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

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

El's una femivocale , o l i q u i 
da ; i1 undéc ima Icttera dell ' 
Alfabeto. . V e d i LETTERA J e 
ALFABETO . 

L ' / ha un í u o n o dolce , e 
pronunciafi r a p p ü c a n d o l a 
l ingua a l palato . 

Pafferazio oíTerva , che la / fi ufava fre-
quentemente dagli ant ichi i n luogo di ¿ ; 
come i n ciliibíe per dbi l l t f : d i ¿i y come ,: 
alipe per adipe .* d i c j come mut i la ^ tx mu-
tica : d i n , come a rv i l i a per a rv ina , belle 
per bene , cclligO: per contigo : d i r y come 
fratellus. da f r a t e r , ~balamnes , per bnratro-
ves .' di / ; come ancile , da am e cafum , 
equilío per equifio > d i t ; come equifelis 
per e5«¿f«¿x , T ^ / i x per t he t i s V e d i B ,. 

doopia 11 h un r i t rova to mode rno , e 
ooa uLavafi «a i dagU auiUhi Romaiú : 

fcrivevano ¿rZ/ww? non a l l ium ; macelum non 
macellum \ polucere, non pollucere. 

La / doppia de- Greci fu qualche v o l t s 
cambiata da' Romani i n l i , come i n ¿Ao-
¡ ¿ c u y / a l i o , UAOÍ ) alius'y <puAoy f o l i u m : la r 
fu anche voltata i n d u e / / ; come / ; /m , 

; /a turare , fatul lare & c . cd / i n x , o x / / / ; 
come ^/¿r, axi l la ; ma la , w a x i l l a j v e l u m , 
vexil lum i d fu par imenti ufata per / ; » 
per due 11 , ed r per un / . V e d i R , & c . 

L é anco fpefíb ufata i n vece d i ^ , co^ 
me niUljJfes , dal Greco o fuac íu t ? nel D ia -
le t to J ó n i c o V̂ UO-CVÍ . C o s í p u r é i n vece di 
dant 'm édoizmo lautia \ d i dacruma , lac yrme 
& « . V e d i D - V i fono divc fi papoji , 
per eferapio, i Cinef i ne i l ' A f i a , g n i i n e -
fi n e i r A m e r i c a , & c . che non polfono pro-
nunziare la r , raa la c á m b i a n o í empre 
i n / . C o s í quando é flato ba t r e^a to qual-
chedufto d i loro col nome á i P e t r u s , F ran-

A 2 cifcus,: 



é f c u s , & c . eglino fempr.e l i c h í a m a n o per 
P ^ í l u s j Flancifcus, & c . Ved i R . 

G l i Spagnuoli , ed i Welshicomunemen^-
te raddoppiano la / ful pr incipio d' una pa
r o l a , 11 qual í u o n o é a un di preflb i ' i í k f i o 
che i l no í l ro h l , o fl. 

L a figura 4el noftro / , r a b b i a m o prcía, 
d a ' L ^ t i n j , eglino da 'Greci , e quefti dagli 
E b r e i , i l de 'quaji é mol to í imi le al 
n o í l r o / , e c c c t t o c h é 1' angolo é un. po' piíi 
acuto . 

L fu anco, una lettera n u m é r a l e t í a g l i 
^n t i ch i ,. c Io; é tu t tav ia ne' numer iRomar 
í í i j fignifreapdo c ínquamp ^ giufta i l verfo, 

Quinquies. L denos, numero, dejlgnat h4r 
bendos. 

Quando v 'era di fopra aggiunta una l ineeí r 
í a , L ñ a v a per dnquanta m i l a . . -- Fu ufan
í a l ' L per cinquanta , come effendó meta 
d i un C , che fignificava cen to , e ícr iveva-
f i anticamente cosí E , che fecondo Pafquier 
ía, due 11 , uno d i r i t fo in pié 1'akro; ro-
vefeio . 

I L u i g i d 'oro France í i han no una croce 
fopra d'effi , la quale. confta-. di o t to / i n -
f r a t t e í f u t i , o intrecciat i , e difpofti i n for-
ma d'una croce . Vedi L u r c r . 

L 'Epoche íulle Medaglie Greche fono or
dinariamente feri t te co l l ' antico lamda , L 
che fecondo l a T r a d i z i o n e d t g l i . A n t i q u a r j , 
s' ha a leggere Auxpf ia i 'T-o ; voce poét ica , 
ignota nel parlar comune ,.e, che í igniñea. . 
anyio, ufata, come é p r o b a b ü e , piü in Egií? 
í o che nella Grecia.. 

L A B A R U M , la bandiera, o lo ñ e n d a r . 
do p o r t a í o avanti g l ' Impera to r i Romani 
nelle Guerre . Vedi:. INSEGNA , e STENDAR? 
DO . 

I I labamm . confiñeva-- inn. una,- lunga . la»-
cia , con uo baftone in cima , che la tra-
verfava ad angoli r e í í i ; , da-cui pendea una 
xicca bandcruola,. d i color, d i porpora , orr 
j ia ta di pietre preziofe-. 

Sin al tempo d i -Cof tan t ino v ' eía> fopra 
á i p i n t a un' aquila , , raa. quefl:, Imperadore , 
i n luogo . d i . e í fa , , v* aggiunfé uaa croce con 
•aaa cifra efprimente i l nome di, G e s ü . 

Goflant ino elefie ciaquanta de 'p iu valo-
rofi uomin i nelle fue guard ic , perché por
ta (Tero s, elafeuno i n giro , su le fpalle i l 
labarum . — Eufebio narra , che nella bat-
¿agl ia contro Maf fenx io , la perfona che lo 
l ^ o r u v a j effsndo ÍUÜJCÍ̂  lo- diede ad un al-
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t m , c che dopo d' averio appena depoffc^ 
fu uccifa j t u t t i i . colpi che avea r i c evu t í 
ment ie \\ labarum era a luí confidato , non 
avendo potuto ferarlo. L ' A u t o r e aggiugne,, 
che quedo miracolo g l i : era noto per boc
ea del!' iíkíTo Impera to rc . 

Prefero i Romani q u e ñ o veffillo dai Ger-
mani , dai Daci , dai Sarmati ,. dai Panno* 
n i i , & c . che eglino avean foggiogat i . 

I I nome labamm * ' i non fu cognito avan
t i i l tempo di, Coftantino raa lo ftendar-
do , nella forma che r a b b i a m o deferitto , 
toltone i ' f i m b o l i del criftianesmo, fu u í a to . 
da. t u t t i g l ' Iroperad.ori precedenti . V e d i 
A QUILA .. 

*' M c u ñ i d i r i v a m la parola ^ labor, co-
me je. cjuejio finí ¡fe le loro fatiche ; a k u -
ni da ív>M.(2eioi, riverenza y pieth ¡ altrt, 
da Kcc(jt,0íX'/tí¡/ y ptendere. y .ed a l t r i da Xec--
(pupa., fpoglie. 

Labia i margini j , 
o la parte c í k i i o r d c l l ^ D o e c a | ovvexquel-
la eftreraita m u f e o l o í a , che chiude e copre 
la bocea, di fopra , e d i í o t t o . V e d i B o c -
QA . 

Le t a í é r a , ol tre • g l ' in tegument i comuni; , , 
conftano d i due p a r t i , d e l í ' e í l e r i o r e , durai 
e mi i íco lofa . ; dell ' interiore , raolle fpu-
gnofa , e g iándulofa , coperta ti'una fot t i i í 
membrana. , , le cui par t i protuberanti fono-
roí íe , . e chramate prolabia . ~ G l i A u t o r i ; 
generalmente fi contentano • d i chiamare la . 
lo í l anza di quefta par te , fpugnofa ; . m a ias 
real ta , . ella é g l a n d u l o í a , í iccome apparda^ 
g l i umor i fcrophulíofi, e cancerofi , a' qual i 
e foggetta. — I m u f c o l i , onde conftano le; 
parti efterne delle labbra, fono o ¿-ow^w al
ie labbra e ad altre p a r t i , o proprj • i comu
n i fon©-il terzo paio. del nafo , i . fubcuta-j 
nei , ed i l bucc ina tor . . 

he, l a b é r a hann.o ;fei paia di mufcol i Jo r r 
proprj ed - uno ftraordlnario , od impar i . j 
d i quefti , t re fono. peculiar! al labbro di 
fopra e d i . f o t t o , , g l i a l t r i t r e , ,ed i l jflnga-
larev o f o l o , fono comuni- ad ambedue.i labr 
br i : . i peculiari fono , i ' attollem labiorum 
fuperius , deprimens labiorum in fe r ius^ attoU 
lení labiorum inferius \ í tre paia c o m u n i , 
fono , i l 7.ygoniaticuí , i l . deprelfor labiorum ..y 
Y attollens labiorum ; i l í i n g o l a r e , od... impa^ 
ñ , orbicularis. Qual i v e d i . 

T u t t e q u e ü e par t i fono provedute di fan» 
| u © , da ;alcuni ra ra i ,dc l le c a r o t l d i c h e k : 

veas. 



iféíte r í p o r t a n o m á h t r o z \k Juguhri e ñ c t n e . 
I loro nervi vengado dai pa.a qu .n to le
ñ o ed ottavo del capo , cd alcum dal par 
ftccdíorium. ^ l a U r a h z m w v n ^ ^ n p ^ 
T ^ r ^ o u ^ V ^ h r ^ c í o . o d i mo l to 
tifo nel prendere rl c i b o , & c . 

LABBR A , s'applrca i l termine panmen-
t i alie due par t í ' edreme del pudendum mu-
fiebre ; t í a le quali v ' é la r i m a , o filTura 
d'ella parte . -- E ' fono piü peculiarmcnte 
ch\%m^t\ ~ labia-pirdendi -, e fono corpi i no l -
íx oblonghi ' i d i una foí lanza particolare , 
ehc non 'troyafi i » a lna parte def corpo . 

LABBRA fi nominano parimenti g l i o r l i ; , 
©d i marg in l d'una piaga o í r r i t a . 

L A B E L . V e d i LIMBELLO , o LIMBEL-
LUCCTO-. 

L A B E R I N T O , A A B T P I N 0 O 2 , appref-
fo gl i a n t i c h i , era un grande cd i f i z io , fea-
gl iato e d iv i fo in var ié l í o i e , e meandr i , 
che mettean- g l i u n í negH al t r i , cosí che 
Eendeaft difficile T u í c i r n e d a c c h é un v'era 
cntrato1. 

FaíTi menzione di quattro cefebri lake-
r i n t i ne l l ' an t i ch i t a , meffi da Pl inio n c l n u -
mero de' rairacoli del mondo ; cioé i l Gre-
tenfe ) V E g i z i o , i l Lemnio , e V I t á l i co . 

Quello di- Creta- é i l p i i i r inomato ;, fu 
edifícato da, Déda lo ; e da eíío fece Tefeo 
fortunatamente ú fu o fe ampo r mediante i i 
filo d1 A r i a d n e . 

Quello d' Egi t to , fecondo, P l in io - , fó i l 
*piu antico di t u t t i , e fuíTutca al fuo tem-

po , dopo- 3600 anni . E l dice che fu. fab^ 
bricato dal Re Petefuco , o T i thocs ; ma 
Erodoto , lo fa opera di diverfi R e : Era 
í i t ua to su le r ive del lago M y r i s , ed era 
comporto di dodici palagt, e • ¿i 1500 ftan-
ze : Meí'a dice, ter mille domos. 

'Quel lo di Leranos era foftenuto da colon-
> ne di una bellezza ftupenda , ve n 'erano 

arlcune reliquie al terapo in cui P l i n i c feri-
veva . Quello d ' I t a l i a , fu fabbricato daPor-
fenna Re d' E t r u r i a , per fuá t o m b a . 

LABERINTO , n e l l ' a n a t o m í a , dinota la 
feconda cavitk dell 'orecchia interna , che. é 
formata , o quaO fcavata dall 'os pe t rofum; 
e detta ú cosí , perché ha diverfi andir ivier 
n i ) o diverfe to r tuo f i t a . Vedi ORECCHIA. 

Quefta cavita é divifa in tre p a r t í ; la pr i -
í « a chiamata W vefiibulum á á laberinto , per
che gmda neir.akre due . La feconda com-
gii6Jiu§.: tre. canali piegaí i femicircolarmcnte-,, 
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£ pero chiamati canali femicircolari , íitua"» 
t i da una parte del vefl ibulum , verfo i l 
di dietro della t eda . L a terza chiamata co-
ehlea , é fítuata da l l ' a l t ra parte V e d i C o -
CHLEA , VESTIBULUM , &C.-

I I D o t t o r Vieu í fens offerva, che r o f l f o , 
da cui é fcavato i l laberimo ,, é blanco 
d u r o , e compatto ; che la materia etérea, 
de' fuoni carica d ' i m p r e í l i o n i urtando con-
í r o i l fuo" lato , perde poco o nicnte del 
fuo m o t o , ma lo comunica in tero ai ne rv i 
dell ' orecchia. V e d i UDITO , SUONO , & c . 

L A B I A , ne l f A n a t o m í a . V e d i i ' a r t i c o -
lo LABBRA . 

Deprejfor LABIORUM . Vedi T art icolo DE-
PRESSOR .. 

Elevator LABIORUM . V e d i ELEVATOR. 
L A B I A L E , un termine nella Legge Fran-

eefe , ufato nello fteíío fignificato che Orale , 
V e d i ORALE . 

LABÍALI Lettere r fra i G r a m m a t i c i y fo
no quelle ,, la pronuncia delle quali pr inc i ' -
p á l m e n t e fi eompie col moto delle labbra-. 
V e d i LETTERA . 

Percib fi contradiftinguono dalle let tere 
palatine j . d m t a l i y gut tura l i , & c . V e d i PA-
L ATINE GUTTURALI , &C. 

LABIAÜ offerte , fono quelle che fi iafc 
folaraente di bocea, od anche i n i f c r i t t o T 
dove non c' é peíb: né con í ide raz ione d i for
te . Ne l l e C o r t i , . o n e ' t r i b u n a l i , che f i ch ia -
maao courts of equity ^ ta l i ofFerte o p r o m c í í e 
non fon punto-conOderate. 

L A B I A T I F i o r i , dalla voce lahium , UA 
labbro , é un termine applicato dagli erbo» 
r i fy a que' fiori che hanno uno o due la l> 
b r i , alcuni de' qual i rapprefentano una fpe-
zie d ' e lmct to , o di capuccio monacals . V e 
di F lORE. 

L A B O R A T O R I O , i l luogo dove opera--
no o lavorano i C h i m i c i 5 i n cui fon fab-
bricate le loro fo rnac i , fon confervati i l o 
ro vafi & c . 

I n genéra le , i l termine laboratorio s 'ap-
plica ad ogni l u o g o , dove fi compiono efpe -̂
r i m e n t i , ed operazioni nella Farmacia , nel
la Ch imica r. nella Pyrotecnia , & c . 

LABORATORIO d1 un Ofpi ta le , é un luo
go , dove fi compongono i nmedj C h i m i 
ci , & c . 

LABORATORIO , in un campo, , é la ten-
da dove g l i operatori ne'fuochi ar t i f iz ial i 
ed i bombardieri preparaaofloro lavari ,TQ— 

f^iaT 
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gono i loro r a z z i , fifTano le loro bombe &c . . 
fanno della meccia , &Co 

L A C Luntf . V e d i i ' ' articolo- AGARICO' 
Minc ra l e , e LATTE .. 

L A C C A una forte di gomma o p iu t -
tof tocera , d u r a , r o f f a , f r a g ü e , ch iarae t ra -
fparente,, recataci dal Malabar , da Benga
la , e P e g ü ; ed ufa ta nel tingere fcarlato j nel-
l a p i t t u r a j & c . 

V é difparer fra g l i A u t o r i , in torno la 
produzione d i quefta curiofa droga . I I P.. 
Tachard ?1 che fu in ful luogo , donde pro
v i e n e , dice che certe f o rmkhe t t e attaccan-
dofi su i rami d id tver f i a lbe r i , lafciandie-
t r o a sé un ' umidi ta roiTiccia , che í lando. 
efpoña, a i r a d a ed a l S o l é , indura í i in c in -
que o fei, g io r i i i ¿ e diventa lacea j A!cu-
n i s' immagioano 5 ch' ella non fia prodotto 
de i l e fo rmiche , ma un fugo, c h ' e l l e n o e í l r a g -
gon, dall ' albero, facendovi delle piccole i n -
e i í u r e ed i n ía í t i , g l i alberi su' quali fi 
t r o v a la lacea , danno da se una gorama ,. 
che é t u í t a v i a di, natura mol to diverfa dal
la: lacea 

_ Le. formiche quivií adoperano in^ quali ta 
d i pecchie, e la lacea é i l loro miele . V i 
í a v o r a n dietro , per ot to mefi , nell5 anno 
cd i l reflo del tempo. ce í f ano , . a caufadelle 
p iogg ie . 

Lemer l avendo efaminata h ^ommalacea: 
ch imicaraente , giudica c l r ella, fia.una mez-
2ana mif lura . tra gomma e refina , piu ab-
bondante d i fale. che d i o l io V e d i GOM
MA , & c . 

A preparare \a lacea yev farne u f o , ella fr 
fepara, pr imieramente dai rami ai quaii é 
at taccata, fi pifia i n un mortaio , e fi gi t-
t a i n acqua bó l l en t e ; e quando i ' acqua é 
h t n t i n t a , v i verfano fopra dcll 'acqua nuo-
va , í in a tanto che non tinge piü . Parte dell ' 
acqu^ cosí, t in ta fvaporafi al Solé ; dopo di 
che fi fprerae e cola la t in tura ifpeífi ta , . per 
un panno l i n o . 

M . . G e o í f r o y , efaminando la gomma lac
ea ha t rovato ch'ella e una fpezie di fia-
l e ^ qual é quello che far fogliono le api , 
cd alcuni a l t r i i n í e t t i . Rompendola in pez-
z i , appar divi fa in un gran numero di al-
veo l i , o di cellette di una figura unifor
me , , e che raoflranovapertamente,. che ella 
non é mai ñ i l l a í a da g l i a lber i . Quede cel-
le non fono, mer i eferementi , come credo-
no a l c u n i m a fon d e ü i u a t e a dcpol i tarvif i 
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qualche cofa. Q u i n d i é , che trovanfí con
tene ré de' piccioli corpi , che i p r i m i oífer-
va tor i prefero per le ali o per altre par t í 
degl' in íe t t i . che produífer la lacea:. — Que-
íli piccoli corpi: fono d i un bel c o l o r r o f í b ; 
e quando fon ro t t i , fanno una polvere fi
n a , come la eoccinigl ia . K probab i l i í l imoj , 
che querte cellette. fieno, deflinate per allog-
giare l a m i n u t a progenie come quella delle 
pecchie , e che q u e í U piccoli carcami fono-
g i l embrioni d' in íe t t i , , o foríe le loro 
pell i • 

V i fono d k e r í e forte di lacea ; quelía-
menzionata ne l l 'u l t imo parágrafo é la natura-
le ; q u a n d ' é preparata,, come nel parágrafo d i 
fopra , cotefle cellette non appajono. M . G e o í -
froy ne conta; fei o fette fpezie differenti i 
oltre d i che , v i fon, diverfe pafte adoprate 
dai p i t t o r i , che paífano^ ío t to quefto nome 
Quefta gomma boll i ta , ne l l ' acqua con a c i d i , 
fa una bella t in ta roífa ., V e d i R o s s o , CO
LORE , e TINGERE 

LACCA artijiziale:, é altresl'^un nome dato 
ad una, foflanza colorata , cavata da d iver í i 
fiori. j come i l giallo dal fiore del ginepro , 
i l roííb dal papavero ed i l turchino da i r i r i s 5 
o dalla, v i o l a . , 

Le t in ture di queíU fiori fono efpreíTe 5. 
con d i f l i l l a r l i diverfe vol te in aqua vitae o? 
con bo l l i r l i fopra un fuoco dai lufa- in un l i fE-
v i o d i fecce d"allume., 

La lacea artifiziale fi fa par imenti di l e -
gno diBraf i le bo l l i to in un l i x i v i u m de'ra-
m i ; della. v i te , aggiungendovi un poco d i 
eocc in ig l ia , t e r ramer i t a , allume calcinato j , 
e d' arfen ico incorporato con le offa d i íep-
pie polver izzate , r idot ta i n piccole fliaccia-
te , e feccata „ 

Se ella fi vuole a í fa t roífa , v f aggiungo-
no i l fugo di c e d r o p e r abbrunirla , v 'aggiun-
gono olio d i t á r t a r o ., 

La lacea di color colombino , é fatta di 
legno brafile d i Fernambuc araraollato nell'" 
aceto diÜil lato per lo fpazio di un mefe , 
mefehiato con allume. incorporato ne l l 'o í fo 
d i í eppia . . 

L A C E R N A , un groífo e ruvido- vef l i -
mento mi l i t a re che portavano g l i an-
t i c h i . , 

L a lacerna-exz. una fpezie d i v e ñ e d i pan-
no laoo , folamente ufata dagli u o m i n i , che 
la portavano fopra la toga , e quando que
fta non era i ndo í í a t a , fopra la t ú n i c a . — 
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t > * pr ima ella era aííai corta , ma d lvenu-
t a popolare m \ V efercito K o m a n o , fu al-

^ i T i a c e r n a -era appena « o t a i n R o m a 

T r i u m v i r a t o ; allora per ven ta ¿ ) v c n t 0 ^ 
l i mad*, imperocché i ío lda t i eíTendo allo-
i a L f i o n e l l a C I t t l , od alie porte dr eíía , 
¿ i v c n t h famiguarc a' C i t t a d i m la vifta di un 
cota! veftimento , e vennero a poco a poco 
a f e rv í r f ene ; ed i C a v a l i e r i , e i S e n a t o n lo 
portarono ordinariamente fino al tempo d i 
Valent in iano e d i Teodofio , qnando ven-
ne a Senatori proibi to d i portar lo nella 
C i t t a . l i . 

l a í a c e r m , pare c'he fia í tata una veí te 
i n o l t o fímigliante alia chlamys, edal¿«T«x. 
V e d i CHLAMYS, &C. 

Marx ia le fa mencione d i lacerna che co-
i lavano dieei m í l a fefteTi.). 

L A C H R Y M AL1S, LACRIM ALE CLwduIa , 
ne l i ' A n a t o m í a , una glanduletta oblonga , 
f i tuata fopra d e i r « c c h i o , v i t i n o a l piccolo 
canthus , od angolo , donde procedono due 
o tre p icc io l i du t t i , che mettcndo o sboc-
cando fulP interna fuperficie della palpebra , 
feltrano una ferofi ta , la qual fcrve a i n u m i -
dire la baila de i rocch io , e facilitare', i l fuo 
m o v i m e n t o . Ved i OCCHIO . 

V i c i n o alT angolo p iü grande v ' é altresi 
una picciola eminenza , in forma d i c a rún 
cula che alcuni han prefa per un1 al tra 
g l á n d u l a lackrymalis, ma per i sbagl io; non 
cífendo ella altro che la duplicatura dcH'in-
ter ior membrana delle pal pebre. V e d i CA
RÚNCULA , 

D a l í ' i ik-fía banda, v i c ino al i ' angolo m i 
nore , fono due picciole per foraz ion i , ch lá
mate punBa lachrymalia . V e d i LACHRYM A-
I I A P un t i a . — I v i puré é un picciol o í í o , 
un di quell i della mafcella fuperiore , chia-
mato alie volte os lachymale , ma piü comu-
nemente os unguis. V e d i UNGUIS . 

FIJiula LACHRYM A LIS , é una fiítala nel i ' 
angolo p iü grande delT occhio . V e d i FISTO
LA . -- Ella fuol ven í r e dopo un a b ice lío 
formato nel facculus lacryraalis , per la fero-
í i t a i v i ricevuta j che ftandovi troppo a lun-
g o , diventa acr imoniofa , e cagiona un'ulce-
RA J che fpeífo degenera in unafi j iola . 

Satculus LACHRYM A LIS . V e d i SACCULUS , 
«LACHRYMALIA . 

LACHRYMALIA P u n f t a , n e l l ' A n a t o m í a , 
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due picciole aperture neil ' angolo grande d i 
ciafcun occh io , nelle quali é t rasmef íb un 
umore pe l luc ido , acqueo- ía l ino , che fi fe cer
ne dal fangue per la g lándu la lachrymalis ; 
e di l a , per mezzo de'canali l ac r imai i fca-
ricafi in un piccolo facco, detto facculus la
ckrymalis , ncl canal del nafo ; donde , per 
un tubo , fempre aperto , pafía nella cavi» 
t \ del nafo , immediatamente fo t to i l piü 
baífo os fpongiofum. V e d i DUCTUS , e SAC
CULUS . 

Q u i n d i appar la ragione, pe rché nel pian-
gere , cola alie perfone i l naícK 

Quef t ' umore , feparato per la g lándu la k -
chrymal l s , ferve ad inuraidire e lubricare la 
baila del!' occhio , ed impedi ré ogni nocivo 
a t t r i to ; quando fi fepara in quantita grande 4 
cosí che trabocchi su le palpebre , chiamafi 
¡Lacrime. Ved i LACRIME. 

L A C R I M A T O J , erano a n t i c a r a e n t e p í c -
col i vafi di vet ro o di t é r ra , ne1 quali ít 
riponevano le lacrime degli amici fuperí í i t í 
che piangeano, e feppelüvaní i con le cener í 
e Turne del m o r t o . V e d i CÉNERI , FUNE-
R ALE , &C. 

Se ne veggono aicuni nelle gallerie des 
C u r i o f i . 

L A ' C R T M E , l a c h r y m a , un umore acquo-
fo , ch'efee ncgli angoli delf occhio , raer-
c é la compreflione de 'mufcol i j e che fer
ve per inumid i re la cornea, per efprimerc 
i l noftro dolore , ed anche per alleviarlo . 
V e d i LACHRYM A LIS . 

G l i ant ichi aveano u n ' o p i n i o n e , che le 
Lagrime de' v i v i giovaffero , o almen pia-
ceffero ai m o r t i ; per la qual ragione non 
tralafciavan mai di procacciarne i n copia ai 
lor funerali 5 e giunfero fino ad in í l i t u i r e 
una profeífione od un meí l i e re d i p iagni-
t o r i , penfando che non baílaffero le l ag r i 
me de' famigl iar i . V e d i LACRIMATOJ , e 
FUNERALE. 

L e D a m m e , i cervl , quando non hanno pi t i 
fcampo, fidice cornunemente che fpargan Z^-
crime : e d i vero eglino mandan dagli occhi ana 
fpezie di lacrime, che (Hilando giü nelle due 
íiífure fottopofle , chiamate lacrimatoj , i v i 
fi condenfano in un cesto l iquore giallo , 
o g o m m a ; che fciolta nel v i n o bianco, o 
nel l 'acqua d i cardo, reputafi u n f o v r a n o r i -
medio negli acceífi della matrice , e nei 
mal caduco. 

V i r g i l i o fa fparger lacrime ai cavalli d i 
Pal-
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Pallante nella pompa funerale del lor pad ro 
ne : queft' é uno de'paffi , che i c r i t i c i mo-
derni cenfurano , come Icfivo della proba-
biJi ta . Ved i PROB ABILIT A*. 

L A C O N I C O Smte . V e d i i ' A r t i c o l o 
STILE . 

L k c o v i c A S c p a l a . V e d i T A r t i c o l o S c ¥ -
TALA . 

L i ^ C O N I S M O , un parlar breve , fen-
t enz io fo , alia maniera de 'Lacedemoni , ch1 
crano notabi l i e fi d i ñ i n g u e v a n o per la ü r e t -
te27a e brevita del lor modo di fpicgarfi . 

L A C T A T I O , T a t t o d i daré i l i ñ t t e , o 
le poppe. 

La üefsa parola f i appl ica al t re si al t em-
p o , durante i l quale la madre prefla queft' 
nf íz io al fuo figliuoletto , V e d i ABLA-
CTATIO . 

L A C T E A Vena . V e d i LATTEE . 
L A C T A R I A Columna. V e d i V A r t i c o l o 

COLUMNA , 
L A C T E A V¿a , la via di latte . V e d i 

GALAXIA» 
L A C T I F E R I Tutíd* * V e d i 1' Ar í i co lo 

. T ü B U L I . 
L A C U N i E , t r a g l i A n a t o m i c i , certi t a -

n a l i eferetorj nelle parti geni tal i delle don-
r e . — V e d i T a v . . A i í a t . {Splanch. ') fig, J i , 
l i t t . I L \ 

T r a le fibre carnofe degli ureteri , « la 
membrana della vagina , t rova í i un corpo 
glandulofo , b ianchiccio, groflb circa un d i 
t o , che feorre a í t o r n o del eolio della ve-
f e i ca , con un gran numero d i d u t t i efere
t o r j , che de Graa f chiama lacuna , c che 
te rminano nella parte b a ñ a dell ' orif izio del i ' 
ú t e r o , trafportandocola una materia vifeida , 
che f i meícola col femé del mafchio . V e 
d i GtNERAZIONE , CONCREZIONE , SE-
3ME , & € . 

L A C U N A R , n e l l ' A r c h i t e t t u r a , un fof-
f i i t o , o cielo arcato, o a v o l t a ; e p i i i fpe-
zialmente i l tavolato fopra i cor r i tor i , o 
p o r t i c i , e le piazze. V e d i ARCO , VOLTA , 
TETTO, CIELO, & c . 

L A D A N U M , o LABDANUM, nella Far
macia , una materia gommofa , o re l inofa , 
che dif t i i la dalle íogl ic di un arbufto , ch la
ma to ciflus ladanífera i c h ' é mol to ordinario 
ne' paefi caldi del L e v a n t e , e d i cui ve ne fo
n o var ié fpezie. 

Diofcoride dice , che fi raccoglie i l lada-
m m per mezzo delle capre , le quaii b ru -
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cando Tulle foglie di q«c í lo a rbu í to , n t o t -
nano nella l l a l l a , colie lor barbe cariche d i 
una pingue foflanza , che i contadini d i -
ñ a c c a n o , con certi p e t í i m ía t t i per tal uo-
p o . Querta materia íi raccoglie cosí in maf-
fe , e fendo ella m i d a col pelo caprino , e 
con altre i m p u r k a d i , ch i ama í i ladanum i n 
barba, o ladanum naUirale . — A l t r i , íi d i 
ce , che t i r i no delle corde fopra le foglie , 
cd altre parti dell ' -arbuílo ^ e rafchiando 
poi v ia cib che s' é appiccato alie corde , 
ne compongono i l ladanum , fo rmándo lo i n 
piccole baile» 

Tournefor t ci a í í k u r a , che V ordinaria 
maniera d i raccogliere i l ladanum, íi é con 
ifcuoterlo giíi dalle foglie con una fpezie 
di feopa , comporta d i molte correggiuole: 
dopoi egli fi raípa dalle correggiuole , e fi adu
na i n ftiacciate di groffezze differenti . 

I I Ladanum fi ufa nella Medicina , per 
amrao l l i r e , per d i g e r i r é , per d e t e r g e r é , per 
attenuate , e rifolvere , Quello che é r o m 
pe volé , d i un color d i cencre 9 di un foave 
odore , & c , é i l buono . 

Pietro della Va l l e d ice , di eflere flato i n -
formato dagli I n d i a n i , che \\ ladanum íi fa 
a guifa della rugiada, e cafca dal C ic lo , co
me la manna ; che íi raccoglie íuüe foglie 
di una planta , alta un palmo e mezzo ; 
che dopo raccolto , fi fa boíl iré ; col qual 
mezzo diventa mol le eorae cera .. V e d i RU
CIADA , e MANNA . 

LADANUM L i q u i d o , piu propriamente chia-
m a t o , ladanum ckiaro , o purificato, é una 
preparazione del ladanum naturale, liquefa-
cendoio, e pu rgándo lo dai p e l i , & c . 

•Queíto alie voke fi vende per una forta 
d' ambra ñ e r a . 

L A G A N * , o LACÓN , nelle n o ñ r e an-
tiche leggi marine , fono beni od effcttí , 
perduti col naufragio , e lafeiati ful ma-
re , cioé o nel l ' arena , o ful l ido , o a 
largo nel mare iflefíb . V e d i NAUFRA-
CIO 

L a parola fembra formara dal Sajfone 
Le ¿ a n , o L u 3a n , jacere, gia-
eere . -- Quamunque a l t n la deducano 
dal Latino ligare , e credane ella d i -
noti qutlle merci che ¡on légate ajfieme , con 
un gavitellüy o d i altra / ¡mil guifa , per 
impediré che non affondino j ma fi pojfmo 
trovare d i nuevo. 

Lagan , d'ordinario fi aggiugne alie altre 
due 
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due parole di un fígnificato 1>oco ciiverfo , 
cioé j e t fon , e P t f o n . Vedx FLUXTUANI i . 

L / G O una raccolta di acqua cheta , 
rinchiufa nelia cavila di qualche luogo en
t ro ten-a, di un 'ampiezza , e di una profon-

ditaeonfidei-abile. _ 
Secondo alcum A u t o n , quei lo l i propna-

mente fi chiamano l agh i , che accolgono, e 
mandan fuori de ' f iumi . Vedi F l U M f i . 

Si puo tut tavol ta dividere i laghi in quat-
t ro fpezie ; i 0 . Quell i che né mandano fuo-
ra , né ricevono fiumi. 2 ° . Quel l i che man
dan fuor acque correnti o f iumi , ma non 
ne ricevono . 30. Quel l i che ne ricevono , 
fenza m á n d a m e fuora . 40. Que l l i che ne 
jnandano e ne r icevono. 

Del la prima fpezie , alcuni fono perenni , 
a l t r i temporanei: i temporanei devono la l o 
ro origine , i piü di eíTi, alia pioggia , ed alia 
cav i t a , o depreíTione del luogo , dove fono 
p o f t i . V e d i PIOGGIA . 

N e l l ' I n d i e íi fan áo ' l agh i artifiziali , che 
f i murano intorno interno , per cogliere e 
fermar la pioggia nelle í lagioni umide , e 
confervarla per Tufo nelle afciutte . — V e 
ne fon diverfi di quefta fpezie di l a g h i , for
m a n dalle inondazioni del mare e d e ' f i u m i , 
particolarmente dal N i l o , e dal N i g e r ; che 
quando fi r i t i rano dentro le loro íponde , 
lafeiano diluv) d' acqua , che dagli abitatori 
con fomma cura fi trattiene e fi chiude , 
acc iocché que' ferbatoj fupplifcano nella fie-
cita de1 mefi í e g u e n t i . 

La generazione de' laghi perenni fi pub 
anch' eíía rapportare alia pioggia , qualor la 
cavita é si profonda, che riceva nel l ' inver
n ó acqua in quantita , piíi di quel che i l 
calore del Solé poíía efalarne nella State ; 
abbenché fia probabile , che m o l t i d i que-
fti laghi abbiano le lor forgenti nel fondo , 
dalle quai lor di continuo fi íomra in i í l r a umo-
re . A queíla claíí'e fi poífono riferire , i 
turloughs , i . e. terreus lacus , o fia i laghi 
te r reür i , ne l l ' I r landa , che fono laghi una 
parte del] 'anno , e rafe campagne nel refio : 
Ne l fondo di quefti turloughs trovanfi del le 
buche , per le quali l'acqua íorge nell ' inverno , 
e fi avvalla e rientra verío la State. 

Della íceonda fpezie di laghi , che man
dan fuori da s é , ma non ricevon fiumi, ve 
n. e gran numero ; eglin debbono la loro o r i -
gme a dei , le cav i t ad i , dove i l fonte 

Tomo V. 
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fi t r o v a , non potendo contener tu t te l'acqus 
ch 'eg l i da . Vedi FONTE. 

La terza fpezie , cioé di quel l i che rice
vono fiumi fenza m á n d a m e fuora , proba-
bllmente debbe la fuá origine a q u e ' f i u m i , 
che nel lor progreífo dalla loro forgente , 
cadendo i n qualche ampia cav i t a , fon infie
rne raccolti , e formano un lago di t a l d i -
menfione, che delle fue acque perdefi tanto 
per efalazione , q u a n t ' é quel che di continuo 
riceve j ovvero la debbe al correr di un fiu-
me fopra un terreno molle e fpongiofo , 
che imbeve 1' acqua, e la trasmette ai fon-
di o terreni v i c in i . - I l numero d i queíU 
é p icc io lo . 

Del la quarta fpezie, cioé di cuel l i che ac
colgono e fuor mandan fiumi, fe ne novera 
di tre fatte \ fecondo che la quantita di ac
qua che mandan fuori é eguale, magglore , 
0 minore di quella che ricevono . — Se l a 
quantita che mandan fuori , é maggiore , 
chiaro é che devono avere una forgente ne l 
fondo i fe minore , v i debbon eífere alcuní. 
du t t i o canali fotterranei , ovver la t é r r a 
debbe eílere fpongiofa; fe la quantita é egua
le , ne argomentiamo , che ta i laghi , ned 
hanno forgenti afeofe , né cana l i . — D i que-
fii laghi n ' ha un gran numero V Ingh i l t e r -
ra , e laghi di confiderazione. 

Generalmente i laghi hanno acque d o l c i ; 
fopra tut to quelli che formanfi o da qual
che fonte , lontano dal mare j o da qualche 
fiume, o dalla pioggia : alcuni pochi di ac
qua. faifa, fogliono eífere prodotti d a l l ' i n o n -
dazione del mare , o dalla fuá immiíTione 
per qualche condotto della t é r r a ; e che han-
no nel fondo forgenti falfe . Ved i SOTTO-
CORRENTE. 

I I Do t to r Ha l l ey é di parere , che t u t t i 
1 grandi laghi perenni fieno fal ini , i n un 
grado o maggiore o minore ; e che quefla 
íalfedine creíce col t e m p o j e su quefio fon-
damento , ei propone un m é t o d o per deter
minare 1' eta del mondo . Vedi ETA1 , c 
SALSEDINE . 

I laghi grandi , de' qual i abbondano le 
regioni í e t t en t r i ona l i , fervono a buonííTi-
m i effetti , ed ufi 5 in quanto che i caldi 
vapor i che fi alzan da eííi , fono come un 
difenfivo contro i l freddo pungente di cote-
fli c l i m i . D i qul avviene per appunto , che 
1' Irlanda , la Scozia , & c . fon meno fog-

B gette 
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gette a gelare , che a l t r i pih caldi paefi . 
V e d i FREBDO , GE LATA , VAPORE , & c . 

L A G O P H T H A L M I A * , un male del-
le pal pebre , quando la palpebra fuperiore é 
cosí con t ra t t a , che Tocchio non f i pub chiu-
dere intieramente , m a r e ü a aperto anche 
nel tempo del fon n o . Ved i PALPEBRA . 

* L a parola e Greca, da y.tycü<, leppre , 
e otpSaKuoí •> occhio : cjfendo tale la pro-
prieta depli occhi delle leppri . 

L A G R I M É , & c . Ved i LACRIME. 
L A I C A V i removenda . V e d i 1' A r t i c o -

io V i . 
L A I C O , una perfona , che non é i m -

pegnata i n alcun ordine ecclefiaíHco . V e d i 
SECOLARE, CLERO, & c . Ved i anco FRA-
TELLO, e CONVERSO. 

LAICI Canoni. Ved i CANONE . 
LAICHE Comunitñ . V e d i COMUNITA' . 
LAICO Patronato. Ved i PATRONATO. 
L A M A , o LAMAS, i l t i t o lo di un ordine 

d i P r e t i , fra i T a r t a r i Occ iden ta l i , íulle f ron-
tiere della C h i n a , che fon tenut i i n grande 
venerazione. 

Eg l ino hanno un gran Lama , che é i l 
loro Sommo Sacerdote , e che é la feconda 
perfona nel Regno , e n e l l ' a u t o r i t a , dopo i l 
Re . E i riceve omaggio , e adorazione non 
folamente dal popólo , ma dai Re v i c i n i ; 
n iuno de' quali é mai pofto ful T r o n o , che 
non rnandi Ambafciatori al g r a n i ^ w ^ , per 
ottener la fuá benedizione. 

I Lamas fono eflremamente fuperftizioíi , 
e fon dati alia magia notabi lmente . 

L A M B D O I D E S , A A M B A 0 E Í A H 2 , 
ne l l 'Ana tomia , un epiteto applicato alia ter-
za propria futura del cranio , perché raffo-
m i g l i a nella forma a un lambda , x , Gre
co . Ved i SUTURA . 

Per la fteíía ragione ella é qualche vol ta 
chiamata ypfiloides, per avere qualche f o m i -
glianza con un Y , ypfilón Greco . V e d i 
YPSILOIDES . 

L A M B I T I V I , una forma di medicamen
t o , adattato a poterí i l ambí re o leccare , dali ' 
eflremita di un baí loncel lo di l i g u r i z i a . 

I L a m b i t i v i eoincidono, o fon g l i fteífi , 
che i l i n Ü u s , i lohock , e g l i ccíegmi. V e d i 
LTNCTUS, ECLEGMA , & c . 

L A M E L L E , LamclU * , piccole , f o t t i l i 
p iañre , o l a m i n e , delle quali fon comporte 
íe fcagl ie , o fquame, o conche de' pe lc i . 
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* L a v o a e der ivat iva d i lamina ^ e f í -

gnifica r tflejj'o che picciole l a m i n e . 
L A M I E , Lamine , appreflb g l i antichi , 

una fpezie di demonj , o di fp i r i t i ca t t iv i i 
che fotto la forma di belle femmine , d i -
cefi che divoraíTero i fanciull i . V e d i DE
MONIO . 

Orazio fa menzione di eííe nella fuá A r * 
te Poética . »— A l c u n i A u t o r i la chiamano 
htnm i a laniando Fíloflrato dice , che 
fono pur chiamate l a r v a , o lémures , come 
fe tutte foífero una fleíía cofa. — Bocharte 
vuole che la parola fia Fenicia , e la deriva 
da divorare ; adducendo per indizio , 
che la favola delle Lamie é venuta dalla L i 
bia . V e d i LÉMURES . 

L A M I N i E , nella Fifíologia , f o t t i l i pia-
rtre, o t avo le , delle quali una qualche cofa 
é comporta ; particolarmente i l cranio urna-
n o , dove ne fonodue, Tuna meífa fopra l ' a l -
tra . Vedi CRANIUM , e Osso . 

L A M M A S - D A Y , i l p r imo di Agoflo ; 
cosí de t to , fecondo che pare ad a l c u n i , per
ché g l i agnelli ( l a m b s ) vengono allora fuor 
di rtagione , come fendo eglino troppo grof-
í i . A l t r i d i r ivan la voce da una parola Saf-
fona , che fignifica loaf-mafs, marta del pa
ne , a cagione che i n quel giorno i nortri 
maggior i ío levan íare un' oíferta di pane d i 
fariña nuova . 

I I p r imo giorno d' Agofto , i poíTefíbri d i 
terre ( tenants ) che avean fondi dipendenti 
dalla Chiefa Cattedrale di Y o r k , erano obbli-
gati di portare un agnello v ivo nella Chie
fa , alia Merta cantata. 

L A M P A D A , o Lampade , o Lampana. 
A A M U A S , una fpezie di luminare , che 
conrta d 'o l io preparato con un lucignolo o 
ftoppino , i n un vafe idóneo , per arderé . 

L ' ufo delle lampadi accefe nelle Chiefe , 
e ne' luoghi di divozione é a n t i c h i r t i m o . — 
N e l l a C i t t a di Fez v ' é una mofehea , i n 
cui rtanno 900 lampadi a rdení i ogni no t t e . 
— Nel la T u r c h i a , tut te le i l l ummaz ion i 
f i fanno con lampadi . •— Polidoro Ve rg i l i o 
attribuifce j a pr ima invenzione delle lampa-
ne agli Egizj ; ed Erodoto deícrive una fe-
rta delle Lampadi , che celebravafi annual-
mente i n E g i t t o . 

Kirchero addita la maniera di prepa
rar lampadi , le quali diffondano un lume 
cosí difpofto , che faccia apparire- i v o l t i 
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¿ e drcof lant l , n e r i , turchini , roffi , o d i 
qualunque altro colore f i v o g l i a . 

V i í ftata grande con te ía f ia i D o t t i , 
in terno Je fepolcrali degh ant ichi : 
l l c r i íoftengono , ch' eglmo aveano i l fe-
„ e t o di far lampadi ineftinguibih , a legan-
done diverfe , che fi fon t róva te ardenti , 
a l l ' aprirfi de1 fepolcr i , ant ichi di ben quindi -
ci o fedici fecoli . M a a l t r i t rat tano come 
favole quefte relazioni ; ed a l t r i finalmente 
credono che le lampadi ch ' crano prima eftin-
te , ripigliarono i l lume coll ' a m m e t t e r í i d i 
nuova a r i a . 

I I Dot tor Plott giudica tuttavolta^ , che 
tai lampadi perpetué í ieno cofe praticabili , 
ed ha egli íkffo fa t t i de' progetti a t a l uo-
p o . E i crede che i l l i n u m asbeftinum } fa-
rebbe mol to i n acconcio per lo í lopp ino , 
e che i l naphta , o i l bi tume liquido ? che 
c o í l a n t e m e n t e forge inalcune minie re di car
bonea potrebbe fervire per i ' o l i o . Vedi AS
BESTOS , e NAPHTA . 

Se 1' asbeftos; non pub fare un lumignolo 
o ftoppino perpetuo , ei penfa che non v i 
fia altra materia nel m o n d o , che '1 poffa fa
re y ed argomenta , che la tradizione di t a i 
iampane debbe eífere favolofa , o che elleno 
eran fatte fenza í loppin i . . 

G l i fembra poffibiíe i l fare una , tal lam
paría coí bi tume che forge e feorre nelle 
min ie re di carbone a Pitchford nella Pro
v inc ia di Shrop ; i l quale , ei dice che ar-
derebbe fenza un lucignolo , come g l i a l t r i 
l i qu id i b i t u m i . , 

Cotefle lampane , che s' accendono all5 
ímmi f l lone di^nuov 'ar ia ,, crede 1'iñeíTo A u -
tore , che fi potrebbono imitare con ch iu -
dere un poca del fosforo liquido nel reci
piente d i una macchina p n e u m á t i c a j che 
p r i m a non darebbono alcun lume , chiu-
fe a ta l modo 5 ed al lafeiarvi entrar V aria 
n e l recipiente, v i comparirebbe, dic' egli ,; 
per avventura. una lampana p e r p e t u a n i e n -
te inferiore a quelle , che fono ñ a t e t r o -
vate ne' fepolcri degli ant ichi ., V e d i FOS
FORO ., 

L a LAMPADA di: Cardano y é una i n v e n -
Jione de i r Autore di quefto nome „ che fi 
iommiiaiftra i l ! fuo olio da sé .. 

E^la confifte i n una picciola colbnna ái 
ettone ,. d i ft.agno5! o fimili,, ben chiufa per 
t u t t o , eceetto che e i r h a una picciola aper-

^ ío^o % nel mezzo d i una gplett^ 7. 

L A M 11 
o di un picciol canale, ove é pofto lof top-
pino , , j — Q u i v i Po l io non pub fpngionar í i 
od ufeire , fe non a proporzione che fi con-
í u m a , ed apre cosí i l pafiaggio di quella pic
ciola apertura. 

Quefta fpezie di lampana fu ín mol to ufo 
alcuni anni fa j ma ha diverfi incomodi ; 
cioé che 1' aria v ' entra repentinamente , c 
con troppa piena; e che quando Paria nel 
la cavita v ien ad eífere mol to rarefatta dal 
calore , fofpinge troppo d' olio , di maniera 
che efiingue alcune volte la lampana. 

I l Dot to r H o o k , ed i l S ignorBoy le , han-
no i n v é n t a t e delle altre lampadi , che hanno 
tut te le comodita d i quella di Cardano , 
fenza i fuoi d i f e t t i . — Vedi alcune giunte 
di perfeziorie nella dot t r ina delle lampadi , 
fotto PArt icolo SPECCHIO . 

Ñero d i LAMPANA . Vedi ÑERO . 
Lavaran d i fmalto a LAMPANA «, V e d i 

SMALTO • 
FUOCQ $ una LAMPANA . Vedi F u o c o » 
L A M P A D A R I O , Lampadarius , un 

m i n i ñ r o nella Chiefa antica d i Coflant ino-
po l i 1 i l cui ufizio era invigilare , accioc-
ché la Chiefa foífe bene i l l u m i n a t a : e por
tare una torcia avant i P Imperatore , l ' I m -
peratrice , ed i l Patriarca , quando andava-
no alia Chiefa od i n proceífione . V e d i 
TORCÍA . 

L a torcia portata dal Lampadario avant i 
P Impera to re , era cerchiata d i diverfi g i r i o 
anelli d' o r o , a modo di corone; quelle che 
fi tenevano avanti P Imperatrice r ed avant i 
al Patriarca , n'aveano un í o l o . — Pare , 
che i l loro ufo foífe e m b l e m á t i c o , e che 
foífer deftinate a far fovvenire cotefie grandi 
perfone , che la lor luce dovea i I luminare i 
popoli foggetti al loro I m p e r o . 

V i crano anea de' lampadarj ne' palazzi 
de l l ' Impera to re , e nelle cafe de'grandi : da 
p r i m a , i i pr ivi legio d i avere un lampadario r 
0 porta-torcie , fu folamente conceflo ai gran 
m i n i f t r i della Corona , ed ai principal i M a -
giftrati ; ma i n appreí íb Paceordb P lmpe ra -
dore ad a l t r i inferiori u f i z i a l i , come a' Que-
ñ o r i , a 'Tefor ie r i , , & c . 

In f iem colla torcia , e' portavano avant i 
1 Magi f i ra t i \ immagine dell ' Imperadore , 
& c „ E d é probabil i í f imo , che per eagion 
d i tale immagine: fu p r ima l o r a permeífor 
d i avere u n lampadario » 

/ L A J E A S p una meteora i g n e a c h e raf-
B & 
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fomiglia ad una lampada, o fíaccoía arden-
te , quindi pur denominata fax ardens. V e 
di METEORA . 

L A M P E G G I A R E , e LAMPO. Vedi g l i 
A r t i c o l i FULMINE, TUONO, &C. 

t L A M P E T I A N I , una Setta d ' a n t i c h i E r e -
t i c i , che avean alcune delle opinioni degli 
A e r i a n i . Vedi AERIANI . 

L a m p e t i o , lor fondatore , dicefi che fía 
flato uno de' capi de' M a r c i o n i t i . Condan-
navano ogni fpezie di v o t i , particolarmen-
te quello de l l 'Ubbid ienza , come incorapati-
bile colla liberta de'f ígliuoli di D i o . 

L A M P R O P H O R U S , un' appellazione da
ta anticamente ai Neofi t i , durante l i fette 
g i o r n i , che íuíTeguivano al loro Ba t t e í imo . 
N e l l a cenmonia del Battefimo , i l nuovo 
Cr i íHano era v e ñ i t o di una veíle blanca , 
ch ' ei portava nella feguente fettimana , e 
d i qua era chiamato lamprophorm , che í i-
gnifica una perfona che porta una ve/le r i ~ 

Jpkndcnte , da tátfitpís rifplcndcnte , Qe/ta , 
portare. 

I Greci davano queí ío nome parimenti 
a l giorno della Ri fun ezione, perché le loro 
cafe erano adórna te ed i l luminate in quel di 
d i un inf ini to numero di torcie , come un 
í imbolo della luce che cotefto raiíkro avea 
diffuía nel M o n d o . 

L A N A , i l pelo, o la coperta delle peco-
re ; che layato , tofato , t r a í c e l t o , fort i to , 
pe t t i na to , filato , teífuto & c . fa diverfe fpe
zie di drappi , di p a n n i , & c . V e d i PELO , 
e MANIFATTURA . 

Finché la lana r iman nello í l a t o , in cui 
fu pr ima tofata giu dalla fchiena della pe-
cora , e non affortita o fceverata i n diver-
fe forte , ella é c h i a m a í a Vello , Ved i 
VELLO . 

O g n i vello confía di lana di diverfe qua-
l i t a , e gradi di finezza , che coloro che v i 
bazzicano, o negoziano , han cura di ben 
feparare. 

I Francefi e g l ' Inglef i fogliono feparare 
ogni vello i n tre fatte ; cioé I o . nella lana 
della fcbiena e del eo l io : 2.a. i n quella del
le code e delle gambe . 50. I n quella del 
p e t í o , e di ío t to la pancia. 

G l i SpagnuoK fanno una í imi l e divifione 
i n tre fatte di lana v che chiaman la p r i 
m a , la feconda y e la ferz^ ; e , per maggio-
re fac i l i ta , dinotano ciafeuna baila , o fa-
Sotto coa una lettera capitale > che acecn-
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na la qualita di p r i m a , & c . — Se la fepa-
razione o lo fceveramento é ben fatto , m 
quindici baile ve ne faranno dodici marca-
te R ; cioé raffinata, o p r i m a ; dtíe marca-
te F , cioé fina, o feconda; ed una S , cioé 
terza . 

Le l am le pih ftimate fono le Inglefi \ 
principalmente quelle di Lecminfter , di 
Cotswold , e del!' Kola di W h i t e ; le Spa-
gnuole , principalmente quelle di Segovia ; 
e le Francefi , di Bern , le quali dicefi che 
abbiano quefta proprieta , che fi annodano 
o légano con qualunque altra forta ; dovec-
ché le altre ío l amen te s' annodano colla loro 
propria fpezie . 

Appreflfo g l i ant ichi íe lañe de l l 'A t t i c a , 
d i M e g a r a , di Laodicea , della Puglia , e ípc-
zialmente quelle di Taran to , di Parraa, e 
di A l t i n o , erano le piü apprezzate , ~ Co-
lumella mette le due u l t ime anche in pa-
raggio con quelle di Taran to , L i b . V I I I . 
c. 2. -- E Varrone ci aífícura , che i v i fi ufa
r a di coprire o vertir di pelli le pecore , 
per efímere la lor lana da qualunque eíler-
no pregiudizio. De Re Ruf t . L i b . I I . c. 7. 

Tavernier a í f e r m a , che le lañe ne l l 'A f i a 
fono incomparabilmente piu fine che quel
le d' Europa ; e che non v' ha dubbio , che 
i l vello d' oro per cui g l i Argonauti anda-
rono nella Colchide , fia flato h l a n a d 'Af ia . 
Ved i D'ORO (ve l lo ) . . 

V arte di preparare e lavorare la lan-a , 
viene at tr ibuita dagli antichi a M i n e r v a j 
che percib n ' era la d iv in i ta p ro te í t r i ce . 
Ved i Fabbrica d i Pann i l an i , o d i drappi d i 
LANA . 

LANA Ingle fe . — Le l añe d5 Ingh i l t c r r a 
fono fempre ífate i n altiffima riputazione , 
e cib piü ne' paeíi efterni , che dentro i l 
Regno. . N e abbiamo di quella , che lavo-
rata da' noflr i fabbricatori di panni , per 
oíTervazione di Chamberiayne , sí per la 
raorbidezza come per la finezza ,, gareg^ia 
colle pifi fcelíe lete . Le l am Spagnuole , 
come fi sa, hanno un gran prezzo fra n o i ; 
ma é cer to , che la maggior parte di quel
la che i n u í h i lanaiuoli , quando é ridotta 
i n manitat tuie , chiamano drappo Spagnuc*-
lo , crefee i n Inghi l tc r ra . Aggiugni che i 
Francefi non fan mai buon Panno della l o 
ro lana fenza almeno un terzo di lana I t v 
glefe f r ami ích ia t av i . Si sa e fi confeíía , 
.che ia bonxa della lana Spagnuola é dovu-
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t a ad alcune poche pecore Inglef i tfast¿eífé 
nella Spagna , per regalo da Arngo I I . 
d ' I ngh i l t e r r a ; o , come a l m credono ben-
chc a noi paia falío , da Edoardo I V . nel 

I 4 L a ' fínezza e la copia delle noí l re lañe , 
proviene , in parte , dalla dolce, ío t t i le e 
corta erba de'noftri pafcoü , e delle noí l re 
colime ; ancorché !•' avantaggio che han le 
noftre pecore di pafcolare queft' erba tu t to 
l ' a n n o , fenza dover ferrarle negli o v i l i nel 
tempo d? i n v e r n ó , ned eífere i n pena per 
difenderle da ' lup i in a l t r i t e m p i , v i cont r i -
buifca né piu né meno afTaifTimo. 

Le lañe Scoxzefi, ed I r landef i , íi vendo-
no ordinariamente fuori del paefe per I n -
glefi ; e ful l ' iíleíío piede. M a i foraílieri , 
che fon peri t i i n coteíle materie ., trova-
no , ch' elle decadon aflai dalle Inglefi veré 
nella finezza; a b b e n c h é i n alcune Fiere , d i -
cefi che la Irlandefe vien preferita anche al l ' 
Inglefe . 

I I prodotto annuo di lana i n Inghi l tc r ra 
f i calcóla dal Dot tor Davenant , e da M . 
K i n g , fm a due m i l l i o n i di ñe r l ine . Ved i 
Manifat tura ^ o Fabbrica d i LANA. 

Anticamente i i principal commercio del-
la Nazione confiíleva in lana non fabbrica-
ta , né ridotta i n panni & c . che da noi com-
pravano i F o r a í l i e r i , fopra tu t to i Francefi , 
g l i Ollandefí , ed i F iaminghi . A tal che 
la fomma de'dazj deila lana Inglefe efporta
ta fotto i l regno d'Edoardo I I I . afcendeva , 
i n ragione di 50./, al Fagotto , a 250000 /. 
per anno . Somma i m m e n í a i n que' t e m p i . 
V e d i COMMERCIO . 

Queft' ecceffivo Dazio su V efportazio-
ne della lana non manufatturata , induffe 
la noílra gente a farne de' panni lani nel 
R e g n o N e l che fi riufcl cosí bene , che 
ve r ío i l fine del i ó . fecolo, regnando E ü -
fabetta, V efportazione di lana fu aí íolura-
rnente proibita 5 e cío , ío t to pena di moz-
zare la mano dritta a' írasgreííori . Ved i 
CONTRAEBANDO. 

Da quel tempe', i ' I n g h i l t e r r a é flata i n 
eftrenno geíofa della fuá lana. Per isveglia-
re e í l imolare la v i g ü a n z a di coloro , a1 
quai s'appartiene , íos l iono i s i u d i c i , i l cen-
m i o del Re nella k , - e , ecT i Maí t r i del-
l\cJ"C€llaria , e nel Pariamcnto , federe fo
pra tagott! t ^ i n n a . E quindi é , che appe-
m ma; s ¿ tenuto un Parlamenta 5 che non 

L A N 
fiafi rinovata e rinforzata la proibiz ione j 
i n particolare , verfo k meta del 17. feco
lo , P efportazione di lana fu fatta un del i t to 
capitale. 

M a tutte quefte precauzioni fono ineffica-
ci \ g l ' Inglefi íleíll , particolarmente fulle 
Co í l e di Su í fex , valendofi delle lunge not t i 
d' I n v e r n ó per convogliare le \ox lañe i n Fran
cia , fendo heuri di portarle ad un buen mer-
cato , fprezzano la pena , con un' intrepidez-
z a , di cui r iman forprefo i l reílo dell ' Euro
pa . Vedi OWLERS . 

M . Co lbe r t , un nome a cui mol to deb-
bono le manifatture ed i l commercio d i F r a n 
cia , avea fomentato i l difegno di procac-
ciare alcune delle noí l re pecore Inglefi , e 
di propagarle i n Francia ; fperando , che 
col trafcegliere per eíle nelle Provincie d i 
quel Regno , ta i paícoli , e tal c i e lo , che 
foffer uniformi a 'pa íco l i e cielo n a t i v i , po-
trebbono i v i felicemente propagarfi ; e si 
la Francia non foíTc i n avvenire obbligata 
di dipendere precariamente dalle provvi í le 
c landeí l ine de i contrabandieri Inglefi . — 
M a i l C o n t é di Cominges , allor Ambafcia-
tore di Francia alia Corte d' I n g h i l t e r r a , g l i 
rapprefentb con tanta forza V impoífibi l i ta 
di ottenere tale efportazione di pecore , ed 
una quafi eguale impoí í ib í l i ta di mantener
le , e farle moltiplicare in Francia , ch' egli 
abbandonb i l fue difegno. ~ ha lana fí com
puta per facchi , contenenti due peíi i ' uno ; 
i l pefo { W e i g h ) fei tod e raezzo ^ i l tod , 
due pietre {Jloncs)^ la fionc due cloves; ed 

'ú&cbm, fette (pounds) l ibbre . Dodici fac
chi fíinno un l a j i , o 4368. libre . Ved i LAST , 
SACK , o SACCO &C. 

L^n fack ( facco ) á i l a n a ^ cioé libbre 364. 
baila per quattro pezze di panno di mi íu r a ^ 
della vera larghezza, cioé íei quarte e mez-
za'Inglefi di vero pefo , cioé feífanta libbre y 
e della vera lunghezza, cioé 24. yarde . V e 
di YARU . 

Per quello appartiene alie diverfe prepa-
razioni della La?2a, Vedi CARDARE , FET-
TINARE , FILARE , TESSERE , FOLAIIE , 
PANNO , & c . 

Fabbrica di PANNÍ-LANI , o Fabbriche e 
manifatiure d i LANA , mchiude le diverfe 
forte d i , c a p í , e di d rapp i , ne 'quai e lavor-
rata e ridotta la lana ; come pannilani a'r 
t i i lunghe e corte Kcrfeys ( cioé panni piu 
gro í io iani ) batane , fargig , f.r.nclk , perpe

tua-
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$uane, faie , b igel l i , penif ioni , calzette , ¿ÍÍ-
yeííe , coperie da letto con peli lunghi , & c . 
Vedine gl i art icoli r i fpe t t iv i ai lor luogíii 
ne l D i z i o n a r i o . 

Le fabbriche e le manifatture di drapp^i & c . 
d i l ana , che fanno oggidi i l capo principalc 
« e l noftro eftraneo e domeí l ico traff ico, e la-
voro , cflendo quello che fommini í l ra i Ca-
c ich i de' noftri Vafcel l i che impiega la n o ñ r a 
gen te , & c , fi pub credere che abbian avuta 
Ji'origine nel X V . S e c ó l o . 

Pr ima d'al lora , la n o ü r a lana vendeva í i 
í u t t a in v e l l i , a quei dei n o ñ r i v i c in i che 
venivano a prenderla ; i pr incipal i erano i 
F iamingh i , ed i Brabantini ; ed i n partico-
Jare i Mercan t i di Gand , e á i L o v a m o , che, 
n'afportavano quantitadi fufficienti per íuppl i -
re alie manifatture che aveancorfo i n quelle 
due C i t t a fin dal d é c i m o fecolo ; ed avean 
provveduta la maggior parte d e l l ' E u r o p a , e 
1' Inghi l ter ra fteíTa di panni d1 ogni forte ed 
s l t r i drappi di l ana , & c . 

M a la ricchezza delle manufa t tor ie , e fab
briche di G a n d , ed i l numero incredibile di 
xnani imp iega t ev i , avendo eccitato g l i abita-
t o r i a í b l l e v a z i o n i , diverfe vol te , contro í 
í o r Sovrani , per con tó d i certe taífe irapo-
Üe , ch' egli non volean pagare ; i fediziofi 
furono alia fine gaftigati , e f i difperfero , 
fa r te d5 eífi r ifugiandoíi i n Ollanda , ed i l 
c e ñ o i n L o v a n i o . 

QueíH u l t i m i non o í lan te , infierne colV ar
te loro d i far panni lan i , portarono feco i l 
l o r o fpirito di fedizione. E non paísb mol to 
t e m p o , che diverfi di e í f i , per evitare i l ga-
í l igo che avean meritato col l ' uccifione di a l -
c u n i de' magiftrati. , íi r i t i ra rono i n I n g h i l 
te r ra , dove infegnarono ai n o ñ r i , come la -
corare le noflre lañe . 

Quefto í l ab i l imen to íi riferifee alTanno 142o. 
8al qual tempo non íi ion r i fparmiat i t u t t i 
g l i sforzi per tenere le, noñre, lañe, appreífo 
snoi fteífi* V e d i LANA, 

I I Prefidente Thuano fa queft 'Epoca cent' 
enn i piu tarda; ed attribuiice lo ftabilimen-
to áelle faMricke d e ' ' d r a p p i & c . d i lana: i a 
Ingh i l t e r r a alia, regina. Elifabetta , ed, ai tor-
b id i fucceífi; in torno alia Religione , che. 
avea cagionati i n parte ne' Paefi Ba íE la fe-
veri ta. del' Duca. d' A l v a , e. che. per, si l un -
go tempo con altr i . mezzi: durarono . — M a 
q,ueli:o che dice quefto infigne Autore , é 
f íut tof to: da inte^derfi, d d l a perfezione d i 
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q u e ñ e mani fa t tu re , che del loro pr imo 
bi l imento 5 e delle diverfe grandi fabbriche 
di lavor i di lana , che allora furono comin-
ciate i n N o r w i c h , Colchefter , Sandwich , 
H a m p t o n , & c . I m p e r o c c h é negl iStor ic i I n -
g l e ü e F iaminghi , t roviam fatta menzio-
ne delle manifat ture di L o n d r a , lungo t em
po innanxi che alcuna delle 17. Provincic 
aveffero tentato di fcuotere i l giogo Spa-
g n u o l o . 

Secondo i l prefente fíato delle fabbriche 
de' panni lani , e d 'al tr i lavor i di lana , com-
putano i l Dot tor Davenant e M . K i n g che 
i l prodotto ne a r r iv i f in a ot to m i l l i o n i per 
anno , tre quart i con íumandofene dentro i l 
Regno , ed i l rerto efportandofi. Ved i REN-
DITA y Ari tmét ica POLÍTICA , & c , 

Siam noi ora d iventa t i cosí gelofi de' no
ñ r i panni lani , e degli a l t r i lavori di la
na , che oltre, le precauzioni gia prefe per 
fervirci noi fteífi delle noftre proprie lañe , 
v i abbiamo aggiunta quella di venderli no i 
íleífi , e di por tar l i ne' luoghi dove fono r i -
cercati j non permettendo che da' fíranieri 
fe ne comprino i n Ingh i l t e r r a . Ved i N A V I -
GAZIONE . 

E d i qua é nato lo ftabilimento di que* 
famofi fondachi i n Ollanda , nel Levante , 
e nel N o r d , dove i noftri lavori di lana 
fono depoí i ta t i , per vender í i da' Faftori , o 
C o m m i í f i o n a r j . I l fondaco , o magazzino 
d' Ollanda ha cambiato luogo pit i v o l t e , ed 
egli é ftato fucceíf ivamente a Middelburg ,; 
a D e l f , a Roterdam , e a D o r t , dove r i -
mane i a o g g i ; e dove t u t t i i Tedefchi ven
g ó l o a provvederf i . Quello nel Levante , é 
a $mirn,e ; e quello per i l N o r d , i n A r -
changel „ 

U n pack , o 240.. libbre di pefo d i lana 
corta , ñ computa che. impieghi feífantatré 
perfone per fettimana per manufatturarla, 
i n panno , & c . tre u o m i n i per for t i r la , , fec-
carla , mefchiar la , e rnetterla, in pronto da. 
darfi a i cardatore j . cinque per cardarla ; tren-
tacinque donne e ragazze per pettinarla , e. 
filarla^, o t to u o m i n i per te f ié r la ; quat t rouo
m i n i e ragazzi per incannare e farne le fpo-
íe 'x otto uomin i per mondare , digroífare , 
curare , folare , &C.. per rotolare tofare $ 
involgere ,. foppreífare. Scc. 

U n pack di lana: grande, lunga „ da pet-
tine ,, r idot ta i n drappi , . fargie,. &c . . per lo» 
commercio d i Spagna, impiega per una fet-
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t lmana 202. per íone , le paghe de' quali 
á í cendono a 43 \ £ Cosl ^ F t t m a t o -
r i 2 / 1 0 / t i n t o n 5 /. 150 filatori 18./. 
20' doppiator i , 5 ^ ^5 t e f f i t o n , ed ajutan-

t l ' I j In2p¡ck di lana ridotta i n calzette, i m -
pieghera per una fettimana 184 perfone , 
che&guadagneranno ¿ó l . — C o s í , 10 pet-
t ina tor i , 5 /• 5 / • 11 ^ t p f e , í /. 6 f . 102 
filatori 15 /. 12 / . doppiaton & c . 4/. 10/. 
60 teíTitori d i calzette, 30 /. 

Eianchir l avoñ d i LANA , & c . V e d i l 'ar-
ticolo BlANCHIRE . 

L A N i E Pet ra . Ved i PETRA . 
L A N C E T I , un nome dato per le leggi 

antiche d ' Inghi l te r ra , ad una fpezie di vaf-
fall i , ch' erano obbligati di layorare per i l 
L o r d o Signor loro un giorno i n una fe t t i 
m a n a , da San Michele a l l ' au tunno , o con-
forca o con i l correggiato, o con la zappa, 
o badi le , a benep lác i to del Lord . 

L A N C E T T A , un fino e picciolo coltel-
lo cb i rurg ico; con la punta aguzza d i r i t t a ; 
e da due fiü o t a g l i , che adopraíi nel l ' aprir 
le vene, & c . V e d i FLEBOTOMÍA» 

LANCETTA , ch iamaí i a l t res i , un píccolo 
i ñ r u m e n t o di puro acciaio, comporto di due 
o tre lancette mobi l i , per trarre i l fangue 
ad un cava l lo , & c . V e d i LANCETTA, nel i ' 
ar t icolo di íbpra . 

LANCETTA d ' u n oriuolo a Solé é Piftef-
fo che l ' ago , i l p iuo lo , lo ñ i l o , cd i l gno-
mone . Ved i OROLOGIO a Solé , STILO , 
GNOMONE , & c . 

L A N C I A , LANCEA, un 'arme offení iva , 
portata dagli ant ichi cavalieri , i n forma d i 
una mezza picea . 

La lancia era comporta di tre par t í , del 
fur to , o m a n i c o , delle a l i , e del d a r d o . — 
Pl in io attribuifce V invenzione delle lancie 
agi i E t o l i . Varrone ed A u l o Gel l io dicono 
che Ja parola lancea é Ifpana ; donde a l t r i 
conchiudono, che Tufo di queft 'arme l ' ab -
biano prefo i popoli d ' I t a l i a dagli Spagnuo-
l i . Diodoro Siculo la deriva dai G a l l i o dal
la l ingua Ga l i l e a , e Fefto dalla voce Greca 
teyxv 1 che fignifica 1'irteíTa cofa* 

LANCIE Spezzatc * , una fpezie d i folda-
t i , o di ufiziali inferiori nella fanteria , d i 
l^t to a' caporal! , e pur di fopra alie ordina-

fentinelle. V e d i CAPORALE &C. 
L'occafione d i que/ia parola , o d i que

p a denominazione , ^ v e m t á dalP ejfcre 
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cofloro in ful principio / ¡ a t a gente d'armQ 
sbandata , che per mancanza d1 altro fo-
ficntamento, procurarono d1 averé un luo~ 
go d i qualche dijiinzione nella Fanteria k 
G/ ' Inglefi le chiamano ( da l f ¿flejja ori
gine Ital iana ) Anfpeífades ^ o Lanfpef-
í a d e s . 

Sonó per 1'ordinario quattro o cinque i t l 
ogni Compagnia . 

L A N D - C H E A P , un t r ibuto a n t i c o , che 
fi pagava, o i n beftiame, o i n dinaro nell* 
alienazione o vendita d i terre , lands , i n 
cer t i dirtrett i fignoriali ^ o dentro la l iberta 
( l ibe r ty ) di certi b o r g h i . 

A Malden i n Ef fex , fi fa ancora i n og-
gi un pagamento di 13 d. per ogni marco 
del dinaro procacciato colla vendita di ter
re o cafe i n quella piccola C i t t a i i l qual 
pagamento é chiamato land cheap k 

L A N G U O R E fignifica uno fvenimento , 
od una rilaífazione delle membra , provegnen-
te o da mancanza , o da affievolimento di 
fp i r i t i , per V indigeí l ione o per lo troppo 
efercizio ; o da una giunta di pefo de' flui-
di , cagionata dal rainoramento dell ' efere-
zione per l i comuni emuntorj » V e d i LAS-
SITUDINE » 

L A N I G E R I , o L A N U o i N o s i ^ M m , t ra 
g l i E r b o r i r t i , fono quelli che portan lana , 
od una foftanza lanofa, o lanuginofa; come 
i pioppi •nerl , i bianchi , ed i t remol i ; i 
falci di tutte le forte . Ved i LANUGINE * 
ed ALBERO . 

L A N T E R N A * , una coperta per un l u -
m i n a r e , fatta di materia trafparente; e che 
ferve a trasmettere i l lume , e , nello rtef-
fo tempo , a difenderlo e covrir lo dal ven
to , e dal!' intemperie , che l 'ertinguereb-
bono > o lo diíf iperebbono . Ved i LUCE ? 
& c . 

* L a parola ¿ derivata dal Latino Later-
na , da lateo , fiart afeofo y eo quod l u 
cera habeat interius claufam , dicom 
Ifidoro e Lamlrno . M a fecondo i l Padre 
Pezron , Laterna viene dal Céltico la-
tern ; c fecondo Salmafio Lanterna viene 
da lato ^ derivato d i fero ^ perché la Lan
terna porta una fiaccola, od un lume. 

La. Lanterna d 'Epitet to dicefi che fia flata 
venduta per 3000 draetne . Quella di D i o -
gene fu tenuta i n grande venerazione ap-
preí ío g l i a n t i c h i ; e quella di Giuda fí coa-
(erva tut tavia nel Teforo di San D i o n i g i f 

per 
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per un euriofo e raro pezzo di antichita . 
Le lámeme fono farte di vetro , di como , 
di carta , & c . anticamente eran fatte del 
corno di un toro íe lvat ico • ch iamata urus j 
che quando era tagliato i n lamine foítili , 

..dice Pl inio , ch' era mol to t r a ípa ren t e . 
LANTERNA Ofcura , é una lanterna con 

una fola apertura, o fineílrino , che .fi pub 
anche chiudere , quando fi vuoie che i l la
me fía affatío nako.í lo ; e puoíü prefentare 
i n su la faccia di ognuno che vor remmo ve

n e r e , fcnva che noi í iam v e d u t i . 
G l i antichi aveano le loro lanterne ofcu-

re , ma differenti dalle noftre ; eran elle-
no coperte di quattro pel l i , una da ciaf-
cun lato 5 o da ciafcuna fineftra ; e tre eran 
nere , e folo la quarta era t r a ípa ren te . --
C a í a u h o n o , che ce ne da la defcrizione , 
l 'ha prefa da un Manofcr i t to di G iu l i o Fron
t ino , 

Si u í avano principalmente nei loro efer-
c i t i , quando avean da marciare fecreta-

, mente , e fenza eflere ícoper t i dai lor ne-
m i c i , in terapo di no t t e . 

Fcfta delle LANTERNE , nella Ch ina , ^ 
una celebre fefta , tenuta i l quintodecimo 
giorno del p r imo mefe; cosí chiamata dall ' 
inf in i to numero di lanterne pendenti fuor 
delle cafe , e neile flrade ; che , dicefi , non 
fien meno di duecento m i l l i o n i : a tal che 
pare che quello fia piuttofto un acceffo di 
pazzia , che di f e í t a . I n ta l giorno fi efpon-
gono lanterne di t u t t i i prezzi , delle quali 
é fama che alcune coftino fin 2000. fcudi . — 
A l c u n i ¿ e ' loro Grandi detraggono qualche 
cofa ogni g i o r n o , dalla l o r menfa , dal loro 
v c f l i t o , dal loro equipaggio, & c . per isfog-
giare con maggior magnificenza nelle lan
terne . El leno fono adórna te d'indorature , 
d i fcolture , di pitture , di vernici alia Ja-
ponefe , & c . la loro mole o grandezza é 
llravagante •, alcune hanno di d i áme t ro fin 
da 25 a 30 p ied i : rapprefentanoSale, e ca-
mere , e due o tre ta l i raacchine infierne 
formerebbono di belle cafe, di maniera che 
nella China fi pub mangiare , alloggiare , 
ricever vif i te , tener balli , e rapprefentar 
Opere teatrali dentro di una lanterna. 

Per ü l u m i n a r l e , v i dcvrebbono avere de' 
fuochi da fefte, o a r t i f i z i a l i ; ma perché cib 
farebbe incomodo , fi c o n t e n í a n o di accen-
dervi i n eííe un numero inf ini to di torce o 
fiaceole j . che , i n d i í b n z a , fanno un beli,' ef-
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fetto . —- I n cotefte Lanterne v i eílbifcona 
parimentc varié fpezie di fpettaeoli, o mo
lí: re per d iver t i ré i l popólo . 

Ol t re quefle Lanterne enormi , ve n ' é una 
m o l t í t u d i n e d' altre piü piccole : queíle or
dinariamente conftano di fei facce o finc-
ftre, ciafcuna alta circa 4 piedi , e uno e 
mezzo la rga , fó rmate con telai di legno , 
con dorature , ed a l t r i fini ornamenti \ fo-
pra di queíle diftendono un fino e t r a ípa 
rente zendado , curiofamente dipinto confio-1 
r i , a lber i , e talor figure umane ^ e quando 
le torce fono accefe, fanno una afíai vaga 
e forprendente comparfa. 

. LANTERNA, in Arch i t e t t u r a , una fpezie 
di cupoletta alzata fopra di un ' altra gran
d e , o fopra i l tet to di un edif izio, per dar 
lume , e fervire d' acroterio o finimento nel
la í o m m i t a di un edifizio. 

LANTERNA , dinota par iment i una quaíi 
gabbia quadrata di legno , con fpecchi i n 
eífa , collocata fopra Palto di un co r r i t o io , 
o di una loggia tra due file di botteghe , 
per i l l u m i n a r l e ; come quella x\e\Koyal-Ex-
change ( Borfa Reale ) in Londra . 

LANTERNA M á g i c a , n e l i ' O p t i c a , i l no- -
me di una machina , che nel l 'ofcuro rap-
prefenta va r i é i m m a g i n i , e fpettri fopra una 
muraglia , od altra bianca fuperfizie , si ftra-
ordinarie e forprendenti che quelli che non 
í anno i l fecreto , lo ftimano un effetto di 
mag ia . Ved i MAGIA. 

L A N U G I N O S O . Vedi 1' Ar t i co lo LA
NÍGERO . 

L A N U G O , Lam'.gine ) pclurta ^ nella Bo
tán ica , é quella coperta molle , ve l lu ta , o 
lanofa, che crefce íulle foglie , su i g a m b i , 
su i p i cc iuo l i , o ful frutto di diveríe pian
t e . Ved i LANÍGERO. V 

Ta le é quella che fi trova fulle foglie de í -
la refa mar ina , e ful frutto del pefeo. 

L A P I D A R I O , LAPIDARIUS , un artefi-
ce che taglia pietre preziofe . V e d i G E M M A , 
e Ptetra PREZIOSA . 

L ' arte di tagliar le pietre preziofe é m o l 
to antica ; ma , come le altre arti , nella-
fuá origine fu affai imperfetta : i Francefi 
fono r iufc i t i in eífa meglio che a l t r i ; ed i 
lapidar) di P a r i g i , che fono fiad un corpo 
od una compagnia fin dall ' anno 1290 , 
1 hanno portata alia fuá u l t ima perfezione, 
fpezialmente i l taglio dei diamanti detti ¿r/7-
l a n i i . 

V i 
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V i fono varíe macchine úfate nel taglía-

le pietre preziofe , fecondo la quaüta 
della materia da tagliarfí : il diamante , 
che é cftramamente duro, íi taglia e íi for-
raa fopra una ruota di molle acciaio, gira-
ta da una fpezie di m u ü n o , o di macine , 
— della polvere di diamante tempérala uelt' 

- t : _ ! j puÜrh . 

egualmente che a tagüarU . Vedi DIA
MANTE. 

I rubini orientali , i zaffiri , ed i topa-
2) , fono tagliati e formati fur una ruota di 
r a m c , con olio d'olive , c polvere di dia
mante : fi polifeono fur un* altra ruota di 
ñmt , coa tripoli ed acqua . Vedi RUBÍ-
NO Í 8zc. 

G l i fmeraídi , i giacinti , gli amet i í i i , 
le agate , ed altre pietre men dure, fi ta-
gliano fopra una ruota di píombo , con 
fmalto ed acqua , e fi potifeono fopra una 
ruota di ftagno con.tripoli . Vedi SMERAL-
DO , &c . 

L e turcheí í , della vecchia e della nuova 
rocca, 11 lapis, il girafole, Tópalo , fi ta-
gliano e íi polifeono fopra una ruota di le-
gno coa tripoli. Vedi TQRCHESE , &c. 

LAPIDARIO íi prende altresl per un uo-
mo che dilettafi, ed ha penzia intorno al
ie pietre preziofe, alia lor natura, alie loro 
fpezie; ovvero un mercante che ne fa traf-
fico. — Nel qual fenío il Gran Maguí pre-
feníe diceíi che fia uno de' maggion Lapida-
rj nel mondo . 

LAPIDARIO Stile , dinota lo ftile buono 
per le inferizioni. V t á i STILE, ed INSCRI-
ZIONE . 

Queí lo fiile é un che di mezzo tra la pro-
fa ed il verfo; i! giovanile, ed il brillante 
fi debbon qui evitare egualmente. Cicerone 
ne ha preferitte le rególe ; Accedat oportet 
oratio var ia , vehemens , plena Jp i r i tu r . 
Omnium fentcntiarum gravitate , ommum ver-
bar um ponderibuí efl utendum. 

L o ¡ i i le lapidario , che era perduto, in-
fiem cogli antichí monumenti , t flato rin-
traecuto e rimcíTo , ful principio di quefto 
fecolo , da! C o n t é Eraanude Tefauro : Eg l i 
é ¡n oggi ufato in varié maniere ful princi
pio de' libri ; ed anche in effo fi fono com
porte delk lettere dedicatorie , di che non 
gbbm-no efempia fra gü antichi . 

L A P I D E S C E N T E , una cofa che ha 
la íacolta dv petrificare , o di convertiré 

Tomo V. 
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i corpi ¡ti una natura pictrofa . V e d i 
PlETRA . 

I Naturalifti parlano di un principio Ict" 
pidefeente, di uno fpirito, di un fugo lapt-
defeente , & c . 

LAPIDESCENTI Acque y o Fontam , fona 
quelle che avendo delle particelle pietrofe 
difciolte , e nuotanti in efife, depofitano le 
fteíTe ful legno , fulle f o g ü e , c fovra a l tr l 
corpi immerfivi ; che fendone incrolUti , 
d'ordinario confideranfi come petrificazio-
n i . Vedi SORGENTE , e PETRIFICAZIONE . 

L A P I D 1 F I C A Z I O N E , nella C h i m i c a f 
una operazione , per cui una fofianza v ien 
convertirá in pietra. Vedi P E T R I F I C A 
Z I O N E . 

Queflo fi fa con difeiogliere un raetal-
lo , per efsmpio, in uno fpirito , o in un 
menítruo corrofivo , e pofeia cuocere queft* 
dilfoluzione, riducendola alia confiftenza d i 
pietra. 

L a lapidlficazione fi pratica ne' metalli f 
ne' fali fiífi, e ne' fali delle piante. 

II termine ufafi eziandio , parlando del fac 
pietre artifiziali. 

L A P I S , nel fenfo genérale . Vedi 1'Ar-
tlcoio PtETR A . 

LAPIS Asbeftos. Vedi ASBESTOS. 
'LKVIS Calaminaris . Vedi CALAMINA. 
LAPIS Denta t i t . Vedi DENTALIS. 
LAPIS lafemalis9 una pietra caufiica pre

parara in varié guife ; talor di fecce di fa-
pone, forti , fvaporate fino alia fecchezza ; 
e teouto il rimanente in un vetro ben chiu-
fo dall' ar ia . 

Qualche volta fi fa di vitriolo calcinato, 
di tártaro, e di fal armoniaco, boliiti nell* 
acqua di calcina viva fin a un forte l i í l iv io ; 
poícta colati, e fvaporati, finché il tutto fi* 
fecco. Vedi CAUSTICO. 

LAPIS Judaicus. Vedi JUDAICUS. 
L t í V i s L a z u l i . Vedi 1 'Articob LAZULF. 
LAPIS Mcdicamentofus, o la pietra medi

cínale ; é una compofizione di allumc di 
rocca , di litargirio , di colcothar , di ve-
triuolo, di bolo Armeno , e di aceto; bol
iiti fin alia confifienza di una dura pietra . 
-— Egh fi adopera per faldare i denti , per 
confervar le gingive, per fanare e feccare le 
piaghe ; e fi ufa nelle iniczioui , enel lecom-
pofizioni per mal d'occhi. 

LAPIS Specularis . Vedi 1'Articolo SPE-
CULARIS . 

C LAPSA-



L A P S A R I I . Vedi INFRALAPSARII, SUB
ÍA PSAR i r , e SüPR A LAPSARII . 

L A P S O , una trafcuranza , od oraiffione 
di un patronos, di prefcntare un chierico ad 
un Bencfizio dentro fei mefi deüa fuá va-
esnza ; nel qual cafo il Bencfizio fi dice 
effere in lapfo , o fcaduto , e il gius della 
preíentazione devoluto ali 'Ordinario . Vedi 
PRESENTAZIONE. 

L A Q U E A R I U S * , una fpezie di Atleta 
appreífo gli ant ichi , che in una mano te-
neva un laqueus , c ioé un laccio , per in-
callapiarvi, ed intricarvi il fuo avverfario, 
e nell'altra un pugnale per ferirlo . Vedi 
ATLETA . 

* L a vece viene da l Lat ino laqueus , un 
laccio. 

L A Q U E U S , nella C i r u g í a , un uodo, o 
laccio'., owero una fpezie di legatura cosí 
fatta artifiziofarnente , che quando é da 
un qualche pefo diñeía , fi ferra , e fi 
í i r i g n e . 

I I fuo ufo é per flendere o (Ta rotte o dis-
Jogate, per tenerle a' loro luoghi, quando 
fono aggiuOate, e per legar bene fírette Ic 
partí infierne. 

L A R C E N Y * , Latrocinio , nella leg-
ge, é un furto di beni perfonaii, o di be-
fíiamt , in afienza del proprietario . Vedi 
FURTO. 

* L a voce légale Inglefe ^ viene dqUa Tfdrxi-
cefe larcin , e quejia dal Latiría Latroci-
n i u m , f u r to . 

I n riguardo alie cofe rubbate, il latroei-
n i o , larceny, é o grande o piccolo ; great ^ 
c petty LARCENY. 

G^Í-LARCENY , é quando i beni rub-
bati , benché difparatamcnte , eccedono la 
valuta di 12 d. 

Pfí/y-LARCENY , h quando i beni rub-
bati non ^&$edono ia valuta di i z d. 

I Giureconfulti definifeono il latrocinio, 
larceny , una fottrazione frodolenta della 
proprieia altrui , con dífegno di appro-
priarfda fenza la licenza del proprietario , 
o padrone. 

Quando ella é fatta per forza , é chiaraa-
ta rubbctia. Vedi ROEBERY. — Per la !eg-
ge Romana , la pena del latrocinio femplice 
€ fecreto, era la reftítuzione del doppio ; e 
quclla del latrocinio manifeflo , il quadru-
plo: il latrocinio manifefto era quando il reo 
era prefo ful falto ; femplice , quando nb . 
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I Laccdemoni non punivano mai il Latro
cinio , fe la perfona non era ftata preía 
ful fatto; ma al contrario, veniva il la tro-
cinio applaudito come un fegno di deflrez-
z a . -- I Circaíf i , dicefi , che anche in oggi 
I' onormo , e lo commeudino ; a ta lchenel-
le ior fcííe pubhiiche non fi permette alia 
la lor gioventu di bere, fe nen hanno fatto 
qualche notabile latrocinio. Solino dice , 
che nella Sardegna v4era una fontana , che 
aveva la virtü di difeoprire una perfona che 
ave va commeí ío latrocinio. 

L A R E N T Í N A L I A , nell'antichita , una 
feíla , celebrata dai Romani il giorno 23, 
di Setiembre; in onore, fecondo che alcuni 
credono , dei D11 Lares ; e fecondo altri 
piu probabilmente , in onore di Acca Lauren-
t i a ; si che la fefta é la fteífa che la chiama-
ta altramente Laurentalia . Vedi LAUREN-
T A LIA 

L A R G H E Z Z A . Vedi LATITUDINE D i -
MENSIONE, AREA, &C. 

L A R E S , apprtffo gli ant ichi , erano una 
fpezie di G e n j i , o Divinita domeüiche , i l 
culto de' quali coropievafi nelle cafe, e ch' 
erano ñimati i protettori e guardiani delle 
famigÜe ; e fi credea che nfiedeflero piíi 
immediatamente negli angoli de' focolari . 
Vedi D i o . 

Plutarco diftingue i laret in buoni , e 
cattivi , ficcome avea prima diftinti i G e -
nii buoni ed i Geni i cattivi . Vedi G E 
N I U S . 

V e r a n o parimenti alcuni Lares pubblici, 
ed altri privati . 

Apuleio dice , che i La re i domefiiei non 
erano altro che 1'anime delle perfone di-
fonte , che eran vivute bene , ed aveano 
adempito ai doveri del loro flato; laddove 
quelli che fi erano diportati d iver íamente 
erar? vagabondi, e giravano interno fpaven
tando i popo!i, chiamati percib l a rva e lé
mures. Vedi LÉMURES. 

í Lares eran pur detti penates, evenivan 
adorati fotto le figure di piccoii fantocci , 
o immaginette di cera, di argento, o di raa-
jolica. Vedi PENATES. 

I Lares pubblici eran anche chiamati com
pí ta les , da compirum , un crocicchio ; e v ia 
les, da v i a , una pubblica ñrada ; eífendo 
colíocatt negli mcontri o varchi delle flrade, 
e nelle vie pubbliche; eriputati 1 protettori 
de' viaggianti. Vedi VÍALES. 

I lo-
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I loro Laret privan prendean cura de!Ie S a c n f í z j , era un porco: Ne 'pr iva t i , fí oflfe-

caíe e dellc famigüe particolari: quefti eraa riva loro del vino^ deH'incenfo, una coro- . 
á a ú anco p r * P t e f i da prajio ; < na di lana, ed un poco di quel ch' era re-

Ouod praflant ocuUs omma tuta Juis » ítato lulla menia . — Eglino li coronavano 
Oí/id. Fafr. altrcsí di fiori , parí icolarm:nte di viole , 

Davafí il nome Ü urbani , c ioé di laret di mirti , c di rofmarino . I l loro fitnbolo 
jp¡le C i t t a , a queüi che avean de l l eCi t ia era un c a ñ e , che veniva per lo piu rappre-
íbtto la lor cura ; ed hoftilit , a queili a' fentato a lato ad cñi , per la fuá fedelta , 
quaü fíava di tenerne lontam i nemici . — e per lo fervigio , ch' ei prefta all' uotno , 
V i erano pur Laret della Campagna , o vegltando, e guardandone la cafa. V c m v a -
vülares , ficcome appar da diverfe inícrixio- no puré rappreíentati alie voltc , con ve-
n i antiche» ftimento di una pelle di cañe . Vedi PE-

I Lares eran parimeníi D i i g e n i a l í , e 0 NATES. 
credea che avelTero in lor cuÜodia i fan- Vedanfi altre notizie intorno ai Laret 9 
cmiU fin dalla lor nafcita . Per quefta ra- appreíTo Arnobio, Lattanzio , Ago í l ino de 
gione , quando Macrobio dice , che gli Eg i - Civ i t . Natalis Comes , Lambino fopra F / a » ^ 
21 avean q»uattro Dei che prefiedevano al A u l u L e íopra Hor. Cafaubono, fopra Sveto-
nafcimento de'Fanciul l i , 'úGenio, W F o r t u - n io , &c. 
n a , V Amore , e la Necejfua , chiamati pra- I Pantheoni, o le imtmgini che rappre-

fiitet; aícuni lo interpretano come fe avef- fentavano diveríi Dei in un tratto , eraa 
fe dctto che gli E g i z j avean á t Lares \ ma anco chiamati La re t . — Harpocrate era uno 
v" era un divario immenfo tra i Lares de' di quefti, Vedi PANTHEON. 
E-oraani T ed i pra/iites degli Egizj . . L A R I N G E . Vedi LARYMX . 

G l i antichi ciifcordano fra loro intorno L A R Y N G O T O M I A * , un taglio nella 
all'origine de'Lares . Varrone e Macrobio trachea, o nella canna delia gola e del re-
dicono, d i ' egüno erano i figli di M a n i a : fpiro, tra due de' fu o i annul i , o annelli , 
Ovidio li fa progenie di Mercius e della con la mira di far pafFare liberamente i l 
Naiade L a r a , che Lattanzio ed Aufonio chía- refpiro r quando v' é pericolo di foíFocazio-
mano La runda ; Apuleio ci afficura , ch'egli- ne , per una fchinanzia , o per altro fimil 
no erano la poí leri ta dei L é m u r e s ; Nigr i - morbo. Vedi ANGINA, e SCHINANZIA . 
d i o , fecondo- Arnobio , li facea ora i curto- * L a voce e Greca , AxpvyyoroiMoi , ybr-
di e prorettorr dclle cafe , ed ora gli ík í í t mata da hapuy^, laringe, e S-Í^«, fe
che i diretes di Samotracia , chiamati da i c o , t agí i are » 
Greci IdiCi D a t i y l i . N é nulla piu colhnte L a laryngotomia é 1' ifteíTa che l* altra-
veggiarao Varroae nel fuo parere intorno a mente detta bronehotomia , Vrcdi BRONCHO-
que íh Dei I mentre ei gli fa ora leombre, . TOMIA., 
«d t Manes degli E r o i , ora Dei delTana . II Dottor Mnsgrave oíTerva , che in tutt» 

T . T a z i o , Re de1 Sabim , fu il primo la Medicina non v ' é un m é t o d o , che ope-
che fabbrub un T e m p í o ai Lares. II cami- ri un cambiamento si grande per il rae-
no ed il focolare. nella cafa eran loro partí- glio' ,. in eos) breve tempo. . N í u l l a d i m í n o 
colarmente c o n í a c r a t i . e5, praticafi di rado, perché l ' ^ í o , ol'aper-

Tertul l iana dice, che il coí íume del cuí- tura che vedeír nelP inciffon della gola ( l e 
to ¿ ¿ Lares é nato , dal feppellirfi antica- partí divife cífendo allor tírate verfo le l ó 
mente i morti nelle propne cafe ; donde la ro piü ferme ertrerrma ) oltre íl grande c£-
gente^ crédula prefe motivo d'ímmaginarfií fluffo di fangue,, quando fon cosí ferite le 
che T anime b r o contmuaíTero a itarfene arterie juguJarí, e le carolidi , genera nel-
tvij e venne poi a preíhr loro onori divi- la, maggior parte degli uoromi un certa 
n i . — A. c ío fi pub aggiugnere^ che eífen- orrore , o timor foverchio della operazio-
doh m appreíTo introdotto il cofturae di fep- ne , e fa che non pochi credano tutee le 
peuire falle ftrade maeftre , fi prefe quindt ferite della trachea „ mortaíí . I I medeílrao-
©ccalione dt confiderarlt come De i dellepub- Autore non & fa ferupolo,, ad ogni modo , 
m j . ade • VJdi COMPITALITTA , di diré , che ella do.verebbe praticarír nelle 

ÜUt wittim;a offerta ai Lares^ ne pubblici fchkanzie, . c in altri pmcol i di fcíFocazia-

G 2 Éjé « 
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n e , per cagioni di f i m i l natura ; prenaendo-
ne argomento da una cura ftraordinaria , che 
a l u i íkfTo r iufc l d i fare col m é t o d o dique-
fío t a g l i o , 

L A R Y N X , A A P T r S , n e l l ' A n a t o m í a , 
Ja parte íuper iorc 7 od i l capo delia trachea , 
che giaee di fotto alia radice dcila iingua , 
€ davanti al faryoge. V e d i TRACHEA. 

I I Laringe é uno degli organi dcila refpi-
razione, e i ' i f t rumen to principale della vo-
c e . Vedi RESPIRAZIONE , & c . 

I I fuo corpo é quafi totalmente cart i lagi-
n o f o , e deve eíTere coQantemente ape r ío per 
fare ñ r a d a a i l ' a r ia , perche paíFi e ripaffi . 
L a fuá figura é c i rcolare , benché fporga un 
poco in fuor i d inanzi , c fia un poco fchiac-
ciato d i d ie l ro , acc iocché non incomodi V 
efofago, í'opra i l quale quedo corpo ca r tüa -
ginofo é fituato. 

I I Laringe é di d iametr i differenti , fe-
condo le diver íe eta ; ne 'giovani cgü é ftrct-
t o , donde la lor voce é a cuu ; ne' piu pro-
v e t t i , é piu a m p i o , i l che é cagione che 
la lor voce fia piu forte e piu grave . N s -
g l i u o m i n i egli é piu groffo che nelle fem-
snine , per la qual cagione la voce de
g l i uomin i é piu grave che quella deilc 
donne . 

Eg l i appar me no nelle donne , perché 
le glandulc fituatc nel fondo del laringe , 
fono piu grofl'e nelle donne che negli uo
m i n i . Ved i VOCE . 

I ! laringe fi move nel tcmpo della de-
g l u t i z i o n e ; quando V efofago é abba í í a to o 
depreíTo per ricevere i l cibo , i l laringe fi 
folleva per compr imer lo , e f a c i l í t a m e l a d i -
í c e f a . V e d i DEGLUTÍZIONE . 

V i fono cinque fpezie d i pa r t í , che al 
laringe appartengono, cioé can i l ag in l , mu-
fcol i , membrane , nervi , e glandulc . — 
L e fue cart i lagini fono , la thyroides , la 
cricoides, 1' aryta'tioides , la glocns , e i ' cp i -
g l o í í i s , col rruzzo delle quaii c g ü pub d i -
Jatarfi f á c i l m e n t e , e r i í tngner f i , chiudcrfi , 
ed aprirf i . Q u t í l e formano i ' intero corpo 
de^ laringe 5 e fi feccano e s1 indurifcono 3 
í c c o n d o che la per íona invecchia , quando 
par che i l laringe fia come oíTeo. 

La piu g r e ñ a di quefie cani laginl , é la 
thyroides, o Jcutijormis; quefla guarda e d i -
fende la parte dinanzi „ ed ha i l fuo nome 
da certa fuppoíta r a í í o m i g l i a n z a ad uno 
feudo» El la é d i ana figura quadrata con-
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cavo conveíTa , la parte cava efíendo inter
n a , e la gibbofa efierua , con una piccola 
prnminenza nel raezzo , chiamata porimm 
d d a m i ) come fe un poco del frut to victa-
to fi foífe f e rma ío nella gola di -Adamo > 
ed aveíTe caufata quella gon f i c i za . 

La feconca é detta cricoides, o annular i s , 
dalia fuá r a í í o m i g ü a n z a a un anne l lo , che 
i T u r c h i mettono nel loro poilice per t i 
rare i lor a reb i . La fuá parte dinanzi é m o l -
to ftretta, venendo fotto Y altra car t i l ág ine , 
ma di dietro ella é larga , groffa , e ío r te , 
c quafi la bafe di tutte le a l í r e . 

La terza e quarta fono chiamate aryt*--
mides , o g u t t a l a , dalla figura di un bocca-
l e , a che ambedue i n f i j m i r a í í omig l i ano ¿ 
Dove fi congiungono v ' é una piccola fiííu • 
r a , in forma di una lenguella , e pero chia
mata glottis , o Imgt t la . Per quelta fiiLira 
d i ícende 1'aria n e ' p o i m o a i , e la materia p i -
tuitofa efpettorata , coüa toíTe , ne' catarri , . 
fi manda fuori . Serve anco per modulare 
la voce , cd é i m i t a u nei f h u t i , e nelle 
canne degli o r g a a i . Ved i GLOTTIS. 

Sopra la glot t ide íla una quinta car t i lá 
g i n e , chsamaia 1' epiglottis , che é fo t t i l i f -
fima e tcnuiíTima , e ne' non adult i quafi 
membranofa, concava ful lato di fotto , e 
conveífa su la parte di fopra : Difcnde 1'in-
greflb á ú l a r i n g e , cd impedi íce che i hqui -
d i , i quali nel bsre sdrucc io laüo fopra di ef-
fo nel l ' efofago, non cadano nella trachea . 
V e á i EPIGLOTTIS. 

I I laringe ha fette pala di mufeoli , che 
fervono a m o v e r é le fue diverfe carti lagini , 
ed a c o n t r a r í e , o dilatarle a piacere ; due 
paia fono comuni , g l i a l t r i cinque proprj t 
i proprj fono quel l i che haano- e la loro 
o t ig inanone , e la loro io íe rz ione nel l a 
ringe ; i comuni v i han no fulamente i ' i n -
ferzione . 

Della prima fpezie fono i l cnco-thyruides ,-
che move la ca r t i l ág ine ientiforme ; H c r i -
co arytsenoides poü ícum- , ferve , mercé la íua 
eontrazione, a tirare la cart i lágine arytaenoi-
des, ed sprire la r i m a . I I terzo e Ir aryiíe-
noides, che f í rve a recar alfiemc , o farcoen-
baciare le due cartiJagini di que í lo nomc , 
e chiudere la r i m a . I I quarto é i l crico ary-
tsenosdes laterale, ed i l quinto i l thyreo ary-
tsenoides, che ehiude i l laringe. 

I mufeoli comuni fono U fiernc.thyroides.r. 
che fervono a t i rar giu • od abbaíTare la c<ut!¿-
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lagine í h y r o i a e , egl 'hyothyroldes che folls-
vano c o t c í b car t i lágine . 

11 laringe non ha fe non due membra
na Tuna e jhma, che é una condnuazio-
ne d¡ quella che copre la trachca i 1' al-
tra interna, che é la fteiTi che todera tutea 
la bocea. • , . 

E i riceve due rami d i nervi dai recur-
rent i , cd é urnettato da quartro glandule 
notabi i i , due fituate d i fopra , c h i a m u ^ 
tonfille; e d u e d i f o t t o , chiamate thyro idcx . 
V e d i T o N s i L L i v , & : . 

I I laringe é di mi ufo co.ifidcrabile , nosi 
folametite nel formare e modulare la voce , 
iXiercé le difFerenti aperturc delia fuá r i m a , 
o filiara, ma altresi nel compr ine re i pol-
mon« a un grado maggiorc o m i n o r e , per 
mszzo deli ' aria : imperocchá fe 11 d i áme
tro interno del laringe foflfe ftato egua e a 
quello dells trachea, i pol moni averebbono 
pati ta poca Q m u ñ a coa iprc í r ione \ né , 
per confegusnza , noi areinrno n c e v u í o 
v a n t a g § i o aicísno dal refpirare , fenza \\ la
r i n g e a t t e f o c h é Paria non avereb'oe ref idi-
to a qud la forza , ond'clla vie-i fuora ío-
fpinta neli 'efpirazione , né confeguentemen-
te íi farebbe faíta la c o m p r e ü i o n e ns' pal m o
n i , che pur é r i conoíc iu ta come neceffaria 
per ia comminuzionfee de5 globuli del fangue, 
€ per la m i í i u r a de i due ñu id i , ana e fangue , 
i n f í e m e . Vedi RESPIRAZÍONE. 

Quaoto al l ' azionc del laringe nel fu o n o , 
Ved i GLOTTIS, e SUONOÍ Vedi anco EPÍ-
GLOTTIS, TRACHEA, &C. 

L A S S A T í V O , . nelia Medicina , s1 ufa per 
figniñcare uno Üato lubrico , od una difpofizio-
nedelcorpo alie dejeziüni frequer.ti . 

L A S S A T í V E , Medicine, fono quelle ebe . 
ajutano o proaiovono una t i l e d i f p o l u i o n í , 
Jo che fauno per qualche lor q u a l u a , anv-
raolliente, lubr icante , toghenJo la tenfione 
deile fibre , e facilitando i l paí íaggio de 
contenuti de! tubo in te í t ina le , per eí ío ; 
per la qual ragione tut te le foí tanze oliofe 
^engono fo t ío quefta claffe.. Vcd-i PURGA-
TIVI . 

L A S S I T U D Í N E , o LASSEZZA , apprcf-
fo i M c d i c i , t lpr. ime quella gravezza o de-
fe'jezza de snerobri f che procede dallo Qato 
# t l J í f P o r idotto a mala tempera , o Itfo m 
q-'atche maniera, e non giá dali 'efercizio-; 
® per un acc re í c ímen to di mole e di vo lu -

» per un m;uorara.en^ di g i u í k eva 
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ema confunzione di quel 

fluido che é neceífario per raantenere la for
za « la moHa d e ' f o l i d i , come nclle febbsri 
e nelie convu l í ion i j o da una fecrezione 
viziata di cotefto fugo, si che le fibre noa 
nc fon provedute i n debita quanti ta , o 
q u a l i t a . 

I I r i m e d i o , nel p r imo cafo, é l 'evacua-
z ione : nel fecondo i 'opportuna , e idónea dic
ta , o qu í l l e medicine alteranti , che con t r ibu i -
feorso ad una cosí fatta fecrezione. 

L A T E N T I A c i d i . Vedi 1' A r t i c o l o 
ACfDO . 

L A T E R A LE. V e d i COLLATERALE, MUÍ.-
TILATERO , C QüADRILATERO . 

LATERALE Equazione neli 'algebra , d i -
nota un'equazione fetnplice , od un'e.quaiio-
n e , la cui radice é folo di una d imenf ione . 
V e d i EQ L̂JAZIONE . 

LATERALE Paralif ia . Ved i PARALÍ-
SI A. 

LATERALE Operazione . Ved i LITHOTO-
M I A . 

LATERALIS KeBut Cap i t i s , V e d i 1' A r t i 
colo RECTÜS• 

L A T E R A N O , originalmente fu i l n>-
me proprio di un uomo , donde poi di ice fe 
alia denominazione di un antico palazzo ia 
R o m a , ed agli edifizj-da poi erett i i n f u o i u o -
go \ particolarmcntc una C h i f l a , chiacnata 
S, Giovanni d i Latcrano, che é la fede p r inc i -
palcdel Pontificato . Vedi PAPA . 

Goncilj ¿ / L A T E R A L , fono i tenut i nella 
Baíllica del Laterano : Se ne contano c l aque , 
tcnot i nel 112 5 , 1139 , 1179 , 121 5 , c 1 51J . 
V i d i CONCILIO. 

Canomci Kegolarl della Congregaxione del 
LATERANO , é una Congregazione di Ca-
nonic i Regolari , de'quaU co t c íU Chjefa é 
i i luogo pr inc ipa lc . — S i pretende, che v i 
fia (lata una non interrotta fuccefíione d i 
C h e r i c í , i q u a ü videro fempre in c o m ú n i -
ta , fin dal tempo degli AppDÍ lo l i ; e che 
un buon numero di quefii era gia fiabihto 
nel Laterano al tempe d i C o ñ a n t i n o . M a i 

Canonic i non vi furono in t rodo t t i pr ima dsi 
P ó n t e h c a t o di L e o n e l , e q u d l i tennero !a 
Chicfa per 800 ana i , fin al Rcgno di Bonifa
cio , che lor la t o l f e , e v i pofe dc'CaooniG! fe-
colari in lor luogo : 150 a n n i d o p o , v i furon 
r i rn -Ül i Regolar i , Vedi CANÓNICO . 

A L A T E A E , termine ¡ a t i n o , ufato per 
ú ino t a r e la qualificaxion? tU'Cardlo.a.li> %he 

í i 



i z L A T 
i ! Papa manda come legati nelle Gorí l f o 
raüiere ; che fon chiamati Cardinali a l a -
tere , come quelli che fon ordinarj confi-
glieri , ed aíTillcnti di Sua Santita . Vedi 
LEGATO. 

L e guardie de'Principi erano prima d'ora 
ch íamate lateronei , perché fempre flavano 
a ' la t i , o fianchi ioro, a latere.. 

D\x Cange nel fuo Gioflfario dice , che 
v i furono anticamente de' Conti a latere , 
C de' monitori a latere. 

L A T i A R , una fe lia , o cerimonia in í l i -
tu í ía daTarquinio fuperbo, in onor di Gio 
ve , o Júpiter Lat iar is , o Lat ia l is , quafi 
Giove del Lazio »• 

A vendo Tarquinio fatto un trattato di 
aileanza c o ' L a t l n i , propofe , a fine di perpe
tuarlo , di erigere un tempio coraune, dove 
tutti gli aileati , R o m a n i , Lat ini , Herni -
c i , Vo i fc i , &c . s'aveíTero a radunare ogni 
anno, a tencrc una fpezie di Fiera , a far 
cambio di merc i , feíleggiare , banchettare , 
facrificare, e ña re allegri infierne. Tale fa 
i ' i í i i tuz ione del L a t i a t , 

I I fondatore non deñinb fe non un gior-
no per queíla Fefla , i primi Confoli ve n' 
aggiunfero un a l tro , dopo d'aver conchiufa 
la pace co' L a t i n i ; vi fu aggiunto il terzo 
g iorno, dopo che 11 popólo , che s'era r i -
tirato ful monte facro, torno in Roma ; ed 
i l quarto ancora , dopo achetata la fedizio-
n e , inforta in occafion del Confolato , in 
cui il popólo voleva aver parte . 

Q u e ü i quattro giorni furon chiamati le 
Terice La t ina t ed ogni cofa , fatta nel cor-
Ib di quefte Ferie , come f a c r i í h j , conviti 
facri , ferte , offerte &c. erano chiamati 
lattares. Vedi FERI.?E . 

L A T I C L A V I U M , o LATUS CLAVUS, 
una veí ic , o un ornamento di diiHnzionc 
c dígnita , sppreíío i Romani ; contradi-
fíinto da 11' angujliclavium . Vedi ANGUSTÍ--
CLAVIUM.. 

I I La t i c lav ium , era una fpezie di tónica o 
lunga verte , vergata , o come fogliam di-
xe in oggi, con le modre , o Hík , una o due 
di porpora , applicate per il lungo ai due lati 
della túnica 

Nel latusclavus queile moflre o fafce eran 
larghe , e ncli' angufius clavos piü ftrette ; 
benché non vi é cofa , intorno a cui ficno 
piü: in difparere fra loro i Dotti , che la 
i Ü e r e n z a tra, fuelle du.e veí l i .. 
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I l latus c lavu í avea de'bottoni, checom-

parivano come teftedic^/W/grandi; donde» 
fecondo alcuni , ei prefe il fuo nome. 

I Senatori, i Pretori, ed i principali ma-
giftrati delle colonie, e delle Ci t ta munici-
pa l i , avean giusdi portarlo. L a verte, chia-

pretexta y portavafi {oTpr& Wlatusclavuí * 
Quando il prctore pronunz ava fentenza di 
raorte , deponeva \&pretexta y ma ritenea i l 
l a t u sc l avus . Vedi PRÍETEXTA . 

L A T I N O , una lingua morta, che fi par
lo prima nel Lazio , e poícia in Roma j e 
che tuttavia s' ufa nella Chicfa Romana, e 
fra gli uomini di Lettere» Vedi LINGUAG-
GIO . 

Aicuni Auíori mettono il Latino nel nu
mero de ' t inguaggí originaü , ma con erro-
re : cgli é formato principalmente dal Gre
co , ed in particolare dal dialctco Greco 
Eoiico ; ancorché tgli abbia buon numero 
di voci prefe da' linguaggi degli Etruíci , 
degli O f c i , e d' altri popoli antichi d'Ita
lia ; ed il commercio üraniero e le guer-
r e , glie n' hanno nel decorfo di tempo ag-
giunte molte altre» 

II Latino é un linguaggio forte, roburto 
perfetíamente dicevole al carattere del po
pólo che lo parlo . N o i abbiamo tuttaviai 
dell'opere d'ogni fpezie, mirabilmente be-
ne feritte in la t ino , ma fe n 'é perduto un 
numero infinito » II latino é piü figurato 
che l'Inglefe , men pieghevole che il Fran-
cefe , raen copiofo che il Greco , meno pom
po fo che lo Spagnuolo , meno dilicato thc 
T Ital iano, ma piü ftretto e piü nervofo 
che qualunquede' mentovati linguaggi .. 

Per un certo. tempo, la lingua lat ina (n 
confinata quafi totalmente dentro le mura 
di Roma ; ne voller concederé i Romani l 
ufo di eíTa ai loro vicini , o alie Nazioni 
da lor foggiogate . Cicerone offervb , che 
anche al fuo tempo , il Greco fi ufa va ap-
preffo ogni Nazione, ma il Latino era den
tro, riftretti confini: tenuto j, Gr<eca leguntttr 
i n ómnibus, fere gentibus , La t i na fuis finibus 
exiguis jane continentur. Per gradi s' indufle-
ro ad accordare T ufo di, cffa, quafi un fa-
vore ; e s'avvidero col tempo della necef-
fua , che vi era che. ella íoíTe intefa, ge
neralmente , per cómodo del commercio ; 
e perb adoprarono ogni loro sforzo , accioc-
ché tutte le Nazioni foggette al loro I m -
pero j íoffero unite per aiszzo di un lint-
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guaggio comune ; ed infatti fi nduí íero ad 
impor come legge quello che prima accor-
davano come wn favorc. 

Dopo la traslazione della Sede del! I m 
pero da Roma a Coftantinopoli , gl' Irape-
radori dell' Oriente , defiderando ognur di 
ritenere il l i tó lo d' Imperatori R o m a n i , or-
dinarono che V ufo del Latino foffe tutto-
ra con Cervato e ne'loro refcmti , e ne' lo
ro editti, ficcome appar dalle C o í b t u z i o n i 
degi'Imperador! Orientali , raccolfe ncl C ó 
dice Teodofiano : Ma alia fine traícurando 
gl'Imperatori Tlmpero d'Occidente, abban-
donarono ogni cura cd ogni üudio della 
lingua lat ina ; e quindi é , che trovanfi le No-
velic di Giu í i imano comporte in Greco & c . 

Carlomagno, prefe le redini dell'Impero 
d'Occidente , e ordinb che le procedure di 
Legge nelle Corti , o ne'fupremi T n b u n a -
li tuffero in latino ; ed i Notai doveano 
íkndere pur in latino i loro at t i , ed iníiru-
memi . Q u e ü o ufo continuo lungo tempo 
in una gran parte dell'Europa , ma alia fi
ne cefsb ; e prefe luogo e piede la lingua 
Franca , o Francefe , non folamente nelle 
G a l i i e , ma in qualche grado anche in I n -
ghikerra ; adducendofi allora per ragioae 
del cambiamento , le molte difficolta che 
nafcevano intorno all' intelligenza de'termi-
ni L a t i n i . 

A d ogni modo il Latino avea moflruo-
famente tralignato, e s' era molto corrotto , 
prima che fe ne dismcttcíTe Tufo . Le ícor-
rerie e le invafioni de 'Got i , e de'Vandali 
nel l 'I tal ia , recarono un diluvio di voci fo-
raíiiere , e di frafi di lingue barbare nelía 
Lat ina ; di modo che Valia , e Naudeo 
chiamano Boezio l' ultimo Autor latino . 
M a ció non baíib ; dacché il h t tno guada-
gnb, e s'introduífe nelle Cort i di giultizia, 
íu ancor peggio tratrato ; fia a tanto che 
alia fine portato fra i Monac i , e d ívenuto 
il linguaggio comune de' lor Breviarj e de-
gli altri loro Libri di Chiefa , fí guaí lb a 
tal fegno, che quafi ognun fi vergognb di 
piíi ufailo; ed i piü dilicati Auton del íeco-
io , in cui furono nftorate le buone lettere, 
adoprarono uno ñudio particolarc per non 
t-ingcrfi del bárbaro eccleíiafiico latino ; e 
dscefi del Cardinal Bembo, che egh temea 
úv corromperé la fuá bel la Latinita , leggen-
00 11 Breviario. I n q u e ü a condizione fu tro-

vata la lingua la t ina al tempo della Rivo* 
íuz . cne che inforfe per 1c nuove dottrine 
in materia di Religione; c toccb ad Eras-
mo , a V i v e s , e molti altri del lorogufip e 
fapere, d'aprir la ftrada al rifioramento d i 
queíla lingua; dopo ¡I qual tempo la lati
nita monafiica é andata declinando , e fu 
ufato felicemente ogni sforzo per n m e t t e í e 
in pié il linguaggio puro del fecolo di A u -
g u í l o . 

L A T I N A C/^/V/^, é un termine, che n -
guarda , edinota particolarmentc la Chiefa 
Romana od Occidentale , quafi per oppofizio-
ne alia Chiefa Greca ^ ed O r i é n t a l e . V e d i 
CHIESA, GRECO, &c. 

LATINE B i b b i e . Vedi rarticoio BIEBIAi.' 
LATINO Carattere. Vedi CARATTERE. 
L A T I S S I M U S D o r / ? , nelf anatomía , u4 

muícolo cosí detto dalla fuá figura, che cuo-
pre quafi tutta la fchiena. 

Egli ha un cominciamento fottile, largo, 
e tendinofo, che proviene dalla parte pofte-
riore della fpina dell'ilium , dalle fpine fu-
periori dell'os íacrum , da tutte le fpine del-
le vertebre de'iombi, e dalle fette piü baífe 
del torace; paífa attacco all'angolo inferio-
re della fcapula, da cui alcune delle fue fi-
bre carnofe talor derivano, e s1 mfenfcecol 
teres majorj per mezzo di un forte e largo 
tendine , col quale fpigne o tira verío all* 
ingiu il braccio. 

Egli é anche detto an i fcalptor , perché 
egli porta i! braccio all'anus. Vedi TVy. 

nat. ( Myo!. ) fig. 6. n. l 8 . 
L A T I T A T * , un mandato, con cui tut-

ti coloro che fi trovano in azioni perfona-
l i , vengono originalmente chiamati al Ban
co Regio i 

* E g l i ha queflo nome, cerne fupponend»' 
fi, che i l reo, o defendant , Jia appiat-
tato e najeojio , ne puo r i t rovar/ i nella 
Contea o Provincia d i M r ¡dlefex , per 
coglierlo con la citazinne i ma i he Je rih 
andato in qualche á l t r á Provincia , al 
cui Sheriffo é diretto quejio Mandato . 

L A T I T U D I N A R I O , ira i T c o l o g i , di
nota una perfona mi t i ga t á » che non fi lega 
con tutta la Ürettczza ad alcuná delle opi
nión! in materia di religiones e di contro-
verfi.e , ma che penfa che vi fia una certa 
larghezza , o lá t i tud ine nella (irada che me
na al cielo ; quefto fentimento , e quefta 

difpo-
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d i f p o í u i o n c ammette í e m a ferupolo gente 
d i credeme , e Ái op in ion i diverfe r Ved i 
AmAFORTSTI , T O L I E R A N Z A , &C. 

L A T I T U D I N E , LATITUDO, «ella Geo
grafía , é la dilianza di un luego dall ' Equa-
t o r e ; od un arco del meridiano , intercet-
to tra i i Z c n i t h del luego , e l ' equatore . — 
Q u i n d i , la latitudine é o fettentrionale , o 
vieridionale, íecondo che i l luego della cni 
latitudine fi par la , é di qua , o d i W dalT 
c q u í t o r e . C o s í Londra é detta e í í e r c n t ' 
gr«di 51 , 32 rain, d i latitudine fettentrio
nale . 

I circoli paraílel i a l i 'equatore fono chia-
ma t i para í le l i d i la t i tudine , perché cnoib ano 
le l a t i tud in i de* luoghi mcrce la loro í n t e t í e ' 
2Íone col mer id iano . Ved i PARÁLLELO. 

Se per l i poli del mondo concepr.im t i ra-
t i i n n u m e r a b i ü circol i maf f i r a i , quefti fono 
chiamst i j ce en darj dell ' equatore ; e col loro 
¿ ja to , la po í iz ione d ' o g m punto , o su la 
t é r r a , o nel cielo , r i í p t t t o a l l ' equinoziale 
( vale a diré , la latitudine d' ogni punco ) 
viene determinata . Vedi SECONDARIO . 

U n o di quefti fecondarj, che paífa per un 
dato luogo su la fuperfizie delia té r ra , é 
chiamato i ! meridiano di quel l u o g o , e fo-
vra eflo la la t i tudine di quel luogo fi mifu-
xt . Ved i MERIDIANO. 

L a latitudine di un luogo , e V elevazione 
del polo del luogo raed d i mo al di fopra dell ' 
cr izonte , fono t e rmim uíat; indifferentcmen-
te 1' un per l ' a l t r o , a t t e íoché i a latitudine 
e 1' elevazione del polo fono ferapre egua l i . 
V e d i POLO , ed ELEVAZIONE . 

C tb apparira dalla Taz \ Geegraf. fig. 5. 
do ve i l circolo H Z Q . r^pprefenta i l M e r i 
d i a n o , H O i ' o r i z o n t e , J E C Í Q 1'equatore, 
Z ü z e n i t , e P i l po lo . 

Q u i , la latitudine del luogo , o la fuá 
di (lanza daü ' equatore, é T arco Z i E , e i ' 
elevazione del p o l o , o la fuá difUnza dall ' 
O r i z o n t e , l 'arco P O . — Ora i ' arco P JE 
tra i l polo e T equatore, é un quarto di cir
co lo , e 1' arco Z O , dal Zen i t alT Or izon
t e , é pan'menti un quarto di c i r c o l o . Dun-
que i due archi , P A¿ e Z O , fono cgua l i ; 
e fottraendo l ' a rco Z P , che é comune ad 
ambedue, reftera l 'arco Z i E , cguale all'ar-
e o P O j cioé la latitudine del luogo eguale 
ail 'ahezza del polo fopra 1' o m o n c e . 

Q u i n d i fi ha un m é t o d o di m i í u r a r e la 
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clrconfercnza della térra , o di determinare 
la quanti ta di un grado su la di lui fuperfi
z i e : i roperocché andando direttamente verfo 
i l N o r d o verfo i ! Sud , fin che il polo fia 
elevato un gndo piü o meno , e pofeia 
msfurando quetlo in terval lo aecuratamente, 
avremo il numero di mig l ia iü un grado 
di un circolo maffirao del globo terreítre . 
V e d i GRADO. 

La cognizione della latitudine del luogo 
é d' una e í l r ema confeguenza , si nella Geo* 
grífia , come nella Navigazione e neli'aftro-
n o m i a : I metodi di determinarla eful ma-
re e in t é r ra fono i feguenti . 

L ' a l t ezza del polo , s ' é gia accennato , 
che ella é feropre eguale alia latitudine ; 
per la qual ragione la latitudine fi potrebbe 
ot t imamente trovare col l ' ofl'ervar V altezza 
del p o l o : M a perché i l polo é fo l tán to un 
punto m a t e m á t i c o , e da non poterfi in al-
cuna maniera olTcrvare coi noftri fenfi , la 
fuá altezza non fi pub determinare alio llef-
fo m o d o , che fi pub queila del Solé e del-
le Üelle ; per la qual ragione, un 'a l t ra ma
niera s'e í ludia ta e r i t r ova t a . 

Per tal eíFetro , primieramente fi difegna 
una linca mer id iana ; i ! m é t o d o di far loveg-
gaíi fotto 1' a r t i co ío MERIDIANO. 

Q u i n d i fi pone un qmdranre o quarto 
di cerchio su queíla l inea , cosí che ii fuo 
piano fia nel piano del meridiano ; appref-
f o , fi prende quaiche tiella vicina al p o l o , 
v . gr. la fie lia polare , che non tramonta 
mai , ed- ollervafi la fuá ma t í ima e la fuá 
m í n i m a a l t i t u d i n c . V e d i QUADRANTE . 

Sia la maffima , v..:gr. S O , ( T a v . Geo' 
graf. fig. 5 ) e la mínima, , J O ; ia meta di 
cui P S , o P r , detratta dalla maífima aí-
t i tudine S O , od aggmnta alia m í n i m a / O , 
da rá P O al t i tudinc del Polo fopra dcl l ' o r i 
z o n t e , che é eguaie alia latitudine á t \ l u o g o . 

La lat i tudine íi pub anche trovare , col l ' 
aver dianzi prefa con un. quadrante od un 
aftrolabio , la declmazione del Solé o d' una 
í l e l l a , e la loro ai t i tudine meridiana . - U 
m é t o d o é q u e í l o : 

Offervate la di (lanza meridiana del Solé 
dal vér t ice o dal Z e n i t , che é fempre i l com
plemento della fuá ait i tudine mendiana : ed 
aggiugnete a quefta la declinazione del So
lé , quando i l Solc ed i l luogo í i a n n o dall ' 
i iUffa parte deli ' equatore ; o fo t t r ae íe la 

de-
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geclioa^lone, quando ftanno I' uno á i qua , 
i ' a l t r o d i Ta : la fomma , nel p n m o cafo , 
c la diffcrenza ncl fccondo, fara h lamudt-
ve cercata . M a quando la dcchnazionc del 
S o l é é maggiore che la l a t i d m e del luogo , 
l o che é r.oto dall1 eí íere i lSolc pm vicmo 
a l polo elevato di quel che fia i l vé r t i ce del 
i u o g o , í iccome fpeffo avvlene alia zona tór 
rida^; alior la differenza tra la declinazione 
de l S o l é , e la fuá diftanza dal Z e n i t , é la 
Ut i tudine del luogo . 

Se i l S o l é , o la í k l l a , non hanno decli
nazione , ma íi movono nel l ' Equinoziale 
i n qucl g i o r n o , a l lorare levazionedeirEqua-
tore íara cguale alia fuá al t i tudine meridia
na , e c o n í e g u e n t e m e n t e la fuá al t i tudine 
meridiana é i l complemento della Uti tudine 
Vm a 9 0 , 

QueiV u l t imo m é t o d o é i l meglio acco-
snodato agli ufi della navigazione , eífendo 
praticabile ful mare ; ma fulla t é r r a i l p r i 
m o m é t o d o é preferibile. 

LATITUDINE , n e U ' a ñ r o n o m i a , é la d i 
fianza d' una ílella o di un planeta dalTeclit-
t ica . — Ovv'ero é un arco di un circolo 
m a í i i m o , T S ( T a v . Afiror^ fíg. 14. ) i n -
tercetto t ra i l centro della f t e l l aS , e l 'ecli t-
t ica E L ; e perpendicolare ad e í í a . 

Per l i po l i deir cc l i t t i ca fi fuppone che 
paffi un numero inf in i to d i circo i ma í í i -
m i 5 tagl iant i 1' ecl i t t ica ad angoli re t t i , 
c l i iamat i c ircdi d i lat i tudine , o fecondarj 
de l l ' ecl i t t ica : C o l mezzo de' quali , ogni 
íieiia ed ogni punto de' cieli é r ido t to alP 
ec l i t t i c a , ed ha i l fuo luogo in r igua rdoad 
cifa detcrminato j la la t i tudine di una í te l -
l a , eífendo un arco d 'uno d i queíl i fecon
d a r j , intercet to tra cotefta í lel la ed i l pun
t o , dove interfeca F ec l i t t i ca . 

N e l che la latitudine differifce dalla de
clinazione , che é la diflanza d ' una ílella 
da l l ' equatore ve r ío uno de1 po l i del mon
d o . V e d i DECLINAZIONE, 

COSÍ che la latitudine geográfica é la 
"üefla cofa che la declinazione A f i r o n o m i -
ca, e la latitudine A ü r o n o m i c a é una co-
ía afFatto d i í f e r en t e . 

La latitudÍ77e di un planeta é un ango-
Jp come P T R , ( T a v . Afiron. fíg. 26. ) 
aotto cui la diftanza d i un planeta dall ' E-
cht t ica P R vedeíi fulla t é r r a . 

I [ Solé non ha mai alcuna latitudine , 
^ ' r o m K ^ hann0 : Per la qUal r a S Í 0 ' 

t A T _ ^ 
n e , nella s fca comune i l zodiaco ha qua í -
che larghezza. — G l i ant'ichi folatnente g l t 
davano fei gradi da ciafeuna parte del l 'ecl i t -
tica , ma i moderni 1' hanno efiefo fino a 
nove . 

Secondo T o í í e rvaz ione di alcuni d e ' m o 
derni afironorai , la maffima latitudine de' 
Pianeti non e fempre la flcíía ; ma Vene
re non eccede mai 9 gradi di lati tudine 
fettentrionalc ; Mercu r io 5 g r a d i ; la luna 
nel fuo quadrante col Solé 5 g r a d i ; Satur
no 2 gradi 50 m i n u t i ; Giove un grado , 
50 m i n u t i ; M a r t e 7 g r a d i , 31 m i n u t i . 

Quando non hanno latitudine , íi dice 
che iono nei nodi d e l l ' e c l i t t i c a , o n e l l ' i n -
terfezione della lor ó r b i t a con quella del 
Solé ; ed in quefia fituazione ecl i í íano , o 
fono ecliíTati dal S o l é , Ved i NODO ed E-
CLISSE . 

Circolo -di LATITUDINE , é un c i rcolo 
maffimo , M S T m , che paila per l i po l i 
de l l ' e c l i t t i c a . V e d i CIRCOLO. 

LATITUDINE Boreale afcendente della l u 
na , é quando ella procede dal nodo afcen-
dente verfo i l fuo l i m i t e boreale, o la fuá 
maffima elongazione. V e d i LUNA, & c , 

LATITUDINE 3oreale difeendente, é quan
do la luna r i torna dal fuo l imi t e boreale 
al nodo afcendente. 

hATiTUDiNE víuftrale afcendente, é quan
do ella procede dal nodo difeendente al fuo 
l i m i t e a u ñ r a l e , 

LATITUDINE A f ó n d e n t e auflrale, é quan
do ella r i torna dal fuo l i m i t e auflrale al fuo 
nodo afcendente. 

E F ifteflo mi l i t a negli a l t r i pianeti . V e 
d i ASCENDENTE, e DISCENDENTE. 

Heliocéntrica LATITUDINE di unPiane ta , 
é la fuá diftanza dair ecli t t ica , ta l quale 
vedeíi dal S o l é , 

Quetla , quando i l planeta viene al me-
defimo punto della fuá ó r b i t a , é fempre T 
ifteffa, ed immutab i l e . 

Geocéntrica LATITUDINE di un planeta , 
é la diflanza del planeta da l l ' ec l i t t ica , fe-
condo che egli é veduto dalla t é r r a . 

Que í l a , quantunque i l Planeta fia ncl 
medefimo punto della fuá ó r b i t a , pur non 
h coftantemente la fleífa , ma s' altera fe-
condo la pofizione della té r ra , rifpetto a l 
planeta . Ved i HELIOCÉNTRICO , e GEO^ 
CÉNTRICO. 

I I D o t t o r H a l l c y , nelle Tranf . FUof. ha 
D alcu-
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alcune confidcrazioni , che rendon probabí -
le , che le l a t i tud in i di alcune delle í k l l e 
íiífe p r inc ipaü ,. particolarmcnte Puli l icium , 
S i r i a s , ed Axft i rus , s 'al terino col t empo; 
donde fí pub argomentare, che anche quellc 
dell 'altre fi cambiano, quantunque la vanazio-
ne fia roeno coípicua in qucí tc , a cagione 
che 0 í u p p o n g o o o in maggiore d í i k n z a da 
n o i . Ved i STEI.LA . 

Parallaffe dclla LATITUDINE. V e d i T ar-
t ico lo BAR AJILA SSE . 

Rejraziotte dclla LATITUDINE . V e d i RE
ÍR AZÍONE-, 

L A T O , la tus , nclla G e o m e t r í a . I ! LA-
t o ¿Fuña F i g u r a , é una l i nea , che Tapar
te dclla periferia d' una fuperfizial figura . 
V e d i FIGURA . 

N e ' t r i a n g o l i , i la t i fono chiamati gam&e , 
crura . I n un triangolo re t tangolo, i óve la
t í , che inchiudono V angelo ret to , íono 
•chiamati catketi j ed i i terzo V ipotenufa , 
\ ; e d i CATHETUS, e IPOTEKUSA. 

h A i O d¿ un numero Pol ígono, é i l nume
r o de ' t e rmin i della progreffione a r i tmé t i ca , 
che fi í o m r a a n o , o raccolgono . Ved i Po-
XIGONO numero. 

LATO ¡X una Potenza , é quel che altra-
mente ch iamaí i la rad'ice , o radix , V e d i 
KADICE . 

LATÍ deW opere a corno, deW opere a coro-
wa) delle tanaglie doppie, e fimili opere efie-
r i o r i , fono i r ipar i ed i parapetti , che le 
inchiudono a d r i í t a , ed a finiftra , dalla 
gola fino alia te fia . V e d i TANAGLIA , ope
r a a CORNO , & c . 

LATO r e t t o , nelle Con iche . V e d i LATUS 
r eUum. 

LATO trasverfo, nelle Con iche . V e d i L A -
TUS transverfum. 

L A T O M Í A * , A A T O M I A propriamen-
te fignifica una caita di p ie t ra , od un luo-
go donde fi fcavano pietre . V e d i CA
VA . 

* L a parola vlen da l greco Kus , faffo •> e 
Tilivco tagliare. 

S'ufavano le latomie ant icamente , come 
p r i g i o n i per re i . D i o n i g i di Si rae ufa ave-
va un luogo fimile , fcavato in una rocca 
v i c ino alia C i t t a , i n cui chiudevafi un i n 
finito numero di gente . Cicerone r irapro-
vera a Vcr re di a'/ere impr ig iona t i i C i t -
tad in i Romani nelle ¡atomice 5 cosí che la-
tomia era divenuto un nome genéra le per 
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una p n g i o n e , ed i p r ig ion ie r i chiufi in e í -
fc eran chiamati l a tomar i i . 

L A T R I A , xurpcHot , nella T e o l o g í a , u n 
Culto rehgiofo dovuto folo a D i o . V e d i 
CULTO, ADORAZIONE, ¿<CC. 

Si onora D i o col culto di L a t r í a ; ed i 
Santi col culto di B u l i a . Quefii due ter
m i n i non fi debbon confondere. V e d i SAN
TO , & c . 

11 culto d i l a t r í a , oltre i fuoí in te rn i 
caratteri , ha le fue marche efterne , per 
diftinguerlo ; la principale é i l S a c r i í m o , 
che non fi pub oíferire ad a l t r i che a D i o , 
come q u e ü o che é una r k o g ñ i z i o n e o coft* 
ft-ífione folenne della Sovranita di D i o , e 
della nofira dipendenza da l u i . V e d i SA-
CRIFIZIO . 

M . Dai l l é confe í fa , che alcuni de'Padri 
del q 11 arto Secólo ammetteano la d i f i inz io-
ne tra l a t r í a , e d u l i a . 

L A T R O C I N I O . V e d i L ARCÉN Y. 
L A T T A . V e d i STAGNO . 
L A T T E , LAC, un fugo , o d u m o r blan

co , che la natura prepara nelle mammel -
le delle donne , e nelle poppe degli a l t r i 
a n i m a l i i per n u t r i r é con eífo i l o r f i g l i no -
l e t t i . Vedi MAMMELLE. 

I I latte é piü denfo , piü dolce , e piíi 
b l a n c o , che i l chilo fieífo, da cui egli é d i -
r iva to , e d i r iva to probabi lmente , fenza trop-
po piu d' a r t i f i ' / i o , o d'alterazione , di quel 
che fia, i l lafeiarfi addietro, o deporre a l 
cune delle fue part i acquofe. V e d i C m i o . 

G l i ant ichi tencano che i l latte fi for-
maífe dal fangue ; ma i moderni fono d' 
opinione , che egli venga dal puro chi lo , 
t rasmefío per le arterie alie mammelle , e 
fenza alcun' altra cocitura filtrato per l« 
g landule , delle quai fon eífe mammelle com-
pofte ] appunto come fi filtra l1 orina per 
l i r e n i ; fenza foggiacere a un cambiaraento 
confiderabile. V e d i SECREZIONE. 

Seccndo le oí fervazioni del Leewenhoe-
chio , i l latte coníXa di piccoli globett i nuo-
t an t i in un l iquor chiaro trafparente, chia-
mato f e r u m , o fiero. V e d i SERUM. 

I I latte é una compofizione di tre difFe-
ren t i fpezie di p a r t i , e fono , la b u t i r o f á , 
la cafeofa, e la ferofa. Le part i butirofe fo
no i l cremore , 6 1' ol io che nuota o gal -
leggia fulla í b r a m i t a . Ved i BURRO. Le par
t i cafeofe fono le part i p iu gro í f ie re , equel-
le che fi coagulan o , e che fi riducono i 11 

for-
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formaggu) . V e d i C A C i o . L e / ^ f o n o p r o -
priaratnte una linfa , e fan quel che noi 
chiamiamo fiero . V e d i SERUM , LIMPHA. 

I I Dot tü i : Drake dice , che ú latte non 
é altro che o l io-ed acqua u n m , per a r t i 
ficio deila na tu ra , forfe con 1 intervenzio-
ne di alcuni fali peculiar!, de quah i l la t 
te fteíío , ancorché da prima dolce , dopo 
Jafciato í iare per poco , raoílra che egli ab-
bonda, - I I latte fi t rova nelle mammelle 
¿el le Donne , dacché fono gravide verfo i l 
quarto raefe. 

La fermentazione del latte nelle m a m m e l l e , 
n e ' p r i m i g iorn idopo i l par to , cagiona una 
febbre , che di la prende i l fuonome. V e 
di FEBBRE . 

Arif totele dice , che a lcuni u o m i n i han-
no del latte ne loro pett i j e Cardano rife-
rifee d 'aver veduto un uomo che ne avea 
abbaña i r za per poppare un bambino . 

N e l l e Tanfaziom Filof . abbiam la Storia 
d i un montone o c a í l r a t o , che recofli a far 
lat te , col fucciar di un agnello , i l qual 
agnello fu con quefto mezzo nut r i to tut ta 
la í i a t e , íin che fu fpoppato. 

I I latte corrotto nello í l omaco de' fanciul-
l i , cagiona le diverí 'e nialatt ie , alie qual i 
é foggetta que IT eta . D o h e l , Medico Dane-
f e , i l quale ha feri t to su quefto í o g g e t t o , 
dice , eífere in quefto cafo un r imedio ec-
cellente , un bicchier d' acqua con un po
co d i fale in efia di íc iol to : Que 11 a agifee 
come un e m é t i c o , e fofpjgné , o gi t ta su 
la corruzione che é ñ a t a cagion del mor
b o . Celfo ricorda quefto r imed io , I . i . c . 7. 
V e d i BAMBINI . 

Galeno oífeiva , che negli an imal i nu
tr í t i d i latte , la maggior parte del cibo 
della madre , é conver t i to i n cotefto umo-
r e . V i fono diverfe fpezie di la t te , che fi 
adoprano non fol come al iment i , ma co
me medicina : I I ¿atte vacc ino , i l latte d' 
afinella , i l latte d i pécora , i l latte di ca-
val la , ed i l latte di capra . Quefti fono 
p re í c r i t t i come idonei ad alterare , e cam
biare un fangue acre fot í i le i n una crafi 
p iu dolce, balfamica, e nu t r i t iva ; e nelle 
coñ i tuz ion i nelle quali s'adattano n e ' p r i m i 
pa í faggi , fono queí l i l a t t i utiUíTimi per un 
ta l f i ne , come preparati che eglino gia fo
no i n nut r imento , tanto quanto fi r ichie-
de per eflere ammcffi nel fangue, M a do-
ve 1 fughi dd lo ftomaco fono acr i juan iof i , 
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quefti l i quor i fác i lmente íi c o a g u í a n o . Sem-
pre adunque , che viene i l latte , d i qua-
lunque fpezie fi voglia , preferitto nelle 
c o n í u n z i o n i , o nelle tifiche , come un r i -
ftorativo , egli viene con buona ragione 
uni to alie polveri t e í tacee , e ad altre co-
fe , che fieno atte a diftruggerecotefte ac i -
dezze. 

I I latte d1 afina dicefi che fia un gran 
prefervativo della pe l le , ed un r imedio per 
abbe l l i r l a . Poppea , moglie de l l ' Imperador 
N e r o n e , 1'ufava per tal fine, avendo fera-
pre quattro o cinque cento afinelle peí fuo 
fegu i to , acciocché ogni mat t ina g l i f o m m i n i -
ftraífero. un nuovo bagno . 

A b b i a m diverfi l a t t i a r t i f i m ü , cosichia-
rnati per la loro fomiglianza ai natural i . 
Come 

LATTE della luna , lac lume , un nomc 
dato dai Na tu r a l i f t i a l l ' a g á r i c o foffile . V e 
di AGÁRICO . 

Latte di L u n a , o fior d1 argento, é una t é r 
ra inf ipida, blanca , porofa , friabile , che 
frequentemente trovafi in forma d ' una pol -
vere farinácea blanca , rna qualche v o l t a 
concreta in maf ia , molle , fungofa, e non 
dif f imi le dall ' agár ico . 

A l c u n i dicono che principalmente fi t r o 
va nelle miniere d 'a rgento , e ch ' eg l i é urt 
fiore fubl imato dalla miniera di quefto me-
tallo ; donde la fuá denominazione. V e d i 
ARGENTO. 

LATTE dt zolfo , lac f u l p h u ñ s , é una pre-
parazione di fiori d i z o l f o , e d i fale di t á r 
t a r o ; preferitta da M e d i d , per fudor i f i co . 
V e d i SULFHUR . 

Acqua d i LATTE. V e d i ACQUA. 
LATTE Vergmale , lac virginale , compo-

fto di allume di rocca , d'acqua d i fonta
n a , di l i t a r g i r i o , ed ' ace to ; fi ufa per cos
m é t i c o , per reprimere i ' e r u z i o n i cutanee, 
levar dalla faccia i c icc ioni & c . con la fuá 
quali ta rinfrefeante, e reftringente. 

Via d i LATTE , v i a laÜea , o galaxia , 
V e d i GALAXIA . 

L A T T E E Vene. una fpezie di í u n g h i , fot-
t i l i t u b i , per la t r a smi í í i one de! chilo da-
g l i in tef t in i al comune ricettacolo . V e d i 
CHILO . 

Sembra che fieno ftate note ad Ippocra-
t e , ad Erafiftrato , e a Galeno ; ma furono 
pr ima che da a l t r i , ben deferitte e palefa-
te da A f d l i o , Medico I ta l iano nel 1622 e 

D 2 cl i ia-
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^hiamate t a í t e e , dal l iquofc ctie contenga-
n o , i l qual fomigl ia al l a t t e . V e d i Dougl. 
B t b l . Ana t . p. 236. Ed. 1734. Le loro n m i -

. ^ che fono cosí tenui , che riefcon i n v i f i b i -
l i , e cce t toché quando fon dirtefe e piene 
d i c h i l o , o. d i l i n f a . S'originano o proven-
gono da tut te le paFti d e g i ' i n t e í i i n i t e n u i , 
e fecondo che corrono dai l a t i degr in te f t i -
BÍ alie glandule det mefenterio , s' nniicono 
e forraano rami piü grandi , c h i a m a í i ve
na latleíS p r imt generis-. — Le bocche di que-
íle lattee, che fono aperte nelia cavita de-
gü in t -e í l in i , da donde ricevono i l c h i l o , fe-
no cosí piccolc , che col- mig l io r naicrofco-
pio non íi poí íbno vedere . Era neceffarb 
che foffero piu piccolc che le piu fine ar-
terie in tu t to i l corpo. , affiacbé n n ü a v i 
po te í í e entrare , che ferraaííe la circolazio-
©e del É a n g u e . 

_ L a m e d e í i m a cllreraita delle lattee hzvz -
r i raent i comumcazione colle arteric capilla^ 
r i degli ¡nteftini ,, per la- qual mczzo rice
vono una linfa che di lui íce , e prope-lle i-l 
chilo i nnaaz i , t bagna le- lattee e le gjau-
dule , afíinché non s' mtafino , e non íic-
no o í h i m e dal!' arenamento- del chilo in 
eíí'e dopo una inedia. 

L5 altra e í l r c m i t a dcüe lattee, fcarica- 11 
chi lo nelle ce.lle vefcicular^ delle glanduie 
d i ípe r ie su e giu p^r i l mefenterio : E da 
q u e ñ e . nafeono altre lattee piu g rand i , che 
portano i l chilo immediatamente nel rece-
ptaculum commune , e queí ie fon chiama-
te latlea fecundj generis .: 

Le vene lattee, hanno delle valvule ad op-
portune d i í lanze , le quali imped i í cono che 
i ] chi lo riior-m addiewo. aeg l ' iu te f t in i - . Ve
di VALV.ÜLA-., 

Si dubita ancora ^ fe g r i n t e í l i n i era ¡Ti a 
biano ^rífí? ,. o no : U impoffibil í ta d' una 
diífezione u m a n a , p r o p r i a per tal r i cecea-^ 
non da z á j t a a, poterJo ne affermar. né ne
gare . M a i con tea u t i degl ' in te f t in i craff i . , 
non par venfiratle che poíTano dar mol to chi
lo , e percib fe in eííi ci fon delle l a t t ccy . é 
grobabile che fietvpoGbíffime .. 

H e ' b r u t i , fe faífene anatoraiadopo?un ra*-
gionevol fpazio di tempo. che í l f o n o pafciu-
r i , . come due o tre ore , le lattee appaiono 
tu mide e bianche ^ e fe vengon fe rite , ne 

/ d i í cor re i l chilo in copia . M a fe faífene 1' 
jnfpexione , quando lo ftomaco del f an íma le 
i l ia to per qualebe,, tempo vuoto di cibo 5 
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clleno a p p a í o n o come vafi l i n f a t i c i , v i í ib í í i 
per ver i ta , ma p k n i di un l iquor trafpa-
ren te . 

Che le lattee- abbiano comunicazione col
le cavitadi dcgl ' in tef t in i , é dimoftrato dai 
lor contenut i , eioé dal chilo ; ma come i 
\ m pori fieno difpofti a riceverlo , non ó 
ñ a t o ancora feoperto-; né dopo la morte ft 
fcuopre alcuna í t rada , per cui íi: r iempiono 
le hutee dalle ca-vitadi degf i n t e í i i n i . E' dun<-
que probabile che i l loro i-ngreífo nell ' inte-
l l ino fia obliquo , po iché né i l fíato o 1'aria, 
ne i Hquori v i poí íono di: la pa í fa re . Eí fen-
dofi veduto che queli-i pori o meati poífono 
foltanto ricevere qualche cofa-, mentrefne-
mo e v i v o , ci farebbe forfe lecito- rimma-.-
ginarct' , che fia i l moto pewftaifrico degl i 
in te f t in i quello che le difpone in que í to íta» 
l o a ricevere i l chi lo . E ció pub farfi pe í 
mezxo del'e fibre circolari e longitud.inalt 
d e g i ' i n t e i f i n i , ehe applicano le tumche i n 
terne degl' inteítin-i. ai lor contenuti , co\ 
qual mezzo i íuoi pori aíforbifcono i l ehi* 
lo dalia parte e í c r e m e n i i z i a . 

L A T Ú S retlum , nelle Conicbe , 1'iflefr 
fo. che parcmietsr, P a r á m e t r o . Ved i PA
RÁMETRO . 

LATUS transverfum dell7 Iperbola , é u n * 
linea, ret ta interceí-ta tra i ver t ic i delle dua 
fezioni oppolle o queíla parte dell ' affo 
eomune , che é tra 1 vertici- del cono fu-
periore , ed inferiora .. 

'Fale é-la. l inca £ £ > , . ( T a v . Conic . fí-
gur. 1. ) dove akres l D ¿í ed E e , poííona-
etfcre i- pa ramet r i , ovver i l a t i retti appar* 
tenenti alie due o p p o ñ e í 'ezáoni , . D L R O / 
e d O E O R . 

A que í to latuz transverfum co'ír\{yoná(t ít 
piu lungo d i á m e t r o nelf eliOe ; che A p o l l o -
nio chiama V ajfe transverfo*, o i l d i á m e 
t r o . Ved i TRANSVERSO. 

LATUS pr imar i i tm , é una l inea retta-
a-.ppartenente ad una fezione cónica , t i ra ta 
per- i l vér t ice , della, fezione del cono e deit-
Mo, d1 eíTo. j come la linea E E , o - D D ; 
nelia figura fopra c i ta ta . 

L A V A R E . V e d i g l i A r n c o l i - A B D u z i O N E j , 
LOZIONE , &C. 

Lavare i piedi , era una prattea ordinaria, 
d i G i v i l t k , appreífo g l i E b r e i , ufata ai í l ra -
n ier i , a l v i f i t a to r i „ &G, quando: arrivar. 
vano . 

Lavare i piedi di dodici poveri ' f 9 i u m 
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i m m o m a , annlverfaria, checortipieri dai Re 
d ' I n g h i l t e r r a , e di Francia , i n coramemo-
razione de! lavar che fece i l Salvador noftro 
i p i e d í d e ^ u o i Appof toh . 

^ r n o b i o , adv.Gemes, L t b . V I L ta men-
z íohe di una fefta ch' era in ufo preffo gh 
antichi , chiamata lavatio matr i r D e ü m , la 
quaíe cclebravafi ai 30 di Marzo 

LAVARSI le mam . V e d i i ' A r t i c o l o 
MANO . 

LAVARE un Va/cello, in linguapgio mar i 
no , fi é quando t u t t i i cannoni fono por
t a d da una banda ; e la gente fopra 1c 
antenne, lavaPaltra banda del vafcei lo, c lo 
fpazza e rafpa, fin dove pub g iugnerf i . 

LAVARE , nella pit tura , é quando a un 
difegno fa t ío con la pena, o c o l g e í l o , qual-
che a l í ro colore frfovrappone con un pen-
n e l l o ; come o inchioftro I n d i a n o , o acque-
rel lo di fu l ig ine , e finaili ; per farlo appari-
rc piu al naturale, con l ' aggiunta de l l ' om-
b r e , delle p rominen i e , delle aperture & c , e 
con imitare le particolari coíe , delie quali fí 
fuppone che confti i l l avo ro . 

C o s í lavanocon un roffo fmor to , per i m i 
tare la pietra cotta e le tegole ; con tu rch i -
no pall ido Indiano , per imitare F acqua , 
ed un l a í k i c a í o ; eon verde , pegli alberi , 
e p e ' p r a t i ; conzafferano , o bacche di Fran
c i a , per Toro o per 1'ottone j e con diver í i 
c o l o r i , per l i m a r m i . 

LAVARE , frag!i orefici, i battiraoneta, & c , 
addita i LAVAMENTI , o le loz ioni con le quali 
eglino ricuperano le particelle d 'o ro , ed'ar-
gento, fuor dalle í p a z z a t u r e , dalle cenerk , 
daíie terre , & c . 

Quefto fi compie da loro o coi femplieemen-
te lavarle piu e piu v o l t e , oco l gittarle nel 
m u l m o , diípofto a tal uopo . 

Per fare uno di queí l i l avament i , non fo
jo raccogliono infierne le ceneri delle for-
n a c i , e le fpazzatare delle officine ^ ma rom-
pono ancora e piftano i vecchi crogiuol i di 
t é r ra , e fin le pietre cotte , onde fon fatte 
Je fb rnac i ; trovandofi , che delle piceole par
ticelle d ' o r o , d 'argento, & c . v i fi attacca-
no , per lo fGoppiettase , proprio d i cotefti 
inetal l i , quando fon nel loro u l t i m o grado 
d i calore. 

EíTendo quefle materie cosí ben piftate , 
© macinate , e mefcolate infierne, fi pongo-
©Q in _grandi bacini di legno , dove lavanfi 
d i v a . e volte ^ e i a d iva fe acque , che G 
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fanno feorrere, per inc l inaz ione , i n a lcuni 
t ruogol i che ílan d i fotto ; portando feco 
la térra , e le infenfibil i particelle de' me-
ta l l i , e lafeiando foltanto addietro le p iü 
grandi e p iu coníiderabi l i , che fon v i f i b i l i 
a lTocchio , e che fi piglian fuor colla m a n o , 
fenza raaggior pena . 

Per ricovrare le par t í piu fine , che fe ne 
fon ánda t e colla t é r r a , fi fervono dell1 ar
gento v i v o , e d i un mul ino lavatoio . — 
Qtrefto mul ino cOüfíílc in un truogolo gran
de di legno , nel d i cui fondo v i fono due 
par t í me ta l l i ne , che fervono come di maci -
n i ; la piu baíTa eflfendo conveíTa , e la 
fuperiore , che é i n forma d i una C r o c e , 
concava. 

I n cima v i é una v i t e , porta or izonta l -
mente , che gira i l pezzo rotondo fuperio
re j e nel fondo un cocchiume o turaccio-
10 , per lafeiar feorrere fuori F acqua e la 
t é r r a , quando fi é macinato fufficiente-
men te . 

Per fare adunque una lavata , fi r iempie 
11 truogoio d' acqua ; nella quale gi t tano 
trenta o quaranta libbre d i argento v i v o 5 
e due o tre fecchj della materia che é r i -
mafta dopo la prima lozione . -- Q u i n d i g i 
rando la v i t e , dan no moto alia macine fu 
periore j che tri turando e macinando ia ma
teria e l ' argento v i v o violentemente infie
rne, le particelle de l l 'o ro e dell 'argento v i ' 
diventano piu fác i lmente a m a l g á m a t e : que-
fio lavoro continuafi per due ore , quando, 
aperto i l eocchiume, fene lafeia correr fuor i 
raequa e le te r re ; e nuova quanti t^ fe ne r i -
raette. Ved i AMALGAMAZIONE , & c . 

Le terre fi pafiano ordinariamente cosí 
per i l mul ino tre vol ts ; e F ifieffa q u a n t i ' 
ú . d i mercurio fuole fervire per t u t t e l e t r c 
v o l t e . -- Quando non refia niente altro nel 
m u l i n o , fe non T argento v ivo , lo cftr»g-
gono , e lavándolo i n diverfe acque , lo met-
í o n o in un facchetto di federa, e lo pon-
gono i n un touchio , per ifpremerne fuor 
1' ácqua , e V argento vivo libero : i l r e ñ o 
dell ' argento v ivo lo fvaporano col fuoco r 
t é una retorta , o in un l i m b i c c a . I l me-
tallo ebe r ima ne , fi raffina con del piorna 
bo , o fi fpartifee con 1'acqua forte . V e 
di ORO , ed ARGENTO . Ved i pur L A 
VATOIO . 

L A V A T O I O , o LAVADERO , un nome 
dato a certi luoghi nel C h i l i , e nel Perik p 

áovg. 
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dove íi eí lrae e disbr íga l ' oro dalla t é r ra col 
lavare . Ved i O n o . 

M , Frezier ci da la defcrizione feguente 
de' Lavatoj del C h i l i : Fanno una í cava tu ra 
profonda nella térra , in que' luoghi , ne' 
quali han fondamento di a ípe t t a re che oro 
v i fi tro v i ; ed a fine di agevolare queí ta 
í c a v a t u r a , voltano una corren te d ' a c q u a í n 
ful dato í i to , ammollendo c Imovendo la 
t é r r a frattanto quanto mai p o í í o n o , accioc-
ché la corrente abbia raaggior effetto , e 
k c e r i o fprofondi la t é r r a p iü fortcmente . 
Qiiando fono ar r iva t i alia t é r r a , di cuiab-
bifognano, fvoltano la corrente , e í cavano 
a fecco. 

L a tér ra che allor ne cavano , é por ta
ta fopra m u l i , e í ca r ica ta in un bacmo , 
l a t t o un po' alia maniera de' man t i c i di un 
fabbro ; in quello bacina ícorre un piccio-
10 r ivo lc t to d' acq.ua con m o k a rapidita , 
feiogliendo le par t í della té r ra , e portan
do v ía feco ogni cofa , eccettuato che le 
pa r í i ce l l e de IT oro , che per i l loro gran 
pefo , precipitano al fondo del hacino , c 
11 mefehiano con una fina fabbia ñ e r a , do-
\'e í l a n n o quafi cosí na l to í l c 3 come prima: 
1' era no nella té r ra .. 

Q u ale he voi ta trovano, derpezzi confide-
rab i l i del ricco metallo wty Lavatoj , ed in 
particolare de1 pez ¿i di vent iquat t r ' oncie 
i ' uno . ~ V i fono di ver i l lavatoj , dove 
t ro vano de' pezzi di oro vergine , d i una 
prodigiofa groffezza . Fra g l i a l t r i , rac-
contan di uno che peía va 512 onc ie , cóm
prate dal C o n t é de la Monc loa , V i c e r e 
del P e r ü . 

N o v e o dieci leghe a Levante di Co
q u i m b o , v i fono i lavatoj di, Andacoll , i l 
cui oro é fino v e n t i t r é caratti . ~ I I lor 
Javoro i v i é quafi perpetuo , a gran van-
taggio e guadagno degl' intereflati , ne íl 
celia fe non quando F acqua lor manca . 
I na t iv i í o í l engono , che la t é r ra é creatri-
ce { creatrix } c\ot , che ella produce oro 
continuamente j perché , dopo d' eííere (lata 
lavata feífanta od ot tanta v o l t e , la. trova-
no di nuevo impregnara, e ne cavano quafi 
t a n t o , quanto ne cavarono ful p r inc ip io . 

L A V A T U R E . V e d i LAVARE. 
L A U D A N O , LAUDANUM, un nomeda

to d a ' C h i m i c i a certe preparazioni , e fo
pra tu t to a g l i eftratti de IT opio ; a ca-
gione delle. lora ecccllenti qualitadi co-
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rae chi diceífe , iaudandum , da laudare * 
lodare . Ved i OPIUM . 

Abbiarno diverfe fpezie di laudanum ; 
come i l láudano liquido di Sydenham , i l 
láudano liquido tar tar izzato, & c . 

L A U D ] , LAUDES, la íeconda parte dell* 
u f i i i o del B r e v i a r i o , che fi dice dopo mat-
t u í i n o ; abbtnchc un ternpo le l aúd i finií-
fero i ' uhzio della notte . V e d i M ATTUTINO , 
e BREVIARIO . 

L A U R A * , un nome dato alie refiden-
zedegl i antichi M o n a c i . V e d i MONACO . 

* L a parola e originalmente Greca, Kuv-
pa,, e fignifica v i l l a g g i o , í l rada > o unione. 
di noche ab i taz iem. 

G l i A u t o r i non fi accordano intorno a 
qual fia la di iteren za tra u n M o n a f t e r o , ed 
una laura:: alcuni pretendono che una lau
ra folie un M o n a Ü e r o , in cui viveano al
meno mi l le M o n a c i ; raa cib non é per ve-

' run c o n t ó credibile . La piu naturale op i -
nio.ne fi é , che g l i ant ichi M o n a í l e t j erano 
la fiefla cofa che i raoderni, confiftenti i n 
grandi edifizj, . divlfi . in fale , capelle, e ca-
mere , o celle , a b í t a t e da' M o n a c i , c i ai cu
no de quali aveva i l fuo appartamento ; 
roa le laura, erano una fpezie di vülaggi f 
ne 'qual i , ogni: diverfa cafa era abitata da 
uno o due diverfi Monac i al piu : cosí 
che le cafe de' Cer tof ini , e d e ' C a m a l d o l e í i 
E r e m i t i , fembra che rapprefentino in qua í -
che gui ía le antiche laura , e quelle degli 
al t r i M o n a c i , i veri c proprj Monaf t e r j . V e 
di MONASTERIO , CARTHUSIANI, & c . 

I I termine laura era folamente intefo de" 
luoghi Rel igiof i , in Egi t to , e nel Levante 
dove le loro cafe erano feparate i1 une dall" 
a l t re , e non eran congiunte per mezzo di 
un Chiof t ro comune , i M o n a c i che le abi-
tavano , i ncon t rando í i affieme in pubblico 
una vol ta la fettiraana . V e d i EREMITI , 
ANACORETI , & c . 

L A U R E A Z I O N E , un termine nelle U n i -
verfita Scozzefi , ufato per dinotare V atto 
di afsumere i l grado di maeilro nell ' a r t i , 
a cui fono a m m e l í l g l i Üudenti doppo quat-
tro anni di i ludió neli ' Un ive r f i t a . V e d i 
MAESTRO . 

L A U R E N T A L I A * , o LA RENTA LIA , 
chi a mate anco Larent ina l ia , Laménta les , e 
L a r e n t a k í 'r Fe í t e ce lébra te dai Romani i l 
d é c i m o delle calende d i Gen.naio; od ai 23 
d i Decembre , in memoria d' Acca Laurea-

tlík % 
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t l a , m o s l I e del paftorc Fauftolo , e nutnce 
d i K o m o l o e di R e m o . - , r ; 

^ . / r , // , rappref inma mrne 
nota&l* per la bdlezza della f u á perfona ^ 
¡analmente che per la fuá lajeara; aca-
mon di che t i l a f ave a acqmjiato da ¡ i m 
v ic in i i l fopranome d i Lupa ; il che d i -
cefí che abbia data i " origine alia t r ad i -
zione , d i effere ftati Romolo e Remo al -
¡ a t t a t i da una Lupa . -- E l l a fi wíañtb 
i n appreífo con un nomo affai ricco che le 
porto gran beni, l i quali alia f u á morte 
tila lafcio a l popólo Romano ; abbencht 
a l t r í rapprefemino la fefta , come -tenuta 
i n onor d i Júp i t e r Latiaris . 

L A W L E S S Com-f , una C o r t e , o d u n T r i -
bunale che tienfi ful col ledel Re , o n K i n g s -
h i l l , a Rochford in EíTex , ogni Mercoledl 
mat t ioa , íubico dopo i l giorno di San M i -
chele , al canto del g a l l o ; nelia qual Cor te 
fi parla fotto voce , e non fi ha candela , 
lié penna, né i neh ioü ro , ma un carbone^ 
colui che i v i é tenuto di qualchc procefio 
o Tervig io , perde i l doppio della fuá paga o g n i 
ora che ci manca . 

Quetta Corte é chiamata la'volefs, cioé i l -
l eg i t t ima , perché tienfi in un ' ora indebi-
ta , o , forfe , quia d i ü a fine le ge , pe rché 
aperta fen7.a alcuna forma . E l i ' é mentova-
ta dal Camdeno , i l quale dice , che quefta 
fervile aífiílenza in tal Corte fu irapoíla ai 
Tenantf,cioé a'poííeífori vaífalli, per avere con-
fpirato in una fimil ora intempeftiva , per 
fare una follevazione. 

L A W L E S S M a n , Ex lex . V e d i 1' A r t i c o -
lo OUTLAW . 

L A X I O R Toga. V e d i 1'ArticoloTOGA . 
L A Y , i l nome di una fpezie antica di poe-

f i a , od una canzone , appre í ío i Francefi i che 
era compofta di verfi moi to c o r t i . 

V i erano duc forte di tai canzoni , \a gran
de , e la piccola . 

LAY grande, era un poema compofto di 
dodici quafi ottave , o fbrofe di verfi , di 
var ié m i í u r e . 

LAY picciola, era un poema che confiflea 
i n fedici o venti verfi , divifo in quattro , 
couplet?, o ftrofe. 

Quefte erano la poeíia l i r ica de'vec-
£h\ Poeti Francefi , che furono i m i t a t i da 
aíciríii fra g| ' inglef i k S' ufavano principal-
m e n í e fopra argomenti t r i í l i , e fi dice-che fof-

I - A Z 3 Í 
tero format i ful modello de' verfi T r o c h a l c i 
delle Tragedle Greche e Lat ine . 

I I P. Mourgues ci da un c í e m p i o í t raord í -
nario d i una d i q u e í l e antiche C a n z o n i , nel 
f uoTra t t a to della poefia Francefe : 

Sur P appui du monde 
Que faut - i l quon fonde 
j y e f p ü i r ? 
Cette mer profonde, 
F a i t voir 
Calme au matin , tonde 
E t Porage y gronde 
Le f o i r . 

L A Z A R E T T O , una cafa , o fabbric4 
pubbl ica , a maniera d 'o fp i ta le , per r iceverv i 
i poveri a m m a h u i . 

LAZARETTO, in alcuni paefi , é un ed í -
jfizio d e ñ i n a t o per le perfone, che vengono 
da iuoghi fofpetti della peÜe , per i v i c o m -
piere la quarantena , o come fi dice volgar-
mente farvi la Contumacia . 

D ' ordinario" egli é un grande, edifizio ^ 
i n d i í l anza dalla C i t t a , i cui appartamenti 
fono diftaccati g!i uni dagli a l t r i & c . dove 
fi fcaricano le navi , e la loro c iurma íi 
riceve ê  trattiene per 40 g i o r n i , piu o me'" 
no , fecondo i l tempo ed i l l uogo , donde fono 
part í t i . Ved i Q u A R ANTENA . 

S. L A Z A R O , un Ordine m i l i t a r e , in í l i -
t u i t o i n G e r u í a l e m r a e dai C r i ñ i a n i d' Occ i 
dente, quando diventaron padroni della T e r 
ra Santa ; i l cui ufizio , era ricevere i pel-
legr ini fotto la cura loro , guardarli su le 
flrade pubbliche, e difenderli dag l ' i n fu l t i de' 
M a o m e t t a n i . 

A l c u n i dicono che que íF Ordine fu ínfti-
l u i t o nel 1119. Papa Aleí fandro I V . l o c o n -
fermo con una Bolla nel 1255 , dandogii la re
gola d i S. A g o í l i n o . 

I Cavalieri di quefi 'Ordine eífendo fcac-
ciat i dalla Ter ra Santa , parte d'effi t i t i ra
ron fi nella Francia , ed i v i fi fiabilirono fot
to Lodovico I I Í . che accordb loro i l vü l ag -
gio di Boigni vicino ad Orleans . Innocen-
zo V I I I . foppreire 1'Ordine di S. Láza ro m 
I t a l i a , o piuttofto Y un í a qucllo di M a l 
ta . Leone X . lo r i í l abü i in I ta l ia ful p r in 
cipio del decimofeilo fecolo. N e l 1572 Gre
gorio X I I I . l ' un i in Savoia a quello di S .Mau-
r i z io , poc 'anzi in f t i tu i to dal Duca Emanue-^ 
le F i l i b e r t o . 

Tn Francia , que íP Ordine fu un i to a quel
lo di N . S. del M o n t e Carmelo nel i(5o8 , 

ed 
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cd ebbe alcune nuove prerogative ? c nuovl 
van tagg i , conc^ffigli dal Re Lodovico X I V . 
I Caval ier i d i San L á z a r o poí íbno maritar-
í i , e non o ñ a n t e avere delle penfioni fopra 
Benefi?]. 

P a d r i d i S.LÁZARO, chiamati anto LA-
^ A R I T I , é un nome dato a certi Cher ic i Re-
gol a r i , d i una Congregazione inf t i tu i ta i n 
F ranc i a , nel 17. fecolo, da M . V i n c e n t . 

Prendono la deriominazione da una cafa 
nel fobborgo di Parigi . Hanno un femina-
l i o i n Parigi , ch i amato , i l feminario des 
i o n * enfans . I v o t i ch' eglino fanno , fono 
f e m p l i c i , e data r o c c a í i o n e ne po í íbno venir 
•difpenfati. 

L A Z U L I . l.apis LAZULI , é una pie-
t r a preziofa, d i color t u r ch ino , o c i l e f l ro , 
venata e fcreziata d i bianco , e d i gial lo . 
.Vedi PIETRA . 

Quef l ' é la ñeí ía che la diverfamente 
<letta pietra d' azzurro , dagli antichi cyaneus, 

CíSruUum\ da Mefue la pietra fiellare , da 
P l in io , come crede W o o d w a r d , faphirus . 
V e d i AZZURRO , ZAFFIRO , & c . 

D a l lapis lazul i^ fi prepara '\\&no plgmen-
*o , o l i f c i o , Qhxzmzto oltramarino. V e d i O l -
, trRAMARINO, 

Per efifere buono , deve i l lapis lazuli-VQ-
üf te re al fuoco ed al f u m o ; ed ufcirnefuo-
f a con nuovo Juftro . - Eg l i trovafi nelle 
auiniere d 'o ro , d 'argento, e di rame , come 
p u r nelle cave di marmo j e queí t 'u l t in iG é i l 
«generalmente i n u fo . 

I N a t u r a l i í i i dirtinguono tre fpeziedi la-
Ipis : I I pr imo chiamato d i vecchia rocca , 
« h e é puro , l i f c i o , d 'un bel t u r ch ino , con 
beJle ftrifee gialle come vene d ' o r o , chepur 
n o n fono d 'ordinar io fe non vene di pyr i -
t e s . — I l íecondo , chiamato nuova rocca , 
é mif to fra pietre ordinar ie ; i l fuo colore é 
p i ü debole , ed i l fuo prezzo p iu baíTo : 
«juefte due fpezie c i fi portano dalla Perfia, 
e dal Regno di Siam . L a terza fpezie 
viene dalle montagne di Auvergne ; ed é 
m i ñ o con la rocca o con la pietra ordina-
l i a , donde é fcavato; egii é d i un cileftro 
p a l l i d o , e fparío di macchie verdaflre, con 
vene di pyr i tes . Que f to , q u a n d ' é baí levol-
mente carico d i macchie v e r d i , fi vende per 
la pietra A r m e n a . V e d i ARMENA . 

I l Lapis é d i qualche ufo nella M e d i c i 
na i fi prepara con calcinarlo c lavarlo d i -
verfe vol te j i l che fa t ío y diveata un i n -
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gredientc nella famofa confezione d' alker-
mes . Alcune volte , ad onta di tutte le 
fue loz ioni , egli continua ad eífere pur»-
gante, a cagionc della materia v i t r io l ica ch1 
egli cont iene. 

L E R o y l e v e u t . Y e á i l ' A r t i c o l o LEROY. 
LE Roy s* advifera . V e d i 1' A r t i c o l o 

LE ROY. 
L E A P - Y E A R * , T ifteífo che biffeñile . 

V e d i BISSESTILE . 
* JET eos} chiamato , a cagione , che nell 

amo comune , ogni giorno fiffo del mefe 
cambia fucceffivamente i l giorno della fet-
t imana , ma nelP anm ¿ijjejiile , f a l t a 
( i t leaps") un giorno. 

V anno comune ha 36$ g iorni , ed i l 
leap-year 366 ; ed in q u e ñ o cafo Febbraio 

•ha 29 g i o r n i , che nel l ' anno comune ne ha 
fol 28 . 

L E B B R A . Ved i LEPRA. 
L E C I T O . Ved i ILLECITO. 
L E C T I C A R I U S . Vedi LETTICARIO . 
L E C T I S T E R N I U M . Vedi LETTISTER-

NIO. 
L E E T , LETA, una Corte la qualefi t ie

ne d a l L o r d di un manor^ o S i g n o r i a ; ben-
ché i n real ta , e i l ' é la Corte o i l T r ibuna -
le del R e , in qualunque Signoria ch'ella fi 
tenga ; a eagione che la fuá autorita ap-
partiene originalmente alia C o r o n a , e di la 
é derivata alie altre perfone. 

L E G A * , nella Geograf ía , un ' eflenfion 
d i terreno , confiderata per dilungo ; che 
ferve per mifurare le ditlanze di un luo-
go da un a l t r o ; e che contiene piu o me-
no paffi Geometrici ; fecondo i i differenti ufi , 
e cof lumi de' paefi , 

* L a parola viene da leuca , o leuga , 
antica voce Gallica ; per una mifura i t i 
neraria , ed in quejlo fenfo adottata dat 
Romani . — A l c u n i dirivano la parola 
leuca da XÍVKOÍ , bianco y attefoche t 
C a l l i , ad imitazione de Romani fegna-
vano g l i fpaz j e le difianze delle loro 
firade con pietre. 

U n a lega marina comunemente vien cora-
putata 3000 paffi geometr ic i , o tre mig l i a 
Ingle íi : le leghe gran di di Francia fono d' 
ordinario 3000 , ed in aleuni luoghi 3500 
paííi ; la lega mediocre o comune é 2400 
p a í f i , e la lega picciola 2000. Chorier of-
fe rva , che le antiche leghe della Gallia n o n 
erano fe non 1500 pa f f i . 
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l e leghe Spagnuole fono piu grandi fcle 
k Francefi , 17 H h e Spagnuole fanno un 
s r a d o , o 20 leghe Francefi , o 69 ^ m ^ h * 
fnolef i Le kghe d i Germama e d Ol ian -
da^ contengono ciafcheduna q u a t t r o m i g l i a 

- G e o g r a í i c i - >• rr ^ 
Le Perfiane fono a un aiprelio le 

fteíTe che le Spagnuole 5 c i o é , fono equiva-
Jenti a q u a t í r o mig i ia I t a l i a n e ; i l che s' ac-
c o ñ a affai a quello che dice Erodoto della 
parafanga , mifura antica fra i Perfiani , 
contenente 30. fladj ; ot to de' qual i , fe-
condo Strabone , fanno un mig l io . V e d i 

I Perfiani fegnano le loro leghe con albe» 
r i , come i R o m á n i an t i ch i faceano con 
p i e t r e , lapides ; per la qual ragione ancora 
fono chiamate agag , parola Turchefca che 
í ign iñca albero . — N e l Giappone , la lega 
•confia d i 1800 braccia da fei piedi l ' uno . — 
Quefte leghe fono tu t te dift inte per vía di 
piccol i poggi , alzati a bello ftudio allato 
della ñ r a d a . Ved i le leghe deila maggior parte 
d e ' p a e í i , r idotte al piede Romano , í o t t o 1'Ar-
t i co lo MIGLIO . 

LEGA * , dinota altresi un^ alleanza , od 
« n a confederaxione t r a P r i n c i p i e S t a t i , per 
dover í i fcambievolmente ajutare, o ne l l ' a t -
taccar qualche neroico comune, o nel difen-
-derfi . V e d i ALLEANZA , 

* L a parola vien da liga ; La* 
tino corroíto fi ush per diré una confe-
derazione Qi ia quis cum alio f i * 
ga tu r . 

V i fono flate diverfe leghe fante , nelle 
quali fono entrat i i C r i f t i a n i , centro i Sara-
cen í e g r i n f e d e l i i chiamate anco C r e c í a t e . 
V e d i CROCIATA . 

L a LEGA , per eccellenza , dlnota quella 
famofa , che é Trata i n vigore nella Francia 
da l l ' anno 157(5. fino al 1593. ( la Ligue ) 
I I fuo feopo era d1 i m p e d i r é la fucceífione d i 
A r r i g o I V . i l quale era della R e l i g i o n e R i -
fo rma ta , alia C o r o n a . Ed ella terminb colla 
d i luí abjura. 

I Collegat i , {les ligueurs) o confederatir 
crano d i tre fpezie : i Collegati Ze l a n t i , 
« u r a v a a o alia totale difiruzione non fola-
Kientc degli U g o n o t t i , ma anche del m i n i -

sJo. I Collegati Spagnuoli avevano pr inc i 
palmente i n m i r a , la traslazion de l laCoro-
* l í i ' r r ^ ^ Re diSPagna, o a i r I n í a n -
t a iua ngimQ¡a 

Tom. V. 
I Collegati m i t i , aveano 

folamente i n mi ra 1' efiirpazione del Cal* 
v i n i f m o , fenza che s ' a l t e ra í fe punto i l G o -
verno . 

LEGA * , nelle monete ^ & c . una p r o 
porzione o certa quanti ta di p iu baífo o v i -
le me ta l lo , mefehiata con un piu fino o p iu 
puro . V e d i METALLO , MISURA , CARA
TO , & c . 

* L a vocelnglefe e a l l o y , che par deriva^ 
ta dal F r anee fe L o y , cioe legge y per* 
che la lega ( alhjf ) e fiffata o determi-
vata per legge . 

T a l e é la quanti ta di rame che é m i ñ o con 
T o r o e con 1'argento, nelle monete d ique-
fii meta l l i . V e d i ORO , M O N E T A , 
& c 

L ' intenzione della lega nelle monete , é 
d i da ré al metallo bat tuto i n zecca la debi
ta durezza, acc íocché n o n f i c o n f u m i o gua-
ÍU col portarlo ; ed infieme d i accrefeerne 
la maífa ed i l pelb ; cosí che i carichi e i 
difpendj della zecca fien contrabilanciati * 
V e d i SIGNORAGGIO. 

L E G A L E Colonna. V e d i 1 'Art icolo C o -
IONNA. 

LÉGALE Economía . V e d i 1'Articolo ECO
NOMÍA , 

LÉGALE Subrogazione . V e d i l ' A r t i c o l o 
SUBROGAZIONE . 

LÉGALE Tutela . V e d i 1' A r t i c o l o T U 
TELA. 

L E G A L I S Homo , nella Legge , é uno 
che fia reBus i n Curia ^ nonefelufo dalla leg
ge , non feomunicato , né di f famato. 

Ed in que í to fenfo , fono quelle parole 
cosí fpeflb adoprate , probi & legales Ém 
mines. 

Q u i n d i tut ta la legál i ta h prefa dalla con-
dizione d i un tal uomo . 

L E G A T I S Tenememis. V e d i T A r t i c o l o 
TEÑE MENTÍS . 

LEGATARIA,OLEGATA, un termine ufa* 
t o , parlando del governo degli antichi R o -
m a n i : Augurto divife le Provincie dell ' I m 
pero i n Confolari , Legatarie y c P r e f i d i a l i . 

LEGATARIE Provincie, eran quelle , del-
le quali Y Iraperadore era i l Governatore , ma 
dove ei non r i í i edeva ; a m m í n i f l r a n d o g l i af-
fari per mezzo de'fuoi Luogo tenen t i , o Lega* 
t i . Ved iLEGATUSi 

L E G A T O , LEGATUM , nella Legge C i -
v i l e , una donazionc per tefiamento, che cor* 
rifponde a quello che nella Legge comune da 
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n o i é chlamato demife, V e d i DONAZIONE, 
TESTAMENTO, &C. 

1\Legato íi definifce ordiiiariamente j una 
qualche coía particolare , data per un ' u l t i 
ma v o l o n t a , o per teRamento; impe rocché 
fe un nomo cosí difpcne, o trasferifce t u t t i 
i fuoi beni ad nn altro , quefla fi chiama 
bíereditas j e colui al quale t u t t i i beni de-
vengono , é chiamato bares . — A b b e n c h é 
nella legge comune, la d iÜinz ione fia que-
l la , che colui al quale tut te le terre , e 
t u t t i i retaggi d i í cendono per d i r i t t o di fan-
gue , é hceres natus ; 1 'al tro, al quale fo
no lafeiate , chiarmfi heres f a ñ u s . Ved i 
EREDE, 

LEGATO , in un fenfo Ecckf iñíb 'co , é un 
lafeito p ió ad una Chiefa , un bene per i ' 
a n i m a , ovvero un mot tuar io di coftume , 
e t l í íato : i l quale reggea e í lava fa ldo, an
core he i lTe f t amen to ven i í í e d ichiara tonul-
10 , e i n v a l i d o . Ved i MORTUA R 10 . 

L E G A T O , LEGAIUS*, é un F ie la to , che 
11 Papa manda come Ambafciatore a qual
che Principe Sovrano. V e d i AMBASCIATORE, 
e VICE-LEGATO . 

* I I termine Legatus , l a t i n o , d i r iva f i da 
Varrone dal verbo legere , [cegliere ¡ e da 
a l t r i fi f a venir ¿ a legare , delegare , 
cio$ mandare i delegare. W i c q u e f o r t . 

V i fono tre ípezie d i legat i , c ioé legati a 
latere, legati de latere , e legati per efíicio , 
o legati n a t i . 

D i quefti , i p iu conuderablli fono 1 le
ga t i a latere ; quai fono quell i , a' quál i i l 
Papa c o m m e t í e di oceupare i l luogo fuo 
n e ' C o n c i l ; ; che fon cosí chiamati , perché 
i l Papa non da mai queíl1 u f i i i o ad al t r i , 
che ai fuoi p iu confidenti e cari , che g l i 
í í a n n o fempre a lato , a latere j c i o é , ai Car* 
d i n a l i . V e d i LATERE. 

U n legato a latere pub confer i ré benefiz] 
fenza mandato , legittiraare baí lardi perché 
poífan tenere ufizj ; e davanti a l u i fi 
porta una Croce , come infegna della fuá 
au to r i t a . 

I legati de latere , fono quel l i che non 
fon Cardinal i , ma pur caricati d i una lega-
zione Appof to l ica . 

Legati per añilo*, legati na t i ^ íono quel
l i ? a' quali non vien data una particolar 
legazione ; ma che , i n v i r t u della lor d i -
g n k a , e del lor porto nella Chiefa , di ven
tano legati . T a l i fono g l i Arc ivefcovi d i 
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R h e i m s , e d 'Ar l e s . M a T a u t o r i d dí que-
íli legati , é mol to inferiore a quella de' /<N 
ga t i a latere. 

I I potere di un Legato é alie vol te da
t o altresi fenza i l t i t o lo ; alcuni N u n z j 
fono i n v e f l i t i d i un tal potere . V e d i 
NUNZIO. 

L E G A T U S , appre í ío i Romani , un Uf íz ia l 
m i l i t a r e , che coxnandava come diputato del 
p r imo G e n é r a l e . 

V e n ' erano diverfe fpezie ; cioé un lega
tus nel l 'armata fono Y Imperadore , ó Ge
néra le , e corrifp&ndea al no í l ro Luogotenente-
Generale; ed un legatus nelle Prov inc ie , fotto 
i l Proconfole o G o v c r n a í o r e . 

Quando una perfona coní iderabi le , tra i 
C i t t a d i n i R o m a n i , avea ccca í ione o d'uopo 
di paífare per qualche Provincia , i l Senato 
g l i dava i l t i t o lo di legatus; c i o é , d ' i n v i a -
to dal Senato , affinché egli foífe ricevuto 
con maggior rifpctto ; e le C i t t a e le Ca-
í l e l l a , per le q u a ü viaggiava, ínppl i í íero al
ie di l u i fpefe. — Chiamavan quefla, una 
legazione libera, libera legatio ; a t te foché la 
perfona non aveva i l pefo di alcuna com-' 
m i í f i c n e , e potea lafciarla fubito che gl i ve-
n iva i n acconcio. 

L E G G E , LAW * in Tnglefe , é un co
mando , o p r t ce t to , che viene da qualche 
autorita fuperiore, a cui un inferiore é ob-
bligato d i u b b i d i r e ; ovve r , piíi propriaraen-
te un comando , o mandato di qualche per
fona , o potenza, i l cui precetto porta con 
sé la ragione del i 'ubbidienza . 

* L a parola L a w e formata dal Sajjone 
Jah , i 3. •> che fignlfica appunto 
^egge, ^ 

Cosi i coraandi di D i o , rifpetto agli uo-
m i n i , di unaCi t t ' a rifpetto ai C i t t a d i n i ; ed 
univerfalmente d i t u t t i g l i Eíferi che han-
no potere, rifpetto a coloro che non po í foao 
refiíiere , fono chiamati le loro leggi. 

La natura dixuna legge fara piu chiara-
mente manifeftata, con moPirare i n che ella 
differifea da patto, o accordo , da wnftglio, e da 
á h i t t o , QQL equith; co 'qua l i ella ipeíío fi con-
fonde . La di íferenza tra un coní igl io ed 
una legge , raeglio de terminera í f i dalla dif-
ferenza t ra con í ig l io e comando. U n coní i 
gl io ^ un prece t to , i n cui la ragione dell* 
ubbidienza é preía dalla cofa fteífa preferit-
í a , un comando é un precetto , in cui la 
ragione dell ' ubbidienza dipende dalla v o 

lca-
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\ o m \ del prefcrlventei impe rocché noi non 
poffiam diré propriamente ftc voló fie j u i c o , 
fe non fíek pro rathne voluntas. M a poicbe 
nelle h m ñoi non obbcdiamo i n grazia 
della cofa íieíTa , ma dclla perfona che Ja 
p r e f e r i d , pero una Jegge non é propna-
mente im configl io , ma un comando. U n a 
legge viene da una perfona la quale ha un 
potere fopra quelli a' quai comanda i un 
c o n í i g l i o , da chi non ha tal potere . Fare 
qüeHo che vien ingiunto da una legge , e 
u n atto di deb i to ; fare quel che é di con-
figl io , e un atto d1 elezione , o di libera 
v o b n t a . U n configlio é diretto al vantag-
gio d i colui che lo riceve } una legge , a 
pro d i ch i la da . U n coní ig l io , foJo ha 
é p e t t o fopra quelli che vogliono ^ una leg
ge fopra quel l i che non voghono . F ina l 
m e n t e , 1'autorita del Configliere é tol ta e 
fpenta, a difcrei ion d i colui al quale íi da 
i l c o n í i g l i o ; ma r au to r i t a del Legislatore non 
f i t o g ü e o di í l rugge ap iacerd i c o l u i , al quale 
é i m p o í i a la legge. 

La legge viene ognor confufa con patta , 
o cenvenzione •> da coloro che fuppongono non 
efíer Je leggi al tro che ¿[¿oKoyKpaTa , o fia 
forme di vivere , determinare col confenfo 
degli uomin i : Fra queí t i é A r i í l o t e l e , i l 
quale definifee la legge, u Unadich ia raz io -
3, ne determinata dal comune con íen ío d i 
„ u n a C i t t a , che m o í l r a , in qual maniera 
„ le cofe fon da farfi ; " la quale non é 
tanto una definizione della legge, quantO' 
della Legge Civi le , e nenimen abba í i anza 
propriamente d i q u e ñ a : i m p e r o c c h é q u e ü o 
comune coní'enfo non é al tro che un m u 
tuo patto , che non obbliga alcuna perfo
na , ned é per confeguenza legge , finche 
qualche fupremo potere non fia c o f t i t u i t o , 
a cui fia anneífa la facolta di compelle-
re , e di k x pénale Ja fuá t ra ígreíf ione . 
Q u i adunque i l patto , o la convenzioie f i 
confonde con la leggé , lo che mena in 
a í furdi tadi ; i rnperc iocché i l patto é una 
p romeí í a ; la legge é un comando . I n un 
pat to f i d ice , l o faro ; in una legge , F a . 
Per un patto , o per una convenzione noi 
uamo obbligat i ( cioé dobbiamo adempie-

la cofa , fecondo la n o í h a promeífa ) 

Per una legge fiam tenuti ío t to quefta obb l i - , 

TA r n r e ( c i o é ' f,amo síürzaí i ad adempire 

^ í o , ) un patto obbliga per fe í o l o , una 
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legge fofllene 1' obbligazione con la forza . 
I n un patto adunque , confidcriamo cib che 
é da farfi avanti che í iam obbligati a f a r l o ; 
nclla legge venghiam obbl igat i a fare , i n 
p r imo iuogo ; e quel che fi ha da fare, é de-
terminato in appreffo . 

L a legge íi confonde col c l i r i t to , e con T 
equita, da quel l i che perí iÜono nel fare cib 
che é dalla legge d iv ina permeífo , 'ma dalle 
leggi del paefe v i t t a t o . C i b che é vietato 
dalla legge d i v i n a , non pub eífere pe rme í fo 
dalla legge c i v i l e ; né cib che é comandato 
dalla legge d iv ina , pub dalla legge civile 
p r o i b h í i ; bensl quello che la legge d iv ina 
perraette , pub , non oftante , efl'cre dalla 
civi le p r o i b i t o : imperocché le leggi infer io-
r i hanno i l potere di re í l r ignere la l iber ta 
lafciata dalle leggi fuper ior i , abbenché non 
poífano al largarla . Ora i l d i r i t t o , o l ' equi -
ta é una liberta naturale , non c o í l i t u i t a 
dalle h g g i , ma libera da eífe ; i m p e r o c c h é 
togliete le l e g g i , e la l iberta é completa . 
Quefla l iberta vien prima riftretta dalla 
legge naturale, e dalla legge d i v i n a ; poi dal
le leggi c i v i l i ; e cib che rimane di non r í -
í k e t t o dalla c i v i l legge , fi pub d i nuovo 
frenare e r i í i r ignere con le co í l i t uz ion i d i 
part icolari C i t t a , e focieta. V i é un gran 
divario adunque tra legge e dritto , lex & 
j u s ; i rnperc iocché \a legge é una catena , ma 
i l dri t to una l i be r t a ; e d i f í e r i f e o n o c o m e d u e 
cont ra r j . Ved i DRITTO. 

La legge fi pub dividere , in ordine a i 
fuoi diverfi A u t o r i , i n legge d i v i n a , e legge 
umana. 

La LEGGE D i v i n a f i pub confiderare co
me di due fatte , cioé in riguardo alie due 
differenti maniere, nelle quali D i o fa nota la 
fuá volonta a l l ' u o m o , cioé la naturale (omo-
rale ) e hpo f i t i va . 

La LEGGE Na tu ra l e , é quella ch 'eg l i ha 
fatta nota a tu t to i l genere umano , mer-
cé di quel Jume i n n a t o , chechiamafi nrg/o?^ 
naturale. 

L a LEGGE Pofit iva , é quella ch 'eg l i ha 
r ivelata per mezzo de1 fuoi Profeti ; come 
le leggi date agli Ebrei , in torno al d iv ino 
c u l t o , alia polizia ed al governo; le quai 
dir íi poífono leggi d iv ino-c iv i l i , come ef-
í endo peculiarmente dirette a quel p o p ó l o . — 
I n o l t r e , 

La legge naturale fí pub dividere i n quel
la , che é legge naturale degli u o m i n i , chs 
' .\ " ' E 2 in 
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i n un peculiar fenfo ¿ di íaff ia ta ta LEGGE 
d i natura', cd in qnella che é la legge na-
turale de' paefi , ordinariamente chiamata 
LEGGE dclle N a z i o n i . — I precetti fonog l i 
fteíl'i i n ambedue : ma perché , una volta 
che le focietadi fon i-nft i tuite, certe perfo-
riali proprietadi diventano , quafi invefli te 
negl i u o m i n i ; quella legge , che , quando 
par l iam de 'dover idegl i u o m i n i , fin gilí at im , 
o feparatamente , chiamiamo legge natura-
le ; quando é trasferita alie C m \ od ai 
paefi , la chiamiamo legge delle Qenti , 
del le N a z i o n i ^ 

M . Rcgis dice , che le leggi di natura ÍÍ> 
EO i dettami della rc í t a rag ibne , che in íe-
gnano ad ognuno come egii a tibia da ufare 
11 fuo natural d i r i t to 5 e le leggi delle N a 
z i o n i , i de t ta im né piu né meho della ret-
t-a ragione , che infegnano ad ogni Stato , 
ad ogni Repnbblica , & c . come adoperar 
debba e diportarfi- verfo al t r i S ta t i -

Le LEGGI Umane fono tut te c i v i l l . Vedi 
F Ar t i co lo C i v i i i E . 

I m p e r o c c h é , fecondo Hobbes , lo ñ a t o 
d e l l ' n o m o , í l ior di íbe ie ta , é uno ñ a t o di 
guerra; i n c u i , non effendo alcuno- fogget-
to ad a l t r u i , non v i pub e í íere a l t r a / ^ j ^ , 
ol tre i dettami della ragione naturale , che 
é la legge divina-. 

Le LEGGI C i v i l i íi poflbno dividere r r i -
fpetto alia difFereaza della lor íbgget ta ma^ 
teria , i n Sacre ^ e S.ecolari . 

LEGGI Sacre fono quelle che riguardano 
la religione ; cioé le cerimonie ed U culto del-
Ja Divinita,-., e che non fono pre.ícrit te da al* 
tuna legge divina- poí i t iva . 

"LEGGH Sewiart, fono quelle ch-e fi r i f e r i ' 
feono alia proprieta , &G. comunementa 
chiamate col nome di c i v i l i ' . — I n ol tre 

Le leggi c i v i l i con'uderate in riguardo aít 
due ufizj del Legislatore,. cioé agiudicare , 
e compellere^ fi poíTono dividere in d u e r a ^ 
m i ; 1' uno á i leggzdffixikutiv&i.e L'altra d i 
Ifgge v ind ica t iva e pénale 

LEGGE D i j i r i k u t i v a - é quella-. per raezzo-
della quale- ®gni• aomo- ha i l . fuo d r i t t o . j 
Qvvero quella che cQfíitoifce le rególe e le 
Uiifure delle c o í e , onde eonofeiamo quello 
<ht a noi appartiene , e quello che: a^ al
t r i ; - c o s í che non difturbianao né interrom-' 
piamo a l t ru i nel poífeífo de'fuoi proprj b e n i , 
né fiamo noi da a l t r i i n t e r r o t t i ; e cib che ogni 
l iomp pub fa.cs;5 ,Q.,non i p ' e k c i t a m e n t e , 

0 v i taiga quel-
1 é fempre vo^ 
di natura , in 

t n i , i l vo í l ro e 
Cos í che quel» 
: vof t ro , era VOJ' 
i e íara v o f l r a 

LEGGE Vendicati-va-, é q u e l r amo , per m i 
fonodeterminati i gaftighl da infiigerfi a colo^ 
ro che trasgredí feo no l & k g g i . 

La dif t r ibut íva e la vendicativa , non fo
no due fpezie di leggf% ma due parti della 
medcGma ¡eg^t . I m p e r o c c h é fe una legge 
non dice n a i r a h r o pn: , che " T u t t o q t m 
, , che voi pigliare nella voflra rete , fu l 
,, mate , é voftro " lo du:e in v a n o ; i m -
perocehé quantunque un aít 
lo che v o i avete prefo, cg 
ü r o ; mer-ceché neilo flato 
eui tutte le cafe fono cotn 
Pal t ru i fono la ftefTa cola, 
tb che la legge definifee eflct 
ftro avami di cotefta legge-
dopo di effa , benché po íkd 'u to da un al-
t ro . — U n a leg%e dunque , non é le no¡i 
un fuono v u o t o , quando ella nondetermi-
ni , la cofa- effere voí t ra in un cotal fen
fo, che vie t i a qualunque altro 1o fturbar-
v i nel poffeíFo di eíía . M a tale divieto fa* 
ra vano , fe non v i fara anneíía- una pe
na . — É)eve dunqae una legge conteneré-
ambedue quefl^e p a r t i , cioé quella che proi? 
bifee , e quella che gadiga. La prima del
le qual i , che é chiamata di f l r ibut iva , a 
proibi tor ia e parla a t u t t i : la feconda + 
chiamata vendica t iva , o penah , é mandan 
toria , e parla folamei>te ai pubblici raini? 
ftri . Donde fiegue, che a tutte le leggi cír 
v i i i v ' é anneí ía una pena, o implicitamen? 
t e , od e fp l ic i tameníe : e dove quefta pena 
non é determinara , o in . i fc r i t to , o dall» 
efemp-io , ella ÍJ< fuppone effere arbitraria y 
e dipendere dal p laceré del legislatore; im-» 
perocché quella. non h leggz che fi pub violara 
kripunemente-. 

Le leggi c i v i l i , confiderate in r iguardoaN 
le diíFerenti maniere di promulgarle , fono d i 
due fpexie ; /cr ip ta o-non-feripta., c 'ioéfcrittey 
e non fer i t te . 

LEGGI Scritie fono quelle che rich'tedono o 
k voce , o-qua-lche altro fegno della vo lon t á : 
del Legislatore, per diventar leggi. . 

ÍEGCI Non-fcritte , fono-quelle che non 
han bifogno di altra promulga-zione, ol tre 
la voce della natura , o fia la ragion na» 
tu r a l e ; della quale fpexie fono,-tutte hleg* 

natural*. 
Di q u i appar , ehe quantunque le leggi 

natural! fieno deferitte nell ' opere de'" Filo*-
(pfi P non fono pg: cib da chiam^rf i J c ^ ; 
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fcrhte . N é gla fon hgg i gM fcn'íti aV Legis-
i a t o r i , poiché mancano del! autonta íupre -
ma ; né fon leggi tampoco le operazioni de 
s i u d i c i , ned i refponfa prudentum, íe non fe 
quanto i l fu p remo pote re permette che paí-
í n ' o in ufo ; ed allora fono chiamate kges 
fcripta:, k g g i f c r i t t e ; non a cagione del lo
ro u f o , ma a cagione dclla volunta del fu-
premo potete , che s' argomenta dalr eífere 
paífato in eoí lume._ 

11 primo p r i n c i p i o , o la legge d i na tu ra , 
fecondo Hobbes , é la propria confervazio-
ne . Thomafio vuole 7 che fia la noftra pro
pria felicita , che a l i ' u l t i m o viene a coinci -
dere nel í en t i r aen to d1 Hobbes . Puf íendorf 
foñ iene che fía la Sociabi l i ta . - Va len t ino 
A l b e r t i , la credenza che no i fíam 1' imma-
gine di D i o , A r r i g o e Samuele Cocee i o , la 
vo lonta di D i o . Grozio , la retta rag ionc . 
V e l í h e m i o , F intrinfeca decenza , o t u rp i -
tudine delle azioni . Strimcfio e T a ñ o , che 
abbiam da amare Idd io , no i llcílv , ed i l 
noftro proffimo . 

LEGGE s' applica altresl alie diverfe pol i -
2 Í e , d i Stat i e popoli , od alie niaíTime ed 
alie rególe , delle quali fon convenuti , o 
che hanno ricevute dai lor M a g i í l r a t i , con 
le quali viver poífano in pace, e mutua fo-
cieta . 

Le leggs delle d o á k i Tavo le , erano le an-
í i c h e leggi de' R o m á n i , per le quali fu ro -
no raandati nella Grecia i decemviri , e le 
quali íei v i rón loro di. ha fe e fon dame nto di 
t u t t a la Romana giunsprudenza. Ved i T A -
VOLA , e ROMANO . 

Le rinomate leggi de' fecoli pin antichi 
fono quelle degli A n g l i , d e ' W e r i n i , o T h u -
l i n g i y de' B o i i , o de' Bavari j quelle de'Bur-
gundi , . de 'Germani , de 'Danef i , e de 'Nor -
v e g j ; de' Franchi , de' Frifíi ,; de' Longobar-
d i ; le leggi Got ids , la legge Marciana , o 
Merciana ; le leggi de' Saífoni r de' Scoti ,, 
de' S i c i l i an i , de' V i f i g o t i ; le leggi d' Oleran , 
la legge M o l m u t i n a , e la legge S á l i c a . V e 
di SÁLICA,. Sumptuar ia , &c„ 

LEGGE , Lex , appreífo i R o m á n i , pro-
priamente figniheava un'ordinazione del po
pólo , fatta a r ichieí la di un M a g i í l r a t o , 
particolarmente di un Confo lc . 

, Quefte ordinazioni erano dlfferenti dar 
f iebi íci ta , e dai Senatusconfulta , ed anche 

^Iel1e x fatte a r ichieí la di qualche al tro 

m i g m r l t ó i o l í re 'ñ Confolc » quantunque 
anche quelle portaíTero i l nome ái Leggi . 

C o s í , a b b e n c h é A q u i l i o e Falcidio fof-
fero foltanto T r i b u n i , quando fecero la l o r 
r ich ie í la , nulladimeno dic iam ferapre , la 
legge A q t i i l i a , la legge Fa lc id i a , & c . 

Le diverfe leggi de' Roman i fono d i í l l n -
t e , i 0 , D a i nome di colui a cui r i ch i e í l a 
fono ñ a t e fatte ; come la Legge Cornelia , 
la Legge Ju l i a , Seo. 2o. Dalla materia o 
dai foggetto della Legge ; e quindi fon ve-
nu t i i t e rmin i di leggi Ttflamentarie ^ J u d i -
ciarie , A g r a r i s , & c . V e d i AGRARIA &C. 
3o. Qualche vol ta dai de l i t t i , contro de" 
quali furon fatte ; per efempio, le leggi i n -
to rno ai veleni , ai panic id) , & c . le leggi 
del peculato , della conenffiove , & c . 

I I Códice , e le Autentiche > fono le leggi 
e le C o í l i t u z i o n i degli Imperador! R o m a n i : 
i l D igc í lo é una Corapilazione , í a t t a per 
ordine del l ' Imperador G i u f t i n i a n o , delle di* 
ve ríe o p i n i o n i , c de' giudizj de' piu do t t i ne l 
la Legge Romana , a cui diede la Sanzione 
di leggi , ficcome appar dalla Pifióla preft í ía 
a l l ' opera : e que í lo é qucllo che propria-
mente coí t i tu i lce la legge Romana . V e d i 
CÓDICE, DI GESTO , CÍVILE Legge, & c . 

La lex talionis , é la legge piu antica e 
la piu ragionevole del mondo . E l la fu of-
fervata dagli Ebre i . 

La LEGGE d' Ingki i terra , coní la d i tre par-
t i : IO. Della legge c o m u n e , che é la legge 
piu antica e piu genéra le del regno . V e d i 
COMUNE. 2o. Degl i S t a t u t i , od a t t i del Par
lamento . 3.0. De ' co f tumi patticolari . V e d i 
STATUTO , COSTOME, &C. 

La legge comune d' Inghil terra , é derivata 
dagf Inglefi , da' Saífoni , e dai Danefi , e 
fu d ivi ía anticamente in tre parti , croé la 
legge Merciana , la legge Saffona-Occidentale t. 
e la legge D a ñ e f e . 

Le leggi chiamate Mercie , di ce ir comu-
nemente, che Geno í late compofte da M a r -
t i a , Regina de' B r i t o n i , da cui , v i fu una 
Provincia. , ehiamata Provincia Merciorum * 

M o l t e leggi í u r o n o altresl pubblicate da? 
E&helredo Re d i K e n t , dai Re l o a , ed O í -
fa : ma Alfredo , i l quale fottomife ú ró* 
gno intero ,, avendo r iv i í t e tut te le leggi de'' 
í-'aoi p redece í for f , r i tenne quelle c h ' e i giu^' 
dicb opportune , ed abol í le altre ; donde 
egli é chiamato Anglicarum legum comditm 9 

Qr Q ue.-
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c que í l e leggi furono chiamate IVeJlfexem-
laga. 

M a efifendo d i poi i ! regno fottomeíTo dal 
D a n e í i , v1 in t rodu í í e ro un ' a l t r a / c ^ e , chia-
mata Danelaga, con la quale fui-ano i l o r 
popol i g o v e r n a í i : E nel decor ío eíTcndo 
eglino d i í t r u t t i , Edoardo i l Confe í íbre , daí-
IQ pr ime leggi , compofe quelle che noi chia-
miarao i n oggi legge- comune , per la qual 
ragione egli é chiamato d a ' n o í l r i Stor ici , 
Angl icarum legum rcftitutor 

Quefte leggi non erano fe non generali 
conÍLietudim o í íe rva te dalia N a z i o n e , e pe
ro fu ron dette ccnmni \ eforfe anche, per
ché leges. ómnibus i n commune reddidit , ac-
c iocché foííeto da t u t t i o í í e r v a t e , con quel
le emendazioni che pofcia fi farebhono fa t te . 

Gug l i e lmo i l C o n q u i í l a t c r e non in t ro -
duí íe m o l fe m i Q v t kggt , ma confermb le 
vecch ie , cioé le l egg rd i S.,Edoardo, e non 
ne abrogo alcuna che íii qualche parte r i -
guardaí íe le compofizioni , o le mul t e de' 
d e l i n q u c n t i . 

La legge comune é anco de í t a Ux non [ c r i 
p t a ( non gia che non ne abbiamo moite 
d e í c r i t t e nel vecchio dialetto N o r m a n n o , ) 
ma perché ella non pub eíTer fatta con car
ta o patente , o i n parlamento ; imperoc-
ché quelle fono fempre materie di regif t ro; 
laddove le confuetudini fono folaraente ma-
terie di fa í to , e in altro luogo non fono 
í u o r c h é nella raemoriadel popó lo , c d i t u t t e 
ie leggi , forza é , ch1 elleno fien le mrg l io r i 
pegl' Inglef i : imperocché le leggi fcrit te , 
fatte dal Re e dal par lamento , fono impo-
í le ai fudditi , prima di qualunque prova , 
od efperimento , fe fieno vantaggiofe alia 
Na?, ion c , o con facen t i alfa natura del popó
l o , falvocbé dove fíen fatte ad tempus , e 
xefe poi pe rpe tué a cagione della loro fpe-
r imenta ta m i l i t a ; ma i coaumi non obbl i -
gano l inché non fono p rova t i , ed appro-
v a t i per un tempo immemorab i l e . 

Ol t re la legge comune ti Ir tghil terra in ge
n é r a l e , v i fono in d ive r í e par t í del Regno 
certe confuetudini ed ufi c o m ú n i , che han 
la forza d i legge comune fra quei p o p o l i , al
ia cui proprieta appartengono •, come borcugh 
Engl i sh , un c o ñ u m e cosí de t to r per non ef-
fere i n ufo fuor d' Ingh i l t e r ra j dove 11 fi-
g l iuolo i l piu giovane, o , per mancanzadi 
figü i l piü giovane fratello , ha da eredi-
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tare ; fupponendofi che il piu vecchio aS-
bia apprefo i l meftiere del padre, ed i l pií t 
giovane fia i l meno ahile a provedere a fe 
í k í f o . V e d i BOROUGH , GA VELKIND, &c . 

Dove la legge comune tace , i v i noi ab
biamo á ú \ t leggi j i a t u t a r i e , fatte dai diver-
íi Re d ' I n g h i l t e r r a , con r a v v i í o e col con-
lenfo d' ambedue le Camere del Par lamento. 
V e d i STATUTO . 

Ol t re di queí le , noi facciamo ufo delle 
leggi , civile e canónica nelle C o r t i ecclefia-
í l iche . V e d i CIVILE, e CANÓNICA . 

A b b i a m puré una legge militare o marzia-
l e , in ufo fra i foldati in tempo di guerra ; 
e la legge,. detta Forefi law , per regolazio-
ne delle foreíle o de'Bofehi, per le Caccie . 
V e d i MARZIALE, FORESTA, & c . 

LEGGE ha i n ol t re una fignificazione piíi 
fpeziale , p rendendo í i per c ió che é lecito 
appre í ío no i , e non al tro ve ; come í T e 
ñan t by the courtefy o f England . ' C o s í 
noi d ic ia ra , to waĝ e law (vadiare legem ) e 
to make , o do law {faceré legem ) . V e d i 
TEN A NT, WAGE , e MAKE .. 

Qaando un ' azione di debito é intentata; 
contro u n o , per qualche fecreto contratto t 
i l reo o D i í c n d e n t e puo wage his law ( va-
diare legem fuam ) , fe vuole ; cioé , giura-
r e , e certe pefíbne con lu i , che egli n o n 
deve niente a l l ' a t tore : ma que í lo e fola-
mente p e r m e í f o , nel cafo che 1' attore man-
chi di prove , e quando ei non puo far con
fiare la fuá pretefa con alcun atto pubblico 
o palefe. 

Qijando uno wages h i t l aw , vadiat le
gem , ei deve addur con sé t an t i de'fuot 
v i c i n i , che la Curia a í íegna , ( Edoardo C o -
ke dice , und ic i ) acc iocehé g iur ino con l u i , 
che credono in lor cofeienza, aver egli g iu -
rato con v e r i t a ; e quef t i , nella noílra Leg
ge , fono de t t i ' compurgators ; dai Feud iñ i , 
Sacramentales.. 

11 M i n i f t r o , deftinato per fare il giura-
raento , é chiamato wager of law ; e quan
do ella é aderopita , chiamafi , the mak ing y 
o doing of law . D ice í í che queí lo c o í l u m e 
abbia avuto corfo anticamente fra g l i E g i z j . 

Sá l ica LEGGE . Vedi SÁLICA . 
Sumptuaria LEGGE. V e d i SUMPTUARIA . 
LEGGE delTarmi , é ouella legge che da 

p rece t t i , onde int imare o proclamare giufta-
mente la guerra, fare ed cífervare le leghe, 

attac-
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í t t a c c a r V i n i m i c o , e . p u n i r é í t r a sg rdTün 
«e l C a m p o . V e d i G u e R R A , A R M I , MAR-

^^QGidiMolmutio. V e d i 1'articolo MOL-

T l ^ o i ^ O k r o n . V e d i T ar t icolo OLE^ 

ROLÉGGE oftbe flaple , r i f t e í í a che LEGGE 
Merchant-, 

LEGGE , L AW , Merchant , una legge fomraa-
r i a , che originalmente dififeriva dalla legge 
tornuTie, b e n c h é i n oggi r icevuta , e divenu-
ta una parte delle Uggi del regno • un pun
to d' eíía confifte i n que f lo , che fe v i He
no due mercanti di robbe u n i t i , ed uno 
d i e/Ti rauoia, i l fuo efecutore averk la me
ta : i l che non corre nel c a í b d ' a l t r i , non 
mercan t i . 

LEGGE Spirhuale ^ é la legge eccleí iaf t ica , 
•o canón ica , ricevuta ed autorixzata nel re
gno j f in dove ella non va contro la legge 
gené ra l e o comune , n é contro g l i flatuti e . 
le confuetudini del Regno . t conformemen
te a quefte leggi Ecclefiaftiche , V Ordinar io 
ed a l t r i g iudici ecclefiaflici procedono ne1 ca
l i che fon dentro la loro giurisdizione . V e 
di legge CANÓNICA. 

LEGGE, fi prende anco figuratamente, par
lando delle rególe , o del l 'ordine , onde una 
cofa fi f a , o fi efeguifce. 

C o s í d i c i a m o , le leggi del m o t o , le leggí 
della meccanica , le leggi de' fluidi, le leg
g i del g iuoco , del cafo, & c . V e d i MOTO , 
FLUIDI , G i u o c o , & c . - Leggi del frega-
m e n t o , della refiftenza , della difcefa de'cor-
p i , & c . V e d i FREGAMENTO , RESISTENZA, 
DISCESA, & c . Leggi d e l l ' E l a f t i c i t a , del
la rarefazione, della rifleflfione, della refra-
zione , & c . V e d i ELASTICITAV, RAREFA-
ZIONE, &ÍC. 

L E G G E N D A , LEGENDA , fu or ig ina l 
mente un l ib ro , di cui fi faceva ufo in al-
cune Chiefe , e che contcnea le lezioni che 
f i avean da ieggere nel fervizio D i v i n o . 

• Quind i anche le v i t e de 'San t i , e d e ' M n r -
t l í i ion venute a c h i a m a r f i / f ^ r a ^ e ; pe r ché 
fuor da cííe fi leggean d c ' C a p i t o l i a M a t -
t u t i n o , e ne 'refet torj delle Cafe reliaiofe , 
V e d i S A N T Ó . 

LEGGENDA d'oro ^ Legenda áurea , é una 
coilezmne ,delle vite d e ' S a n t i , c o m p í l a t e da 
J acopo de V a rafe, meglio conofciuto dal fuo 
nome latuio d i / , de Vorágine, Vica r io :Ge-

nerale de Domenicani , e pofcla Arcivefco-
vo d i Genoa , i l quale m o r í nel 1298. 

El la fu ricevuta con mol to applaufo , e 
v i l i mantenne per 200 a n n i ; ma i n f a t t i , 
ella é si piena di r id ico l i e tomanzefchi rac-
con t i , che in oggi ella éx generalmente m 
difcredito *, e fin la ñe í ía parola legenda i n -
chiude ormai un ' idea di fioria mal fondata 
e poco meno che f u p p o í m z i a . 

LEGGENDA , fignifica par iment i le parole 
o le lettere fcolpitc in torno ai m a r g i n i , & c . 
.de 'conj , o delle raonete. V e d i CONIC. 

C o s í \a. leggenda di una co rona , o di un 
Coronato , moneta FratTcefe, é , Sit nornen 
D o m i n i benediüum 3- quella di un moidore , 
Jn hoc figno vinces ; fopra quclle d e g ü u l t i -
m i Impera to r i d i Cofiant inopol i t r ov i amo 
Jefus Ckrif ius Bafileur Bajlleon, I H S X P S 
N I K A , J e fu í Chrifiuí v incic . 

LEGGENDA , s'applica parimenti alie i n -
fc r iz ion i delle Medagl ie , che fervono a fpie-
garne le figure , od i m o t t i . V e d i MEDA-
GLIA , IMPRESA , & c . 

I n rigore , la leggenda differifee daH ' in -
ferizione j quei l ' u l t ima propriamente figni-
ficando le parole porte ful rovefeio d ' u n a m e -
dagl ia , i n luogo di figure. x 

Pare quaf i , che g l i ant ichi abblanoavu-
to per ifeopo , che le lor medaglie fervif-
fero e per i m m a g i n i , e per e m b l e m i ; T u n a 
cofa per i l v o l g o , e I ' a l t r a ' pe r le perfone 
d i gufto e di t a l e n t i : deltinando le i m m a 
g i n i , a rappre íen ta re i v o i t i de 'Pr inc ip i j e 
g l i emblerai a rapprefentarc le loro v i r t u , e 
le loro granui azioni : cosí che la leggenda 
deefi confíderare come 1' anima della Msda-
g l i a , e le figure come i l corpo . 

O g n i medaglia ha due leggende ; quella 
ful d i r i t t o , o fulla fronte , e quella ful ro-
vefcio . L a p r i m a , i n g e n é r a l e , ferve fola-
mente a diftinguere la jperfona , per i l fuo 
n o m e , per i fuoi t i t o l i , u f í z j , & c . I ' a l t r a 
é indir izzata ad efprimere i fuoi nob i l i e 
v i r t uo f i fent imenti , le fue buone geila , e 
g l i avantaggi che i l pubblico ha r lcavati da 
l u i . Q u e i í o pero non corre univerfalmen
te i i raperocché qualche vol ta t rov iamo i 
t i t o l i , íparciti tra ambedue i la t i o le facce 
della medaglia , ficcome pur la leggenda. 

Ne l l e Medaglie delle C i t t a , e delle Pro-
v inc ie , e í i endo la tefia per lo piíi i l ge
nio del luogo , o almeno qualche deita i v i 
adorata , la leggetída h i i nome della C i t t a , 

del-
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¿e l la P rov inc i a , o della D e i t a , o d e i r u n c 
T a l t r o affieme; ed i l r o v e f c i o , qualche fim-
bolo della C i t t a , & c . frequentcmente fen-
2.a leggenda ; ed alie vol te con quella d1 uno 
de' fuoi M a g i í l r a t i . 

I í ogge t t i ordinarj delle kggende fono le 
v i r t u d e ' P r i n c i p i , g l i onor i che hannorice-
MXXÜ , le confecrazioni , i fegnalati cventi , 
í monument i pubb l i c i , le d i v i n i t a d i , i p u b -
fclici v o t i , i p r i v i l e g j , & c . 

Le leggende, e le infcr iz ioni delle Mecla-
g l i e , fono o i n La t ino od i n Greco . I I ca-
ja t t e re Greco , majufcolo , o fia i n lettere 
c a p i t a l i , appare uniforme su tu t te le Meda-
g l i e ; non trovandofi cambiamento od alte-
Mzione nel confrontare i diverf i caratteri ; 
a b b e n c h é fía c e r t o , che ve ne foffe nel l ' ufo 
ordinar io , e nelia pronunzia . T u t t o quel 
.«he fi oíferva fulle Medag l i e , per quefto con
t ó , fi é qualche vol ta una m i ñ u r a di let
tere Greche , e lettere Lat ine . I I carattere 
f u confervato i n tu t t a la fuá bellezza , fin 
tal tempo d i Gal l i eno . 

_ D a l tempo d i Cof iant ino , e per lo fpa-
!zio d i 500. anni , la l ingua La t ina fu fola 
pfata nelle kggende delle Medaglie , anche 
Sn quelle battute in C o í k n t i n o p o l i . -- M i -
chaele é i i p r i m o , la cui leggenda b a . m G x £ -
« ó ; e dal fuo tempo i n g iu la l ingua , 
cgualmente che i ca ra t t e r i , cominciarono a 
« a m b i a r f i i n peggio. V e d i CARATTERE. 

L E G I O N E * una fpezie di r e g i m e n t ó , o 
corpo di t ruppe , d i cui erano corapofii pr in
cipalmente g l i eferciti R o m a n i . 

* L a parola viene dal Latino legere, fce~ 
gliere ; perché quando le legloni forma-
v a n j i , / i facea [celta d i quella gioventü , 
che era la p iü idónea a portar í" a r m i . 

I I numero de' foldati , e degli uf izial i , 
¿ e ' q u a l i era c o m p o ñ a la legione , fu diverfo 
in_ diverfi t empi : ma é impoffibi le deter-
tn inare i l tempo precifo e la maniera del
l a loro alterazione. N e l tempo di R o m o l o , 
ogn i legione contenea 3000 pedoni , e 300 
equites , o c a v a l l i : Quefti eran d i v i f i in tre 
•corpi, che facean a l t re t tant i o rd in i di bat-
taglia . Ogn i corpo conftava di dieci C o m -
pagnie , o manipol i , fchierati i n qualche 
d i í t anza g l i uni dagli a l t r i , benché nelia 
mcdefima f ron te . O g n i corpo avea due ufi
z i a l i General! per comandarlo , chiamati 
t r i&uni j ed ogni man ipu lo , duecen tu r ion i . 

Sotto i Confe l i , la legione eon í l ava d i 

4000 uomin i , che facean quattro corpi , 
comandati da un Confo le , o da Uno de ' íuoi 
Luogotenent i ; e ciafcuna legione avea la 
fuá parte di cavalleria , che confiftea i n du« 
o trecento c a v a l l i . 

I n appreffo , al tempo di M a r i o , qnefte 
quattro d iv i f ion i della legione furono uni tc 
i n una , ed accrefciute; e fi ftabilironocoor-
t i che conteneano da cinque a feicento uo
m i n i , ciafcuna fotto i l comando d i un t r i 
buno . O g n i Coorte era compofta di t recom-
pagnie, o m a n i p o l i ; ogni manipolo , di due 
centurie ; e la legione era divifa in dieci 
coor t i , che facean a l t re t tant i battaglioni , 
diípofii i n tre linee cosí che la legiont 
allora confiftea in cinque o fe imi l a u o m i n i . 

I f idoro fcrive , che la legione conllava di 
<5ooo u o m i n i , d i v i f i i n feífanta centurie , 
trenta m a n i p u l i , dodici c o o r t i , e duecento 
turme . — Secondo i l parere dell ' Accade-
mia Francefe, la legione conftava di fci m i -
la fanti , 6 7 2 5 c a v a l l i . 

Le legioni erano, di gran lunga , la piu 
confiderabil parte dell'efercito Romano ; i l loro 
numero , nel tempo d i Augufto , afcendea a 
trenta t r e ; elleno erano c o m p o í í e totalmen
te di C i t t a d i n i Romani . -- G l i alleati for-
mavano un corpo d i truppe auf i l iar ie . 

L o ftendardo portato dalle legioni, fu va
r io e differente in varj tempi : da prima , 
una lupa , in onore di quella che al la t tb 
R.omolo ; pofcia un porco , a cagion, dice 
Fef io , che la guerra s'intraprende folamen-
te con mira alia pace, la quale fi conclude-
va col facrifizio d i un porco . T a l o r porta-
rono anche i l minotauro , per far fovveni-
rc al General dell 'efercito , che i lor dife-
gn i doveano tenerfi fecreti , e inacceffibi-
l i come i l minotauro nel laberinto . F u 
anche portato nel veffil lo un cavallo , un 
cigriale , & c . P l in io dice che M a r i o fu i l 
pr imo che cambio t u t t i quefti veífilli i n 
aqui le . V e d i AQUILA . 

LEGIONE Quadra ta , era una legione che 
conftava d i 4000 uomin i . V e d i QUADRA-
TA . 

Domefiicus LEGIONUM . V e d i DOMÉSTI
COS . 

LEGIONE Fulminante . V e d i FULMINAN
TE . 
. L E G I S L A T O R E , colui che forma eor-
dina le leggi di un Regno , o di uno Sta-
to fondato da l u i . V e d i LEGGE . 

I p r i i i -
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I p r inc ípa l i Legislatorl antichi fono M o 

- sé , legislator degli Ebrei ; Mercur io T r i s -
•megilto , e Bocchyris ? degh Egizj ; I t a lo 
degli Oenotr i i T e í c o , Dracone , e Solo-
ne de^li A t e n i e í i ; Zoroaftro d e ' B a t t n a n i i 
Charondas , M Cappadoci % e Charondas , 
0 Phaleas , de C a r t a g i n e í i ; Androdamas , 
de'Chaicidefi ; Eudo í ío de' G n i d i i i Fidone-, 
¿le' Co.rintj ; M i n o s , de' Cretefi ; Pitagora , 
de' Cro ton ia t i 5 Parrnenide e Zenone , d i 
Elea nella Lacania , Z a m o l x i , d e r G e t i ; Pho-
yoneo, dei Grecia Bacco d e g l ' I n d i a n i ; Sa
t u r n o , d ' I t a l i a } M a c a r i o , de l l ' J fo lad i Les-
bo ; Zaleuco, d e ' L o c i i j Nicodoro A t l e t a , 
della C i t t a di M u t i n a ; Hippodamia , d i 
M i l e t o ; Charondas di Reggio ^ Licurgo , 
de 'Lacedemoni j Arcb i t a , d i Ta ran to j F i -
l o l a o , de 'Tebani ' . 

A Roma , i l popólo fu iíi gran parte i l 
proprio fuo legislatore . A b b e n c h é íi pofifa 
d i ré i n qualche fenfo^ che i l Solone fia (la
t o i l loro Legíiiatore , a t tefoché i Decci t i -
" v i r i , i q u a l i í u r o n o c rea t i , per fare uncor-
po di l e g g i , ne p re íe ro molte di quelle di 
Solone. V e d i DECEMVIRI, e TAVOLE. 

L E G I T T I M A Z I O N E , un atto col qua-
le fi rendono k g i t t i m i i figliuoli natural! 
©d i l i e g i t t i r a i . V e d i BASTARDO, & c . 

Per la legg,e Francefe, i l padre e la ma
d r e , con t i m r í i i n ma t r imon io - , rendono 
1 loro í i g l i u o i i , generati avanti i l m a t r i m o 
n io , l e g i t t i m i j e que í la é chiamata h g i t i -
matio per fubfequens matrimoniurfi. 

I I jus di legi t t ímazione, fu una cofa igno
ta ai Pr incipi fin a l tempo di Cof t an t ino ; 
ma dapoi , egli é flato efercitato, damol t i f -
f i m i d i efñ-, G r i m p e r a d o r i Greci inventa--
r o ñ o diverfe fpezie di íegitt ima'z.íom. 

A n a ü a ü ® laicib i n poter del padre , di 
legittimare i l fuo figliuolo naturale , median
te una pura adozione ; purché egli non 
aveffe figliuoli l e g i t t i m i . - M a Giu f t ino , 
con la fuá C o í l i t u z i o n e , e Giu l l in iano con 
la fuá Novel ia 74. abolirono que í la legi t t i -
mazione^ teraendo che i l troppo facile acce í lb 
alia legit t imazione animaífe i l concubinato. 

, I n lúa vece , ñ a b i l i una maniera d i le-
gmimazíone , per raezzo d 'una lettera I m 
peratoria. Quelta rendeva" i baí lardi capaci 
^ giugnere agli o n o r i , ed anche d i fuccc-
üere all' credita , purché- le perfone foífero 
legnumate col conícnfo dc ' lo r gen i ton j lo 
ene s accorda colla legge C a n ó n i c a , 

i orno V, 
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ÍLEGITTÍMO P a ñ o . V e d i PARTO. 
LEGITTÍMA Terzana . V e d i FEBBRE. 
L E G N A M E da fabbrica, inchiude tu t te le 

fpezie d i legni tagliat i e flagionati, che fi ado-
prano i n diveríe parí i di íabbrica $ come ne5 
l avor i g r o í í i , di t r av i & c . n e ' l a v o r i f o t t i ü 
di commett i ture , d i íavola'ti & c . nel tor-
n i o , & c . V e d i LEGNO , FABBRICA , &C. 

L e fpezie d i un ta l legnamc f o n o i n m o l -
to numero ; no i folamente farem menzio-

;ne di alcune delle piu ufuali , e prendere-
m o i l da d i r í i , dalia Sylva di Eve lyn & c . 

i0 . Rovere) o Qnercia ^ 1 cui u f i n o n h a n 
b i í o g n o d i enumerazione : per reggere i n 
t u t t e le í l a g i o n i , e in t u í t i i t e m p i , non 
v ' c legno che lo agguagli ; qu indi i fuoi 
ufi ne' p a l i , nelle aíficelle , nelle i m p o í l a -
ture , nelle tavole , ne 'canceil i , ne 'balau-
í lr i , ¿kc. Per i lavori ne l l ' acqua non la 
cede quafi ad ahro legno ; e dove egli 
fia a l l 'ar ia edall 'acqua infierne e f p o í l o , nort 
ve n ' é a l t ró eguale ad eífo . 

2o. Olmo : que í lo legno tagliato t r a N o -
vembre , e Febbraio, é t u í t o fp ina , m i d o l -
lo o cuore , ed é fenza fugo , o umor ve-
getabile j d i ufo fingóiare ne' luogbi dovc 
•egli í l ia fempre o aU 'a fc iu t to , o ne l i ' umi -
do \ la fuá fermezza , ed i l fuo t igl iofo lo 
fanno -altresi idóneo per le r u ó t e , e pe'mu-
l i n i , & c . ne deefi tralafciare , che i l non 
eífer egli foggetto a romperfi e volare i n 
fcheggie , lo fa a propofito per tavole , é 
per pan che, da t ag l i a rv i íopra . 

3 o. Fa'ggio : 11 fuo ufo principale é ne' 
lavori^di tornio , del legnaiuolo , del tapezzie-
í e , o inc ro í l a to re ed in tavola tore , e fimili ; 
per effer egli netto , blanco , d i grana fi
na , non facile a piegarfi , ne a fenderíi ; 
nulladimeno egli é qualche v o l t a , e fopra 
t u t t o da poco i n qua , adoprato per legna-
me groífo di fabbrica; e fe íla fempre n e l l ' 
umido , alcuni fon d 'opin ione ch ' egli o l -
trepaíf i i n bonta la quercia . 

4o. Frájfino s e orno : i l fuo ufo é quafi 
univerfale egli é buono per le fabbriche , 
od a l t r i ü f i , dove poífa fiare aU'afciut to ; 
ferve per i l falegname , per i l tornidore » 
per i l bottaio , per l 'artefice d ' a r a t r i , per 
quello de 'carr i e delle ruó te , per i l giardi-
niere ; come pur ful raare , pe' r e m i , pe' 
ch iodi da nave & c . 

5o. M>cte : egli é raolto u í a t o nelle fab
b r i c h e f p e z i a l r a e n t e ne ' l avo r i in te rn i , per 

F fea-
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fcale, per pav imen t i , per t a v o l a t l , £ p e r l » 
maggior parte di opere d1 ornamento . 

6o. Noce : egli é d i ufo univcr fa lc , CC-
cetto che per le par t í efteriori delle fabbri-
cbc ; niuno altro legno é migi iore per ufo 
de ' legnajuoil da commett i ture e d a i n t a r f i i ; 
cffendo egli d i un colore bizzarro } c bru
n o , p iu che i l faggio , e meno íbgge t to al 
ta rio . 

7o. I I caflagm i dopo la quercia , é Wlc-
gname che piu ü ama e cerca da1 Legnajuo-
l i : egli é di gran durata. 

8o. Sorbo ^ íi ufa ne ' l avor i di commet t i -
í u r e , cfifendo di grana d i l ica ta , e a propo-
l i t o per opere d i ga lan te r ía o curiofita : egli 
da anche delle t ravi di coní iderabi le grof-
Cezza. 

9o. I I pioppo, Voppio) &.c. che pocodif-
ferifeono Tun dall 'al tro , fono mol to in ufo da 
poco in qua ín vece di abete; hanno egualmen-
te bella apparenza, e fono piu duri , e piu 
f e r m i . 

10o. Ontario) mol to i n ufo per acqu ído t -
^ i , o c a n n o n í ; quando é fempre al l ' umí -
á o , s1 indurifee come la pietra ; ma fe ora 
¿ u m i d o , ora a f c í u t t o , marcifee € fi g u a ü a 
«preñíffimo. 

T agito de g i l alberi da LEGNAME per fab-
ht'mke . — La í l ag ione ordinariamente co-
smincia verfo i l fined'Aprile, me rcecché la 
co r t ecc í a allora generalmente fi folleva con 
inaggior faci l i ta : d i maniera che quando 
s ha da tagliare una quantita grande di le-
,gname , lo Statuto ordina che c ío fi faccia 
s i i íora , per V avvantaggio de' conciatori di 
l ^ e l l i , V e d i CONCIÁR P e l l i . 

C o n t i í t t o c ío , le op in ion i e la pratica 
ciegli A u t o r i fon mol to di feordi , fopra quelT 
iarticolo deH'ot t ima ftagíone per i l taglio del 
iegname . V i t r u v i o raccomanda i l taglio d' 
A u t u n n o ; a l t r i vog l í ono in Decembrc , c 
Gennaro : Catone credea che fi doveí ícro 
4agliare g l i alberi dopo che avean portato i l 
f r u t t o , o almeno che i l loro frutto foflema
turo prima del taglio , i l che coincide coll ' 
opinione di V i t r u v i o . 

I n fa t t i , abbenché i l legno feortecciato 
í a p iu fogget ío ai vermi , tu t tavoi ta t ro-
v i a m o , che la quercia í i l v e ü r c , e molte al-
t re fpezie d' a l b e r i , fe íi tagliano troppo tar-
d i , quando i l fucchio comincia a r igoglia-
i c , fono mol to foggetti ai ve rmi ; laddove 

^'erfo la nacía d' i nTgr i i o , i l legno ,non gi t -
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í a fuor u m o r e , non trafuda, non íi fetíd® , 
né fi floree, o fa pe lo . Sarebbepercibgran 
pro e fortuna , fe íi t r ova í í e un m t t o d o 
d i conciar le pelli fenza la coiteccia ; ac-
c iocché f i po te í íe ro tagliare g l i alberi p iu 
per t empe , c si i l legname foílc meglio fta-
g iona to . 

G l i antichi avean un grande riguardo 
a l l ' e ta della luna nel tagliare i legnami . — 
Se punto vagliono le loro rególe , elleno 
fon quefre : Tag l i f i i l legno da fabbríche 
quattro g iorni dopo i l n o v i l u n i o ; alcuni d i -
cono , fi faccia nelT u l t i m o quarto . Pl inio 
ordina , che fi tagl i appuntino nel cambiar 
della l u n a , che fefuccede n e l l ' u l t i m o gior-
no del folftizio d ' i n v e r n ó , i l legno , dic ' 
e g l i , fara immorta le : Columel la dice che 
fi tagl i dal d i 20 della luna a l ^ S ; Cato
ne , quattro g iorni dopo i l pleno ; Vege-
z i o , dal d i 15 fin al 25 per i l legname áz 
valcell i ; ma non mai in crefeer d i luna , 
allora g l i alberi abbondando di umidi ta , che 
é la fola cagion di putrefazione. 

A l c u n i hanno anche riguardo alia tem
peratura, ed al tempo del g l o r n o ; vog l ío 
no che i l vento fia baffo, ne di Levante , 
né di Ponente ; eche non v i fia gelata, né 
u m i d o , né rugiada ; e perb non mai fi ta
gl i la ma t t ina . Finalmente qualche riguar
do s' ha purc alie fpezie de ' legni : 1'abete 
meglio é t a g l i a r l o , quando principia a gem-
m a r e , o germogliarc , si perché allora me
glio lafeia la fuá t ú n i c a , e pe rché i l le
gno , fecondo Teof ra f to , rendefi per que í lo 
mezzo ftupendamente durabile nell ' acqua. 
L ' o lmo , dice M . W o r l i d g e , deefi tagliare 
tra Novembre e Gennaio ; nel qual cafo egli 
fara t u t t o cuore o legno fodo , almeno i l 
fucchio o T umore vegetabile fara pochi í í i -
mo : qucita , egli agg íugne , é la fola fla-
g ione , per tagliare i l fraffi.no. A l c u n i A u 
t o r i aggiungono d i p i u , che nel tagliare i l 
legname, fi dee por cura , di ío l amente ta-
gliarlo fin al raidollo, e lafciarlo ftare fin
ché fia fecco ; col qual mezzo 1'umidita íi 
vuota a Üílle , che a l t r i m e n t í cagionereb-
be putrefazione. 

Stagionamento del LEGNAME . -- Dopo d* 
averio tagliato , e fegato , alcuni avvifa-
n o , che fi riponga ben fecco i n un luogo 
ariofo , ma perb fuor del vento e del So
lé , ed almeno libero dagli eftremí dcl l ' un 
e d d i ' altrp ¿ $ acc íocehé non c a l i , ma 
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fecctit egualmente, vogliono che fí cuopra 
d i flerco vacci t io . 

N o n ha i l / ^ ^ ^ da ftar d i n U 0 ' ma 
oiaccr diftefo, un pezzo í o p r a T a l t r o , con 
h fola feparaxione di «ort i zocchetti o te
ñ e infrappoftevi, per ovviare ad una certa 
mufTa, che contraggono fác i lmente ncl tra; 
fudar V n n fopra V altro ; donde benc ípet-
fo nafce una fpezie di fungo ; í p c z i a l m e n t e 
fe v i fon r lmaíc alcune par t í del fucchio . 

A l t r i avvifano che le tavole , 1c añ icc l lc 
& c . mcttanfi in qualchc gara , o acqua cor-
rente per pochi g i o r n i , d f i é e d i c í f rame ü 
fugo vegetales c quindi fí afciughino al Sa
le od a i r a r í a . C o n quefío m e t i ó , dicefi 
che fí efentano dalle fenditure , dagli Üor-
c iment i , dal gitrárfi , o piegarfi & c . ma 
contro alio feorciamento non v ' é r i m e d i o . 
M . F.velyn p a r t i c o l a t m e n í c raccomanda que
fío metodo per i l legno d1 abete . 

A l t r i vorrebbono , che i l kgne ñ fep-
pell i í íe nella té r ra y a l t r i nel grano o nella 
biada, ed ak r i che f i fco t ía f fe , e ñagionaf-
fe nel fuoco, fpezialmentc ne' legni da far 
p i l i e r i , o palí , o impoftature & c . che han 
da ftarc o nell ' acqua, o i n té r ra . 

I I Cav. Hugh Platt riferifee, che i Vene-
ziani rendooo arfiecio c ben fecco e í fagio-
nato i l loro legnams col fuoco di fiamma , 
continuamente vol tan dolo in giro con un i n -
gegno , finché fia quafi i nca rbon í to , anneri-
so , e v i fi fía fatta fopra una dura crofta 
í i e r a . 

Confervco-e i l LEGNAME . - Quando le 
tavole & c , fono fecche , í f a g i o n a t e , e fiífa-
te a ' ior l u o g h í , íi dee por cura didifender-
l e , e confervark' y a che runger le con o l io 
d i femé di- l i n o , con pece liquida-, od altra 
fímil materiaoleaginofa , mol to contribuifee i 

G l i Ollandefi confemano- le lor porte , i 
loro ponti levatoj , i loro foífegni , le loro 
faracinefehe & c . intonacandole con una rai-
í tu ra di pece e catrame , su cui han-no d i -
fíefí de'pezzetti d i chiocciole , e ' d ' a l t r i nic-
c h i , o conchigl ie , r idotte quafi i n polvere, 
e meíco la te con arena \ lo che incroifa cd 
arma ú legno prodigiofamente contro t u t t i 
g l i aflalti del vento e de l l ' i n t emper ie . 

I I / e ^ m e tagliato avan t l che i l fucchio 
fia onninamente i n quiete , é molto fogget-
to EU vermi per ovviare a che , a r ime-
«fcam , 11 Signor Evelyn ci da i l fecreto fe-
p e n i e , per aggrova t i í i imo . Met te te zo l íb 

comuile In una c u c ú r b i t a , con tanta acqua 
forte , che lo copra quat t ro dita a fondo ; 
dif í i l la te lo fino alia fecchez^a , lo che £s 
compie mediante due o tre re t t i f i caz ion i . 

Me t t e t e i l z o l f o , che é rimaftp nel fon 
d o , fopra un m a r m o , o in un v e t r o , e c o n 
l ' o l i o i n cui fi^ difeioglie , ú n g e t e i l legna
me. C i b , foggiugne l ' A u t o r e , n o n f o l o i m -
pedifee la ve rminaz ione , o v i r i m e d i a , m a 
conferva tu t t e le fpezic dei l e g n i , ed anche 
mol te altre cofe , come le corde, le r e t í , e 
g l i alberi da nave , dalla putrefazioneo nell1 
a r i a , o da l i ' acqua , o dalla n e v é , & c . 

M i fura del LEGNAME. Ved i MISURA . 
L E G N O , lignum , una foífanza folída , 

d i cui fon compofti i t ronchi ed i rarai de-
g l i alberi ; e che deriva i l fuo incremento 
da certi fughi della t é r r a . Ved i TRONCO , 
RAMO, &G, 

I I hgnq é tu t ta qtielía parte i n un albe^ 
r o , c h ' é inchiufa t ra la cortcccia, ed i l m i - ' 
d o l i ó . Vedi ALBERO, e CORTEGCIA . 

I l Do t to r G r e w , nella fuá Anatomiadel-* 
le Piante , ha feoperto , col mszzo del m i -
croicopio, che quel che noi chiamlarao le
gno i n un vegetabile , non oftante t u t t a 1» 
fuá fo l i d i t a , é folamente un aggregato d ' i n -
finisi canali. rainuti o cave fibre ; alcune 
delle q u a ü forgono e provengono dalia radies 
verlo a l l ' insu , e fono dífpofte in forma di ura 
eircolo j e le altre , ch ' egli c h í a m a infer-
ztonty tendono orizonfealmente dalla- fuper-
ficie al centro j cosí che s ' incrocicchian©5 
Tune Taltre , e fono infrat teífute come le' 
fila d' una tela di ragno . V e d i VEGETA-
ZIONE , SUGO &C. 

1 Legni fi diftinguono in diverfe fpezie , 
i n riguardo alie l o r n a t u r e , propr ie ta , v i r -
t t i , ed ufi . De l legno confiderato fecondo* 
le fue qualita , fia legno ut i le , o raro , o 
medic ína le & c . i l p r ine ípa l e é quello che' 
n o i chiamiamo legname dafabbriche, cioé-' 
che fi adopra negli edifizj , nelle macchir-
n e , ne ' fuol i , ne 'pav i raen t i , ne'foffitti & c . 
V e d i LEGNAME . 

I legni apprezzati per la l o ro r a r í t a e1 
cur iof i t a , fono i l cedro , V ébano , i l bojjo r 
\\ calambo, & c . i quali a caufa" della lo
ro ftraordinaria durezza, del loro grato odo-
rc , o del bel l i f e ío , fi lavorano e fanno i n 
tavole , in aftucci , ed i n a l t r i a rneí l cosi 
f a t t i d i vario ufo & c . V e d i EBANO & e . 

I legni medicinali fono i l guataco che-
P 2- §!í 
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g l i Spagnuoli chiamano UgnofanElo ^ Valoes ^ 
o agallochum j i l fa j jafras , i l nepmitjtftíM 
Ú fc!?7tal i \a. farfapari l la , V afpalathum , i l 
Ugno (T aquila , o pao $ aquila , & c . V e d i 
ALOE , SASSAFRAS , & c . 

I legni adoprati nella t in tu ra ,, fono i l le-
gno Indiano y i l Brafile ¡ 'A Campeche, & c . V e -
cíi INDIANO, BRASILE, &CO 

LEGNO Sottenaneo Fofjile. — V i fono di? 
verfi Juoghi , dove i l legno trovafi fo t to te r -
aia: o a t t e r r a to , rovefeiato, e fepolto inef-
ía fin dal tempo del d i l u v i o , come parec-
chi credono j o i n qualunque maniera i v i 
formato e p rodo t to , come fi sa che formad 
i l gagates. Ved i SOTTERRANEO j , I í o s s r L E ,,. 
GACATES , Sic, 

N o n ha m o h o tempo, che furono t r ó v a t e in. 
I n g h i l t e r r a , alia profondita di piü di cen-
tp p i e d i , diverfe enormi q u e r c i e c o n tu t -
í i i loro rami ; e che , per la loro fitua-
^ione ío t t e r r anea s avean contrat to un co
lor ñ e r o , niente inf t r iore a l g a g a t e s o l t r e 
l ina certa durezza , che di m o l t o forpaíTa-
va quclla d i ogni quercia v iva -- E' diff i -
cile concepire , come tais alberi í ieno cola 
po tu t i t ra íportarf i , fe,non fe per mezzo di una 
genéra le fovverfione de l l ' in te ro globo terre-
í i re nel tempo del D i l u v i o . . V e d i DILUVIO =, 

I I Signor Boyle fa menzione di una groífa. 
quercia fcavata da una miniera di fale, in 
T r a n f i l v a n i a , cosí dura ^ che non era facile 
lavorare i n eífa con i f l rumen t i di ferro ; 
p u r é efpoíla a l l 'ar ia , fuori delia miniera , 
d iventb cosí t eñe ra e, fracida, che i n . quat-
t r o g io rn i , íi poté fchiacciar fra le dita ... 
Di j f e r t . de j í d m i r . , Hung. E M . Derham 
oíferva T iífeífo degli alberi ú l t i m a m e n t e fca-
v a t i dalle, foife di . Dagenham, &Co, Philof* 
Tranf. N ^ . 33 5,,. Ved i M o s c o L 

Tagliare m LEGNO V e d i F A r t i c o l o , 
TACLIA RE o, 

M i f u r a d i LECNO V e d i V A r t i c o l o M i -
SURA O. 

Dipingere: i n . LEGNO *. V e d i T ' A r t i c o l o 
FITTURA .; 

Scolma in LEGNO o. V e d i F A r t i c o l o SCOL-
TÜR A > 

L E G U M E L:EGUMEN.5 „s, appIica da' Bo-
ta.nici , a' p i f e l l i a ' c e c i a l í e f a v e , & c . V e 
d i LEGUMINOSO A l c u n i vogl iono che fie-
no cosi;chiamati pe rché fi raccolgono colla 
solano y a. differenza , delle. biade 5 o del for-
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mentó-,, che fí m i c t o n o : Eo quod manu- lega*-
t u r , & non fecetur. 

T u t t a v o l f a g l i ant ichi Scr i t tor i fop raTag i i -
coltura con í ide rano i l formento , ed ^anche 
rape , e t u t t i i grani , e le radici per ufo-
f a m i g ü a r e , come legumina. 

L E G U M I N O S O , un'appellazione data a 
queile p ian te , che dan i e g u m i , o íemi i n -
ch iu í i nelle f i l i que , n e ' g u í c i , e í i m i l i V e - -
di, LEGUME ^ 

Ray mette per, leguminofe tutte le pian
te che hanno un fiorc papi í ionaceo , o g -
mi le ad una farfaila, V e d i PIANTA , e 
FIORE =, 

L E M B O ; , LIMBUS , F orlo e ñ r e m o de^ 
Solé o della L u n a , quando i l mezzo del d i -
feo é nafeofo. in un'ecli ífe di quefti lumiuar i ^ 
V e d i D i s c o , ECLISSE ,( &Co . 

LEMEO íi prende anco per F orlo eftre--
mo graduatoj di un a ñ r o l a b i o , d i u n q u a r -
to di circolo , o d ' a l t r o , fimile. iftrumento* 
m a t e m á t i c o 

Si ufa anco quefta. voce per dinotare i l i 
cerchio p r i m i t i v o i n una projezione della sfe-
ra i n p l ano . 

L E M M A , A H M M A ,, nella M a t e m á t i 
ca , dinota una previa propofizione , pofla. 
affine di fpianare, la Arada a qualche fuífe--
guente diraoflrazione. ; e #prefiíía o ai teo-
remi , per rendere, la. loro dimoftrazione 
meno in t r i ca ta ; o ai problemi , peragevo-
lare ed abbreviare la . loro r i fo luzione. C o 
s í , per provare che una p i rámide é un ter-
zo d i un . prifma , , o d i un paralleiepipedo . 
delF ifteífa bafe ed al tezza, con., e í fá ; la cuL 
dirooflrazione 5 nelF ordinar io m é t o d o é dif-
ficile, ed intralciata ; v i fi pub, premettere 
quefto /ÍWW^, i l quale é provato nelle re
góle, della Progreffione; che la fomma delle 
ferie, de' quadra t i , ne1 numeri i n . progreifio-
ne a r i t m é t i c a - , principiando da o , e pro-
cedendo v ia via 1 , 4 , 9 , 1 0 , 25 , 3(5 
&c<, é fempre fubtripla della fomma d i al-
t r e t í a n t i t e rmin i eguali al maí f imo ; od é 
fempre un terzo del maffimo termine m o l -
t ip l ica to per i l numero. de5 te rmin i . C o s í 
per trovare F infleífione^ di una; linea cur
va j . f i premette quefto lemma; che una tan
gente pub eífere t i ra ta alia data curva i n un , 
dato p u n t o . , 

C o s í , nella F i f í ca , alia dimofirazione di? 
molt i íTime. p ropof iz ion i , ta i kmmi fonc nc -
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cefTarj, edeonfi prima accordare ; efcmpigra-
4 i á , che non v i é penetrazione dt d imen-
fioni; che ogni materia é d iv i f ímle , & c . 
Siccome pur nella T e o r í a della M e d i c i 
na , che dove i l í angue circola , i v i c e 
v i t a , Scc. 

L E M N I A Terra , Térras LEMNÍA. , una 
forra, di t é r ra mcdkmalc , aftringente^, di 
tona confiftenza pingue , e di color roffic-
cio u ía ta negli íkffi. cafi che i l bolo . 
V e d i BOLO. 

E l i ' h a i l f u á nome á A r Ifoh di Lemms. ,, 
donde vicn portata pr incipalmente . 

M o h i , la formano in pañ i rotondi ,, 
e v i metton íbpra un' i m p r o n t a d o n d e e l 
la é anco detta teira. figillata . V e d i SI.GÍL-
LATA -

L E M U R E S , neir a n t i c h i t a , r i M b c h e 
f p i r i t i inquie t i d i perfone d i fon te , i . quai r i -
tornano, a fpaventare e tormentare i v iven t i 
V e d i MANES . 

Eg l ino fono g i l fleíTi , che le X ^ r w , le 
qual i g l i antichi, s ' immaginavano ch'erraf-
iero in to rno alia té r ra ,, per atterrire la. 
buona. gente , e per mole í la re : e gaftigare la 
ca í t i va . -- Per la quai ragione v i aveano 
i n Roma le £eüe dette Lemuria , i n f l i t u i -
te a fine di placare i . manes, o T ombrede" 
d e f o n t i . 

A c ú l e l o fpiega T an t íca nozione in torno 
ai manes, cosí : Le anime degli u o m i n i , 
fciolte da' legami del corpo , e libere ed 
efenti dal compiere le lo r funzioni corpo-
ral i , diventano una fpezie di Demonj , o 
d i Gen i i , un tempo chiamati lémures . --
D i qncf l i lémures , quei ch' erano amici e 
benigni verfo le loro famigl ie , . crano chia
m a t i lares familiares ; ma. quell i : ch'erano 
per l i . loro, d e l i t t i , condannati a continua
mente andar vagabondi , fenza. trovare al-
cun luogo d i quiete , e che fpaventavano; 
la buona gente , e nocevano alia ca t t i -
v a , , fono. voJgarmente ,chiamaí i . /¿zr t ' t í . . V e d i ; 
LARES.. 

U n Commentatore antico fopra Orazio 
ricorda , che i Rornani knveva.no lémures 
per remures ; la quai u l t ima parola era for-
mata áa. Remusy 'ú quale fu ammazzato da 
iuo fratello Romolo , e che era r i torna-
^ su la t é r r a per tormentar lo . V e d i LE-

S U A j u i c i o , offerva:, , che ne l l ' antica 

L E M 1$ Lingua Lat ina lémures íignifíca 1' anima d i 
un uorao feparata dal corpo con la m o r t e . 

L E M U R I A , o LEMURALIA , una fefta 
folennizzata a Roma i l d i nove di M a g g i o , 
per pacificare i manes á e ' m o i t i , ovver m 
onore áe Lémures . V e d i LÉMURES . 

L ' in f i i tuz ione di quefta fefta viene aferit-
ta a Romolo , che per disfarfi e l ibe ra r í i 
dal f a n t a í m a di fuo fratello Remo ( c h ' e g l i 
avea fatto uccidere ) che continuamente glr-
appariva davanti , ordino una fefia chia-
mata , dal fuo nome , remuria , o tíh-
mur ía 

Ne l l e lemuria , f i offerivano facrifizj per 
tre n o t t i confecutive, durante i l quai t e m 
po íi chiudevano t u t t i i T e m p l i degli D e i , 
né fi permettean raaritaggi . — V i erano 
molte. cerimonie in quc í la Fefta, pr incipal
mente dirette ad eforcizzare, o feongiurare 
i l émures , ed imped i ré le loro appanzioni 
o le loro mole í l az ion i d e ' v i v i 

L E N E Spir i tar Spir'uus Unís , nella Pro-
fodia. V e d i T Ar t ic t í lo SPIRITO . 

L E N I T I V O , nella M e d i c i n a , d i n o t a t a l o r 
un r imedio r i f o l u t i v o , ed ammol l i en te , che 
inumidifce le par t í egre , e difívpa un qualche 
acre, umore i v i r a c c o l t o . 

LENITIVO jvpiu frequentemente f i ufa p e r 
lafsativo . V e d i LASSATIVO . 

E / e í ^ r / o LENITIVO, é una fatta d i e l e t -
tuario gen t i l e , c o m p o í l o di fena , d i po ly-
podio , & c . c o s í detto , perché purga fá
cilmente , e con rifolvere .. V e d i ELET-
TUARIO. 

L E N T E , LENS , nella D iop t r i ca , pro-
priamente fignifica un picciolo ed oblongo' 
vet ro , della figura di nna. lenticchia , m a 
f i eftende ad ogni ve t ro ópt ico- , non m o l -
to g r o í f o , i l quale o raccoglie i raggi del
la luce i n un p u n t o , nel lor paffaggio per 
eífo , o l i difperde p iu lungi , e l i s k r g a , 
fecondo le leggi della r i f razione. V e d i V E -
TRO , LUCE , RAGGI , & c . . 

Le Xe^íi hanno var ié figure; cioé , elle fono» 
terminate da var ié fuperfizie , donde acqui-
í tano varj n o m i . Alcune fono piane da una 
parte e conveffe dall5 altra ; altre conveíi 'e 
da ambe le par t i t u t t ' e due queftc chia-
manfi lemi conveffe,-.-- I n o l t r e , alcune fo
no piane da una parte , e concave dall ' a l 
tra j ed altre fono concave da ambe le par--

t i „ e si le pr ime che le feconde d ' o r d i n a 
r i o . 
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fio fi novfirano fra le !ent¡ conmve; iMSce*-
ché , quando vengon dif l in te , la prima é 
chiamata plano cóncava- . — A l t r e parimenti 
fono concave rfa ambc le p a r t í ; altre fono 
concave da una parte , c convefie dall ' al-
tra che fon cKvÁmztelenti convelfo-eoncavc ., 
o concavo-convejje , í écondo che i ' una o V 
altra fupsrfizie é p iücurva - , oduna porzione 
diunasfera mino re . V e d i CONYESSO , CON
CAVO, & c . 

E g l i é q u í da o í le rvare , che in ogni 
lente terminara in una delle pr-ementovate 
manie re , una linca retta perpendicolareal
ie due fuper-iizie , chiamafi' V aííe ( axis ) 
della Ume.. — I I qual aífe , quando ambe-
due le fuperfízie fono sferiche , paffa per 
ambo h loro ceatri j ma fe una di cííe é 
p i aña , ella caica perpendicolarmente fopra 
que l la , e va per lo centro-deli 'al tra . Ved i 
ASSE . 

Quella lente , una delíe c-ui fuperfízie é 
c o n v e í í a , e Tal t ra é concava, é chiamata 
un menifeus-y le di cui p ropr ie ta , vedifoífio 
MENISCUS . 

V e d i anco la T e o r í a deile LENTI dima-
í l ra ta fotto RIFRAZIONE; e la fuá applica-
zionc , fotto MICROSGOPÍÜ , TELESCOPIO-, 
USTORÍO-VETRO, F u o c o , F o c u s , & c . 

A l c u n i confinano le lenti nei d i á m e t r o 
di cinque o lei l inee , e voglionochequel ie 
le quali ecce,dono queito d i á m e t r o c h i a r a i r ü 
vetr i lenticular/. 

Le lenti, vengon di íUntc , rifpetto alia ma
niera della loro preparazione, in macinate< •> 
Q ¡regate ^ e f o j j a t e . 

LENTI Joffiate, fono piccioli globetti di vg-
t r o , fulo e h q u e í a t í o alia fiamma d i una iam-
pana, o di una torcia . V e d . L M i c R o s c o p i o . 

M a la figura di queí le é rare volee c ía t -
ía \ o l t r e , che i l fumo della: lampada s' at-
tacca alia, luperfizie , nel liquefacimento •: 
^er le quali due ragioni y queile Lenti deca-
dono dalla chiarezza di quelle che fono 
macina te , o la,vorate, e polite in piccoli ba
cín i , o p ia t t i di rasne. -- E'ora trovato i l 
fecreto di far quefte di una picciolezza cíqui-
fita , cosí che alcune di cííe non ccccdono, 
nel d i á m e t r o , l a , f e í i a . parte di . una l i n c a , 
e- t rovaní í in^randjrc g l i oggetti pií i m i l l i o n i 
di v o l t e . •• 

Maniera d i macinar le LENTI . — U n pic
hólo pemtdi,ratse í l cementa allí eflremi-
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ta delta m a z í a di una fpezie di t o r n í o $ 
e íi t o r n i í c e , fmché formi un p ia t to , obs.-
cino del d i á m e t r o della lente ríchiefta . — 
Quindi un pezzo di chiaro vetro cementafl 
od attaccafi íur una delle fue bande piat-
t e , a l l 'ef t remita di un picciolo zocchct tc , 
coa cera ñe ra di Spagna v e cosi raacinaíi, 
fulla parte non. cernen tata , fopra una pie-
i r a , o m o l a , con deM'acqua, fin che eg!>í 
abbia a c q u i ü a t a a u n d iprc í ío la figura 
concava. -- Si fínifee nel tornio , giranda-
lo nel hacino , coa fott i ie , fina e urttida 
fabbia , o polverc di pietra . La polvere,. w 
fabbia v i fi dee replicar, d i frefeo , finché 
la lente appaía ben rotonda^ quand'ella é 
veauta a quel punto , íi ceífa di prendere 
nuova polverc , ma íi continua a tornir la 
o girarla nel hac ino , finché i r imafug l i d e l 
la rena fien d i v e n u ü cosí fini , che 1' han 
sia polita e l i fc ia ta . . -- C i b fi conofee 
quando, dopo averia nonata ed afetugata,»-
vedefi dipinta su la fim fbperíizie T i rama-
gine della finefira del luego j fe n5 , fi ba-
gna nelT acqua fenza altra fabbia , e fi tor-
nifee, finché abbia acquirtata 1' intera po-
l i tu ra , o i l lu i l ro . - 11 hacino allora 
cuopre , nel di den t ro , con due o t r ema
ní o falde d i tela » e la pul i tura fi finifee 
con polvere di ftagno calcinato , o con t r > 
poli d i Venezia a m m o l l a í o nell1 acqua . — 
Si conofee c h ' e l l a . é p e r í e t t a m e n t e lifcíata;S;¡ 
quando gua rdándo la con un ingranditore , 
non v i appajono graffiature , . o fcgni della 
rena . — I I cemento a ü o r a fi rompe via 
e fi cementa la parte gia polita o lifciata»,, 
per lavorare e macinare 1 'altra, come pri--
ma-fi é detto fin tanto che g l i o r l i della 
lente fien diventat i acu t í , ed ella fia pe?-
fettaraente luftrata fu i funa e fu l l ' a l t r a par
te . — C i b fatto , fi lava nello fpir i to d i 
v ino . , per toglierne. t u t t i g l i avanzi d e l k 
cera. 

Quamo alie LENTI cenveffe^ . \ t leggi del
la loro r i f raz ione , cd i loro eífetti a quel
la conne í l i , fono , come fegue . — i P. U n 
raggio di luce E , G . , v ic íno a l f afTe ( Tais. 
Optica^ fig. i . ) e parallelo ad eífo , batten-
do fulla luperfizie p i a ñ a d i u n a / ^ í e plano-
c o n v e í í a , direttamente oppofta al eorpo l u -
rainoío , dopo la refrazione concorre coll3 
afle nel punto F : e fe C é i l centro d e l k 
GpnveíTitkj C F fara a F L ) cioé la diftan-
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r a del 'centro dal punto al conrorfo , 0 dal-
í b c u s , farvaalla d i ü a n z a del centro nclla íu-
perfizie convel ía , nella ragione delia ixfw 
c lone . V e d i RIFRAZFONE. 

I m p e r o c c h é cffcndQ la fuperfizjc pian* 

a-a^io E G é perpendicolare i d A B } e per-
cib p ^ r k noB-rifratto in H : cosí ci col-
»ifce ín A H B , í emprc paraUelo al l ^aíie j 
e pero venendo fuori da un r n e í z o pííi den-
í o in un plíi raro , Incontrera l ' affe .della 
¡ente in F ; e di tal maniera , che C F fa
j a ad F L nclla ragionc del Cmo dell 'ange
lo rlfratto al fino dell ' angolo d' incl inazio-
n e : ficcome dimoftrafi ío t to i ' A n i c o l o R t -
FRAZIONE. 

Se dunque la rifrasione facciaíí fuer da 
una k m e di vetro nell ' aria C F : E L : ; 3 : 2 , 
€ perb F L = : 2 C L . Vale a dirc , i raggi 
para l le l i , v ic ino a l l ' a íTe , concorreranno con 
cífo alia diftanza del d i á m e t r o . -- I n o l t r e , 
fe la rifraxione foíTe da una i fw^d ' acqua , 
cioé da una lente plano-con ve íía empiuta d' 
acqua, C F : E L : : 4 : 3 , e pero F L r = 3 C L 5 
i . e . raggi paral ie l i , vicino a l l ' a í f c , concor
reranno con eífo alia diftanza di mezzo 11 
d i á m e t r o . C o s í che fe una candela accefa 
fia pofla nel focos d i una lente plano-con-
veífa , c ioé nel punto F , d i ñ a n t e dalla fu-
perfizie della lente A L B , la lungbezza del 
d i á m e t r o ; e dalla fuperficie della l-ente d' 
acqua , mezzo 11 d i á m e t r o , i fuoi raggi , 
dopo la rifrazione , diventeranno paralleli . 
V e d i RIFRAZIONE . 

2o. Se 11 raggio K I , ( Tav.Opticafig.2. ) 
v i c ino a l l ' aífe di una lente plano-conveiTa , 
€ parallelo ad e í ío? percuote la fuá fuper-
fizic conveíTa A H B , dopo una doppia r i 
frazione , incontrera Taífe in F ; cosí che 
H G lar a a G C , e G F a F H , nella ra-
gione della r ifrazione, 

Iraperocche 11 raggio K I , parallelo alP 
'aífe E G , in v i r t u della prima rifrazione in 
I , tendera al punto G , cosí che G H fara 
a G C nella ragione del feno dell 'angolo d' 
inclinazione ai feno degli angoli refratti : 
^ercib , in virt í i della feconda rifrazione 
* n L , egli concorrera con 1'alie i n F ; cosí 
che G D fara a F D nella ragione del feno 
deU'angolo r i f r a t t o , al feno dé l i ' angolo d ' in -
c-linazione. Ved i RIFRAZIONE . 

^ p s i che dati , 11 femidiametro , e la 
f-roilezza ddla ¡eme p lano-conveí ía , infiem 
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colla mgione della rifrazione , fe ne deduce 
un m é t o d o di determinare i l foco de' raggi 
paralleli percuzienti la fuperfizic conveí ía . 
I m p c r o c c h é 

D i qua nenafce , che^, fe la toré vetro , 
F D = 2 C H — i H D . Cos í che fe due 
terzi della g ro í l e z / a della lente non í ieno d i 
conficlerazione o momento alcuno ( come 
in pratica d 'ordinar io addiviene ) i raggi pa
ralleli concorreranno coH'afie alia diftanza del 
d i á m e t r o d a l l a / m e , anche quando colpifco-
no la fuperfizie convefla. 

D i maniera che^, quanto al luogo del fb* 
co , egli é t u t t ' uno , o -fia che fi v o l t i ad 
un luminare di raggi paralleli la fuperfizie 
p iaña , o la fuperfizie conveíTa ; abbench^é 
appaia, e dalla fperienza, e dai calcoli t r i -
g o n o m e t r i c i , che v i fono piu raggi un i t i i n 
un minore fpazio-, fe fia voltata verfo i iSo* 
i-e la fuperfizie conveíTa, che fe la plana. 

Se la lente folTe piena d'acqua, F D izr 3 C H 
— 5 - H D . 11 perché fe 7 H D non fon d i 
momento o non computab i l i , F D = : 3 C H , 
o fe - I H D non é di momento , F H = 3 C H . 
Laonde raggi paralleli e v i c i n i , fi unifeo-
no alia diftanza di mezzo 11 d i á m e t r o , fe 
la rifrazione é nell 'acqua , anche quando la 
fuperfizie conveíTa viene oppofta al corpo 
l u m i n o f o , Quindi parimenti forge un m é 
todo di determinare 11 foco de'raggi paralle
l i percuzienti una lente conveíTa da ambe le 
p a r t i , dati i due f e m i d i a m e í r i , e data la g ro í -
fezza della lente-. 

Su quefti principj é fondata la í l r u t t u r a 
del ve t r i uftorj r i f rangent i ; la luce del So
lé , ed i l calore a u m e n t a n d o ü eccedente-
mente nel foco di una lente , fía conveíTa , 
o fia plano convefla j perocché i raggi che 
cadono paralleli a l l 'a í fe della k m e , fono r i -
do t t i in un piu angufto fpazio ; d i modo 
che non é maraviglia che abbrucino alcuni 
corpi , che ne liquefacciano degli a l t r i , e 
producano al t r i ftrani fenomeni . V e d i USTO-
mo-Fetro . 

3O. Se un corpo luminofo fia collocato 
in un foco dietro una lente , o plano-con-
veíTa, o conveíTa da ambedue le par t í ; o 
fia egualmente , o fia inegualmente , i rag
g i , dopo la rifrazione , diventano pa
rallel i . 

Q u i n d i , col mezzo di u n a / m í conveíTa, 
o di una piccola bollicella di vetro piena 
d ' a c q u a , un ' i n t en f i f f ima luce puoffi g i t t a -
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re ad una grande d i í l anza . V e d i SPEC-
CHIO . 

E cío ne porge e fomrainí f t ra la flruttu-
Ta di una lampana, o d i unalanterna , d i -
retta a girtare un lume intenfo ad una 
iramcnfa d i ñ a n x a : i m p e r o c c h é eí íendo una 
lente, conveíra dall ' una e dall ' altra parte j 
collocata oppo í ramen te ad uno fpecchio con
cavo , fe nei foco c o m ú n e di ambcdue fi por
ra una candela accefa, od uno ftoppino ac-
ce fo , i raggi r i f ra t t i indietro dallo fpecchio 
alia lente (aranno paralleli g l i uni agli al-
t r i ; e dopo la rifrazione converge rán no , 
f inché concorrano , alia didanza del femi-
d i ame t ro , dopo di che di bel nuovo di ver-
ge ra n no . - M a e í í endo par imenti la can
dela nel foco del la lente , i raggi ch'ella g i t -
t a fulla lente faranno pa ra l l e l i : e percib un 
m o h o intenfo lume incon t rando í i con un al-
t r o egualmente intenfo , a l ia 'd i f tanza del 
d i áme tro dalla lente, la luce fara prodigio-
i a : e benché ella i n appreffo vada decre-
í c e n d o , non o í l a n t e , i raggi paralleli e d i -
vergenti procedendo infierne per lungo cam-
m i n o , ella fara una luce aífai grande ad 
nna mo l to grande dif lanza. Le lanterne d i 
q u e ü a fpezie fono di un fervigio notabile , 
i n terapo d i notte , per difeoprire oggetti 
r i r a o í i \ e fi adoprano con riufci ta dagli uccel-
l a t o r i , ed ai pefeatori, per adunare la lo r pre
da , e poter farne c a í t u r a . 

Se richieggafi di trafmettere ne l l ' ifieífo 
t e m p o , la luce i n diverf i l u o g h i , come per 
diverfe flrade, & c . s'ha da accrefeere i l nu
mero delle lent i e degli fpecchi . 

Se i l corpo luminofo , collocato nel fo
co , é di eftefa p iu grande , i r a g g i , feor-
rendo da pun t i fenfibilmente di f lant i g i l uni 
dagl i a l t r i , non poífono eífere paralleli \ 
m a c o í l i t u i r a n n o diverfi t r a t t i , o feparate 
part icel le e porzioni d i raggi , parallele 1' 
une alF a l t r e . 

3o. Le i m m a g i n i degli oggett i oppofti 
i n una qualche maniera ad una lente con-
veífa , vengono ef ib i te , i n v e r í a r a e n t c , o ro-
vefeiate, nel fue foco . 

Q u i n d i , fe vena applicata una carta ad 
una lente conveíTa , ( fpezialmente i n una 
fianza o feúra ) alia difianza del fuo foco , 
le immag in i degli o g g e t t i , sfavillando fovra 
e í fa , faranno i v i rapprefentate dif t intamen-
t e , e ne ' lor naturali c o i o r i ; ned c infa t t i i l 
foco de ' raggi f o l a r i , al tro fuorché Tinima-" 

glnc^dcl Solé -. -- Qu ind i neglí ecliíTi í b W 
r i , f immagine del Solé , cosí ecliífato co
me egü é , íi puo far arderé m e r c é di una 
lente grande fopra nna tavola , & c . f e n ó m e n o 
curiofo e d i le t t evo le . 

Qu ind i a l t res i , fe una lente conveíTa , d i 
qualunque fo r ta , venga efpofta ed a p i u v i -
cini ed a piü l on í an i oggetti , ed una car-
la nel i ' ilieífo tempo venga applicata cos í , 
che riceva le immagin i degli oggetti d i f t in-
tamente, la diflanza del foco dalla lente , e 
d i la i l d i á m e t r o della conve í l i t a , fi poífo
no determinare-. 

4o. Se uno fpecchio concavo fía cosí col-
looa to , che una immagine i n ve ría , f ó r m a 
l a dalla rifrazione per una lente^ t rov i f i t ra 
i l centro ed i l foco , od anche di la dalcen
t r o , ella fara di nuovo r ivol ta ta per riflef-
f ione , e si a p par i ra eretta ó d i r i t t a nel p r i 
mo cafo di la dal centro ; e nell ' u l t i m o , 
tra i l centro ed i l foco . , Su quefii principj 
c fonda ta Ja Camera oícura . V e d i CA-
MER A , 
• 5o. I l d i á m e t r o de l l ' immagine d i un og-
getto delineato di la da una lente convef-
la , é a l l 'ogget to ftefso nella ragione della 
diftanza dell1 immagine a quella dell1 og-
ge t to . 

Po iché adunque V immagine di nn ogget-
to p iu lontano é meno d i ñ a n t e dalla lente 
che quella del p iü v ic ino , T immagine del 
piu lontano fara minore che quella del piu 
v i c i n o . V, perché la diftanza delTiramagine 
dalia lenti é piü grande , fe la lente é un 
fegmento di una sfera piü grande, che fe d i 
una m i n o r e ; di qu i avviene che 1' immag i 
ne fara maggiore nel p r imo cafo che nel fe-
condo. L ' immagine adunque fara di tal ma-
gnitudine , della qual farebbe , fe rogge t to 
aveffe a fplendere dentro una fianza ofeu' 
ra per raezzo aunp icco lo f o r o , ful muro , 
alia fteífa diftanza dal foro , alia quale é i l 
foco dalla lente . .- Quanclo un oggetto é 
meno d i ñ a n t e da una lente , che i l foco d i rag
g i paralleli , la diftanza dell ' immagine é 
maggiore che quella de l l ' ogge t to , a l t r imen-
t i la diftanza dell ' immagine é minore che 
quella dell ' ogge t to ; nei primo cafo pero F i m -
magine é piü grande dell ogge t to , nel fecon-
do p iü piccola. 

Se le i m m a g i n i fien re fe piü grandi de
g l i o g g e t t i , elieno non appariranno di f t in-
tamente j pe rché in quefto cafo v i . fono piü, 

po-
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pocht raggi adunati dopo la r i f ra i ione nel 
medefirao p u n t o ; donde avviene, che i rag-
g i procedenti da diverfi punt i di un oggct-
t o , terminano aeü'i íWífo punto di un i m -
m a p i n s , i l che é cagioti deüa confuOone . 
D i qu i raccogüefi , che P apertura medefima 
d i una Unte non pub ammettsrG i n o g n i ca
fo fe vogl iam tener appartati i raggi che 
producono confufione- T u t t a v o i t a , abben-
ché 1' immagine fia allora piíi d i í l in ía , qlian
do non fono a m m c ü i raggi , fe non quell i 
i / ie ino a l l ' afle , nulladimeno per mancanza 
¿ i raggi 1'immagine fara fofea . Ved i APER
TURA. 

(5o. Se I ' occhio fia coiiocato nel foco d i 
una lente c o n v e l í a , un oggetto veduto per 
cíía appare d i r i t t o , e ingrandito nella ra-
gione della di fianza de l i ' o g g e í t o dali ' oc
c h i o , a quelia de!!'occhio dalla lente, fe é 
da pre í ío \ ma in f in i t amen te , fe é da l u n -
gi . V e d i M I C R O S C O P I O \ vedi anco 
PRISMA. 

Quanto alie LENTÍ concave, le lor leggt fo
no le feguenti . — I O . Se raggi p a r a ü e i i p e r -
cuotono una lente plano concava K L , cd 
F C é ad F B nella ragione della r i f raz ione , 
i raggi divergeranno dal l ' aflfe , ed i l punto 
di divergenza , o difpcrfione, chiamato i l 
foco v i n u a l e , fara F . Vedi T a v , Optica , 

I m p e r o c c h é i ! raggio H I , parallelo all5 
afte, é pcrpendicolare a K L , e perb paí íe-
ra non-rifrat to in E . Laonde i F C eflfen-
do ad F B neí ia ragion della rifrazione , 
F fara i l foco virtua.'c . Ved i RIFRA
ZIONE. 

Se dunque la lente é vetro , F B = r 2 B C ; 
i . e. i l foco vir tuale F h ñ diftante dalla 
lente K L lo fpazio del d i á m e t r o 2 B C . 

Se la rifrazione é ne l i ' acqua , F B = 3 B C ; 
l e . i l foco virtuale F fara diftante dalla lente 
K L un d i á m e t r o e raezzo 3 B C . 

2 ° . Se i l raggio A E , parallel© a l l ' aíTe 
F P , percuote una lente concava da ambe 
je p a r t i ; e si F C ad F B , come I P a P H 
iíia nella ragione della rifrazione ; ed 
J.fP: P H : : F B : B G ; G fara i l punto di 
oilperfione, od i l foco v i r t ua l e . Vedi T a v . 
0 p t ' fig. 4. 

ptrcib la rifrazione facciaíi in una 
/ ¿ T T ' 5 ie fomme dc ' femidiametr i C B 

ed H l laranno al d i á m e t r o della c o n c a v i d 

Tomo K ' COmC 11 f c m i d i ^ t r o d e l l ' 
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ak ra C B , aila diftanza del foco v i r tua le 
dalla lente B G . 

Q u i n d i p e r c u o t e n d » i raggi folari una/í«-
U concava, la loro l u c e , dopo la r ifrazio
ne 1 fara conf idc rabüraeo te indebolita ; d i 
maniera che refFetto delle / m í / c o n c a v e é 
oppo í lo a qucllo delle convefle. 

3° . U n oggetto veduto per una lente con* 
cava , appar e r e t t o , e d ig i inu i to in una ra
gione comporta delle ragioni dcllo fpazio neU'l 
a í í e , tra i l punto d ' inc idenza , cd i l pun to 
al quale un raggio obl iquo paíferebbe fenza 
r i f raz ione , alio fpazio nell'aiTe tra 1'occhio 
cd i l mezzo dell oggetto ; e dallo fpazio 
nel medefimo aíTe tra 1'occhio cd i l punto 
d' incidenza, alio fpazio tra i l mezzo dell* 
oggetto ed i l punto a cui i l raggio o b l i 
quo paíferebbe fenza la r i f raz ione. 

A n c o r c h é le proprietk delle lent i fieno 
ftate qu i confiderate principalmente in r i -
guardo ai raggi cadenti vicino a l l ' a í í e , e pa-
ral lc l i ad e í í o ; nulladimeno é faci ledi trasfe-
r i re i l raziocinio ai raggi piíi r imor i dall 'af-
f e , e cadenti in ogni direzione . Cos í n o i 
poffiam diré univerfalmente , che in una len
te c o n v e í í a , t u t t i i raggi paralleli diventano 
conve rgen t i , e concorrono in un foco ; che i 
raggi divergenti o diventano men divergen-
t i , o corrono paralleli , o conve rgono ; e 
che i raggi convergenti v ieppiü convergono : 
T u í t e ie quali altcrazioni fono piü fenfíbilí 
ne' raggi obl iqui , che ne' perpendicolari , 
a cagion che gl i angoli d ' incidenza i n que
do cafo fono m a g g i o r i , 

N e l l e lent i concave t u t t i i raggi paralleli 
diventano d ive rgen t i , i raggi divergenti d i -
vergono p i ü ; i raggi convergenti o conver
gono meno , o di ventano paralleli , od efeo-
no d ive rgen t i : tot te le quali cofe raiheano 
si ne' raggi o b b h q u i , come ne' raggi diret-
t i , ma piíi fenfibilmentc ne' p r i m i . 

LENTE, LENS, o LENTICULA , fu par i -
raenti i l nome di una fpezie di pefo appref-
fo i Romani ; c ioé la cent' ot tava parte d i 
una drachma; cguale ad un grano ~ . V e 
di DRACHMA, e GRANO. 

L E N T 1 G G I N I . piccoie , e fofehe raac-
c h i c , fparle fulla pelle della faccia , o del
le m a n i ; particolarmente nelle pellí le p iu 
belle c piü d i l ica te ; nella í l ag ione calda , 
dopo di cíTere fíate efpofie al Solé , ed 
a l l ' aria ; fó rmate de' vapori fulíeinoíi , 
ingaggiat i e coagulati nella pel le . V e d i i l 

G di-
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difcorfo íopra la Pc l le , di T u r n e r , pag. 
256. 

Sonó chiamate ín latino lem'tginet , dal
la loro raflbmiglianza nella mole e nd colo
re sd una Icnticchia : gl' Ingíeí i le chiama-
no freckler; i Francefi , rouffeurs, e brande 
Judas; gl'Italiani roffore , c lentiggine . 

L e kn t igg im par che fieno únicamente la 
parte terreí íre, oliofa e faüna del íudore , 
ritenuta nel plexus , o nelle m a g ü e della 
pe!le . Mentre il liquor acqueo, ch' era il 
loro veicolo , é fvaporato per il calor del 
corpo , queñe piu groffe parti fi aecumu-
iano a gradi a gradi, finché le maglie fon 
piene. 

Alcune parti di q u e ñ o fudorc , continua
mente íUllano per la cutícula ; e fendo di 
una natura vifeofa, ritengono la polvere j 
e la fozzura, che vola interno alia faccia . 
Q u e ñ a vifeofa materia fulla fuperfizie delle 
lent iggini , vi fi ferma ed attacca, non ol ían
te qualfivoglia ripetuta fpazzatura , che piü 
toflo la condenfa , e la preme piu addentro 
nelle cavi ta . 

Trovan fi piíi attorno del nafo , che al-
trove , a cagicne che la pelle ivi é piíi 
diñefa , e confeguentemente i pori piu 
patenti , ed atti a ricevere la polvere , 
&:c. 

N e feguc, che appena vi pub effere un 
adequato rimedio , o prefervativo dalle len
t igg in i . I rimedj temporanei vi fono , i 
quali non fan che tirare fuori e diffipare la 
materia che é gixa raccolta: ma gli fpazj fi 
riempiranno di nuovo col tempo. 

I I fíele di bue m i ñ o con allurae, e do-
po che V allurae ha precipítalo , efpoí lo 
tre o quaítro mefi al So lé in una caraffa 
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chiufa, fa vedere il Signor Homberg , che 
c uno de' migüori rimedj contro le lentig
g i n i . Egli agifee come un l ixíviura ; entra 
nc' pori , e diluifee c feioglie i! coagulum 
delle lent iggini . M e m . de C Jlccad. R . des Se, 
j í n n . 1709, 

L E N T I G O , un male c u t á n e o , popolar-
mente chiamato dagl' Inglefi freckles , dagiv 
Italiani l en t igg in i . Vedi LENTIGGINI. 

LENTIGO, é un termine ufato ancoradat 
Dottor Quincy per una eruzione lentiggi-
nofa o lattimofa su la pelle i qual é quel-
la. fpezialmente , che é ordinaria alie fera-
mine , nel tempo di poter divenire i n -
cinte. 

L E N T I S C O , i l legno di un albero fera-
pre verde dell' i í leíío nome , di qualche 
ufo nella medicina , egli é aflringente , 
e fortificante , e molto ufato per denti-
fricio. 

Contiene una certa gomraa , o refina • 
moho fomigí iante al mafiiee , o piuttoflo 
il mafiiee fleflb, od incenfo di Perfia , co
sí altamente commendato da Strabonc . 
Vedi MASTICE. 

II lentijcus ha a un dipreífo le fteífe pro-
prieta che il fantal ; ma ha piíi in sé del
la terebintina, e qualche voíta paffa per ori
na . Vedi SANTALUM. 

L E O N E , LEO, i l quinto de'dodici fegni 
del Zodiaco. Vedi STELLA , SEGNO, e C o -
STELLAZIONE. 

L e ftclle nella Coftellazion del Leone , 
nel Catalogo di Tolomeo , fono 32 , nel 
Tychoniano 37 , nel Britannico 94; i nomi , 
i luoghi , le latitudini , e le rnagnitudini 
delle qual i , fono come fegue. 
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N o m i e J í tuaz ion i del le 
Stelle. 

Qaella nelle narici 
Neü'unghia o dito piu avanz. de! pié d'in. 

Nel l 'apertura delia bocea 
N e l t e n t ó dito del p ié d'innami fett. 

5-
Settentr. e fegu. nella zampa 

10. 
Segu. nel pié d'innarm merid. 

N e l preced. ginoecbio 
Merid. delle tre nella teña 

15-

La Media delia teíla 
20. 

Sett. nella te í la 

Appuntino davanti al cuorc 

N e l fegu. ginocchio 
Merid . delie tre nel eolio 
N e l petto di fotto al cuorc 
I I cuor del L e o n e d e t t o Regulut 

3o-

SetÉgntr. nel colla 

mer. 

Longitudint 
era 

• 

35-
e fuífegu, n d eolio 

40a 

0 J * 
10 57 28 
17 12 57 
17 29 46 
13 32 Í3 17 19 44 
17 50 1 
17 14 2Ó 
1421 5 
20 O 3 
14 24 14 
14 45 14 
19 5Ó 8 
13 42 32 
19 10 4 
15 22 16 
20 30 28 
20 49 20 
18 7 32 
21 31 2 
17 27 3-5 
17 6 2<5 
23 49 32 
22 3 5 
23 o 52 
24 24 12 
24 59 4 
23 34 24 20 5 36 
25 31 20 
24 44 o 
25 45 10 
23 11 12 
23 13 4i 2(5 46 1 
23 30 52 

25 22 25 
25 ^ 5 27 29 23 
o 47 10 

?r o 50 39 
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Latitudiae 

10 23 
35 

* 
5i 
27 24 22 

51 27 
11 22 

4 41 12 
o 152 
9 55 48 
ó 59 47 
10 41 9 
11 23 26 
3 4ó 50 

^ 21 3 
0 19 3 
9 41 4 
1 33 23 1 42 11 
7 32 5S 
1 9 33 

10 45 1 
12 19 29 
3 25 39 
2 37 58 
o 1 25 
3 51 45 

56 18 
50 20 
26 15 
26 38 
8 45 

2 i 10 
11 55 37 11 50 13 
2 48 7 

11 37 13 
8 2d 51 
8 47 27 
4 24 54 
3 20 14 
i 2 27 

5* 

6 
5 

B 7 8 
7 

3 4 

ó 
<5 

3 4 
7 
7 

4 5 
A 7 ó 
A 
B 

A s 
B 1 
B 

6 
6 
3 
6 
6 

6 
i 
6 
6 

5 ó 

G 2 
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N o m i e fituazioni d s lk 

Stclle % 

Preced. e minore 
Preced. di tre nelia pancid 
N e l l ' ax i l la 

45-

Informis 40 dell' Urfa M a j . T y c h . 

Anter. dclle dae su la í c h i c t u 

N e ! raezío della f c h i e i u 
Settcnlr. di U t nella panciaj 
Merid. e fufs. nella panela 
Sufscg. fopra la fchiena 

55-

Merid. di tre fotto la panda 
Media fotto la panela 
Fíeced« ne' lombi 

Sctt. d i tre fot ío la pan cía 

U n a lucida fegu. o g ' l o m b i 

M e r i d . nell5 anca 
S é t t . nel l 'anca 

70, 
Quel la fopra la lucida ne7 l o m b i 
Sett. d i due nella cofeia 
L a davant i alia zampa la pivi addicir© 

N e i gareteo 
M e n x L nella cofeia 

f i? 

o3 L o n g i í u d i n c 
Ero 
3 

42 45 
7 58 
3 4o 

24 5 
49 23 

Latitudine 

Ü 

a 
24 50 58 
0 55 30 

27 49 14 
29 9 l 5 

1 30 14 

3 l 9 21 
5 21 19 
i 10 21 

10 34 32 
8- 53 3 5 

5 » 
33 27 
7 48 

52 27 
i<5 10 

10 48 
10 35 

37 
34 

9 40 33 
4 31 8 

13 13 40 

12 42 I I 
ID 12 9 
4 23 3° 

12 43 44 
14 8 5^ 

4 4 56 
6 57 2 1 

15 4 39 
9 5 3Í 
8 26 34 

6 8 13 
10 18 7 
37 10 19 
15 3 39 
*3 35 l 9 

14 22 25 
12 58 

16 51 53 
25 57 57 
11 14 1 

21 37 1 
7 0 25 

16 49 4 
13 56 4*5 
10 14 52 

5 54 48 
2 47 4° 

i(5 28 40 
5 39 57 
o 35 42 

5 
2 
o 

12 

54 3 
31 51 
13 ló 
53 37 
3 1 

5 34 35 
1 20 21 

i(5 16 29 
3 20 i 
<5 24 ^ 

17 54 
14 19 4 
4 38 53 
9 39 5° 

" 35 5 

16 46 2 
7 5 1 41 
7 39 5 
2 22 53 
2 33 21 

1 40 53 
é 510= 
2 l ó 55 
o o 35 

11 41 39 

B 
!B 
B 
A 

;A 

A 
A 
A 

A 

era 
p 

6 
6 
4 
6 

5 
i 7 

6 5 
5 
6 

6 
6 

4 5 I 5 
ó 7 

7 
S 
5 
5 
5 

4 5 
b 

'A 
A 

A 
A 

B 
B 
A 
B 

6 

3 3 
5 6 3 
6 

5 
6 

4 

7 
4 5 
! 4 
3 ó 

6 

N'AXÚ 
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fJom't e fituazioni dellc 
Stelle . 

piíi merid. come nella gamba 

Merid. DCU1 unghia del pié di d ie íro 

Sett. neir unghia del pié di dietro 
90. 

Que!la fopra la coda 
N e l l ' e í U e m i t a de'la coda 
Quella fegu. la coda . 

Cor LEÓN rs r / / CUOT dd Leons, una Stella 
filTa dclla prima magnitudine nel fegno del 
Leone: chiamata anco Regulus 5 Bafi l ient & c . 
V e d i REGULUS. 

L E O N I N O , nella poefia , fi applica ad 
una fpezic di verfi che r imano ad ogni hc-
m i f t i g h i o , i l mezzo confonando f í m p r c col 
fine. V e d i VERSO, R I M A . 

D e l l a quale fpexie fi t rovano diverf i an-
t i c h i I n n i , Ep ig rammi , profezie , & c . Per 
efempio , M u r c i o parlando della poefia di 
Lorenzo Cambara di Brc fc ia , dice 

B r i x i a , veflv&ús mendofa vo l t i0 ina 
VM\S , 

Non fynt nojir&ttstergere d igy i&mt t s . 
I I feguente é prcío daüa Scuola Salernitana : 

Ut vhet poe.iam de potlbus incipc ecc 
n a m . 

L ' or igine dclla vece leonino é unpo 'o f cu -
ra ^ Pasquier la d i m a da un Leoninus , o 
Leonius , i l quale era eccellcnte in quefti 
verfi , e dedico var íe opere al P a p a . A l e í -
fandro I I I . A l t r i la di r ivano dal Papa Leo
ne ; ed a l t r i d a i i ' a n í m a l e di que í lo nome , 
effendo i l verfo leonino i ! piíi aitiero o gran
de di t u t t i i v e r i l ; >• 

M . Fauchet vuole che la r ima leonina fia 
a che la chiamata da5 France í i r ima 

r / .a? ' e ¿a noi double r ime , r ima dopu'a ; 
c í o . , dayg due fiüabe hanno l ' i i k f i a or to-
giaha 4 \ iftecía acetntuazione 4 e P i í t e í í i 
f ronunaia coa due a i u e , 

^Longitudine 
eró 

\6 27 
^ 53 
17 11 
12 34 10 
" 3i t i 

27 
2 

20 3 13 
13 29 27 
*8 35 11 
13 6 41 
20 42 52 

Laíitudíae 

o 18 
o 32 
o 34 

I I 8 

12 32 21 
H 38 5o 
17 19 14 
18 19 27 

13 56 i é 

5 42 22 
10 23 53 

o 1 ó 9 
12 53 8 

3 3 35 
17 38 o 
17 18 9 
12 l ó 51 
13 53 21 

4 
6 
6 

4 S 
6 
6 
6 
4 

6 
4 

i 2 

L E O N T I C A , feíle > o fac r i fh i celebrati 
appreíTo g!i a n t í c h i , in onore del S o l é . 

Furono chiamate leontica , ed i Sacerdo-
t i , che v'erano i m p i e g ^ t i , leones ^ a cagio-
ne che rapprdcnravano i í S o l e fotto la figu
ra di unisone r a d í a m e , portante una tiara T 
ed afferraníe co' fuoi due ar í ig l i le coma di 
un t a r o , i l quale fi dimenava e aforzava i n 
vano per feincoiarfi . 

I C r i t i c i difcor.iano grandemente in torno 
a quefia fefta ; aicuni vogliono che ella fia 
lia ta anniverfaria , e che i l fita r i coi (a foííe 
non in un anno íolare , ma in un Luna re j 
ed a l t r i tengono i l fuo r icorío per piíj ffea 
quente, e dan degli efempj , ne 'qua i i i l pe
riodo non oi t repaífa 220 g iorn i . 

La cerirnonia fu aüe volte chiamata pari-
m s n t i Mithr iaca , eíTend.o Mi th ra s i l nome 
del Solé appreíTo gl i annchi Pcr f ian i . 

Saciificav'aíí í empre un uomo in que í l e 
F c í l e , i l che d. í r6 fin al tempo d ' A d r i a n o , 
che lo p r o i b i con una ¡cgge . Coramodo ne 
r imi fe i l c o í i u m e m a dopo luí fu d i nno
vo a b o l i í o . 

L E P I Ü O I D E S * , OLEPIDIFÍDESÍ ne.U| 
anatom'a , un nome dclla íu tu ra í q u a m m o í a 
del c r aa io . Vedi SUTURA. 

* La parola e Greca , Ki£t$&$*( i da XÍ-
WIÍ , jquam n a , e H^OÍ , jorma , figura • 
Ved i SQUAMMOSO. 

L E P R A * , un fozzo male c u t á n e o , che 
somparifee i n crofte o broge fecche, biaa-

c h e , 
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c h e , f o t t i l i , l a t t i m o f e , o su t u t t o i l corpo t 
© folaments quaiche parte di eíío ; e per lo 
piíj accoropagnato da p izncore veerastue, c 
ila a k r í d o l o r i . 

* L a parola e Greca ) ¿ a KÍTIÍ » fquamma -
Par che la lepra nafca da una grande 

o ñ r u z i r n c de' la trafp rñ / ione ; a cagion d i 
che g l i uraor i f o t t i ü , a c u t í , fal ini , r i g t t -
t a t i da¡ fatigue , fon arenati e f e rma í i per 
ia d e n í u a e ñ r f . t u z n delia cu t í cu l a . Ve-
¿ i CUTIS, e CUTÍCULA» 

Q u e í t o malore é flato m o l t o piu frequen-
te ncgli andati tempi , che al prefente , e 
m o l t o piü nelle regioni calde dell ' O r i e n t e , 
i n particolar fra g l i E b r c i , d i quel che tra 
n o i ; forfe per ragione de' fali , che la na
tura efige che ficno e l i m i n a t i per i i pori 
della cu t e , infiem col fero recrement iz io , 
l o r proprio veicolo ; e che vengono , ne' 
pacfi cal di , i n maggior copia por ta t i alia 
fuperfizie del c o r p o , che nol fono in que-
í l e regioni boreali ; c ferraandofi , nel lor 
paf iaggio, nella tenue árida membrana del
ia cu t ícu la , le pa r t í acquofe , che fono i l 
lor veicolo j ne sfuggono per infenfibiie eva-
poraz ioae , e lafeiano i v i i fali corrodere ef-
í a cu t í cu la e lacerarla; fio che alia fine per 
i a quanti ta cosí raccolta , la membrana s'ina-
í i d i f e e , ñ fa vieppií i rompevole e bianca, che 
é la cagione di quello fquammamento ; o d i 
<juel cadere che ella fa i n bianche fquammet 
«otef ta bianchezza, e g u a l m e n í s che la fra-
Jezza, meramente procedendo dalla quant i -
t a di qne í l i f a l i , che fon bianchi anch' e f f i ; 
s tol ta che é 1' umid i tk da e f f i , aculeati co
me fono , in í ínuandof i ne 'por i deüa cu t ícu
l a , fciolgono la cont inui ta d i eífa coile lor 
punce e co' lor tagii ; che mort if icata cosí , 
c r o t t a , é p ron t a , al menomo fregamentoj 
a cadere, come poc'anzi d i c e m m o . 

G l i an t ich i difl infero due fpezie di lepra, 
« i c é la lepra Cracorum , e la lepra Arabum : 
t e n che fembri che non v i fia ahra diíFercn-
za fra effe, che ne! grado \ i fintomi delia 
Greca cffendo ul ter iormente efaltati cd ag-
gravati n e i í ' A r a b a . . 

LEPRA A r a b u m , é la flcffa m a l a í t i a , che 
la d' altra guifa detta Ekphanttafis ^ a cagio-
¡ne che in eífa la pelle del paziente é afpra 
e rugofa , come i l cuojo di un elefante. V e 
d i ELEFANTIASI. 

N e l l a lepra AraBum , la pelle é feminata 
c soperta d' una fecca fcabb ioía. crolla * Sic-
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come nel p r imo cafo , i f a l i , e í fendo r ima-
fi def l i tu t i delia loro umid i t a non fono co-
tanto a t t i v i , e pero a í f e t t ano folamente la 
c u t í c u l a ; nel fecondo quefii medefimi f a l i , 
col loro ve ico lo , accumulandofi ed affollan-
dofi piu prefio di quel che poíTono cíTere per 
l i pori delia pelle evaporati ( eífendo tu t ta -
via in fluore , e si piü cauftici ) corrodono 
piu profondamente, e non folamente man-
giano la c u t í c u l a , ma i vafi e í c r e t e r j , e la 
fuperfizie delia pelle fitffa , che perb g i t t a 
fuor da sé un l iquore a í q u a n í o piu denfodel 
fol i to y i l quale , fvap¿ra te che fono le p iu 
t e n u i , e piü aequefe part i , fi condenfa i n 
quel la Croña o ícabbia , che é i l d i í í í n t i vo 
carattere di q u e ü o m o r b o . 

Galeno defimfee la lepra, un ' effufione d i 
fangue craí íb male affetto , che corrompe 
tu t ta la circonferenza del corpo . Avicenna 
la chiama un cancro univerfale. 

L a lepra comincia d i den t ro , lungo tem-
po ihnanzi che* appaia d i fuori : Ella era 
frequente i n Europa ne' fecoli X. e X l . ma 
fembra i n oggi quaí i c f t in ta ; fe p u r n o n v o - , 
leffimo accordare che i l morbo v e n é r e o fia 
la ftefifa cofa che la lepra , ch ' era 1' op i -
nione , tra mol t i a h r i , del dosto Pitear-
n i o , e come ú l t i m a m e n t e s' é sforzato d i 
provarlo i l S íg . Be tke t , in un difeorfo su 
quefto fogget to , n c ü e Tranf . Filofof. V e d i 
VENÉREO. 

I fiutomi delia lepra an í i ca , come fono 
fpoüi da Galeno , d a A r c t e o , d a P o n t a n o , d a 
iEg^icra , daCardano, da Varanda, da Gordon^ 
da Phararo , e d a l t r i , L n o i feguent i : iavoce 
del paziente é rauca , ed efee piut lof lo per 
i l nafo che per la bocea; i l fangue é pleno 
di piccoli corpi bianchi r i l u c e n t i , comegra-
ni d i m t g l i o , che , dopo la filtrazione , íi 
feparano da effo; i l fero é fcabíofo , e p r i 
v o delia fuá naturale umid i ta , cosí che i l 
fale applicatovi non fi f c iog i i e ; egli é COSÍ 
fecco, che 1'aceto ve r í a to f#pra d' eíío bol
l e ; cd é cosí fortemente legato a í í i eme da 
píceiole imperce t t ib i l l fila , che i l p iombo 
c a l c í n a l o g i t ta to in e í í o , nuo ta : La faccia -
fomiglia ad un carbone mezzo fpento, un-
tuo fo , r i í p l c n d e n t e , e imbrat ta to da fpeíTi 
du r i n o c c h i , verdi nel fondo, ebianchi ne l 
la f o m m i t a . I I pelo é c o r t o , r í g i d o , e c o m 
plica to , e da non poterfi fvellcrc fenza por
tar v ía porzion delia carne guaí ía a c u i s a t -
tiene j. fe crefee d i nuevo ¿ o fulla t e ñ a , ©> 



ful m e n t ó , cglí é fempre blanco . A tra» 
verfo ^delía fronte fcorrono obbliquamente 
grandi rughe o íoichi , da üna tempia 
a l l ' aUra , g ü occhi roíTi cd in f i ammat i , 
fc int i i iano come quell i d i un gatto ; le o-
recchie tum-de e roííe , mangiate da u l 
cere verfo i! fondo j e cerchiate da piccole 
ghiandole ; i l nafo avvallato {. per e í íe re 
g u a ü a e rnangiata la ca r t i l ág ine ; la l ingua 
ár ida e ñ e r a , gonfia , ulcerata , divifa i n 
f o l c h i , e í cgna ta con macchic , o grani d i 
b lanco; ia peíie copt r ta d' ulcere, che muo-
jono , c nforgono o r ipul luiano 1' una fu 11' 
a l t r a , o d i macchie bianche e fquamtne fi-
m i l i a quelle dei pefci : ella é afpra, e fen-
za feofo , e quaado fi t agí i a , i n í uogo d i 
fangue, n ' e í c s m i i iquor faniofo. A r r i v a c o l 
tempo la p t l ie a tal grado d' infenfibi i i ta , 
che i l polfo della m a n o , i p i e d i , e fino i l 
tendine grande fi po í íono forare c o n u n a g o , 
í cnza che i l paziente ne proví dolore . F i 
nalmente i l nafo, le dita delie raani e de' 
p i e d i , e fin le membra pudende cadono i n -
tere , e con una morte lor peculiare a n t i c í -
jpano quella del pazsente. Aggiugnefi , che 
i l corpo de' leprofi é cosí ca ldo , che un po
m o í re feo t e n u í o da effi in mano per un 
o r a , fi fecca e fi cor ruga , come fe foffe ef-
pofio al Solé per una fe t t imana . 

M a t t e o Prior d í c e , che nella C r i ñ i s n i t a 
f i contarono fin a quindic i mi l a ofp i ta l i pe' 
leprofi y ma avendo i l male celtato o inter-
meíTo per lo fpazio di 200 a n n i , le r end i r é 
d i quefti ofpital i furono male ú f a t e , e m o l -
í e perfone fi fínfero ieprofi , per poter gua-

N o m i e f i tuaz ioni delle 
J i d l s , 

N e l preced. piede anteriore. 
Settentr. mella preced. orecchía 
Merid della fieíTa orecchía 
Dirimpetto al ginocchio 

Merid. delia fegu.^orecchia 
Settentr. della medefima. 
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tlagnarfi un t l t o lo e una r ag íone a que 'pro
vedi m e n t i d i l che riié m o t i v o , che m m o l -
t i pacfi v i fi pene líe regola , e che ne fe-
guiíTe i n m o l t i a l t r i anche la fopprc í r ione 
t o t a l e , 

I n Francia , furono quefti ofpiíaÜ u n i t í 
a l l ' O r i g i n e de ' re l ig iof i di S a n L a z z e i o e del 
M o n t e Carmel lo nel 1664, e i ' a r r í ra in i f i ra -
zione ne fu data ai Caval ier i di q .cíP O r d i 
ñ e . Ved i S. LÁZARO, — I n Ingh i l t e r ra , 
furono convert i t i ad a l t r i u f i . 

Ant icamente le Caufe de' leprofi veniaa 
c o m m e í í e ai T r i b u n a l ! Ecclefial t ivi , ed era, 
pro ib i to d i l i t igare con un lebbrofo d a v a n u 
a un giudice l a i co , perché c o í t o r o e r a n o fo t -
í o la proteztone della Chiefa , che l i fepa-
rava dal refto del popó lo con una c e r i m o n i * 
la quale fi pub vedere tu t tavia n e ' r i t u a l i 
a n t i c h i . 

Quanto alia cura , quella che un tempe» 
riufeiva efficace ne' paefi meridional! , n o n 
ha effeíto tra n o i ; e s' ha q u i bifogno de', 
medicaraenti i p iu f o r t i , e de' piíi val idi mer
cur ia l ! . 11 bsgno vien giudicato e í íere d i 
buon ufo nella lepra , I cani ed i lepri , d i -
cefi che fien íogge t t i a quefia m a l a t t i a . Tra , 
g l ' Ind ian i un uomo blanco é tenuto in d i f -
pregio ed a vi le , per cíTere da lor ere da ta 
la bianchezza una marca di lebbrofo. 

L E P U S , la leppre , una coftcllazione dell* 
Emisfero Au í l r a l c ; le cui fielle nel C á t a l o * 
go di T o l o meo fono 12. i n quello d i T y -
chone 13 , nel Br i tannico 19 ; i n o m i , i 
l u o g h i , le longi tudini , le l a t i t ud in i e í e r a a -
gn i tud in i dei lequal i fono , come q u l fegue: 

^ L o n g i t u d i n e 
CTQ 

Z I 

Quella fetto la panela 

44 2 
45 ^ 27 20 

*« 35 43 
11 4 35 
J3 27 47 
13 40 32 
H 34 52 

21 25 
16 18 14 

10 

Lati tudine 

45 20 l 7 
45 o 

34 45 39 
35 5° 25 
39 5 28 
36 13 59 
35 23 10 
37 3 42 
43 57 24 
44 ^ 5o 

era 
? 

6 -
4 
5 
5 

4 5 
4 $ 
5 ó 

6 
3 
ó 

Nom¿ 
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jftTbw/ e fituaziom delle 

Stelle. 

Mel mezzo del corpo 

Preced. e raerid. nel piede poft. 
N c ' lombi 

Setterstr. e faíTegu. ncl pié pofrerc 

Preced. nelia coda 

SaíTeg. nella ceda» 

LE R O Y leveut , payó le , con le quali vien 
fignificato i l reale afleníb dallo fcrivano del 
Par lamento , per l i bilis p u b b l i c i ; quantoai 
b i l i s , o dimande in i fcr i t to p r íva te , queft' 
aflenío é efpreíío con le parole fo i t f a i t com-
me i l efl de/ i ré . Ved i REALE. 

LE ROY S1 avifera . Con queí le parole , 
relative a un B i l l , o a una dimanda in i fcr i t 
to , prefentau al Re dal fuo par lamento, s' 
í n t e n d e la fuá afloluta negativa di c o t e ñ o 
b i l í , in una maniera piíi c ivi lc j e con cib 
i l bi l í diventa totalmente n u l l o , e fenzaef-
fs t io . Ved i PARLAMENTO . 

L E S P I O C imaz io . V e d i T a r í i c o l o C i -
MAZIO . 

L E S S I C O 
V ifteflTo che 
ÍQARIO . 

* L a voce principalmente f i ufa parlando de1 
Diz ionar j Greci : el? e derivata dal Gre
co Kífyí , parola, dizione ¿ da Ktys), d i -
re , parlare. 

^ L E T A R G O , o LETARGÍA * , A H 0 A P -
T I A , nclla Medic ina , un m a l e , i l quale 
confi í lc in una profonda foporof i ta , da c u i 
i l paziente appena fi pub fvegliare ; o fep-
pur fi fveglia , r imane ftupido , fenzafenfo, 
o memoria , c ricade di nuovo e fubito nel 
fuo fonno p r imie ro . 

* L a parola viene da l Greco KiiSv , obli-
vione , ed ctpyia , Jiupidezza , lentezza 
& c . 

L a letargía é per lo piu accompagnata da 
una fcbbre, e da del i r io . Boerhaave fa la 
le targ ía un' a p o p k í í i a leggiera, provegnente 
dalle fteíT'e c ag ion i , e che fi dcbbe conofee-
re e curare nelia ík í fa manie ra . V e d i APO-
PLESSIA . 

^ L o n g i í u d i n c 

LEXICÓN * , A E ^ I K O N , 
D i i i o n a r i o . V e d i DIZIO-

CfQ 

i—• 

n 17 4 47 
19 50 o 
20 36 20 
21 39 52 
22 51 9 
24 55 48 
25 ^ l3 
27 37 34 

n 28 9 50 

Latitudint 

o 
28 
6 

41 6 
45 4̂  
45 49 58 
13 ^ 30 
44,17 19 

37 39 27 
39 57 35 
38 24 2(5 
42 38 23 

era 3 

3 
6 

4 3 
4 

4 ? 

4 
6 
4 
4 

A l c u n i A u t o r i d id inguono ¡a letargía dal 
carus, perché queft' u l t im o é fenza febbre , 
o al piu é preceduto da una fcbbre v io len 
ta : laddove la le targía é accompagnata da 
una febbre l e n t a . 

Ceifo rnette ia le targía nel numero de'mor-
bi a c u t i ; raorendo -per lo piu i l pazicnte nel 
fe t t imo giorno . U n a letargía bene fpeffo 
fuccede ad una frenefia. 

L E T H E , LETH , o LATHE , una mifura 
d i i e r re , cd una delle antiche d iv i f ioni d ' I n -
gh i l t e r ra . 

I I Re Alfredo divife l ' I n g h ü t e r r a in coun-
ties, o Provincie i 1c quali fuddivife \ n h u n ' 
d r e d í , o tithings . V hundrederz unadiv i f io -
ne , in «ui centa m i n i í l r i erano affegnati , 
per afficurar la t ranqui l l i t a e la pace del po
p ó l o . La lethe comprendeva tre o quattro d i 
queí l i hundreds. V e d i HUNDRED. 

L E T T E R A , littera , un carattere , o i n 
i í h m p a , o i n i f c rk tu ra , per mezzo di cui 
fon couvenut i aicuni popoli d i cfprimere 
un de' fuoni ufati nel trasraettere g l i un i 
agli a l t r i i lor penf ier i , nelia favel la . V e 
di CARATTERE. 

La lettera é da alcuni definita , un fuono 
femplice non c o m p o í t o deila voce, che non 
pub eííere fubdivi ío in a l t r i p i i i fempiiei ; 
e generalmente additato con un particolar 
carat tere. 

M á dobbiam confeffare , che , rigorofa-
mente parlando, una lettera non é i l fuono 
í k í í b , raa piu t o ü o i l fegno di un fuono ; 
impe rocché KOVMJ/U , litera , d i t iva da yt-ypetu.' 
( ¿a i , di -ypoítp®, í e r i v e r e ; e litera é í o r m a t a 
da l i t i í s , part icipio di linere, fegnare , o mar
care : donde obliterare í ign i f ica , fcancellare. 
V e d i SCRIVERE . 

Quan-
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g u a n d o u n fegno o carattere non e íp r ime 

fuono intieramente f empl i t e , ma un fuo-
no r i fo lv ib i ie m d iver f j , egli non^é cosí pro-
priamente una lettera , come un ' abbrevia-
ü i o n e . C i ó é manifefto nel L a t i n o , AT, 
e nel Greco ^ , 4 ) ^5 & c . che fon compofti 

A l con t ra r io , un fuono femplice, b e n c h é 
cfpreífo con diverf i caratteri , é nulladime-
no da ü imar f i per una Lettera; i m p e r o c c h é 
i h , p h , fono lettere f e m p l i c i , non raen che 
f . ^ , ed f : 

Le lettere F , G , H , K Q , X , Y , Z , 
crano ignote agli ant ichi Roman i , ficcome 
Jo prova Daufquio nella faa Onhographia , do-
ve egli va rintracciando 1'origine deile diverfe 
Lettere. V e d i F , G , H , & c . 

I G r a m m a t i c i diftinguo-no le kttere i n vo-
eali e confonanti; i n w-ute , dkfonght, l iqu i 
d e , c carattcrijliche. V e d i V o c A L E , CONSO-
K A N T E , D l T T O N G O , & C , 

G l i E b r e i d iv idono le loro lettere i n p a -
t u r a l i , come a , h ^ ch , g n , c ioé aleph , he , 
c h e t , hain ^ den ta l i , come c , ÍJ-, r , zain , 
t fade, resh \ l a b i a l i , come ¿ , w , « , p , beth , 
mem , v a u , phe ; l i n g u a l i , o q u e l l e , p r inc i 
palmente fórmate dalla l i n g u a , come 4 ?3 / , n , 
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da le th , t a n , lamed, nun^ e palatine^ come 
^ , i , c , 4 , gh i r ae l , j o d , caph, coph . V e d i 
GUTTURALI, DENTALI , &C. 

G i i ftampatori d i ü i n g u o n o le loro lettere 
in ciapitali) majufcole, imzhaU^ o della cajja 
difopra , che fervono pe ' t i to l i di l i b r i , pe' 110-
m i p rop r j , & c . Eminufco le , picciole^ o del
ta cajfa d i fono : che di nuovo fon divife , 
relativamente alia loro groífezza , in non-
pariglia i garamone^ cañone, & c . Hanno pur 
le lor lettere , a difegno , intagliate i n le-
gno od in metallo , che fi foflituifeono i n 
certo modo a l l e / ^ m ' f miniatede ' raanufer i t -
t i a n t i c h i . 

V i fono lettere di v a r i é groffezze , o cor-
pi ^ tu t te le quali hanno la faccia , o for
ma d i carattere tondo , o co r f ivo , o T e u ' 
t ón i co . V i fon anco de' corpi d i lettere 
Greche , Ebrakhe , Arabiche , mufichc 
& c . 

Delle piu ordinarie groffezze , e delle lo r 
proporzioti i noi moftreremo qu i i nomi e 
g l i efempj in una tavola ; avvertendo che 
i l verfo corrifpondente a ciafeuna , é com-
p o ü o con quella forta di lettere ^ i l c u i n o -
me r i fpet t ivo g l i é annef ib . 

Jtonpariglia 

Tejitno 

Car amone in* 

Caramone 

F i lo fo f i a 

Antico Comune 
Silvio 

'Tejió ctAido 

Farangone > 

C a n o n c i n o 

Cam 
Tom, V. 

Vir bonus, omne fbruni quem fpeaat , & omn« tribunal, 

Qiiandocunique déos vel porco, vel bove p!acat : 

Jane pater, clare, clare quum d i x i t , Apol lo : 

Labra movet , metuens audi r i : pulchra Laverna 

D a m i h i f a l l e r e , da j u f t u m , f a n í l u m q u e v i d e r i ! 

No61 :em p e c c a t i s , & f r a u d i b u s o b j i c e n u b e m , 

Qui m e l i o r f e r v o , qui l i b e r i o r f i t a v a r u s , 

In triviis fixum quum fe demittit ob aflem^ 
N o n video, nam quicupie t , metuet quocjue, 

porro 

¿iii metuens vivit 5 líber mihi 
n o n er *' 
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[ Le diverfe groffezze e prop&rzioni d i let* 

tere , della tavola addotta nelP Edizione I n 
gle fe d i quejio Dizionario fono tutte gittate , 
fecondo che dice l* Autore , nella fonderia d i 
M . W . Cas lon , perfona non gia de l l ' a r t e , 
n é nata od allevata nel meftier del G i t t a r 
Cara t te r i , ma che per forza di genio , é 
g iunta ad un fegno d i perfezíone in ta! pro-
p o í i t o , non piíi vifta finora i n Ingh i l t e r -
l a , e cha íupera eziandio quanto in quefta 
forta di eofe é flato tentato o fatto in O I -
Janda od al t rove . Pur la Tavola fof i i tu i ta 
da noi i n quejla Traduzione I ta l iana poffiam 
diré fenza efaggerazicne i che non decade punto 
da quella , e che P inventore ed efecutore d i 
quefii caratteri , Giambatif ta A d a m i Vene
c i a n o , puo fiare a paro , ed avere qú i un en
comio infiem coW inventore Inglefe. ] 

U n a ferie od un a í í b r t i m e n t o ir í tero d i 
quefle g r o í í e z z e , inchiude lettere correnti , 
o bafíe , lettere capitali , figure numeral i , 
p u n t i , fpazj , & c . Ved i FONDERIA d i let
tere . 

Le lettere fanno la p r ima parte , o g l i 
c lement i della Grammat ica ; un aggregato 
d i effe compone filUbe , quel delle íillabe 
compone parole ^ e delle parole íi conapon-
gono le fentenze, V e d i SILLAB A , PAROLA, 
SENTENZ A , &.C. 

L ' Alfabeto di ogni l inguaggio confia d i 
u n certo numero d i quefle lettere , ciafcu-
na delle qual i aver dee un fuono , una fi
g u r a , ed una fignificazione differente. Ve
d i ALFABETO . 

Siccome la differenza de' fuoni ar t icola t i 
f u diretta ad efprimere le diverfe idee del
la men te , cosí una k t tera fu originalmen
te indir izzata a fignifícare folamente un fuo
no , e non , come i n o g g i , ad efprimere ora 
u n fuono , ed ora un al t ro ; la qual cofa 
ha recato una gran confuí ione nc ' l inguag-
g i , ed ha refo mol to piü di f f ic i le , che per 
a l t ro non farebbe flato, 1' apprcndere le l i n -
gue moderne . Quefla con í ide raz ione , o l t re 
la poverta di t u t t i g l i a noi no t i a l fabet i , 
manchcvol i d i alcune lettere per efprimere 
eon eífe certi f u o n i , ha dato m o t i v o a p i u 
t en ta t iv i per trovare un alfabeto univerfa-
l e , che contenga una cnumerazione di t u t 
t i que' femplici fuoni , o lettere , che han-
no ufo i n qualfivoglia l inguaggio . Cofa d i 
ufo e vantaggio no tab i i i í í imo j d i cui ci é 
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flato dato un faggio da M . L o d w i c k , nc l lc 
Tranf . Fi lof , 

Secondo l ' op in ione di C r i n i t o , fu M o -
sé F inventore delle l e t t e r e ' E h r ú c h e , A b r a -
mo delle Sir iache, e Caldee ; i Fenicj i n -
ventarono quelle d c í l ' A t t i c a , recate nella 
Grecia da Cadmo , e di la da' Pelasgi i n 
I t a l i a ; Nicof t ra to inventb le Lat ine ; Tfi-
de l 'Eg iz ie j e d U l f i l a quelle de1 G o t i . V e 
di EBREO , GÓTICO , & c . 

Quanto alie pr ime lettere, quali fíeno fla-
t e , chi le abbia i n v é n t a t e i l p r i m o , edap-
p re fío qual popólo furono pr ima i n ufo » 
v i é ancor campo da dubitare ; t u t t a v o l -
t a , lafeiando da parte le congetture , ed i 
p reg iud iz j , la prerogativa dell ' ant ichi ta fe ru
bra poterfi difputare fra g l i E g i i j ed i C i -
nefi . Pilone at tr ibuifce le pr ima invenzio-
ne dejle lettere ad Abramo ; Giofeífo Ebreo , 
S. I r eneo , ed a l t r i , a Enoch ; Bibliandro , 
ad Adamo ; Eufeb io , C lem. Aieffandrino , 
C o r n . Agr ippa , & c . a M o s é j Pomponio 
M c l a , Erodiano, Rufo Feflo , P l i n i o , L u -
cano, & c . ai Fenicj ; S. Cipr iano , a Sa
tu rno ; T á c i t o , agli E g i z j ; ed alcuni agl i 
E t i o p i . 

Le M u m m i e , e g l i obelifehi di Egi t to , 
provano una grande antichita pe rque l lo r i -
guarda i geroglif íci ; ma fe la Cronologia 
de' Chinef i menta credenza , i lor caratteri 
fono eflremamente piu antichi , che quei 
degii Egizj . I Chinef i fanno i l p r imo de1 
loro Re , Fohi , inventore delle loro lette~ 
re^ e computano ch ' eg l i viveífe 2950 anni 
avanti C r i f l o . Durante tu t to i l qual tetn-
po , eglino pretendono d i avere ftorie cep-
t e , e feritte ne ' loro l i b r i . Se cib é vero , 
i l lor carattere debbe cífere p iu antico che 
M o s é di 1400, anni , e deve anche aver 
preceduto Menes i l p r imo Re d' Eg i t to d i 
500 a n n i j cosí che appare che le lettere Ci* 
nefi fieno le p iu antiche di quefla fpezie ; 
e che i l l ibro T e k i m , fer i t to , come dico
no , da Fohi , fia i l p iü antico l ibro del 
mondo . 

M a eflendo la China cotanto r i m o t a da 
n o i , ed avendo avuta cosí poca comunica-
zione con quefle noflre part i del mondo , 
ragionevolmente fi pub rivolgere altrove la 
r icerca, e r intracciar 1'origine delle noflre 
lettere nelle par t i de l l 'Af i a d i qua , n e l l ' E -
g i t t o , e n e l l ' E u r o p a . E qu i d i v e r o , g l i 

Eg i -
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Egiz] hanno plü che a l t r i buon t i t o lo a que-
Oa pretefa . Si rende in f a td p robab ih í l imo 
dai loro Obelifchi , & c . che i geroglif ici 
E g i z i f u r o n o la pr ima maniera di f c n t t u -
ra , ed i caratten o n g m a l i di cotefte par
t í , effendo eglino a m e r i o n a M o s é ; e ía t -
t i almeno in gran par te , mentre erano g l i 
I f r a d i t i í ch iav i in E g i t t o , e pero incapa-
c i , anzi che no , d' invenzioni cosí rare e 
giudiziofe . V e d i G E R O G L i F i c r . 

Se abbiano Cadmo e i Fenicj apprefe le 
kttere dagli E g i z j , o dai loro piu proff imi 
v i c i n i gU E b r e i , ed i popoli della S a m a r í a , 
ella é una qu i í t i one . Pe rocché alcuni de' 
l i b r i del V . T . cífendo f c r i t t i i n lettcre , . 
¿ probabile che abbiano dato loro quella 
nozione e que í ia contezza, piuttofto che i 
Gerogl i f ic i d1 E g i t t o . M a quando e dove íi 
\Toglia che abbiano i Fenicj apparata queíV 
a r t e , generalmente credefi , che Cadmo , fi-

•g l iuolo d 'Agenore , p r imo recaífe le let~ 
tere nella Grecia ; 'donde , neU'etadi fuffe-
g u e n t i , fi fpar íero per i l refto de l l 'Europa . 
V e d i GRECO . 

R u d b é c h i o , che nella fuá A t l á n t i c a v u o l 
da ré la gloria di tu t te F i n v e n z i o n i , prefe-
r ib i lmente ad ogni altra N a z í o n e , alia fuá , 
c ioé alia Svezia , foftiene che g l ' I o n i i avea-
r o lettere avanti Cadmo ; che nel tempo 
delT airedio d i T r o i a i Greci non avean fe 
non l ó lettere) laddove i Fenicj n ' avean 22 : 
donde c o n c h í u d e che non furono né Cad
m o , né i Fenicj , quell i che infegnarono 
q u e í l ' a r t e ai Greci . M a , perché le N a -
x i o n i antiche Settentrionali aveano appunto 
l ó k t t e r e , come i G r e c i , ei conchiude che 
i Grec i debbono averie infegnate ai popoli 
del N o r d , od averie da eííi apparate . M a 
eí fendo che la forma ed i l corpo delle lette
re Runiche é piü rozzo , e fenz'arte , che 
quello delle lettere Greche, ei di nuovo con
chiude che quel? u l t ime deon eífere d i r iva-
te dalle prime 5 ponendo per p r i n c i p i o , che 
coloro i quali d i r ivano o traggono a l í ronde 
una cofa, la pulifcono e la perfezionano . 
Eg l i aífenfce eziandio , che per l i pomi d ' 

. oro ch 'Ercole fu obbligato di rap i re , f ideb-
bon intendere le lettere , i n ufo fra el1 Iper-
bore i . V e d i RUNICHE . 

^pche altre cofe v i fono , i n to rno alie 
q^aa tanto Ga flato f c r i t t o , quanto in to r -
no a k / m ^ Ebraiche o r i g i n a ü , o prime-
we, n u p e r o c ^ O r i g e n c , Eufebio Cefarien-
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fe , S. Gi ro lamo , & c . V han fatto i l fog-
getto della loro piíi í tudiofa ricerca . Se non 
vanno fempre addietro fino al pr inc ip io del 
m o n d o , e fino alia pr ima origine delle let
tere , almeno íi cerca da loro , quali foííero 
i caratteri de 'qual i fi fervl M o s é , per tras-
mettere la Legge ai Po í le r i , o quel l i che 
furono adoprati dagli a l t r i Stor ic i e Profet i 
del T . V . oppur quell i ancora, de' quali íi 
fervirono gU Ebrei avanti la fchiavit í i d i Ba
bilonia . In torno a che , v i fono tre p r i n -
cipal i opin ioni : alcuni penfano che 1' a n t i -
ca lettera Ebraica fia la ñeífa che quel la , che 
é i n ufo oggidi ; d i quella o p í n i o n e fono 
varj D o t t o n del T a l m u d , Poftello, B u x t o r -
f i o , & c . La feconda o p í n i o n e é , d i quel
l i i quali credono la lettera Samaritana la piíi 
antica i lo che é in oggi la piu comune op i -
nione , ficcome ella é fenza dubbio la p i u 
vecchia : diverfi do t tor i della Misna e della 
Gemara , raoltí de' Rabbin i , e de 'Padri , 
Origene , G i ro l amo , Eufebio , Beda, Ge-
nebrardo , Ramban , Bel larmino , Scalige-
ro , Druf ío , Capella , Bibliander , Brere-
w o o d . M o n t a n o , W a l t o n , i due V o í í i i , 
Bochar to , e Bernard , fono di quefla o p í n i o 
ne . La terza é che dal pr incipio v i furono 
due caratteri Ebrei ; 1' uno facro , V al t ro 
profano j e quefla é 1' op ín ione d' Azar ia , 
di R. de Bartenora, di P o í l e l l o , d i Bux to r -
íio , di C o n r í n g í o , & c . M a quefla d i f l i n -
zione delle due fpezie di carat ten fembra 
una pura chimera . V e d i i l Padre Souciet 
íopra le M e d a g l í e S a m a r i t a a e ; dove egli pro^ 
va , che le lettere n e l l ' i n f c r i z í o n i di quefte 
Medaglie , fono i genuini , o r íg ina l i Cara t 
t e n Ebrei . V e d i pur g l i a r t íco l i SAMARI-

"TAÑO , ed EBREO. 
L ' arte di uni r le lettere per formar paro

l e , e di combinare Pune e f altre in un nu 
mero in f in i to di diverfe maniere , é un fe-
creto ignoto ai C h í n e f i . I n luogo delle let
tere alfabetiche , eglino da prima ufarono , 
come g l i E g i z j , i Gerogl i f ic i : dipingevano 
p iu t to l to , d i quel che ferivefféro ; sforzan-
dofi , per mezzo delle i m m a g i n í natura l i 
delle cofe , de l inéa te fopra la carta , di efpri-
mere , e comunicare le loro idee g l i uni agl í 
a l t r i . Per fcrivere un uccello dovevano d i -
pingere la di luí figura i e per í ignif icare u n 
boleo, dipingevano un gran numero d1 a lbe r i . 
U n cí rcolo ferviva per dinotare i l Solejun femi-
circolojod una falcedla luna .Ma quefla maniera 

H 2 d i 
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¿i fer ivere , era non fo lamen íe raolto inco-
moda , raa anco grandemente imperfetta . 
I m p e r o c c h é ol tre i l non poter eglino efpri-
mere i lor penfieri per meta , anche quel 
poco che potean efprimere, era porto al t rui 
ü-nper fe t tamente ; e troppo fp^ífo fi potea 
foggiacere ad abbagÜo nel p r é n d e m e i l fi-
gnifícato^ ^ I n oltre , fi trovavano nella tie-
ccífita di ferivere ampj- volurai. , per efpri
mere pochi í l i rae cofe \ mentre le lor p i t t u -
Ee oceupavano un grande fpa2Ío . Per r ime-
diare a queüi-. inconvenienti , eambiarono a 
poco a poco la lor maniera di ferivere , ha
cendóla, piü fempliee, quantunque meno na-
tura le . Inventarono anche di-verfi ca ra t t e r i , 
per efprimere cofe , l-e quali non giugnea la 
p i t tura a rapprefentare ; come la voce , i? 
odore , i penfieri , le pa í i ioni , e m ü l e al-
%n oggett i che non hanno corpo , o figu
ra .. - D a diverfi meri punt i , o t ra t t i , 
eglino pofeia ne formáronlo a l t r i piíi com-
pofti ; ed i n quefia guifa mokipl icarono le 
loro letxere , ed i lor caratteri a l l ' inf ini to v 
inventapdohe uno o piü per ogni parola . 

Quefta mol t i tud ine di leltere é forfe ia 
forgente e la cagione di quell ' ignoranza che 
n o i t roviamo fra i C h i n e í i . Spendendofi tu t -
ta la loro v i t a neli1 imparar le humé , non 
ihanno i l tempo di applicarfi alio i ludió del-
le cofe , ma ü reputano moho d o t t i , dacché 
í a n n o leggere. Appena v i é alcuno fra efíi 
che conoíca tutte le/ef^re : e cr-edono d'a ver-
v i fatto un grande progreflb, quando, do-
po quaranta o cinquant ' anni di laboriofo 
ñ u d i o r ne giungono ad i n í e n d e r e dieciot-
l o o ven t i mila,. M a quafi t u t t i i loro uo-
m i n i do t t i , ne, fan meno di quefío nume
ro .• e i l P. le Comte é di parere , che i l 
giia gran, do t í o r e fra i Cinef i non ha mai 
i n t e í o bene la meta, dells \oxletme\ i l nur 
mero intero delle quali ei. computa , che 
a r r i v i a o í t a n t a mi la . -- QuelV é un ób ice 
quafi infuperabile pei forafi ieri , e ne fanr 
uo al t i lamenti i Miff ionar j Europei ,. che 
cola fi fon porta t i , 

Fra le lettae Cinefi ve ne. fono alcune ,. 
oggidl .quafi ánda te fuor d', u f o , e che fola" 
mente fi confervano per rifpettO:-delT ant i 
c h i t a . . V e n5é una. feconda clafíe. meno an* 
tica che la prima 3. u í a t a fo lameníe nelle i n -
ferizioni pubbliche . V e n ' é una terza , . raol
to piu bella e piu regolare , che f i ufa nel 
la ílaiTípaj, ed^nche. n?lio ferivere ordina-

rio . T u t t a v o í t a , efifendo che í t r a t í r debbo^ 
no efferc formati d i f i i n t amen te , non fi puc* 
ferivere da 'Chinef i con fpeditezza . — Pea 
quefta cagione, hanno inventato una quar-
ta fpezie di fcr i t tura , in cui eífendo i t ra t -
t i piü u n i t i , piíi flretti, e meno diftanti g l i 
uni dagli a l t r i , fan chefipoíTa ferivere con> 
piü di facili ta e di prontezza ; e quefia la 
Ghiamano lettera corréate . — G l i American? 
non aveano lettere y avanti la feoperta fatta 
dagli Spagnuoli di quel Cont inente . G l i 
Acaanibas feolpifeono le loro epoche , ed 
i loro eventi memorabil i fopra le pietre , a 
fopra i m e t a l l i ; le loro canzoni fupplifcono 
a l r iraanente. N e l Perü , e nel C h i l i pes 
tenere un regifiro de ' loro e í fe t t i , e del l o 
ro be fila me , e per confervar la memoria 
de' loro aífari particolari , r icorrono g l ' In-^ 
diani a cert i g rupp l dis lana ; che , per la 
varieta de ' lor colorí , e delle legature, fer» 
vono i n luogo di caratteri , . e di fcrit tura ... 
La eognizione d i quefi i g rupp i , ch' eg l ina 
chiaraan quipos , é una delle lor grandi feien-
ze ; ma che é fempre tenuta come un fo-
cre ío , e che non fi r ivela mai ai f i g l i uo -
l i , finché i geni tor i non credono d -e í f e ra 
al fine de' g iorni l o r o . 

L E T T E R A Dopp ia . V e d i D O P P I O . 
L E T T E R A Winale. V e d i FIN A L E . 
L E T T E R A Gutturale . V e d i GUTTURA^-

LE . 
L E T T E R A Labiale . V e d i L A B I A L E . 
Eonderia d i L E T T E R E . V e d i FONDERIA . 
LETTERE Numeral i r fono quel le che fi ufa^ 

no in vece di cifre o numen-., per efprimere. 
g l i . fteffi numeri . . 

Le numerali Romane , , fono C , D , I , L , . 
M , V , X i che fono, tu t te fó rmate con de?-
ferivere un.c i rcolo , e con tirare due lines 
per eífo , le quali &'incrocicchiano V una: 
1'altra ad angoli re t t i ael cent ro . V e d i C A r 
RATTERE . , 

L E T T E R A Daminicak: 
B O M I N I C A L E . . 

L E T T E R A • Nundinale 
H U N D Í N A L E , , 

L E T T E R A , fignifica anco> uno-feri t to , 11 
quale viene ind i r izza to , ,o mandato ad a l t r i» 
V e d i E P Í S T O L A . 

L E T T E R A d í Crecknza appreíro i Mer— 
c a n t i , é una lettera-, che un Mercan te , cd 
un Banchiere dir ige al fuo corrifpondente isa; 
paefe eftranio K ordinandogli che faccia ers?-

V e d i r Ar t i co l a 

V e d i 1' A r t i c o l o : 



dema al latore fin di una certa fomma . 
V e d i C R É D I T O . F U 

L E T T E R A M C a m b o , uno fcn t to breve , 
che ordina Ü pagamento di una fomma di 
dinaro in «n luogo , a qualche perfona af-
feonata da colui che tra , o nmet te , in coa-
í iderazione di una f imi l valuta pagatagh m 
tm altro luogo. V e d i C A M B I O , e R I M E T -
TERE . L ' intiera facoha , e g i l effetti de 
Mercan t i d' ordinario confillono m lettere 
d i Cambio. v 

La lettera di cambio é un i t t romento si 
eccellente e si p ve ge volé , che quantunque 
manchi di quelle í o rma l i i a che la legge co-
mune rkhiede ; come i i í igiüo , la confe-
gna , ed i t e f t imonj ; nulladimeno é í u p e n o -
re a qualunque vincolo od obbligazione , 
per lo rifpetto che le fi ha y e per la pontua-
l i t a e precifione del pagamento. 

V i é qualche d i íputa interno alia natura 
ed alia fanzionc ( fanttio ) di una lettera d i 
cambio : a k u n i ere dono ch' egli fia un con-
t ra t to di permutazione , o di cambio j ma 
V opinione piu genéra le fi é , chs ella é un 
mero contral to d i compra e d i vendita j 
che i l dinaro dato alia perfona che trae la 
lettera , é i l prezzo della vendita j e quello pa-
gato neir appuntato l uogo , c la cofa compra-
l a e venduta . 

Le lettere d i cambio furono ignote neiran-
t ico comraereio Romano , egualmente che 
re l ia Romana Giurisprudenza . Secondo i1 
opinione comune , fono un ' invenzione degli 
Ebrei j i quali eífendo sbanditi dalla Fran
cia , per a k u n i enorrai de l i t t i de 'qual i fu
rono accagionali , fi r i t i rarono nelia L o m -
bardia , ve r io i l duodéc imo fecolo, e trova-
rono modo di r i t i rare appreífo di sé i loro 
t f f e t t i , che avean meííi nelle mani de' loro 
amic i , con lettere iecretc , e con b i g l k t t i 
concepiti in brevi e preciíi térra i ni , come 
le moderne lettere di cambio 5 e c l 5 col l ' 
a í l i r tenza de1 mercan t i e viaggiatori . — La 
fazione de' G ibe l l in i T eífendo Üata da'Guclfi 
fcacciata d' I t a l i a , fi r i t i r a in Amfterdam , 
e uso gl i fteíTv mezzi che avean ufati g l i 
E b r e i , per la ricupera delle loro foftanze . 
Qu ind l i Mercan t i Ollandcfi prefero la no-
Hone ,, ed i l cenno d i negoziare lettere d i 
cambio 1 ed in breve fparícro u n tal ufo per 
tu t ta rEuropa - „ G l l fleíri G ibe l l ;n i diceQ 

€he ü ^ 0 gl1 i nv rn to r i del ricambior per con
t ó de ü a n a i % de^V i n t e r e í f i g u a n d o le k t -
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tere d i cambio, ch'eglino chiamavanopolizzc* 
d i cambio^ non vengon p á g a t e , ma date i f t 
protefto . V e d i R I - C A M B I O . 

C i b che Goílituifce la forma e V eíTenza 
di mv. lettera d i cambio, é la c e í l i o n e , o i l 
trasferir di una fomma di clan aro che fa co
l u i che t rae , a c o l u i , per c o n t ó di c u i e l l ' é 
t r a t t a , per eífere ricevuta dal fuo corrifpon-
dente in un altro luogo , la qual ceíTione 9 
o traslazione é fatta in t e rmin i mercan t i -
i i , per valuta ricevuta , e ioé per una egual 
fomma data dalla perfona i n grazia d i c u l 
é t rat ta la lettera , a colui che trae , i n 
dan aro , o i n m e r c i , o i n a l t r i e í f e t t i . V e d i 
T R A R R E . 

V i fono pero tre cofe neceflarie , per 
co í l i tu i re una lettera d i cambio ¡ IO. C h e 
fia tratta i n una C i t t a verfo un ' altra 5 
2o. Che v i lleno intere í fa te tre perfone » 
colui che trae , i l prefentatore , o la perfo
na per cui la lettera é tratta ^ e l ' a c c e t t a n « 
t e , o fia colui ful quale ella é t r a t t a . V e d i 
ACCETTANTE . 30. Che faccia menzione , 
che k valuta che i l Traente ha ricevuta „ 
é o in lettere d i cambio y o in d ina ro , o i a 
mercanzie , od a l t r i eífetti , che fi deono 
efpr imerej a l t r iment i ella non é lettera di-
cambio . 

Quando una lettera d i cambio é efprefla , 
eífere per la valuta i n me fieffo, non fi fup* 
pone che i l traente abbia ricevuta la fom
ma y ma la perfona , per cui la lettera i 
trat ta , g l i fia debitore per effa - Quan
do una lettera d i cambio porta , per l a qual 
fomma io prometió d i fommmijlrare lettere dé-
cambio nel tal l uogo , la perfona per eui Lx 
lettera é trat ta , pub cofirignerlo a da ré le 
lettere , o a reftituire la moneta - V e d £ 
U s o , & c . 

Le lettere d i cambio fi poífono d iv ídere h t 
interne, , o delpaefe, zá ejhrne y o fuori del 
paefe. - Le lettere efierne, o foraftiere fono1 
quelle fatte per dinaro prefo,o ricevuto in qual 
che altro paefe , e da pagarfi in I n g h i l t e r -
r a ; o vice verja . Le l-etiere interne , o del 
paefe fono quelle fatte per dinaro prefo in una 
parte del R e g n o , e da ripagarfi in un'altra . -
Per lo Stat. 9. e 10. d i G u g l . J I L quefte tet* 
tere egualmente obbligano che le p r i m e . 

Notare- ««^ L E T T E R A . V e d i 1' A r t i c o l o 
N O T A . 

P r o t é j a t e una LETTERA . V e d i PROTE
S T A R E . . 

¡LEU-
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L E T T E R A d i Licenza , ncl Commerc lo , 

¿ un i f l rumento od uno fcr i t to , che vie
ne aecordato a uno i l quale ha m á n c a l o od 
e fal l i to ; í ugge l l a to e fottofcri t to da 'd i lui 
c r e d i t o r i ; la qual lettera da ordinariamente 
m i tempo piü lungo per i l pagamento ; d i 
maniera che i l debi tore, m u n u o di una tal 
ficurezza , pub g i r . ahrove , o hadare l ige
ramente a ' fuo i negozj í enza t imore di eíTere 
a r ref la to . 

LETTERE d i M a n , Lctters ef M a n , o 
Marque , fono lettere col figillo regio , ac-
coidate a ' fuddi t i del R e ; le quali danno lo
ro ¿i potere di prendere a forza d ' a r n j i , c ío 
che é flato lor toho da ' fuddi t i diqualche a l -
t r o Stato , contro la legge cf M a n . V e d i 
MARQUE, eRAPPRESAGLIA . 

LETTERE P a t e n t i , od j í p c r t e , fono feri t-
t i fegnati col gran íigillo d ' I n g h i l t e r r a , co' 
qua l i uno acquifta i l d i r i t t o e la ragionedi 
í a re , o di godere qualche cofa , lo che 
non potea fa r , fenza tai lettere. V e d i PA-
T E N T I . 

Sonó cosí chiamate , a cagione della lor 
forma ; come ef íendo aperte , col figílto 
affiffo , da poíerfi prontamente moitrare 
i n confermazione delT au to i i t a data per 
cfse. 

LETTERE d i proroga ^ fono lettere emana-
te da un Principe , in favore di debi tor i ono-
r a t i , e f v t n t u r a í i , contro i debitori í r o p p o 
r igorof i j i n forza delle quali viene i l paga
mento diíferi to per un certo tempo . 

L1 ufo d i que í ie lettere é ant icbl íTimo : 
Caffiodoro offerva, ch'erano in ufo al tem
po di Teodor ico , Re de' GoU ; ál t r i vo-
gl iono che fieno fíate introdotte verfo i l 
f.ne de ir u n d é c i m o Secólo , da Papa U r 
bano I I . a favore di quell i che andavano 
nelie Croc ia t e . 

S o n ó tut tavia i n ufo nella Francia , ed 
ín alcuni al tr ipaefi : i l loro norae Inglefe d i 
Letters c f re/pite e forfe prefo a refpirando , 
pe rché danno al debitore tempo di rt("pi
rare . G l ' I t a l i a n i puré danno alia parola re-
fpiro qualche vol ta q u e í t o medefimo fenfo . 
V e d i RESPITE . 

LETTERE Circo!ar i . V e d i CIRCOLARE. 
LETTERE Dimijforie . V e d i DIMISSORIE. 
LETTERE Monitorie. Ved i MONITORIE . 
LETTERE Pacifiche. V e d i PACIFICHE. 
LETTERE Pafca l i , V e d i PASCALI . 
L E T T E R A T I , LETRADOS neilo Spa-
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gnuolo y parlando de' Chinef i . V e d i L r -
TER A T I . 

L E T T I C A R I O , LECTICARIUS, un M r -
niftro nella C h i e í a Greca , i l cui ufizio era 
portar íuori i corpi de1 defonti , e feppellir-
l i . - Quefí i eran d1 altra güi la denominat i 
Decan i , e copiata . Ved i DECANÓ , e CO
PIA TA . 

I R o m a n i aveano due fpezie á l Leclicarii y 
diverf i da quell i de' Greci , e che a un d i -
preífo co r r i í pondeano a l f ufizio de' noflr i feg-
get t ier i ( chairfnen ) . V e d i LETTIGA . 

L E T T I G A * , LECTICA , una fpezie d i 
ve ico lo , portato fulle fíanghe ; anticamen-
te r iputato la p iü agiata e p iü dolce manie
ra di ve t t u r a . 

* D n Ca7ige d i r iva la parola l i t t e r ( let
t iga ) dal barbara Latino lefteria , cio£ 

[trame o letto per le beflie . -- J l l t r i da 
k d u s , letto , ejjendovi d? ordinario 
un materazzo , ed un guanziale peT 
una lettiga y al ia ftejja gtitfa che per un 
letto . 

P l in io chiama la lettiga , la camera del 
viaggiatore: e l l 'era mol to in ufo fra i R o -
man i , ed era portata da ' fervi , tenut i per 
queft' ufo j ficcome tu t tavia praticafi ne ir 
O r i e n t e . La leftica R o m a n a , fatta per por-
tárfi da quattro u o m i n i , era chiamata í f í r^ -
pbcrum] quella portata da í e i , hexaphorumy 
e quella portata da o t to , oBaphorum . 

L ' invenzione delle lettighe fecondo Cice
rone , deeíi ai Re d i B i t i n i a : nel tempo d i 
T i b e r i o erano divenute frequentiffime i n 
R o m a ; ficcome appar da S é n e c a ; ed anche 
g l i ñeífi fe rv i v i fi facean portare , b e n c h é 
non mai da piü che da due u o m i n i ; lad-
dove le pe r íone di quali ta n* aveano fei , 
od o t to . 

L E T T I S T E R N I O , LeBifternium , una 
cerimonia religiofa appreífo g l i ant ichi Ro-
mani ; cioé un convi to folenne, preparato 
i n u n T e m p i o . V e d i p E S T A . 

E perché , , fecondo i co í lura i di que' tem-
p i , collocavan de' l e t t i attorno alie menfe , 
e ponean le ftatue d e g l i D e i su cote í l i l e t t i ; 
nella raedefima maniera i n cui fedeano a 
menfa g l i u o m i n i ; chiamarono la folenm'ta 
leUiJiermum, da leBus, let to , e fiemo, d i -
fíendere, preparare, & c . 

I n queí ía cerimonia prefiedevano g l i Epu
lones. Vedi EPULO . 

Cafaubono ha oífervato da un p a í f a g ^ b 
nella. 
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•fiello Scoliafte d iP inda ro , che i Greci avea-
no anctfeff i un leBijlernnnn i n u i o . 

T • f r ^ v , r a r b " i p r imo leChjierKium 

ceffivamente per otto g i o r n i , in onore d A -

Mercu r io , e d i N e t t u n o , n i occafione di 
una malat t ia contagiofa cbe uccidea t u t t o 
íl loro beftiame, l ' anno di Roma 354 i ab-
benché Vale r io Maf f imo nc r icordi uno avan-
t i di quefto. 

L E T T O , un luogo prepára lo , per d i -
í lendervi e adagiarvi i l corpo fopra , per la 
quiete e per i l fonno \ • fatto principalmen
te di piume , r inchiufe in una í p e z i e d i f a c -
co di federa. 

D i c i a m o , un letto di piume ; un letto d i 
p iumino ; un letto a carr iuola; un letto ñabi le j 
un Ittto apad ig l ione , & c . 

L E T T O da parata . V e d i PAR A T A » 
N o n fi poíTono vender let t i , fe non i m -

b o t t i t i d i una íola forte di ripieno \ e. gr. 
le t t i di piuraa con fole piume fvelte a í c iu t -
te ; e le t t i di p iumino - , col folo netto p iu
m i n o . N o n fi devono mefcolare piume fcot-
tate c o ü e akre piume ; né la piuma la p iu 
fina colle altre p iume , fot to pena <ii confi-
í c a z i o n e \ la m i llura d i ta l i cofe eííendo^ r i -
putata come contagiofa , fe fopra v i giac-
cia i l corpo di un uonu) , Stat. 11. Hsn. 7 . 
cap. 19. 

G l i ant ichi R o m á n i avean var ié fpezie 
d i l e t t i per ripofo ; come i l loro l eüus cubi-
cnlaris , su cui dormivano . I I loro letius 
d i fcubuor ius , o letto da menfa, su cui man-
giavano ( i raperocché fempre mangiavano 
cor icat i ) d' ordinario eífendovi tre perfone 
per letto , ed i l luogo d i mezzo era ftimato 
i l p iu onorevole , ficcome anche i l letto d i 
m e z z o . Avevano puré i l loro l eñus lucubra* 
tortus, su cui í t ud iavano ; ed un le t í a s f u fie-
b r i í , o emortualis , su cui erano i defonti 
por ta t i al r ogo . 

L E T T O d i un pezzo grande di a r t i g l i c r i a , 
é quella groífa tavola che íla imraediatamcn-
te fotto i l pezzo , e che é q u a f i i l corpo del 
ca r ro . Ved i CANNONE , e C A R R O . 

L E T T O , in a l t r i fenf i . Ved i STRATO , e 
SUOLO. 

L E T T U R E . V e d i 1' A r t i c o l o BOYLE 
( le letture d i ) . 

f * ^ - ^ •> nclle Meccanichc , una linea ret
ía m f k f f i b i l e , foflenuta, in un folo íuo pun-
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t o 5 fopra un fulcrum od appoggío ; e che 
íi adopera per elevar pefi : o ' e íTendo fen-
za pefo ella íleíía , od almeno avendo un 
pefo che fi pub c ó m o d a m e n t e contrabilan-
c iare . 

La leva é la feconda , o come a l t r i vo-
gl iono , la prima delle potenze c h i a m a í c 
meccaniche , o delle raacchine f e m p l i c i , co
me eífendo appunto di tutte le altre la piíi 
fempl ice ; ed ella principalmente viene appli» 
cata per foilcvar pefi a piccole altezze . V e d i 
M E C C A N I C H E Potenze. 

I n una leva fi confiderano tre cofc : Tí 
pefo che fi ha da alzare , o foflenere , co
me O , ( T a v . Mee can, fig. 1. ) — La poten
za , per mezzo d i cui egli dee a lzarf i , o fo-
fteneríi, come B . Ed i l f u l c r u m , od appog-
g i o D , su cui la leva é f o í t e n u t a , o p i u t t o -
l io , su cui ella fí move in g i r o , redando l'ap-
poggio fiífo . 

Le leve fono di tre forte : Ora , i l f u l 
c rum é pofío tra i i pefo e la potenza, come 
nella fig. 1. e quella chiamafi una leva del
ta pr ima fpczie . Ora , i l pefo é tra i l f u l 
c rum e la potenza, e queda fi chiama leva 
della feconda fpezie , come nella fig. 2. Ed 
ora finalmente, la potenza agifee tra i l pefo ed 
11 f u l c r u m , c o m e n e l l a j ^ . 3. c quefta e h l e v t t 
della terza fpezie. 

La potenza della leva é fondata fu! teo
rema íeguen te , u Che lo fpazio , o l* arco 
„ deferitto da ciafcun punto d i ma. leva ^ e 
„ c o n í e g u e n t c m e n t e la velocita di ciafcun 
„ punto d i una l eva , é come la d i í lanza dal 
„ fuo f u l c r u m , o dal fuo appoggio . '4 

D i qua ne fegue , che i ' azione d i una 
potenza , e la refi lienza del pefo , ere feo-
no i n proporzione alia loro d i í l anza dal 
f u l c r u m . 

E di qua pur ne fegue, che una poten
za fara capace d i foftenere un pefo , fe la 
difianza del punto nella l eva , a cui é ap-
p l ica to , fara alia diftanza del pefo , come 
i l pefo alT intenfita della potenza . V e d i 
queda dot t r ina dimoflrata fo t to la parola. 
Potenze M E C C A N I C H E ; ed ul ter iormente i l -
ludrata fotto la parola B Í L A N C I A , t ra cui , 
e la leva , v i é una grande ana log ía ; una 
leva della prima fpezie e í íendo quafi una da-
dera per levar pefi . V e d i STADERA . 

La potenza e F azione della leva , s i l l u -
firera plenamente colle feguenti propoí i -
z i o n í . 

i0.Se 
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i 0 . Se la potenza applicata ad un^leva^ 

Ói qual í ivogl ia ípezie , foftiene un pefo, la po
tenza é al pefo in una ragione reciproca delle 
loro d i ñ a n z e dal fulcrum . 

Q u e ñ ' é i l converfo di cib che íi é d i -
m o ñ r a t o fot to l ' A r t i c o l o MECCANICHE Po-
tenze. 

2o. I I pefo di una leva della pr ima o 
i k i l a feconda ípe^zie A B , fig'i- la d i í k n z a 
del centro d i gravita dal fulcrum C V , e 
3e diftanze del pefo , e della potenza A C 
c C B eífendo tutte da te ; trovare la poten
z a che lo fofterra. — Supponete la leva p r i 
m a di gravi ta , ma i n fuo luego un pefo 
pendente i n V ; fe allor faraffi A C verfo 
C V , come la gravi ta della leva verfo un 
quarto numero , noi avererao i l pefo che la 
leva é capace di foí lenere j e í o í t r a t t o que-
•fio dal dato pefo, i l refiduo fara i l pefo da 
yoterf i foí lenere dalla potenza . Sia dun-
cjue C B a C A , come i l pefo rimanente 
ad un quarto pefo, edaveremo la potenza da 
epplicarf i in B , per poter foftenere i l dato pefo 
con la data leva . 

3o. La gravita d i una leva della prima o 
üe l l a feconda fpezie A B , la diftanza del 
í'uo centro d i gravi ta dal fulcrum C V , le 
d i ü a n z e della potenza edel pefo B C e C A , 
eífendo tu t te date ; trovare i l pefo da fofte-
xierfi . ~ T r o v i f i la parte del pefo foñenu-
í a dalla leva fola , come nel p r imo proble
m a i t rovi í i alia fteífa guifa V altra parte 
del pefo , che la potenza applicata in B 
é capace di foüenere : aggiunganfi i due 
numer i infierne , l a fomma é i l pefo r i -
chief to . 

4o. La g r a v i t a , e d i l centro di gravita F , 
cli una leva della feconda fpezie C B , col 
pefo G , la fuá diftanza dal fulcrum C A , 
e dalla potenza C B , eífendo date i trovare 
Ja potenza capace di foftenere i l pefo . --
Supponete la leva priva di gravita j ma i n 
luogo fuo un pefo eguale pendente in F , 
c h ' é la potenza richiefta per foftenere la/e-
v a fola ; al lor fi t rov i la potenza requifita 
per foftenere i l dato pefo G : s1 aggiungano 
3e potenze infierne, la fomma fara la poten
za nchieftar 

5o. Se á n a potenza applicata aduna leva 
di qualfiyoglia .fpezie alza un pefo, lo fpa-
zjo^delfa pr ima é a q u e ü o d e l l ' u l t i m a , co
me queft' u l t ima a una potenza capace di 
foftenere i l medefimo jpefoj donde fegue , 
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che i l guadagno d i forza é fempre accom-
pagnato dalla perdita di tempo , e vice-
verfa. 

L E V A N D T S M'd i tum expcnfis. V e d i l ' A r 
ticolo EXPENSIS . * 

L E V 7 A N T E * , nella Cofraografia , uno 
de 'punt i cardinali de l f Orizonte j eífendo i l 
punto , in cui i l p r imo verticale interfeca 
quello fpazio , o cofta d e l l ' O r Í 7 . o n t e , i n c u i 
fi leva i l S o l e . Ved i ORIENTE, CARDINALE 
Pun to , ORIZONTE, &C. 

* Per tutto i l Mediterráneo e nelT I t a l i a fi 
chiama Levante i l vento che g f Inglefi 
chiamano Eaft-wind . ZvW Greco fi chia
ma «í'ceToX?;, cd ctünjKiceTv;, perche viene 
dalla parte del Solé , air uKm . I n L a t i 
no , Eurus . L a parola E a ñ , e Saffc-
nica . 

LEVANTE, nella G e o g r a f í a , fígnificaqua-
lunque paefe í i t ua to al noftro Oriente , o 
la parte O r i é n t a l e di un continente o di una 
regione , o quella dove i l Sol nafce. V e d i 
ORIENTE . 

LEVANTE, nelle materie di commercio , 
& c . generalmente riftrignefi al mare mediter
r á n e o , o p iu tofto al paefe c h ' é fulla parte 
O r i é n t a l e di eífo mare . 

Qu ind i i l noftro traffico cola é chiama-
to i l traffico del Levante; ed un vento che 
foffia da di l a , dalla bocea dello S t re t to , é 
chiamato un vento d i Levante . V e d i COM-
PAGNIA del laTurchia . 

Mifure del LEVANTE . V e d i F A r t i c o l o 
MISURA . 

Bolo del LEVANTE . V e d i F A r t i c o l o 
BOLO . 

L E V A R E , o Nafcere, n e l l ' A f t r o n o m i a , 
é l ' appnr i r del Solé , di una Stella , o d i 
altro luminare , íopra dell ' Or izonte , che 
prima era afeofo fotto di e í fo . V e d i ORI
ZONTE , SOLÉ , STELLA , & c . V e d i anco 
AMPLITUDINE . 

A cagion della rifrazione deH'atmosfera, 
i corpi celefti levano fempre prima de l loro 
t e m p o , cioé , fi veggono fopra deU'Orizon-
t e , mentre fono in realta fotto di e í fo . V e d i 
RIFRAZIONE . 

V i fono tre fpezie poe t i che 'de l /m^r del
le Stelle. — I l levare, o fia V Orto cofmico, 
quando una fteila fi leva nell1 i ík í fo tempo 
che i l S o l é . V e d i CÓSMICO . I I Levare 
acronyeo , quando una Stella fi leva nello 
fteífo tempo , che i l Sol t ramonta . V e d i 
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ACRO^YCÓ . Ed i l Levare Helheo , ScUre , 
od apparente, che é , allora quando la Stel-
la emerge da' raggi del SoJe v ic ino a l i ' O r i -
7onte , e non é piu nafcoíla dentro Ja fuá 
Juce ; i l che fuccede circa 20 g io rn i dopo 
la c o n g i u n í i o n e d i una taleStella col S o l é , 
p i u b meno fecondo Ja magnitudine dclJa 
Stella , la fuá diftanza , & c . Ved i H E L I A C Ó . 

• Innor» fpmnn . j j te i ia , 1* . 
Eí iodo ha oíTcrvato gia da Jungo tempo , 
che la Stella Sirius í h v a oceultata 40 gior-
r t i 5 c ioé 20 g i o rn i prima del fuo/e^arro/w/-
£•0 , e 20 g io rn i dopo . - Alcune N a z i o n i 
deir A m e r i c a , e fra 1'altre i Selvaggi della 
Cayenna , regolano i l lor auno civi le g i u -
í k i l corfo d i S i r i o ; cominciandolo á ú leva
re o nafcere heliaco di quefla Stella . V e d i 
CANTCOLA , e C A N I C O L A R I . 

Trovare i l levar 8LC. del Solé e chile Stelk 
col Globo. V e d i G L O B O . 

LEVARE, per raccoglicre. V e d i L E V Y , 
' L E V A R I F a c í a s , un mandato , diret to 

alio Sherif íb , perché lev i o raccolga una fom-
ma di denaro , su le terre o i poderi (tenementf) 
d i qualcheduno , i l quale ha mancato di cor-
rifpondere iJ fuo t r i b u t o . 

L E V A T I O Arietum . V e d i i ' A r t i c o l o 
A R I E T U M . 

• L E V A T O R , nn e p í t e t o , che g l i Ana to -
i ^ i c i danno a diverf i m u í c o l i , V ufo de' quali é 
levare , od alzare le par-ti-alle quali apparten-
gono . V e d i ELEVATOR . 

V i fono de 'mufco l i / eD^íor /de l l e palpebre, 
del l 'omoplata , deJl'anus, della fcapula, & c . 
V e d i T a v . Ana t . ( M y o l . ) f i g . 2 . » . 3. 

L E V A T U M . V e d i T E R R I S & Catalis 
t m t i s u l t ra debitum, 

L E U C O F L E M M A Z T A . V e d i LEUCO-
PHLECM ATI A . 

[ L E U C O M A * , nella M e d i c i n a , una pic-
ciola macchia bianca su la cornea del l 'oc-
chio , chiamata da' L a t i n i albugo . Ved i 
ALBÜGINE, 

* L a parola e Greca, XevKco^u, da Ktuxos, 
b ianco . 

E U ' é caufata da un umore raccolto i n que-
fta membrana ; ovvero da l l ' e í ca ra che fuf-
fegue ad una ferita ; ovver da un ' ulcera 
l n cotefta parte , ficcome fpeíío addiviene 
n«i V a i u o l o , 
. , L í í . U C O P H L E G M A T I A * , una fpezied' 
í r r 0 r Aa ' a l t r a m « n t e chiamata anafarca . 
Ved i ANASARCA . 
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p r n m t a da k íymí , bianco , e p K ^ i a | 
fíemma. 

La le-ucophkgmatia confifle i n un tumo^ 
fe , o enfiagione d i t u t t a l ' e ñ e r i o r fuperfi-
zie del corpo , o di alcune fue part í j tumorc 
b ianco , e molle , che fác i lmente cede al tat to ^ 
e nt iene TimprelTione fatta dal d i to per qual" 
che poco di t empo. 

Put) ella derivare o da qualche feoncerto 
del fangue; che, i n queí lo m o r b o , é fcolo-
r i t o , v i i e i d o , e freddo: ovvero da u n u m o r 
acqueo eftravafato, e raccolto -ne' m u f e o l i , 
e n e ' p o r i della pelle. Ved i IDROPISIA . 

L E V I G A Z I O N E ^ la riduzione di corpi 
d u r i , e ponderofi , come del corallo , della 
tu-zia , delle pietre preziofe , & c . in polverc 
leggiera e fot t i le ; raacinandoli fopra i l pórfi
do , ful marmo , fulla p ie t ra , & c . come i p k -
to r i macinano i lor c o l o r i . 

La levigazione é moho praticata nella Far
macia , e nella Ch imica ; ma fe g l i f t r u -
ment i per macinarvi fopra , non fono du-
r i ñ i m i , e 'fi raangiano o logorano, di ma
niera che alie volte fi raddoppia i l pefo della 
medicina cosí lavorata. 

L E V I T A * , un mmif t ro inferiore nel 
Tabernacokj e nel T e m p l o Giudaico ; che 
avea Ja cura ed i l maneggio de' facri 
u t e n í i l i . 

* L a parola viene dal Greco Mvn'v; / la 
d i cm radice e i l nome L e v i , che f u da* 
•to a cotejio Patriarca dalla f u á madre 
L i a , daW Ebraico ni1? lavah , ejlere le
gato od unito y per la fperan'z.a c}f ebbe L i a ^ 
d i ejfereeolia najeita d i quejlofigliuolo ^ 
p i n J i r t t t amen té collegata al fuo marito 
Gtacobbe. 

I L e v i t i , nella Chlefa Giudaica , erano un 
ordine inferiore a iSaceraot i ; e cor r i ípondea-
n o , in qualche modo , ai Diaconi della Chie-
fa Cr i lHana . V e d i PRETE , e D I ÁCONO . 

I L e v i t i del l 'ant ica legge non aveano ter
re determinare , che Icr s' aí legnaífero per 
i l p rop i io manten imento , ma viveano p r i n 
cipalmente deiie offeríe f a t t e a D i o . ~ Era-
no d i í l r i bu i t i per tut te le T r i b u , ciafeuna 
delle quali dava alcune delle loro C i t t a ai 
L e v i t i , con de'fondi nel lor vicinato per 
mantenimento de' loro befliami . - G i u í l a 
la numerazione fatta da Sajomone, p r inc i 
piando dal l 'e ta di vent ' anni^ v 'erano tren-
tao t to mi la l e v i t i capa^i di íervire : vent i -
quat t ro mi la di q u e í l i , egli l i deftinbal m i -
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i i i f le ro giornaliero fotto de' facerdoti ; fei 
m i l a , per Giud ic i in fer ior i n c ü e C i t t a , c 
per decidcre le materie fpettanti alia re-
l i g i o n e , e d i non grande confeguenza per 
la Repubblica ; quat t ro mi la , per cuí lodi 
del íe porte ^ e perché aveíTcro cura delle 
r i c c h e z í e del T e m p l o ; ed i l r imanente , 
per Jaiv í ' .ufizio di -cantori. V e d i T E M P I O , 
T A E E R N A C O L O , & C . 

L E V I T A ' , Levitas , Leggerezza , é la 
privazione , o mancanza d i pelo in un cor-
po , quando é paragonato con un altro che 
e piu p e í a n t e . Ved i PESO. N e l qual fenfo, 
k v i t a s é termine oppoí lo a gravitas . V e d i 
GR A V I T A 3 . 

Le Scuole foflengono , che v i fia una le-
v i t a ajfoluta , o pofit iva , e r i fer i ícono od 
aferivono ad effa i l venir su , o fia V emer
ge ré de' corpi piu leggieri in fpecie , che 
i fluidi , ,ne' qual i vengono effi corpi a 
ga l la . 

M a t rov iam per efpericnza , che t u t t i i 
corpi tendono verfo la té r ra , alcuni piu 
lentamente , a l t r i p iu pref lo , i n t u t t i r f l u i -
di o mezzi , fia acqua , fia aria , & c . — 
C o s í , i l foghero dicefi efFere piu leggiero 
che T o r o ; perché fot to eguali d imenf ion i , 
T o j o aí íbndera , ed i l foghero nuotera fo-
pra T acqua . Ved i G R A V I T A ' Spccifica * 

Archimede ha d imof l r a to , che un corpo 
folido fluttuera , per qualche verfo in un 
f luido delT ifteífa gravita fpecifica, e che un 
corpo piu leggiero íi manterra al di fopra di 
u n piu p e í a n t e . -- La ragione ñ é , che dei 
corpi cadenti verfo la t é r r a , quel l i che han-
n o un í imil numero di par t í eguali , han-
no una gravi ta eguale ; po iché la gravi ta 
del t u t t o o dell ' intero , é la fomma della 
gravi ta di t u t í e le fue parti . — Ora due 
corpi hanno un egual numero di par t i 
egua l i , fe fotto le ñeífe d imenfioni non v i 
fono in terval l i d e ü i t u i t i d i materia ', dal 
che fegue, che non v5 e í íendo porzione .di 
materia si piccola, che i l corpo i n cui e l l ' 
c c o n í e n u t a non íi polla inticramente d i -
videre i n part i egualraente piccole , non v i 
é ragione per la difceía di q u e í t e , cheegual-
mente non m i l i t i per la difceía d i quella . 
V e d i DISCESA , F L U I D O , &:c. 

Quindi fi pub conchiudere, che que' cor
p i che fotto le medefime dimenfioni non 
gravi tan© egualmente, non contengono por-
z ioni eguali di materia j e pero , quando 
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veggiamo, che un cubo d 'oro a í fondanc lT 
acqua , e che nel l ' ifteífo tempo un1 egual 
maífa di foghero v i galleggia , cgli é evi
dente che r o r o debbe avere un numero mag-
giore di pa r t í eguali di materia , fotto i l 
medefimo v ó l u m e , che i l foghero ; od i l 
foghero debbe avere un maggior numero d i 
vacuitadi che F o r o ; e che nell 'acqua pa-
r imen t i v i é.un maggior numero di vacuitadi 
che nel l ' oro , 

Qu ind i noi venghiamo ad avere una chía-
ra idea si della denfita o g r a v i t a , come del
la levita , o leggierezza 5 ed a cono íce re 
che T ul t ima non pub i n fenfo r igorofo , te
ñe rfi per una cofa p o f i t i v a , ma per una mera 
negazione , od a í íenza d i corpo , che fa ef-
fere un corpo piu leggiero di un altro , i l 
quale contiene piu d i ma te r i a . 

I I D o t t o r H o o k e per v e r i t a , par che fo-
fíenga non so qual c o í a , che hggcrezzapo
fitiva dircbbefi ; lo che , fe noi non c' i n -
ganniamo, vien da lu i dinotato col t e rmi 
ne di kvltazione ; cioé una proprieta de 'corpi , 
direttamente contraria a quella della gravita-
zione ve r ío i l S o l é . 

E i fe-nía di avef cib feoperto nelle cor-
rent i di raggi o d ' effluvj di diverfe Co^ 
mete ; le quali correnti abbenché aveífero 
una difceía dal nucleus della Cometa ve r ío 
i l Solé , pur velocemente ritornavano indie-
tro , e CGrrevano.oppoftamente al S o l é , e c i b , 
fin ad una eilenfion p r o d i g i o í a , Ved i COME
TA ed ATMOSFERA. 

I n f a t í i , dove la potenza di gravitazio-
ne ccíía , panebbe , che una cotal forza 
contraria principiar dovefíe ; di cheabbiam 
degü efempj ne 'fenomeni de l l ' a t t r az ione . — 
Q u e ü o é quello che i l Cav. N e u t o n chia-
ma vis repellens , e che fembra eífere una 
delle leggi della natura ; fenza la quale , 
íarebbe difficile fpiegare la rarefazione , 
ed aicune altre apparenze . V e d i REPUL-
SIONE . 

Paracentrica follicitazione della LEVITA1 . 
V e d i PARACENTRICO . 

L E V R I E R E C a ñ e . V e d i HOUND , Hnomi 
genérico de cani Inglefi . 

L E V Y , L E V A R E , nella Legge , fignifica , 
raccopjierc, far coiletta , o far leva i come d i 
dana r i , d i t iuppe , &;c. 

L E X , Legge. V e d i i 'Ar t icoloLEGGE. 
LEX amtffa , o legem amittere , s' in ten-

de d i una per íona infame íperg iura , che 
di-
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diceG perderé l a f u á legEer o come fifpiega 
B r a a o n , m n efi ulterius mgnus lege . Vedi . 
LNFAME . 

LEX J ú d k m l h , é propnamente p u r g a m 
p a j u d i c n m f e n U talvol ta cbtamata lem-
phcemente ¡ u d m u m • V e d i JUDICIUM , e 
PURO AZI ONE. . R 

LEX Sacramentalts, furgatto per ¿ a c r a m e n -
t u m . V e d i GIURAMÍKTO e PURGA-
ZIONE. 

LEX Talioms .. V e d i 1' Ar t i co lo TALIO . 
LEX Terra , la legge cd i l coftume della. 

t é r r a ; per !o qual nome eH'é d i í l in ta dalla/f^-
ge ch i l e , : Ved i Legge COMUNE ., 
, LEGEM térra amhtere „ V e d i 1' A r t i c o l o ' 

AMITTERE . 
L I B A G I O N E , LIBATIO , una cerimo-

n i a , ne' Sacrifizj de 'Gen t i l i r nella quale i l 
Sacerdote íparge del v ino , del l a t t e , od al-
t r o liquore in onor della D e i t a , a cui era 
ofEerto i i Sacn í i z io , dopo ci' averne egli gu-
ü a t o . Ved i SACRIFIZIO . 

Dicefi ' che AleíTandro abbia facrificato un'' 
toro a Ne t tuno ; c , per un' offerta a gl¡ Dei: 
mar in i , g i t ía íJe i l vafe d 'oro, adopcato per la 
liba'zione ? nel mare . 

Le l ibagioni furono anche in ufo fotto la 
legge di M o s é , ingiunte da D i o nel l ' Efodo» 
x x i x . e ne' N u m e r i xv-. 

l . I B B R A . Ved i LIRA . 
L l B E L L A T I C r , un' antica fpezie d 'Apo-

ftaíi dal Cr i f í i an i fn io , fono la perfecuzione 
d i D e c i o ; i q u a l i , per far si , che non ve-
n i l íc ro obbligat i a rinunziare alia fede , e 
facrificare agi 'Tdoli , ricoi*re,vano ai M a g i -
í l ra t i , cd abjuravano fecrctamente la loro 
fede y otrenendo da loro degli atteftati , o 
C.on: íupplica , o con dinaro * ; col qual mez-
zo; fi facea con ft a re ch' egli no aveano con-
tlifcefo agíi ordini d e g l ' I m p é r a t o r i ; ed erano 
cos í m t í í i al coperto da ogui ulteriore mole-
fiia , per contó; della rcligione . 

* Queji i ^Atteftati eran ckiamntl \ ' \hú\\ Jj 
donde coloro che l i procacciavano , ven-
vero ad efjere deneminati 11 bella t i c i . 

A l ' t r i , in particolare i , Cent iu ' ia tor i di ' 
Magdeburgo , fon di: opinione , che i libel-
latici erano foltanto qucl l i , che pafcevano 
i Magi í l ra t i con del dinaro , per porfi al coper
to dalla perfecuzione , c dair eííere. obbligati . 
a, r i n tí n % \ a re al C r i ft i a ni í m o . 

M . . T i l l c r aon t abbraccia parte di un ' opi-
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n ione , e parte iu í leme de l l ' a l t r a ; egi ipen-
ía che i l ibellatici^ ricorrendo ai Mag i f t r a -
t i , fi efentavano col dinaro dal facrificare 
e dall ' 'abjurare, ed otteneano lettere , con 
le quali eran dichiarati d i avere r inunz ia -
to a C r i ü o , di^avere facrificato a g r i d o l i , , 
benché in realta non avefler fatto né V un 
né l ' a l t r o . 

L I B E L L O , Famcfus LIBELLUS , uno feritr 
to contenente i n g i u i i e , r i m p r o v e r i , od ac-
cufe contro 1'onore , e la riputazione d i 
una perfona particolarmente d i un Supe-
riore , o di un. Governatore . V e d i SÁ
TIRA .. 

pla t ina crede, che uno fer i t to , per i n -
giuriofo che fia , non fi pub chiamare Vi* 
bello r fe i l nornc dell ' Autore v ' é fopra . 
G i i autori á t l ibel l i , appre í ío g l i ant ichi 
K o m a n i , erano p u n i t i d i mor te ; ma ne' 
tempi appreí ío furono folamente ba t tu t i . 
A u g u í l o mife tra i de l i t í i lafa majejiatis 
famofos- Ubellos , i l ibel l i diffamatorj . F. 
Balduino ha pubblicato un Commen to fu l -
le leggi Ireperial i contro i l ibe l l i - . Le p i t -
ture ícandalofe s'annoverano fra i l ibe l l i 

I l eg iñ i d i cono , che un tibello pub eífe-
re o in feriptis , o fme feriptis ; in feriptis r 
quando uno feritto é compofto , o pubbli
cato a feredito^ al trur i l che fi pub fare 
verbis , aut cantilenis ; come ,: allor che; 
la ing iur ia maliziofamente vien ripetuta „ 
o cantata alia prefenza d ' a l t r l : ovvero an
co traditione , quando i l libello^ od una co
pia di e í fo , é meflfa fuori per o í fendere la; 
perfona nel laLriputazione. 

U n l i bello fine feriptis y pub eflere didue; 
fa t te . i 0 . P i B u r i s , come dipingere la per
fona i n una maniera inonefta ,. o ignom-i-
niofa : ovvero , 2o. Signis , come piantare 
una forca , od altre marche ignominiofe , 
alia porta della perfona cui fi vuo l feredi-
tare , od altrove .• 

I I gaftigo dc'// '^//^/-/ in I n g h i l t e r r a , é met
iere i l reo nel]a.;berlina, fotto la sferza ; qual-
che pena pecuniaria, & C . , 

LTBF.LLO , fignifica altresi la dichiarazione 
o r ig ína le di un'azione nella Legge C i v i l e . 
V e d i AZIONE, e DICHIARAZIONE „-

L Í B E R A L I * A r t i ^ fono quelle che d i -
pendono piu dalla fatica, della mente ,r che 
da quella della manov ovvero che conf iüo-
no p iu nella fpeculazione , che nell ' opera-

1 2 ZÍÍQ.-
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t í o n e j . ed hanno maggior re láz íbne a i r í n t e r -
« e n i m e n í o cd alia cu r io f i t ^ , che alia neccíía-

V e d i ARTE . 
*' L a parola viene ^/£ÍÍ//WO liberalis ; che 

apprejfo i Romani ftgnificava una perfo-
na che non era fervo j e la cui volón-
t ú , per confeguenza- , non era rattenu-
ta o frenata dal comando <$ ale un 
drone. 

T a l i fono la Graramat ica , la R c t t o r i c a , 
la P i t t u r a , la S c o l í u r a , 1 ' A r c h i t e í t u r a , la 
Mufica , & c . -- A n i Libera l i íi ío levano 
xaccogliere nel fegueñte verfo La t ino : 

JLtngua, TropHS., Rat io^ Islumsrus .¡To-
nus , y í n g u i u s , j i j i r a . 

E I t J l n i Meccanicbe, che pur foño innu-
i^ ie rab i l i , í b t t o queño- : 

R u s , RIemus j A r m a , Eaber, Vulnera,-) 
Lar ia , Ratsx >, 

L I B E R - A L I A , fe ík celebrare dagli anti-
c i b i R o m a n i , in onore di L i b e r , o di Bac-
c,o : le ííefí'e che quelle che i Greci chia-
rnarono D i c u y í i a , eDionyf iaca . Ved i D i o -
3SÍYSI A . 

Prefero i l IOÍ nome da líber , cioé libe
r o ; t i to lo dato a Bacco; o forfe perché i l 
v i n o , d i cui egli era ftimato D i o , libera 
g l i uomini dalle curé e dai penneri , e fa 
í l a r e g l i an imi l i t a cd in una total liber
ta . - Varrone .diriva i l nome di queíi^a 
feíla áa • líber i confiderato come nome ag-
g e t t i v o , e ish íenfo ¿i libero ^ perché; i Sa-
cerdoti eran liberi dalle ¡oro funzioni , e 
da ogni cura alleggeriti , nel íempo- delle 
F e ü e . Liberalia . I m p e r o c c h é i n í a t t i , eran le 
vecchie femmiDe che ufiziavano neiíe ceri-
raonie e fte'Sacjifizj di q u e í l e F e í l e . 

L I B E R A N D I S T*ms ... V e d i 1' A r t i c o l o 
TEKRIS .. 

L I B E R I T a u r i libertas, V e d i 1̂  Ar.íicolo 
TAURI-. 

L I B E R I A , u m Fefla í e n u t a apprcííb- i 
R o m a n i nel giorno , i n cui i lor ñ-gliuoli 
deponevano le veí l i g l o v a n i l i , ed affuraeva-
i io J a vefta dbiamata. toga:-Ubera\ V e d i TO
GA , e VJRILE . 

hQ-Liberia fi celebravano nel g iorno fe-
ll;odecimo delle Calende di A p r i l e , cioé ai 
á i c i a í e t t e di M a r z o . 

y ^ E R O j , un . termine, variameHte ufaío ; 
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ma per lo p ía in oppof iz ione , a cof l re t to> 
confinato , impedito , neceíTitato . V e d i 
FRANCO. 

COSÍ , diciam che un nomo é libero , W 
quale é fuor di pr ig ione: e che un uccella 
é Ijbero quando é la íc ia to fuor di gabbia : 
Libero da dolore , cioé fenza dolore : ua* 
aria libera: un paí íaggio libero, & c . 

LIBERO , parlando di cofe dó ta t e d' in^ 
t end imento , ha una relazione piü peeuliar 
re. aila vo lon ta . , ed inchiude i l fuo e í íere 
i n piena l i b e r t a . V e d i LIBERTA*. 

G l i Stoici í o í l e n g o n o , che i loro uomifíi 
favj f©li íono l i ben . Vedi STOICO. 

LIBERO fi prende anco in oppofizionc a.fe¡> 
VGj o fch iavo. Vedi SERVO. 

N e i m o m e n t o , che uno fcl i iavo-mette iK 
piede íulle ierre Xagléí i , ei diventa libero** 
I I piü bel legato- che g l i ani iehi Roman i 
potean lafciare ai loro í e r v i , . é r a l a lor/í¿ffr-
ta_... Vedi .SERv.nu , e MANUMISSTONE.. 

LIBERI Agemi , V e d i 15 Ar t i co lo 
GENTI. 

L I B E R T A ' , LIBERTAS , c o m a n e m e n í e 
s' i n t enüe quello ñ a t o , nel quale un uomo 
opera liberamenre ; o queila potenza , pe» 
eui egli fi determina volontariamente al be-
n.e , od al male j. a queí ta cofa od a quei
l a . — N e l qual fenfo la //¿n-íii é oppofta a, 
n e c e í í i t a . V e d i NECESSÍTA . -- Ovvero an
cora , la L i b e r t a d uno flato, od una facol-
ta della mente , in cui , tu t te le mozioivi 
deila volonta noflra fono in • noflro potere>-
e noi fiam í a t t i capaci di determinarci pee-
quefla o per queila-cofa , per far bene , o far 
male , fenza alcuna forza , o c o m p u l ü o n e da-; 
qualunque- cagione efleraa. 

G l i Scolaflici di-ftinguono la Liberta d i Con-
tratleta , e queila di Contradizione . 

LIBERTA' di-Comrarieta , o de'GontrarJ 
é- queila. , per cui fia- a l l 'e lezion noflra fape 
U bene , o fare i l male ; eífere vir tuofo-, 
O 'v iz iofo , prendere un .Cav-allo , od un*. 
Leone . 

C o s í , fe io offérifeo al m i ó a m i c o , un? 
Gavallo , ed un Leone i e g l i do la ícelta de i r 
un de 'due, . a fuo p l a c e r é , fi d ice , ch ' eg l i 
ba una libenk d i contrarieth , fopra íí Caval lo 
e.d i 1 Leone . V e d i CONTRARIETAE1. 

M a i L o i c i aecufano quefta d iv i í ione co
me e r r ó n e a , e contro le leggi dell ' arte- i , 
attefo che un membro della divifione é-coti?-
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tcnato n c l F a l t r o , come una fpczlc nel ge
nere ^ imperocché chinnque é l i b e r o , m n -
guardo alia contradizione , e altrcsi libero 
l i í p e t t o alia contra.ieta ; benche non vice 
v e í f a : imperocché k é h b e r o , o m balia 
del m i ó am.co, prendere i l C a v a l l o , od i l 
L c o n e ; é anche libero e in fuá baha , 1 a -
íciarli ftare arr.bcdue ; ma M í puo císer 
Jibero di prendere uno d ' e í í i , lenza I z b h r t á 
é l ícegliere qual ei fi prenda. 

Pu ré la d i í t inxione é di qualehe ufo ; m 
qiaanto ebe ella addita , che la volonta non 
c fempre con ambedue le fpeiie d i / / ¿ f r í ^ ; 
e che la materia od i l í o g g e t t a dell ' una i 
dell ' altra é drfferente. 

La volonta quantunque l ibe ra , non ha//-
h-rta di c o n t r a m t a : eosl , venendo una 
qualehe evidente verita propofta alia men
te , e. gr. che i l tu t to é maggiore di una 
parte , abbiamo una facolta di non a í ícn-
t i r v i , e c ió con f ra í to rnare la noftra atten-
zione vetfo qua-khe altra cofa: ma non ab-
biamo la facolta di dilfentire da quefta p^o-
pof iz ione , e di giudicare che i l tutto- non é 
maggior d i una parte. 

Qu ind i comunemente í e n g o n o i M o r a l i -
fíi , che in riguardo al fcmmo Bene , ha 
l ' u o m o la l iberta di contradizione y in quai í -
to che eglr pab aík-nerfi dail1 amore o dalla 
profecuzione di eíío j ma non ha l iberta di 
contrarieta , onde odiare i l bene. 

A g g i u g n i , che quantunque la mente uma
na aver poíía una liberta di cont radiz ione , 
rifpetto a t u t t i g l i o g g e t t i a n c h e al fupre-
mo Bene fteffo j puré la liberta di cantraris-
ta é riftretta a- certa par t i co la r i , che fono 
©d appaiono beni- : avendo la volonta una 
cosí fasta naturale propeirfione a l bene , 
che non puo, defiderare i l male , fe non 
fotto la noz íone e 1' apparenza di bene . 
V e d i BENE , e MALE . Vedi , anco NE-
CESSITA' . 

Si defínifee ancora meglio la liberta d i 
(ontrarieta per la liberta, di fare due cofe 
non folamente differenti , ma con t r a r i é i ' 
una air altra . — E la liberth d i covtradizio-
ve ^ per una facolta o potenza di. fare u«a 
cofa, o di noir f a r l a . 

Gesíi Cr i t to non avea la liberta di eon-
t r a n e t k , rifpetto al bene ed al n ia le , i m 
perocché non. potea far male ; ma avea 
k libenia di contradizione. i n riguardo al 
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LIBERTA'Pro/^w^, é u n a liberté picna e á 

affoluta di fare una cofa. 
LIBERTA' Rimota , é una liberta , che 

comprende un poter naturale, quantunque 
trat tenuto da oQacoIi che é in poter no* 
í l ro di r tmovere , e si d i giugnere alia l i 
berta p r o í í i m a . 

C o s í colui i l quale non ha la grazia at-
tuale neceíTaria per adempire i l fuodovercr 
ma ha nondimcao la grazia d e l l ' O r a z i o n e , 
ha una liberta proíí irna in riguardo al l 'Ora-
z ione , e una //¿<fr^ r imota i n riguardo al fuá 
dovere. 

Cicerone definifee la l iberta, i l poter d i 
viverc fecondo che un vuo le , fenza alcuna 
caufa, o alcun impedimento che l 'obbl ighi a 
fare una cofa pii l to í io che un ' a'tra . 

I l P. Malebranche ci dk una- definizione 
ancor piu filolbfica : Ei definifee , efler la 
volonta quell ' impreirione , o quel natural 
movimento , che inc l ina verfo i l bene i n 
genéra le ; e per liberta cgli intende quel 
poter che ha la mente di determinare que-
ü a genéra le impreffione verfo quegli ogget-
t i che ci piaciono ; e si dirigere le noftrs 
iHclinazioHi generali ad alcune cofe part icola
r i . V e d i NATURALE Iml inaz ions . 

Donde egli é faclie percepircy che quan
tunque tu t te le naturali inc l inaz ioni fien© 
volontarie , pur non fono tut te libere ; d i 
una liberta , cioé , sT indifFerenza, che i n -
chiude la potenza, di volere ,• o di non ve
lete i o di volere affatto i l contrario dr 
cib , a che ci guldano le n o í k e na tura l i 
i n c l i n a z i o n i . 

I m p e r c i o c c h é ,. quantunque vo lon ta r ia -
mente e í i b e r a m e n t e noi amiamo H bene 
in genéra le , eífendo aí íurdo H fupporre 
che noi amaffimo una cofa fenza la v o 
lonta , o che la volonta poffa mai eífere 
G o ñ r e t t a ; nulladimeno non 1' amiamo Iibe
ramente C ^el fenfo tefté addotto ) p e r c h é 
non é in poter della volonta noit defiderare d i 
eííeue felice. 

Eg l i é da oflervare ad ogni modo , che 
la mente , confiderata come determinara 
verfo i l bene i n g e n é r a l e , non pub d iver 
t i r é i l fuo movimento verfo alcun particc-
lar bene, quando. la fleífa. mente , confide
rata come capace d ' idee , non abbia qua í -
cke cognizione di cotefto particolar bene 
Vale a d i r é , in p iu chiari t e r m i n i , chaia^ 
volonta é una potenza cieca , la quale n o a 

gUQ.. 
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pub dirlzzare fe íleCTa verfo, alcuna cofa. , 
íe non le viene dall ' i n te l l c t to rapp^efenta-
í a : D i maniera che i l potere che ha la. 
vo lon tk di, deteirninare la fuá impreffione 
verfo i l bene g e n é r a l e , o le fuenat.urali i n -
c l i n a z i o n i , in varié gu i f e , conf iñe nel potere 
c h ' e i r ha d i corpandare a i r in t e l i e t to , chele 
rapprefenti qualche. bene particolare., 

C o s í una perfona , per efempio , fi rap-
prefenta qualche digni ta come un bene da 
defiderarfi : immediate la volonta deíldera 
quedo bene; cioé 1'impreffione che l amen
te di continuo riceve verfo i l bene in ge
néra le , la determina a quefta d igni ta . M a 
p o i c h é que í la digni ta non é i l bene univer-
í a l e , ned é concepita, chiaramente e d i ñ i n -
lamente come tale dal l 'anima ( i m p e r o c c h é 
1'anima non pub concepire chiaramente una. 
cofa che non é ) , 1' impreffione che noi ab-
biamo verfo i l bene i n gené ra l e , non é Ln-
í i e r a m e n t e efaurita da coteflo particolar be-
oe ; la mente ha un ' inclinazione a gire 
p iü oltre ; ella non ama quefta digni ta ne-
ccffariamente o i n v i n c i b i l m e n t e , ed, inque? 
i i o rifpetto ella é libera . 

Ora la íua liberta con f i í l e . i nque f to , che 
non eífendo plenamente conv in ta , che que-
í lo bene contenga in sé tu t to i l b e n e d i cu i 
c l l ' é capace di godere 5,pub fofpendere i l . fuo,-
g iudiz io ed i l fuo defiderio. 

I I cafo é quafi lo fleífo , rifpetto alia co-
gnizione della venta.: noi amiamo quefta, 
come amiamo i l po í fed imento . del bene , 
per una impre í í ion naturale ; la quale i m 
preffione non é invincibi le rifpetto alia ve-
r i t a , fa lvoché dove 1'e.videnza fia intera 
e la no í l ra cognizjone dell ' oggetto comple
ta . N o i abbiamo la ñ e ^ : libe na n e ' n o ñ r i 
fajfi. g iudizj , che n e ' n o ü r i irregolari appe-
t i t i . . V e d i G I U D I Z I O , V O L O N T A ' ' , & c . 

La dot t r ina di Pelagio, in riguardo alia. 
liberta , é fondata. fopra la mera íilofofia , 
la quale non ammette , che fiefii da noi 
perduta la nortra o r i g i n a l , / / ¿ f r ^ , di fare i l , 
l)ene . V e d i P E L A G I A N I .. 

L I B E R T A ' d i Cofcienza. y un d i r i t t o o po
tere di far profeffione d1 una religione , o., 
d i fervire Idd io in quella maniera che ci 
pare a, propofito , o. che va a n o ü r o ta
lento . 

A quefto. d i r i t t o , che alcuni: credono na-
tura je , vigorofamente fi oppongono t u | t i i 
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Cat to l i c i „ ed anche, raolti de'Proteflanti h 
benché paia che la re l ig ión P r o t e í h n t e ap-
pena poífa fenza q u e ü o d i r i t t o fuffiílere . 
V e d i T O L L E R ANZA , 6 PERSEGUZlONE . 

LIBERTA" di penfare. V e d i DEÍSMO. 
L I B E E T A T I S J n g l i a Cuj loáes . V e d i C u -

STODES ., 
L I B E R T U S , o LIBERTINUS , apnreíTo i 

R o m a n i , un uomo faí to l ibero , od una per
fona fciolta da una fervi tu l é g a l e . Ved i SER
VO , e M A N U M I S S I O N E .. 

I l iberti riteneano tut tavia qualche con-
trafegno del loro antico flato : colui che 
facea un fervo l i be ro , avendo i l d i r i t t o di 
patronato fopra. i l libertus.: cosí che fe que-
íU, mancava del dovuto r i í pe t to al fuo pa
t rono , veniva r ime í íb nelía fervitu ; e fe 
i l libertus mor iva fenza figliuoli, i l fuo pa
trono era fuo erede., 

LIBERT1N .T 5,una fetta , che ínforfe nell ' 
auno. 1525 ; le cui opinioni principáis era-
no , che non v i é che uno fpir i to folo , 
che é quello di D i o , , che é diffulo pe r tu t -
te, le cofe ; che é , e vive in tutte le crea-
ture ; che le noftre anime non fono altro.' 
che quefto fpi r i to di D i o : Che T anima 
muore col corpo 5; che i j peccato é una me
ra chimera , e folo fuffitle nell1 opinione 
i m p e r o c c h é D i o fa t u t t o , e i l bene e i l " 
male ; che i l paradifo é un fogno , ;e l ' i n -
ferno un fantasma inventato da' Pret i , e 
la religione uno ftratagema pol í t ico per te-
nere g l i u o m i n i i n tiraore e r i fpe t to ; che 
la fpiri tuale rigenerazione folamente confi-
fte nel l ' indurarf i contro i l r imorfo della co-
feienza ; ía penitenza , . nel; confeOare d i 
non aver fat to male, e che é lecito , ed 
anche efpedieníe , diffimulare nelle cofe d L 
religione V e d i , F L O R I N I A N I , P R I S C I L L I A -
N I S T I , & c . 

A q u e ü e aggiugnevano de l l ' a l t re o r r i b i -
l i , beftemroie contro Gesu C r i f l o ; dicendo, , 
che egli non fu a l t r o , che un mero non so. 
che, , comporto, dello fpir i to d i . D i o ^ e dell ' 
opinione degli u o m i n i . . 

Querie maffime dieder; mot ivo) a l l ' effier 
eglino chiamati l ibert ini \ e la parola é ñ a 
ta ufa ta. i n , fenío peggiorativo, fempre da. 
p o i - - . 

1 l ibertini fi fparfero principalmente in O I -
landa e nel Brabante . I loro duci furono, 
un certo Q u i n t i n o , Piccardo , ed un al--
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•tró clilamato C h o p i n , che fe gH uní 5 e d l -
ventb fuo difcepolo . cj. 

L I B R A , S t o ^ , una delIePotenze Mec^ 
caniche. V e d i B I L A N C I A . I 

L I B R A é anco uno de dodici fegm del 

L I B 7t 
Zodiaco j puntualmente oppoflo a l l ' A r i e 
te ; cosí detto , pe rché quando i l Solé é 
i n quefto fegno , nel l 'equinozio autunnale , 
i g iorni e le no t t i fono egual i , come fe pc-
fate i n una b i lancia . 

Stelh ndla Cojldlazione dclla L i b r a . 

~Nomt e fituazioni delle 
S t c l k . 

Treced. nel hacino mericL 

Lucida flella del hacino merid 

Pr ima Sett. del hacino merid. 
Seconda 

10. 

Quella preced. nel hacino fett. 
M e r i d . d e l l ' i n f o r m . preced. fotto a 'hacini -* 

Pr ima del hacino merid. fegu. 
Seconda 
Sett. de l l ' i n fo rm. preC. di fo t tó a 'bac in i 

2Ó. 

N e l piede fett. d i Lupus 
I I hacino fett. 
Seconda che fegu. i l hacino merid. 
U n ' a l t r a 

I m m e d i a í e dopo i l hacino fett. 

Terza che fegu. i l hac inó merid. 
30. 

^ L o n g i t u d i n e . 
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Stelle nella Copdla^ione della Libra 

N o m i e fituazioni c k l h 
Stelle. 

Segn. nel hacino fett. 
Preced. fot to i l hacino fett. 

Sett. d i 2. inf . fegu. di fot to a' b a c i n i , o davanti ai 
35., ( p i c d i dei merid 

Q u a r í a delle fegu. i l hacino merid . 
Seconda fotto al hacino fett. 

40 . 
U l t i m a fegu. i l hacino mer id . 
Segu. di fotto al hacino fett. 
M e r i d . delle fegu. i l hacino fett. 

^5-
M e d i a d i quelle che fegu. i l bac. fett. 
Sett. d e i r i f l e í f e . 

LIBRA , dinota par iment i la l i ra antica 
Romana , prefa dai Sici l iani , che la chia-
m a v a n o x i r p a . Ved i L I R A , 

L a l ibra era divifa in dodici uncias , od 
oncie , eguali a circa dieci oncie ~ del no-
ñ r o pefo. 

Le divif íoni della l ibra erano , V uncia , 
un d u o d é c i m o ; la fextans , un feílo ; la 
quadrans, un quar to ; la triens, un te rzo; la 
quincunx ) c inqueonc ie ; lu femis , í e i ; la/e"-
f t u n x , fette ; la. bes^ o t to ; la dodram , 
nove ; la dextans , dieci ; la deunx , undi-
c i ; finalmente V a i pefava dodici onc ie , od 
una l i b r a . V e d i A s . 

La libra Romana fu ufata in Francia per 
]e proporzioni de 'fuoi c o n j , o delle fue mo
llete , fino al tempo di Ca r lomagno , e for-
fe fino a quello d i F i l ippo I . nel 1093. i 
loro f o l i d i eífendo cosí proporzionati , che 
ven t i d'eífi erano eguali alia l i b r a . 

Per gradi , la l ibra diventb un termine 
d i computo , ed ogni cofa , del valore d i 
20 f o l d i , chiaraoffi une l i v r e . V e d i L i V R E . 

I Romani ebbero ancora una m o n c í a c h i a -

Longi tudine 
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mata l ibra , eguale a 20 denarj ; a h h e n c h é 
Scaligero vogtia che la l ibra ^ anche traef-
fi , folie un termine di c o n t ó , e non un 
eon io . V e d i LIR A . 

LIBRA Penfa , n e ' n o í l r i l i h r i d i legge , 
dinota una l i ra di Moneta in pefo . V e d i 
LIRA , e MONETA . 

Si ufava, He ' tcmpi anda t i , non folamcn-
t e , di numerar la mone ta , ma anco d i pe
ía ría ; perche mol te C i t t a , m o l t i Signori , 
e Vefcovi , avendo le loro Zecche , conia-
vano moneta , e fpeflb moneta ca t t i va : per 
la qual ragione , abbenché la lira conflaffe 
d i 20 ícel l ini , fempre la pefavano . V e d i 
PENSA. 

LIBRAJO, o venditore d i L i b r i . V e d i L I 
BRO . 

L I B R A R I A . V e d i BIBLIOTECA. 
L I B R A R I I , appreífo g l i a n t i c h i , erano 

come c o p i í l i , i quali traferivevano , con hel-
l i , o almen leggihi l i carat ter i , cib ch 'e ra 
ñ a t o fer i t to dai no ta r j , con note odabbre-
v i a t u r e . V e d i NOTA, NOTARIO, CALLI-
GRAFO , & e . 

L I -
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L I B R A T A T e n a , una mifura , opofzione 

di terreno, che contenea quattro o ^ % ^ ( o 
fía 20 juger i ) ed ogni oxgang , 13 acre . A p -
preflb no&i ella é tanta t é r r a , q ^ ^ a ™ -
men^e r-nde 20 / . nel tempo d A r n g o I I L 
colui che ñ v e a q u i n d e a m hbratas terree, nce-
veva l 'ordine del Cavalierato. Ved i CAVA-

LiAÍcuni 'dicono , che flecóme i l dinaro e 
divifo i n lire , í c e l l i n i , foldi e fardim , g l i 
fieíFi gradi s' oflervano nella divifion delle ter-
re j . e percib , come quadrans íignifica un far-
dino , cosí qmdrantata é la quarta parte d i 
un acre ; obelata , la m e t a ; demriata , un 
acre intera ; fo l idata , 12 acre ; e Ubrata 20 
volte 12. acre; cioé 240. acre. 

L I B R A Z I O N E , nell ' Aftronomia , una 
apparente irregolarita nel moto della L u n a , 
per cui par che ella f i üb r i o quafi ondeggi 
circa i l fuo aííe ; o r a , da Levante a Ponen
te , ed ora dal Ponente a Levante . Ved i 
LUNA . 

D i qua é , che alcune parti nel lembo o 
margine occidental della Luna , i n un tem
po , recedono dal centro del di feo; e i n un 
a l t r o , fi movono verfo d' effo : col qual mez-
zo alcune di quelle parti che erano prima v i -
f ib i l i , fi naícondono nella parte inviíibile 
della Luna , e pofeia di bel nuovo diventano 
cofpicue e v i f i b i l i . 

Quefta librazione della luna , deefi alia 
equabile rotazione intorno al fuo a fíe , ed al 
fuo moto ineguale nel per ímetro della fuá ó r 
bita . Imperocché fe la luna íi moveffe i n un 
circolo , i l cui centro coincideífe col centro 
della térra , e íi giraííe intorno al fuo aífe 
nel precifo tempo del fuo periodo intorno al
ia térra ; i l piano del medefimo meridia ' 
no lunare paíferebbe fempre per la t é r r a , e 
la medefíma faccia della luna farebbe co í lan-
temente e puntualmente verfo d i noi r i v o l -
t a . M a poiché i l reale e vero moto della l u 
na é i n una elliíTe, nel cui foco é la t é r r a , 
cd i l moto della luna intorno alia térra é equa
bile •, ovvero ( che é la íleífa cofa ) ogni me
ridiano della luna , raercé la rotazione, de-
ferive angoli proporzionali ai t e m p i : i l piano 
dineflun meridiano coftantemente paífera per 
la t é r r a . 

LIBRAZIONE della Terra , é quel moto , 
con cui la térra é cosí ritenuta nella fuá ór 
b i ta , che ü fuo aflfe continua fempre ad eífe-
re parallelo all' j^fe del mondo . 

Tomo V. 
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Copernico lo chiama i l moto dlUBr'aztone -
ed egli fi pub iiluftrare c o s í : Supponiamo u « 
globo , col fuo aífe parallelo a quel della té r 
ra , delíneato ful papafigo di un albero, rao-
vibile ful fuo a í f e , e tuttor fofpinto da un 
vento oriéntale , mentre navigafi attorno di 
un ' l i b i a ; egli é evidente, che i l globo d i 
pinto fara librato cosí , che i l fuo aífe fara 
parallelo a quel del mondo, i n qualunque f t-
tuazione della nave . 

L I B R O * , uno feriíto c o m p o ñ o fopra qual-
che punto di cognizione , & c . da una perfona 
intelligente i n eífo , per iftruzione , o per 
trattenimento del Let tore . 

* LIBRO , i n Ingle fe Book , che e u n » 
voce formata dalla' Saffonka boc , e que~ 
Jla da un altra Settcntr. buech, da bue-
chbaus , un faggio , o un forbo , su cui 
i nojlrí ant 'tch 't erano fol i t t f e r íve re . Vid , 
Rudbeck A t h n t . P.3. Filofof.Tranf. n.301; 
p. 2061. 

I i libro fi puo piíi precifamente definiré 
per una compofizione di un uomo d' inge-
gno o di dottrina ; defiinata a comunicare 
qualche cofa ch'egli ha inventata , provata, 
o raccolta, al pubblico, e quindi alia poí le-
r i t a ; d' una competente ampiezza o lunghez-
z a , si che formi un volume . -- Vid. Saal-
bach Sched. de Libr . Veter. §. 8. Re imm. Idea 
Syfi. A n t i q . Liter . p . 230. T r e v . D . Univ. T . 3. 
p. 1506. voc. Livre . Ved i anco 1'articolo 
VOLUME . 

I n quefto fenfo , libro {book) diftingueíl 
da pamphlet , o fia da'una carta , o l ib r ic -
ciuolo ñaccato e volante , per la fuá mag-
gior lunghezza; e da tomo , o vo lume , per 
i l fuo contener 1' intero feritto . - Ifidoro 
fa quefia diftinzione tra l iber , e codex che 
i l primo dinota un femplice e folo libro , 
i l lecondo una collezione di diverfi a ; ben-
ché fecondo T opinione del March . Scipio-
ne MafFei , codex fignifichi un libro i n for
ma quadra , e liber un libro i n forma di ro
tólo 6 . - a Vid. I f i d . O ú g . 1.6. c. 13. 6 Maf -
fei Jftor. D i p l o m . i . 2. B i b l . I t a l . T . 2. p. 2440 
Vedi pureSaalbach L i b . cit. §. 4. Re imm. «¿¿ 
fupra . 

Serondo g l i antichi , un libro difFeriva da 
una p i f ió la , o da una lettera , non folamen-
te nella mole , ma i n quanto che la lette
ra era piegata, ed i l l ibro rotolato * : non 
che non v i fiano diverfi l i b r i , efifienti og-
gidl fotto i Homi di Epij lole . - a Vid . P i -

K tife. 
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t i fe. L . A n t i q . T . 2. p. 84. voc. Ubm V e d i 
anco EPÍSTOLA . 

D i c i a m o , un libro n u o v o , un libro vec-
chio ; un libro l a t ino , un libro Greco; leg-
gere, ferivere , pubblicare un libro y la pre-
fazione, i l t i t o l o , la dedica , T Índice di un 
libro . Vedi PREFAZIONE , TITOLO , INDICE , 
t5cc. Collazionare un libro , é vedere ch' egli fia 
perfetto , e che niun de' íbgli o gl i manchi , 
o fía trafpofto . I legatori di l i b r i hanno i loro 
t e r m i n i , d i piegare, cucire , battere , foppref • 
f a r e , coprirc , indorare , e metiere i t i to l i ai 
l i b r i . Vedi i ^ r - L i B R i . 

U n ' ampia raccolta di l i b r i per ufo é chia-
mata una Biblioteca. V e d i BIBLIOTECA . — 
L ' Inventario d' una Librería , diretto a far 
trovare a un Lettore ogni l i b r o , chiamaíi un 
Catalogo . Vedi CATALOGO . — Cicerone 
chiama M . Catone , helluo l ib rorum, un d i -
voratore di l ib r i a . Gaza tiene per i l m i -
ghor di tu t t i i L i b r i Plutarco 6 ; ed H e r m . 
Bárbaro , t ien per xl mig l ior L ib ro , P l in io 
c ; — Crenio ^ , ha un diícorfo fopra i m i 
glior i o piü pregevoli l i b r i d i ciafcun auto-
re di quei di Ter tul l iano i l migliore fi t ie
ne che fia i l fuo libro De Fal l ió y i l capo 
d' opera di S. A g o ñ i n o , é quello de C h í t a t e 
D c i j quello d ' Ippocrate , le Coacte Pranotio-
nes j di Cicerone, i l libro deofficiis; di A r i -
í lotele , de Animalibus y di Galeno , de Ufu 
Tar t ium y di V i r g i l i o , i l fefto delT Eneide y 
di O r a z i o , le Piftole Ia . e _7raa. di C a t u l í o , 
la Coma Berenices y di Giuvenale , la fefla 
S á t i r a : d i Plauto , V Epidicus : d i T e o c r i t o , 
T Id i l l io 27. di Paracelfo i l migl ior libro é 
l a fuá Chi ru rg ia : quel di Severino , de Ab~ 
fccffibus y di Budeo , Commentarii Lingua: 
Graca y di Giuf. Scaligero, de Emendatione 
temporum y di Erasmo , g l i Adagia y di Pe-
tavio i l Rationarium temporum; di Bellarmi-
n o , de Scriptoribus Ecclefiafticis y di Salma-
í i o , 1' Exercitationes Pliniame y di Voffio , 
In f i i t u t . Oratoria y di Heinfio , Arifiarchus 
Sacer y di Cafaubono, Exercit , i n Ba rón . a 
V i d . CAZ. de F in ib . 1. 3. num. 1. 5 Gentzken. 
H i j l . Fhllof. p. 130. c H&ráuino Praf.ad F l i n . 
d Cren. de L i b . Script. Optim. A f t . Erudi t . 
L ip f . A n , 1704. y . ^ ó . Ü z n h o l . d e l ib .kgend . 
M ^ . V'66-

Sarebbe d i un buon ufo , e profitto co-
nofeere qual fia 1' o t t imo libro fopra ciafeuna 
mater ia ; e. gr. la mig l ior Lógica , i l m i -
^l ior Dizionario , e la mig l ior grammati-

L Í B 
ca , la migl ior Fifica , i l migl ior Commen-
tario fulla Bibbia , su g l ' I n í l i t u t i , o fulla 
Genefi , o full ' Epiftola agli E b r e i ; la m i -
gliore A r m o n í a degli Evangelifti \ la migl ior 
difefa della verita del C r i ü i a n i s m o , & c . col 
qual mezzo fi potrebbe comporre una Bibl io
teca de' fo l i o t t i m i l i b r i , o. de' mig l io r i i n 
ogni genere. — A tal uopo fervir poí íono 
le opinioni di mol t i A u t o r i accreditati , fo
pra g l i Scrittori i piu confíderabil i , raccolte 
nella Cenfura Celebriorum Authorum di T h o . 
Pope-Blount; che giovano gran fatto ad una 
fcelta fimile giudiziofa. M a , per venire p iu 
al particolare, 

L ' Iftoria o nctizia dé* L l B R l , fa la parte 
principale, e fecondo alcuni , i l t u t t o , della 
feienza litteraria . I punti principali nella no-
tizia di un l ib ro , fono i l fuo Autore , la da
ta , lo Jlampatore , V edizioni , le verf ioni , i 
comment't, / ' epitome, i l pregio o la riufcita , 
g l i elogj , le cenfure , la condanna , g l i av -
verfarj , g l i apologijii , i continuatori , e fimili. 

La fioria di un libro , é o del fuo conte-
n u t o , i l quale fponefi con farne T analifi , 
ficcome fanno i G io rna l i ñ i \ o delle fue ap-
pendic i , e degli accidenti , o delle circoftan-
ze , che é la piü immedía ta Provincia de* 
Literatores, e de' Bibl iothecari i . Vedi GIOR-
NALE . 

I I contcnuto di un libro ^ fon le materie i n 
efib trattate ; lo che fa la Provincia dell* 
Autore . D i quefte una é la materia pr inci
pale , chiamata i l foggetto , o 1' argomento ; 
rifpetto a cui tut to i l refto non é <*he iná* 
d e n t i . 

Le appendici , o cofe anneíTe ad un l i b r o , 
fono i l titolo , la prefazione , 1' epifiola Ded i 
catoria , i f o m m a r j , la tavola delle materie , 
l1 índice , & c . che fono le cofe appartenenti 
al l ' edi tóte . Vedi TITOLO &C. 

Nel la compofizione di un l i b ro , occorrono 
i fent imenti che ne fono i materiali ; i l m é 
todo , cioé 1' ordine con cui fono difpofti ; e 
lo Jii le j o T efpreffione , che é i l linguag-
g i o , onde fono v e f i i t i , Ved i SENTIMENTO , 
STILE , & c . 

I I daré ílorie , cataloghi e biblioteche de' 
l i b r i , dicefi che fia ñ a t o prima introdotto 
dai Tedefchi ^ : pofiiamo aggiugnere , che 
eglino v i fon r iufci t i meglio che al t r i ; e 
che ad eíTi dobbiamo le opere mig l ior i i n 
quefto genere. -- J; A l b . Fabricius ci ha da
ta la Storia ¿<¡? l i b r i Greci e L a t i m : W o l -
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fio quella de l i b r i Ebraici 0 : Boeclero ¿ e i ¡ -
b r i principali i n ciafcuna fcienza e facoka : 
Struvio cíe' l i b r i di Storia , di Legge, e di 
Filoíofia ; 1'Abate Fabncio d̂e h b n ddla íua 
üropria Librería : Lambecio di quelli de a 
Libreria di V i e n n a : Le Long dei h b n delia 
Sacra Scritíura : Mattaire dei I tbu flampati 
avanti l 'anno 1350, & c . - a Vid . Re imm. 
B t b L A c r o a m . i n p r a f . % . \ . p. 3. c m\ . ln t ) -od , 
ad not. Script. ÉccL c.4- §» 13-

Bruciarc i LIBRI , fu una fpecie di gafti-
go molto i n ufo appreíío i R o m a n i , per lé
gale fentenza : alcune volte la cura dell' efe-
cuzione veniva comnieí ía ai t r i u m v i r i deíli-
nati a queft' uopo * ; altre yol te ai pretori é , 
ed altre agli ¿ l i l e s : c Labieno, c u i , per lo 
íuo fpirito fatirico alentó chiamano Rabieno, 
dicefi che fia flato i l p r i m o , che ne íbflen-
ne i l rigore . I fuoi nemici procacciarono 
un Senatusconfultum , per cúi tu t t i i fuoi 
l ibr i , pubblicati nel corfo di varj anni , fu 
ordinato che íi raccoglieífero, e f i bruciaííe-
ro : " La cofa (dice Séneca ) parve allor 
3, nuova e Arana , pigliar vendetta fopra Y 

erudizione e la dottr ina! " Res nova & 
infueta ! Supplicium de fiud 'tis [ u m i ? rf Caf-
íio Servio , amico 'di Labieno, udendo pro-
nunziata la fentenza , gridb ad alta voce , 
„ Che doveano lui pur abbruciare , poiché 

aveva tu t t i que' l ib r i mandati a memo
r i a : " Nunc me v i v u m u r i oportet, qu i tilos 
d i d i c i . Labieno non fopravviffe ai fuoi l i b r i , 
ma i to a chiuderfi nel fepolcro de'fuoi mag-
g i o r i , fi flrufle e langul dalla t r i í i e z z a , e fu 
abbruciato vivo . e — a Vid. Tac i t . Agr ie . 
c. 2. n . 1. 6 V a l . M a x . 1. r . c. 1. num. 12. e 
Tac i t . Anua l . 1. 4 . c. 35. n. 4. d Senec. Con-
trov. 'm prasf. §. 5. e Rhodig. A n t . L e t l . c. 13. 
1.2. Su lmuúi . ad Pancirol. p. 1. t i t . 22. p. 68. 
Pit ifc. L . A n t i q . T o m . 2. 

Quanto alia materia de' LIBRI . — Eg l ino 
prima fu roño ferit t i fopra le pietre ; come 
i l D e c á l o g o dato a M e s é (che é i l p iu an-
tico libra di cui abbiamo autorizzata e certa 
contezza; ) p o i , fulle part i delle piante , e. 
gi*..le foglie, principalmente dell 'alberodella 
palma \ le buccie , e le feorze, fpezialmente 
Qella t i l ia , o ph i ly ra , ed i l papyrus E g i -
z i o . * per gra¿¡ ̂  |a cera ^ qUindi i l cuoio 
iurono in ufo i n t rodo t t i , fpezialmente lepel-
ü clelle capre e delle pecore, di cui alia fine 
i i preparo la pergamena ; appreífo fu i n ufo 
i l piombo , e né piíl né meno la te]a5 ]a 
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feta , i l corno , c finalmente la carta . — 
Vid, Calm. Di/J! \ . j u r Genef. Comment. T . 1. 
cjufd. D . B ib l . T . 1. p. 316. D u Pin B i b l . Ec-
clef. T . 19. p. 38i. Barthol. delcg. t é . D i f f . ^ 
p. 70. H i j l . Ac . R . hfer . T o m . 3. p. 103. 
Schwartz de Ornam. l ibr . Di f f . u Re imm. 
Idea Syft. antiq. l i t . p. 235. Montfauc. Pa-
Iseogr,La. cap. 8. Guiland. Papyr. Memb. 3. 
Vedi anco 1'articolo CARTA . 

* Le par t i de vegetabili durarono per lun~ 
go tempe ad effere la materia ordinaria 
de'' l i b r i ; a tal che la maggior parte de* 
m m i c de* termini appartenenti d l i b r i , mi 
p i u dé1 l inguaggi, d i la fon prefi : come 
i l greco biblcs , i l latino l i be r , codex, 
f o l i u m , tabula?, c T Ingle fe book ftejfo . 
Pojfiamo aggiugnere, che le feorze vege
tabili rtconofconfi tuttavia i n ufo, perfar-
ne l ib r i i n certi paefi Settentrionali, co
me f ra i T a r t a r i C a l m u k i , ove f u úl t i 
mamente feoperta una Libreria dai Ruf -
fiani, d i forma e d i materia infohte y i 
l i b r i erario a dismifura l u n g h i , ma d i 
poca larghezza ; i fogl i ajfai g rof f i , e f a t -
tt d i corteccie d? alberi s con una doppia 
verniee fopra y / ' inchiofiro , o la fcr i t tura 
bianca fopra un fondo ñero . V i d . H i f l . 
Acad. R Infc. T . 3. p. 6. 

I p r imi l i b r i furono i n forma di afíl 
o tavole , di che t roviam fatta fpcífa men-
zione nella Scrittura , fotto 1' appellazione 
fephcr , che i Settanta traduííero a^ons , q. 
d. tavole quadrate : della qual forma appare 
eífere ñ a t i i l libro del patto o dell' allean-
z a , i l libro della legge , i l libro del divor-
z i o , i l libro delle malediz ioni , & c . a — Ef-
fendoíi venuto a ferivére fopra materie pie-
ghevoli , fi trovo eífere piu cómodo i l fa-
re i l ib r i i n forma di rotol i ^ , c h i a m a í i 
da' Greci K0!/<mKtce j dai la t ini volumina * , 
che erano i n ufo fra gl i antichi Ebrei , e 
lo furono parimenti tra i G r e c i , tra i R o 
mani , i Perfiani , ed anche g l ' Indiani . E 
di quefti furono fopra tutto compofle le L i -
brerie , fin dopo Cr i f l o alcuni feco l i . — L a 
forma che appreífo noi íi ufa , é la qua-
drata , comporta di fogli feparati ; lo che 
era noto altresl , benché poco ufato appreí 
fo g l i antichi ; eífendo tal forma ña t a i n -
ventata da At ta lo , Re di Pergamo , quel 
medeí imo che pur invento la pergamena c -
ma da tanto tempo quefla é invalfa , che 
j p lü antichi manuferitti t rovaníi i n queíla 

K 2 for-
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ftrma. Montfaucon ci afficura che di t u t t i 
i MSS. antichi Greci che egli ha veduti , 
due foli erano i n forma di rotólo ; tu t t i gl i 
a l t r i fendo compaginati alia maniera - de ' l ibr i 
modern i . d — a Vid. Ca lm. /. ck. b D u Pin 
BlbU Eccl. T . 19. p. 382. c Barth. delibrisleg. 
difs. 4. d Montfauc. PaUogr.Graca 1.1. c. 4. 
p. 26. Reimm. Idea Syft. A n t i q . Ut. p. 227. 
Itera p. 242. Schwartz de ornam. l ib . difs. 2. 
Vedi anco F articolo Legar LIBRI . 

* 1 rot ídi , o volumt erano cempofii d i d i -
verfi fogl i attaccati P un alP altro , e ro
tóla t i fopra un bajione , od umbil icus; f a -
cendo i l tutto quafi una colonna , od un 
c i l indro, che ¡ i maneggiava per V umbi
licus , o per i l manteo , riputandoft una 
fpez.ie d i delitto apprcndere i l rotólo Jief-
f o . Í ' eflerior del volume , era chiamato 
frons ; / ' ejiremitadi deW umbilicus, cor-
ai ua ; che fole vano ejfere d* intaglio , e 
adórnate altresi con pezzi cP argento, di 
avono, od anche d\ ora , e d i pietre prezio-
f e . I I titolo ) ^uPhoi/Soi y era fcolpito f u l d i 
f u o r i . U intero volume quand? era cjlefo 
potea fare una larghezza d i un bráccio , 
e mezzo, e cinquanta d i lunghezza . V i d . 
Salmuth. ad Pancir. P . 1. t i t . 4.2, p , 143, 
fValc. Parerg. Acad./?. 72. P i t i fc . L ' A n 
t i q . T . 2. p . 48. voc. l i b r i Bar th . Adverf. 
/. 22. c. 18. Schwartz de Ornam. Libr . 
difs. 2. Reimm. Idea Syft. A n t . Li ter . 
p . 242. A che fipojfono aggiugnere diverfi 
a l t r i Scrittori fopra la forma e g l i orna-
ment i degli antichi l i b r i , r i fe r i t i nella 
B ib l . i l n t . d i Fabric. c. 19. §.7. 

A l i a forma de' l i b r i appartiene altresi F 
Economia dclP interno, o F ordine c la difpo-
í iz ione de' punti e delle lettere, i n righe e 
.pagine * , con m a r g i n i , & c . cib ha íoffer-
te diverfe varieta ; da p r i m a , le lettere e k -
no folamente divife i n righe ; quindi i n 
parole feparate j che per gradi e col tempo 
f i yennero a notar con accenti , e a di f t r i -
buire con p u n t i , e paufe, i n per iod i , i n pa-
ragran , i n cap i to l i , ed altre diviíioni . I n 
alcuni paefi, come ira g l i Oriental i , le r i 
ghe cominciavano dalla drit ta , e correvano 
verfo la íiniílra ; i n a l t r i , come tra le N a -
&ioni Occidentali e Set tentr ional i , dalla íirvi-
ftra verfo la dr i t ta : a l t r i , come i Greci , 
feguitarono le due direxioni alternamente , 
andando nelF una , e ritornando per F altra 9 
h che era chiamato ícrivere fiovs-p^oy , 
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bouflrophedon. Nel la maggior parte le righe 
correvano da un lato aü1 altro della pagi
na ; i n alcuni paefi , e particolarmente nel
la C h i n a , dalla cima al fondo . — I n ol í re 
la pagina i n alcuni é infera j _ ed uniforme ; 
i n a l t r i diviía i n colonne , i n altri dift in-
ta i n t eño ed i n note , o margitíaM , o nel 
fondo y ordinariamente ella é corredata di 
í egna tu r e , e chiamate ; talvolta ancora di 
un regif t ro, per feoprire fe i l libro _ é com -
pleto . — V i fono qualche volta agglunti g l i 
apparati, di Sommarj , o di poftille ; g l i 
abbellimenti di roífo , d' oro , di lettere in iz ia l i 
figúrate, e colórate , di fregi , di finali, d i 
effigie, di fchemi ' , di carte o mappe, e íi-
m i h . l i fine del libro che ora dinotafi per 
finís, era anticamente fegnato con un < , 
chiamato coronis j e F intero libro bene 
fpeflb lavato con olio , tratto dal cedro , o 
qualche volta tra i fogli v ' eran pofte alcu-
ne ícheggie o aíficelle di cedro per confer-
varl i dalla putredine 6 . — V i fi trovano 
pur certe formóle ne p r i ñ e i p j , e ne' fini^ de' 
l i b r i : come fra g l i Ebrei , la parola j pTH 
eflo fortis , che troviamo ful fine de' l i b r i 
delF Efodo , del ^ .evit ico, devNumer i , d' 
Ezechiele, & c . per efdrtare i l Lettore a pren
dere coraggio , e paífare innanzi al libro fe-
guente c . — Le conclufioni erano inoltre 
corredate ípeffo d' imprecazioni contro quelli 
che l i aveífero mai falíificati d ; di che ab-
biamo un efempio nelF Apocaliífe e * . — 
I Maomettani per una fimil ragione metto-
no i l nome di D i o , ful principio di t u t t i 
i loro l i b r i , lo che non pub a meno di non 
mct ter l i al coperto , e farli rifpettare, aca-
gione delF infini to riguardo che appreíío lo
ro íi ha verfo coteílo nome , dovunque fi 
t rov i / . — Per una fimil ragione ancora 
diverfe leggi degli antichi Imperadori comin-
ciano dalla formóla , I n nomine D e i s . — 
a Vid. Barth. de libr. legend. difs. 5. p. 106. 
Montfauc. Palaogr. 1. 1. cap. 4. Re imm. Idea 
Syfl . A n t i q . L i t . Schwartz de ornam. libr. 
difs. 1. R e i m m . Idea Syjl . A n t i q . Liter. 
p, 240 ; 6 Schwartz de ornam. Ub. difs. 2. 
I L ú m m . Idea Syfl. antiq. liter. p . 251. c Sch
wartz ubi fupra , difs. 3. Re imm. / . c. p. 2ÍJO. 
a Fabric. B i b l . Grac. íib. 1. cap. 5. * Apoc. 
cap. 22. v . 19. f Sale Prcl im. Di fc . to K o 
ran , feft. 3. pag. 59. Barth. l ibr. CÍL 
pag. 117. 

* Ne l fine d ogni libro gli Ebrei aggium^ 
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^evano f a r m m t i i l numero d i verft con-
tcnuú m e[fo , e nel fine del Pentateuco 
i l numero dille Seziom: accmcht j i tras-
metteñe a i pofien tntero : i~Ma\\orett ^ 
e i dottori Maomettani fono andatt p'm 
0ltre • fíno a numerare le diverfe parole ^ 
e 'le 'lettere d" ogni libro , d? ogni capito-
¡o, d'ogni ver ¡ o , & c . del Tefiam. Vcc-
c h i o e deir Alcórano . Ved i MAJSSORA , 
ALCORANO , & c . 

Le fpezie e le denomrnazioni de'' LiBRi , 
fono v a r i é : i n riguardo al loro ufo ed alia 
loro autorita fi pofibno i l i b r i dividere m 
umani , cioé quelli che fono compofti da 
meri uoraini ; — d i v i n i , quelli , che fono 
ftati mandad dal cielo , o dettati da D i o 
íleíib , contenenti la di lui parola e volon-
ta ; i quali fono anche chiamati facr i , ed 
i n í p i r a t i . Vedi RIVELAZIONE , INSPIRA-

ZIONE &C. 
I Maomettani contano cento e quattro 

l i b r i d iv in i , dati da D i o ai fuoi profeti ; 
cioé dieci ad Adamo , cinquanta a Seth ; 
trenta a E n o c , uno a Mosé , cioé i l Penta
teuco ( quale egli era , di cono , prima che 
dagli Ebrei e da Cr i í l ian i foffe corrotto ) un 
altro a Gesu, cioé i l Vangelo ; un altro a 
D a v i d , i Salmi ; e un altro a Maometto , 
T Alcorano . Colui che nega quefti l ib r i , o 
qualcuno d' effi , o qualche parte, un v e r í o , 
o anche una parola , vien riputato infedele 
* : e D i o ci guardi dagl' Infedel i! — Secon-
do e f f i , i l criterio di un libro divino fi é , 
che D i o íleíTo v i parla , non a l t r i , di D i o , 
re l ia terza perfona ; come ne' n o ñ r i l i b r i 
del Vecchio o del Novo Teftamento , ch' 
egli no percib r igeítano come compofizioni 
meramente uniane b . :—. a Vid. Reland. de 
K e l . M o h a m . 1. r . c. 4. p. 21. b I d . Ib . 1.2. 
§. 26. p. 231. 

Sib i l l i n i LIBRI fono i l ib r i compofti da 
certe pretefe profeteífe, depofitati nel Cara-
pidoglio , fotto la cura de' duumvi r i . — 
Vid. h o m ú . de Bibl ioth . cap. 13. Vedi anco 
S l B I L L A . 

Canonici LIBRI fono i ricevuti ed am-
meffi dalla Chiefa come parti della Sacra 
Scri t tura . - T a l i fono i l i b r i del Vecchio 
e del Nuovo T e ñ a m e n t e . Vedi CANONE , 
0 BIBBIA . 

•dppcrifi, i l i b r i efclufi dal Canone , raa r i 
cevuti e k t í i i n alcune Chiefe . Ved i APO-
CRYPHA . 
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Autentici LIBRI , quelli che decidono , 

C íono di autorita : quali nella legge C i v i l e , 
fono i l Códice , i l Digeflo , & c . nella noftra 
leg8e5.gli Sta tut i , & c . Vid. Bac. de Augm, 
Scient. 1. 8. c. 3. 

A u f i l i a r j LIBRI , fono i meno e í fenz ia l i , 
•ma pur di ufo , come fuflervienti agli a l t r i : 
come nello ñudio della Legge , i l i b r i dell1 
I n í l i t u t a , le fo rmu la , le maffime , & c i 

Elementan , fono quei l i b r i che efpongo-
no i p r i m i principj delle feienze ; e che 
paífano fotto i t i t o l i , di rud imen t i , di me-
t o d i , di grammatiche, & c . con che íi con-
tradiftinguono dai líbri d i un ordine fupe-
riore , che mirano a fare profitto ulteriore 
nelle feienze. Vid. M e m . deTrev . a n . i j ^ q . 
p. 804. 

D a Librería , fono que' l i b r i che d' ordina
r i o non fi leggono feguitamente; ma fi feor-
r o n o , e fi ricorre ad effi nell ' uopo *, quali 
fono i D i z i o n a r j , i C o m m e n t i , i C o r p i , i 
T e f o r i , & c . 

Exotcrici , fono que' l i b r i , che vengona 
indirizzati all ' ufo de' Le t to r i popolari e or-
d inar j . 

Acroamatici LIBRI , fon q u e l l i , che con-
tengono cofe piu aftrufe, fegrete , e f u b l i m i , 
trattate adattamente pegli A d e p t i , e proficienti 
i n quella materia . - Vid. Re im. Idea Syfi . A n -
t iq . L i t en p. 1^6. 

Proibi t i LIBRI , fono i condannati e proi-
b i t i dai Superiori della C h i e í a , perché con-
tengono o materie di erefia , o cofe contra
rié alia buona Morale . Vid. Blngh. Orig. 
Ecclef. 1. 16. c. 11. §t n . Pafc. D e V a r . M o d . 
Mor . T rad . c. 3. p. 298. & 250. T r e v . D . 
Univ . Tom. 3. p . 1507. PfaíF. Introd. H i f t . 
Theol .Tom. 2. p . ó5. Heuman V/a ad H i j i . 
L i t . c. 4. § . 0 3 . p. 163. Vedi pur F A r t i t o l o 
INDICE . 

,Pubblici L I B R I , l i b r i pubbUci, fono le me-
morie , i regiñri de' tempi paífati , e delle 
a z i o n i , coníervate per pubblica autorita . — 
Vid. Calv. L . Jur . p. 534. voc. l i b r i . T rev . 
D . Univ . T o m . 1. p. 1509^ Vedi anco 
ATTI , & c . 

D i Chiefa L I B R I , o L i b r i Eccleftafiici ^ ío
no i Hbñ adoperati ne' pubblici ufíizj di re-
ligione a . — Q u a l i , nella Chiefa L a t i n a , fo
no i l Sacramentario , V Antifonario , i l 
zionario , i l Salterio , 1' Evangeliario , 1' Ordo, 
'úMifjale, i l Pontificale , W R i t u a k y i l P™~ 
ceffionale, i l Brev ia r io , i l Rofario 6 > &.c' — 
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Nel la Chicfa Greca, i l MonoÍGg'mm , T EH-
cbologium, i l Tropologinm, & c . -- Parimcn-
t i , i l Ufar pacls r che é un libro dato da 
baciaríi nella ceriraonia della M e í í a . — 11 
libro d i Mujtca , che contiene i S a l m i , i 
t ropa r j , e le akre Orazioni c o n f i m i l i , che íi 
isgliono cantare , con note muficali i n cia-
fcuno . ~ Libro delk liturgie , Liber l i turgia-
rum , che contiene non tutte le liturgie del
la Chiefa Greca , ma folamente le quattro 
che ora fono i n ufo j cioé la Li turgia di San 
EaOlio, quella di San G i o : G r i í b í b m o , quel-
la de' prefantificati} vponyivaiJ.ivm , e quella 
di San G_iacornó, che fi ufa folamente nella 
Chicfa di Gerufalemme , e cib una fola volta 
a i r anno c , - * V i d . Pfaff. Jntrod, H i J L 
Thcol. \, 4. §. 8. T . 3. p. 287. * T r e v . I X 
Í7«/T;. T . 3. p. 1507. * I d . Ibid.. Vedi anco 
LITURGIA. 

I L i b r i d i Chiefa I n g l e í í , ch' erano i n u ío 
alia meta del décimo Secólo , ficcome ven-
gono enumerati ne'canoni d 'E l f r ico , eran 
la B i b b i a , i l Salterio , pi j lol hook ( cioé le P i 

fióle ) i l libro dcgli Evangelf) i l libro della 
MeJ ]a , fong-book (altramente chiamato A n 
tifonario ) hand-book, ( o Manuale ) i l Calen
dario , i l Pajfxonah ( o M a r t i r o l o g i o ) Wpeni-
tenziale y ed i l Legionario.. ~ Vid . Johnf. EccL 
Laws . A n . 957. § .21. * 

* Per lo e 4. E d . V I . c. 10. i l ib r i 
( che paffavam fotto i nomi d i antipho-
ners , couchers ^ grades , journals , legends , 
mnnuals , mijfals , ordinals ^ p ies , por-
tuajfes r ptimers , procejfionals ) vengono 
abo l i t i . ~ M a fi dubita , fe quefio fia-
tuto abbia vigore perche e rivocato dal
la 1. M , c, 2. imperciocche , quantunque 
ta j . M . fia i n apprejfo rivocata per 1. 
]cic.c .2^.nulladimeno ¿ perche quefio fiat.. 
d i E d . V I . f u una volta rivocato , e non 
nmeffo dappoi con ifipeziali parole ; quin-
á i f i púa dubitare , ¿ egli abbia i n oggí 
la f u á forza « 

I hb r i d i Chiefa Ebraici , erano i l i b r i del
la Legge, g l i hagiograpka, i p ro fe t i , & c . — 
V e d i PENTATEUCO , PROFETI , e AGIOGRA-
FI . — I I p r i m o , fu pur chiamato i l libro d i 
Mose y perché comporto da lu i : ed i l liln-o 
deir nlleanza , o del Patto r ( Foederis) per
ché i t e rmin i n ' erano i n elfo contenuti . 
I n un fenfo plíi aífoluto , Libro della legge 
á i n o t a P originale o 1' autógrafo di M o s é , 
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í rovato m un buco del T e m p l o , fotto i l Re 
J o í i a . 

I LIERI , i n oltre , fe guardafi al loro 
feopo ed argomento , poííono dividerfi i n — 
ifiorici , cioé quelli che riferifeono fatti , o 
della Natura , o del Genere umano -- dogma-
t i c i , quelli che fpongono le doí t r ine , o le 
verita generali — mifcellanei , quelli d i una 
fpezie neutrale , contenení i e fatti e dot t r i -
ne — ifiorico dogmatici quelli che folamente 
recitano le dottrine , o al piu indicano gl i 
argomenti , co' quali fono provate , come la 
Geometría di Mallet 5 -- feientifico-dogmatici , 
quelli che non folamente recitano le dot t r i 
ne , ma le d imoí l rano , come gl i Elementi di 
Eucl ide . - F ^ . W o l f . Phi l .Rat . fed. 3. c u 
§.744. 750.751. &Q. T 

Pontificali , l i b r i Pontificales , upctrr/M 0 i -
/3KÍU , appreífo i Romani , erano que' l ib r i 
che N u m a ordinb foífero confervati dal Pon-
tifex Maximus , i quali deferivono tutte le 
cerimonie , i facrificj , le fefte, le preghie-
r"e, ed altre cofe di religione , infiem colla 
maniera , e colle circoftanze , onde ciafeu-
na dovevafi celebrare : quefti erano anco 
chiamati indigitamenta , perché conteneano 
i n o m i di t u t t i g l i D e i , e le occafioni, i 
tempi , e le formóle d' invocare ciafeu-
no i — Vid. L i v . 1. p. 23. Lomei. de B i b L 
c. 6. p. 107. Pitifco L . A n t i q . Tom. 2. Voc* 
L i b r i . 

R i t u a l i , l i b r i r i tua les , fono quelli che in-* 
dicavano P ordine e la maniera di fondare •> 
edificare, e confacrare C i t t a , T e m p l i , ed 
A l t a r i ; le cerimonie , fpettanti alie porte , 
alie mura , alie T r i b u , alie curie , ai cam-
p i , &c., — Vid. Lomei. . lib.. cit. c.6. Pi t i íc . 
ubi fupo. 

Áugura l i LIBRI y l ib r i augúrales ^ chiama
t i da Cicerone a reconditi , erano quelli , 
ne' quali contenevaíi la feienza di predire i l 
futuro dal voló ,; e dal garrimento o canto 
degli uccelli Vid.- C i c Orat. pro 
domo fuá ad Pontif. b Serr;. ad JEn. I . 5. v . j -
738. LomeL l ib . c i t . c . 6 . p. 109. Ved i anco 
AUGUR , ed AUGURIO . 

Arufpic'mi LIBRI , l i b r i a rufpic in i , quelli 
ne'quali erano preferitti i miílerj della d i v i -
nazione , dalle interiora delle v i t t ime . — 
Vid . Lomei , ub i fupra cap. 6. Vedi, anco 
ARUSPEX . 

Acherontici L I B B I , l i b r i Acheronticl ^ quel-
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l i ne' quall erano contenuíc le cemnonie e 
la difcmlina d 'Acheronte^ cbamat i qualche 
volta anche Ubri E t ru fa , perche fi credea 
che foffero ftati compofti da Tages l E t r u -
fco • ancorché a l tn pretendano, ,ch ei l i avea 
ricevuti da Gíove ñeffo a i alcum fuppongo-
n o , che fieno g l i fteffi che i hbrt fatales ; 
altri , gl i fteíírche i I t M Arufpic in i -
é j / j d . Serv. ad JEn. 1.8. v . 398. Lomei . de 
B t b L c . 6 . Pitifc. l . c . É Lindenbrog. adCen-
fo r in . c. 14' 

Fulgurali , tíbñ fulgumles, quelli i quali 
erano feritti intorno al folgore ed al t uono , 
ed all ' interpretazione di queñe meteore . — 
Come quello comporto dalla Ninfa Tofcana 
B igo i s , confervato nel Templo d' Apol lo . — 
Vid. Serv. ad JEn. 6. v. 72. Lomei . de B i b l . 
c. 6. p. 111, 

F a t a l i , Ubri fatales, quelli ne1 quali erano 
feritte l ' e t ad i , od i te rmini della vi ta degli 
u o m i n i , íecondo la difciplina Etrufca. Queíl:i 
venivano interrogati dai Romani i n tutte le 
pubbliche calamitadi; e fe ne prendeano del-
le i n f l ruz ion i , per come efpiare e placare le 
deitadi ofFefe. — Vid. Cenfor. de die N a t a l . 
cap. 14. Lomei . l i t . cit. cap. 6. Pitifc. ubi f u -
pra p.85. 

N e r i LIBRI , quelli che trattano di negro-
manz ia , e di í lregherie . 

L a íleífa denominazione f i da altresi ad 
alcuni al t r i l i b r i , per cagion del colore de' 
lo r rovefei , e della atrocita o t r iñezza de' 
loro argomenti ; donde anco abbiamo red 
book , i l libro rofíb ; e domesdaj/, i l libro áo ' 
g i u d i z j . Vedi DOMESDAY . 

LIBRI Buoni ^ neli 'ufo comune fono quelli 
d i pieta , di divozione ; come Soli loquj, M e -
d i t az ion i , preghiere, & c . Vid. Shaftesb. Cha* 
ra6l. T . 1. p. 165. I tem T . 3. p. 327. 

U n libro buono , nel linguaggio del Libraio , 
é un l ibro vendibile ; nel linguaggio de' cu-
r i o í i , un libro raro ; i n quello degli uomin i 
di buon fenfo , 1' utile e r inftrutt ivo . 

Fra le cinque cofe principali che Rabbi 
Ak iba raccomandava al fuo figliuolo , una 
era, che s' egli fludiava la legge, procuraífe 
di farlo i n un buon l i b r o , per non eífere poi 
sforzato a difimparar tutto di nuovo . Vid. 
^ r en . de Furih. Librar. Vedi anco piü diffu-
lamente fulP Ar t ico lo , del giudizio , e della 
jcelta -áe' LIBRI . 

LIBRT Sp i r i tua l i , od A f c e t i c i , fono quelli 
ene trattano piÍ! efpreífamente della v i t a Spi-
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rituále o C r i f i í a n a , & c . T a l i fono quelli di 
San Giovanni C l imaco , di San Francefco d i 
Sales , di S. Terefa, di Tommafo a Kempis 
del Granata , del D r . Horneck , & c . Vedi 
MÍSTICO . 

LIBRI Profani , fono quelli che non trat
tano di materie di religione . Ved i PRO
FANO . 

I L I B R I , rifpetto a i loro A u t o r i , fí pof-
fono dividere i n Anonim'i , c ioé quelli fen-
za nome di aleun Autore . Vedi ANÓNIMO , — 
Cryptonimi , quelli , i nomi de' cui A u t o r i 
fono afeofi in qualche anagramma , o í i m i -
11. — Pfcudonimi , quelli che portano nomi 
falfi d' Au to r i a . - Poj lumi , i pubblicatí 
dopo la morte dell 'Autore b . — Genuini , 
i l i b r i realmente feritti dalle perfone che fi 
pretendono loro Au to r i , e che tuttora fono 
nello ñ a t o , i n cui g l i A u t o r i l i . hanno la-
feiat i . — S p u r j , o Suppofitizj , gl i aíTegna-
t i ad un A u t o r e , ma i n verita Opere di un 
a l t ro . — Interpolan , quelli che dopo la loro 
compofizione fono ftati corrotti con addizio-
n i , ed inferzioni fpurie. — a Vid Pafch. de 
Var. Mod . Mora l . T rad . c. 3. ^ Heuman. Via 
ad H i j i . Li ter . c. 6. §. 40. 

I LIBRI , rifpetto alia loro quali t a , íi pof-
fono dividere m — Chiar i o perfpicui , che , 
nella fpezie dogmát ica ? fon quelli , dove g l i 
A u t o r i definifeono tu t t i i loro termini aecu-
ratamente , e con rigore s'attengono allede-
finizioni gia date , nel corfo dell ' opera. — 
Ofcuri , quelli ne' quali fi fa un ufo vago 
delle parole , e mancano le d i f i n i z ion i . — 
P r o l i f f i , quelli che contengono piu cofe d i 
quel ch'era neceífario al difegno d e l l ' A u t o -
re ; come , fe i n un libro di mifure , o d i 
prendere altezze , & c . 1' Autore daflfe tut to 
Euclide . — U t i l i , quelli che fpiegano cofe 
necelTarie a faperfi, o i n altre feienze, o nc-
g l i affari della v i t a . -- Complet i , quelli che 
contengono tutto quello che é noto intorno 
alia propofta materia . Relativamente com~ 
plet i , quelli che contengono tut to quel che 
íi fapeva ful tal argomento, i n un certo tem-
p o ; ovvero , fe un libro é feritto con qual
che particolar difegno , o feopo, íi pub d i -
re ch' egli é completo, fe non contiene né 
p i í i , né meno d i quel che é neceífario per 
adempire a un tal fine . — N e ' c a í i contra-
r ; , fi poífono i l i b r i chiamare mcompleti , 
od imperfetú . -- Vid . Wol f . Log. §. ^15. 
p. 818. & c . 

I L r^ 
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I LiBRI iíl riguardo alia materia di cui 

conftano, fi poffono dividere i n — L i b r i car-
tacei , quelli fcr i t t i fopra la carta di tela e 
bambagina , o fopra i l papyrus , de' quali 
ne fon rimafi aífai pochi . — Vid . M o n t -
fauc. PaliCogr.^Grac. l ib . i . cap. 2. Vedi anco 
CARTA . 

I n Pergamena , l i b r i i n mcmhrann , fono 
g l i fcritti fopra p e l l i , principalmente pecorine. 
Ved i PERGAMENA . 

D i tela , l i b r i l i n t e i , fra i Romani erano 
i l i b r i , fcr i t t i fopra aííi o tavole coperte di 
tela di l ino — T a l i erano i l i b r i S ib i l l in i , 
e diverfe leggi antichc , lettere di Principi , 
legbe, annai i , & c . — Vid. Pl in . H i f l . Na t . 
l . i ^ . c. 2. D e m p í l . I.3. c.24. Lomei . 
de B i b l . c. 6. 

D i pelle o cuoio, l i b r i i n corio, mentovatl 
da Ulpiano a , fon prefi da Guillandino per 
i l ib r i fcr i t t i fopra corteccie difFerenti da 
quelle fopra cui folevano d' ordinario ferive-
re ; ch' era la t i l ia 6 : da Scaligero , con 
maggiore probabilita , per quellii ch' erano 
fcr i t t i su certe pelli , o certe part í di pelli , 
difFerenti dalle ordinarie, ch'erano le cuoia , 
0 le fchiene delle pecore f a Vid. U l p . 
1. 52. ff. deLeg .3 . b G u ú m á . Papj/r.mcmbr. 
5. n. 50. Sa ímuth . ad Pancirol. P. 2. t i t . 13. c 
Scalig. ad Guiland. p. 17. Pitifc. X , A n t i q . 
T . 2. v o z . L i b r i . 

LiBRl , i n tavole , l i b r i i n fchedis, fono 
1 l ibú fcr i t t i fopra tavolette di legno, l ev i -
gate o lifciate a tal uopo con un'afeia , o 
p i a ñ a . '— T a l i erano g l i ordinarj l ibr i de' 
R o m a n i . — Vid. Pitifc. loe.cit. 

LIBRI nella cera, l i b r i i n ceris , mento-
vat i da Pl inio , circa i quali v ' é qualche 
dlfputa . Hermolao Bárbaro fofpetta che i l 
termine fia una corruzione , ed inclina a 
leggere i n fchedis, i n luogo di ceris, full'aa-
tori ta di alcuni _ MSS. antichi . A l t r i non 
veggono che faccia d' uopo d' emendazione , 
poiché f i sa che i Romani talvolta copriva-
no le loro tavolette, o [che d a , di una fot-
t i l túnica di cera , per renderle fufeettibili 
degli fcancellamenti, e delle mutazioni ; di 
che non V erano i l i b r i i n fchedis , menopercib 
adatti per opere le quali richiedeano elegan-
za ed accurate?.za. Cotefti l i b r i erano chia-
mat i anco cera, o l i b r i cerei. — Vid. Pitifc. 
ubi fupra. 

Elefant'mi ; l i b r i E lephan t in i , fecondoTur
n e ! » , erano l i b r i f c r i t t i fopra fogli o pla-
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chc^ fotíili d1 averio a j fecondo Scaligero * 
fatti delle minugia d'elefante ¿ ; fecondo a l 
t r i , eran que ' l ibr i ne 'quali g l i atti del Se-
nato che riguardavano gp Imperatori , feri-
vevaní i c ; fecondo al t r i , certi enormi o 
voluminofi l i b r i , che conftavano di 5 5 . vo-
l u m i ; contenenti t u t t i i nomi delle 35 T r i 
bu rf — . a Vid. Salmuth ad Pancirol. P. 2. 
t i t . 13. G m h n á . Papjyr. membr. 2. n u m . 4 8 . 0 
Scalig. ad Guiland. p. i<5. e Calv. L . Jur . 
p. 534. voc. L i b r i . d Fabric. Defcript. Urb. 
c. 6. D ó n a t . de Urb.Rom. 1.2. c.23. Pitifc. L . A n * 
t i q . loe, cit. 

LIBRI , rifpetto alia loro manifattura ? ed 
al commercio , íi dividono i n Manofcri t t i , 
cioé l i b r i fcri t t i a mano , od originalmente 
da' proprj A u t o r i , chiamati autsgraphi , ov-
vero di feconda mano da l ibrarj , o copifii . 
V e d i MANUSCRITTO , LIBRAJO , & c . '—; 
Stampat i , cioé efpreffi dal Torch io . Ved i 
STAMPA . 1—• L i b r i i n f o g l i , o f c i o l t i , fono 
que l l i , non legat i , o cuc i t i . •— L i b r i in fo 
l i o , quelli ne'quali un foglio non é piegato 
fe non una v o l t a , e fa due f o g l i , o quattro 
pagine: L i b r i i n 4t0. i n 8o. i n duodécimo , 
i n 16o. in 24o. 

L I B R I , i n riguardo aliecircoftanze edag,li 
accidenti íi poífono dividere i n 1— P e r á u t i , 
cioé quelli che fono perit i per Fingiurie de' 
tempi , o per la ma l i z i a , o zelo de' nemi-
GÍ . •— T a l i fono, diverfi anche de' l i b r i an
t i ch i della Scrittura , fcr i t t i da Salomone , 
ed a l t r i da 'Profet i . —Vid.Vzhr .Cod.Pfeude-
pig. Ver. Te j í . T . 2. p. 171. Jofeph. Hy/jow^. 
1. 5. c. 120. ap. Fabric. 

Promeffi LIBRI , quelli che hanno fatto 
g l i A u t o r i afpettare, ma fenza mai venirne 
a capo. — Janf. ab Almeloveen ha data una 
Biblioteca de' l ib r i promeffi , ma tuttor nafec-
ÍH , o non pubblicati . Vid. Struv. Introd. ad 
Not i t . Re i Li ter .c .%. § .21. 

F i t t i z J , quelli che non fono mai ñ a t i . — 
Tale é i l libro de Tribus impojioribus , del 
quale tanto alcuni han parlato , e che da 
al t r i é flato credato v i foffe: a che fi poífo
no aggiugnere diverfi finti t i to l i di l i b r i * 
i n Baillet 6 ed appreí íb al t r i . Loefchero 0 
ha pubblicato un gran numero di difegni o 
progetti di l i b r i , parecchi de' quali molto 
buoni ed u t i l i . M . Dugono ha un volume 
intero di fchem't o progetti di l i b r i d , cha 
giugne fin a 3000 e . — a Vid. Pafch. dv 
Var, Mfid, Mor, Trad, c. 3. p. 282. 6 Bailk 

des 
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dts Satyres Pexfomlles . e L o c k h . Arcan . 
Li te r . * P w j a s L i m r a i r e s . e Journal L i t e r . 
T . I . p. 470. o ,. . . . . 

L I B R I m A n a , A n n & c . V e d i gh A r t i -
co l i A N T I , A N A , & C . ; 

Lo (copo o Vi f egm de LIBRI e v a r i o ; di 
a l c u n i , rntracciare 1 origine d e ü e colé Ico-
per íe i d ' a í t r i , fiíTare e i t ab iüre qualche ve-
r i t a , e portare una dot tnna a piü alto gra
do di fottigliezza ; d ' a l t r i , nmoverc qual-
che fcrupolo o pregiudizio , che avea dianzi 
prefo piede , o fiífare idee piíi accurate e 
precife delle cofe; d ' a l t n , fpiegare i n o m i 
d e ü e voci úfate neilc di veife n a i i o n i , n e ' d i -
verfi feco l i , nelle va r í e Sctte ; d 'a l t r i accre-
fcere c migliorarc la cognizione d e ' f a t t i , e 
degli c v e n t i , e moftrare 1' ordine e le vie 
del i a Providonza : finalmcnie a l t n m i r a n o a 
d i v e r f i , o a t u t r i queíH f i n i . — F/^. Loefch. 
de cauf. Lingu. Hebr. i n praf. 

G l i ufi Je 'LiBRi fono raoltiffimi: eglino 
fann 'uno de' pr incipal i i f t rument i , o mez-
z i d' acqui í la re la cognizione : eglmo fono 
i depoí i tar j deüe leggi , ed i veicoli delia 
do t t r ina e del! 'erudtzionc ú 'ogni fpezie: la 
no í i r a r e ü g i o n e Iteíía é fon da ta fopra l i b r i : 
fenza d ' t f f i , dice B a r t h o ü n o , D i o é i n íi-
l e n z i o , la giufl izia d o r m e , la medicina gia-
ce , la filciíofia é cor ta , le lettere fon m u -
t e , e tut te le cofe fono invol te ne l l 'o fcur i ta 
C i m m c n a . — Vid. Bartb. de Ltbr.legend. D i f f . 
I . p . 5. Sine iibris D e u í )am filet, j u j l i t i a 
quiejcit , tcrpet medicina , philojophia manca 
e j i , l i t terx mu ta , omnia tenebris involuta C i m -
meriis . 

G l i elogj che fono ftati daíi ai l i b r i , 
fono i n f i n i t i : eglino vengon rappre f tn ta t i , 
j> come i l r ifugio delia ve r i t a , che é sban-
j j dita dalla converfazione; come configlie-
s, t i cortan t i e fc rmi , come prcdicatori , 
j j fempre alia m a n o , e fempre d s fin tere fla-
u t i j che han que í io VHníaggio fopra i mae-
„ flri o g l ' i n í i r u t t o r i orali , che eglino fon 
55 pront i a ripcterci la lor lezionc ogm vol-
55 ta che a noi piace . u I l i b r i fuppiifcono 
alia mancanza di m a e í l r i , ed anche in par
te alia fcaríezza d' ingcgno e d ' i n venzione ; 
e poffono elevare g l i u o m i n i i piü zot ic i e 
í i u p i d i , che han delia memor ia , al di fopra 
de piu fvegüati che non n t hanno. — U n 
A u t o r e , i l quale fcní íe non fenza cleganza, 
quantunque in un fecolo b á r b a r o , r á c e o s l e 
i n uno tutte le loro l o d i . ~~ Vid, Lucas ^ 

Tem. V. 
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Penna ap. Morhofif. P o l y h i í l . I . r . c. 5. p. 27 
Liber e/i lumen cord i í , fpeculum corperit, v i r -
tutum magifter , v i t iorum depulfor , corona 
prudentum , comes itineris , domeflicus a m i -
cus, congéno tacentit > collega & con f i l i a r i u t 
prafidentis , myrothecium eíoguentice , bor tuü 
plenus fruBibus , pra tum floribus d i / i i n B u m , 
memoria penus , v i t a recordationií ¡ revocatus 
properat , juffuí feflinat , femper prafto e/i , 
nunquam non morigerus , rogatut confejiim 
rejpondet: arcana reveía te obfeura i l l u j i r a t 
ambigua certiorat , perplexa refolvit , contra 
adverfam fortunam defenfor , fecunda mode-
rator , oper adauget , j a t lu ram. propulfat j 
& c . 

Forfe la lo r maggior gloria fi é , l 'amore 
portato ¿ l i b r i d a ' p i ü grandi uomini di tut-
ti i fecoli : M . Catone * , i l vecchio P l i -
nio a y i ' Imperador Giu l iano , ed a l t r i fon 
eommemorati come dediti ai l i b r i con eftre-
ma affezione . Q u e f l ' u l t i m o ha perpetuata la 
fuá nobil paffione con alcuni epigrammi Gre -
ei in lode d e ' l i b r i . Richardo B u r y , V t f c o * 
vo d i D u r h a m , e lord Cancelliere d ' I n g h i i -
t e r r a , ha c o m p o ü o un t rat tato fopra l '^wor 
de l i b r i b . a Vid.VYm. Epift, 7. 1. 3. * P h ¿ . 
lobiblion , ftve de amóte librorum . Fabric, 
B i b l . L a t . M e d J E v i , T . 1. M o r h ^ ff. Poly-
hift . 1. 1. c. 17. Salmuth adPancirol . Jib. r . 
t i t . 22. p. 6 j . Barth. de l ib . legend. Difs. 1. 
pag. 1. 

* M . Catonem v id i in Bibliotheca fe-
dentem raultis circumfufum Stoicorutn 
l i b r i s . Erat enira , ut f o s , in eo inex-
hauda aviditas legendi , nec fatiari po-
t e r a t : q u i p p e q u i , nec reprehenfionem 
vu lg i inanem reformidans, in ipfa cu
ria folebat legere , faepe dum fenatus 
cogerctur , n i h i l operoe reipubiica: de-
í r a h e n s . — Vid, C í e . de D i v i n . lib. 3. 
n. i r . 

I ca t t iv i effetti, d i cui vengono accagiona-
t i / L I B R I f o n o , ch ' eg lmo confumano t rop-
po-^del noflro t e m p o , e delia noftra atten-
z i o n e ; c ' impegnano in ncerche e íludj di 
niuna u t ih ta per laRepubblica e per lo Sta-
t o , e ei rendono ine t t i alie funzioni delia 
vi ta c ivi le ; che fan g l i u o m i n i p igr i , e 
met tono oftacolo alio fpitgar de' propj t a l en t i , 
mentre lor f o m m i n i í í r a n o ad ogni occafione 
e bifogno le cofe t róva te o nate appreflb d* 
a l t r i i che i no l t r i l umi natural i s ' indebol i -
í c o n o e s' c í l i nguono , mentre ci avvezziamo 

L a ve-
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á veder folo cogli occhi e col lurae al truí: 
oltre che gli uoinini malvagi^ vengon cosí 
forniíi di mezzi d'avvelenare i popoli, c di 
propagare la fuperüizione , la cattiva inó
ra le , rentufiasmo, o l'irreligione , chefcm-
pre fi fono fparfe piü p r e ñ o , ericevutepiu 
álacremente , che le lezioni della verita e 
del lavirtu. — Molte altre cofe s 'agg íungo-
n o , concernemi la vanita de' U b r i , e gli er-
rori e lefavole, onde fono r ipieni; l o c h e , 
oltre la loro molt i íudine , ed ofeurita, é 
tanto notabile ed ecceffivo , che fembra per 
avventura pibfacile feoprire il vero neliá na
tura enella ragione delle cofe , che nell'in-
certezza e nella confufione de ' / / ¿r / . Ag-
giugnefi, che i l i b r i hanno fatto sbandire , 
ed hanno efclufi dalia pratica gli altri iñru-
menti della cognizione , come le Sperienze , 
le Oífervaz ioni , e fimili ^ fenza lequali non 
poffono effer mai coltivate con frutto le feien-
zenaturali * ; e che , nelle Matematiche, i 
l i b r i hanno cotanto intermeííb i' efercizio 
ckir invenzione , che i piíi de' Matematici 
in oggi contentanfi d'imparare la foluzione 
¿c 'prob lemi dagli a l tr i ; lo che é un abban-
donare il fine principale della loro feienza: 
poiché quello che e contenuto ne' l i b r i ma
tematici , é propriamente Flí loria foltanto 
deüe Matematiche, non la feienza, l'arte , 
o il talento di íciogliere le queftioni ; il che 
appena mai fi pub ottenere da'//'¿r/, ma bensi 
dalla natura e dalla meditazione . ^ F/'íi. Bac. 
de aug. Scient. 1 .2. 

Quanto aW arte d i Scrivere e d i Compor L I 
BRI , noi abbiarao molto piíi pochi prefi-
dj ed ammeÜramenti , che per V arte di 
parlare; abbenché delle due la prima fia piíi 
tlifficile; cfTendo che non é c o s i facile il dar 
da credere e fare illufione a un lettore , il 
quale ha maggior cómodo e opportunita di 
feoprire gli errori, che un uditore. • — U n 
gran Cardinale riduce per verita a pochi ca
pí 1' uficio e il dover di un Autore ; fe fi po-
teflero cosí fáci lmente mettere in pratica , 
come fi preferivono: " Egü confideri chi é 
„ che ferive , che cofa, come, perché , ed a 
„ chi fi ferive: " Quis f e r iba t , qu id [cr iba-
tur , quomodo, cur, & ad quas . -— Vid. A ug. 
Valer, de caut. i n edend. l ibr. 

Per ferivere un buon libro ^ fi dee fceglie-
f€ un argomento intereíTante, fopra'l quale 
fi ha da meditare lungo tempo , e con tut* 
ta attenzione : e de' fentimenti che fi pre-
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fentano, quelli che fono gia comnnemente 
noti , s1 hanno da lafeiare : poche o niune di-
greíiioni dal punto principale fono da am-
metterfi; le citazioni rare, e folo impiega-
te per provare qualche importante verita , 
o per abbellire il foggetto con qualche cu-
riofa e flraordinaria offervazione ; non re-
cando mai fulla fcena un antico filofofo a 
diré ció che il pib vil fervidore arebbe polu
to diré egualmente ; n,é facendo un fermone , 
quando non fi trattadi predicare. ~°-Vid.Nouv, 

R c p . L e t t . T . s g . p . W -
Le condizioni che f t richieggono i n un l ib ro , 

fono g i u ñ a S a l d e n o , " l a folidita, la^perfpi-
„ cui ta , e la brevita " : la pr ima s'otterrk 
molto m e g ü o , con tener Topera lungo tem
po appreífo di s é , fpeíTe fíate rivedendola e 
correggendola , con configlio degli amici : 
la feconda > con difporre i fentimenti nel de
bito ordine, e porgerli fotto proprie e ufa-
te efpreífioni: la terza^ con rigettare tutto 
quello che non ha che far col foggetto ira-
mediatamente . 

Se queñe rególe foflero oífervate , non 
farebbe poí í ib i le , fuorché per avventura ad 
un Angelo del Cielo , di ferivere parecchi l i 
br i : Vix totidem quot Thebarurn portee , vel 
d i v i t i í cjiia N i l i , — N o n fi udirebbono pib , 
di que'volatili A u t o r i , che gittano fuora ogni 
anno fei od otto l i b r i , perlocorfo continuo 
di dieci o dodici a n n i * ; né di quegli Auto
ri voluminofi , che numerano i loro l i b r i a 
decine e centinajaf ; né finalmente di que' 
puerili Autori che pubblicano l i b r i mentre co-
minciano a faper parlare. j | 

* Severin. Lintrupio profejfore a Copenha-
gen , ha dato un Catalogo d i je t tan ta due 
l i b r i , c t i egli compofe nel giro d i dodici 
a n n i ; contenenti f e i volumi d i Teologia, 
undici della Storia Ecclefiajlica , tre d i F t -
lofofia , quattordici fopra argomenti M i -
fcel lanei , e trent otto fopra f erudizion 
letteraria. —-Vid . L in t rup . Rel iq. Incend. 
Berg. ap. Nov. L i t . Lubec, ann. 1704. 

P '247 . , . „ 
f I I P . Macedo , Francefcano , fcr t f fe , 

come egli fiejfo at tefla, 44 Volumi , 53 
Panegirici , 60 Difcorft L a t i n i , 105 F p i -
t a f j , 500 Elegie , l i o O de , 212 Pifióle 
Dedicat. 500 Pifióle f a m i g l i a r i , poena-
ta épica juxta bis miile íexcenta : 
credere c t i egli intenda 2600 poemí t n 
verfieroici edefametri) edinfine 150000 

verft . 
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verft. — V i d . Noris Mi le s M a c e d ó n , ap. 
Journ. des Scav. T . 47* , _ _ . 

I! Le opere del giovane Duca de Mame 
furono pubblicate , mentre era tn cta d i 
fett' a n n i , fotto H titolo d i Oeuvres d i -
verfes d 'un auteur de fept Ans , P a r t í 
4<to j é g ^ . — V i d . Journ. des Scav .T . i 3. 

— Dan.Heinf io pubblico le fue No
te fopra Silio Itálico , eos) giovane, che 
le i m i t ó l o , le fue crepunde , Crepundia 
Si i iana . Lugd. Ba t . 1600. 16o. — Ca-
ramuele , dicefi che abbia ferino un l i 
bro fu l la sfera , mentre ancor g iva a fcuo-
la j e quel ch'e curiofo y f i e , chelo avea 
prefo i n gran parte da lTra t t a to á t S p h x -
ra d i Sacro Bofco , innanzi d i aver i m -
parata i l L a t i n o . — V i d . B a i l k t En-
fans Celebres , n .8r . p. 300. Pojfiamo 
aggiugnere che Placcio ci ajficura, ¿i' aver 
cominciato a fare le fue raccolte , mentre 
era ancor fotto la guardia della f u á nu-
trice , e quando non potea raccogliere fe 
non fuori dai l i b r i d i orazioni dellaflef-
f a fuá nutrice . — Place, de A r t . Ex-
cerpt. p. 190. 

I I Signor Cornet D . deS, era fo l i to d i r é , 
che per ferivere de1 l ibr i , doveva un uomo 
eflere o mol to pazzo, o mol to favio a : ve 
ne fon fenza dubbio d' ambedue i generi , 
parechi , fra ¡1 numero degü A u t o r i ; ma 
la raaggior parte é di quel l i che non fono 
n é 1' un né T altro . I I coftume é cambiato 
aífai í í i rao , dopo i tempi degli a n t i c h i , i 
quali erano fcrupolofi ol tre ogni credere , 
i n cib che riguarda la compofizionede' l i b r i : 
tanto augu í l a e grande era l ' idea ch ' eg lmo 
formavan d i un l ib ro , che pafíava appo lo
ro per maf f ima , thefauros oportet effe , n o n l n 
bros; non v'era fa t ica , cfattezza, a f f idu i ia , 
i lud ió che fi credeíTe fufficiente , per rende-
re un'opera degna della pubblica luce : ogni 
e í p r e í f i o n e , ogni f e m i m e n t o , fi dovea ma
turamente pefare, e volgere da t u t t i i fuoi 
latí •, né fe g l i dava paíTata, fe ogni parola 
^on era una perla , ed ogni pagina non era 
feminata di gemme . D i maniera che ve-
Kiva i l Lettore in una fol ora mtflb al pof-
feíTo, di cib che avea coftato alio feri t tore 
pen dieci »ntii d ' in tenfo penfiere , e di for
te apphcazione. — T a ! i erano que' l i b r i , 
d i erano Üimati cedro digni , cioé da do-
verfi ungere con fugo dí" cedro , e svi ren-
dgrli i n c o r a u t i b i l i , per 1' i í l ruz ione di tu t te 
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1' eta fu tu re . * — AppreiTo noi i l cafo é 
d iverfo : V ambizione di effere Autore poffie-
de e incapriccia ognuno ; fin coloro che non 
hanno nientc da d i r é , o al piíi una cofafo-
l a , e quefta forfe una frivolezza, e gia det^ 
ta da cento a l t r i f : per corredare un libro , 
noi r i cor r iamo a var ié a r t i , cd a varj ñ r a -
t a g e m i ; prima fi abbozza un m é t o d o f ó r m a 
le , che a guifa di un tramaglio raccoglie 
t u t t o , vecchio e n u o v o , í r iv ia le e Oraordí » 
n a r i o , buono , ca t t ivo , e indifferente, che 
adot t iamo con poca fcclta ; la principale 
attenzione e í f e n d o , con A l b u t i o i l R c l o r e , 
d i ré su r a r g o m e n t o tu t to quello che pof-
fiamo , non puramente quel che dovrem-
m o . dr -~a Vid . V i g n . de M a r v . ap. T r e v , 
D . U n i v . T . j . p. 1509. voc. LIVRE. * Sal-
mu th ad Pancirol. P. r. t i t . 42. Gui land . de 
Papyr. membr. 24. R a i m m . Idea Syf i .ant iq , 
Li ter . p. 296. c Bartol i delCUomo d i Lettere ^ 
P. 2. p. 318. rf Barthol . l i b . c i t . D i j f . 5. C u m 
Albut io rhetore de cmni caufa feribere , non 
qua debeant, fed quíS poterant, 

U n A u t o r moderno , qualunque fia i l fuo 
foggetto , per lo piu coglie 1' occafione d i 
fporre e metiere in vifta tu t ta la fupellet-
t i i e della fuá cognizione : s 'egli fe r ive , per 
efempio , fopra la Got ta , come M . Aignan , 
v i reca innanzi la natura di tut te le ma* 
lat t ie , e le loro cure , e forfe anche un 
íi flema di m e d i c i n a , e per giunta della der-
ra ta , v i mefehia mo' te impor tan t i d o m i n e 
di teologia , e molte rególe d i morale * ; 
fe ferive fopra i l T e m p l o di Salomone, co
me Ca ramue l , el non fi r i ü r i g n e a l i ' A r c h i * 
t e t t u r a , roa tratta d' infini te cofe concer-
nent i la T e o l o g i a , la M a t e m á t i c a , 
g r a f í a , la Storia , la Grammat i ca , 
sal che , fe crediarao al l ' Autore 
compofizione inferita nel l ib ro di Caramue-
l e , fe D i o permetteíTe che fi perdeí f t ro tu t 
te le feienze in tut te X Univer f i t a , ellenq 
fi potrebbono nftaurare e raequifiare per 
mezzo di quedo fol o l ib ro . * — <* Vid . A i 
gnan Traite ' de la Goute, Par. 1707. 12o. Jo-

ia Geo-
& c . A 
di una 

urn. des S a v . T . 39. ¿ ArchiteB. c i v i l re8a y 
obliqua confid. en el templ. de Jeruf. 3. vol . fo
lio . Vegev, 1678. Journ. des Sav. T . 10, 
p. 34B. Nouv . Rep, Lett. T , j , p. 103, 

L o Scnt tore di un libro mette prima fuo» 
r i un tediofo preambolo , e ñ r a n e o forfe 
alia quefiione ; e procede con una digref-

che da mo t ivo a una feconda ; i l 
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che Jo porta tanto lungi , che perd ían lo 
I M di vi í ía : ei ci opprime con prove 
d i cofe , che non ne han bifogno ; fi 
fa obb iez ion i , dc l l equaÜ niuno arebbe pen-
fato , e per rifpondere ad eíTe , foggiugne 
la planta di qualehe altra opera, n e l í a q u a -
le ei trattera i l punto piu d i íFuíamente . 
T a l o r egli argomenta ¡n forma , accumula 
si logismo a fiilogismo , e induzione fopra 
induz ione ; follecito n e l l ' a v v e r t i r e , che To
ño tante d i m o í l r a z i o n i geometriche . A l i a 
fine voi venitc ad una filza di confeguen-
ze che non v i afpettavate ; e dopo dodici 
0 quindic i Co ro l l a r ; , ne 'quai non fono fcar-
fe Je con t rad iz ion i , fiete forprefo di t rova
re per chiufa una propofizione , che non 
era mai í k t a mentovata , o almeno v i íi 
era gia affatto tolta dalla m e m o r i a ; o per 
ayventura un 'al t ra , la quale non ha rela
cione alcuna col í o g g e t t o . 

I I í o g g e t t o del l i b r o , p robabi l i íT imámen
te , é una qualehe frivolezza , o bagatella : 
per a v v c n í u r a fi trattera delTufodella part i -
celia E t ; odel la pronunzia del Greco eta ; o 
1'encomio di un A f ino , d ' u n a p u l c e , ode l l ' 
ombra , o dalla fol l ia , o deH'ozío y o dell ' arte d i 
bere , o d ' amare , o d1 imbandir vivande ; 
l ' u f o e i 'abi i fo de gü fperoni , delle fcar-
p e , de 'guanti & c . Supponiamo, per efem-
p io , che 1' argomento del libro fia queft' 
u l t i m o , e vediamo come un moderno ferit-
í o r c di nome procede per fare i l fuo l i 
bro . Quanto al m é t o d o ei prende quel lo 
.de' Luli i í l i , e c o m i n d a dal nome e dal l ' 
e t i m o l o g í a del guanto : e c ío non nel fo-
l o l inguaggio nel quale fe r ive , ma in tu t -
í ¡ i l inguaggi ch ' egli in tende , o de 'qua l i 
cg l i ha Dizionar j nel fuo i ludió ; Orienta-
l¡ , O c c i d e n t a í i , v i v i , o m o r t i ; accoenpa-
gnando ciafeuno col fuo r i fpet t ivo c t j -
m o n , e qualehe volta ancora coi fuoi com 
poí l i e d e r i v a t i ; e mandando, per una p iu 
ampia c o g n h i o n e , ai diverfi D i z i o n a i j , da 
dove egli l i prefe \ fempre , con fommo 
í c r u p o l o , citando capí tolo e pagina . D a l 
nome egli paífa alia cofa , e (corre con 
grande cfattezza e diligcnza per t u t t i i luo-
ghi comuni d' argomenti , come la materia , 
la f o r m a , 1'ufo , l ' abafo , gli aggiunti , 
1 congiunt i , i d isgiunt i , & c . de 'guanti . 
Sopra ciafcun de' q u a ü non íi r i ñ r i n g e a 
di rc i cofe nuove , fingoiari , o in qualehe 
maniera con comusi j ma. fi, í l i m a obbliga-
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to ad efaurire t u t t o i l fuo argomenta , é a 
darci quanto mai ha potuto trovare . C o 
sí ci sa cgji d i ré , che i guanti difsado-
no Je mani dal freddo ; e prova , che fe 
anderemo troppo al Solé fenza guanti , le 
noftre mani fi abbruniranno . Paífa cgli a 
moftrare , come nel l ' i n v e r n ó le mani con-
trarranno delle crepature , fe lafceremo i 
guanti a cafa; e quanto do lo ro íe fieno , e 
brutte alia viQa le mani cosí fcrepolate. * 
Pur queft1 Autore , dobbiam confeífare che 
egli é un Au to r di m é r i t o , e ben lonta-
no dali ' eífere fingolare nel fuo m é t o d o d i 
ferivere . I n real ta , noi facciam t u t t i la ílef-
fa cofa, a l t r i i n grado maggiore , a l t r i i n 
m i n o r e , che i l buon Signor N i c o l a i . — * 
Vid . N i c o l a i D i i q u i f . de Chirothecarum ufu 
& abufu . Giefs. 1702. i2mo. N o u v . Rep. 
Le t t . A o i i t 1702. p. 158. 

La forma o i l m é t o d o é lo fpir i to o l* 
archeo che dirige i l t u t t o : un Autore fup-
pone che i l fuo l ibro fia una Lumiera , ed 
ogni capitolo un gambo di eífa * ; una l t ro 
riduce la fuá opera nella forma di un paio 
di porte b i c ip i t i che fi aprono in due par
t í , per ammettere i l lettore in una dicho-
tomia ú . í l Signor W a l t c r coní idera i l fuo 
l i b r o , un officina bíblica , quafi una botte-
ga , e divide od aífortifee e r iordina i ma-
ter ial i di eífa coerentemente , in tante fcan-
z i e , trattando per tu t to i l l ibro i l fuo let
to re , come un avventore . U n al t ro con-
verte i l fuo l ibro in un albero , col fuo 
tronco , co1 r a m i , co' fiori, e co' f rut t i ; le 
24. í c t t e re d e ü ' alfabeto eífendo i rami ; le 
diverfe voci i fiori , e 120. fermoni i fruíí i e . 
" Vid . W o l f . B i b l . H e b r . T . 3. p.987. b R . 
Schabtai Labra Dormientium . ap, Wolf. l i b . 
cit. I tem T . I . inprcef. p. 12. ~— c Cajfian. a 
S. E l i a , Arbor omnium opinionum moraltnm 
quee ex trunco pu l lu l an t , tot ramis quot funt 
litterce alphabeti , cujus flores funt verba, f r u -
ÜUÍ fun t i z o condones & c . Venct. 1688. foU 
V . Giorn. d i P a r m a , an. 1688. p. 60. 

Quanto aW origine dS LIBRI , non abbia-
m o niente di certo o di chiaro: i l i b r i d i 
M e s é fono fenza dubbio i piu ant ichi d i 
quanti efifiono a\ ma v'eran de'//¿TÍ avan-
¿1 quelli di M o s é , che ne cita diverfi ^ y 
Scipione Sgambati ed altri , c parlano an
che di l i h i a van t i i l d i l u v i o , f c n t t l d a i Pa-
t r i a r c h i , Adamo , Se íh , Enos, Cainam , 
Enoch * , Matliufalera 3 Lame;h , N o e , ® 
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fuá m o g l i e ; come da C h a m , c da Japhet , 
e fuá m o c l i e ; oltre a l t r i l i b n í c n m da de
m o n i , o da a n g e l í ; di t u t n i q u a l i , alcuni 
moderni n han t ruvat i a b b a ñ a n z a : per 
empire una libreria antediluviana : ma fí 
feopron t u t t i per fcgni di oziofi f en t to r i , 
o per irapoaure di A u t o r i f raudolent i . — " 
Vid . Mera . A c . R . ínfer . T . 6. b I d . B i d . T . % . 
c Sgambati Arch iv . Vet. Tej í . Fabric. C W . 
Pfeucl. V. Tejí , paff im. Heuman Fia ad h i j l . 
Li ter . c. 3. §• 3. P- 29. 

* Un libro $ Enoch vien anche citato nel-
la Pifióla d i S. Giuda -y. 14. ^ 1 5 . don
de alcuni [indiano d i provare la realitú 
degli feri t tori an/tediluviani : ma d l i 
bro mato da quefí Apoflclo , general
mente con/entono sz g l i antichi come i mo
derni feri t tori , effere fpurio . •— V i d . Saal-
bach Sched. de Libr , V e t . § . 4 2 . Rc imm. 
Idea Syft. A n r . L i t . p , 233. 

D e ' Ubri profani , i poemi d 'Omero fono 
i l p iu antico ch' efiíta ; e cosí era anche al 
tempe di Sefto Empir ico * ; abbenché t ro-
viarao fatta menzione ne' Greci Scr i t tor i d i 
circa fettanta a l t r i , anteriori ad Omero , 
come Hermes , Orpheus, Daphne , Horus , 
L i n u s , M u f e u s , Pa'amcdes , Z o r o a í l e r , & c . 
ma del!a raaggior parte di quefli , non v ' é 
i l menomo fragmento , che ci fia r imafo ; 
e degli a l t r i , 1'opere che vanno fot ío i l lo
ro nomo , fono generalmente credute dai 
D o t t i per fuppofir izie. 1— I I P. Hardu ino 
va piü oltre ; accagionando di fpurie tu t te 
le antiche opere , si Grcche , come Latine , 
eccetto che Cicerone , P Ü n i o , le Georgiche 
d i V i r g i l i o , le Satire e le Piftoie d 'Oraz io , 
E rodo to , ed O m e r o ; e riputandole per fa l -
íificate e h"o ra te nel 13. S e c ó l o , da una 
conventicola di perfone let terate, fotto ¡a 
direzione di im certo Severo Archon t io B . 
'—1 a Vid. Fabric. B i b l . Grxc. 1. 1. c. 1. §, r . 
T . 1. p. 1. 6 I d . Ib id . §.<5. p. 4, H a r d o u i n . 
de TSlrtm. Herodiad. i n Prcluf. A t l , E r u d , 
L i p f . an. 1710. p. 70. 

Fra i Greci , egli é da o í f e r v a r e , che i 
P'.u antichi hbr i furono in ve río , che é 
ftato anteriore alia profa a . V i í lor ia di 
Erodoto é i l piu ant ico. l ibro cheefiftadel-
ia fpezie profaica ¿ . — «Vid . Strab. Geogr. 
•¿r1:,-1}:"™™- Ub'eit- § - 2 0 . 0 I d . I b i d . §.2 1. 
V e d i POESÍA, &C. 

D d l a molti íudins de LIBRI , giva da lungo 
lempo u loa fcute quere 'e; calino fono cre-

feluti a tanto numero , che , n o n c h é procae-
ciar l i e leggerli , egli é impoffibile v e d e r l i , 
faperne i nomi , e numerarli . Salomone , 
tre m i l l e a n n i f a , lamentavafi che di feri-
„ ve ré l i b r i non fi facea fine u . M a g l i Scri t
tor i m o d t r n i non fi poíTono c o n t e n e r é i n 
t e r m i n i di tanta moderazione : " V o i piíi 

p r e ñ o vuotere í fe i l ma re , dice u n o , che 
„ efaurire 1' immenfo océano de' l i b r i ; o 
„ n u m e r a r e í l e 1'arena ful l ido , p lu t to í lo 
„ che i v o l u m i ch 'e f i f tono. N o n fi poflo-
„ no contare , dice un a l t r o , eziandio fe , 
„ c o m e " u n abitator del paradifo di Mao-
„ m e í t o , fi aveífe fettanta mi la tefte , e 
„ in ogni tefta fettanta mila bocchc, ed in 
„ ciafeuna bocea fettanta mi la lingue , ed 
„ ogni l ingua parlaífe fettanta mi l a l i n -
„ guaggi . " — P u r é quanto mai ne crefee 
i l numero di continuo ! Quando confiderafi 
la m o l t i í u d i n e delle mani impiegate nello 
fer ivere, de' copifti per t u t t o 1'Oriente nel 
traferivere, e de ' torchi nel l 'Occidente d ' 
onde continuamente n ' efeono nuove quan-
t i t a d i ; pare una fpezie di mi raco lo , che i l 
mondo poífa capir l i a .' L ' Inghi l te r ra ha piu 
da t e m e r é per quefto con tó , che g l i a l t r i 
paefi : imperocché oltre ií prodotto di l i b r i no-
ftro, abbiamo, da alcuni a n n i i n qua , fpre-
m u t i e feccati i nofhi v i c i n i . G i ' I t a l i a rñ 
ed i Francefi fanno gran l a m e n t i , che i lo 
ro l i b r i m i g l i o r i vengon por ta t i fuori dai 
lor paefe , da' forafliefi : u Sembra , dico-
JÍ n o , che fia i l d e ñ i n o delje Provincie che 
5, gia compofero i ! Romano I m p e r o , d'ef-
5, fere faccheggiate dalle N a z i o n i S e t u n t r i o -
„ nali : quefte un tempo ne conquif iarono 
5, i l paefe , e fe ne irapadronirono ; e da 
5, poco i n qua lafeiano agli a b i t a í o r i le lo-
55 ro terre , e fen portan v ía la loro cm-
» dizione . " Commigrant ad nos quotidie 
( efclama i l Signor A b . Facciolati ) ca l l id i 
homines pecunia inflruíii(fimi <& praclaram i l -
lam mufarum fupellcfiilem , óp t ima volumina 
nobis abripiunt . Artes etiam ae difcipl inar 
paulat im a b d u B u ñ alio , n i f i / ludio & d i l i -
gentia refijiatis b . — a Vid . Bar th . de l ib . le-
gend. diís. 1. p. 7. Heuman Fia ad Hi f t . L i 
ter. c .6, § . 4 3 . * Faccioiat. Orat , 1. M e m . 
de Trev. an. 1730. p. 1739. 

I l i b r i Fiemen tari , í embra che abbiano i l 
men di bifogno d' effere mol t ip l i ca t i po i -
ehé una buona grammatica , un bnon D i -
x ionac io , ed a!tre I n ñ i t u z i o n i d i tale fpe^ 
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zle baftano per una e ta , ed anche per mol-
t e , né ve n5 é bifogno di nuovi , Non o-
liante , é flato ofifervato , che in Francia 
í b l a m e n t e , nel giro di trent'anni fono cora-
parfi ben cinquanta nuovi elementi di Geo
m e t r í a , a l t re t tan t i trattati d5 algebra , altret-
tanti d1 a r i t m é t i c a , ed altrettanti di mifura-
z ione, e di prendere altezze, odif lanze&c. 
A g g i u g n i , che dentro lo fpazio di quindici 
anni , íi fono i v i pur date in luce da p i i i 
¿i cento Gramnjat iche F rance í i e latine ; 
e di D i z i o n a r j , Compendj , Metodi , & c . 
a p roporz ione; i! che t u t t o non é fe non 
un giro eterno delle fteííe cofe , delle flef-
fe idee , delle fteíle fcoperte , delle fteífe 
v e r i t a , e di alcune fa l f i t ad i . — Vedi mem. 
de Trev . an. 1754. p. 804. 

Manco m a l e , che non fiamo obbligati di 
leggerli t u t t i : Grazie alia Providenza , é 
í to vano ii difegno del buon Vefcovo C a -
r a m u e l , ch 'era di fcrivere circa i c o vo lu -
mi in folio 1 e quindi ottenere dalle P ó t e n 
l e fp i r i tua l i e c i vü i , che foífero obbl igat i 
t u t t i i fuddlt i di leggerl i . Ringeiberg ave-
va format i gli fchemi di non meno che i c o 
l i b r i d i v e r f i , che egli folo avea da corapor-
r e , fe aveflfe v ivu to a b b a í l a n z a * : e pro-
babilmente non avrebbe avuto meno d 'ar-
dore e di premura per opprimerne con eíTi 
i l Pubb l ico . Se 1'ifteífo penfiere era caduto 
in trente ad Hermete T r i m e g i í l o , i l quale 
per relazione di Jamblico , fcn í íe 36525 l i 
b r i , fi averebbe avuto piíi d i ragione di 
quel che in oggi fe n ' h a , di larnentarfi 
della mol t i tud ine de' l i b r i . —- • Vid . Bai l l , 
Enfanx Celebr. f e ñ . 12. Jugem. des Scav, 
T . 5. P. r. p. 373. 

I n r ea l t a , v i fono pochi , tra T immen-
fo numero de' l i b r i ^ che mer i t i no d'eífere 
feriamente ü u d i a t i : di t u t t i g l i a l t r i parte 
fono ú n i c a m e n t e da vedcr í í nclT uopo , o 
per qualche data occafione, e parte da leg-
gerfi per t ra i te 15imetito . U n M a t e m á t i c o % 
efempigrazia , non dcbbe eífere ignorante 
a l l ' i n t u t t o d i quello che fi contiene ne' l i 
br i M a t e m a t i c i ; raa una cognizione gené
rale v i é fufficiente , che puo averfi fácil
mente dallo feorrere i pr incipal i A u t o r i \ 
da' quali fi poíTono fare ch iama te , che d i -
r igano ai luoghi dove fi poífon t r o v a r e , nel 
b i fogno . I m p e r o c c h é v i fono raolte cofe che 
m oho raeglio fi confervano ne ' l i b r i che nei-
U m e m o r i a ; come le o í fe rvaz ion i ? le ta-
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volé a í l r o n o m i c h e , le r e g ó l e , í teoremi > 
le proporzioni , ed in fomma tutto quello 
che non s'attiene fpontaneamente alia me
moria , una volta che íi sa . Imperocché 
meno che fi affblla e fi agglomera di cofe 
in quefia Facolta, piíi pronto c piu libero 
redera I' ingegno per inventare . t— Ved. 
Cartef. Eptft. ad Hoghel. ap. Hook Phi l . 
Colieft. n0. 5. p. 144. fegu. 

C o s í , pochi l i b r i bene fceíti , e íntera-
mente ñudiat i , ponno bailare : parecchi han-
no ftimata fufficiente la fola bibbia per tut
ti gli feopi della cognizione; a l tr i , l'alco-
rano : Cardano richiede foli tre l i b r i per 
una perfona, che non fa profeffion di dot-
tr ina; uno che contenga le vite e gli at-
ti dé' Santi , e d'altri uomini dotati d iv ir -
t u ; un altro per trattenere lo fpirito con 
piacevoli verfi ; ed un terzo libro per ini-
parare le rególe della vita civile . Alcuní 
hanno propoíH due l i b r i foli per lo nofiro 
fiudio , quello della Scrittura , che difeuo-
pre la volonta di D i o ; e quello della Crea-
zione , che moílra la fuá potenza; i' ulti
mo de' quali é la chiave del primo a . — 
M a cib , fotto pretefio di togliere la fu-
perfluita , par che trafeorra nell'efiremo op-
pofto. Si tratta piuttofto , di fare una fcel-
ta ragionevole di un numero competente 
de' buoni fra la moltitudine e la mifcella . 
Aggiungafi , che eífendo la cognizione na
turalmente avvantaggiofa , ed ogni uomo feu
do difpofio e bifognofo d' iñruirfi , anche 
la fuperfluita de' l i b r i ha il fuo ufo ; poi-
ché per queflo mezzo eglino ci fi parano 
davanti ad ogni tratto e quafi per forza , 
e c' impegnano a leggere , quando meno 
il vogliamo. •—• U n antico Padre oí ferva, 
che noi dobbiamo quefio vantaggio alia 
moltiplicita de' l i b r i feritti su i'iÜeíTo fog-
getto , cioé che uno s'abbatte alie mani di 
un uomo , un altro a quelle di un altro , 
alia cui capacith, , e grado di cognizione 
meglio forfe fi proporziona del primo, " O -
„ gni cofa che é feritta , dice egli , non 
„ viene nelle mani di tutt i: molti forfe s' 
„ incontreranno ne'miei l i b r i , che non pof-
3, fono aver contezza alcuna d'altri che han 

raegiio trattato il medefim > argomento^, 
„ Giova adunque, che le medefime queftio-
„ ni fien ventí late da diverfe perfone , c 
„ con metodi diverfi , benché tutte su gU 
„ flcffi principj , acciocché le fpiegazioni 
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„ aelle difficoltU, e gli argomenti che m i -
„ litano per la v é r i t a , vengano alia cogm-
„ zione di ognuno, per una ñrada , o per 
, un'altra ^ • "Aggiugm , che la mo lmu-

díne é la fola ficurezza contro la perdita 
totale, o l'erterminio té l i b r i : ella é quel-
la che H ha confervati contro le ingiurie 
del tempo , contro la rabbia de' tiranni , 
contro il xelo de' perfecutori , e le flragi 
de' barban; e che li fe paíTare fin alie no-
í lre rmni ed ai noílri giorni , per lunghi 
intervalli di tenebre , e d'ignoranza ff . —1 
Solaqtte. non norunt hac monumenta m o r í . —-
* Pid. Bac. de A u g m . Scien. \. i . b Auguft . 
de T n m t l h i . c. 3. c Barth. Hb.c i t . Di jJ . t 
pag. 8. 

Scelta e giudizio ^ LIBRI . — N o n fon 
ben d'accordo gli Autori intorno alie con-
dizioni neceífarie per denominare buono un 
l i b r o . Alcuni ricercano folamente buon fen-
fo , nello Scrittore , e competente notizia 
deli'argomento; altri con Salden efigono la 
í o ü d i t a , la perfpicuita, c la brevita : altri 
giudicano baftanti 1' efattezza, e V intelli-
genza: i piü de' critici par che pretenda-
n o , che niuna delle perfezioni, ond' é ca-
pace la mente amana, dee mancarvi : raa 
fe c ío foíTe , appena mai darebbefi un l i 
bro b u o n o a l m e n niuno , che eglino Hen 
tutti per approvar come tale a . I piíi ra-
gionevoli accordano , cífer aífai buono quel 
libro , che non ha fe non pochi difetíi ; 
optimus Ule , qu i min imi í urgetur y almen 
dove le buone cofe in eíío eccedono il nu
mero delle cattive e delle indifFerenti. Ned 
é un Uém, da chiamarfi cattivo , in cui la 
parte indifferente prevale, e la buona e la 
cattiva v1 é a proporzione egualmente 6 . — 
* R ú W t t ]ugem. des Scav. T . 1. P. 1. cap. <5. 
£ Honor. Reflex. f u r les Regles, de C r i t . dif-
fert. 1. 

Dopo la decadenza della Lingua L a t i n a , 
pare che gli Autori non tanto rainno al
ia gloria di ferivere bene , quanto di feri-
v a e buone cofe ; di maniera che un libro 
¿'ordinario é ricevutol per buono, fe é fe
licemente condotto al fine a cui miro l 'Au-
tore, fien quai fi vogüano gli altri difetti 
the cgU aver poífa : cosí xxn l i b r o , che non 
e feritto appofla per lo fiile , pub cífere 
buono, benché lo flile nol fia * . Cos í uno 
bronco, U n e ¡nforraat03 f£dele , egiudizio-
i o , un niofotu, che diícorrc giufio, e con 
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fani principj; un T e ó l o g o ortodoíTo, e che 
non fi allontana dalla Scrittura e dall' anti-
c h i t l ; faranno ricevuti per buoni nelle lo
ro fpezie, benché fieno difettofí in cofe me-
no foftanziali . — ^ Vid. Baillet l i b . c i t . c . j , 

E si per la maggior parte i l ib r t , o per 
un contó o per un altro, troverannofi buo
ni ed m i l i ; onde la fcelta fembradifficilet 
non tanto per a quale appigliaríí h quanto 
per qual rigettare / . Plinio il vecchio era 
folito diré , che non vi é libro cosí catti
v o , che per qualche parte non fia giove-
vole: N u l l u m l ibrum tam malum effe , qu i 
non aliqua ex pane profit c . M a vi fono de* 
gradi di bonta e; ed in molti l i b r i , il bue
no v' é feminato cosí fcarfamente, che non 
porta quafi il pregio di raccoglierlo d ; o 
v1 é sí al fondo nafeofo, o cosí pien di fpi* 
ne , che la fatica di t rámelo fuora notl é 
con effo pagara. Virgil io raccolfe dell'oro 
dallo fierco d ' E n n i o ; ma non ha ogni uno 
il zelo, non ha la perfpicacia e Tattenzio-
ne per fare altrettanto. < — " V i d - Hook Col -
/ ^ . N 0 . 5 . p . 127. & 135. 5 Plin. 5. I 3 . 
f Re imm. B i b l . Acroam. in Prsef. §. 7. pag. 8. 
d Sacchin, de R a t . L i b . Legend. c. 3. 

Migliore é il giudizio e 1'avvifo d í q u e í -
li che raccomandano un picciol numero de* 
l i b r i m i g ü o r i ; e configliano a leggere mol-
t o , ma non gia molti : mul tum legendum 
e ñ e , non multa l t . M a come fi ha da fare 
la fcelu? — ^ Vid . V l i n . E p i f i . g . 1.7. 

Per giudicare d i un l i b ro , quelíi che han-
no trattato di queít' argoraento , ci pre-
ícr ivono d'oífervare il titolo, il nome dell' 
Autore o dell' Editore, i l numero dell' E -
dizioni , il luogo della fiampa, e 1'anno 
( che ne' l i b r i vecchi fpeífo é notato nel 
fine ) e il nome dello fiampatore, fpezial-
mente fe egli é uno fiampatore celebre a ; 
di qua, dicono, paífate alia prefazione, e 
védete qual fia il difegno dell' Autore , e 
1'occafione del fuo feritto í confiderate al-
tresl il fuo paefe, (ciafeuna Nazione aven-
do il fuo genio particolare 5 ) e la perfona 
per ordine di cui cgli fcriífe , che alcune 
volte fi pub argomentare dalla Dedica : fe 
vi é anneífa la fuá v i ta , feorreteía , e n ó 
tate la fuá profeífione , il fuo rango , cd 
ogni cofa di í i m a r c o , che concerne la fuá 
educazione, i fuoi fiud;, le fue converfa-
z ion i , o corrifpondenze con uomini dotti ^ 
non tralafciando gü elogj , dati all' Auto-

r e , 
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re , che fpeííb occorrono ful principio, n¿ 
tampoco le critiche o ccnfure , fpecialmen-
te fe fattc da un uomo di giudizio; Se la 
Prefazione non da contezza del método 
dcll' Opera , fcorretene brevemente V ordi-
ne e la dirpofizione , e nótate quai punti 
TAutore ha trattati, offervate , fe le cofe 
cd i fentimenti ch'egli reca in mezzo fo
no triti e volgari, o fodi e piü profondi . 
N ó t a t e s1 egli va per la Arada ordinaria, o 
fe fa qualche innovaiione , ed introduce 
qualche nuovo principio . Offervate in ol-
tre il fuo m é t o d o , s1 egli fegue la dichoto-
rnia , ( c i o é la divifionc in due parti) o fe 
íi attiene alie quattro cagioni, od aqualch' 
altro método piíi adattato ai foggetto " . — 
a Vid. Barth. dijf. 4. £ Bail!. c. 7. f Struv. 
Jntrod. ad N o t i t . R e í Liter. c. 5. §. 2. 

M a egli é picciolo il numero de' Ubrí , 
de' quai ci fia c ó m o d o di cosí giudícarne 
leggendoli^ oltre, che quando abbiam leíto 
tutto un l ibro) i l giudizio viene troppo tar-
cii per molte ragioni: fembra percib necef-
fario T avere delle altre indicazioni , rner-
cé le quali sfuggire fi poffa il pefo di pro-
cacciare, o la pena di leggere un libro che 
non lo n u r i t a : diverfe rególe di quetla fpe-
2.ie ci fono date daBai l l e t ' ' , daStruvio'5, 
da Stollio c , e da altri ; le quali benché 
in realta non íieno piíi che prefunzioni, e 
fpeífo foggette al falfo d , non mancano di 
qualche utilita . I Giornalifti di Trevoux 
fanno un' obbiezione genérale : e , " l a 
5, piu corta Arada , dicono, per giudícare 
„ di un libro é leggerlo voi ñeííb fe fíete 

capace e verfato nella materia , ovvero 
„ rimettervi a quelli che'l fono. * " Heu-
„ man é ancor piü netto e chiaro su queít' 
„ airare , metiendo per contrafegno dclla 
„ bonta di un libro , 1' effer egli Aimato 
„ da perfone intelligenti della materia di 

cui egli tratta ; e quando , color che lo 
„ comendano non ricevono vantaggio dall' 
3, applaufo che gli danno , né fono colle-
3, gati coll'Autore , in qualche cabala , o 
w fecreta convenzione , avendo fpofato qual-

che particolar principio, ílí'uma , o par-
t i to , nella religione , o nella dottrina . 

— ií Vid. Baili . Jugem des Scav. 
T . 1. P.2. p. i z r . 6 Struv. Itb. ci t . c. 5.^ 
Stoll. Introd. H i f l . L i t . V. r. §. 11. p. 9. a 
Bud. de Cnteriis B m i L i b r i . Waic . Hi j ior . 
C r i t . L i n g . L a t . C 7. §• 6, c Mem, de Trcv . 
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rt». 1712. a r t . i y . ? Heuman. Confp. R a p . 
Liter . c. 6. §. 11. 

Ma venendo piíi al particolare ell' é un' 
indicazione, che un libro fia buono, 1*. Se 
é noto che FAutore poífede in eecellenza 
quel talento che é piíi immediatamente ne-
ccffario per tal foggetto ; od ha pubblicato 
gia qualche cofa fu! mede í imo , la quai é 
in pregio. Cosí poí l iamo conchiudere , che 
Giulio Ccfare c'inftgnera Tarte della guer
r a , meglio che P ie troRamo; Catone, Pal
ladlo , e Columella T agricohura meglio che 
M . Varronc ^ : aggiugnete , che non baila 
che 1' Autore fia ben verfato e dotto nella 
facoh;k, ma bifogna che lo fia nel ramo pe-
culiare di effa , onde tratta ; alcuni per tfem-
pio, fono eccellenti nella legge civi le , ma 
non con tutto cib nella legge pubblica : Sal-
mafio fi moArb un critico preílantiffimo 
nelle fue Exercit. P l i n . ma riufci moho in
ferióte a Mil ion nella fuá Defenfio Regia B. 
2o. Se il libro tratta di un foggetto che 
efiga molta lettura , fi pub prefumere buo
no , nel cafo che P Autore abbia una eo-
piofa l ibrería, o T acceíTo ad una tale ; o 
abbia dimorato in un luogo dove ¡ I t b ú 
non erano fcarfi: benché qui parimenti v ' é 
il pericolo di trafeorrere neli' ecceíTo ccile 
citazioni, fopra tutto, dice Struvio , fe 1' 
Aurore é un giurisconfuiío . ^ 3 ° . U n //¿ro 
che neK ccraporfi coílb all' Autore un lun-
go tempo , non pub mancare il piu delle 
voite di eflere buono : Cos í il commentario 
di Villalpando fopra Fzechiele fu un' Opera 
di quarant'anni: gli Annali di Baronio, di 
trenta; i Comcnentarj Ebrei d i G o u í í c t , di 
trenta ; Paulo Emi l io impiegb TitUAo tem
po nel'a fuá Storia; c Vaugelas nella fuá 
Traduzione di Q. Curz io \ Lamí ípefe an
ni trema nel fuo Trattato del Tempio : 
E m . Tefauro anni quaranta nella íua Idea 
Argu ta d iü ionis : ed il Gcfuita Carra qua
rant 'anni , nel fuo poema chi&m&to Cclum* 
bus . •— E ' vero, che coloro i quali Aanno 
si ¡Lingo tempo fopra un argoraento , rare 
volte lo fan riufcire uniforme e metedieo, 
oltre che bel bello illanguidiicono , e di-
vtntan freddi ¡o cosí proliíTa trattazione ; 
non fi pub attendere alia Aeffa cofa per 
taníi anni , fenza divenirne Aanchi , il 
che íi paleía nella Aeífa c o m p o í h i o n e e 
quindi é Aato offervato che in coteAe pro-
JiíTe opere di cosí empio giro , i comin-

cia-
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c iament i hanno m o l t o teo , le p a m di 
mezzo fono tepide 5 le ^ t . m e fredde affat-

cipia crvcnt ] médium tcpct, u lnma fagem ' . 
M a ¿ e r a l t i ^ é fofM che fíen prc tanti e 
finge ari n e ' ^ a t e n a ü , che fon andan per 
si Tungo trat to d i tempo raccoghendo: que-
fto s' o í ícrva in par í ico la re negli S c n t t o n 
Spagnuol i , ed é a lmeno, p iu commendabi-
]e che la leggerezza e la p r ec ip i í az ione d i 
alcuni de ' loro v i c i n i . N o n che i l Pubblico 

•non fia alie volte fmí l r a to nellc fue afpetta-
^ . i o n i , ed ingannato da ' f c r i t to r i che tanto a 
lungo flan ful lavero : fíceome é avvenuto 
nel poema de la Pitcelle d i Chapelain , per 
giungere al di cui fine egli fpefe 30 smni : 
ed in torno al quale abbiamo q u e í l ' E p i g r a m -
ma d i M o n r a o r : 

I l l a Capellani dudum e x p e ü a t a F u e l l a , 
Poj i tanta i n lucem témpora prodit anus, 

E g l i é certo che alcuni hanno portato all1 
ecceffo 11 loro ferupolo e la loro de l i ca íez -
z a , come Paolo M a n u z i o , i l quale alcune 
vol te impiegc) tre o quat t ro meí i i n i f e r i -
vere una fola l e t te ra , ed l í o c r a t e che fíet-
í e ,a í c r ive rc un paneg í r i co tre Olirapiadi 
4 o . I l i b r i f e r i t t i fovra pun t i d i d o m i n a , 
da 'Sc r i t t o r i ecleftici , íi poíTono prefumere 
m i g l i o r i , che quel l i f e r i t t i da aderenti a feí-
t e pa r t i co l a r i . L ' e t a d 'uno í c r i t t o re c i 
pub da ré ane l f ella qualche indicazione : i 
l i b r i che rieercano fatica , fono per lo piíi 
meglio efeguiti da perfone piü g i o v a n i , che 
da quelle che ion mol to a v á n z a t e neg l i 
annl : cosí v i é p i i i v i t a e forza nelle 
pr ime opere d i Lutero , che i n quelle ch ' 
cgl i ícriiTe poco prima della fuá m o r t e : i l 
v igore fcema , g l i aífari crefeono e s'affol-
lano no i ci fidiamo troppo nel noftro pro-
p r i o giudiz io , non í iamo afabaftanza feru-
poloí i nel far le ricerchc . f 6 ° . U n ' a l t r a 
indicazione fí pub prendere dallo í l a t o e dal
ia condizion de l l 'Au to re . Cos í una ño r i a 
feritta da chi é í l a t o í e f l imonio d i vif ta di 
quel ch ' e i racconta, o da ch i ha parte ne' 
pubbhci aífari , od ha acceíTo ai p u b b ü c i 
a r c h i v j , ed a l t r i mont i raen t i , donde fi pub 
trarre piíj^ in t ima contezza de' fa t t i ; o da 
c h i non é traportato , o pregiudicato da 
í p i n t o d i pa r t i t o , o pagato da qualche S i -
gnore , fi potra fupporre che fia una buo-
na í t o n a . C o s í Sailuflio e Cicerone , era-

Tfim, V. 
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no i pííi idonei a ferivere la fioria della 
Congiura d i Ca t i l i na , come q u e ü i che v i 
furono i n t e r e í f a t i ; Dav i l a , de Comincs , 
Gt i icc iardini ^ , C la rendon , & c . f u r o n o pre-
fent i , nelle guerre c i v i l i che deferivono : 
Senofonte avendo un impiego nel la Rep. 
Spartana , ha trat tato eecellentementc d i 

.quel ía Repubblica : ed A m e l o t de l a H o u f -
fa i e , cíTendo v i v u t o lungo tempo i n V e n e -
7 Í a , fi refe atto a ferivere con ampiezzac 
dift inzione del f u o G o v e r n o : Camdenofcr i f -
fe annali delle cofe de' fuoi tempi ; T u a n o 
ebbe corrifpondcnze coi m i g l i o r i S c r i t t o r i 
i n ogni paefe ; e Pufíendorfio avea l 'accef-
fo ai pubbl ic i archivj . C o s í , nella T e o l o 
g í a p ra t i ca , é d o v u í a maggiore flima a qnel-
i i che at tuaimentc fono í la t i ne l l ' uf izio d i 
P a í l o r i , che ad a l t r i ; e nelle materie let-
t e r a r i e , n o i diamo piít d i credenza a quel
l i che hanno la direzione di Biblioteche . 
7o. I I t empo , i n cui viffc 1 'Autore pub dar 
qualche lume , e ind íz io ; ogni cta aven-
d o , fecondo Barclay , i l fuo genio peculia- . 
r e , c í a fuá fpeziale eccellenza * . — * Vid . 
Bar th . de l ib . lege/id. Difs . 2. p. 45. * St ruv. 
l i b . cit. c. 5. §. 3. p. 390. Budd. D i f s . de C r i -
ter. honi l i b r i , §.7. p. 7. Keuraan. Conf. Reip. 
L i t . p. 152. * S t ruv . l ib . cit. §. 4. p . 393. * 
M i f c . I z p / . T . 3 .p. 287. ' Struv. l ib . cit. § .5 , 
p. 396. Ba i l l . c. 10. -f Ba i l i . c. 9. Bar th . D i f s . 
2. p. 43. feq. Struv. § . 6. s Jd . ib id . p. 45. 
* Struv. l ib . cit. §. 15. p. 430. B a i l l . cap. 1. 
p. 121, Heuman Via a d H i j l . L i t . cap. 7. 

P" 356- . . . 
A l c u n i giudicano dalla mole o grof íczza 

de l l ib ro ; feguitando la regola d i C a l l i -
maco i l Gramraa t i co , che ogni l i b ro gran
de , é n e i r i í i e ü b tempo un l ibro ca t t ivo , 
{¿iyet ¡3ifixiov, {nyct y.a%ov: * un femplice fo-
glio della Sibilla , fu fenza dubbio prefer i -
bile ai vafti annali d i V o l u f i o : t u t t avo l t a 
r o í í e r v a z i o n e d i P l in io fara né p i u n é mc-
no ve ra , che " un buon libro é a l t re t tan to 

m i g l i o r e , quanto piu groífo egli é . " B o -
ñus líber melior efi quisque quo majar b . M a r -
ziale ci da un r imedio contro r ampiezza 
d i un libro-, i l quale non abbia a l t r a t a c c i » 
che q u e ñ a : ed é , leggerne un fol poco . 

S i nimlus videar , feraque corónide longus 
Ejje l iber , legito pauca, libellus ero. 

P u r é la picciolezza d i un libro , é una 
reale prefunzione i n fuo favore; ei dee bea 

M eíle-
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cffere un mlfero A u t o r e quegll che non r¿g-
ge a ferivere un l i b r i c c i u o l o , o ad empire 
a lcuni fogli vo lan t i di cofe curiofe, e ícr i t -
í e con i fp i r i to : ma per foñene rc e non 
isment i r ta i do t i , peí lungo trat to di un 
volume i n f o l i o y r ichiedeíi ben al t ro fondo 
e capitale . Per vero d i r é , ne ' /¿¿r¿ d i m o l 
í a eflefa fi condona ad un A u t o r e , l 'effere 
qualche vol ta fonnacchiofo e l e n t o : afpet-
taf i un molefto preambolo, e per confcguen-
2a una lunga ferie d i parole , i n n a m i che 
fi venga o fi entr i i n mater ia : nella cui 
profecuzione fono altresi permcíTi alcuni luo-
g h i o paffi d1 uom che dormicch ia , ma al
ie opere p ih piccole non la fi perdona a 
quefto modo , e niuno di quefti p r iv i l eg j í i 
lafcia : v i f i debbe immediate entrar nell ' 
a rgomento , e trattarne ciafcuna parte con 
r o b u í l e z z a c brio : la materia dcefi raccor-
re e ftrignere, ed eífere nueva o in fe ftef-
f a , o nel modo d i trattarla . Se i nriigiiori 
A u t o r i d i volura i competenti f i daí íero al 
pubbl ico a pexzo a pezzo, noi ci aremmo 
f á c i l m e n t e a lamentare di molte baífe efpref-
f i o n i , d' offervazioni t r i v i a l i , d i luoghi trop-
po r i b a t t u t i , e di penfieri mo l to c o m u n i ; 
i l che tu t to corre e paífa fenza rimprove-
r o , in corpo e n e l l ' i n tero ' . — ' V i d . B & X ' 
t h o l . l ib . cit. difs, 3. p. 62. ¿ Pl in . JLpifi. 20. l . i . 
* Addifs. nzWoSpeBat. N 0 124. 

V e d i in torno l i b r i piu ampiamente , ne-
g l i Scr i t tor i d i (loria ie t te rar ia , di Bibl io te-
chc j d i Ga l l e r i e , o M u f e i , di Erudizione , 
d' A r t i , e di Scienze ^ e piti al particola-
re , appreflb Salden a , Bar thol ino 0 , H o -
danno c, Sacchino d , Baillet * , Buddeo f , 
Saalbach s , Puterbeo * , Raynaud ' , Schuíf-
n e r ^ , Laufrer ' , Schwartzio ^ , Crenio « , 
ed a l t r i , che hanno fer i t t i de' T r a t t a t i efpref-
famente fopra i U b r i . — « C h r i í i L ibe r i u s , 
i , e. G u l . Saldenus , /Í?Í¿?X/O^ÍX««, five de l i 
bas feribendis & legendis. U l t r a j . 1681. 12o. 
& Araí leL 1688. 8o. Struv. I n m d . ad H i f l . 
Liter. c. 5. §. 21.^.454. 6 T h . Bar thol in i de H-
hris legendis . 1678. 8o. & Francf. 1711. 12o. 
Struv. loe. cit. c Jo. Fred. Hodann i Differt. de 
libris legendis. Hannov . 1705. 8o, Struv.loe. 
i i t . 4 Fr. Sacchini de Ratione libros cum pro-
fet tu legendi . Lipf . 1711. 12o. * Baillet J u -
gemens des fcavans [ u r les principaux ouvra-
ges des auteurs. T . 1. f Car, Fr id .Buddeus , 
de Criteriis bon i l i b r i . Jen. 1714. s Chr . Saal
bach Schediafma de libris veterum. G r y p h i s . 
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1705. 4o. Fabric. B i b l . A n t . c. 19. %. 7. p . C&f* 
R e i m m . Idea Syfl . A m ' t q . L i t . p . i z g . feqq. * 
Gab.Putherbcus de tollendis & expurgandis ma-
lis l ib r i s .V&r . 1549. 8o. Struv. ¡ i k e i t . cap.% 
p . 694. feqq. ' Thcoph . Raynaud Erotemata 
de bonis ae malis l ib r i s . Lugd. 1655.40. M o -
rhof. Polybiflor. Li ter . l . i . c . 1 6 . n. 28. p. 177. 
k Schufner Differt. Acad. de multitudine Libro-
r u m . Jenae. 1702. 40. / Lauffer Di f f . adverf. 
JSJimiam Librarum multitudinem . Vid.]our.des 
fcav. r . 7 5 . p ' S72' w Chr . Got . Schwartzius 
de Ornamentis Librorum apud veteres . L ip f . 
1705. & IJOJ . R ú m m . Idea Syjl . ant iq .p . 3 3 5 . 
» T h o . Crenius de Libr is feriptorum optimis <& 
mi l i f f lmi s . Lugd. Bat. 1704.8o. un eflratto d i 
cui fi da negli A d i , E rud . L ip f . ann. 1704. 
p . ^ i ó . f e q . 

Cenfori d i LTBRI . V e d i CENSORE . 
Pr ív i l eg ) d i L IBRI . V e d i PRIVÍLEGIO. 
Luoghi comuni d i LIBRI . V e d i LUOGHI. 
LIBRI c£ autoritfo claffica , o Tejió . V e d i 

TESTO . 
LIBRO, fi prende par iment i per una par

te o divifione di un V o l u m e , o di un'ope-
ra grande. V e d i SEZIONE , & c , 

I n quefio fenfo noi diciamo i l libro del-
la Genefi , i l p r imo libro d e i R e , i cinque 
l i b r i di M o s é , & c . I I Digefto é contenuto 
in c i n q u a n í a L i b r i , i l C ó d i c e i n dodici 
L i b r i . 

I L i b r i fono comunemente fuddivifi i n 
c a p i t o l i , alcune volte i n Sezioni , o para-
grafi : g l i Scr i t to r i aecurati citano i l capi-
tolo ed i l l i b r o . V e d i CAPITOLO, & c . 

LIBRO , fi prende anche per una l iña ? 
o per un catalogo de 'nomi d i perfone. -— 
T a l i , fra g l i ant ichi erano i l i b r i cenfor j , 
l i b r i cenforii ; ed eran tavole , o regiftri , 
contcnenti i nomi di t u t t i quelli che fu ro
ñ o defer i t t i , o taífati fotto A u g u f i o . T e r -
tu l l iano c i a í f i cu ra , che i l nome del noflro 
Salvatore í rovavaf i ne' Ubri cenforii d 'Augu-
fio . —• Vtd. T e r t u l l . adv, Marcion. 1. 4. c.7. 
De cenfu Auguft i quem tejiera fideliffimum do
minica nat ivi tat is Romana archiva cuflodiunt. 
Vid . Lome i de Bibl io th . p. 104. Pitifc. Lex. 
A n t . T . 2. V e d i anco CENSUS. 

LIBRI , in materia di commercio , dino-
tano i varj regiftr i ne'quali i Mercan t i ed 
altra gente di traftico , o di meftiere ten-
gono o confervano i loro c o n t i . V e d i COK-
T I 

N o i diciamo , i l i b r i del tale fono in BUQJ 



trá 
t r a m e t 1 merca t i í i non poíToiio í a r fcnza 
W r i , cglino fono anche obbhgati d á l l e l e ^ 
g i a tenere Ubñ . M a fe ne nch.eggono p m 
o m e n o , fecondo la na tura , e I eftefa de 
lo ro ne^oz; , o la precifionc cd c attczza 

cbe CgHn0 m cib def idérano . *—F/á . Savar. 
D . Comm. T . 2 . Í^TÍX ^ 

G l i antichi aveano anch c l i i i loro Ubrt 
d i cont i ; come i l codex accepti & expenft, 
tanto fpeífo mentovato negl i Scr i t to r i Ro-
mani : e i l i b r i p a t r i m o n i a l i , l i b r i patrimo-
niorum , ch'erano regif tr i delle rcndite , e 
dcllc t e ñ e , e conteneano un dettaglio de' 
f o n d i , d e ' b e n i , de'beftiarai , e d ' a l t r i ef-
fe t t i , appartenenti a ciafcuna pcrfona . •— 
Vid. Sen. de Benef. l . y . c . 10. Meurf . de L u x . 
R e m . Q . i . Pitifc. L . A n t i q . T . 2. 

I L I B R I de Mercanti fono d iv i f i in effen-
z i a l i , ed auf i l i a r j . G l i ef fmziai i , o necejfa-
r / , í o n o quell i , fenza de'quali non fi pof-
í o n o tener cont i regolari ^ nel qual nume
ro alcuni mettono i l giornale ^ lo firaccio o 
fquarzo , e i l quaderno o maeflro j a l t r i fo
j amente , i due u l t i m i . Vid . Ma le . T r e a t . o f 
Book K e e p c. 1. S e ñ . 2,p». 3. 

I f u j j i d i a r j , od au f i l i a r j , fono l i b r i fe pa
ra t i , ne' quali f i tengono cont i par í ico la r i 
p iu d i í ü n t a m e n t e , per facilitare , e render 
p iu praticabile i l quaderno . — T a l i fono 
i l libro cajfa y ú libro de deb í t i j i l libro delle 
fpefe, & c . _ 

L o Straccio , o Squarzo , é i l pr imo , e 
p iu e í íenz ia le : in que í lo , tu t te le fpezie 
d i cofe e di affar i , fono , per cosí d i r é , ac-
cozzate e frammefcolate, per dover f id ipo i 
feparare e trasferire negli a l t r i ; cosí che 
quefto fi pub chiamare 1'orditura , o g l i cie
rnen t i , d i tu t to i l r i raanente. Si pub que
í l o libro tenere in due maniere ; la pr ima 
con notarvi le cofe iemplicemente come ac-
cadono , v. gr. Comprato dal tale , venduta 
étl tale , pagato al tale , impteftato a l tale , 
& c . la feconda con regiftrare ad un t r a t t o , 
ciafcun a r t i co lo , i n debito e c r é d i t o : queft' 
u l t ima é ñ i m a t a la mig l io r maniera , come 
quclLa che forma una fpezie di piccolo glor
í a l e , e si rifparmia i l tenerne un a l t r o . — 
Vid. Savar. loe. cit. p. 570. 

Offerva i l Signor M a l c o l m , CÍICIO.SVMC-
ctQi oSquarzo, é un memoriale univerfale 
c completo di tut te le occorrenze, de 'con-
m t t i , e d i t u t t i g l i eventi del negozio , 
toldo 1 Qrdine naturale del tempo j per 
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mezzo d i cul tutte le cofe d' una Üefla da 
ta fono mcí íe affieme ; c che ferve di pre-
parazionc , per i l libro maeflro , in cui Ci 
hanno da trasferire tu t te , in cont i d i f t i n -
t i , fecondo V ordine delic raaterie , o de' 
fogge t t i . 

L o Squarzo comincia dall ' inventar io de-
g l i e í f e t t i , e de 'debi t i d i un M e r c a n t e ; e 
contiene una memoria o nota completa d i 
ciafcun contra l to , od evento ne ' fuoi affa
r i , con le circoftanze , in narrativa p iaña 
de' fa t t i ; ogni avvcnimento fuccedendo ad 
un altro coll 'ordine delle date. 

Quefio libro in realta , é un giornale ; 
ma cífendo queÜo nome applicato ad un 
altro l i b ro , i l nome di Squarzo, o Straccio 
íi da a quefto per d i í t i n z i o n e : b e n c h é qual 
relazione la voce fquarzo , o firaccio abbia 
colla natura di que í to l ib ro , non é ben chia-
ro . — A l c u n i A u t o r i g l i danno un t i t o l o 
mig l io re di libro memoriale, a t te foché i l fuo 
principal ufo é per tener m e m o r i c . — V i d , 
Ma le . l ib . cit. c. 1. fe£l. 2. p. 4. 

Giornale, o LIBRO della giornata, é quel-
10 in cui fon regiflrat i ordinatamente g l i 
affari d i ciafcun giorno , fecondo che occor-
rbno , trafportandoli dallo Squarzo . O g n i 
articolo in q u e ñ o libro dee conftar d i fetts 
part i , cioé della data , del debitore , del 
creditore , della fomma , della quant i ta e 
qua l i t a , come pagabile, ed i l prezzo . 

I I giornale , per quanto differifee dallo 
Squarzo , é folamente un libro d ' a iu to per 
11 M a e f l r o , o quaderno. V i fono due me-
todi differenti di t ener lo : nel pr imo m é t o 
do , che é quello che fin ad ora é i l p i u 
in ufo , i l giornale e una copia perfetta 
dello Squarzo , eolio íieífo ordine di t em
p o , ma con iílile differente, i m p e r o c c h é l o 
Squarzo efprime ogni fatto , ogni evento con 
narrativa fchietta e femplice; ma 'úgiorna-
le diftingue i debitori e i creditori , come 
una preparazione al maeflro o quaderno; co
s í , quando f i ha da trasferire una qualchc 
tranfazione , o fucceíTo del negozio dallo 
Squarzo nel Giornale , la fi efaraina colle 
rególe del Maef l ro o quaderno, come fe i n 
quefto f i aveí le da regiflrare immediatamen
t e ; e t rovat i i l deve d a r é , o i l deve avere, 
c ioé i debitori e creditori a' qual i la cofa 
appardene , q u e ñ i difl intamente fi notano 
colle loro denomiaazioni di deb.ecred* nel-
lo fíil del Giornale ; almeno i cont i che 

M 2 fo* 
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fono debitori fono cos ie fpre íTamente nomi
n a d ; ed eíTendo quefti debitori conneíTidi-
rettamente ad alcuni a l t r i c o n t i j que í i i f o -

L I B 
no fufficienteraente determlnat i quel eíie fo
no , c ioé cred, a b b e n c h é la parola c m ^ n o » 
fia feritta • 

Modello d i un articolo, o d i una Partita. nel Gtornak. 

V i n o D e & . a C a k * ' 
d i Borgogna, a 

15 L u g l i o 1723. 
L . 160 : — : — Compr. da Duva l jperpront i ContAÓ botti 
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L ' a l t r a forma d i un giornale r che i l Si-
gnor Malcol ra giudica p re fc r ibüe per cer t i 
cen t i alia p r i m a , fa i l giornale una Copia 
perfetta delio Squarzo, í enza alcuna a l í e ra -
xione , lafeiando su la parte finiftra d 'ogni 
pagina un gran margine , circa una terza 
parte della facciata ; su cui , d i r incont ro 
ad ogni faccenda o part i ta , fi de ve ferive-
re i . n o m i de5 debitori e de 'creditori di quel-
la tale par t i ta , o negozio , coi loro t i t o l i 
d i Deb. e Cred. e collc fomrae del d ina ro ; 
offervando che quando v i fono diverfi de-
feitori o credi tor i per un Cred . o Deb. i r 

f e r ivono i loro nomi uno dopo l ' a l t r o , . ed. 
i l trome d i un Deb. o Cred.. corrifpondcnte , 
d i r incontro al totale delle altre fomme ; 
co l qual mezzo í i vede i n unT occhiata i l 
b i lancio , c la conneffione . Qu ind i , dac-
che i l particolar evento o negozio é trasferi-
10 nel Quaderno, fí ferive su quefto margine 
11 numerode'fogli ©delle pagine,, dove i con-
t i fon regi f l ra t i e íi r i t rovano nel Quadcrno ; 
per i fini e c o m e d í gia accennati parlando de l 
p r i m o m é t o d o . Q u e í l n L i b r o pubefferechia-
ma to lo S q u a r z o o i l Giornale, pe rocché i n 
realta cgli . é Tuno e T a l t r o ; non folameri
te i n quanto che ogni Squarzo é un Gior
nale , ma perché v i é parimenti , quel che 
dif l ingue ambedue .. — M a l e . L i b . cit,. 
fáSti 4... 

Per un decrc to í deir anno i ^ y y t u t í i i-
Negoz ian t i i n Franc ia , fia a l f ingroí fo , o 
al m i n u t o , fono obbligati a tenere un gior
nale , contenente t u t t i i loro afíari ,, debit i 
altivi e. paffivi % let tere d i cambio a &c , -

Quando un trafficante non tiene quefto L i 
bro, c non lo riiafeia e cede, i n cafo d i fal
imiento , egli é r iputato un fal l i to c r i m í 
nale , e fraudulento , e pero foggetto a l 
ie pene che v i fono anneíTe. Vid . Savar.. ZX 
Comm.. T . 2. 

11 Maejlro o Q j i a d e r n o a l i e volte chiama-
to i l Libro grande, é un groíTo v o l u m e , che 
contiene t u t t i i negó?,; , e t u t t i g l i event i 
del traffico di una perfona,, i n c o s l f a t t o o r -
dine , che quel l i che appartengono a ciafeuro 
differente foggetto flanno t u t t i affieme i n 
un l u o g o ; facendo cosí t a n t i d i f t in t i o fepa? 
rat i cont i . 

I l Quaderno é folamente lo Squarzo 
m a ancora ul ter iormente digerito e difpo-
ílo \ eífendo e ñ r a t t o o immediatamente da 
e í f o , o d a l G i o r n a l e . Suoi eífere regolato 
o rigato ( c o m e diciamo ), e fparti to in fei 
colonne ¿ I n eífo t u t t i i con t i drfperíi nel 
Giornale , fono diftefi ed accertati in D a r é 
ed A v e r e , o fia Deb. e Cred. Per formare 
ciafcun c o n t ó , íi richiedono due pagine » 
1' una- d i r incontro a l l ' altra ; quella a raans 
í i n i ñ r a , fervendo per i l Deb.. T altra. per i i 
Cred.. Ogni ar t icolo , od ogni par t i ta dee 
c o n ü a r e di cinque p a r t i , o membr i j ; la da
t a , la- perfona a cui accredi t iamo, oda cuk 
fiamo acereditati v i l foggetto , c i o é , la c o 
fa che f i deve „ o d i cui íi ha i l c r éd i to ^ 
la pagina dove t rovaf i ; e la fomraa , o i l 
montar della pa r t i t a . — Due eferapj, Tuno» 
di una parti ta di c réd i to , F altra d i d e b i 
to , i l luf lreranno la forma- e T ufo d i que -
í to l ib ro ^ 
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Modello dt nna pa r t i t a m D D . o i n Dcb. 

Modello dt una par t i t a i n A . o i n Cred. 
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Ma'zzío i 4 . { A n t o n i o Roberts D D . I l /. 
1701. ¡ACajJa i pagato per fuo ordine a W i l k s U c . i6 . \ 1900 j o | o 

D a l l a GaíTa , per la f u á Rimcjfa fcpra James a c. 16 

I I m a n e g g í o de! Quaderno o Ma^Jlro , ef-
fendo d i grande importanza ncí Con t i , 
noi loggiugnercmo qu i le rególe fuggerite 
dal Signor Maleo!m 7 su tal propofito . — 
I o . Che per ogni foggetto, o c o í a d i f t i n t a , 
á i cu i vo i avete un c o n t ó ( c i o é , per ogni 
p e r í b n a con la quale negoziate con m u t u o 
fido , e c réd i to , o la quale , per qualche 
data ragionc diventa vofíro debitore , o v o i 
fuo ) egualmente che per ogni cofa , nella 
quale negoziate , v i debhe e fíe re un certo 
feparato í p a z i o , o porzionc d c H i b r o , affe-
gnatagli y in cui íi han da ferivere tu t te e 
fole le tranfazioni ed cvent i , che fi r i f e r i -
feono a cotefto foggetto , i l cui _ nome fí 
debbe inferivere, o ferivere fulla cima o i n 
tefta dt efíb ; facendo cosi cont i part icolari 
d i í í i n t i . 

z0. O g n i c o n t ó fi dec d i í H n g u e r e i n 
due p a r t i , prendendo per ciafeuna una por-
z ion eguale ( p iu o meno , fecondo che 
v i pare a p ropof i to ) delle due pagine d r i t -
ta e finiüra , d i un foglio aperto ; fendo 
fe r i t to i l norae del foggetto i n tefla del 
C o n t ó , o della Part i ta , fur ambi i lat i , 
che fon d i f l i n t i colle parole De¿>. fulla fini-
fíra , e Cred. fulla dri t ta per Ir feguenti ufi : 
al che fervono le colonne fpiegate di f o t t o . 

3o. O g n i c o n t ó per fonal c ha da conte
n e r é , fulla parte del Deb. t u t t i g l i a r t i co l i 
o capi , che la perfona v i deve , ed i pa-
garaenti che v o i fate de' vof t r i debi t i con 
l u i : e fulla parte del Cred. t u t t o qucl loche 
v o i dovetc a i u i , ed i pagamenti ch ' ei fa 
óeTuo i debiti con vo i . O r a , pe rché que í ta 
regola cenfidera i pagamenti fotto la nozio-
ne di fcanibievoli debiti oppoí l i ful l ibro áe 
R i c e v e r i , una vpi ta ciie quc í lo íiafUpp0ft0} 
m re^oia fi pub brevemente efprimere cos í : 

O g n i perfona é De¿>. per quel che m i deve? 
e Cred. per quel che io g l i devo . 

4o. Ogni C o n t ó reale dee c o n t e n e r é ful la 
parte del Del>. la quanti ta , ed i l valore d i 
quello che fi avea i n mano al p r inc ip io del 
C o n t ó , c quello che fi é di poi r icevuto , 
con tut te le fpefe e aggravj : e nella parte 
del Cred. la quanti ta e la valuta d i quello 
di che fi difpone , o che i n qualunque m o 
do fi leva v ia , o fe ne va fuori , con t u t t i 
i r i t o r n i , o r irncííe che i l foggetto m i fa . 
O piu brevemente cosí : L a parti ta é De6. 
per t u t t o i l ricevuto , per le fpefe ed ag
gravj y e Cred. per t u t t o quello che se n1 é an-
datOj colle rímcíTe & c , 

5o, Ogni negozio , o fia ogni par t i ta 
debbe regiflraiTi e metterfi nel Quaderno , 
con un bilancio di debito e d i c r é d i t o ; c ioé 
d i tal manie ra , che ogni ar t icolo fia pofto 
fulla parte del DeB. di un C o n t ó , e nel la 
parte del Cred. di qua lch ' a l t ro , facendocon 
c ió i l pareggio del debito e del c réd i to n e í 
Quaderno; e dove i cont i reali e p e r f o n a ü , 
re la t iv i al dato negozio , o alia data pa r t i 
ta , n e ' c a p í od a r t ico l i che v i appartengo-
no , non fan queflo bilancio , o pareggio 
( ficcome accadera i n raolti cafi ) allora fi 
deve adoprare qualche con tó immaginar io , 
per fupplire al difet lo* 

6o. Qaei cont i , i cui ar t icol i d i debi to 
e d i c réd i to , i n ogni particolar Negozio , 
fi bilanciano 1' un f a l t ro , fi hanno , ne í 
Quaderno , da connetterc aíf ieme , nel lo 
fiile d i ciafcun a r t i co lo , come Deb. e Cred. 
m u t u i corr i fpondent i ; í c r ivendo i n ciafeuno 
dei cont i corrifpondenti i l nome de l l ' a l t ro* 
dopo la particella a nel c o n t ó del Deb. c 
da nel Cred. che l i connet te ; i l nome del 
c o n t ó , m cui fono fe r i t t i g l i a r t icol i o ca

p í . 



L I B 
p i , con la fuá qualita di Veb. o Crecí. írt-
tcndendofi come aggiunto ( e pero fi legge 
avanti ) alia parola A , o D a in ogni ar t i -
colo ( bcnché fia fcr i t to folamente una fol 
vol ta per tu t te in tefta del C o n t ó . ) Qu in -
cli , dopo i l nomo del Crcd. o Deb. cor r i -
fpondcnti fegue una breve narrativa del 
í a t t o ; la data e g l i a l t r i numeri eífendo 
yoft i nelle loro proprie co lonne . •— Q u i n -
d i raccogliam i ' ufo della colonna che Üa 
dentro le colonne del d ina ro , ed é , di fcr i -
•vere i n cífa i l numero della c a r i a , o d e l f o -
g l i o j dove trovafi i l c o n t ó conirpondcnte , 
col qualc i l c o n t ó , i n cui fc r ive te , é con-
neífo i n ogni capo . Vid . M a l e . Treat . c f 
Book-Keep. ( T r a t t . del tener L i b r i & c . ) 
e. i . f eB . 3. p . y . 

Per facilitare 1' ufo del Quaderno , o 
M a e f t r o , v i é un alfabeto, che ferve come 
d ' I n d i c e , o d i repertorio ; e che confía di 
24 fogü ; ciafeuno tagliato f a l i ' o r l o , e fe-
gnato con una delle 2.4 Lettere ^ i n cui , le 
lettere i n i i i a l i de' nomi delle perfone con 
cu i v o i avetc de ' con t i , fono i n f e r i t e , col
la pagina del Quaderno , dove é piantato i l 
c o n t ó . Vid. Savar. l ib . eit, p . 571. 

Que i che tengono l ib r i ü piu ascurata-
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mente , cfkndono i ' I n d i c e alie cofe, o at» 
le derrate e mcrci , nelle quali uno negó* 
zia , non men che alie per íone colle quali 
c i negozia . Generalmente , la lettera dei 
foprannome di una perfona, ed i l n o r a e p r o -
prio della cofa dirige ¡1 fuo luogo n e l l ' l n d i -
ce: cosí Giovann i Gordon é poí ío fotto G ? 
e VínpC / í í rr t f o t t o C , quando tut te le for
te di v i n i non vengano comprefe in un con
t ó , nel qual cafo fi pone fotto V Vid . 
M a k o l . ubi fupra , f e í i . 4. 

L I B R O d i D e b i t i ^ o LIBRO d i Fagamemt, 
é un Libro in cui fi regi í i ra i l giorno , i n 
cui fcadono tu t te le fomme dovute , fia ds 
pagarfí , o da riceverfi per lettere di cam
bio , mercanzie , o d' altra güi la : affinché 
paragonando ricevute e pagament i , fi po í ía 
íar provifione a tempo per un fondo d* 
fupplire al pagamento ; col rifeuotere let
t e re , & c . dovu te , o col pigliare al t repre-
c a u í i o n i . 

Due modell i bañeranno- per 1' ufo e pe r l a 
forma di queflo i / ^ r o . Oífervifi folamente y 
che , come i-1 Quaderno, e'debbe eífere su 
due pagine d i n n c o n t r o j i d inar i da rice-
verfi ponendofi fulla parte finifira \ quei da 
esborfarfi fulla d r i t t a . 

Modello della pagina del Pagamento. 

Gen. 

1 

1708 Per pagar 

A Cario H o r n , per una compra del i . d i L u g l i o 
A R. H a r t , un biglietto o cedola del d i 5.d,Agoflo 

Rimejfa d i Lucas , del di 15. d i Decemb. ¿zHal l . 
Una mia Le t te rade td i 2^. aOttobteyafpoftatore 

700 
400 

1700 
i c o 

d. 

o 
o 

o 
o 

Iñodello della pagina del Ricevere. 

[Maggio 1708 Da ricevere 

Rimeffa d i J. Vaí for , del d) JO d i Marzo , su Pits 
D a Cade, per lana venduta l i 6. d i Lug l io — 

D¿; DykeS ítfí- un obbligo de'23 M a g g i o paífato 
Rimeffa d i P r í ce , del ¿i> 23 d' Ottobre fopra Page 

/. 

<5oo 
150 

2000 
170 

I I LIBRO C¿7/J^ é il piu importante di caifa, o tutto il fondo che entra od efee dcybe-
tutti i libri aufiliarj: egli é cosí chiaraato, ni o della faeolta del Mercante. ~ -
perché contiene , in Dcb. e Cred. tusta la I n q u e ñ o libro fono regiftratc tutte lefons-
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me ricevute c pásate giornalmentc ; le ri- me págate , fulla parte del Cred. ; m e n t ó * 
cevute, fulla parte Cniftra , col home della yando parimenti le fpezie , la ragione pee, 
cer íona da cui s' é ricevuto, per che, per la quale , la perfona a cui , c per chi i l 
ebi , ed'in quali fpezie , o valute : le fom- pagamento é fatto . — Per efempio i 

Modello d i una part t ta i n D e é , 

Caifa D i h 

Giugno 29. 1708. 
Ric . D a Paolo Simen per 2 tonn. d i cera ^ 'venduta 

l i 6. del corrente) 
Una borfa d i — X . l o c o : — : — 
Pezze da ot to , L . 108: — :—• 

I . 1108: — : — 

1108 

Modello d i una par t i ta i n Cre(l. 

Cr. 

Magg io 14.. 1711. 
Pagato. ^ T i m . H a l l per 2 tonn. d i cera, comprata 

l i 2 corrente, 
Una borfa d i — X . 1000 : — : — 
Pezze da otto ^ L . 300 : — : — 

1 ?oo : 

d. 

Per megl io coneepire la natura di que í lo 
Libro , é da oífervare , che nel Negozio , 
dove accade che la Caifa fia un C o n t ó che 
ha. a r t i co l i o p a r í i t e numerofe , é m o l i ó 
conveniente tenerne un c o n t ó particolare , 
i n un L i b r o ) d i ñ i n t o dal Quaderno o Mae-
í l ro ; e che per quefta ragione é chiaraato 
Zibro-Cajfa . Quefto f i f o r m a , i n t u t t i i r i -
g u a r d i , come i l conto-Caí fa nel Quaderno , 
con un D a r é , e un Avere , o fia Deb. e Cred. 
dove tu t ta la caifa , o t u t to i l dinaro rice
v u t o , e dato fuori fi regiftra ; o i n i í l i le 
fempÜce , o in quello del libro M a e í l r o : 
ma qualunque narrat iva che fi faccia, ogni 
par t i t a debbe cffere regolarmente d i ü e í a e 
regiftrata fulla parte o p p o ü a del c o n t ó cor-
rifpondente nel M a c f t r o ; con una chiama-
ta o referenza al c o n t ó di caifa nel M a e Ü r o : 
m i pero eché v i debbe eífere parimente un ta l 
c o n t ó , i n cui le fomme del daré e dell'aTe-

del c o n t ó particolare hanno da trasfe-
^"•G una volta alia fett imana o al mefe , 
come trovafi piü c ó m o d o : cosí nel Libro-
Gñíía , le fomme eífendo feritte di rineoa-

t r o ^ fer ive te , í rasfer i to al M a e í l r o , e n ó 
tate la pag. e nel c o n t ó del M a e í l r o , regi-
fírate la fomma con la data del trasferi-
m e n t o , dd. « , e deve av. da diverfi c o n t i , 
come per i l Xí¿rí5-caifa . I l c o n t ó caifa nel 
Maeftro é necc í fano per i l b i í anc io d c l l ' i n -
í e r o ; ed i l c ó m o d o e vantaggio del c o n t ó 
feparato d i t u t t i i par í ieo la r i , é quefto , 
che l i abbiamo t u t t i a ñ i e m e , i n un c o n í o 
feguito e continuato ; laddove la regola , 
o fegnatura del maeftro non ammettendo 
che un foglio per un c o n t ó , finché queflo 
fia e m p i u t o , i l c o n t ó f íarebbe in diverfi fo-
g l i . Vid. Savar. / . c. p . 571. feq. M a l e . c i . 
feft. 2. p . 54. 

L I B R O d i Spedizioni, o Polizze d i C a r i c o , 
e un libro che ferve per efentarc i l Gior -
nale dalle fcancellature inevi tab i l i nello i ien-
der le Polizze o Spedizioni dei diverfi ef-
f e t t i , r i c e v u t i , f p e d i t i , o v e n d u t i j dove é 
neceifarlo che v i fia della particolarita e 
della minuzia ; e ferve pu ré per renderc 
p i u facili a trovare quefie fpedizioni di quel 
che farebbe ncllo Squarzo . Le polizze qu i 

re-
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r c g i ñ r a t e , hanno da efler quellc á i merci 
c ó m p r a t e , e pode a c o n t ó d i qualche al-
t r o ; quelle d i merci vendute per commif-
í ione ; d i merci fpedite , da venderfi per 
n o í k o c o n t ó ; e quelle di effetti o merc i 
vendute i n compagnia di traffico , di cui 
n o i abbiam la direzionc , o 1' hanno a l í r i . '— 
V i d . Savar. p. 575. 

Quefto libro contiene un c o n t ó , od un 
dcttaglio d i t u t t i g l i effetti , che una pcr-
í b n a carica o fpedifce f u o r i , o per fuo pro-
p r io c o n t ó , o per a l t r i i n c o m m i l l i o n e , fe-
condo le polizze di carleo j con t u í t i g l i 
aggravj fin a bordo 5 ogn i c o n t ó o fpedi-
aione feguendo 1' un' all' a l t ra , co i l ' ordine 
che fuccedono. 

I I l i i r o dellc Spedizioni o Polizze c una 
mera copia d i cib che fía fer i t to nello 
Squarc io , oStraccio , nc' cafi r i f p e t t i v i . •— 
D o p o la data , la narrativa ha da pr inci 
piare cosí . Ca r i ca t i a bordo del V a í c e l -
l o — A , B. Capitano ; dir izzato per — g l i 
ef fe t t i í e g u e n t i j confegnati a — per m í o 
c o n t ó , o d 'ordine e per c o n t ó d i — . Ov-
vero , íi pub principiare cosí , — Polizza 
d i effetti caricati a b o r d o , & c . 

L o feopo d i quefto / / ¿ r o , é di poter t ro
vare piü f á c i l m e n t e e prontamente coíeí le 
fpedizioni , d i quel che f i farebbe nello 
Squarzo . — V i d . Ma le , ubi fupra cap. 2. 
f e B . 3. p. 62. 

LIBRO d i Fa t tc re , é un c o n t ó o r e g i ü r o 
¿1 cib che una perfona riceve , per v é n d e 
l e d i commiffione per a l í r i , e d i comen'ha 
difpofío , -— E g l i é nnmerato e d i ü i n t o i n 
f o g l i , come i l Quaderno; fulla man finiflra 
é f e r i t t o , in fíil piano n a r r a t i v o , un con
t ó degli effetti r icevut i , con t u t t i g l i ag
g r av j o fpefe ; e fulla parte oppofía , un 
dettaglio d i cutte le vendite , e difpoí izio-
n i d i cotefli effetti . - C o s í che que f í s l i -
bro é una copia del c o n t ó o rcgi í l ro d' effet
t i d i un Negoziante nel M a e í l r o , eolio flile 
delloSquarzo . Quando una perfona ha poco 
da fare di commilTione, un libro feparato per 
-quefí' uopo non é nece í f a r io . — Vid. Male . 
loe. cit. Savar. p. 575. 

L I B R O d i Cont i conenti , é tcnuto i n 
Deb. e Cred. come i l Quaderno j e ferve per 
íi C o n t i mandati a1 Corr i fpondent i , da re
gola 1T1 i n c o n c e r t ó c o n e í f i , avanti che fie-
no regiftrati nel Quaderno , Que f í ' é pro-
priamente un traferitto de'conti o dellepo-
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Hzze volanti , tcnuto per r icor rerv i ne i r 
occafione. 

L I B R O cíAccct tnzioni ¡ é defí inato per re
gí fírarv i í u í t e le lettere di cambio , n o t i 
fícate con lettere d' avvifo dai corrifpon
d e n t i ; per poter fapere, alia prefentazione 
delle le t te re , fe fi ha ordine d 'accet tar lc , 
o no . -— Quando fi vuol difpenfarfi dai i ' 
accettare una le t íe ra , d i r incontro ai fuo 
articolo nel l i b ro , mettefi P , cioé p r o t e í l o ; 
acc iocché , al prefeníarfi délla letrera d i 
cambio , i l latore rifappia ch ' e i pub prote-
fíare: al cont ra r io , s'ella fi accetta, fcriveíl 
d i r incontro A : aggiungendovi la da t a , od 
i l g iorno d c i r accettazione . E quef ío poi 
ícan celia fi , dopo che fi é trasferito nel libro 
de' d e b i í i . 

L I B R O d i Rimejfe , ferve per regif í rarvi 
le lettere d i cambio , che fono rimeffe da' 
Corr i fpondent i , per c é r c a m e e p r o c ú r a m e 
i l pagamento . Se vengono protef ía te per 
mancanza d' accettazione , e r e í t i tu i t e a 
quel l i che le hanno rirneffe ; fe ne fa me
moria di r incont ro a c ia íenna , con aggiu-
gnerv i un P nel margine , e la data del 
giorno , i n cui furono ref í i tu i te ; quindi 
cancellafi . — I l i b r i d 'accettazioni e di r i 
me íle hanno cosí proffima relazione 1' un 
al i ' al tro , che m o l t i m e r c a n t i , & c . non ne 
fan fe non uno d i due , e lo tengono in 
Deb. e Cred. mettendo le accettazioni dalla 
parte del d e b i t o , e le r imeffedal lapar tedel 
c r é d i t o . 

L I B R O diSpefe^ é un dettaglio delle fpe
fe minu te , domefliche , e mercanti l! ; che 
ai fine d i ciafcun mefe fi f o m m a n o , e fau
no un ar t icolo pet i l //¿ro-caffa . — Vedi 
Savar. p. 577. 

Quei lo libro , effendo una nota feparata 
di tu t te le fpefe co r r en t i , ferve per tenere 
i l c o n t ó del gnadagno e della perdita , e& 
anche i l libró caifa , p iu d i f t in t i : i capí o 
art icoi i piü grandi e no tab i l i fon qu i da 
met ter f i con ifpezialita ; ma i diverf i pic-
c io l i a r t i c o i i , d i sborfi g i o r n a l i c r i , folo in 
to ta l i ta , o in una í b m m a : fot to poi quali 
denominazioni , e quanto generali , o pa r t i -
colari debban farfí g l i ar t icoi i di quefto/ / -
bro , lafeiafi alF arbi t r io di cadauno . I l n«-
ceffario da óffervarfi q u i , fi~é, che l'esbor-
fo della caffa per tai conti v i debbe effere 
con diligenza r e g i í l r a í o , c di qua una vo : -
ta i l me fe trafportato al //¿r o-caffa , cd ai 

coa-
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contó del guadagno, e dclla percuta nel Mac-
ftro, c h e é debltore alia caifa perquefto. -
Vid. Male . he. cit.p. 54 

o dclle Marche delle 
tienfi per piu facile cognizione 

LIBRO dé" Numen ̂  
Mcualzic , tienfi per pih fácil 
jvit-icariz ; portati entro , 

t i t l o d eíportati e fpediti , e d e ' r e í k n t i i n 
e ncevu-

un Magazzino . — Sulla pagina alia parte 
fui i ü ra notaíi la quanti ta , la qualita , ed ií 
numero o la marca degli effetti introdott i • 
fulla drit ta V eíito degli effet t i , o i l diíca-
rico , fuori dal Magazzino , rimpetto al
ie partite rifpettive dell' a l í ra pagina , 
C o s í . 

N 0 . i | Una baila d i pepe bianco — — che peía 

2 \Una pezza d i dommafeo ebermesz braccia 

400 /. 

M a r z o 1 

Apr . 2 

Venduta a Cario M i t c h e l l 

Spedito a N i c o l b di Brif tol 

L I B R O Menfuak } é. un libro nnmerato a 
fogli , come i l Qiiaderno, e divifo i n i í p a z j , 
fulla fomraita di ciaícuno de1 quall v i fon i 
n o m i de1 12. meí i dell' anno ; Gennaio , Feb-
braio , & G . aífegnando un infero foglio , o 
come piü voi volete , per ciafcun melé j ed 
una fila particolare di 12 fpazj per ciafcun 
diverfo anno . 1— Sulla pag. a mano fmiftra 
fi r eg iñ rano i pagamenti da farfi a v o i , i n 
quel mefe , e fulla dritta i pagamenti che 
voi avete da fare. Sulla man fmiftra d' ogui 
car. f i fa parimenti una colonna; nella qua-
le fcrivefi i l giorno del pagamento ; e dopo 
quefto, i l nome del debitore o creditore ; e 
íi trae e nota la fomma nelle colonne del 
din aro . 1— Vid . Male . p. Ó4. 

LIBRO de* VafcelU , é un libro tcnuto i n 
Deb. e Cred. c per ciafcun vafcello f i regi-
fira un contó particolare . Dalla parte del 
Deb. f i me t í ono le vettovaglie 5 i corredi , 
o g l i a l lef t imenti , le paghe 5 & c . Dalla par
te del Cred. f i mette ogni cofa che i l V a 
fcello ha prodotto o guadagnato , o per via 
di noleggio , o d ' a l í r a guifa. Finalmente , 
i l totale , o la fomma intera di ciafcheduno 
íegiftrafi n ú Giorna le , dopo d' aver bilancia-
to i l con tó di ogni Vafcello . 

LIBRO d Opera) , é particolarmente i n 
uío fra chi 'tiene fabbriche o manifattu-
^e ' e che ha delle opere , e de ' lavori con-
Merabih nelle tnani . T i e n f i i n Deb. e 
Y ' per C1afcun Opéra lo impiegato . D a l 
la parte del Deb. 11 mettono i materiali 
0 date lor da lavorare da 

quella del Cred. i l lavoro o Topera che rík 
portano . 

LIBRO del Carleo ^ o libro d i Bordo , ft> 
t ien da uno Scrivano di Vafcello j dove re-
giftranfi tu t t i g l i effetti che fon a bordo del 
Vafcello , fia quelli che meramente fon n o » 
leggiati , come quelli che fon deftinati alia-
vendita , o al cambio , i l tutto fecondo la 
fpecificazione nelle polizze di carico del Ca -
p i tano . Vid. Savar. D . Comm. Suppl. roe». 
LÍVRE . 

LIBRO d i Banco. Neile Ci t ta dove fono 
banchi pubblici , come a Venezia , i n A m -
í l e r d a m , Amburgo , _ e Londra , é neceífario 
un l i b r o , per tenervi un C o n t ó e dettaglio 
delle fomme págate al Banco 5 o ricevute dal 
Banco. Vedi BANCO. 

LIBRO , prefo aífolutamente , dinota Ií. 
libro Squarzo , o Straccio , e qualche volta 
anche i l Giornale . 

I n quefto fenfo , d ic iamo, l o ho regi-
ftrata la tal fomma nel m i ó libro ; voi ave-
rete un eftratto del m i ó libro & c . Vid . Savar 
D . Comm. T . I . voc. LIVRE . * 

Legar LIBRI , o Lcgatura dé1 L i b r i , é T 
arte di cucire aífieme i fogli di un l i b r o , e 
di c o p r i r l i , col loro doífo , o rovefeio, 
Ved i LIBRO . 

La legatura, é diftinta dalla cucitura \ in, 
queft' ul t ima non f i fa che cucir i f o g l i , fen-1 
za bande o l i f t e , e fenza doí fo . 

D i c i a m o , legatura Francefe , legatura i a 
tela , legatura marmorina , legatura i n cuo.-
io , i n legno , in pergamena , m vitello ^ 

N i» 
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irt pécora , & c . I I legare a l l ' Ollandefe é 
quel lo , dove i doíTi fono di carta pécora . — 
G l ' I t a l ian i f i contentano di legare i n carta 
groíTa, o cartone, e lo chiamano legare a l 
ia mf l i ca , c h ' é una legatura foggetta al lo -
goramento , fe non f i adopra i l libro con 
una curaeftrema. — Vid .Bar th . d e L i b . L c g . 

Senza dubbio T arte di legar l i h r i , é 
quafi cosí antica , come la fcienza di com-
porli ; e si 1' una come i ' altra íuí íeguirono 
immediatamente alia prima invenzion delle 
lettere . Vedi LETTERA . Qualunque fia fta-
ta la materia su cui g l i uomini prima fcrif-
fero, v i fu fempre una neceffita di uni ré le 
diverfe parti della fcrittura infierne ; non men 
per farne un folo pezzo , che per meglio con-
lervar le : di qui T origine del legar l i b r i , d i 
che é probabiliffimo , che noi fíam tenuti 
a g l i E g i z j , quel popólo dotto , fra cui P ar-
t i e le fcienze cominciarono si per tempo 
a fiorire. 

* Secando Ollmpiodoro ( apud Phot. ) f u un 
certo Philatio , uomo erudito i n Atene , 
che prima infegno /' ufo d i una fpezie 
d i colla , per attaccare infierne i va r j 
fog l i : per la qual cagione g l i f u eretta 

~ una S t a t ú a . 
L a maniera d i legar LIBRI i n Volumi , 

cioé d' incollare i fogli affieme, per rotolar-
l i fopra pezzi rotondi o c i l indr i di legno » 
appar la piíi antica ; abbenché quella di le-
garli i n quadro , e di cucire diverfi quinter-
net t i T uno fopra T altro , pretenda a una 
grande antichita . L a prima delle due maniere, 
che ch iamaí ! la legatura E g i z i a , durb lunga 
pezza dopo i l Secólo d' Auguf to ; ma i n oggi 
é difufata, eccetto che nelle Sinagoghe Ebree , 
dove íi continua a fcrivere i l i b r i della Legge 
fopra membrane di carta-pécora cucite affie
me 5 e che fanno, direm q u a í l , una fola lun
ga pagina, con due rotol i , ed i loro mani-
ch i d'oro o d'argento a ciafcuna e ñ r e m i t a . —« 
Vid . Reimman. Idea A n t i p . X/Ver.p. 243. — 
V e d i anco 1' Ar t ico lo VOLUME . 

L a forma ora i n ufo , é la legatura i n 
quadro, o quadrata ; che dicefi eífere ñ a t a 
inventata da uno degli A t t a l i , Re di Perga-
m o ; a cui pur dobbiam la maniera di prepa
rare la pergamena ; chiamata pur i n Latino 
dal nome della Capitale d ' A t t a lo , Pergame
na j o Chana Pergamea. V e d i PE^GAMENA , 
CARTAPECORA , & c . 
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Maniera d i legare LIBRI . La prima ope-

razione é plegare i fogli fecondo la forma , 
cioé i n due per g l i i n folio , i n quattro per 
g l i i n quarto , i n otto per g l i i n ottavo , 
Bcc. i l che f i fa con una ílecca d' avo r io , o 
di boífo , chiamata la fiecca da piegare : m 
queft' operazione i r i c h i a m i , i l r e g i í l r o , o 
le fegnature i n fondo alie pagine dirigono 
colui che piega . Vedi STAMPA . I fogli 
cosí piegati , e meffi. f un fopra deír altro 
col!1 ordine delle fegnature , íi battono fopra 
una pietra con un martello , per renderli 
ben l i f c i , e bene fpiegati : e quindi íi met-
tono i n foppreífa . Preparati cosí , vengono 
cuciti i n un torcoletto da cucitura fopra fpa-
gh i o cordicelle, che fon chiamati correg-
giuole, ad una mediocre, e giufla diftanza, 
F una dall' altra , e tante quant' e1 nefce piü 
cómodo e opportuno; i l che fi fa col paífa-
re un filo per lo mezzo d i ciafcun foglio , 
e dargli un giro attorno di ciafcuna correg-
giuola , principiando dalla prima , e proce-
dendo fin all1 ul t ima . I I numero ordinario 
delle correggiuole fono fei per g l i i n folio , 
e cinque per g l i i n quarto } per g l i i n otta
vo ^ & c . Dopo cib i l i b r i s ' incol iano , f i a n 
do aperte e libere le correggiuole, e con un 
coltello fcarnandofi, perché piü c ó m o d a m e n 
te v i íi attacchino i cartoni ; pofcia fi va 
tornindo o rotondando i l doífo , con un 
martello , fiando i l libro fermo i n un tor-
chlo tra afficelle; affine d i farvi una picco-
la fcanalatura per fiffare i cartoni . A p p l i -
catevi poi le bande , fi fann' i buchi per 
attaccarle al libro y la qual operazione c 
chiamata t irar dentro . Appre íTo , i l libro íi 
calca e fi mette i n ordine per tagliarlo ; lo 
che íi fa con una macchina chiamata ra~ 
Jirello , a cui é affiíTo un tagliente . Dopo 
cib i l libro íi pone i n uno ftrettoio o tor
eólo , tra due afficelle, P una ftando a l i v e l -
lo o con eguaglianza alio firettoio , per
ché fopra v i corra i l tagliente , P altra 
ftando di fopra , perché i l tagliente o col
tello tagli di r i n c o n t r o , od attacco . Vedi 
TORCHIO . 

Tagl ia to cosí i l libro , fi riquadrano i 
cartoni con un paio di forbici ; ed allora 
egli é i n ordine per ifpruzzarne , indorar-
ne} annerirne, o variegarne i fogli . I co-
l o r i co 'quali fi fpruzza , fono d 'o rd inar io , 
un vermiglio , ed un verdaftro ; lo che fi 
fe con una fpazzola, fatta di fetoíe , t e n é i s 

do 
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do la fpazzola i n una mano , e movendo Ic 
letole c o i r a l t r a . „ .. . . . r 

N e l legare alia Francefe, i l hhro fi mette 
i n pergamena, cioé una ílnfcia di pergame-
n a f per i l di lungo del libro , applicaíi ful 
di dení-o di ciaícun car íone \ di tal manie
ra p - r ó , che effendo tagliata o intaccata di 
rincontro alie correggiuole , venga o íporga 
faori tra i ' o r l o del cartonc , e i íogli dei 
libro , per coprire i l doíío o la fchiena : 
queña preparazione, chiamafi , imh j j a r e , e 
par che fia peculiare de' legaton Francefi ; 
a' quali viene ingiunto con decreto d' indof-
fare i loro l i b r i con pergamena , fotto pena 
di 30 l ire , e di dover rilegar i l libro : ció 
faffi nello ñ r e t t o i o , dove cílcndo i l doíío ra-
ipato con un i í l rumento di ferro a denti , 
perché i l cartcne meglio v i prenda e fi at-
tenga, con cui fi attacca prima la pergame
na ; v i fi aggiugne pofcia della colla forte 
per rafíbaarlo . 

Maniera d' indorare i Ubri su g l i c rü dé1 
f o g l i . M e fio i l libro i n uno flrettoip tra due 
afficelle , fi raípa con un coltel lo/chiamato 
i l rafpatore y e dopo cib con un altro chia-
mato 1' appianatore , fi frega, affine di torne 
via tutte le graffiature . Preparato c o s í , ra-
fchiano un poco d' ocra gialla fopra i l l i 
bro , quindi lo bagnano con un poco d1 ac-
qua di colla , e lo fregano con de1 ritagli net-
í i . L a colla per indorare é fatta col blanco 
ó ' o v o , mifchiato con acqua , e ben battuto 
e rimefcolato aífieme . E í i endo bagnati i fo
g l i col l ' acqua di colla per raezzo di una fe-
to le í ía 5 1' oro v i fi mette allor fopra , e poi 
s' a íciugano davanti i l fuoco . Quando fono 
aíciut t i 3 fi brunifce 1' indoratura con un dente 
d i cañe incaftrato i n un raanico . Per far 
neri i fogli fi adopera antimonio fino, dopo 
cf averli umet t a t i , e V antimonio v i fi frega 
fopra , e fi brunifce quand' é afciutto. 

Su T o r o COSÍ applicato , anticamente fi 
facean degli ornamenti con ferri caldi di va
ne forme e divife ; la qual pratica parve che 
fi fofle rinovellata i n Francia ful principio 
del fecolo 18. e portata ad una mediocre 
perfezione dall ' Abate di Sevil , e da al t r i ; 
a CUl diedero un nome di nuova invenzio-
n e , ch'é quello di ant'tqmre , cioé difegnare 
e ügurare all' antica: ma come i l gufto mo-

u u - i P 1 ^ 0 indina to alia femplicita , é 
f j T che ^ f ) antico-moderni ornati fi 
t r a la íce ranno di bel nuovo . 
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I I cordoncino v i fi aggiugne di prefente; 

e quefli é un ornamento di feta di diverí i 
c o l o r í , ed anche alie volte d' o r o , o d' ar
gento , pofio a ciafeuna eñremi ta del doflfo 
del libro , a traverfo de1 fogli \ e teííuto o 
i n t o r t o , ora attorno di un folo , ora di un 
doppio pezzo di carta arrotolata . 

Quanto alie copertc : abbenché le pclli che 
v i s1 impiegano , paífino per diverfe prepara-
zioni nelle mani d' altr i operaj; nulladimeno 
alcune ancora ne r eñan da fare al legatore , 
le quali fon peculiar! dell' arte fuá : di que-
fle noi fpiegheremo quella del v i t e l l o , come 
eífendo quella pelle, che é la piü ufata , e 
come quel la , a cui tutte 1' altre coperte de' 
Ubri con poca variazione, fi poííono r i fer i -

— Dppo d'efíere adunque la pelle d i 
vitello inumidita nell ' acqua , tagliafi fuori 
con un coltello fin a quella mifura che fi r i -
chiede per la forma del l i b r o . Fác i lmen te 
cgnuno fi pub immaginare che niuna di que-
íle preparazioni, eccetto che i ' u l t i m a , uíafi 
di fare nel velluto , & c . di cui fi cuoprono 
i l i b r i fpeíTe v o l t e ; attefo che 1' acqua lor 
nuocerebbe. 

L a coperta quindi s' immaflriccia con pafia; 
fatta di fior di fariña ; e poi fi diírende fo
pra i l cartone nel di f u o r i , e fi doppia fu-
g l i o r l i di dentro: dopo d' aver prima leva-
t i via i quattro angoli , ed averia intacca-
ta e piegata fulle fommita , dove fono i cor-
d o n c i n i . — Appreflb fi firigne e lega i l l i 
bro faldamente tra due tavolette con una 
fpezie di cordicella, per far si che la coper
ta s' attacchi piü forte ai cartoni , e ful dof-
fo ; come puré per formare le bande o i 
neryi con piü d'aecuratezza ; i n quefia ope-
razione 1'opéralo arma e difende la fuá ma
no con del cuoio per poter firignere con p iü 
fo rza ; e ufa un paio di molle o tanagliet-
te per recar i l filo piü attacco a ciaícuna 
banda. 

A l l o r a fí mette i l libro ad afciugaríi ; é 
quand' é afciutto , fi siega, ed aperti i fogl i 
da ciafeuna parte , bagnafi i l libro con u n 
poco di pafta e d' acqua, | l i o r l i fi fan ne-
r i con inchiofiro j e poi fi fpruzzano finó 
fino con una fpazzoletta, fcuotendola colla 
mano o con un b a ñ o n c e l l o , e formando v i 
delle macchie piü grandi , lo che chiamafi 
fereziare , o marmorare. 

X a coperta allor s 'invernicla col blanco 
id' ovo sbattuto ? e finalmente fi lifcia con ur» 
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ierro deftinato a tal uopo , che v i íi páíTa 
íopra caldo. . , ' 

Se íi vuole apporre i l t í tolo al l i b r o , s' 
attacca ful fuo doflb un pezzo di marocchi-
no , tra la prima e la íeconda coreggiuola 
per formarvi eífo t i tolo in ' leítere d' o r o ; 
i l che facendo una parte del lavoro de' le-
gatori di l i b r i appreflb di noi ( b e n c h é tra i 
Franceí i , & c . appartenga ad operai fcpara-
t i ) noi qui lo íbggiugneremo diviíata-
raente. 

Maniera d'indorare i l i b r i su i doff i , e su 
le copene . i — Nel la legatura ordinaria , s' 
indora poco altro piíi che i l doffo o la íchie-
na del libro , e gl i o r l i eftrerai della coper-
t a . Sul doííb , i l t i tolo del l i b ro , & c . s' i n 
dora , e f i adorna 1' indoratura con fiori, ro
le , ñe l le , ziffre, & c . tra le coreggiaole : 
Sulle coperte qualche volta v i f i aggiunge i ' 
ornato di compar t iment i , di a r r a i , o í lem-
m i , & c . T u t í i queíti ornamenti f i fanno 
eiafcuno col fuo proprio ordigno o ñ r u m e n t o 
doratore, intagliato a ri l ievo ; o su le punte 
de' punzoni , come quei delle leí tere , delle 
rofet te , delle ftelle, & c . o attorno di picco-
l i c i l indr i di rame , come le l inee, i r i c a m i , 
& c . I punzoni fan la loro impronta col 
premer í l giü i n piatto ; ed i c i l indr i , col 
ro to l a r l i , & c . 

Per applicarvi 1' oro } s' inverniciano quel-
ie _ parti della pelle , fulle quali s' han da ap-
plicare i detti ñ r u m e n t i , leggiermente con 
un pennello o con una fpugna j e quando fo
no mezzo afcintte , v i f i metton fopra de' 
pezzi di foglie ^ d] oro , tagliate alia mifura 
che fa di imeíl ier i , e fovr 'eff i pezzi f i cal-
cano i punzoni , o f i rotolano i c i l indr i , 
g l i uni e g l i altr i competentemente caldi . 
Se le figure fono grandi e richiedono un r i 
lievo grande, come l e a r m i , & c . v i fon ne-
ceflari i colpi di un martello . — Fini ta CO
SÍ 1' indoratura, f i frega via V oro fuperíiuo 
con un pié di lepre 5 non lafciandovi coper-
t i d' o r o , fe non i luoghi dove g l i ftrumen-
t i caldi han lafciate le loro imprente . — V i d , 
Savar. T o m . 2. p. 1373. — 1377. Voc, RE-
IIEURE . 

Ahaf. Fri tfch , Cancclliere dell ' U n i v e r í i -
ta di Jena , ha una Di í íe r taz ione intorno ai 
•Legatori d i l i b r i * de bibliopcgis y ove t ra í t a 
delle ieggi preferitte a queñi artefici , e del
ta taifa o del prezzo , ítabilito dal M a g i -
í i ra to per la legatúra de ' l i b r i d' ogni fo r te . 
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i n pelle di vitello , i n carta péco ra , & c I 
prezzi íiífati per legare i n p é c o r a , nell' E í e t -
torato di Sa í fonia , f ono , per l i grandi in 
folio 1 gui lder , o fiorino , 3 g r o f l i ; foglio 
ordinario 1 fiorino ; quarto grande 12 grof-
f i , quarto ordinario 8 groffi_; ottavo gran
de , 5 g r o í í i ; ottavo ordinario 4 g ro f f i ; duo
décimo , 3 groííi & c . — Vid. Fri tfch. T r a B . 
de Typogr. Bibliop. Chartar. & Bibliopeg. 
diff.úf. §. 3. 

7 W r - L i B R i , o conti d? ogni forte . Vedi 
TENER-Í/¿)7 , e REGISTRO . 

Venditore de1 LIBRI , o Libraio , é un traf-
ficante di meftiere nc' L i b r i ; fia che egli 
fleffo l i ftampi , o che procuri fieno da 
a l t r i flampati , per venderli . Ved i L I 
BRO . . .: ; 

I vendltori d i l i b r i , appreflb n o i , fono g l i 
fieífi , che i bibliopola degli an t i ch i , 1' ufizio 
de' quali era diftinto da quel de' l i b r a r i i . V e 
di LIBRARII . I Libraj minu t i , o fia vendi-
t o r i di l i b r i c c iuo l i , í imili ai noftri publishcrs 
( divolgatori) erano pm particolarmente de-
nomina t i Ubelliones ; onde Stazio , -— de ca-
pfa mife r i libellionis . •— Vid . Stat. J/Zx». I 4 . 
Ca rm. 9. v . 21. Fabr. Thef. p. 1395. 

G l i A u t o r i fi lamen taño fpeifo dell ' arti 
&<¿ Libra) *•'{ Lord Shaftesbury adduce i l pro-
cefíb di una letteraria controverfia fufeitata 
da' Libra} * . La pubbicazione de' L i b r i é gran 
fatto conneífa col guflo e colla difpofizio-
ne de' Libra) : T r a g l i Scrittori Tedefchi , 
troviamo querele perpetué della difficolta di 
procacciar Libra ; \ mol t i fono coí lret t i a 
viaggiare , e porcaríi alie Fiere di Franc
fort , o di Lipíia , affin di trovar Libraj che 
aí fumano la ftarapa delle lor opere . I n Ro
ma , 1' Argi le tum era i l mercato de' l i b r i , 
ficcome fra noi la piazza della Ghiefa di 
San Paolo , o la Fleeíftreet ( ftrada cosí no-
mata i n Londra ) : donde que' veril di M a r -
ziale 0 , 

Argiletanas mavis habitare tabernas, 
Cum t ib i , parve líber , ferinia nojlm 

vetvent. 

* Vul . Schoettg. diff. de librar. & bibliop. 
Saleng. mem. de litter. T . 1. p. 174. b CharaB. 
T . 3./?. l o . f eqq . I t emp. i < . feqq.p. 2 j . c Vid. 
M a r t i a l . Epig. I . t . cp. 4. v . 1. 

Le fiere di Francfort e di Lipfia fono fa-
mofe per lo concorfo di mercanti d i l i b r i , 
non folamente da tutte le parti dell' Impe
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, ma dair Ollanda , dalla Fiandra , 

hanno ciafcheduno la lor bottega , o i l lor 
magazzino , fopra cm e fcntto i l nome di 
qualche celebre Libraio de tempi pafTau ; 
officina Bhevmana , Irohemana , More ha* 
na . J an fomana , & c . U n capriccio fomigh^ 
te é venuto ad alcum Libraj di Londra , 
di foprafcrivere Tulla loro porta , Btbhopo-
Uum come fe non íi poteffe conoicer ch' 
elía é una bottega da Libraio , fenza un no
me Lat ino . Anche i rivenduglioli a botteghe 
po í l i cc i e , rendono íegnalati l i loro pofti coi 
t i tolo di bibliopolium ; e non ande™ guari , 
probabilmente, che Moorfields fara circonda-
ta da tant i biblwpolia. 

Anticamente , g l ' impieghi de1 Libraj , o 
vendiion d i L t b r i , e degl' Impreffori eran1 
uni t i nelle íleííe perfone/21 . Ved i STAMPA-
TORE . — Labbe 0 da una lifla di dotti L i 
bra) , i piu de' quali furono anche A u t o r i . —-
N e g l i u l t i m i terapi , hanno i Libraj ridotto 
i l lor me diere i n piü angufto g i r o , e 1 ale i an
do la fatica di c o m p o n ^ i l i b ü ad una par-
ticolar fchiera d' u o m i n i , e quella di í l am-
parli ad un ' altra , íi contentano della parte 
lacrofa ; fervendo cosí alia Rep. delle lette-
r e , non con la tefta, o con la mano, ma 
con la borfa. N c l qual contó , per non men-
tovare alcuni de' Libraj n o f t r i , i Vander A a 
a Leyden i i Gleditfch e Fr i t fch a Lipf ía , i 
M o r t i e r e W e t í l e i n i n A m í t e r d a m , e g l i 
Ha lma a U t r c c h t , abbenché niolto inferio-
r i ai Stefani, agli A l d i , ai Vafcofani , ai 
Frobenii , ed ai M o r e l l i , hanno nulladime-
no aeqüiííata una giufla r inomea. — a Vid . 
Struv. Introd. i n N o í . Re i L i t . c. n . §. 15. 
Thurman . B i b l . Acad. p. 5 ó. feq. 6 Labbe 
Bib l io th . BibUoth, p . 233. c Struv. l ib . cit. 

L a principal feienza de' L ibra j é la fii-
(¿Kioyvoúa-lüí , o la noí iz ia de' l i b r i , c ioé de' 
í i to l i , deüe varíe edizioni , de' prezzi , e 
della fcarfezza de' l i b r i , fenza riguardo a quel 
che c o n í e n g o n o , od alie lor d o t i , fe non fe 
i n quanio influiícono fulla lor vendita. — 
Vid. Struv. 'Iwíroí*. in Not i t . Re i Liter . c. 1. 
% . \ . p . i . feq. Lang. I n j i . Stud. Theol. c . i . 
memb. 2. p. 98. feq. Vedi pur 1' Ar t icolo 
L m a o . 

La pratica o notizia delle marche o infe-
gne de1 Libraj che fpeíío vengono efpreííe 
i u l frontifpizip de' loro l ib r i , é di qualche 
u i o j a cagione che mo l t i l i b r i , fpezialmen-
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te i n queíl^ u l t imo fecolo , non hanno altro 
indizio o di ñ a m p a t o r e , o di l ib ra io , e nc 
anche di C i t t a . — L ' ancora dunque, é 1' ín -
fegna di Raphelengio di Leyden , e V ifteíía 
con un delfino attorcigliatovi , e de' M a n u -
t i i di Venezia e Roma ; V A ñ o n e dinota 
un libro ftampato da Oporino i n Baíilea ; i l 
caduceo o pegafo , dai Vechelii a Pa r lg i , e 
Francfor t ; le g r ü , da Craraoify 5 i l compaf-
f o , da Plantino i n Anverfa : la fontana, da 
Vafcofano a Parigi ; la sfera i n una bilan-
c i a , da Janfon , o Blaew , i n Amfterdam : 
I I giglio , dai Giunta i n Venezia, Fiorenza , 
L i o n e , e Roma ; 1' albero del gelfo, da M o -
rello , a Pa r ig i ; 1' u l i v o , dai Stefani a Parigi 
e Ginevra , e dagli E lzev i r i i i n Amfterdam. 
e Leyden j X ' uccello tra due ferpenti , dai 
Frobenii a Baíilea ; la verita , dai Commel i -
n i a Heidelberga e Parigi ; i l Saturno , da 
Colinams ; i l torchio da í tampa , da Badio 
Afcen í i o , & c . - - Vid. BúW.Jugcm. des Sav. 
T . I . P . 2.p. g i . feqq. * 

I venditori d i L i b r i o l ibraj , fono come 
agenti , o curatori nella Repubblica delle 
Lettere : i n mo l t i l u o g h i , eglino fono arro-
lat i tra i membri delle Univerfi ta , e acqui-
ftan t i tolo e ragione a* privllegj de' Studen-
t i ; come a Tubinga , a Salisburg, e Pari
g i " , dove fono fempre ftati d i f t in t i dai vo l -
go de' meccanici, ed efentati da diverfe íaf-
fe e impoííz ioni , pofte fopra altre compa-
gnie Vid. Fri tfch diff. 'de Bibl iop. 
c. 7. §. 1. b Savar. D . Comm. Tom. 2. voc, 
L ib ra i re . 

I I traffico de ' l i b r i era anticamente di po-
chifíima coní iderazione ; a tal che i mer-
canti-libraj si i n Inghilterra come i n Fran
cia , Spagna , ed al tr i paeíi íi d iñ inguevano 
col!' appellazione di Jiazionarj , come quelli 
che non avean propriamente botteghe , ma 
folamente poñ i , e banchi nelle ñrade , 
dove efponevano le loro merci i n vendi
ta : '— Vid. D u Cang. Glofs. Lat , T . 4 . voc. 
S ta t ionar i l . 

F i n c h é durarono i n quefto f l a to , i l ma-
g iñ ra to civile poco s' impaccib ne' Libraj ; 
lafeiandone i l governo alie Univerf i ta , colle 
quali fembrava che aveífero immediatamen
te da fare: elleno infatt i dieder loro e leg-
gi e regolamenti , fiífavano i prezzi su loro 
l i b r i , efaminavano la loro correzione > e lí 
punivano ad arbitrio . — M a quando per T 
invenzione della ftampa , cominciarono a 

mol-' 
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moltiplicarfi i l i b r i , ed i Übraj , quefta me
ciere divento di maggior coníeguenza 5 ed 
i ' Sovrani fe n 'affuníero la direzione, dando 
loro nuovi Statuti , deftinando m i n i í t r i , dai 
quali fi talíafife i l prezzo _ a d e ' l i b r i , e ac-
cordando licenze , privilegj ¿ , & c . '— a Vid . 
Fr i t fch. diff. de Bibl íop.c . 11 Id . ib id . cap . ^ 
T h u r m a n . BibU Acad. p. 10. 

Chevil l ier dice , che 1' Un ive r í i t a di Pari-
gi ebbe un tempo íbla i l potere di creare e 
deftinare l ib ra j , i quali davano i l giuramen-
to a l l ' Univerf i ta ; ed erano riputati parte 
del corpo A c a d é m i c o , e come tal i , abili tati 
alie efenzioni degli a l t r i fuoi m e m b r i . Avean ' 
cglino da daré ficurezza delia loro buona 
condotta all ' Univerf i ta , e da produrre atte-
ílati della lor capacita nell ' adem'pimento del 
loro u f iz io : 1' univerfita parimenti l i depone-
va e l i ícacciava ad arbitrio : eglino eran1 
obbligati a preftare i lor l i b r i da leggeríi , 
od anche copiarfi da quelli che erano difpo-
íli a prenderli , fotto certe condizioni pre-
ícr i t te dai!1 Univerf i ta . Se avean apprefíb di 
sé l i b r i non c o r r e t t i , V Univerf i ta l i gafliga-
va : non era loro permeííb di comprare 
alcun libro da uno Studente fenza licenza 
del Rettore , nh di guadagnare piu di quat-
t ro dinari i n un l i b r o , per copie vendute ai 
membri dell' Univerf i ta . Ogn i libraio era 
obbligato d'avere un Catalogo di t u t t i i fuoi 
l i b r i , appefo nell ' officina , coi prezzi aíle-
gnati dall ' Univerf i ta :: n iun libraio , che non 
avefíe dato i l giuramento al l ' Univerf i ta , 
potea venderé un l ibro della valuta di piij 
di dieci foldi . 1— Vid.. CheviL diff. de Vorig. 
de P impr im. 1.4. Journ. des Scav. Tom. 23., 
p . 240.. Savar. D . Com* Tom* 2. voc* L i -
hraire . 

Quefio flato duro dai fecolo 13. fin a i r 
invenzione della flampa , ed, anche fin al fi
ne del x v . Secólo ; durante i l qual tempo y 
v 'erano folamente permeíTi ventiquattro l i 
bra; due legatori , due min ia to r i , e due 
giurati copifti , o fcr i t tor i di l i b r i . — Ma. 
da quel tempo i Re d i Francia comlnciaro-
no ad informarfene , ed a í íumer í i i l . lor re-
golamento : Lu ig i X I . giudicb a p ropof í todi 
prefcriver loro alcuni nuovi decreti nel 1467. 
í b t t o Francefco L . i Libraj furon recati to
talmente fotto la reale au tor i t a , e ricevette-
r o degli Statuti dai R e . — Vid* Savar» lUn cit. 
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Ahaf. Fri tfch , Gancelliere di Jena, ha 
una Diífertazione in torno a' L ibra i , de biblio-
polis ; ma c l l ' é un opera fecca, ed i n oltre 
mezzo ripiena di paífi in linguaggio T e u t ó 
nico , non tradotti ; quello che noi ci t ro-
viamo di curiofo, f i é alcune queíl ioni e al
cuni ca f i , occorfi tra i Libra i e g l i A u t o r i , 
le quali egli difcute , co' principj delle leggi 
Imper ia l i e Saffoniche ; come , ;—1 fe fia 
dovuta paga per 1' efemplare ad un Autore , 
i l quale non ha potuto finiré i l fuo libro a 
cagione della fuá difficolta; fe _ un libraio , 
che ha flampata la prima edizione , abbia 
ragione e t i tolo a impedir la feconda ? — Se 
una nuova paga dell' efemplare fia dovuta dai 
Libra io al l ' Autore i n cafo d' una nuova edi
zione di un libro ? Se un libraio poífa r i * 
fiampare un libro fenza not iz ía e confenfo 
dell ' Autore ? — Se fia dovuto un numero d' 
efemplari al l ' Autore , i n aggiunta della pa
ga dell ' or ig ínale ; ch' egli rifolve col l ' affer-
ma t iva . 1— E fe un Libraio poffa fequeftra-
re o apprendere i fuoi l i b r i non pagati, nel 
gabinetto d' uno í ludente ? i l che pur egli 
fcioglie coll ' affermativa * . — Vedi ulterior
mente fopra quefta materia , negli Scri t tori 
fopra de' L i b r i , e degl' i m p r e í í b r i , —• E d i n 
ifpezialita appreífo Schoettgenio 6 , della C a i l -
le c , Chevil l ier rf , ed a l t r i • , i quali hanno 
fcritto efpreíTamente su quefia ^materia . — 
• Vid . Fr i t fch. T r a ® . de Typogr. & Bibl iop. 
&.c. Jen. 1675. 4o* ^^s• 2- ^P* 6. b C h r i f l . 
Schoettgenii difs. de L i b r a r i i s , <& Bibliopolis 
antiquorum. Lipf . 1710. 40. N ' é data una 
notizia apprefíb R e i m m . IdeaSyfi . an t iq , l i t . 
p. 60.. f Jean de la C a i l l e , Hifloire de V I m 
p r im . e de l a l ib r . jusque en 1689» Par. 1689. 
.4° . U n e ñ r a t t o » d i c u i c i fi da nel Giorn. de' 
JL^í. Journ. des Sav. T . 17. d And.. Chevil l ier 
V origine de P Imprimer ie . Par. 1095. 40. di 
cui puré ci fi da un eflratto nel Journ. des 
. S V i v T . 23..e 'Fíihvic. B ib l . an t i q . c . i g . eThuvm, 
B i b l . Acad. p. 10. I t e m p. 5<5.. 

L I C A N T R O P I A . Ved i LYCANTROPIA . 
L I C E N Z A . LICENTIA , nella legge, una 

facolta od autorita data ad un altro , d i fa-
re qualche atto legi t t imo . V e d i LICEN-
ZIATO . 

U n a licenza é una facolta perfonale , e 
non pub efíere a l t rui trasferita : abbenché 
una licenza íi poífa accordare aduna perfona 
ed a' fuoi foftituti 

L i -
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LÍCENZA , fi prende anco nclla legge c i -

v i l e , per una p e r m i í l i o n e , o lícenza data da 
un Superiore. _ . . . 

Giu í l in iano ha affegnati quattro anm , da 
ípenderfi nello íhidio della Legge; dopo di 
che quelli che hanno adempito a q u e ñ ' o b -
bligo , dicevaníi avere la lícenza o permi í l io 
ne a i ' n n r a r f i dallo i l u d i ó . 

LÍCENZA S' applica parimenti alie lettere 
od agii A t t e f l a t i , prefi nelle U n i v e r í i t a , fia 
i n legge, o nella Medicina , o nella T e o l o 
gía . Vedi GRADO . 

Licenza, nella Sorbona , di nota un periodo 
di due a n n i , che i bacellieri fono obbligati 
di paf ía re , affiftendo agli a t t i , e difputando 
i n eíTi, per qualificarfi o abilitarfi ad effere 
ammeíTi per D o t t o r i . 

L e ñ e r a d i LÍCENZA . Ved i LETTERA . 
LÍCENZA d i levarfi nella legge , LICEN-

TIA fu rgend i , é una liberta , od uno fpazio 
d i tempo dato dalla Corte ad un poífeíTore 
( tenant ) i l quale é fcuíato (ejjomcd ) de 
malo IcEtt i n una azione reale , per levarfi dal 
l e t t o , e gire al íuo negozio . Ved i ESSOIN . 

LICENZE , nella pittura , fono le liberta 
che i l pittore íi prende, nel difpenfarfi dalle 
rególe della Profpettiva, e da altre leggi dell ' 
a r t e . 

LÍCENZA P o é t i c a , é la liberta che i poeti 
preteridono , di efentarfi dalle rególe ordinarie 
della grammatica & c . 

Anticamente , i poeti avean mol to mag-
gior i licenze di quel che i n oggi lor íi per-
mette . — I Cree i , col ricorrere ai diveríi 
dialetti della loro lingua , potean far lunga 
una parola fe era troppo corta , o levarne 
qualche parte, fe era troppo lunga . - - G l i 
an t ich i poeti facean quel che voleano del lo 
ro linguaggio , e lo foggettavano non folo 
a t u t t i i loro bifogni , ma ancora ai loro 
capricci . 

E t data R o m á n is venia ejl indigna 
Poetis . 

M a nel decorfo de' tempi diventarono co-
tai licenze ridicole ; ed i poeti furono priva-
íi 5 e lo fono i n oggi di m o l t i de' loro antichi 
Pnvileg) . 

L I C E N Z I A T O . ' , colui che ha ottenuto i l 
grado d' una lice?2za , Ved i LÍCENZA , e 
^RADO . 
_ ^ pííi de' M i n i f t r i della giudicatura nella 
opagna , non fono conofeiuti per altro no-
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me che per quello di L icenz ia t i . per paífa-
re licenziato nella legge comune Inglefe , nel
la legge civíle , o nella Medicina , fi ¿eve 
ayere ftudiato fett' a n n i ; nella t e o l o g í a , die-
c i , & c ^ 

LICENZIATO , i n Inghil terra comunemen-
te s1 intende un Medico , i l quale ha una 
licenza , o liberté di praticare la Medicina : 
accordatagli dal Collegio de' Medie i , o dal 
Vefcovo della Dioceí i . Ved i COLLEGIO. 

U n a perfona che pratica la Medicina , fen-
za una tale licenza , i n cafo che i l fuo pa-
ziente _ muoia fotto le fue m a n í , é reo di fei-
lonia i n forza della legge. 

L I C E O . Vedi LYCEUM . 
L I C H E N A E I X H N , un morbo cuta-

neo, altramente chiamato impetigo . V e d i 
IMPETIGO . 

L I D I O Modo , Modus Lydius . V e d i 
MODO . 

L 1 E N T E R I A * , A E I E N T E P I A , nella 
M e d i c i n a , una fpezie di fluflb, i n cui paíía 
i l cibo cosí prefto per lo í lomaco e per le 
budella, che fcaricaíi per feceíTo con poca o 
niuna alterazione. 

* G l i antichi credevano , che ¡a lienteria 
proveniffe dalla foverchia morhidezza, da l 
troppo l i fc io , o fdrucciolevole dell ' interno» 
degT i n t e j i i n i , che lafeiano percio [correré 
i l ciho avant i che fia digerito : e quindi 
le diedero quefio nome , i l quale e for~ 
mato da XHOÍ , lifcio , e íi'Tspov, inte/Uno. 

L a lienteria generalmente nafce o da un 
difetto nel fermento dello í l o m a c o , o da una 
rilaífazione del p i l o r o , accompagnata da cosí 
v ivo irr i tamento delle fibre dello ñ o m a c o , 
che i n vece di ritenere F a l imen to , lo lafeia 
paflfare . ~ L'ecceffo nel bere tal volta oc-
cafiona queílo m o r b o , con rilaífare lo ñ o m a 
c o , e fpezialmente i l piloro , troppo fmode-
ratamente. 

L I G A M E N T O , nel fuo fenfo genérale , 
dinota ogni cofa che lega od unifee una par
te con un ' a l t r a . 

N e l qual fenfo g l i antichi applicavano la 
voce alie membrane , alia pelle, alia carne > 
alie vene , ed alie arterie, come ligamenti 
c o m u n i . 

LIGAMENTO , nella fuá piíi propria fígni-
ficazione , dinota una parte blanca , dura , 
fo l ida , infleffibile, che ferve a chiu iere , a 
í l r ignere , e tenere af í leme le giunture del 
corpo. 

E g l i 
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E g l i non ka cavitadi cofpicue ; ne3 lia 

íilcun fenfo , perché non aveífe a patire nel 
mover deH'oíTa . T rovaf i mol to diferente , 
fccondo le diverfe parti , dove egli ha i l fuo 
ufo . E ' p i ^ duro che una membrana , ma 
piu tenero che una cart i lágine : i l fuo ufo 
principale é di cignere e rafforzare le giun-
t u r e , d' impediré i l dislogamento del? oíía , 
cd anche di attaccarle o tenerle a vicenda 
unite quando non hanno articolazione . •— 
Serve puré come di coperta ai tendini , per 
fepararli dai mufcoli , e per foñenere le v i -
fcere fofpefe , acciocché i l loro pefo non le 
laíci g iu cadere . •— T a l i fono i ligamenti 
del fegato, della vefcica, e della matr ice . 

I ligamenti fono di foftanze diverfe: ai-
cuni duri , a l t r i m o l l i , membranofi , nervo-
í i , cartilaginofi ; come pur di diverfe figu
re , e- fituazioni: alcuni s' originano dall' of-
fa , a l t r i dalle cartilagini , ed al t r i dalle 
raembrane. 

I I ligamento t ieníi per la piü t e r reñre di 
tutte le parti del corpo , dopo 1' ofTo c la 
ca r t i l ág ine ; effendo fecco, freddo, duro , ed 
infeníibile . Ved i C A R T I L Á G I N E , ed 
OSSA . 

I ligamenti principali del corpo , fono i 
l igamenti car t i laginof í , che légano_ le quattr' 
efla del metacarpo col carpo. Vedi CARPO , 
c METACARPO . 

I l igamenti della fpina fono fo r t i í f imi , ef
fendo accomodati ed aggiuftati alie articola-
zioni delle vertebre , per impediré la loro 
luñaz ione ne' mo t i v i o l e n t i . •— Egl ino fon 
di due fpezie ; g l i uni denfi , groífi , e fi-
brófi , i n forma d'una mezza luna , che 
le légano e nella fommita e nel fowdo ; e 
g l i a l t r i membranofi , che fervono ad attac
carle con piu íicurezza . V e d i SPINA , e 
VERTEBRA. 

1 ligamenti del fegato fono due; i l p r i m o } 
chiamato ligamentum fufpenforium 5 lo t ien 
fofpefo al diafragma, penetrando nella foftan-
za del fegato , per tenerlo piü faldamentc : 
l ' a l t r o é piü grande , ma piü lafeo; viene 
dalla túnica efterna del fegato , ed é attac-
pato alia cart i lágine xiphoides. Alcun i ve n1 
aggiungono un t e rzo , che é formato da' vafi 
umbi l i ca l i ; che , negli adul í i , f i feccano e 
diventano un ligamento. 

V i fono due ligamenti , che appartengono 
alia lingua \ uno che 1' attacca ed attiene 
per la radiee , all 'os hyoides j ed un altro 
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piü grande, inferito nel mezzo e nella parte 
inferiore : queíF ul t imo é chiamato i l frenum 
della lingua . - V i fono puré de'ligamenti 
che appartengono alia milza . Ved i LINGUA, 
e MILZA . 

I I penis, od i l m e m b r o vir i le ha un forte 
ligamento y deito fufpenforium penis , dal fuo 
ufizio nel tener su i l penis attacco all ' ojfa 
pubis j procede dalle parti dinanzi di queft' 
offa , e s' attacca alia parte fuperiore dei cor-
pora cavernofa penis: egli ha un altro liga
mento , che attacca i l prepuzio alia glans t 
Ved i PENIS , PREPUZIO , & c . 

L 'ú t e ro ha quattro ligamenti , due d' eíTi 
chiamati lata , , o l a rgh i , e due rotunda , ro -
tondi , dalla lor figura : i ligamenti larghi 
fono membranofi , nafeono dai proceffi del 
peritoneo , e fono attaccati alie parti late
ral^ del fondo d e l l ' ú t e r o , e fervono ad i m 
pedir e l / e i non cada , o s 'avvalli giü ful 
eolio , come talvolta fuccede , quando que-
ñ i ligamenti fono troppo rilafíati ¿ V e d i 
MATRICE . 

I ligamenti rotondi han i 'o r ig ine dai la t í 
de j l 'ú te ro , nel fíto dove le tubse fallopian^ 
gl i i fono imite . N e l lor principio fono lar
ghi ; ma , a g rad i , fecondo che piü oltre 
recedono dall ' útero , fi rotondano e ñ fan 
l i fc i j e , ficcome negli uomini i vafi fperma-
t i c i , cosí quefti ligamenti paí íano tra la du-
plicatura de^ peritoneo , e quindi dall' abdo-
me , per l i foramina de' mufcoli obliqui e 
trasverfi d' eíTo abdome ; e feorrendo obliqua-
mente full ' os pubis, terminano fotto i l graf^ 
fo della c l i t o r i s . — Per l i paííaggi ed uícite 
di quefii ligamenti le donne, e fpezialmente 
le donzelle, fono efpofte a rotture ingu ina l i , 
ficcome g l i uomini per l i pafíaggi de' v a ü 
fpermatici . 

L a fpfianza de' ligamenti larghi é mem-
branofa, lafca, e molle ; onde alcuni l i han-
no paragonati alie ali di un nibbio , e g l i 
haano chiamati a U vcfpcrtilionum . — I 
ligamenti rotondi fono di teílitura piü falda, 
e c o n í b m o d' una doppia membrana, i n v o l -
gendo i n eífa vene , arterie, n e r v i , e l y m -
p h ^ duftus; e si quefii come i p r i m i , fono 
í la t i alie volte prefi per mufcoli . Da quefti 
ligamenti V ú tero é tenuto cosi faldo , che 
niuna violenza di flati , od umori interni , 
pub fmuoverlo ofollevarlo dal luogo fuo . -
T e d i T a y . Anat . (Splanch,) fíg. 9. l i í . b. b. 
i i g . 1 1 . i i t , ¿ /. &qc.. 
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KULARE. 
LIGAMENTUM CUiare 

Vedi AN-

Vedi CILIARE 

05 

l ipamcntum. . 
L I G A T U R A 5 nella Ch i ru rg ia , una qual-

che cofa legata attorno d'una parte del cor-
p o : pi^1 fpezialmente una fafciatura , o lifta 
d i panno o di tela , che ferve per legare Ü 
braccio , e facilitare 1' operazione del cavar 
fangue. 

LIGATURA , o LIGATIO , dinota pur P 
a r te , o la maniera di difporre , ed applicar 
fafce, per chiudere le ferite, e per compiere 
molte operazioni di c i rug ía . 

LIGATURA, fra i Teologi m i f t i c i , figni-
fica una totale fofpenfíone delle facolta fu-
periori , o delle potenze intellettuali dell' 
anima . Pretendono, che quando i ' anima é 
arr ivaía ad una perfetta contemplazione , el-
la r iman priva di tutte le fue operazioni , e 
cefla d' operare , per poter effere piíi pron
ta e preparata a ricevere 1' impulfo e le co-
municazioni della divina grazia . — Quefto 
í la to pa íüvo dei contemplativi chiamafi l i 
gatura . 

LIGATURA , íi prende anco per ílgnificare 
una fpezie di fafciamento, o di cordicella le
gata attorno del eo l io , del braccio , della 
gamba, o d' altra parte de' corpi degli uomi-
n i , o delle beftie , per f r a í lo rna re , o cacciar 
via quakhe morbo , accidente & c . Vedi A M U 
LETO , & c . 

LIGATURA, é anco uno flato d ' impoten-
ga , i n riguardo al l ' atto venéreo , cagionata 

. da qualche incantesmo , o malia . 
Kempfer ci riferifee una fpezie ftraordina-

r l a di l igatura , o annodamento , i n ufo tra 
i popoli di Macaffar, di Java , di Malaia , 
di Siam , & c . Per mezzo di queft' incantes
m o o di quefta malla , un uomo lega una 
donna , e la donna un uomo , cosí che íi 
rendono impotenti ed inabili ad aver da fare 
con qualunque altra pe r í ona ; 1' uomo effendo 
cosí refo impotente verfo ogni altra donna, 
e tu t t i g l i a l t r i uomini impotenti verfo la 
tal donna. 

Alcun i de' loro filofofanti pretendono , che 
quefta ligatura poffa effettuaríi col chiudere 

lucchetto , eolio flrignere un gruppo , 
col cacciare un coltello nel muro , nel mo
mento va cui congiugne i l mini f t ro facro 
due perfone in matrimonio ; e quefta liga-
tura , effettuata cosí , íi pub difeiorre colF 

i om. V. 

orinar deílo fpofo per mezzo « un ancl lo. 
T a l fuppofizione dicefi che abbia anche luogo 
appreffo i Cri f t iani dell ' Or iente . 

L ' ifteíTo Aurore dice , che nella RufTia 
egli offervb, mentre durava k cerimonia d d 
maritaggio , un vecchio che guatava dietro 
la porta e borbottava una filza di parole, nel 
medeí imo tempo tagliando i n pezzi una lun-
ga bacchetta , clVei tenca fotto i l fuo braccio -
i l che probabilmente é colk i n ufo ordinario 
ne maritaggi deiie perfone di r imarco , e che 
fi fa colla mira di eludere e contradiare ognt 
altra perfona che ftaífe 11 operando forfe una 
ligatura . 

I I fecreto di fare una ligatura , é recato 
dall' ifteflb A u t o r e , fecondo che i n ful fatto 
ei lo imparb da un de' periti i n tai malie i 
ed eífendo quefta una curioílta fmgolare , 
non ci faremo ferupolo di qui aggmgnerla 
colle fue proprie parole , non ofando noi di 
farlo i n lingua volgare . — Fuella ama-
f i u m , vel conjux maritum ligatura , abfier-
get a concubitus aEiu , priapum , indufto — ut 
feminis quantum poteji excipiat . Hoc probc 
convolutum fub Itmine domus fute i n terram 
fepeliat . I b i quandiu Jepultum reliquerit , 
tamdiu ejus hafia i n nullius praterquam f u i 
(fafeinantis ) f e rv i t ium obediet , & prius ab 
hoc nexu non liberabitur quam ex claufiro U~ 
minis liberetur ipfum linteum . Vice ver f a , v i r 
l e t l i fociam ligaturus , menjiruatum ab ca l i n 
teum comburito y ex cineribus cum propria u r i 
na fubaEiis , efformato figuram priapi , v c l , 
fi ciñeres icuncula fingendúe non fuff iciant , cos-
dem fubigito cum parte tenue quam recens per-
minxer i t . Formatam iconem caute exftecato , 
ficcamque affervato loco fteco , ne humorem 
contrahat . Quamdiu fie fervaveris , omnes 
arcus dum , ad feopum [ocia collimaverit , mo
mento contabefeent : Ipfe v-ero dominus —• 
Abruyjum hunc fuum prius humeElato , quam<-
diu ftc manebit, tandm fufpenfo nexu priapus 
ipf i pare bit , quin & alios quotquot fgminas 
properantes admiferi t . 

M . Marshal fa menzione di un' altra for
ma di l igatura , ché egli apprefe da un Rra-
mino dell1 Indoftan : " Se , dic e g l i , fi ta-
„ gliera i n due i l picciol verme nel legno 
„ lukerara kara , e una delle due parti íi 
„ move , e dimena , e T altra nb i íchiac-
„ ciandoíi la parte che fi move , e dandofi 
„ con la metk d' uno fcarafaggio a un uo-
„ mo , e 1' altra metk a una donna , T in~ 

O ?, can-
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„ eantesmo impedirá i ' un e I ' altro , si che 
„ non poíTano aver da fare con qualíivoglia 
„ altra perfona. 

LIGATURE, fra g l i í t a m p a t o r i , fono cer-
t i t i p i , o caratteri , i quali conftano di due 
lettere unite affieme, come ffifl, fi- Ved i 
LETTERA . Le antiche edizioni d' A u t o r i 
G r e c i , fono molto piene di ligature ( nexus) ; 
le ligature degli Stefani , fono di gran lunga 
le piu belle. 

Alcune edizioni fono fíate ú l t imamente i m -
prefíe fenza alcuna ligatura y ed era flato 
formato i l dlfegno di sbandirle affatto dalla 
ñ a m p a . Se cib aveííe avuto compimento, 1c 
piu belle edizioni antiche farebbero divenute 
col tempo i n u t i l i ; e íi farebbe refa quaíi 
impraticabile agí i ñeíTi eruditi la lettura de' 
M a n u í c r i t t i . 

L I G I O * , LIGIUS , propriamente íignifica 
un Vajfa'lo , i l quale tiene una fpezie di feudo , 
che lo lega con una piu ftretta obbligazione al 
fuo Signore , che ad al t r i . Ved i VAS-
SALLO . 

* I I termine par derivato dal Francefe lier 
legare : a cagion della cerimonia che ufa/i 
nel prejiar fede od omaggio / lo che f a -
cevafi con ijlrignere i l dito pollice del vaf-

fal lo , ovvero la fuá mano , i n quclla del 
Signore , per mofirare ctf egli era ferma* 
mente legato col fuo giuramento difedel-
ta . Cuiacio, Vigcnerio , e Bignon j d i r l -
vano quefia parola dall ' iftejTo fonte , che 
r altra leudis, o l eod i , l é a l e , fedele . 
JMa D u Cange coincide nelP opinione d i 
quelli che la derivano da l i t i , fpezie d i 
vaffall i , eos} fortemente attaccati a l lor 
Signore, per cagion delle terre , o de^feu-
d i da l u i avut i , che erano obbligati d i 
f a r g l i ogni forta d i fervigio , come fefof-
fero fuoi domejiiei o fe rv i tor i : E d aggiu-
gne , ch* anticamente queflo f i chiamava 
Jitgium , fervit ium , e la perfona , litge . 
I n queflo fenfo , la parola viene adoprata 
leg. Edw. cap. 29. Judsei fub tutela regis 
ligea debent efíe cioii totalmente fotto 
la fuá protezione . 

Pet ligio omaggio , i l vaííallo era obblíga-
to di fervire al füo Signore verfo t u t t i , e 
contro tu t t i , eccetto che fuo padre . N e l 
qual fenfo , la parola fu adoprata i n oppoíi-
zione a omaggio femplice y i l qual ul t imo , 
folamente obbligava i l vaífallo a pagare i d i -
x i t t i , e le coftumanze al fuo Signore j e non 

L I G 
a portar armi contro V Imperatore , i l Prín-* 
cipe, od altro Signor fuperiore : cosí che un 
uomo ligio era una perfona totalmente dedicata 
al fuo Signore, ed intieramente fotto i l fuo 
domin io . * 

* Omnibus & c . Reginaldus Rex Infula-
r u m , falutem . Sciatis quod deveni ho
mo ligeus domini regis Anglise Joannis, 
contra omnes mortales quamdiu vixe-
r o , & inde ei fidelitatem & Sacramen-
t u m prseíliti , & c . M . S. penes I V . 
Dugdale . 

M a devefí o í fe rvare , che v'erano un tem
po due fpezie di omaggio l i g i o : 1' una, con 
cui i l vaííallo era obbligato a fervire i l fuo 
Signore contro tut t i , fenza eccezione , an
che contro i l fuo Sovrano ; l1 a l t r a , con cui 
egli era obbligato a fervirlo contro tu t t i , 
eccetto che quegli a l t r i Signori , ai quali. 
dinanzi egli a vea giurato ligio omaggio . V e d i 
OMAGGIO . 

N c i n o ñ r i antichi Statuti , lieges ( l i g i ) C 
liege people fono te rmin i particolarmente ap-
propriati ai fudditi del Re ; come liges , / /-
g i i o Ugatt } obbligati a pagargli o preftar-
g l i ubbidienza e foggezione ; 8 Henr . V I . 
14. Henr. V I I I . & c . benché anco perfone prí
vate ebbero p u r é / i loro l i g i * . 

* Reinaldus dei gratia abbas Rameí ia : , 
preepofito & hominibus de Branceftre , 
& ómnibus vicinis Francis & A n g l i s , 
falutem. Sciatis me dediífe terram U l -
fe , i n depedene ( hodie depedale ) huic 
Bofelino & uxori ejus Alfnise — ea condi-
tione quod eífedh í int homines liges , 
Li¿f. Kames . 

LIGIO Vaffallaggio. Ved i F articolo VAS-
SALLAGGIO . ^ 

L I G N E A Caffxa. Ved i 1' articolo CAS-
SIA . 

L I G N U M Aloes , o legm d A l o e . V e d i 
ALOE , 

LIGNUM B a l f a m i . Ved i BALSAMO . 
LIGNUM Caffxa . Vedi CASSIA . 
L I M A , nel l ' Inglefe FILE * , é un i í íru-

mento d' acciaio , divifo i n piccoli tagli o 
folchetti ; ufato dagli artefici , ne 'metal l i , 
per lifciare , eguagljare, po l i re , o fazzona-
re d' altra maniera i lor pezzi o lavori me-
t a l l i c i . 

* L a parola file e Franzefe , e Ictteralmente 
fignifica una lunga ferie d i qualunque 
fpezie d i cofe y da fil, f i o . 

Le 
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Le Ume portano molta fomig l i a rm con Ic 

rafpe, o raíchie i la íola differenza tra eíTe, 
é , che le Ume fono tagliate o folcate con or-
digni taglienti ; e le rafpe fon punzecchiate 
con appuntati , od aguzzi. . 

La l ima é lo flrumento pnncipale m tutte 
le partí de' lavori fabrili . E l la debb'efíer 
fatra del migliore acciaio ; e quindi fregata 
con g r a f í b , per renderla piü molle e cedentc 
fotto lo fcarpeiio 5 appreíío tagliaíi con un 
fcarpello , e con un maglio , per quedo e 
per quel verfo, e di una o d 'akra pro-
fondíta di tagli , fecondo la granitura , ípef-
fezza e íottigliezza de'denti che v i íi voglion 
fare. 

Dopo che la l ima é cosí í ag l i a í a , r eña da 
temperarla ; lo che eííendo i l íecreto ed i i 
requifito principale nel far le Ume, merita 
d' eíTere particolarmente defcritto . 

Le Ume adunque fi temprano conunacom-
pofrzione di fuliggine di camino, aflai fecca , 
e dura ? fciolta ed impaflata con orina ed 
aceto ; a cui fi aggiugne del fale comune : 
ed i l tutto dee ridurfi alia confiítenza della 
moflarda. 

O r a , tagliate che fono le L i m e , e frega-
te ben bene da per tutto con aceto e fale ; 
per ne t ía rne i l graiío o i 'ontuofo , adoprato 
per farvi i tagli , f i coprono di quefla com-
poíizione ; ed avendone unite moke affieme 
i n un mazzo, o fafcio , e copertele di: con-
cime , gittanfi i n un fuoco di carbone : 
Fuor da cui di nuovo fi cavano , allor che 
hanno acquiílato un color di ciriegia, lo che 
íi conofce da una picciola verga del mede-
í imo acciaio, aggiunta al fafcio delle l ime . 
Quando fi levano dai fuoco , fi gittano nel-
la piu fredda acqua fontana che fi polía 
avere. 

Le lime di ferro ricercano un calore piü i n -
tenfo , che quelle d' acciaio . Quando le lime 
fono fredde, f i nettano con carbone , con uno 
ílraccio , & c . per levarne via tutia la ful ig
gine o le feccie lafciatevi ne' t a g l i . Quindi 
aíciugandole al fuoco, le mettono diligente
mente i n un caffettino di f e m ó l a , per confer-
varle dalla rugsine. 

Le l/me íono di forme diífcrenti , fecon
do i diffcremi ufi e bi fogni : quelle d' ufo or
dinario fono laquadra, la p ia t ta , la t r iango-
^ 5 la mezzo-rotonda , la rotonda, la fot-

^ tutte ê (lua^ ^ono fatte & m o ^ 
-írent^, eguaUnente che i diverfi t a g l i , e 
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gradi di finezza ; che han luogo , fecondo che 
Topera é piü o meno inoltrata : alcune ta-
gliano piü prefto, come la l ima afpra , o a 
denti g r o j j l , & c . altre piü lentamente , come 
la l ima d i denti fini&Lc. Vedi LIMARE. 

L I M A R E , una delle principali operazio-
n i del!' arte fabrile, & c . che fuecede a quella 
del preparare o fcaldare i l ferro nella fucina. 
Vedi LIPVÍA . 

Al i e l ime di tagli piü groffi deon fempre 
fuccedere le piü fine i ed i n tutte le fpezie la 
regola é , 1' appoggiar fortemente su la l ima 
nello fpignerla innanzi , perché i denti della 
l ima fono fatti per tagliare verfo a l l ' innan
zi . M a nel tirarla di nuovo i n dietro di un 
fecondo colpo, fi dee leggiermente alzare fo-
pra del lavoro , a cagione che ella non taglia 
venendo alP indietro . 

L a l ima afpra , o d i 4enti groíTi e durí 
( che quando é grande , vien chiamata Jiro-
picciatore ) ferve a levare le ineguaglianze del 
lavoro , lafciate dal mar te l lo , & c . 

La l ima di denti baflardi ha da appianare 
i tagl i troppo profondi , e da eguagliare i 
colpi fatti dalla l ima afpra. L a lima di denti 
í ini leva i tagli , o colpi della l i m a , che ha 
fatt i la l ima baftarda ; e la l ima lafcia quelli 
che ha lafciati la fo t t i l e , e fina. 

I n queíF ordine s' han da fuccedere 1' una 
alF altra le l ime di diverfi tagli , finché i l 
lavoro é tanto eguale quanto fi puo far col 
l i m a r l o . Dopo di che fi rende ancor piü l i -
fcio con lo fmer ig l io , col t r i p o l i , & c . Ved i 
PULIRÉ . 

L I M B E L L O , o LIMBELLUCCIO , ( L A -
BEL nell1 Ingle fe ) é un rególo lungo e fo t t i 
le di rame , od ot tone , con un picciolo tra-
guardo ad una eftremita , ed un buco cén
trale nell ' altra 5 che d' ordinario ufafi cora 
una linea tangente full ' orlo di un C i r c u m -
ferentor , per prendere le a l t i t ud in i , & c . V e d i 
C l R C U M F E R E N T O R . 

LIMBELLO , nella Legge é una flrifcia ' ? 
ed uno ftretto retaglio di carta o pergame» 
n a , affiíTo ad un A t t o , od I f i r u m e n t o , peí1 
tenervi appefo i l figillo. — Ogni carta an-
neíía per v ía d'aggiunta , o ípiegazione ad 
ogni u l t ima volonta , o Tef tamento, chia-
maí i puré limbelluccio, e codicillo, Vedi CCH 
DICILLO. 

L I M B I C C O , o Akmbico * , un vafechi-
m i c o , che confia di un matraccio , accomo-
dato o corredato d' una tefta rotondetta, che 
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í e rmina i n un tubo obliquato, per farvi paf-
íare i vapori addeníati nclla diftillazione . 
Vedi D l S T I L L A Z I O N E . 

* L a parola Alembico t1 formata dalla par-
ticclla ¿Arábica al , e dal Greco x^¡2i^ 
forte d i vafo culimre d i t e n a , mentova-
to da Ateneo e da Efichio . Abhencht 
Matteo Sylvatico , nel fue libro Pande-
fta Medicinae affermi , che la parola 
alembico fia Arábica , e che letteralmcnte 
dinoú la parte fuperiore d i un vafo d i -
f l i l l a tor io . 

Per Limbicco popolarmente s'intende tu t ío 
intero 1' i ñ rumen to della diüil lazione con íu t -
to i l fuo apparato, ma nel proprio íeníb del
la voce , egii n ' é folamente una parte ; cioé , 
un vafe comunemente di rame , al quale é 
flrettamente lotata ed attaccata una tefta con
cava , globulare, metallica j cosí che ferma i 
vapori i quali s' innalzano, e l i dirige nel 
fuo becco o ro f t ro . 

Sollevando i l calore del fuoco le par t ivo-
la t i l i del foggetto o della materia efpoña nel 
fondo del vafe; elleno fon ricevute nelladet-
ta fommita o tefta , dove f i condenfano, o 
per la freddezza dell' aria ambiente , o per 
3' acqua efteriormente applicata; e diventano 
un l iquore, che feorre fuori peí roí lro i n un 
altro vafe chiamato i l recipiente . Vedi RE
CIPIENTE . 

La t e í l a , o fia i l cappello del Limbicco , 
é qualche volta cerchiata da un vafe pieno 
di acqua fredda , a guifa di refrigeratorio ; 
benché ad una tale intenzione piü comune
mente i n oggi fi corrifponde con una ferpen-
t i n a . Vedi REFRIGERATORIO , SERPENTI
NA , & c . 

V i fono diverfe fpezíe di limbicchi : un 
limbicco aperto , dove la tefta, e la cucúrbi
t a , od i l ventre fono due parti feparate ; un 
limbicco cieco, dove i l cappello o la fommita 
é íigíllata he rmé t i camen te íbpra la cuburbita, 
¿ k c Vedi CUCÚRBITA , & c . 

L I M B O , LIMBUS , é un t e rmine , ufaío 
nella Teo log ía , per dinotare quel luogo , 
dove íi crede che i Patriarchi íieno ftati 
afpettando la Redenzione dell' uman gene
re , e dove fíette i l Salvatore dal tempo 
della fuá m o r t e , fin a quelio della fuá ref-
furrezione. 

D u Cange dice , che i Padri chiamarono 
queño luogo limbus , eo quod fit limbus i n -
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femum , come i l margine , la fponda, o la 
frontiera dell' altro mondo . 

LIMBO é anche , lecondo i Cattolici , i l 
luogo deñina to a ricevere le anime de'fan-
c i u i l i , che muoiono fenza battefimo; i quali 
non hanno meritato i ' Inferno, né fon per 
anche degni del cielo , a cagione del pecca-
to originiale. Vedi INFERNO , PURGATO
RIO , & c . 

L I M I T A T O Problema, é quello che am-
mette una foluzione , o che folamente fi pub 
i n una maniera feiorre: come far paífare un 
circolo per tre punti d a t i , i quai non ftanno 
i n una retta linea ; deícrivere un triangelo 
equilátero fopra una data l inea, & c . Ved i 
PROBLEMA , e DETERMINATO . / 

L I M I T I d i un Pianeta, fono le fue maf-
fime efcurfioni, o d iñanze dall'eclittica . V e 
di PIANETA . 

L I M I T R O F A Colonna . Vedi COLONNA . 
L I M O N A T A , o LIMONEA , é una be-

vanda , preparara con-acqua, zucchero , e fu
go di cedro , o limone . 

Quefto liquor fattizio é cosí popolare i n 
Parigi , che ha dato i l nome ad una com-
pagnia di ruovo Habil i ta , chiamata des l imo-
nadiers. 

LIMOS'LNA , Elccmofyna , cofa data per 
carita , o ieta , ai pover i . Vedi CARITA' , 
LIMOSINIERE , & c . 
, G l i Ecclefiaftici anticamente fuífiftevano 

di Imofine affatto . Vedi CLERO , DECIMA , 
& c . 1 — Le limofme de1 Crif t iani p r i m i t i v i era-
no divife in tre parti ; una delle quali ap-
parteneva ai V e f c o v i , un' altra ai Sacerdoti , 

la terza ai diaconi e fuddiaconi. — A l i e 
volte le divideano i n quattro 1' ul t ima au-
dava ai poveri , c per la riftaurazione deile 
Chiefe. 

Chrodegang, Vefcovo di M e t z , nel fe t ' i -
rao fecolo, nel 42. cap. della fuá regola, M*" 
giugne al facerdote, a cui fia fatta qualche 
offerta per diré una M e f l a , o per la Con-
feífione , e al cherico , per cantar Salmi o 
I n n i , di non ricevere cofa alcUna fotto altra 
condizione , che di limoftne. 

M . T i l l emon t o í fe rva , ful Códice Teodo-
fiano p . 257. che fin dal 4. Secólo v'erano 
delle donne impiegate i n raccogliere limoftne 
per l i pr ig ionier i . E ' probabiliífimo che que-
íie foífero le diaconeífe delle Chiefe. Ved i 
DlACONES^A. 

1 San 
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San Paolo, nella fuá feconck Picola , ai 

Cor in t j , c. i x . fpiega la maniera^ di racco-
gliere limofine nelle adunanze de' Cri f t iani 
p r imi t ív i . 'Quefta pratica 1'aveano apparata 
dalla Sina0oga Giudaica , dove tuttavia ha 
luogo . Léeme di Modena la deferive nel I . 
L i b r o delJe Cerimonie e de' Coftumí delia fuá 
Nar. ione, C. x i v . 

L I M O S I N I E R E ( ALMONER mWInghfe ) 
un m i n i ñ r o nella cafa o famiglia di un R e , 
di un Principe o di un Prelato ; i l cui ufizio 
é di diftribuire limofine ai poveri . 

I I lord almener , o lord h¡gh almoner , i l 
gran Limofiniere d' Inghilterra } é un m i n i -
ü r o eceleílaftico , d' ordinario un Veícovo ; i l 
quale ha da vifitare e follevare gl ' inferrai , 
h povere vedove, i p r ig ionier i , ed al t r i che 
l i trovano i n neceflita, per loqualf ine , egli 
ha alcuni d i r i t t i , come la confifeazione di 
t ü t t i i deodandi, e de' beni di alcuni rei , 
de' q ü d i egli pub difporre a favor de' pover i , 
Ved i ÍJIEODANÍ"» . 

E g l i ha pa r imen t i , per confuetudine an-
t i c a , i l privilegio di daré i l pr imo piatto 
dalla tavola reale, a qualunque povera perfo-
n a , ch' ei vuole , ovver i n luogo del p ia t to , 
una l imoíina i n dinaro. 

E i puré diflribuifee a 24 poveri nominad 
da* prefetti del la parocchia aggiacente al luo
go di refidenza del Re , quattro foldi per uno 
al g io rno , e una l imoíina di pane e di pic-
eola b i p ; ciafeuna perfona prima ripetendo 
i l Credo , e i 'Orazione Domenicale alia pre-
fenza di uno de'Cappellani del Re , depu-
ta t i dal Lord Almoner al fuo Sotto-Limofmie-
ve j i l quale ha pur da fpargere alcune pic-
cole monete di nuovo coniate nelle Caftel-
la , e C i t t a per dove i l Re p a í i a , ne' fuoi 
v iaggj . 

L I N C T U S , una forma di medicina, V 
iñeífa , che l ambi t ivo , loock., ed eclegma . V e 
di L A M B I T I V O , L O O C K , ed E C L E G M A . 

L I N E A , nella Geomet r í a , una quantita 
eñefa in lunghezza folamente , fenza larghezza 
o groífezza . 

U n a linea fi fuppone che fia formata dal 
fluffo o dal moto di un punto. Vedi P U N 
T O . 

V i fono due fpezie di linee , cioé linee 
rettc , e linee curve . Vedi R E T T A , e C U R 
V A . 

Se i l punto A fi move verfo B , (Tav.Geo-
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nea ; e , fe i l detto punto andera per la pik 
corta ftrada verfo B , fara quefta una linea 
retta , o dritta , la cui defínizione percib fi 
é, la piíi corta d i ñ a n z a , o i l piü corto trat-
to tra due punti , ovvero quella, tu t t i i d i 
cui punti tendono per 1' ifteífo verfo . — 
Che fe i l punto andera per qualche verfo 
attorno , come i n una delle linee A C B , od 
A c B , deferivera o una linea curvata , come 
la fuperiore A c B ; ovver due o piu linee rette , 
come nella inferiore A C B . 

Le linee rette fono tutte della ftcífa fpezie; 
ma le curve fon di un numero infini to di 
fpezie diíferenti . — N e poííiam concepire 
aitrettante , quanti v i fono diíferenti mot i 
c o m p o í t i , o quante v i poffono eífere diífe
renti ragioni tra le loro ordinate , ed abfciffe , 
Vedi C U R V A . 

Le linee curve, comunemente íi dividono i n 
geometriche , e mcccaniche . 

Geoweír/V^e L I N E E , fonoquelle che íi pof
fono trovare efattamente , e ficuramente, i n 
tu t t i i loro p u n t i . Vedi G E O M É T R I C O . 

Meccaniche L I N E E , fono quelle, alcuni o 
tu t t i i punti delle quali non fi troveranno 
pfecifamente , ma folo tentativamente, o a 
un dipreífo . Ved i M E C C A N I S M O . 

Conformemente a cib , i l Car te í io ed i 
fuoi feguaci definifeono le lince geometriche 
quelle , le quali poffono eífere efpreffe con 
un' equazione algebraica di un grado deter-
minato . •— La quale equazione é anco chia-
mata locus. Vedi L o c u s , •— Eglino defini
feono altresi le linee meccaniche , quelle che 
non poffono eífere efpreffe con un'equazione 
d i / u n grado determinato . 

A l t r i , confiderando , che quelle, chiama-
te dal Car te í io linee meccaniche , abbenché 
non íieno di un grado determinato, non -fo
no pero meno precife, ed efatte, e per con-
feguenza non Tono meno geometriche che le 
altre , elfendo quefta precifione , che coñi -
tuifee la geometricita della l i nca : per tal ca» 
gione, chiamano quelle linee le quali fono 
riducibil i ad un grado determinato , Unes 
algebraiche ; e quelle che non lo fono , linee 
tranfeendentali . Vedi G E O M É T R I C O , A L 
G E B R A I C O , M E C C A N I C O , e T R A N S C E N -

D E N T A L E . 
Le lince fi dividono parimenti i n quelle 

&ú primo ordiñe , delfecondo ordine , del terzo 
crdine, & c . V e d i C U R V A . 

Le l inee , confiderate quanto alie Joro po-
ÍIZKH 
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fízioni , fono o parallele , o perpendicolari, 
od oblique : la coítruxione e le proprieta di 
ciaícuna j vedile fotto g l i A r t i c o l i , PARAL-
LELO , PFRPENDICOLARE , & c . 

I I fecondo l ibro d' Euclide tratta per lo 
piíi delle Unce, e degli eífetti delP effer elle 
divife j e di nuovo moltiplicate F una i n 1' 
a l t r a . . 

Circolarl LINEE . Vedi CIRCOLARE . 
Convergenti LINEE . Vedi CONVERGENTE . 
Dtvergenti LINEE . Vedi DIVERGENTE . 
Generante , o Gencratrice LINEA . Vedi 

GENERANTE. 
Hdisferica LINEA . Vedi HELISFERICA . 
Jperbolica LINEA. Vedi IPERBOLICA . 
Logi j lka LINEA . Vedi LOGÍSTICA . 
Nórma le LINEA. Ved i NÓRMALE. 
Froporzionall LINEE , la maniera d i cqflruir-

l e , le loro proprieth , & c . V e d i PROPORZIO-
NA LI Linee . 

Qiiadratura d i LINEE. Ved i QUADR ATURA. 
Reciproche LINEE . Vedi RECIPROCO . 
Robervaliane LINEE . Vedi ROBERVA-

1 I A N A . 
Verticale LINEA . Ved i VERTICALE . 
M i f u r a d i una LINEA . Vedi MISURA . 
LINEA , nella Geografía , e nella N a v i -

gazione, fi chiama per eccellenza 1' Equato-
re , o la linea Equinoziale . V e d i EQUA-
TORE . 

La linea ne' cieli ^ é un circolo defcritto 
¿al Solé nel íuo corfo , su i punti , 2 1 . di 
Mai7&r-e_2i. di Settembre . — La linea 
saria t é r r a , e un circolo immagina r io , che 
corrifponde a quello de' c i e l i . —• El la divide 
la térra da Levante a Ponente i n due parti 
eguah , ed é ad una egual diftanza dai due 
l^ol i ; cosí che coloro che abitano fotto la 
linea , hanno i Poli fempre nel loro Or izonte . 
V e d i POLO . 

Le lati tudini cominciano dalla l inea . Ved i 
LATITUDINE. 

I marinari hanno i l coftume di battezza-
je con certa particolar cerimonia i loro uo-
m i n i nuovi , ed i viaggianti , per la prima 
volta che paffan fotto la l inea . Ved i BAT-
TESIMO . 

LINEA deW Apf td i , nell ' A ñ r o n o m i a , é 
la linea che unifce le apfidi ; ovvero é i l 
maggior aífe deil' órbi ta d i un Pianeta. Ved i 
APSIDI . 

LINEA Fiduciale} la linea od i l regolato-
í e che paíTa per lo mezzo cli un a í l r o l ab io , 

LI N 
o di coníimlle i í l m m e n t o ; e fopra cui fono 
accomodati i traguardi : altramcnte detta aU 
hidade , index , dioptra , emediclin/um , Vedi 
ALHIDADE . 

OrizontalehmEA s é una linea parallela all* 
Or izonte . Ved i ORIZONTE . 

Ifocrona LINEA . Ved i l ' A r í i c o l o ISÓ
CRONA . 

Meridiana LINEA . Ved i 1' Ar t ico lo ME
RIDIANA . 

LINEA dé* N » d i } nell ' Aftronomia , é la 
linea che unifce i nodi dell' órbita di im 
pianeta ; o la fezione comune del plano 
dell ' órbita col piano dell' eclittica . Ved i 
NODI . 

Geométrica LINEA , nella profpettiva , é 
una linea retta difegnata inqualche data ma
niera ful piano geomé t r i co . 

Tcrrejlre LINEA , o linea fondamentale , 
nella profpettiva , é una linea r e t t a , nella 
quale i l piano geométr ico , e quello della 
pittura , o del dilegno, s' interfecano V un V 
a i t r o . 

Tale € la linea N I , ( T a v . Frofpettiva , 
fig. 12.) formata dall'interfezione del piano 
geométr ico L M , e del piano perfpettivo 5 
H L . 

LINEA della Fronte , nella Profpett iva, 
é ogni retta linea parallela alia linea terre
a r e . 

Verticale LINEA , é la fezione comune del 
verticale , e del difegno. 

Vtfuale LÍNEA , é la l inea , od i l raggio , 
che noi s' immaginiamo che paíü dall ' oggetto 
a l l ' occhio . 

LINEA d i Stazione, nella Profpettiva, fe
condo alcuni S c r i t t o r i , é la fezione comune 
de' piani verticale e geomét r i co , la cui rap-
preíentazione cercafi e procurafi nel dife
gno o nella p i t tu ra . 

LINEA d i d'tjhnza . V e d i 1' Ar t ico lo D i -
STANZA. 

Orizontale LINEA , negli Orologj da So
lé , é la fezione comune dell' Orizonte , 
e del piano dell' orologio . Vedi ORIZON-
TAI E . 

Orarie LINEE , o linee deW ora , fono le 
ínterfezioni comuni de' circoli orar] della sfe-
ra , col piano dell' orologio Solare . V e d i 
ORARIO , e Linee de//'ORE. 

S.ubjiylare LINEA , é quella linea su cui 
lo ftilo di un orologio é eret to, ed h larap-
prefentazione di quei tale circolo d' o ra , che 

é per- , 
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é perpemlicolare al piano deli' orologio . Ved i 
SUBSTYLARE .1 . 

Equinoziale LINEA , nella Gnomomca , é 
1'interfezione comune dell 'equinoziale, e del 
piano d e l i ^ r o l o g i o . . 

Contingente LINEA. Vedi 1 A r t í c e l o C O N -

TILINEE Gnomoniche , V e d i V Ar t i co lo ORO-
LOGJ Solar i . 

LINEA Meridiana . Vedi 1' Ar t i co lo M E 
RIDIANA . 

LINEA Verticale. V e d i T Ar t ico lo VERTÍ-
CALE . 

LINEA delle mifure , é pofta i n ufo da 
Oughtred , per dinotare i i d iámet ro del c i r -
colo p r imi t ivo nella projezione della sfera i n 
plano , o quella linea nella quale cade i l 
d iámet ro di un circolo onde s' ha da far la 
projezione. 

Nel la projezione flereografica della sfera I n 
plano , la linea delle mifure é quella linea 
nella quale i l piano di un circolo maffimo , 
perpendicolare al piano della projezione e 
d i quel circolo obliquo , onde s' ha da fa-
re la projezione , interfeca i l piano della 
projezione j ovvero é la fezion comune d i 
u n piano , che pafifa per i l punto dell 'oc-
chio , e per i l centro del p r imi t ivo ; e ad 
angoli ret t i con ogni circolo obliquo , di 
cui s'ha da far la projezione , e nella qua
le íi troveranno i l centro ed i l polo di un 
tal c i r c o l o . 

LINEA della direzione, nella Meccanica , 
é quella nella quale un corpo od attualmente 
íi move , o fi moverebbe fe non foífe impe-
di to . Ved i DIREZIONE . 

J [ l termine medefirao é ufato parimenti per 
íignificare la linea che paña per lo centro 
d i gravita del corpo grave al centro della 
t é r ra ; che dee pur paliare per i l fulcrum , 
o foftegno del corpo pefante ; fenza di cui , 
e' caderebb«. 

LINEA della Gravitazione d i un corpo gra
t e , é una linea tirata per i l fuo centro d i 
gravi ta , e fecondo la quale egli tende all ' i n -
g i u . Vedi GRAVITAZIONE. 

LINEA della p iü veloce Difcefa d i un corpo 
grave^ é una l inea, i n cui i l corpo difeen-
dera i l p i ^ velocemente da un punto ad un 
a l t r o ; ovvero, é quella curva che pn corpo 
flelcriverebbe nella íua difcefa , fe f i moveífe 
i l pm velocemente che foffe poífibile . V e d i 
DíSCESA . r 
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LINEA d i un F ro j c t t i k . V e d i T Ar t i co lo 

PROJETTILE . 
LINEE della Scala p i aña j fono ía Unea 

delle corde, la linea de' f e n i , la l i m a delle 
tangenti , la linea delle fecanti , la linea 
delle femi-tangenti , la linea delle leghe . 
L a c o ñ m z i o n e e P applicazione delle quali t 
vegganfi fotto la voce SCALA > NAVIGAR^? 
& c . 

LINEE SU la Scala Gunteriana, fono la / / -
nea de' numeri , la linea de' feni artificiali , 
Ja linea delle tangenti a r t i f iz ia l i , la linea de" 
feni veri l a r t i f i z i a l i , la linca de' feni artifizia
l i de' r o m b i , la linea delle tangenti artif iziali 
della linea meridiana, e la linea delle par
tí eguali . L a coílruzione e T applicazione 
delle q u a l i , vegganfi fotto 1' Ar t i co lo Scala d i 
G U N T E R O . 

LINEE del Settore , fono la linea di pa r t í 
egual i , o la linea delle linee ¡ la linca delle 
corde , la linea de' feni , la linca delle tan
g e n t i , la linea delle fecanti , la linea de'po-
l i g o n i , la linea dell' ore , la linea delle l a t i -
tudini , la linea de' mer id ian i , la linea de' 
m e t a l l i , la linca de' f o l i d i , la linca de' p i a n i . 
L ' ufo e la coí lruzione delle quali veggafi 
fotto 1' Ar t ico lo SETTORE . 

LINEA nella Fortificazione, qualche voka 
fi prende per una fofla, col fuo parapetto che 
le fa margine ; e qualche volta per una fila 
di gabbioni, o facchi di térra , difteíi per i i 
lungo ful terreno, e che fervono per met te r í i 
al coperto dal fuoco deli' in imico . V e d i 
TRINCEA, GABBIONE, FOSSA , & c . 

Quando le trincee eran pór ta te innanzi fin 
a 30 paíTi lunghi dal pendió , fi tiravano 
due linee , una su la d r i t t a , e Faltra fulla 
íiniftra , per una piazza d' arme. 

LINEA Fondamentale , é la prima linea 
difegnata per la planta d' una Piazza, e la quale 
moflra la fuá á r e a . 

L iNEa Capitale, é quella che é tirata dal 
punto dove le due mezzegole s' incontrano , 
fin al punto del b a í l i o n e . 

Céntra le LINEA , é quella che s' eftende 
dall ' angolo del cent ro , fin a quello del ba
í l ione . 

LINEA d i d i fefa , é quella che rappréfenta 
i l corfo o la fuga della palla d 'ogni forta d* 
arme da fuoco , ma pií\ fpezialmente di una 
palla di mofehetto, dal luogo dove ha da fia
re i l mofehettiere, per difendere la faccia del 
b a í l i o n e . 

L i -
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LINEA d i difcfa flecante, é la linea t ira

ta dair angolo della cortina a quello del ba-
fiione oppofto; íenza toccare la faccia del ba-
íl ione • 

Q u e ñ a non deve eccedere 800. p i ed i , ch' é 
ia computata diftanza , alia quale fa breccia 
o colpo una palla di mofehetto. 

LINEA d i difefa ra fen íe , équel la dal pun
to del baftione lungo la faccia , finché giunga 
alia cortina ; e moftra quanto della cortina 
pub difendere la faccia. 

Queíla pur é chiamata la linea d i difefaf i r in-
gente , e fiancbcggiante . 

LINEA del? Approccio, o delF Attacco , fi-
gnifica Topera c h e ' g l i aífediatori inoltrano 
fotto coperta.j per arrivare al foífo, ed al 
corpo della piazza. Ved i APROCCIO . 

LINEA d i Circonvallazione , é una l inea , 
od una fcavatura fatta dagli affedianti, den-
tro i l t i ro di cannone della piazza, che cer-
chia i l loro campo , c n ' aííicura i quartie-
r i contra ogni fuffidio di gente, che veniífe 
recato agli affediati . Vedi CIRCONVALLA
ZIONE . 

LINEA d i Coutravallazione , é un foíTo 
marginara con un parapetto, che ferve a co-
prire g l i aflediatori dalla parte della piazza, 
e per ferrnare le fortite della guarnigione . 
Vedi CONTRAvALLAZIONE . 

LINEE d i Comunicazione , fono quelle che 
feorrono da un' opera ad un' a l t ra . — Ved i 
T a v . Fortif . fig. 21. n. 2. 2.&c. Vedi anco CO
MUNICAZIONE. — M a 

L a LINEA d i Comunicazione, piíi fpezial-
mente cosí chiamata, é una trincea , pd un 
foffo continuato , da cui é circondata una 
circonvallazione, od una contravallazione; e 
che mantiene comunicazione con tu t t i i fudi 
f o r t i , r i d o t t i , e tanaglie . 

LINEA della B a f e , é una linea retta , che 
unifee le punte dei due piu v ic in i baftioni . 

Per LINEA, nell 'arte della Guerra, s ' in-
tende la difpofizione di un armata, fchierata 
i n ordine di battaglia i colla fronte eftefa 
quanto pub effere , si che non poíía ofFen-
derfi per flanco , o , come dicefi , non venga 
í iancheggia ta . 

U n efercito comunemente é compofto di 
tre Unee ¡ la prima h la fronte , o la vanguar
dia \ i l mafchio , od i l corpo principale oceupa 
la feconda , in cui v' é i l pofto del Gené ra 
le ; la terza é un corpo rifervato , o la retro-
guardia . Vedi GUARDIA . 
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E l l ' é una regola, di lafeiare 150. pafft d i 

diftanza tra la prima linea e la feconda, e 
due volte altrettanto tra la feconda e la 
terza , per dar cómodo e luogo di r iordi-
narfi . 

LINEA d i battaglia, s ' a p p ü c a alia difpofi
zione di una flotta peí giorno dell' abbattimen
tó ; nella qüal occaf íone, i vaícelii fi fogüo-
no tirare o í ch ie ra re , per quanto époíribi lc? 
i n una linea ret ta ; e per guadagnare e man-
tenere V avantaggio del ven to , e per correré 
Fifteífo bordo. 

Vafcello d i LINEA , é un vafcello grande 
abbaftanza, per potere fchierarfí nella l inea , 
ed aver luogo i n una battaglia navale. Vedi 
VAS CELLO . 

LINEA della Demarcazione , o LINEA A l c f * 
fandrina , é un meridiano che paífa fopra 
la sboccatura dei fiume Maragnon , e per l i 
Capi di Houmas , e Malabrigo ; cosí chia
mata dal Papa Aleífandro V I . i l quale, per 
finiré le contefe tra le Corone di Caftiglia 
e di Portogallo circa i con f in i , nel 1499 , 
t i rb una linea immaginaria ful globo , la 
quale a vea da decidere le contefe di ciafche-
duna . Col la qual partizione le Indie O-
rientali toccarono ai Portoghefi; e le I n 
die Occidentali , allora feoperte, ai Caft i -
g l i a n i . 

LINEA , nel giocare di fcherma, é quella 
parte del corpo direttamente oppoña al ne-
m i c o , nella quale le fpalie , i l braccio d r i t -
t o , e la fpada s' hanno ognor da trovare; e 
nella quale parimenti s1 han da porre i due 
p i ed i , alia diftanza di 18. pollici 1'un dall ' 
a l t ro . 

I n queílo fenfo , fi dice che un uomo é 
nella fuá linca , ch' efee dalla fuá linea , 
& c . 

LINEA , nella G e n e a l o g í a , é una ferie o 
fuccefifione di parenti , i n varj g rad i , tu t t i d i -
fcendenti dal medeí imo padre comune. 

Di re t ta L I N E A , é quella che va da padre 
a figliuolo ; e quefti é l ' ordine degli afcendenti 
e difeendenti . Vedi D I R E T T A . 

Collaterale LINEA , é P ordine di quelli 
che difeendono da qualche padre comune , 
congiunto al p r i m o , ma fuori della linea 
degli afcendenti e difeendenti . — I n quefia 
linea fono pofii i Z i i , le Z i e , i C u g i n i , i 
N i p o t i , & c . Vedi COLLATERALE, ASCEN
DENTE , e DISCENDENTE . 

LINEA parimenti dinota una piccola m i -
fura 



f o n Francefe, che contiene, la 12*** p s r í e 
di un pollice , o di u n ' o o c i a ; ovver la 144. 
parte di un piede. Ved i POLLICE, &C. 
, I G e o m e t n , non o í h n t e la picciolezzadi 
quclla m i f u r a , concepifcono ía linca íubdi -
vifa in fei p u n t i . ... :• 

La imea Francefe c o r n í p o n d e al grano d 
orzo Ingic íc . Ved i M i s U i l A . 

LINEA , o riga blanca , nella ñ a m p a ; 
vedi BIANCO. 

LINEA A l b a * , nell ' Ana tomia , ¡I con-
corfo de' tendint de' mufeoli ob l iqu i e tras-
ve rfi dcH' abdome , che divide T abdome i n 
due , ncl mezzo. Ved i ADDOMINE. 

* £ ' chiamata linea , perché e d i r i t t a y 
ed alba , dal fuo colore . 

La linea alba riceve un tralcio d ' u n ñe r 
vo dagl ' intercoftali in ciafeuna delle fue 
á i g t t d z t o m , od intaccature , che fon v i f i b i 
lí a i i ' occh'o , fpczialmcnte nelle perfone 
magre . 

L I N E A M E N T O , un t r a t t o , od una l i 
nea iü i t i l e , che s'oflerva ncíla faccia , e 
che ne forma ia delicatezza; ed é quel non 
so che , che conferva la fomigl ianza , e ca-
giona la rdazione di í lmi l i tud ine o djíTomí-
g ü a n z a dalla faccia di qualunque al tro . 

Da q u t í l i luieamenti pretendono i F i f io-
g n o m i i h ds giudicare del genio , della tem
pera , e de' coífurai delle perfone. V e d i F I 
SONOMÍA , e FACCIA . 

LINEAMENTO , fi prende anco da' p i t t o r i 
per ia e í t r ema linea , o per lo contorno d i 
un v o l t o . Vedi CONTORNO. 

L Í N E A N S Punaum . Vedi 1' Ar t i co lo 
PüNCTUM . 

L I N E A R E Difccfa . Ved i l ' A r í i c o l o 
DíSCESA . 

LINEARE Exegeft. V e d i 1 'Ar t i co lo EXE-
GESI. 

LINEARE Problema , nella M a t e m á t i c a , 
é queilo che fi puo feiogliere g e o m é t r i c a m e n 
t e , con I 'mterfezionc di due linee re t te . 

E. gr. M i í u r a r e un ' altezza inacceíf ibi le 
col mezzo di due -bachette inegual i , & c . •—1 
Qüefto ch iamaí i puré un problema fempli -
s > e non é capace fe non d i una folu-

zione, 
LfNEARi Numer l , fono quelli che han-

no reUzione aila iunghezza fulamente. V e 
di NUMERO. 

T a l e , e. gr h un numero che rapprefen-
ía un lato d una figura p u n a . Se la figu-

Tom. y . 

ra plana é un quadra to , i l numero lineare é 
chiamato una radicc. 

L I N F A , LIMPHA , ne l l 'Ana tomia , un 
u m o f tenue trafparente ^ che fecernefi dal 
fero del fangue in tut te le parti del corpo , 
c r iportafi al fangue di nuovo , per l i fuoi 
proprj c o n d o t t i , chiamati l i n f a t i c i ; creduto 
da alcuni , eflfere la materia immediata del
la n u t r i z i o n e . V e d i LINFATICI , UMOREP 
NUTRIZíONE , &C. 

Se U l infa viene efaminata chiraicamen-
te , trovafi con t ene ré raolto fale v o l a t i i e , 
ma niente di fal fiíTo; qualche poco di f lem-
m a , di z o l f o , e un poco di t é r r a . 

L ' ufo della linfa fi pub dedurre dalla con-
fiderazione delle part i , nelle quali ella í i 
fcarica . — Quella che viene dalla t e ñ a , 
dal eo l io , c dalle braccia , gi t tafi nelle ve
ne jugular i , e fubclavie. — T u t t i i v a í i 
l i n f a t i c i , che dif ir ibuifeonfi o mandanfi fuo-
r i dalle part i che fon nella caví ta del t o -
race , fi vuotano nel dut to to rác ico j e la 
l i n f a : , da tu t to i l refio del corpo , feorre 
nel r icettacolo comune : cosí che non v i 
pub efler dubb io , che i l fuo ufo principa-
le non fia di d i l u i r é , feiogliere, e perfezio-
nare i l c h i l o , avanti che fi mefcoli col fan
gue . V e d i CHILO , CHILIFICAZIONE , e 
SANGUÍFICAZIONE . 

L I N F A T I C I V a f i , o LYMPHÍEDUCTUS , 
fono alcuni vafi f o t t i l i , p i c c i o l i , trafparen-
t i , che generalmente vengono dalle glandu-
le , e r ipor tano al fangue un l iquor trafpa
rente , chiamato l i n f a . Ved i LINFA. 

Que í l i v a f i , quantunque non cosí v i f i b i l i , 
come g l i a k r i , a caufa della 1er minutez-
z a , e trafparenza , efiílono nulladimeno i n 
tut te le parti del corpo ; ma la difficolta d i 
t rovar l i ha fatto , che non fieno fiati, i n 
mol te p a r t i , de fe r i t t i . 

Sonó i l i n f a t i c i , a picciole ed ineguali d i -
fianze, cont ra t t i da due oppofte valvule fe-
m i l u n a r i , che permettono alia linfa di paf-
fsre per cííi verfo i l cuore ; ma al r i t o rno 
di effa , fi chiudono , a guifa di foftegni , 
o porte di fiumi , e di co r ren t i . 

Si originano o provengono i vafi l infat ic i 
ín tutte le part i del corpo , ma in qual ma
niera , é fuperñuo i l farne gran difputa ; 
i m p e r o c c h é , fenza dubbio t u t t i i l iquor i 
del corpo , eccettuato i l chi lo , fi feparano 
dal fangue ne' fott i l i í í ími vafi cap i l l a r i , per 
u n canale o tubo differente dal comune i a 

P cui 
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cui fi move e corre il t t ñ o del fangue \ ma 
o qucí ío tubo fía lungo o corto, o fia vifi-
bile o invifibilc, egli é fempre una glándu
la , finché lafcia paíTare qualche parte del 
fangue per eíTo; negando il paíTo al redan
te . Vedi GLÁNDULA . 

O r a , le glandule che ícparano la linfa , 
cffer debbono della piu piccola fpezie; im-
pcrocché fono invifibili al piü fino microfco-
p io; ma i loro dutti e fcre íorj , i vafi linfa-
í / a , fi unifcono gli uni cogli altrí , e di
ventano piu grandi , fecondo che s'avvici-
nano al cuore: puré non sbucano né s aliar-
gano in un canal comune, come fan le ve
ne ; imperocché troviam qualche volca due, 
o tre , o piu vafi linfatíci , che feorrono , 
uno per dilungo dell'altro, i quai folamen-
te comunicano per corti dutti interraedj , 
e che unifcono, e iramediate di nuovo íi 
dividono. — Nel loro progreífo , fempre 
toccano ad una o due glandule congloba-
te , o vefeieulari, in cui difearicano la loro 
linfa . —- Qualche volta tutto il linfático 
mette foce nelia glándula , in diverfi luo-
ghi i e qualche volta v' introduce folamen-
te due o tre r a m i , mentre il tronco prin-
cipale paífa per di fopra , e raggiugne i 
linfatici , che provengono dai latí oppoüi 
della glándula , efportando di nuovo la lo
ro linfa nel ricettacolo comune. 

L e glandule dell' addomine , che ricevo-
no i linfatici da tu í te le fue parti , come 
parimenti dalle piii baífe efiremita , fono 
le glándulas inguinales, faerse, iliacse, lum
bares, mefentericae , ed hepáticas , tutte le 
quali mandan fuori nuovi vafi linfatici , 
che verfano il loro umore nel receptacu-
lum chyii come quelle del petto, della 
tefia , e deüe braccia nel dudlus thoracicus. 
nelle vene jugulari, c fubclavie, 

Quefte glandule fono corpi rotondí e l i -
f e i , della groíTczza in circa di una nocciuo-
la , e piu o meno groíTei feconde il nume
ro de' vafi linfatici che ricevono . -— L a 
loro foñanza é membranofa, e tutta la lo
ro mafia divifa in piccole cclle , che rice
vono la linfa dai detti vafi ; e fono pero 
impropriamente chiamatc glandule , perché 
non feparano liquore dai í a n g u e . E ' vero, 
che i lor vafi linfatici cfportanti umore , 
comunicando colle loro arterie , ne ricevo
no una l infa; ma quefto íi fa fenza Taju-
to dclle glandule conglóbate ; come fan le 
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vene lattee , rifpetto all' arterie capillari 
degl' inteftini: Tufo principale de'loro cor
pi vefeieulari, fembra e í f e r q u e ü o , eioé che 
la linfa che ha un moto lento, ricevamag-
giore velocita dalla contrazionc elafiicadelle 
lor celle membranofe , non men che dalla 
nuova linfa ¡mmediatamente dirivata dalle 
arterie. Vedi GLÁNDULA. 

L I N G U A , n e l i ' A n a t o m í a , é un mem-
bro oblongo , la cui forma e fituazionc 
fono bafievolmente note ; che ferve per ór
gano del gufto , cd é 1' iftruraento princi
pale della favclla, e della deglutizioue. V e 
di FAVELLA , &c. 

E l i ' é attaccata all'os hyoides , alia la
ringe, ed alie fauei, per mezzo di un liga
mento membranofo , che corre lungo i l 
lato o la parte inferiore di eífa , fin circa 
alia metk, cd é chiamato i l fraznum . V e 
di Os HYOIDES, &C. 

L a maífa principale ed il corpo della //'«• 
gua é comporto di mufeoli , che fon coper-
t i , fulla parte fuperiore , di una fofianza 
nervofa papillare, fopra cui fono diftefe due 
membrane , — L ' efterior di quefte mem-
brane é groííetta e corta , e piena di pa-
pille , di una figura piramidale , fpczial-
mente verfo la punta; le quai papille fian-
no dírizzate verfo la radice della lingua iti 
una giacitura inclinara , lo che fa che la 
lor figura fia concavo-conve í fa . Q u e ñ i api-
cef) o papilU , fono cosi minuti e fottili 
negli uomini , che fan parerc , la túnica 
fulla parte fuperiore, eífer villofa , in par-
ticolare piü che s' avvicinano alia radice . 
L a figura delle papilla: , nelle lingue uma-
ne , non é cosí facile a difeernerfi coll' oc-
chio nudo , e perb abbifognano del micro-
feopio . N c ' bruti fono generalmente piíi 
grandi, piü dure, e piíi vifibili ; cd in a l -
cuni quafi cartilaginofe, ficcome fí pub ve-
dere nelle lingue de' gatti , de' buoi , ma 
piíi fenfibilmente ne' L e o n i , Sulla parte fu
periore, ad una piccola diftanza dalla pun
t a , quefta membrana diventa fottile, egua-
l e , e glabra, c , direm quafi, lifciata e pu
lirá dalle parti infenori della bocea , fulle 
quali ella firifeia, o sdrucciola . 

Sotto di quefta, v' é una fottil, mol le , 
reticulare fpezie di t ú n i c a , trapaffata da 
buchi innumerabili , e fempre foderata di 
un muco g ia l l i cc ío , denfo e bianco . Que-
fla membrana é cosí a dismifura dilicata , 

che 
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che non fi pub coll' occhio nudo efamina
r e , fe non fe dopo averia bolhta: con che 
ella diventa dura , c fáci lmente leparabilc 
dalla membrana e í i crna , e dalia- parte ner-
vofa della l ingua, che ílaffi immediataraen-
te di fotto. Dopo d'averia boilita , appar 
í imiie ad una tocca , tra 1c cui fila giac-
ciono innummbi l i forellini, per mezio a' 
quali, gh apici del corpo papillare che v ' é 
di fotto, fpiccan fuori . Que í la membrana 
su la banda fuperiore che tocca T eñerna 
membrana , appar blanca , con un ombra 
di giallo, roa ñera fulla parte che tocca la 
Ungua, 

Molti Autori non vogliono che queíla fia 
«na membrana, e la credono folamente un 
muco indurato colla bollitura ; ma poiché 
ella ha tanta fomiglianza ad una membra
na , e gli Autori s'accordano in daré alia 
Ungua duc membrane , non fi fa ferupolo 
i l Dottor Drake di numeraria fra cíTe ; 
poiché non fi feopre che altra feconda mem
brana vi fía: contando , con Maipighi , la 
parte lifcia fotto la lingua per una parte 
dcll' eÜerior membrana. 

Immediatamente fotto quefta vedefi un 
corpo papillare , che fi fpande su tutta la 
fupctfizic della lingua fin ad una mediocre 
grolfezza. Q u e ñ o corpo, fulla parte di fot
to , é da per tutto eguale e lifcio, ecce t ío 
che in pochi luoghi, dove fi connette alia 
parte mufcolofa fettopofta , per mezzo di 
a lcuaí tralci nervofi , che vi diílribuifce e 
v' introduce . «— Maipighi diftingue le pa-
pillse , che ne fan la parte principale , in 
tre fpezie, dalle lor differenti magnitudiní 
e figure, quand' offervanfi col raicrofeopio 
e di queftc, le fituate su i l a t i , e fulla pun
ta fono molto (ingolari , c raífomigliano a 
piramidette rotonde , con de'globi fu!le lor 
fomraita, come le corna delle lumache . —« 
Tutte quefle papilla , ché fono gli organi 
immediati del g u ñ o , mandan i loro apici , 
od eflremitadi , per mezzo alia membrana 
^acofa , nelle papille piramidali dcll'efie-
nor membrana ; che cí ícndo cave le rice-
vono, e pajono appunto come aftucci oca-
piule , deüinate a difendere q u e ñ e papille 
nervofe dalle ingiuric, che lor farebbono i 
íaü e le afprezze di que' corpi che aoi r¡-
ceviam nella noara bocea. Vedi P A P I L L A , 
G U S T O , & C . 

11 rimaneme ¿ cd i l pilj del w r $ > della 
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l ingua é mufcolofo , e confia di piani di 
fibre in varié direzioni: il primo od efíer-
no piano é compoflo di fibre dritte , che 
coprono la Ungua da un eftremo alTaltro; 
quando quefte fi contraggono, 1' accorcia-
no . Sotto queí lo fono diverfi altri piani , 
che feorrono dalla banda di fotto alia di 
fopra , c fervono per allargarla e aífotti-
gliarla. Queftc due fpezie. di fibre giaccio-
no J i ra tum fuper flratum , una mano dell' 
une, e poi una mano dell'altre. 

N o n fono gli Autori d'accordo íntorno al 
numero de'mufcoli che compongono l i n 
gua : a lcuni , confondendo quei dcll'os hyoi-
des con quei della Ungua , ne contano or
to , eltri nove, altri dieci, e piu paja. A l 
cuni ne contan fei fole paja di quelli che 
fon proprj della l ingua fola , altri cinque , 
altri quattro , ed alcuni non piu di tre . 
D i queft' ultima opinione é il nofiro aecu-
rato Cowper , che da alia lingua non piu 
di tre gertuine paja di mufeoli ; c ioé i l 
par genioglojfum, che abbaffa o tira la l in
gua innanzi , e la mette fuor della bocea ; 
i l ceratoglojfum, che la ritira nella bocea 9 
o la fofpigne da un lato ; e i l par Jiylo-
glcj fum , che tira la l ingua in su ne l l ' az io» 
della deglut íz ione . Vedi GENIOGLOSSUM , 
CER ATOGLOSSUM, &C. 

Oltre i mufeoli , la lingua é mofla al-
tre si da un oíío fituato alia fuá radice , e 
ne fa come la bafe, chiamato os hyoides . 
Vedi H Y O I D E S . 

Giíi per il mezzo della l ingua , e per i l 
lungo , corre una quafi cucitura chiamata 
Unsa mediana , che la divide fin al fondo 
in due parti cgual i , ma non cosí , che í 
vafi fanguigni di un lato non coraunichi-
no con quelli deiraitro. — Quefti vafi fo
lio arterie dalle caroiidi e vene chiamate 
r á n u l a , e fono manifeftiffimi vicino al frae-
num fotto la Ungua , fervendo a riportarc 
i l fangue alie jugulari etlerne . Queíle ve
ne vengono fpeíío aperte nell' angina , c 
fon T ultimo rifugio delle vecchicrelle in 
quefio cafo . — I nervi della lingua ven
go n dal quinto, f e ñ o , e nono pajo; i due 
primi de' quali fono fiati chiamati guftato-
m ? e gli ultimi , motorii linguíe . Vedi 
ÑERVO . 

Siaquanto fi vuerfe, h Ungua é un órgano 
ncceíTario nella favelia, <kc. con tutto cib 
]ac. Rolandus ha pubblicata la Storia d5 una 

P 2 bocea 
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bocea fenza l ingua ; che parlava perfetta-
mente , e adempiva le altre fue naturali 
funzioni; la perfona di cui egli fa parola , 
é Pet. Durand, che avendo perduta la l in-
gua, per una eancrena, parlavanondimeno 
perfettamente, e guftava in oltre , inghiot-
tiva , e rnafticava il fuo cibo ; ma queft' 
ultima azione non la potea efeguire fe non 
da quella parte da cui introduceva e po-
neva eíío cibo , non eíTendo capacc di gi
rarlo e trafportarlo all' altra parte della 
bocea. 

L I N G U i E Franum . Vedi V Articolo 
FR^NUM . 

LINGUÍE Medietas, Vedi 1'Articolo ME-
B í E T A S . 

L I N G Ü A G G Í O , una ferie o mano di 
v o c i , per mezzo delle quali , una od altra 
gente é convenuta, di comunicarfi i penfie-
r i l'un deH'altro. Vedi PAROLA. 

I p r i m i principj di tutti i Hnguaggf , fe-
condo ! 'o íTervazione del P. Buffier, íi poíTa* 
no ridurre ad efpreffioni , fignificanti, pri
m a , I I foggetto di cui fi parla: I n fecondo 
luogo. L a cofa che di eíTo íi afferma : I n 
í e r zo luogo, L e c ircoíUnze dell' un e del l ' 
altro . M a pero che ciafcun linguaggio ha 
le fue part tcolari maniere di dinotare le 
dette cofe , un lingnaggio non é da coní i -
derarfi fe non come un cumulo di efpref
fioni , che i l cafo od il capriccio ha í tabl-
lite fra un certo p o p ó l o ; in quella guifa ap-
punto che confideríamo i l modo di veíHrc , 
di condire, &c. — L ' u f o ed i l coftume é 
la regola di un linguaggio / e que í l i domi-
nano independentemente dalla rag one , o 
da qualunque altra caufa : ned ha la ragio-
ne altro che fare nel linguaggio , fe non fe 
ñ u d i a r l o od infcgnarlo , tal quale egli é : 
Q u i dunque comincia la grammatica ; un ' 
aecurata pianta o m é t o d o della quale , fup-
pone gia in t rodot to un linguaggio dal i ' ufo-; 
« fenza pretender d'alterare od emendare 
pur poco , non fa che porgere riflefTioni , 
chiamate rególe , alie quali r i du r fi poffono 
le habil i te maniere di parlare, che fi ufano 
nel dato linguaggio ; H quale adunamento 
di r i f l i f l i on i ch i ami f i da noi , ta gramma-
tica d i ejfo Ungitaggvo , Quefta o í í e r v a z i o n c 
va incontro ad un abufo in t rodo t to fra i 
G r a m m a t i c i , che fempre efclamano , " L ' ufo, 

in queCio p u n t o , é contrar io alia Gram-
.» m a t i c a j ( a m t m i l linguaggio qu i íi k i a -
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ís glie cd efenta dalle rególe o leggí deíía 
„ G r a m m a t i c a , & c . V e d i GRAMMATICA. 

A l cafo noi fiam dunque debi tor i delT 
ufo , c r u f o é quello che fa 1c rególe e 1c 
mifure di un linguaggio. L ' u f o per verit^i é 
dubbiofo alie v o l t e ; e fi pub di videre \n bao-
no e ca t t ivo . Che fe alcuno dimanda , dove 
fiiafene la diffírenza fra quefii , noi d i rema 
ch' ella ña q u i , e ioé che 1'uno é mcgl io 
fiabilito, ed autorizzato che 1 'a l t ro : e fe dr 
nuovo d i m a n d i f i , incheconfif ta cotefta dif-
ferenza d' autorita , r i íp onde remo , che ne* 
linguaggj m o r t i , quel che fa i! buon ufo é 
g l i fent t i de' m i g l i o r i A u t o r i in un tai I m * 
guaggio: e fe alcuno fegue a chiedere , qusi 
í i eno i migHori , accorderemo, eíícr quc l l i 
i quali fcn í íe ro a l lorché lo Stato o la N a -
zione f j nel fuo raaggior fplendore . C o s í 
i l fecolo d ' A u g u d o , eíTendo i l piu d i f i i n t o 
pe' grandi u o m m i , che allor fiorirono , no i 
chiamiamo buon Latino- quello che é coa-
forme alie maniere di parlare úfate daglt 
A u t o r i che fcri í íero 50. anni pr ima , e 50. 
anni dopo i l Regno di cotefto Imperadore . 
— Quanto 11 linguagg) v i v í , ¡1 buon ufa-" 
o m o d o , é quello che ufano e feguonole p iu 
eecellenti perfone , o nelia q u a l i t a , e ns l l ' 
a u t o r i t a , o neila d o t t r i n a , e nella r iputaz io-
ne d i ferivere bene. 

Con tal m i r a , M . Vaugelas definifee rafo> 
di un linguaggio , la maniera di favellare 
ufata dalla piu fana parte o raigüore dc lU 
C o r t e , giuda la maniera di ferivere appref-
fo i m i g ü o r i A u t o r i del t empo . — M a q ú e -
fta defiaizione , a n c o r c h é mol to gio-diziofa, 
pub cagionare inf in i ta dubitazione ; impe-
r o c c h é , qual é da riguardarfi per la parte m i -
gliore della C o r t e , i degli S c r i t t o n l Ogni ' 
par t i to crede fenza dubbio fe fieíío i l m i -
giiore . — ' I I P. Batfier con mol ta ragione 
rn vece della m 'g l io r parte , faftituifce adu-n-
que la rnífi i-na parte t i l che reca- la cofa 
piu da p eíTo alia certezza ; la parte la p i u 
numeróla- cí íend > non so- che di fiíío , e 
p-alpabile ; iaddove la piu fana o mig l io r e 
pub- eííere infenfibile od arbitraria . T r o v a fi 
una fomiglianza cof ían te tra i l genio o la na
tural tempra di e ia ícun Popólo , cd ¡I l i r t -
guaggio ch' ei pa r la . —1 Cos í i G r e c i , na • 
zione col ta , c i v i l e , roa volut tuofa , tbbc 
u-n linguapgia p s r f e t í a m e n t e ad eiB acccmc-
d a t o , cioé picno di dilieatczza e di dolcei-
ria » I Romani t che parvero nasi OUICÍ-
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m e ó t e per comandare, ebbero un Unguagglo 
n o b i l e , ne rvofa , ed augufto ; e i o rd i fcen-
d e n t i , P l ' l t a l i a n i , fi fono ammolh t i cd et-
í t m m m a t i vifibilmente non men ne' coaa; 
m i , che nel linguaggio t — La íavella de 
Spa°ouo l i é piena di quella g rav i t a , ed ela-
tc^za , che é i l carattere d i i i i n t i v o di cote
j o p o p ó l o . — I F r a n c e í i , che hanno una 
grande v i v a c i t a , hanno un linguaggio , i l qua-
le corre con un fonmio fpiri to , e vivezza . — 
E g l ' Inglefi , chó fono naturalmente peofofi , 
c di poche parole, hanno un linguaggio caoi* 
ío breve, conci fo , e fentenziofo. 

L a diverfita de LiNGüAGGJ , generalmen
te ira g l i E b r e i , i C r i f t i a n i , ed i Maoract -
t a n i , fi crede aver prefa 1'origine dalla con-
fufion di Babele; ma qual fia ñ a t a la ma
niera in cui fegui o fi fece una tale diverfi
t a , ancora fi difputa fra i D o t t i . — La qu i -
fíione é , fe D i o abbia foltanto fcancellata 
la r imembranza del fignificato de ' te rmini i n 
coloro che edificaron la t o r r e ; o , fe abbia 
egli immediatamente infpirate loro nuove 
parole? ScaÜgero t i ene , che egiino fulamen
te obbliarono la fignificazione dclle voci , 
c nominarono usa cofa in vece di un' al-
t r a ; be oché t u t t i indifFerentemsnts p ron im-
ziaffero e parlaíTero ¡a lingua Ebrea . - — N é 
vuo! tampoco i l Cafaubono, ch 'egl ino ab-
Liano immediate pariato differesti linguágg). j 
ma crede , che la confufion dclle lingue 
ilefi benlíTuno e í fe t tua ta , fenza introdurre 
m o h i p l i c i t a di fa^elle. Vedi Ziegra de con-
fu/tone Unguarum Baby Iónica , ad Genef. x i . 

Quanto alT antichi ta , e p r io r i t a fra le l l a 
gue , di quefta puré v ' é fiata g rand i í f ima 
controverfia . — Erodoto dice , che nella 
conttfa tra g l i Egiz j ed i E r i g í , in te rno a 11' 
an t ichi ta de' loro l inguagpi, P í a m m e t i c o Re 
d ' E g i í t o , ordinb che foííero allcvaci due 
fanciul i i , con divieto efprcíío di non pro-
nunziar mai alia loro pre íenza alcuna pa
r o l a ; volendo che fi lafciaffe parlare la na
tura fieíía ; e-la prima parola ch 'egl ino pra-
terirono fu a cafo queila di beccos, che nel-
•a favclla Fngia fignifica pane. A d ogni mo
co gliEgi?') non refiarono da que íU prova 
c o n v i n t i . ^ G H A r a b i contendono d ' a n t i -

cluanto al linguaggio, cogii Ebrci : 
ína g i iEbre i g t lof i fin a l i 'ccceífu d e i r o n o -
*e deua l o r N a s i o n e , pofitivamente i t í f i&* 
m is q u í U o , £be la Ünaua Ebrea , qual 
fe s r c v i ^ o . u d U Sacra S ^ i u u f f a , c i l i m -
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guaggw p r i m i t i v o , e quello cui parlb i l 
p r imo u o m o . 

A l t r i vog l iono , che i l linguaggio pariato 
da Adamo f u perduro, e che T E b r a i c o , i l 
Caldco , e 1' A r á b i c o fono dialet t i foltanto 
di cotefia lingua o r i g í n a l e . T a n t o v a n n ' e í ü 
lungi dal daré la pr ior i ta a l l ' Ebraico , che 
anzi foí tengono che A b r a m o parlaífe Ca l 
dco , innanzi d i paífare l 'Eufra te i eche p r i 
ma egli imparb la lingua Ebrea nella ierra 
di Canaan : cosí che quefio non fu un l i n 
guaggio fpeziale , confacrato al popólo d i 
D i o , ma originalmente fu V idioma de' 
Canaan i t i . 

M . i eClerc é d 'opinione , che l 'Ebraico 
fia m o l t o inferiere al Greco e nella c o p i a , 
e ne l i ' e leganza, e nella perfpicuita ; e fia 
fecco , e privo d ' ornamenti , a fegno che 
mancando di efpreí í ioni per variare la fra-
íe , r i í o rnano perpetuamente i periodi rae-
d c f i m i . — I Rabbini d i c o n o , ch ' eg l i é co
sí puro e caño , che non ha nomi proprj 
per le parti della generazione, n é p e r q u e l -
1c , dalle quali ícarieanfi g l i eferementi . 
Ved i EBXH.EO . 

L ' A r á b i c o vien tcnuto per i l piíi copiofo 
di t u t t i i l i nguagg i ; e dicefi che abbia 300 
d i í í c r t n t i parole per dinotare un Lconc , e 
i 200 per una fpada . 

I LINGUAGGI fono d iv i f i in O r i g i n a l i , o 
madr i l ingue; come 1'Ebreo , e r A r a b i c o , 
n e l l ' O r i e n t e ; i l T e u t ó n i c o , e ¡o Sclavonico, 
od í l l i r i co nell ' Occidente . V e d i SCLAVONI
CO , e TEUTÓNICO . 

Sccovdarj, o ckr iva t i LINGUAGGÍ , che 
fono i turma t i dalla mefcolanza di diveríi a l 
t r i , come L a t i n o , Francefc & c . 

Kirchero vuole , che i l C o i tico fia una 
madre l i ngua , independente da tutte l ' a l t r e» 
Ved i COFTICO. 

D u Jon tiene i l G ó t i c o per un linguaggio 
p r i m i t i v o , e madre d i tutte le lingue T c u -
ton iche ; eioé di tutte q u e l l e í ' c h e fi parla-
no nel N o r d . Ved i RÚNICO . 

D o t t i , o M o n i LINGUAGGÍ, fono q.ue!li 
che fuííiÜono folo n e ' l i b r i , e che s 'hanno 
ad imparare coi le rególe della Grammatica i 
come i i Greco , 1 'Ebraico, i l S i r i aco , ed i l 
Caldeo . Ved i g l i A n i c o l i EBREO , GRE
CO , & c . 

Raimando L u i i o follecita la fondaz íone 
d t l l o Smdio delle dotte Favelie per « n luo-
%r> t . m p o j n t ' f eco l i 13 j e 14. A l i a f i n e . 
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neU'anno 1 3 1 2 , Papa Clemente , ed il Con
cilio di Vienna ordinb, che nella Corte di 
R o m a , e nelic Uníverfita di Parigi, d'Oxford , 
diBologna c di Salamanca, foíTero inñi tu i t i 
de' ProfeíTori di ciafcheduna, i quali avef-
fero degli ftipendj o falarj dalle rifpctlive 
Cort i . - — I M o n a c i , fembra che fortemen-
te fi opponeíTero alia difFufionc di q u e ü i S t u -
d j ; ed Erafmo dice a queftopropofito, che 
al fuo tempe era, Crtece mjfe fu fpeBum , Hc~ 
¿raice prope hareticum. 

LINGUAGGJ Viví i fono quclli che tiitta-
via da una o da altra Gente e Nazionc íl 
parlano; e che fi poflbno imparare con la 
converfazionc . *— I piíi popolari fra que-
fli , fono il Francefe, V Italiano , lo Spa-
gnuolo, e l'Inglefe: vegganfi ciafeuno fotto 
gli Articoli , INGLESE , FRÁNGESE , I T A -
X I A N O , Scc. 

Scmbra che gli Spagnuoli raettano la no-
bilta e la gravita del loro linguaggio , nel 
numero delle í i l labe, e nclla gonfiezza del-
le parole; eparlino meno per eíTere intefi, 
che per eíTere ammirati . I loro termini fon 
pregni, e fonori, le loro efpreffioni elate , 
epompofe; 1'oftentazione e T alterigia fpic-
ca su tutto quello che dicono: i l loro idio
m a non sa dipingere un peníiere al vivo ed 
al naturale, roa ognor lo ingrandifee, e be-
r e fpeflb lo ñ o r c e ; c non fa mente , che non 
trapañi la natura. 

L a lingua Italiana non gonfia le eofe fin 
a tal fegno , m a le adorna e abbellifce di 
piu ; puré quefti ornamenti ed abbellimen-
t i , non fono veré beilezze. — L ' efpreffio
ni Ital iane, cos í ricche e brll lanti , fono fi-
mi l i a' volti coperti di nci e di belletto, 
che fan bella mofira ; ma il cui bello é un in-
ganno. Vedi I T A L I A N O . 

I I linguaggio Francefe Cper quanto dico
no alcuni de'loro fieffi Autori ) é f e m p l i c e , 
fenza baííezza ; ardito , fenza indecenza ; 
elegante e florido fenza affettazione; maeñofo 
fenza fafto; dilicato , fenza mollezza ; e forte 
fenza afprczza. Abbenché , in quanto alia 
maeüa ed alia forza , debba il Francefe cederé 
all 'Inglefe, ilquale e perqueftedoti, e per 
la fuá copia, fupera la maggior parte de' 
guaggi v i v i , tanto, quantoé ad cffi inferió
le nel lifcio c nella dilicatezza . 

Di tutti i linguaggi moderni, fi confente j 
che il Francefe fia il piü chiaro ed il pih ac-
comodato per le materic fiiofofiíks e criti-
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che ; 11 piu cafto e piu ritenuto nella fuá 
d i z i o n e i l piu giudiziofo e fevero ne' fuoi 
ornamenti. — LTnglefe dicefi che fia di tut
ti gli altri il piü o n e í l o , i l piü aperto, c 
fincero ; non foffre doppj fenfi, né sa pal-
liare od afeondere il falfo penfiere; cíTendo 
cofe inconfiftenti o incompatibili , un buon 
Inglefe, ed un cattivo fenfo. C o n tutta la 
fuá fublimita, egli é allegro e piacevole , 
quando fa di m e ñ i e r i ; ma la fuá piacevo-
lezza é fempre moderata , e frenata dal buon 
fenfo; odia gli ornamenti ecce í f iv i ; e , per 
maggiore femplicita , cleggerebbe piü toílo , 
come alcuni dicono del Francefe , di andar 
nudo; niente piü egli fi vefte di quel che 
richiegga i l decoro e la nece í í i ta . 

L o Spagnuolo fomiglia a que' fíumi , le 
acqae de'quali fono fempre gonfie, e fem
pre fangofe e torbide ; che non iftanno trop-
po a lungo nel loro álveo , ma fempre fo-
verchiano, c traboccano , ed i loro traboc-
chi fono ognora ftrepitofi e precipitati . 
L'I ta l iano é fimile a que' deliziofi rufcelli , 
che fan foave morraorio correndo fra i fa í í i , 
e van tortuofi pei prati fmaltati di fiori. 
I I Francefe raffomiglia a uno di que'bei fiu-
m i , che fempre corrono di un corfo v ivo , 
ma equabile a un tratto, dolce e feguente, 
fenza molto flrepito, né raolta profondita. 
L ' I n g l e f e , fimile al N i l o , conferva m a e ü a 
anche nella fuá abbondanza ; le fue acque 
feorrono ráp idamente , ad onta della loro pro
fondita; non mugghia raat, fe non quando 
le fue rive fono troppo ftrette; né inonda 
mai , o trabocca , fenza arricchire i l ter
reno . 

L a lingua Latina é la madre comune del
le tre mentovate ; ma le fígliuole hanno 
genj ed inelinazioni molto difíerenti . L a 
Spagnuola, é una dama altiera, che fi van-
ta della fuá condizionc ; ama l'ecceíTo e 
la firavaganza in ogni cofa . L 'I ta l iana , 
una zerbina, piena d'arie e maniere vaghe 
e iludíate ; che fempre comparifee adorna, 
e coglie tutte le occafioni di mofirare la 
fuá bellezza , non avendo per ifeopo, che 
d' eííere ammirata. L a Francefe, una fag-
gia arrendevole e facile, che ha la fuá par
te di modeñia e di diferezione ; ma che 
nell' uopo c nellc occafioni le sa deporre . 
L a Inglefe é di un piü mafchio tempera
mento ; non folo ella é d' una faraiglia dall* 
ahrs diverfa 3 ma appar eziandio di un di-
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ve r ío feífo : le fue virt í i fono qucllc di un 
uomo : ella é per ve r i tk i l prodotto d i un 
c l ima piíi f reddo, c d i ua popólo p i u a í p r o ; 
c Is fue fattezzc foao per avvcntura alcun 
che piü for t i c men diiicate che quelie de 
fuoi v i c i n i i ma le fue facolta fono piu cfte-
fe la fuá condotta p iu ingenua , e le lúe 
mire piíi n o b i l i . V e d i INGLESE, &C. _ 

Eanio , e Cecrope , fono r inomat i per 
h joro cognizione di m o l t i linguaggi . M i -
tridate Re di P o n t o , intendea ventidue l i n -
gue, ch 'era i l numero de' d i í ferent i popoii 
fopra quali egli dominava : c co t eü i linguag
g i ei l i fapeva cosí bene, che era capacedi 
arringare ad ognuno de' fuoi popoli nelia 
di luí propria l ingua . Era un detto d i Car
io V . u che q u m t i linguaggi uno sa , Unte 
vo l te egli é uomo . " L ' Interprete del Sal
tan Solimano parí a va perfettaraente bene 
diecifette varj linguaggi . M a fra i moder-
n í , n iuno fu piu fegnalato per quefto c o n t ó , 
di P o í k l l o , i l quale ol tre una perfetta cogni-
zione di tu t te le l ingue raorte , era delle 
v i v e cotanto pratico , che dicefi ch' egli areb-
be potuto fare i l g i ro del globo , fenza b i fs -
gno d' in terpre te . 

Bib ' iandro ha ferit to de l l ' ana log ía , e del-
la proporzione de' l inguaggi , e delle le t te re , 
D e ratione comuni linguarum , nel 1518. 

Gesnero, delia differenza de' linguaggi 
nel 1572. Lazio pubblicb un ' Introduzione 
al ia dottrina delle p iü polite e caite lingue , 
i n un método comune , nel 1548. Megi í f i e r 
ha dato uno fchema di 40. differenti linguag
g i , e differsnti d i a l e t t i , con de' faggi di cia-
fcheduno nel l ' orazione Dommica le , nel 
1593. De Recoks , nclla fuá aggiuma a l 
mondo d i D a v i t i , ha pubblicato i l Paterno-
fler i n t u t t i i l inguaggi , che íi parlano fra i 
C r i í b ' an i ; e M . Chambcrlayne ha u l t ima-
mente propofto d i far 1'ifteíío in 100 l i t i 
gue , di che é ñ a t o gia pubblicato un fag-
g io . Alber ico Genti le ha fer i t to della mc-
í c o l a n z a delle l i ngue , nel 1603. E i l difeor-
fo del P. Re'inier fopra l ' e t imologie é ua ' 
opera della medefima fpezie . N e l 1613. D u -
í e t ha pubblicato un teforo della (loria di 
í u t t i i Linguaggi deU'Univerfo : Guichar t 
ha un trattato d e l l ' a r m o n í a e t imo lóg i ca de' 
tmguaggi, pubblicato nel 1Ó19. Brevewood 
c i ha date delle curiofe ricerche fopra le 
diverfi ta de' linguaggi , e delle re l ig ion i , 
pubbhcate nel 1635^ 
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LINGUAGGIO , é un certo termine che fi 

adopera nel l 'o rd ine de' Cavalier i d i M a l t a , 
per Nazione . 

I Cava l i c r i d i M a l t a fono d i v i f i i n o t to 
l inguaggi , tre de' quali fono per la F ranc ia , 
c i o é i l linguaggio d i Provcnza , d* A u v c r -
gne , e di Franc ia ; dueper la Spagna, que! 
d i Gaftigiia , c d ' Arragona ; gl¡ a l t r i t re 
fono i linguaggi d1 I t a l i a , Ingh i l t e r ra , c 
G c r m a n i a . 

Ciafcuno d i quefti linguaggi ha i l fuo ca
pe , che prefiede ne l l ' a í í e m b l c e del linguag
g i o , a cui appart icne. V e d i M A L T A . 

L I N G U A T O , n e l l ' A r a l d i c a , s ' appi icaa 
quegli a n i r a a l i , le l ingue de' qual i appajoa 
f u o n delle lo ró bocchc ; ed eífeodo d i u a 
color differente da quello del corpo dell ' , 
an ima le . 

L I N I M E N T O * , L INIMENTUM , una for
ma di medicamento c ü e r n o , fatto di foftan-
ze untuofe , per fregarlo e d i í k n d e r l o sa 
quaiche par te . 

* L a voce vien dal Latino l i n i r e , unge» 
re dolcemente. 

I I linimento é d i una raezzana confiften-
za , t ra un o l i o , ed un u n g ü e n t o , V e d i 
OLIO » ed UNGÜENTO . 

L ' ufo de' l in iment i é d i moll if icare le af-
prezze della pe i l c , d i uraettare le part i che 
ne hanno bifogno , d i rifolvere g l i umori . 
che affliggono it paziente , c che g l i cagionan 
do lore . — V i fono i n ufo va r i é forte d i l i * 
n imen t i , fecondo l evar le occorrenze. 

L I N O , LINUM , una planta con un gam
bo fo t t i le e c a v o , alta ordinar iamente due 
piedi ', la cui buccía c o m í a di fibre , o fi
l a , mo'.to fimili a que l í e del c a n a p é ; che 
preparata, e U v o r a t a , nella dovuta manie
ra , ci f o m m i m í l r a quel bel c ó m o d o che 
tela o panno l i n o c h i a m i a m o . 

I l lino fa raiglior prova in un terreno 
che íi é lafeiato lungo tempo iodo , e fen
za feminarlo . A c c i o c c h é p roducá i l l ino , 
e* fi deve ben arare , fchiacciare ed egua-
g l i a re , ed i l femé g i t t a rv i f i fol to , in í U -
gione caldetta , verfo la meta di M a r z o 9 
od i l pr incipio d ' A p r i l e . La raiglior femen-
za d i lino , é quella portata dal Levante ; 
che , quantunque c a r a , compen ía abbondan-
temente ogni difpendio . U n a feminazionc 
produrrb, due o tre raccol te , innanzi che v i 
í ia bifogno di r i nova r l a . 

I I l ipo divel to nel fiorc, riefee p iü blan
co 
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co e piíi forte che fe fi lafci fin che la 
femenia é matura 5 ma in ta) cafo la fcrnen-
2a é perdura. 

Le preparazioni per le quali dee paíTare i l 
l ino) per poterlo filare, fono fvc l le r lo , fec-
car lo , e bat ter lo . Vedi CANAPÉ. 

La femenza di l i no , ha divcrfc proprieta 
cor f iderab i l i . Entra nella compofizione d i 
v i l ] mcdicamcnti , e da un ol io per efpref-
í o t i e , che ha gran fatto nelle proprieta dell ' 
o l io di noce ; e che frcquentemente ufaíi , 
i n mancairza di eíTo, nclla p i t t u r a , per ar
de ré nelle lampade, & c . Quef t ' o l io cftratto 
f red do reputa í i buono i n diverfe maiat t ic . 
'Vedi O L I O . 

L 1 N U M Catharticum , o lino d i monta-
gna , una pianta medicinale , moho in ufo 
appreí ío i l volgo ; come un purgante aí íai 
f o r t e , e un valido detergente , ed evacuan
te degli umor i vifeidi ed acquoí i , dai piu 
r imo t ! na ícondig l i del corpo \ i l che fa che 
alcuni fe ne fervono ne' reumatismi ; ma 
cgli h folamente a propofito per l i tempera-
ment i r o b u f t i . 

L I N U M v i v u m , o incombujiibile, una fo-
flanza pic t rofa , foffile , di colore bianchic-
cio , e di una te í lura lanofa, feparabile in 
f i l i . o filamcnti , capace di cfferc filara , e 
te í íu ta in una fpezie di tela , che reíiíie al 
t uoco , e non fi confuma . Vedi I N C O M B U -
S T I B I L E . 

Egli é r i í l c f l b che l 'a l t ramente chiama-
to lapis amianthus, o aíbejlo! , alie vol te , 
lana della Salamandra , ed anche l inum fof
file , l inum Indicurn , Creticum , Cypr ium , 
& c . Vedi ASBESTOS . 

Quanto aü ' arte di preparar q u e ñ o mine-
ra l e , e di filarlo e t e í í e r l o , & c . vane fono 
le cofe che fe ne dicono . — I I Signor 
Caftagnara , fopramtendente di alcune mi ' 
Riere in I t a l i a , ci addita i l m é t o d o di n-
durlo o in una b ianchi í f ima pel le , o in una 
branch i í l ima carta , 1' una e i 'alera delle 
quali refiíie al pm gagliardo fuoco . Ved i 
C A R T A . 

Marco Polo Venec iano , ci deferive la ma 
nifattura del l inum , chs trovafi nella Pro
vincia di Chinchmthelas nella Tar ta r ia , qual 
l ' a p p r c í e da un certo Curficar T u r c o , (o 
prantendente delle miniere di quel paefe ; 
come legue. — II lanugmofo minerale , ef-
fendo prima feccato al S o l é , fi piíia in un 
mortaio di bronzo , e fe ne fepara la parte 
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terrea dalla lanofa , che poi lavaíí bene da 
ogni fozzura; p u r g a t o c o s i , filafi come un* 
altra lana , e poi íi teflfe in tela , che fe é 
fporca e macchiata , net taf i , dic' e g l i , cotí 
gi t tar la nel fuoco per un1 ora d i t e m p o , don
de n'efee fenza alcuna ief ione, e blanca co
me la n e v é : I I quale Ueííb m é t o d o , fecon-
do ció che Strabone ha fer i t to , pare eííere 
flato in ufo nel preparare 1'amianthus Cre -
tenfe; con quefia g i u n t a , che dopo ch' era 
pi í la to , e dopo d'averna feparata la parte 
te r re í t re dalla lanofa, ei dice che pett inava-
fi j e cosí puré ferive A g r í c o l a . 

I I Signor C a m p a n i , dopo d'aver deferit-
te quattro forte del l i n u m , di cui egli a v e a 
de' pezzi ne! íuo Mufeo ; ü p r imo manda-
togli da Corfú , i l iecondo da SeQri di Po
nente , i l terzo di una qualita piú dura e p i t i 
fofea degü a l t r i ; ed i l quarto dai Pirenei ; 
e dopo d'aver oíTervato , ché quantunque 1' 
aveffc tenuto per tre fettimane nel fuoco d' 
una vetraia , lo t rovb non o í U n t e fenza a!-
terazione, ma che pero non valeva a difen-
derc dai fuoco una bacchetta involta in ef-
fo : pafifa quindi a moftrare ¡a maniera di 
filarlo, c di farne tela ; di che egli venne 
a capo c o s í : •—\ Mi fe pr ima la pietra a i t n -
beverfi n t l i ' a c q u ^ , mcgí io fe calda , iaician-
dovela per un poco ; qumdi colle (ue pro-
pne m a n í i ' a p c r í e e la divife , acciocché le 
partí terree ne cadeffer íuor i , le quai lono 
bianchiccie come i! g e í í o , e fervono a legar 
re aíFicme le part í filamentoíe. C í o r- . c l* 
acqua d e n í a , e l a t u a . Q u e Ü a 0 u t r r . 7 i i . n c e i 
la n p e t é fei o fette v o l t e , con nu va • ' ' -q 'J ' i» 
dividendola di nuovo e fcohinOula p ü vo l 
t e , finché tu t te le partí cterogenet ne fof-
ftro d ü a v a t c ; ed áUora effendofi da luí rae-
c o t e le parti f o m t g l i a M t i al l i n o , ic mife m 
uno (iaccio a í e c c a r t . 

Quanto al fi arlo , ei prima accenna un 
metodo che gl¡ era í t a to rnfegnatQi, c h ' é i l 
feguente. — Mettite i l l i n u m , pul gato co
me fi é detto , i ra due c a r d i , fimilt a quel-
l i Go*quali fi carda la lana , dove cárdatelo 
adagio, e quindi battetelo e í l n g n e t e l o fra 
i cardi fieífi cosí che ne penda faori dai lat í 
qua í che parte \ appreí ío metecte 1 cardi , c 
t cne td i b n t e i m i fopra una tavola , o páti
ca ; p r énde t e un piccoio nafpo , fatto con 
un piccoio unemo nd l ' e f t r cmi t a , ed una 
parte che gi r i f ác i lmente a t torno . Quefto 
nafpo debb'effere a t to rog l i a to per tu t to di 

filo 



L I O 
f i lo bianco : avendo poi in pronto un va-
fetto d' olio , con cui fi debbon tcnere ba-
gnate le due d i t a , i l po l l ice , e 1 índice si 
pcrdifendcre la pelle dalla qualita corro í iva 
della pietra , come per rcndere i fuoi fila-
m e n t í piu m o l l i e pieghevoli ; continuando 
ad intorcere íul filo del nafpo i i filo i ncom-
buíHbile che pende fuor dai cardi , qualche 
parte di queíV u l t imo v i fi compagineni ; cd 
a poco a poco i l filo potraí í i inteífere e r i 
el ur re i n una dura e rozza forta di tela ; la 
quale git tata nel fuoco , fe ne abbrucera e 
c o n í u m e r a i l filo e Pol io , e refiera i n í a t t a 
la tela incombuft ibi le . 

M a avendo trovato che que fia maniera di 
un i r é la p i e t r a col filo , era troppo m o l e ñ a 
e tediofa , i n luogo del filo , pofe alquanto 
l ino fopra una rocca, e , col prendere tre o 
quattro filameníi dell asbellos, e mefcolarli 
col l i n o , vide che fác i lmente s1 attorcevano 
infierne ; ed i l filo fatto a queílo modo era 
m o h o piu dure volé e forte ; cosí che non 
v ' é b i íogno di cardare , la qual operazione 
piut tofio nuoce rompendo i filamenti : bafta 
folo aprire e feparare effi filamenti, dopo la 
lavagione, fopra una t avo la , e lavorarl i od 
u n i r l i coi l i n o . 

Quanto al farne carta , ei dice , che nel 
lavare la pietra v i . r e í l ano alcuni cort i pezzi 
nel fondo dell ' acqua , de' quali íi pub tare la 
carta co l l ' u ía to mé todo . Ved i CARTA. 

E i conchiude , con far parola del modo 
migl iore di confervare la t e la , o qualfívoglia 
altra cofa fatta di eíTa, che a cagione della 
fuá fecchezza ecceffiva fác i lmente íi rompe 
e s* at torce; e quefto modo fi riduce , a te
nerla fempre ben chata , che é i l folo pre-
fervativo . •—• Quando la tela é pofta nel fuo
co , 1' olio fe ne confuma, e la tela n ' efee 
blanca e purgata. 

L I O C O R Ñ O . Ved i UNICORVO . 
L I P O T H Y M I A * , OLIPOPSYCHIA, nel-

la Medic ina , un ' improvvifa diminuzione , 
o mancanza delle azioni an imal i e v i t a l i , 
altramente dét ta fvenimento , o deliquio . V e -
^ DELIQUIUM, SVENIMENTO, SINCOPE, 

* La parola l ipothymia vien dal verbo 
Greco , deficio , e Suuce, an imus ; 
chpopfychia da Kmmsi), e -^•vyj i , f anima. 

Nclla^ lipothymia i l polio é t enu i í í imo ^ i 
feníi , si efterni } come i n t e r n i , ed i m o t i 
a n i m a l i , si volontarj come naturali fono i n 
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efiremo indebol i t i , ed appena é vifibile la 
refpirazione. 

Le caufe ordinarie della lipothymia , fono 
le grandi perdite d i fangue, le eccdfive eva-
cuazioni , 1'immoderato efercizio , un ' aria 
craífa e calda , come quella che fuol eflere 
nel mezzo alie folie di p o p ó l o , & c . 

L I P P I T U D I N E , Lipphudo •i é termine 
u í a to da Celio , per un male d 'occhi , a l 
tramente chiamato ophthalmia . Ved i OPH-
THALMIA. 

LIPPITUDO , appreflb g l i Scr i t tor i m o -
derni , pigliaíi anco per un male popolar-
mente chiamato occhi cefpi y provegnente da 
una mancanza dell ' umidi ta naturale degli 
occhi , che perb fi fentono fecchi , cd ap-
paiono roffi e b iech i . V e d i SCLEROPHTHAL-
MIA . 

L I Q U E F A Z I O N E , un ' operazione , c®n 
la quale un corpo folido é ridotto i n l i q u i 
do \ ovvero l ' axione del fuoco e del calore 
fopra i corpi graí'íi , ed a l t r i corpi fufibil i , 
che mette le loro part i i n un mutuo in te-
í l ino m o t o . 

L a liquefazione della cera, & c . fi compie 
con un calor moderato ; quella del fale d i 
t á r t a r o , colla mera umidita dell ' aria : T u t t i 
i fali fi liquefanno y la rena m i fia cogli á lca
l i , diventa liquefatta per mezzo di un fuo
co di riverbero , nel fare i l vetro , V e d i 
VE TRO . 

Parlando de' metal l i , i n vece di liquefa
zione ; ordinariamente f i ufa la parola fufio-
nc . Ved i FUSIONE . 

L I Q U E T . Ved i l 'articolo NON LIQUET 
L I Q U I D A R E un azione . Ved i 1' art icolo 

AZIONE . 
L I Q U I D A Z I O N E , l ' a t t o di r idu r re , ed 

accertare o filiare una qualche fomma dub-
biofa_ e i n contefa, o le pretenfioni r i fpe t t i -
ve d i due perfone alia fteífa f o m m a . 

L I Q U I D E , appreí lb i Gramraat ic i , fi 
chiamano alcune confonanti , oppoíle alie 
mute . Ved i CONSONANTE , e M u t a . L , 
m , » , ed r fono liquide . V e d i L , M , 
N , & c . 

LIQUIDO , é un corpo i l quale ha la pro
prieta di fluidita, ed oltraccib , una qualita 
peculiare d i bagnar a l t r i corpi immer f i in ef-
f o , provegnente da certa configurazione del
le fue particelle , che le difpone ad attac-
carfi alie fuperfizie de' c o r p i , loro c o n t i g u i , 
V e d i FLUIDO . 

Q Den-
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Denftta ^ e ' L l Q U i D i . Ved i DENSITA . 
L i Q U i D ' A ^ m . Ved i AMBRA. 
LlQViD-ñConfetture . Ved i CoNFETTURE. 
LIQUIDO L á u d a n o . Ved i LÁUDANO. 
LIQUIDE Mifure , V e d i MISURE . 
LIQUIDA S t ó r a x . Ved i STORAX. 
LIQUIDO Z o l f o , V e d i ZOLFO. 
L I Q U I R I Z I A . Ved i REGOLIZIA. 
L I Q U O R . V e d i 1' articolo BEVANDA , 

FLUIDO , & c . 
St ig l i LIQUORI. V e d i 1'articolo STIGII . 
Chiarificare i LIQUORI . Ved i CHIARIFI-

CARE. 
L I R A , coflellazione. V e d i LYRA . 
LIRA , i í l r u m e n t o m u í i c a l e , Ved i LYRA . 
L I R A , ne l l ' Ing lefe POUND * , i n la t ino 

LIBRA , é un pefo di una certa proporzio-
ne , che é i n grand'ufo come regola o m i -
fura fifla per determinare le gravitadi e le 
quantitadi de' c o r p i . V e d i PESO . 

* L a parola Pound e dir ivata dal Sajfo-
nico p u n d , o p o n d , pondus, pcfo . 

I n Inghi l te r ra v i fono due lire , pounds 
diíferenti i la pound t r o y e la pound avotr-
dupoife. 

L a POUND troy confía di 12 onc ie , cia-
fcun' oncia di 20 penny-weights , e ciafcun 
penny-weight di 24 grani ^ cosí che 480 gra-

,ni fanno un ' oncia , e 57Ó0 grani una l i r a , 
pound. V e d i ONCIA, &C. 

Quefta forte di l i ra fi ufa nel pefare l 'ar-
gento , Fo ro , le pietre preziofe, tut te le fpe-
zie di g r a n i , &c . 

E l l a é par iment i ufata dagli Spez ia l i , ben-
ché differentemente divifa : appreífo loro 24 
grani fanno uno i c r u p o l o , 3 fcrupoli una 
dramma , 8 dramme un1 onc ia , e 12 oncie 
una l i r a , pound. V e d i SCRUPOLO , & c . 

L a POUND avoirdupois confta di 1 ó oncie ; 
ma 1' oncia avoirdupois é di 42 grani m i n o 
re che la troy ounce ^ che monta a circa la 
I2ma parte de l i ' in te ro ; di modo che 1'on
cia avoirdupois folamente contiene 438 , e 
la troy 480. 

L a differenza é a un dipreífo come quel-
la di 73 ad 80 \ i . e. 73 oncie troy fanno 
80 oncie avoirdupois : 112 lire avoirdupois 
fanno i l pefo di un Centinaio , o di un 
q u í n t a l e . V e d i QUÍNTALE. 

Con queña l i ra fi pefano tutte le mercan-
zie grandi e groffolane, la carne, i l ^ b u t i r o , 
i l cacio, i l fe r ro , i l piombo , l ' acc ia io , &c. 

U n a pound avoirdupois é eguale a 14 on-
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cíe ~ della l i ra Par ig ina , cosí che 100 del-
le pr ime fanno 91 di queíF u l t ima . 

L a LIRA Francefe contiene 1 ó oncie ; ma 
una l i ra Francefe é eguale ad una l i r a , un ' 
oncia -f- d'una pound avoirdupois ; d i ma
niera che 100 l ire Parigine fanno 1 0 9 ^ ^ 
avoirdupois, I n g l e f i . 

La l i ra Parigina é divifa i n due maniere ; 
la pr ima divií ione é i n due mares , i l marc 
i n ot to oncie , Tonda i n ot to groíTi, i l grof-
fo i n tre denar i , i l denaro i n ven t i quattro 
grani , de' quai ciafeuno pefa un grano di 
f o r m q n t o . 

L a feconda diviíione della l i ra é i n mez* 
zc- l i re í la. mezza l i ra i n quart i •, i l quarto 
i n due mezzi-quarti ; i l mezzo-auarto i n 
due oncie ; 1' oncia i n due mezze oncie , 
& c . 

La prima divifione é comunemente fegui-
tata nel pefar P o r o , 1'argento , e le altre 
robe preciofe ; e E altra i n pefar quelle di 
minor valore . 

A Lione la l i ra é 14 oncie . — 100 //-
re Parigine fan u ó l i r e d i L i o n e . — A V e -
nezia la l i ra é eguale a o t to oncie tre quar
t i della l i ra Francefe, & c . 

Quanto alie diverfe l ire delle var ié Cit ta a 
regioni, alia lor proporzione , riduzione , d i 
vifione , & c , V e d i PESO . 

LIRA dinota ancora una moneta i m m a -
ginaria , che ufaíi nel computo ; e contie
ne piu o m e n o , fecondo i diverfi nomi che 
le fono a g g i u n t i , e i diverfi paeíi nei quali 
ella viene ufata. Ved i MONETA . 

C o s í i n Inghi l te r ra diciamo una l i r a fler-
l i n a , i n Francia una l i r a , o livre tournois-e 
Pari j ls ; i n Ollanda , o Fiandra una l i r a , o 
livre de gros, & c . 

Quefto termine ha di qua prefa la fuá o r i 
gine , c i o é , che F antica l i ra fterlina , ab-
b e n c h é folamente conteneíTe 240 foldi , co
me appunto la noftra , puré ogni foldo effen-
do eguale a cinque de' noftri , la l i ra d' ar
gento pefava una pound t r o y . Ved i PENNY . 

La l i ra í k r l i n a , ( o Engl ish pound) con
tiene venti fcellini , i l fcellino vent i foldi 
(pence) ed i l foldo ( penny ) quattro fardi-
n i { f a r t i n g t ) Ved i SCELLINO, PENNY &C. 
Vedi anche CONIO . 

An t i ca mente v; erano tre maniere di paga
re Una l i ra di moneta nelP Erario ( into the 
Exchequer ) : 1. I l pagamento d' una l i ra 
de mmero , ch 'era iü punto vent i fcellini 

i n 
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i n n u m e r o . 2. A d ¡calara , á o h ó d di fo-
pra piü di 20 ¿ . A d penfam , ch cta. 1 i l t e l -
fo che daré 1' intero pefo di dodici oncie . 

L a LIRA Francefe , o la l i v m m r m s , con
tiene v e n t i fo l s , o ice l i m , ed i l / o / ^ ae-
niers t o u m i s ; ch'era la valuta di un antica 
moneta F r a n c e í e , cluamato Franc , termine 
tuttavia fínonimo di l i v r e . Ved i FRANC. 

La Ih re tournois, contiene i n í imil gu i fa , 
zo fols y o f c e l l i n i , ed i l fo l 12 deniers Pa-
rtfisr* Ogn i fo l Parifis é eguale a 15 deniers 
toumois-y cosí che una l i ra Parifis é eguale 
a z<$ fols toumois. Ved i LIVRE, e PAR. 

La LIRA , o I h r e de gros d' Ollanda , h 
d iv i ía i n 20 thillings gros , ed i l shii l ing i n 
dodici foldi gros. É ' eguale a fei fiorini; i l 
fiorino valutato a 24/0/^ tournois, fupponen-
do i l cambio ful pié d i 100 pence gros , per 
una Corona Francefe di 3 livres tournois , 
di maniera che la l ivre de gros monta a 10 
shiliings e 11 pence farthing fierl'mg . — L a 
l i r a gros di Fiandra e Brabante é divifa co
me quella d1 Ollanda , e parimenti , co
me deffa, é eguale a fei fiorini: ma i l fio
r i n o é eguale 3 2 5 fols tournois ; di modo 
che la l i ra di Fiandra é eguale a 7 I rmes, 
10 fols tournois y ovver 11 s. 3 f terl . 

I m e r c a n t i , i fattori , i banchieri , & c . 
ufano caratteri o lettere , i n i z i a l i , per efpri-
mere le diverfe fpexie di titt di c o n t ó , co
me L , o L . 7?., lire f l e r l ine . L . G . lire g ros , 
e L . o I B , lire tournois, 

L I R I C O , cofa cantata , o fuonata fulla 
l i r a , o f u l l ' a rpa . Ved i LYRA . 

LÍRICO , piu particolarmente fi applica 
alie ode ant iche , ed alie ftanze ; che cor-
fifpondono alie noftre ariette y o canzoni , e 
che fi poífono fuonare su g l ' l í t r u m e n t i . 

G l t ant ichi crano grandi ammira tor i de' 
verji l i r i c i , i l qual neme , oíferva Barnes 
eflfere flato dato a que' ver i l che íi cantava-
no fulla l i r a . Ved i VERSO . 

Quefla fpezie di poefia impiegava í l ord i 
nariamente nel celebrare le lodi degli D e i , 
e degli E r o i ; abbenché foífe pofeia i n t ro -
¿otta nelle Fefte, e ne' pubblici d iver t imen-

é un abbaglio i l credere co' Greci , che 
Anacreonte ne lia F Autore , poiché appar 
dalla S.Scrittura , che t a i verfi fono i b t i 
m uío pitt di mi l l e anni avant i queí lo Poeta , 
Barnes fa vedere quanto fia ingiufto V efclu-
dere 1 í o g g e t t i , e le az ion í eroiche da quc í la 
lor ie d i verlo ¿ la Urica poefia eífendo capa-
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ce di tu t ta I ' e levazione, e fublimita che* 
ta i foggetti richiedono ; \o che ei confer-
ma coll ' efempio d' Alceo , d i Stefichoro , d' 
Anacreon te , e d 'Oraz io , e col fuo proprio 
Saggio, A Triumphal Ode , inferibed to the 
Duke of Marlborough , i n fronte della fuá 
edizione : ei conchiude con la Storia della 
poefta lírica y e d i quegli ant ichi che furono 
i n eífa ecce l len t i . 

I l carattere della poefia Urica , che la d i -
ftingue da tut te 1' a l t r e , é la dolcezza . —. 
Siccome la gravita domina nel verfo eroico; 
la f empl ic iú t nelle paftorali ; la tenerezza 
nelP elegía , 1' acutezza , ed i l pungente nella 
fatira j i l patético nella tragedia ; e i ' argu-
tezza nel l ' epigramma ; cosí nel verfo Urico, 
i l poeta s' applica totalmente a lufíngare e 
dilettare g l i a n i m i , colla dolcezza e varie-
ta del verfo , e colla dilicatezza delle pa
role e de' penfieri ; colla foavita de' n u m e r i , 
e con la deferizione delle cofe, che piu d i -
l e t t ano , fpofte nella lor propria na tura . V e 
di ODE , CANZONE , & c . 

L I S C I V A , & c . V e d i LIXIVIUM & c . 
L I S T i V * , nelle manifatture , dinota Tor

io , o la e ñ r e m i t a , di un drappo, o p a n n o , 
cioé quel che lo termina d i ciafeuna parte . 

* D u Cange deriva la parola da liciíe , 
che neW etcí del Latino corrotto fignificava 
le chiufure , od i contorni dé1 campi , ir 
delle Cit ta , che f i facevano anticamente 
con corde intralciate ; o da liftíE, quia cam-
p u m claudebant infrar í if tarum p a n n i . 

T u t t i i drappi di fe ta , di lana , o coto-
n e , hanno UJie: le lifte contribuifeono alia 
bonta del drappo, e i n oltre fervono a m o -
firar la fuá qualita ; i l che ha dato occa-
fione a var ié regolazioni in torno alia lo ro 
materia , al .colore j a l l ' opera , & c . V e d i 
TINGERE. 

LISTA , fi ufa ancora ,. per íignifícare i l 
campo ch iu fo , lo í leccato , od i l terreno 
nel quale i Caval ier i ant ichi tenevano le l o 
ro gioftre , e pugne fingolari. 

E ra cosí chiaraato , perché c i rcondavaí i 
a í t o r n o attorno di pali , e chiudevafi con 
barriere , quafi con una lifla . 

Alcune erano doppie , una per ciafeun ca-
va l i e re , ch? l i tenevano feparat i , cosí che 
non poteano avvic inar í i 1'un aU'altro ,. pií* 
della iunghezza d* una Lancia . Ved i G10-
STRA , TORNEAMENTO , DUELLO , & c . 

LISTA,, o LISTEL LO , n e í l ' a r c h i t e í t u r a „ 
Ó 2 e con 
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t con al tro nome f í l e t to , riquadro ^ e rególet-
l o ; é un picciolo membro riquadrato , che 
ferve per coronare o finiré, ed accompagna-
re membr i piu grandi , per feparare le fca-
nalature delle colonne , & c . Ved i FÍLET
TO , & c . 

L I T A N I A * , un termine antico Eccle-
fiaftico, che s'applica alie proceffioni , alie 
preghiere , e fupplicazioni úfate per placare 
i ' i r a di D i o , per allontanare i íuoi g iuñ i 
e feveri g i u d i z j , o procacciare le fue grazie 
e mifer icordie . 

* L a voce viene dal Greco Kiretvweú , fup-
p l i c o . Pezron va p iü in la , c d i r iva i l 
}*.irjro¡¿cu 3 o Kiozopai de' Greci dal Céltico 
l i t , fefla , folennita . 

G l i A u t o r i Ecc le í ia f t ic i , e P ordine Roma
no , per la parola Li tania comunemente i n -
tendono i l popólo che compone la proceffio-
¡ne , e che v i aííifte 5 e Du-Cange offerva , 
che la ñ e ñ a parola anticamente fignificava 
prccejfwne . Vedi PROGESSIONE . 

Simeone di Te í í a lon ica r icorda , che nel l ' 
ímí iche L i tan te , i l popólo ufciva della Chie-
fa , per dinotare la caduta d' Adamo ; e v i 
xientrava di n u o v o , per m o ñ r a r e i l r i torno 
di un ' anima pia a D i o , per mezzo del pen~ 
t i m e n t o . 

I n occafione d' una peñe che faccheggia-
v a R o m a , nel l ' anno 590 , i l Papa Grego
r i o ordinb una Li tania , o proceí í ione , ch* 
era comporta di fette bande , o compagnie , 
le quali , partendo dalle diverfe Chiefe del
la C i ñ a , íi univano ed incontravano a San
ta Mar i a Maggiore . — La pr ima compa-
gnia era comporta del Clero ; la feconda d i 
abbati , co' loro monaci ; la terza delle ab-
badeffe , colle lor Rel ig io íe ; la quarta de' 
fanciul l i ; la quinta degli uomin i fecolari ; 
la fefta delle vedove; e la fet t ima delle don-
í ie maritate . — E da quefta genéra le pro-
ceffione , quella di San Marco , chiamata 
la l i tania grande , credeíi aver prefa la fuá 
o r i g i n e . 

LITANIA , in un fenfo moderno , dinota 
« n a forma di orazione, che cantafi o reci-
tafi nelle Chiefe ; ed é comporta di diverí i 
per iodi , o ar t icoí i ; al fine di ciafchedun de' 
quali i l popólo fa una invocazione fempre 
xie'fteííi t e rmin i . 

L I T A R G I R I O * , una fortanza me ta l l i -
c a , formata dalla fpuma dell ' a rgento , o d' 
altro metallo j adoprata neila compofizione 
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degli empiartri , per dar loro una propria 
confiíicnza . 

* L a parola ¿ Greca , xidapyupoí , compo-
j l a d i kiSos, pietra , e upyvpos , argento. 

V i fono due ípezie di htargirio , 1' m i na* 
tur ale , Tal tro artifiziale . 

Naturale LITARGIRIO , é un minerale , che 
talor trovafi nelle miniere di p i o m b o , rofíic-
cio , icagliofo , rompevole , e a l quan ío fomi-
gliante al blanco di p í o m b o . Querto litargirio 
é f o m m a m e n t e r a r o , a tal che lecfficine non 
ne vendono fe non del l 'a r t i f iz ia le . 

Ar t i f iz ia le LITARGIRIO , é di due fatte 5. 
cioé quello d1 oro ^ e quel d* argento ; o p i u t -
toüo é lo rteflb , con quefta diíFerenza , che 
Tuno ha fofferto un grado maggiore di fuo-
co che T a l t r o . 

Per verita i Natura l i f t i non fono alP i n -
tut to d'accordo , i n r i d i r c i , che cofa fia querto 
litargirio artifiziale : alcuni lo confiderano 
come una fchiuma rnetal l ica , follevata fulla 
fuperficie del p i o m b o , quando ei fi liquefa , 
dopo d' avere fervito a purificar P o r o , Par-
gento , od i l rame . 

A l t r i lo confiderano come una fuliggine 
od un fumo me ta l l i co , che forge da coteftit 
m e t a l l i , fraraifchiati col p i o m b o , ufato nel 
purifícargli ; che attaccandofi alia fommita 
de 'camini delle fo rnac i , i v i fi forma i n u n a 
fpezie di fquamme. 

Finalmente , a l t r i lo confiderano come i i 
piombo rteffo, che fi adopra nel raífinare que-
rti m e t a l l i , e fpezialmente i l rame ; la qual u l 
t ima opinione appar la piü credibile ; e tanto 
p i u , che veggiamo efíere a noi recate grandi 
quantita di quefti l i ta rgi r j , dalla Polonia , dal
la Svezia , e dalla Daniraarca , dove le miniere 
di rame fono mol to piu f requent i , che quel-
le d'oro e d 'argento. •— Le par t í fehiumofe 
e recrementizie , che fiattaccano ai lati della 
copel l a , fono i l l i t a rg i r io , e íecondo i l gra
do di calcinazione , diventano di diverfe o m -
bre di un color rof fo . Quel di color carleo, 
é detto litargirio d o r o , ed i l piu pallido , l i 
targirio ¿f argento. 

I L i t a rg i r j fono deíficativi , deterfivi , e 
refrigeranti ; e' fan la confifienza di v a r i 
empiartri . — I vaíaj l i adoprano per daré 
un bel lurtro , o vernice ai loro pezzi . E 
fi adoprano anco da 'p i t to r i , d a ' t i n t o r i , da' 
pellett ieri , e da' vetrai . Quando fi mefeo-
íano nel vmo , g l i danno un, colore fpir i to-
fo e v i v o 3 m a io lendono alíai mal f ano . 
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L I T E R A L I S calculus , ehamfar , & c . 

Ved i CALCULUS, CARATTERE &C. 
L I T E R A T I , / ^ ^ « 5 ljn epí te to che l i 

da a quelle períone , fra i Cinefi , le quali 
fanno leggere e í c n v e r e la loro Imgua . V e 
di CHINASE . • j> / r r • 

I U m a t i foh , fono capaci d ellere fa t t i 
Manclar in i . Ved i MANDARINI . 

LITERATI 5 é altresi nella C h i n a , i l no-
me d' una particolar fetta , o nella rel igio-
n e , o nella filofofia , o nella po l i t i ca ; ed é 
compofta principalmente di uomin i dot t i di ' 
quella Regione , dov' ella é chiamata Juk i ao , 
i . c. erudi ta . 

E l l a ha avuto i l fuo principio nell ' anno 
di Cr i f tc 1400 j quando V Impcratore , per 
risvf.gliare 1' affezione naturale del popólo 
per Je fcienxe , ch' erano ite aífatto i n ban
do per le an teceden í i guerre c i v i l i ; e per 
m o v e r é 1' emulazione fra i M a n d a r i n i , tra-
fcelfe quarantadue de' piü valenti fra i lor 
do í to r i ; a' quali diede la commi í í ione di 
coruporre un corpo di dottr ina , confonan-
te a quella degli ant ichi ; e che é poi d i -
venuta la regola o la norma de' d o t t i . •—> 
L delegati a queft' imprefa v i fi applicaro-
no con í o m r a a attenzione ; ma alcuni ere-
dono ch' eglino abbian piuttofto diftorta e 
guaftata la dottr ina degli antichi , per far-
la reggere e compatire colla loro , di quel 
che fien venut i a capo di fondare e í tabi-
l ire la loro ful modello d i quella degli an
t i ch i . 

E g l i n o favellano della D i v i n i t a , come fbx 
al tro ella non foífe che la mera na tu ra , o 
la natural potenza e v i r t u che produce, dif-
pone , e conferva le diverfe parti dell ' U n i -
verfo . La d i v i n i t a , d icono, é un principio 
puro e perfetto , fenza cominciamento né 
fine ; é la forgente di tutte le cofe , 1' ef-
fenza d' ogni e í fe re ; e quel che lo determi
na ad eífere cib ch 'egl i é . — Eg l ino fan
no Iddio , 1'anima del mondo ; egli é , d i 
cono , diffufo >per tut ta la materia , e pro
duce t u t t i i cambiamenti che in efía fucce-
dono. I n f o m m a , non é facile decidere , fe 
«glin rifolvano D i o nella natura, o efaltino 
•to natura ad eífer D i o j imperocché le aferi-
vono molte di quelle cofe , che da noi &'at-
tnbuifcono a D i o . 

Quefta dottrina , i n luogo dell ' idolatr ía , 
che dianzi prevaleva, introduíTe una raffina-
ta ípezie di ateifmo . — Enfendo i 'Opera 
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compoí la da tante perfone dotte e di gran 
ta lent i , ed approvata da i r i f t e í íb Impcra to 
r e , fur icevuta con applauío inf ini to da tu t to 
i l popólo , m o l t i íe ne compiaequero , perché 
fembrb che fovvertifle ogni religione ; a l t r í 
1' approvarono, perché quel poco di rel igio
ne ch' ella lafeiava loro , non dava gran 
moleftia . — E fi fu formata la Setta de' L i 
terati ^ laquale é compofta d ique l l i cheade-
rifeono a ta l dottrina . 

L a Corte , i M a n d a r i n i , e le perfone r ic-
che e d i q u a l i t a , & c . ne íono generalmente 
feguaci y ma una gran parte del volgo s1 a t í i e -
ne ancora al culto degl' I d o l i . 

I Li tera t i tollerano liberamente i Maomet -
tani , perché adorano , con effi , i l Re de' 
C i e l i , e 1' Autore della Natura ; ma hanno 
una totale avverfione a tutte leSette d ' Ido-
la t r i che fon fra eíTi; e fu rifo'uto una fia-
ta di eftirparle. M a i l difordine che cib ave-
rebbe cagionato n e l l ' I m p e r o , 1 ' impedí : ed 
i n oggi fiTcontentano di condannarle i n ge
néra le come erefie ; lo che fanno folenne-
mente ogni anno a Pekin . 

L I T H I A S I S , A I O I A 2 I 2 , iiella M e d i 
cina , i l male della pietra . Ved i PIETRA , 
c CALCULUS. 

L 1 T H O C O L L A * , o LTTHOCOLLUM , u n 
cemento, o g lu í ine , adoprato da' Lap idar ; , 
per attaccare le loro pietre preziofe , a fine di 
poterlc tagl iare . Ved i CEMENTO. 

* L a parola viene dal Greca KI/SOÍ , pietra y 
e K O A * , g lu t im . 

E H ' é comporta di ref ina , e di polvere d i 
mat toni . — Per l i diamanti , fí adopra 
piombo d i s í a t t o , met tendovel i , innanzi che 
fia íreddo del tu t to : Quanto agli a l t r i ce-
men t i , fi mefcola polvere di marmo con 
colla forte j e per attaccare le loro fcaglict-
te , v i fi aggiugne i l blanco d 'uovo, e del
la pece . 

L 1 T H O M A R G A . V e d i l 'A r t i co lo M i n e -
rale AGÁRICO . 

L I T H O N T H R I P T I C I * , medicamen-
t i - , buoni a feiogliere la pietra nella ve-
feica e 'ne ' reni . Vedi CALCÓLO, e PIL
TRA . 

* L a parola e Greca , da KiSos p ie t ra , e 
P̂UVTO) , romperé, 

L I T H O T O M I A , un ' operazione ehirur-
gica , che fi efegutíce fopra i l corpo umano , 
per eftrarre la pietra dalla vefeica * Ved i PIE
TRA , e CALCÓLO . / 

COGÍ-
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C o m p i e í i i n tre diverfe maniere , cioe col l 

apparato picctolo , col grande apparato , e coU' 
apparato a l to . 

N e l p r imo , fi taglia per mezzo al per i -
n ^ u m vic ino alia futura , ful canto finiftro, 
dopo che la pietra , colle dita dell 'operato-
r e , é ñ a t a recata aquella par te . Qiieíla ma
niera é quafi andata i n d i fu ío , a cagione che 
fottomette i l paziente a gravi rifchj ed i n -
c o m o d i . 

2. ^ ¡ ú V apparato grande r che é quello che 
dr ordinario f i pratica dopo d' aver collocato 
e legato convenientemente 1' infermo , l'ope-
ratore introduce u n opportuno iftrumento , 
per i l meato urinario , nella vefcica , per 
cercar la p ie t ra ; t tovata la quale , r i t i r a f i i l 
detto iftrumento ,, ed un altro í cana la to v i 
s'introduce per ri í leíTa Arada ; che ingag-
giandofi nel perineo , ferve a diriggere i l 
coltel lo al eolio della vefcica. Dopo. V i n c i -
í lone , fofpignefi u n al t ro if trumento nell ' ' 
a p e r t u r a f i n a- tanto che raggiunga 1' ante
cedente , che fu T u l t imo int rodot to per i l 
paffaggio urinario ed al lora quello fi. r i -
trae r mentre quefto rimane per guidare la 
forbice , o mol l e t t a dir i t tamente nella vefci
ca e con eífa portar v ia la pietra«. 

3. I I terzo m é t o d o , , chiamato Vopcraziom 
alta , praticato i n pr ima da Pet. Franco , é 
flato poi deferi í to ,: e ftrenuamente foftenu-
to e difeía da RoíTet , ferittore d i chirur-
gia , ma é i t o quafi fubito i n oblivionc i n 
breve tempo ; donde non venne r ichiama-
t o fe non verfo. T anno 1719.. dal Signor 
Douglas , Chi rurgo di Londra , i l quale aven-
do raccolte le notizie che ei po té in torno 
a c i b , ed aggiuntevi le fue proprie oíferva-
z i o n i , g l i preparo la Arada , ad eííere p ó r 
ta lo i n queU' ufo regolare che p r ima non, 
ben conofcevafi .. — Fu egli tofto feguitato 
da Chefelden , e da alcuni a l t r i D i 31 pa-
z i en t i da lor tagl iat i i n quefta maniera „ 
nel giro di pochi anni , f i riebbero 25 .. — 
E v vero pero che i l Sign.. Chefeldem ha da 
poi lafeiato quefto m é t o d o , per i5 operazio-
ne laterale . 1— I n quefti u l t i m i anni han 
principiato i Francefi. a praticare l'operazio-
ne a l t a ; e M . Morand , . Chirurgo. di P a r i g i \ 
ha feriíto un libro fopra ta lé argomento r 
to l to principalmente dagli Scr i t tor i Inglef i . 
V e d i H i j i . Academ*. Reg* Scieñe, ann, 1728.. 
pag, 36. 

L a m a n i e r a o n d e v i f i procede j , é que-

L I T 
fta : Dopo fatta r in l ez ione nella vefcica d i 
una fufficiente quanti ta di acqua calda , e 
dopo che i l paziente f i é convenientemente 
collocato , F operatore fa adagio una incif io-
ne al di fopra del fos pubis , lungo la linea 
a lba, f in che giunge alia vifta della vefcica, 
i n cui direttamente fpigne i l fuo co l t e l lo , e 
quindi t i ra fuori la pie t ra . 

G l i avantaggj che accompagnano quefto 
m é t o d o , fono , Che e' fi compie i n poco 
tempo , che la ferita fác i lmente medicafi e 
r i íana , che la dilacerazione delle parti 
pur troppo ordinaria negli a l t r i metodi ,, é 
fchivata ; e che non v ' é pericolo delf i n -
continentia urinas . r— Del refto , fi ere-
de ch' ella fía principalmente praticabile üp-
pra le perfone giovani , e fopra quelle che 
fono magre ; la ferita ner vecchi , e ne' 
graíí i y potendofi fác i lmente mortificare : o i -
t racché r fe 1' operatore non é ben avver t i -
to , e cauto , pub fác i lmente far ufeire gl* 
in tef t in i . , 

A quefte fi pub aggiiTgnere l * operazíon? 
laterale , inventata da Fra Jacopo , ( Fre-
re Jacques ), religiofo del terzo Ordine di 
San F r a n c e í c o , verfo i l finir dell ' u l t imo fe-
colo e pratieata da lu i con grande r ipu-
tazione nella Franche C o m t é ., M a quefta 
riputazione , la perderte di nuovo a Par i -
gi y i l che non imped í tut tavol ta ,. che M . 
Rau , profeífore d 'Anatomia a Leyden ,. pren-
deffe a rettificare cib che v^era i n eífa op^-
razione di m a l regolato : nel che riufci co-
tanto , che i l detto m é t o d o corre i n Oggi 
fotto i l di l u i neme , avendo egli to l to ií 
luogo a quello dell ' Inventore . Ved i HiJL-
Acad .R. , Scicn.. ann^\6()(). p . 34. í t em y ann* 
1728. p* 38. 

L I T T O R A L I Conchiglie ,, appreífo g l i 
Scr i t tor i della StoriaNaturale , fono que 'mc-
chi raarini, che ognor fi trovano vic ino alie 
fpiaggie , e non mai nel pieno. o profondo. 
del mare . V e d i CONGA ., 

Quelle che fi trovano. nel fondo- del ma
re , tontano dal l ido % fono chiamate pelagix 
V e d i PELAGIÍE « 

L I T U R G I A * , dinota tu t te le cerimo-
nie i n genéra le % appartenenti al d ivino fer-
v i g i o . 

* L a voce e Greca- r Keimpyia r cioé fer-
vigio , o minifiero pubblico y da KUTOÍ „ 
pubbUco r ed ípyou y opus .. 

I n una fignificazione p i i i riftretta , / / w -



L I V 
m prendefi per í lgniñcare la MeíTa ; ed ap-
preffo p l ' I n g l e f i per h common-pmycr, cioh 
per le preghiere od oraziom comum . Ved i 

M E S S A , & c . r • r ^ r 
T u t t i quelli che hanno fcntro fopra le //-

turne accordano , che ne' g iorni p n m i t i -
v i della C h i e í a , i l dunno ufizio o fervigio 
era oltre modo femplice , corto , e con po-
chifl lme cerimonie , confíftente i n un pic-
ciol numero d 'oraxioni ; ma , per gradi , 
s'accrebbe i l numero de' r i t i eftéfrti , e fu-
rono aggiunte nuove orazioni , per rendere 
1' ufixio p iu venerabile , e p iu grave agli 
occhi del popólo . A l i a fine , per l é v a m e 
alcuni ecceffi , e fuperfluiía , fu neceífaria 
qualche regolazione ; e fu giudicato a pro-
pofito di metiere i l d iv ino fe rv ig io , e la ma
niera di compierlo , i n i f c r i t t o ; e cib fu chia-
mato l i t u r g i a . 

Le l i t u rgk fonoflate differenti i n diíferen-
t i t e m p i , e differenti paefi . — N o i abbia-
m o la l i turgia di S. G io . Crifoftomo , quella 
d i S. Pietro , d i S. Giacomo , la li turgia di 
S. Bafilio , la l i turgia Armena , la l i turgia 
de' M a r o n i t i , de' Cof t i , la l i turgia R o m a 
na , la l i turgia Gallicana , la li turgia Ing le -
fe , la li turgia Ambrofiana , le liturgie Spa-
gnuola ed Af r i cana , & c . 

L I T U S , nella medic ina , l'ifteífo che / / « / -
m e n t ó . V e d i LINIMENTO. 

. L I T U U S , fra i Medag l i f t i , é i l b a í l o n e , 
ufato dagli augur i , fatto i n fprma di un pa-
ftorale. Ved i AUGURE. 

L o vediarao fpeífo nelle medaglie, infierne 
con a l t r i i r t rument i pon t i f i ca l i . — Á u l o G e l -
l i o d i ce , ch ' eg l i era p iugro í fo n e l f i t o , dove 
curvavafí , che altrove . 

L I V E L L A * , un if irumento , coi quale 
f i deferive o fi t i ra un linea parallela a l l ' 
orizonte , e continuafi la medefima quanto 
fi vuole ; affine di trovare parimenti con 
quefto mezzo i l vero l ive l lo , o fia la diffe-
renza d' afcefa , o difcefa , tra diverfi l u o g h i , 
per poter condurre acqua , feccare e fcolare 
pa lud i , & c . 

* L a parola viene dal Latino Libella , 
cioe lo Jiilo traverfo che forma le braccia 
d i una bilancia ; i l quale , per efler g iu-
fio , deve tener f i orizontalmente . 

. V'1 fon.0 diverfi i f t rumenti di vario ar t i f i -
zio , e di divería materia , inventat i per la 
perfezione del l ive l la re ; e t u t t i , quanto alia 
pratica , fi poífono ridurre ai feguenti . 

L I V i % 7 
L i v E L I A d 'ar ia , é quella che mofira la 

linea del livello , col mezzo di una bolla d i 
aria chiufa con qualche liquore i n un tubo 
d i v e t r o di lunghezza e groífezza indetermi-
n a t a , le di cui due e ñ r e m i t a figillanfi erme-
ticamente ; c i o é , fi chiudono col vetro ftef-
fo , fcaldandolo al ia fiamma di una lampa
da , finché divent i mol le e trattabile . — 
Quando la bolla d' aria fi filfa o ferma ad 
un certo fegno , fatto puntualmente n e l 
mezzo del t u b o , i l piano , od i l r e g ó l o , i t i 
cui egli é fiífato, é a livello , Quando que-
fii non é a livello , la bolla fi portera a u n 
de' c a p i . 

Quefto tubo di vetro fi pub mettere i n 
u n a l t ro d i ottone , che abbia un ' apertura, 
nel mezzo , donde oífervar fi poífa la bolla 
d 'aria . 

11 liquore di cui i l tubo é r iempiuto , 
fuol eífere od ol io di t á r t a r o , o aqua fecun
da ; non eífendo ta i l iquor i foggetti a gelar-
fi, come T acqua comune , né a condenfar í i 
o rarefarfi come lo fpir i to di v i n o . 

L ' invenzione di quefto if t rumento viene 
aferitta a M . T h e v e n o t , 

LIVELLA ¿Harta, con tr aguar d i , é un* ag-
giunta , o miglioraraento dell ' anzi deferitta , 
che con quefto maggior apparato divien p i i i 
c ó m o d a , e piu aecurata. 

Confifte i n una livella diaria ( T a v . Levar 
p iante , e fare ojfcrvazioni, fig. 4 . ) lunga c i r -
ca ot to pol l ic i , e con fette od ot to p o l l i c i 
di d i á m e t r o , pofta in un tubo d' ottone , 
con un1 apertura nel mezzo . I tubi fono fo-
ftenuti da un rególo forte e d r i t t o , lungo u n 
piede , alie cui eftremita fono attaccati due 
traguardi puntualmente perpendicolari ai t u 
b i , e di un ' eguale altezza , aventi una ca-
v i ta quadrata, formata da due filetti d i ra-
me , che s' incrocicchiano V un l ! al tro ad 
angoli r e t t i , nel mezzo di cui v ' é ui>a pie-
cola perforazione, per la quale fi feopre un 
punto che fta a l ive l lo col l ' i f t rumento . — 
I l tubo di metallo é attaccato ful rególo per 
mezzo di due v i t i ; una delle quali fegna-
ta 4 , ferve ad alzare o deprimere i l tubo 
a p l a c e r é , per recarlo a l ive l lo . La palla , 
che gira i n cavo , od i l pomolo mobile , é 
ribadita ad un regoletto che ha mol la ; un 
capo del quale é attaccato con v i t i al rególo 
grande, e F altro ha una vi te 5 , che ferve 
per alzare e deprimere 1 ' i f t rumento, quand' 
é quafi a l ive l lo , 

Q u e A ' 



í l i i L I V 
Quef t ' i f tmmento é tut tavolta me no c ó m o 

do , che i l feguente; perche per piccioli che 
fieno i fori , nulladimeno inchiudono o ab-
bracciano troppo grande fpazio , per deter
minare i l punto del Itvello precifaraente . 

LIVELLA. d1 aria ^ con tr aguar d i diTelefco-
p i ó . — Quefta l ivcl la r appre íen ta ta nella fo-
pracitata Tavo la , fig. 5. é fímile all 'antece
dente \ con queflo divario , che i n vece di 
femplici traguardi porta un telefeopio , per 
d terminare e f a t t amen íc un punto di livello 
ad una non picciola d i í l a n z a . 

I I telefeopio é i n un piccolo tubo di c t -
tone , circa 15 po l l ic i lungo , attaccato su 
1' ifteífa regola o norma che la livella . A l i ' 
e í l r emi ta del tubo del telefeopio , fegnata 
1 , entra i l piccolo tubo 1 , che porta i l 
vetro oculare , ed un pelo orizontalmente 
collocato nel foco del vetro obbiett ivo 2 \ 
i l qual picciolo tubo f i pub cacciare o ícor-
rere i n un grande , per aggiuftare i l telefeopio 
a d iñerent i vifte e t raguardi . — A l l ' altra eftre-
mi t a del telefeopio é pofto i l vetro obbiet
t i vo : la vi te 3 , ci é per alzare od abbaf-
fare la forchetta che porta i l pelo , e che 
10 fa congruire oaccordare colla bolla d'aria , 
quando l ' i ñ r u m e n t o é livellato j e la vite 4 , 
ci é per far che la bolla d' aria V aggiuíii 
col telefeopio . — I I tu t to regge ed é acco-
modato fur una palla che íi move e gira i n 
un emisfero concavo, o fia fur un calzuolo 
mob i l e . 

I l Signor Huygens dicefi effere ñ a t o 1' i n -
ventore di quefta livella , la quale ha que
do vantaggio , che fi pub voltare , girando 
11 rególo ed i l telefeopio mezzo giro : e fe 
allora i l pelo taglia l- iftelío punto ch' ei ta-
gliava prima della girata , e l l ' é una prova 
che 1' operazione é giufta . 

Offervifi qui , che fi pub aggiugnere un 
telefeopio ad ogni fpezie di l i v e l l a , con ap-
plicarlo fopra , o parallelamente alia bafe , o 
al rególo , quando fe d' uopo d i prendere i l 
livello di oggetti l o n t a n i . 

LIVELLA cVArtiglieria, ¿ i n f o r m a di fqua-
dra , che ha 1c fue due gambe , o ra m i di 
un1 eguale lunghezza ; e do ve fi congiungo-
n o , v ' é un picciolo buco, donde pende un 
filo e un p í o m b i n o , che dondola fopra una 
linea perpendicolare nel mezzo di un qua-
drante . E l l ' é per lo piü divifa i n 90 g r ad i , 
o piu tofto i n due volte 45 gradi dal punto 
di mezzo . Ved i F i s . 6, l i t . F . 

L I V 
Quef t ' i l i n imen to fi pub adoprare i n altrc 

occaíioni , collocando 1' cftremitadi dei fuoi 
due r a m i f o v r ' u n piano ; imperocché quan
do i l filo vien giü a perpendicolo fulla d i v i -
fione di mezzo del quadrante, quel piano é 
í i cu ramen te a l ive l lo . 

Per fervirfene n e l l ' A r t i g l i e r i a , fi pongo-
no le due e í l remi ta ful pezzo , che fi v u o l 
elevare ad una data altezza per mezzo del 
piombino , i l cui filo dará i l grado fopra 
del la l i ve l l a . 

LIVELLA del Fakgname, e del La j l r i cata
re , coníií le i n un lungo rególo , nel di cui 
mezzo n1 é accomodato, ad angoli r e t t i , un 
al t ro alquanto piu grande, fu l l a di cui cima 
é a t t acca ta u n a riga con un p i o m b i n o ; che , 
quando pende fopra una linea fiduciale ad an
goli re t t i c o n l a bafe , mofira che la detta 
bafe é o r i z o n t a l e . 

Quef l a , c la livella del M u r a t o r e , benché 
ordinari í f ime , fono fiimate le m i g l i o r i per 
la p r a t i c a negli edifizj , abbenché le opera-
zioni fiitte con eííe non poííano eífere fe non 
corte e b r e v i . 

LIVELLA del Canmniere, per aggiuftare e 
livellare i cannoni ed i mortaj , é un if t ru-
mento , rapprefentato nella T a v . c i t , fíg. 8. 
confíftente i n una lamina di ottone t r i an -
golare , circa 4 pol l ic i alta , al fondo di 
cui v1 é una porzione di un circolo divifa 
i n 45o ; i l qual numero é fufficiente pel
la p iu alta elevazione de' cannoni e de' mor 
ta l , e per fare i l maggior t i ro . Sul cen
tro di quefto í egn len to di un circolo é av-
v i ta to un pezzo d'ottone , col mezzo di cui 
ella fi pub fííTare o muovere a placeré . L ' 
e ñ r e m i t a di quefto pezzo d' ottone é fatta 
i n tal guifa , che ferve per un piombino ed 
un Í n d i c e , affine di moftrare i differenti gra
di di elevazione de' pezzi d' ar t igl ieria . —• 
Que fio iftrumento ha i n oltre un piede di 
ottone , per adattarlo fopra i cannoni o 
mortaj , c o s í che quando ta i pezzi fono 
c r izon ta l i , 1' intero iftrumento lar a perpen
dicolare . 

L ' u f o di quefta livella é manifefio 5 e c o n -
fifte n e l co l loca re i l piede di e í í a ful pez
zo da elevarfi od a p p u n t a r f i : i n c o s í f a t t a 
m a n i e r a che i l punto del piombino cada f u l 
proprio e giufto grado : e cib chiamafi l i ve l 
lare i l pezzo. 

LIVELLA del Muratore, e comporta di t r e 
n o r m e , cosí imite , che formino un rettan-

s o l o 



í o l o ifofcele, alquanto fimile aH' A Roma
na ; al cui vér t i ce é attaccato un filo , da 
eui ñ a fofpefo un p iombino , che paíia l o -
pra una linea fiduciale fegnata nel raezzo 
dellabafe, quando la cofa a cui é apphcata 
la l ive l l a é orizontale : ma declina da! 1c-
g n o , quando la cofa é piü baífa da una par
te che dall ' a l t r a . 

LIVELLA a Péndulo ^ quella che raoñra la 
linea Orizontale , per mezzo di un1 altra linea 
perpendicolare a quella c h ' é defcritta dal fuo 
p i o m b i n o , o p é n d u l o . 

Q u e ñ o i f t rumento , rapprcfentato nella c i t . 
T a v . fíg-ó, confia di due gambe, o di due 
r a m i , u n i t i affierne ad a n g o l i r e t t i : de'qua-
l i , quelio che porta i l filo ed 11 p iombi 
n o , é cirea un piede e mezzo lungo . Que-
flo filo é fofpefo verfo la cima del ramo , 
nel punto 2 . I I mezzo del r a m o , dove paf-
fa i l filo , é cavo , aec iocché cosí egii ñ i a 
fofpefo liberamcnte per t u t t o , eccettoche ver
fo i i fondo, dove v ' é una piccola lamad'ar-
gento , su cui é difegnata una linea per
pendicolare al telefcopio. •—La detta cav í -
ta é coperta da due pezzi di ottone , che 
fanno , per dir cosí , una fpezie d i ricetta-
eolo , perché i l vento non agit i i l filo \ per 
la qual ragione la lama d'argento é coperta 
con un vetro G , aec iocché poíTa vederfi , 
quando i l filo ed i l piombo cadono ftilla per
pendicolare. — I I telefcopio 1 , é attacca
to a l i ' a l t ro ramo , o a l l ' a l t r a gamba del l ' 
i f l rumento , ed é circa due piedi lungo j 
avendo un capello porto orizontalmentc at-
traverfo del foco del vetro o b b i e t t i v o , che 
determina i l punto di livello , quando la 
cordicclla ed i l p iombino pendono di r i n -
contro alia l inca , ch' é fulla lama d i ar
gen to . 

T u t t a 1' aecuratezza d i quefto ¡ f i rumen-
to dipeode dal i ' effere i l telefcopio acco-
modato ad angoli re t t i alia perpendicola
re . — E g l i ha una palla che girafi entro 
un emisfero ,l o fia un calzuolo mobile , 
per mezzo di cui é attaccato al fúo pie-
^e; e dicefi che M . P i c a r d ne fia ñ a t o l ' i n -
ventore . 

LIVELLA Rifiet teme, é quel la , che fi fa 
Per mezzo di una fuperfizie un po' lunga 
0 acqua , che rapprefenta 1 ' i fie fío ogget to , 
ma mver fo , cui vediamo d i r i t t o o i n piedi 
col! occhm ( D i maniera che i l punto dove 
coteít i ciue ogg?tti par che s ' incontr ino od 

Tom. I . 

L t V 
unifeano, é in livello col luogodove lafuper^ 
fizie dcH'acqua fi trova . — Queft' é un ' inven-
zione di M . M a r i o t t e . 

V i é puré un 'a l t ra livella rifletteme, che 
confifie i n uno fpecchio d 'accia io , o fimi
l e , ben p u l i t o , e collocato un poco avan-
t i i l vetro obbie t t ivo d i un telefcopio fo
fpefo perpendicolarmente . — Quefio fpec
chio dee fare un angolo di 45 gradi col te
lefcopio; nel qual cafo, la linea perpendi
colare del detto telefcopio é convert i ta in, 
una linea Or i zon ta l e ; c h ' é la fiefía che la 
linea del livello. L a invenzione d i quefla , 
la dobbiamo a M . C a í f i n i . 

LIVELLA d1 acqua , é quella che mof l r a 
la linea Orizontale col mezzo di una fuper
fizie d'acqua , o d ' a l t ro l iquido ; fondata 
su q u e ñ o p r i n c i p i o , che l'acqua fempre na
turalmente mette fe ñefla in livello. 

L a piu femplice é f a t t a di un lungo t r uo -
golo o canale d i l egno , i cui l a t i fono pa-
ralleli alia fuá bafe ; cosí che eflendo eguaU 
mente r iempiuto d 'acqua , la fuá fuperficie 
mof l r a la linea del livello . — Q u c í l ' é l a 
chorobates degli ant ichi , deferitta da V i -
t r u v i o L i b . V I I L cap. 6. V e d i CHORO-
BATES . 

Quefla forta d i livello fi fa p a r i m e n t i 
con due coppe accomodate ai due capi oct 
c ü r e m i di un cannoncino tre o quattro p i e d i 
l u n g o , e con i n circa un pollice d i d i á m e t r o ; 
col di cui mezzo l 'acqua comunica da l l ' una 
a l l ' a l t ra coppa : e queí ío cannoncino e í í e n d o 
movib i /e ful fuo gambo o piede, per mezzo 
d i un calzuolo mobi l e , quando le due coppe 
fon egualmente piene d'acqua , le loro due 
fuperfizie additano la l inca del livello. 

QueíV i f t rumento , in luogo dclle coppe , 
fi pub anche fare con due cor t i c i l indr i d i 
v e t r o , tre o quattro poll ici l u n g h i , .attacca-
t i a ciafeuna efiremita del cannoncino con 
cera, o maftice . N e l cannoncino fi met te 
dell 'acqua comune , o co ló ra l a , che fi la-
feia vedere per mezzo a' c i l i nd r i , che de-
terminano cosí la linea del livello; l 'al tez-
za dell 'acqua , r ifpctto al centro della t é r 
ra , cffendo fempre 1' ifiefía in ambedue i 
c i l i n d r i . Quefla livella abbenché fcmplicif-
fima, puré é gran fatto c ó m o d a per l ivel lare 
picciole dif lanze. 

LIVELLA d invenzione del Signar Huygem, 
é comporta d i un telefcopio , , ( T a v . 
Prender altezze , e fare OJfervazioni & c . ) 

R fig. 7. 
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f .g . 7. in forma di un ci l indro , che pcrva-
de una g o r b i a , o ca lza , i n cui é attacca-
to nel m e i z o . — Quefta gorbia ha due ra-
i n i e braccia piatte uno d i fopra , e 
T á l t r o di f o t t o ; alie cui eftremita fono at-
taccati i l e ' p i c c o l i pezzi m o b i l i , che portan 
due anelii , per uno de 'qual i i l telefcopio 
¿ fofpefo ad un uncino a ü ' eftremita della 
vi te 3 , e dall ' a l tro un pefo notabile pen
de attaccato , affine di tenere i l telefeopio 
i n equ i l i b r io . — Queflo pefo cade gi t i nel-
la caifa 5 , che é quafi piena d 'o l io d i fe-
menza d i l ino , d ' ol io d i noci , o d1 altra 
materia non coagulabile cosí f á c i l m e n t e » 
pe rché piü a g g i u ñ a t a m e n t e íi ftabilifea la b i -
lancia del pefo e del telefeopio. L ' i í l r u -
mento porta due telefeopj u n i t i e paralleli 
l ' u n a U ' a l t r o , i l vetro oculare de l l ' uno cf-
fendo d i r incontro al vetro obbiet t ivo dell ' 
a l t r o , acc iocché fi pofla guardare per cia-
fcun verfo fenza voltare la l i v c l l a . — N e l 
feco del vetro obbie t t ivo di ciafcun tele
feopio , un picciol pefo dee ftenderfi o r i -
zontalmente , per poterlo alzare ed abbaf« 
fare fecondo i l b i fogno , per mezzo di una 
picciola v i te . — Se i l tubo del telefeopio 
non trovafi a l i v e l l o , q u a n d ' é fofpefo, un 
calzuolo, od un anello 4 , v i fi mette fo
pra , e fi fa feorrere a diluogo , finché fi 
ferma a l i v e l l o . — L ' uncino da cui pende 
r i í h u m e n t o , é attaccato ad una crocc piat-
ta di legno, a h ' e ü r e r a i t a d i di ciafcun brac-
cio della quale v i é un g a n d o , che ferve a 
fermare, c difendere i ! telefeopio dalla troppa 
agitazione nel l 'ufo di elfo. A l i a dettacroce 
pia t ta é spplicata un ' a l t ra croce cava, che 
ferve come d i caifa a l l ' i f t rumento ; ma i 
due eflremi fi lafeiano aperti , aífinché i l 
telefeopio fia al coperto dal t e m p o , e fem-
pre i n iftato d i fervirfene. I I pié d i queíV 
i l l i u n u n t o é una ladra rotonda d i c t t o n e , 
3 cui fono attaccati tre calzuoli d i mcta l -
¡ o , m o v i b i ü per mezzo di certe c o m m e í f u -
r e , ¿ o v e fi poogono de'baftoncclli : e fopra 
quefiopiede é colloeata la caifa. 

L I V E L L A R E , V a r t e , o l ' a t t o di t ro 
vare una linea parallela a l l ' or izonte , i n 
uno o p iu fiti, o ftazioni, affine di deter
minare l 'altezza d i un luego rifpetto ad un 
altro i per appianarc i t e r r e n i , per rcgolare 
d l í ce fe , per fcolare p a l u d i , condurr 'acque, 
Scc Vedi LIVELLA. 

U n l u o g o fi dice eífere piü alto d i un al« 
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t r o , o fuor d i livello con c í f o , quando egli 
é piü r í m o t o dal centro della t é r r a ; ed una 
linea egualmente ditlantc dal centro di eífa 
i n t u t t i i fuoi punt i , é chiamata la linea 
del vero livello : donde , pe r ché la t é r r a é 
rotonda, cotefia linea debb ' e í f e r e una cur
va , e debbe far parte delía circonferenza 
della té r ra , od eífere un arco c o n c é n t r i c o . 
con eífa , come la linea B C F G ( T a v . 
Levar p iante , e prendere altezze & c . ) fíg. 9. 
t u t t i i di cui pun t i fono egualmente d i f ian t i 
dal centro delia t é r ra A . 

M a la linea vifuale , che dan le opera-
z ioni delle l i v e l l e , é una tangente, od una 
linea retta perpendicolare al femidiametro 
della té r ra ; un e(iremo della qual tangen
te eífendo i l punto d i c o n t a t í o , l 'a l t ro fa-
ra quello di una fecante delineata o t i r a t a 
dal centro del ía t é r r a ; ed i l punto che lo de
termina , fara tanto fopra della fuperfizie della 
t é r r a , o del vero l i v e l l o , di quanto cote-
fia fecante eccede i l raggio od i l femidia
metro della t é r r a . 

Quefta eftremita della tangente fi dice e í 
fere nt\Vapparente l ive l lo , come quella che 
v i en data dal traguardo; ma fi riduce fáci l
mente al livello vero , p e r c h é fappiamo , 
dalla t r i g o n o m e t r í a , d i quanto ciafeuna fe-
cante eccede i l r agg io ; c p e r c h é , col mifa-
ra re , abbiamo feoperta la precifa lunghez-
za di cotefto raggio , — Per mancanza del
la cognizione d i cib , g l i an t ich i non po-
tevano ridurre i l l ive l lo apparente al v e r o ; 
e pero , aífine d i evitar V errore , non //-
vellavano piü ol tre che 20 paíTi i n un trat-
to ; nel qual cafo tal r iduzione non era 
neceífaria .-

Con le tavole fatte da p o i , fi é raccol-
t o , che alia diftanza d i IOO canne, 1' ap-
parente l ive l lo s1 innalza al d i fopra del 
vero circa un terzo di l inca : cosí che g l i 
a n t i c h i , per quefio c o n t ó , erano p iü feru-
polofi del b i fogno. — C o l mezzo di que-
Üa r iduzione , noi fiamo adeífo capaci d i 
Uvellare diftanze d' uno o due migl ia , coa 
una fola operazione; e g l i ant ichi nol po-
teano che con 300. 

L'operazione di Uvellare, é come fegue: 
Supponcte che fi cerchi J'altezza del pun
to A , F i g . i o . fulla cima di unamon tagna , 
al di fopra di quella del punto B , ed alie 
falde di eífa . — Póne t e la l ivel la v i c inq 
alia mezzana diftanza , tra i due punt i , 

come 
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come in D , e le pertiche o baíloni ¡n A 
e B , e vi lleno perfone, che con de k g m 
vengano avvifare di alzare, e di abbaflare 
su i detti bafíoni , alcune piccole marche 
o berfagH di cartone, o d altra materia . 
Collocata laiivellaoriiontalmente colla nor
ma deilabollicclla d'aria &c. guárdate ver-
fo la pcrtica A E , e fate che la marca fia 
innalzata, od abbaííata, finché il mczzo , 
i l margine od cftremo piu alto , od altra par
te piü cofpicua di effa appaja neiraggiovi-
fuale ; Allora mifurando cfattamente i 'al-
uzz& perpcndicolare del punto A , al di fo-
pra del punto E , cui fupponete 6 piedi 4 
poilici j nótatela nel voflro libro : quindi 
voltate la livclla orizontalmente interno } 
affinché il vetro oculare del teleícopio fia 
fempre apprcflfo all'occhio quando guárdate 
per Taltro verfo (fe non avete che femplici 
traguardi, 1' iftrumento non ha bifogno di 
cííer voltato ) e fate che la perfona che 
íla al paletto B ahi od abbaffi la fuá mar
ca , finché qualche parte cofpicua di cíía 
cada nel raggio vifuale , come in C i al
lora mifurate l'ahezza perpcndicolare di C 
fopra B , cui fupponete 16 piedi, 16 poili
c i , e nótate anche quefli nel libro al di fo
pra deil'altro numero deila prima oílerva-
í i o n e ; íottraete Tuno dall' altro, il refuluo 
íara 10 piedi 4 poilici, che é la difícrenza 
di livello tra A e F , o l'altezza del punto 
A al di fopra del punto B , 

N ó t a t e , che fe il punto D , dove r i í h u m e n -
to é fermato, é nel mezzo fra i duepunti 
A t B , non vi fara neceffita di ridurre il l i -
vello apparente ai vero livello; il raggio v i 
fuale in quefto cafo, eíTendoegualmente al-
zato fopra del vero l ivcllo. 

C h e fe fi voglia inoltre fapere, fe fievi 
una difcefa baftevole per condur acqua dal
la fontana o forgente A , fin al punto B , 
T a v . cit. fig. 11. — Q u i , attefo che la di-
flanza da A a B é confiderabile , richiedefi 
che fi facciano^diverfe operazioni. Avendo 
fcelto per tanto un luogo opportuno per la 
prima ftazione , come in I , dirizzate un ba-
ftane o palo nel punto A , vicino alia for
gente, con una adattata raarca , o berfa-
P'1^ 5. da poteríi far ifeorrere su c g'vu per 
il baítonc , come L ; e raifurate la difian
za da A m I , cui fupponete 2000 canne. 
Allora aggiufiata la livella nel punto I , 
fate che il berfaglio L venga alzato ed ab-
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b.ififato fin a tanto che feopriate qualche 
parte cofpicua di eíTo per lo telefcopjo o 
per li traguardi della l ivcl la , e mifuratc V 
altezza A L , cui fupponete 15 piedi 5 poi
l i c i . M a attefo che la difianza A l é 2000 
canne , dovete ricorrere alia vofira tavolx 
per una riduzione , fottraendo 11 poilici , 
che lafeieranno 1'altezza A L , 12 piedi 
6 poil ici; e nótatelo nel voflro libro. O r a 
voltate la livella orizontalmente intorno , 
cosí che il vetro oculare del telefeopio fia 
verfo il bafione in A ; e ficcando od er-
gendo un altro bafione in H , fate che ü 
berfaglio G fia mofib su e g iu , fin che ns 
feopriate qualche parte cofpicua per il tele
feopio, o per li traguardi . Mifurate T al
tezza H G , cui fupponete 6 canne , 4 pie-
d i , 2 poilici . Mifurate pur la dtfianza dei 
punti I H , e fupponetcla 1300 canne ; per 
la quale difianza, fecondo la tavola, 4 poi
lici 8 linee fi deono fottrarre dall'altezza H G , 
che confeguentemente lafcera 6 canne , 3 pie-
d i , 9 poil ici , 4 l i n e e , da notarfi nel voflro 
l ibro. 

Fatto cib , avánzate e pórtate la livella 
innanzi a qualche altra eminenza, come E , 
donde fi vegga il palo o baflone H ; come 
per un altro baflons i n . D , vicino al luogo 
dove fi ha da condur 1'acqua . Aggiuftata 
di nuovo la livella nel punto E , guárdate 
indietro al punto o baflone H ; e maneggian-
do il berfaglio come prima , il raggio v i 
fuale dará il punto F . Mifurate 1' altezza 
H F , cui fupponete 11 piedi , fei poilici . 
Mifurate altresi la diflanza H E , cui fup
ponete 1000 canne ; per la quale diflanza 
la tavola da 2 poilici , 9 lince di fcema-
mento il che detratto dall' altezza H F , 
refteranno 11 piedi, 3 poil ici , 3 linee; e 
le nóterete nel voflro libro . Per ultimo , 
voltando la livella per guardare nel baflo
ne fuíTeguente D , il raggio vifuale ¿zú i l 
punto D . Mifurate 1'altezza di D dal ter
reno , e fupponetcla 8 piedi , 3 poilici . 
Mifurate purladiftanza dalla flazioncEaB, 
cui fupponete 900 canne ; per la quale di
flanza la tavola da 2 poilici , 3 linee di 
feemamento ; il che tolto via dall' altezza 
B D , refleranno 8 piedi , 9 linee , che no-
terete come dianzi. 

Quanto alia maniera di notare o regi-
flrare le oíTervazioni nel voflro libro , of-
fervate che quando un luogo od una fla-

R 2. zio« 
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l i o n e a propofito per la l ivcüa , i r a due 
p u n t í , é ftato t r o v a t o , dovete regí íl ra re o 
íc r ivere le due altezze offervate in q u e ü a 
fíazione , i n duc colonne differenti ; e ioé 
fot to la pr ima colorína , quelle offervate 
nel guardare per i l telefeopio quando i'oc-
chio é par t i to dalla f o r g e n í e , cioé quanda 

V i í l e - i n d i e t r o . 
pied. poli . t 'm. 

Pr ima a l t e z z a l 
corretta j P 

Te rza aitezza i r 

^3 9 - 3 
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quefía g l i é di d ie t ro , o fia verfo H p u n t o , 
lo che chiameremo vifle d i dietro ; e fot
to la feconda colonna , quelle offervate 
quando T occhio era v i c ino alia forgeuie , 
lo che chiameremo vifle davantt^ nclla fe-
guente maniera 

V i l l e - i n n a n z i » 
pied. poli . t'm. 

Seconda altezza 21 : 09 : 4 
Quarta altezza 8 : 00 : 9 

29 : 10 

Avendo fommate le altezze di ciafeuna 
colonna f e p a r a t a m e n í e , fottraete i ! rainor nu
mero, dal maggiore > i l refiduo fara la dif-

pied. poli . lirr. 

ferenza d i l i ve l lo tra i pun t l A e B j coms 
in q u e í l o e fempio , 

01 29 : 1 
23 : 09 : 03 

00 : 10 — Dií fcrenza d5" al tezza, o l iveí lo > 
1 t ra i punt i A ' e B . 

Se fia nchiefta la diOanza dei due pun t i , 
aggiugnete a í í i cme tu t te le diftanye mrfu-
rate \ c dividendo la differenza d' altezza 
per le canne delle diftanze , per ogni 200 
canne averete una difcefa di circa 2 pol l ic i s 
9 linee . 

11 D o t t o r H a l l e y fuggerifce un nuovo 
m é t o d o di liveliare , che é í ia to raeffo i n 
pratica dal i 'Accademia Franccfe : quedo fi 
compie intieramente per m e i z o dei baró
m e t r o , i n cui i l Mercur io trovafi effere fo-
ípefo a tanto minore altezza , quanto piíi 
i l luogo é lontano da! centro della t é r r a . — 
D i qui fegue , che le differenti altezze del mer
curio in due l u o g h i , da la differenza di l i ve l 
lo • Ved i BARÓMETRO. 

M . Derham , da alcune oífervazioni ch' 
cgl i ha fatte fulla cima e nei fondo del 
Monumento in Londra , ha t r ó v a l o che i l 
M e r c u r i o abbsífavaí i un d é c i m o d'oncia ad 
ogni 82 pied i d i afcefa psrpendicolarc , quan
do i l Mercu r io era a 30 ont ie o po lüc i . — 
11 Doctor Hal ley dk' un d é c i m o di pollice per 
ogni 30 canne;; e , confiderando quanto ac-
curataraente fon^ fa t t i in oggi i ba rome t r i , 
un noiiice in alcuni di effi. e ífendo divifo; ü i 

cento o piíi p a r t í , tut te fenfíbili , penfa e ñ e 
que í lo m é t o d o fia bafievolmente c í a t to per 
prendere i l i ve l l i a fine di cóndor acque , e 
meno foggetto ad e r r o r i , che- nol fon le l i ve l 
le c o m ú n i . 

I I medefimo Autore t rovo una d i f fe tén ta 
di tre poll ici e ot to decimi , tra l ' a k t z z a 
del mercurio su la cima , ed appié del coilc 
Snovvden nel paefe di G a i k s . 

Quanto a' b i ícgni ordinar j di liveliare t 
per farlo fenza m o h o apparato d* if i rumen-
t i , in poco t e m p o , e con poca briga , i i 
m é t o d o í eguen te pub fervire . •— Met t c t e 
r i t t a in piedi una pertica in una fontana , in 
uno fiagno , in un fiume, od al t ro luogo r 
donde 6 ha dadi r ivar e portar Tacqua , e fe-
gnate quaivti piedi e pol l ic i fono a! difopra 
deir acqua . — Quind i dirizzate un' al tra per
tica , di iunghezza eguale a l l ' ai tra , nei jun
go a cui l 'acqua ha da- venire . Póne te i l 
centro di un quadrante fulla éi toa di q-áe^* O'l-
t ima per t ica , i l piombino- cadendone gi¡i 11-
beraratnte:; g u á r a t e per l i t ragú a rd í la cimai 
delia pert ica, che e oel l ' acqua, e fe i! ; filo< 
tagiia un qua'che grado del quadrante, 1' acqua 
gub effere eondotta per mezzo di u n can n o -
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fie praticato nella t é r r a . — Se non g í u g n e -
tc a vedere da un e í l r emo a H ' a l í r o , 1 ope-
razione fi p u b ripetere nelia maniera gia 
l o f e s n a t a d i fopra • 

¿ I V R E * , u n a moneta Franccfe d i con
t ó , che conf ia di venti í b l d i , c i s f eun fol-
d o ' c o n t c n e n d o dodici d i n a r i . Ved i MONE-

SOLDO , & e . 
i ' origine della voce e quefla ; d o i che 

ín t icamente la l i b r a Romana fu la nor
ma o rnifura che ha regolata la moneta 
Franccfe ; facendofi vent i f o l d i eguali alia 
l i b r a . •— Fer gradi la l i b r a divento un 
termine d i computa, cei) che cgni maneta 
che appunt im valejje venti j o l d i , era una 
I t v r e ; o- l i b r a ; e dopo i i tempo d i Co-
J l a n t i m , t u t t i i contratti fi fono f a t t i 
f u l piede d i qugfla moneta immagina-
r ia ; abbenchl i j o l d i abbiano fpcjjo cam-
hiato i l loro pefo e la loro lega » V e d i 
LíBR A . 

L a Livre é d i due f p e i i e , Tournoir . e 
P a r i f i f . 

LIVRE Tournoir , c o m e fopra , c o n t i e n e 
v e n t i f o l d i T o u r n o i s , e c i a f c u n fo ldo d o d i 
c i d e n a r i T o u r n o i s . 

LIVRE Parifes i é v e n i r f o l d i P a r i f i s , c i a 
f c u n í o l d o Par i f i s vale d o d i c i dena r i P a r i í i s } 
o q u i n d i c i d i n a r i T o u r n o i s . C o s í che una 
¡ ivre Parifis e q u i v a l e a 25 f o l d i T o u r n o i s : 
l a pa ro l a Pa r i f i t a d o p r a n d o í i i n o p p o í i z i o n e 
a Tourmis , a cag ione de l v a l o r de l l a m o 
neta r che era u n q u a r t o p í u a l t o a P a r i -
g i , che a T o u r s . 

U n penny fierling ( u n fold'o H e r í , ) era 
cgua le a t r t d i c i ~ d i n a r i T o u r n o i s : d i m o -
áo che l a l i r a í l e r l i n a l o g l e f e era eguale a 
13 livres , fe i f o l d i , otto d i n . di m o n e t a 
F r a n c e f e ; q u a n d o i l c a m b i o r r o v a v a f i f u i 
p iede d i 54 f o l d i fter. per una C o r o n a F r a n 
cefe d i 60 f o l d i T o u r n o i s ; che f . i V u l t i m o 
ragguagÜO' t r a i ' I n g h i i t e r r a e l a F ranc i a . — 
M a al p re fen te , la C o r o n a Francefe n o n 
e g u a g l i a fe Jion 27 d. ~ ñcr . fu l q u a l piede 
k l ivre e q u i v á l e fo lo a ID d. | - í l e r l . 

_ F o r o n o d a p p o i b a t t u t e de l le m o n e t e d 'o ro y 
di v a l o r e d i 20 f o l d i , e fotco A r r i g o 1 1 ! . 
n-e.l 1575-, a lcune d i a r g e n t o di f i m i l va l t r -
^ : ^ « n i e g ü a l t r i v e n n e r c h i a m a t i 
•franes., e si la m o n e t a i m m a g i n a r i a d i v e » -
to- una. m o n e t a re a le . . V e d i FRANC 

Eg'H » p p « r « f che i Roma-ni- a í t r e s l i ebbe-
m m$. %ez'ic d i r t i o a e i a ck.s di.iama-va.aa 

l i b ra , o íifall*> ch ' era la decima parte del 
lor denarius ; cosí chtamata , perché e q u i 
valente ad un A t , che da pr incipio pela-
va una libra , o fia una l i ra di R a m e . — 
Scaligero aggiugnc , che ufa ron o l ibra co
me un termine d i computo , e non come 
una moneta : L ib r a erat colleÜio nummorum, 
non n u m m u í . Ved i DENARIUS , AS , C 
LIRA . 

L I V R E A , propriamente fignifica un c&-
l o r e , del quale una perfona particolarmen^ 
te s* incapriccia , e col quale egli vuole d i -
ñ i n g u e r s é , ed i fuoi aderenti , o f e r v i d o -
r i , dagli a l t r i . V e d i COLORE. 

Le livree d' ordinario fono prefe dal ca-
priccio , o dalla fantafia di cadauno , ov-
ver c o n t i n ú a t e nelle famiglie per fucce íT ío -
ne . — I Caval ier i antichi r ne' loro tor-
neamenti , fi d i íUngucvano c o n portare 1c 
livree o divife delle loro Dame . C o s í le 
p e r í e m e nobi l i fan portare ai lor domei l i c i 
la l o r o livre a. 

11 P. M e n e í l r i e r , nel fuo t r a t t a t o de*Car-
rofel l i , h a reca to u n a m p i o d e t t a g l i o i n t o r -
no alie raefcolanze d i c o l o r i nelle livree . 
D i o n e f e r i v e , che Enomao fu i l p r i m o che 
i n v e n í b i c o l o r i verde e t u r c h i n o per d i v i -
fa d i que ' f o "da t i , che ne l circo avean da 
r app re fen ta re b a t t a g i i c t e r r e f t r i , e raarittv-
rae. V e d i FAZIONE. 

L a C h i e f a ha anch ' e l la , ne' f i ro i r i t i 9 
diverfi^ colori , o livree , o p i u í í o í í o d i v i f e j 
i l b i a n c o per l i C o n f e í f o r i e per le V e r g m i y 
e n e ' t e m p i d i l e í i z i a ; i l nero per l i Defon8-
í i ; i ! r o í f o p s g l i A p p o ñ o l i e p e ' M a r t i n ; i l 
v i o l e t t o o p a v o n a z z o , per lo tcrapo d i penir-
í e r t z a 5 e d i l v e r d e , in t e m p o d i fperanza . 

A ' t e m p i p i í í a t i le perfone g r a n d i davano ' 
livree a pa recch i , per impegnarli nelle lo? 
conte fe per quel l1 a t ino ; m a cío fu proib. to^ 
c o n lo S t a í . I . H e n r . I V . ed a n i u n o d i q u a l -
fivoglia c o n d i z i o n e , fu p e r m e í T o d i d a r é / / -
vrea ad a l t r i , che ai f u o i d o m e í i i c i , &.c.-

L I U T O * y uno ñ r u m e n t o muficaie d a 
corde , che anticamente non1 avea fe n o n 
c i n q u e o r d i n i d i c o r d e ; m a riel d e c o t i o Bé 
cempo g!ie ne f u r o e o agg iun i iqaa t t ro , cinv-
q u e , o í e l d i p i u . 

* Alc i tn i dirivano h voce dalla Germ'c¡> 
nica Iffutc , che: figmfica' V iftejfo' .• » dm 
la-uten-,. fonare -—Scaligero T rJkchar-m 
la d i r i v a m dall-Arábica ' r allaud-.- ^ 

I ! Imán c o a í U ' . d i ^ x m t o pnincipal i s t : 
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dclla u v o l a ; del c o r p o , o v c n t r e , che Ha 
nove o diec'i c o í l e ; del eo l io , che ha nove 
o dieci tafti , o ^ i v i f i o n i fegnate di corde ; 
e la terta o c r o c i » dove f o n o l c v i t i , och ia r 
v i , per aha re , od abbaífare le corde a 'g iu -
flo t uono . N c l rnezzo deila tavoia v1 é 
« n a r o í a , od un'apertura e un paí laggio per 
51 fuono. V i é p a r i m e n í i un pont ice l lo , od 
uno fcagno, per attaccarvi le corde, ed un 
pezzo d 'avor io tra la teíla ed i l e o l i o , a 
cu i l ' a l t ra ef lremita delle corde s1 adatta . 
N e l fuonarc , fi colpifcono le corde colla 
nian dr i t ta , c colla fin i fl ra íi premono le 
d i v i f i o n i , o t a f t i . . 

I liuti di Bologna fono H ma t i i m i g l i o -
r i ; a caufa del legno , che dicefi aver una 
l ingolare difpofi i ione a produrre un fuono 
do lce . ~~ La t i orí a é un migl iorarnento od 
una giunta d i perfezione del liuto . Ved i 
TIORBA. 

Temperamento del LIUTO , dinota V alte-
razione che richiedefi di fare ncgl ' in teval-
Ji , si i n riguardo delle concordanze, come 
delle difeordanze, affine di renderli piü g i u -
fli su quefto if trumento . 

L I X I V T O S O , o Lix iv ía le nella C h i m i -
c a , s' in t tnde de' Sali ef lrat t i roercé la lo-
7 ¡one o lavatura da' vegetabili abbrnciati .. 
V e d i SALE. 

Sal i Lixiviofi\ fono i fali fiffi delle pian
te & c . eftratt i calcinando le piante , o r i -
á u c e n d o l e in cene r i ; e poi facendo un ran
e o , o lixivium di coteftc ceneri con i ' ac-
q u a . V e d i L I X I V I U M . 

I I Signor Boyie oíferva , che la difieren-
za tra' fali lixivio/i e gH u r i n o f i , confifte in 
que f lo , che i p r i m i cambiano la di í foluzio-
ne del fubl imato ne l l ' acqua comunc i n un 
color giallo , i l che non fanno i feeondi . 
V e d i URINOSO. 

L I X I V I U M , hfeiva, ranno, un l iquore 
fa t to , mediante r i n f u f í o n e di ceneri de! 
legno , e che é p iu o meno pungente o pe
netrante , fecondo che é piíi o meno ira-
yregnato di fali , e di particclle ignee i v i 
abbondant i . V e d i CENERI, 

Quello che refta dopo 1' evaporazione d i 
un tal l i quo re , é c h i a m a í o \xx\ f a l lixiviofo , 
quali fono t u t t i quel l i che fi fanno per inci-
mrazione. V e d i LIXIVIOSO . 

I L ix iv i i fono d i un ufo confiderabile , 
« o n fol nella Medic ina , ma in altre ope-
r a z i o n i j e bifogae , come ne ' lavori d i z u c -

LOB 
chero , nello sbianchire le tele , & c . V e d i 
B l A N C H I R E , Z U C C H E R O , &C. 

L I Z Z A , nelle Giojire , & c . 1' ifleffo che 
L 'tjia . Ved i LISTA . 

L O B O , A O B 0 2 , fra g l i A n a t o m i c i , s' 
applica a ciafeuna delle due parti , delle 
qual i conflano i polmoni . Ved i POLMONI . 

Que í ta feparazione in lobi , é di un ufo 
nella d ü a t a z i o n e d e ' p o l m o n i , facendoli rice-
verc piíi a r i a , t d impedindo che non fieno 
troppo fchiacciati o compreíf i , quando la 
fchiena é piegata. Per que í ia ragione le be-
ñ i e , che í empre fono inc l ína te e prone alia 
t é r r a , hanno piíi lo¿?i ne' l o ro po lmoni che' ' 
g l i u e m i n i : anche i l loro fegato é d iv i fo i n 
/ o ¿ / , laddove que l ío de l l ' uomo é c o n t i n ú a 
te . V e d i T a v . A n a t . ( Splanch. ) íig. 14. 
l i f . ^ . & c . vedi anco FEGATO. 

L O B O panmenti é detto Tapice o l a f o m -
m i t a de l l ' o recch ia ; che é p iu graífo e car-
n o í o , che alcun' altra parte d i eíía . V e d i 
ORECCHIA . 

D u Lauren t d i ce , che la parola lobo, i n 
quelV u l t i m o fenfo, viene dal Greco xco f i t iy , 

vergognare , o vergognarfi , pe rché cgli fi 
dice che quefla parte d e ü ' orecchia divien 
roí ía quando la pe r íona é c o m m o í í a dalla 
vergogna. 

LOBO é un termine adoprato p a r i m e n t i j 
favellando di fructi , e di grani , o d i fe-
menze . 

C o s í la fava , ed i l pifcello , c o n ñ a n o di 
due parti e g u a ü , c h i a r o a t e / o ¿ / , che ne com-
pongono i l c o r p o , e fono coperte della cite
r ior p t l i e . •— E tut te le altre feroenze, an
che le pií¡ picciole fono d i v i f e , come i l p i -
felio , i n due lobi , o due parti egua l i ; co
me ha fatto vedere i l D b t t o r G r e w nella fuá 
Anatomia delle P i a n t e . Ved i FRÜTTO. 

L O B U L O , Lobellus, n e ü ' A n a t o m í a , un 
picciolo h b o . V e d i LOBO . 

C i a í c u n lobo de 'po lmoni é d iv i fo i n d i v e r -
fi lobi m i n o r i , o l obu l i , che fono da ciafeu
na parte a t taccan , a' rarai piü grandi della 
trachea . — Ogn i lóbulo conífa d i un gran 
numero di piccole vefeule rotonde, che han-
no t u t t e una comunicazione 1' una coll1 al
tra . I n queí lc vefeichette entra 1'aria , per 
la trachea nella mfpirazione ; e le abbando-
na ognor di nuovo nell 'efpirazione . V e d i 
T a v . Ana t . {Splanch. ) fig. 14. l i t . &C. 
vedi pur ASPERA , POLMONI , & c . 

L O C A L E j cib che fi fuppone legato od 
anncf-



LOC 
annefTo ad un qualche luogo particolare . 

Vedi LUOGO. r I J ; 7 
C o s í neiia leggc , " f a h á a u lóca le , 

Cioé anneíTa, ad un fondo o poíreíTion libe
ra U n azlone di ofFcfa , o fia una formula 
i n j m i a r u m , per c«lpi o battiure ricevute 
&c. ¿ tranfitoria, e non lócale \ c¡oé , non 
l neceíTario che i l luogo dove é ftata com-
nieíTa l'ingiuria , fia efpofto come cofa fo-
flanziale neíla dichiarazione ; o fe pur cgli 
é cfpofto, il reo non pub attraverfare I'azio-
ne , coa diré , ch' egli non ha commeí ía 
quell' ingiuria ncl luogo mentovato nelladi
chiarazione, e si declinar l'azione. 

LOCALI cojlumiy fono i coftumi proprj e 
pecuiiari di qualche S í g n o r i a , o d' altro di-
flretto, e non conformi a' c o ñ u m i generalí , 
del paefe. Vedi COSTUME. 

Ingiur ia (trefpafs) LÓCALE . Vedi 1'ar-
fiieolo TRESPASS. 

LÓCALE Problema, nella M a t e m á t i c a , é 
q u e ü o , che é capace d'un infinito numero 
di differenti foluzioni; a esgione che il pun
to , che ha da fcioglierlo , fí pub indiffe-
renteraente prendere dentro una certa ara-
p k z z a od c í le fa; e. gr. per tut ío , nella tal 
l inea , dentro la tal figura p i a ñ a , &c. che 
chiamafi locui geometricus. 

U n problema lócale pub eflfere o femplice ^ 
come quando il punto cercato é in una l i 
nea retta ; o piano come quando il punto 
cercato é nella circonferenza di un circo-
i o j o ¡ o l i d o ' , come quando il punto cerca
to é neila circonferenza d' una feziooe có
nica \ o furfolido , come quando il punto é 
nel perímetro d' una linea di una f p e i ü piü 
a h a , ficcome la chiamano i Geometri . Ve 
di L o c u s . 

LÓCALE, O an i f i z i a l e , memoria . Vedi T 
articolo MEMORIA . 

LOCALI Co lo r í , nel dipingere, fono i na
tural! e proprj per ciafcun oggetto partico-
iare in una pittura. Vedi COLORE. 

Sonó cosí detti , per difiinguerli dal chia-
rofeuro, che onninamente conüfle nel ñero 
« nel bianco. Vedi CHIAROSCURO. 

LÓCALE moto. Vedi l'articolo MOTO. 
L O C A Z I O N E , nella Lcgge civile , un 

ati0 per mtzZo di cui una qualche cofa fi 
a í t i t ta , o fi appigiona , per un certo prez-
z o , o penfionc ( r m ) . Vedi RENT, &C. 

I I 2. molo del i 9 hbro á ú D i g e f l o , trat-
ía della Locazione , c della Conduzione. Lo-

LOC 
caño i C conducto fono termini rc lat iv i , c fi 
ufano egualmente per T azione di chi da , 
come per quclla di chi prende in affitto & c . 

Taci ta L o e AZIONE , é quando la perfon* 
che prende, continua le penfioni, o gli af-
ñ t í i al di la del termine prefiíTo nella loca* 
zione ; lo che , per la leggccivi le , gli é per-
meífo di fare, almeno per lo fpazio di ua 
anno, & c . 

L O C H , o LOHOCH * , nella Farmacia 
una compofizione di una mezzana confiften-
za tra un Siroppo, ed un molle elettuario ; 
che principalmente ufaíi per i mali de' pol-
moni . 

* L a voce e originalmente Arábica ; m » 
dura tuttavia nella pr ática e nelV ufo de» 
gli Spsz ia l i . 

I Lat in i lo chiamano UnBuí , ed i G r c -
ci ixKuy^a , a cagione che la maniera di. 
prenderlo , é lambendo, o leccando. V e d i 
LINCTUS, ed ECLEGMA. 

L O C H I A , A O X I A , Tevacuazioni con-
feguenti al parto di una donna. S ú b i t o 
che Putero é alleggerito del fuo pefo ; le 
fue fibre, c quelle del peritonseum, de 'mu-
fcoli dell'addomine, &c. che erano ftatiol-
tre mifura diíiefi durante V ultimo perioda 
della geftazionc o gravidanza , cominciano 
a contrarre fe ftcífe, ed i loro vafi ; partí-
colarmente 1'útero , che per cotal mezza 
efpclle il fangue in eífo raccolto . D a pr i 
ma s ' evacúa puro fangue , ed in notabile 
quaatita: pofeia egli é un fangue jpiíi dilu
to e men puro , e viene fuori piu fcarfa-
mentei alia fine diventa vifeido , pallido , 
&c . Quefte evaeuazioni fi chiamano i /o-
c h i i , o le purgazioni dopo il parto. 

L C C I S communibus . Vedi 1' articolo 
COMMUNIBUS . 

L O C U L A M E N T U M , nella botánica , 
dinota una cel ia , od una fpartizione inuoa 
filiqua, o in un gufcio di femenze, perfiar-
vi entro il femé d'una pianta. Vedi SEME. 

I n alcune piante, troviamo folo un locu-
lamentum in un gufcio j in alírc due, t r e , 
o pi i i . 

L O C U S , Luogo , in un fenfo genérale . 
Vedi l'articolo LUOGO. 

LOCUS Geometricuí , dinota una linea » 
per mezzo della quale fi feioglie un pro
blema lócale o indeterminato. Vedi LÓCA
LE Problema, e GEOMÉTRICO. 

U n locuf & una linea , ogni di cui pun
to 
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to pub egualmente feiogliere un problema 
indeterminato. — Se una linea retta bsfta 
per la coñruzione dell' equazione , egli é 
chiamato locus ad reffiam ; fe un circolo , 
locus ad c i rculum; fe una parábola, locusad 
parabolam; fe un elliffi , locus ad ellipfim , 
e si del refto dclle fez ion i coniche. 

I loci di quelle cquazioni che fono linee 
rette, o circol i , dagli antichi eran chiama-
t i loci p l a n i ; c di quelle che fono parabole, 
iperbole, &c. loci f o l i d i . 

Wolfio ed altri moderni dividono i loci 
piü cómodamente in ordini , fecondo i l nu
mero di dimcnííoni alie quali le quantita 
indeterminate fi elevano. •— C o s í , fara un 
IGCUÍ del primo ordine ^ fe 1'equazione x 7=z 
a y . c . Un locus del? ordine fecondo ^ o qua-
drato, fe y1- zzza x , ovvero y ^ i z n a% >—x2 , 
^.c. U n locus del terzo ordine , o cubico ) 
f e ^ 2 = ^ 2 A ' , ovvero / 2 = , &c. 

Per meglio concepire la natura del locus, 
fupponete due ignoíe e variabili linee rette 
A P , P M , ( T a v . A n a l i f u , fig. 20. 30 . ) 
che fanno un dato angolo A P M 1' una 
coll' altra ; Tuna delle quali , come A P t 
chiamiamo avente un'origine fifTa nel 
punto A , cd eflendentefi indefinitamente 
lungo una retta linea data in poíízione ; 
l 'ahra P M , che chiamiamo y , continua
mente muíante la fuá pofizione, ma fempre 
parallela a fe lleíTa. Una equazione che fo-
lo contenga quefte due ignote quantita x 
c d j / , frammifehiate con quantitadi note , 
che efprima la relazionc di ogni variabüe 
quantitb. A P ( x ) verfo la fuá corrifponden-
te quantita variabüe P M ( 7 ) : la linea che 
pafla per le eñremitadi di tutt i i valori di 
y , cioé per tutti i punti M , é chiamata 
un locus geometricus , ed i l locus di cote fía 
equazione in particolare. 

Tutte l'equazioni, i (jui loci fono ú ú p r i -
5570 ordine , fi poííono ridurre a qualcuna 

delle quattro feguenti formóle: 1 . y ^ z — * 
a 

b x 

LOG 
eíferc ridotía a queü'efpreíTionc c tut t i 

a 
i termini noti a quefía <r. 

I I locus della prima formóla eífendo g ü 
determinato : Trovare quello della feconda, 

b x . 
y = ^ c ; nella linea A P , ( fíg. 31. ) 

a 
préndete A B r r ^ , e tírate B E = : ¿ , A D 
= parall. a P . M . Sull'ifieíTo lato A P , 
tírate la linea A E d'una lunghezza indefi
nita verfo E , e l'indefinita dritra linea D M 
parallela ad A E . l o d i c o , che la linea D M 
é i l locus delía predetta equazione, o formo-
la ; imperocché fe la linea P M fi deferiva 
da qualche fuo punto M parall. ad A Q , i 
trian£;oli A B E , A P F , faranno fimili : e 
percib A B O ) : B E C ¿ ) : : A P ( a ) : P F 

b x 
= — ; e confeguentementePM ( ^ ) ~ P F 

a 

c ' 3 -y — '—, - ~ c - 4 ' y z=t c 

b x 
> . Dove la quantita ignota/ é íuppofla 
fempre eííer sgombra da frazioni, elafrazio-
nc che moitiplica Talíra quantita ignota x , 

Per trovare ¡1 locm della terza forma , y 
bx 
—^-c , procedete cosí : AíTumet^ A B 
a 

~ a , ( f í g . 3 2 . ) e tírate le linee rette B E r r ; 
b, A D = c , parall. a P M . i ' una da ua 
lato A P , e 1'altra su l 'altro lato; e per l i 
punti A , E , tírate la linea retta A E d'una 
lunghezza indefinita verfo E , e per i l pun
to D , la linea D M parallela ad A E : dico , 
che la retía línea indefinita G M fara i l locus 
cereato ; imperocché avererao fempre P M 

^ ) = = P F ( ^ ) ~ - F M . . 

Finalmente, per trovare il/oc»/della quar-
¿ x 

ta formóla , / = : c ; in A P ( fig. 33. ) 
a 

préndete A B = ¿7 , e tírate B E r r : ¿ , A D 
— c. parall. a P M , Tuna fur un lato A P , 
e l'altra su l 'altro lato; e per l i punti A , 
E , tírate la línea A E indefinitamente ver
fo E , e per lo punto D tírate la linea D M 
parallela ad A E . Dico, che D G fara i l lo
cus cereato; imperocché fe la linea M P fia 
tirata da un qualche punto M di eíTa, pa

rall. 
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,11. ad A Q _ , averemo fempre P M d i ( / ) 

L O C 

= : F M ( O — P F m 
ioci del primo 

1 Z 7 
M P, che fa un angolo A P M coa M P • i 
t r iangoi i A B E , A PF, í 'aranno fimili -
cib A B ( w ) : A E U ) :: A P A F . 

D i qu i appar, che t u t u 
grado fono dr i t te linee che fác i lmen te fi 
poíTono t rovare , perché tu t te le loro equa-
2Íoni fi poíTono ridurre a qualeuna deile pre-
c tdent i f o r m ó l e . 

T u t t i i loct del feconúo grado íono lezio-
coniche, c i o é , o la p a r á b o l a , o i l c i r -

c o l ó , o r e l l i f f i , o l ' i p e r b o l a ; fe dunque 
fia data un 'equaxione , i l cui locus fia del 
í econdo grado , e richieggafi di deferivere la 
fezione cónica , che n ' e \\ locus; pr ima de-
í c r i v e t e una parábola , un ' elliífi , ed un ' 
iperbola , c o s í , che 1'equazioni efpr iment i 
le lor n a t u r a , fieno quanto mai é poíTibi-
] e , compofie ; a fine di ottencre equazioni 
o fo rmóle genera l i , con efaminar le pecu-
I ta r i proprieta delle qual i poffiam conofee-
l e a quali d i quefte fo rmóle la data equa-
«zione debbe aver riguardo ; cioé quale del
le fezion i coniche fara i l heus dell1 equazion 
propof ia . — S a p u t o q u e f t o , c o m p á r a t e tu t 
t i i t e rmin i delT equazione propofta coi ter-
m i n i della f o r m ó l a genéra le di quella fezio
ne c ó n i c a , che avete t r o v a í o che fara i l lo
cus della data e q u a z i o « e ; col qual mezzo 
tpoverete come deferivere la fezione che é 
i l locus delT equazione data . 

Per efempio j Sieno AvP ( y ) , P M ( ^ ) , 
Imee rette ignote e v a r i a b i l i , ( f i g . 5 4 . ) e 
fieno d á t e l e linee rette m , n , p , r ^ f : 

N e l l a linea A P prénde te A B = : w , e t í 
rate B E = « , A D = : r , parall . a P M ^ e 
per i l -punto A tirate A E = : u , e per i l 
punto D , la indefinita linea retta D G pa-
rallela ad A E . I n D G prénde te D C = / , 
e con C G , come un d i á m e t r o , avente le 
fue ordinate parall. a P M , e la linea G H 
= p ) come i l p a r á m e t r o , deferivete una 
parabola C M : allora la porzione di e í f a , 
in>chiufa n e l l ' angolo P A D , faríi i l locus 
della formóla gené ra l e feguente 

2 » n n m r 
y y * y - \ — x x iTy - j — Ar- f = o . 

m m m m 

x + p f . 

I m p e r o c c h é fe da un qualche punto M 
d \ coteí la porzion€ v i fi t i r i la linea r e t í a 

Tom. V. 

ex 
o D G = — . Ed A B ( m ) : B E ( ^ ) : : A P 

m 
n x 

O ) : P F = : — . E confegue í i t emen te G M , 

o P M — P F ~ F G . = r / 
n x 

e C G 
m 

ovvero D G — D C r z : — « — s. M a per la 
m 

nattura della pa rábo la GM2 r r C G x C H , 
la. qual equazione d i v e n í e r a quella della for
m ó l a g e n é r a l e , mettendo i va lo r i l e t t e ra l i 
di cotefte l inee, 

I n o l t r e , fe per i l punto fiífo A deferive-
rete i ' indef in i ta retta linea A Q ( f i g . 35 . ) 
parallela a P M , e prenderete A B = z m , & 
tirerete B E = « parall. ad A P , e per l i 
pun t i determinati A , E , la i i n e a A E r r c ; 
e fe in A P prenderete A D r z : r , e t irerete 
P indefinita retta linea D G parall. ad A E., 
e prenderete D C = : J : quefto eífendo f a t t o , 
fe col d i á m e t r o C G , le cui ordinate fono 
parallele ad A P , e co l p a r á m e t r o la linea 
C H ~ p , deferiverete una pa rábo la C M ; 
la porzione d i .queña parábola contenuta neir 
angolo B A P fara 'ú locus d i quefia feconda 
equazione, o f o r m ó l a . 

2 » n n 2nr 
x x — ^ x - f ^ — — 2 » " ^ + — y~\*rrzzo, 

m m m m 

ep 

m 
I m p e r o c c h é fe la linea M Q t i r i f i da u n 

qualche punto M , i v i , parallela ad A P ; allor 
fara A B ( m ) : A E : : A Q. ovver P M ( 7 ) : 

ey 
A F o D G = — . Ed A B ( m ) : B E ( » ) :: 

m 
n y 

A Q ( 7 ) : Q F = — . E p e r c i b G M , o Q M 

n y 
— Q .F — F G — x r ; e C G , o D G 

- D C 
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— y . E cosí per la proprietu. 

m 
comune della pa rábo la v o i averete la prece
dente feconda equazione, o f o r m ó l a . 

C o s í par iment i íi po í íbno trovare genera-
l i equazioni , o formóle per le altre í ez ien i 
coniche . 

Ora fe rlchieggafi d i delineare la para-
b o l a , che t roviamo effere i l locus di queí ia 
equazione propoftayy — m y — bx - \ -ccz=:o\ 

/ c o m p á r a t e ogn i termine deila prima formo-
la coi t e rmin i dell ' equazione, pe rché y y 
i n ambedue é fenza f r a z i o n i ; ed allora fa-

2 n 
rk z r o , pe rché i l rettangolo y ^ non ef-

m 
fendo nella equazione propofla , i l detto ret
tangolo pub flimare come mol t ip l ica to 
per o ; donde o, ed m ~ perché la 
linea A E cadendo i n A B , c ioé i n A P ncl-
Ja c o í í r u z i o n e della f o r m ó l a , i punt i B , 
coincidono . Laonde , d i í i ruggendo t u t t i i 

n 
t e r m i n i affetti d i — nella f o r m ó l a , e M i -

• • ' m - ' '' • 
tuendo m per e , ot terremo ^ j / — 2 r y ~ px 
^~Yr-\ -<ps•=.(} . J n o l t r e , comparando i ter
m i n i corrifpondenti — 2r)/, e — 2^7, come 
p u r é ' — p x ; e — bx^ abbiamor e p ~ b , 
e comparando i t e rmin i ne 'quai non v ' é a l -
cuna delle ignore quant i ta x , y , acquiftiarao 
r r -^pszzzccy e fo í l i tu indo ¿1 & ^ , p e r r & / > , 

ce — aa 
a l lorfara s s , c h e é un'efpreffione 

d 
negativa quando a é maggiore che c , fic-
come qu i fi fuppone. E ' non fa di raeñieri 
comparare i p r i m i t e rmin i 7 7 ed y y , perché 
fono g l i fleííiííimi. Ora i valor i á i n , r ) , x , 
eflendo cosí t rova t i , i l ¡ocus cercato pub 
co í l ru i r í i per mezzo della coflruzione delia 
f o r m ó l a , e nella maniera feguente. 

P e r c h é B E ( » ) — o , ( f i g . 3 6 . ) i punt i 
B , E , co inc idono , e la linea A E cade i n 
A P ; t í r a t e adunque per i l punto fiífo A la 
l inea A D ( r ) = : ^ parallela a P M , e t í 
rate D G parallela ad A P , ín cui prende-

a a — ce 
te D C ~ s ; poi con D G , co? 

k 
me d i á m e t r o , le cu i ordinate fono rette l i 
nee parallele a P M , ed i l p a r á m e t r o la l i -

nea C l i ( />) = ^ ; de í c r ive íe una p a r á b o l a : 
D i c o , che le due porzioni O M M , R M S , , 
d i cffa , contenute ne l l ' angolo P A O , for
mato dalla linea A P , e dalla linea A O 
t i rata parallela a P M , faranno i l locus della 
data equazione, fíceome fác i lmen te é pro-
v a t o , Se i n una data equazione , i l cui .lo
cus é una p a r á b o l a , x x é fenza frazione; 
allora i t e rmin i della feconda formóla deb-
bono eífere comparati con quel l i della data 
equazione. 

E tanto baíli per quel che riguarda i l 
m é t o d o di c o ñ r u i r e i loci d e ü ' e q u a z i o n i che 
fono fezioni coniche . Se ora .fia data u \ f 
equazione , i l cui locus é ^na fezione có
nica ; e ricerchifi la particolar fezione, d i 
cui c l i ' é i l locus: T u t t i i t e rmin i della da
ta equazione eífendo trafportati ad un la
to , cosí che Taltro fia eguale a o , v i faran 
due cafi „ 

Cafo 1. Quando i l rettangolo x y non vé 
nella data equazione. IO. Se o y y , o x $ 
fono nelia medefima equazione, i l locut fa-
rk una p a r á b o l a . 2o. Se ambedue, x x y ed 
y y fono nell 'equazione , coi medefimi fe-
g n i , i l locut fara u n ' e l l i f f i , od un circolo . 
3o. Se x x ed y y hanno difFerenti f egn i , i l 
locus fara u n ' i p e r b o l a , o le fezioni oppofte 
per rapporto ai lor d iametr i . 

Cafo 2. Quando i l rettangolo x y é nella 
data equazione. i 0 . Se né i ' u n né l ' a l t r o 
de' quadrati x x , 0 7 7 , o folamente u n o d i 
eíTi é nella medefirna , i l locus di ella fara 
un'iperbola i ra l e a f i n t o t e . 20. Se 7 ^ ed x x 
v i fono , con differenti fegni , i l locus fara 
un ' i pe rbo la , per rapporto a' fuoi d i a m e t r i . 
3o, Se ambo í quadrati x x eá y y fono nel l ' 
equazione, co' medefimi fegni , vo i dovete 
fgombrare i l quadrato y # da frazioni ; ed 
allora i l locus fara un' iperbola , quando i l 
quadrato di Y la frazione mol t ip l icante x y % 
é eguale alia frazione mol t ip l icante x x ; fa-
rk un ' el l ipfi , od un circolo , quando 1' iftef-
fo é minore 5 ed un ' iperbola, o le fezioni 
oppofle , per rapporto ai lor d i a m e t r i , quan» 
do maggiore . 

L O C U S T i E , é un termine ufato da' Bo-
t sn ic i , per additare le tenere e í i r e m i t a d i 
de' rami degli alberi 5 quali erano que l l e , 
onde alcuni credono che San G iovann i i l 
B a t t i ñ a fi cibafle nel deferto. V e d i ACRI-
DOPHAGI. 

A l c u n i chiamano pur locuft* > le ba rbe , 
e le 
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<é íe femenze pendule della vena , edei gra° 
m i n a paniculata; a quali tal nome íi d a , 
per cagion della lor figura , che alcun poco 
raíTomigl ia a quella d i una hcufia, o caval-
letííi 

L O G A R I T M I *5 g l ' i n d k i delie ragioni 
de' numeri g i l un í verfo g l i a l t r i ; o v v e r o , 
una ferie di numeri ar t í f ízial i procedenti i n 
proporzione a r i t m é t i c a , corrifpbndenti ad 
a l t r e t t an t i a l t r i procedenti i n proporzione 
g e o m é t r i c a ; efcogitati per agevolamento e 
per ifpeditezza del ca lcólo . V e d i NUMERO S 
INDEX, PROPORZIONE, & c . V e d i anco ME-
SOLOGARITMO » 

* L a voce e jormata dal Greco Koyoí r a t i o , 
ed c(pi9[xoí , numero f q . d. ragione de"1 
numen 

I LOGARITMI fono flati comunemente 
def ini t i numerorum proportionalium cequidiffe-
rentes comités ; va& quefla definizione dal D r . ' 
H a l l e y , e da Stifelio é ñ i m a t a dife t tofa; e 
pero effi piu aecuratamente definifeono i lo-
g a r i t m i j ^ ^ í indici od efponenti delle ragio
n i de numeri ; la ragione eífendo coníidera-
ta come una quanti ta fui generis , comin -
ciando dalla ragione di egualita , ovvero i 
ad 1 = 0 ; ed eífendo affermativa quando la 
ragione va crefeendo , e nega t iva , quando 
va d e c r e í c e n d o . 

L a natura ed i l genio de' logarhmi fácil
mente comprenderaíTi da quel che fegue:-— 
U n a ferie di quant i tadi che crefeono, o de-
crefebno fecondo la med-efima ragione, chia-
maí i una progreffione geométrica e. gr. i . 2. 
4. 8. í ó . 32; & c . U n a ferie di quant i tadi che 
crefeono o deerefeono , fecondo lamedefima 
difFerénza,- chiatnafi una progrejfione a r i tmé
t i c a ; e. gr. 3. (5. 9. 12. 15. 18. 24. O r a , fe 
d i fotto ai numer i procedenti in una ragio
ne g e o m é t r i c a , fe ne aggiungano altret tan
t i d i q u e l l i ; procedenti in ragione a r i t m é t i 
ca ; quefti u l t i m i fono chiamat i i logari tmi 
de' p r i m i . 

Supponete, e. g. due progreffioni 

Geomet. f¿ 2 .4 . 8. IÓ. 32. 64. 128. 2 5Ó. 512. 
A n t t n e t . o. 1 . 2 .3 . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

L o g a r i t m i . 
0 fara i l logaritmo del p r imo t e r m i n e , c ioé 
1 ; 5 > del ¿ o . 3 2 . 7 ¡1 i o g a r ¡ t m de l l 'Sv0 , 
128. & c . 

^La dot t r ina e Tufo de l o g a r i t m i , fi pub 
concepire dalle feguenti p r o p o f i z i o n i . 
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1 ° . Se i l logar i tmo dei runi ta c o , H l o 

gar i tmo del faBum o del predotto fa ra eguale 
al ia fomma de'1 l o g a r i t m i ¿/« [aflores. — I m -
pe rocché come 1'unita é ad uno de' f avo 
res, cosí é l ' a l t r o faftor al p rodo t to . D i 
maniera che i l logaritmo d e l l ' u ñ i t a eífendo 
o , la fomma de' logaritmi dei fa í lores debb' 
effere i l logaritmo del f a ñ u r a o prodotto tf. 
e. d. 

Q u i n d i , poiché i fa6lores d i un quadra-
to fonoeguali l ' u n a l l ' a l t r o . c ioé unquadra-
to é i l f a d u m o i l prodotto della fuá radi-
ce mol t ip l ica ta in fe ñ e í f a ; i l logaritmo del 
q u a d r á t o fara doppio del logaritmo á d h ra-
d ice . 

N e l l a íleífa maniera egli appar manife-
fío,'chc i l logaritmo del cubo é t r i p l o ; del 
biquadrato , quadruplo ; della quin ta poten
za quintuplo ; della fefta, f e í lup lo , & c . del 
logaritmo della radice . ' 

L ' u n i t a adunque é all 'efponente della po
tenza , come i l / o ^ r / í w o della radice al loga
ri tmo della potenza . 

C o s í che i l logaritmo della potenza fi h a , 
fe i l logaritmo della radice fia m o l t i p l í c a t o 
per i l fuo efponente; ed i l logaritmo della ra
dice fi h a , fe i l logar i tmo della potenza fia 
divi fo per i l fuo efponente. 

E di qua d i r i v i amo uno de5 grandi uíl de' 
logari tmi •> che é fpedire e facilitare la b i -
fogna della molt ipl icazione , e del l ' eflra-
zione delle r a d i c i ; la pr ima delle qüa l i qu l 
fi compie con la mera addizione, e la fe-
conda colla molt ipl icazione . — Cos í 3 , 
fomma de' logaritmi 1 , e 2 , é i l logaritmo 
d i 8 prodotto d i 2 e 4 . — I n fímil gu i -
fa 7 , fomma de3 logaritmi 2 e 5 , é i l loga
ritmo d i 1 2 8 , prodotto di 4 e 3 2 . — P i u ; 
3 logaritmo della radice quadrata 8 , é la 
meta del logari tmo di <5, radice quadrata 
di 64 ; e 2 logaritmo della radice cuba 4 , 
e fubtr iplo del logaritmo 6 della radice cu
ba ¿ 4 . ' 

2o. Se i l logaritmo del t unita % o , i l lo
garitmo del quoziente farh eguale al ia diffé-
renza de' l oga r i tmi del divifore e del dividen
do . — I m p e r o c c h é come i l divifore é al 
d iv idendo , cosí é 1'unita al quoziente ; per-
cib i l logaritmo del quoziente é un quar-
t o numero equ id i í fe ren te ai logaritmi del d i 
v i f o r e , del d iv idendo, ed al logaritmo dell 
im i t a . Eí fendo ^dunque i l logaritmo del l 
uni ta o , la dl í fe íenza del logaritmo del d i -

S 2 v i fore 
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^ l i b r e e á i q u t l l o del d iv idendo , é i t / o ^ r / f -
mo del quoziente . g. e. d. 

D i qu i appare un a l í ro grande vantag-
gio de' l o g a ñ t m i , c i o é , l 'abbreviare e fpe-
dire che fanno la bifogna della divifione , 
ed i l compierla per raeizo d i una mera fot-
t r az ione . E . gr. 2 , differenza t fa 7 | 5» 

N u m . Log. 
M o l t i p l i e a <58 1 .83250 

per i l 1 .07918 

L O G 
h i \ logaritmo del quoziente 4 , da i í 8 p^r 
32. I n fimil guifa , 5 differenza tra 8 e 3 , 
í i l logaritmo del quoziente 32 , da 25^ 
per 8. 

U n efempio, o due renderanno ovv io T 
ufado1 logaritmi neila mol t ip l ioaz ione , n e l b 
d-ivifione, & c . 

N u m , Log. 
D i v i d i 816 2 . 9 1 1 Ó 8 . - 9 

per 12 1 . 0 7 9 1 8 » 9 

816 2 .91168 

0 . 9 5 4 2 4 
o. 95424 

2 w . 8 i 2 ) 1 . 9 0 8 4 8 ( 0 . 9 5 4 2 4 . R . Q u . 

L e proprieta de' logarkmi fin ora raento-
m e 5 ed i loro varj ufi , vengono offervate 
c n ó t a t e da S t i fe l io : ma tu t t e fono inferió-
l i r a í f a i a l l ' ufo de' h g a r i m i nella t r igono-
m e t r i a , che pr ima fu fcoperto dai L o r d 
J^apier . 

Trovare i l logar i tmo d ogni numero , e 
cofíruire un canone de* loga r i tmi per i numerl 
na t&raU. — I o . P e r c h é 1. 10. 100. 1000. 
10000 . & c . coftkuifeono una progreffione 
geomei r iea , i loro logaritmi fi poífono pren
dere ad arb i t r io ^ per poter dunque efprime-
re i logar i tmi de' numer i in termedi i pe rv ia 
d i f razLoni d e c i m a l i , p r é n d e t e 0 .00000000 , 
I , OOOOOOOO y 2.- OOOOOOOO , OOOOOOOO , 
4. © o o o o o o o , & c . — 2o. manifefto che 
per quei 'q.siat tro numeri che non fono con-
renu t i nella fcala della progreffione g e o m é 
t r i c a , i g iuf t i logar i tmi non fi po í fono ave-
re : pu ré aver íi po í fono tanto p ro í í imi al 
v e r o , che j in quanto a cofe d i u f a , fa-
ran né piü né meno cos í buoni e al b i -
fogno , come fe foffero rigorofamente giu^-
fli. — Per far vedere q u e í l o , fupponete che 
íia r ichieno i l hgaritmo á ú n^mtxo 9 : t ra 
ü ooooooo e 10. ooooooo , t r ó v a t e un me
dio p r o p o r z i o n a í e , e tra i loro logaritmi 
0. 0 0 0 0 0 0 0 0 , e 1. 00000000 un medio nu
mero equidifferente , che ne íara i l logaritmo, 
c ioé , d i un numero che eccede tre d i 
• ~ L ± = J L Í 7 r ^ 1 % Pero i f l ü r imoto da 9 . 
Fra 3 e 10 , t r ó v a t e adunque un altro me
dio p r o p o r z i o n a í e , che s' a c c o ñ i un poco 

d8 1 ,83250. Q u . U 

9 0 . 9 5 4 2 4 -
Q 0.95424.,' 

— 9 ó. 95424. 

Cubo 729 3 ) 2 . 8 6 2 7 2 , ( 0 . 9 5 4 2 4 
R . Cub. 

piu da v ic ino a , e tra IO. e que í lo me
dio , un al t ro ancora; e si v ia v í a tra i nu
mer i immediatamente al di fopra, e imme 
diatamente al d i fotto di 9 , finché' a r r i -
viare a 9 ° " o1 o o ° ¿"5-5- \ ^ h e non eífendo 
una mill ionefiraa parte d i 9 , i l fuo loga
ritmo , f i p u b , fenza error fenf ib i lc , pren
dere da q u e l b del 9 fteíío. Cercando adun
que in ciafcun cafo i logaritmi delle medie 
proporzionali , averete alia fine 0 .954251 , 
che é qwanto m-aí fi poífa v ic ino al ver-o 
logaritmo d i 9 . 30. Se i n fimil guifa v o i 
t r ó v a t e medie proporzional i t ta 1. ooooooo 
e 3 . 1 -Ó22777 , ed a í fegnate logaritmi con-
ven ien t i a ciafcheduno , averete alia fin-e 
i l logaritmo del numero 2 , e si del reflo . 
.— 4 ° . N o n fa pero bifogno d i prenderfi co-
í a n t a briganeU' i n v e ñ i g a r e i / o ^ m m / d i t u t -
t i i numer i ; pe rocché quel l i che confiano 
di par t i a l iquote , f e n d o d i v i f i , eda l t r i f cam-
bievolmente mol t ip l icandof i 1'un 1 'a l t ro , s 
^ t o logaritmi fác i lmen te fi t rovai io . -—Co
sí fe i l logamtmo del numero o fia biífeca-
to , averemo i l logaritmo o, 47712125 del 
numero 3 . 

I G l ' I n d i c i , o íe caratterifiiche de' loga:-
r i t m i , corrifpondono alia, parí-e denomina
t iva de ' numer i n a t u r a l i , come l 'a l t ro nume
ro del / o ^ m m o corrifponde alia parte deno
mina t iva del numero : cioé T Índice mofira 
la denominazione , od i l luogo d e l l ' u l t i m a 
( o d'eira man finifira) figura del numero , 
e c o n f e g u e n í e m e n t c di tu t to i l refto « r í i 

C o s í 
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C o s í a , affiífo ad un logaritmo r d i nota cite 
I ' u l t i m a figura del numero , a cui i l loga
r i tmo corrifponde , non é mente d i ñ a n t e 
Ci . e. é n e l ) luogo delie u n i t a . L ind-ice i 
m o í \ r i r 1'ultima figura del fuo numero^ ef-
fere d i ñ a n t e i luogo dal luogo dell unita , 
i . - e. effere nel luogo delie decine, e confe-
guentemente i l numero ñeíTo eflere o 10 ,, 
© qualche numero tra q u e ñ o e 1 0 0 , e Ú 
degli a l t r i i n d i c i . — Q u i n d i t u t t i i nume-

cbe hanno TideíTa denomina t iva , ma r i 
n o n Tiftefle pa r t í n u m e r a í i v e , come t u t t i i 
nuraeri da i fin a 1 0 , da 10 fin a i o o r 
& c . averanno l o g a r i t m i , g l ' i n d i c i de 'qua l i 
fono g.li í leffi , ma gJi a l t r i numeri diffe-
j e n t i . Piü , t u t t i i numeri che hanno Tiftef-
fa parte numerat iva , ma non la fteíta de
nomina t iva , averanno differenti i n d i c i ; 
ma i l refio de' logaritmi TifieíTo. Se u n nu
mero é puramente decimale, al íuo logaritmo 
é affiiíb un índ i ce nega t ivo , che mofira la 
difianza della fuá prima figura denominat i 
v a , dal luogo delie u n i t a . — C o s í i l loga' 
r i tmo del decimale 25Ó é 1 . .40824 , del de
c i m a l e , 0256 é 2 . 4 0 8 2 4 , &C. 

I I p r imo canone á t ' logaritmi per i nume
r i natural r , da 1 fin a 20000 , e da 90000 a 
100000 , fu coflrui to da Henv Br iggs , con 
approvazione del l ' f í i v e n t o r e i i Lord N a -
pier , e la maniera di co f i ru i r l i mof i ra ía . —-
I I ckafma, o fia T in te rva lk ) tra 20000 e 
90000 , fu r i empiu toda Adriano U l a c h . — 
N e l l e tavole ordinarie abbiamo folamente 
un Canone da 1 fin a 10000 . — V i fono 
varj a l t r i metodi di cofiruire i logar i tmi , del 
D o t t o r H a l l e y , di M . Cotes , del Do t to r 
B r o o k , d i T a y l o r & c . c h e i l Lettore trovera 
nelle Tranfaz. Filofof, 

T V o i w t f l o g a r i t m o per urí numero, m'ag-
glore d i qualunque del canone' ordinario, ma 
minore d i IOÓCOOOO . —Refecate quattro 
figure fulla finiftra del dato numero , c 
cé r ca t e i l logaritmo nella t avo la ; aggiugne-
íe tante uni ta a l l ' í n d i c e , quance figure vr 
r imangono fu l la 'd r i t t a ; fotE'raete i l / o ^ ^ m ^ í ? 
trovato da quello che immediate lofeguita-, 
wella tavola : a l lor , come la differenza de' 
nuraeri- nel canone, é alia tabulare diftan-
2a logaritmi corrifpondenti ad eífr , co
sí fono fe figure r imanent i del dato nume
ro alia logari tmica differenza; che , fe cib 
11 aggiugner l al logaritmo dkm'zi t r ova to , la 
í o t u r n a fara i l logaritmo cé rca t e . S^tofénl* 
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tSji v . gr. qhe fi dimandi i l logaritmo deí 
numero 9 2 3 7 5 . Refecate le 4 figure 9 2 3 7 , 
e alia caratterifiiea del logaritmo corrifponden-
te a d e í f e , aggiugneteun'unita, allor, 

D a l logarit. del num. 9238 
S o t t r a t . / o ^ r / í . num. 9237: 

Refta la tabular differenza 
JO — 4 7 1 — 5 

5) 2 1 

3-96S5309 

47 Í 

, 2 3 5 
Ora al logaritmo 1 4 . 9 Ó 5 5 3 0 9 
Aggiugnete la differenza trovata 235. 
L a f o m m a é i l logarit. richiefto 4 . 9 Ó 5 5 5 4 4 
Trovare i l logari tmo ¿T unajrazione , — Sot-

traete i l /o^^r/íwo del numeratore , da quello 
del denominatore, ed al refiduo prefígete i l 
fegno di f o t t r a z i o n e — C o s í fupponete che 
fi ricerchi di t rovare i l logaritmo della fra-
zione -f-, 

Logaritmo di 7 r r r o . 8450980 
Logaritmo di 3 = 0 . 4 7 7 1 2 1 3 

Logaritmo d i o. 3(5797(57 
L a ragionc della regola é . Che una fra-̂  

zione eflfendo i l quoziente del denominato
re divifo per i l numeratore ; i l fuo / o ^ -
m m o debb'effere la differenza ¿ ¿ l o g a r i t m i 
di queñ i due ; cosí che eííendo^ i l numera
tore í b t t r a t t o dal denominatore , la diffe
renza diventa negat iva . — S t i f e l i o oíferví),-
che i logari tmi&\ una frazione propria , deb-
bono fempre eflere nega t iv i , fe quello del l ' 
un i t a é o i l che é e v i d i n l e , una frazione ef-
fendo minore che u n o . 

Quan to alia frazione improp r i a , v . g** 
•f-, i l fuo numeratore eífendo maggiore che 
i l fuo denomina tore , i l fuo logaritmo ñ w e -
r a , fottraendo i l logaritmo d e l l ' u l t i m o , da 
quello del p r i m o , 

I I logaritmo di 9 ! = o. 9542425 
Logaritmo di 5 = 0 . 5989700 

Logaritmo -f-rz: o. 2552725 

Nell ' i f te f fa maniera fipub un logaritmo d i 
un numero m i f t o , come 3-7, t rovare , fen-
do egli pr ima r idot to i n una frazione i n i ' 
propria o | * . 

Trovare i l numero conifpondente ad un lo
gar i tmo maggiore di qualunque nella tavo-

— P r i m a dal d ^ ó l o g a r i t m o f o t t r áe t e 
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I I hgarmno - ¿\ i o , o d i IOO , o d¡ TOOO ,-
o di IOCCO , finché avete un logaritmo chz 
non ecceda i confini o T eftefa della tavo-
Ja; t r ó v a t e i l namero c o r r i í p o n d e n t e aque-
jfto , e mol t ip l ica te lo per i o r o 100, o 
1000, o IOOOO; ií prodotto é i l numero r i 
ce reato 

Sapponete per efempiOj che fi r icerchi ti nu- ' 
mero carrifpondente al %árr />mo7 . 7 5 8 9 9 8 2 ; 
fottraete i l logaritmo del numero 1 0 0 0 0 , 
che é 4; 0 0 0 0 0 0 0 , da 7 . 5 8 9 9 8 2 ; i l reíi-
duo ¿ 3 . 7589982 , i l numero corrifpondente 
al quale é 5741 ~ 0 , queflo raoitiplicato-
per 10000 , i l prodotto é 5 7 4 1 1 0 0 , che é 
i l numero r i ch ie f lo . 

Trovare i l numero corrifpondente ad un lo
garitmo negativo. — A I dato logaritmo ne
g a t i v o , aggiugnete T u l t i m o /ogíwVwo della 
• tavola, o quello del numero 1 0 0 0 0 ; i . e, 
fottraete i l p r imo dal fecondos-e t r ó v a t e i l 
numero corrifpondente a l r e f iduo ; quefli fa-
ra i l nurneratore della frazione, i l cui de-
nominatore fara 10000 ; v . gr. fupponete 
che fr richiegga d i trovare la fraziene cor
rifpondente ai logaritmo negativo 

o . 3679767 , fo t í rae te q u e ñ o da 
4 , 0 0 0 0 0 0 0 

I I refiduo é 3 .6320233 , i l numero cor
rifpondente al quale €4285 ; la frazio-
ne cercara p e r o n é . — L a ragio-
ne della regola fi é , che po iché una fra-
zione é i l quoziente , i l qual nafce dalla d i -
•vifione del nurneratore per i l denominatore , 
i ' un i ta fara alia f raz ione , come i l denomi-
natore al nurneratore; ma come T un i t a é 
al ia frazione corrifpondente al dato logarit
mo nega t ivo , cos í é 10000 al numero cor-
rirpondente al ref iduo; laonda fe 10000 fi 
prendano dal denominatore , i l numero fa
ra i l nurneratore della ftazione r i ch ie f l a . 

Trovare un quano proporzionale a tre nu
men d a t i . — A g g i u g n e t e i l logaritmo del 
fecondo a quello del t e r zo , e dalla fomma 
fottraete i l logaritmo del p r i m o , i l refiduo 
e i l logar i tmo delquarto richiefto . E .gr . fie-
no i numer i dat i 4 . ó 8 . e 3 

Logaritmo <58 ~ 1 . 8325089 
Logaritmo 3 ~ o , 4771213 

Somraa 1 = 2 . 3 0 9 6 3 0 2 
Logaritmo 4 = 0 . Ó 0 2 0 6 0 0 

Logaritmo cercuo 1 . 7 0 7 5 7 0 2 
i l numero , nelle tavole , fcorrifpondente 
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al quale é 51 . — Q u e ñ o problema é di u n ' 
el lremo ufo nella t r i g o n o m e t r í a . V e d i TRIAN-
GOLO, e TRIGONOMETRÍA o 

L O G A R I T M I C O , che f i riferlfce a'/o-
g a r i m i . V e d i LOGISTICO . — C o s í dicia-
m o a r i t m é t i c a logari tmica; curva , linea 5 
fcala , fp i ra le , logaritmiche. V e d i ARITMÉ
TICA & c . 

L O G I C A I' arte d i penfar bene, o d i 
fare: un retto ufo delle noftre facolta razio-
n a l i , nel d e f i n i r é , d iv ide re , e d i feor rere , -
o a r g o m e n t a r e » V e d i PENSARE , RAZIOCI-
NIO &Co 

* L a voce $ Greca'r Xoyixv , d i r iva ta da 
Koyoty (cvmo, difeorfo j perche i lpenfa -
re non e fe non un interno, mentale d i ' 
feorfo, i n cui la mente feco fieffa r a ' 
giona „ -

L a Zog/W é anco alie volte detta dialet l i -
¿•¿r , ed alie vol te V arte canónica , come ef-
fendo un canone, od una regola, per d i r i 
gere! ne1 no f i r i r a z i o c i n j . V e d i DIALET-
TICA . 

E í í e n d o che , per penfare bene, é necef-
fario che apprendiamo , giudichiamo vdifeor-
r iamo > e difponiamo bene; percib 1'appren-
fione, i l g i u d i z i o , i l d i feor fo , ed i l meto-
d o , diventano i quattro a r t i co l i fondamen-
ta l i d i q u e d a r t e ; e dalle noftre r if leff ioni 
su c o t e ü e operazioni della men te , la l óg ica 
totalmente fi cava , o dovrebbe cavarf i . V e 
di PERCEZIONE, GIUDIZIO , DISCORSO, 

Bacone divide la lógica l a quat t ro pa r t í o 
r a m i , fecondo i fini p r o p o ñ i i n ciafchedu-
n a : i r ape rocché un uomo ragiona , o per 
t rovare quello ch3 ei cerca , o per giudica-
re di quello ch1 ei t rova , o per r i t é n e r e 
quello c h ' e i g iud ica , o per infegnare que l 
lo c h ' e i r i t iene ; donde nafeono al t re t tante . 
a r t i del r a z i o c i n í o , cioé l 'ar te inguifizio-
ne i o r i c e r c a , ed invenzione ; 1'arte d i P/^-
minare, o del g i u d i z i o ; l ' a r t e di confervare , 
o della m e m o r i a ; e V arte del l ' elocuzione, o 
del porgere. V e d i MEMORIA j ELOCUZIO
NE , & c . 

Effendon fatto un eftrerao abufo della h ' 
gica, ella é i ta i n qualche diferedito. Le fcuole 
T hanno cosí ingorabrata d i t e r m i n i e d i fra-
fi barbare, e 1' hanno cotanto traportata a 
fottigliezze fecche, ed i n u t i l i , che ella fem-
bra piu tofto indirizzata ad efercitare la m e n 
te i n c o n t e n d e r é e d i í p u t a r e , che ad a ju -

tar-



italiana penfar giufto e benc. LE v e r o , .che 
-nella íua o r i g i n e , fu piut torto raaneg§iata 
come un ' a r t e di cavilJare, che di ragiona-
r e i i G r e c i , fra i quali ebbe la fuá o n g i -

. n e , eíTendo un popólo che gran fatto vanta-
vafi d ' eíTer, capace di difcorrere ex tempo-
re e di argomentare a vicenda per l ' unae 
per l ' a l t ra parte della q u e ü i o n e . — D i qua 
i \oxo d i a k ñ i c i i per eíTere fempre-correda-
¿l d ' a rmi • per t a l i a b b a t t i m e n t i , invenca-
rono una fila o ferie di voci e d i . t e r m i n i , 
p iut tof to che rególe e r a g i o n i , accomodati 
agli ufi ,della difputa e de l cav i i l o . Ved iSo^ 
FISTA , DíSPUTAZIDNE , SlLLOGISMO , &C. 

L a /O /̂Í-^ non,era dunque a l l o r a , , f e non 
: un 'ar tecl i parole , che bene fpeíío non avean 
vero fignificato, ma fervivano a nafcondere 
F ignoranza , i n luogo di perfezionare la co-
gnizione ; ad avvi l i re e fvergognar l a rag io -
n e , p iu t to f lo che ad a ju tar la ; ed a confon-
dere la ver i ta , in luogo . di m a n i f e ü a r l a e 
fpiegarla. - — L e piíi d i queile mo t t e v o c i , 
e r e g ó l e , che noi abbiam prefe dal l 'ant ica 
lóg ica , fono di pochiíTimo ufo nella vi ta ; e fon 
cotanto r i m ó t e da l l 'u fo comune,, che 1 ' in-
te l le t to non v i fi pub fermare col l ' a t tenz io-
n e , fenza mo l t a . briga e fatica ; e non t ro
vando niente in ef le , che ricompenfi la fuá 
a t t enz ione , preí ío fí fcarica della incomo
da raccol ta , e perde tut te le idee d i quel 
che ne avea concepjtQ, 

M a l a . / ^ / c^ disgombrata dal gergo delle 
fcuole , :e r idot ta i n un m é t o d o chiaro ed 
i n t e l l i g i b i l e , é 1'arte di condurre T in te l l e t -
to nella cognizione delle cofe , e nella fco-
perta della V e r i t a . Ved i VERITA', COGNI
ZIONE, & c . Da l fuo vero e regolato ufo no i 
o t teniamo diverf i notabil i vantaggi^ impe-
r o c c h é i 0 . ,La conriderazione delle r e g ó l e , 
eccita la mente ad una maggiore attenzione 
ed applicazione nel penfare; cosí che noi 
d iyen t i amo con cib ficuri , che facciam i l 
m i g l i o r ufo delle n o ü r e facolta. 2°. Con cib 
p iu f á c i l m e n t e ed accuratamente fcopria-
m o , e additiamo g l i errori e i d i fe t t i nel 
noftro raz ioc in io ; impe rocché i l lume or
dinario della ragione, non afTiftita dalla 
L ó g i c a , fpeíío o í f e r v a , eíTere un ' argomen-
tazione difettofa e fallace, fenza potere de-
terminare dove ftia i l precifo d i f e t t o , e la 
i a l l ac ia . — ^o. C o n qüefte ú f á f o ú foH' 
ordme e fulla maniera delle operazioni del
l a mente , noi venghiamo ad acquiftare una 
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piu.giuf la é completa c o g n i z i o n e .deiia na-

- t u r a del n o ñ r o í n t e n d i m e n t o . V e d i ANIMA 
•INTENDIMENTO , & c . 

L O G I C A L E , o LOGICO Concreto. V e d i 
T art icoio CONCRETO . 

LOGICALE P a n e . Ved i r a r t í c o l o PARTE . 
L O C I S T A , i l t i t o lo di unuf iz ia led ' iVre-

n e , a cui s'apparteneadi ricevere , e finda-
care , o paffare i conti d e ' M a g i í l r a t i , quand* 
eglino ufcivan d ' u f i z i o . 

I Logiji t er&no d i e c i , e le t t i a f o r t e ; ed 
avean dieci euthyni^ o audi tor i d e ' c o n t i , 
futto di s é . 

i O G I S T I C A , O-iogaritmicalinea) é una 
curva cosí chiamata , dalle fue proprieta ¿ e 
da ' fuoi ufi j nel coftruire e dicifrare la na
tura d e ' L o g a r i t r a i . 

Se la retta linea A X , ( T ^ t ; . Amlyf i í< , 
fig. 3 7 . ) fia divifa i n un qualche numero d i 
part i egua l i , ed ai p u n í i d i c o t e ñ e d i v i f i o -
n i A , P , /?, . & c . fi t i r i n o linee cont inua
mente ^ r o p o r z i o n a l i , i punt i N , M , m , & c . 

, forraano la linea o curva logtflica o logaritmica . 
Q u i v i le abfciííe A . P , A / ? , & c . fono í 

loga r i tmi delle femi-ordinate P M , p m , & c . 
D i qua , fe A P = : x , A pzzz v , P M = / , 

p m ~ 7., ed i lor logar i tmi 7 , e z — lj> •, 
e l z ; x fara = / / , e v z z z l z , confeguen-
í e m e n t e x : v = : l ) f : l z , c\oh , i denomina-
t o r i delle ragioni A N : P M , ed A N :/» w , 

í fqno 1'un a l l ' a l t r o , .come le abfciíTe A P 
ed i á p . . 

D i qu l fegue, che fi poflbno inventare 
inf in i te altre linee logiftiche, p u r c h é 
v m : : l j f : l z , acc locché ogni una delle ra-
d ic i o potenze, í ieno i l o g a r i t m i delle fe-
miord ina te . 

La logiftica non concorrera m a i colTaf-
f e , eccetto che ad una inf ini ta d i f tanza, 

• cosí che A X é la fuá afintota . 
Quadratura della LOGÍSTICA . V e d i QUA-

DRATURA. 
LOGÍSTICA, o logaritmica Spirale^ ¿ una 

linea la cui coftruzione é la feguente. —• 
D i v í d e t e i l quadrante di un c i rco lo i n u n 
qualche numero di par t í egua l i , n e ' p u n t i 
P , p i p , & c . { T a v . Analyfis fig. 22.) e 
dai raggi C P , C/J, C / > , & c . refecando 
C M , C w , C m , ^ c . continuamente pro-
p o r z i o n a l i , i pun t i M , m , m , & c . for-
mAno la fpirale log i f lka . 

Percib g l i archi A P , A-jfc, & c . ípno í 
loga r i tmi delle ordinate G M , C m . & c . 

don 
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donde pur fegue, che v i poffono eífere i n 
finite fpiral i logi/iiche. . ^ 

L O G I S T I C A , o Ugi/i¿ca ^ m m e t i c a , e 
una denominazion-e che talora daffi a l l ' a r i t 
m é t i c a delle f raz ion i fe íTage í imal i , ufateda-
g l i a f l ronomi ne ' ioro c a l c o l i . V e d i SESSA-
GESIMALE . 

Fu cosí chiamata , da un Greco í r a í t a t o 
d i un certo Monaco Bar laam, che fcriííe 
della molt ipl icazione feíTagefimale mol to ac-
curatamentc , e i n t i t o l b i l fuo l ib ro Aoyi-
T/JW . Q u e ñ ' Autore é p o ü o dal Vof f io ne l l ' 
atino 1 3 5 0 , ma per abbaglio é da l u i pre-
fa q u e ñ ' o p e r a per un trat tato d 'algebra. 

Shake r ly , nelle fue Tabulas Britannicae, 
ha una íavo la di l o g a r i t m i adattata allefra-
z i o n i feílagefimali , che pero egli ehiama 
logaritmi logifl ict; e la fpedita e tacile ar i t 
m é t i c a d' e í l i , ehe con que ñ o mezzo s ot-
t i ene , ei h chlamz Ari tmét ica logiftica. V e 
d i ARITMÉTICA. 

L O G O G R I P H U S » , una fpezie di í imbo-
l o , o di en igma , p r o p o ñ o agli flndenci, per
ché ne diano la íb luz ione ; affin d i efercitare, 
e perfezionare l ' i n t e l l e t t o . 

* L a voce viene dal Greco hoyos j difcorfú, e 
Kpiqos o Xpiitos, rete. 

I I logogrifo fuole confiflere in qualche 
equivoca allufione , o muti lazione di parole, 
che letteralmente prefe fígnificano non so 
qual cofa, differente dalla cofa che fi ha in 
ifcopo ", cosí che egli é un che di mezzo tra un 
rebus{ imprefa fimbolica ) ed un vero enigma. 
V e d i REBUS , & c . 

Sccondo K i r c h e r o , i logogrifi erano una 
fpezie di arme affettate, o cur iofe; C o s í 
una perfona chiamata Leonardo, che porta-
va ne l l ' a rme fuá un leonezá. •unofpigonardo, 
g i u ñ a i l P. Ki rchcr , facea un logogrifo. Oedip. 

I n un altro luogo , i l medefimo A u t o r e 
definifce i l logogriphus per un en igma , i l 
quale, fotto u n n o m e , od una parola, por
ta varj fenf i , con aggiugnerv i , o toglicrne 
qualche par te . — Qaefta forta d 'enigmi é ben 
nota agli A r a b i , tra i qual i v i fon degli A u t o -
r i che netra t tano e f p r e í í a m e n t e . 

LOGORO ( l u r e * nel l ' Ing le fe ) nella 
F a í c o n e r i a , é un pezzo di cuoio r o í f o , ta-
gliato i n forma di un uccel lo, con due a l i , 
guernite d i penne; e talor con un pezzo di 
carne attaccatovi per inc i t amento : con que-
ñ o | f i r ichiama un falcone. V e d i RICHIA-

L O L 
M A R E , F A L C O N E R I A , e SPAR-
V I E R E . 

* L a parola lure viene dal Francefe 1 cur
re , che fignifiea P ifleffa cofa j fo rmata , 
fecondo Skinnero , d a l t Anglofaffona , 
Iseura, traditore ; fecondo T r i p a u d , da 
leora , a f luz ip . 

L O H O C H . V e d i l ' a r t i co lo LOCH. 
L O L L A R D I * , una Set ta , che fi form5 

nella Germania , verfo i l pr inc ip io del 14 
S e c ó l o ; cosí chiamata dal fuo Autore W a l -
ter L o l l a r d , che comincib a dogmatizzare 
nel 1315. 

* I I Monaco d i Canterbury d i r iva V ori
gine della parola l o l l a rd , f r a n c i , da 
i o l i u m , come fe i Lol la rd i foffero le z iz -
zanie feminate nella vigna d i Crij io . — 
A h é Ú dice , ehe la parolla lollard figni-
ficar lodar Ijiio , da l Germánico L o b e n , 
lodare, f á l í e r r , Signore, perché i L o l -
lardi s"1 impiegavano viaggiando da un 
luogo a i r altro , cantando Sa lmi ed 
I n n i . 

L o l l a r d , ed i fuoi feguaci, ngettavano i l 
Sacrifizio della Mef fa , 1 'Eñrema unz ione , 
e le pene o penitenze per lo peccato; ar-
gomentando dover b a ñ a r e le paffioni d i 
C r i ñ o . Dicefi altresi ch ' eg l i non ammet-
teííe i l B a t t e f í m o , credendolo inefficace; c 
la Penitenza, come non neceífar ia aífoluta-
men te , & c . Lol la rd fu abbruciato v ivo i n 
Colonia nel 1322. 

I n Inghi l te r ra i feguaci di Wicleffb furo-
no chiamati per modo di r i m p r o v e r o , i o / -
l a r d i , per qualche affinita tra le loro opi -
n i o n i e quelle áe Lo l la rd i ^ abbenché a l t r i 
credano, che i Lo l la rd i Inglefi fien venut i 
dalla Ge rman ia . V e d i WIKLEFITI . 

Furono qu i folennemente condannati dall" 
Arc ivc fcovo di Can tua r i a , e dal Conc i l i o 
d ' O x f o r d . 

L O M B A G I N E . V e d i LUMBAGO. 
L O M B A R T , o LOMBALI Glandule , ner

v io &.c. Ved i GLÁNDULA, e ÑERVO. V e 
di puré LUMBARIS . 

L O M B I , L u m b i , n e l l ' A n a t o m í a , quel-
la parte del corpo che é vicina a' r e n i ; 
p ropr iamente , la parte inferiore della fpina 
del d o r f o , c o m p o ñ a d i cinque ver tebre , 
p iu grandi che quelle del dorfo , e che lo r 
fervono di bafe; avendo le loro art icolazio-
n i aífai libere e fc io l te , acciocché i l mo to 
á z lombi fia a n c h ' e g ü piü l i be ro . — V e d i 

T a v . 
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T a v . J n a t . ( O/leol. ) fig. 3-n- l ^ f i ¿ - 7' " ' l6* 
fig'9' * fig-11- V e d i anco SPINA , e VER
TEBRA. . 

L O N B R I G A L E . V e d i LUMBRICALIS. 
L O N G E V I T A ' , Longavitas, ( lunghezza 

della v i t a . Vedi V I T A , ed ETA 
Dalle difíe^enti Longevtta degli u o m i n i 

fiel principio del mondo , dopo i l d i l u v i o , 
ed in queiH n o ü r i f eco l i , i l Signor Derham 
cava un buon argoraento in prova de i r in ter -
pofizione d i una Providenza divina . 

Immedia te dopo la Creazione , quando i l 
mondo doveva eífere popolato da un fol uomo 
c da üna donna , 1'ordinaria eta fu di 900. 
anni e p iu . — Immediate dopo i l d i l u v i o , 
quando v 'erano tre perfone, che avean da 
ripopolare i l m o n d o , la loro eta fu accor-
cia ta , e niuno di q u e ' P a t r i a r c h í , eccetto 
che S e m , arr ivb ai 500 . — N e l fecondo 
fecolo non t roviamo alcuno che giugneíTe 
ai 2 4 0 ; nel t e r z o , n i u n o , fuorché T h a r e , 
che arrivafle a 200 a n n i : i l m o n d o , o al
meno una parte d i e í í o , eíTendo gia allora 
cos í ben popola to , che s' erano fabbricate 
delle C i t t í , e s'eran gia f ó r m a t e N a z i o n i , 
T u n e daH'altre d i f l a n t i , — P e r g rad i , fe
condo che i l numero degli uomin i crebbe, 
la loro longevita fcemb, e fu mol to inegua-
le ed incerta, finché íi venne g iu alia fine 
a i 70 od agli 80 a n n i : ed i v i fe rmoff i , ed 
ha c o n t i n ú a t e fempre da poi dal tempo d i 
M o s é , í in a n o i . — Quefto ben fi conofce 
per un buon mezzo o r i p i ego , col quale i l 
mondo non é mai né foverchio ingornbrato 
d i mol t i tud ine di gente , né troppo fcarfo; 
ma la v i ta e la morte procedono d i un paífo 
eguale . Ved i MORTALITA1 , MATRIMONIO , 
ANNUITA' , & c . 

Che la durazion c o m ú n e della v i t a dell ' 
uomo fia flata i ' iñeíTa i n t u t t i i t e m p i , 
dopo che i l mondo fu popola to , egli é ma-
nifefio e dalla facra, e dalla profana Sto-
i i a . P é r tralafciar d ' a l t r i , Platone vifíe íi-
no al l i 8 ^ , e fu contato per vecchio ; ed agli 
efempli di longevita, prodot t i da P l i n i o , 
I - 7' c. 48. come ñ r a o r d i n a r j , fi poífono 
mettere di r incontro quel l i delle Storie m o -
derne ; particolarmente i regif irat i nella 
N a t . H i f l . of Oxf. and Staff. del D o t t o r 
P I o t t ; — Fra H a l t r i , ei fa menzione d i 
dodici tenants, opoíTeíTori, dipendenti dalla 
fleífa perfona, i qUali componevano infie
rne 1000 anni j per tacer del vecchio Parr 

T ü m . V' 
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che v í fTer^a a n n i , 9 m e f i ; e d l H . Jenklns 
della Provincia d i Y o r k , i l quale viíTe 169 
a n n i ; o della ConteíTa d i D e í m o n d , o di M . 
Eckle f tone , ambedue I r i ande f i , ciafcun de', 
qual i oltrepafsb l i 140 a n n i . 

L O N G I M E T R I A , 1 ' arte d i mifurare le 
lunghezze; si acce í f ib i l i , come le í l r a d e , 
& c . come inacceff ibi l i , come braccia di mare 
& c . V e d i MISUR ARE . 

L a longímetria é una parte della t r igono-
m e t r i a , ed una dipendenza dalla Geome
t r í a ; non meno che i ' a l t i m e t r i a , la plani-
m e t r i a , ]a fiereometria, & c . 

L ' a r t e della longimetria, vedafi fotto i 
n o m i degli i f t rument i che i n eíTa f i ado-
p rano , i n particolare THEODOLITE, CATE-
NA , &C. 

L O N G I S S I M U S dorfi , é un mufcolo 
della fchiena, c h e , nel fuo p r i n c i p i o , non 
fi pub difiinguere dal facro lurabaris ; pro-
venendo con eífo dalla parte deretana dell'os 
i l i u m , e dell 'os f a c r u m , e dalla pr ima ver
tebra de' l o m b i . 

Corre verfo a l l ' i n s i i lungo tu t to i l t ra t to 
della fchiena, e f i c o n n e t í e per via di ten-
d i n i a ciafcun proceí ío tranfverfo , nel fuo 
p r o g r e í f o ; e termina alie vol te nella pr ima 
vertebra del dorfo , ed alie vol te nella p r i 
ma del e o l i o ; e come dicono alcuni A u t o -
r i , arriva qualche volta al proceffus m a m i l -
laris dell ' os petrofum . 

I n congiunzione con alcuni a l t r i m u -
f c o l i , egli ajuta a tenere i l corpo e r e t t o , 
o d i r i t t o . 

LONGISSIMUS ocul i . V e d i OBLIQUUS SU* 
perior. 

L O N G I T U D I Ñ A L E , nell ' A n a t o m í a , 
fignifica qualche parte o merabro eílefo i n 
lunghezza , o la cui pofizione é per i l 
l u n g o . 

Le membrane che compongono i v a í i , 
fono teífute df due fpezie di fibre, le une 
longi tud ina l i , le altre circolari, che taglian 
le longitudinali ad angoli r e t t i . Ved i MEM
BRANA , 

Le fibre longitudinali fono tendinofe ed ela-
ñ i e h e ; le c i r c o l a r i , raufcolofe e m o t r i c i , co
me f p M e r i . V e d i FIBRA. 

L O N G I T U D I N E della térra , dinota 
qualche volta la íua eftenfione da Ponente 
a Levan te ; fecondo la di rezionedel l 'Equa-
tore . Ved i TERRA . — N e l qual fenfo 
quefti é un termine c o n t r a d i ñ i n t o d a i r a l -
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t r o , lathudine deí la t é r r a , che dinota la fuá 
eí lenf ione da un polo a l l ' a l t r o . 

LONGITUDINE d i una Stel la) ne l l 'Af t ro -
« o m i a , é un arco de l ! ' e c l i t t i c a , contato 
dal pr incipio d ' A r i e t e , fin al luogo dove 
j l circolo d i longitudine d' una flella taglia 
1' ec l i t t i ca , 

L a longitudine di una fíella , come S 
T a v . Jljlronom. í ig. 14. n. 2. é un arco dell ' 
ecl i t t ica E L , comprefo t ra i l p r inc ip io d ' 
A r i e t e , ed i l circolo di longitudine T M , de-
fcr i t to per lo centro della ftella S . 

L a longitudine rta nel l ' iíieíTa relazione all1 
e c l i t t i c a , che afcenfwn retta a l l ' equatore. 
V e d i AscENsiONE. 

N c l qual fenfo , la longitudine &\ una f le l 
la é qua í i la fleffa cofa che i l luogo del 
Solé ne l l ' ecli t t ica , computato dal pr incipio 
d ' A r i e t e ; per cui t rova re , vedi LUOGO del 
Solé o d i una S tc l l a . 

LONGITUDINE del Solé , o d i una Ste l la , 
dal punto Equinoziale immediate fuíTeguen-
t e , é i l numero d i gradi e d i m i n u t i ch' 
eglino fono di lungat i dal pr incipio d 'Arie 
t e , o di L i b r a , o avanti o dietro a quefti 
f e g n i ; i l che non pub eflere m a i d i p iü che 
180 g r ad i , 

LONGITUDINE d i u n Luogo, nella Geogra
fía, ¿ l a fuá d iñanza da quakhe pr imo mer i 
diano ; ovvero , un arco de l l 'Equa to re , i n -
tercetto tra i i Mer id i ano del l uogo , ed i l p r i 
m o M e r i d i a n o . V e d i MERIDIANO . 

LONGITUDINE, nclla N a v i g a z i o n e , e la 
í l if tanza di un Vafcello o d i un l uogo , a 
Levante od a Ponente, da un a l t r o , con-
í a t a in gradi de l l 'Equa to re . Se quefla d i 
fianza fia computata i n I t g h e , o migl ia , 
od in gradi del meridiano , e non in quel l i 
proprjdel parallelo di lat i tudine , elT é comu-
nemente chiamata Partenza , o MoJJa ( i n I n 
gle fe departure) . Ved i PA RTENZ A . 

Scoprire un m é t o d o efatto di t rovar la 
longitudine ful mare , é un problema, che 
ha f o m í n a m e n t e irnbarazzati i M a t e m a t i c i 
de'due u l t i m i fecol i ; e per lo í c iog l imcn to 
del qualc grandi ricompenfe fono í ia te pub-
blicamcnte offerte dagl Inglefi , da'France-
f i , dagii OHandefi , e da altre N a z i o n i : 
q u e í l a eflendo la fola cofa che manca per 
render la Navigazione peifetta . Va r j fono 
i t en ta t iv i che hanfa t t i g l i A u t o r i , perpo-
tal uopo, e varj i raetodi che han propo-
ü \ j ma tuttavia fenza riufcita; t u t t i i lo -
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ro progett i eflrendofi t r ova t i o fa l í í , o pre-
carj ed i n c e r t i , od i m p r a t i c a b ü i , e per un 
verfo o per 1'altro difettofi : d i maniera che 
i l premio rimane ancora da difpenfarfi, ed 
é incerta la pa lma . 

Quello a che i piu d i loro ralrano, é un 
m é t o d o d i determinare la differenza di tera-
po tra due punt i foprala t e n a : i m p e r o c c h é 
ogni 15 gradi del l 'Equatore corrifpondendo 
ad u n ' o r a , c ioé un grado a 4 m i n u t i d i 
í e r a p o , ed un m i n u t o di un grado a 1 5 fe-
condi d i t e m p o ; nota che fofife la difFeren-
za d i t e m p o , e vo l ta ta i n g r a d i ; dareb-
be la longitudine , e vice ve r f ay / V e d i 
TEMPO . 

A l c u n i han pretefo di venire a capo di. 
cib per mezzo di o r iuo l i d i var ié fo r t e , e 
d' a l t r i a u t o m a t i ; ma fempre i n v a n o ; non 
v 'ef lendo alcun í n d i c e per o í íervare e m i -
furare i l tempo ( f e n 'eccet tui i l p é n d u l o , 
di cui non fi pub far l 'applicazione ful 
mare ) che fia baftevolmente ficuro ed 
efatto per un cotal u o p o . V e d i P É N 
D U L O . 

A l t r i , con maggiore p robab i l i t a , e p iu 
oppor tunamente , van cercando un mezzo , 
onde t rovar la longitudine nel C i e l o : impe
r o c c h é fe i tempi efatti e puntual i d i qual-
che apparenza celefte fien no t i per due luo-
g h i , la differenza di c o t e ñ i tempi d a r á quel-
la della longitudine d i t a i luoghi-*. Ora ne l l ' 
E f e m e r i d i , noi abbiamo i m o t i de'Piane-
t i , ed i t empi d i t u t t i i fenomeni celef t i , 
come del principiare e del finiré degli ecli íTi, 
deile congiunzioni della luna con a l t r i pia-
n e t i , del fuo ingreí fo nel l 'ec l i t t ica , & c . 
aecuratamente calcolati per un qualche da
to luogo. I I perché fe fian no t i Tora ed 
i l m i n u t o , i n cui alcuni de 'medefimi feno
meni s'offervano i n un luogo i g n o t o , la 
differenza tra 1' ora ed i l m i n u t o , di cote-
fío l u o g o , e di que l l ' a l t ro per cui fon cal-
colate le tavole , e c o n í e g u e n t e m e n t e Ja 
differenza de ' loro raeridiani , e della loro 
longitudine de i l ' nn d a l l ' a l t r o , farannoaltre-
si no t e . 

Ora la d l f f ico l tk , q u i , non confifie nel 
t rovar efattaraente i l t empo , lo che fi ot-
tiene f á c i l m e n t e da l l ' a l t i tudine o az imut te 
del S o l é ; ma i l dlfetto fia nella fcarfezza 
de'fenomeni a propofito , capaci d ' e í fe re 
cosí offervati : i m p e r o c c h é t u t t i i m o t i l e n -
t i ( v . gr. quello di Saturno ) fono fubito 

ef t lu-
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efclufi , come quelli che moflrano píccolif-
í l m a difFtrenza i n uno fpazio conüderab i l e 
di t empo ; e q u i r ichiedendofí „ c h e i l f e n o -
mcno fia variato fenfibilmente nel tempo di 
due m i n u n , un errore d. due minut i^ npl 
tempo producendone un altro d i 30 migha, 

longitudinc. - O t non v i fono fetio-
••meninel Cielo che. abbiano queí í i requi f i t i , , 
f a k o c h é i diverfí gradi o progrefíl. d i un 
ecliffi della L u n a ; la fuá longitudme, od IL 
Juogo nel Zod iaco ; la fuá diftanzadalle flel-
le fiffe, o i ! fuo appulfo ad eflfe ; si fuo i n -
gre í ío n e l l ' e c l i t t i c a o ne' punt i della fuá 
ó r b i t a , dove q u e ü a taglia 1 'ecl i t t ica; e la 
congiunzione , la diftanza, e g l i ecliffi de ' ía-
t e l i i t i d i G i o v e . — D i ciafcuna delle qual i ca
fe col loro ordine favelleremo 

IO. I I m é t o d o , per via degli ecllíTi della 
L u n a , é moho facile , e fufficientemente ac-
cura to , fol che v i foffero ec l iñ i ogni n o t t e . 
N e l momento in cui vediarao i l pr incipio 
od i l mezzo di un ecliffi lunare con un. 
te lefcopio, non abbiam da far al tro che pren
dere I ' a l t i tudine o F az imuth d i qualche 
ftella fiíía, con cl|e Tora ed i l m inu to fá
ci lmente íi trovano ;, o fenza T a l t i tudine , 
fe la ftella. é nel mer id iano . — Que 11'ora. 
e m i n u t o cosí t r o v a t i , e paragonati con quel
l i efpreííi nelle tavole r da r án no la longi tudi-
ne, V e d i ECLISSI. 

2o. I I luogo della Luna nel Z o d i a c o , e 
un f e n ó m e n o pih frequente che que lio de' 
fuoi ecliffi ; m a i 'offervazione ne é difficüe, 
i l calcólo intr icato e perpleflo; a caufa del
le due paral iaf f i ; cosí che appcna é pra t i -
cabile fin ad un grado tollerabile di aecu-
ratezza. —Per vero , afpettando e fpian-
do fin che la Luna, venga nel meridiano del 
l u o g o , ed allor prendendo T altezza di qual
che ftella notabile ,, ( fupponendbfi pr ima 
gia nota la la t i tudine ) da quefta a l t i tudine 
e dalla l a t i t u d i n e , noi potremo trovare i l 
tempo con moka aecuratezza ; a b b e n c h é 
far a megl io fado per mezzo di qualche ftel
la nel meridiano, . — O r a , e í í endo i l t em-
po t r o v a t o , far a facile. trovare qual pun
to, deir ecl i t t ica é allora n e l meridiano , o. 
a mezzo i l C i e lo . . — C o s í averemo i l luo
go della. Luna nel Zod iaco , corrifpondcn-
te al tempo del no í l ro luogo . — N e l l e efe-
raerua -poi t roviamo qual ora é nel me r i 
diano de l ! ' e f emi r id i , quando. la. Luna; é 
i n quella parte del Zodiaco: cosí averemo,, 
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l ' o r a ed i l m i n u t o dei due luoghi per i l 
mede f ímo t e m p o ; e l a d i f f e r e n z a d i c i a í c u n o , 
d a r á la differenza della longitudine.. 

3o, Pe rché mol t i f f ime volte non fi puV 
la Luna offervare nel Mer id i ano ; , pero v i é 
un al tro f enómeno p i n frequente ancora,, 
da cui fi r intraccia \& longitudine ^ e q u e ñ i 
é 1' appulfo della L u n a , ed i l receffo dalle 
flelle fifle: i m p e r o c c h é da di qua i l . ve r a 
luogo della Luna fi pub inveftigare per i l 
dato tempo del l ' o íTervaz ione . M a quefto 
m é t o d o , , a caufa delle parallaffi , e della 
íb luz ione . de' t r iangol i obliquo s fe r ic i , e 
de 'va r j cafi , é cotanto difficile e perplef-
f o , che i marinaj a gran pena ne fapran-
no far u f o ; né pare neceíTario recarne q u i 
la praff i . Q u e l l i ad ogni m o d o , che fon 
difpofti a valerfene, troveranno un grande 
ajuto i n cib da un Zodiaco ftellato , pubb l i -
cato fotto la direzione del D o t t o r H a l l e y , 
che contiene, tut te le. ftelle, 1'appulfo alie 
quali della L u n a pub eíTere oíTcrvato 

4o. Per trovare la longitudine m e r c é T 
ingreíTo della Luna n e i r e c l i t t i c a , o í fe rva te 
i l momento d i cotefto ingreíTo : quindi ne l l ' 
efemeride, véde te qual ora é nel mer idia
no dell5 efemeride, quando quelV ingreíTo 
fuccede. ,— L a differenza tra nuefti t em-
p i , da la differenza. della longitudine. V e d i 
LUNA-, . 

5 ° . I Fenomeni de' SatelHti d i G i o v e 
vengono generalmente prefer i t ia quel l i del
la L u n a , per trovare ¡a longitudine y a cau
fa che i p r i m i fono meno foggetti a paral
laffi , ed in oltre fomminiftrano un ' oíTer
vazione affai c ó m o d a , in ogni fituazione d i 
quel Planeta fopra dell ' O r i zon t e . I I loro 
moto é aíTai veloce , e dovrebbe eíTere cal
cóla to per ogni ora ; e quefta é la ragione per 
cui non fi trovano nelle eferaeridi comuni 5 
m a fi procacciano a l t rove . 

Ora , , per t rovare la longitudine per m e z 
zo di quefti f a t e l l i t i ; con un buon tele-
feopio , o í le rva te la congiunzione di due 
d i efu , o di uno di c ffi con G i o v e , o qual
che a1 tra foraigliante apparenza; e , nel 
m e d e í i m o t empo , t r ó v a t e Tora ed i l m i 
nuto dalT alti tudine meridiana di qualche 
ftella; quindi: confaltando le tavole de'Sa-
t c i Ü t i , o í le rvate 1'ora e i l m i n u t o , in cui 
tale apparenza, fuccede nel meridiano del 
luogo , per, cui ion calcoJate , o ía t te le 
t avo le . — L a diffecenza del t e m p o ; come 
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d l a n z i , da rá la longkudine. V e d i SATEL-
XITI . 

T u t t i i metodi che dipendono da' feno-
men i del Cie lo avendo quefto d i f e t to , che 
non poflono eflere o í í e rva t i in t u t t i t e m p i ; 
ed e í íendo i n oltre di maiagevole applica-
^ione ful m a r e , a caufa del moto del V a -
fce l lo ; certi u n i , lafciando la Luna ed i 
Satell i t i , r icorrono agli o ro log j , ed al í r i 
automat i : i quali fe fí pote í íe r fare per-
f e í í a m e n í e g iur t i e r ego la r i , cosí che fí mo-
veffero col Solej fenza né guadagnare né 
p e r d e r é , e fenza effere affetti dal cambia
miento d ' a r i a , e d e ' c l i m i , la longitudtne fi 
averebbe con grande fac i l i t a , e coH' imraa-
ginabile maggior accuratezza; n u i l ' al tro piu 
l ichiedendofi j fe non regolare e combinare 
la macchina col Solé nel tempo della Par-
t e n z a ; e quando la longkudine di un luo-
go defiderafi r trovare í ora e i l m i n u t o , 
dal Cielo ( i l che di notte fi fa con le 
Stelle ; e di g io rnoco l S o l é ) i r ape rocché la 
differenza tra i l tempo cosí o í í e rva ta , e 
quelio della macchina , da Ja longitudtne. — 
M a una tal macchina non é ñ a t a fin al giorno 
d 'ogg i trovata y laonde fí é r icorfo di nuova 
ad a i t r i m e t o d i . 

I I Signor W h i í l o n , e i l Signor D i í t o n 
hanno p r o p o ñ o un m é t o d o di determinare 
la longitudine., col fulgore, e col r imbombo 
di grandi c a n n o n i . — S i sa, che i fuoni 
fi mevono equabilmente i n t u t í o i l loro 
progre í ío , qualunque fía i l corpo fonoro 
che l i cagiona, o qualunque fia i l raezzo 
che l i t rafmet te . Se dunque un m o r t a j o , 
od un cannone fia efplofo i n un luogo la 
cui longitudins é n o t a , la differenza tra i l 
tempo in cui fi vede i l folgoreggiamento 
( che ha quafi un moto inftantaneo) e fi 
lente i l f uono , i l quale percorre in 4 fe-
condi un m i g l i o , da rá la dif tanzadi cotefti 
1-uoghi i ' u n d a l l ' a l t r o ; donde, fe le loro 
l a t i t ud in i fon no te , fara altresi nota la 
differenza della lons'ttudins . V e d i SUONO, 

I n , oltre , fe 1' ora ed i l m i n u t o dell ' 
efpiofione é nota ( p e r i l luogo dov 'e l la fi 
f a ) con oífervare Tora ed i l m inu to dal 
Solé o dalle Stei le , nel luogo la cui h n -
gitudine fi cerca ; la differenza- tra que-
fli tempi , dará la differenza della longi-
tudine . . 

Pií i , fe. i l dctto raortaio fara caricato di 
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una palla cava di fe r ro , plena di materia 
combuf t ib i le , e pofla perpendicolarmente, 
egli la portera un m i g l i o a l t a , ficché fara 
veduta quafi lontanocento migl ia ; fe adun-
que né i l fuono fara flato fenti to , né i l ful
gore veduto , la diflanza di un r imoto luo
go dal luogo del mortaio fi potra determi
nare daH'al t i tudine della palla fopra l ' o r i -
zonte del luogo i g n o t o ; e conofciute la d i -
fianza e le l a t i t u d i n i , la longitudine fáci l 
mente fi t r o v a . 

Secondo quefio proget to , venne propoí lo 
d i aver d i tai m o r t a r j , meffi a giufie d i -
flanze, e i n luoghi o fiazioninote, su tut te 
le C o í l e frequentate, su l ' l f o l e , f u i C a p i , 
& c . per farne l 'éfplofione a certe o r e , per 
i ' offervazione de' m a r i n a n . 

Qüef lo m é t o d o , quantunque buono in teo
r í a , t rovafi inu t i le nella pra t ica ; come i n 
comodo a d i smifura , ed anche incer to . — 
Egl i fuppone che i fuoni fi poffano udire 
per qnaranta , c inquanta , o f e í í a n t a m i g l i a ; 
d i che , é vero che abbiam degli efempj , 
ma fono r a r i f f i m i ; e d ' o r d i n a r i o , i l r i m 
bombo di un -cannone non fi fente tanto 
lung i né men per m e t a ; anzi tal vo l t a af-
fai meno . •— Egl i fuppone in oltre che i l 
fuono fi rauova fempre con velocita eguale; 
mentre in fa t t i la fuá veloeita é accrefciu-
ta o d i m i n u i t a , fecondo che ei va col véne
t o , o contro i l v e n t o . —Suppone a l t r e s l , 
la forza della polvere u n i f o r m e ; e che la 
medefima quant i ta faccia i l medefimo t i r o ; 
i l contrar io di che fi sa da ogni Canno-
niere . — P e r non dir poi niente delle ofcure 
nuvolofe n o t t i , quando i l u m i non fi ponno 
vedere, anche a pocono tab i l i dif ianze. 

8o. U n al tro m é t o d o abbiamo finalmente 
d i trovare la longitudine-, p r o p o ñ o dal me-

1 defimo W h i f t o n , ed é T ago i n c l i n a t o r i o , 
od immergen te f i . Vedine fotto i ' Ar t i co lo 
INCLINATORIO A g e . 

Angola d i LONGITUDINE. V e d i ANGO 
XO. 

Argomentodi LONGITUDINE. Ved iAnGO-
MENTO. 

Circoli ^/'LONGITUDINE. VediCIRCOLO. 
Grado d i LONGITUDINE . V e d i GRADO . 
Parallajfe d i LONGITUDINE . V e d i PARAL-

LAS SE . 
Rifrazione d i LONGITUDINE. V e d i R i -

FRAZÍONE . 
LONGITUDINE del. mofo, é un termine 
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ufa toda l D o t t o r W a l l i s , per mifLira del mo-
to , ftimato o calcolato fecondo la linea di 
d i r e z i o n e ; ful qual V r m c i ? i o , longttudme 
del moto é la d i í t a n z a , o la lunghezza, che 
i l centro di un corpo irt moto percorre, fe-
eondo che avanza i n una linea r e t t a . V e d i 
MOTO . 

I I medef ímo Autore chhma. ahitudine del 
moto la mi íu r a di e í í b , ftimato fecondo la 
linea di direzione della forza raotrice { v i s 
motrix. ) 

Bel l in i puré adopta í terraini di longitU' 
diñe^ e ti altitudine nel l ' ifteíí'o fenfo , i n 
m o l t i luoghi de' fuoi f c r i t t i , che un l e í t o -
re ordinario dura fatíca ad intendere , per 
mancanza di quefta interpretazione. Per a l -
titudine p a r i m e n t i , nelia fuá 19 p ropo í i z io -
ne de febribus •> egli intende la denfita o grof-
fezza della materia vifcida ne' vafi del fal i
gue ; o la maffima lunghezza a cui una v i -
fcofa particella é sftefa, dal lato del cana íe 
al fuo afife. 

L O N G U S , Lungo¡ un ep í t e to dato dagli 
anatomici ad un gran numero di m u f c o l i , 
cont radi f l in t i cos í dai breves . V e d i BRE-
VIS . 

I I fecondo eflenfore del carpo é ch i amato 
lengus, i n paragone del terzo e í k n f o r e , che 
é chiamato brevis, corto . 

I I longus ha la fuá or igine nel fondo dell ' 
humerus , e ftefo lungo i l raggio , paífa per 
d i fotto al l igamentum annulare , e s1 infe
r í fce nel carpus. 

I I fecondo de' flexores del eolio é pur chia
mato i l longm , o longus collí , e qualche 
voha reBus. — . E g l i ha la fuá origine nella 
parte laterale del corpo d e ü e quat tro fuperio-
r i vertebre del dorfo , e s' inferifee nel corpo 
delle quattro vertebre del e o l i o , e qualche 
vo l t a nel l ' occ iput : que í lo , infierne eolio fca-
lenum , piega i l eolio . 

I I terzo de' fei mufcoli del gomi to , o del 
braccio, >che é i l p r imo de' fuoi eftenfori , 
é anco chiamato longus come appunto i l p iu 
lungo di t u t t i g l i e í k n f o r i . — E g l i ha la 
fuá origine fulla parte fuperiore de l l ' omo-
pia ta , v ic ino al e o l i o , e dlfcendendo per 
la parte di dietro del braccio , s' inferifee 
Bell' olecranum per via d'una forte apone-
rofi , che é comune ad eflo ed al fecondo e ter
zo eftenfore del braccio. 

I I fecondo nrufcolo del d i to p o l ü c e , che 
e 11 prirao ds1 fuoi efleafori, , é pur chiaraa-
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to longus, come eífendo pi t i lungo che un 
a l t ro eftenfore del raedeíimo pollicc , chia
mato brevis. — I I longus procede dalla parte 
fuperiore ed edema de l l ' o í í b del g o m i t o , ed 
alzandofi fopra i l ragg.io, s' inferifee, per v i a 
d i un tendine fo rcu to , nel fecondo oífo del 
p o l l i c e , che egli e ñ e n d e . 

U n o de' q u a í t r o mufcoli del radius , o 
r agg io , é pur chiamato i l longus. — Q u e í U 
é i l pr imo de' due fup ina tor i , ed ha la fuá 
or igine tre o quattro dita per largo , al d i 
fopra dell ' efterior apophyfi del l ' humerus, 
donde feorrendo lungo i l radius , s'inferifee 
nelle interne parti della fuá piu baflfa-apophy-
í i . — Egli é detto longus rifpetto a l l ' altro fu-
p ina tore , che chiamafi brevis. Quefti due m u 
fcoli fervono a voltare i l radius , cosí che 
la palma della mano guardi verfo a l l ' i n su j 
lo che fa la fupinazione. 

I I pr imo degli abduftores della gamba é 
pur chiamato i l longus , o longus t ib ia ^ e 
porta quefto t k o l o piü g iu í la rnen te che al-
eun degli a l t r i , come eífendo egli i l pií t 
lungo mufeolo in tu t to i l corpo . — V i e t i ' 
anco denominato fafeialis , pe rché ha qual 
che fomiglianza con una fafeia ; e fartorius ̂  
o mufeolo del far to , perché ferve a piegare 
le gambe i n den t ro , come fuole averie i l 
farto q u a n d ó lavora. V e d i T a v . A n a t . ( M y o l . ) 
fig. 1. n.40. fig, 2. n. 38. 

LONGUS Cubit i> é un mufeo lo , che , con 
degli a l t r i , eftende i l g o m i t o . — N a f c e o 
comincia dalT infer ior coila della fcapula, 
attacco al fuo eo l io , e pafTando tra i due 
mufcol i r o t o ñ d i , difeende fulla banda di die
tro dell ' humerus; dove fí congiugne col bre
v i s , e col brachiseus externus. 

L O R D * " , Signore, t i to lo d ' ono re , a t t r i -
bui to a quel l i che fono n o b i l i , o per nafei-
t a , o per creazioneed elezione; e d a t o , o 
anneí fo alia digni ta di barone . V e d i N o -
BILTA1 , e BARONE . 

• L a parola l- Saffonica d? origine , e p r i 
mariamente dinota un datore di pane, 
aliudendo a l f ofpitalita de nofiri nobili 
antichi : Eli1 ¿ formata , fecondo Camde-
MO , J¿z hlarond , chepoi fi /<rri/Je lorend ; 
un eompoflo d i h l a r , e r o n d , fommini -
J i rare , porgere. 

I n quefto fenfo, Lord coincide con peer 
c f therealrU) pari d e l R e g n o , Lord of par ha*-
men t , Sisnori del par lamento. V e d i PEER , 
e PARLAMENTO o. 

LORD. 
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LORD S' applica altres! a q u e l l i , cosí chía» 

ma t i by the courtefy of England , per favore 
ograz ia t i ' I n g h i l t e r r a i come t u t t i i figliuo-
l i d i ua D u c a , o d i un MarcheCe; eá ii mag-
gior fígliuolo di un C o n t é . 

LORD é anco u n ' a p p d l a z i o n e , data a d i -
verfe perfone onorabi l i per i l loro u f i z i o ; co
me i o r ^ c h i e f juí l ice r Lc rd c b a n c e ü o r . Lord 
o f the treafury , admiral ty & c . V e d i JUSTI* 
CE , CANCELLIEREJ TREASURY , A M M I -
RAGLIO 5. &C .̂ 

LORD é anco un t i t o l o dato qualche vol ta 
ad una pí-ríbna infer ie re , che ha un feudo, 
e confeguentemente romaggic de' tenants den
tro, i l fuo manor r o Signoria. , 

I m p e r o c c h é dai íuoi tenants egli é chía-
mato L o r d , ed i a alctmi i u o g h i , per d i ñ i n -
z ione , Land-Lord 

LORD High A d m í r a l , i l grand' A m m i r a g l i o 
d' I n g h i í r e r r a , é uno de5 grandi ufiziaü del-
la Corona , la cui c o m m i í í i o n e ed i l cui ono-
re é si grande , che rare vol te é flato dato 
ad a l t r i , che a qualche fígliuolo piugiovane. 
del Re ^ o al pin proffimo páren te» . V e d i A M 
MIRAGLIO. 

I I Re a luí confída i l maneggio di t u t t i 
g l i a í fa r l m a r i t t i m i si quanto alia giur isdi-
z i o n e , come quanto alia protezlone ; inf iem, 
col governo della flotta B r i t a n n á ; ed i l po-
tere d i decidere tut te le contxoverfie, ecau* 
fe m a r i t t i m e si c i v i l i , come c r i m i n a l i , 
che fuccedono fulle noftre proprie coftiere,, 
o di la dal mare , fra i fuddi t i d i . Sua Mae-

^ fia.. 
A luí puré appartengono que^nanfragj, e 

quelle prefe che chiamanfi lagon , ie t fcn, e 
jiotfon cioé , quegli efíctí i che fi t rovano 
nel mare 5 o g i t t a t i ful l ido dopo naufragj 5 
eccetto che i n que' d i í l rc t t i v che. i l Re ha 
accordati ad a l í r i L o r d i , o padroni di figno-
r i e ; o l t re a c ío , g l i appartengono. t u t t i i 
pefci grandi ,, chiaraati pefci reaíi , eccettua-
to le balene, e g!i í l o r i o n i u n a parte del
le prefe in tempo di guerra , e g l i elfetti de' 
corfari r ed i fel loni c o n d a n n a t i V e d i FLOT-
SON , & c . 

I I Lord high admiral ha fot to d i sé mol tí 
ufi'ziaÜ d' alta e baila condiz icne ; alcuni ful 
mare , a l t r i in t é r r a ; alcuni d i capacita m i 
l i t a r e , a l t r i d i capacita c ivi le : a lcuni g iu -
d i z i a l i , a l t r i m i n i f t e r i a l i . 

Ne l l a fuá Cor te , chiamata la court of admi
ral ty , t u t t i i proceí i i celebranfi i n norae í u o , 
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c non del R e , fíceome f i fa in tut te le altre cor-
t i ; cos í che i l domin io e la giurisdizionedel 
mare pub chiamarfi un'al t ra Repubbl icaod 
un regno a par te , ed i l Lord high admiral ^ 
v iceré del Regno m a r i t t i m o . 

Eg l i ha fotto d i sé un luogofenente, che 
é giudice del l 'amiralato , per lo p iu undo t -
tore della legge c iv i le |, leprocedure nella fuá 
C o r t e , in tu t te le materie c i v i l i , facendofi 
conforme alia legge c i v i l e : mane l l e materie 
c r i m i n a l i , procedendofi per una fpeziale cora-
m i ffione dal Secretario, giufta ie leggi d' I n -
gh i i t e r ra . . V e d i AMMIRALATO. 

LORD P r i v y Seal ( i l Cuftode del privato 
o piccolo S i g i l l o ) ha la fuá carica per Pa
t en t e ; avanti i l trentefimo anno d 'Enr ico 
V I H . generalmente egli era una perfonaEc-
clefiaftica; eda p o i , q u e ñ a carica fi é fem-
pre confer i rá a Pari t empora l i , d i fopradel 
grado d i Baroni . V e d i PRIVY Sea l . 

LORD j l e w a r d of the K i n g s Houshold ( i l 
Maggiordorao della Cafa del R e ) é V u f i -
ziale. principale per i l governo c iv i le de' fer-
v i d o r i del Re & c . V e d i STEWARD, e HOUS
HOLD ... 

Egl i viene c o ñ i í u i t o colla confegna del ba
i l ón b lanco , che fliraafi come la fuá com-
m i f f i o n e . — I n v i r t u della fuá, carica fenza 
alcun 'a l t ra comrn i íT ione , ei giudica di t u t 
t i i de l i t t i corameíTi dentro la C o r t e , e nel 
fuo c i rcui to o confine. & c . 

A l i a morte del Sovrano , egli rompe i l fuo 
b a ñ o n e fopra la fepoltura in cui é depofitato 
i l corpo reale, e con cío difobbliga t u t t i g l i uf i -
z ia l i che fono fot to i l fuo potere. 

Le al tre digni ta o car iche, alie quali é 
anneí fo i l t i t o lo di LORD, fi po í íono vede-
re fotto i loro r i fpe t t iv i a r t i c o l i , AVVOCA-
TO, TESORIERE, CIAMBERLAIN'O , CAN-
CELL1ERE, &C. 

L O R E N Z O — Canonici d i San Lorenzo y 
un ordine di Canonici r ego la r i , COSÍ ch'iama-
t i dal M o n a í i e r i o d i San Lorenzo d ' O u l x neL 
Deif inato . . Ved i CANÓNICO. 

Quefta Congregazione dicefi cíTere í la ta 
fondata da San B^nedetto . Fu d u i r u t í a da' 
V a n d a l i ; ed i ! m o n a í l e r o coí i t inuo nella fuá 
rovina , e d í fab i ta to fin alia meta de l l ' un 
d é c i m o fecolo o Nc•' 1 0 5 7 , O d o , C o n t é d i 
Savoja, lo Óiede ?.d ud G i r a r d o , ed a' íuoi 
C a n o n i c i . Q u e í l i donazione fu confermata 
nel 10(55 da C u n i b e r t o , Vefcovo d i T o r i -
n o , che v i aggiunfc piíi d i quaranta altre 

Chie-
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Chie fe . C o l qual mezzo fu formata una con-
fiderabiliffima Congregazione, a cui i Papi 
fuccedent i , ed i C o n t i di Savoja , accordaro-
no m o l t i p r i v i l e g j . . . , ., 

A vea trenta P r i o r a t i ; i l pnncipale , che 
é i l priore deila Congregazione, porta i l t i -
to lo di Provof i , prepofto , ed efercita una g m -
risdizione fpirituale per tu t to i l fuoPrepo í l a -
t o , o Prícpofitura . 

L O S A N G A , i n Francefe loznnge * , una 
fpezie di parallelogramrao, o di figura qua-
d r i l a t e ra , che confta di quat t ro linee eguali 
e parallele, o d i quattro l a t i , g l i angol ide ' 
quali non fono r e t t i , i t ia due de 'qual i fra lo
ro o p p o í l i , f o n o a c u t i , e g l i a l t r i due o t tu f i ; 
la d i ü a n z a t ra i due o t tu í i e í íendo fempre 
uguale alia lunghezza d i un l a t o . Ved i PA-
EALLELOGRAMMO. 

* Scal ígero d i r h a la parola lofanga , da 
Jaurengia; que ¡i a figura fomigliando , i n 
alcuni conti i a fuel la della j o g l i a d ' a l 
iara . 

I n G e o m e t r í a , ella é cT ordinario c h i a m a í a 
rhombuf ; e quando i la t i fono inegua l i , rhom-
boides. Ved i ROMBO, e ROMBOIDE, 

LOSANGA , n e l l ' A r a l d i c a , é un r o m b o , 
od una figura di l a t i egua l i , ma d 'angol i 
ineguali ; r a íTomigüante ad un quadro d i 
ve t ro nelle noftre fineftre an t i che ; collocato 
d i r i t t o in p i e d i , c ioé per le pun te . — V e d i 
T a v . A r a l d . fig. 69. 

I n queí la figura t u t t e le g e n t ü d o n n e non 
raaritate, e le vedove portano i loro flera-
m i ; p e r c h é , come alcuni d icono , ella fu 
la figura dello feudo delle A r a a z o n i ; o , co
me a l t r i , pe rché ella é la figura antica del 
Fufo . 

LOSANGA é anco una forma di medic i 
n a , fatta i n piccol i p e z z i , da tenerfi o ma-
í i i ca r f i , i n bocea , finché fia liquefatta o 
c o n f u m á t a : coincide con quello che d' al-
t ra guifa ch iamaí i trochifet. V e d i TROCHÍ-
s c r . 

L O T O , LUTUM , nella C h i m i c a , una 
compofizione d i certe f o ñ a n z e t e n a c i , per 
chiudere con eífa le aperture, e le c o m r a e í í u -
re de' vaíi nella d i ñ i j l a z i o n e , & c . 

Sotto la parola loto h coraprefa ogni for-
ta d i cemento, o g e í f o , che adoprafi o nel
la coftruzione de' f o r n e l l i , o ne l l ' accomo-
aarvi i vafi di v e t r o , o d i t é r r a , che han-
no da refiftere ad un fuoco aífai v i o l e n t o . 
A l g u n i k t i fon fa t t i d i fariña e d 'acquaj 
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a l t r i di calcina v iva e di bianchi d' u o v a ; 
a l t r i di l ima tu red i f e r ro , di polvere d í m a t -
í o n i , e d ' o l i o di l i n o ; a l t r i di t é r r a da va-
f a jo , d i fabbia fiumana , d i flerco cava l l í -
n o , d i polvere d i vafi r o t í i , dei caput mor-
t u u m di v e t r i u o l o , della fchiuma di f e r r o , 
di vetro patato , d i borra mtfcolata con acqua 
faifa , o fangue di t o r o . 

11 loto ufato da L e m e r i , non era fe non 
due par t i d'arena , ed una d i creta Í U m -
perate affieme nel l ' acqua; che r ic íce aífai 
bene per congiugnere i vafi delle re tor te , ed 
i loro recipient i nel d i ñ ü l a r e f p i n t i v o l á 
t i l ! , & c . 

N e l dif l i l lare per l i m b i c c o , e per la ve-
feica , o in vafe di rame , col fuo capo o 
ferpent ina, una vefeicaumida ferve beni í f i -
mo per lotare o chiudere le commeí fu re de' 
vafi : ma per la difti l iazione degli f p i r i t i 
corrofivi , come anco per ovviare e r i m e 
diare alie crepature de' v e t r i , & c . viene r-ac-
comandata la feguents compof iz ione ; c i o é , 
amido b o l l i t o , o colla di pefee difeioita nel-
10 fp i r i to di v i n o , con fior di z o l f o , m a í t i -
x e , e calcina fpenta nel i a t t e . 

L O T T A R E , una fpezie d i a b b a í t l r a e n -
to o contrafto tra due perfone d i f a rma te , 
corpo a corpo, per provare la lo ro forza e 
la loro dertrezza ; e veder chi de' due r i e -
fca a git tare 1' avverfario a t é r r a . V e d i ESER-
CIZIO , GIOCO , & c . 

I I Lot tare , o la pa la f l r a , é un e ferc iz ío 
di grande an t ich i ta e g r i d o . -— E g l i era írt 
ufo nel Secólo o tempo Eroico ;% tef l imonio 
E rco l e , i l quale lotto con An teo . V e d i PA
LESTRA, e GINNASTICA , 

C o n t i n u ó per lungo tempo in a l t i í í i r aa 
ñ i m a ; e g l i furono a í fegnat i confiderabilif-
f i m i premj ed onor i ne' G iuoch i O l i r a p i c i , 
11 cofturae degli A t l e t i era d' ungerfi i loro 
corpi con o l io ; per daré m i n o r prefa Tuno a l l ' 
a l tro a n t a g o n i í l a . V e d i ATLETA, & c . 

Ablancour t oíferva , che L icurgo ordinb 
che le giovanette Spartane lottajjero i n pub-
blico nude affatto , per toglier loro la fo-
verchia dilicatezza e mollezza ; per farle 
apparir piü r o b u í l e , e f a m i g ü a r i z z a r e i l po
pó lo a t a ü n u d i t a . V e d i GINNASIO, GIN-
NASTICA , ¿kc. 

L O T T O , una fpezie d i gioco d'acciden
t e , o forte , in cui fono depo í l t a t e come 
p r e m j , a benefizio del fo r tuna to , fomme di 
dinaro , o diverfe porz ioni d i ¡mercanzia , 

L o 
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L o fcopo de' l o t t i , c la maniera di cavar-

l i , í b n o c o f e note in I n g h i l t e n a cosí bene, 
che non han b i íogno di defcrizione ; fono 
qu i f requent i , c né piü né meno in Ol lan-
da , dove non fi poffono üabi l i re fenia la 
p e r m i í í i o n e del M a g i í i r a t o . — I n Francia 
a l t res i , v i fono í la t i d iver í i l o t t i , i n ta v o re 
deali O f p i r a l i . 

M . le C l e r k ha c o m p o í l o un t rat tato de' 
lo t t i , dove fi tnoftra che cofa fia lodevole 
i n e f l i , e che cofa v 'abbia di b iaf imevole . 
Gregorio Le t i ha fcr i t to anch' egii un L i b r o 
íbpra i l o t t i . — I I P. M e n e í l r i e r ha un trat
tato su la üeíTa materia , pubblicato nel 1700. 
dove fa vedere la loro origine , ed i l loro 
ufo appreffo i R o m a n i . •— E i d i ü i n g u e d i -
verfe fpeziedi l o t t i ^ e parla con q u e í t ' o c c a -
fionedelle f o r t i , rifolvendo diver í i cafi di co-
feienza che v i han relazione. 

L O X O D R O M I A * , la linea che deferive 
un vafcello navigando fullo ftefíb rombo colla-
terale. V e d i ROMBO . 

* L a voce e Greca, formata da kofys , obli
gue y e frpo{¿oí •> corfo . 

L a Loxodromia, chiamata anco linea laxo' 
dromica, taglia t u t t i i meridiani nell1 ifteííb 
angolo , chiamato 1' angelo loxodromice . 

L O X O D R O M I C A , Tarte o i l m é t o d o d i 
navigare obliquamente per la loxodromia, o per 
un r o m b o . V e d i NAVIGARE, e ROMBO . 

L O Z I O N E , LOTIO , popolarmente det-
ta lavagione ^ dinota una forma di medic ina , 
comporta di materie l i q u i d e , pr incipalmen
te diretta adabbellire la pe l le , ed a nettar-
la daquelle d i í fo rmi ta che v í g i t t a alie v o l -
t eunfangue í l e m p e r a t o o v i z i a t o ; o lequa-
l i piuttofto fono caufate da una fecrezione 
preternaturale . I m p e r o c c h é , generalmente 
par lando , q u e ' m a l í della pe l le , che fi con-
tano come íegni di un fangue i m p u r o , pro-
cedono da'fal i natural! f u o r g i t t a t i dalle glan-
dule cutanee, i quai dovevano eflere pur
gan o lavati- e por tat i v ia per li r e n i ; co
sí che i n luogo d i dolcificanti , che foglio-
n o preferiverfi in tai caf i , i l D o t t o r Q u i n c y 
giudica che f i abbia a p r o m o v e r é lo fcarico 
dell ' o r i n e , o rettificare quello della pelle con 
opportune lozioni , od u n t a m e n t i , e frega-
g i o n i . 

LOZIONE dinota parimente un r i m e d i o , 
che é un qui-d médium tra la foraentazione 
cd i l bagno. 

V i fon© delle lozioni r infreícanti , e delle 
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lozioni fonnifere per le perfone febbricitan-
t i ; fatte d i fog l ie , d i fiori, e di radici bol-
l i t e , in cui lavaníi le man i ed i piedi del 
paziente ; e dopo q u e ñ a lavagione, fi rav-
volgono i det t i membr i i n pezze aramolla-
te nell ' i í leíTa decozione 5 finché s'afcluga
no . 

V i fono delle lozioni per 11 capo, e per i 
capelh, fatte delle ceneri di t ra lc i di v i t e . 

LOZIONE Filofofale, o del Filofofo, nella 
C h i m i c a , é una cohobazione che la natura fa 
di quello che viene efal tato, eche d i nuovo 
ricade al fondo del vafe. 

LOZIONE , nella Farmacia , dinota una 
preparazione di medicine , col lavarle i n 
qualche l i q u i d o , e cib o leggermente, co
sí che fe ne levino folamente le feccie o 
pofature i o in modo forte e caricato, cos í 
che le penetri , affin di mondarle da qual
che fpiri ío cor rof ivo , ficcome faffi a l l ' a n t i 
m o n i o , ai p rec ip i t a t i , ai magif ter j , & c . L a 
lozione é diretta od a levar via qualche i r t i -
mondezza, od altra catt iva quali ta ; od a 
c o m u n í c a m e una buona . V e d i ABLUZIO-
NE . 

L U C A R I A * , una fefta antica celebnta 
dai R o m a n i . — S e x t . P ó m p e l o oflferva, che 
le Lucarie erzno folennizzate nel bofeo, do
ve i R o m a n i , d i s fa t t i , e perfeguitati dai Ga l -
l i , fi r i t i rarono e fi nafeofero. 

* L a parola j fecondo Fef lo , e Sext. P ó m 
pelo , viene da L u c u s , bofeo o bofehetto. 
Varrone la d i r iva da luce : ablativo d i 
lux, luce, e l iberta. M a la prima eti* 
mologia pare piü naturale. 

Queft^ fefta tenevafi nel mefe d i L u g l i o , 
i n memoria dell ' afylum , ch ' eglino avean 
t rovato i n q u e l bofeo, i l quale era f r a i l T e -
vere , e la ftrada chiamata Via ¡ a l a r i a . 

L U C E , é quella fenfazione , che v ien 
caufata n e l l ' a n i m a , m e r c é la vifta de' corpi 
luminof i ; od é quella proprieta ne' c o r p i , per 
cui eglino f o n o a t t i ad eccitare tai fenfazioni 
in n o i . V e d i SENSAZIONE. 

LUCE fi prende a dinotare altresi una cer
ta azione del corpo luminofo , fopra un 
mezzo , tra eíTo corpo e l ' o c c h i o ; mediante 
la quale alcuni fuppongono , che Tuno adope-
r i su P a l t r o . 

_ Quefta é chiamata luce fecondaria, o d i -
r iva ta ¡ per dif l inguerla da quella de' cor
p i l u m i n o f i , che é chiamata p r imar i a , od 
inna ta , 

Ari-
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A r i ñ o t e l e fpiesa la natura d c l l a , con 

fupporre che alcuni corpi í k n o t rafparent i , 
come 1' aria , I ' acqua, i i diaccmolo , & c . 
ma poiché , ¡n tempa di notte , noi non 
vediamo niente per mezzo a quefti corpi , 
c g l í n o fono , d i c ' e g l i , fo! t ra fparen í i poten-
zialmente ; laddove , nel g i o r n o , diventa
no realmente ed attualmente t r a f p * r c n t ¡ : e 
po iché la luce fola é quella che pub r idur-
re queí la potenza i n atto , ei definifce la 
luce , per 1' atto di un corpo t r a fpa rcn íe , 
confiderato come t a l e . •—Aggiugne che la 
luce non é fuoco, ned é alcuna cofa corpó
rea , radiante dal corpo luminofo , e tras-
nieíta per lo trafparente; ma la mera pre-
fenza del fuoco , o di qualch' altro corpo 
l u m i n o f o , nel corpo trafparente. 

Q u e í l a é la dottr ina d' Arif totele in to rno 
alia Luce , cui a vendo i fuoi feguaci male 
intefa , ghe n*hanno appofta u n ' a l t r a , dif-
ferentsíTima ; vo leodo, che la luce ed i co
lorí , fecondo lu i , fieno q u a l i í a de' corpi 
íkíTi iuminof i e colorati , e , per t u t t i i 
conti 5 analoghe e fimilí a quelle fenfazio-
n i ch' e ü e n o occa í ionano in noi : aggiun-
gendo , che le cofe lucide o co ló ra te non 
produrrebbono fenfazioni in n o i , fenonavef-
fero una cofa fimile in fe flcíTe, poiché n i -
h i l á a t quod in fe non habet . V e d i Q.UA-
LITA' . 

M a ¡1 fofísma é mani fe í lo ; i m p e r o c c h é 
t roviarao , che un ago nel punger la car
ne , ci da doiore , che n i uno mai s' imma-
ginb che nell ' ago efifta . —- M a che non 
fia neceflTario che v ' abbia alcuna f i m i i i t u -
dine tra la qualita dell ' oggctlo e la fenfa-
zione prodotta , appare ancor piü evidente 
da un prisma di vetro , 51 quale t roviamo 
che efibifee t u r c h i n o , g i a l l o , rof fo , ed al-
t r i colorí d i un ' e í i r cma vivezza ; e p u r é 
n iun mai d i rá che nel prisma di vetro fie-
v i cofa tale , o niente che alie dette fen-
fazioni f o m i g l i . V e d i PRISMA , & c . 

I Cartefiani han raffinata a dismifura 
quefta nozione , e confeffando , che ia l u -
ce •> com'e l la efiñe nel corpo l u m i n o f o , non 
e fe non una potenza o facolta d 'eccitare 
i n noi una moi to chsara e vivida fenfazio-
ne i aggiungono , che quel che richiedefi 
per la percezione d e ü a luce, fi é , che noi 
fjarao cosí f o r m a t i , che fiam capaci di t a i 
í enfaz iom ; che negli afeofi pori de' corp i 
trafparcnti v ' é una certa materia fot t i le , 

Tom, V. 
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¡a quale , a caufa della fuá ccceffiva p icc ío-
lezza, penetra anche i l v e t r o , ed é né piíj 
né raeno cotanto forte , che fcuote ce r t i 
capil lamenti nel fondo del l 'occhio ; e , fi
na lmente , che que í la materia viene i m p u l -
fa dal corpo luminofo cosí , che move 1'ór
gano della v i f t a . 

Lz luce pr imaria a d ü n q u e confifte, d icon ' 
effi , i n un certo moto delle particelle del 
corpo luminofo , con cui fono refe atte a 
propellere, per o g n i v e r f o , la materia fub-
t i i i s , alloggiata ne 'por i de 'corp i trafparcn
t i ; e la luce fecondaria o derivata conf i í lc 
i n un conatos al m o t o , o in una inc l ina -
zione di co te í la materia , a recedere dal 
centro del corpo l u m i n o f o , in linee r e t t e . 
Ved i MATERIA fubt i l i s •> CCARTESIANI. 

I I P. Malebranche fpiega la natura della 
luce, con una fuppofta analogía tra eflTa ed 
i l f u o n o ; i l f u o n o , concedefi , effer prodot-
to dalle vibrazioni delle parti infenfibi i i del 
corpo fonoro : le quali vibrazioni , fe fono 
maggior i , o mino r i , c i o é , fe percorrono 
maggior i o m i n o r i archi del medefimo c i rco-
l o , fono tut tavia fempre efeguite nel medefimo 
t e m p o , ed i fuoni da eííe prodott i , diffe-
rifeono foltanto nel maggiore o m ino r gra
do di forza; ma fe v ' é un maggior nume
ro di v i b r a z i o n i , nel tempo íleífo , in u n 
corpo fonoro , che i n un altro , quefte cf-
fendo piü ferrare o frequenti , diventano 
d ' una fpezie diverfa ; e eos) i lor fuoni 
pur differifeono , formando quel che chia-
mia r ao , tuoni o note difFercnti; le v ibraz io
n i celeri formando Facute, e le v ib raz ion i 
tarde o lente le note gravi . Ved i SUONO, 
ACUTEZZA, e GRAVITA'. 

COSÍ egli fuppone che fia della luce , c 
d e ' c o l o r í : tut te le parti d i un corpo l u m i 
nofo fono in un ráp ido moto , che , per 
via d i velociííicni impul f i o b a t t i m e n t i , fia 
fempre comprimendo ia materia fo t t i le t r a 
i l corpo luminofo e V occhio , ed eccita 
vibrazioni d i p r e í f i one . — Piu grandi che 
fono quefle v i b r a z i o n i , piíi luminofo appa
re i l co rpo ; e fecondo che fono piü velo-
c i , o piü lente , i l corpo é d i uno* o d i 
un al t ro colore . 

Quefta ipotef í j quantunque ingegnofa , é 
i n oggi meritamente r ige t t a t a , dopo le gran
di feoperte fulla natura della luce, faite dal 
Cav. Ifacco N e u t o n . '— N o i adeífo fappia-
n i o , che la luce primaria confiíte to ta lmen-
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te in un ce r ío moto delle p a r t i c e ü e del cor-
po l u c i d o , per cui non gia fi p ropeüe alcu-
na fittiiia materia , flazionaria negli afeofi 
pori de 'corpi t r a ípa ren t i ; ma gi t tanfi fuor 
dal corpo l u m i n o í o certe piccoliffime par t i -
c t l l e , che mandanfi per ogni verfo con gran 
f o r i a : e la luce fecondaria, o d i r iva ta con-
fifle non in un conatus , ma i n un mo to 
reale di quefi.e par t i ce i le , recedenti per ogni 
verfo da! corpo l u m i n o f o , i n linee r e t t e , c 
cen una v e k c i t a incrcdib i le . 

I m p e r o c c h é fe la luce confiñeíTe in una 
mera prc í í ione , o impulfo , ella fi propa-
ghertbbe a tu t te le d i ñ a n z e , nel medefimo 
í n í í a n t e d i tempo ; i i contrario di che ap-
pare da i fenomeni degli ecliíTi de' Sate l l i ' 
t i d i Giove , le cui immer f íon i , fecondo 
che la térra s' avvicina a Giove , trovan fi 
anticipare alcun che del vero t e m p o , e co-
minciare piu p r e ñ o j e, fecondo che la tér
ra fi r i t i r a o allontana da Giove , le loro 
c m e r í i o n i , che folo in quefto cafo fi pon-
no offervare , fuccedono v ieppiü tardi , o 
perdono del tempo : deviando cosí , confi-
dcrabilmentc e nel pr imo e nel fecondo ca
f o , dal vero tempo notato nelle Tavo le . 

Queflo fu prima offervato da M . Roemer , 
e poíc ia da a l t r i A f l r o n c m i ; la ragione di 
che non nafce gia da alcuna cccentricita , 
i r a probabilmente fegue , dalTavere la lu
ce del Solé da 'Satel l i t i r i f l e t t u t a , a co r re ré 
piü o l t r e , o viaggiar di p iü , innanzi che 
giunga a l l ' o c c h i o , in un cafo, che neU'al-
t ro i e quefio di piu é uno fpazio eguale al 
d i á m e t r o delT ó rb i t a annuale della té r ra . V e 
di SATELLITI. 

La luce adunque , a guifa degli a l t r i corpi 
reali , non fi move inftantaneamente , ra a 
con t empo . — I I Cav. Ifacco N e u t o n ha 
m o ñ r a t o fuor d 'ogni contrafto , che la lu
ce del Solé ña quafi fette m i n u t i nel fuo 
paí faggio fin alia té r ra , che é lo fpazio 
di 7 0 , 0 0 0 , 000 r n i g l i a ; una velocita 10 , 
0 0 0 , 000 vol te maggiore che q u c l l a , onde 
una palla vola dalla bocea d i un cannone, 

I n o l t r e , fe la luce non foífc un c o r p o , 
ma confifteííe in una mera pre íTione, o pul -
í i o n e , non fi propaghcrebbe in linee r e t t e , 
ma continuamente s' infk t tercbbe ad um-
b r a m . Ce si i i Cav. I f . N e u t o n . " U n a pref-
„ fione fopra un mtzzo ( m é d i u m ) fluido 
„ ( c i o é un moto p ropága t e per un tal me-
„ d i u m ) di la da qualfivoglia oí lacolo, che i m -
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n pedifea qualche parte del m o t o , non fi pub 
„ propagare in linee r e t t e ; ma onninamen-

te s' inflettera e diffundera per ogni ver-
5, f o , nel mezzo quiefecnte che fiaíTene d i 
j , la da queli ' o í lacolo . <— La forza della 
j , gravita tende a l l ' i n g i ü , ma perb la pref-
5, fione dell ' acqua , che nafce dalla forza 
„ della gravita , tende per ogoi verfo con 
„ forze equabili ; e con cgual facil i té , c 
, , con forze pur uguali propagad in flanco, 
„ ed a l l ' i n g i u , non meno in curve che i n 
„ dr i t te l inee . — L ' o n d e , fulla fuperfizie 
„ deli 'acqua , fdrucciolando lut-go le fpon-
„ de o Teífremitadi di qual che fi voglia ofta-
, , c o l ó , che le imped i í ce in parte ; fi pie-
„ gano , e f i d i l a t a n o , e d i í f o n d o n o per gra-
„ di nell 'acqua quiefecnte di 1̂ . da quefi 'ofta-
3, c o l ó . Le onde , i b a t t i m e n t i , o le v ib ra -
„ z ioni dell ' aria , nelle quali conf iñono i 
„ f u o n i , s' inflettono patentemente , ben-
„ che non tanto quanto l 'onde del l ' acqua; 
„ ed i fuoni fi propagano con eguale faci l i -

t a p e r l e t u b e , o t rombe ricurve , e per l i -
5, n c e d i r i t t e ; ma la luce i non fi é mai co-
„ no fc iu to , che movafi per vie flcffuofe o cur-
„ ve , né che s ' i n f k t t a ad umbram — 
Sonó adunque i raggi del la /«ce , p icciol i cor-
pufcoli , fcagliati con efirema celeritk dal 
corpo luminofo . <— I n quanto alia forza 
ende quefli corpufeoli fon fuor v i b r a t i , co
sí che d iven t ino capaci di moverf i nella i n -
concepibil ragione di 1 0 , 000 , 000 mig l ia 
i n un m i n u t o ; afcoltifi i l medefimo grande 
A u t o r e : " T r a i corpi della fieíTa fpezie c 
„ v i r t u , di quanto uno é piu p i cco lo , d i 
„ tanto é maggiore la fuá potenza £ t t r a t -

t r ice a proporzione del fuo v o l u m e . Que-
„ fia potenza la t rov iamo piu forte nelle 
„ picciole ca l ami t e , che nelle g r and i , avu-
„ to riguardo alia diffirenza de' loro pcfi ; 
, , e la ragione fi é , che le particeile delle 
„ picciole calamite eflendo piíi vicine Tune 
„ a l l ' a l t r e , piu f á c i l m e n t e unifeono le lo-

ro forze in t imamente afifieme, e eperano 
„ compiu tamente . —- Per la flefía ragione 
„ i ragg' della / « r e , eflendo i piü m i n u t i d i 
„ t u t t i g l i a l t r i c o r p i , fi pub ben credere 
„ ed a í p e t t a r f i , che le loro potenze at t ra t -
„ t ive debbon cíTere le piü f o r t i di tu t -
„ t e ; e quanto in fatt i fieno for t i , fi pub 
„ raccogliere dalle rególe feguenti : 1'at-
„ trazione di un raggio di luce y fecondo la 
,1 quanti ta della fuá materia , é alia g rav i 
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„ ta che ha un corpo projctto, fecondo pu-
„ re la quantita della fuá matena , m ra-
„ gione comporta dclla velodta del raggio di 
r luce , alia velocita di cotefto corpo pro» 
5) jetto, o della curvatura della linea , che 
. il raggio defcrive nei iuogo della nfrazio-

ne alia curvatura , dcfcntta da cote í to 
" eorpoPro^tto' p u r c h é , tuttavolta, l ' in -

ciinazione del raggio alia fuperficie nfran-
gente , fia la fteffa che quella del corpo 

H projetto aU'omonte. Dalla qualepropor-
„ zione io raccolgo , che rattrazione de' 
si ragS' di luce ^ é piíi di i , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 

0 0 0 , 0 0 0 , volte maggiore , che la gra
vita de'corpi su la fuperíuie della t é r r a , 
a proporzione della quantita di materia 
in c i a í c h c d u n o , fe la luce paflfa dal Solc 
alia térra ncllo fpaiio di fette minuti . 
M a or í i ccome nell' Algebra , dove Je 

„ quantitadi affermative ceí íano , le nega-
j , tive cominciano ; cosí nella Meccanica , 

dove l'attrazione ceíTa , ivi la virtu rc-
pellente ha a fuccedere: Laonde un rag-

„ gio di luce , fubito che é fuori fcagliato 
», dal corpo luminofo , per lo moto vibra-
n ti /o del le fue parti , cd é ufcito dalla sfe-
„ ra della fuá attrazione , viene propulfo 
} , con un' immenfa velocita (t . Vedi AT
TRAZIONE, e REPULSIONES 

L a ñupenda divifibilita delle parti delía 
materia , non appar altrove piü manifefta , 
che nella minutezza delle particelle della 
luce. II Dottor Niewentiit ha computato 
che un pollice di candela, convertito la l u 
ce % di venta in 269^17040 parti y con 4 0 
zero annef l i , divifo ; fecondo il qual contó 
ne debbon ufcire, quandoarde, 418 , 65o,, 
( c o n 39 zero di piu ) particelle nel fecon
do di un minuto ; aíTaiflimo piu che raille 
volte mille millioni di volte il numero di 
grani d' arena , che contener pub tutta la 
térra j contando 10 pollici per un piede f 
e facendo 100 grani d'arena eguali a un 
pollice. Vedi Rel ig . Philof. V o l . I I I . p . 8 5 8 , 

U efpanfione , o l 'e í lenf íone di una por-
zione di luce é incoiscepibile ; il Dottor H o o -
ke fa vedere, che ella é illuminata al parí 
dell' univerío ; provandolo dall'immenfa di-
fíanza di alcunc rtelle fiffe , la luce delle 
quali di venta ícnfibile all'occhio per raezzo 
di un telcfcopiov né gia folamente , d i c ' e g l i » 
i gran corpi del Solé c delle ftelle fono c o s í 
caoaci di difpsrgcre la loro hce , per i l va-
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fio efpanfo dell'Univerfo j ma la piti picco-
la fcintilla di un corpo lucido fa lo fieífu , 
fino il picciol if í imo glóbulo , levato o fca
gliato dall' acciaio con una pietra focaia, 

I I Dottor 'sGravefand añerma , che un 
corpo lucido é quello che manda fuora , o 
che da al fuoco un moto in linee rctte ; e 
vuole che la differenza ira la luce ed i l ca
lore confííla in q u e ñ o , che per produrre la 
luce ^ le particelle ignee devono entrare nell1 
occhio, in un moto rettilineo, lo che non 
fi ricerca nel calore, per cui al contrario pa
re piu a propofito un movimento irregola-
r e ; ficcome veggiamo ne'raggi che diretta-
raente vengon dal Solé alie cirae de'monti , 
e che non hanno un effetto per nicnte cosí 
valido e forzofo , come 1'han quei che giun-
gono nella valle , agitad con un moto irre-
golare dalle varié rifleííioni . Vedi F u o c o . 

Se vi fia o no luce , fempre dove vi é 
fuoco, difputaíi fra gli Autori j come an
c o , fe vi fia o n o , qualche corpo lumino
fo fenza calore ; il calore effendo un mo
to che pub efifere infinitamente d iminui to , 
e la luce una materia che pub eífere infi
nitamente rara : a che poffiamo aggiugne-
re , che alcun calore non ci é fenfibile 
quando non fia piíi intenfo di quello de* 
noftri organi de'fenfi. Vedi CALORE. » 

I I Cav- Ifaceo Neuton oííerva , che i 
corpi , e la luce hanno una mutua azione ; 
i corpi fulla luce ^ fcagliandola, rifiettendo-
la y rifrangendola , ed inflettendola ; e la 
luce su i corpi , fcaldandoli, e mettendo le 
loro parti in un moto di vibrazione , in 
cui principalmente coníifte il calore . I m -
perocché tutti i corpi fiffi quando fono fcal-
dati oltre un certo grado , egli oíferva che 
mandan fuori luce) e rifplendono ; il qual 
fplendore, &c. par che nafca dal moto vi-
brativo delle loro parti , e tutti i corpi f 
abbondanti di terree e fulfuree particelle , 
fe bafievolmente fono agitati , mandan fuo
r i luce , in qualunque maniera e per qua-
lunque verfo che cotefta agitazione fi fac-
c i a . — - C o s í rifpiende 1'acqua del mare in 
una tempefta 5 T argento vivo quand'é agi-
tato in vacuo ; i gatti cd i cavalli quando 
al buio fi ñrof inano; ed il legno , il pe-
fce T e la carne, quando fon putrefatti. 

I I difonto Sig. Hawksbec ci ha fommi-
niílrata gran varieta d'efempj della produ-
zione artiñziale della luce r mediante l' at-

V z u\to 
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t r i t o de 'corpi naturalmente non luminof i : 
come del l 'ambra fregata fopra un panno la-
no nel vacuo, del vetro ful panno l a ñ o , del 
vetro ful vetro , de 'gufci d 'of t r ica ful pan
n o , c del panno ful panno , fempre nel vacuo . 

Su queíH diverfi e fper iment i , egii fa le 
feguenti r i f l e f f ion i : Che diíferenti fatte di 
corpi porgono n o í a b i l m c n t e diverfe fpeiie 
d i luce , si nel coloré come nella forza : 
Che gí i efFetti della confricazione fon va r ; , 
fecondo le diverfe preparazioni e tratteggia-
ment i de' corpi che v i fi fan foggiacere i e 
che i corpi che hanno data una lace par t i -
colare, p o í í o n o recarfi eolio ü r o ñ n a r a e n t o a 
non dar piü di quclla luce. 

M . Bernoul l i ha trovato con e fper iment i , 
che i l Mercu r io a m a l g á m a l o eolio ftagno, 
e fregato ful ve t ro , producea un iume con-
í íderabi le ne l l ' aria ; che T o r o fregato ful 
Vetro lo facea ancora i n maggior grado : 
uta che , ^ f ra - tu t t i g l i a l t r i , i l lume i l piu 
perfet to fu q u e i l o , prodot to co l l ' a t t r iz ione 
d i un diamante ^ cioé vivace egualments 
che i l lume di un accefo carbone agitato con 
forza da un mantice . V e d i ATTRIZIONE J 
e FREGAMENTO . 

11 Sig. Boyle parla di un perzo d i legno 
marc io r i fplendente, c h e , c o l l ' e ñ r a r n e Pa
r i a , fi e f l in fe ; ma col r imet tervela , parve 
che ri tornaíTe i n v i ta di n u o v o , e fpiendef-
fe come p r i m a ; cíTendo que l l a , fenza dub-
b i o , una vera e real í i a m m a , da non poter 
fuffiñere fenza aria , ficcome tu t te T altre 
fiamme. Ved i FOSFORO. 

„ Che le par t iec l íe deila luce fien attratte 
n da quellc degli a l t r i corpi , " egli é evi
dente da efperienze innumerab i l i . Quei lo 
f e n ó m e n o fu o í fe rva to in pr ima da Ifacco 
N e u t o n , i! quale t r o v o coa faggi replica t i , 
che i raggi della luce nel loro pa í í agg io v i -
c ino a l l ' e ü r e r a i t a d i o raargini d e ' c o r p i ; fia 
o p a c h i , o t ra fparent i , come pezzi di metal-
l o , i tagl ient i de ' co l t c l l i , ve t r i r o t t i , & c . 
fon d i v e r t i t i , o t r a t t i fuor da linee r e t t e , e 
fempre i n f l e t t u t i , o piegati verfo cote í l i cor
p i . V e d i INFLESSIONE , e DEFLECTIO. 

L ' azionc de' corpi fulla luce, t rov iamo che 
fi difpiega ad una feníibil diflanza , benché 
fempre a proporzione crefea come fcema la 
diftanza ; ficcome appar fenf ib i l i í f imamcntc 
nel paífar d i un raggio t ra g l i o r l i d i duc 
í o t t i l i pi ani ad apermre d i í f s r sn í i ; asi che 
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avviene non so qual cofa afíai peculiare ; 
cioé che l ' a t í r a z i o n e di un o:Io é accrefeiu-
t a , fecondo che 1' a i t ro p iu vr fi appreífa . 

I raggi di luce nel lor paí íaggio dal ve
t ro nel vacuo, non folamente fono inf le t tu
t i verfo i l v e t r o , ma fe cadono troppo ob l i -
quamente, r i í o r n e r a n n o addietro di n u o v o , 
e faran totalmente r i f l e t t u t i . 

La caufa della qual rifleíTione non fi pub 
a t t r ibui re ad aicuna refifienza del vacuurn , 
ma debbe int ieramente na (ce re da qaalche 
forza o potenza del v e t r o , che attrac o r i -
trae i raggi a! loro paffaggio nel vacuurn . 
E cib fi raccoglie ancor p i u , d a l l ' o í f e r v a r c , 
che fe bagnerete la fuperfizie p o ñ e r i o r c del 
v e t r o , con acqua, con o l i o , con m i e l e , o 
con una foluzione d i argento v i v o , allora í 
raggi che per altro farebbono fiati r i f l e t tu t i , 
pa í fe ranno nel liquore e per i l liquore : i l 
che moflra che i raggi non fono r i f le t tu t i , 
fiotantoché non giungono a cotefta pofteno? 
fuperfizie del v e t r o , e nemmeno , fintanto-
ché non cominciano ad emergerne ; impe-
rocché fe a l l ' ufeir f u o r i , cadono io qualcu-
no de'predett i raezzi, allora non fi r i f le t to-
no , ma perfiftoao nel loro pr imo c o r f o , 
1' attrazione del vetro eífendo in q u c ü o ca
fo contrabilanciata da q-oeüa del liquore • 

Da quefla mutua attrazione tra le pa r t i -
celle di luce , e g l i a l t r i eorpi , n a í c o n o due 
al t r i gran fenomeni , che chiamanfi la v i -
flejjione) e la rifrazione della luce. Sappiam 
che la deterrainazione di un corpo in m o - -
t o , fi cambia per 1' interpofizionc di u.: L i 
t ro corpo nel íuo fentiere : cosí la luce 
abba t t sndof í su la fuperficie de' corpi fo l i -
di , dovrebbe eífere d iver t i ta d a f fuo corfo 
e r iba t tu ta o r i f le t tuta cosí , che , a guifa 
degli a l t r i corpi cadenti , faceífe r a n g o l o 
delle fue rifleffioni eguale a quello d' i n c i -
denza ; quefto , t roviamo per efperrenza chz 
la luce i l fa ; ma la cagione di tale e ífet to 
é diíferente dalla tefté afiíegnaía : i raggi di lu
ce non fono r i f l e t t u t i perché urtano e percuo-
tono le par t i de' corpi r i f l e t t e n t i . ma per 
qualche potere o v i r t í i equabilrnente diffüfa 
per 1' intera fuperfizie del corpo, con l aqoa l 
v i r t u egli adopera fulla luce, o attraendola , 
e rifpingendola fenza contatto : per la qua
le v i r t u medef ima, in diverfe circoftanze , 
i raggi fono r i f r a t t i ; e per la quale pariraen-
t i , i raggi fono pr ima dal corpo l u m i n o t a 

f a o t i 
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fuora fcagliali ; ficcome con gran v a n e d 
d' argornenti 1' ha provato i l Cav. I I . N c u 
l ó n . Vedi RIFLESSIONE. R . „ 

nUefto grande Autore mctte fuon d ogm 
d n b í t a z i o n e , che t u t t i que; raggi che fono 
r i f l e t tu t i , benché s ' avv ic inmo al carpo i n 
finitamente da pref lb , par nal toccan m a i ; 
e che quelü che realmente percuotono le fo-
Jide par t í de' c o r p i , v i fi attaccano , e, per 
cosí diré 5 v i reftano eft int i e p e r d u t i . 

Se d imand i f i , come puo avvenire , rnen-
tre noi aferiviamo la rifleífione de' raggi a l l ' 
Siiloae di tu t ta la íuperfizie del corpo íenza 
contatto j come puo , dico , avvenire che 
t u t t i i raggi non fisno da ogni íuperfizie r i -
flettuti, raa mentre ne fono r i f l t t t u t i a l c u n í , 
a l í r i paíTano o pervadono e fon r i f ra t t i ? L a 
rifpoila data dal Cav. N e u t o n é ¡a feguen-
í e : O g n i raggio d i luce , nsl fuo pa í íaggio 
per una fuperficie rifrangentc , é pollo in 
una certa c o í i i í u z i o n e , o in un ceno ( h t o 
tranfeimte, che, nei progreflbdel raggio , si-
torna ad cguali i n t e r v a l l i , e difponc i l rag
g i o , ií! ciafcun r i to rno , ad eíícre f a c i l m e í u e 
trasmeílfo per 1' appre í ío rifrangente íuper
f i z i e , e a d e í T e r , fra i r i í o r n i , f ác i lmente r i 
fle t t uto da eíTa: la quale alternazione d i r i 
fleífione e di t rasmi í i ione vedefi p rop¿ga t a da 
ogni fuperficie 5 ed a tutte le d i í l anzc . Qua
le fpezie d' azione o difpofizionc fia quefta, 
e s'ella confifia i n un moto circolante o 
vibrante del raggio o del mezzo , oqualch ' 
al tra cofa , ei nol ricerca ; ma p e r m e t í e a 
chi é vago d' ipotefi i l fupporre che i rag
g i di luce, co i l ' urtare su qualche fuperfizie 
r if let tente o rifrangente, eccitino v ib raz ion i 
nel mezzo riflettente o r i frangente, e con 
ció agi t ino le pa r t í folide del corpo . Que-
fle v ib raz ion i , cosí p ropága t e nel raezzo, 
fi raovono piíi prefto che i raggi , cosí che 
ü foverchiano ; e quando un raggio e in 
quella parte dclla vibrazione che c o o í p i r a 
col fuo m o t o , la fuá vcloci ta s' accrefee , 
cosí che fác i lmen te pervade una fuperfizie 
r ifrangente: ma quando egli é in una pac
te contraria della v ib raz ione , che impedífce 

fuo m o t o , egli é f ác i lmen te r i f le t tu to •, e 
per c o n í t g u e n z a ciafenn raggio é fucceííiva-
m e n í e di ípoOo ad eí íere di fací le r i f le t tu to 
o trasmello ad ogni vibrazione ebe lo fo-
verchia . 

I I r i torno o la vicenda dclla quale d l -
ípof iz iane di un raggio ad eífere r i f l e í t u t o . 
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chiamafi da luí accejjl d i facile uflej]]one; t 
quelio della fuá difpofizione ad effere tras-
me íTo , accejjl d i facile trasmiffione ; e lo ípa-
z io fra i r i t o rn i , V intervallo degli acceffi . 
L a ragione adunque , perché la fuperficie 
di t u t t i i groíl i e trafparenti corpi r í f le t te 
parte della luce incidente fovr' t ' X i , e r i fran
ge ü r e l i o , íi é , che aicuni r agg i , nella lo
ro incidenza fono nel i ' accejjo d i facile r i f l e f 
fione , ed a l t r i in quello di facile transemf-
í i o n e . 

Quanto alie Proprietci della LUCE Rifles-
t u t a . Vedi RIFLESSIONE, SPECCHIO, &C. 

l o o l t r e , un raggio di luce che paila fuá-
r l da un mezzo in un al t ro di den fita diffe-
r e n t e , e nel fuo paí íaggio fa un angelo o b i i -
quo colla fuperficie che fe para i m e z z i , fa-
ra r ifrat to , o fvolto dalla fuá linea retta ; 
a cagione che i raggi fono piu fortemente 
ateratti da un mezzo piü denfo, che da ua 
piu r a ro . V e d i RIFRAZIONE. 

Che queí l i raggi non fon r i f r a t t i , per f 
ur to o fia percu í l ione deile par t í folide de* 
c o r p i , ma lo fono fenza alcun con ta t to , per 
quella fie lía forza onde egiino fono fcagl-.ati 
e r i f lc t tu í i y la quale difpiegafi difterentemcn-
te in dí í ferení i circofian/.e, egli fi prova i n 
gran parte cogii fteffi a t g o m e n t i , i quai i 
d i m o ñ r a n o che la riflefíione c o m p k f i fenza 
c o n t a t t o . 

Quant& alie Proprieta , & c . della LUCE R i -
[ r a i ta , Vedi RIFRAZIONE, LENTE , & c . 

N e l Cr i í l a l l o Is lándico fi oíTcrva una fpe
zie d i doppia rifrazione , a lía i diverfa da 
quslia che t roviamo in qualunque ahro cor
po : i raggi che cadono obiiquamente fo
famente non eflendo dífperfi y con una doppia 
rifrazione i n una c la ík í fa fuperfizie , ma 
anche g l i fteffi raggi perpendicolari fon , i 
p iu d i loro , d i v i f l in due rarai o ñrifee , 
per raezzo delF ificíTa doppia rifrazione ; le 
quali ftrifee fono dell ' iíieíTo colore che g l ' 
i n c i d e n t i , e fono cguali nel grado di luce r 
almeno a un dipreífo , g l i uní ag!i a l t r i : 
donde íi gran F i io fo fo , cos í fpeíío ci ta to , 
prende m o t i v o di fofpettare che v i freno 
nclla luce alcune altre proprieta or ig ina l i ? 
ol tre quelle finora deferitte ; e particolar-
mente , che i raggi abbiano differenti l a t í , 
dotat i di diverfe or ig ina l i proprieta . 

I m p e r o c c h é , d i que fie r i f r a z i o n i , 1 urm 
fi fa nclla folita maniera , c r o é , i l fenodel i ' 
incid/nza í a i^aeÚo della rifrazione Gome 5 
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¿ a 3 ; e l ' a l t r a ¡n una maniera in foü ta : 
c non o í h n t e , i l medefimo raggio é rifrat* 
t o ora ne l l 'una maniera , ed ora nell 'a!tra t 
fecondo le va r íe pofizioni che hanno i fuoi 
diverfi l a t í , r ifpetto al c r i f t a l lo . Quefte d i -
í p o f i z i o n i f a egli vedere, che debbono aver 
efif t i to or iginalmente ne' r agg i» fenza aver 
fofferte alterazioni per quefto c o n t ó da l c r i -
í l a i l o . Ved i Islándico CRISTALLO. 

Ogni raggio d i luce ha dunque due op-
pofti la t í , T u n o or iginalmente dotato d i 
una p ropr ic t a , da cui la fuá r ifrazione i n -
fol i ta dipende , e 1' a l t ro d i tal proprieta 
non do t a to . V e d i RAGGIO. 

I I Cav . I f a c N e u t ó n avendo oíTervato 1' 
immagine vivacemente colorata , p ro je í t a 
ful muro di una ftanza ofcura^ per via de' 
raggl folari trafmeíft per un p r i sma , eí íere 
cinque vol te al tret tanto lunga che larga ; 
mettendofi a cercare la ragione d i q u e ñ a 
difproporzione , fu guidato da a l t r i efperi-
m e n t i a l i ' expe r imen tum cruc is ; da cui fco-
perfe , la cagione del f e n ó m e n o effere, che 
alcuni de' raggi della luce eran p iu r i f r a t t i 
che gl i a l t r i , e pero efibivano di ve ríe i m ma
g ín i del Solé fotto T apparenza d i una , e ñ e -
fa per i l l u n g o . V e d i PRISMA . 

D i qua- egli s'avanzb a conchiudere , 
che la luce üeífa é una mirtura eterogenea 
d i raggi diverfamente r i f rangib i l i e quin-
d i egli fi fa a diflinguere la luce in due 
fpezie, cioé quella i di cui raggi fono egual-
mente r i f rangib i l i , ch ' e i chiama luce orno-
gene a f f tm i l e , od uniforme ; c quella i di cui 
raggi fono inegualmente r i f r a n g i b i l i , c h ' e i 
ú u z t n z luce eterogenea . Ved i RIFRANGIBI-
ILITAv; V e d i aneo OMOGENEO-, edExERO-
GENEO .. 

N o n v i fono fuorché tre afFezioni della 
luce i nelle quali egli o í íerva che i fuoi rag
gi difFerifcono, cioé la r i f r a n g i b i l i t a , la r i -
fleffibilit'a, ed i l colore ; e que' raggi che 
s' accorcano nella r i f rangibi l i ta , s'accorda-
no nelle altre due : donde poífono ben defi-
n i r f i o m o g e n e i b e n c h é per alcuni a l t r i con-
t i fieno forfe eterogenei, Ved i RIFLESSIBI-
LITAV e RlFR ANGIBILITA,, 

I n o l t r e , i colorí efibiíi dalla luce orno-
genea , ei l i chiama color í omogenei ; e 
q u e l l i , p rodot t í dalla luce eterogenear colo
r í eterogenei, —- Porte quefte definizioni 
egli avanza diverfe p r o p o f i z i o n i . 

Come , , p r ima > Che l a luce del Solé COK-
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fiííe di raggi differenti per indefini t i gradi 
d i r i f rangib i l i ta . Secondariamente , Che 
que' r a g g i , i quali difFerifcono nella r i f ran
g ib i l i t a , quando fon i ' u n da l l ' a l t ro fepa-
ra t i e divifí , proporzionalmente difFerifco
no ne' c o l o r í , da eííi e f i b i t i . I n terzo luo-
go , Che v i fono tan t i color í femp' ic í ed 
omogenei , quant i gradi d i r i f rangib i l i ta ; 
i m p e r o c c h é ad ogni grado di r i f rangib i l i t a 
appartiene un differente colore. I n 40. luo-
g o , La bianchezza, in t u t t i i conti fími-
le a quella della luce í m m e d i a t a del S o l é , 
c degli ordinarj o g g e t t í de' noftri fenfi , 
non pub eí íere comporta di color í fcmpl i -
ci fenza un ' indefinita varieta d i effi ; i m 
pe rocché per una tale compofizione r í ch ie -
donfi de' raggi dotati d i t u t t i g l ' indef in i t i 
gradi di r í f rangib i í i tk , che inferifeono a l -
t re t t an t i colorí f emp l i c i . I n 50. luogo , I 
raggi di luce non adoperano 1' uno fu l l ' a l 
t r o nel paíFare per l ' ir teíFo mezzo . I n fe-
í t o l u o g o , I raggi d i luce non fofFrono a l -
cuna alterazione delle lor quali ta dalla r i -
frazione , né dall ' agg íacen te e quiefeente 
m e z z o . I n 70. l u o g o , non poíFono eíFere 
p r o d o t t í colorí omogenei dalla luce per r i -
frazione , che non fieno i n cíía mefcolatt 
i n prima ; p o i c h é la r i f r az ione , come dian-
z i íi oíFervb , non cambia le qualita de5 
r a g g i , ma folo fepara quel l i che hanno d i 
verfe q u a l i t l , mediante la loro difFerente 
r i f r ang ib i l i t a . I n 8o» luogo, . L a luce folare 
é un aggregato di co lor í omogenei ; donde 
i co lor í omogenei pofTono eífere chiamat i p r i -
m ' t t i v i , oá o r ig ina l i . Ved i RAGGIO, & c . 

Abb iamo gia o í í e rva to che i raggi di luce' 
fono compofti di partr diffimíli o cteroge-
nee; alcune di eíTe p robab i l i í f imamence cf-
fendo m a g g i o r í , . altre m i n o r i . Ora quanto piu* 
picciole fono le p a r t i , tanto piu fono rifrangi
b i l i f c ioé tanto piu f ác i lmen te fi fvolgona 
da l loro corfo rettilincare ; e quelie parti 
che difFerifcono nella r i f rangibi l i ta C con fe-
guentemente nel volume ) abbiamo gia of-
f e r v a t o , che difFerifcono nel co lo re . 

D i qua forge tu t ta la teor ía de' colon*: 
quelie part i , e.gr. che fono le piu r i f ran
g i b i l i , coftituifeono i l color violáceo ; c i o é , 
le piu minu te particelle di l u c e q u a n d o fe-j 
paratamente fono impulfe su 1 ' ó r g a n o , i v 
eccitano le p iu corte vibrazioni nella retina j 
che di la comunican fi per la parte folida del 
nsrvo óptico nel cervello ed eccitano ira 

p a l 
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noi la fenfazione del color v i o l á c e o , il piíi 
fofco ed il pih lánguido di tutti i colon : 
e quelle particellc, al contrario, che íono 
le meno rinfrangsbili, coíhtuifcono unrag-
gio di color roflfoi c ioé !e piu grandi par-
ticelle di luce , cccitano le piü lunghe vi-
brazioni nella retina, e si portano ia fen-
fazione di un color roíío , come quello che 
^ ¡1 piu vivido e fplendente di tutti gii al-
t r i . L e altre particelle effendo diftinte in 
piccoli raggi, fecondo ¡e loro rifptttive roa-
gnitudini e gradi di rifrangibilita, eccitano 
vibrazioni intermedie; in quella guifa che 
le vibrazioni deU'aria, giuí ia le loro diffe-
reoti magnitudini , cccitano fenfazioni di 
differenti fuoni. — I colorí adunque di que-
íli piccoli raggi, non eífendo modificazioni 
avventizie di effi , ma proprieta ccnnate , 
primitive, e nece í far ie , rifuitanti , in tut-
ta probabilita, dalle loro difFcrenti magni
tudini , effer debbono perpetui ed immuta-
b li , né da poterfi alterare per alcuna ri -
fleffionej rifrazione, od altra modificazione 
fu í feguente . 

Quanto alia domina de Colorí delta L ü CE , 
V e d i COLORE. 

Quanto al ia maniera in cui la Luce affet-
ta t nojir i fenfi , e come ella contribuifce a l i a 
v i j íone , Vedi VISIONE. 

LUCE, come ricevuta dagli oggett i&C.VQ' 
di LUME. 

L U C I A N I S T I , GLUCANISTI, una Set-
t a , cosí chiamata da Luc iano , o Lucano , 
Erét ico del I I . Secólo , Difcepolo di Mar-
cione , i cui errori egii feguitb , e ve n 
aggiunfe de' nuovi . 

Sant' Epifanio dice , ch'egli abbandonb 
Marcione, infegnando che non ci dovevamo 
mantare , per titnore di arricchire il crea-
tore : altri Autori nulladimeno fcrivono , 
ch' egli foñenea queft' errore in comune con 
Marc ione , c cogli altri Gnoñic i . — E i ne-
gava 1' immortalita dcll' anima , aíícrendo 
ch'ell' era mater ía le . Vedi MARCIONITI. 

V i fu un altra Setta di Lucianifti , che 
comparve qualche tempo dopo gli Ariani . 
• J - I n í e g n a v a n o , che il Padre era flato Pa
dre fempre, e che egli n1 ebbe il nome an
che avanti che generaíTe il Figliuolo; come 
quegu che aveva in sé il potere o la facol-
ta della generazionc ; ed in queña maniera 
ípiegavano i eremita del Figliuolo. 

L U C I D A Corona, una ftella fiffa , della 
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feconda magnitudine, nella Corona Setteqi-
trionale. Vedi COKONÜ Borcal ix . 

LUCIDA X / m , una ftella brillante, della 
prima grandezza, nella Coftellazione della 
L y r a . Vedi LYRA. 

L U C I D ! I n t e r v a l l i , negli acceífi de' L u -
nat i c i , o de' maniaci , fono quando la fre-
nefia li lafcia in poíTeífo della lor ragione» 
Vedi PAZZIA , e FRENESIA. 

Dicef i , che i Lunatici íono capaci di fa-
re un teftamento ne' loro luc id i in terval l i* 
Vedi TESTAMENTO. 

L U C I D U M Septum . Ved i 1' Articolo 
SEPTUM . 

L U C I F E R I A N I , una Setta , la qualc 
aderiva alio fcifma di Lucífero Vefcovo di 
Cagliari nel I V . S e c ó l o , 

Pare che Sant'Agoftino additi , che egli-
no credeífcro, che 1' anima foíTe trasmeífa 
ne'figliuoli dai loro genitori . T e o d o r e t » 
dice , che Lucífero fu V Autore di un errot 
nuovo . *— I Luciferiani crebbero grande- y 
mente nella G a l l i a , nella Spagna, ne l l 'Eg i t -
to &c. — L'occafionq d e l l o S c i í m a f u , che 
Lucífero non volle mai accordare che gli at-
ti di luí foíTero aboliti. — N o n vi furono 
fe non due Vefcovi Luc i fe r ian i , ma u'n gran 
numero di Pre t i , e d iDiaconi .1—Luci fe r ia 
n i avevano una partícolare avverfíone agli 
A r i a n i , 

L U D I Circenfes . Vedi V Articolo ClR-
CENSI. 

LUDÍ Floralet . Vedi I' Articolo FLO-
RALI . 

L U D I C R I Giuochi , Vedi l' Articolo 
GlUOCHI . 

L U E S , in un fenfo genéra le , é una pa
rola Latina ufata per dinotare ogni forta 
di malattie. Vedi MALATTIA. 

LÚES, in un fenfo piu particolare, fi r i -
fírigne alie malattie contagiofe e peflilen-
z ia l i . Vedi PESTE . 

LÚES, nell'ufo pih comune e moderno, 
fpezialmente quand' é la voce unita con 
Galilea , o venérea , riílrignefi a dinotare 
il mal Francefe . Vedi VENÉREA M a 
la t t ia . 

L U G L I O , JULIUS * , il fettimo mefe 
del!' anno ; durante il quale entra il Solé 
in Leone . Vedi MESE, ANNO, &c . 

* L a parola é derivata dal Latino JaViUS, 
foprannome d i Giul io Cejare i l D l t t a t o -
r e , che nacque i n effo mefe. — F u Mar* ' 

A n -
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j in tonio i l primo che diede a quejlo mefe 
i l nome d i Julius , che d ianz i era chia-
w a í o Q u i n í i ü s , come U quinto mefe deW 
anno nel vecchio Calendario Romano i n -
trodotto da Komclo , che principiava fiel 
mefe d i M a r z o . —» Per la Jiejfa ragione 
A g ü í l o fu chiamato Sextilis ; e Septem-
ber ^ Oclober, Novemder, e Decemher , 
tu t tavia ritengono i l nome del loro ordine 
primiero, 

Q u x fequ i tu r , numero turba notata 
fuo , 

Ovid . F a f l . 
N e l g í o r n o 19 d i q u e ñ o mefe credefi co-

muncmentc che ccminc ino i d i can ico la r i ; 
ne' q u a l í , fecondo Ippocrate e P i in io , i l tria
re b o l l e , i l v ino fi guafta o acetifce, i ca
l i 1 diventano rabb iof i , la bile é acerefeiuta 
cd i r r i ta ta , e t u t t i g i l anirnali declinano, 
e illanguidifcono , & c . V e d i CANICO-
L A R E . 

L U 1 G I d ' oro , un conio , o una mone-
ta Francefe, p r ima battuta nel 1 6 4 0 , fotto 
i l Regno di Lodovico X I I í. e che ha in og-
g i un corfo no tab i le . V e d i CONIO. 

X L u i g i d' oro, da pr incipio , erano valu-
ta t i a 10 l i r e , poícia a 11 , ed alia fine a' 
1 2 , e 1 4 . N e g l i eftremi d i del Regno d i 
L u i g i X I V . furono alzati fino a vent i l i -
r e , e nel pr incipio d i L u i g i X V , a 30 e 
3 6 ; anzi a 40 e p i í i ; con queda differen-
za ) che nelle u l t ime coniature i l pefo fu 
accrefciuto i n qualche proporzione colla 
valuta ; a che nel Regno antecedente non 
fi avea avuto alcun r iguardo. 

D a una parte deila m o n e í a fi vede la te-
fia del R e , col fuo nome ; e d a l l ' a i t r a , una 
croce comporta di o t to L contornat i con 
corone . La leggenda é , Chriflus regnat, v i n -
cit , imperat . — I I rovefcio é flato fpeífe 
volte muta to ^ al prefente ei porta una ma
no di giufi izia travcrfata in una Croce d i 
San t 'Andrea , con uno fcet t ro . 

V i fono anco de' L u r c r bianchi , o d' ar
gento y alcuni di 120 , a l t r i di 60 íbldi per 
moneta , chiamati anco ecus , fcudi j e ap-
prcflo g l ' Inglefi French crowns , ha l f , ero-
wns , & c . c ioé Corone Francefi , mezze 
C o r o n e , & c . 

Da una parte de' qual i v ' é la teda del 
R e , e dalT altra v i fon le a rmi di Franc ia , 
con quefta Leggenda , S i t mmen D o m i n i be-
nedittum . Vedi CORONA . 
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Caval ier i d i S. LUIGI , é ¡1 nome di un 

ordine mil i tare i n ñ i t u i t o da L u i g i X I V . nel 
1693. 

I I lor collare é di color d i fíamma , e 
paffa dalla finiflra alia d r i t t a . — I I Re é 
i l loro gran M a e ñ r o . V i fono in e í f o o t t o 
C r o c i ' , e vent iquat tro C o m m c n d a t o r i . — 
I I numero de' Caval ier i non é l i m i t a t o . 
N e l tempo clella loro inf l i tuz ione , i l R e 
aumentb un fopdo di trecento mi la l i re « 
per le penfioni de' Commenda to r i , e de' 
C a v a l i e r i . 

L U L L O ( Ar te d i ) V e d i V A r t i c o l o 
ARTE . 

L U M B A G O , un dolore in torno ai l o m -
b i , ed a l - f i ! della fchiena ; qual é quello 
che fuole p recederé le febbri i n t e r m i t t e n t i 
o periodiche. 

Comunemente proviene da picnezza e da 
ac r imon ia ; infierne con una difpofízione a l 
io s b a d i g ü a m e n t o , al t reraore, ed ai dolo-
r i errat ici in altre part i ; e fuol ceííare per 
mezzo dell ' evacuazione, e generalmente col 
fudore , e con le altre evacuazioni cr i t iche 
delle f e b b r i . 

L U M B A L T Glandule. V e d i GLÁNDULA. 
LUMBALI N e r v i . Ved i ÑERVO. 
L U M B A R I S , un epiteto dato a que ' ra-

m i dell ' aorta che portano i l fangue ai mu-
fcoli de' lorabi . V e d i AORTA , e ARTE
RIA . 

LUMBARIS, s' a p p ü c a par iment i a cer-
te vene, che r iportano i l fangue dai l o m -
bi nel tronco della vena cava . V e d i 
VENA . 

V i é altresi un mufeolo della cofeia , che 
porta quefto nome. V e d i PSOAS. 

L U M B R I C A L I S * , un'appellazione data 
a quattro mufeoli della mano , ed al t rc t tan-
t i de'piedi , che adoperano come adducenti 
delle d i t a . 

* L a voce e fó rma la da lumbricus , ver
m e ; per cagion della lor figura e picco' 
lezza , che da ad effi una femiglianza 
co ver m i . — P e r lo che fono ancochia" 
m a t i vermiculares . 

LUMBR i c A LES Manus , fono mufeol i 
delle man i , comunemente creduti non cf-
fer al tro che rami de' tendini del perforans, 
che vanno fin al di dentro del p r imo oí ío 
i n ciafcun dito ; e fi fuppone che cont r i 
bu ¡fea no alia varicta de' m o t i delle dita , 
con daré una certa diverfione alie azioni 

d i -
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dirette degli a l t r i mufcoli ; m á femplice-
mente , eglino k r v o n o a t irar foltanto le 
dita verfo i l pollice . — M . Cowper ofifer-
va nulladimeno , che alcum di effi hanno 
or ig in i d iñ in te ; e fofpetta che g l i a l t r i ne 
abbiano anch' efifi , e percib h fa mufcol i 
d i f t i n t i . 

LUMBRICAIES Ped/s , íono muíco l i del 
piede , ehe provengono , come nella mano , 
uno da eiaícun tendine del perforans , o pro-
fundus, e vann' a l l ' i n te rno di ciafcun delle 
dita piu piccole. 

L U M E , é una voce di í ignificato alie 
volte promifcuo con quello di Luce , e fi-
gnifica i n particolare la difpofízione degli 
o g g e t t i , i n riguardo al ricever la l uce . V e 
di LUCE. 

COSÍ d ic i amo , che una pi t tura v ieñ veduta 
nel íuo proprio lume, quando la fuá í i tuazio-
n e , rifpetto alia luce , é TifteíTa, che quella 
per cui fu d ip in ta . 

LUMI , a bordo de 'Vafce l l i . Ved i SE-
GNALI . 

LUMI , ne l l 'Arch i t e t t u ra , dinotano por
te , fineftre , ed a l t r i luoghi , per l i quali 
P aria e la luce hanno un paí íaggio . V e d i 
APERTURA . 

N e l Pantheon , tu t to i l lume vien dal l ' 
a l to j cotefto T e m p l o famofo non avea 
l u m i fuorché nella Cupola . V e d i PAN
THEON . 

LUMI , nella P i t t u r a , fono quelle part i d i 
u n ' O p e r a , che fono i l lumina te , o , che f lan-
no eípofte al luniinare , da cui fupponefi i l -
lumina to i l quadro, e le quali per quefta ra-
gione fono dipinte con v i v i c o l o r i . 

N e l qual fenfo, lume ña. i n o p p o í m o n e a 
ombra . V e d i OMBRA . 

LUME , íi prende anco qualche volta per 
i l corpo í u m i n o í o che ícaglia la luce . — 
V i fono var ié fpezie di lumi ; l umi gene-
r a l i , come P aria ; lumi panicolari , come 
i l fuoco , una candela accefa , ed anche i l 
S o l é . 

Lumi o chiari differenti , hanno differenti 
effetti fopra una pi t tura , e cagionano una 
ctífferenza nel maneggio , o nella difpofízione 
di ogni parte . — Impor t a dunque aíTaiíTi-
mo , qual lume fcelga i l pittore , opportuno 
ad i l íuminare la fuá opera ; e mo l to piu la 
tua perfezione dipende dalla condotta e ma
neggio áe iumi e de l l ' ombre , quando i l l u -
minare é gia fcelto c ñ a b i l i t o . 

Tomo V. 

L U N 16i 
La forza ed i l r i l ievo d'una figura, egual-

mente che la fuá grazia e bellezza , d i 
pende intieramente dal maneggio ed ufo 
de' l umi , e dalla combinazione d' effi co l l ' 
o m b r e . 

I l lume che una figura riceve , é o d i -
r e t t o , o r i f l e t tu to , a ciafcun de'quali fideve 
avere fpeziale r iguardo. — La dottrina de* 
lumi , e dell ' ombre , fa quella parte deila 
pi t tura , che ch iamaí i chiaro - fcuro . V e d i 
CHIARO-SCURO . 

L U M I N O S A Semita . V e d i V A r i c ó l o 
SEMITA . 

LUMINOSA Colonna. Ved i COLONNA. 
LUMINOSO FUOCO. Ved i F u o c o . 
L U N A , L u n a , ] ) , neU' Aftronomia , uno 

de' corpi celefti , noverato comunemente fra 
i p i ane t i , ma con maggior proprieta tenuto 
per un Satellite , o planeta fecondario . V e d i 
PIANETA, e SATELLITE. 

La luna e quella che accompagna la no-
ílra t é r r a , riguardandola come centro , ed 
i n vicinanza a cui fempre r i t rovaí l ; a ta.1 
che fe foífe dal globo del Solé veduta , non 
comparirebbe mai dipartita o feparata da no i 
di un angolo maggiore di dieci m i n u t i . V e 
di TERRA. 

Come t u t t i g l i a l t r i pianeti hanno i l loro 
pr imario o principal movimento at torno del 
Solé , cosí 1' ha la luna attorno della T e r 
ra : la di lei órbi ta é un' elliíTi, i n cui v ie 
ne ritenuta dalla forza di gravita ; com-
piendo la fuá rivoluzione attorno di noi i n 
27 g i o r n i , 7 o r e , 43 m i n u t i , che é altre-
sl i l precifo tempo della fuá rotazione at
torno del fuo a í fe . V e d i ORBITA, e RIVO
LUZIONE . 

La mezzana diftanza della luna dalla t é r 
ra , é 60 -j- femidiametri della t é r ra ; lo 
che equivale a 2 4 0 , 000 m i g l i a . V e d i D i -
STANZA. 

La mezzana eccentricita della fuá ó rb i 
ta 5 e 7-5^-3 della fuá mezzana d iüanza , 
10 che fa una variazione confiderabile i n 
cotefta mezzana diftanza. Ved i ECCENTRI
CITA* . 

I l d i á m e t r o della luna é a quello della 
té r ra , come 11 a 4 0 . 2 ; o 2175 migl ia : 
11 fuo d i á m e t r o medio apparente ¿ 31 m i 
nu t i 1 7 , e quello del Solé 32 m i n u t i , 
12 fecondi. Ved i DIÁMETRO, e SEMIDIÁ
METRO . 

L a fuperfizie della luna contiene 14,000,000 
X m i -
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migl ia quadrate ; ed é la fuá folídita di 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 mig l ia cubiche : La deníi-

del corpo della luna é a quella della 
t é r r a , come 48911 a 59214 ; a quella 
del Solé come 48911 a 10000 : L a fuá 
quanti ta di materia a quella della t é r r a a 
u n dipreífo come 1 a 39. 1 5 : e la forza d i 
gravi ta su la fuá fuperfizie, é aquella fulla 
fuperfizie della t é r r a , come 1 3 9 . 2 a 4 0 7 . 8. 
V e d i SOLIDITA' , DENSITA' , GRAVITA1 , 
& c . 

Fenomeni della LUNA . Le differenti ap-
parenxe della Luna fono i n gran numero : 
A l i e vol te ella ñ a crefcendo , altre fceman-
d o ; ora é cornuta , ora femicircolare ; quan-
do gibbofa, quando piena e globulare . V e 
di FASI . 

I n o l t r e ella c ' i l l u m i n a qualchevol ta t u t -
ta la notte ; qualche volta folo una parte 
d' eífa 5 ora trovafi nel l ' emisfero meridiona-
le , ora nel fettentrionale : T u t t e le quali 
variazioni effendo pr ima ñ a t e oífervate da 
E n d i m i o n e , un Greco an t i co , i l quale fpia-
va i d i lei m o t i , dieder m o t i v o al favo eg-
g i a m e n t o , ed alia finzione del d i l u i amore 
verfo la L u n a , 

V origine della maggior parte di quefte 
apparenze , íi é , che la Luna é un corpo 
ofcuro , opaco , e sferico ; e rifplende fola-
mente d i quel lume ch' ella riceve dal S o l é : 
donde , fol quella parte che é verfo di l u i 
r i v o l t a , é i l l umina ta ; V oppofta rimanendo 
nella fuá nat iva ofcur i ta . L a faccia della l u 
na v i f ib i le fulla noflra t é r r a , é quella parte 
del di le i corpo che ver la t é r ra é r ivol ta ; 
donde , giufta le var ié pofizioni della luna 
i n riguardo al S o l é , ed alia t é r r a , no i ofler-
v iamo diverfi gradi d ' i l luminazione ; ora fen-
do vifibile una grande , ed ora una minor 
porzione della fuperfizie i l lumina ta . 

F a j i d e l t a L v u i i . — Per concepire le fafi 
lunar i : S ( T a v . J j i r ó n , fig. 13 ) rapprefen-
t i i l Solé , T la T e r r a , R S T , una por
zione dell ' órbi ta della t é r r a , ed A B C D E F G 
1'órbita della luna , i n cui ella r ivolvefi at-
torno della t é r ra nello fpazio d' un mefe , 
avanzando da Occidente ad Oriente : C o n -
nettete i centri del Solé e della luna per 
mezzo della retta linea S L , e per lo cen
t ro della luna immaginate , che un piano 
M L N paííi perpendicolare alia linea S L : 
la fezione di cotefto piano con la fuperfizie 
della l una , dará la linea che termina la luce 
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e T ofcurita , e fepara la faccia i l lumina ta 
dalla ofcura. 

Connettete i centri della té r ra e della luna 
per mezzo di T L , perpendicolare al piano 
P L O , che paífa per i l centro della l u n a ; 
cotefto piano dará fulla fuperfizie della luna 
i l circolo che d iñ ingüe Temisfero v i f i b i l e , o 
quello c h ' é verfo n o i , dall1 i n v i f i b i l e , eperb 
chiamato i l circolo d i vifione. 

Donde appare , che quandunque la luna 
é i n A , i l circolo l i m i t á n e o del lume e 
de l l ' o fcur i t a , ed i l circolo della vifione co-
incidono : C o s í che tut ta la faccia i l l u m i 
nata della luna fara r ivo l ta verfo la t é r ra : 
ne l qual cafo la/«?2^ é , rifpetto a n o i , pie
na , e luce tut ta la n o t t e ; rifpetto al S o l é , 
ella é i n oppofizione; a t tefoché i l Solé e la 
luna fono allora veduti i n par t i oppoñe del 
cielo , P uno forgendo o levandofi , quando 
1'altro t r amon ta . V e d i CONGIUNZIONE , e 
OPPOSIZIONE . 

Quando la luna arriva i n B , tu t to i l d i -
fco i l lumina to M P N non é r ivo l to verfo 
la t é r r a ; cosí che T i l luminazione vifibile 
fara minore di un c i r c o l o , e la luna apparira 
g ibba , come i n B . V e d i GIBBO . 

Quando ella giunge i n C , dove l ' ango-
lo C T S é quafi retto , folo una metk del 
di íco i l lumina to é r ivol ta verfo la té r ra , 
ed allora o í fe rv iamo una mezza luna , co
me i n C i ed ella é a l lor chiamata luna 
biffecata , o dichotomizata . Ved i DICHO-
TOMIA . 

I n quefta fituazione i l Solé e la luna fono 
una quarta parte di un circolo lontani o fe-
parati l 'un da l l ' a l t ro ; e la. luna dicefieífere i n 
u n afpctto quadrato , o nella fuá quadratura. 
V e d i QUADRATURA. 

La luna fendo arrivata i n D , folo una pie-
cola parte della faccia i l lumina ta M P N 
é r i v o l t a verfo la t é r r a : per la qual ragio-
ne , la piccola parte che luce fopra di n o i , 
vedraíTi falcata , o piegata e curvata i n 
ftretti angoli o corna , come i n D . Ved i 
FALCATA. 

Finalmente la luna , arrivando i n E , 
non moftra alcuna parte de'la fuá faccia 
i l lumina ta alia té r ra , come i n D ^ quefta 
pofizione la chiamiam luna nuova \ ed e l 
la dicefi allora eífere i n congiunzione coi 
Solé ; i l Solé e la luna eífendo nel l ' ifteí-
fo punto dell ' eclitt ica . Vedi CONGIUN
ZIONE . 

Se-
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Secando che la luna avanra verfo F , ella 

r iaífume le fue corna : e í iccorae avanti la 
luna nuova , le corna eran r ivol te verfo Oc
cidente ; cosí adeííb cambiano la loro pofi-
zione , e guardano verfo Oriente : Quando 
ella viene i n G , ella é di nuovo i n quadra-
to afpetto col Solé j i n H é g ibba , ed i n A 
di nuovo piena. 

Q u í , l'arco E L , o l'angolo S T L , con-
tenuto fotto linee tirate dai centr i del Solé 
e della luna a quello della t é r r a , é chiama-
to 1' d o n g a ü o m della Luna dal Solé : e 1' ar
co M O che é la porzione del circolo i l l u -
minato M O N , che é r ivo l to verfo di n o i , 
e che é la mifura delP angolo che fan m u 
tuamente tra loro i l circolo terminante la 
luce e l ' o f c u r i t a , ed i l circolo di v i í i o n e , é 
da per tu t to quaíi f imile a l l ' arco d'elonga-
zione E L ; o , lo che é la fteffa cofa, l 'an
golo S T L é a un dipreffo eguale a l l ' angolo 
M L O : fíccome, é d i m o ñ r a t o d a ' G e o m e t r i . 
Ved i ELONGAZIONE. 

Delineare le f a f i della LUNA per ogni tem~ 
po . '— I I circolo C O B P ( ^ . 1 4 . ) rap-
prefenti i l difeo lunare r i vo l to verfo la t é r 
ra , ed O P fía la linea i n cui i l femicir-
colo O C P é p ro je t to , cui fupponete taglia-
to ad angoli ret t i dal d i á m e t r o B C ; allor 
facendo L P i l raggio , p réndete L F eguale 
ai co-fino dell 'elongazione della l u n a ; e fo-
pra B C , come 1'aíTe maggiore , ed L F i l 
minore , deferivete la femi-ell ipfi B F C ; 
quefta ell ipfi refechera dal difeo della luna 
la porzione B F C P della fáccia i l lumina ta 
vifibile fopra la t é r r a . 

Siccome la luna i l l u m i n a la t é r r a per una 
luce r i f k t t u t a dal Solé , cosí ella é recipro
camente i l luminata dalla térra , che riflet-
te i raggi del Solé alia fuperfizie della / » -
w ^ , e cib piu abbondantemente cheeffa non 
l i riceve dalla luna . — I m p e r o c c h é , la fu
perfizie della térra é piu di 25 volte mag
giore che quella della luna ; e percio fup-
ponendo la teflura di ciafcun corpo fimile , 
quanto al poter di riflettere ; la té r ra dee 
nmandar 15 volte piíi d i luce alia luna , 
di quel che ne riceve da efia . •— N e ' n o -
v i lun j , la parte i l luminata della t é r r a , é 
nvo l t a plenamente verfo la luna , e perb 
m quel tempo i l luminerk 1' ofeura parte 
della luna ; ed allora g l i abitanti lunar i 
( fe ve ne fono ) averanno una tena piena , 
ficcome noi s in una confimile pofizione % 
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abbiamo una luna piena : e di qul nafce 
quella fofea o debol luce che s 'oíferva nelle 
vecchie e nelle nuove lune y per cui , oltre 
le lucide corna , vediamo alcun che di piü 
del d i lei corpo dietro d'eífe , benché affai 
ofeuramente . — Quando la luna viene ad 
eííere i n oppofizione a l Solé , la té r ra ve-
duta dalla luna , apparira i n congiunzione 
con eífo , e la fuá parte ofeura fara r ivol ta 
verfo la l u n a ; nella qual pofizione la té r ra 
fparira alia luna^ come fa ella verfo di noi 
nel tempo del novi lunio , o nella fuá con
giunzione col Solé . Dopo quefto , g l i abi-
ta tor i della luna vedranno la té r ra i n figura 
cornu ta . — I n fine, la t é r ra prefentera tu t -
te le medefime fafi alia luna , che la luna 
prefenta alia t é r r a . 

I l D o t t . H o o k rendendo la rag ione , per
ché la luce della luna non da fenfibil calo
re , offerva, che la quantita di luce che ca
de ful l ' emisfero della luna p iena , é rarefat-
ta i n una sfera 28S volte maggiore nel diá
metro che la l una , avanti che a r r iv i a n o i ; 
e confeguentemente , che la luce della l u 
na é 104368 piu fiacca che quella del So
lé . — V i vorrebbono adunque 104368 l u 
ne piene per daré una luce , ed un calore 
eguale a quello del Solé a Mezzodl . Ved i 
SOLÉ, CALORE, &C. 

Corfo e moto della LUNA . — Quantun-
que la luna finifea i l fuo corfo i n 27 g ior-
n i , 7 ore , i l qual in terval lo noi chiamia-
m o un mefe periódico, ella fia p iu a lungo 
nel paí íare da una congiunzione ad un ' a l -
tra ; i l quale fpazio chiamafi un mefe f t m ' 
dico } od una lunazione , V e d i MESE , e 
LUNAZIONE . 

L a ragione fi é , che mentre la luna fia 
compiendo i l fuo corfo attorno della t é r r a 
nella fuá propria órbi ta , la t é r r a col fuo 
compagno o Satellite ( h l u n a ) fa i l f u o pro-
grefíb at torno del Solé , ed ambedue~ fono 
avanzati quaíi di un intero fegno verfo L e 
vante ; cosí che i l punto dell ' ó rb i t a , che 
nella pr ima pofizione efa i n una linea ret-
ta corrente per l i centri della t é r r a e dei 
Solé , é ora piu occidentale che i l Solé ; e 
perb quando la luna é arrivata di nuovo a 
quel punto , non fara per anche veduta m 
congiunzione col Solé ; né la lunazione fara 
completa i n meno di 29 g iorn i e mezzo . 
V e d i PERIÓDICO, SINÓDICO, &C. 

Se foífe i l piano dell ' ó rb i ta l una re , com-
X 2 cide 
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cide col piano dell ' eclittica , cioé fe h té r 
ra e la luna f i move í fe ro ambedue nel mc-
defirno p i ano , la via della luna nel cielo , 
veduta dalla té r ra , apparirebbe appuntino 
la ílefla che quella del S o l é ; con queña fo-
la differenza , che i l Solé troverebbefi de-
ícr ivere i l fuo cerchio nelio fpazio di un 
a n n o , e la luna i l fuo i n un me fe . 1— M a 
quedo non é i l cafo ; i m p e r o c c h é i due pia-
n i fi tagliano I ' uno Faltro i n una linea ret
í a , che paffa per lo centro della t é r r a , 
e fono inc l ina t i 1' un a l i ' a l t ro i n un an-
golo di circa cinque gradi . V e d i INCLINA-
ZIONE . 

Supponete, e.gr. A B ( f i g . 15.) una por-
zione dell ' órbi ta della té r ra ; T la té r ra j 
e C E D F 1'órbita della. luna , i n cui é i l 
centro della t é r r a ; dal m e d e í i m o centro T , 
nel piano dell ' eclittica , defcrivete un altro 
circolo C E D H , i l cui í e m i d i a m e t r o é egual-
le a quello dell ' órbi ta della lu>na : Ora , 
queí l i due circol i effendo i n diverfi piani , 
ed avendo i l m e d e í i m o centro T , s ' inter-
í e c h e r a n n o i ' u n 1'altro i n una linea D C , 
paíTante per lo centro della té r ra . I n con-
íeguenza , C E D , una meta dell ' órbi ta del
la luna , fara alzata al di fopra del piano 
del circolo C G H , verfo Settentrione ; e 
D F C 1' altra meta , affondera o s' abbaflera 
verfo i l Mezzodi . — La linea retta D C , 
i n cui i due c i rcol i s'interfecano T un 1'al
t ro , é chiamata la linea de N o d i , ed i pun-
t i degli angel í C e D , / nodi : de' quali , 
cuello dove la luna afcende al di fopra del 
piano del l ' eclittica , verfo Settentrione , é 
ch;amato i i nodo afcendente , e la tejía del 
Dragone , e 1' altro D i l nodo difeendente , 
e la coda del Dragone ; ( Ved i NODO ) e 1' 
interval lo di tempo fra i l part ir della luna 
dal nodo afcendente , e i l r i to rnarv i , un 
me fe dracontico . Ved i DRAGONE , e DRA-
CONTICO . 

Se la linea de' nodi foffe i m m o b i l e , cioé 
s' ella non aveí íe altro moto , che quello 
o n d ' é po r í a t a a í t o r n o del Solé , guardereb-
be fempre verfo 1' ifteffo punto dell ' e c l i t t i 
ca ; cioé fempre ñ terrebbe parallela a sé 
ílelía : ma íi trova per V o í f e r v a z i o n e , che 
la linea de' nodi c o í l a n t e m e n t e muta luo-
go ^ e cambia di fituazione di Oriente i n 
Occidente , contro V ordine de' fegni , e 
per un moto retrogrado , finifee i l fuo cir
cuito i n circa 19 anni , nel quai tempo 
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ciafcun de' nodi r i torna a quel punto dell ' 
eclitt ica , donde in pr ima recedette . V e d i 
CICLO . 

D i qua fegue che la luna non é mai pre-
c i í amen te nelT eclittica , le non due volte , 
per ogni periodo j cioé quando ella é ne' no
d i . — Per i l rimanente del fuo corío ella 
devia da effa , or piü vicina or piu r imota 
dall ' eclittica , fecondo che piu s' appreí ía , 
o piü fi dilunga dai nodi . N e i punt i F ed 
E ella é nella fuá maffima diitanza dai no
di ; i quai pun t i fono chiamati i fuoi l i m i t i , 
V e d i L I M I T I . 

La d i í ianza della luna dai nodi , o piut-
to í lo dal l ' eclittica , é chiamata la fuá l a t i -
tudine , che mi íura í i per un arco di un c i r 
colo delineato per mezzo alia luna perpen-
dicolarmente a l í ec l i t t i ca , ed intercetto t ra 
la luna e i ' eclittica . — La latitudine della 
luna , quand' ella é nella detta fuá raafíima 
diftanza , come in E od F ? non eccede 
m a i 5 g r ad i , e preffo a 18 m i n . la quai la
t i tudine é la mifura degli angoli ne' nodi . 
V e d i LATITUDINE . 

Appare dall ' offervazione , che la diftan
za della luna dalla t é r ra di continuo íi m u 
ta i e ch 'el la f i va fempre fpignendo piíi da 
preífo , o vieppiü duungando da noi . L a 
ragione fi é , che la luna non fi move i n 
u n ' ó r b i t a circolare avente la té r ra per cen
t ro j ma i n u n ' ó r b i t a ell iptica ; ( come vie
ne rapprefentata nella fig. 16. ) uno de' d iv 
cui fochi é i l centro della té r ra : A P rap-
prefenta 1' affé maggiore dell ' ellipfi , e la 
linea delle apfidi ; e T C , 1'eccentricita : 
i l punto A , che é 1' apfis piü a l t a , chiamafi 
1' apogeo della luna y e P , 1' apfts piü baffa , 
e i l perigeo della l una , od i l punto in cui e l 
la vien piü da v ic ino alia t é r r a . Ved i APO
GEO , e PERIGEO . 

L o fpazio di tempo i n cui la luna , andando 
dall ' apogeo , r i to rna ad elfo di nuovo , é chia-
mato i l mefe anomalifiieo. 

Se l 'orbita della luna non aveffe altro m o 
to , che quello per cui ella é portata attor-
no del S o l é , riterrebbe fempre una poí iz io-
ne parallela a feíleíTa , e fempre guardereb-
be a l l ' ifteffo ve río , ed oflerverebbeíi nell1 
ifteffo punto dell ' eclitt ica , ma la linea 
delle apfidi , offervafi altresi , eíTere mobi -
l e , ed avere un moto angelare attorno del
la té r ra da Occidente i n Oriente , fecondo 
T ordine de' fegni ? r i tornando alia mede-

fima 
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fuña í l tuazione nello fpazio di c i r c a 9 a H n i . 
Ved i ANGOLARE M o t o , ed ASPIDI . 

Le ¡rregolarita del nieto delta L U N A , e 
quelle deíla fuá orb i^ í , fono confiderabihí-
í5me . , I m p e r o c c h é i n . quando la t é r ra é 
nel ¿ o aphel ion, la l u m é nel íuo aphelion 
a n c h ' e í í a i nel qual cafo eMa accelera i l fuo 
paf lb , e compie i l íuo circuito i n piu breve 
tempo : A l contrario quando la té r ra é nel 
fuo perihelion , la luna lo é anclf eíTa , ed al-
lora ella alienta i l fuo m o t o ; e si r ivolvef i 
at torno deíla térra i n piu breve fpazio quan
do la térra é nel fuo aphelion , che quando 
nel fuo perihelion : Cos í che i mefi perio-
dici non fono t u t t i eguali . Vedi PERIÓDI
CO mefe. 

2o. Quando la luna é nelle fue fyzygie , 
c i o é , neila linea che congiugne i centri deí
la t é r r a e del Solé , i l che avviene o nei
la fuá congiunzione , o nella fuá oppofi-
zione ; movefi piu p reño , caterís partbus , 
che quando é nelle quadrature . Ved i SY-
ZYGIE. 

9o. Secondo la varia di í lanza della luna 
dalle fyzygie , cioé dall ' oppoí iz ione o dal
la congiunzione , ella cambia i l fuo moto : 
N e l pr imo quarto , cioé dalia congiunzione 
alia fuá pr ima quadratura, fminuiíce un po
co della fuá velocita j che nel fecondo quar
to , ricupera : nel terzo quarto , di nuovo 
ella perde , e ne l i ' u l t i m o , la rifarciíce di 
nuovo . •— QueíV ineguaglianza fu pr ima 
feoperta da Tychone Brahe , i l quale la chia-
rnb la vartazion della luna , Ved i VARIAZIO-
NE , 6 R l F L E S S I O N E . 

4o. La luna íi move i n un 'e l l i f f i , uno de' 
cul fochi é nel centro della té r ra , attorno 
di cui deferive aree proporzionali ai tempi , 
come fauno i pianeti primar] attorno del So
lé ; donde i l fuo moto nel perigeo debb' ef-
íere p i i i veloce, e pih tardo nel l ' apogeo. 

5o. La propria órbi ta dell'a luna é muta-
bile , e non perfevera fempre nella ñeífa fi
gura j la fuá éccent r ic i ta eífendo ora accre-
íc iu ta , ed ora d iminui ta ; grandi í f ima , 
quando la linea delle apfidi coincide con 
quella delle fyzygie ; e minore , quando la 
linea delle apfidi taglia 1' altra ad angoli ret-
t i . Vedi ORBITA . 

6o. Ned é V apogeo della luna fenza qual-
che irregolanta ; trovandofi ch1 ei f i move 
mnanzi , quando coincide colla linea delle 

f y z y g i e , ed a l l ' indie t ro quando taglia co-
tefta linea ad angoli re t t i . — Ned é que-
ñ o progreífo e regreífo i n alcun con tó egua-
le : nella congiunzione, o nell 'oppofizione , 
e' va innanzi con piu di vivezza o p r e í k z -
za j e nelle quadrature , movefi o lenta
mente i n n a n z i , o fi f e rma, o va ind ie t ro . 
V e d i AFÓGEO . 

7o. 11 moto de'nodi non é un i fo rme; ma 
quando la linea de' nodi coincide con quel
la delle fyzygie , flanfi cheti o fenza m o t o ; 
quando i nodi fono nelle quadrature , cioé 
quando la loro linea taglia quella delle fy-
zygie ad angoli r e t t i , e' vanno a l l ' i nd i e t ro , 
da Oriente i n Occidente : e cib , per oíTer-
vazione del Cav. Neuton , con la velocita 
di 16% 1 9 " , 2 4 " , i n un ' ora . V e d i NO
DO . •— I l folo moto equabile che ha la 
luna , é quello ond'el la gira attorno del fuo 
aífe puntualmente nel medef ímo fpazio di 
tempe , nel quale rivolvefi attorno di noi 
neila fuá órbi ta •, donde avviene , ch' ella 
í empre volta la flefla faccia verfo di noi . 
I m p e r o c c h é , eífendo i l moto della luna at
torno del fuo aífe eguale , e pur fendo ine-
guale i l íuo moto o la fuá velocita nella fuá 
órb i ta ; ne fegue che quando la luna é nel 
íuo perigeo , dove raovefi piu velocemente 
nella fuá ó rb i t a , quella parte della fuá fp-
perfízie , che per con tó de] fuo moto nel l ' 
órbi ta , fvolgerebbefi dalla térra , nen f i fvo l -
ge intieramente , a cagion del fuo moto at
torno del fuo aífe . <— C o s í , alcune par
tí nel lembo , o margine della luna , alie 
volte recedono dal centro del di feo, ed altre 
volte fi. avvicinano ad eífo •, ed alcune p a r t i , 
ch' erana prima invifibiíi , diventano cofpi-
cue : lo che chiamafi la librazione della l u 
n a . Vedi LIBRAZIONE. 

Nullaoftante , queíV equabilita di rotazio-
ne cagiona un' apparente irregolarita : impe
rocché l'aífe della luna non eífendo perpendi-
colare al piano della fuá órbi ta , ma un po
co inclinato ad e í í o ; e queífaífe mantenendo 
i l fuo parallelismo , nei fuo moto attorno 
della té r ra ; ^ee nece í í a r i amente mutare la 
fuá fituazione , r i ípe t to a un oífervatore che 
fta fulla t é r r a ; a cui ora 1' u n o , ed ora 1' a l -
t ro polo della luna diventa vifibile . Donde 
appar che ella abbia una ípezie di ondeggia-
mento , o di vacillazione . 

L a cagione Fifica d é moú della LUNA . • 
Abbia-
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Abbiamo oíTervato che la luna f i move at-
torno della t é r r a , per le íkffe l e g g i , e nell ' 
ifteffa maniera , che la térra e g l i a l t r i Piane-
t i at torno del Solé . L a íb luzione adunque 
o la fpiegazione del moto lunare , i n genere, 
viene fotto quell i della t é r r a , e degli a l t r i 
P i ane t i . Ved i PIANETA , e TERRA . 

Quanto alie irregolarita part icolari nel m o 
ro della luna , a cui non fono foggetti n é 
la térra n é g l i a l t r i P i ane t i , elleno procedo-
no dal Solé , che v i agiíce fopra , e che la 
d iñurba nel fuo ordinario progreíTo. per la fuá 
órb i ta ; e fono tutte meccanicamente dedu-
c ib i l i dair ifteffa gran legge, da cui i l di lei 
moto genérale é diretto , c ioé dalla legge 
della gYavhazjone , o dell ' attrazione . Ved i 
GRAVITAZIONE * 

G l i a l t r i pianeti fecondar) , v . gr. i Sa-
t e l l i t i d i Giove , e di Saturno , fono fenza 
dubbio foggetti a l i m i g l i a n t i , ed alie ñeffe 
irregolaritadi y che la luna y come efpofli 
ch 'egl ino fono all ' if leífa forza perturbatrice 
o difturbatrice del Solé ; ma la loro diftan-
za le toglie alia no í t ra oí fcrvazione . V e d i 
SATELLITE .. 

Le leggi delle diverfe irregolarita nelle 
fyzygíe , nelle quadrature , & c . vegganfi 
fotto g l i art icoli SYZYGIE, QUADRATURE,, 
&c . . 

j í j l ronomia della LUNA» — IO. D e t e r m i 
nare i l periodo della r ivoluzione della luna 
attorno della t é r r a , od i l mefe periódico ; ed 
i l tempo tra un ' oppofizione ed un ' altra , o 
i l mefe Jinodico 

P o i c h é , nel mezzo di un ecliíTe lunare la 
luna é oppofta al Solé : ( Ved i ECLISSE . ) 
C o m p ú t a t e i l tempo tra due ecliííi , od op-
pofiz ioni j e d iv ídete lo per i l numero delle 
l u n a z i o n i , che fon paíTate nel tempo di mez
zo : i l quoziente fara la quant i ta del mefe 
Sinódico . '— C o m p ú t a t e i l moto medio del 
Solé durante i l tempo del mefe finodico , 
ed aggiugnetelo al circolo in t iero defcritto 
dalla luna .. — A l l o r , come la fomraa é 
a 3(5o0, cosí é la quantita del mefe í inodi -
co al per iódico * 

C o s í , Copernico , nell5 anno 1500 , 6 N o -
vembre alie dodici ore di notte , oífervb 
u n ecliíTi della luna i n R o m a ; e i l i . d ' A g o -
fío 1523 , a 4 o r e , 2 5 ' , un altro i n Craco
v ia : di qul viene cosí determinata la quan
tita. del mefe, í i n o d i c o : 
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Ofs. 2 A n . i 523 g iorn .257 o r . 4 . 25' 
Oís . 1 A n . i 500 g iorn .310 or'2 • 20 

In te rva l lo di tempo A n . 2 2 g .292 or .2 . 5' 
Aggiugnete i giorni intercalan 5 

In terval lo efatto A n . 22. g.297 or .2. 5' 
ovvero 11991005' 

Che divifo per 282 me í l fcorfi nel t em
po di mezzo , da la quantita del mefe í inodi
co 4 2 5 2 1 ' , 9", 9'"; cioé 29 g i o r n i , 12 o r e , 
41 m i n u t i . 

Da altre due oífervazioni di ecliíTi l ' una 
i n Cracovia , 1'altra i n Babilonia , i l me-
defimo Autore determina piu accuratamente 
la quantita del mefe í inodico , che computa 
eífere 

, y , » 119 4 2 5 2 4 . ^ . 1 0 ^ 9 
C i o é 29 g i o r n i , 11 ore , 43'. 3̂ , 10'". 
I l moto medio del Solé nel 

tempo 29®. 6 . 24". 18'". 
I l moto della luna 389 . 24. 18. 
QLiantita del moto periódico 27. g .7. or. 43'. 5''' 

Quind i i 0 . La quantita del mefe periódi
co efíendo data j per la regola del tre pof-
í l a m o trovare i l moto diurno , ed i l moto 
orarlo della luna y & c . E cosí íi poííbno co-
í iruire delle tavole del moto medio della l u 
na * V e d i TAVOLE \ vedi anco DIURNO J 
ed ORARIO » 

2o. Se i l moto medio diurno del Solé fía 
fot trat to dal moto medio diurno della l u n a ; 
i l refiduo dará i l diurno moto della luna 
dal Solé j e cosí una tavola delle La t i tud in i 
pub coflruirfi , come fono quelle di Bulialdo » 
V e d i LATITUDINE . 

3o. Po iché nel mezzo di un ecliífe to ta -
l e , la luna é nel nodo ; fe i l luogo del Solé 
t rov i f i per quel t e m p o , ed a quefto s' aggiun-
gano fei fegni, . lafomma. dará i l luogo del no
do < V e d i NODO . 

4 ° . D a l paragpnare le antiche oífervazio
n i colle moderne , appare che i nodi hanno 
un m o t o , e che procedono i n antecedentia , 
cioé da T a u r o i n Ar ie te , dall ' Ar ie te ney 
Pefc i , &c . . 

Che fe al moto medio diurno della luna 
fi aggiunga i l moto diurno de' n o d i , 1' iftef-
fo fara i l moto della latitudine \ e di qua 
per la regola del tre , íi pub trovare i n quan
to tempo la luna va 3Óograd i dal capo del 
dracone , ovvero i n quanto tempo ella ne 

parte 
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parte c v i r i torna : QuelV e la quantita del 
mefe dracontico. Ved i DRACONTICO . 

5o. Se i l moto dell'apogeo diurno fia íb t -
t rat to dal moto medio della luna , ú refiduo 
fara i l moto medio della luna dall 'apogeo : 
e di q u a , per la regola del tre , determinafi 
la quantita del mefe anomalijlico. 

Secondo le óíTervazioni di K e p l e r o , i l me
dio m e í e fínodico é 29 gior, 12 ore 44'. 3". 2 
I I di lei mefe periódico 27 gior. 7 ore 43'. 8". 
I I luogo dell' apogeo per 1' anno 1700. p r i 
m o Gennaio S. V . fu 11 S. 8o. 57'. 1". I I 
luogo de' nodi afcendenti 4 S. 27o. 39' 17". 
I l moto medio diurno á d l u l u n a 13o. I O ' ^ " . 
I I moto diurno dell'apogeo 6'. 4.1". I I moto 
diurno de' nodi 3'. 11". Finalmente i ' eccen-
tr ic i ta 4362 parti , t a l i cioé , delle qual i 
i l femidiametro dell ' eccentrico é 100000 ; 
e perb i l moto diurno della lat i tudine é 
13o, 13' 46*' ed i l moto diurno dall 'apogeo 

Trovare /' eth della LUNA . — A l giorno 
del mefe aggiugnete V epatta dell ' anno , ed 
i mefi da Marzo inclufive . — La f o m m a , 
fe é di fotto di 30 ; 1'ecceíTo, fe paffa 3 0 , 
é 1' eta della luna . — Se i l mefe non ha 
che 30 g i o r n i , i 'ecceíTo fopra di 29 é Teta 
della l u n a . 

Trovare i l tempe i n cui la LUNA e nel me-
ñ d i a n o . —- Mol t ip l ica te la fuá eta , fe ella 
é di fotto al di 1 5 , per 4 ; e d ivídete i l pro-
dotto per 5 j i l quoziente da Pora , ed i l refto 
mol t ip l ica to per 1 2 , i l m i n u t o . Se la di lei 
eta eccede 15 , fottraete 15 , eprocedete col l ' 
avanzo come fopra. 

Trovare i l tempo che la LUNA principia a 
fplendere. <— Mol t ip l ica te la fuá eta , fe al 
di fotto di 1 5 , per 4 8 ; e d iv ídete i l prodot-
to per 60: i l quoziente da 1' o r a e d i l re-

- fto, i l m i n u t o . Se la fuá eta paífa 15 gior
n i , fottraete i l tempo cosí trovato da 24 ; 
F avanzo da i l tempo del fuo fplendere nel-
la m a t t i n a . 

I n quanto agli Ecl i j f i della LUNA , vedi 
HCLISSI . Quanto alia f u á parallaffi , vedi 
PARALLASSI . 

Teoria de'' moti e delle irregolarita della LU
NA . —_ Le tavole d'equazione , che fervo
r o a feiogliere le irregolarita del S o l é , fer-
vono parimenti per quelle della luna . V e d i 
EQUAZTONE . 

Ma allor coteíle equazioni debbon eñe re 

correrte per la luna j a l t r imen t i non efibi-
ranno i veri m o t i nelle fyzygie . — I I m é 
todo é queflo : Supponete che f i cerchi ií 
luogo della luna nel Zodiaco , i n longi tu-
d iñe , per qualunque dato tempo ; qu i p r i -
ma t roviamo , nelle tavole , i l luogo dove 
ella farebbe , fuppoño i l fuo moto unifor
me , che chiamiamo moto medio , e che 
ora é piu preífo , ed ora p iu tardo del mo
to vero : quindi , per trovare dove i l w o 
moto la fituerebbe, che é altresl i ' apparen-
te , abbiam da trovare i n un ' a l t ra tavola t 
a quale diftanza e l l ' é dal fuo apogeo ; im> 
perocché , fecondo quefta diftanza , la dif-
ferenza tra i l di lei vero moto ed i l moto 
medio , e i due luoghi che v i corrifpondo 
no , é la piu grande . T r o v a t o cosí i l ve
ro luogo , ei non é per anche i l vero , ma 
varia da effo , fecondo che la luna é piíi o 
meno r imota e dal Solé , e dall 'apogeo del 
Solé : la qual variazione , riguardando , a l 
io íleífo tempo , quefte due differenti d i -
í l anze , elleno fono da confiderarfi ambe 
due e da combinarfi affieme , come i n una 
tavola a parte . L a qual tavola da la cor-
rezione da farfi dei veri luoghi pr ima tro-
v a t i . Quefto luogo cosi corretto , non é 
ancora i l vero luogo , quando la luna non 
folie i n congiunzione , o i n oppollzione : 
D e l refto , s' ella é fuori di quefte , v i fi 
debbe fare un 'a l t ra correzione , che dipen
de da due cofe prefe infierne , e compara-
te , cioé dalla diftanza dal Solé del luogo 
della luna corretto 5 e da quella a cui ella 
fi t rova rifpetto al fuo proprio apogeo j queft* 
u l t i m a diftanza eífendo ftata cangiata dalla 
fuá pr ima correzione. 

Per mezzo di tutte quefte operazioni e 
co r rez ion i , a r r iv iamo alia fine al vero luogo 
della luna per quell ' i f tante . I n cib , confefíai 
dobbiamo , che occorrono grandiffime diffi-
colta : Le inegualita lunari fono t an te , che 
i n vano g l i Af t ronomi fi fono aífaticati per 
recarle fotto a qualche regola , avant i i l Cav 
Neuton ; a cui fiam debitori e delle cagiom 
meccaniche di t a l i ineguaglianze, e del m é 
todo di computarle e fiífarle: C o s í che egli 
ha un mondo , in gran par te , feoperta fuá ? 
o piuttofto conquifta. 

Dal la teoria della Gravi ta egli moftra , 
che i pianeti piu grandi , che girano o f i 
r ivolgono attorno del Solé > poflbno portaríi. 

die-
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d ie t ro , o infiem con effi , d f pianeti piti pic-
c i o l i , r i vo lven t i f i attorno di loro ; e fa vede-
re , a p r í o r i , che quefti piu piccioli debbon 
m u o v e r í i i n ElliíTi aventi i loro umbi l i c i , 
ne' centri de' piu grandi ; ed hanno i l loro 
moto nel la lor ó r b i t a , variamente fconcertato 
dal moto del Solé ; e , i n una parola , debbon 
eííere aftetti di quelle ineguaglianze , che di 
fatto oflTerviam. nella luna . E da quefta teo-
ria , egli argomenta delle irregolaritadi ana-
loghe ne' Satell i t i di Saturno . 

Da quefta medefima teoria egli fi fa ad 
efaminare la forza che i l Solé ha difturbare 
i l moto della luna , determina 1' orarlo i n 
cremento dell ' área che la luna de ícr ivereb-
be in u n ' ó r b i t a circolare per raggi t i r a t i fin 

"alia té r ra — la fuá diftanza dalla t é r ra •—1 i l 
moto orarlo i n un ' órbita circolare , e i n una 
elliptica — i l moto medio de'nodi • — i l mo
to vero de 'nodi 1—-la variazione orarla dell ' 
inclinazione dell ' ó rb i ta della luna al piano 
dell ' e c l i t t i ca . 

Finalmente dall'ifteíTa teor ia , egli h a t r o -
vato l'equazione annua del moto medio del
la luna nafcere dalla varia dilatazione della 
di lei ó rb i ta ; e quefta variazione provenire 
dalla forza del S o l é , che efíendo pitigrande 
nel perigeo , diftende 1' órbi ta ; ed eííendo 
minore nel l ' apogeo, lafcia che di nuovo fia 
contratta o coartata . >— N e l l ' ó rb i ta dilata-
ta , ella f i move piu lentamente , e nella 
con t ra t ta , piu velocemente: e la equazione 
annua , onde queft' ineguaglianza v ien com-
penfata , nel l ' apogeo e nel perigeo é nulla 
aífatto ; ad una raoderata diftanza dal S o l é , 
monta a 11', 50"; ed i n a l t r i luoghi é pro-
porzionale al l ' equazione del centro del Solé , 
e fi aggiugne al moto medio della luna , 
quando la t é r ra procede dal fuo aphelion al 
fuo perihelion ; e fi fottrae quand' ella é 
nella parle oppofta. 

C o s í , fupponendo i l raggio dell ' orbis ma-
gnus 1000 , e l 'eccentricita della té r ra i<5|-; 
queft' equazione , quand 'é maftima , conforme
mente alia teoria della g rav i t a , riefce 11', 49". 

E g l i aggiugne , che nel perihelion della 
té r ra i nodi fi movono piu velocemente che 
nel l ' aphelion , e ció in una ragione t r i p l i -
cata della diftanza della t é r ra dal Solé , i n -
verfamente . Donde forgono equazioni an-
nue de' loro m o t i , proporzionali a quelle 
del centro del S o l é . — O r a i l moto del So-
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le i n una ragione duplicata della diftanza del
la té r ra dal Solé i n v e r í a m e n t e , e delle m a í -
fime equazioni del centro che quefta inegua
glianza cagiona , é 10, 56', z6 ' \ conforme
mente all 'eccentricita del Solé 16 ~ . Se i l 
moto del Solé foffe i n una ragione t r ip l ica-
ta della fuá diftanza i n v e r í a m e n t e , queft' 
inegualita genererebbe la maftima equazio
ne a3,50', 9 ' ; e percib le maffime equazio
n i che le ineguaglianze de1 m o t i dell'apogeo 
della luna e de 'nodi cagionano, fono a 2 ° , 
56', 9" , come i l moto medio diurno del i ' 
apogeo della luna , ed i l moto medio diur
no de'di lei nodi fono al moto medio diur
no del S o l é . — Donde la maftima equazio
ne del moto medio dell'apogeo riefce 19', 42"; 
e la maftima equazione del moto medio de' 
nodi 9', 27". La prima equazione fi aggiu
gne , e la feconda fi fot t rae , quando la té r 
ra procede dal fuo perihelion al fuo aphelion ; 
ed i l contrario fi fa nella parte oppofta del
la fuá ó r b i t a . 

Dal la medefima teoria della g r a v i t é egli 
appare altresi , che 1'azione del Solé su la 
luna debb' eííere alcunche maggiore quando 
i l d i á m e t r o trasverfo dell ' ó rb i ta lunare paila 
per 11 Solé , che quando egli é ad angoli 
r e t t i con la linea che congiugne la térra ed 
i l Solé : e , percib , che T órb i ta lunare é 
qualche poco piu grande nel pr imo cafo che 
nel fecondo. — D i qui forge un ' altra equa
zione del moto medio lunare , dipendente 
dalla fituazione dell'apogeo della luna i n r i -
guardo al Solé , che é maf ímia quando 1' 
apogeo della luna é i n un o r a n t e col Solé ; 
e m u ñ a , quand' ella arr iva alia quadratu-
ra , o alie fyzygie ; ed aggiugnefi al moto 
medio , nel paífaggio dell ' apogeo della luna 
dalla quadratura alie fyzygie , e fi fottrae 
nel paflfaggio dell ' apogeo dalle fyzygie alia 
quadratura . 

Quefta equazione , che i l Cav. Neuton 
chiama femcflris , quand' é maftima , cioé 
negli of tant i dell 'apogeo , va fino a 3',45", 
ad una mezzana diftanza della té r ra dal So
lé ; ma crefce e fcema i n ragione t r ip l i ca -
ta della diftanza del Solé i n v e r í a m e n t e ; e 
percib nella maftima diftanza del Solé , é 
3'5 34"; "el la p iu picciola , 3' , 56% a un 
dipreftb . _Ma quando 1'apogeo della luna é 
fuon degh o i l a n t i , di venta minore , ed é 
alia maftima equazione come i l feno del 
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doppio della d i í lanza del l ' apogeo della l u 
na , dalla profficna íyzyg ia , o dalla qua-
tiratura , a! raggio . . ' 

Da l í ' i í k í í a teor ía della gravita legue , 
che 1' azioae del S o l é sa la luna é alcun-
ché maggiorc quando una linea ret ía t i r a 
ta per l i nodi della luna paífa per il S o l é , 
che quando quefta linea é ad angoli rctí i 
con un' alna congiugnente i l Solé c la tér
r a : E di qui nafce un ' altra equaiione del 
jfióto medio de l la luna , che egli chiama fe 
cunda ¡ c m e j h i s , e che é g rand l í l ima quan
do i nodi fono negli o c h n t i del S o l é , e 
fvanifee quando fono n e l l e í y z y g i e ; o qua-
drature ; ed in a l í r e ficuazioni de ' nod i é 
proporzionale al feno del d o p p i o della d i -
ñ a n z a d ' uno o d c l l ' a i í ro nodo dalla p r o f -
fima fyzygia , o quadratura. 

Ella fi aggiugne al raoto medio della l u 
na mentre i nodi fono nel loro paífaggio 
dalle quadrature del Solé alia proffima f y 
z y g i a , e fi fottrae nel loro paiTaggio dalle 
fyzygie alie quadrature negli o f tan t i . 

—- Quando e l i ' é m a f f i m a , afcende a 47*5 
a d una raezzana di lianza della térra da l 
So lé ; come appar dalla teor ía della g rav i 
t é : A d altre d i í h n z e del S o l é , q u e í F e q u a -
zione negli o d a n t i de' nodi é reciprocamen
te come il cubo della diftanza del Solé dal
la t é r r a ; e perb nel perigeo del S o l é , é 43*, 
nel fuo apogeo 49" a un d i p r e í f o . 

Per la rasdefiraa teor ía de l ia g r a v i t a , l1 
apogeo ú ú l z luna procede ií piu prelto quando 
é o in congiunzione col Solé , o i n oppofi-
z i o n e ad eíTo; ed é retrogrado , quand' é 
nelia quadratura col S o l é . — N e l p r i m o 
cafo, l ' cccent r ic i ta é grandiff ima, ene l f e -
condo p icc ioüf f ima . •— Q u c í i e ineguaglian-
ze f o n o confiderabiliffimc , e generano la 
p r i n c i p a l e cquazione del i 'apogeo, ch ' egli 
chiama femejirii , o femi meflrua. V cqua
z i o n e m a i i i m a feme/irif é circa 12o , 18 ' . 

H o r r o x fu i l pr imo ad oí fervare che la 
luna fi r ivolve in un' ellipíi attorno della 
t é r r a , p o f l a nel piu baffo umbi l ico : Ed H a l -
ley coliocb i l centro delT ellipíi in un epici
c l o , i l cui centro fi r ivolve uniformemen
te a t t o r n o della i e r r a : e dal m o t o nel l ' 
e p i c i c l o , n afeo no le ineguaglian/e , ora of-
iervate ne l progreífo e nel regreífo ddl'apo
g e o , e nelta quanti ta del l ' cccentricita . 

o u p p o n i a m o la raezzana diftanza de l l a / « -
m dalia té r ra divifa i n 100000 , e T { T a v . 

Tomo V. 
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A j l r o n . ñ g . i j . ) rapprefenti la t é r r a ; e T C 
la media eccentrieita della luna 5505 par
tí ; p rodúce te T G in B , a c c i o c c h é C B Í i a 
i l feno della raaííima feraimeftrua equazio-
nc 1 2 o , 18' al r a g g i o T C ; il c i rco io B D A , 
deferitto ful centro C , con 1' i n t e r v a l l o C B , 
fara 1' ep ic i c lo , in cui é collocato i l centro 
del l ' orbe lunare , ed in cui egli fi r ivolve 
fecondo l ' ordine deile lettere B D A . — 
R é n d e t e i ' angolo B C D egusle al doppio 
dc l l ' annuo argoraento , o al doppio della 
d i í l anza del vero luogo del Solé dal l ' apo
geo della Luna una vo l ta e q u a í o , e C T D 
fara la femimenflrua cquazione d e í l ' a p o g e o 
della l u n a ; E T C , 1'cccentricita della fuá 
órb i t a tendente a l l ' apogeo equato una fecon-
da v o l t a . — Da di qua il moto medio del
la l u n a , 1' apogeo , e 1'cccentricita , come 
anco i l maggior affe della fuá ó rb i t a 200000 5 
i l vero luogo delia luna , e la fuá d i ñ a n z a 
dalla t é r r a , fi trovano , e cib coi metodi i 
piu c o m u n i . 

N e l perihelio della t é r r a , a cagione del
la maggior forza del Solé , il centro dell' 
órb i t a della luna fi m o v e r á p iu vclocemen-
te in torno a! centro C , che ne l l ' aphelion , 
e cib in ragione t r ip l ica ta della diftanza 
della t é r ra dal Solé inverfamente. Per ca-
gion dcl l ' cquazione del centro del Solé $ 
comprefa nel l 'annuo argomento , il centro 
d e l i ' ó r b i t a della luna fi m o v e r á piu veloce-
mente nel l ' epiciclo B D A , i n ragione du« 
plicata della d i í l anza della té r ra dal Solé in
verfamente . 

Affinché la fleffa fi mova tut tavia pih ve-
locemente in una ragione femplice della d i -
fianza inverfaniente dal centro del i ' ó r b i t a 
D , t í r a t e D E verfo i 'apogeo della l u n a , o 
parailela a T C , e p rénde te 1' angolo E D G 
eguale a l l ' ecceífo deli ' argomento annuo , 
al d i fopra della d i í k n z a del l ' apogeo della 
luna dal perigeo del Solé i n confequentia; 
o, che é la íleífa cofa , p rénde te 1'angolo 
C D F eguale al complemento della vera 
a n o m a l í a del Solé a 360o ; e D F fia a D G 
come i l doppio dell' cccentricita del l ' orbit 
magnut alia mezzana diflanza del Solé dalla 
t é r r a , ed i l mo to medio diurno del So lé 
dall 'apogeo della luna , al raoto medio diur
no del Solé dal fuo proprio apogeo , coa-
giuntamentc , c i o é , come 337 é a 1000 , 
e 5 2 ' , 2 7 " , l ó " , a 59'8" iov/congiuntamen-
te i ovverocome 3 a 100 . Concepite il cea-
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tro dcir órbita della fam poflo ncl punto F , 
c che íi rivolga in un ep ic i c lo , i l cui cen
tro é D , ed 11 r a g g i o D F , mentre il pun
to D procede nella circonferenza del circo-
lo D A B D : Cos í la velocita onde i l cen
tro delT ó rb i t a della luna fi move in una 
certa c u r v a , deferitta at torno del c e n t r o C , 
fara reciprocamente come il cubo della di-
flanza del Solé dalla t é r r a . 

L a coraputazione di q u e ñ o moto é dif-
ficile , ma renderaffi agevole m e r c é la fe-
guente a p p r o í í i m a z i o n e . Se la media diftan-
2a della luna dalla t é r ra é l ooooo parti , 
c la fuá ecccntriciia T C 5505 di c o t e ü e 
part i « ia linea retta C B o C D t rovcra í í i 
1 1 7 2 ^ , e la linea retta D F 35 Queda 
linea retta alia d i í i anza T C , í u t t e n d e un 
angolo alia t é r ra , che la traspofizione del 
centro d e l l ' ó r b i t a dal luogo D in F genera 
nel mo to di que í lo centro j e V iíleíTa linea 
retta doppiata, i n una fituazione parallela, 
alia d i í t anza del piíi alto umbi l ico dell ' ór
bita della luna dalia t é r r a , í u t t e n d e i l rae-
defimo angolo , generato da cotefta trasla-
zione nel moto del l ' umbi l ico ; ed alia diftan-
xa á c l h l u n a dalla té r ra futtende un ango
l o , che la medefima traslazione genera nel 
moto della luna ; e che pub eífere percio chia-
mato la feconda equazione del centro. 

Q u e ñ a equazione di una media diftanza 
della luna dalla t é r r a , é come i l feno dell ' 
angolo contenuto tra la linca retta D F , 
ed una linea retta t irata dal punto F alia 
l u n a , a un dipreffo j e quando é m a í í i m a , 
afcende a 2 ' , 2 5 ' , — Ora l'angolo compre-
fo tra la linea retta D F , ed una linea dal 
punto D , t rovad o col fottrarre l' angolo 
E D F dalla media a n o m a l í a della luna , o 
coU'aggiugnere la diftanza á t W z l u n a dal So
lé alia d i í U n z a dell'apogeo della luna dalT 
apogeo del Solc# E come i l raggio é al fe
no dell'angolo cosí t r ova ro , cosí é 2% 2 5 ' 
alia feconda equazione del centro , che fi 
dev§ aggiugnere , fe cotefto feno é minore 
d i un femic i rco lo , e fottrarre , fe c mag
u i e r e : C o s í abbiamo la fna longitudine pro-
pr io nelle fyzygie de' L u m i n a r ! . 

Se fi vuole una computazione piu aecu-
f a t a , i l laogo della luna cosí t rovato fi pub 
correggere con una feconda var iazione. La 
pr ima e principale variazione V abbiamo gia 
confiderata, ed abbiamo oíTervato ch 'e l la é 
snaíTiina negli o í l a n í i . L a feconda é eran-
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dif l ima ne'quadrant i , c nafce dal l ' azionc dif-
ferente del Solé fu l l ' ó r b i t a della luna , fe-
condo la differente pofizione dell 'apogeo del
la luna al S o l é , e fi computa cosí : Come 
i l raggio é al feno verfo della d i í lanza del l ' , 
apogeo della luna dal perigeo del Solé , in 
confequentia , cosí é un certo angolo P ad 
un quarto proporzionale. E come il raggio 
é al feno della di fianza della luna dal Solé , 
cosí é la fomma d i queflo quarto proporzio
nale , e d i un al tro angolo Q, alia feconda 
var iaz ione , che fi deve fo t t r a r re , f e i i l u m e 
della luna fia crefeendo ; e da aggiugnere , 
fe fcemando. / 

C o s í abbiamo i l vero juogo della luna nel
la fuá ó rb i t a ; e mercé la r iduzione di que-
ñ o luogo al l ' eclittica , la longitudine della 
l una . G l i angoli P e Q s'han da determina
re coirof lervazione ; nel frattempo , fe per 
P fi a í f u m t r a 2 ' , e per Q. 1' , fi fara preffo 
alia ve r i t a . 

L a natura , V ornato , o V apparato del 
corpa della LUNA . IO. Dalle var íe fafi della 
l una : Da l m o í i r a r ch'ella fa folamente una 
picciola parte i l l u m i n a t a , quando ella fegui-
ta i l Solé v ic ino a tramontare : D a l crefee-

^re di cotefia parte fecondo ch' ella recede 
dal Solé , fin che alia diftanza di 180. gr. 
riffdende con una faccia piena , e di nuovo 
fvanifee o fcema fecondo che d i nuovo fi 
avvicina a cotefio luminare , e perde tu t t a 
la fuá luce quando lo i ncon t ra , o g ü f i c o n -
g iugnc : da l í ' cífere la parte lucida coftante-
raente r ivo l ta verfo ponente , mentre la l u 
na crefee ; e verfo ií levante quand'ella fce
m a ; egli é raanifeílo, che fol quella parte 
r i fplende, su cui cadono i raggi del Solé . — 
E da 'fenomeni degli ecliffi , che fuccedono 
quando la/«?7¿7 dovrebbe rifplendcre con fac
cia piena , c ioé quand'ella é 180o. d i ñ a n t e 
dal Solé i e dali 'apparire le í k í f e in t u t t i i 
luoghi le part i ofeurate, é evidente che el
la non ha lume da s é , ma tu t t o quelio che 
ha , lo riceve dal Solé . V e d i FASI , E -
CLISSE, e SOLÉ . 

2o. L a luna qualche volta fparifee in un 
cielo chiaro , cosí che i m i g l i o r i vetr i non 
la d i feoprono; reliando in tu t to quel mede-
mo tempo v i f i b i l i picciole ftclle della quinta 
c della fe fia magnitudine . —- Que fio fenó
meno l 'offervb Keplero due volte ne l l ' anno 
1580 , e nel 1583 ; ed Hcve l io nel 1620 . 
R i c c i o l i , ed a l t r i Gefuit i i n Boiogna , e 
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m c k l neir Ollanda i ' offervarono ai 14. di 
A p r i l e i ^ , é pufe i n V e n r z i a ed i n V i e n -
na ella fu vifibiie i n tu t to quel mede f ímo 
t e m p o . A ' 2 3 di Decembre 1 7 0 3 , v i fu un 
altra ofcurazione t o t a l é : I n Arles ella com-
parve pr ima di un bruno gu lhcc io ; i n A v i -
pnon roífa c trafparente, come fe i l Solé 1 
aveíTe col fuo lume penetrara; a M a r f i g l i a , 
una parte era roff iccia, l ' a k r a mol to fofea; 
ed alia fine, benché i n un cielo c h i a r o , to 
talmente difparve. — Q u i é manifef to , che 
i colori che appaion diffsrenti ncl medefimo 
t e m p o , non appartengono alia luna ^ ma che 
fono cagionati da un 'atmosfera, a í t o r n o d i 
le i v a r i a m e n t e d i í ' p o í U i n quefto ed i n quel 
iuogo , per rifrangere quefli o quei raggí 
c o l o r a t i . 

3o. L ' o c c h i o , o nudo , od armato con un 
te le feo pío , vede alcune par t í nella faceia 
della luna piu ofeure che altre , che fono 
chiamate macula ^ o mace ble. Per i l teiefee-
pio , mentre la luna ña crefeendo o calan
d o , le par t í ¡ I lumína te nellc maculce appaio-
no t e r m í n a t e eguairaente '•, ma nelle par t í 
r i fp l enden t i , i l confine o termine della luce 
appare intaccato , o ineguale, comporto di 
archi d i f l i m i l i , convefíi e concavi . C Ved i 
T a v . Aflronomia í ig. 1 8 . ) — - V i fi o í fervano 
p u r é delle parti l uc ide , dirperfs tra le piíi 
ofeure; e delle par t í iHuminate veggonfi d i 
Ja d a ' l i m i t i dell ' i l luminazionc ; altre inter
medie redando ancor ne l l ' ofeurita ; e v i c i -
no alie maculae, ed anche in effe, fpeíío fí 
veggono tai lucide tacche. •— O tre le ma-
culseoí ferva te dagl í a n t i c h i , ve ne fono deH' 
altre v a r i a b l l i , dal l 'occhio nudo non vlfte , 
chiamate maculcc novee , fempre oppofte al 
Solé ; e che pero t rovaní i tra queile part i 
che fono le piíi prefto i l luminate nella luna 
crefeente, e nella decrefeente perdono la lo
ro luce piu tardi che le intermedie ; corren-
do i n t e r n o , ed apparendo ora piíi l unghe , 
ora piu p icc io le . Vedi MACULÍE , o MAC-
CHIE. 

Q u i n d i , ( 1 . ) Siccome tutte le pa r t i fo
no egualmente i l lumina te d a ! S o l é , i nquan -
toche fono egualmente da lu i d i í l a n t i : Se 
aicune appaion piu inc ide , ed akre p i ü f o -
ft-he; alcune r i f le t tono i raggi del Solé pib 
111 J:oPla che akre ; e percib fono di nature 
d í ñ e r e n t i . E , ( 2 ) poiché ¡1 l i m i t e della par
te i l urmnata é equabile e l i fe io nelic macu
l a » la loro fuperfmc debb1 cíferio anch'el la . 
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( 3 ) Le par t í i l luminate dal Solé piíi pref to , 
ed abbandonate p iu tardi che le altre che 
fon piu vieine , fon piu alte che ' i refto , 
c ioé flanno al di fopra o fo rmón t a ñ o dal l ' 
altra fuperfizie della luna . ( 4 ) Le nuove 
macchie corrifpondono perfettamente a l i ' o n i ' 
bre de1 corpi t c r r e ñ r í . 

4o. H e v e l í o f e r ive , d 'aver diverfe vol te 
t r o v a t o , i n un cielo perfettamente chiaro,* 
quando anche le fíelle della fcfla c fe t t ima 
grandezza erano v i O b i l i , che alia ñeíTa a l -
t i tudioe della luna , ed alia ñe í í a elonga-
zione daila t é r r a , con un telefeopio eccel-
l e n t e , la luna e le fue macul íe non appaio-
no egualmente lucide , chiare e perfpicue 
i n t u t t i i t e m p i ; ma fono mol to piíi r i fp len
d e n t i , piu p u r é , e p i u dif l inte i n un tempo 
che in un a l t r o . Dalle circoftanze delPoíTerva-
zione, egli é m a n i f e ñ o , che la ragione d i quefto 
f e n ó m e n o non é o nella n o ñ r ' a r i a , o nel 
t u b o , o nella luna , one l l ' o cch io dello Spet-
tatore , ma debb' eífere cercata e confide-r 
rata in qualche cofa, efiftente a í t o r n o del
la l u n a . 

5o. Caff ini oíTervb pi t i v o l í e , che Satur
n o , Giove , e le ftelle fiífe , quando fon 
nafeofte dalla luna , v ic ino al fuo lembo , 
0 1' i l l u m i n a t o , o l ' o f c u r o , hanno la lor fi
gura circolare cambiara i n u n ' o v a l e ; ed i n 
altre o c e u l m i o n i non t rovb veruna altera-
zione di figura . I n f i m i l guifa , i l Solé e 
la luna che levano o tramontano i n u n 
e r i z ó m e pieno di vapor i , nan appaiono c i r -
colari , ma e l l í p t i q i . 

Laonde , fapendo no í da certa e ficura 
efperienza, che la figura circolare del So lé 
e della luna , cambiafi in e l l ipt ica fol pee 
mezzo della rifrazione nella vaporó la atmos
fera ; raccogliamo v e r i í i m i l m e a t c , che nel 
tempo che la figura circolare delle ftelle é 
cosí cambiata dalla l u n a , evvi una mater ia 
denfa che circonda la l u n s , in cui fi r i f ran-
gono i raggi fcagliati dalle ftelle ; e che 
i n a l t r i tegapi quando non v'é cambiamei i -
to di figura, qaefta materia v i manca. V e 
d i ATMOSFERA. 

Quefto fenómeno h m o l i ó bene i l luftrato 
dalla fegnente efperienza: A l l ' i n t e r i o r fon
do d i un vafe, o p iano , o concavo, o con-
v e í T o , a t í a c c a t e con cera un circolo di car
t a ; quindi verfandovi deli 'acqua , _ affinché 
1 raggi r í f le t tu t i dal circolo neU 'a r i a , u ri-
frangan© avaati che giungano a l l ' occhio ; 

Y 2 guai-
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guardando ¡I circolo obl iquamente , la 6gU' 
ra circoiare apparira mutata i n un ' e i i i p f i . 

6° . La luna adunque é un corpo den ío 
opaco, variato con montagne, v a l l i , e ma-
j i . — Che ía luna fia denía , ed impervia 
ú h l u c e ^ é flato d i m o í l r a t o : ma alcune par
t í s 'avvallano , ed altre fi follevano al d i -
fopra delia fuperBzie j e cib confiderabilmen-
te , eíTendo v i f i b i l i a santa d i í l anza della 
t é r r a dai Solé : nella luna per tanto v i fono 
grandiffirai m o n t i , e profondi í r ime va l l i , 
R i c c i o l i mi furb 1' altezza d i una di q u e ü e 
montagne , chiamata S. Cat ter ina , e la t ro -
v b nove mig i i a aha . I n oltre ? nelía ¡una 
v i fono de ' t r a t t i ípa i iof i , che han í upe rñ -
z ie eguali e lifce , e r i f le í tent i men di l u 
ce che i l r e ñ o : qu indi , eíTendo che la 
íüpe t f iz ie de'corpi fluidi é natu.almente egua-
le , e che t a ü eorpi eíTendo trafparenti , 
t r a s m e í t o n o una gran parte della luce , e 
n e r i f le t tono aííai poca le raacchie lunar i 
fono corpi fluidi trasparenti : e perb che 
continHano ognor le fícffe , elleno fon ma-
v i . —-Ne l l a luna adunque , v i fon monta
g n e , v a l l i , e mar r . — Q u i n d i pare le par
t í lucide delle raacchie fono ifole > e pe
ni/ole. 

£ p o k h é nelle macula! , e v ic ino ai lo ro 
k m b i , veggonn alcune parti piu alte che i ' 
a l t r e , ne 'mar i lunari v i fono de'fcogH e de' 
p r o m o n t o r } . 

E pera che le nuove macehie fono corí-
t i gue alie raoníagne , e , per t u t í i i c o n t i , 
f i m i l i a l l ' ombre de' corpi falla noflra t é r r a ; 
n o n v* é dubbi© , tW elleno fon V ombre 
delle montagne lunari : Donde anco appa-
I C i che la materia della luna é opaca* 

Nota , Queflo raziocinio efeludera ogni 
dub¡taz. ione appreffo chiunque guardera i ' O t i -
xon te fenfibile da q.ualche eminenza : Se egli 
fa i fa fopra una pianura , la linea coraparira 
i ifeia ed eguale ; a l l ' i ncon t ro tortuofa e i r re -
g ó l a r e , fe paífi at traverfo di m o n t i e di va l l i j 
iifeia , mz o f e ú r a , & c . 

7 ° . La l ima é circondata da un ' s t m o s í e -
ra pefante cd elaft ica, i n cui afcendono va-
p o r í ed alíre efalazioni , e donde r i to rnano 
i n forma di rugiada e di p iogg ia . 

IQ un eclií i i totale del S o l é , t roviaroo la 
¡una í nce r ch i a t a da un luc ido aoe l lo , paral-
lelo alia íua periferia 

D I quefto abbiamo tan te offervazioni , 
che n o n fi-pub dubi ta rns ; nel graade ecl i íE 
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del 1 7 1 5 ) i n Londra e a l t r ove , Tanel ía fu 
cofpicuo e v i G b i l i f f i m o . Kepiefo oílferva l* 
iüeíTo d i un ce Hile nel 1Ó05 , a N a poli ed 
Anv^r f s^ e W o l f i o di un al tro nel 1606 a 
L ip í ia , deferitto ampiamente negli j í t í a 
Eruditorum , con que í ta n o t a b ü e circoftan-
z a , che la parte piü proffima alia luna era 
vifibilíDente piu vivace , che quella piü r i -
mota da efla ; lo che é confermato dalle 
o í íe rvaz ioni degli A f t r o n o m i Francefi nelle 
M e m . delFjiccadem* & c . ann. i j o ó . 

D i qua fi raccoglie, che imorno alia l u 
na v' é un qualche fluido , che corrifpon-
de alia di lei figura, e che riflette e r i fran
ge i raggi del So!e. E quindi p u r é , queflo 
fluido dc'bbe e fíe re p iü denfo di fo í to » v i 
c ino al corpo della luna ^ e piü raro di fo
pra » Ora flecóme l ' aria che circonda la 
n o ñ r a t é r ra é un fluido tale , egli é ma-
nifeflo che v i é del!' aria al di fopra della 
luna i e poich^ la diffsrente denfua dell ' 
aria dipende dalla fuá dif íerente gravi ta ed 
e l a íHc i t a , non v ' é dubhio che la d i f íe ren te 
den í i t a dell ' aria lunare ha le cagioni rue
de fi rae . I n ol tre , abbiamo cffervato , che 
l 'aria lunare non é ferapre egualmente chia-
Fa e trafparente : alie volte ella cambia le 
figure sferiche delle flelle i n o v a ü ; e ner 
diverf i eeliííi to ta l i poc' anzi raenzionati , 
v i fu oíTervato un treraore nel lembo lu 
nare , immediate avanti r i m m e r í i o n e , con 
i'apparenza di un fotti le e leggier fumo che 
v i volava fopra durante 1'iraraerfione, che 
íi oíTervb aí íai patentemente i n Ingh i l t e r -
ra , E di q u a , fendo che g l i flcííi í e n o m e -
n i fi offervano nella n o í l r ' a r i a q u a n d ' é ple
na d i vapori , egü é manifeflo , che quan-
do queíl i fenomeni comparifeono nel l ' aria 
della l u n a , e l i ' é piena di vapori e Refala-
zioni . E finalmente , po iché in alcri £ern-
pi 1' aria lunare é chiara e trafparente, fít 
produce alcuno di queí l i fenomeni , debbono 
i vapor i eíTere a lio ra flasi precipitat i fulla lu
na ; e percib eíTervi caduto o nevé , o piog-
g i a , o pugiada, 

8o. La luna adunque é un corpo per tu t 
íi i cont i firaile alia no í l ra t é r r a , ed acco-
modato agí i fleífl fin í , coraodi ed u f i . —-
I m p e r o c c h é noi abbiam fatto vedere ch 'e l 
la é denfa , opaca ,, ch' ella ha montagne 
e v a i l i , mar i con i f o l e , penifole, feogü e 
prornontorj , un ' atmosfera mutabile , i ; i 
cu i s' alzaao e cafegao vayor i ed efaiazlo--
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n i giorno e notte ; un Solé per i l l u m í n a r 
I ' uno , t un* luna per Palera : i n v e r n ó , e 
St3t6 &C. 

Da 'quef te , per analogía fi po í íbno dedur-
re infinite altre proprietadi , appendici , o 
pertinenze della luna . — Dai carnbiamcnti 
n e ü ' atmosfera p o i , feguiran vean , ed al
tre meteore , e fecondo le diffcreati l í ag ion i 
d e ü ' a n n o , pioggia , nebbia , brina , n e v é , 
& c . Dalle inegualita fulla fuperfizie della 
luna nafceranno l a g h i , fiumi, fon t i o for-
g e n t i , & c . 

Ora no¡ fappiamo cíie la natura non fa 
niente in vano : le pioggie , le rugiade , 
cadono fulla noftra ierra per far vegetare 
delle p ian te ; e le piante prendono radici , 
crefeono , producono femi e f ru t t i per nu-
t r i rne g ' i a n i m a l i . — M a la natura é feni-
pre uniforme , e cortante feco m e d e í i m a , e 
í imil i cofe fervono per f i m l l i finí . — Per
c h é dunque non v i po í íono eíTere e piante 
ed animal i nclla luna ? A qual altro uopo 
farebbefi raai fatta fervire cosí opportuna 
p rov i í i on e per eífi ? 

Qnefti argomenti riceveranno maggtor 
forza , quando fi raoflri che la no í l ra íkf-
fa t é r r a é un pianeta ; e che quando é ve-
duta d ' insu g l i a l t r i P iane t i , ella appare , i n 
a lcuni , fimile alia luna ; in a l t r i , come 
Giove ; in a l t r i come Venere , ckc. la fimi-
l i tudine tra i P i ane t i , cosí óp t ica , come fi-
fica, effendo una forte prefunzione, che i l 
loro apparato o corredo é fimile . —- Ved i 
TERRA , e PIANETA. 

Mifurare V altezza delle montagne della 
LUNA. Supponete E D ( fíg. 19. ) i l diá
metro della luna , E C D i l l i m i t e o confi
ne della luce e d e ü ' o f c u r u a ; ed A la cima 
di un m o n t e , nclla parte ofeura, che pr in 
cipia ad i l l umina r f l : con un telefcopio of-
fervate la proporzione d i A E , o la diftan-
za d ' A dalla linea dove la luce c o m i n c i a , 
al d i á m e t r o E D : qui noi abbiamo due la
t í di un triangolo rettangolo A E , C E ; i 
cui quad ra í i aggiuut i infierne danno i l qua-
drato del terzo lato ; donde e í íendo fo t í ra t -
t o i l femidiametro C D . lafcia A B , altezza 
delh montagna. 

R i c c i o l i , v .gr . t rovb la cima del monte 
^ m e r i n a i i lumina ta alia diftanza di ^ 

del a u m t t r o della luna dai confiui della la
ce . ^ipponeRdo adunque , C E , 8 ; ed A E 1 ; 
1 quadrati dei duc í a ranno 63 , la sui radies 
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é 8.0(52 lunghezza di A C ; fottraendo pe í 
tanto B C r r : 8 , i ! refiduo é A B = 0.62 
I I femidiamtt ro della luna , adunque , é 
all 'altezza del monte come 8 é 30 . 62 ; c ioé , 
come 800 a 6 2 . Suppofto percib che i l diá
metro della luna fia 1182 mig l ia I n g l e f i , per 
la regola del 3 noi t roviamo i 'a l tezza della, 
montagna 9 m i g l i a . 

Le altezze & c . delle montagne lunar i 
ef íeado m i f a r a b i l i , g l i A í l r o n o m i hanno pre-
fo m o t i v o d i daré a ciafeuna i l fuo nome . 
R i c c i o l i , che i piu degli a l t r i feguitano | n 
o g g i , le h a d i í l i n t e co' nomi di celebri A f l r a -
n o m i ; e con quefii nomi fono tu t tavia 
cfpreíTe neíle of íervazioni degli eclifíl lunari > 
& c . Ved i la figura , T a v . A f l r o n . f i g . z o . 

Orologio d i LUNA . V e d i OROLOGIO . 
LUNA, nei gergo d e ' C h i m i c i , fignifica $r* 

gento, cosí detto dalla fuppofia influenza della 
luna fopra quefto me ta l lo . 

Le v i r t t i medicinali de l l ' a rgen to , dice i l 
D o t t o r Quincy , non fono di alcuna con-
fiderazione . finché egli non ha foffer-
te e labora t i í í ime preparazioni , V e d i AR" 
GENTO . 

C n f i a l l i d i LUNA. V e d i 1' A r t i c o l o CRI
STA LLO. 

Vetrtuolo d i LUNA . V e d i 1 ' A r t i c o l o VE-
TRIUOLO. 

L U N A LE Bezoardicum. V e d i l5 A r t i c o l o 
BEZO ARDICUM . 

L U N A R E , cib che appartiene alia L u n a » 
Ved i LUNA . 

Mefiperiodici LUNARI , con í t ano d i 27 g l o r -
n i , 7 ore , epochi m i n u l i . 

M e f i Sinodici LUNARI , confiano d i 29 g í o r -
n i , due ore , e tre qua r í i di u n ' o r a . V e d i 
LUNAZIONE. 

LUN ARÍ A n n i confiano di 3 54 g i o r n i , o d i 
dodici mefi finodici. Vedi ANNO . 

N e ' p r i m i Secoli , T anno ufato da t u t t e 
le N a z i o n i era lunars ; la varieta del corfo 
eíTendo piu f requeníe in quedo pianeta , ed 
i n c o n í e g u e n z a piu vifibUe , e meglio nota 
agli uomin i , che quelle degli a l t r i piane
t i . - — I Romani regolavano i l loro anuo , 
i n parte , con la l u n a , anche fia al terapo d i 
Cefare. V e d i ANNO , 

G l i Ebrei puré avevano i loro mefi luna ' 
TÍ, A l c u n i Rabbini pretendono , che i l 
mefe lunaré non comkiciaíTe che i n que! 
momento , i n cui la luna cominciava ad 
apparire; e che v i era una legge, la quaie 

o b b í i -
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©bbligava eolui che pr ima fcoprivala , ne 
andaffc ad avvirare USanhedr in . — Ed í m -
m e d í a t e íl p r é n d e n t e pronunciava , che i l 
me fe era co ra inc ia io , e ne venia data n o t í i i a 
al popólo per mexzo di íuoch i a e c c ü fulle c i -
mc delle raontagne. M a cib ha non so che di 
c h i m e r i c o . 

LUNA RE EcUffi w V e d i T A r t i c o l o E -
CLISSI . 

LIÍNARE Oro/copo.. Ved i T A r t i c o l o ORO-
SCOPO. 

LuNARE Arcokalem.. V e d i r A r t i c o I o AR-
COBALENO. 

L U N A T I C O ,, LUNATICUS , una perfo
r a affetta, o governata dalla l u n a . — Ptr-
cio g l i epi lept ic i era no anticamente chia-
ma t i luna t ic i ) a t t e foché i paroffirmi di q u e í i o 
male fembrano regolati dai cambjamenti del-
la L u n a . Vedi EPILEPSIA . 

I pazzi fono t u t í a v i a chiamati anco L u -
Matici, per un^opinione antica , che quedo 
pianeta abbia raoita influenza e forza fo-
pra d'cffi . — U n a raolto p iu Cana F i lo ío -
íia ei ha infegnato , che v ' é qualche cofa 
d i vero i n cib ; ma non gia a queí la gu i -
fa che han creduto g l i antiehi > né d' altro 
part icolar modo d' influenza , fe non fe quel-
ío che la luna ha i n coraune cogli a l t r i cor-
pi celefli , c ioé occafionando va r i é altera-
z ion i nella gravita della noflra atmosfera , 
c con cib af íe t tando i corpi umani . Vedi 
COMETA e PIANETA , V e d i anco R i -
F i u s s a . 

L U N A Z I O N E , ií periodo , o lo fpazlo 
d i tempo tra una luna nuova cd u n ' a h r a . 
V e d i LUNA 

LUNASIONE fi chiama altresi un mefe 
fmodicoy che confia di 29 g io rn i , 12 o r e , 
c 3 quar t i di UÍI o ra . Ved i MESE, & c , 

N e i fine di 19 anni le fleííe lunazioni 
ferapre r i to rnano , rifteffo g iorno j, ma non 
nel l ' i í le íTo preci ío tempo del g i o r n o ; effen-
dov i la d;frerenza di un 'ora , 27 m i n u t i , 
€ 33 fecondi : nel che g l i ant ichi hanno 
p r e í o abbagl io , credendo che V ufo del nu
mero á u r e o íbffe piu fie uro ed infa l i ib i le 
d i quel che egli é . V e d i D1 ORO N u 
mero . 

S'é dappoi t rova to , che i n 312 anni e 
mezzo y le lunazioni guadagnano un giorno 
ful principio del raefc ; cosi che quando s' é 
voluto riforraarc i l Ca lendar io , le lunazioni 
fuceedevano nel C i e l o , q u a í t r o o cinque gior-
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n i piu p r e ñ o , che 1 'áureo numero non á l -
notava , — P e r rimediare a che , i n oggi fi fa 
ufo del ciclo perpetuo dell'epatte . 

Prendiam 19 epatte , che c o r r i í p o n d o n o 
a un ciclo di 19 a n n i ; e quando « capo d i 
300 anni la luna ha guadagnato un gior
no , p rend iá rao a í t re 19 epatte i i l che pur íi 
fa y quando , per la omi í f ione d i un giorno 
intercalare, che fuceede tre volte i n 4 o o a n n i , 
i l calendario s'é aggiuflato al Solé . 

Ponfi cu ra , che 1' Índice delF epatte non 
fí cambi m a i , falvoché fui fine di un fe co
ló , quando ve n ' é d" uopo , per cagion del
la metemptofi , o della proempíof i : c ioé 
della equaiione lunave o folare * — Quando 
i l giorno bifseílile o intercalare é íoppreí ío 
í enza equazione lunare , prende fi T i m m e 
dia te precedente o i l piu alto índice ; Uceó
me faraffi nel 2400 . — Quando v i é ed 
u n ' equazione, cd una foppreíí ione , come 
nel 1800 \ o nc 1' una né 1' altra , come 
nel 2000 , i l medefimo índice ü r i t ienc » 
V e d i EPATTA . 

L U N E T T A , nella Fortificazione , una 
contraguardia, od una e íevaz ione d i t é r ra , 
fatta nel mezzo della fofsa, davanti alia cor t i 
na , di circa 30 piedi di larghezza. 

"Lslunette fi fanno ordinariamente ne ' fo í í l 
p ieni d 'acqua , e fervono a l l ' ifleífo fine ed 
ufo che le falfebraghe, per contraftare i l paffo 
della fofsa. Ved i FALSABRAGA . 

La lunetta confta di due facce , che for-
raano un angolo r ientrante ; ed i l fuo ter
rapleno y a-vendo folo dodici piedi d 'ampiez-
z a , é un poco alzato al di fopra del l i v e l -
lo dell 'acqua , con un parapetto grofso 18 
p i e d i . 

LUNETTA , o LÚNULA y nella G e o m e t r í a , 
un piano in forma di una mezza luna ; t e r m i -
nato dalla circonferenza d i due c i r c o l i , che 
dentro s' interfecano l 'un l ' a l t ro . 

A b b e n c h é la quadratura del l ' in t ie ro c i r -
colo non fia ma i flata per anche eífettua-
ta y nulladimeno i Geometr i hanno t rovato 
i quadrati di molte delie fue par t í . — L a 
pr ima quadratura parziale é fiata quella della 
l ú n u l a , dataci da Ippocrate di Scio , i l quale , 
di mercante naufragato di ven ib G e ó m e t r a . V e 
di CIRCOLO, e QUADRATURA . 

Sia A E B ( T a v . Geomct.fig. S.) un femí-
circolo , e G C ~ G B ; col raggio B C de-
ferivete un quadrante A F B ; allor A E B F A 
farkla l u n u U á ' l ^ o Q n u , 

E poi-
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• E poíche B C 2 =z 2 G B 1 , H cj ímátante 
A G B C fara eguale al lemi circo lo / . I B , 
togl icnda via perb da éafottttó A í e g m e n t o 
c^mune A F B G A 5 A E E F A = al i r í a n -
golo A C B ~ G B2. . 

L U N G O , neir A n a t o m í a . V e d i LON

COS . ' ' - O 
LUNTGO Accento, nena G M m m t t i c s , occ. 

u n fe^no che moílra che la voce ha da fer-
marfi un poco fulla vocale fopracu i v i í é p o -

^ fío. Vedi ACCENTO. 
L a fuá figura é quefta ( ) . 
LUNGO Battello , ¿ i l p iu grande ed i l 

p iu forte , de' per t inent i ad un vafcelio , 
e che fi pub alzare a bordo d i e í í o , Ved i 
BATTELLO. 

I I fuo ufo é di portare provif ioni , Scc. 
al vafcel io , o daí vafcelio \ e , ne l l ' uopo , 
di condurre a té r ra la gente, ed i n particolare 
per farpare o levar l ancora & c . 

L U N I S O L A R E , n e i l ' A f t r o n o m i a eneHa 
Cronologia , dinota a l cunché di comporto del-
la r ivoluzione del S o l é , e di quella della luna . 
V e d i RIVOLUZIONE , PERIODO, &C. 

LUNISOLARÉ Anno , é un periodo d1 an-
n i fatto con mol t ip l icare i l ciclo della luna , 
che é 19 , per quello del Solé cioé 28 ; i l 
prodot to é 532 ; nel quale fpazio di t em-
po cote í l i due lumina r i r i tornano agli Üeffi 
p u n t i . Ved i ANNO . 

L U N U L A R Í A n g o l i . V e d i ANGOLO . 
L U O G O , Lo tus , in Füofofia , é quella 

parte di fpazio immobi le che fi oceupa da 
un corpo . V e d i CORPO, e SPAZIO. 

A r i f t o t e l e , ed i fu o i feguaci 5 dividono i l 
luogo- in efierm, ed interno. 

Interno LUOGO é quello fpazio che i l cor
po cont iene . 

Eflerno LUOGO é quello che inchiude o 
contiene i i corpo , che é par iment i chiamato 
da A ñ í l e t e l e , la pr ima o concava ed i m m o b i 
le fuperfizie del corpo ambien te . 

Si qniiftiona nelle Scuole , fe i l luogo i n 
terno fía un ' en t i t a reale , o folo un eíTere 
immagina r io ; c i o é , fe egl i fia una cofa i n -
í n n f e c a m e n t e , oppur folo un at t i tudine ed 
Una capacita d i ricever c o r p i . 

Alcun i fortengono che fia un e fie re po-
^ ^ " o , i n c o r p ó r e o , eterno , indipendente , 

ecl infinito ; ed afferifeono eziandio , c h ' e i 
co íh tu i fca r u n m e n f i t ^ , o la d i v i n i t a . V e -
di D i o . 

I C a r t e f i a n i al con t ra r io , tengona che )l 
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luogo interno afirattamente confiderato, non 
é alero che la efienfione de' corpi i v i con-
ie t iu t i ; e che perb non é punto diverfo dai 
corpi ficíTi. Ved i MATERIA . 

G l i S'coiaftici clifputano , fe i l luogo efler
no f u rnobile Q i m m o b i l e . La fuá imraob i -
l i t k s 'argomenta da quefta confiderazione, 
che quel che fi muove dee necefsariamente 
lafeiare W iuo luogo, lo che i l luogo non pub 
fare fe non va infiem col mobile . A l t r i 
tacciano d'afsurdita quefta opinione d ' A r i -
ftotele ; c ioé moftrano feguirne da eíTa , 
che un corpo realmente in quiete fta d i 
con t inuo cambiando luogv ; una torre per 
e fempio , fbpra unap ianura , od uno feogho 
neí mezzo del mare , a t te foché e quella e 
quefto fono di cont inuo cerchiati c chiufi da 
ñ u o v a aria onuova acqua, debbon diríi eífere 
i n m o t o , o cambiar Inogo . 

Per falvare quefta difficolta , c levar 1* 
afsurdo che feguita dall ' í m m o b i i i t k dello 
fpazio ef terno, poda da Arif totele , fi é r i -
corfo a i n f i n i t i efpedienti . — G l i Sco t i f t i 
credono che i l luogo fia folamente i m m o b i 
le per equivalenza. — C o s í quando i l ven
to foñia , Paria che inveftiva la fuperfizie 
della t o r r e , infaí t i recede, ma allor de l l ' a l -
tra aria fimile ed equivalente fuccede e pren
de i l luogo . I T o m i f t i amano piut tof to d i 
dedurre 1' i m m o b i l i t a del luogo eflerno , dal 
ritenere o ferbare ch ' e i fa la medefima d i -
fíanza dal cen t ro , e dai punt i cardinali del 
m o n d o . — I N o m i n a l i f t i , da una corr i fpon-
denza con certe part i v i r t u a ü dell ' i m m e n -
fit^ divina . 

I C a r t e f i a n i negano che \\ luogo eflerno 
fía od una fuperficie che circonda , od u n 
corpo c i rcondato , od un mezzo termine tra 
i due i e concepifeono che fia la fituazione 
di un corpo t ra corpi aggiacenti , confíde-
ra t i come in quiete . — Cosí la torre fa
ra fiimata rimanere neh' ifteífo luogo , an-
corché l'aria ambiente ficambii, pe r ché r i -
tiene la medefima fituazione in riguardo a i 
v i c i n i c o l l i , a l b e r i , ed altre part i della té r 
r a . Ved i MOTO. 

I I Cav. Neu ton meglio e piu inte- l l ig i -
bi lmente diftingue i l luogo in ajjoluto e re* 
l a t i v o . 

Ajfoluto e Pr imario LüOGO k quells 
te di fpazio in f in i to ed immobi l e ehe 
corpo pofficde ed oceuna i V e ^ i ; ' A s S Q í 



Relativo o Secondario LuOGO é lo fpazio 
che i l corpo occupa confiderato i n riguar-
do agli a l t r i oggetti adjacenti. 

I I D o t t o r Cia rkc aggiugne un ' altra fpe-
zie di luogo relativo i ch ' e i cbiama luogo re
lativamente comune, e lo definifce quella par
te d i uno fpazio mobiie o mi íu rab i l c che un 
corpo occupa; i l qual luogo movefi infierne 
col corpo . V e d i MOTO. 

LUOGO , é qualche vol ta prefo, fecondo 1' 
offervazicne d i L o c k e , per quella porzione 
di fpazio in f in i to poffeduta od occupata daí 
mondo rnatcriale j abbenché fi ch i a r a i , ag
giugne egli , p iü propriamente eñen f ione • 
V e d i ESTENSIONE. 

L a propria idea del luogo , fecondo luí , 
é la pofizione relativa di una cofa , i n r i -
guardo alia fuá difianza da cert i punt i fiffi j 
onde d i c i amo , che una cofa ha o non ha mu-
tato luogo, quai ído la fuá difianza non é aite-
rata i n riguardo a cotefii c o r p i . 

Quanto alia vifione del LUOGO . V e d i V i -
SIONE, e VISIBILE, 

LUOGO, n c l l ' O p t i c a , o LUOGO Optico y é 
i l punto a cui V occhio riferifce un oggetto . 
V e d i OPTICO. 

COSÍ i punt i D ed E ( T a v . Optica fig.6%. ) 
a cui due fpettatori in d t d e riferifcono 
l 'ogget to G , fono de t t i luoghi opt ic i . V e 
d i VÍSIONE. 

QÜI i fe una linea retta che congum-
ge i luogtü optici D ed E , é parallela ad 
una linea retta che paífa per i i occhi de' 
fpet tatori dy e l a difianza de' luoghi optici 
D , Efara alia difianza degli fpettatori d , 
e) come la diflanza d ' uno d e ' / « ^ ¿ z op t ic i 
dal luogo del l 'ogget to E C , alia difianza 
del l ' a l t ro fpettatore del m e d c í i m o ogget
to D C . 

LUOGO Optico d' una flella , é un punto 
nella fiiperfi22e della sfera mond ia l e , come 
C , o B ( T a v . dj i ronom. fig. 2 j . ) dove uno 
fpettatore i n E , o T , vede i l centro della 
í tel la S . V e d i STELLA , e PIANETA. 

Q u e t l i dividefi i n vero ed apparente. 
Vero i o reale LUOGO óptico, é quel punto 

dsiia fuperfizie della sfera E , i n cui uno 
fpettatore , poflo nel centro della t é r r a ve
de i l cent ro della fiella o del f e n ó m e n o . — 
O v v e r o un punto tra le fielle fiífe , deter
mina t o da una linea t irata dal centro della tér
ra per quello della flella, e terminata io B í ra 
le fiel l e . V e d i SFERA, e VERO. 

j íppáyente y o Vifibile LUOGO óptico , é 
quei punto della fuperfizie dd l a sfera , i a 
c u i uno fpettatore , pofio fulla fuperfizie 
della Te r r a in E , vede i l centro della fiel-
la S. —-Ovvero un punto C trovato per 
mezzo d i una linea che paífa dall ' occhio 
deiio fpettatore per ¡a fiella, e termina nel
la sfera delle fielle. Vedi APPARENTE. 

La d i í h n z a tra due luoghi optici fa quel
lo chelda noi chiamafi la ParallaJJ] . V e d i 
PARALLASSI » 

LWOGO, del Solé i d ' una flella, o di un 
P iane ta , femplicemente dinota i ! fegno ed 
i l grado del Zod iaco , i n cui trovafi i l l u m i 
nar e . Ved i SOLÉ , STELLA , & c . 

O v v e r o , egli é quel grado d e l l ' e c l i t t i c a , 
contando dal pr incipio d ' A r i e t e , che i l cir-
coló di iongitudine del Pianeta o della fiella 
t ag l ia : e percib coincide con la Iongitudine 
del S o l é , del pianeta, o della fiella . V e d i 
L^NGITUDINE . 

Come i l f i n o della maíTima decllnazio-
ne del S o l é , 23 o 3 0 ' : al feno d 'una decl i-
nazione data od offervata: v . g r . 23o 1 5 ' : : 
cosí é i l r agg io , 10 : al feno della fuá ioa -
gitudine 81o 52'5 che , fe la declinazione 
fofie boreale, darebbe 20o 5 2 ' d i G e m i n i ; 
fe A u í l r a l e , 20o ^ « di Capricorno , per i l 
luogo del S o l é . V e d i PIANETA. 

jíflronomico LUOGO , Ved i 1' A r t i c . ASTRO
NÓMICO . 

LUOGO della Luna é quel punto della fuá 
ó r b i t a , in cui ella trovafi in un dato t em-
p o . V e d i LUNA, ed ORBITA. 

Q u e ñ o , a cagion delie grandi i r r ego la r í -
ta d e ' m o t i lunar i , che rendono nece í í a r i a 
una mol t i tud ine d' cquazioni e di r iduziooi . , 
avant i che i i punto giufio fia r i t rova to , é 
di var ié fpezie; c i o é , i i fuo luogo fittizzio, 
che é i l luogo della luna una volta equa to ; 
ed i i luogo vero della l u n a , che é i l fuo luo
go equato tre volte . V e d i EQUAZIONE. 

Eccentrico LUOGO d? un pianeta nella f u á 
órbita , é i l luogo , od i l punto della fuá 
ó r b i t a , i n cui un pianeta apparirebbe , fe 
foífe veduto dal S o l é . V e d i ECCENTRICO. 

COSÍ fupponete N E O R , ( T a v . J f t r ó n , 
fig.25.) l ' e c l i t t i c a , N P O Q 1 ' ó r b i t a del 
Pianeta , i l Solé in S, la térra in T , ed i l pla
neta i n P : la linea retta SP efprimc 'úluo-
go eccentrico ne l i ' ó rb i t a . 

Heliocéntrico LUOGO di un Pianeta , od i l 
fuo luogo r idot to a ü ' e c l i t t i c a , é quel punto 
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deir ec l i t t íca a cui un Planeta , vedu ío dal So
lé ñ riferifce . Ved i EUOCENTRICO . 

Quefto coincide con la longitudine di un 
Planeta veduto dal Solé . Vedi LONGITU-

DIÍCOSI la linea retta R S indica i l luogo 
heliocéntrico , od i l luogo r ido t to a l l ' eclit-

^^Geocéntrico LUOGO é quel punto deH'etl i t-
tica , a cui un planeta veduto dalla t é r r a 
í í r i f e r i í c e . Ved i GEOCÉNTRICO . 

C o s í N E O R rapprefcntando 1' ec l i t t ica} 
& c . T R rapprefentera 11 luogo geocéntrico. 

Computazionc del LUOGO cPunpianeta. V e 
di T A r t i c o l o PlANTA . 

LUOGO d i radiazione ^ ne i rOpt ica , é l ' i n -
tervallo o lo fpazlo i n un mezzo , od i n un 
corpotrafparente, per cui raggia un oggetto 
v i í i b ü e . V e d i RADIAZIONE. 

LUOGO , nella G e o m e t r í a , é una linea ado-
prata nella foluzione de' Problemi 5 che p l i i 
comunemente chiamafi col norae L a t i n o , 
Lo cus. 

V e d i la dottr ina de' luoghi geometrici , 
fotto 1'Articolo L o c u s , V e d i anco GEOMÉ
TRICO , e PIANO . 

L U O G O T E N E N T E , locum tenens , un 
deputato , od officiale , che tiene 11 luogo 
di un fuperlore, e adempie i n fuá affenza, 
a quella funzione , ch' ei doverebbe eferci-
tare i n p e r í o n a . 

D i quefti , alcuni fono c iv i l 1 *, come , 
Lords lieutenants , Slgnori Luogotenenti de' 
R c g n i , che fono i V i c e r é , e governano i n 
luogo del Re ; t L c r d s licutenantí of counties ^ 
delle provincle . V e d i LORD , e COUNTY , 
o CONTÉA. 

M a 11 termine di lieutenant, luogotenente, 
é p lu fpeíTo ufato nel mi l i tare , dove t r o -
v a í i qualche varieta di Luogotenenti . -—• 
Come 

LUOGOTENENTE Genéra le , un grande u f i -
z ia le , 11 proffimo nei rango al G e n é r a l e di 
un efercito; che , nella battaglia , comanda 
^na delle linee o delle a le ; un d i ñ a c c a m e n -
t0 ln una marcia , od un campo volante . --
Cosí puré el comanda un quartiere i n un 
anedlo , o i n uno degli a t t acch i , quando é 
n luog io rno , in cui debbe aecudire al fuo 
ufizio Ved! GENÉRALE. 
r I " , , rnciíl 5 v i fono de' Luogotenenti genera-
U delle forze nava l i , i quai comandano im-
mediatamente fotto gU a m m i r a g l i . 
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I n Ollanda Vi é un luogotenente-arnm'na' 

g l i o , che é V i f te í ío , che quello , cui d' a l-
t ra guifa chiamiamo vice-ammiraglio. V e d i 
AMMIRAGLIO . 

LuoGOTENENTE-Generale c f the Ordnanee, 
cloé della groffa artiglieria , é quegli che 
ha 1' incarico dell ' a r t ig l i e r ia , delle bat ter ie , 
& c . fotto 11 M a ü r o - G e n e r a l e , od i n fuá af
fenza . V e d i ORDNANCE , & c . 

LuoGOTENENTE-Gí?«em/e d i F a n t e r í a , é i l 
fecondo ufiziale i n un reggimento ; ei co
manda i n aífenza del C o l o n e l l o , ed i n bat
taglia prende poüo alia í iniftra^del fuo C o 
lonello . 

I D r a g ó n 1 hanno pur un Luogotenente Co-
lendh ; ma la cavaiierla propriamente non 
ne ha \ i l p r imo Capitano del reggihiento v i 
fuppllfce . Ved i COLONELLO . 

LUOGOTENENTE Colonello di Cavaiierla , 
non é fe non 11 p r imo Capitano del Reggi
mento , che comanda i n a í íenza del Co lo 
nel lo , e prende i l luogo di t u t t i g i l a l t r i 
C a p i t a n i . 

LUOGOTENENTE Capitano. Ved i l ' A r t i c o -
l o CAPITANO . 

L U P E R C A L I A * , Fefle in f l i tu i t e ne l l ' 
antica Roma , i n onore del D i o Pan . V e d i 
FAUNI . 

^ L a voce ha la f u á origine da Lupercal ) 
nome d i un luogo fotto i l monte Pala t ino, 
dove J i compievano i facr i f iz j . 

Le Lupercalia f i celebravano 11 15o. delle 
calende di M a r z o , cloé , a' 15 di Febbralo , 
o , come offerva Ovid io , 11 terzo giorno do-
po le I d i . Crede í i che í ieno flate in f l i tu i t e 
da E v a n d r o . 

La matt ina di q u e í k fefta, í L u p e r c i , od 
i Preti del D i o Pan , correvano nudi per le 
ftrade di Roma , percuotendo , o sferzando 
le donne maritate che incontravano , fulle 
m a n í e fulla panela , con una ílrifcia d i 
cuolo di capra, che teneva í i per un augurio 
( ornen ) 11 qual proraetteva ad effe fecondita , 
e pa r t í f e l i e l . Vedi LUPERCI . 

L a ragione di quefto indecente c o í l u m e , 
nel celebrar le lupercalia , prefe la fuá o r i 
gine da Romolo e Remo , i m p e r o c c h é 
mentre eglino affiftevano a quefla fefta , 
un corpo di ladri , colta l ' o cca í i one , m i -
fero a facco , ed a rubba tutte le loro 
mandre . Per lo che i due fratelli , e t u t -
la la gioventu ch' era con l o r o , depofíe le 
loro vefti ? per eífere p lu pront i e fpediti , 
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perfeguitarono i l a d r i , e ricuperarono la ior 
preda, i — C í o r iufc i cosí bene, che da 11 i n 
appreflb que í ia cerimonia diventb una parte 
del le lupercalia. 

Quefta feña fu abolita nel t e t n p o d ' A u g u -
ftoma poi rimeíTa , e centinuata fino al t em-
po dell ' Imperadore A n a í l a f i o . — Baronio d i 
ce , che fu abolita <kl Papa, nel 496. 

L U P E R C I , un nome dato ai Pret i del D i o 
Pan . V e d i LUPERCALIA . 

I luperci furono 1' ordine i l p iu antico di 
Pret i i n Roma ; eglino eran d i v i f i i n due 
C o l l e g j , o due C o m p a g n i e , 1' una chiama-
ta F a b i i , e 1' altra Q u i n t i l l i . A quefli Ce-
fare ve n'aggiunfe un t e rzo , che ei chiamb 
J u l i i . 

Svetorí ío menziona P in í l i tuz ione di que-
fto nuovo collegio di luperci , come una 
cofa che refe Cefare piu odiofo di quel ch' 
cg l i era ; tu t tavol ta , egli appar dai luogo 
di Svetonio , che queíla nuova Compagnia 
non fu inf t i tui ta da Cefare, né i n onore di 
P a n , ma da alcuni amic i di Cefare , ed in 
onore d i l u i í ie í fo . 

L U P I crepitas V e d i 1' A r t i c o l o CRE-
PITUS . 

Centaums cum LUPO . V e d i V A r t i c o l o 
•CENTAURO . 

L U P U S , LupO) n e l l ' A f t r o n o m i a , u n a c o -
ftellazione A u f t r a l e , compofta di 19 flelle . 
V e d i STELLA, e COSTELLAZIONE . 

Den t i d i LUPO , o lupini di un cava l lo , 
fono denti mola r i ftracrefciuti, le punte de' 
quali efifendo p iu alte c h e ' l refto , pizzica-
no o pungono la l ingua de' c a v a l i i , e le lor 
gengive , quando mangiano , cosí che n ' impe-
difcono la m a í l í p a z i c a e . 

Rare vol te f i t rovano ne' cavali i g i o v a n i ; 
ma fe quefti denti non íi vanno ogni gior-
no logorando col ma í l i ca re , crefcono tan
to , che giungono fino a penetrare e forare 
i l pa la to . V e d i DENTE . 

Te j í a d i h v p o , caput l u p i n u m , nelle leg-
g i de 'Sa íTon i . Ved i WOLFESKEAD . 

LUPPOLO , Lupulus , una planta della 
fpezie reptile , o í l r i fciante , i l cui fiore é 
u n ingrediente principale nella bira , e i n 
a l t r i l i q u o r i , che fervono per bevande fat-
t izie . V e d i MKhT- l iquor . V e d i anco 
BIRA . 

I I luppolo repe o ferpeggia come l ab l f l o r -
t a , quando non t rov i de' p a l e t t i , o degli ar-
bufti da attaccarvifi 5 o quando colorp che lo 
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c o l t m n o , non piantino a tal uopo a lc imt 
pertiche . I I fuo ñc lo o gambo é j u n 
go 5. fleífibilc , afpro , e pclofo . - L a fuá 
fogíia mtaccata come quella della vi te , e 
coperta di una certa lanugine fpinofa , co
me quella del cocoraero . I fuoi f ior i fono 
di un gial lo verdiccio , ra í fomigl ian t i e n e l 
la forma e nella mole , a quel l i dell ' o lmo 
femmina ; e crefcono i n una fpezie d i m a z -
zo o grappolo . I n quefto fiore v ' é una fe-
menza amara ncr icc ia , che é appunto i l fe
m é del luppolo. 

Ne l tempo di p r i m a v e r a , mentre i l r a m 
pollo é ancor tenero , le cime de' luppoll íi 
recidono, e fi fan b o l l i r e , mangiandofi co
me g l i afparagi ; e t rovaí i che fon efficaci 
a m o v e r é i l corpo; le tefte, ed i tenerumi 
fon buoni per purificare i l fangue nello fcor-
buto , e nella maggior parte de' m a l i cuta-
nei j le decozioni de' fiori, ed i firuppi d' effi , 
giovano nelle febbri peftilenziali : fi prepa-
rano altresl de 'giulebbi , e degli apozemi 
co' l u p p o l i , per le affezioni ipocondriache ed 
i f ter iche, e per promuovere i m e n f t r u i . 

La propagazione e la cultura de' luppoli 
eífendo un punto non poco d i l i c a to , c u e l 
l o fteífo tempo di grande u t i l i t a , no i ne 
porremo qul un picciol í iftema . - - E g l i 
é certo , che fra t u t t i g l ' impieghi irura-
l i , non v ' é cofa che torn i piü a con tó di 
quefta , fe fi prat ichi con avvedutezza e 
con prudenza ; ampiffime facolta eífendofi 
raccolte con queí la derrata , ei non ha m o l t ' 
a n n i . — Switzero dice , eífere a l u i noto , 
che un terreno rende 30 1. fi. a l l ' anno per 
ogni acre ( Ved i ACRE ) piantato di luppo
l i .-.Per non dir nul la del gran numero di 
pover i che v i fono i m p i e g a t i , nel piantar-
l i , nel dar loro la t é r ra , nello fcavare, o 
zappare, tagl iare , me t t e rv i le per t iche, le
gare , cogliere , & c . 

Coltura de'LUPPOLI, e Giardini ¿fo LUP
POLI . — I luppoli fono di diverfe fpezie : 
M o r t i m e r ne conta quattro , cioé the w i l d 
garlck hop, cioé i l luppolo felvatico d' aglio , 
che non raerita d 'e í fer propagato; the long 
and fquare garlick hop , cioé i l luppolo l u n -
go e quadrato, i l quale abbenché1 pregiabi-
ie , pu ré a cagione della roífezza ve r ío i l 
gambo , non é de' piíi flimati i the long 
white hop , i l luppolo blanco lungo , che é 
il^piíi bello e piu fertiie i ed i l luppolo ova
le * w U n a l í ro Autore difiingue i luppoli 
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á a c o l t l v a r í i , i n legature bknche^ t grígte ; 
quelH ü l t i m i fono luppoli quadn , piu r e s e n t í , 
c che crefcono piü abbondantemente de p n -
m i , benché non mamrmo cosí per t e m p o . 

Cuanto a l terreno opportuno alia cultura ck 
LÜTPOLI • - Appena ve n e a t ro che fer-
va per queíla pianta , fuorché i l terreno faf-
í b f o , p ie t rofo, e di dura cre ta : i l m i g l i o -
re tu t tavol ta é quello che é leggiero , che 
ha fondo , ed é grafio ; e quefti fara an
cor m M i o r e , íe meícolcrafl i con arena ; 
un fondo di té r ra negra da orto é puré a pro-
p o f í t o , ed eccellente . Se i l fuolo é frcddo, 
duro , e ai pro , i l m ig l i o r mezxo di per-
fezionarlo é abbruciarlo M o r t i m e r aggiu-
gne , che nclla provincia di K e n t dove f i 
{ l i m a o t t ima té r ra pe' luppoli la t é r r a nue
v a , p i a n t a n ñ g l i o r t i d i luppol i , con alberi 
d i c i r i e g i o , e di p o m o , ad una competente 
diftanza j affinché quando la té r ra ha finito 
d' effere aflai buona e perfetta per^ l i luppo
l i ( lo che accade nel giro di dieci a n n i ) i 
cir iegi comincino a f ru t tare ; e 30 anni do-
po , quando i l ciriegio ha finito, g l i alberi 
del pomo í ieno i n perfezione. 

Per plantare i LUPPOLI . — S' ha da pre
parare i n pr ima i l t e r reno , con ararlo nel 
pr inc ip io deil ' i n v e r n ó , o co l i ' aratro , o 
colla vanga . I n Ottobre , ( e alie vol te , 
m a di r a r o , i n M a r z o ) f i v ien a plantare ; 
difegnando i l u o g h i , dove ha da eíícre qualche 
piccola piantagione , o qualche mont icel lo di 
luppo l i . A l c u n i piantano i n quadro, a l t r i a m o 
do d i ícacchi , eh' é la forma piu c ó m o d a , 
quando fi voglia , nel corfo deil ' aratura , 
arar con caval l i i ra m c n t i c e l l i : ma la mig l io r 
forma per i luppol i , e la piíi piacevole a l l ' oc-
chio , é la quincunce, Ved i QÜINCUNCE , 

Se i l fondo é magro o d u r o , v ' é necef-
fario qualche buon concime , ovver una 
compof íz ione di t é r ra , da porvifi i n buche 
d i un piede quadre , ne5 diverfi luoghi dove 
f i fa la piantazione , o dove fono i m o n t i -
cell i de' luppoli . — La diftanza de' m o n t i -
celli , i n fondo fecco e caldo debb' e fie re 

6 pledi ; ma i n terreno umido e graf
io J che pub portar luppoli g r a n d i , d' o t to 
o nove piedi . 

Per plantare, s'hanno da fcegliere i pie-
üi 1 pm grandi , otto o dieci oncie l u n g h í , 
e che cialcuno abbia tre o q u a í t r o g iun tu -
r e , o nocch!. Si pongono i n buche , fatte 
appoí ta , uno ad ogni angelo della buca , 
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ed un quinto nel mezzo , alzando v i i n t o r n * 
la t é r r a due o tre onc ie . 

Ql<anto al ia coltivazione . — Se i l terre-
no o la piantagione de' luppoli é vecchia , 
egh é opportuno d i fcavarne in torno ai pie-
di de' luppoli , verfo i l pr incipio d' ogni i n 
v e r n ó , e portar v ía una certa quant i ta d i 
té r ra , per fupplirvene del l 'a l t ra piü gra í ía 
c piu nuova e freíca . - Se i luppoli fono 
i n bueno flato , e r igoglioí i } la potagione 
é a p ropo f í t o . Per t a l uopo , ü but tan g iu 
i mont i ce l l i , e fi zappa ben fotterra per 
tu t to , finché fi giugna vicia© alie radici 
p r i n c i p a l i . Fatto c i b , levando v ia ia t é r r a 
delle radici } fi eonofee dal colore , & c . 
quai fono germogli nuovi , e quai vecchi 
€ t u t t i i n u o v i f i t a g l i a n o . - -Quando le radici 
fon cosí aggiuftate, v i fi ha da applicarc nuov® 
conc ime , o nuova t é r r a . 

Quanto alie pertiche , o paletti , quando i 
luppoli cominciano ad ?ppar i ré o fpuntare 
fopra i l terreno , al]ora é i l tempo di af-
faccendarvifi : i l numero e le dimenfioni 
delle pertiche o de' palet t i s' aggiuftano a l 
ia diftanza de' mon t i ce l l i , alia natura del 
fuolo , ed alia forza del luppolo . — I pa
l e t t i fia bene fargli fporgere i n fuori , c 
particolarmcntc verfo la plaga di mezzodl , 
affinché fie no piíi efpoíli a ' raggi del Solé , 
cííendofi oflervato , che una pertica i n d i -
nata e fporgente porta p iu luppoli ehc una 
d i r i í t a . 

_ Qtiando i luppoli fono ar r iva t i a due o tre 
piedi d 'akezza fopra i l terreno , la bifogna 
che occorre, c quclla di g u i d a r l i , e d' ap-
poggiarli e legar]i a que' pale t t i che foa 
v u o t i , ed a giufla diftanza da effi . - D c b -
bono legarfi con g iunchi fecchi , o con fi
lo d i lana 5 ma non cosí firettamente, che 
s'impedifca i l lor arrampicarfi su i palet
t i : due o tre legacci poffono baftare per 
una pertica . A q i . c í u operazione fi bada n e l l ' 
A p r i l e e nel M a g g i o . 

_ Verfo la mezza State , quando ceífano 
d i feorrere o crefeere i n lunghezza , e co
minciano a rameggiare ; a quel l i che non 
fono per anche g iun t i alie fommita de' pa-
ü , fi deon tagliare le tefte , ovvero d i l un -
gare c feoftare dal palo , acciocché meglio 
fi d i r a m i n o , lo che é piu per 1' incremento del 
luppolo , che per lo fuo í k n d i m e n t o i n 
lunghezza. 

Alcune vol te i n M a g g b , dopo la pioggia f 
L 2 i m o n -
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i mon t i ce l l i ¿ ¿ l u p p o l i s'han no da muovere 
con una -zappa, o con un picciolo ra f t ro ; 
conchef id i f t ruggonol 'e rbe c a t t i v e ; e d é n e -
ceíTario , fe la primavera é fecca, adacquarli 
due o tre vo!te i n una ftagione. 

l l u p p o l i buttano o germogliano verfo i l 
fine di L u g l i o : ed i p r imat icc i fono matur i 
f u l fine d ' A g o ñ o , La. loro raaturita íi 
fcuopre dal lor f r ag ran té odore , dalcambia-
mento di colore , dal mieterf i fác i lmente3 e 
dal colore,fcuretto del f e m é . 

hanno da raccogliere i LuPPOLl qliando 
appaiono un po' brunet t i , e cib fenza i n -
dugio : la piü fpediía maniera é fare una 
í p e z i e d i telaio con quattro corte per t iche , 
o b a ñ o n i , raeíTo fopra quattro forcine cac-
ciate nel terreno , di tal larghezza 5 che 
contenga o la í h m i g n a del voÜro fornello , 
od un boldrone cuci tovi ed attaccatovi i n -
t o r n o a g ü or l i . — Su querto telaio , i 
p a l e t t i , inf iem co' luppoli fopra , l i deono 
pofare , foñenut i da forcine , o dagli o r i i 
del t e l a io ; aciafcun lato del quale , i mic-
t i t o r i devono tener f i , e mietere , o raccor-
re i n quello i luppol i . Quando la co l t r i ce , 
o la ü a m i g n a é p iena , f i d i í l a c c a , fi porta 
v i a , efe ne mette u n ' a l t r a , o l a íleffa gia 
v u o t a t a , ful telaio di nuovo ; e que í lo te
la io fi pub levar via ogni giorno , con poco d i -
í í u r b o , e trafportare a qualche al tro luogo del 
g i a r d i n o , v ic ino dove fi l avora . 

N o n fi deono raccogliere i luppoli finché 
fon u m i d i ; ra a fe la rugiada ¿ fopra d 'e f f i , 
o fe la pioggia l i h a b a g n a t i , i l paletto s'ha 
a fcuotere , e p iü preí lo fi afciugheranno : 
Se fono troppo m a t u r i , p o t r a n n o f á c i l m e n 
te fpargere la lor femenza, nella quale con-
fifte la lor principal forza; ns averan l'ap-
parenza di verdi e f re feh i , ma compariran-
jno bruni e feuri , i l che raolto d iminu í ice 
íl loro prezzo ; a b b s n c h é alcuni l i la ícia-
n o fiare quanto p iü a lungo poOTonoj per-
cfcé fi guafian meno nella m i c t i t u r a : i m -
p e r o c c h é quattro libbre d i luppoli non fec-
ch i > m a t u r i a í fa t to r ne faranno una di fec-
chi , í addove cinque l ibre di quei appena 
roaturí x non ne f3ran una ; di modo 

«.che gludicafi che i p rop r i e í a r j guadagnino piü 
ne' luppoli p«.rfet tamente ma tu r i per i lpe fo , , 
di quel che perdano nel colore . 

D i mano i n mano che fi m íe tono i luppo* 
¡i , debbono eífere feccati : a lcuni , ed i n 
particolare i F i s m i n g h i e §!i Ollandefi , fi fer-
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Vono a tal uopo di una fornace : a l t r i l i 
feccano in una í h m i g n a fopra un ordina
r i o forno di malt (ch1 é 1'orzo ^ onde fi fa 
la b i r a ) : ma la m i g l i o r maniera é fare usi 
le t to di aflerelli p i a t t i , grof i i circa u n ' o n -
cia , e d u e o t r e oncie larghi , i n t r ecc i a t i e 
incrociat i a modo di fcacchi per i l verfo 
p i a t t o ; colle d i í l anze di circa tre oncie ; 
g l i aíferelli cosí difpoñi , fi pongono una 
n e l l ' a l t r o , affinché i l fuolo fia eguale e l i -
fcio : que í lo le t to fi fa pofar su due o t r é 
flanti mefíl in l ab ro , o a coltel lo , per fo-
í i e n e r l o , acc iocché non avval l i ; quindi fí 
cuopre d i lamiue di fiagno grandi e d o p p i e , 
faldate in í i eme sd ogni c o m m e í f u r a ; e s' 
hanno a cosí difporre g l i afierelli avanti che 
s ' i n t r ecc ino , che le c o m m e í T u r e dello fta-
gno fempre ftiano fopra i l mezzod i un af-
ferel io; e quando i l le t to é totalmente co-
perto di fiagno , s'accomodano delle tavo-
le interno agli o r l i del fo rne l lo , per tener 
su i luppoli , lafeiando folamente un ¡ato 
da poter r i m o v e r e , per c ó m o d o di fo íp igne-
re e agitare i luppoli . Eglino fi poí iono 
infa t í i girare su quefto letto o piano di fia-
gno , con grande ficurezza, econ poca fpe-
fa di fuoco ; oltre a che ogni forta di cor r í ' 
buf t ib i lepuo fervire in tal cafo, al pari del 
carbone , perché i l fumo non paífa , né giunge 
ai luppoli \ e con certe avvertenze fi feccano a 
propofito e con eguaglianza . 

II método d' infaccare i LUPPOLI ( dopo che 
fi fon lafeiati un mefe a raffreddare , e i n 
durare ) fi é far una buca rotonda o qua-
drata i n un piano o tavolato fuperiore, d i 
ta l fortezza , che regga al pefo di un uomo 
che v i ha da andar su e g iü , ed interno ; 
qu indi fi connette od attacca un cerchio a£-
torno alia bocea del facco con dello fpago, 
acc iocché poííi portare i l pefo de' luppoli 
quand'e p ieno , e de l l 'uomo che l i calca ; 
c ió fatto , fi cala i l facco piü per la buca , 
ed i l cerchio redera di fopra , cosi che r i -
tenga i l facco dallo sdrucciolar totalmente ; 
i n que í lo facco fi g i t tano pochi luppoli ^ c 
p r ima che v i fi ent r i a calcare, una mana-
ta di luppoli fi leghi a ciafcun degli angoli i n -
feriori con un pezzo di fpago, per fare, d i -
rem cos i , gü appicagnoli onde alzare o r i 
movere c ó m o d a m e n t e i l facco , quand' é pie-
no ; qu indi fi va nel facco, e fi calcano e 
t r i t ano i luppoli per ogni parte , un a l t ro 
fempre g i t í a n d o v e n e dentro % fesondo che 
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v i fa di b l fogno , finché é pleno : quando 
é ben calcato e riempiuto fi lafcia g iu an
da ré , i l facco íc iogüendo i l cerchio , e íi 
ehiude la bocea del facco ,5 empiendo i due 
cantoni fuperiori , come s é fatto de piu 
k m : Quefto facco , fe é ben condiziona-
to* affoltato, ed afciugato, fi raanterra per 
diverfí anm in un luogo afcmtto ; íol che 
fi ponga cura , che i topi non guaftino i 
luppoli i non che eg í ino l i m a n g i n o , m a e ' 
v i fan i lor n i d i . 

L U S T R A L E , un epiteto applicato dagli 
annchi , a l l ' acqua ufara n e ü e loro cerimo-
nie , per afpergere e purgare i l p o p ó l o . 

D i qua probabilmente fi é pigliata efan-
tificata i ' ufanza de l laChiefa , di far T acqua 
fan ta , e fervirfene a vantaggio de ' fede l i . 

LÚSTRALE Giomo , Dies LUSTRICUS J 
qucllo in cui fi compievano le luQ razien i d i 
un fanc iu l lo , e g l i fi dava un nome i che d' 
ordinario era i l nono giorno dopo la nafeita 
d i un fanciullo mafch io , e l ' o t í a v o , di una 
fanc iu lhna . A b b e n c h é a l í r i compie í í e ro tal 
cer imonia T u l t i m o giorno di quella fe t t i -
m a n a , in cui era nato i l bambino , ed al-
t r i nel quin to giorno dalla fuá nafeita. 

A quefto giorno di fefta fi credeva che 
preficddTe la Dea Nundina ; le r a c c o g ü t r i c i , 
le ba l i e , e i d o m c ü i c i agitavano i l bambi
no innanzi e i n d i e t r o , at torno di un fuoco 
che ardeva fopra l5 are degli D e l . Dopo di che 
loafpergevano c í ' a c q u a . Le vecchierelle af-
f iñen t i mtfeolavano con 1'acqua , della fa-
l i v a , e della polvere . —• La cerimonia ter-
minava con una fontuofa merenda. 

L U S T R A R E , o puliré , é 1'arte d i dar 
l u f l r o , o fplendore a qualche cofa ; partico-
iarmente ad una pietra preziofa , ad una 
m a r m o , ad un v e t r o , ad un fpecchio & c . 
V e d i LUSTRO . 

I I luftrar de v e t r i , dtl le lenti , & c . fuc-
cede al fregarli o m a c i n a r ü . Ved i MACI
ZARE ; vedi put LENTE, VETRO, &C. 

I I l i t j i rare , o pul i ré uno fpecchio, é l ' u l 
t ima preparazione che fe g l i d a , con fme-
^ g l i o , o polvere d i fiagno ca lc ina to . Ve-
Gi SPECCHIO. 

Q.uanso al pul i ré e lujlrare i d iamant i , 
vedi LAPIDARIO. 
i A U S T R O , é un l ifcio , od un v i v o r i -
iucente che appare su qualche cofa j i n par-
ticolare fullc man i í a t ru r c di fe ta , d i l a n a , 
o di drappo, ' 
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LUSTRO , fi prende anco per una certa 

compofizione o maniera di daré cotefto l a 
me o brillante . 

I I luflro delle fete , in cui la lor pr inc i -
pale bellezza confifte, fi da ad eífe con la
varle nel faponc , pofeia con acqua chia-
ra ,_e tuffarle in acqua d 'a l lume fredda . 
V e d i SETA . 

I I luflro del taffeta o zendado ñ e r o fi dk 
con bira r i f a t t a , e boll i ta con del fugo d i 
narancio o d i l imone ; quello de' zendadi 
colora t i fi da con acqua di zucche , d i f t i l -
lata in un l i m b i c c o . 

I conciapelli danno un luf l ro , o l i fc io ai 
loro cuoio , in var ié guife , fecondo i l co
lore a cui fi da i l luf l ro . Per lí cuoi n e r i , 
i l p r imo luflro é con fugo d i b e r b e r í : i l fe
condo con gomma aráb ica , con cervogia $ 
con aceto, e con eolia di Fiandra b o l l i t i Ín
f leme: per l i cuoj co lo ra t i , fi adopra bian-
co d ' o v o sbattuto ne l l ' acqua : i mar rochi -
n i pigliano i l lufiro dal fugo di b e r b e r í , e 
di l i m o n e , o narancio. 

A i cappelli fi da i l luflro con acqua co-
mune , e qualche volta v i fi aggiunge u t i 
poco di t in tura ñera . I I medefirao lujlro 
ferve ai p e l l i c i a i , eccetto che nelle pellí o 
fodere bianche non fi valgono mai d i t i n 
tura ñ e r a . 

í l luflro fi da a¡ panni ed agli amuerr is 
con premerli fotto ad un maogano . V e d i 
MANGA NO, e SOPPRESSARE. 

LUSTRO, ne l l ' an t i ch i t a Romana . V e d i 
LUSTRUM . 

L U S T R A Z I O N E , Efpiazione \ facrifizj 
o cerimonie con le quali i Roman i pur i f i -
cavano le loro C i t t a , le loro campagne, f 
loro e f e r c i t i , od i l p o p ó l o , contaminat i da 
qualche del i t to , o da qualche i m p u r i t a . 
V e d i LUSTRUM, ESPIAZIONE , PURIFICA-
ZIONE, &C. 

Alcune delle loro /«/Zraa/ow/erano pubblt-
che , altre p r í v a t e . 

V e r á n tre gui fe , o maniere di compie-
re la luflrazione; c íoé col fuoco e col zo l -
fo ; con 1'acqua e con i ' a r i a , que f t ' u l t ima 
fi facea con m o v e r é ed agitare l ' aria attor
no della cofa che fi avea da purificare . 
Ved i ABLUZIONE. 

V i avea pur una fpezic peculiare di / « -
firazione per l i b a m b í n i . V e d i LÚSTRALE 
Giorno * 

Lomeicro ha fer i t to un l ib ro fopra 1c m* 
J i r a . 
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flrazioni degli a n í i c h i ; Joh. Lomejer i Z u t h -
phanenfis Ep'menides , Jivc de veterum Genti-
l i u m Lufirationibus j p r ima í l a m p a t o i n 
U t r e c h t nel i d 8 i , e poi con aggiunte nel 
1702. 4o . 

E i fa vederc , ehe tu í t e le perfone ,..ee-
cc t tua t i g l i fchiavi , erano m i n i ñ r i di qual-
che foría di luftraztone . — Quando qualcu-
no m o r i v a , la caía íi doveva fpazzare i n una 
certa maniera , per purgarla : i l íacerdoíe 
g i t tava d e ü ' a c q u a fopra i mar i t a t i , con la 
íleffa intenzione * — Per purificare fe ftef-
f i , alcune volte correvano nudi per le í l ra -
de i tanta era la loro í l r avaganza . ~ E , 
come fe la irnmagmazione non foffe abba-
í l a n z a fertile ne l l ' inventare modi á i l u j i r a -
izione y ufavano fino degl' incantesmi per fu-
fcitare i m o r t i a f f i n di efíere da loro i n ñ r u i -
t i di que! che far dovefiero per purgar í l da' 
l o r p e c c a t i A g g i u g n i ? che eglino bene fpcf-
fo faceano valer i ' opinione della fantita del-
le lor e fp iaz ioni , con finti m i r a c o l i . 

G l i u c c e l l i , dicon effi , praticano la luflra-
ztone % e col l a v a r í i , e col gi t tar dell'acqua 
su i loro n id i » — La gallina prende delle 
paglie , e fe n ' avvale per purificare i fuoi 
pu lc in i - - - Appena v 'era alcuna azione , 
fu l d i cui pr incipio o fine non ufaííero i 
G e n t i l i qua íche cerimonia affin di raondar-
f i , e di placare g l i D i i » Quando n o n avea-
BO animal i da facrificare, forraavano la fi
gura della beftia r che lo r veniva a talento , 
i n pa i l a , i n m e t a l l o , od i n altra ma te r i a ; 
c cosí facrificavano i n effigie.. 

Alcune efpiaziom fi compievano neli'acqua j 
per la quai ragione certe fon íane , e ccr t i 
r i v i , o fiumi furono i n grande r iputazio-
ne alcune fi efeguivano ne l l ' a r ia . - - U n 
certo Pagano íi facea da dovero erivellare 
cd agitare i n un cribro y come noi facciamo 
del grano: un altro fi fofpendea ad una cor-
l í a , e fi facea m o v e r é e dondolare indietro 
c i n n a n z i : un a l t ro chiudeva g l i o c c h i , e 
fi^ mettea bendato a cercare u n m a z z e t í o 
d i fiori legato ad una corda: a l í r i giocava-
no a t i r a - a l l en í a , come u n mezzo piü ef-
licace di placare g l i D e i . 

11 f uoco era m o l t o ufato ne l l ' e fp i az ion i : 
A l c u n e volte i penitent i venivan g i t t a t i nel 
íuoc o j ed a l t r e , folamente recati avanti la 
f iam raa , od i i fumo . 

E r a cofa ordinaria , i n t a l i occafioni , 
j a r gere del fangue u m a n o . I Sacerdoti d i 
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Cibelle , di Bel lona , e ii B a a l , facevano del
le crudeli incif ioni fopra fe fieííi . — Ere-
ftheo , Re dell ' ^At t ica facrificb la fuá fi-
gliuola aProferpina . D i v e r f i i n R o m a fita-
gliarono la g o l a , per ottenere dagli D i i la 
falute dell ' Imperatore . Quel l i che coman-
davano le á r m a t e , o í fer ivano uno de' lo ro 
fcldat i per placar 1' i ra degli De i j acciocché 
fopra colui folo fi rovefciaííe tu t ta T inde-
gnazione , che meri tava 1' efercito. 

T u í t e le fortiá d i p r o f u m i , e d' erbe odo-
r i fe re , avean luogo ne l ía luflrazione. — U 
ovo era mol to i n ufo , come fimbolo dei 
quattro elementi : i l fuo gufcio , dicono , 
rapprefenta la ierra ; i l tuor lo , un globo 
d i fuoco ; i l bianco raífomigl ia all 'acqua j 
ed o l t r ' a tu t to q u e ñ o egli ha uno fpir i to , 
che rapprefenta í' aria . Per q u e ñ a ragione 
f i é , che i Bonzi , od i Preti Ind ian i , fin 
al d i d' oggi credono che i l M o n d o fia ufci-
to da un o v o . -- Appena v ' ha alcun' erba 
ortenfe e culinare , alcun legume , alcun a l -
bero , alcun minerale , o metallo , che non 
offcriífero agí ' I dd i i per modo d' efpiazione : 
N é tralafciavan© i l l a t t e , i l pane, ü v ino T 
od ÍI melé ; e quel c h ' é piü , facean ufo anche 
del loro f p u t o , e d e l l ' o r i n a . 

I Poeti avean finto , che g l i D e i purgaf-
fer fe í k f f i , e non tralafciavano di pur i f i 
care le loro fiaíue . — Facevano una lu~ 
ftrazione per l i bambini , V ottavo giorno 
dalla loro nafcita . — Quando un uomo , 
ch 'e ra ñ a t o creduto fa l fameníe mor to , r i -
tornava a cafa f a l vo , ei non v i dovea en
trare per la porta . ~ E ra un coflume fia-* 
b i l i t o d i non offerire efpiazione per que l l i 
eh'erano ftáti impicca t i per ordine della g iu -
fiizia , o che erano ftati uccifi dal fulmine • 
N é fe n 'offer iva alcuna per quell i ch' era-
no fommerfi nel mare j la comune opinio
ne e í f e n d o , che le lo ro anime perivano co_ 
loro corpi . E di qui era r che coloro i 
quai fi t rovavano i n pericolo di naufragio , 
ta lvol ta fi cacciavano le fpade ne' loro cor
p i , per non m o r i r é nel mare ; dove pen-
favano che la lor ' anima , cui fupponea-
no eífere una fiamma, s' aveífe to ta lmente 
ad efiinguere . 

I l piu r inomato facrifízio efpiatorio fa 
1' hecatombe , quando offerivano cento be-
ftie j b e n c h é d 'ordinario non ne offeriífero 
t a n t e , ma fi contentavano d i ucciderne ven-
t ic inque ma eífendo quadrupedi , co' l o r o 
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piedi fi formava i l centinaio . V e d i ECA-

Le lu f l r az ion l , ed i facnfíz; luftratorj non 
folamente fi compievano pegh u o m m i , ma 
anbhe pei t empl i , p e g ü a l tan , pe tea tn , 
pesl i a l b e r i , per le fontane } pe fiumi, per 
le pecore , per U campi , per h y i l l aggi . 
Guando i fratelü arvah ofteríero una v i t -
n m a per H C a m p i , i l loro facrifizio fuchia-
mato ambarvalia . Ved i AMBARVALIA. 

Le C i t t k doveanfi tutte purificare , d i 
quando i n quando: A l c u n i facean girare la 
v i t t i m a intorno alie mura , e poi 1' uccide-
v a n o . — G l i A ten ie í i facrificavano due uo-
m i n i , uno pegli uomin i della lor C i t t a , 
e i ' a l tro per le donne . I Cor in t j facrifica-
rono i F i g l i u o l i d i Medea cosí j abbenché i 
Poeti dicano che Medea fteffa l i uccife . I 
R o m a n i efeguivano la cerimonia di purificare 
la loro C i t t a ogni cinque anni i donde i l nome 
di L u f l r u m , dato alio fpazio di 5. a n n i . V e 
di LUSTRUM . 

D i v e r f e , tra le efpiazioni , erano auftere 
e gravofe : alcuni digiunavano ; a l t r i s' afte-
ncano da t u t t i i piaceri fenfuali : alcuni , 
come i Sacerdoti di Gíbele , fi caftravano ; 
a l t r i , per v i veré cafti , mangiavano della 
r u t a , o giacevano fot to i r ami di un arbu-
fio chiamato agnus cajlus . V e d i AGNUS 
Caj lus . 

Le pofiture de' penitenti eran var ié , fe-
condo i varj facrificj : A le une volte aggiu-
gnevano delle preghiere alia folennita \ a l -
t re vol te fi face va una pubblica confefiione 
de' peccati . — GT Ind ian i quando facrifica
vano ad E r c o l e , lo chiamavano con m i l l e 
norai di r improvero ; e credeano d' incor-
rere nella fuá indegnazione , fe foííe ufei-
to dalla loro bocea qualche termine rifpet-
t o f o . 

I Preti fi mutavano di v e f t i , fecondo le cer i -
monie da compierfi : le prendeano ora bianche, 
oradi porpora , ora nere j ch'erano i c o l o r i i 
piíi u í u a l i . Avear ío fempre le tefie coperte, 
ed i capelli lunghi , eccetto che ne' Sacrifi-
2) di Saturno , d' Ercole , del l ' Onore , e po-
c n i a l t r i . Solamente i Sacerdoti d' Ifide era-

I.^1 ' pe rché quefta Dea foggiacque a l l ' 
lííeíia operazione , dopo la morte di íuo ma
n t o O ü n d e . - I n alcune cerimonie i Pre
t i erano c a h a t i , i n altre aveano i piedi i g n u -

1 ^oetl efprimono la pr ima maniera , 
coila parola vincula. N o n aveano cinture i 

anzi non ofavano pronunziare la parola ke* 
dera , perché V ellera s' attacca ad ogni co
fa . — N e ' facrifizj di Venere , e della L u 
na , ognuno prendea 1'abito del feífo con
t rar io . - O g n i cofa fi dovea fare per n u -
m e r i i m p a r i ; perché confideravano i l nume
r o p a r i , i l quale poteva eífere divifo egual-
mente , come un fimbolo della m o r t a l i d c 
della d i í l r u z i o n e . I I numero impar i era fan-
to appo l o r o : quinci i l tridente di N e t t u n o f 
le tre tefte di Cerbero , ed i l fu lmine t r i c u -
ípide di G i o v e . 

Gi t tavano nel fiume , o almeno fuori del
la C i t t a , g l i a n i m a l i , od altre cofe che aveari 
fervi to per una luflrazJom , o per un facri-
fizio efpiatorio ; e fi credean minacciat i d i 
qualche grande disavventura , quando per ac
cidente v i mettean fopra i piedi . — I j i 
ivíarfiglia , fi avea cura di al imentare u n 
pover' uorao per qualche tempo ; dopo d i 
che lo caricavano di t u t t i i peccati del pae-
fe: e lo cacciavan v i a : Que' d i Leucade at-
taccavano una mol t i tudine d i uccelli ad un 
uomo carico de' lor peccati , ed i n tale 
flato lo g i t tavano capovolto da un ' alta tor 
r e ; e fe g l i uccelli impedivano che e' perifie , 
lo cacciavano fuori dal paefe. 

Parte di quefte cerimonie furono abollte 
da l l ' Imperador Cof iant ino , e da 'fuoi fuccef-
f o r i ; le altre fuííifiettero fino che i Re G o t í 
fí refer padroni di Roma , fotto de' qual i ter-
m i n a r o n o ; fe non che , alcune furono rice-
vute e fantificate d a i P a p i , e recate n e l l ' u f o 
Ecclefiaftico , davs fuíTiftono fin al prefente j 
buon teft imonio ne fono le numerofe con-
fecrazioni , le benediz ioni , g l i e fo rc i smi , le 
abluzioni , le afperfioni , le p r o c e í f i o n i , le 
fefte , & c . Ved i CONSECRAZIONE , & c . 

L U S T R U M * , un termine ufatodai R o 
man i , per fignificare uno fpazio d i cinque 
a n n i . 

* Vanone d i r i v a la voce dal verbo iuo i 
pagare ; perche f u l principio d'ogni qu in 
to anno , pagavano i l cenfo, o i l t r ibu
to impojlo dai Cenfori y / ' autorita dé* 
q u a l i , nella pr ima loro infl i tuzione, du* 
rava per anni cinque ; ma poi f u ac-
corciata e riflretta ad un anno folo . — 
A l t r i piuttojlo la dirivano da luftrare , 
fare una rajfegna y perche una volta m 
cinque anni i Cenfori facean % raffegna 
delf efercito . V e d i CENSUS'", e CEN-

SORE . 
L U -
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L U T E O L A , guado, una p i m t a adopra-

ta da' t i n to r i per daré un color g i a l l o ; e per 
queíla ragione ell ' é cosí chiamata da' L a -
t i n i , fahteus, giallo . Ved i TINGERE, e 
G l A L L O . 

Quefta planta fi femlna i n un terreno 
leggiero, ne1 mefi di M a r z o o di Settembre ; 
c d é matura in Giugno o Lugl io . — Ne 'pae-
f i caídi ella é per lo piu abba í lanza fecca, 
appena raccolta ; ma ne' pih f redd i , bifogna 
ufar cura per feccarla. — Grande c i rcoípe-
zione fi dee averc , di non raccoglierla fe non 
quand' é matura affatto j come puré , d1 i m 
pediré che non contragga umidi ta , dopo ch' é 
raccolta . 

La lutcola é mol to coltivata nella Provin
cia di K e n t , per ufo de' t i n to r i di Londra . 1— 
C o l l ' ajuto delle ceneri di fermenti ella da un 
profondo color di l imone ; ma o per la por-
zione fcarla onde mettefi nel l iquore , o col 
cavarne una piu leggiera t in tura , ferve a 
tingere t u t t i i colori tra i l blanco ed i l giallo 
canco . -- La fuá t in ta dura e mantien be-
ne , ma la g u a ñ a n o i ' orina ed i l iquor i tar-
tarei . 

L U T E R A N I , una Setta di proteflanti che 
profeífano i l Luteranismo , o che aderifcono 
alia dottrina ed alie opinioni di Lutero . Vedi 
LUTERANISMO . 

I Luterani , fra t u t t i i Proteflanti , fono 
quell i che meno difcordano dai Ca t to l ic i Ro-
m a n i . —Sonó divi f i i n v a r i é S e t t e ; le p r i n -
cipali fono regi í l ra te ne' feguenti paragrafi , 
e ne' lor proprj luoghi i n queí lo D i z i o -
n a r i o . 

Moderato LUTERANO, é uno che addol-
cifce o mi t iga la dottrina di L u t e r o ; oche 
fegue la dottr ina di Lutero cosí m i t i g a t a . — 
Melantone fu i l p r imo di queíla Setta. 

Largo LUTERANO, é una denominazione 
data a quelli che acconfentirono a l l ' I n t e r i r a 
di Car io V . e che forraarono tre differenti 
p a r t i t i ; quello di Melantone , di Pac ió , o di 
Pfeffingero , e quello dell ' Un íve r f i t a di L i -
pfia , e de'Teologi di Franconia . Ved i INTE-
RIM , e ADIAFORISTI . 

Rígido LUTERANO , uno i l quale tu t tor fo-
fliene 1' antico Luteranismo di L u t e r o , ed i 
p r imi Luterani . 

Quanto agli ar t icol i della Prede í l inaz ione 
c delía G q z i a , i Luterani non fono ormai piu 
r i g i d i . — H capo de' Luterani r ig id i fu Flac" 
fie I l l i r ico j i l principale de' q u a í t r o A u t o r i 
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della Storia Ecclefiafiica d iv i f a i n Centurie , 
nota fotto i l t i to lo di Centurie, o Centuria-
tori Magdcburgenft. — Coí lu i non volle a m -
mettere la menoma alterazione nella dottr ina 
d i L u t e r o . 

LUTERO-CÁLVINISTA , uno che tiene le 
opinioni di Caivino , in í iem con quelle d i 
Lutero ; per quanto fono capaci di fuffiftere 
a d í e m e . 

LUTERO-OSANDRIANO , uno i l quale lega 
e concilla la dottr ina &\ Lutero con quella d i 
Luca Ofiandro. 

LUTERO-PAPISTA , un'appellazione data 
a que' Luterani , che feomunicavano i Sa
cramentan . 

LUTERO-ZUINGLIANO , uno cheaccozza 
infierne 1' opin ioni d i Lutero , e di Z u i n -
g l i o . 

• M a r t i n o Bucero di Scheleftadt nell ' A l f a -
zia , i l quale di Dominicano , pe runadup l i -
ce apoftafia , diventb Luterano, fu capo de' 
Lutcro-Zuingl iani) le op in ioni de 'quali non 
erano gran fatto un mifeuglio Luterani 
mo e di Zuingl ianismo; ma s' acquiftarono 
piuttofto queí ta denominazione , dal for
mare una focieta , la quale confentiva d i 
tollerar le opinioni a vicenda g l i un í degli 
a l t r i . 

_ L U T E R A N I S M O , i fent iment i di M a r -
t ino L u t e r o , e de' fuoi feguaci , i n riguardo 
alia rel igione. 

I l Luteranismo ebbe la fuá origine nel fe-
colo i ó : i l fuo Autore nacque a Eisleben 
nella T h u r i n g i a , Panno 1483. — Dopo i 
fuoi ftudj , entro religiofo fra g l i Ago í l i -
n iani 5 e nel 1512 , s'addottorb i n Teolo
g í a , ne l l 'Un ive r f i t a di Wir temberga . N e l 
i 5 i ( 5 , attaccb Ja T e o l o g í a Scolaftica i n va
r i é T e í i . — N e l 1517 , avendo i l Papa 
Leone X . ordinato che foífero difpenfate 
Indulgenze a quell i che contr ibui í fero alia 
fabbrica della Chiefa d iSanPie t ro i n Roma , 
ne diede la commiffione ai Dome 
Penfando g l i Agof l in ian i d' avervi eglino un 
t i to lo e una ragione , e dover1 eífere preferiti 
a t u t t ' a l t r i , G iovann i Staupitzio , lor com 
miífario G e n é r a l e , deftinb Lutero apredicar-
contro i nuovi Difpenfatori delle Indulgenzee 
Ved i INDULGENZA . 

Lutero v i adempi in una maniera , che 
probabiTmente i l fuo C o m m i í f a r i o non íi fa-
rebbe immaginato \ dai promulgator i delle 
Indulgenze ei procedette alie Indulgenze me-

deü-
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¿ e f i m e , ed i n v e l ca ídamen te e c o t i t r o q u e l l i , 
c contro quefte. „ , r . 

Da prima egü avanzb folo p ropc f i i i on , 
ambigue ; ma eíTendo Poi impegnato in d i -
fputa per c o n t ó di effe , le foftame aperta-
m e n t e , e fenza r i f e rva ; a tal cl.e n e l i 5 2 0 
fu foiennemente condannato e í c o m u n i c a t o 
dalPapa. — M a né i l fulmine Font ihcio , 
n é la condamia fcagliatagli da parecchie U n í -
ve r f i t a , fecero alcuna impreí l ion di terrore 
fopra di l u i ; ed egli continuo a predicare , 
a fcrivere , e difputare , non folo contro le 
Indulgen2e , ma contro altre opinioni della 
G h i e í a C a t t o l i c a . 

I I carattere dell ' uomo , la forza del í u o 
argomentare , & c . g l i guadagnarono m o l t i 
feguaci . — E cosí formofíi i l Lu te ram¡mo \ 
i cui aderenti furono chiamati Luteram , 
da Lutero , nome che ha un torno Greco , 
« ch 'egl i aí íunfe in luogo del nome della fuá 
fara igl ia , Lotter , o Lautkcr ; co rmido allora 
i l coftume appreffogÜ uomin i e rudki e fcieta-

di darfi de 'nomi G r e c i : t e í l i m o n i o 
Melantone , Bucero , & c . Ved i 

a ia t i 
Erafmo 
NOME . 

N e l 1523 Lutero lafcib l ' a b k o di f r a í e , 
e ncl 1524 fi ammoglib j dopo d-eflere ña
t o un i l l rumento^ per cui cambioffi la re-
l ig ione di una gran parte deíla Gerraania , 
•fotto la protezione di Giorg io Duca d i S a í í o -
r i a . •— M o r í nel íuo luego natale , i ' anno 
1-540. Vedi RlFORMAZIONE . 

I p r imi a ricevere \ \Luts ran i fmo, furono 
g l i abitanti di Mansfeld , ed i Saíroni : fu 
p red i ca ío a K r e i c h í a w , nel 1-521. — Fuc i -
cevuto a Goslar , a R o ü o c k , a Riga nclla 
L i v o n i a , a Ren t l ing , ed in Ha l la nella Sua-
bia , in Augsburg , i n H a m b u r g , ed i n 
Treptovv nella Pom eran i-a , del 1522 • 1— 
N e l l a Pruffia , nel 1323 \ i-n Einbech nel 
Ducato di Lunenburgo , a Nuremberga , ed a 
Breslavia, nel 1525 . — N e l i ' Aíí ia , nel 
1526 ^ in Aldenburg, a Síras'..-irg,e Brunswick , 
nel 1528. a G o t t i n g e n , a Lemgou , e L u -
r-enburg, nel 1530. a M u n U r-,, e Paderbo-
"a nella Ve í l f a l i a , nel 1532. H E t h l i n g e « , 
?d"Ulma, nel 1533. nel Ducato di Gruben-
l3aSefi, in H a n o v é r , e nella Pomerania nel 
I 534*, ne lDuca tod i Wir temberga , nel 1535 ; 
^ T ™ h u s 5 nella baífa Lufazia , nel 1537. 
JNellaContea di L i p p e , nel 1538. neii'elet-
Corato di Brandeburgo , a Brema , a Ha l l a i n 

p i o r n a , a Lipfla nella M i í n i a , ed a Qued-
J o m . V. 

fenbarg nel 1559 ^ aBmbden neíla Frifeiaiií? 
Or ien t . in Hai lb ron , in Halberftadt , e 
Magdeburgo , nel 1540 ; nel Palatinato del
la Ducea di Neuburgo , a Regensburg , e 
W i f m a r nel 1542 ; a Buxtende , Hi ldesheim , 
ed Osnaburg nel 1543^ nel baíTo Palat inato, 
del 1546 j in Meck lemburg nel 1552 ; nel 
Marchefato di Durlach , e quel di Hochbe rg , 
nel 1556 ; nella Contea di Bentheim nel 
1564 ^ a Haguenaw , e nel bailo Marche
fato di Badén , nel 1568 ; e nella Ducea 
di MagdebuTgo nel 1570./-OD^, T . I . p. 460. 
fe-qu. 

11 Luteranifmo l ia fofferte diverfe altera-
x ion i dopo i l tempo dei fuo Fondatore. — i 
Lutero rigettava l a P i í l o l a di S. Giacomo , 
come incompatibile colla dottr ina di S. Pao-
l o , per quel che rrguarda la giüfl if icaziohe 9 
non riceveva neppure rApoca l i f f i ; ma in oggi 
queí t i due l ibr i fono r lcevut i come C a n o n i c i , 
nella Chiefa Luterana. 

Lutero r iduí íe i l numero de' Sacramenti 
a due, cioé al Bat te í i rno , ed alia Eucariftia 9 
ma credeva 1'irapanazione, o la confuftan-
x i a z i o n é : c ioe, credeva che la materia del 
pane e del vino rimaneíTe col corpo e col 
fangue di C r i í l o ; ed i t i que í lo art icolo ap-
punto confiílc la principal differenza fra i L u -
t e r a n i , e la Chiefa d' Inghi l te r ra . V e d i CON-
SÜSTANZIAZíONE, 

Lutero foí tenca che la MeíTa non é un 
Sacr i í iz io ; rigettava l 'adorazione dcH'ofl ia , 
la coníeffione auncolare , le opere raerito-
r i e , le indulgenze , i l purgator io ' , i l culto 
deile i m m a g m i , & c . E i p u r é s"1 opponea a l 
ia dottr ina del libero a rb i t r i o ; d i í e n d e v a l a 
P r e d e f í i n a z i o n e , aííeriva che noi í i a m o ne-
ceffitati in t u t t o quello che facciamo, che 
tut te le noí i re aziani fatte in flato di pee-
cato^ ed anche le v i r t u fteffe , í i e ' g e n t ü i , 
fono d e l i t í i ; che noi fiamo ú n i c a m e n t e g iu-
fíificati per r imputaz ione d e ' m c r i t i e del
la foddisfazionc di Gesíi C r i í l o . Con t r ad i í f e 
par imenti a i d ig iuni della Chiefa Cat to l ica 
R o m a n a , a i vo í i M o n a í i i c i , al celibato de' 
C h e r i c i , & c . 

A l c u n i A u t o r i contano 39 differemj Set-
te , che in varj tempi fono fra i Luterani 
inforte , cioé Confefflonifti , d m i n o m i a n i , 
Samqjatenfes i Inferani , A n t i d i a p h o n j l i , A n -
tiswenkfeldiani , Ant iofandriani , A n t i c a l v t ' 
n i f l i , Impofitoñ delle m a n i , Biffacramentítli , 
T r J ¡ f a c m m m a l i , M a j o r i ü , Adiaphar i j i i , 

A a Qua-
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Quadrifacramentali , Luthéroealv 'mij l i , A n m e ' 
t i , M e á i o f i a n d n a n i , ConfeJJionifii f a l d i e 
fluttuanti , Staenkfeldiani, Onandr ian i , 
camiani , J l m i f t a n c a ñ a n i , Z u i n g l i a n i fem-
p l i c i , Z u i n g l i a n i fignificativi , Carlojiadiani , 
Evargic i ,T rop i J i i y Anabonar i i f p i r i t u a l i ^ Su-
cejeldiani , Servet 'ifli , D a v i d i c i , o D a v i d i -
Ceorgiani , Mennonit i 3 C^c. J o w í T o r a . i . 
pag. 475-

L U T T O , 4¿/fo Í? LUTTO, una particolar 
abbigliatura , e foggia o colore d i veñ i , 
che fi portano per fignificar t r i í l e zza , i n 
qualche diraftrofa o funefla occafione. V e d i 
FUÑERA LE & c . 

I mod i d i veftire a lutto fono varj ne'va-
rj paefi ; come pur fono i colori che per 
ta l uopo f i ufano . — I n Europa V ordina
r i o colore di lutto h i l ñ e r o ; nella C h i n a , 
i l b lanco; nella T u r c h i a i l turchino o v io -
l e t t o ; i n E g i t t o , i l g i a l l o ; n e l l ' E t i o p i a , i l 
bruno . Le antiche Dame Spartane e Roma
ne v e í l i v a n o a lutto i n color bianco ; ed i l 
mede f ímo colore correva un tempo nella 
C a ñ i g l i a , alia morte de ' fuoi P r i n c i p i . Her
rera o í í e r v a , che T u l t ima vol ta chefuado-
p r a t o , fu nel 1498 , alia morte del Pr inci
pe G i o v a n n i . — I Re ed i Cardinal i v e ñ o -
no a lutto col color di porpora o pavonazzo , 

Ciafcun popólo ha ¡e fue ragioni par t i -
colar i per lo color peculiare del h o lutto : 
I I bianco (i crede che d ino t i purita j i l 
g i a l l o , che la morte é i l fine delle-umane 
fperanze, a t te foché le foglie quando cado-
n o , ed i fiori quando fono appaffi t i , diven-
tan g i a l l i . I l bruno dinota la t é r r a , i n cui 
r i to rna i l d i fon to . I I ñ e r o , la privazion del-
la v i t a , come quello che é la privazion 
della luce . I I turchino o cileftro efprime la 
fel ici ta che fperafi che i l difonto goda ; e 
la porpora , o i l v iole t to & c . t r i í l ezza da 
una parte , e fperanza dall ' altra ; come 
quello che é una mif lura di pero e d i c i -
lef tro. 

L U T U M Sapientiae, é i l í igillo h e r m é t i c o , 
che íi fa con mettere i n fufione 1' eftremi-
ta di un vafe di vetro a una lamparía , e 
qu ind i attorcerlo e fchiacciarlo c®n un paio di 
mor fe . Ved i HERMÉTICO^/¿///o, 

L U X A T I O * , LUSSAZIONE , o dirloca-
zione , nella medicina e nella C i rug ia , é 
1' ufeir fuori che fa la íefta d i un oífo dal 
fuo proprio ricettacoio in un altro luogo ; 
con che dií truggefi o guaílafi i l moto na-
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turale della giuntura . Ved i O s s o , cd AR* 
TICOLAZIONE . 

* L a parola e L a t i n a } formata luxare ^ 
jeiogliere, rallentare. 

L a lujfazione é i ' iíleífa cofa che Ja d i s h ' 
cazione, come d1 altra guifa la. ch iamiamoj 
pe rocché e l l ' é uno slogamen.to d' un ofío 4 
,0 piuttofto i l disgiuntamento d i due oífi , 
.articolati infierne per lo moto della parte . 

Le lujfazioni fono o violente , che proce-
dono da qualche caufa e ñ e r n a ; come da ca-
d u t e , da sforzi o í í o r c i m e n t i , da c o l p i , da 
f a l t i , da eftenfioni, & c . — O m i t i , prove-
gnenti da caufe interne ; come da una na tu-
rale rilafsazione de ' l igament i , da una fluífione 
d' u m o r i , o dalla gradual collezione d i eífi i r a 
le g iun ture , ,&c. 

La lujfazione propriamente ha luogo folo 
i n quegli oíTi la cui flruttura l i determina 
ad un moto manife í lo , come fono t u t t i 
quel l i u n i t i per d iar throf i j quel l i articola
t i per fynarthrofí , dove non v i é moto ma
nifeílo , non fono foggetti a lujfazione, ma 
bensi a frattura , a carie , a exoftof i , ,&c. 
V e d i D i ARTROSI , & c . 

Le lu j faz ioni , f o n o , jn o l t r e , perfette, O 
jmperfette ? 

Perfetta , o Completa L U S S A Z I O N E 9 
E S A P 0 P H M A , é quella dove la te-
Üa di un offo é attualmente ufeita e fál ta
la fuori dalla cavita d i un altro . — El la 
fi conofee dal tumore , o dalla protuberan-
za che formafi dalla t e ñ a dell ' oífo disgiun-
to , che íol leva la pel le , e la carne mufeo-
Jare al difopra del fuo natural l ivel lo nella 
parte non deQinata a r iceverlo ; e fi cono
fee puré dall ' abba í f amen to , o quafi fcava-
m e n t ó nel fito da cui 1' oífo é fcappato , 
percepibile al t a t t o . .—• E U ' é puré accom-
pagnata da gran do lo re , da una totale aboli-
zione del moto , e dairaccorciamento dell arto 
o del membro , 

Jmperfetta , o parziale L u X A T I O N E , 
E I A P A P G P H M A , chiamata anco fubluxa-
tio , é quando i l moto é folamente m o h o 
d i m i n u i t o , la giuntura indebol i ta , e v i ap-
parifee della deformita , dacché pa ragona í i 
colla parte oppoí la ch' é fana , .— Q u e ñ a 
altramente chiamafi uno Jlorcimtnto , quann 
do procede da caufa e í k r n a ; o pur fem--
plicemente rilajfazione , quando procede da 
una caufa in te rna . 

Si dice una lujfazione efterefemplice, quan
do 
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cío non ha aítro accidente o dísordine che 
F accompagni; complicatai quando é accom-
pagnatadaunaferita, da un' inf íammazione r 
da una frattura, &c. 

L a cura di una lujfazione ñ fa con la pron
ta e follecita riduzione del membro dislo-
gato, neí fuo luogo naturale. — A cío r i -
chiedonfi i0 . L ' ejlenfione , u v r i r u a i í , che 
tanto in un oíTo rotto , quanto in un mem
bro luxato , o slogato é neceíTaria ; e per 
cagion delia contrazionc de'tendini, e per
ché la teíla dell'oflb piü direttamente s'in-
truda nella íua fede . — Queft' eítenfione 
faffi o colíe maní fole , lo che chiamafi 
tñodus palccflticus , perché tra i lottatori, i 
ríiembri slogati s'ufan ridurre a quefta ma
niera j o con ligature , o fafce e tovaglie J 
óvvero con iftrumenti,- o grandi macchine, 
allorché la lufsazione é difficile , cd invec-
chiata. 2O. Dopo i'eftenfrone, fegue l'intru-
í ione delía giuntura nella natural cavita; 'ú 
che puré íi compie o colle raanifole, o coi 
calcagno, (come quando la teña dell'os hu-
íneri é caduta nell' afcelia ) o per mezzo 
di cavaicatoj , di vett i , di pettelli, o coli' 
i ñ r u m e n t o d'Ippocrate, c h i a m a t O í ? w ¿ ? . — 
C)uefta maniera é detta metódica , per di-
íí inguerla dalla terza che é chiamata or-
gdríicd , perché efeguita con grandi iüru-
menti , e macchine , ma che ora é irt 
dí fufo . 

Gourmelino vi aggiugne 1̂  airokais i che' 
c proprio 1' atto di ndurre il membro nel Iho 
luogo , che íi ha da conofcere dal fuono che 
d5 ordinario fentefí , e dall' ufo e dal moto del
ia giuntura ridotta. 

Per ultimo , a cagíone che per la laxita 
de' tendini, Scc 1' oífo ridotto non pub' r i -
manere nella fna natural pofizíone , é ne-
ceíTario in olfre di applicare delie compref-
fe, o cofcinetti, e fafciature; colqualnlez-
zo 1' articolazione fí ritiene e preferva , 
fin a tanto che i ligamenti acquií l ino la 
loro ufata for?.a di é íañ ic i ta , e di aftrizione . 

L Y C A N T H R O P I A * , una fpezie di 
P^z ia , nella quale coloro che ne fono af-
*ettií corrono, di notte tempo , urlandoat-
toma ddle campagne come lupi; ed alcuni 
i..;:0"0^ e digrignano i denti come cani • 
uonue ia malattia é pur chiamata dagli anti-

/V0'6 1 Greca i J * * * * * i ¡upo , 

L a Lycanthropia íi prende anco per una 
metamorfoí i immaginaria di un uomo in 
lupoy per poter m á g i c o j in cui le perfone 
affette pajono non lolo a fe medeí ime , in 
forma di lupi , ma anche agli altri.- V e d i 
METAMORFOSI . 

L Y G E U M , A T K E I O N , i l i ^ 0 , n o r a e 
di una fcuola celebre, o di un'Accademia in 
Atene , dove Ariftotele fpiegava la fuaFilo-
íofia . Vedi ARISTOTELICI . 

I I luogo era comporto di portici , ed'a l -
beri piantati in forma di quincuncc, dove 
i Filofofi difputavano pafíeggiando . V e d i 
PERIPATETICI . 

Q u i n d i , la Filofofia del Liceo , dinota la 
Filoiüfia d'Ariftotele j o la Filofofia Peripa
tética . 

Suida oíferva , che il lyceurn prefe i l fuo 
nome dall' eííere üato originalmente un T e m 
plo d'Apollo Xj /om ; 0 piuttofto da un pór
tico j o corritoio fabbricato da Lyco , figlio d' 
Apol lo : ma altri fcrivono che fia ñ a t o edifi-
cato da PifHirato, odaPericle.-

L Y C O C T O N O N . Vedi i' Articolo ACÓ
NITO . 

L Y D 1 U S Modus* Vedi MODO .-
L Y G M O S ^ A T F M O S . Vedi FArticolo 

SlNGHIOZZO. 
L Y R A y un i í írümento a corde , molto 

in ufo appreíío gli antichi j che dicefi effe-
re ñato inventato da Mercurio 1 in occa-
íione dell' aver egli trovato una tartaruga 
morta , pefce, che i Greci chiaman chelotie f 
ed i Lat ini tejludo , reflata fulla riva per 
una inondazione del Ni lo ; del gufeio della 
quale ei formo la fuá l y a j montándola di 
fettecorde, fecondo Luciano • cd aggiungen-
dovi una fpezie di jugura , per flendere , o 
per allentare le corde. 

Boezio riferifce l* opinione di alcuni , i 
quali dicono , che la lyra di Mercurio non 
avea fe non quattro corde , ad imitazione 
della mufica mundana del quattro elemen-
t i . — Diodoro Siciliano dice $ ch' ella non 
avea fe non tre corde, ad imitazione'delle 
tre ftagioni dell' anno j perocché i Greci non 
ne contavano altre j cioé la Primavera , la 
State, e V I n v e r n ó . —Nicomaco , Oraz io , 
Luciano , ed a l t r i , la fanno avere fette corde, 
ad imitazione de' fette pianeti. 

QuelV itlrumento , di tre , di quattro , o 
di fette corde , Mercurio lo diede ad Orfeo ; 
i l quale eí íendo lacerato ín pezzi dalle Bac-

A a 2 can-
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can t í , fu la fuá lyra appefa dai Lesbir nel 
T e m p i o d' Apo l lo . — A l t r i dicono , che 
Pitagora la txovb in qualehe T e m p i o d 'Egk-
í o , e che v i agg iun íe 1' ot tava corda . —• 
Nicomaco dice , che quando Orfeo fu ucci-
f o , queda lyra fu gi t ta ta nel mare , e por-
tata i n ful l ido ¿ ' A n t u f a , C i t t a di Lesbo; 
dove t r o v á n d o l a i Pefcatori , la diedero a 
Terpandro ; i l quale portolla i n Egi t to , e 
fe ne chiamb T inventorc . — Le fette cor-
de erano d i a t ó n i c a m e n t e difpofte , p e r t u o n i , 
e femituoni ; e 1' ot tava corda di P i t í a g o r a 
componea 1' o t t ava . 

I I Signor Barnes , ne 'p ro lcgomtn i alia fuá 
edizione d' Anazremte, va^ inveftigando Tan- ' 
t i ch l t a e la ñ r u t t u r a della lyra^ di cuifain>-
vcntore Jubal . Quanto ai diverfi cambia-
ment i ad ivenu t í a q u e í l ' i ñ r u m e n t o , con 1' 
aggiunta di nuove corde, egli o í f e rva , che 
fecondo Diodoro , egli n 'ebbe nella fuá ori^-
gine folo t r e ; donde fu detta rpixop^os. I n 
appreffo,, cJia.ebbs fetíe corde, flecóme rac-
c o g ü a m da O m e r o , daPindaro , da Orazio , 
da V i r g i l i o , & c . Fefto A v ieno 'da alia lyra 
di Orfeo nove corde . David accenna un 
i f t rumento di queí la fatía che ne avea die-
<y , ; » pfalterio decachordo.. T i m o t e o di M i l e t o 
jp' aggiunfe quat tro alie fette prime,f icché eraa 
y n d i c i . Gíofs-ffo nelle {ne Ant ichi ta G r e d e , 

LYK: 
fa m e n z í o n e d i una di 12 corete ; a cur n^é 
furono pofeia aggiunte f e i ; i n tu t to dieciot-
to . — Anacreonte ftcíTo dice , p. 253. dell? 
Edizion di Barnes , canto v i g i n t i totis cher-

Quanto alia lyra moderna , o fial' 
a rpade 'Welshi nella noftra I n g h i l t e r r a , cho 
confta di 40 corde , ell 'é nota abbaftanza. 

Dal la lyra f che t u t t i convengono cífere fla
to i l p r imo inf t rumento d i quei eh' han 
corde, nella Grec ia , forfe ua numero i n f i -
finito d ' a l t r i , differenti nella fo rma , e nel 
numero delle corde ; come i l pfalteriura r 
i l t r i g o n , i l fambucus, i l pef t i s , la maga-
d i s , i l ba rb i t on , l a te f tudo , ( g l i u l t i m i due 
fi pigliano promifeuamente , da Grazio r 
con h lyra , e con la c y í ^ m ) T epigonium r 
i l fimmicium , e pandura j che t u t t i fi percuo-
í e v a n o colla m a n o , o con un p lc f t rum . V e d i 
SALTERIO, SAMBUCO , MAGAS V&C. 

LYRA , appreilo i p i t t o r i , g l i l ta tuar j ! r 
&:c. é un a t t r ibu ta d ' A p o l l o e delle Mufe . 
V e d i ATTRIBUTO . 

LYRA , unaCoftellazioneneiremisferoSet* 
tentrionale . V e d i STELLA } e COSTELS-
L'AZIONE . 

I l numero delle fue í lel le ne^cataloghi ¿h 
Tolomeo e d i T y c b o n e fono 10 ; nel Britan* 
nico 19 . Eccone qui i n o m i , i luoghi ,Ta^ 
long i t . l e l a t i t . e le m a g n i t u d i n i , 

Skelle- nella Gofiellazione 'Lyxa ) o V u l t u r Cadens : 

N o m i e / í t uaz ion i delle-
Stellc. 

M e r i d . nella prec. ala del Vul í* 
Settentn della fteífa 
Lucida, nel gu íe lo cbiamata Z / r ^ 
Stella r i fp l . la p iu fettenrr. delj 'aggfac» 
U n ' altra contigua 

M e r i d . di q u e í t e 
Cont igua p;ure a quefla^ 

M e r i d . della prec. nel jagun} delíá Lyra 
Settentro. della prec. nel jugum 

10. 
Prcced. nella radice di un o dc l l - ak ro corno 
Suffegu. della íleífa 
Settent. di quelle che fegu. nel jugum 
Merid, delle fteífe-

kpLongitudine. 

3 35 39 
5 55 i ? 

10 57 18 
14 17 42 
14 17 17 

13 46 55 
1^ 47 29 
14 19 42 
34 17. 58 

i 4 35 3o 

17 03 511 
17 21' 59 
ly 37 00 
17 50 36 

35 18 

Lat i tudine 
Sett. 

59 24 42 
6z 45 40 
61 45 31 
óz' 26 05 
62 22 3 I 

6a 23 13 
60 22 16 
fs *9 48 
55 13 58 
5 'ó 01 4 8 

59 2^ 39 
59 21 54 
55 03 28 
54 28 15-
54 33' 02 

6 

• 1 
7 
6 

6 5 
3 

3 # 
4 
3 
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Stelle nella Coflellaziotte L y r a j o Vuitur Cadens . 

i V o w / e fituazioni delle 
Stelle, 

H e l mezzo del corpo 

Nel ía parte Orienf. del g u í e l o 
M e r i d . della íleffa 

LYR,̂ E Lucida . V e d i 1' A r t l c o l o LU
CIDA . 

L Y S I A R C H A , un 'ant ica fpezie di rna-
g í f t r a t u r a ; cioé i lPontefice dclla L y c i a , p 
i l í op ran t enden t e de' giuochi facri d i quella 
P r o v i n c i a . 

Strabone ofíerva , che i l Lyftanha era c réa
l o in un conc i l io , comporto de 'diputati di 23 
C i t t a ; cioé di tutte le C i t t a della Provincia : 
alcune delle quaii C i t t a avean tre v o t i , ahre 
due 5 cd ahre u n o . 

^ L o n g i t u d i n e . 
era 

21 54 08 
21 43 39 
25 4 6 19 
26 14 I I 

L a t í t u d i n e 
Sett. 

58 03 44 
53 09 02 
60 42 55 
59 36 20 

ero 
P 
6 
6 
S 
5 

I I Card. N o r i s d i ce , che i l Lyfiarcha pre í ie -
dea nelle materie di Rel igione ; in fa t t i , i l 
Lyftarcha era quafi la fteífa cofa che l ' ^ ^ r -
cbá , ed 'ASyñarcha ; che benché foíTero tu t -
t i capi d e ' C o n c i l j , o de 'Stat i di quelle Pro-
v i n c i e , pur erano flabiíiti principalmente , 
pe rché aveflfero cura de 'g iuochi e deile fefte 
ce lébra te in onore degli D e i , Sacerdoti de 'qua» 
l i ve n i vano cgllno inaugurati nello ñe f so 
terapo che fi creavano Lyf iarcha, Syriarsha $ 
od Af ia rcha . 

m 
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1% ^ U n a confonante l iquida r e láduo-^ 
I W I ^ decima lettera deU'Alfabeto. V e d i 

_ i . ? ^ L j LETTERA , ed ALFABETO . 
P r o n u n c i a í i , battendo i l labbro fuperiore 

nel labbro in fe r io re ; nel che la pronunzia di 
q u e ü a lettera coincide con quella d i ¿ : i l 
folo divar io coníi í te i n un picciolo moto 
fa t to nel nafo pronunziando la M , ma non 
gia pronunciando la ¿ ; donde avvien che-
que l l i i qual í fi fono inf redda t i , in vecedel-
l a M d 'ordinar io pronunciano la ¿ ; effendo 
allora i l nafo refo inetto a fare i l necefla-
r i o m o v i m e n t o . Vedi B • Q u i n t i l i a n o of-
ferva che la M termina fpeíío le paroie la
t ine , ma non mai le Greche ; c ambiándo la 
fempre i G r e c i , i n cotefío cafo, nella w, per 
far m i g l i o r fuono. V e d i N . . 

M " , é puré una lettera n u m é r a l e , e tra' 
g l i ant ichi era ufata per mi l l e ; g iu í la i l 
ve r fo , 

M caput e f l numeri quem fc imu í mille 
tenere »-

Quando v ' e aggiunta una llneetta fulla 
f ommi ta , come M j fígnifica mi l l e v o l -
te m i l l e . 

M nelle Tavo le A í l r o n o m i c h e 5 e in altre 
cofe di quefia fpezie , prended per Meridio-
nale , od auí l raíe j - alie volte per iVJfr/íl/V/ s 
o Mezzodi . 

M , nelle prefcrlzioni M e d i c h e , fpeflb fi 
ufa per íignificare un m a n i p u l o , o d u n a m a -
na t a . V e d i MANIPULO. A l i e volte ancora, 
nel fine d'una ricetta, fi fpiega per mifce , o mix
t u r a . C o s í m . f . julapium^ í igni f ica , mefchia , 
e fa un giulebbe.-

M , nella Legge , lo ñ i g m a , o r improntcr ' 
fatto fopra una perfona convinta di omicidio 
(manslaughter) ed ammeífa al benefizio del 
íuo Clero . — Quefto fligma ( M ) fi deve. 
improntare e (lampare a fuoco fulla carne cal-
Jola del pollice finiílro. 

M A C A R O N I C A * , fpezie d iPoef iabur-
lefca , che confta di un accozzamento, o di 
una mifcea di parole di varj l l n g u a g g i , con 
voci della lingua; volgare l a t in i zza te , e con 

paro íe la t ine , t i ra te alia forma" moderna * 
V e d i BURLESCO , & c . 

*~ Maccarone , ojferva Celio Rodigino 
che appreffo g ly I t a l i an i , fígnifica un no
mo zotico , groffolano , ruft icó, mcívile / 
e perche quefia fpezie d i poefia effisndo 
come rappezzata i e compofla d i diverfe 
lingue , e piena d i voci firavaganti f non 
e coñ polka e lifcia , od uguale , come' 
quelle d i Virgilio , & c . gP I t a l i an i , tra i 
q i i a l i ella e forta f le diedero i l nome d i 
Macaronica , A l t r i la d i r i v a m a M a -
caronibus , ^ Maccheroni + una fpezie' 
d i confezione fa t ta d i f a r i ñ a , d i mando-' 
le dolci y d i zucchero , e de1 bianchi d'uo-
va~ y che f r a la gente I t a l i a fi reputa-
no un boccone ghiotto ; e che per ejferc 
compofii d i l ia r j ingredienti han dato mo
t i v o aW ejfere con queflo nome chiamata' 
t a l for ta d i poefia, che partecipa d i L a t i - ' 
no^ d1 Italiano , d i Spagnuolo, d i France-' 
fe y d7 I n g l e f e y & c ^ 

Per darne un efempio ; un ardito Poe
ta- d i ta l razza nello fíile Macaronico ha; 
d e t t o ; 

E n f i l a v i omnes Scadrones & Regiman-
dbS y &C.' 

U n al t ro efempio: 
Archeros pifloliferos furiamque manan-

tum'y 
E t grandem efmeutam qua inopinum faBa ' 

rutlLe efi 
Toxinumque alto troublantem corda d o -

chero y & c . 
Theoph . Fo l ing ius , Monaco Benedi t t ino^ 

di M a n t e a , fu i l p r imo che i n v e n t o , o al
meno co i t ivb quefta fpezie d i ve r fo : Impe-
rocché quantunque abbiarao una Macaro-
nea Ariminenfis in aífai vecchia le t tera , che 
p r inc ip i a , E f i Author Typhis Leonicus atque 
Paranfusy nulladimeno pare che ella fiaÜa-
ta T opera di Guarino Capello Sarfinate, i l 
quale nell1 anno 152(5 flampb fei l i b r i di Poe
fia Macaronica, t n Cabrinum Gagamoga Re-
gem: ma í lecorae ambedue quefti fonoufeie-

ú 
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d dopo la pr ima edizione di Fol ingio ^ >che 
fu pubblicata fotto i l nome d i M e r l i n o C o -
xajo nel .1520 ; cosí eglmo altresi furono 
m o l t o infer ior i a luí e nello í t i l e , eneU'in-
venzione , e negli e p i ^ d j , co quah ha ar-
r icchi ta la Storia di Baldo, che ta i l fogget-
to del fuo P o e m a — H famoío Rabelais 
fu i l pr imo a trasferire lo ftile Macaronico 
dal veríb I ta l iano nella profa France íe , e 
su queflo modello formo alcune delle m i -
g l io r i cofe, che noi leggiamo n ú i w o F a n -

.Mer l ino Coccajo r iu fc i talmente ed ebbe 
tanto applaufo nella fuá nuova maniera , 
che compofe .un altro l ibro i n iíHle Macaro
nico i n qualche parte 3 chiamato I I Chars 
del t r i per uno , ma con mol to diverfa r i u -
fcita . Dopo quefto , comparve in I t a l i a , 
Mácaron ica .de fyndicatu & condemnatione 
doBoris Samfonis Lembi , compoí i z ione aífai 
baífa j ed un' altra eccellente , in t i to la ta M a -
caronis Forza , d i Stefonio Gefui ta . N e l 1620 , 
Bajani pubblicb un Carnavale Tabu la M a -
,caronea. L ' u l t i m o I ta l iano che fcriíTe a que-
fía foggia , fu Cefare U r l l n o , a « u i dob-
biamo i Capricia Máca ron ica mágifiri Stopi-
n i poetce Pouzanenfis •> ñ a m p a t i nel 1636. 

11 pr imo che r iufc l nello íVúe Macaronico 
i r a i Francefi , i u Antonius de Arena Proven-
f a í i s de Bragardijfima Villa de Soleriis i n 
due poemi ., ch 'eg l i ci ha lafeiati , de Ar t e 
D a n f a n d i , & de Guerra Neapolitana Roma
na & G e n u e n f i . Fu feguito da un altro G i u -
reconful to , i l quale fe r i fie , Hi j ior ia bravif -
fxma Caroli V . Jmperat. a Prov inc ia l ibu í Faj / -
f a n i í triumphanter fagati . Qualche tempo 
dopo , Remig io Belleau , fra 1'altre fue Poe-
íie Francef i , ü a m p b Dit tamen metrificum de 
bello Hugonotico, & rufticorum pigliamine ad 
fodales ; opera mol to i t i m a t a . A queí la fue-
cedette Cacafanga Reijiro Suijfo Lansqueneto-
rum per M . J . B . Lichiardum Recatolicatum 
Spaliporcinum Poetam ; a cui Stefano T a -
bouret fece una rifpofla nell ' i í ieífa manie-
í a . F ina lmente , Giovanni Edoardo ^ e M o -

entro in lizza ., e ci lafcib inter teretif-
mata fuá carmen arenaicum de quorumdam 
nugtgemlorumpiafa infupportabdi. I I Recitus 
™rítahtlis fuper terr ibi l i efmeuta paifanorum de 
^ f p e z ^ delle mi§ l i0 r i 0^ere di 

& £ f & t n i * * * / " / " S l e f e , d i compo-
"romea ^ e íorfe non altro che al-

M A C j 9 i 
.cune operette fciolte , o volant i , raccolte 
negli avanzi di Camdeno; i l che non é u n d i -
feredito per l i noftri A u t o r i : imperc iocché íi 
pub d i r é i n genéra le d i t a l i Opere 

Turpe eji difficiles habere nugas y 
E t Jiultus labor eji ineptiarum . 

M a iTede fch i ed i F iamingh i hanno avu-
t i i loro Poeti M a c a r o n i c i t e f l i m o n i o i l 
CertamcnCatholictim cum C a l v i n i j i i s , di un 
certo M a r t i n i u s H a m c o n i u s Fr i f ius , che con
tiene circa 1200 v e r f i , t u t t e le parole de' qual i 
cominciano dalla Lettera C . 

M A C C H I E , neir Afi ronomla , luoghi 
ofeuri o í f e rva t i su i difehi o íulle facce, del 
Solé , della L u n a , e de' P iane t i . V e d i SOLÉ , 
LUNA , & c . 

L e macchie nel Solé fono v i f i b i l i con un 
telefeopio: alcuni 'le diftinguono in macula , 
o macchie € tacche fofehe, ed i n f a c u U , o 
macchie br i l lant i e luc ide ; ma pare che una 
ta l divifione abbia poco fondamento . V e d i 
MACULJE e FACULJE , 

Le macchie Solari non fono í la te per l u n -
ga pezza oífervate . Fi leno fono gran fatto 
m u t a b i l i , quanto abnumero , alia forma , SLC 
fono qualche vol ta moLtiífime j e qualche v o l -
,ta non ve n ' ha alcuna . 

A l c u n i «credono ch' elleno poífano seííere 
tante j xhe afeondan l ' intera faccia del S o l é ; 
almeno la piíi gran parte d i eífo ; c cosí fpie-
gano quello che ferive P lu ta rco ; c i o é , che 
nel i 0 , anno del regno . d ' A u g u ü o , l a luce 
del Solé fu cosí debole e ofeura , che fi potea 
guardarlo continuamente collVocchio n u d o . 
V e d i ECLISSI , 

A che agg iugneKeple ro , che nel 1547, 
i lSo le comparve r o í f e g g t s n í e , come quando 
egli é veduto per -mezzo ad una fol ta neb-
bia ; e d i qua ei congettura , che le mac
chie nel Solé fieno una fpezie di ofeuro fu
m o , o d i nuvole fíuttuanti fulla d i l u i fu-
perfizie , 

A l t r i vogliono , che fieno üel le o pianeti 
i n tranfito per i l corpo del S o l é , — M a é 
mol to piu probabile che fieno corpi opa-
chi , a guifa d i crofte , f o r m a t i , come le 
fchiume fulla fuperfizie de' l i quor i . V e d i 
SOLÉ . 

Le macchie lunar i fono fiífe . A l c u n i ere-
dono c h ' e l l e n o fien 1'ombre delle monta-
gne , o de' luoghi ineguali del corpo della 
luna ; ma la loro coflanza diferedita queft* 
opinione . — I I p iu genéra le e p r o b a b i l « 

fen-
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f fn t imento fi é , che le macchie nella l u n a » 
fieno m a r i , laghi , paludi , & c . che affor-
bendo parte de'raggi del S o l é , ne r i f lc t tono 
a noi p o c h i í f i m o ; cosí che appajono i n íor-
iria di ofcure macchie: laddove le part i ter-
TCÜri , a cagione della loro folidita riflet-
tono t u t t o i l loro l u m e , e si appajono per-
fettamente lucide . •— Hartfoekero ha un ' 
altra opinione ; ei prende le macchie della 
luna , o almeno le piü di ef ie , per b o í c h i , 
forefte , & c . le cui í o g l i e , ed i r a m i , inter-
ccttano i raggi r i f le t tu t i dal fondo o te r reno, 
C l i mandano a l t rove . 

G l i Aftronorai contano circa 48 macchie 
ful la faccia della Luna ^ ed hanno a cia-
í c u n a dato un nome . La 21 é una delle 
f i u conOderabil i , ed é chiamata Tycho. 

Macchie Planetarie . — G l i A í t r o n o m i 
í r o v a n o che iP i ane t i non fono fenzale lo-
10 macchie. G i o v e , M a r t e , e Venere , quan-
do guardanfi con un telefcopio , ne raoftran 
(diverfe, aííai n o t a b i l i ; e dal movimcnto d i 
ía l i macchie , no i conchiudiamo la rotazio-
ne de'pianeti a t tornodei loro affi , neiriftef-
í a maniera che quella del Solé fi deduce dal 
¡moto delle fue maculge. Ved i PÍA NETA, SO-
3LE , FASI , & c . 

M A C C H I N A , M a c h i n a * , i n genere fi-
gnifica ogni cofa che ferve ad a u m e í i t a r e , 
o a regolare le potenze m o v e n í i : ovvero é 
¡qualunque corpo deflinato a produr moto , 
d i tal maniera che fi r ifparmi i l t empo , o la 
forza . Ved i MOTO , e POTENZA . 

* L a parola viene dal Greco im^avr i , M a 
china , Invenzione , A r t e . — Jí. d i 
qua ^ i n rigore, una Macchina e una co
f a che con/ifíe p iü nelP artifizio e nelP i n 
venzione , che nella Jorza e nella f o l i d i 
t a de" materiali j e per quefla ragione, gC 
inventori delle Macchine fono chiamati 
I ngegne r i . V e d i INGEGNO . 

MACCHINE femplici fono quelle che altra-
mente chiamanfi potenze mcccaniche . V e d i 
MECCANICA , e POTENZA . 

V i fono fe i Macchine femplici ^ a l lequal i 
f i puo r i d u r t u t t e r a l t r e ; cioé la bi lancia , la 
l e v a , la ruo í a , Ja carrucola, i l cuneo, e la 
v i t e . — Ved i BILANCIA, & c . 

Compofla MACCHINA , c quella che é 
compofla d i diverfe femplici , c o m b í n a t e 
aíTieme. 

I I numero delle Macchine compofle é ora 
<[uaíi inf ini to j e fembra non of ian te^ che 
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g l i ant ichi abblano íorpafiati i moderni íh 
queflo c o n t ó . Le loro Macchine di guerra , d5 
A r c h i t e t t u r a , & c . venguno deferitte come d i 
gran lunga í u p e n o r i a l l e n o ü r e . 

¿Irchitettonica M h C c u i N A } é un aggrega-
to di pezzi di legno cosí diípofii , che col 
mezzo di corde , e di canucole , un pic-
c io l numero d1 uomin i pub alzare vafti pe-
fi , e por l i ne' loro luoghi . T a ü fono g l i 
a rgan i , &c. 

E'di í í ic i le concepire quali M-sw/;/?^ abbia-
no adoprate gl i ant ichi per follevare in alto 
quel l ' itnmenie pietre , che t roviamo in alcuni 
degli antichi edif izj . 

Idrául ica MACCHINA,O Macchina d'acqua, 
dinota una macchina femplice , che ferve a 
condurre o follevar acqua , come un fofie-
g n o , una t r o m b a , & c . ovver parecchie d i 
quede unite nella loro azione, per produrre 
qualche e ñ e t t o ü r a o r d i n a r i o j come la 

MACCHINA d i M a r i } , i l cui pr imura 
m o b i l e , é un braccio del fiume Sena, che 
colla fuá c ó r r e m e gira diverfe gran r u ó 
t e , che danno i l movimento ed i l giro a i 
m a n u b r j , e quefti con delle animelle alza-
no T acqua nelle t r ombe , e con a l t r i f lan-
tuífi la in t rudono in cannoni , e la fann'ire 
a forza su per 1' erta d i un colle ad un r i -
cettacolo ch' é in una torre di pietra , ó z 
braccia ( da fei piedi 1' uno ) piu alta che 
i l fiume ; quanto bafta per fomminif irare a 
Verfagl^es un álveo o corfo d'acqua perenne 
d i 200 p o l l i c i . 

Militari MACCHINE, appreífo g l i ant ichi 
furono di tre fpezie ; le prime fervivano a 
fcagliar í recce , come lo feorpionej d a r d i , o 
giavel lo t t i , come la catapulta j pietre , co
me la balifia ; le feconde fervivano ad ab-
hattere le m u r a , come I1 ariete e la terebra i 
e le ten.e a coprire quell i che s1 avvicinava-
no al muro de1 nemici , come la tartaruga o 
tcftuggine , la v inea , e le t o r r i di legno . V e d i 
SCORPIONE , ARIETE , & c . 

Le Macchine d i guerra , che fono oggidi i n 
ufo , confíÜono nell ' a r t i g ü e r i a , nelle bom
be , ne'petardi ckc. Ved i ARTIGLIERIA, CAN-
NONE , & c . 

MACCHINA, nella Poefia D r a m á t i c a , é , 
quando i l Poeta reca fulla Scena qualche D i v i -
n i t a ^ o qualche Eífere foprannaturale ; per 
compiere qualche grande imprefa, o feiorre 
qualche d i f f icoha, a cui non giugne 1' umano 
potere, 

Le 
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l e Macchine nel Drama fono i D i i , g i l 

A n g e l í , g l i S p i r i t i , & c . che fono cosí ch ía -
m a t i dalle macchine , o dagli artifízj , per 
inezzo de' quali e' vengono r a p p r e í e n t a t i 
fulla Scena , e pofeia indi r imoí í í d i bel 

U D i qua , P ufo della parola Macchina é 
paíTato altresi nel poeina épico ; -abbcnché 
la Ragione del fuo nomc qu iv i manchi 5 i n 
arnbedue i cafi dinota V in tervento , od i l 
m i n i í k r o di qualche D e i t a ; ma perb che 1' 
-occafione ed i l mo t ivo delle Macchine, nel l ' 
un e ne l l ' a l t ro , fono alquanto difFerenti , 
Je rególe e le leggi d i íervirrene ed imaneg-
giarle fono pur diverfe . 

I Poeti Dramat i c i ant ichi non recavano a l -
cuna macchina fulla fcena, fe non quando v ' 
era u n ' a í f o l u t a neceffita della prefenza di un 
D i o ; e generalmente venivano d t r i f i , per 
comportare d ' e í í e re r idpt í i a tale ncceffitk . 
Percib Ar i f to te ie mette per legge eípreífa , 
.ch-e i l difpiegarnento , o fcioghmento del 
Drama dee nafcere dalla favola í le í fa , e non 
<la alcuna cft ranea Macchina , come nel la 
.Medea. Orazio é un po'men fevero ; e f i 
contenta d id i r e , chcg l i Dei non devano mai 
comparire , quando i l nodo , o i l gruppo , 
non rneri t i la loro prefenza ; Nec Deus i n -
terfit , n i f i dignus Vindice Nodus — I n -
ciderit . V e d i GRUPPO . INTRIGO 5 CATÁ
STROFE, & c . 

M a affatto diveiTameiite é da diré deli ' 
Epopea ; i n cíTa v 'hanno da effere per tu t -
t o , e in ogni par te , delle Macchine. Ome
r o e V i r g i l i o non fan niente í enza di eífe . 
Pe t ron io , col fuo fo l i to fuoco, follenta che 
i l poeta dee. p i u bazzicare cogli D e i , checo-
%\\ uomin i ; che deve per tu t to lafeiar fe-
£ n i de'fuo i profetici rapimenti , e del furor 
d iv ino che lo poifiede j che i fuoi penfíeri 
fono t u t t i pieni di favole , cioé d ' allegorie 
e d i figure : i n fomma , egli vuole che un 
poema diílinguafi da una í tor ia in tutte le fue 
part í , non tan to-per l i verfi , quanto per 
quella poét ica furia che fol fi efprirne per 
^ezzo d1 allegorie e di figure , e non fa 
Jaiente fe non per macchine , o col m i n i ñ e r o 

D e i . 
•^.^e dunqUC un p0eta Jafciar alio f l o r l -

5o ^ r e che un 'armata navale s é difper-
í f Per la t e m p e ü a , ed é ftata ad eí t ranj íidi 
g i t t a t a i ed egii con V i r g i l i o , dee diré , che 
M u n o n e andb ln cercii d ' E d o , e che que-
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fío D i o , a d i le i inchiefta , rivolfe c fcatenb 
contro i T r o j a n i ¡ ven t i . — Dee lafciare 
alio Storico lo ferivere , che un giovanc 
Principe s' é diportato con grande prudenza 
e diferezione in t u t í i gP incontr i \ ed egl i 
deve d i ré con O m e r o , che Mine rva lo guidb 
per la mano in tutte le di luí intraprefe . 
•—Dica puré uno S to r ico , che Agamenno-
ne , tenzonando con Achi l le , fi mette i n 
animo d i fargli vedere, abbenché falfamen" 
t e , che ci pub prendere T r o j a fenza i l fuo 
a ju to . M a i l Poeta ha da cl i re , che T e t i , 
piccata dell1 affronto che i l d i lei figliuok» 
ha ricevuto , fen vola ratta al cielo , a d i -
raandar vendetta a G i o v e j e che q u e ñ o D i o , 
per appagarla, manda i l D i o S o n n o adAga-
mennone , per fedurlo , e per fargli credere ch ' 
ei prendera T r o j a in quel g io rno . 

C o s í ufarono i Poeti Epici le Macchine ir t 
t u í t e le part i del l 'Opere l o r o ; n é l l ' I l i a d e , 
n e U ' O d i í t e a , e ne l i 'Ene ide , la propofizione 
le rammenta ; la Invocazione é indir izzata a 
qualche Macchina , o D e i t a ; e la narrazione 
n ' c picna : elleno fon le caufe delle a z i o n i ; 
elleno fanno i g r u p p i , ed alia fine l i fciolgo-
n o . — Q u e í F u l t ima circoftanza é quel che 
Arif to te le proibi íce nel Drama j ma é quello 
che ne'lor Poemi epici han praticato Omero 
e V i r g i l i o . C o s í Mine rva cornbatte p e r U l i f -
fe contro g l i amatori d i Penelope , lo ajuts 
a -diftruggerli ; ed i l giorno appreífo , ella fteí-
fa fa la pace tra Ul i f l e e g l ' I í h a c e f i , conche 
termina l ' O d i f s e i , 

L1 ufo delle Macchine, nel poema Epico , 
h in alcuni c o n t i , oppofto a quel che Ora
zio preferive per lo Tea t ro . Ne l l a Trage
dia , co te í lo C r i t i c o non vuele ch 'e l leno 
fi adoprino fenza u n ' a í f o l u t a neceflita ; ma 
nel i ' Epopea non devono, d ic ' eg l i , efsere 
praticate , fe non dove pofsono egualmentc 
bene lafciarfi ; e dove F azione comparifee 
tale , come fe necefsariamente non le íf-
chiedefse ^ Quan t i D i i e quante Macchine 
implora V i r g i l i o . , pe rché fufeitino la t em-
petta che fpigne Enea a Cartagine ? i l che 
potea nulladimeno avvenire fác i lmente , 
nel i ' ordinario corfo della n ñ t u r a , — L e 
Macchine adunque nel poema Epico , non 
fono artifizj del poeta per correggerfi o r i -
x n e t t e r í i , dopo d'aver fat to un pafso falfo i 
né per feiorre qualche difficolta , peculiare 
ad una qualfivoglia parte del poema i ma i n 
fa t t i i l poeta inferifee la prefenza della d i -

B b v i -
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v i n i t a , ed a^ioni ftraordinarie e í o p r a n a t u -
-rali., nella maggior parte degli accidenti del 
fuo Poema , per renderlo piü m a e ü o í o ed 
ammi rab i l e , e per a c c o í l uma re i í u o i i e t t o -
r i alia pieta ed alia v i r t u . Q u e í l a mefcolan-
•za dee in cosí fatta,maniera trat tarf i , che le 
Macch íne ñ pok&no levar v i a , fenza t o r i i i e i i -
te a l l ' azione.. 

Tn quanto alia maniera onde le Macchine 
i ianno da agiré i convien o í s e r v a r e , che nell ' 
ant ica M j t o i p g i a v i fono degli D e i , e b u o n i , 
e c a t t i v i , e indiíFerenti ; e che le n o ü r e 
paffioni íi pofsono conve r t i r é in altrettan.te 
d i v i n i t a allegoriche : .cosí che ogni cofa , 
si buona come cattiva in un poema , pub 
c í s t r e a t t r ibui ta a q u e ñ e Macchine , e puo 
¿ a eíse compirfi . ~ Elleno tu t t avo l t a non 
eperano fempre alia ftefsa maniera ; a l l evo l -
te non fi laícian vedere nella loro azione; 
ma oprano per via di mere in íp i raz ioni , 
che nulla hanno in sé di ñ r a o r d i n a r i o o di 
miracolofo ; come quando í l i c i a m o , che i l 
diavolo fuggeri i l tal pení iere , & c . La fe-
eonda maniera di adoperare é affatto mira-
colofa ; come a l lora , che una D i v i n i t a pre-
fentafi viGbilmente innanzi ag l i uoraini , 
cosi che fia lor nota ; o quando gH D e i fi 
mafcherano fotto qualche forma umana , 
fenza feopriríi . La xerza maniera partecipa 
tf ambedue, e con.fiÜc in oracoli , fogni ., 
ed infpi raz ioni flraordinarie j che i l Padre 
Eoísü chiama Demi-Machines^ mezze mac
c h i n e . 

T u t t e q u e ñ e maniere debbon efsere cosí 
governate , che abbian vet if imigl ianza \ e 
quantunque la v e n í i m i g l i a n z a fia d i una 
vafta e í lenf ione nelle Macchine come fon-
data ch ' e l l ' é ful divino potere ; nulladi-
meno ella ha i fuoi l i m i t i . V e d i PROBA-
BILITA'. 

Orazio propone tre fpezie di Macchine 
per la ícena ; la prima é un D i o v i f i b i l -
mente prefente fra gl i A t t o r i 5 e queí i i non 
debbe , dic ' e g l i , efsere in t rodot to fe non per 
un uopo o mot ivo ben grande . La íceonda 
contiene pm incredibi l i e piu í t rane M^Í-C/;/' 
WÍ? , come la metamorfofi di Progne in una 
rondine , o di Cadmo i n un Serpente : ed 
anche queite Macchine, afsolutamente ei non 
le condanna , né Pefclude dal poema , ma 
fol dalla ícena , e dalla vifta degli í pe t t a to -
f l : non fi hanno da rapprefentare, roa pof-
ÍOÍIO recitarfi . La terza fpezie di Macchine 
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é afsolutamente afsurda; ed ei la rigetta T i f -
f a t t o ; l ' efempio che ne da , é quello di un 
fanciullo pre ío v ivo fuori dal ventre di i m 
mol i ro che i 'avea divorato . L ' a l t r e due ma
niere fono ind i f fe r tn temeníe permeíse ne l l ' 
Epopea, e fenza la d i í l inz ione d' Orazio , 
che í o l a m e n t e c accomodata alia fcena ; 
folo nel Drama potendofi far diíFerenza tra 
quel che fi fa in ifcena, od alia vifia de1 
Spettatori ; e quello che fi fa dietro la 
co r t i na . 

MACCHINA p n e u m á t i c a , V e d i PNEUMÁ
TICA . 

M A C E , MACIS , una feorza , o buc-
cia M e d i c í n a l e j ed é la feconda delle tre 
che coprono ;la noce mofeata . V e d i N o -
CEMOSCATA . 

E l l ' é di natura aflringente e difseccan-
te ,• e & adopera come corret t ivo nelle com-
pofizioni cardiache ,e catartiche . Ved i COR
TE c c i A . 

M A C E D O N I A N I . V e d i i ' A r t i c o l o SE-
MIARIANI . 

M A C E R A Z I O N E , nella Farmacia , é 
1' operazion di d i íc iogl ie re un corpo fo l i -
do per mezzo de i racqua , V e d i DISSOLU-
ZIONE. 

N e l qual fenfo, la. p&vola macerazione coin
cide con l iquefazione, o iiquazione . V e d i 
LIQUEFAZIONE. 

MACFRAZIONE , fi adopera par iment i , 
per lo infonder di un corpo in qualche fluido 
menfiruo , per avere una íb luz ione de' íuoi 
p n n c i p j , o col fuoco ofenza . 

N e l -qual fcnío w « w « ^ i o w v a ! e quanto d i -
geftione. V e d i DIGESTIONE . 

A l t r i rifti-ingono la macerazione a quella 
fpezie particolare di digefiione , che com-
piefi nelle iortanze denfe, come quando do-
po d1 avere mi í eh ia t e delle role con del graf
io , per farne Unguent , Rofatum , fi e í pone 
la mi í tu ra per alcuni g iorn i al Solé , accioc-
ché la v i r t u delle cofe meglio fi comunichi al 
g r a í s o , 

M A C R O C E F A L O * i 
nota una perfona con una tefia piu gran
de o piü lunga della mole natuiale . V e d i 
CAPO . 

* L a voce} Greca, da jua.Kpoí lungo ^ gran
de, e XipxKí j ' tefia ''. 

M A C R O C O S M O * , ¡iuxpoKoa-^¿oí y dinota 
i l mondo grande \ cioé 1' Univer fo . Ved i 
MONDO, e UNIVERSO. 

* L a 
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* l a parola $ compojla: M Grccc» â%pQ? f. 
grande , e xocr[¿o¡ r mondo . 

ÍSÍel qual fenfo fi contradiftingue da mmo-
eofmo . V e d i MICROCOSMO _ 

M A C U L i E , n e l l ' A ñ r o n o r m a í l o n o m a c -
cliie fcurc clie appajono fulle faccelumino-
fe del S o l é , dclla luna , ed anche d1 alcuni 
de' p iane t i . V e d i MACCHI A , LUNAJ PIANE-
T A r F A S I r & C . 

N e l qual k n í o M a c u U íl contradiflingue da 
J ^ / ^ . Ved i FÁCULA.-

MACULA filari fono macchie fcure , d i 
una figura irregolare e mutabile , o í í e rva te 
nella faccia! del Solé 5: che p r imo adcütü lo 
Scbeinero' nel 1611 , e che furono pofcia' 
accuratamente o í í e rva te da GaÜleo , da 
Heve l io r da F l a m í k a d , da- Caff ini , da 
K i r c b , & c . . 

M o l t e di que í l e macula fembra: che con--
flano d i part i eterogenee; le piíi ofcure e 
p iü denfe delie-quali ion chiamate dal l 'Eve-
í io nuclei , e fono circondate, per cosí d i -
re , da un ' atmosfera, un poco piu rara e 
meno: ofcura ; ma la figura si de5 nuclei r 
come delle. intere w^aJe é var iabi le . — N e l 
S(544 Hevel io olTervo una- piccola e tenue 
macula y cHe in due g iorn i di vento fin dieci 
vo l t e pih groífa d i ' mole ; ed infierne ap-
parve p iu ofcura , e con un núcleo p iü 
grande ; e ta l i i m p r o w i f e mutazioni fono1 
í r e q u e n t i . 11 n ú c l e o , fu o í f e r v a t o , checo--
minc iava ' a; mancare o fcemare fenfibilmen-
te avanti" che la-maccKia fpariíTe, e quefia 
avanti- di fvanire affatto , fi fpeizb in quat-
t r o pexzi , che i n due giorni^ fi r iunirono , 
Alcune . maculie hanno durato 2 , 3 , 1 0 , 1 5 5 
20 , 30 rare vol te 40 g io rn i , benché ne 
oíTervb KircHio una nel 1681 , . da '26 d' A -
pri le fino a' 17 di Lug l io ., — Le macchie 
íi, movono íbpra i l difco del Solé , d' un mo
to aiquanto piü lento v ic ino ai lembo , 
che v ic ino al centro ; quella oífervata da, 
K i r c h i o ' f u dodici g io rn i vif ibi le ful difco d e l 
Solé ,. e per al t r i 15 g iorni fe ne Üet te á\ 
dietro-adi efib ; efíendo regola comune , che 
n torn ino al lembo donde fi dipartirono in 27 , 

alcune volte in 28 g i o r n i . 
Finalmeiue e fi debbe ofifervare , che le 

M a c u U - r i f t r . i n g o n o e coartano v ic ino al 
l^emoo v e nel' raezzo del difco appajono 
n io l to grandi ; e lpe íToa lcune concorren-
do in uno nel difeo r c h e nel k m b o e r á n o 
j a r a t e : che moIte d ' e í l b nafcono o com-
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pajono nel mezzo del difco , c niol te i v i 
feompajono v e , che niuna d1 effe é üa t ao f -
í e r v a t a deviare dalla- fuá femita v i c ino a l l ' 
Or izonte ^ laddove Heve l io o í fervando M e r 
curio nel S o l é , v ic ino all ' Orizonte , lo t rovb 
troppo bailo , e foipinto 27 í e c o n d i ' d i fo t to 
alia fuá prima femita 

Da- quefti fenomeni raccogliamo, i0.Ghe 
po iché la depreflione d i Mercur io fot to del 
'proprio fcntiere nafce dalla fuá parallaffi , 
le macuU non avendo parallaffi dal Solé , 
fono a l u i p iu vic ine che i l p i a n é t a : •—• 
M a poiché flanno afeofe dietro i l Solé t r e 
g i o r n i d i piu di quel che fiieno nel l 'Emisfero 
a noi vif ibi le , ne fegue altresi, che non fono at-
taccate alia íuperfizié del S o l é r a a ne í l a n n o a 
qualche diíVanza 

20. Che poiché forgono, e dlfpajono nel 
mezzo del difco del S o l é , e foggiacciono a 
va r i é alterazioni si per rifpetto al v o l u m e j 
come alia figura ed alia denfita debbono 
formarfi de novo ^ e difeioglierfi d i nuevo 
p u r é attorno del Solé ; e perb fono proba-
hilmente una fpezie d i nuvole f o l a r i , f ó r m a t e 
dalle fue efalazioni .> 

3o. Po iché del refio le efalazioniSolari s" 
alzano fopra i l corpo del Solé e ñ a n n o fo-
fpefe ad una- certa altezza da eflb egli ap-
par , per le leggi dell ' idroflatica , che i l So
lé efler debba cireondato da qualche fluido 
per fofpignere a l l ' insu cotefle efalazioni ; 
i l qual fluido fara piü denfo , fecondo che 
é piü b a í f o ; e piü ra ro , a m i fu ra d e l l ' a l 
tezza, f lecóme vediamo nella noftra a tmo
sfera : E po iché le maculce fi difciolgono , 
e difpajono proprio nef mezzo del difco del 
S o l é , la lor materia , cioé F efalazioni So
l a r i debbono d i nuovo ricadere ful Solé ; 
donde fo rzaé che avvengano de'cambiamen" 
t i nell 'atniosfera folare , e per confeguenza 
nel Solé iüe í íb .-

40.. Po iché la r ivoluzione delle macu lé 
at torno del Solé é regolarej e poiché la l o 
r o ' d i í i a n z a dal Solé é piccoliffima , non fo
no propriamente le macula' che g i r ino at
torno del Solé ma é egli ftelfo , infierne 
eolia fuá atmosfera , i i i cu i nuotan le ma
cula r che nello fpazio di 27' g i o rn i fi move 
attorno del fuo proprio afl'e ; e di qu l é 
che h macula r venendo obliquamente guár 
date v ic ino al lembo , appajono flrette ed; 

' oblonghe. 
5o. P o i c h é i l Solé appare con un dlfcO' 

B b 2 cir^ 



M A D 
• í r co la re in ogni fuuazione , h fuá figura , 
quanto al fen(o. , debb'cff?re sferica . V e d i 
SOLÉ . 

M A D D A L E N A . — ReUgiefi d i SMAJ> 
3DALEMA , é una denominazione data a dt-
verfe coinuni tk di Monache , che per lo piu 
fono c o m p o ñ e di donne penitenti ; che fono 
pur chiaaiate alie volte , Maddaknette , o 
Qonvcni te . 

T a l i fono quelle di M e t í , fondate nei 
1452, quelle di Parigi nc! 1492 , quclle di 
.Napo l i , pr ima fondate nel 1324, e dó t a t e 
dalia Regina Sancia , perché i l loro Monafte-
í i o fervifife di r i t i r o alie pabbliche cort igia-
8e r le quali abbandcoaÜero i l turpe meí t ie -
re q abbraccia i íero la penitcnza \ e quelle di 
Roano e di Bordees, che ebbero la loro o r ig i 
ne fra. quelle di Pa r ig i . 

I n ognuno d i queñ i Monafterj v i fono tre 
fpezie di perfone , e di congregazioni ; la 
pr ima confute in quelle che fono amm^flea 
far vo t i ^ e quefle poitano i l nome di 5", 
M a d d a l m a ; la congregazione di S. M a r í a é 
la leconda , ed é compofla d i quelle che non 
f i giudicano adatte ai v o ü : la congregaziong 
d i S. Lazar© k compofia di quelle che m íl 
t r a t í e n g o n o quaíi perforza . 

1 Religiofi d i S. Maddalena in Roma furono 
fiabiliti da Papa Le ene X . Clemente V I I Í . 
fondb loro una r e n d i r á , ed in oltre ordinb., 
che g l i eíFetti di tut te le pubbliche proft i -
t u t e , m o r í e ab i n t e í i a t o , deveni í fero in lo-
JO y e che i t e i l a m t n t i de l l ' a l t re foísero i n -
v a l i d i , dato che non ave (ser le gata una por-
zione de ' lo ro beni ad .e í l i j c ioé almeno una 
quinta par te . 

M A D R E , maten') una feraminache ila in 
lelazione. d i pá r en t e verfo di un' altra . V e d i 
PÁRENTE , &C. 

COSÍ Eva é chiaraata la noftra c o m ú n M ^ -
¿ r e : Cibele apprefso g l i a n t i c h i , era la ma
dre de g l i D e i . Vedi D i o , 

Regina Madre , íigniBca, 1' iftefsache quei-
la che al t r á m e n t e nomiarao qmen. dom.agef, , 
Regina Vedova ^ Ved i DOW AGER ... 

T r o v i a m o delta Impera t r ic i tulle meda-
g^e, ,e . oelleJnfcrizioni,, eol t i to lo : á i m a d t e 
delicampo j , ^ W r g dei Se na to , madre della 
f a t r i a . Mater fenatus, maur. cajirermn , matear 
p a t r i & y & c Ved i PADRE . . . 

MADRE d i D i o , é un a t t r i b u l o , o t i t o -
lo che fi á \ alia Beata V e r g i n e . V e d i VER-
CINE . — E g i i ha- avuta. la fuá origine dai 

M A D 
G r c c í , che prima la chiamarono Úisroiiú? 4 
a cui imitazione i L a t i n i cominciarono a 
chiamarla De i para , c D e i genitrix . I I Con
c i l i o d'Efefo diede i l p r imo a q u e ñ o tito^-
lo la fuá fanzione ; ma il* 50. Coflant inopo-
l i í ano dec re tó che la Vergine í empre f i dc-
vefse cosí ehramare . C16 fe nafcere gravi 
difpute e contefe : Anaf ta f io , prete di Nc1-
ftorio Patriarca di C o ñ a n t i n o p o l i , pr imo af-
f e i i in un Sermone , che la Verg ine non 
fi dovea in alcun c o n t ó ehiaroare horoxos V 
donde inforgendo grav i t u m u l t i , N e ñ o r i o 
prefe le part i del fuo Prete, ed i«fegnb la 
m c d c í i m a d o t í r i n a . V e d i NÉSTOR IANI M a 
quantunque horronoí ü pofsa e í iendere , fina 
a í igni í icare 1' iftefso che Madre d i Dio r 
pe rché triXTur alie vo l í e dinota. 1'iüefso che 
ytyyed/ , donde coerentemente fí tradufse isi 
La t ino per D e i genit i ix , non men che per 
Dcipara-j nulladimen-o que g l i an t ich i Greci 
che chiamavano la Vergine SSOTOKO; , non 
chiamarono ¡¿vnip m S-tov , madre d i D h ' l 
fin a tanto che , avendo i L a t i n i í;rafpot> 
tato hs^roMs m D s i genetrix ^ venqero i Gre?-
ci alia fine a. r i tradurre D e i ge/retrix i a 
$ÍOV yjiTnp E cosí entrambi s' indufsero a= 
shiamarla Madre d i D i o 

I l pr imo che viene da 'Grec i add i í a to aver 
ehiamata la Vergine ¿re ¿ii D i o , é S . Leott' 
M a g n o : La fuá ragione , come la fpone San 
C i r i l l o , era quefta che prendendo per voci f i ~ 
nonime Signore , e D i o , ei concepiva che 
EHíabe í t a prima chiamb M a r í a Madre d i 
D i o ,. poiché la chiamb Madre del Si? 
gnore. , / 

MAIDRE Lingua , o lingua- matrice , é-
propriamente un linguaggio o r ig ína le , da.: 
cui ne fon formati degli. al ír i . . V e d i L i N -
CU AGGIO 

Di- M a d r i Ungue , ne conta lo Scaligero 
dieci i n Europa', e fono la Greca , la L a t i * 
na , la Teutónica: o Tede-fca r la I l l i r i ca ^ o 
Sclamnica.y Y Epirot ira , o .Albanefe r. la. Sci-
tica r o . T á r t a r a Europea i VUngarica^ 1%. Can
tábrica ^ V Irlandefet) e \&. Br i tanna . . V e d i 
GRECO 5„. LATINO , & c . 

MADRI , o M a t r i e i , Chiefe , fono quelle 
che ne han fondate od erette dell ' altre 
V e d i CHIESA ... 

Ne l l e matesie beneficiarie frdice che non» é 
lecito ad una perfona di godere ne l l ' iüe f fo 
tempo e della. í w ^ r c , e della figlia , volea
do far, intendere che la legge C a n ó n i c a n o a 



M A D ibrmette che fien poffeduti dall ' iftcífa per-
fona e un ' Abbazia , ed i benefixj che nc 
á i p e n d o n o . . , _ 

¿ícceJJ lMMtiDKE. Ved i 1 ' a r t i co IoIsTE-
RICA Affezione 

M A D R I , per m a n a Vedi MATRICES . 
M A D R I G A L E * , nella poefia moderna 

I t a l i a n a , Spagnuola, eFrancefe, diriota un 
piccolo poemetro, od una breve corapolixio-
nc poét ica amo r o í a , che contiene ccrto nu-
niero di verfi l iberi inegua l i , non legat iod 
o b b ü g a t i alia regolarita ícrupolofa di un So-
n e t í o , né alia íb t t ig l i ezza od acutezza di un 
Epigraroma : ma che inchiudono qualche 
Beníiere tencro , d i ü c a t o , ma perb femplice, 
convenientemente cfpreffo. 

* Menagio dir iva la voce da Mandra , 
ihe nel Latino e nel Greco fignifica un gre-
ge, od un ovile y penfando che i l M a d r i -
gale originalmente fia j l a to un canto , o 
una Canzone d i p a f l ó n . A l t r i amanopni 
tojio d i derivarla da Madruga r , che nel-
lo Spagnolo fignifica levar/i la mattina y 
i Madrigal i felendofi un tempo cantare nel 
mat t ino , da quelli che volean far la mat-
t inata o ferenata alie loro Amor eje. V e 
di SERENATA . 

I I Madrigales fecondo M . Le Brun , é un 
Ep igra rama , fenza chiufa , cioé fenza un fi
ne acuto e fpiritoíb gran fatto : qualche co
fa di tencro , e di galante n ' c per io piu i l 
í o g g e t í o , ed una certa be l la , nobile ma ca-
fta femplicita ne forma i l carattere. 

I I Madrigale c o m ú n emente riguardafi co
me i l p ih corto di t u t t i i piccioli p o e m i , e 
pub conftare d i piü pochi verfi , che o i l S o -
n e t t o , o i l Rondeau . N o n v i fi offerva altra 
regola nel mefehiare ed aecozzare le r ime , 
ed i veril di var ié í p e z i e , che la faatafia ed 
i l c ó m o d o del!1 A atore . Quefto poema tu t -
t a v o l t a , realmente ammette men di licenze 
che alcun altro , o r iguardi í i la r ima , o fi 
badi alie mi íu re , od alia pur i í a deli ' efpreí-
fione. 

M A E S T A * , MÁJESTAS * , un t i to lo od 
una qualita , data ai Re , e che frequente-
mente ferve come di appellazione i ond'egli-
no B ü i í l inguona . V e d i TITOLO , QÜALE-
t a ^'RE, &C. 

La -parola fembra compofia da due voct 
Lattne, major , e fiatus. 

Y ímperadore é chiamato , Sua Maefih 
Ĉ eíarea od Imperialc ; i l Re d i Francia , 

M A E 
Sua Maefi'á Cr i f i i an i í í ima ; i l Re de lía Gran 
Bretagna , Sua Maefih Bri tan nica , &c< A l 
cun i hanno pur eftefo i l t i tolo ai Pap i . V e 
di PAPA . 

Pasquier offerva , che i nof i r i M a g g i o r í 
ufarono quefio t i t o lo parcamente ; e che 
Tufo frequente della voce che o r a v i g e , non 
ebbe i l í'uo principio prima del Re A r r i g o 
I I . E i porta in efempio , e per prova diver-
íe lettere d i San Gregor io , i l quale feriven-
do al Re Teodeberto, ed al Re Teodorico 9 
non da loro al tro t i t o l o che d i Eccellenza . 
V e d i ECCELLENZA . 

Sino al tempo di Car io V . i l Re d i Spa-
gna non avea al tro t i to lo che quello di A l ~ 
tezza : ed avanti i l noftro Re A r r i g o V I H . 
i Re d1 Inghi l te r ra aveano ío l t an to i t i t o l i 
di Grace, c Highnefs ^ Grazia ed Altezza . 

N e l l a pace di M u n í t e r , v i fu gran c o n t é -
fa tra i M i n i í i r i de l l ' Impera to re , e quei d i 
Francia . I p r i m i non volean© accordare i l 
t i t o lo di Serenita al Re di Francia, e gl i u l -
t i m i non volean daré quello di Maeflci a 11' 
Imperatore . A l i a fine fu convenuto , che 
ogni volta che i l Re di Francia feriveífe d i 
fuo pugno alT Impera to re , g l i daffe i l t i t o 
lo d' Imperiale Maefih ; c reciprocamente 9 
quando i ' Impera tore avea a ferivere al Re , 
g l i daffe i ! t i to lo di Mae/ia Reale. 

Sotto la Romana Repubblica i l t i to lo d i 
Maeflci , majeflas, appar íenea all5 intero cor-
po del p o p ó l o , ed ai principali M a g i í l r a t i ; 
cosí che d i m i n u i r é o ferire la Maej ih della 
Repubblica, era mancar di rifpctto al pub* 
b l i c o , od ai fuoi M i n i f t r i . — M a effendo 
i l potere paffato nclle mani d 'una fola per-
fona , 1' appellazione d i Maefla fu trasferita 
al l ' Imperadore , ed alia famigüa Tmperiale « 
P l in io coroplimenta e l odaTra j ano , p e r c h é 
contentavafi del t i t o lo di Grandezza ; e par
la odiofamente di quell i che affettavano i l 
s i tó lo di Maef ia . E puré Maeflci fembra ef-
fere i l p iu raodeño e piíi gtufio t i to lo che 
fi pofla at t r ibuire ai Sovrani ; p o k h é nel 
fonda non fignifica nulla piíi che i l poter 
f ov rano , o la regia d igni ík . 

> M A E S T R O . Vedine g l i ufi fot to g l i ar-̂  
t i co l i L a i i n o , e Inglefe , MAGISTER, CMA-
STER . 

MAESTRO, denominazione d ' u n o d e ' I i -
b r i pr incipal i nel tenerfi de' Gont i . V e d i 
LIBRO. 

M A G A S , MAGADIS, i l nomed i un ifirií-



r p 8 MAG: 
m e n t ó rauficale 5, i n ufo apprcíTo, g l i antichí 'o. 
V e d i MÚSICA , 

V i erano due. fpezie di Magades ; V uno-
da cpr.de» la cui invenzione íi a fcr ivedaal -
cuni a Saffo, da a l t r i ai L i d i i j e da a l t r i . 
a T i m o t e o d i M i l e t o • — L ' a l t r o era una 
ípe-zie d i flauto, che nel l ' i f lef íb tempo da-
•va note a l t i íTime, e note baffiffime . — L a . 
p r ima fpexie. fu raolto perfezionata da. T i -
r n o t e c d i M i l e t o , i l quale dicefi eflere fla
t o accufato d i un delit to ^ perché con ac-
crefcere i l numero delle corde , guafíb , e 
difcreditb T antica M u f i c a . 

M A G A Z Z I N O 5 nell ' arte mi l i ta re , un 
luogo nelle piazze fortifícate , dove fi con-
fervano tu t te le ve t tovagl ie , e g l i attrecci 
€.. dove i : l e g n a j u o l i , i f a b b r i , iVuo ta j , & c . 
fono impiegati nei far, le cofe bifognoíe , per 
corredare 1'artiglieria Ved i A R SEN A LE. 

M A G G E S E , n ó v a l e , novai/s t é r r a , cam
po ^ o terreno lafciato fodo e non arato per 
feminarlo un a k r anno . V e d i ARARE. 

M A G G I O , MAJUS * , H ^ u i n t o mefe dell ' 
anno , contando da! 1, d i , Gennaro. v ed i l 
terzo , , contando i l pr inc ip io dell ' anno i n 
M a r z o , come facevano anticamente i Ro— 
m a n i . V e d i MESE , ed ANNO.. 

*" F u chiamato. Majus da Romolo , per-
rifpetto a i Senatori ed a i N o b i l i delta 
f u á C i t t a y che furona de t t iMajovcs , fle
cóme i l mefe feguente f u chiamato ] ü n \ n s . 
i n onore delta, Giovemu d i R o m a , in ho-
norem jun io rum , c^e /o fervivano i n 
guerra : benckh a l t r i vogliano che f ia fla
to eos} chiamato da Ma ia , madre d i Mer
curio, a cui s1 offeriva facrifizio i n quel 
giorno 1, e Papia. lo d i r i v a , íi¿r Madius 5 , 
eo quod tunc^ té r ra madeat. 

I n í q u e f t o Mefe entra i l Solé in Gemin i 5 
c: le. piante, della térra cominciano a fiori-

— II .mefe di Maggio .e ra fot to la pro-
tezione d' A p o l l o e p a r i m e n t i T i : celebrava 
i n ; eíío la felfa della .Bona. Dea , quella.dc' 
f o l l e t t i , chiamata Lemuria ; e la cerimonia 
del Regifugium 5,0 deirEfpulf ione. de' Re . 
V e d i LEMURIA , . & c . . 

I I volgo avea. una grande • opinione delle 
viytü della rugiada di M ^ w , e: del , burro 
di Maggio . V e d i RUGÍ ADA . . 

I i Mefe ói Maggio é fempre flato-ere-
duto favorevole a l l ' amore; e puré , non men 
g l i antichi che i moderni lo^confiderano 
«.orne un mefe infaufto per i l m a t r i m o n i o : 

M A G 
Fórfe la, ragione- fe. ne pub rapportare allaí 
fefla dei L é m u r e s 5 che in eífo (i celebra
va . Ovid io allude a ció nel 50. de' fuoi-
Faíli j quando dice 

Nec vidutf tadis eadem ¿.Tiec virginis : 
apta-

Témpora ; qua nupft t , non diutur" 
na f u i t : 

Hac queque de caufa r f i te proverbia 
tangunt , . 

Menfe. malum Majo nubere vulguf 
a i t : . • 

M A G G I O R D O M O , un termine I tal ia
n o , che fpeífo é ufaco per íignificare un fo-
praintendente o malfro di cafa , che g l ' I n -
glefi chiamano Jieward . Ved i STEWARD. 

I I t i to lo á l . Maggiordemo. á'iVAñ a n t i c a 
mente nelle cort i de' Pr incipi a tre diverfe 
fpezie di u f i z i a l i . 10. a colui i l quale avea 
cura di quel che riguarda la tavola del P r in 
cipe , od i l fuo mangiare , d' altra guifa 
ch iamato , efliater , prisfeñus menfee , archi-
t r i e l i n u ! , dapifer , e princeps coquorum . 20.. 
al foprantendente, della cafa o della famigl-ia . 
3o. al min i f l ro principale 5.od a; colui , aL 
quale i l . Principe deputava T araminiftrazio-
ne de 'fuoi af far i , d o m e í l i c i , ed eftranei, r i - ' 
fpetto alia guerra , . e i n ordine alia pace ... 
G l i efempj, d i Maggiordomi ne' due p r i m i 
fenfi , fono ovvj e. frequenti , si negli I n -
g le f i , come, ne'Francefi e N o r m a n i affari « 
V e d i SENESCHAL , e STEWARD . , 

M A G G I O R E , nel l ' arte della guerra , u t r 
norae dato a diverfi uffiziali d i difierenti 
q u a l i t a , . e funz ion i . C o s í i 

MAGG 1 oR-Genérale é un- ufizial genéra le 
che riceve g l i ordini dei G e n é r a l e , e l i t r a -
manda ai Maggiori delle Brigade , - co' quali 
e i . concerta , qua i t ruppe han da m o n t a r l a 
guardia , qual i anda ré in partite , quai for
mare diflaecamenti , o d . e ífere . fpedi t i . ne'. 
convogl i , . , & c . 

S u o u f i z i o é pu ré v i litare:, i l ' terreno per 
T accamparaento , e fare a l t r i fervigi ; ef-
fendo fubordinato al Gené ra l e , ed al luo— 
gotenente-generale, e l ' u f i z i a l che comanda, 
dopo d ' . e í f i . . V e d i GENÉRALE.. 

M AGGIORE d' una Brigada , 0 di icavalle-
r iá o di fanteria ' , é quegli che riceve or
d in i , ed i l cenno dal Maggior-generale , c; 
l i á \ ai M a g g i o r i particolari di ciafcun reggi-
m e n t ó . V e d i BRIGADA. 



"MAGGIORE d i un Reggimentoi é un u f i -
' í i a l e , a cui fpet ta , di trasmettere í u t t i g l i 
o r d i n i alreggmiento , farne la r a í í e g n a , rac-
coglierlo ed e íerc i tar lo \ vedere ch ei maf-
ci c o n b u o n o r d i n e , penfare a ' í u o i quar t ien , 
cchiamar lo a raccoita , íe accada che íia rot-
to in un abbattimento & c , 

W maguióte h W'ioio ühz ia le di un reggi-
niento di fanteria , a cui é permeíTo di an
daré a cavallo in tempo di í e rv ig io ; raa 

c l i cavalca appunto p e r ' t r a í p o r t a r n folleci-
tamente da^luogo a luogo , nei b i í o g n o . V e 
d i REGGIMENTO. 

Maggiore d i un reggimento d i Cavalleria, é 
íl primo capitanodei reggimento ; e coman
da ín affenza del colonello . 

MAGGIOR ¿i' una C i t t a ^ o di un Ca í l e l -
l o , é i l •íerzo utiziale in o rd ine , i n un pre-
í i d i o , e viene appreí ío al governatore depu-
ftato . E i dcbbe effere in t e ío della fortifíca-
z ione , ed ha r i n c a r i c o delle guardie , delle 
;ronde , delle patuglie , e delle íer i t inel ie . 

V i fono puré T Ajotante Maggiore j ¡1 
Maggiore tamburino , ed a l t r i u í i z u i i , cosi 
chiamat i a cagione di quaiche í e n i o r i t a , mag-
gioran/a , o prerogativa, che hanno íovra i l 
TÍ man en te . V e d i AJUTANTE 3 TAMBURO 
&;c. 

MAGGIORE , nella Xegge , c co lui ü qua-
le ha 1'eta i d ó n e a , per rnaneggiar le c o í e 
fue . V e d i 'ETA', 

Per la legge civi le , un !uomo non é w¿rg-
giore ^ fe non ha venti-cinque a n n i ; i n I n -
ghi l terra egli é maggiore nei vent ' uno ^ ed 
i n Normand ia di venti . V e d i MINORE. 

MAGGIORE, neila L ó g i c a , s'intende del
la prima prapoüzrone d ' un í i i logismo rego
la re . V edi ;S ILLOG i SMO 

Ella é chiamata M ^ í o r e ^ perché ha un p i u 
ampio cd eitefo fenío che la propoíjzione m i 
nore ; come quella che contiene i l termine 
principale . Vedi PROPOSÍZÍONE , TERMI
NE , PREMESSA , &C. 

MAGGIORE , t minore ^ nella M u f i c a , s' 
applicano alie concoidanze che d i í fcn ícono 
" una dálí ' altra di un í e m i t u o n o . Vedi CON-
CORDAN2A. 

Y'1 fono delle terze , & c . m a g m r i , e m i -
Vedi TERZA, & c . 

•11 tuono maggiore é la difFerenza tra la 
^ " ¡ n t a e la qUarta • ed ,1 femituono mag-
poye é la dífférenza tra la quarta e la ter-

maggjore . n tuono maggíore rupera ^ 
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•nnnore di un corama . V e d i TUONO , e SÉ-
MITUONO . 

M A G I * , un t i t o lo che g l i ant ichi Per-
fiani davano ai loro f ap i en t i , od ai loro F i -
loíofi . V e d i FILOSOFO . 

* G l i eruditi Joño i n grande dubbiezza 
quanto alC origine della parola Magus , 
y i u y o í -. Platone , Senofonte , Erodoto j 
Strabone, & c . la f an venire dal l in^uag-
gio Perfiano , i n cui fignificava un Sa
cerdote , od una perjona dejiinata ad 
oficiare nelle cofe [ante , come Druida f ra 

i Galli*) G i n n o í o ñ l t a t ra g f Ind ian i ^ e 
Lev i t a i r a 'gli E b r e i . ¿ l l t r i la dirivano 
dal Greco [¿íyetí, grande, che aven dolo i 
Ferftani prejo dai Greci , lo voltarono tn 
[layoí j ma Vojjlo con maggiore probabi-
i i t a , la reca daW Ebreo n j n ., „hagah , 
meditare, donde D ' J n D maaghin , i n 
Latino Medi tabundi ; q. d, u o m i n i da-
t i alia medita/sione . 

l - M a g i , appre í ío iPerfiani , corr í fpondca-
!rno ú aoQoi o .<piKoa-o(poi de 'Grec i , ai SapicH' 
ÍCÍ d e ' L a c i n i , ai D r u i d i e Brachmani á c G ú -
H , ai Ginnojofiji i degl' Indiani , ed ai Pro-
fe t i o ¿ ' ^a¿ iü í / degli E g i z j . Ved i DRUIDA -, 
BRACHMANO , & c . 

G l i ant ichi M a g i , fecondo Ár i f lo te le , t 
Laerz io , furono g l i A u t o r i ed i C o n í e r v a -
t o n della Filofoíia Perfiana : e la Filofofia 
principalmente coltivata fra effi era !a tép* 
logia e la pol í t ica j QÜcnú1 t^Wno ftati fem-
pre r ipu ta t i 'come g l ' interpret i di tutte le 
i e g g í , d ivine edumane , per laqual cagione 
vemvano dal popólo r i í pe t t a t i f o m m a m e n t é 
e r i v e r i t i . — Quindi oíferva Cicerone, d i e 
non venivano ammeffi alia Corona di Per-
fia , fe non queli i ch' erano i b t i ben am-
^raaeítratí , nella -diíciplina de' M a g i , ché 
inlegnavano TOC (Id¡.ai\i%(¿, e raortravano a'Prin-
^cípi i l modo di governafe. 

Platone, A p u l e i o , Laerzio , ed a l t r i ^con^-
fentono , che la Filolofui d e ' i V ^ i r i fer ivafi 
pr incipalmente al culto degli D c i : eglinoera" 
no quel l i che avean da oficrire preghiere , 
fupphcazioni , e faenfizj , come le g l i De i 
ave t í c ro ad a ícohar í i íol per loro inezzo-. 

Secondo'Luciano, Su ida , & c . la t e o l o g í a , 
od i l culto dcgli D c i , in torno al quaic i M a -
g i erano i m p i e g a t í , era poco piu , che Tar-
te diabólica della d i v í n a z i o n e . Cos í the fteí-
ynot , í l r e t t a r a e n t e prefa , fignifica «JiVHiá-
zionev V e d i MAGIA . 

Por-
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Porfirio deünifce bene i M a g i , d iv ina fa -

pientes, & i n iisdem minifirantes ; aggiun-
gendo che la parola magu í fignificava al-
í r e t t a n t o nella l ingua Perfiana . Coftoro , 
dic ' egli , fono tenut i i n tale venerazione 
fra i Perfiani , che ful monumento di Da
r l o i l figliuolo d ' H y í h f p e , fra P altre coíe 
V e r a incifo e men tova to , el) egli era i l Si 
gnóte de1 M a g i . 

Pilone Giudeo deferive i M a g i , come d i -
l igen t i inveftigatori dclla na tura , per Tamo-
j e che portavano alia ver i ta^ e come quel-
l i , che deí i inandofi particolarmente a co te í le 
cofe , contemplavano le divine v i r t u con piít 
d i chiarezza , ed iniziavano g l i a l t r i negli 
í h f l i m i f l e r j . 

I lor difeendenti , í M a g i moderni , o 
adoratori del fuoco , fono d iv i f i in tre claf-
fi ; la pr ima delle quali , e la piu dotta 
non mangia né uccide animali , ma s' atr 
tiene alP in f t i tu to antico di aftenerfi dalle 
creature v i v e n t i . I M a g i della feconda claf-
íe fi aflengono folamente dagli animal i man-
fueti , o domeí l ic i : né V u l t ima l i ucci
de t u í t i indifferentemente ; d i t u t t i i M a g i 
l o í labile d i f t in t ivo dogma eí íendo , T«V 
f¿(Tt[¿4-uXai!Tll/ 5 c^e v c una trasmigrazione ( f 
anime. V e d i METEMPSICOSI . 

Per additare la í imi l i tud ine tra g l i ani-
j na l i e g l i u o m i n i , ufano di chiamar que-
íH col nome di quelli ; cosí i lor preti l i 
chiaraan leoni , le loro facerdoteíTe lionef-
f e , i fervidori c o r v i , & c . 

M A G I A , MÁTELA , nel fuo antico feh-
fo , é la feienza o la difciplina e la dot-
t r ina ác' M a g i , o de'Saggi della Perfía . Ve
d i MAGI . 

L ' o r i g i n e della M a g i a , e de' Magh i vie
ne aferitta a Zoroaftre : Salmafio deriva i l 
nome proprio da Z o r o a í l r e fteíío , i l qua-
l e , d i c ' e g l i , fu fopranominato M o g , don
de Magus . A l t r i in vece di far luí Autore 
della Filofofia Perfiana, lo fan folo i l r i i t o -
ratore ed i l promotore di eífa ; allegando 
per argomento, che m o l t i de' r l t i Perf iani , 
i n ufo fra i M a g i , fu ron o t o l t l dai Z a b i i , 
gente Caldea, i quali s'accordavano in mo l -
te cofe coi M a g i de'Perfiani , donde alcuni 
fanno i l nome M-igus , comune e ai Caldei 
ed aj Perfiani . Cos í Plutarco dice , che 
Zoroaflro in f t i t u i i M a g i fra i Caldei ; a 
cu i imitazione avean puré i loro i Perf iani . 

MAGIA , i n unfenfo piü moderno, é una 
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feienza che infegna ad efeguire flupendi e 
forprendenti e f fe t t i . 

L a parola M a g i a originalmente recava 
con sé un ' idea e un fignifícato mol to i n 
nocente , anzi lodevole ; puramente ado-
prandofi per dinotare lo fiudio della Sapien-
za , e delle piu fubl imi part i della cogn i -
zione : ma eflendo che g l i ant ichi M a g i i 
intr igavano ne l l ' a f i ro log ia , nella divinazio-
n e , nella firegheria , & c . di qua é che i l 
termine Magia col tempo diventb odiofo , 
e fu fo l tan ío indir izzata a fignificare u n ' i l -
lecita e diaból ica fpezie di feienza, dipen
dente dalP ajuto del d i avo lo , e delle anime 
feparatc . V e d i NECROMANZIA , STREGHE-
R I A , FASCINAZIONE , &C. 

Se taluno üupi íTe , come c o s í v a n a e d i n -
ganncvole feienza s'abbia guadagnato cotan-
to c r é d i t o , e tanta autori ta falle m e n t í de-
g l i upmin i j P l in io glie ne rende la ragio-
ne . Ed é , perché elia ha oceupate tre feien-
z e / che appreífo g l i uomin i fono i n gran-
d i p m o pregio ; prendendo da ciafeuna quan-
to v ' é in eífa di grande e di maravigliofo. 
N i u n o dubita ch' ella non fia prima nata 
dalia Medicina , e che fieíi infinuata negli 
an imi de' popo 1 i , fo t to prctefto di f o m m i n i -
ftrare ftrani e va l id i rimedj . A quefte bellc 
p rome í l e eila,aggiüni"e tu t to quello che nel
la religione v ' é di piu p¿?mpo{b e fplcndido , 
e che-appare indir izzato mirabi lmente e ido-
neo ad acciecare e captivare le men t i uma-
n e . Finalmente ella rnefchib col rimanente 
1' afirologia g iud íc ia r ia ; perfuadendo al po
pólo , curiofo del futuro , che ella vedeva 
ne 'c ie l i qualunque cofaavvenire . V e d i MÁ
GICO , ASTROLOGIA , & c , Agr ippa divide 
la Mag ia in tre fpezie; N a t ú r a l e , Celejle, 
e Ceremoniale , o Superjliziofa. 

Naturale MAGIA n o n é altro che l ' a p p l i -
cazione delle caufe a t t ive naturali alie cau-
fe p a (Vive od ai foggetti j col mezzo di 
che íi producono m o l t i forprendenti ma pur 
naturali e f fe t t i , V e d i FÍSICA , e FILOSO
FÍA . 

Baí t i i la Porta ha u n trattato della M a 
gia naturale , o de'fecreti percompiere ftra-
ne cofe col mezzo delle natural i cagioni . 
L a magia naturale de' Caldei n o n era altro 
che ia cognizione delle vir t í i de' femplici , 
e de' m i n e r a l i . La magia , che chiamavano 
Theurg ia , confífteva onninamente nella co
gnizione delle cerimonie da oífervarfi nej 

cu l to 
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cul to de' D e i , acciocche foffe un cuko ac-
ce t tab i le . I n v i r t u di queí^c cenraonie ere-
devano che fi potcíTe converfare cogli ef 
feri íp i r i tual i , e curare le malatt ie . V e d i 
TEURGIA . , , „ . V 

L a Cele/h MAGIA, ha m o l í a a í tmi ta con 
T A i l r o l o g i a g iud iz ia r ia : Ella a t t r i bu i í ce agli 
f p i r i t i una fpczie di governo o dominio ío-
pra i pianeti ; ed ai piancti un domin io 
fopra g l i uomin i ; e su tai principj fabbri-
ca una ridicola fpezie di fifteraa. Ved i ASTRO-
LOGIA . 

L a Superjliziofa o Goetlca MAGIA con Hile 
nel l ' invocazione de' demonj . I fuoi tfFetti 
comunemente fono malvagi e p e ñ i m i , ben-
ché aííai Oran i , ed in apparenza íuper ior i 
al potere dclla natura ; che fi fuppongono 
p r o d o t t i , per v i r t t i di qualche corapat to , o 
t á c i t o , od e fp re í ío , co' mal igni f p i r i t i , ra a 
la veri ta é , che queíH non han no tu tro i l 
po te re , che í o g ü o n o irnmaginarfi g l i uomi
n i , né producono la meta d i qucgli effetti 
í i r ao rd ina r j che lor fí a fer ivono, 

Naude ha pubblicato u n ' a p o l o g í a di t u í t i 
i grand' uomin i fofpettati di magia . — A g r i p -
p i dice , che ie parole úfate da coftoro in 
compatto col d i a v o í o ; per i nvoca r lo , e r iu -
feire in quello che intraprendono , fono dtes, 
mies, iesquet, benedoejet , dou vtma , caite-
inaus. V i fono cento alt;c formóle fuper-
fíiziofe di parole c o m p o ñ e a p l a c e r é , o rac-
eolce da varj l i nguagg i , o accozzate con o r i -
g i n i Ebraiche , o fó rma te a i m i t a z í o n e t i l 
quel l inguaggio. 

M A G I C A Lanterna , é una raacchina óp t i 
ca , col di cui mezzo fi rapprefentano pic-
cole immagin i d i p i n t e , fopra un muro op-
poí io d' una fianza o í c u r a , ingrandrte fin a 
quella gro í íezza che fi vuo le . 

Cojh-uzione delia Lanterna MAGICA . — 
Supponetc A B C D C T a v . Optica fig. 10.) 
ü n ' o r d i n a r i a lanterna di la t ía , a cui s ag-
gmgne un tubo da t i rar f u o r i ; F G . I n H 
• ^ffato uno fpeechio concavo raetalÜco di 
un piede di d i áme t r o al p i ü , o di 4 p o l l i c i 
a™iertó.i ovvero , in fuá vece, vicino a 11'' 
«ürecrmV del tubo é col íocata una lente con-
c i ó l a ' fC ê CO:iíta ^ un ^8raent0 d 'una pic-

Sicra , H fuo d i á m e t r o non eccedenda 
poche once ]s|e| foeo de]|0 fpecchio cón
cavo , o dclla lente, é pofta una lampada o 
tiaccola L ; d « t ^ ^ tabo do,ve i ; é ^ 
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alluogata una picclola l en t e , conveífa da 
ambe le p a r t i , e che é una porzione d' una 
picciola sfera, avente i l fuo foco circa alia 
difianza di tre p o l l i c L L a parte c í l r ema del 
tubo F M é quadra , cd ha un' apertura in-
tieramente p e r m e a b ü e ; cosí che riceve un' 
aííicelia oblonga N O , che vi paila per mez
z o ; in q u e ñ a afficclla v i fono de'buchi ro-
tondi d i un polllce o due di d i á m e t r o . A 
mifura delia groífezza di quefii b u c h i , fi d i -
fegnano de 'c i rcol i fopra un vetro piano fot-
ti le ; ed in eííi c i rcol i fon dipinte delle fi
gure od immagin i a placeré , con color í ad 
acqua trafparenti . Q u e ü e immagin i aceo-
raodatc o incafirate full1 afficella, c colloca-
te inverfaraente, a piccola difianza dal foco 
delia lente I ; verranno projette fopra un 
muro bianco oppofio d' una fianza ofeura , 
prodigiofamente ingrandite in t u í t i i loro co
l o r í , cd in fituazione eret ta , o d i r i t t a . 

Ovvero c o s í : — Fatta e di ípoíia o g n i c o -
fa , come d i a n z i , nel tubo feorrente F G s* 
in íe r i lcc un ' aitra lente convel ía K , fegmen-
to d 'una sfera un po 'p iu grande che I ; ora 
fe la pit tura fia recata piü da vic ino a l , 
che la difianza del foco, raggi divergenti pro-
pagherannofi come fe procedc í ic ro d a P : la-
®nde íe la lente K fia col íocata di tal ma
niera che P fia afiTai vicino a! fue foco , 1' ¡m-
msgine verra efiblta ful muco a d;scnifura i n -
grandi f - l . 

Teoria delia Lanterna MAGICA . La lam
pada o fiaccola cífendo pofta nel foco deiio 
fpeechio concavo, o d ' a l t ro veííro c o n v e í f o , 
i raggi propagherannofi paralleli g l i un i agl í 
a l t r i , e 1' imrnagine fara fortemente i l l u m i -
nata , e pero raandera un gran numero di 
raggi fulla lente I . M a íupponendofi , che 
ella fia pofia v ic ino alia lente 1 , 1 ' imma-
gine inverfa dclla pistura debb' e fie re fórma
la fu! muro oppofio, oltre modo ingrandita 
dopo la fuá r i í razione per la len te ; e v k p -
pm ella fara i n g r a n d i í a , quanto é rainoríia 
sfera di cui eíía lente é un fegmento-, e quan
to piu da vicino é eoilocata la p i t tu ra a l 
foco de i l a lente : laonde in un luogo ofeuro 
la pi t tura verra rapprefentata a dismifurs 
grande ed in e í k e m o vivida c chiara .. V e 
di LENTE S 

Per vieppiu accrefccrr la luce T fi prefeii-
feono g l i fpecchi alie len t i •, i l foco d ' u n © 
Cpecchio e-ffendo piíi' vicino che quello d'u-ns 
lente . 
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D e Chales ordina che i l d i á m e t r o d e í h len

te I fia due , quattro , o cinque d ig i t i , ed 
i n una proporzionc fubdupla a!!5 alera K ; cioé 
£- T é cinque d i g i t i , K debb' e fíe re 10, e i l 

TOiametro dello fpecchio, fecondo l u i , hada 
e í í c r t due d i g i t i . Zahnio vuole piuttofto che 
i l d i á m e t r o d ' I fia ~ di un piede, e quel-
io di K un piede e YV^CC.. 

Vcnendo inchiuí í de' p icc iol i an imáis nel-
]a Lantemn M á g i c a , alia maniera che fi e 
oíTirvata parlando del Microfcopio ; o attac-
candofi de' picciol i oggetti trafparenti ad un 
r i t a g l i o , od afiTerello di talco o di ve t ro , e 
venendo cosí f o f t i t u i t l in luogo délle irama-
g i n i : la Lanterna M á g i c a diventera un m i 
crofcopio . V e d i MICROSCOPIO. 

M A G I C O Quadrato , é una figura qua-
dra , f o r m a í a con una ferie di numeri in pro-
porzione a r i t m é t i c a , cosí difpofti in ranghi 
c d ordini paralleli cd eguali ; che le fomme 
d i ciafeuna fila , prefa o perpendicolarmen-

Quadrato Naturale 
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t e , od o r i z o n í a l m e n t e , o diagonalmente j , 
fono egual i . 

I diverfi numeri che compongono un nu
mero quadrato ( per efempio i , ^ , 3 , 4 , 5 , 
& c . fin a 25 inc lu f ive , che compongono i l 
numero quadrato 25 ), effendo difpofii 1'un 
dopo i ' a l t ro in una figura quadrata di 25 cel-
I c t t e , c ia ícun nclla fuá celletta ; fe v o i al
iena cambiercte l ' o rd ine di quefii numeri , e 
l i difporrctc nclle esl íe v in cotal g ü i l a , che 
i cinque numer i , . che empiono un rango o r i -
zontaie di celle , eífendo infierne a g g i u n t i , 
o fommat i , facciano 1' ifieíTa fomma che i 
cinque numeri i n ogn i ahro rango od ordi-
ne di ce l le , fia orizontale , o verticale ; ed 
e^iandio 1' ifieíTo numero , che 1 cinque i n 
cadauno de'due ranghi d iagonal ! ; quefta d i -
fpofizione di numeri fara quella , che chia-
mafi un Quadrato Mágico , i n oppofizione 
alia pr ima difpof iz ione, che é chiamata un 
Quadrato naturale *. V e d i le figure feguenti*. 

Quadrato Mágico * 

1 | 2 

11 I 12 
16 j 17 
21 i 22 

11. 

2 3 

14 
19 

^4 

5 
10 

16 
3 

1%, 
24 

14 

16 
18 

8 
20 

4 
1 2 
2 I 

2^ 

»9 

1 1 
9 

1 
1 ^ 

T a l u n o forfe s ' immaginera che z'iquadra' 
ti magici fia-fíato dato quefto nome , a ca-
gione che tale proprieta di t u t t i i fuoi ran
ghi od o r d i n i , cioé che , prefi per qualunque 
verfo faccian fempre la medefima fomma , é 
paruta firana e forprendente, fopra t u t t o i n 
cer t i tempi d'ignoranza , quando la Mate
mát i ca , paíTava per magia : Ma, v ' é mol to 
í ú n d a m e n t ó di fofpettare , che quefii quadra-
t i fi meritarono i l loro nome ancora mag-
giormente per le fuperftiziofe operazioni 
nelle quali furono adopra t i , come nella co-
flruzione de' talismaoi , & c . i m p e r o c c h é fe
condo la puerile fiiofofia di que' t e m p i , che 
Ettr ibuiva la v i r tü a ' n u m e r i , quai v i r íü non 
dovettero prefuppore ed afpettarc da nume-
x'i ectanto mafavigliofi . V e d i NUMERO ,, 
TALISMANO,. & c . . 

Con t u t t o c i b , quello che da pr ima fu una 
pyatica vana d i facitori d i talismani e di feon-

giuratori , é d i poi d iventa to argomento t 
materia d 'una feria ricerca fra i Ma tema t i -
ci ; m i non pero si che e g ü n o fi dicn' a cre-
dere che abbia quefio da condutli, a qu^ilche 
cofa di foüdo ufo o vantaggio i , i quadrati 
magici fan troppo della loro origine , ed é 
¡ungi ch'effer poíTano d ' u n g rand 'u fo ; nía. 
folamente perché quefti é una fpezie di gio-
c o , ove la, d iñ ico l ta fa tu t to i l m é r i t o * ; e 
perché pub accader che di la nafcano. aicu-
ne nuove vifie o nozioni di numeri , delle 
quali i M a t e m a t i c i coigono volont ier i l 'oc-
caf iooe« í 

Eman, Mofcopulo , A u t o r Greco di non 
grande an t ich i ta , é i l primo che pare a ver 
favellato de1 quadrati magici ; e dal tempo 
i n cui egli v i í f e , abbiam mot ivo di. crederc 
che ei non l i , r iguardaífe meramente da Ma
t e m á t i c o . Sia come fi v o g l i a , egli ci hala-
feiate alcune. rególe per la lor cofiruzioneo. 
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N e l t r a í t a t o a í G o r n . A g r í p p i €h£ fü t i n t o 
d i magia accufato , t roviamo i qnadrati d i 
í e t t e numcr i , cioé da tre fin a nove m-
c lu f ive , difpofli mágicamente ' , 5 non e da 
fupporre che cotefti íc t te numen f o ü e r o p r e -
fe r i t i a t u t t i gü a l t r i fenza una buona ra-
gione . I n fatt i el l ' é quefta; perché i lor 
quadrat i , fecondo i l fiftema d ' A g r i p p a e de 
luoi fcguaci fono planetarj . l i quadrato 
di 3 , per c í c m p i o , appartisne a Saturno , 
quelio di 4 a G i o v e , quello di 5 a M a r t e , 
qucllo di 8 a M e r c u r i o , e quello di 9 alia 
Luna . M . Bachet s 'applicb al io i ludió de' 
quadrati magici > fulla nozione , e dal cenno 
che aveane prefo dai quadrati planetarj d i 
A g r i p p a , come q u e g l i , a cui non era nota 
Topera d i M o f c o p u l o , che non é fe non un 
MSS. nella B ib l . del Re di Franc ia ; e fen-
za l ' a ju to d i alcun altro Autore , egli t r o v b 
un nuovo m é t o d o per que' quadra t i , la cui 
radice é i m p a r i ; c. gr. 25 , 4 9 , &.c. ma nul la 
p o t é fare in torno a quell i la cui radice é p a r í . 

Dopo di l u i é venuto M . Frenicle , che 
maneggib 1'i í leííb fogget to . U n grande al-
gebr i í i a era d ' op in ione , che laddove i fedici 
n u m e r i , che compongono i l quadrato, poteva-
no effere difpofti i n 20922789888000 diíFe-
rent i maniere in un quadrato naturale ( f l e 
c ó m e dalle regó le della combina-zione é cer-
to che lo po í í bno ) non poteano eííere in 
un quadrato mágico difpoíli oltre l ó differenti 
maniere . M a M . Frenicle ha m o í l r a t o , che 
cglino íi potean difporre in 878 maniere diver-
f e ; donde appare quanto i l fuo m é t o d o for-
paí ía i l p r i m o , che dava fol la 55 parte d i 
quadrati M a g i c i , di quel di M . Frenicle . 

A q u e í k i n v e ü i g a z i o n e egli ü i m b oppor-
tuno di aggiugrere un^ difficolta , che non 
era ftata per anche ben confiderata: í\ qua
drato mágico di 7 , per efempio, eífendo co-
ftrutto, e le fue 49 celle r i empiu te , fe i due 
ranghi od ordini o r i zon ta l i d i celle, e nello 
fteíío tempo i due v t r t i c a l i , i p i u r i m o t i d a l 
mezzo, fien to i t i v i a , c i o é , fe tu t to i l con
torno , o tu t ta la circonferenza del quadra-
to fii levata; refteravvi un quadrato la cui 
^ ü i c e fark 5 , e che comiera foltanto di 25 
• i e' O^a non é punto forprendente che 
' qufrtrat? non fia p ^ m á g i c o , a t te foché i 

b. ¡cnie dei quadrato grande non erano 
nd.rizzat! e deftinati a f a re5nf t e í r a fomma , 

a vochequandofofreroprefi inter icon t u t t i i 
f m e numen che em iono Ic loro fette ce,. 
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le ; cosí che eíTendo ciafeuna muti lara di due 
ce l l e , ed avendo perduto due de ' loro numc
r i , ben íi pub credere , che i loro refidui 
non abbiano piü a farc r i f l e í f a f o m m a . M a 
M . Frenicle non s ' é voluto contentare, f e , 
dato che fia to l ta la circonferenza od i l con
torno del quadrato mágico , «d anche qua-
lunque circonferenza a piacere, c per fino 
diverfe circonferenze in un t r a t t o , i l qua
drato che refta non continuava ade íTcrewá; -
gico : la qual u l t ima condizione , non v ' h » 
d u b b i o , che rendea <\ueñ\ quadrati a d i smi -
fura piíi magici che m a i . 

I n ol tre egli ha voluto voltare o porre i n -
verfamente quefta condizione, ed ha cerca-
to come fare , che qualunque circonferenza 
prefa a piacere, ovvero anco diverfe c i rcon
ferenze foífcro infeparabili dal quadrato ; 
vale a d i r é , che egli ceífalTe d'eflere mág i 
co quando elleno foífer to l te , e pur c o n t í -
nualfe ad efferlo dopo tol ta qualunque del-
le r imanent i , A d ogni modo M . Frenicle 
non da una d i m o ñ r a z i o n e genéra le de' fuoi 
m e t o d i , e per lo piu fembra che egli n o n 
abbia altra guida che i l fuo tentamen . E* 
vero che i l fuo l ibro non fu pubblicato da 
l u i fleífo , né comparve alia luce fe non 
dopo la fuá m o r t e , c ioé nel 1^93. 

N e l 1703, M . Poignard , C a n ó n i c o di BruP-
felies , pubblicb un T r a t t a t o de' Quadrat i M a 
gici fu b! i m i . A v a n t i di l u i non s'erano fat-
t i quadrati magici fe non per ferie de' n u 
mer i natural! , che formavano un quadra
to ; m a i l S i g n o r Poignard v i fece due con-
fiderabili aggiunte di perfezione : cioé 10. 
I n luogo di prendere t u t t i i numeri che 
empiono un quadrato, per efempio , l i 36 
numeri fucceíTivi , che empierv.bbono tu t te 
le celle di un quadrato naturale i l cui la 
to é 6 , ei prende folaraente alt et tanti nu
mer i fucceíTivi , quante v i fono unita nel 
lato del quadra to , che in q u e í i o cafo fono 
fei ; e quefti fei numeri fol i ei l i difpone 
i n tal maniera , nelle trentafei ceüe , che 
niuno d i eíB fia ripetuto due volte nel rae-
defimo rango o filare, fia or izontale , o 
v e r t i c a í e , o diagonale : donde fegue , che 
t u t t i i ranghi , preíi per t u t t i i verfi pof-
f i b i l i , debboa fempre fare i ' ifteffa f o m m a , 
lo che da M . Poignard fí chiama progref-
fione ripetuta . 2 ° . I n vece d ' e í f e r e confi-
nato ed a í l r e t t o a prendere quefti numer i 
fecondo la ferie e fucceíTione dei numer i 
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t i a t u r a l i , c ioé in progreffione a r i t m é t i c a , 
ei l i prende parimenti in una progreffione 
g e o m é t r i c a , ed anche in una progreí f ione 
a r m ó n i c a . M a con queQe due u l t ime pro-
grcíTioni i l mágico deb'ce eíTerc ncceí íar ia-
mente differente da quel ch 'eg l i era : N e ' 
q u a d r a í i , erapiuti di numer i in progreffio
ne g e o m é t r i c a , e' conílfte in quefto , che 
i prodotti di t u t t i i ranghi , o filan fono 
cguali ; e neila progreffione a r m ó n i c a , i 
numeri di t u t t i i ranghi continuamente fe-
gnono quefta progreffione : ei fa de' qua-
o ra t í d i ciafeuna di quefte tre progreffioni 
r i pe t i i t e , 

Quefto l ibro di M . Poignard ha data oc-
caí ione a M . de la H i r e , d i r ivolgerc i fuoi 
penfieri a quefia materia ; ed ei lo fece 
<;on tal fucceffo , che pare che egli abbia 
poco men che compiuta la teoria de' qua-
dratt magici . —• Egl i pr ima confidera i qua-
drati i m p a r i : t u t t i i fuoi predeceflbri , su 
queft' argomento-, avendo trovata la cofiru-
zione de' quadrati pari di gran lunga la piu 
d i f f i c i l e ; per la qual cagione M . de la H i 
re riferba per 1'ultimo quef t i . Q u e í l ' eccef-
fo di difticolth. puo nafcere in parte di qua ; 
che i numeri fono prefi in una progreffio
ne a r i t m é t i c a . Ora in coteí la progreffione, 
fe i l numero de' te rmini é impar i , quello 
nel raezzo ha alcune propr ie ta , che poíTo-
po effere d ' u f o , e vantaggiofe \ per efem-
p i o , eífendo m o l t i p ü c a t o per i l numero de' 
Sermini della progreffione, i l prodotto é e g u a -
le alia fomma d i t u t t i i t e r m i n i . 

M , de la H i r e propone un m é t o d o ge
nérale per i i quadrati impar i , i l quale ha 
qualche fimighanza con la teoria de' mo t i 
corapof t i , cosí ut i le e feconda nella Mee-
canica. Siccorac queda contille nel deeom 
porre i m o t i , e nfolver l i in a l t r i piu fem-
p í i c i , cosí i l mé todo di M . d e la H i r e con-
fifte «el rifolvere i l quadrato che fi ha da 
co í l ru i r e , i n due quadrati f empüc i e p r i -
m i t i v i . Si dee confcffare tu t tavol ta , che 
non é del tu t to cosí facile concepire cote-
fii due femplici e p r i m i t i v i quadrati nel 
quadrato comporto , o p e r í e t t o , come in un 
moto obhquo 1' immaginarne un parallelo 
e perpendico'are. 

Son pone te un quadrato di ce l le , l a c u i r a -
djee é impari \ e. gr. 7 , e che le fue 49 
celle fían da crapirí i m á g i c a m e n t e con nume
r i , per efempio, ii p r imo 7 . I I Sig. de la 
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H i r e , per T u n a parte, piglía i p r ími fe í te 
numeri comineando dal l ' uni ta , e t e r m i 
nando colla radice 7 ; e per F a l t r a , 7 , e 
t u t t i i fuoi m u l t i p l i fin a 49 efclufivamen-
t e ; e ficcorae quefii fanno folo fei nume
r i , egli v'aggiugne o , con che fi fa que-
fia , egualmentc che l ' a l t ra , una progref
fione di fette t e r m i n i . 0 . 7 . 1 4 . 2 1 . 2 8 , 3 5 . 4 2 . 
Fat to c i b , colla prima progreffione ripetuta , 
egli empie i l quadrato delia radice 7 m á g i c a 
mente . A tal fine ei ferive nelle prime fette 
celle del pr imo rango o filare onzon ta l e , i fet
te numeri p ropof t i , con quel l 'ordine che g l i 
piace, pe rocché cib é affatto indifferente ; 
ed é a propofito di qu i o í íe rvare , che co-
teí l i fette numeri fi poffono ordmareo fchie-
rare in 5040 maniere diverfe n t l rango me-
defimo . L 'ord ine in cui fono coliocati nel 
pr imo rango o r i zon ta le , fia qual fi v o g l i a , 
é quello che determina i ! loro ordine in tu t 
to i l re f io . Per i l fecondo rango onzontale y 
ei mette nella fuá pr ima cel ia , o i l te rzo , 
o i l quarto , o i l q u i n t o , o i ! fefio numero , 
dal pr imo numero del p r imo rango , e dopo 
quello ferive g l i a l t r i fei nc l i 'o rd ine che fe-
guono . Per i l terzo rango orizontale , egl i 
oíferva 1' ifteíTo m é t o d o in riguardo al fe
condo, che o í í e rvb nel fecondo in riguardo 
al p r i m o , e si del r c í l o . Per efempio, íup-
ponete i l pr imo rango o filare orizontale 
r iempiuto dei fette numeri nel loro ordine 
naturale , 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . i l fecondo rango 
orizontale pub commciare o da 3 , o da 4 , 
o d a 5 , o da 5 ; ma in q u e f i ' e í e m p i o ei co-
mincia da 3 j i l terzo rango percib dee 

cominciare da 
5 , i i quarto da 
7 , i l quinto da 
2 , i l feílo da ^ 
ed i l fe t t imo da 
6 . I I principio 
de' ranghi che 
feguono i i p r i 
mo eífendo cos í 
determinato,gH 
al t r i numeri , 

ficcome gia oflervammo , debbono c fie re feri t-
t i n e ü ' ordine , in cui fian no nel p r i m o , 
procedendo vía via a 5 , ó , e 7 , e r i to rnan-
do a 1 2 , & c , finché ogni numero del p r imo 
rango t rovif i in ogni rango di f o t t o , fecon
do 1' ordine arbitrariamente fceito da p r i m a . 
C o n tal rnezzo, egli é evidente , che n i u n 

n a -
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numero* qual c V c i fia, pub eííere t i p é m o 
due volte nell' iftcíío rango o filare , e per 
confeeuenza che i ícete numen 1. 2. 4- W J -
eíTendoinciafcun rango debbon farc neceffa-
riamente la raedefima romma. 

Appar, da quefto cfempi.o, cheeíTendoIa 
difpofizione de'numcri nel pnmo rango fcel-

i - • 5 
5 6 

L'crdine de'numeri nel primo rango ef-
fendo determinato; fe nel principiare il Te-
condo rango, il fecondo numero 2, o 1' ul
timo numero 7 , fi fceglieffero ; in uno di 
cotcí l i cafi uno de' ranghi o filari d i agón al ¡ 
averebbc 1'irte fío numero coftantemente ri-
petuto , c neii'altro cafo, 1'altro diagonale 
sverebbelo ripetuto ; in confeguenza percib, 
o lJuno o 1' altro diagonale íarebbe falfo , 
quando il numero ripetuto fette volte non 
foffe per forte 4 , poiché 4 volte fette é egua-
le alia fomma di 1.2 .3.4.5.5.7. ed , in 
genérale , in ogni quadrato cortante di un 
numero impar» di termini in progreffione 
aritmética , uno de' diagonali farebbe falfo 
fecondo coterte due coí irurioni , quando il 
termine, fempre ripetuto in quel diagona
le , non fofle il mezzo termine della pro
greffione . 

Non é tuttavolta punto neceífario pren
dere i termini in progreffione ari tmét ica ; 
i m p e r o c c h é , fecondo quefto m é t o d o , fí pub 
coüruire un quadrato mágico di numeri quai 
íi voglia a piacere, o che fieno , o n o , fe
condo una certa 'progreífioae . Se fon© in 
progreffione aritmética , fara opportuno , dal 
método genéra le , cccettuarc coteíie due co-
ftruzioni , che producono una continua r i -
petizione del medeí imo termine, in uno de' 

diagonaü ; e folo valeríene nel cafo , 
ln cui cotefta ripetizione torrebbe al diago-

qual cafo aífoluta-
mentc non eífendofi da noi confiderato , 
quando computammo che il quadrato di 7 
poteva avere 20160 differenti coaruzioni ; 
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ta a piacere, gli altri ranghl fi ponno con
tinuare in quattro difFcrcnti maniere; e pe-
rb che il primo rango aver pub 5040 dívec-
fe difpofizioni, non vi ha raen d izo ido dí-
verfe maniere di coftruire Wqmárante mágica 
di fette numeri ripetuti. 

2, Í . 

6 i 7 

3 4 

egli é manifefto , che inchiudendoví cotefta 
cafo, e' ne avrcbbe a dismifura di pi í i . 

Principiare il fecondo rango da qualunque 
altro numero, falvo il fecondo e i'ultirao, 
non dee tuttavolta riguardarfi come una re
gola univerfale . Milita ella bene per il qua
drato di 7 , roa fe il quadrato di 9 , per 
efempio , aveífe da coflruirfi , e la quarta 
figura del primo rango orizontale veni í fc 
fcelta per la prima del fecondo , la confe
guenza farebbe , che i ranghi orizontali 
quinto e f e í t i m o comincerebbero altresi dall* 
ifteífo numero, che percib farebbe ripetuto 
tre volte nell' ifttífo rango verticale , c cau-
ferebbe dell' altre ripetizioni nel reílo . L a 
regola genérale adunque debb'eflfere conce
pita cosí : I I numero nel primo rango , 
fcelto per lo cominciamento del fecondo , 
abbia un tale efponente della fuá quota , 
cioé , l'ordine del fuo luogo fia tale, che 
fe ne fía tolta una unita, il refiduo non fía 
una giufta quota parte della radicc del qua
drato; cioé non poífa dividerla egualmente. 
S e , per efempio, nel quadrato di 7 , il ter-
zo numero del primo rango orizontale vie
ne fcelto per il primo del fecondo, ta lco» 
ñruzione fark giufta , peroché T efponente 
del luogo di quefto numero, cioé 3 , íottraén-
done 1 , cioé 2 , non pub dividere 7 ./C0S! 
puré fi pub fcegliere il quarto numero del 
mede í imo primo rango, p e r c h é 4 - 1 , c ioé 
3 non pub dividere 7 , e per ía íleífa ra-
gione il quinto, od il fefto numero poflono 
eíTere prefi : M a nel quadrato di 9 , ü quar
to numero del primo rango non fi deve pren-
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prendere , perché 4 — 1 , cioé 3 , divide 9 . 
La ragione di a u e í l a regola apnarira eviden-
Icaiente , dal confiderare in qual maniera 
fuccedono o n o , i r i t o rn i de 'medcf imi nu-
m e r i , prendendoli fempre nell ' i íUíTa manie
ra in ogni data ferie. E di qua fcgue, che 
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m e r i , nel propone efempio, crano 1. 2. 3.4. 
5 . 6 . 7 . qui fempre rimane i ! fecondo p r i m i 
t i v o , i cui numen 0; 7.- 14. 21. 28. 
35 . 42 . M . de !a H i r e procede qu l n c i r i ñ c í í a 
manie ra , che nei p r i m o ; e querto fí pub fi-
mi lmente co í i ru i re i n 20160 differenti gu i f e , 

p iu peche div i f ioni che ha la radice di un come contenendo i l medefimo numero d i 
quadrato da coftruirfi , tanto piíi di maniere 
differenti Ti ha di coftruirlo ; e che i p r i m i 
numen", cioé quel l i che non hanno d i v i f i o n i , 
come 5. 7. 11. 15. &.c. fono q u e l l i , i cui 
quadrati ammetteranno i l piü di variazione 
i n proporzione alie lo r quan t i t a . 

I quadrati c o f l r u i t i , fecondo que í lo rae-
todo , hanno alcune par t ico la r í proprieta , 
non richiefte o cérca te nel problema : I m -
perocché i nuraeri che compongono qu 
voglia rango parallelo ad uno de 'due diago-
n a l i , fono fchierati nelT i í k í í o ordine che 
i numeri componenti i l diagonale , a cui 
fono paral ie l i . E ficcome ogni rango paral-
lelo a un diagonale d e b b ' e í í e r e neceífaria-
m e n í c piíi c o r t o , ed avere piü poche celle 
che i l diagonale fleífo, con aggiugnervi i l 
parallelo corrifpondente che ha i l numero 
d i celle onde l 'a l tro decade dal diagonale; 
i nuraeri d i cote í l i due paralieli , col locati , 
per cosí d i r é , di r i n c o n t r o , o eQremo con 
c í l r e m o , tuttavia feguono ognor r i f te í fo or

dine che quel-
P r í m o P r i m i t i v o . | ¡ del diago-

^ nale: oltre che 
le loro fomme 
fono eguali: si 
che fono ma-
gici per un al-
tro c o n t ó . 

I n vece de' 
quadrati che 
abbiamo fin 
ora formati 
per ranghi o-
r i zon ta i i , fi 
potrebbe an
co forraarli 
per v e r t i c a l i ; 
i l cafo é i l rae-
deí i rao i n en-
t r a m b i . 

T u t t o quel 
che abbiamo 
fin ora detto 
riguarda foja

mente i l p r imo quadrato p r i m i t i v o , i cui 11 u-

Sccondo P r i m i t i v o . 
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t e rmin i che'1 p r i m o . La fuá coflruzione ef-
fendo fatta , ed in confeguenza t u t t i i fuoi 
ranghi facendo 1 ' iñcí ía fomroa , egli é ev i 
dente , che fe r e c h í a m o i due in u n o , sg-
giungendo infieme i numeri delle due celle , 
corrifpondenti de' due quadra t i , cioé i due 
numeri della prima di ciafcheduno , i due 
numeri d t i i a feconda, della terza , & c . c 
l i difponiamo nelle 49 celle corrifpondenti 
di un terzo quadrato; e'fara parimenti má
gico, perché i fuoi ranghi formati dal l 'addi-
zione d'cguali fomme ad eguali fomme , deb-
bo no n e c e í f a r i a m e n t e cífere eguali fra l o r o . 
T u t t o q u e ü o che r eña in dubb io , fié, fe 
coi l 'addizione delle celle corrifpondenti dei 
due p r i m i quadrati , tu t te le celle del ter-
z o , faranno, o n o , r iempiute i n cosí fatta 
guifa , che ciafeuna non folamente conten
ga uno de' numeri della progreffione da 1 
fin 3 49 , ma ancora , che quefio numero 
fia differente da quello di quaiunque del re-
fiante; lo che é i l fine ed i l difegno d e l l ' i n -
tera operazione. 

Quanto a c í o , deefi o íTervare , che fe nel-
la coftruzione del fecondo Quadrato P r i m i 
t i v o , fi é avuto cura nel pr inc ip io del fe
condo rango or izontale , di oíTervare un or
dine in riguardo al p r imo , differente da 
quello che f u o í í e r v a t o nella coflruzione del 
pr imo quadrato; per efempio, fe i l fecondo 
rango del pr imo comincia dal terzo t e rmi 
ne del p r imo rango , e d i l fecondo rango co

mincia dal quarto 
Quadratoperfetto . del primo, rango , 

come nell ' eferapio 
addotto anualmen
te fa ; ciafcun nu
mero del primo qua
drato fi pub combi
nare una volta , ed 
una volta folamen
te , per addizione 
con tu t t i i numer i 
del fecondo. E fic

come i numeri del primo fono qui 1 .2 .3 .4 . 
5. 6. e 7. e quell i de! fecondo o. 7. 14. 21. 28. 
35. 42. col combinarl i in q u e í h maniera , 

abbia-

24 32 40 4.8 7 8 16 
4 7 | ^ | t 4 | i 5113 31 (39 
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abbiamo t u t t i i nurneri nella P r o g r c ü i o n e 
da i a 49 , fenza che alcuno di effi fia n -
p e t u í o ; che é i ! perfetto quadrato magua 

propolio .. • . 3 ^ , • 
La neceíTita di coanure i due Qitadrat i 

P r i m i t i v i i» una maniera di í fcreoic , non 
i m pe di ice pun to , che ciafcuna deile 201Ó0 
co í i ruz ion i de i l 'uno fi poíía combinare con 
tutee- le z o i t í o coí l ruz ioni d e l l ' a U r o : in con-
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pe e diminulfce ía forza del d i íTolventc . Ve
di PRECIPITATO . 

MAGISTERO d i B i m u t h & una polvere 
fina , fatta con fe iogüere i l bismuth nello 
fpi r i to di ni t ro t e verfandovi fopra deil5 acqua 
faifa , che precipita ¡1 M a g i j h m al fondo . 
V e d i BISMUTH. 

MAGISTERIO d i Piombo, é una polvete 
fina, fatta con difciorre i l faccharum fatur-

feguenza percib 20160 rnolt iplicato per fe ni in aceto dif t i l la to , e pofcia precipitaa-
mecklimo , che fa 406425600 , é i l no m e - dolo con ol io di t á r t a r o / ? e r V e d i 

PíOMBO . i 
MAGISTERIO , fi ufa anco parlando d i 

r e í i n e , o di e ñ i a t t i refinofi di fcammonea, 
di jalappa, d i t u r b i t h , & c . che fi fan con 
difciorre la materia neilo fpir i to di vino , 
e p rec ip i t ándola con acqua .. V e d i RE
S I N A . . 

I I Signor Boyle crede che la propria n o -
zione di un Magifterio confuía nella prepa-
razione di un corpo , per c u i egli é to ta l 
men te , o almeno i n gran par te , m e r c é d i 
qualche giunta eftranea , convert i to in un 
corpo di fpezie dif íerente : come quando i l 
ferro od i i rame é convert i to in crif tal l i d i 
M a r t e , e di Venere , 

M A G L I A , fi applica primariamente ai 
van i deile re t i , o d i altra opera re t icu-
iare 

Cott í t di MAGLIA , un ' armadura difenfi-
v a , fatta di fil di ferro inte i luto a guifa d i 
rete .. Ant icamente fi portavano anco deile 
camicie di maglia. fotto ¡ ' ab i to , pe rché fer-
viifero di dsfeía contro le fpade j e i pu* 
gnáü . Leggiamo- anche i n alcuni A u t o r i , 
guanti d i maglia. , 

MAGLIA , fi prende anco per un anello 
o cerchietto di ferro ; donde i l giuoco del 
palla-maglio , da pal la , e maglia , cioé i l 
rotondo anello , per c u l la palla ha da 
paffare.. 

M A G L I O , una fpezie d i mar te l lo , fatto 
di legno, moho, in ufo appo gl i artefici che 
lavorano con un f c a l p e ü o , come gl i fculto-
r i , i m u r a t o r i , ed i tagl iapietra, i i mar td -
lo o magl io .á t ' quali é ordinariamente r o t o n ° 
do ; ed 1 legnajuol i , i lavorator i di rimef-
fo &c. . che. 1' ufan quadrato ». V e d i M A 
T E L L o . 

M A G M A , M A F M A , appreíTb i C h i m i -
ci & c . 1c fecce, od i recrementi d ' u n un-

11 nume 
ro deile difFerenti co í l ruz ioni che far fi pof-
fono del Quadrato Perfetto ,, che q u l confia 
dei 49 numer i dclla progreffione naturale . 
M a avendo noi gia o í ferva to che un Qua
drato P r i m i t i v o di fette numeri r ípe tu t i puo 
avere piü di 201Ó0 diverfe coí l ruz ioni , i l 
numero 40Ó425600 fara a dismifura infer ió
le a poter efpriraere tutte le poífibili co í l ruz io 
n i di un y a í t n o Quadrato Mágico dei 49 p r i -
m i numeri . . 

Quanto ai Quadrat i p a r í •> ei l i cofirulfcc-
come gl' i m p a r i r per vía ái á u e Q u a d r a t i p n -
m i t t v i ; ma la coflruzione de 'p r / 'w / í /w é d i f -
ferente in genéra le , , e pub eíferlo in un gran 
numero di gu i fe ; e co t e í l e differenze gene-
ral i ammettono un gran numero di particola-
r i variazioni , che danno a l t rc t tante d i ñ e -
ren t i co í l ruz ioo i per lo fie fio quadrato pari 
A p p c n a fembra poflibile determinare e ía t ta-
mentc ,, quante differenze gcnerali v i pof-
fono eífere tra la. cofiruzione de' quadrati 
p r i m i t i v i d' un quadrato parí e di un impa-
r i ; né quante part icolan vanazioni ciafcuna 
general differenza poífa ammettere : ed 
ín confeguenza. noi. fiamo ancor, lontani af-
fai dal poter determinare i l numero deile 
differenti. cof i ruzioi j i di cutti quelli che 
fi poíTono fare per mezzo de' quadrati p r i 
m i t i v i . 

M A G I S T E R , un t i to lo che trovan fre-
quentemente neile fcritture anticho ; e vuo l 
additare. che la pfcríona che por tava lo , era 
arrivata a qualche grado d'eminenza in [cien-
tía al iqua prafertim literaria . 

N c g ü ant ichi t e m p i , quelli che noi c h í a -
n^umu Dottor i eran chiamati M ^ / / ? r i . . VcdL 
D O T T O R F . , GR ADO , 6 M ' A S T E R .. 

M A G I S T E R I O y M a g i f i m u m , n e l l a C h i -
una fimlTima: polvere fatta per v ia d i 

" 021006 e d i precipitazione \ ovvero un 
1 eciP1tato, di qualche foluzione fatto per guento , che rimangono- dopo che; tut te l e 
mekm di un fale y 0 &wtx0 corp0 ? c\-^ rom» parir piís. íluide. fono fpremute . 
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M A G N A A r t e r i a , TifteíTa che 1' aoria . 

V e d i AORTA . 
MAGNA Char ta* , la Carta grande á d \ c 

L i b e r t a , o de 'Pr iv i legj accordati nel l ' anno 
nono d ' A r r i g o I I I . e confertnati da Edoar-
do I . V e d i CHARTER . 

* L a ragione cü ella e chtamata Magna , 
o grande , J i ¿ o a cagione d e l í eccellen-
za delle leggi e delle l ibertadí j o perche 
v i f u un al tra Carta f i ab i l i t a con ejfa , 
chiamata Charta de Fore í la , che delle 
due era la minore; o perche ella contene-
v a p i i i che quai ft voglia altre Carte ; 
od a cagione delle guerre e delle turbolen-
ze infarte nel fa r la invalere ; o della gran
de e notabile folennith nel denunziare 
fcomuniche contro gV infrattori d i effa . 

La Magna Charta fí pub diré che der iv i 
Ja fuá origine dal Re Edoardo i l Confe íTore , 
che accordo diverfe l iberta e p r i v ü e g j , ei-
XMÜ ed ece l e f í añ i c í , per carta , o patente . 
L e ftefife , ed ^alcunc altre furono p u r é ac-
cordate e confermate dal Re A r r i g o I . con 
una r inomata Charta magna , i n oggi per-
d u t a . Ed i fnoi fueceffon, i l ReSte tano , i l 
Re A r r i g o I I . cd i l Re G iovann i , confer-
xnarono le medefirae o le r i t r a t t a rono : roa 
queft 'u-kimo Principe violando la fuá car ta , 
x Baroni prefer i ' a r m i , cd i l fuo regno ter
m i n ó in fangue. A r n g o I I I . che g l i fucce-
d e t t e , dopo aver procurato che ñ íacuTe un' 
inquif iz ione da dodici uomin i in ciafeuna 
p r o v i n c i a , quai liberta d ' I ngh i l t e r r a v i f f-
fero ne! tempo d' A r r i g o I . accordo una 
N u o v a C a r t a , ch1 é la prefente Charta M a 
gna ; c u i diverfe volte egli eonfermb , ed 
altrettante di nuovo la ruppe : íln a tanto 
che , nel 37o. anno del fuo regno, fi porto 
nella Sala d i W e f t m i n í l e r , dove al laprefen-
za de 'nobi l i e d e ' V e f c o v i , eoo cándele ac-
cefe nelle lor mani , fu letta la Magna Char
t a , in tu t to i l frattempo ponendo i l Re 
la mano fu! fuo petto , cd alia fine folen-
nemente giurando di oífervarc fedelmente e 
inv io lab i lmentc tut te le cofe in cífa conie-
nute , per quanto egü era un uorno , un 
C r i í l i a n o , un Soldato ed un Re . A l lo ra i 
Vefcov i eü infe ro le loro cánde le , g i t t an -
dole ful fuo lo , efclaraando, cosí fia eftiato 
c puzzi eolui f i l quale wasgredi íce quefta 
Carta . 

L a Magna C h a n a é !a bafe dellg leggi o-
á d l e . l ihcc iad l I n g l e f i . V s d i LEGGE- & STA-
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TUTO . Fu giudicata e fíe re d i tanto benefi-
zio ai Sudditi , ed una legge di tanta cqu í -
ta , in comparazione di quel'e ch' erano p r i 
ma in ufo , che i l Re Enrico , per accor-
dar la , ebbe i l 15o. foido di t u t t i i beni mo-
b i l i , si temporali che fpi r i tual i . — I l 
Cav. Edoardo Coks oíferva che la M a 
gna Chana é í h t a piíl di 30. volte con-
í t r m a t a . 

M A G N E T E . Ved i CALAMITA. 
MAGNETE in Chirnica , MAGNES Arfeni -

calis , dinota una mi í iu ra di parti eguali d* 
arfenico, di z o l f o , e d ' a n t i m o n i o , ftempe-
ra t i aíTieme fopra i l fuoco , e condenfati a 
maniera di p ie t ra . E i l ' é un cauflico lene , 
che fu ¡ n v e n t a t o da Angelo Sala. — Ha i l 
nome di Magnete, pe rché fi crede, che col 
portarlo nel tempo de' morbi mal ign i , pre-
fervi chi lo porta dali ' infezione , mercé d i 
u n ' a t t i v i í a m a g n é t i c a . 

M A G N E T I S M O , MAGNETISMOS, é la 
quali ta o la coftituzione di un corpo , e de* 
fuoi p o r i , per k quale egli é refo m a g n é 
t ico . V e d i CALAMITA. 

T r o v a f i , che i l Magnetismo k u n z z t ú v h ú . 
tranfuoria , capace d' ef í t re prodotta , e d i 
be! nuovo rfitlrmta. Ved i POLO. 

Le leggi del MAGNETISMO fono fpoíle dai 
Sig. W h i l l o n nelle propofizioni feguenti . 
IO. La Calamita ha un' a t t ra t t iva , e una 
di re t t iva v i r t u , infierne unite ; laddove i l fer
ro tocco da effa, ha foltanto la prima : cioe % 
la Calamita non idamente attrae g ' i agni 
e le ü í n a t u r e d'acciaio , ma l i dirige a ccr-
íi dif íerenti angoli-, r ifpettieamente alia fuá 
propria fuperfizie' ed a l fuo affe : laddove 
i l ferro í o c c a t o con eíía , poco o niente p iu 
di potere acqui í ia , che quel di attraerli , 
ru t tavia comportando ch-e giaeciano diílefi^ 
o fíieno perpendicolari aüa fuá fuperfizie ed 
a' fuoi orH in t u í t i i iuoghi , íetiza alcuna 
tale fpesia! direzion-e. 

2o. N é le piu for t i né le piu grandiC?-
lamite danno un ÍOCCO di re t t ivo migl iore 
pgli aghi , di quel che glie lo dieno le ca
lamite di minor mole , . O' di piu debole at-
t i v i t a : a che s? aggiuoga , che fendovi due 
quali ta m tut te le caberme , una d ' a t t ia -
z-ione, T ahra di direzione \ niuna delle due 
dipende dalla forza delf altra , nfé fono v i -
cendevolmente a ¡^omento !' una deila forza 
dc i r altra . 

j0v Ls viftíí awratiiva dalle Cal'amte. 
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del f e r ro , grandemente accrefce o d i m i n ü i -
fce i l pefo degli aghi su la bilancia , anzi 
foverchia coterto pefo, e foftiene degli a l t a 
pefi i n aggiunta : mentre la v i r t u diret t iva 
ha mol to minore effetto Gaffendo per ve-
r i t a , cosí bene come i l P. M e r f e n n o , e i l 
Do t to r Gilberto , voghono che non ne ab-
bia veruno affatto ; ^na s ingannano : i m -
perocché i l S i g . W h i í l ^ n t rovo con replica-
te efperienze íopra aghi g r a n d i , che dopo i l 
tocco pefavano meno di prima . U n o di 
4 5 8 4 i g r a n i , ne perderte 2 | grani dopo 
d'efifere ftato toccato; ed un al t ro di 
grani di pefo non ne perderte meno d i 14 
g r a n i . 

4 o . E ' probabile che i l ferro confifta quafi 
totalmente di particelle attratt ive ; e la ca
lamita di at t rat t ive e direttive infierne; m i 
ñ e probabilmente con altra materia etero-
genea , pe rché non é ftata ancora purgata 
col fuoco, come .lo é flato i l f e r ro : e di qui 
forfe provien la ragione , perché i l ferro , 
dopo d' eífere í la to toccato dalia ca lami ta , 
folleva mol to maggiori pefi che la calamita 
che lo toccb . 

5 ° . La quantita e direzione delle potenze 
magnet iche , c o m u n í c a t e agli aghi , non é 
propriamente , dopo una tale eomunicazio-
n e , da rifonderfi nella ca lami ta , che hada 
to i l tocco , ma nella bonta dell ' acciajo 
che lo riceve , e nella forza , e pofizione 
della calamita terreftre, alia cui fola influen
z a , cotefti aghi fono i n apprefíb foggetti e da 
jiei d i r e t t i : d i maniera che t u t t i g l i aghi di 
quefla fatta , fe fon b u o n i , íi movono con P 
ifteífa forza , e f i dirizzano a l l ' ifteflo ango-
| o ; da qualunque calamita ( p u r c h é buona) 
che fieno ftati a v v i v a t i . N é pare che i l toc
co operi mol to p iu ne' cafi magnetici, che 1' 
a t t r i to ne' cafi elettr ici 5 c i o é , é da diré che 
i l tocco ferve a fregar v ia certe particelle 
o í l r u e n t i , che fono attaccate alia fuperfizie 
dell' acciajo, e ad aprire i pori de' corpi toc-
ca t i , e si fare Arada al paífaggio ed aU'ufci-
â di quegli e f f luv j , che o c c a í i o n a n o , od a-

jutano le v i r t u delle quali pa r l i amo. Q u i n -
p P\§Ua i l W h i f t o n m o t i v o d ' o í f e r v a r e , che 
|a vir tu direttiva della calamita fembra ef-
ier meccanlca e provenire dagli effluvj ma
gnetici , che le circolano continuamente d' 
m t o r n o . 

6 ° . ^ aíToluta v i r t u a t t ra t t iva di diverfe 
calamite á r m a t e , é5 etmis Parihí, a nú-
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fura della quan t i t a , non de' loro d i a m e t r í , 
n é delle loro folidita , ma delle fuperfizie del
le calamite-, ovvero i n proporzione duplica
ra de' loro d i a m e t r i . 

7o, La v i r t u delle buone calamite non á r 
m a t e , non differenti fenfíbi lmente nella for
za , fimili nella figura e nella pofizione, ma 
ineguali nella magnitudine , é t a l o r u n p o c o 
piü grande, talor alquanto minore , che i n 
proporzione de' lor diametri fimili. 

8 ° . L a calamita attrae g l i aghi che fono 
ftati toccati , ed a l t r i che ftati no l fono , 
con forza eguale, a diftanze ineguali ; c ioé 
fendo le diftanze una verfo V altra come 
5- a 2. 

9 ° . Ambedue i Poli d i una calamita at-
traggono egualmente g l i a g h i , finché f o n o , 
quantunque afpramente, tocca t i : allora é fo-
lamente che un polo principia adattraere un 
capo de l l ' ago , e rifpignere 1'altro: b e n c h é 
i l polo rifpignente attraera tut tavia anche 
egli mediante i l contatto ; e talor anche a 
diftanze ma p icco l i í f ime . 

10. La virt í i a t t ra t t iva delle calamite ^ 
nella lor f imile pofizione verfo g l i aghi m a 
gnetici , ma i n differenti diftanze da e í f i , é 
i n proporzione fefquiduplicata delle diftanze 
delle lor fuperíicie dai lor aghi reciproca
mente , ovvero come le medie proporziona-
l i t ra i quadrati ed i cubi di cotefte diftan
ze reciprocamente ; ovvero come le radici 
quadrate delle quinte potenze di cotefte d i 
ftanze reciprocamente . Cos í V a t t iv i t a ma-
gnetica d 'at trazione , a due vol te la diftan-
za dalla fuperficie della calamita, é tra una 
quinta ed una fefta parte di cotefta a t t i v i t a 
nella pr ima diftanza. A tre volte la diftan-
z a , la detta a t t iv i t a é tra la decimaquinta 
e la decima fefta par te; a quattro volte la 
diftanza 1'attivita é trentadue volte a l t re t -
tanto piccola , ed a fei volte la diftanza , 
c t tantaot to volte altrettanto piccola. Dove 
é da no t a r f i , che le diftanze non fono pre-
f e , come nella legge della g rav i t a , dal cen
t r o ; ma dalla fuperficie: ogniefperienza af-
licurandoci , che 1' a t t iv i ta magnética rif ie-
de p r inc ipa lmente , fe non totalmente nelle 
fuperficie delle calamite, e del f e r ro ; fenza 
alcuna particolar relazione ad a lcuncent ro . 
La proporzione qu i efpofta fu determina-
ta dal Signor Whi f ton , dopo un gran nu 
mero di efperimenti del Signor Hauksbee, 
del D o t t o r Brook T a y l o r , e di l u i ' medefi-

D d m o . 
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m o . N e mifurarono la forza con le corde 
cli quegli archi , co' quali la calamita, a 
díverfe diftanze , t i ra l ' ago fuori della na
tura l fuá direxione , alie quali corde ( fle
c ó m e egli ha d imof l ra to ) e l l ' é fempre pro-
porzionale . E g l i ce ne da i numer i preí i 
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dalle fue piu aecurate prove , nella T a -
vola feguente , mettendo le mezze corde, 
od i feni di coteíH mezzi archi d i declina-
zione , per le veré mifure della virt í i del 
Magnetismo, 

V i / l a n z a 
i n oncie. 

20 -
14 f" 

12 ~ -
11 ¥ 
10 

9 i -

Grad i d1 in" 
dinazione. 

S in i d i 
archi . 

Rat , fcfqui-
dupl . 

— 179—'— 466 

— 8 6 9 7 i 138 

i i 0 . U n ago inc l ina to r io , o fia immer -
lentef i , di un raggio di fei p o l í i c i , e di una 
hgura p r i smá t i ca o cil indrica , quand' ofcilla 
lungo i l meridiano magnético , qu i com-
pic , ogni mezzana vibrazione i n circa 6'' ov-
vero 3 6 9 " e d ogni piccola ofcillazione i n 
circa - o v v c r o 330'"; e 1'ifteffa fpezie 
d ' a g o , lungo quattro p i e d i , fa ogni mezza-
na ofcillazione i n circa 24", ed ogni piccola 
i n circa 22". 

12o. L ' a t t i v i t a o v i r t u intera ¿ ú Magne
tismo i n quefta noí l ra regione, i n quanto af-
fetta g l i a g h i lunghi un piede é a quella della 
gravita quaíi come 1 a 300. ed i n quanto affet-
ta aghi lunghi quattro piedi , come 1 a 600. 

13o. L a quantita della v i r t u magnética ^ 
accelerando i l medefimo ago i r a m e r g e n t e í i , 
fecondo che ofcilla i n d iver í i p iani v e r t i -
cali , é fempre come i co-fini degli angoli 
fa t t i da coteíH p i a n i , e dal meridiano ma
gnético , preíi su 1' orizonte . Cos í fe noi cal-
colar vorremo la quantita delle forze nelle 
fituazioni orizontale e verticale degli aghi a 
Londra j troveremo che queft' u l t ima ( la 
verticale ) negli aghi lunghi un piede , é , 
alia forza intera lungo i l meridiano magné
tico ^ come 9 0 a 100 j e negli aghi lunghi 
quattro p i e d i , come c)66j a 1000 : laddo-
ve nella pr ima ( / ' orizontale ) 1'intera forza 
negli aghi lunghi un piede , é come 28 a 
100; e ne ' l ungh i quattro p i e d i , come 1560, 
a 10000. D a l che fegue , che la v i r t u od 
a t t i v i t a , da cui fon governati g l i aghi o r i -
zontal i i n queffce noí l re pa r t í del mondo , 
non é fe non un quarto della v i r t u , da cui é 
moífo T ago incl inator io , 

Quind i puré , d a t o c h é 1' ago orizontale 
fia moífo foltanto da una parte della v i r t u , 
che move 1' ago inc l i na to r i o , e che quefto fo-
lamente s'addirizza ad un certo fito del l 'or i -
z o n t e , perché cotefto fito é i l pih da pref-
fo alia fuá or ig iña le tendenza , d 'ugni fuá 
fituazione, a cur di tendere g l i fia permef-
fo j ogni vo l t a che l 'ago incl inator io ftara 
efattamente perpendicolare a l l ' orizonte , 1' 
ago orizontale non riguardera un punto della 
boífola piu tofto che un a l t r o , ma s'aggire-
ra per ogni verfo incer tamente . 

14o. I I tempo dell ' ofcillazione e v ibra
zione , si negli aghi i n c l i n a t o r j , come ne-r 
g l i or izonta l i egualmente b u o n i , é come la 
loro lunghezza direttamente , e 1' attuale 

punt i lungo loro archi ve loc i t á de' loro 
fempre eguale. 

Percib g l i aghi magnetici fono cetcr'ts pa-
r ihus , m i g l i o r i quanto fono piu lunghi ; c 
cib nel l ' iíleífa proporzione colle loro lunghez-
z e . V e d i AGO . 

15o. La té r ra , fopra la quale ab i t iamo, 
rinchiude dentro di sé una vafla calamita 
sferica , a lei concén t r ica , . che ha i fuoi pro-
prj p o l i , i fuoi m e r i d i a n i , e tu t to l'equatore , 
e paralleli ^ ed é dell ' ifteíía affatto general 
na tu ra , che fono quelle delle, piccole terric-
ciuole ( te r re lU ) o fiasferiche calamite, pof-
fedute da m o l t i de' noftri Curiofi . 

_ IÓ3. L ' a t t i v i t a di una buona terrella , o 
di una calamita sferica , i n quanto ella af-
fetta un ago lungo un piede , é eguale a l 
ia potenza magnética di cotefta interna cala
mita i n circa l ' i n te rva l lo di due e mezzo , 
o tre diaraetri da tal calamita. Dalla qua

le 
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le confiderazlone, la quantita dell ' a t t r ado -
ne mapnetica, a tutte le di í tanze deila La~ 
to/te0interna , per aghi lunghi un piede, 
f i pub determinare; e da la medefima con-
fiderazione appare, che i l d i á m e t r o d ique-
ñ a interna calamita é circa i i 5 o m i g h a . 
A l che é daaggiugnere, che avendo i l Cav . 
N e u t o n dimoftrato , che la potenza della 
oravita va í cemando dentro la t é r ra , ed e 
fv i minore , che fulla fuá íuperfizie a un 
dipreflb, nella proporzion della fuá maggio-
re vicinanza al cen t ro ; la vir t í i magnética a 
due mi la novecento migl ia d i diftanza da 
n o i , e quafi mi l le e feffanta dal centro del
la té r ra y che é | ^ della potenza della gra
v i t a q u i , fara alquanto piu grande che la po
tenza della gravita l i : I I qual l im i t e me-
r i t a la no í t ra attenzione y eí íendo la g r a v i 
ta piu forte che i l magnetismo da una ban
da , e piíi debole da l l ' a l t ra ; i n t end iamo, m 
quanto ella affetta aghi di un piede di d iá
met ro . A l qual l im i t e adunque, almeno v i -
c i ñ o a' pol i magnetici , u n f e r ro , lungo un 
piede , fara due volte altrettanto pefante , 
e cadera due vol te piu p r e í l o , che ogni a l -
t ro corpo naturale , c ioé , per i 'un ione di 
eotefte due eguali potenze , gravita a ma
gnetismo ; e per confeguenza, al di fopra di 
un ta l l i m i t e , un ta l ferro fara men che due 
v o l t e al t ret tanto pefante; al di fotto , p iu 
che due volte al tret tanto pefante, che qua-
lunque altro natural corpo. V e d i GRAVITA', 
PESO , & c . 

17o. L a calamita interna della t é r r a non 
s'attiene , o non é fiffata alie part i noflre 
fuperiori , ma é mobile rifpetto ad effe, 
ed at tualmente rivolgefi full aífe della té r 
ra da Levante a Ponente i n un certo perio
do lungo di tempo ; ficcome appare, fuor 
d'ogni contradiz ione, dalla variazion cortan
te delP ago orizontale verfo Ponente; non men 
che dal regolare aumento dell ' inclinazione 
áell' ago i m m e r g e n t e f í . 

^La fola maniera di rendere quefto m o t o , 
cloé quefta variazion , poffibile ed i n t e l l i -
gibile ( per f e r v i r m i delle parole d e l l ' H a í -
•̂ Jo ) ¿ fupporre ch' ella g i r i attorno del 
centro del globo , avendo i l fuo centro di 
gravita fiofo ed immobi le ne l l ' ifteffo c o m ú n 
centro della térra . Quefta mobile interna 
luperhzie dee parimenti eífere fciolta e d i -
itaccata dalle parti efterne del globo , che 
po t remmo nguardare come i l gufcio , l 'al-
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tra come i l núc leo , od i l globo in t e r io re , 
con un mezzo fluido i n fra due . Ora dal 
muoverfi della variazione i n verfo Ponen
te , egli é manifefto, che i l predetto núc leo 
non é precifamente arr ivato a l l ' ifteííb gra
do di velocita che han le parti eíleriori del
la t é r ra nel lor diurno r ivo lg imento , ma 
cosí da preí ío la pareggia, che i n trecento 
e feífanta cinque r ivo luz ioni , la differen-^ 
za é a mala pena feníibile \ e probabilmen-
te la cagione n ' é quefta , che V impulfo , peor 
cui fu impre í fo i l moto diurno fulla t é r r a , 
fu dato alie parti efterne , e i nd i comuni -
cato alie interne . 

18o. Quefto magnete o quefta calamita i n 
terna ha un polo cén t ra le verfo i l N o r d , 
della natura de' pol i della noftra ordinaria 
calamita j ma i l fuo polo meridionale non 
par che fia cén t ra le , ma piuttofto circolare , 
e i n oltre ad una grande diftanza dal polo 
meridionale della t é r r a . 

1 9 ° . I l polo magnético fettentrionale é ora 
fituato verfo la lati tudine di 76. gradi ^ ; 
cioé 13. gradi j dal polo ár t ico del!a térra , 
e circa 30 gradi a levante dal meridiano d i 
Londra . 

20o. I I polo magnético circolare auftfale 
ha i l fuo cen t ro , od i l polo c é n t r a l e , a u n 
dipreífo nel parallelo di 60 gradi j e i n u n 
meridiano che paífa lungo la cofta o r i é n t a 
le di Borneo , circa 117. gradi a Levante 
di Londra : i l fuo raggio é par imenti un 
arco di ut^ circolo grande , d' in torno 4 4 . 
gradi . 

21o. I I moto r ifpet t ivo della calamita i n 
terna , o la ve loc i ta , v . gr. del fuo polo bo-
reale, appar che fia 27. gr. o m i n . i n 144 
ann i , cioé piíi d i un grado i n cinque an* 
n i i coficché fa una intera r ivoluzione i n 
1920 a n n i . 

Quindi come i l numero de'gradi nel r i 
vo lg imen to diurno della t é r ra fuperiore , é 
al numero de' g iorn i nella r ivoluzione del
la calamita interna , cioé , come 1. é a 
700000 , cosí é i l moto r i fpet t ivo di que
fta calamita da Levante a Ponente al real 
moto della t é r ra fuperiore da Ponente a Le
vante ; o per parlare r i g o r o í a r a e n t e , cosí é 
la differenza de' loro m o t i da Ponente a Le
v a n t e , all1 infero moto della té r ra fuperio
re per Pifteí íb ver fo . Laonde queft'efterna 
determinata t é r r a ha comunicato gia qua í i 
t u t t o i l fuo moto alia calamita interna , e 
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non pub comunicare di pih che quefta dlf-
ftrenza del loro moto , e ció í o l amen te i n 
un termine indefinito d ' ann i ; o v v e r o , i n a l -
tre parole , quefto moto reale interno non 
pub eífere m a i la fe t t eccnmi l le í ima parte 
piíi veloce di quel ch' egli é al prefente. 
Quefto interno moto adunque comincib fin 
dai principio del moto diurno della t é r ra 
íuper iore ; ed é proceduto via via fempre 
piíi prefto , me rcé la comunicazione di co-
tefto moto per mezzo al fluido in te rmedio . 
Po iché per tanto Tazione , e la reazione 
fono eguali , e tendono a part i con t r a r i é , 
queí la calamita i n t e r n a , cosí accelerata dal
la parte í u p e r i o r e , debbe aver í n f i e m e m e n -
te ritardata queíla nofira fuperior t é r r a , ed 
averne reía vieppiu lenta la rotazione d i 
urna . Queft'accelerazione da una par te , e 
quefio ritardamento dall ' altra , forza é che 
fia flato aífai grande ful bel pr incipio del 
mo to diurno , quando la differenza del loro 
mo to era eguale a l i ' ifleííb moto i n f e r o , e 
debbe avere fcemato fempre dappoi . A l i a 
qual cagione probabilmente deeíi quell ' ac
celerazione del moto delía luna i n riguar-
do a quel della té r ra , dopo i l tempo degü 
an t ich i A f l r o n o m i , pr ima oíFervata dal Do t -
t o r Ha i l ey , ed abbracciata dal Cavalier 
N e u t o n . E la medefima confiderazione fem-
bra fuggerirci un m é t o d o , per determinare V 
eta del mondo j impe rocché fe foíTero note 
le proporzioni della quantita di materia ne í -
la parte fuperior della t é r r a , a l l ' interna ca
lamita , con la tenacita del fluido in terme
dio , & c . íi potrebbe gire rndietro dalla no-
l a differenza della lor velocita i n o g g i , e 
trovare co teñe di í íerenze e quanti tadi iflef-
fe di m o t o , a priori , i n turte Teta pafla-
te.; o fe la velocita della pr ima rotazione 
diurna della té r ra fuperiore fofíe n o t a , po-
t r e m m o geo rae t r r camcn íe determinare a prio
r i , da quanto tempo i n qua fia quefta ro
tazione cominciata , o quanto fia antica 
la noflra t é r r a . V e d i TERRA y MONDO, 
& c . 

22o. L a variazione degli aghi magmt i c i , 
d a i r A z í m u t h de 'meridtam della calamita i n 
terna ; é dir ivata dalla differenza della for
za delle diverfe par t í della luperfizie dell ' 
interna calamita ; la quale non potendoíi 
eonofeere fe non dall ' efperienza, cotefta va
riazione non pub anticipatamente determi-
warfi , fe non fe dove fi diano buoni í i* 
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feontri , di quant' ella é flata un tempo ; 
e í lendo probabile , che r i t o rn i come i n g i 
ro , e ch' ella fara la fleífa i n un qualche 
anno della pro í í ima o feguente r ivoluzione 
della calamita interna , che flata é nel fimi-
le corr i fpondeníe anno di una primiera an
tecedente rivoluzione , od ella fleífa averk 
un r ivolgimento i n 1920. anni a un d i -
p r e í f o . 

23o. I due fiffi pol i magnetici, nella no
flra té r ra fuperiore , pr ima in t rodo t t i dal l ' 
H á l l e l o , come neceífarj per ifpiegare V i r re -
golarita della variazione dell ' ago orizontale 
dai meridiani della mobile calamita interna , 
non par che abb íano alcun giufto fondamen-
t o i n na tura ; irregolaritadi fimili t rovando-
íi nelle ordinarie t e n d í a , o fia calamite sfe-
r i c h e ; e meglio fpiegandofi dalla compofi-
zione delle calamite , le quai t roviamo chs 
han par t í d i differenti gradi di purita , d i 
fo rza , e di perfezione : cosí che dove le 
par t i fon piu deboli del f o l i í o , le part i v i -
cine piu for t i prevalgono , e t irano 1' ago 
per quel verfo : non gia pero che la nozio-
ne infinuata dal Do t to r Gilber t , delle par
t i p r o m i n e n t i , e depreífe nelle calamite , non 
pofía aver qualche luogo , e credere che cih 
pur contribuifea alquanto a t a l i v a r i a z i o n i . 
V e d i VARIAZIONE, 

Quanto alie cagiom del MAGNETISMO , 
od alia maniera i n cui quefli Fenomeni del
la calamita fon p r o d o t t i , non abbiamo per 
anche alcuna ipotefi che le fpieghi adequ?¿-
tamente . — Plutarco d ice , che la calami
ta ai trae i l f e r ro , con mandar fuorí alcuni 
effluvj fpir i tual i , da' quali effendo 1' aria 
contigua aperta ed mcalzata o a quefla o a 
quella parte , fofpinge di nuovo queíla cht 
é contigua ad effa ; e si venendo i" azions 
comunicata in torno , i l ferro é protrufo : 
ma cib v í en eontradetto dali ' azione della 
calamita vigorofa egualmente nel vacuo , 
che neU'aria l ibe ra . — A l t r i degli antiebi 
a t í r ibu i feono f azione della calamita ad un5 
anima che 1' avviva ^ ed al t r i a non so qua
le fimpatia tra g i i effluvj del f e r ro , e quel i i 
della ca l ami t a . 

L 'op in ione che principalmente fra i mo-
derní prevale , é quella di Des-Cartes, fofle-
nuta da Malebranche, da Rohault , da Re-
gis , & c . ed a m m e í í a i n o h r e , e conferma-
ta dal Signor Boile , & c « Suppongono, che 
v i fia una materia f o t t i l e , impalpabi le , ed 

iavi-
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m v i f i b i l e , ícanel la ta , o f l r i a t a , la quale fcor-
re di continuo dai pol i del Mondo : e che 
circolando attorno della t é r r a , ne piam de 
m e r i d i a n i , rientra nel polo oppoí lo a quel-
l o , da cui é ufc i ta , e paffadi nuovo per h 
pol i paralleli al fuo aíTe : che a ca amita 
ha due poli cornfpondenti a quell i della t é r 
ra e che da quefti eíce una materia f imi le 
alia poc'anzi mentovata : Che queíla ma
teria entrando ad uno de' p o l i , da l ' i m p u l -
f o , per cui i l ferro tende alia calamita , e 
produce quel che chiamiamo attrazione . 
Ora oltre la materia magnética rientrante ne' 
pol i della calamita , ve n' é fempre una cer
ta quant i t a , che circola attorno della cala
m i t a fteíTa j e che compone quafi un vó r t i 
ce at torno di effa. L o fpazio i n cui quefta 
materia f i move , é la sfera d' a t t iv i t a della 
ca lami ta , dentro cui la f u á v i r t u a t t r a t t i v a é 
confinata . 

Quanto alia fuá facoltk diret t iva , od alia 
inclinazione d' un ago toccato con eíTa , 
verfo i pol i del M o n d o , ed i l fuo immer -
g e r f i , od abbaíTaríi verfo un punto di fotto 
For izonte , feguono o fi deducono dal me-
defitno p r inc ip io ; poiché fe aveífe la calami
ta o 1' ago da avere qualche altra fituazio-
n e , la materia magnética urterebbe i n vano 
nel l ' altra fuá fuperfizie ; e non elfendo ca-
pace d' effere ammef la , muterebbe per gra-
d i la fuá fítuazione , fin a tanto che i fuoi 
po r i corrifpondano al corfo della materia ma~ 
gnetica ; acquiftata la quale fítuazione , ella 
cefferebbe di mover í i , cefíando la materia 
m a g n é t i c a di í l u r b a r l a . 

Si íuppone adunque da' Cartefiani che l'ef-
fenza di una calamita confifta nel l ' eífere 
perfora ta da un numero inf in i to di pori pa
ra l le l i , alcuni de' qual i fono difpofti ad am-
mettere la materia í l r ia ta dal polo boreale 
del M o n d o , ed a l t r i quella dall ' auftrale 5 

- d i qua i pol i boreale ed auí l ra le della cala
mi ta . V e d i POLO . 

L ' Hartfoekcro íofiiene , che la calamita 
non é piíi che una ordinaria pietra , piena 
^ i un numero inf in i to di cavi p r i s m i , che , 
per lo moto diurno della t é r r a } fon difpo-

, paralleli g l i un i agli a l t r i , e quafi pa-
í"aUeU all ' affe della té r ra . Quefti p r i f m i 
Jianno le loro cavitadi ripiene di u « a ma-
t ena ellremaraente f o t t i l e , la q u a k , per lo 
m o t o diurno della t é r ra , paífa e viene 
t r a sme í l a da un prifma a l l ' altro : facendo 
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cosí una circolazione, e ritornando ne' prif
m i dov 'e l la prima comincib ; da quefti p r i n -
cipj egli deduce t u t t i i fenomeni della ca
lamita ; ed i l Sig. A n d r y fa lo fteffo, ap-
poggiandofi alia dottrina dell ' álcali e éúV 
acido. 

Quanto alia v i r t u d i re t t iva della ca lami
ta , i l Sig. W h i f t o n , dalle leggi p r i m a , fe-
conda , terza & c . del Magnctijmo , inc l ina 
a penfare ch' ella íia meccanica; e P afcri-
ve ai magnetici effluvj circolanti continua
mente attorno della calamita ; delle quai 
circolazioni ei crede che v i fíeno evident i 
indizj negli efperimenti magnetici ; ed i l 
Sig. Boyle giudica che ve ne fieno del m á -
gnetifmo, o degli effluvj magnetici della t é r 
ra \ abbenché cotefti effluvj non fienfi m a í 
refi f en f ib i l i , come cominciano ad eíferlo g l i 
effluvj e l e t t r i c i . — M a la potenza a t t r a t t i 
va , la ftima i l Sig. W h i f t o n affatto n o n -
meccanica, come T é la potenza della gra
v i t a ; non potendo icoprire verun cosí fat-
to moto di un fluido fottile appartenente a l 
ia ca l ami ta , che fpieghi 1' a t t rat t iva poten
za nella proporzion fesquiduplicata delle d i -
ftanze reciprocamente; quantunque fe ció fi 
p o t e í í e , nulladimeno non farebbe che r i m o -
ve re F immediato potere dell ' Effere Supre
m o un paffo o grado piu i n l a ; t u t t i i p r i n -
cipj meccanic i , quai fi vog l i ano , mettendo 
immediatamente e ú l t i m a m e n t e capo nella 
non-meccanica potenza ed efíicacita di D i o . 
V e d i CAUSA , & c . 

MAGNETISMO , f i prende anco da' C h i -
m i c i , per fignificare una certa v i r t u , per 
cui una cofa riceve un ' affezione o un ' i m -
preftione nello fteffo lempo che un ' altra , 
o nella medefima o i n una differente ma
niera . C ib fi riduce quafi a quello , che 
d' altra guifa chiamafi Jimpatia . Ved i SIM
PATÍA . 

M A G N E T I C A Amplitudine , un arco 
dell ' Orizonte , contenuto tra i l S o l é , ed i l 
fuo levare e tramontare , ed i l punto O r i é n 
tale od Occidentale della buffola. V e d i A M 
PLITUDINE, e BUSSOLA. 

MAGNÉTICO Az imu th . V e d i l ' Ar í i co lo 
A z i M U T H . 

M A G N I F I C A R E , appreffo i Filofofi , 
principalmente fi ufa parlando de' m ic ro í co -
pj , che diconfi magnificare , o ingrandire 
g l i oggetti , cioé farli apparire piü groífi 
di que! che realmente fono : abbenché i n 

real-
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real ta e propriamente non i n g r a n d i í c a n o n é 
p o í ü m o ingrandire alcun oggetto , ma fola-
mente moftrarlo pih da preífo p e piíi delle 
fue pa r t i , . d i q u e í che prima v i fi potea of-
fervare o notare . V e d i MICROSCOPIO, V I -
SIONE , &c» 

Vem MAGNIFICANTE ne l l 'Op t i ca ,. d i 
no ta una picciola lente sferica conveífo 5 
che , nel trasmettere i raggi della luce , 
g l ' inflette cosí che i paralleli diventano 
convergenu , e q u e l l i ^ ch' erano divergenti 
diventano paralleli j col qual mezzo g l i og-
ge t t i veduti per mezzo ad efíl appajon p i i i 
grandi che quando fon veduti con F occhio 
nudo.. V e d i LENTE , MICROSCOPIO ? R i -
FRAZIONE , &.C. 

M A G N I T U D Í N E , ció che ha pa r t i 
fuor i ( o d ex t ra ) d i p a r t i , conneffe affieme. 
per via di, qualche termine comune i V e d i 
PARTE 

La, magnitudine é una qualunque cofa l o -
calmente, eftefa, o continuata ; che ha d i -
verfe dimenfioni ^ V e d i ESTENSIONE , D i -
MENSIONE , &C,. 

L ' o r i g i n e di ogni Magnitudine é un p u n 
to , che quantunque fia. pr ivo egli d i p a r t i , 
nulloflante ü fuo fluflb o fcorrimento fo r 
ma, una. l i n e a , i l fluflb di quefta una fuper-
fizie , e di quefta u n corpo, V e d i PUNTO J. 
LINEA , &c . . 

Magnitudine coincide quaí i nello fteflfo , 
che quel che chiamafi altramente Quantita 
V e d i QUANTITA1 . 

X/«era/(? MAGNITUDINE , dinota u n a M ^ -
gnitudine efpreffa con lettere V e d i SPE-
ZIOSA . 

Numér i ca MAGNITUDINE é quella. che íi; 
cfprime con numer i . . 

Rotta MAGNITUDINE dinota una. frazio-
ne . V e d i FRAZIONE . 

Compleffa MAGNITUDINE , é quella che. 
é formata. con la molt ipl icazione 1 

Incommenfura¿ile MAGNITUDINE , é quel
l a che; n o n ha. proporzione a l i ' u n i t a V e d i 
INCOMMENSURABILE M 

Apparente. MAGNITUDINE di un corpo 
n e l l ' O p t i c a , , é quella 5, c h ' é mifurata, dall ' 
angolo ópt ico o v i [ua le , intercetto tra due 
raggi t i ra t i ; da' fuoi eftremi al, centro della, 
pup i l l a deir occhio 

E l l a é; una: delle. maí í ime. fondamentali i n 
quefta fcienza , che: tuttc quelle: cote che 
fon vedute fotto g j i fteffi o eguali angol i , 
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appaiono egua l i ; ed al contrario & c . V e d i 
V l S I O N E . 

l.e magnitudine apparenti d i un oggetto a 
differenti diftanze ,: fono i n una ragione m i 
nore che quella delle loro diflanze recipro
camente . Ved i DISTANZA . 

Le magnitudini apparenti dei due gran l u -
m i n a r i , i l Solé e la L u n a , nel levare e nel 
t ramontare , é un f e n ó m e n o che ha íom m á 
mente imbarazzati i moderni Filofofi . Se-
condo le leggi ordinarie della v i í ione , , egl i -
no dovrebbono apparire m i n o r i quando fon 
p iu a l l ' orizonte v i c i n i , come eí íendo a l l o -
ra i l piu oltre d i ñ a n t i dall1 occhio j e pu ré 
t r ov i amo i n fatto effer vero i l contrario 
To lomeo nelT Almageíl : . 1. 1. cap. 3 . afcrive 
quei l ' apparenza ad una rifrazione de' raggi 
per cagion de' vapori , che attualmente d i -
latano V angolo ío t to cu i ápparifce la. L u 
na r appunto come é dilatato i ' angolo fot
to cui é vedutoun oggetto d ' i n . fotto l ' a c -
qua : E d i l fuo Commentatore Theone 
ípiega diftintamente , come é cagionata. la. 
dilatazione dell ' angolo nel l ' oggetto immec-
fa nell ' acqua * M a fu pofcia fcoperto , che 
n o n v i é alterazione nel l ' angolo ; per lo 
che dié fuori i ' A r a b o Alhazen un 'a l t ra fo-
luzione che fu feguitata e migl iorata o 
avvalorata da V i t e l i i o , da Keplero , da 
Peckham., da Rog. da Bacone ed, a l t r i . Se-
condo A l h a z e n , la vifta apprende lafuperf i -
zie de' cielí come p ia t t a , e giudica delle í l e l -
l e , come farebbe degli oggetti ordinarj v i f i -
b i l i e f t e f i fopra un largo piano ; che 1' oc
chio le vede fotto angoli egua l i , ma infierne 
percepifce unadifFerenza ne l le loro di f lanze, 
e ( per cagion de ' femidiametr i della té r ra che 
é in t e rpo í l a in . u n cafo e n o n nell5 altro ) egli 
é quindi indot to a giudicare , eífere mag-
g io r i quelle che appaiono piu r i m ó t e . Ved i 
le Offerv*- d i Robin fopra /' óptica d i Smith 
I I Ca r t e f io , e dietro a l u i i l D o t t o r Wal l is 
e mol t i í r imi a l t r i A u t o r i , fpiegano L- appa
renza d' una; differente diftanza fotto i l me-
defimo angolo , me rcé la lunga ferie d' og
get t i interpofti tra L' occhio e 1' e í l r e m i t a 
dell ' orizonte. fenfíbile , che ce la fa i m m a g i -
nare piu r imota che. quando c nel meridia
n o , dove 1'occhio non. vede niente di mez
zo fra 1' oggetto e fe íleífo Quefta idea d" 
una grande; diflanza ci fa immaginare i l l u -
minare come piti; grofíb e p iu grande: I m " 
p e r o c c h é un oggetto veduto fotto un certo* 
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angolo , e creduto, neiriftefifo tempo , aífai 
lontano , giudichiam naturalmente ch egh 
fia mol to grande , per poter appanre lo t to 
u n tal aneó lo ad una tanta d i í t a n z a . E co
sí un puro giudizio della mente ci fa vedere 
i i S©le o la Luna piíi grandi nell o n z o n t e , 
che nel m e r i d i a n o n o n o í tan te che k loro 
immag in i dipinte fulla retina fien m i n o r i nel-
]a prima í i tuazione che nella feconda. 

I I P. Gouye batte a té r ra q u e í k ipotefi , 
con oíiervare che quanto p iü ftretto e piíi 
l i m i t a t o , é l 'or izonte fenfibile, tanto mag-
giore appar i l Solé o la l u n a ; i l contrario a 
che fucceder dovrebbe fe folie vero i l p r i n c i 
pio tefte addotto, 

GaiTendi é d' opmione , che la pupil la dc l l ' 
o c c h i o , che é ferapre piu apena quanto é 
pib. ofeuro i l l u o g o , eíTendo tale ( c i o é p iu 
aperta ) la mat t ina e la fera p iu che i n a l t r i 
e m p i , a cagion che la t é r r a é coperta d i 
craífi v a p o r i ; ed i n o l t r e , dovendo pallare 
per una piu lunga colonna o ferie di v a p o r i , 
per giugnere alP orizonte ; i ' i m m a g í n e del 
iuminare entra ne l l ' occhio con un angolo 
maggiore , ed é realmente i v i di pinta piu 
grande i n quel t e m p o , che i n a l t r i . V e d i 
PUPILLA, e VISIONE. 

I n rifpolla a che íi pub diré , che non 
o l í an t e queí ta dilatazione della pupilla , oc-
cafionata dalla ofeuri ta ; fe la luna guardi í i 
per un picciolo foro d' ago fatto i n una cai> 
t a , ella appar minore quand' é ne l l ' or izon
te , che quando nel mer id i ano . 

I l P. Gouye trovando falfe ambedue le 
predette conget ture , ne reca i n mezzo una 
terza ; ed e , che quando i l umina r i fo
no nel l ' orizonte , la vicinanza della t é r r a , 
ed i craíTi v a p o r i , onde appaiono i n v o l t i , fan-
no 1' ifteíTo eífetto i n riguardo a n o i , che u n 
muro , od altro corpo denfo, pofto di die-
t ro a una colonna ; che i n cotefto cafo ap
par piu grande che quando é ifolata , e c i r -
condata per tut te le par t i da un ' aria i l l u -
mina ta . — Ino l t r e oítervafi che una colon-

fcanellata appar piu groffa, che quando 
é p iaña ; le fcanellature eíTendo altret-

tantii oggetti part icolari , che per la loro 
^ ^ i t u d i n e fanno immaginare alP animo , 
e . l ^ ¿i eftefa maggiore i ' oggetto intero di 
cui iono compofte . - La fteíía cofa íi puo 
aire de diverfi oggetti veduti verfo 1' o r izon
te , a quah corrifpondono i l S o l é , e la luna 

tfiel loro nafcere e t r amonta re . - E d i qua 
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é , ch 'egl ino appaion vieppiíi grandi , quan
do f i I t^ano o t ramontano fra alberi ; g l i 
d i cui l í re t t i ..¡a pur dift inti í n t e r v a l l i ' f a n 
no TiftelTo efi'etto i n riguardo al d i á m e t r o 
apparente del I umina re , che un maggior nu 
mero di fcanellature i n riguardo al fufo d' 
una co lonna . 

M A G O F O N I A » , i l nome una fefta 
appre í ío g l i an t i ch i P e r f í a n i , tenuta i n me
mor ia dell ' efpulfione de' M a g i , 

* L a parola e formata da Mayos , Magus , 
e ( p o v o í , / ¡ r a p e od uccifionc . 

Avendo i l Mago Smerdi ufurpato i l t r o 
no di P e r í i a , dopo la morte di Cambyfe , 
521 anni avant i G . C . fette de 'pr incipal i 
Signori della Corte confpirarono , perdifeac-
c iarnelo . I I loro d i íegno ebbe felice r i u f c i -
t a ; Smerdi e fuo Fra te l lo , un altro m a g o , 
ch iamatoPi t iz i thes , furono ucc i f i . Per lo che 
forfe anche i l p o p ó l o , e mife t u t t i i M a g í 
a fil di fpada; a fegno tale che non ne fa-
rebbe fcappato a lcuno, fe non foffe foprav-
venuta la n o t í e . Dar lo , figliuolo d' Hyftaf-
pe , fu allora eletto Re . I n memoria di que-
fta í l rage de' M a g i , fu inf t i tu i ta una F e í l a , 
fecondo che riferifee E rodo to , chiamata ma~ 
gophonla . Ved i MAGI , 

M A I O , MAHEM , MAHIEM , o M A Y -
HEM * , nella Legge , una mutilazione, una 
ferita ( a m a i n ) o v v e r o u n ' o í f e f a ^ d i n g i u r i a 
corporale, per cui un uomo perde 1' ufo d i 
qualche m e m b r o , che g l i é , od eííer pub d i 
difefa nella battaglia ; come 1' occhio , la 
m a n o , i l piede, i l c r an io , un dente d'avan-
t i , o come alcuni d icono , un dito & c . V e -
d i MEMBRO, e MUTILAZIONE. 

* L a voce viene dal F r anee fe Meha in , da 
M e h a i g n e r , mutilare i í Canonijli la chia-
mano m e m b r i m u t i l a t i o , e t u t t i confen* 
tono , che ella J i ia nella perdita d i un 
membro, o nel d i l u i ufo, 

Se qualcuno con m a l i z i a , o penfatamen-
íe , taglia o rende inc i t o un membro d i 
qualche perfona , con animo di ferirlo , o sfi-
gu ra r lo ; queft' é fellonia ( felony ) fine bene
ficio cleri y E quando i l cafo é diff ici le , cioé 
íi dubita fe fia una M.ahin , o n o , comune-
mente i giudici vifitano la parte ferita , e 
talor pigliano 1' opinione de' c h i r u r g h i . 

M A I N M O R T E , un termine i n alcune 
confuetudini antiche , i l quale fi ufa tu t ta -
v ia nella Burgundia , e fignifica un d i r i t t o , 
che i l L o r d , o Signord ha , alia mor te del 

capo 
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tapo d' una famígl ia mainmortable } di pren-
derfi i l mig l io r mobile della cafa ; o i n d i -
fetto di c i b , la mano dri t ta del defunto gt i 
era oíferta , i n fegno ch' ei non potea piu fér
v i d o . V e d i MORT-MAIN. 

M A I N O U R , MANOUR , o MEINOR , 
nella legge fignifica la cofa che un ladro por
ta via , o rubba ed afconde . 

C o s í , eííere prefo whh malnour , é 1' eííer 
prefo con addoíTo la cofa rubbata. 

M A I N P R I S E * , nella legge , i l prende
r e , o ricevere un uomo i n amichevole cu-
ftodia, i l quale a l t r imen t i verrebbe confinato 
i n una prigione ; fulla í k u r e z z a data di com-
parire i n un giorno affegnato. 

* L a voce e compofla dal Francefc M a i n , 
mano, e p r i s , prefo . 

Quel l i che cosí tolgono a cuftodire qual-
cheduno , fono chiamati Ma'mpernors , per
ché lo ricevono nelle mani l o r o ; donde pur 
dir iva la parola Mainpernable , che dinota 
colui i l quale pub eííere cosí per mezzod'una 
malleveria afficurato , e liberato . 

M A I N T E N A N C E , MANUTENENTIA * , 
í ie l la legge, un ' i l leci to ritenere o fofpende-
re d' una Caufa , o l i te fra a l t r i j o per v ia 
d i parola , o per via d i f c r i t t o , o d 'a t to 

* L a voce e metafóricamente prefa ¿a lP 
ajuto che preflafi ad un f a n d u l l o , i l qua
le tmpara a camminare , tenuto per ma
no da un altro j edufafi in fmi j i r a par
te ne1 nofiri S ta tu t i . 

M A J U S C O L E Lcttere. V e d i CAPITALI . 
M A L A C I A , [itíXaKiee. * , un m o r b o , che 

confifte i n un appetito depravato , i n cui i l 
paziente appetifce e defidera alcune fpezie 
part icolari di cibo conanfieta e voglia flraor-
d inar ia , e ne mangia a l i ' e c c e í f o . Vedi AP
PETITO , 

* L a parola fembra dirtvata dal Greco 
f¿otX*xcis , molle , tenero y un tono lajeo 
foverchiamente dcllo fiomaco cjfendo per lo 
p iu l occaftone delle indigefiioni , e delle 
f a m i infoli te. 

M o l t i A u t o r i confondono queda affezione 
con u n ' a l t r a , chiamata pica ^ la quale con-
fiík in una depravazione d' appetito , che gu i -
da i l paziente a defiderar cofe non na tu ra l i , 
ed aflurde , come la calcina , i c a rbon i , & c . 
V e d i PICA . 

L a Malacia par che provenga da una cat-
t i va difpofizione del menjkmm nello í t o m a -
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co ; o da qualche difetto n e i r í m m a g t n a z í o ^ 
ne , che la determina piíi t o ñ o ad una coíá 
che ad un ' altra . 

M A L A T T I A , MORBUS , nella M e d i c i 
na , é quello í la to di un corpo v í v e n t e , i n 
c u i , effo corpo viene impedito dall ' efereizio 
di qualcuna delle fue funzioni , fia v i t a l i , 
n a t u r a l i , od a n i m a l i . 

Ovvero , la Mala t t i a é un ' ind i fpo í i z ione 
contraria alia na tura , per cui 1: azion di qua l 
che parte é immediatamente offefa o g u a ñ a -
t a . V e d i FUNZIOHE. 

O v v e r o , la Mala t t i a é uno flato depravato 
e difordinato delle parti folide , e fluide; per 
cui t u t t e , od alcune delle funzioni , o del 
corpo o della mente , o d' ambedue , fono 
abo l i t e , o m i n ó r a t e . 

U n ingegnofo Autore di un moderno t ra t -
tato L a t i n o , de purgatione, tiene che r e í f en -
za d 'una malatt ia confifta nel difetto diqueU' 
equil ibrio tra le part i folide e le fluide, che 
é neceí íar io alia confervazione della fanita : 
a l t r i aggiungono , che tutte le malatt ie na-
í cono da una tenfione delle fibre o troppo 
ftretta, o troppo mol le e lafca. Ved i SANI-
TA' , e FIBRA . 

D i t u t t i g l i a n i m a l i , 1' uomo é foggetto a 
maggior numero di malattie y e fra g l i uo-
m i n i , g l i íludiofi e fpeculativi v i fono i p lh 
efpoíH. G l i a l t r i an imal i hanno le lor ma
l a t t i e ; ma elle fono i n picciol numero ; né 
fenza malattie van pur le piante , b e n c h é a p -
pena paffino una decina. G l i ant ichi deifica-
vano i loro morbi . Vegga í i VolTio de Idolol. 
L i b . V U I . c. 5. 

Diver f i A u t o r i ci han date delle Teorie af-
fai corapendiofe de' mal i ; riducendoli t u t t i 
ad una qualche mala affezion genéra le : 
Bontekoe deduce tutte le malattie del cor
po umano dallo feorbuto : Musgrave dal l ' 
A r t h r i t i d e : i l Do t to r Voodward dalla Bile : 
a l t r i s' immaginano che tutte le malattie 
fíen g l i effetti di un virus o veleno vene-
r e o , che é fempre rimafto afeofo nel femé , 
dopo i l peecato d' Adamo : E lmonz io , e 
Sereno i l Danefe, credono che abbian P o r i 
gine da qnalche eftraneo fermento i n noi 
o fuer di noi formato : finalmente , racco-
gliendoíi dalle oíTervazioni di P l in io , d i 
K i r c h e r o , di Langio , di- Bonomo , che v i 
fon de 'picciol i ve rmi nel fangue febbrile , 
nelle puflule , ne' ca rbon i , e nella fcabie ; 
diverfi m e d i d han di qua prefo m o t i v o d i 

fofpet-
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rofpettafe, d w t u t í e \ sma la t t k n^cono da' 
v e r m i . V e d i V E R M I , SCABIE , ¿5cc. 

Alcune rolarnentc m i n o r . n o i ufo 
della par te , come ¡ ' o f t a lmía , h g ^ . & c . 

r f i - a ^rr^no affat to, come la gu i ta 

t Z \ J v o ^ la febbre, 1'apopief-
C r e p S a , ' & c . A k r e folamente n 'offcn-
dono una par te , come i aHma, la melaa-
c h o l l a , i l d e l i r i o , & c . Finalmente aItre af-
fettano e i l corpo e 1 'animo, come la ma
n í a , la frenefia & c . 

Siccome le aziom , o condizioni del cor
po , cosí anco le mala t t ie , o i difetí i d i ef-
f o p o í í b n o r idur í i a tre capi generai i , c ioé 
i . A l i e delle part i fo l ide . 2, A quei-
le dellc parti fluide. E 3. alie malattis com
pone d ' en t rambe. 

U n S y ü a b o , o d una nozione e complef-
í ione popolare d e l í e malattie po í rebbe darfi , 
come fegue: le parti fo l ide , c ioé i ' o í í a e 
la carne'poflono fconcertarfi i n cinque ma
niere : re fe turgide per tumor i ; incife per 
f s r i t e ; co r ro íe da u lce re , o da carie ^ tol te 
da loro l a o g h i , come neU'hernie , ne pro-
lapf ie nelle d is locazioni ; o difcontinuate per 
f ra t ture e c o n t u í i o n i . 

L e malattie de' fluidi fono o nella maífa 
del fangue , o negli f p i r i t i : queile del fati
gue fono r i d u c i b i l i a due fpezie; quelle che 
i n c r a í í a n o ed infpiffano, o ( c h e é quafi la 
fteíTa cofa ) ritardano i l fuo m o t o ; e quelle 
che a t tenuano, e d i í f o l v o n o , ed i n confe-
guenza 1' accelerano. 

A q u e ñ a u l t ima fpezie appartengono le 
febbri e le affezioni febbri l i folamente i t u t -
te le altre malattie del fangue appartengono 
alia p r i m a . V e d i FEBBRE, SANGUE & c . 

I n un troppo denfo ñ a t o del fangue, i fuoí 
pr incipj fono troppo craffi , e le fue mole-
cule troppo grof le , donde nafce un len tore , 
un moto p i g r o , ed anchequalche arenamen-
t o , i n particolare ne' paffaggi finuoíi delle 
g W d u l e i di qua le o f t r u z i o n i , le inf iam-
mazAoni, g l i f c i r r i , i f a r c o m i , le verrucae, 
l e p u í l u l e , g l i o e d e m i , le i m p e t i g g i n i , ed 
a l ^ i t u m o r i , e conge í í ion i e nelle v i fce re , 
e per \\ o\ro ¿ e | corp0 : e ¿ j qUx pUre la fon-

nolenza, la melancolia , le affezioni ipocon-
dnache , &:C. Se quefto fangue denro x t rop . 

po npieno difal i acidi a c r i , e'guaftera e d i -
í í r u g g e r a la teífitura delle p a r t i , e r o m p e r á 
o fcoppiera in ulcere, come ne' raorbi f t i f i -

J o m * V . 
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c í , fcrofulofi , f co rbu t i c i , e venerci , in can-
crene, ca rbuncu l i , cancri, ed a l t r i t u m o r i ero-
í i v í , fecondo l aqua l i t l i ed i i grado della fal-
fedine e deli ' ac r imonia . E dal i ' i f te í fa for-
gente nafcono le cefalalgie, le cardialgie , le 
co l iche , le go te , i reumat ismi , le p l eu r i t i -
d i , & c . che con abradere la foflanza folida , 
frequentemente emaciano i l corpo . V e d i 
UMORE . 

malattie ÓLt^ii f p i r i t i a n i m a l i , nafcono 
1. da una i n t e r m i í í i o n e , o r i tardo del loro 
m o t o ; o dalla d iminuzione della lor quant i -
ta : ovvero 2. da uno fconcerto nella loro 
c r a í i , o qua l i t a . Ved i SPIRITÍ . 

A l i a pr ima claííe fi riducono la captalepfí , 
l ' a p o p l e í í i a , i l c o m a , i l c a r u s , l apa ra l i f i a , 
l o í t u p o r e , i l t remore , & c . A l i a feconda ap
partengono la man ia , la frenefia, i l d e l i r i o , 
l a p a z z i a , la ma l incon ia , la ver t igine , g l í 
f pa fmi , 1' epileffia , l1 affezioni i f le r iche , &C.. 
A g g i u g n i , che fíccome tu t te le malattie del 
fangue provengono dacaufe efterne, c ioé da 
una o piu delle cofe non n a t u r a l i , come dal 
c i b o , d a l i ' a r i a , dal l 'evacuazione, & c . cos í 
quelle degli f p i r i t i generalmente procedono 
da' d i fordini del fangue . y n i 

Per u l t i m o , le w ^ / ^ í / V d e ' f i i i i d i , fia quel
le nel fangue, o quelle degli f p i r i t i , di rado 
i v i fi fermano ; ma paí íano toflo a difturbare 
ed i m p e d i r é alcune funzioni delle par t í f o l i 
de , ed alia fine corrompo no la foftanza de' 
fo l id i fleiíi. Qu ind i le malattie comporte , o 
c o m p l í c a t e ; che fono infinitamente v a r i é . 

I I dotto Boeraave ci porge una raolto p iu 
aecurata , e feientifica divifione delle malat
tie , in quelle de' f o l i d i , e quelle de' fluidi. 

MALATTIE de* f o l i d i , fono da lu i con í i -
dsrate , 0 come delle femplici e f im i l a r i par-, 
t i , o come delle organiche. 

MALATTIE f i m i l a r i , f ono , i . Q u e l i e d e i r 
u l t i m e e piu picciole fibre i le quai ridur fi pof-
fono a foverchia tenfione, o lafchezza , a 
foverchia fo rza , o debolezza, ed alia folu-
zione della loro cent inui ta . V e d i FIBRA, 
& c . 

2. Quelle delle membrane, c h e n o n e í f e n -
do fe non adunamenti delle fibre poc' anzi 
mentova te , fono ai medefimi feoncerti fog-
ge t te . V e d i NEMBRANA. 

3- Quelle degli e ñ r e m i e m i n i m i canali 
n e r v e i , che fonoformat i da ta l i membrane, 

4- Delle membrane comporte di tai ca
nal i • 

E e 5. D e ' 
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5., D e ' canali compofti di t a i membrane, 

che ("ORO t u t t i i vafi inaggiori del co rpo . Ve
d i VASE . 

6. Delle pa r t í fo l ide , che fono c o m p o í l e 
d i c ana l i , compreffi, e concre í i o quafí compa
g inan , cosí che manca lor quell ' umore che 
l i d i ñ t n d e ; o v v e r o , di canaii coalefeenti i n 
una parte confidente e c r a f í a , indurandofi 
i ' u m o r e infierne col vafo che lo contenea. 

F i n a l m e n t e , í u p p o n e n d o queÜe part i tu t -
te fane, poí íbn accadere ad eíTe d e ' m o r b i , 
r ifpetto alia loro í l r u t t u r a , da un v i z i o , o 
da una viziofa applicazione della materia del-
la n u t r i z i o n e : V e d i SOLIDO. 

MALATTIE organiche. — U n a parte orgá
nica , che confia delle diverfe part i fempli-
c i fopramentovatc , ed é deftinata a compie-
re qualche ufizio per mezzo di qualche umo
re contenuto in efla *, fi pub confiderare o in 
í'e fteflTa , come una parte fo l ida , od in r i -
guardo a l l ' umore ch' ella contiene : nella 
p r ima noz ione , le malattie organiche fi pof-
lono ridurre a quat t ro claíTi. 

1. Sconcerti nella figura, e nelle fue cir-
coftanze , come afprezza , fol idi ta , cavita & c . 
A quefia appartengono V um^o^aai? ^ quando 
un vafesbocca i n un altro, \& Aiotmifriicis^uzn-
do fi e fatta una ro t tura o d ivu l í ione j Aioapia-u, 
quando una qualche breccia faffi percorrofio-
ne ; l ' E ^ ^ ^ f , che é una o í t r u z i o n e totale 
della c a v i t a , per una materia gruraofa, y i fe i -
d a ; la ^ n y s y j o p i o í , o 1'anguíiia del mea to ; 
l a S k i ^ i í , o compredione de' lari m o b i l i del
la c av i t a ; ^vy^ua - i í ) quando i l a t i fono af-
fatro coalefeenti ; t ^ v u i ^ a i ; ^ quando i l va
fe é cosí vuotato , che i l a t i cadendo i ' u n ful l ' 
a l t r o , la cavita é perduta. V e d i DIAPEDE-
SIS, DIÍERESIS, &:c. 

2. N e l n u m e r o , quando é o mancante , 
o ridondante ; ma le parti rare vol te per 
quefio c o n t ó fi d i fordinano, cosí che ne fe-
gua una m i l a t t i a . 

3. N e l l a magn i tud ine ; a c u i appartengo-
no i N o d i , r Esofiofi , ed i C a l l i . V e d i 
NODO , EXOSTOSI , & c . 

4. Ne l l a fituazione e conneffione; come 
quando i l igameot i fono troppo l u n g h i , o 
troppo c o r í i , quando fono r o t t i o deprava-
ú; par iment i le d i f t o r f ion i , le l u í í a z i o n i , 
le fubluxaz ioni , I ' hernie o r o t t u r e , nc l lo 
ferotum , nella vefeica , ne l l ' anguinaglia, 
& c . le procidentioe u t e r i , veficae, e del re-
ü u m , g l i feoncerti de' tendini 5 e de' mufeo-
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l i , pafticoIarmciUe i ' anáar tuor i tícMoroIuo-
g h i ; la r i l a í í a z i o n e , o rot tura del l igamen
to membranofo, che dovea r i t e n e r l i . V e d i 
HERNIA, LUXAZIONE, & c . 

Finalmente , v i é una malat t ia comune 
alie par t i firailari od o rgan iche , chiamata 
foluzione d i continuo. V e d i SOLUZIONE . 

MALATTIE de' F l u í d i , conf íde rando co-
t e ñ i fluidi f e m p l ¡ c e m e n t e , ed in fe fteffi , pof-
fono r idurfi a ' lo ro feoncerti m riguardo alia 
q u a n t i t a , ed alia qualita : ma confiderando-
l i come c o n t e n u í i ne' fol idi , poíTono foffr i-
re alterazione , ed errore anche nel luogo e 
nella proporzione . 

Quanto al p r imo , quell ' abbondanza d' 
u m o r i che flurba l e funz ion i a n i m a l i , é chia
mata Plethora. M a l a t t i e , dal difetto o fcar-
fezza degli u m o r i , appena ce ne fon note 
a lcune . Ved i PLETHORA. 

Quanto al fecondo, quella qualita degli 
u m o r i , che difturba le funzioni a n i m a l i , é 
chiamata Cacochymia. O r a , quefta é o ne' 
fluidi confiderati in fe fieíTi, nelle loro pro-
prie parti , e nella loro compofizione ', o 
confiderati , come concorrono a c o ñ i t u i r e 
qualche parte del corpo . V e d i CACOCHY
MIA . 

Se la qualita morbofa fi confideri nelle 
particelle dell ' umore , o dee confiftere i n 
una aumentazionedi m o l e , o v o l u m e , don
de l 'emphraxis , Fat rophia , la fymphyf is , e 
la íynezef i s ; ovvero nella d i m i n u z i o n e , co
me nella diapnoe, e nella ceneangeia; ov
vero nel l 'accrefeimento di f o l i d i t a , donde 
proviene una foverchia at tenuazione; o nel 
minoramento di e í í a , donde nafce i l lento-
r e , i l r i f tagno, e la coefione; o nella fi
g u r a , come quando d i sferiche diventano 
a n g o l a r í , e confeguentemente acute e pun-
g e n t i , rifpetto alia parte a cui $ n o appli-
cate ; donde le acrimonie , si acide come 
aicaline , m u r i a t i c h e , ammoniache , fapo
li acee , v i t r io l i che & c . e le o leof i ta ; o nel
la r ig idezza , e nella í ie f l ib i l i ta ; o nell 'ela-
fx ic i ta ; o nella coefione, e nella d i v i f i b i l i -
t \ . V e d i ATROFIA , & c . 

I n o l t r e , t u í t i i fughi venendo infierne 
conf idera t i , i difordini p r i n c i p a l i , ai quai 
fono fogge t t i , fono la troppo grande fluidi-
t a , o la foverchia tenac i ta ; l a _ e ñ r e m a , o 
la troppo piceiola veloci ta ne' loro v a f i . 

F inalmente , confiderando i fluidi come 
contenut i ne' f o l i d i , nafeonovi diverfe malat

tie 
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tie meramente dal loro cambiar d i l u o g o ; e 
poflono ridurG a due daff i ^ cioe agh u m o n 
p ibgrof f i che s ' intrudono ne pm f o t n h cana-
l i ; ed agU u m o r i . í l r a v a f a n t ! , e che fí g-t-
t a ñ o o fpargono fra e par t í fohde ; donde 
le i n f i a m m a d o n i , gh a n e u n s m i , le va i , 
F e n c h i m o f i , gh oedem!, le u ' e ^ , 1 ° " 
nifia delle membrane fpungioíe d e l l a t e ü a , 
del torace, dei rabdome e d e l l ' u t e r o i e g l i 
emphyfe tn i . Ved i ANEURISMA, V A R I C E , 
ENCHYMOSI $ & c . 

A g g i u g n i , che g l i umor i r a c c o i t i , e í ta-
gnanti fra le par t í , diventano p u t r i d i , pu-
?ulend , ichoroí i , erofivi , ed a c r i ; e si d i -
fíruggono i teneri í h m i , od i fó l id i ; don
de i finí, le fiftole, le u lcere , le cancrene, 
g l i sfacel i , i cancri , & c . V e d i SINO , F I 
STOLA, & c . 

Q u e á e fono le prime o p r i n c i p a l i difFeren-
IQ delle malattie del corpo ; e da quefte d i -
ri^rano laraaggior parte delle r i m a n e n t i : co
sí che p o i b n o r i g u a r d a r í l , non folaraenteco
me malatt ie > ma come d i malattie c a g i o n i . 
V e d i ciafcuna piu oltre fpiegata fotto i l fuo 
r i fpe t t ivo art icolo , in quelt' Opera . 

V i é un' altra d ivi f ione delle malattie , 
tu ufo appre í íb i M e d i c i , prefa da cert i 
e í l e rn i acc iden t i , che fono comuni a parec-
chie dif íerent i ma la t t i e : la qual d i ñ i n z i o n e 
p u r é ha i l fuo u fo ; a b b e n c h é generalmen
te la p o r í i n o o í i endano troppo oltre . Le 
malatt ie adanquc fi diftinguono , i . I n riguar-
do alia loro caufa , in id iopat iche , f impat iche , 
protopathiche , deutcropathiche, eredi tar ie , 
c o m í a t e , ed acquiftate . 2. I n riguardo al lo ro 
fogget to , in malattie della vecchiezza , de' í a n -
e i u l l i , degli a d u l t i , degli uomin i e delle don-
n e , delle v e r g i n i , dcile g rav ide , delle par-
t o r i e n t i ; malattie cndemiche , epidemiche r 
& c . 3. I n riguardo alia durata , nelle fora-
raamente acute , che terminano i n quat t ro 
g i o r n i ; nelle acute , i n v e n t i ; e nelle cro-
niche, che fono tut te quelle che continua
do piu a l u n g o . 4 . I n riguardo alie í lagio-
n i i \n malattie v e r n a l i , a u t u n n a l i , con t i -
NUE3 ed i n t e r m i t t e n t i . 5. I n riguardo ai lo-
.ro effet t i , in benigne, m a l i g n e , c u r a b i l i , 
sncurabili, m o r t a l ! , e contagiofe . e 6. I n 
riguardo al loro. í l a í o , nel p r i n c i p i o , nel 
l:)r°8fe^0i nello flato , nella declinazione, e 
nel fine. Vedi ACOTO, ACMÉ, & c . 

MALATTIE dde P t i n t e . M . Tourne fo r t 
i a uaa dl ífci tazioac eíprcífa su quefto^ íogget -
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to , nelle Mem. deir dccad. delle Scienze r i -
ferifce tutte le malattie delle piante alie cau-
fe feguent i . 

1. L a troppo grande abbondanza del fugo 
n u t r i z i o . 2. I l d i f e t t o , o la fcarfezza di que-
ílo fugo . 3. Alcune male qualitadi ch ' egl i 
acqui í ta . 4 . La fuá ineguale d i ñ r i b u z i o n e 
nelle part i differenti della p ian ta . E , 5. g l i 
accidenti ef terni . Ved i PIANTA. 

Le malattie principalmente o í fervate dai 
nof l r i giardinier i fono 1. la í l e r i l i t a , quan-
do i ' a l b e r o , benché al difuori vege to , fre-
fco e fano , non fiorifce, o non b u t t a ; e f e 
germoglia e fiorifce, eadono i germogl i ed 
i fiori; o fe sbocciano, i l f rut to fe ne va e 
perifee innanzi che m a t u r i . V e d i STERILÍ-
TAV. 

2. L ' a f í i d e r a z i o n e dellegemme , ode' 'get-
t i , caufata dal gelo fopravegnente allor che 
le foglie e g l i occhi fon umid i . Per cota! 
mezzo i pori fi ch iudono, ed i fughi v i t a l i 
s'affogano : quando , fe i l Solé fcoppia e v i en 
fuor i tutt1 in un tratto , eglino diventano 
g i a l l i , con raacchie rotonde efocofe che fo-
pra v i fpiccano ; donde fpeffo nafeono t u -
m o r i firaili a verucche, che marcindo s'era-
piono d i cacchioni . M . Mor t i r ae r aggiu* 
g n e , che la mancanza d i pioggia nel tem-
po che le piante g i t t a n o , o g e m m a n o , fpef
fo cagiona lacaduta o lo fvanimento de'gis-
t i , od occhi , per mancanza d i umore nu 
t r i z io : per quefio ei ne raccomanda 1' i r r i -
garaento. 

3. L a confunzione , o i l d i m a g r a m e n t o , 
che procede da difet to di nutr iz ione , per 
la mancanza de' fughi ; o dall1 o ñ r u z i o n e 
delle vene e delle r ad i c i ; o dalla mala dige-
ñ i o n e , e fecrezione degli u m o r i , & c . 

4 . I l mufeo, d i eui vedi fot to 1 'art icolo 
M u s c o . 

5. I I giallorc , che , quantunque non t o l -
ga che 1' albero appaia fano , nu l íad imeno-
quando principia a g i t t a r e , le foglie divera-
t anod i un verde bianchiceio, e fecondo che 
ing ro íTano , fi fan gialle . Nafce per lo p i b 
da caufe efterne, come dalla brina o golpe;, 
ma in particolare dal fuolo o terreno pietro-
í o , o c r e t o f o , impregnato di un fa leac ido . 

6. La brina , o golpe , fpezie di malatt ia 
ep idémica f requent i í f ima e fatale nella fia-
g ionedi pr imavera. Ella é propriamente unai 
rugiada corrofiva e mordicante , che procede 
da vapori r inchiuf i , gia efalat i , e pofeia d t 

E e 2- nuo-
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nuovo ricadenti sn i t ene r i g i t t i , e g e r m o g í i 
che fpuntano ; lo che g l ' infetta per V acr i -
raonia , ed oñru i fce o impedi íce la circola-
zicne de' íughi n u t r i t i v i . C o l qual mezzo le 
foglie cominciano ad appaffire, e si la gem
ina od i l fiore , come i ! í r u t to ne fon gran fat-
to ofFefi . Ved i BRINA. 

7. U n a ca l íg ine denfa , od una rugiada 
troppo abbondante , cagiona , come afferma 
A g r í c o l a , r i f l e f l a malat t ia che la brina o 
go lpe ; ma f o l o i n grado m i n o r e . V e d i RU
CIADA . 

8. I l c a í c a r delle fog l i e , che fuccede quan-
do g l i alberi gi t tando troppo prefto , fono o da 
ecceffivo calore, o da ecceffivo freddo forprefi . 

9. Uredo 1 c r u c í o r e , o ruggine , di cui v i 
fon due fpezie; la pr ima avviene al ca'der 
d 'una f o t t i l rugiada, o d 'una piccola piog-
g i a , immediate feguitata da ' raggi penetran-
t i del Solé , che repentinamente chiudc i 
p o r i , pr ima d i l a t a t i , e abbmcia le fog l i e : 
la feconda procede da un fímile cruciore nel-
le part í interne del l ' a lbero , cioé nel m i d o l -
lo ; califato da qualche interno d i f e t t o . A -
gricola r a t t r i b u i f c e a eolpa del giardiniere , 
che nel trappiantare g l i a lbe r i , bene fpeífo 
t a g l í a letenere r a d i c i , od i m i n o r i filamen-
t i , del par í che le radici p iu grandi , fen-
2.a coprir le ferite con cera, od altra cofa 
í ími l e . 

10. L a fcabbia, o lepra , un morbo par-
t icoiar della corteccia, cagionato da foverchia 
dilatazione de' p o r i , p e r l i quali trafudando 
troppo. di materia perfpirabiie , s'attacca e 
s ' indurifce fulla cor teccia , che perb crepa e 
fi aprs o fende; e s] formafi quafi una le
p r a , s'impedifce la t rafpirazione, & c . A g -
g iugn i che q u e ñ a fcabiofa pe l le , diventa un 
Jiieovero de' v e r m i , che v ivonoe della fcor-
za e del l ' a lbero. 

11. I I verme, un picciolo a n í m a l e gene-
ra to nella foüanza corrotta d e ü a corteccia,. 
de' g e r m o g i i , delle foglie da f r u í t o , e delle 
r a d i a . M . Gen t i l mentova un ' altra fpezie 
d i v e r m i , eh' egii chiama cockchaffers , m -
fe t t i della geni a de'fcarafaggi; che s attac-
cano alie radici ed alia corteccia degli albe
r i g iovani e t ener i . V e n ' é un ' a l t r a fatta , 
che^ chiamanfi tafant y i quai corrodono le 
radici .. I I verme é una m a l a t t í a affai fre
cuente , per cui le piante g iovani e di mol
ía fperanza, fono a-li' im-proví fo r idot te a lan-
p i í é , ; e confLimaríí. . 

M A L 
Í2. Le radici guafte e marc i t e ; di che é 

eagione l 'eíTere ftate p l á n t a t e troppo a fon
d o . Q u e ñ a malat t ia é ineurabi le ' 

13. Golpe o nebbia: di cui vedi un par-
t icolar dettaglio fot to 1 'a r t íce lo RUBIGINE. 

M A L E , M a l u m ¡ n e l l ' E t i c a , una pr iva-
z i o n e , od aífenza di qualche u t i l e , o necef-
fario bene; o d i qualche giufla m i fura o gra
do di ef lb . V e d i BENE. 

G l i Scolaftici negano , che una cofa fia 
per ogni c o n t ó mala ; e r iñ r ingoDó ogni 
male ad effere folamente tale quoad hoc; 
c i o é , in quanto che la cofa manca di qne-
ñ o o d i quel grado d 'una certa quali ta , 
neceflaria a c o í H t u i r l a , i n quel c o n t ó , buo-
n a . N o n v i é niente d i male , d i c o n o , fen-
za qualche bene in effo, ove i l male r i f ie-
de quafi nel fuo foggetto, i m p e r o c c h é ogn i 
eífere dipendendo da l i ' eífere fupremo , e' 
non pub effere fe non b u o n o , come d i r i -
vante dal Bene fupremo. 

I I male é o naturale o mor a l e ; e v^ ha 
tra eñi quefta re lazione, che i l mal morale 
produce i l naturale . 

MALE morale , v iea definito una devia-
zione dalla retta ragione , e confeguente-
mente dalla volonta e dal difegno del gran
de Legislatore , che ce la diede come una 
regola . — I Fi lofofi locXú&mzno inhonefium 
e turpe, come quello che contamina 1'irn-
magine di D i o , e deforma la noftra bel-
lezza or ig ína le ; e malum culpes n é p iu ne 
m e n o . 

MALE naturale, é la raancanza di alcuti 
che , neceífar io al bens effe, od alia perfe-
zione di una cofa , od alia confecuz íone d i 
t u t t i i fuoi fin! , ed u í l . — T a l i fono i d i -
fe t t i del co rpo , la ceci ta , la ftorpiatura^ 
la fame, le m a l a t t i e , la m o r t e . —- Quefta 
fpezie é denominata t ñ j l e , ín jucundum , no~ 
x i u m , e malum pcence. 

I n o l t r e , i l male h o ajfoluto come l ' i n -
v i d i a , i ' empie t a , & c . o relativo come i l 
c i b o , che i n fe fteífo efiendo buono , puo 
effere male ad un uomo per eagione di qual 
che m a l a t t i a ; come i l v ino a4 una perfona 
febbr ic i tante . 

Sin qua fon proeedute le feuole , nello 
fpiegar la natura e la ragione del male m o 
rale , e naturale : un moderno i n g e g n o í o 
Au to re mette la cofa in un altro lume , e 
ei porge una teoria mol to p iu fot t i le e pi&i 
sdeauata del bene e del morale5.Nne^a 
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fuá Inouky into the crigin o f our tdeas o f 
beauty and v h t u e : Ricerca dell or igine del-
le n o ñ r e idee della bellezza e deüa v i r t u . 

MALE morale, fecondo quefto F i l o í b f o , 
dinota la noílra idea di una quahta appre-
fa ne!la az ion i , ch'eccita avver í ione e d i -
fapprovazíone verfo l ' a t t o r e , anche m co
loro che di la non ricevon danno: í i ccome 
tonta morale dinota la noftra idea^di una 
qualita cont rar ia , che fi guadagna 1'appro-
vazione e 1'amore verfo l ' a t t o r e , anche i n 
coloro che non han n i en í e che fare neila 
fuá na tura íe ordinazione. Q u e ü a nozione fup-
pone una diíFerenza univerfalmente ricono-
fciuta del male morale , dal naturale . I I be-
ne mora le , fappiam t u t í i , che fi guadagna 
amore verfo quel l i che noi apprendiamo ef-
ferne i n poíTeífo: laddove cib non fa i l fae
ne naturale . Quanto differentemente, aca-
gion d'efempio , fíam noi difpoíli verfo quel
l i , che fupponiamo dota t i d 'onefta , d i fe-
de , di generofita, & c . quand'anche non 
fperiamo per noi verun vantaggio dacota i 
qua l i t a ; e q u e l l i , che fon d i beni naturali 
í o r n i t i , c o m e d í pa lagi , di t e r re , di giar-
d i n i , d i fan i ta , di forza , & c . C o s í , qual 
che (iefi la quali ta che noi apprendiamo mo-
ralmente eí íere i l maie, ferapre egli r i fve-
gl ia l ' o d i o noí i ro verfo c o l u i , nel quale 1' 
o íTe rv i amo; come 1 ' ingrat i tudine, la cru-
de l ta , i l t r ad imen to , & c . Laddove amiamo 
e compaiTioniamo parecchi , a mal i natura
l i , come al do lore , alia fame, alia malat-
í i a , efpoft i . 

L ' origine d i queí le differenti idee delle 
a z i o n i , ha grandemente i n t r i ca t i i M o r a l i -
ñ i : i p iü di eíTi vogliono che V út i l pro-
p r i o , o l ' amor proprio fía la forgente d i 
e í í e , noi approviamo la v i r t í i degli a l t r i , 
i n quanto e l i ' ha qualche lieve tendenza al
ia no í l ra f e l i c i t a , o per la fuá propria na
tu r a , o per quefta genéra le confiderazione, 
ehe la conformita alia natura ed alia ra-
gione é in genere van íagg io fa a t u t t i , ed 
a noi in part icolare: ed al con t r a r io , d i -
^approviamo i l v i z io a l t r u i , come tenden-

a lungo a n d a r é , anche a no í l r o partico-
iar detr imento. 

^ J t r i fuppongono un male naturale ira-
mediato , ne\ie az.|oni chiamate viziofe i 
G ioé , che noi fiani determinat i a percepire 
od apprendere qualche deformita o di ípiace-
se da tah azioni ,, fen7a riflettcre fopra a l -
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cun danno, che ne poffa mai ridondare i n 
noi da l l ' az ione ; e che abbiamo un fecreto 
fentimento di p l a c e r é , i l quale accompagna 
quel le , t r a le noftre a z i o n i , che fon chiama
te v i r t iwfe , quando anche da eífe n iun a l -
t ro vantaggio afpet ta íTimo: m a a l l o r a , fog-
giungono , noi í i amo eccitati a compiere 
cotal i a z i o n i , appunto come amiamo o pro-
cacciamo p i í t u r e , ftatue, paefaggi, & c . per 
lo proprio vantaggio, e perottenere i l place
ré che accompagna l ' az ione . 

M a 1'Aurore dianzi mentovato ha mortra-
to l ' abbag l io : egli prova che aleune azioni 
hanno pegii uomin i una immediata bonta , 
ed a l t r eun male ¿mmediato ; c ioé , fent iamo 
placeré i n alcune, e dolore in a l t re , e fíam 
determinat i ad amare od odiare gl i a t t o r i , 
fenza alcuna mi ra di naturale van tagg io , 
fenza alcuno feopo de' futuri premj o gaÜi-
g h i , e fin fenza alcuna intenzione d 'ot tene-
re i l fenfibil p laceré del bene; ma per ua 
affatto diverfo p r i n c i p i o , cioé per un fen t i 
mento morale i n t e rno , o per una naturale 
determinazione dclla mente a ricevere pia-
c e v o l i , o fpiacevoli idee delle azioni , quan
do occorrono o fi prefentano alia noftra of-
fervazione , antecedentemente a qualfifia opi -
nione di u t i l i t a o di perdita , che n ' abbia a 
ridondare a noi fieííi ; ficcome appunto fí 
compiaciamo di una forma regolare , d i una 
compofizione armoniofa , fenza cognizion ve-
runa delle m a í e m a t i c h e , o fenza vedere al-
cun vantaggio i n c o t e ü a forma o compo
fizione , diverfo dal placeré immediato » 
V e d i SEN s o , BENE, VIRTÜ1 , e V r-
z i o . 

I I M A L E ( E T J / / ) o K i n g s - E v i l , Í I M A L E 
regio, n d h M e d i c i n a , é una malat t ia da* 
medici chiamata f inmi .e , e fc rophuU, la qua
le confifte i n t u m o r i f e i r r o f i , provegnenti 
per lo piu in torno al eolio ; ma alcuni ezian-
dio in altre parti glandulofe, come ful petto, 
nelle afcelle, nel l ' i ñ g u i n a g l i a , & c . V e d i 
S T R U M i E , e S C R O P K U L i E . 

I Re d' Ingh iker ra e di Franc ia , hanno, 
da lungo tempo , pretefo i l pr ivi legio di cu
rare i l male regio, col tocco . Quefto diri t to-
o potere, dicono a l c u n i , che da pr incipio 
fu ne 'Re di Francia inerente ; equei d ' I n 
ghikerra folamente lo pretefero, come u n 
appendice aque l l a corona, a cui han delle 
pre tenf ioni . M a certi de' noftr i Sc r i t t c r i m o -
uacali piglian la cofa fur' un al tro piede; e 

vo-
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vogl iono che ta l d i r i t t o fia flato p r a t i c a ío 
dai nof l r i R e , fia gia al tempo d 'Edoar-
do i l C o n í e í í ' o r e ; la qual opinione é ñ a t a 
g i t ta ta a té r ra dalT i ngegno íb M . Becke t . 

Raoul de Pruelles , indirizzando la fuá 
traduzione di Sant 'Agof l ino de C i v t t a t e D é , 
a Car io V . Re d i Francia , dice efprefla-
Hieiite-T-^ox devanciers) & vous avez telle 
ver tu & pui^ance que Aious cji donnée & a t t r í -
bus e de Dieu i ^fue-ct>'ouí faites miracles en vo-
iré vie telles ^ fi grandef & fi apertes que 
vous gariffes d* une tres horrible maladie que 
s1 appelle les efcrouelles (/". e. i l mal del Re") 
de la quelle nu l autre Prince terrien ne peut 
garir hors vous * 

Stefano de C o n t i , religiofo di C o r b i e , 
che vivea nelT aano i4oo , e fcriííe una Sto-
r ia d i Franc ia , la quale t u í t o r confervafi 
m M S . nella l ibrer ia di S. Germano der 
F r a t i , defcrive la pratica di toccare per le 
fcrofule . Dopo che ú Re aveafenti to Mef-
fa , recavafí a l u i un vafe pieno d' acqua j 
ed avendo S- M . offerte le fue preghiere 
avant i a l i ' A l t a r e , toceava i pazienti ne l l ' 
egra parte colla fuá mano > e la lavavacon 
T acqua. 

M a t t e o Paris vuole che S. Lodovico fia fla
to i l p r imo a pra t icar la : ak r i fof íengono 
che i l Re Roberto fu i l p r i m o , f avon io d i 
un tal dono . Eg l i é certo , che non t ro-
v iamo meozione di alcuna tale prerogati-
va , avanti i Re deli'11.1110 fecolo, quan-
do appunto quel Principe regnava .. 11 Padre 
Danie l Hif l . . de Trance, T . 1. p .1032. Po l i -
doro V i r g i l i o fa í u t t o lo sforzo per provare 
la medefima v i r t u ne 'Re d' Ingh i l t e r ra i 
ma con poca r i u f c i t a . Favyn. hifl,- de N a -
v a n e , 1062. 

I I Cont inua tore di M o n f l r e l e t oíTerva, 
che Car io V I I I . toccb diverfi pazienti i n 
Roma , e l i fano , dont ceux des I t a l i e s , dic ' 
egli : voyant ce my/hre , ne furent onques ¡i. 
smerveillez. 

L ' i f l e í f a v i r t u , non fappiamo con qua l 
fondamenti , viene a t t r ibui ta ad un fet í i -
mo figliuolo, nato fenza alcuna figliuola 
fera m e z z o ; come anco ai capí di certe fa-
mig l i e p a r t i c o l a r i ; fpezialmente , alia piu 
vecchia perfona della cafa d' A u m o n t i n 
Borgogna .• 

M A L delta Fame . V e d i FAME. 
M A L Caduco* . Ved i T Ar t i co lo EPILE

PSIA ^ 

M A L 
* / / Dottor Tm-bewi l le , nelle Tranfaz iom 

Filofofiche, da / ' i j h r i a d i una pazients 
incemodata dal mal caduco. Ne l la f u á 
orina g l i offerva un gran numero d i corti 
v e r m i , pieni d i gambe, e j i m i l i a i m i l -
lepedes. Finché quefii continuarono a d 
effere i n v i t a e pieni d i moto, g l i acceffi 
ritornavano ogni giorno; ma avendole pre-
f c r i t t auna mezzoncia d^oxymel hellebora' 
tum in acqua d i tanaceto, i vermi ed i l ma-
le efficacemente inferné fuanirono . 

M A L E B R A N C H I S M O , la dottrina od i 
f en t iment i del P. Malebranche , P r e í e dell ' 
O r a t o r i o di Franc ia . 

I I Malebranchifmo é i n gran parte r i f ief fs 
cofa che i l Car tef iani fmo. Si dee confeífare 
nu l l ad imeno , che quantunque i l V.Malebran
che penfaífe come Defcartes, nulladimeno pa
re che non cosí propriamentelo a b b í a f e g u i -
t a t o , ma bensi p iu t to f lo fi fia con l u i incon^ 
t r a t o . V e d i CARTESIANISMO:. 

I I Malebranchifmo é contenuto nella Re-
cherche de la Verité ; e per darne una nozio-
ne gené ra l e , non abbiara che a ripetere 
quel che M . Fontenelle ha detto di q u e í f 
Opera . L a Ricerca-della V e r i t é , d i c ' eg l i , , 
é piena di D i o : D i o é i l folo agente , e cibr 
nel fenfo i l piu r i go ro fo . Qualunque poter 
d 'operare , le azioni t u t t e , qualunque fie-
n o , immediatamente appartengono a D i o . 
Le caufe feconde non fono caufe, ma fo l -
tanto occaf ioni , ehe determinano V azione d i 
D i o ; fono caufe occaf ional i . V e d i CAUSA 
ed OCCASIONALE .. 

I I P. Malebranche non efpone qui per^> 
t u í t o i l fuo fiílema i n t s r o , in riguardo al
ia r e l i g i o n e o p iu t tof lo alia maniera nella-
quale egli ha pretefo di concillare la r e l i 
gione col fuo fiflema di F i lofof ia : H a egl i 
r iferbato cib pe' (uoiTrat teniment i Cr i ¡ l iani t 
flampati nel 1 6 7 7 , dove prova l'efiftenza 
d i un D i o , la corruzione della natura umana 
per Jo peccato originaie la neceífi ta di u ü 
Media tore , . e della Grazia 

I l Malebranchifmo. appar non oflante a pa-
recchi mal fondato , ed anche per icoloíb 
e d i f l ru t t ivo della re l ig ione: e percib v i íi 
fono oppofti con gran vigore m o l t i zelant i 
A u t o r i Francefi . I i p r imo fu M . Foucher , 
e dopo lu i venne i i Sig. Arna ldo : e nel 1 7 1 5 
( Tanno la cui i l P. Malebranche c mor to ) . 
i l P. du T e r t r e Gefuita pubblicb un'ampia-
rifutazione ( per quanto ei penfa ) di t ú M » 
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í í ü & c m * . — A quclla (Jarte cíie riguarda i l 
noftro veder tut te le coíe in D i o , ha n í p o í t o 
i l S'2. Lockc • 

M A L E D I Z I O N E , MALEDICTIO, nella 
Lespe s'annette comunemente alie dona-
z i o n i d U e r r e , & c . fatte a Chiefe , ed a cafe 
Relipiofe ; e confifle i n fo rmóle imprecato-
rie d e ' p i ü ' orrcndi gaftighi a cliiunque vo-
Jeííe tai donazioni v io l a r e . V e d i IMPRECA-
ZIONE. 

M A L I G N O , nella M e d i c i n a , é quella 
qual i ta che rende un morbo piuche ordina
riamente pericolofo, e difficile da g u a r i r é . 
V e d i MALATTIA. 

MALIGNO, generalmente s'applica a quel-
le febbri che fono epidemiche, o d ' infezio-
t i e , e fono accompagnate di macchie , e d' 
e ruz ioni di va r i é fpezie. V e d i FEBRE, PE
STE , & c . 

M A L L E A B I L E , una qualche cofa d u r a , 
€ du t t i l e , e la quaie fi pub bat terc , la-
vorare nella fucina, ed eftsndere foí to i l 
niar te l lo fenza romper la . V e d i D U T T I -
LITA' . 

T u t t i i meta l l i fono ma l l eab i l i , eccetto-
c h é 1'argento vivo", ma Toro lo é nel raaf-
f imo grado. I C h i m i c i hanno lungo tem-
po cercara la fiílazione del M e r c u r i o , per 
renderlo Mal leah i le . Ved i MERCURIO . 

Ef un error popolare , che fia (lata in un 
qualche tempo fempre nota Parte di fare 
rnalleabile i l vetro ; la fuá natura n ' é i n -
capace . I m p e r o c c h é fe fofle du t t i l e , i 
fuoi por i non farebbono g l i uni agli a l t r i 
o p p o f t i , e per confeguenza egli non fareb-
be trafparente j cosí che farebbe perduto i l 
fuo principale cr i te r io o d i f t i n t i v o . V e d i 
VETRO , e T R ASPARENZA . 

M A L L E O L U S , un proceífo nella parte 
p i u baffa della gamba, giufto al d i fopra del 
p iede . 

V é uu malleolus interm $ e ve n ' é un 
eflerno. 

I I mal leoluí interno é un eminenza della 
t i b i a : V e d i T I B I A , FÍBULA, &C. Veflerno, 
óella F i b u l a : arabedue infierne forraano i l 
^odo del piede . — V e d i - T a v . A n a t o m . 
{Ojieol . ) fig. 3. n. 23. 

M A L L E U S , n e l l ' A n a t o m í a , dinota uno 
j!eS^ offi delPorecchia; cosí detto dalla 
iua fimiglianza con un martello ; che fu 
prima fcoperto, per a í ferz ione d ' a l c u n i , 
da Aleflandro A c h i l l i n o : b e n c h é a l t r i abbia-
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no cib falfamente a t t r ibui to a Jac, Carpenfis, 
V i d . Douglas Bib!. Anat, p. 48. V e d i anche 
ORECCHÍ A . 

M A L T , parola Ing le fe , la qualedinota 
1'orzo raondato , o p r e p á r a l o , per poterne 
fare un l iquor potabile fotto la denomina-
zione d i b i r a , o cervogia . V e d i BIRA , 
& c . 

La maniera di fare i l M a l t é defcrit ta 
dal Cav. Robert come fegue. — P r e n d a í i 
orzo buono , trebbiato d i frefco, & c . met-
tafene circa fei quart ier i Inglef i in un t ruo-
golo pieno d 'acqua, dove lafciafi ammoi la -
re fin che Tacqua é diventata di un color 
rofficcio v i v o ; lo che fi fara i n tre g i o r n i 
a un d ipref ib , p iu o m e n o , fecondo T u m i -
di ta o T a r i d i t a , la piceiolezza o la groflez-
za del grano ; fecondo la ñ a g i o n e o la va
r ia temperatura d e l l ' a r i a . — N e l l a S t a t e , 
i l malt non vien mai a bene; n e l l ' I n v e r 
n ó , fi ricerca ch ' egli ftia ad ammollarfi nel l ' 
acqua p iu a lungo che nella Primavera o 
n e l l ' A u t u n o . Si pub conoícere quand1 é beu 
macerato od ammollato , da a l t r i cont ra-
f e g n í , oltre i l colore delF acqua; e fono V 
e c c e í ü v o gonfiarfi de' g r a n i , fe fono aíí&i 
m a c e r a t i , e la fomma morbidezza: d iven
tando , quando é in una giufta tempera , 
fimile a l l 'orzo b o l l i t o , o preparato per farne 
b rodo . 

Q u a n d ' é fuff icientemeníe a m m o l l a t o , fi 
cava dal t ruogo lo , e fi ammucchia , accioc-
ché 1'acqua ne c o l i ; quindi dopo due o tre 
ore fi va girando ed agitando con una pa
l a , e fi mette i n un nuovo mucchio , che 
ha la p rofondi ía di ven t i o vent iquat t ro pol -
l i c i i n c i r c a . 

Quefto chiamafi the coming heap^ i l muc
chio che v i ene , e la principale per iz iacon
fifle nel governo di quedo mucch io . I n ef-
fo ha da fiare i l grano per 40 o r e , p iu o 
m e n o , fecondo le prefate qual í tadi del gra
no medefimo & c . innanzi che giunga al ia 
buona e giufia tempera di m a l t ; lo c h e , 
fopra t u t t o fi cerca e procura di fareegual-
m e n t e . 

M e n t r e l ' o rzo fia i n que í lo m u c c h i o , 
bifogna porvi 1'occhio a t t e n t o , dopo le p r i 
me quindic i o fedici o re , i m p e r o c c h é a l 
iara i grani cominciano a pullular r a d i c i : lo 
che quand' han fatto egualmeute e plena
men te , i l malt fi dee a capo d i un 'ora r i -
voltare con una pala j a l t r iment i i g ran i co

m í n-
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mincieranno a mctter fuori anche lo í l e l o , e 
quau una piccola ípiga , lo che fi dee per ogni 
c o n t ó i m p e d i r é . — Se tu t to i l malt non viene 
egualmente, ma fol viene piu prefío quello 
che fía nel mezxo , che é i l p iu caldo i fi r i -
v o l t i , cosí che l ' e ñ e r i o r e venga a ü a r e piíi 
i n dentro , e fi governi c o s í , í inche tu t to fia 
f i m i l e . 

S ú b i t o che i l m a l í é íuf f ic ien temente fat-
t o , fi r ivo l ta e fi d i í k n d e o slarga alia pro-
fondi t^ d i c inque , o fei once ; ed a i lo rach ' 
egli é slargato, fi coraincia di nuovo a r i -
girarlo su e giü tre o quat tro v o l t e . A p -
p r e í í o , fi r igi ra in í imil guifa una vol ta i n 
quat t ro o c inqu 'o re , facendo i l mucchio a 
gradi p iu profondo; e si continuafi a fare 
per lo fpazio d i 48 ore a lmeno . — Que fio 
frequente r ivo l ta r f i del g rano , lo r a ñ r e d d a , 
I 'afciuga e lo .mor t i f ica , col qual mezzoe i 
diventa piíi arrendevole, ammezzato , efa-
cile a fcioglierfi nel far la b i r r a , ed a feparar-
íi interamente dal p u l l o . 

Dopo cib s' aramucchia di nuovo tu t t o i l 
m a l t , e fi fa quant 'a l to fi pub i l m u c c h i o ; 
lafeiandofi cosí fiare finché fi fcaldi quanto 
pub tollerar la m a n o ; i l che d 'o rd inar io r i -
cerca lo fpazio di 30 ore . 

C o n quefto fi perfeziona la dolcezza e la 
ma tu r i t a o tenerezza del m a l t . — Dopo 
ch ' eg l i é fufficienteraente fcaldato, figitta 
fuo r i per raffreddarlo, e fi r ig i ra di nuovo 
da 11 a fei o f e t t ' o r e , e pofcia fi ñ e n d e fo-
pra una fornace con fiamigna o graticchia 
d i fil d i ferro di fot to ad e f lo ; dove dopo 
u n fuoco che ha da durare per 24 o r e , fe 
gl ie ne da un altro p iu l e n t o , e p o i , fe 
fa d' uopo , un t e rzo : i m p e r o c c h é fe i l 
m a l t non é perfettamente fecco, non fi pub 
ben raacinare, né difcioglier bene nel far la 
b i r r a ; ma fa ch 'e l la d iven t i r o í f a , amara , 
e non at ta a raantenerfi. ;x 

I I m i g l i o r fuoco fi fa dí piota o z o l l a d i 
t é r r a fecca; fe quefia manca , ferve i n fe-
condo luogo i l carbone. Se d' una forte d i 
combuftibile non v ' é qucl che bafia, i l m i 
g l io r fi abbrucia pr ima , i m p e r o c c h é e' da la 
p i u forte impreff ione. —Per vero d i r é , 
i l mig l io re e piu natural m é t o d o di feccar-
l o , é al Solé ne 'mefi d ' A p r i l e e di M a g -
g i o ; que í lo viene a da ré i l piu pa l l ido , i l 
piíi f ano , e d i l p iu finoliquors. Comunque 
f i faccia, avvertafi che i l mal t non riceva 
fumo nel feccarfi . — Quanto al color i to del 

M A t 
m a l t , i l blanco fi filma i l m i g l i o r e ; p e r c h é 
é i l piíi naturale. 

MALT Liquors^ od i l i q u o r i h í ú á t l m a l t ^ 
cioé deU'orzo macerato, & c . hanno difie
ren t i n o m i , non meno che difieren t i v i r -
t u , proprie ta , ed ufi , si dalle differenti ma
niere onde i l malt preparafi , donde di í t in-
guefi in pa l l i do , e bruno; come dalle diffe
rent i maniere di preparare i l iquor i fiefli 
facendo la b i r r a , o cervogia ( beer, ed ale ) 
e per quedo c o n t ó , eflo liquore fi divide 
in beer, ed ale i n forte e leggiero, i n nuo' 
vo , e vecchio . V e d i BEVANDA , BIRRA, 
& c . 

L e bevande di malt fono o pallide , o bru
ñe , fecondo che i l mal t é p iu o meno fec-
cato ful forne l lo ; quello che é p iu legger-
mente feccato , t inge meno i l liquore nel 
far la b i r r a , e perb é chiamato pal l ido '^ 
laddove quello che é piu caricatamente fec
c o , e quafi a r r o f i i t o , lo eolorifee mol to d i 
p i u . — U n a m i f t u r a d'arabedue fa un color 
d' ambra , donde diverfi di quefii l iquori pren-
dono i l loro n o m e . 

Ora egli é certo che i l malt pallido ha 
p iu i n sé del gran naturale , e perb é piíi 
n u t r i t i v o ; ma per la fie fia ragione , r ichie-
de una c o ñ i t u z i o n e od uno fiomaco piíi for
t e , per d i g e r i r l o . Que l l i che mol to ne be-
v o n o , fono d 'o rd inar io g ra f í l , floridi, e l i -
fei , ma ípeífo improvvi fe febbri l i forpren-
doao ; o fe cib fcanfano, cadono per tempo 
in una ftemperata vecchiezza. 

I I malt bruno fa una bevanda mol to me
no vifeida , e p iu adatta a paífare per l i 
d iverf i colatoj o c r ibr i del co rpo ; ma le é 
a (Tai forte , pub indurre negí i fiefii incomo-
di che i l pa l l i do ; b e n c h é una fola ingur-
gitazione foverchia fi fcemi e fmaltifca m o l t o 
p iu f á c i l m e n t e , nel l i q u o r b r u n o , 

I I D o t t o r Qu incy o í í e r v a , che i m i g l i o r i 
l i q u o r i di malt pal l idi íono quell i preparati 
con acque dure , come quelle delle forgenti , 
e de' p o z z i : a t t e foché le particelle mineral i 
onde queft'acque fono i m p r é g n a t e , a juta-
no ad imped i r é le coefioni di quelle che fon 
e ñ r a t t e dal grano , e le rendon idonee a 
paflare mo l to m e g l i o , mercé del^e proprie 
fecrezioni ; ficcome le particelle vifeide del 
grano par iment i difendono le minera l i dal 
pregiudicio che apportar potrebbono. — 
M a le acque piu leggiere o p iü m o l l i , co
me le piovane o f iu tnane , pajono le megl io 

acco-
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accomodate a trar fuori la f o í b r m ¿ d malt 
m o l t o íeeco e ñ r a c o t t o , che ntiene aífai di 
particelle ignee n S ? fuá teftura; ed un vei-
colo piu ícorrente o bício le diíperde aííai 

meg l io . „ . . 
Ouanto alie diíferenze neile preparaziom 

de'lTquon del r W í , confiftono principalmen
te nell ' ufo de' l u p p o l i , eome nella birra ; o 
nella omiíTione de'luppoli , come nell 'altra 
brevanda detta a le , o cervogia. Vedi LUP
POLI • 

L a d iñe r enza , che fanno i luppoli íkf í i , 
ñ fcopre dalla natura e dalla qualita loro : 
Sappiamo ch'eglino fono un amaro fottile e 
grato ; nella loro compofizione adunque con 
quefto liquore , aggiungono alquanto d' alka-
l i n o ; cioé delle particelle che fono f u b l i m i , 
attive e rigide . — _Per h qual mezzo le 
part i glutinofe e vlfcide vieppiu fi dividono 
e fot í i l izzano , e fono percib refe non foja
mente piü facili di digeftione e fecrezione 
nel corpo ; ma ancora , mentre fon nel l i 
quore , impedifcono che non fcorra i n quelle 
coefíoni che la renderebbono glutinofo , vap-
pido , e garbo . 

Per difetto di c i b , nelle bevande non lup-
polate , quella vifcofa dolcezza che ritengono 
dopo la fermentazione , p r eño le fa inaceti-
re j i l che fuccede piu preflo o m e n o , a pro-
porzione della ibrza che ricevono dal malt , 
e dalla comminuzione a cui ha foggiaciuto 
per la fermentazione. 

E1 un opinión comune, che F a le , o cer
vogia fenza luppo l i , é piíi diurética che la 
birra ; cioé i l liquore non luppolato, piu che 
quello i n cui v i fono i luppoli . I I che pub 
aver luogo i n alcuni temperamenti j attefo-
ché la cervogia effendo piu lifcia , aramol-
l i en t e , e r i laíTante, dove ha da promover l ' 
orina col dilatare i l paífaggio , come nelle 
compleffioni fecche e macre, ella é piuadat-
ta a fare queft' effetto. — M a dove íi ha a 
promoveré V orina con attenuare e romperé 
i fughi , e renderli piu fluidi , cib s' ottien 
aífai meglio con quelle bevande che fonoben 
iuppolate . 

Quanto al dubbio , fe i luppoli tendano 
a fomentare la pietra , o nb? farebbe trop-
po lungo i l trattarne q u i . I I Dot to r Quincy 
e d opinione , che v' é poca ragione per la par
te attermativa della quiftione : ed i n genere 
ei non fa difficoka di diré , che per una 
compleffione danneggiata dalla birra , ve 

i o m . V , 

M A L 22s 
ne fono molte , e poi m o l t c , che la cervo
gia { a l e ) offende e diftrugge . — Imperoc-
ché queft' u l t ima manifeftamente infudicia le 
glandule, intafa i vafi con la feccia e v i -
fcofita, rende i l corpo greve e corpulento, e 
prepara la Arada alie cache í í ie , al l ' itterizie , 
ali ' a f ime, e per fine ad incurabili i d r o p i í i e . — 
I paífaggi ordinarj altresi , che íi fuppone ch' 
ella apra e d i l a t i , col tempo íi riempiono di 
faburra , e di materia di non men prava con-
dizione che la renella . 

Le forze differenti de' l iquori del malt fkn-
no pur eífetti diverf i . •— Piíi fort i che f o n o , 
tanto piu vifcoíe parti recan nel fangue , e 
quantunque le parti fpinoíe le rendano i m -
percettibili da principio , nulladimeno quan-
do elleno fono fvaporate , lo che fi fa i n 
brev' o r a , le altre , cioé le vifcide, fi faran 
fentire per via di doglie di capo, di naufee 
nello flomaco, o d i l a í í i t ud ine , o difficoka 
al moto . — D i queílo coloro piu s1 accor-
gono e r i fentono, i quali hanno fperimenta-
to ^ l i eflremi del bere quefli l i q u o r i , ed i 
v i m ; imperocché un ecceíTo nel v i n o , t ro-
vano che molto p iu prefio fi con fuma e fmal-
tifce ; ed eglino fono poi molto piu vivaci 
e pront i i n appreífo , che dopo 'd'avere i n -
gordamente bevuti de' l iquori del malt , i d i 
cui avanzi vifcofi ñ a n n o un pezzo innanzi 
che confumarfi e nifperderfi . 

Queí l i l iquori adunque fono piíi fani , 
quando fono leggieri cioé di ta l vigoria , 
che poíía recare u n picciol grado di calore 
nello fiomaco, ma non sí grande che ormai 
ceífino d'efiere opportuni diluenti del necef-
fario cibo . Per verita nelle perfone robufte, 
od i n quelle che fanno grandi fatiche , le 
vifcofita della bevanda íi poífono fpezzare e 
fciorre \ e si paífare i n buon nutrimento \ 
ma i n quelli d' altra coftituzione , e d1 akro 
corfo di vita oziofa , anzi che n b , fervono 
p iu tofio a cagionare ofiruzioni , e indurre 
mal i u m o r i . 

L ' e t a ¿ € l iquori d i m a l t , é 1'ultima cofa, 
per cui fi rendono piu o meno f a n i . — 
L ' e t a i n e í í i , fembra che faccia aund ip re f -
fo 1' iflefla cofa che i luppoli ; imperocché 
que liquori , che piu a lungo fon conferva-
t i , fono certamente meno vifcidi : i l tem
po rompendo le parti vifcofe , e per gradi 
rendendole piíi minute e pih atte per la fe-
crezioÍMj M a queño fempre determinafi a 
rapportordella loro forza j i n proporzione 

F f a cui 
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a cui p iu preño o p i u tardi vengono alia loro 
intera perfezione , o al loro decadimento : 
Imperocché quando Vale , o la ¿ i r ra íl fon 
confervate , fin a tanto che le lor particelle 
fien rotte , e fminuziate quanto ne fon ca
pad , allora é che riefcon mig l io r i j & al di 
l a , non faran piü che fcadere e peggiorare 
d i qualita , íin tanto che i piü fo t t i l i fp i r i t i 
sfuggitifene intieramente , i l reftante diventi 
vappido, ed agro . 

M A L T A . — Cava lk r t d i MALTA , un 
ordine di religiofi mi l i t a r i , che han portati 
varj n o m i ; come, Ofpitalieri di San Giovan-
n i di Gerufalemme , Cavalieri di San G i o -
v a n n i , Cavalieri di Rodi , Ordine di M a l 
ta , Religione di M a l t a , & c . Vedi CAVALIE
RI , OSPITALIERE , & c . 

Verfo Panno 1 0 4 8 , alcuni Mercant i N a -
politani fondarono una Chiefa di r i to L a t i 
no i n Gerufalemme , dándole i l nome di 
Santa M a r t a della Lat ina . Fondarono pari-
menti un M o n a í k r o di religiofi , dell' Ord i 
ne di San Benedetto , per ricevere pelle-
g r i n i ; e quindi , un Ofpitale vicino al M o -
n a ñ e r o , per potervifi curare g l i ammala-
t i , fotto la direzione di un Maef t ro , o Ret-
to re , da nominarfi dall' Abate di Santa M a 
n a della Latina . Oltre di che , fabbricaro-
no eziandio una Cappella i n onore di S. G i o : 
Batif ta . 

N e l 1099 , Goffredo di Buglione avendo 
prefa Gerufalemme doto quefl' Ofpitale con 
alcune í ignorie e rendite ch' egli avea i n 
Francia ; ed avendo a l t r i imitata la fuá libe-
r a l i t a , F ént ra te del!' Ofpitale s' aumentaro-
no confiderabilmente. Percib, Gerardo T o r n 
lor R^ t to re , di concer tó cogli Ofpitalieri , 
rifolvette di fepararfi dall' Abbate e dai Re
l igiof i d i Santa M a r t a , e di formare una 
congregazione diftinta , fotto i l nome e la 
protezione di San Giovanni Batifta : E di 
qua f u , che eglino ebbero i l nome di Of
p i ta l ie r i , o f ra te l l i d i San Giovanni d i Ge
rufalemme , 

I I Pontcfíce Pafcale I I . con una Bolla dell ' 
anno 1113 , confermb le donazioni fatte a 
quefto Ofpitale , ch 'egl i flabili e pofe fotto 
la protezione della Santa Sede ; ordinando 
che i R e t t o r i , dopo la morte di Gerardo , 
foífero fcelti dagli Ofpitalieri . Raimondo de 
P u i , fuccefíor di Gerardo, prefe i l t i tolo di 
Mafiro diede una regola agli Ofpitalieri , 
la quale fu approvata da Cal i l lo I I . nel 1120. 

M A L 
T a l fu la prima origine dell' Ordine d i 
M a l t a . 

11 loro primo gran Maf i ro vedendo che 
le rendite dell'Ofpitale eccedevano di gran 
lunga i l neceífario per i l manteni men tó de' 
poveri pel legr ini , e degf infermi , rifolvet-
te d1 impiegare i l foprappiu centro gl1 ínfe-
d e l i ; e con tal mira f i offerfe al Re di Ge
rufalemme . 

E i divife i fuoi Ofpitalieri i n tre c la í f i ; 
la prima era comporta di N o b i l i , ch' ei de-
í l ino alia profeífione dell' armi per la «life-
fa della fede , e protezione de' pellegrini 5 
la feconda confifteva i n Sacerdoti, o Cap-
pellani , che avevano da dir la M e í f a ; e la 
terza era comporta di fervidori , che non 
eran n o b i l i , ma pur anch' eífi eran per la 
guerra dertinati . E i parimenti rególo la ma
niera di ammettere de' Cavalieri fratelli ; 
e tutto g l i fu confermato dal Papa Inno -
cenzo , che lor diede per armi una Croce 
blanca i n campo d' argento, che tuttor é i l 
veíTillo di queiV Ordine . — Dopo la pcf-
dita di Gerufalemme , íi ritirarono prima a 
M a r g a t h , pofeia ad A c r i , che difefero v i -
gorofamente nel 1290. Dopo 1'intiera per-
dita di Terra Santa , fí r i t irarono i n Cipro , 
dove i l Re Ar r igo di Lufignano, che eglino 
avean feguitato cola , diede loro la Ci t t a d i 
Limiífo . •— I v i ftettero per 18 anni ; a 
capo del qual tempo avendo prefa 1' Ifola 
di Rodi ai Saraceni nel 1 3 0 8 , v i fi flabi-
l i r o n o . E fu allora , che affunfero i n p r i 
ma i l nome di Cava l i e r i , cioé Cavalieri d i 
R o d i . 

Andronico Imperatore di Coftantinopoli , 
accordb al loro gran Maftro Polco di V i l -
laret , 1' inveftitura di quert' Ordine ; e la 
donazione fu confermata dal Papa Clemen
te . I I fuííeguente anno , con f a í M e n z a d i 
Amadeo I V . Duca di Savoja, difefero ^fe 
fleíTi e la lor ' Ifola contro un' armata di Sa
raceni . N e l 1 4 8 0 , i l loro gran Maftro d' 
Aubuífon fece una vigorofa difefa contro 
Maomet to I I . e ritenne 1' I fo la , a difpetto 
di un formidabile Eferc i to , che 1' aífedib per 
lo fpazio di tre mefi . — M a nel 1 5 2 2 , fu 
attaccata da Solimano con un'armata di tre-
cento mi la uomini , e prefa , dopo d' eífere 
ftata i n poífeífo e nelle mani de'Cavalieri 
213 a n n i . 

Dopo querta perdita i l gran Martro ed i 
Cavalieri f i r i t irarono prima nell ' Ifola di 

Can-
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C a n d í a : D i la a qualche t e m p o , Papa C l e 
m e n t e V I L dicde l o r o V i t e r b o : A l i a fine 
C a r i o V . n e l 1530 diede l o r o 1 i fo la (U M a l 
ta che t u t t a v i a c o n í e r v a n o ; e d i qua venne-
r o ad avere la d e n o m i n a z i o n e d i Lava l i en 
d i M a l t a y a b b e n c h é i l l o r o p r o p r i o n o m e fía 
cue l lo d i C a v a l i e r i del l ' O r d i n e d i San G10-
v a n n i d i G c r u í a l e m m e \ cd i l l o r o g r a n M a -
f t r o i r a g l i a l t r i fuoi t i t o l i , ancor r i t e n g a 
quello d i Maftro dell'' Ofpitalc d i San Gio-
v a n n i , e cujlods de* poveri del noflro Salvator 
Gesü C r i j h . 

L ' O r d i n e d i M a l t a n o n ha a l t r a d o m i n a -
l i o n e , che la fuá l i b i a , ed a l c u n i a l t r i p i c -
c i o l i l u o g h i ad efla v i c i n i 5 i p r i n c i p a l i fono 
G o z a e C o m i n o . 

I I g o v e r n o é m o n a r c h i c o inf ie rne ed a r i -
í b e r a t i c o , i l g r a n M a í l r o e í í e n d o i l S o v r a n o , 
ed i l C a p i t o l o i l S e n a t o . — E ! m o n a r c h i c o 
i n r i g u a r d o a g l i a b i t a t o r i d i M a l t a , e de l l ' 
I f o l e adiacent i , ed anche i n r igua rdo a i C a 
v a l i e r i , i n t u t t o quel lo che concerne g l i í l a -
t u t i e -la regola del l o ro o r d i n e ; ed a r i ü o c r a -
t i c o , i n r i gua rdo al ia d c c i í i o n e degl i a í f a r i 
i m p o r í a n t i , che n o n íi fpedifeono fe n o n dal 
G r a n M a e ñ r o e dal C a p i t o l o . 
- V i fono due C o n f e g l i \ 1' u n o o r d i n a r i o , 
c o m p o r t o del g r a n M a f t r o , come capo dei 
g r a n C r o e i , 1' a l t r o c o m p l e t o , e conf ia dei 
G . M a f t r o , de1 g r a n C r o c i , e d i due p i ü vec-
c h i C a v a l i e r i d i cadauna L i n g u a . 

Pe r 1 ingue d i M a l t a s' i n t e n d o n o le d ive r -
fe N a z i o n i , delle q u a l i i ' o r d i n e é c o m p o -
i\o . — V e ne f o n ' o t t o , c i o é , l a P rovenza , 
1' A u v e r g n e 3 l a F r a n c i a , P I t a l i a , l ' A r r a -
g o n a , la G e r m a n i a , la C a f t i g l i a , e 1' I n g h i l -
t e r r a . V e d i LINGUAGGIO , 

L a c o l o n n a o d i l p i l i e r e ( f i c c o m e egl i é 
c h i a m a t o ) della l i n g u a d i P r © v e n z a é i l g r a n 
C o r a m e n d a t o r e de l l ' O r d i n e ; que l d ' A u v e r 
gne i l g r a n M a r e f c i a l l o ; quel d i F r a n c i a i l 
grande Ofp i t a l i e r e ; que l d ' I t a l i a i l grande 
A m m i r a g l i o quel d ' A r r a g o n a i l g r a n 
C o n f e r v a t o r e , o D r a p p i e r e , come a n t i c a m e n -
te c h i a m a v a f i j i l p i l i e r e della l i n g u a d i G e r 
m a n i a e i l g r an B a l l ; e que l d i C a f t i g l i a 
g r a n Cance l l i e re ; la l i n g u a d ' I n g h i l t e r r a , 
che s' é e ñ i n t a dopo la r i f o r m a fo t to A r r i -
go V I I I . avea per fuo p i l i e r e o capo , i l 
g r a n tunopolkr , o C o l o n e l l o del la C a v a l l e -
n a . I I l inguaggio d i P r o v e n z a é i l p r i m o , a 
cagione d i R a i m o n d o de P u y , l o r p r i m o G . 
M a í t r o 3 i l quale era P r o v w a l e . 
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I n ciafeuna l i n g u a v i fono d ive r f i g r an 

P r i o r a t i , c B a l i a g g i cap i t a l i . A ciafeuna 
l i n g u a appar t iene una S a l a , dove i C a v a l i e 
r i m a n g i a n o , e t engono le l o r o o r d i n a r i e af-
f e m b l e e . O g n i g r a n Pr rore ha u n n u m e r o d i 
C o m m e n d e . 

L e C o m m e n d e fono o m a g i f t e r i a l i , o per 
d i r i t t o , o per favore ; le m a g i f t e r i a l i fono 
quel le a n n e f í e a l g r a n M a c f t r a t o , delle qua
l i ve n é una in_ c i a í c u n g r a n P r i o r a t o : L e 
c o m m e n d e d i d i r i t t o fono quelle che cafcano 
0 toccano per r ag ione d i f e n i o r i t a ; la l o r o 
f e n i o r i t a c o m p u t a f i dal t e m p o del la l o r o ad-
m i f f i o n e , m a e' debbono p r i m a aver v i v u t o 
per c i n q u ' a n n i i n M a l t a , ed aver fatte qua t -
t r o C a r a v a n e , o f ped i z ion i m a r i t t i m e c o n t r o 
1 T u r c h i ed i C o r f a n , L e C o m m e n d e per 
f a v o r e , f o n o quelle che i l G , M a f t r o , o d i 
g r a n P r i o r i h a n n o i l d i r i t t o d i c o n f e r i r é 5 
una d i quefte la confer i feono o g n i 5 a n n i a 
c h i l o r p i a c e , 

_ I C a v a l i e r i N o b i l i f ono d e t t i C a v a l i e r i per 
d i r i t t o , fuor d e ' q u a l i , n i u n a l t r o pub el fe re 
B a l i , _ g r a n P r i o r e , o g r a n M a f t r o : •— I C a 
v a l i e r i per favore , fono q u e l l i che n o n ef-
fendo N o b i l i d i p e r f o n e , fono e levad a l r a n 
go de] N o b i l i per qualche grande i m p r e f a , o 
n o t a b i l f e r v i g i o , 

I _ f e r v i t o r i , o f r a t e l l i f e r v e n t i , fono d i due 
fpezie ; i 0 . I f e r v i t o r i d i g u e r r a , le f u n -
z i o n i de' q u a l i fono le fteífe che que l le 
de' C a v a l i e r i y 20. S e r v i t o r i d i r e l i g i o n e , 
t u t t o i l c u i i m p e g n o é can ta r le í o d i d i 
D i o ne l la C h i e f a C o n v e n t u a l e , ed u f i z i a -
re c iafeuno l a fuá v o l t a c o m e C a p p e l l a -
n o bordo de' V a f c e l l i e delle galere d e l i ' 
O r d i n e , 

I f r a t e l l i d ' ubbidienza fono P r e t i , che 
fenza eficre o b b l i g a t i d i a n d a r é a M a l t a , 
p rendono i' ab i to de l l ' O r d i n e , f a n n o i v o t i , 
e 11 l é g a n o a l f e rv ig io d i alcune Ch ie f e d e l l ' 
O r d i n e , f o t t o i l c o m a n d o d i u n g r a n P r i o 
r e , o C o m a n d a n t e , a c u i preftano u b b i d i e n 
za . 

_ I C a v a l i e r i d i m a g g i o r i t a fono q u e l l i , c h e , 
g iu f ta K ftaturi, fono a m m e ñ i ne' fedici a n n i 
d ' eta , -— I C a v a l i e r i d i m i n o r i t a fono q u e l 
l i che vengono a m m e í í i fin da quando nafeo-' 
n o ; i l che pero n o n pub f a r f i fenza una dif" 
penfa del P a p a . 

I C a p p e l l a n i po f lbno fo lo c í í e r ' a m m e f f i 
r ego la rmen te dai d i ec i a i q u i n d i c i a n n i d i 
eta i dopo i q u i n d i c i d e v o n o avere u n Bre-* 
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ve dal Papa ; fin ai quindici la lettera del 
gran Maeftro é íufficiente. QLieíli fi chiama-
no ¿tacos , e devono dar prova d' eífere di 
famiglie di crédito e riputazione. 

Quanto alie prove di nobiita da farfi avan-
t i I ' ammiíf ione de' Cavalieri , nella l i n -
gua di G e r m á n i a , fi va índiet ro per fei 
generazioni ; neli ' altre lingue bafta girne 
fin al Bifavolo dal lato di Madre e di Pa
dre . 

T u t t i i Cava l i e r i , dopo la lor profeffione, 
fono obbligati a portare una Croce blanca , 
od una ftella con otto punte, che é la pro-
pria divifa dell' Ord ine ; la Croce d' oro eí íen-
do íolo un ornamento. 

V i fono anco delle femmine Ofpitaliere 
di San Gio: di Gemfalemme , talor anco 
dette Cavalkre[fe , d' eguale antichita a 
quella degli ñeíTi C a v a l i e r i ; Apparteneva ad 
efle i i prender cura e governo delle pellegrine 
i n un ofpitale a parte , e diftinto da quello 
degli u o m i n i . 

_ M A L T H A , M A A G H , nell ' antichita 
(dinota un cemento o corpo g lu t inofo , che 
ha la facolta di legare le cofe affieme. V e d i 
CEMENTO , LOTO , COLLA , & c . 

G l i antichi Scri t tori fan menzione di d i -
verfe forte di M a l t h a , na t ive , e fattizie : 
U n a di queft' ult ime , molto i n u f o , era 
comporta di pece, di cera, di geífo , e di 
g r a í fo . 

U n ' altra fpezie , onde i Romani imma-
ñr i c i avano e imbiancavano V interno de' lo
r o acquedotti, era fatta di calcina fpenta nel 
v i n o , incorporata con pece li^uefatta, e fi-
chi frefchi. 

La Mal tha nativa é una fpezie di bi tu-
me , onde gH Aíiat ici coprono i loro mu-
x \ . — Quando quefta una volta é mef-
fa i n fuoco , 1' acqua non la fpegne , 
ma ferve p iu t toño a farla arderé maggior-
men te , 

M A L V A S I A , un cccellente vino dolce. 
che trafportafi di Grec ia , o da Cand ia ; cosí 
chiamato da M a h a f i a Ci t ta della M o r e a , 1' 
Epidauro ant ica , donde prima quefto famofo 
liquore portavafi . 

La migliore M a h a f i a é í l imata quella i n 
o g g i , che ci viene da Candia . 

_ MALVASIA , o M a l v o i f i , é anco i l nome 
i i una forta di mofcatello , che ci vien portato 
di Provenza . Ved i VINO . 

M A M A L U C H I , O M A M M E L U K I ? ^ no-
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me di una d i n a í l i a , che rcgnb per un tempo 
confiderabile neli ' Egi t to . 

* L a parola viene da "í^D , regere , i m 
perare , i l cui participio pajfivo Arábico 
e "JI^DD , Mamluc , che jignifica fud-
dito , od uno che e fotto i l dominio d i un 
altro . Scaligero tiene , che la voce f i a 
A r á b i c a , ma che propriamcnte fignifica 
una qualche cofa compcrata con diñara : 
ma a l t r i vogliono che ftgnifichi qualun-
que cofa acquifata , o come premio, o 
come compra . 

I Mamaluchi erano originalmente fchiavi ? 
T u r c h i , e Circaffi j comperati dai T a r t a r í 
da Melicfaleh , fin al numero di mille ; i 
quali egli allevb ed efercitb neU'armi , e al-
cuni g l ' innalzb agli ufizj principali dell' I m 
pero . — Eg l ino uccifero Sultán Moadam 
nel 1250 ; aftrontati ed offefi , perché egli 
avea conchiuíb un Trat ta to con i l fuo p r i -
gioniere S. Lu ig i fenza faputa loro . Quefto 
Moadam fu i ' u l t imo Sultano degli A j o u b i t i ; 
a cui fuccedettero i M a m a l u k i , i l primo 
de' quali fu Sultán Azedd in , o M o u z Ibec , 
i l Turcomano . 4 

A l t r i dicono , che i M a m a l u k i venivano 
ordinariamente fcelti d' infra l i fchiavi C r i -
ñ ian i , e che erano la ñeífa cofa , i n gran 
par te , che iGiannizzer i fra i T u r c h i . N o n 
íi maritavano. I p r i m i , dicefi , che foñero 
trafportati dalla Circaífia ; ed alcuni aggiun-
gono , che fi principio a parlar di loro circa 
1' anno ^ 6 9 . 

M A M M i E . Vedi 1' articolo MAMMELLE . 
M A M M i E A N i E . Vedi ALIMENTARE . 
M A M M E L L A a mamma , neli ' ana tomía , 

una parte carnofa prominente del corpo urna-
no 3 nel di fuori del torace; che ferve a fe-
parare i l lat te. Ved i TORACE. 

L e mammelle fono piu perfette, piü cofpi-
c u e , e di maggior ufo nelle donne che negli 
u o m i n i : la loro magnitudine e varia ; fono 
fempre pih grandi nel tempo della gefiazionc 
o gravidanza, e della lattazione. La loro fi
gura rapprefenta una grande fezione di un 
globo , avente nel mezzo una prominenza 
che termina i n una punta ottufa , chiaraata 
la pap i l l a , od i l capezzolo, nella cui- eflremi-
tk v i fono delle perforazioni, alie quali giun-
gono de ' tubi l a t t e i . — At to rno feWzpapilla 
v ' é un cerchio pallidetto feuro , chiamato í ' 
areola . Ved i PAPILLA , & c . 

L a fofianza i n t e rna dells mammelle i é 
com-
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compofta di un gran numero di é & M t , di 
varié m o l í , e di figura ovale , in í rammifchia : 
te di globuli e vafi di gra í fo . I loro dutti 
eícretorj , fecondo clie s avvicinano a la pa
pilla , s' unifcono affieme , finche alia fine 
formano fette , otto , . o pm piccioli tubi , 
chiamati tu¿uU laBtfen , che hanno diverfi 
canali trasverfali , per )» quah comumcano 
Tuno c o l l ' a l í r o , perovviare a g l ' i n c o m o d i , 
che proverrebbono dalla cafuale oftruzione di 
uno o pii i di eff i . — Queít i tubi non fono 
da per tutto d' eguale capacita, ma i n alcuni 
luoghi p i ü , i n al t r i meno d i l a t a t i ; cosí che 
forman celle, che paiono a bello ftudiofatte 
per impediré lo fpontaneo effluííb, e per i n -
durre una neceffita di fucciare , per eftrarne 
T umor contenuto. 

D a l concorfo di quefti tubuli , é in gran 
parte formata la foñanza delle papitie , fra 
cui é interfperfa una foftanza glandulofa, che 
íerve a impediré che non íi premano o ftrin-
gano troppo immediatamente 1' un i ' altro ; 
e con eíía fono framifchiate affai fibre d i r i -
vate da' tegumenti efteriori delle papille ¿ col 
rnezzo delle q u a l i , i tubi lattei vengono co-
l l r e t t i , ed i l moto del latte modificato , o 
m i t i g a t o . 

O í t r e queíH v a í i , v i fono mol t i globetti 
pinguedinofi , chiamati duftus adipoíi , che 
íilcuni vogliono che non faccian fe non riem-
pire gP interflizj delle glandule: M a i l Do t -
tor Drake , dietro a Malp igh i , penfa che 
contribufcano alia c o m p o í k i o n e del latte , 
i l quale non par che altra cofa í'a , fuorché 
•acqua ed olio artifíziofaraente uniti . Vedi 
L A T T E . 

Nelle Verg in i i tubi che compongono le 
glandule delle mammelle , come mufcoli sfinte-
xi , íi contraggono cosí flrettamente , che 
niuna parte del fangue v i pub entrare : ma 
quando i l ventre s' ingrávida di un feto , e 
comprime i l tronco difcendente della gran
de arteria i l fangue fcorre i n maggiore 
quantita , e con maggior forza per le arte-
xie delle mammelle, e s' apre un paflfaggio 
nelle loro glandule ; che eífendo da prima 
a n g u í l o , ammette foltanto un'acqua tenue j 
ma diventando per gradi piu fpaziofo , fecon
do che Putero f i gonfia , le glandule rice-
vono un fero piü denfo 5 e dopo i l parto 
dncorrono un denfo latte *, perché quel fan
gue , che prima fcorreva al feto , e per 
tre o quattro glorni dopo dall' ú t e r o , comin-
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ciando allora a fermarfi , dilata maggiormen-
te le glandule m a m m i l l a r i . 

Neg l i uomini j le mammelle fono affai pic-
c io le , e piü per ornamento che per altro • 
quantunque nelle Storie naturali troviamo 
efempj di quelli che hanno avuto del latte 
nelle lor mammelle. 

M A M M I F O R M E , Mammiformis , nell ' 
A n a t o m í a , un nome dato a due apophyíl 
dell 'ofíb c h ' é nella parte di dietro del cra-
nio , cosí dette, perché ra í íbmigl iano ad una 
mammel la . 

M A M M I L A R E , M a m m t l l a r i s , nell'ana-
t o m i a , un epíteto dató a due picciole protu-
beranze , un poco raífomiglianti alie papille, 
o capezzoli delle mammelle ; che t rovaní i 
fotto g l i anteriori ventricoli del cerebro, e 
fi crede che íieno g l i organi dell' odorato . •—1 
Vedi T a v . Anat . ( O ñ e o l . ) fíg.7. n. 3. fíg.13, 
let. ^ . Ved i anco ODORATO. 

Sonó chiamate apophyfes mammillares . 
Vedi APOFISI . 

V i é pur un mufcolo chiamato M a m m i l -
l a r i s , o majioides , che ferve a curvare i / 
capo . 

M A N C í P L E , MANCEPS , negli antichi 
A u t o r i , dinota un panatiere . 

V era anticamente un minif tro nel T e m 
plo chiamato con quefto nome , ed ora thc 
j i e w a r d , difpenfiere , o maggiordomo ; e si 
i l nome, come 1' ufizio tuttavia fí ritengono 
ne' col legj , i n ambe F U n i v e r í i t a . 

M A N D A M U S , un 'o rd ine , ch'efce dalla 
Corte o dal Tribunale del Banco regio ; i l 
qual mandaí i al capo di qualche Comuni th 
o Societa, ingiungendogli che fi ammetta , 
o f i r imetta una perfona nel fuo luogo od 
u f i z i c . 

MANDAMUS , era pur un obbligo i m p o ñ o 
al SherifFo , di mettere nelle mani del Re 
tutte le terre e poífeffioni della vedova del 
R e , la quale, contro i l proprio giuramento 
gia dato , fi mar i t ava- íenza i l confenfo del 
R e . 

M A N D A R I N O * , un nome datodaiPor-
togheíi ai nobili , ed ai magií l rat i delle re-
gioni Oriental! , fpezialmente a quei della 
C h i n a . 

* Le voce M a n d a r í n e ignota i r i quejlo 
fenfo fra i Chinefi , i quali in fuo luogo 
chiamano i loro Signori g rand i , ed i loro 
Togati Quan , o Quan-fu , q. d. fsrvo 3 
o m'm'ijtro d i un Principe. 
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V i fono nella China nove ordini di M a n -

darini j o nove gradi di _ nobilta , che han-
no tanti differenti animali per lor diviíe ca-
ratteriftiche . -— H pr imo íi diftingue con 
una g r u ; i i fecondo per un leone , i l terzo 
per un'aquila , i l quarto per un pavone , 

V i fono i n tutto trenta due o trenta tre 
mi l l e mandarini nella China . V i fon de' 
mandar ¡ni di leí tere, e mandarini d' arnii \ 
e g l i uni e gl i a l t r i de' quali paffano per d i -
verfi e í a m i : oltre i mandarini c i v i l i , o deüa 
Giuf t iz ia . 

Dopo che i T a r t a r í íi fono impadronit i 
^ella China j la maggior parte de1 Tr ibunal i , 
o delle C o r t i di g iu í i i z i a , & c . invece di un 
•mandarino per p re í iden te , n1 han due , i ' uno 
T á r t a r o , V altro Cinefe . 

I I Mandarinato non é ereditario, né ven-
gono a l t r i ad efío i n n a l z a t i , fuorché g l i uo-
m i n i di lettere. Vedi LITERATI. 

MANDARINO é anco u n n o m e , che i C i -
nefi danno al linguaggio dotto del Paefe. Ved i 
L l N G U A G G l O . 

Ó k r e i l proprio e peculiar linguaggio di 
eiaicuna Nazione e Provincia , ne hanno un 
comune a tu t t i gl i uomini dott i dell' Impe
ro 5 e quefti é nella China , quello che neli ' 
Europa i l Latino . — L o chiaraano lingua 
mandarina , od i l linguaggio della C o r t e . •—• 
J loro pubblici m i n i í t r i , come Notaj , G i u -
reconful t i , G i u d i c i , e principali M a g i l l r a t i , 
fcrivono e parlano U mandarino. V e d i CHÍ
BESE . 

M A N D A T O , MANDATUM, nella legge 
Canón ica , dinota un refcritto del Papa , per 
mezzo di cui egli comanda , a un Ordina-
í i o , a un Collatore , o prefentatore , che met-
tano la perfona i n eífo nominata al poífeífo 
del primo benefizio, vacante ne l l^ loro col-
lazione. 

_ U n mandato Apoflolico, per la provifione 
di benefizj, é una lettera monitoriale e com-
minatoria del Papa ad un V e í c o v o , con la 
quale gl i vien ingiunío di provedere di man-
í en imen to quelli che fono flati da luí ordi-
nat i , o da' fuoi predeceíTori , dalla tonfura, 
f in a g l i Ord in i facri incluíive , e di accor-
dar loro LUÍ tale m a n í e n i m e n t o , fin a tanto 
che fieno provift i di un benefizio j la qual 
pratica é nata dall ' impor le mani del Ve íco-
1 0 , fopra una moltitudine d' Ecclefiaftici, e 
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pofcia abbandonarli alia miferia ed al bifo-

D a prima i Pontefici davano foltanto de' 
'mandati m o n i t o r ) , che eran femplici preghie-
re e richiefte, le quai non obbligavano l 'Or -
d inar io ; ma alia fine , eglino formarono e 
introduflero de' mandati etecutorj , co1 quali 
le provifioni fatte dall' Ordinario , a pregiu-
dizio del mandato, fon dichiarate nulle j e T 
efecutore del mandato , i n difetío dell' ordina
r i o , conferiva i l Benefizio al mandatario i 
ma i l potere del Papa nel daré quefti man
dati é in oggi minorato e r i í l r e t t o . 

M A N D I B U L A , la mafcella. V e d i M A -
XILLA . Quindi 

MANDIBULARES , o manducatorii mufcol i . 
Ved i MASSETERES . 

M A N D I L , i l nome d' una fpezie di be-
re t ta , o di turbante, che portano i Perfiani. 
Ved i BERETTA , e TURBANTE. 

I I mandil é formato , ravvolgendo pr imie-
ramente attorno del capo un pezzo di fina 
e blanca tela , cinque o fei ale lungo ; fo
pra quefto ravvolgefi , nella ftcífa maniera , 
un pezzo di drappo di feta dell' ifteífa lun-
ghezza, e per lo piü di gran valore . 1— Per 
ingentilire queíla beretta , fi dee por fomma 
cura , che ravvolgendovi i l pezzo di feta , 
facciaíi i n modo che i diveríi colori , che 
trovanfi nelle varié pieghe, faccian una fpe
zie d'onda , alquanto fimile a quello che 
veggiamo nella carta marmorata , o carta 
ondata. 

L ' ornamento é maeñofiíTimo , ma nel 
medeí imo tempo di un grandiíTimo pefo : 
Serve o come difefa della teíla dal freddo , o 
come riparo dall' ecceíTivo calore del Solé : 
diceíi che la fcimitarra non pub penetrarlo . 
I n tempo piovofo lo coprono con una fpezie 
di capúcelo , fatto di panno r o í f o . 

L a moda del mandil é ñ a t a negli u l t imi 
tempi altcrata : durante i l tempo di Sciah-
Abbas I L fu rotondo nella fommita ; nel 
tempo di Sciah-Soliman , recoífi un' eí lremi-
ta ) o un capo della fafeia di feta dal mezze 
del mandil fopra la tefta ; e finalmente, nei 
regno di Sciah-Huífein , i ' eftremita del drap
po di feta, i n luogo d' eífer raccolto , come 
d i a n z i , fu piegaío a difegno e come a rofa ; 
e quefta i Perfiani la reputano la piíi grazio-
fa e gentil foggiaj di cui puré íi fervono i n 
ofé • 
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M A N D O L A , Amygdala , m & J & f c ^ 

frutto raedicinale, chiufo i n un ofío , o gu-
íc io grolfetto , e fotto una fottd pelle ; i l 
che tmto é contenuto fotto una denfa , pol-
pofa, oliofa fcorza. Vedi FRUTTO. 

L a mandola é ú prodotto di un albero un 
poVrande; della fpezie de nocí , e che raf-
fomi^lia a un Pero ; egh é frequente nella 
Germania , nella Francia , e nelle regioni 
conf inant i ; come pur nella Barbana & c . _ — 
I íuoi fiori fono pentapetali , e difpoñi a 
maniera di rofa: i l pifti i io diventa un frutto 
carnofo, contenente un femé , che é la man
dola ; e che cafca fuori , quando i l frutto é 
arrivato alia matur i ta . 

Le mandóle fono principalmente di due fpe
zie , do lc i , e amare . 

M A N D O L E dolc i , amj/gdaU dulces , fo
no di un tenero e grato fapore, e reputanfi 
moho fa lubr i , nutr i t ive , emol l i en t i , e r i n -
frefcanti ; vengono prefcritte neile emulfío-
n i , e trovanfi aver buon effetto i n tu t t i g l i 
fconcerti o mal i provegnenti da umori cho-
lerici e acrimoniofi . — L ' o l i o di mandóle 
dolc i , eftratto fenza fuoco , é un íicuro ed 
utile rimedio ne' dolori nef r i t i c i . E g l i é puré 
accreditato nelle coflipazioni o coftrizioni 
del ventre , e ne' dolori in teñina l i de'fan-
c i u l l i . 

Quanto alia maniera di procacciar 1' ol io 
di mandóle dolci . Vedi 1' articolo OLIO . 

MANDÓLE , amygda í^ amaras, fon 
credute aperienti , deterfive , e diuretiche ; 
e per quefti conti vengono commendate nelle 
oftruzioni del fegato, della m i l z a , dell ' ú t e 
ro , & c . — Aicun i le í l imano buone per d i -
í lruggere i raali eífetti dell' ubbriacchezza : 
e Plutarco infat t i r iferifce, che i l Medico d i 
D r u f o , oftinato bevitore, inghiott iva adogni 
bicchiere di v ino cinque mandóle amare , 
per alleviare i l calore , e mitigare i furai del 
l iquore . 

L ' o l i o efpreñb di mandóle amare', é moko 
i n ufo per ammollire e detergeré i l cerumen 
dell' orecchia . Alcun i affermano , che le man
dóle amare fchiacciate o piftate uccidono o 
ftupefanno i l pollarae , e i l volatile ; cosí 
che fi pub prendere colle m a n i , i l che , d i 
cono , é un fecreto pratieato fra i Boemi ; 
e che le fcorze fminuzzate , le quai reftano 
dopo che Fol io é fpremuto , fan F iíleíTo 
effetto. v 

Le mandóle danno la determinazione a un 
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gran numero di prepara/Joni nelle Confeí tu-
re , nella Cucinena , & c . donde ellcno fon 
la bafe : come pafte di mandóle , nc^e di 
mandóle , paíTata di mandóle j mandóle cre-
fpate , abbruftolite , & c . latte di mando!- . 
Colle mandóle dolci peíate ( cioé , pofte neíl* 
acqua calda per un poco , acciocché ne fve-
í lano la lor pelle f ác i lmen te ) ed acqua , ít 
fa i l latte di mandola, ufato fpcí íbcome r i n -
frefcante nelle emulfioni , & c . V . Houghto 
Co l l ea . N 0 . 434. 

MANDÓLE, n e l l ' a n a t o m í a . Vedi AMYG-
T > A L M . 

M A N D R A G O R A , una pianta Med ic ína 
le , uno degli ingredienti principali ádl* un-
guentum populneum . Ved i POPULNEUM . 

V i fono due fpezie di Mandragora : má-
[chio t femmina ; e ciafcuna porta una fat-
ta di pomi : quelli del mafchio , egualmente 
che le foglie, le rad ic i , & c . fono due volte 
piü grandi che quei della feramina \ ma i l 
fugo i n amendue h un velena narcót ico del 
pari v io len to . 

I naturalifti dicono ñ r a n e coíe di quefta 
pianta \ ma eccettuata la di lei virtíi fopori-
fera , i Botanici moderni appena affermano 
alcuna delle altre particolaritadi attribuitegH 
dagli antichi % e nemmen quefta, che nelle 
fue radici v i fia la figura del corpo umano; 
par t ico lármente dopo che fi é fcoperto Par-
tif izio de'ciarlatani per farvi apparire una 
tal forma , per forprendere la credulita del 
volgo . 

Chine fe MANDRAGORA , é la pianta G í n g -
f c n g . Ved i GINSENG. 

M A N D U C A Z I O N E , l 'azione di maf l i -
care ; d' altra guifa chiamata Mafiicazíone . 
V e d i MASTICAZIONE . 

La manducazione é un termine rare volte 
ufato, fuorché parlando dell' Eucariftia . — 
I Cat tol ici foftengono una reale manducazio
ne del corpo di Cr i í lo . I r iformati al con
trario vogliono che quefta manducazione fia 
foltanto figurativa , e per fede . •— S. A g o -
ftino i n qualche luogo la chiáma manducatio 
f p m t u a l i s . 

M A N E G G I O * , un 'Academia , o luogo , 
per imparar a cavalcare ; ovvero un eferci-
z i o , ed alcune leggi , colle quali fi accoftu-
mano i cavalli a certi giufti e mifurati mo-
v i m e n t i , ed az ion i . Vedi CAVALLO , e CA-
VALLERIZZA . 

* L a parola fembra I tal iana ; alcuni 
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ne recdno /' etimología dctl latino , a ma-
nu agendo, che daW agir colla mano . 

l a un maneggio v ' é un centro , od un luogo 
deftinato per volteggiare, o girare a í to rno di 
un piliere , o colonna j v' é puré un corfo , 
od una carriera per correr 1' anel lo; ed a' 
fianchi v i fon de1 p i l a f t r i , tra i quali fon a l -
luogati i cavalli deílinati per la Cavallerizza . 
V e d i GARRIERA , PILASTRO, &C. 

MANEGGIO íi prende anco per F ifteííb 
cfercizio, o del cavallo , o di colui che ca-
valca. Ved i ARIA , & c . 

M A N E S , un termine poético , che figni-
fica T ombre , o 1' anime de' d i f o n t i . Ved i 
ANIMA . 

I Gent i l i ufavano molte cerimonie , e mo l -
t i facrifizj per placare i manes di coloro che 
erano mor t i fenza aver fepoltura. Vedi LÉ
MURES , e LEMURIA . 

D i i MANES erano griíkffi che gl' Inferid 
o gl i di i Infemali che tormentavano g l i uo-
m i n i : ed a quefti offerivano i Gent i l i de' 
Sacrifizj per placare la loro indegnazione . 
Ved i D i o . 

L a Teologia Pagana é alquanto ofcura i n 
ríguardo a quelli D i i Manes : A lcun i tengo-
no ch' eglino foífero le anime de' mor t i • al-
t r i , che foííero i genii degli u o m i n i ; la qual 
ult ima opinione meglio s' uniforma alí' etimo
logía della parola . Vedi GENIO . 

1 G e n t i l i , ficcome é chiaro , ufavano la 
parola inanes i n amendue queííi fenfi ; di 
maniera che fovente ella fignifica g l i f p k i t i 
de1 defonti , e fovente ancora le deitadi i n -
fernali e fotterranee , ed i n genere tutte le 
divinitadi che prefiedevano a' fepolcri . 

L ' evocazione de i manes de' defonti , par 
che fia ffcata frequentiffima fra i Teí ía l i \ ma 
efpreífamente la proibirono i Romani . Vedi 
NECROMANZIA . 

M A N G A N O ( nelP Inglefe CALENDER* ) 
una macchina che fi ufa nelle fabbriche o 
manifatture di drappi e panni , ed anche tele 
per íoppreíTarli , e renderli eguali , l i f c i , e 
luf tr i : e parimenti adoprafi i l mangana per 
bagnare o dar P onda ed i l marezzo ai tab-
b i , ed agli amuerri . Vedi TABIV. 

* La parola Calender e fonnata dal Fran-
cefe , Calandre, o dallo Spagnuolo Ca
landra , che fignificano la Jleffa cofa che 
mangano y e che alcuni dirivano dal 
Lat . Cylindrus *, attefo che / ' intero effet-
to della macchina dipende da un ci i in-
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dro . Corel d i r iva i l nome calender da 
quello di un uccello della fpczie delle 
rondini j per la convenienza o fimiglian~ 
za tra le penne d i queff uccello , e l"1 i m 
presione che lafeia la macchina. 

I I mangano coníla di due grandi rotol i d i 
legno, attorno de' quali s' avvolgono le pez-
ze del drappo : quefti fi mettono fra due 
grandi , bene ferrate e lifcie tavole di legno, 
la inferiore fervendo come di bafe filfa e 
ferma ; e la fuperiore eííendo mobile per 
mezzo d1 una vite fimile a quella di un á r 
gano ; con una corda, attaccata ad un fufo, 
che fa i l fuo aífe : quefla parte fuperiore é 
carica di un moftruofo pefo , qualche volta 
di cinquanta o feífanta mi la lire . Q u e ñ o 
pefo é quello che da la lifciatura , e fa l 'on-
de su i drappi attorno de1 rotol i , col mezzo 
di una rafa intaccatura, od intaglio fopra d' 
eífi . I rotol i fi levano, e fi rimettono di 
nuovo , con inclinare la machina. 

M A N G A N A R E , V azione, o T effetto 
del mangano. Vedi SOPPRESSARE . 

M A N I A , nella Medicina , fu r i a , o paz-
zia , una fpezie gagliarda di delirio fenza 
febbre. Vedi DELIRIO . 

La cagione della manía é cosí fpiegata dal 
Dot tor Quincy . — Sempre che le fpezie 
delle cofe delle quali abbiamo avuta contezza , 
s' affollano, o fi confondono affieme, fi pub, 
diré che noi fogniamo; o quindi nel fonno, 
quefte fpezie fono' aggiunte con altre cofe, e 
variamente compofie, mercé le mol t ip l ic i r i -
percuffioni degli ípiriti animali , or igínate 
dalla caufa che produce i l fonno, e preme 
i nerv i , cosí che fi difordlna la fiuttuazio-
ne del loro fugo. U n delirio per tanto non 
é altro che i íogni di perfone che vegliano , 
dove 1' idee fono eccitate fenz' ordine o coe-
renza , e g l i fpi r i t i animali moflí e fofpin-
t i i n fluttuazioni irregolari . Vedi DELI
RIO . 

Che fe la cagione inducente delirio c di 
tal natura , che ecciti idee o mot i d' un i m 
peto confiderabile , fenza regolarita e fenz1 
ordine ; un tal delirio fara accompagnato 
da ardire o da rabbia, e da mot i violenti 
del corpo; e si diventera mania. Vedi PAS-
SIONE . 

t Ora é manifeífo che tutte le note cagio-
n i di quefto difordine danno al fangue una 
maggiore difpofizione per i l m o t o , e lo ren-
dono fíuffile, ma non confuiente ^ ed un i -

for-
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formemcnte e ba íkvo lmen te denfo; e ch' el-
leno percib dl ípongono talora a febbn conti
nué 3 poiché fan che i l fangue fia efpulfo dal 
cuore con forza accrefciuta ; quandp alcuna 
altra caufa non intervenga , per cui s inter-
rompa 1' efficacia delle addotte cagioni i n 
diÍDorre ü fangue a mot i febbrm j ed ú fan-
me é cosí difpofto, che bcne fpeflo puo ra-
refarfí nelle fue minuüflfime partí ; cioé pub 
uniformemente effere rarefatto , di maniera 
che é facile, da quella forza che ha impref-
fa ií moto ricevuto dal cuore , ch' egli va
cia i n partí divif ibi l i , ne1 varchi di quegli 
o r i f í z i , ne'quai debb' eííere diftribuito ; i m -
perocché allora la coefione delle partí , che 
é piccioliffima , non ofta punto al l ' accreíci-
mento ed alia propagazione della velocita 
del fangue . M a fe accade , che la caufa ef-
ficiente , od i l cuore , g i t t i i l fangue con 
maggior forza, o che i l fangue poíía eílere 
p iü fácilmente propulfo i n un dato tempo , 
cib fara infierne cagione , che alcune parti 
del fangue s' uniramio piíi ftrettamente, e 
sí formeranno delle molecule , coftanti di 
particelle coerenti ; le quai molecule íi attac-
cheranno 1' une all altre , e non ubbidiranno 
cosí di facile alia direzione ed alia forza pro-
peilente del cuore. I I fangue non pub perb qul 
eífere uniformemente rarefatto , né entrare 
cosí fáci lmente ne' piccoli orifizj de1 v a f i , e 
cosí preílo correré per eíTi; e percib non ne 
provverra febbre; ma bensi un delirio fenza 
febbre } i n cui i l calor del fangue fara mag-
giore 5 e la preffione nel cerebro varia ed 
incerta ; donde nafceranno incerte recurfío-
n i degli fpir i t i , undulazioni difordinate , 
vibrazioni confufe de' nervi , ed una nota-
bile energía dell' immaginazione ; donde 
procederá foverchia enorme audacia, e paf-

í ione , non frenabíle . — E l i ' é una malat-
tia difficiliffima a curaríi , e per lo piíi 
i l medico v i perde i l tempo , e v i rimane 
delufo . 

M A N I C A Hippocratis. Vedi HIPPOCR A-
*ris manica . 

M A N I C H E T , MANICHÍEI, una Settadi 
Eretici an t i ch i , i quali aíferivano due Pr in-
CiP) i cosí chiamata dal fuo Autore Manes , 
0 Mantchms , Per í iano di Nazione . Vedi 
PRINCIPIO . 

L ereíía ebbe la fuá prima origine verfo 
1 anno 277. e fi fparfe principalmente nell' 
Arabia , nelF Egi t to , e nell ' A f r i c a . Sant' 

Tomo V. 

M A N 33 
Epi ían ío , i j quale ne tratta dlfFuGimente 
oíícrva che i l vero nome di cjueft' Erefiarca 
fu Cubricus y e ch1 ei lo rautb in Manes, che 
nel linguaggio Per í iano o Babilonefe íignifi-
ca vafcello . Una ricca vedova , di cui egü era 
í lato fervidore , effendo morta fenza difcen-
denza, g l i lafeib mol t i beni ; e dipoi egli af-
funíe i l t i tolo di Aportólo , o d'inviato di Gesu 
G r i l l o . 

E i ponea due principj , cioé un buono 
cd un cattivo : I I primo , ch' ei chiamava 
Luce , non fece altro che bene ; ed i l fe-
condo , da lu i chiamato Tcnebre ^ non altro 
che male . — Quefta Filofofía é moho antica ; 
e Plutarco ne tratta difFufamente nel fuo 
Opufcolo de Jfidc & Ofiride. Vedi BENE , 
e MALE . 

Le noñre anime , fecondo Mane te , furon 
fatte dal principio baono , ed i noítr i corpi 
dal principio cattivo ; cotefti due principé 
eifendo co-eterni e indipendenti T un dall' a l 
t ro . E i prefe molte colé dagü antichi Gno-
ñic i j per lo che parecchi Au to r i confiderano 
i Manichei come un ramo d e ' G n o ü i c i . Ved i 
GNÓSTICO . 

Per vero diré , la Dot t r ina Manichea fu 
un íiflema di Fi lofofia , piuttoílo che di re l i -
gione. E ' facean ufo degli á m u l e t i , ad i m i -
tazione de* Baíilidiani , e dicefi che abbiati 
faíta profelTione d' Aftronomia e d' Aí l ro lo-
gia . Ved i BASILIDIANÍ . Negavano che 
Gesu Crifto aveíTe aífunta vera carne uma-
na , e foñenevano che i l di lui corpo era 
un corpo immaginario . Pretendevano che 
la legge di Mosé non foííe venuta da D i o 
o dal principio buono , ma dal cattivo j e 
che per quefta ragione fu abrogata. S' afte-
nevano intieramente dal mangiare carne di 
qualunque anímale , feguendo in cib la dot
tr ina Pittagorica. — G l i a l t r i loro errori íi 
poífono vedere i n Sant' Epifanio e Sant' A g o -
Ü i n o , 1' ul t imo de' quali , eflendo flato della 
loro Setta , dobbiam fupporre che n ' aveííe 
piena contezza . 

Quantunque i Manichei profeífaíTero di r i -
cevere i l i b r i del N . T . , puré quel folo d i 
effi infatti riceveano , che era compat ibí le 
colle loro opinioni . I p r imi fi formarona 
una certa idea , od un fiílema particolare 
di Criftianismo ; a cui ftudiarono d' acco-
modare , e concillare gl i feritti degli A p -
pollol i ; pretendendo che tutto quel ch' era 
col loro íifteina incompatibile, era flato i n i 
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trufó nel N . T . da ícrit tori pof ler ior i , ferai-
giudei . — Dal í ' al tro cauto , facean p?. fia
re de' l i b r i íavoloíi ed apocrifi per fcr i t t i 
a¿)oílolici : e fono anche íbfpettati di aver-
ne fabbricati a bello iludió degli al tr i , 
per meglio foftenere i loro erroti . Sant' 
Epifanio da un Catalogo di diverfe Ope
re pubblicate da Manete , e ne reca alcuni 
eftratt i . 

Manete non fi contento del la qualita o t i -
tolo d1 Aportólo di Gesü Crif to , ma aflfun-
fe eziandio quello del Paracleto , che C r i -
i\o avea promeíTo di mandare * Lafcib diver-
fi difcepoli, e fra g l i a l t r i , Addas;, T i l o 
mas , ed Hermas . Queftj ei g l i fpedi, ancor 
vívente , i n diverfe provincie a predicare la 
fuá dottrina . •— Manete avendo intrapre-
fo di guariré i l figlio del Re di Perfia, e 
non eííendovi riufcito , fu meíTo i n prigio-
n e , dopo feguita la morte del giovane Pr in 
cipe . M a ne fece i l fuo fcampo; e poco ap-
preffo eífendo ñ a t o prefo di nuovo , fu bru-
ciato v i v o . 

Verfo la meta del 12. fecolo la Setta de' 
Manichei prefe nuovo afpetto , all ' occafione 
di un certo C o í h m t i n o , Ar raeno , feguace di 
tal Setta ; i l quale s' arrogo di levar vía _ e 
fopprimere la lettura di tu t t i g l i a l t r i l ib r i , 
toltone g l i Evangellfti e le Piftole di San Pao-
l o , ch' egli fpiegava i n tal maniera , che 
le facea conteneré un nuovo íiftema di M a -
nicheismo . Difapprovava intieramente i l i 
b r i de' fuoi predeceífori , rigettava le chi-
mere de' Valentiniani ed i loro trenta E o n i ; 
la favola di Manete , i n riguardo all ' o r i 
gine della pioggia , ch' egli credeva eííere 
i l fudore d 'un giovane rifcaldat© e innamo-
rato d* una donzella , ed al t r i fogni ^ ma 
tuttavia ammetteva le impuri ta di Bafilide . 
I n queña maniera egli r iformb f i l M a n t -
cheismo , a tal che i fuoi feguaci non fi fe-
cero ferupolo d' anatematizzare Scithiano , 
Buddas , ed anche Manete ftefso ; C o í l a n t i -
no eífendo oramai i l loro grande Appofto-
l o . Dopo d'aver fedotta infinita moltitudine 
di gente, fu alia fine lapidato per ordine deli' 
Imperado re . 

M A N I C O R D O » , un ifirumento m u -
ficale , i n forma d' una Spinetta. Vedi SPI-
NETTA . \ 

* D u Cange d'mva quejia voce da M o n o -
chordo 5 fu l la fuppofizione che quef í 
iflrumento non abbia che una corda y nrn 
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egli é in errare : t í ha cinquanta o pih . 
Vedi MONO CHOP, DO . 

Le fue corde fono coperte con pezzi di 
panno fcarlato, per mortificare , ed infieme 
per addolcire i l fuono ; dónde egli é pur chia-
mato dumb fpinett , cioé Spinetta muta , e 
fi ufa gran fatto ne' monafterj di Religiofe , 
acciocchcielleno v ' impar ino a fuonare, fenza 
fturbar i l lilenzio del do rmi to r io . —Scalige-
ro fa i l manicordo piü antico che la fpinetta ? 
o i l gravicembalo. 

M A N I E R A , nel di pingerC} & c . efpnme 
quel particolare carattere, che olíervafi nelle 
opere d e ' p i t t o r i , de' poe t i , e d ' a l t r i artefici ; 
rnercé di cui difiinguefi i l loro pennello , la 
loro mano , o i l loro ftile. 

I o i r io f i ne' quadri conofeono le maniere 
de' p i t tor i ; e fan diílinguere con prontezza 
le maniere di Rubens , da qnelle di T i z i a n o , 
di Paolo , da V i n c i , & c . la maniera vecchia , 
dalla w^z/em nuova del medefimo Pittore ; la 
maniera Fiaminga dall' Italiana . 

MANIERA uíafi diré non men rifpetto all ' 
invenzione, che rifpetto al difegno ed al co
lorí to . La maniera di Miche l Ange lo , o di 
Rafaele, fi pu5 anche conofeere ne'loro feo-
l a r i . Cos í d ic iamo, la tal opera é della fcuola, 
o maniera di Rafaele , & c . 

M A N I F A T T U R A * , ofabbrica , un luo-
go dove diverfi opera] ed ar t i f i i fono impiegaí l 
nell ' ifteífa forta di lavoro ; o fanno un' opera , 
una fuppellettile, &;c. dell' ifteífa ragione . V e 
di COMMERCIO , &C. 

* L a voce viene dal Latino manufaftus , 
q. d. fatto con- la mano , 

MANIFATTUR A , popolarmente fí prende 
altresl per fignificare Topera fteíTa ; ed efteníi-
vamente, 1' opera e fabbrica medefima e fir 
mile*, promoífa indipendentemente i n varis 
parti d' una regione . 

I n quefto fenfo , diciamo manifattura di 
lana , di feta , di veluto , d i tapezzerie & c . 
manifattura, o fabbrica di cap pe 11 i , di cal-
z e , & c . Vedi LANA , SETA , VELUTO , T A 
PEZZERIE , & c . 

M A N I F E S T O , un ' apología , od una d i -
chiarazione publica i n i í c r i t t o , fatta da un 
Principe , con cui mofira le fue intenzioni 
i n qualche ín í rapre fa , i m o t i v i che ve 1' i n -
du í f e ro , le ragioni del fuo d i r i t t o , ed i fon-
damenti delle fue p re t en í ion i . 

M A N I L L E , o Meni l le ( quafi/kw/^Z/V ) 
nel Commercio , una delle merci principali 

por-
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portata dagli Eurcpei fulle coíle d' Africa , 
per trafficare co' Negr i i n ifcambio ch Schia-
v i , e confifte i n un grande aneilo o cerchio 
di o t tone, i n forma di braccialetto , o piat-
to , o rotondo , o fchietto , o intaohato } 
col quale i Na t iv i ufano di ornarfi , mettendo-
10 fullo fcarno della gamba, e ful groílo del 
braccio al di fopra del gomiio . < 

I «ib ricchi e di íhnt i ira i N e g n porta-
no mentlle d'argento , o d 'oro ^ ma quefte 
fon manifatture loro ; la maggior parte del 
dinaro che ricevono per l ' altre mercanzie , 
convertendofi da loro i n tnanille. 

M A N I P O L A Z I O N E , un termine ufato 
«elle miniere , per íignificare la maniera di 
feavare 1' argento , & c . fuor dalla térra . Vedi 
ARGENTO. 

M A N I P O L O , MANÍPULOS * , appreííb i 
U o m a n i , era un picciolo corpo di fanteria, 
11 quale, nel tempo di Romolo , conftava di 
cento u o m i n i ; e nel tempo de' Confoli e de' 
p r imi Ceíari , di dugenco , 

* L a parola propr¡amenté fignifica una 
manata ¡ e fecondo alcuni A u t o r i , f u p r i 
ma data al manipolo d i paglia , che f i 
portava f u i r cjiremitei d i una pertica , 
per lor d i f i i n t i v o , avanti che fojfe intro-' 
doito i l cojlume d i portare un aquila per 
loro infegna y e d i qua puré e venuta la 
frafe , d i una mano , o d i un pugno d^uo-
m i n i . M a Vegczio , Modefiino , e Varronc, 
danno altre ctimologie a quejla parola : 
X ' ultimo la deriva da manus , un pie-
ciol corpo d? uomini che feguitano i l me-
defimo vejjillo . E fecondo i l p r i m o , 
quejio corpo era chiamato Manipulus , 
perche combattevano preji per mano , o 
t u t t i ajfteme : Contubernium autem ma
nipulus vocabatur ab eo quod conjunftis 
manibus pariter dimicabant. 

Ogn i manipolo avea due C e n t u r i ó n ! , o 
Capitani chiamati manipularii , che lo co-
mandavano ; uno de' quali era Luogotenente 
all ' al tro . -— Ogni coorte era divifa i n tre 
manipol i , ed ogni manipolo i n due .Centurie . 
Vedi COORTE , e CENTURIA , 

xAulo Gell io cita un antico A u t o r e , C i n -
EI0.5 ü quale vivea al tempo d' Annibale 
( d i cui fu prigioniere ) ed i l quale, feriven-
do del!' arte della Guerra offerva, che allora 
ogniLegione coilava di feífanta centurie, di 
trenta manipoli , e di dieci c o o r t i . — E i n 
oltre j Varrone , e Vegexio , fan menzione 
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del manipolo , come del 1'ultima o piíj piG-
cióla divifione di un efercito, conftando fo l -
tanto della decima parte di una Centur ia ; e 
Spartiano aggiugne , che ei non conteneva 
piu di dieci uomini ; i l che fa vedere, che i l 
manipulus non fu fempre la í k í í a cofa . Vedi 
LEGIONE . 

MANIPOLO é parimenti un ornamento ec-
clefiañico , che portaí i da' Sacerdoti , da' 
D i a c o n i , e da' Suddiaconi nella Chiefa Cat-
tolica . E g l i é una piccola fafeia i n forma di 
ftola i tre o quattro pollici larga , e fatta 
dell' iñeííb drappo che la planeta, fignifican-
do e dinotando i l fazzoletto , che i Preti 
nella Chiefa pr imi t iva portavano ful braccio 
per detergeré le lagrime ch'cglino di continuo 
ípargevano per l i peccati del popólo . — 
C i reña ancora un orma di quelVufo i nuna 
orazione recitata da quelli che lo portavano; 
Merea r , Domine ^ portare manipulum fletus 
& doloris , 

I Greci ed i M a r o n i t i portano due mani
poli , uno su ciafcun braccio. 

MANIPOLO , manipulus , nella Medic ina , 
dinota una mifura , o quantita fiífa d' erbe, 
o difoglie j cioé una manata , o tanto quanto 
tutta la mano pub flrignere od a (Ferrare: ge
neralmente additato nelle Ricette con la let-
tera M . 

M A N I S C A L C O , una perfona, i l cui uf i-
zio o meftiere fi é inferrare i cavalli , e 
medicarli nelle loro malat t ie . V e d i FERRO , 
& c . 

M A N N A , nella Farmacia , una droga 
medicínale , di grand' ufo nella pratica m o 
derna , per un moderato purgativo , e che 
netta le prime v i e . Vedi PURGATIVO , & c . 

La manna é un fugo bianco dolce, che 
ílilla dai rami e dalle foglie del fraffino 9 
particolarmente nella Calabria, durante i cal-
di della State. 

La manna é ftata comunemente creduta 
una fpezie di mel acrium , o di rugiada d i 
mie l e , che cadendo la no t te , íi raccoglie fo
pra certi a lber i , ed anche fui le pietre o róc 
ele , e fulla térra ñeífa , dove s' indura a l 
Solé , M a queíP opinione confutafi , dal ve
dere che tai rugiade fi disfanno al S o l é ; lad-
dove la manna s' imbianca, e s' indura , ad 
effo . A g g l u g n i , che tai rugiade t rovan í^ fo-

, lamente fulle cime ed eílremita delle foglie ; 
e la manna principalmente ü trova annic-chiatíi vicino ai tronchi de' rami : e che la 
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rugiada mellea foltanto cafca íugli albori efpo-
íVi a l i ' aria ; laddove la manna trovafi su 
q u é l i che flanno al coperto; íiccome fu fpe-
rimentato dal Dot tor Corne l io , i i quale rae-
colfe manna dagli alberi coperti a bello i l u 
dió con panno ; e Lobelio aííicura che la 
manna fu raccolta dai rami del fraíllno ch' 
era (lato gi í tato i l giorno avanti i n una can
t i n a . Ved i MÍELE, O RUCIADA d i mie le . 
E g l i é molto piü ragionevole , noverare la 
manna tra le gomme ; che trafudando dali' 
umor della planta, e mefehiandoíi con alcu-
ne particelle faline dell ' aria , íí condenía i n 
que' pezzi , o f iovch i , ne' quai la vediamo . 
Vedi GOMMA . 

G l ' I ta l iani raccolgono tre fpezie di man
n a : manna d i corpo , che diñílla fpontanea-
mente dai rami dell ' albero nel mefe di L u -
gl io . — Manna forzata, o forzatella , che 
non íl raccoglie prima d' A g o f t o , dopo un' 
incifione dell' albero, quando lo feorrimento 
della prima ha ceffato . — Manna d i f ronda, 
che efee da s é , ín piccole gocce , come un 
fudore dalla parte nervofa delle foglie del 
fraffino , e raunafi i n grani della groífezza 
i n circa d i quelli del fermento ; che i l Solé 
indura i n Agof to . Le foglie fi trovano bene 
fpeífo cosi caricate di quefti g r a n i , che paio-
no coperte di n e v é . 

L a manna é un dolce e ficuro purgante j 
e fi ufa anco i n brodi . A l t i m a r o , Medico 
Napolitano , ne ha feritto un T r a t t a t o ; e 
Donzel l i un a l t ro . — La mayma, abbenché 
tenuta per una fpezie di mie le , purga la h i 
le ; laddove i l miele volgare 1' accrefee . La 
manna Siriaca era un tempo la piü í l imata j 
n ía i n oggi ella cede i l luogo alia Calabrefe. 
Fuchfio oíferva , che i contadini del M o n t ó 
Libano mangiano la manna ordinariamente 
come gl i a l t r i i l miele . N e l MeíTico diceíl 
«he abbiano una manna, cui mangian come 
noi facciarno i l formaggio . 

I-a manna Ja piü ftimata é quella i n la* 
g r i m e ; che alcum credono cííere fa t t iz ia , e 
lavoro degli Ebrei i n Livorno i ma ella é 
eertamente naíurale : E qwel che le da que-
fla figura^ fi é , che f i fual mettere delle pa-
glie e de'frantumi di legno fulle incifioni de5 
r a m i , lungo i quali feorrendo la manna, fi 
condenfa a mifura che ella efee , ed aíTume 
quefta forma. 

MANNA , é parimenti un termine della 
Scr i í tura¡ , che íigaifica una fpezie miracolo-
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fa di c ibo , i l qual cadde dal cielo , per fo-
ftentamento degl' Ifraeli t i nel lor paffaggio 
per i l Deferto : la forma d' eífo era quella 
de' femi d i corlándolo , i l fuo colore quello 
del Bdellium , ed i l fuo fapore come i l mie le . 

L o chiamarono manna , o dalia voce Ebrai-
ca manah , un dono , per additare che ella 
era un dono del cielo \ o da minnah , che 
fígnifica preparare, perché la mayma veniva 
ad eífi bell' e preparata da raangiarfi , ned 
avean meftieri fe non di raccoglierla ; o pur 
dalla parola Egizia , M a n , che cos'é quella ? 
la qual ult ima et imología é la piü probabile; 
perché la Scrittura addita la maraviglia che 
l i prefe, quando ebber prima veduto difeen-
dere quefto nuovo c ibo . 

Salmafio tuttavolta ne preferifee un' a l t ra : 
Secondo lu i , g l i Arab i ed i Caldei ufava-
no la parola man per íignificare una fpe
zie di rugiada o di miele che cadea fulle 
piante , e fi raccoglieva in gran copia ful 
monte Libano . Sicché g l ' Ifraelit i non ado-
prarono i l termine manna per forprefa o per 
maravigl ia , ma perché videro quefto cibo ca-
dere con la rugiada, nella fteífa guifa che i l 
m i e l e , tanto noto ad eifi fotto i l nome di 
m a n . 

Salmafio aggiugne , che la manna degli 
I f rael i t i non fu altro in realta, fe non cote-
fto miele , o rugiada condenfata; e che Tun 
e 1' altro eran lo fteífo che i l melé filveftre 
di cui fi nu t r í San Giovanni nel Diferto , 
di modo che i l miracolo non conftftea nella 
forraazione di alguna nuova foitanza i n fa
vor degl' Ifraeliti ; ma nella puntual manie
ra , con cui fu difpenfato dalla Provldenza, 
per i l mantenimento di tanta molt i tudine di 
p o p ó l o . 

M A N O , manus s una parte , od un mem-
bro del corpo t k l l ' uomo; che forma i ' eñ re 
m i t í delbraccio . Ved i BRACCIO^ 

I I meccanismo della mam é curiofiíTimp ; 
e l l ' é fatta a bello ftudio e con eccellente 
artifizio e ftruttura , per eífer atta a' varj 
ufi e bifogni che ne abbiamo, e per i l gran 
numero di lavori e manifatture, nelle qua
l i ella s' impiega . — La mano cofia di una 
compage di nervi , e di picciole o í f a , con-
giunte ed inferite a vicenda fra efle ; e che 
le danno un fommo grado di forza, e nel me-
defimo tempo una non ordinaria fleffibilita , per 
cui é capace di raaneggiare , tenere ed affer-
rare g l i adiac^nti corpi , affine o di t irarl i 
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verfó di noi , o di fofpignerli e r imove rü : 
Anaífagora viene rappreíentato dagh antichi 
A u c o r i , come uno i l qual credea, che I uo-
mo foffe debitore di tutta la fuá fapienza , 
di tutta la fuá cognizione , e della fuá fupe-
rioritva fopra gli al tn animali , all ufo delle 
m a n i . — Galeno da alia cola un altro g i r o : 
ei díce che T uomo non é la piíi fapiente 
creatura, perché ha k m a n i , raa che gl i fono 
fíate date le mani , perché egli era la pin 
faggia creatura . Imperocché non furono le 

che c infegnarono 1' a r t i , ma fu la ra-
Le mani fono gl i organi della ragio-

n e , & c . De ufu part. L i b . i . c . 3. 
MANO , nella Medicina : — La mam , 

fra g l i Anatomic i , fi eftende dalla fpalla fin 
a i re l l remi ta delle d i t a , ed é chiamata cosí 
la mano maggtore . , , • 

EU ' é divifa i n tre part í : -— La prima 
giug-ne dalla fpalla fino al gomito ; propria-
mente chiamata i l braccio , brachium . Vedi 
BRACCIO . 

L a feconda piglia dal gomico e va fino 
al polfo : —^ la terza, cioé la mano , ma-
m s , propriamente cosí detta ; é chiamata 
anco •rñano minore ^ od extrema manus . —• 
QueíV é fuddivifa i n tre altre parti ; i l car-
•pus i i l metacarpus che é i l corpo della ma
no ed inchiude i l dorfum , e la vola , la fchie-
na e la palma della mano ; e le d i ta , d ig i -
t i . Ved i ciafcuna defcritta fotto i l fuo pro-
prio articolo , CARPO , METACARPO , e 
DITA , 

I mufcoli co'quali la mano é mofla e d i -
retta , fono i palmares j i l flexor eV extenfor 
carpi , idnaris , e radialis y pcrforatus y per" 
forans y i lumbricali y g l ' intcrojfei y g l i cjien-
f o r i y gl i abduBores, ed i flejjori delle dita . 
Ved i ciafeuno al fuo luogo . PALMARIS , 
& c . 

L a mano fa la fubbietta materia dell' arte 
della Chiromanzia , la quale s' adopera nel 
confiderare le diverfe linee ed eminenze del
la palma della mano, le loro fignificazioni , 
&.c. Vedi PALMA e CHIROMANZIA . 

Appreí lb g l i E g i z j , la mano íi ufava per 
í imbolo della forza: — T r a i R o m a n i , era 
tenuta come un fimbolo della fedelta ; e per-
cib fu confecrata a quefla Dea da Numa fo-
iennemente. 

Nella C i r u g í a , s1 adopra una m a n o á i fer-
í w r i C ê ^ una P̂67̂ 6 ^ mano artifiziale, o 
fuffidiana j da applicarfi e adattarfi al mon-
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co di un braccio, dopo che nc é ftata tron-
cata via la mano. 

E l l a ha la maggior parte de' mot i della 
mano naturale j che faníi col mezzo di me l 
le , di^ carrucolette , di p ignon l , o fuíi , d i 
bottoni , o fibbie , Scc. Ambrofio Pareo ci 
deferive per diftefo la fuá ñru t tu ra . 

MANO , nella Falconeria , é un termine 
che fi ufa per dinotare i l piede del Falco-
ne: — L ' aver una mano netta , for te , ÍQ|-
tile , glutinofa , con buoni e fort i artigli , 
é una delle buone qualita di un falcone , o 
d 'uno fparviere. V e d i FALCONE, e SPAR-. 
VIERE . 

M A N O , nella Cavallerizza, é un xermine 
ufato i n varj m o d i . A l i e volte dinota i pié 
d' innanzi di un cavallo . 

MANO fi prende anco, per una divif io-
ne del cavallo i n due p a r t i , rifpetto alia 
mano del Cavaliere . —• La mano d? innanzi 
inchiude la tefta , i l eolio , ed i quarti d' 
avanti . L a mano deretana é tutto i l refto 
del cavallo . 

La mano della fpada , íi prende per la man 
dritta di un uomo a cavallo . •—• La mano 
della bnglia , é la mano íiniftra del cava
liere . 

I I voflro cavalier regolare ( d i c o n o ) tiene 
la fuá man della briglia due o tre pollici al 
di fopra del pomo della fella. 

U n Cavaliere fi dice che non ha mano , 
quando folamente fa ufo della briglia fuor d i 
tempo ; non eonofeendo , come e quando 
egli ha da 3are g l i ajuti dslla mano, a d i -
fcrez'ione . 

Tener un cavallo f tdla mano , fignifica 
fentirlo ubbidiente o reíiílente alia mano ? 
ed efíere fempre preparato ad evitare qualun-
que forprefa. — Quando i l cavallo ubbidifce 
e corrifponde agli effetti della mano, diciam 
ch' egli pofa ben su la mano. 

I I Cavaliere debbe avere una mano leggie* 
ra , cioé debbe folamente fentire i l cavallo 
su la fuá mano, cosí che gl i reíifla ogni volts 
ch' ei tenta di fcapparne , o torgli la mano : 
e fubito che egli ha fatto reíiííenza , deve 
abhaíTare la briglia in vece di attaccarvifi 7 
o r i tenerla. 

Se un cavallo per troppa voglia o pron-
tezza di gime innanz i , preme o fa troppa for
za fulla mano, e'debbe or'allentarfi , ed or 
tener íi forte e d u r o , a fine di torgli V ufo o 
la voglia intempeíl iva e continua di preme-
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re i l i no r fo . Queí la facilita o liberta del ca-
valiere, di allentare, o di ntenere la mano, 
fa quel che chiamavaí i una buona mano. 

Diceí i che un cavallo sforza la mano', 
quando non teme la br ig l ia , ma corre a di -
fpetto del cavaliere, 

Maneggiare od ufare un cavallo su la ma
no, e Tefercitarlo cogli eífetti o m o t i della 
briglia , fenza al tr i a j u t i , falvo che delle poU 
pe delle gambe, 

Eífere pefante fulla mano, s'intende t l 'un 
cavallo , che a caufa della morbidezza del 
fuo eo l io , della debolezza della- fuá íchiena , 
della grandezza della fuá tefta, e del pefo de' 
fuoi qoaríi davanti 5 f i gitta fulla b r ig l i a , 
fenza fare alcuna refiñenza , o sforzo, per 
vincer la mano del Cavaliere. 

M A NO _ Armónica , nella Mufica , f i ufa da 
alcuni Scrittori , per dinotare Tantico dia-
gramma , o la fcala di mufica, fopra cui s' 
impara a cantare. Vedi GAMMUC , Se ALA , 
D l A G R AMMA , &C, 

La ragione di queíF appellazione f i fu , 
che Guido A r e t i n o , avendo invénta te le no
te u t , re , m i f a , f o l , la , le difpofe fopra 
le dita della figura d1 una mano diftefa . V e 
di NOTA , -— E i muth le lettere dell' aifa-
heto , úfate fin allora per efprimere le note , 
i n quefte fei fillabe , che ei piglio dalla p r i 
ma Jlrophe dell' Inno di San Giovanni Batida 
comporto da Paolo D i á c o n o , 

U t queant laxis rt-fonare fibris 
MÍ-?vz gejlorum fiL-muli tuorum, 
Sol-ve pol lu t i \a.-bii reatum 

S a n ñ e Joannes. 

MANO della Gluftizia , é uno fcettro, o 
baflone, lungo un cubito , che ha una man 
& avorio nella fuá eflremita ; e s1 ufa come 
infegna o attributo dei R e , col quale fono 
dipint i nelle loro vefti R e a l i ; come ncl gior-
no della Coronazione , 

A l cuni Au to r i la chiamano uílialraente. 
virga , ~— Luig i X . di Francia , aífunfe pri-. 
rao la mano d i Giu/ i iz ia per fuá divifa . 

Impofizione delle MANÍ , figmfica i i con
feriré i facri ordini ; cer imonia, i n cui íe 
mani pongonfi fopra V altrui tefta , per fegno 
d i miíTione o di podefta. che daífegíi d'efer-
citafe le funzioni del miniftero dell' o rd ine . 
Ved i ORDINAZIONE , & c . 

Lavar f i le MANÍ d' una cofa , íignifíca F atteftare che non fi ha parte nel tai a í f a r e ; 
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e che non fe ne vuol avere a render c o n t ó : 
come fece Pilato i n riguardo alia morte del 
noftro Salvatore . — I n quefto fenfo, fi d i 
ce che un uomo ha le mani nette, e parti-
colarmente un -Giudice, per additare che egli 
non é flato corrot ío da pratiche, o da re-

MANO finiflra. *—* Mar i ta r f i con la man 
f i n i j l r a , é fpofare una donna di grado infe-
r i o r e , i cui figliuoh , i n v i r th di quefto ma-
r i taggio , non hanno a fuccedere • al padre , 
ned eifere a parte cogli altr i figliuoli ; ma 
contentarfi di quella fortuna che i l marito 
deftinera loro nel giorno appreifo del mar i -
taggio. 

Quefto método di prendere 7nogli della f t -
nij lra mano ha luogo i n Germania . Vedi 
MATRIMONIO . 

MANO , fi piglia anco per l ' Índice di un 
orologio , d' una moftra , o fimili; e che fer-
ve per additar 1* ora & c . Ved i INDICE . 

MANO Lunga , Longimanus , un t i tolo , o 
íoprannorae , aífunto da alcuni P r inc ip i . Á r -
taferfe , figliuolo di Serfe e íuo Succeífore 
nell ' Imperio P e r f í a n o , fu cosí denominato ; 
come quegli che avea mani si lunghe , che 
potea toccare i fuoi ginocchi con eñe , ftan-
dofene di r i t to . 

MANO , termine figuratamente ufato nella 
pittura nella ícultura , & c . per la maniera , 
o per lo ftile di quefto o di quel maeftro . 
Vedi MANIERA , STILE , & c : 

MANÍ , fi portano i n u n ' A r m a , o i n uno 
ftemma : def l ra , e f in i j l r a y diftefe , o aper-
te , e d' altre guife . 

A z z u r o , una mano deflra tagliata nel pol-
fo , ed eftefa i n palo , argento; portafi coi 
nome di Brome . Argento , tre mani fmifire , 
tagliate nel polfo s feudo r o í f o , col nome di 
Mayna rd . 

I Cavalieri Baronetti hanno da portare ín 
un cantone , o i n uno feudo , come lor piace, 
1' armi d' U l ñ e r , cioé in un campo argento , 
una mano finiftra tagliata al polfo , i n roífo , 
Vedi BARONATTO . 

Larghezza d1 una MANO , íi ufa alie vo l -
te per mifura di tre poliici • Vedi POLLICE % 
e MISURA .. 

MANO , o MANA TA , é parimenti una 
mifura di quattro poliici , quafi per modello 
o norma ; giufta lo Statuto , 3 3 . H . V I I I . 
cap. 5. Vedi MISURA . 

La mano, appreifo i feafali di caval l i , é 
l a 
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la k r o l i c í z a di quaí t ro d i t a , cd é la mifura 
di i m p u g n o o d'una mano íerrata 5 con cui 
í) mifura 1'altezza de'Caval i . 

U n cavallo da guerra, debbe effer d t o fe-
dici , o diecifette 

M A N O M E T R O , o MANOSCOPIO * , un 
A u m e n t o , onde fi additano , o mifurano 
le alterazioni nella rama , o nella denli-
ta deH'aria. Vedi ARIA , RARO , e DEN-

TA' 
* L a parola e formata dal Greco (¿avos , 

rarus , e (¿ÍTPQV , menfura . 
I I manómetro differifee dal barómetro , i n 

quanto che queft' u l t imo folamente mifura i l 
pefo dell' atmosfera , o della colonna d' aria 
íbpra d' efíb : ma 1' aitro mifura la denfita 
dell ' aria , i n cui fi ^trova : la qual denfit^i 
dipende non folo dal pefo dell ' atmosfera , 
ma anco dall ' alione del caldo e del fred-
d o , & c . 

G l i A u t o r i tuttavolta confondono fpeffiffi-
mo queñi due i í l rument i irífieme j ed i l Sig. 
Boyle ifteffo ci da un buon manómetro da 
lui inventato , fotto i l t i tolo di barómetro 
J ia t ico ; vedine la í l ru t tura fotto la parola 
BARÓMETRO . 

M A N O M I S S I O N E , MANUMISSIO * , 
m a í t o col quale un fervo od un vil lano é 
meflb i n l iber ta , o fuor di fervitü e di ob-
bligazione . Vedi SCHIAVO , & c . 

* L a voce e L a t i n a , da manus, e mit te-
re ; quia fervus mittebatur extra manum , 
feu poteftatem domini f u i . 

A l c u n i A u t o r i definifeono la manomijjionc, 
un atto per cui un Signore { L o r d ) da la 
franchigia ai fuoi tenants o poíTeffori e co
lon! , che prima d' allora erano ña t i fuoi 
vaíífilli , ed i n iftato di fervi t í i , incompatibi-
le colla fantita della Fede crifliana . Vedi 
VILLANO, VASSALLO , & c . 

T r a i Romani , la manomtffione de' Servi 
f i compiva i n tre maniere. 10. Quando col 
confenfo del fuo padrone , veniva feritto o 
regiftrato i l nome d' un fervo nei Cenfo , 
o nel pubblico ruólo d e ' C i t t a d i n i . 20. Quan
do i l fervo menavafi davanti al Pretore , 
e quefto Maeftrato metteva la fuá verga, 
chiamata Vmd'Ma , fulla di lor tefta . 30. 
Quando i l padrone dava al fuo fervo la l i 
berta nel fuo Teftamento . — Servio T u l l o 
dicefi che abbia i l primo introdotta la p r i 
ma maniera j e P. Valerio Publicóla la fe-
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p o n á a : U n dettaglio particolare ci vien d*-
to della terza nell ' Infi t tuta di Giuft inia-
n o . 

N o n era neceífario , che i l Pretore foffe 
ful Tribunale per compire la cerimonia del
la manomiffione ; ej l o - facea da per tutto 
indifFereníímente , i n ca ía , per la v i a , an
dando al bagno , & c . Metteva la bacchet-
ta íulla t eña del fervo, proferendo queíle pa
role , D/Vo eum liberum cjje more Qul r i tum . 
Fatto cib , dava la bacchetta al l i t tore , 
che con efsa percuoteva i l fervo fulla te-
fía, e poi col fuo pugno g l i batteva la fac-
cia e i l tergo: E d i l notaio , o feriba, re-
giftrava i l nome del nuovo uomo libero , 
con le ragioni della fuá manomijfione . V e d i 
LIBERTINO . 

Si radeva parimenti al fervo la tefía , ed 
i l fuo padrone g l i dava una coppa , o bic-
chiero, in fegno di l iber ta . Ter tul l iano ag-
giugne, che allora fe g l i dava anco un ter-
zo nome: Se era c o s í , tre nomi non eran* 
indizio certo di nob ika , ma della liberta . 
Ved i NOME . 

L ' Imperador Cof ían t ino ordinb che la 
manomijjione i n Roma fofíe efeguita nelle 
Chiefe. 

Del la mammiffione v i fono parimenti va
ríe forme i n Inghil terra . N e l tempo del 
C o n q u i ñ a t o r e , venivano manomejji o fatt i 
l iberi i v i l lani dal padrone, che l i confegna-
va con la man dritta al Viconte i n piena 
aíTemblea , moftrando loro la por ta , dando 
loro una lancia, ed una fpada, e proclaman-
doli l i b e r i . 

A l t r i erano mammejfi per carta, o paten
t e . •— V e r a i n oltre una manomijjione \ m -
p l i c i t a ; come quando i l Signore s' obbligava 
di pagar certo dinaro all 'uomo foggetto in. 
un certo giorno , o g l i movea lite , e' io 
perfeguitava i n giudizio , dove potea far 
di meno , e ottenere i l fuo intento proprio 
j u r e ; & c , 

M A N O R * , una Signoria antica, la qua
le confífte di pa t r imon) , e fe rv i th , e di una 
Corte del Barone ( cioé di un Tribunale ) 
a n n e í í a v i . Ved i LORD, e DEMAIN. 

* L a parola e formata dal Franceíe ma-
noir , uh' abitazione ; e quefta dal La t í -
no manere , dimorare , ejjendo i l l^E0, 
d i refidenza principáis del Lord' 
MANSIONE . 

M A -
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MANOR t V i ík í í a cofa _ che la Bawnia , 

come eli ' era un tempo chiamata . Vedi BA
RONÍA . 

U n Manor é una fpezie di feudo nobile 
di cui alcune parti fono accordate ai vaflal-
l i o tcnants per alcuni íervigj che hann' a 
compiere ; ed altre fono rifervate all'ufo della 
famiglia del L o r d , con la giurisdizione fopra 
i l fuo twant , o affittaiuolo , per le terre o 
fondi ch' ei tiene o poffiede , avuti da lui . 
Vedi FEUDO . 

Quanto al l ' origine de' manors — riferifeo-
no gli A u t o r i , che v' era anticamente una 
certa eftefa di térra , conceffa o donata dal 
Re á qualche uomo di mér i to , per lu i e 
per l i fuoi eredi , da potervi dimorare e abi
tare , ed i n oltre efercitare qualche giurisdi-
x ione , piu o meno , dentro i l fuo diftret to; 
ma a condizione ch' egli adempií íe a certi 
fervigj , e pagaífe una certa rendita annua , 
íecondo che nella ConceíTione era preferitto . 
Ora i l Signore, o Feudatario del R e , rípar-
tendo i n appreííb j a lúa fignoria. ad altre 
períbne piu volgari , ricevea fervigj e reu-
ciite da l o r o ; e per cotal mezzo ficcome egli 
era divenuto tenant del Re , cosí queíH i n -
feriori diventavano tcnants , o Vafíalli di 
l u i . 

M a i n oggi un ma?íof íignifica una giu
risdizione , e un dir i t to regio incorpóreo , 
piuttofto che la térra , o la fignoria : Impe-
rocché uno pub avere un manor i n gene
re , cioé i l d ' r i t ío e la podeíla di una Cor
te , o Tribunale di Barone ; ed un akro go-
dere tutta la térra che a tal manor appartie
ne od é annefla. 

U n manor pub eííere compoflo di diver-
fe cofe , come di una cafa , di pafeoli , di 
p r a t i , d i bofehi, di rendite , di tribunale , 
o corte , ¿kc. E cib v i debbe eííere , per 
longa continuazione di tempo immemora-
b i l e . 

M A N O S C R Í T T O , un libro , od una 
carta , ferit t i a mano . Vedi SCRITTO . 

QuefH é un termine oppofto a l l 'a l t ro 4 
cioé fiampato . Ved i STAMPA . 

U n manoferitto íi di nota ordinariamente 
con le due lettere IV1S , e nel plurale M S S , 
o M M S S . C i b che fa pregevoli le pubbli-
che Librerie , fi é i l numero 4e' manoferit-
t i antichi che v i fi confervano »: Vedi B I 
BLIOTECA . 
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_ M A N S I O N E , Manfio , u n » cafa od abita-

zione , ípezialmente i n vi l la , o campagna -
Vedi MANSO . 

MANSIONE piu particolarmente s' ufa per 
la cafa principale del Padrone, o L o r d , nel 
fuo Feudo , altramente chiamata capital mef-
juage , o luogo principale del fuo M a n o r , o 
Signoria . Vedi Manor . 

M A N S O , Manfus , M a n / a , o Manfmn *, 
ne' l ib r i legaíi antichi , dinota una cafa, od 
abitazione ; o con térra , o fenza térra . V e d i 
CASA, e MANSIONE. 

* L a voce e formata a manendo, ahitare ¡ 
come Jcndo quejii un luogo d1 abitazione , 
o d i refídenza. 

MANSO capitale > Manfum capitale, dino
ta la caía domenicale , o la corte del Signore, 
o del padrón del Manor , o Signoria, Vedi 
MANOR , e CORTE . 

MANSUS Presbyteri, é la cafa anneíía ad una 
cura, od un vicariato , dove ha da rifiedere 
i l Sacerdote che n ' é provif to. 

Quefta fu originalmente , e tuttor rimane 
una parte effenziale della dote d- una Chiefa 
parocchiale , oltre j a gleba , o térra , e le de-
cime. — Ta lo r vien Q\iizm<AoPresbyterium. 
Ved i PRESBITERIO . 

M A N - S L A U G H T E R , Úmicidio; i 'ucci-
fione ingiufta d' un uomo , fenza malizia pre-
meditata . Ved i OMICIDIO . 

Come , quando due perfone che prima non 
avean i n animo di farfi alcun torto , occorrendo 
per accidente qualche improvvifa occafione , 
1' uno ammazza 1' altro . 

Man-slaughter ? e murder , differifeono i n 
q u e í i o , che i l pr imo non faííl con preceden
te malizia , ma per incontro cafuale, & c . \—1 
L ' atto ñimafi fel lonia, ma v' ha luogo i l be-
nefizio nel clero, per la prima vo l t a . Vedi 
OMICIDIO, &C. 

Per una legge di Canuto , fe uno vie
ne uccifo apertamente e premeditatamen-
te , 1' uccifore debbe efiere dato nelle ma
ní de' parenti dell' uccifo ; ma , fe nel giu-
d i z i o , i l fatto é provato ; ma non la con
tumacia , o la ma l i z i a , ha da giudicarlo i l 
Vefcovo. 

M A N S O R I I m u f e u U y . z j k fleíTi che 
teres. Vedi MASSETERES . 

M A N T E L L E T T I , nella Guerra , una 
fpezie di parapetti mobili , fatti di tavole , 
groíTe m circa tre ongie , inchiodate l ' una 

fopra 
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í bp ra Ta l t r a a l l 'a l tezza di quafí feí picdi ; 
geaeraltnente inca l ía te o foderate di latta , 
e meíTe fopra r u ó t e ; di maniera che in un 
affedio, poífano eíTere fofpinti avanti i gua -
í t a d o r i , e fervir loro d i copcrta e difeía , 
dalla mofchetteria del n i m i c o . 

V i fono deH'aitfe fatte d i mantel/etti) co-
' - - ¿ i f a , de' quali fi fervono 

avv ic ina r í i alie mura d i 
3 di un C a í i e l i o . ~ ~ V t : á i T a v . 

pert i IUHÍ 
i minator i , per 
una Ci t ta 
Fortif . fig- 17- . , n-

Appar da Vegezui , che quetti erano i n 
ufo fra gH antichi , fotto i l nome di v i 
ne? ; nía e' l i fabbricavano piu leggieri , 
ms pur piü grandi de' n o f t r i , come altich1 
erano o t to o nove piedi , iarghi altrettan-
to } e fedici lunghi . Erano difefi con una 
¿opp ia coperta , l ' una di tavole , 1'altra di 
fafcine, colle cortóle di v inch i , e foderati 
t i i fuori con peili aramollate , per oí iare al 
fuoco . 

M A N T E L L O . V e d i COTTA ¿f a r m i . 
M A N T I C I , unamacch ina , ufata per da-

re una viva agitazione a l l ' a r ia , dilatando 
c contraendo la fuá capacita v e si efpiran-
do cd infpirando a vicenda i ' aria • V e d i 
ARIA . 

I man t í c l fono di va r íe fpezie, come do-
mej t i c i , delF ore fice da f m a l t o , del fabbro , 
& c . V e d i FUCINA. 

V i fono alcuni mantici t r iangolar i , che 
folamente 0 movono fur un lato : al tr i , 
chiaraati mantici a lanterna, pe rché raífo-
mig i i ano ad una lanterna di carta : que íH 
haono moto per ogni v e t f o , ma femprc pe-
rb paral lelo. 

M . T r i c w a l d ingegnere d i S. M . Svedefe 
ha i n v e n t á i s una fpezie di mantici ofacqua. — 
Queda non é la pr ima vo l t a che 1' acqu.a 
é Üata app l i ca í a ad animar i l fuoco . L ' i f t e f -
fo fi fa a T i v o l i , e in altre pa r í : d ' I t a l i a , 
dove lavori ed ingegni di tal fort^ fono 
chiamati foffi d1 acqua. Vtde P h i l . TranfaB. 
^ . 4 4 8 . 

L'azione e Te f í e t t o d e ' m a n t i c i d' ogni 
fpezie, fia di cuoio , fia di í cgno , fa t t i g i r 
daU'acqua , o dalle braccia d' uomin i , d i 
pende di qua : c i o é , che l ' a r ia la quale en
tra in eíTi , e cui ri tengono quando fono 
elevati , é di nuovo compreffa in ifpazio 
piu angufto , quando fi abba í í ano o chiu-
tiono . E perb che l 'a r ia , come g l i a l t r i 
ñ u i d i , corre l a , dove incontra la minor re-

Tomo V. 
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í if tenza , ella dee per confeguenza í cappar 
fuori dalla canna o dall 'apertura , con una 
velocita proporzionale alia fo rza , onde V 
aria é c o m p r e í í a , e percib dee foffiare piíi 
forte o p iu debolmente, fecondo che la ve
loci ta con la quale la fommita ed i l fondo 
de' man t i c i concorrono, é maggiore o m i 
no re . I I foffio parimente ha a durare a pre-
p o m o n e delia quant i ta del l 'ana che fu t i 
rata ne' mantici per la valva o fia per la 
a n i m e l l a . 

I I mantice Hajfiano é un ingegno fa í ío per 
fofpignere o cacciar dell ' aria i n una m i -
niera per la refpirazione degli operaj . E g l i 
é ñ a t o perfezionato da M . Pap in , col cam
biare la fuá forma ci l indrica in fp i r a l e . Con 
que í lo man t i ce , dandogli folamente moto col 
fuo piede , ei faceva un vento da poter a l 
zare due l ibre d i pefo. 

I mantici Ái un ó r g a n o fono fei piedi l u n 
gh i , e quattro Iarghi \ ciafcuno avendo un* 
apertura d i quattro pol l ic i , acciocché la. 
valva giochi con f ac i l i t a . Debbe eííervi pa-
r imen t i una valva «ei nafo de' mantici , 
acc iocché uno non prenda l ' a r i a dall ' a l -
t r o . Per foffiare i n un ó r g a n o di 16 p i e d i , 
fi richieggono quat t ro pala d i m a n t i c i . V e 
d i ORGANO. . 

M A N U C A P T I O , nella Lcgge , un man
dato , che m i l i t a per una perfona , che ef-
fendo prefa i n fofpetto di felionia , ed of-
ferendo fufficiente mallevadore per ia fuá 
comparfa , non v i fi vuole a m m e í t e r e dai 
Sheriffo , né da a l t r i che abbia i l potere 
d i prend erlo i n fuá c u í l o d i a , fino al terapo 
della comoarfa. 

M A N U D U C T O R * , un nome dato a 
un antico M i n i t f r o nella Ch ie fa , i l quale , 
dal mezzo del Coro dov' egli era di ftazro^ 
n e , dava i l fegno ai corifti per cantare, ad-
ditava la mifura , i l tempo, o i aba t tu ta , e 
regolava la mufica . Vedi CORO, & c . 

* I Greci lo chiamavano mtd í chon iS , per
ché fedeva nel mszzo del Coro : ma nel
la Chiefa Lat ina era ckiamato manudu-
£lor , da manus, e duco : attefoclú egli 
menava e guidava i l coro có1 movimenti 1 
e co qeJJi della mano. 

M A N W O R T , negh ant ichi l i b r i l e g s l i , 
dinota i l prezzo , od i l valore della teíta d i 
un n o m o . Ved i GELD, e WERGELD. 

N e g l i ant ichi t e m p i , ogni u o m o , fecon
do i l fuo grado , era u f í a t o o ü i m a t o un 
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ceno prezzo; fccondo il quale, ven íva da
ta foddisfazione ai í'uo L o r d , o Signore, fe 
qualcuno gli togliea la vita . Vedi ÍESTI-
MATIO. 

M A N Z E L . Vedi CARAVANSERA . 
M A O M E T 1 S M O , o MAOMETTANIS-

M O , 11 fiftema di religione , fabbdcato da 
Maometto , ed a cui s' attengono tuttaviar i 
fuoi feguaci. 

II Maomet imo é abbracciato dai T u r c h i , 
dai Perfiani , e da diverfe Nazioni fra gli 
Africani , e da molte fra gl* Indiani O -
rientali. 

I I f i íkma del Maometismo contiení i nel 
K o r a n , comunemcnte detto Alcorán . Vedi 
ALCORÁN. 

I I primo c principale articolo della ere-
denza Maometana, é , che v i ha u n ¡ o l o D i o * 
lo che apparano dall' Alcorano, dove quefte 
parole íi ripetone fenza fine : N o n v i ¿ a l -
tro D i o che la i . 11 vojlro D i o ¿ /'/ folo D i o . 
l o fon D i o , e non v i e altro D i o che me. — 
Quefto grande aífíoma della loro T e o l o g í a 
pare che fia flato prefo dagli E b r e i , iqual i 
di continuo recitavanoquette parole del Deu-
teronomio , Afcolta , 0 Ifraello , /"/ Signar 
D i o tuo e uno. Vedi D i o . 

Per quefla ragione, i Maometani reputa-
EO per infedeii o idolatri tutti quell i che 
riconofeono un numero , qual che fi vo-
glia , nelia D i v i n i t a . E quindi una delle 
prime lezioni che infegnano ai lor figli, fi 
é , che Dio non é né mafchio né femmi-
n a , e confeguentemente non pub avere fi-
g l i u o H . V t d i FIGLIUOLO, GENERAZIONE, 
TRINITA' , &c. 

11 fecondo articolo del Maometismo con-
fiíle in quetto , Che Maometto f u mandato 
da D i o . C o n che efeludoao tutte 1' altre 
r e l i g i ó n ! ; fotto pretefio che il loro Profeta 
fu T ultimo ed il piíi grande di tutti i Pro-
fet i che Dio abbia giamrnai mandati , e 
che fiecome la religione Ebraica ceísb col 
venire del V i d í i a % cosí puré la Rel igione 

iana doveva ssbrogarfi colla venuta d i 
Maomet to . N o n gi& che non nconotcano , 
M o s é , e G;-sa Crjf to eííeré i l a t i grandi Pro-
íeti \ ma angono che Maometto fia i l Profe
t a , pet cminen/ i ; cd ú PíirAcieto o Con -
ío la tnfc proitieífo n e l i a S c r i t í u r a . V e d í G i u -
DAISMO, 

Que lie fpflo le due propofizioni fondit-
mco ta l i dei Maomftismo j cosi che q u a n d ó 
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taluno ha da fare profeffione di q u e ñ a F e d e , 
fi contentano c h ' e g ü ridica quefte parole , 
N o n v i e altro D i o che D i o , e Maometto i 
i l fuo Meffo , o Profeta . 

A quefli articoli hann' aggiunto i Mao
metani quello del bagno o della purificazio-
ne ad efempio degli Ebrei . E tale op in io-
ne hann' eglino di quefte loro purificazio-
n i , che puramente per quefia cagione pare 
che abbiano ritenuta la pratica della C i r -
concifione . Imperocché preíendono , co
gí i E b r e i , che fe la menoma parte dclcor-
po reflaífe non lavata o bagoata , il bagno 
o la purifícazione non farebbe d' alcun cf-
fetto . Quindi fi credono nella neceífita di 
circoncidcrfi ; acciocché la parte coperta 
dai prepuzio abbia anche ella la fuá parte 
nella lozione. Vedi ABLUZIONE , CiRCON-
CISIONE , &€. 

L1 orazione é altresi una delle cofe , alie 
quali i Maometani fono obbligati ; ed egli
no v' adempiono cinque volte al giorno , 
per diñinguerfi dagli E b r e i , che '1 fanno fu
lamente tre volte. Alcuni de' lor periodi , 
tempi , od ore d'orazione li credono neceífarj 
e d'obligazione divina ; gli altri folo pru-
denziali e di convenienza . Quello a nov'ore 
della mattina, non lo flimano neceífario ; 
ma quelli a mezzodi , e dopo pranzo fono 
tenuti d'obbligo, jure d i v i n o . Sonó in ol-
t re obbligati ad oífervare infinite altre co
fe, per eífere efauditi. Se parlano o ridono 
facendo Orazione , le loro Orazioni fono 
inutili e vane: e lo fleíío é , fe piangono, 
quando non fia col penfíero del Paradifo , 
o dell'Inferno. I n molte delle loro Orazio
ni ufano di pallottoline, come nelle corone 
de'Crift iani . 

I Maometani credono co' Crií l iani e cogli 
Ebrei una níurrezione de' morti : Tengono , 
che avanti quel tempo , ha da venire un 
A n t i Maometto ; e che Gesu Criflo difeende-
ra dai Cielo per cooquiderlo ed ammazzar-
l o , e per i l iabi l i re il Maomet imo . A l che 
aggiungono molt' altre chimere , intorno a 
G o g c Magog ; cd alia beflia che ha da ve
nire dalla Mee ra . Le montagne han no da 
volare ncU' aria come ucccüi , ed alia fine 
\ C ie l i fi liqueftrisnno e feorreranno fulla 
t t r r a . Aggiungono n u ü a d i m e n o , che qual-
che tempo dopo , Iddio nnovera , e ri-
Üabi l i ra la terrn ; ed allora i mort t faran-
no r i íufc i tat i , &c. V e d i ALCOR ANO. 

MAPPA-



M A P 
M A P P A M O N D O , o MAPPA , ¿ " « a fi

gura p i a ñ a ; che rapprcfenta b fuperfizie d e -
la teira , od una parte di e íTa, leconco le 
leggi della Profpct t iva. Ved i 1ER¡-A-

U n a mappa é una projez.one della iuper-
fizie del G l o b o , o S'una parte di e í í o , fo-
pra una fuperfizic plana; rapprefentante le 
forme e le dioienfioni delle vane p rov in -
cie reg ion i , e fiumi; con le fituaziom del
le C i t t a , delle montagne , e d ' a l t r i l u o g h i . 
Ved i PROJEZÍONE. 

Le mappe íono 0" umverjah o partico' 

Le MAPPE Vniverfal í fono quelle che eíi-
bifeono tut ta intiera la fuperfizie della T e r 
r a ; ovvero i due Emis fe r j . 

Le MAPPE P a r t i c o l a ñ fono quelle che mo-
flrano e deferivono qualche particolar regio-
ne , o parte d i ef la . 

E 1' une e l ' altre fono fpeíTo chiamate 
Geografiche , o mappe teneftri , per contra-
d i ñ i n z i o n e dal l ' Idrografiche , o mappe , e 
carie marine , rapprefentanti folaraente i r aa» 
r i e le c o ñ e del mare ; propriaraente chia-
mate Carte . V e d i CARTA. 

T r e requif i t i o qualita richieggonfi in una 
mappa . i 0 . Che t u t t i i luoghi abbiano la 
loro giufla fituazione in riguardo a' c i r co l i 
pr incipal ! della t é r r a , come a ü ' equatore , 
a' pa ra l le l i , ai m e r i d i a n i , & c . perché di qua 
mol te proprietadi delle r e g i o n i , e m o l t i an
co de' fenomeni celeíU dipendono e fi fpie-
gano . 2o. Che le magni tud in i de' diverfi 
paefi abbiano la ñeffa proporzione che fulla 
fuperfizie della t é r r a . 30. Che i diverfi luo
gh i abbiano la fie (Ta difianza o fituazione g l i 
uni r i fpeí to agli a l t r i , che 1'han su la té r ra 
medef ima. 

Quanto al fondamento ed alia ragione del
le MAPPE , e quanto alie leggi della proje-
z i o n e , V e d i PROSPETTIVA , e PROJEZIONE 
della sfera . —7 L a loro applicazione nel co-
ftruir le MAPPE, é la feguente. 

Cojiruzione dt «W^MAPPA, ejfendo focchio 
poflo neW affe. * * Supponete , v . gr. che fi 
abbia da r app re í en t a r e T Emisfero fettentrio-
nale con 1'occhio i n un punto d e l l ' a í í e , v . g r . 
nel polo rneridionale: Per lo piano , su cu i 
s ha a fare la rapprefentazione s prendiarao 
i l piano dell 'equatore , e da t u t t i i pun t i 
della fuperfizie dell ' emisfero f e t t en í r iona -
l e , concepiatn linee che pafiano per lo pia
no a l l occhio j i quai pun t i conneí í i af-
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fieme , cefiitaifeono la mappa defidf-
rata . 

Q u i v i 1' Equatore fara i l l i m i t e della pro
j ez ione ; i l p o l o , i l c en t ro . I meridiani fa-
ranno linee r e t t e , pafianti dal polo a l l ' equa
t o r e : i paralleli di la t i tudine , Scc. c i r c o l i 
concentr ici coll 'equatore ; e t u t t i g l i a l t r i 
c i r c o l i , ed archi di c i r c o ü , conae 1'orizon-
t e , i c i rcol i v e r t i c a l i , & c . l ' ec l i t t i ca j & e . 
concepiti in cotefto emisfero , faranno e l l i -
pfi , od archi d' e l l i p f i . 

Per meglio apprcndcre la projezione de' 
c i rco l i ful p iano , concepite un cono radian
t e , i l cui v é r t i c e fia 1 'occhio, la fuabafe i l 
circolo da rapprefentarfi , ed i fuoi la t i i 
raggi che pafiano tra i l c ircolo c 1' o cch io . 
Supponete che quefio cono fia tagliato dal 
p i ano . E' cofa ch ia ra , che , fecondo la var ia 
pofizione del cono , v i fara una differents 
fez ione , e cenfeguentcmente una differents 
linea di rapprefentazione. 

Quanto a l l ' applicazione d i quefla dottrina 
i n p radea : — I n un p iano , v .g r . una car
t a , p r é n d e t e i l punto d¡ raezzoP(7W.Geo-
graf ia , fig. 2.) per i l polo : e da quefio , 
come cen t ro , deferivete un c i r c o l o , della 
defiderata grandezza della v o ñ r a mappa ^ 
per rapprefentar V Equatore . Quefii due fi 
poflo no t ra fcegüere a piacere , e da quef i i 
t u t t i g l i a l t r i punt i e c i rco l i hanno da de-
te rminar f i . D i v í d e t e I ' Equatore i n 3<5o0, 
e t irando linee rette dal centro al p r i n c i 
pio d i ciafcun grado , quefii faranno me
r id ian i ; de' quali , quello delineato al co-
minciamento del pr imo grado , lo fuppo-
niamo i l p r imo meridiano . V e d i M E R I 
DIANO . 

Quanto ai para l le l i . — V i fono quat tro 
quar t i o quadranti dell' Equatore ; i l p r i m o , 
o , 90; i l fecondo 90 , 180; i l terzo 180 , 
270; i l q u a r t o , 270, o ; che , per m i g l i o r 
d i f i i n z i o n e , noteremo con lettere A B , B C , 
C D , D E . Prendendo uno di q u e f i i , v .g r . 
B C , dai diverfi fuoi gradi , come pur da 
230J 3o'i e ó ó " , 30' di e f lb , tirate delle l i 
nee rette oceulte al punto D , fegnando do-
ve quefic linee t a g ü a n o i l femidiametro 
B P C ; e da P , come cen t ro , deferivete ar
ch i che pafiano per l i diverfi punti in P C . — ' 
Quef i i archi faranno paralleli di l a t i t ud ine . 
I I paral le lo, i n 23o. 30', fark i l T r ó p i c o d i 
C a n c r o , e quello in 66°. 30'il circolo á r t i c o . 
V e á i PARALLELO, e TRÓPICO. 
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Defc r i t t i cosí i msridianl ed i para l lc l i ) 

da una tavola delle l o n g l í u d i n i e delle i a t i -
í u d i n i , mettete giü i luoghi ; contando la 
longi tudine di ciafcun luego s u l ' E q u a t o r e , 
comiRciando dal p r imo meridiano , e pro-
cedendo fin al meridiano del luego ; e per 
hKla t i tud ine del luego , í ceg l iendo un pa
r a l e l o del!' ifteíTa l a t i í ud ine : i l punto do-
ve queflo meridiano e quefio parallelo s ' in-
terfecano , rapprefenta i i luego : E nelia 
íleíTa maniera t u í t i g!i a l t r i iuoghi poíTono 
determinarfi , finché la mappa fia com
pleta . 

Quanto a l l ' ec l i t t i ca , la di CHÍ meta vie
ne in quefto emisfero, abbiamo c í í e r v a t o , 
efe' ella fa un ' ellipíi \ cosí che i punt i per 
i i quali ella paí ía fon da t rovar í l . I I pr i 
m o p u n t o , o quello in cui i ' ec l i t t i ca ta-
glia 1' Equatore , é l ' i f tef lb che quello , i n 
cu i i l p r imo meridiano taglia i ' Equatore , 
che percib é d i í t i n to dal fegno d ' A r i e t e ; 1' 
u l t i m o punto di queda mezza e l l i p í i , o 1' 
aftra interfezione dei l ' Equatore e deli ' Eccl i t -
í i c a , c i ü é , i l termine di V e r g i n e , fara nel 
pun to oppoflo deil ' Equatore, cioé in 180a. 
I I punto di mezzo de í re l l ip f i é quello in cui 
i l meridiano 90 taglia i l T r ó p i c o di C a n c r o . 
C o s í abbiamo tre punt i delPeclit t ica deter-
m i n a í i : quanto al reí io , c ioé , 10 e 15o 
di T a u r o , i0 e 15o di G e m i n i , i 0 d i L e o -
n e , Io di V e r g i n e , le d e c ü n a z i o n i di coíe-
fíi p u n i i dali ' Equatore debbono prenderfi 
da una ravola e fporfi n e ü a mappa . Ved i 
DECLINAZIONE , & c . 

C o s í do ve i l meridiano d i 13 o taglia i l 
paralielo di 59 , que! punto fara 15o gradi 
iV Ar ie te . Dove i l meridiano 27o taglia U 
para l ie lo , 1 \ ~ fara i i p r imo grado di T a u 
r o ; e si del rimanente . Queí i i pun t i ef-
fendo t u t t i u n i t i per mezzo d 'una l inca cur
va , faranno una porzione di un ' e l l ip f i rap-
prefentante 1 'ecl i t t ica. 

Le mapps di q u e ü a projezione hanno t i 
p r i m o requifito o la prima dote fopra ind i -
cata ; ma fono mancanti nella feconda ; ef-
iendo la fuperfizie üefa pib oltre od a l lun-
gata , fecondo che s 'avvicina p iu da preífo 
a l l 'Equa to re . Quanto alia te rza , elleno fo
no ancor piu oltre eücfe . 

Per vis di que í io m é t o d o quafi tu t ta la 
té r ra fi pub r a p p r e í e o t a r e in una mappa , 
metiendo 1'occhio, v . g r . nel polo antar t i 
co , ed a í í u m s n d o per i l piano della proie-
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zione quello di qua í che circolo v íc ino ad 
eííb , v . g r , i l circolo antartico . >—• N o n fi 
ricerca altro q u i , che la prima projezione, 
ma per continuare i i mer id iano , s1 hanno a 
tirare parallcli su l ' a i t r a banda dei l 'Equato
r e , e compite T ecli t t ica ; ma cib nella pra-
tica floree e deforma t roppo . 

Q u e í t a projezione é d i tutte T altre la 
piu facile ; fe non che quella , dove 1' oc
chio é pollo nel piano deil ' Equatore , v i e i 
preferito nel l ' ufo ; ed in fat t i d e i l ' u l t i m a 
fpezie fon fatte ordinariamente le mappe . 
Le prime v i fi aggiungono in p icco lo , per 
modo di fupplemento, affine di rappreunta
re g l i fpazj in te rmtdj lafeiati tra l i due emis-
f e r i . <—• I n oltre , come la fituazione d d i ' 
e c l i t t i c a , in riguardo alia té r ra , d i con t i 
nuo fi cambia ; rigorofamente' parlando , 
non ha luego nelia fuperfizie della tena j 
ma u ü í i di rapprefentarla fecondo la fuá 
fituazione per un qualche dato momento ; 
c ioé cosí , che i l pr incipio d ' Ariete e di 
L ib r a fia nelle in te r í ez ion i del pr imo meri
diano e deil ' Equatore . 

Coflruzkne d i MAPPE , con F occhio nel 
piano deir equatore . — Qnefio m é t o d o d i 
projezione quantunque piíi d i f í ic i le , é non-
dimeno mo i to piu giufio , ^piii naturale eco-
modo , che i i p r i m o . Per opncepirlo , noi 
fupponiamo la fuperfizie della t é r ra tagiiata 
in due eraisferi dalla periferia intera del 
p r imo mer id i ano , ciafcun d e ' q u a ü emisferi 
noi rapprefentiamo in una mappa d i í l in ta . 
L ' occhio é podo nel punto deil ' Equatore 
9 0 ° d í ü a n t e dal pr imo mer id iano ; e per la 
piano trafparente , in cui ha da eíTere la 
r a p p r e í e n í a z i o n e , prendiamo i i piano del 
pr imo mer id iano . I n que í la projezione , l* 
Equatore é una linea r e t í a , ed i l meridiano 
90o difiance dal pr imo , é puré una^ linea 
retta ; ma g l i a l t r i m f , r i d i a n i , e t u t t i i pa-
ra l le i i de i l 'Equa to re , fono archi d i circoli > 
e i ' ec l i t t i ca un 'eUi íTi . 

I I m é t o d o é cosí . Da un punto E , co
me centro ( fig. 3.) deferivete un circolo r 
fecondo la voluta g rc í í ezza della mappa . 
Quefl i rapprefenta i l p r imo meridiano , ed 
i l fuO oppofio ; i m p e r o c c h é , delineando i i 
d i á m e t r o B D , ne nafeono due feraicircoli , 
I ' uno de' quali B A D é i l pr imo meridia
no , 1' al tro B C D i l fuo o p p o í l o , od i i me
ridiano di 18o-0. Quefio d i áme t ro B D rap
prefenta i l meridiano di 90 gradi , i l c d 
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puní© B e i l polo ár t ico , cá 11 punto D 
i1 antar t ico . I I d i áme t ro A C perpendicola-
re a c o t e ñ o B D , é i 'equatore ; D i v , d c t e i 
quedranti A B , B C , C D , D A , c ia ícuno 
in oo o r a d i ; e per trovare g l i archi de me-
r i d í a f i r e de 'pa raüe i i procedete Cosí . D i v í 
dete i ' Equatore ne íuoi graai , cioe 180. 
(come r^!do iní"21" fol ^ m£tVa deU'Equa-
to re ' ) Per que^e "iverfe d i v i f i o n i , e i d u e 
p o l i , deferivete archi d i c i r c o i i , rapprefen-
tant i i meridiac! , come B i D , B 2 D , 
fcd — Come s' abbiano a trovare i centri 
per de fe ri ve re quefti archi , vedilo fo t to la 
parola CiRCOLO. Per ver i l a , l ' o p e r a z i o n e é 
piu facile e piu aecun ta , fe fi compira col 
canone delie tangen t i . 

Per deferivere i p a r a ü d i , i l meridiano 1 
B D debbe eífere in Omil modo divifo in 
180 gradi-; quindi per ciafeuna di queí te d i 
v i f ion i , e per le corrifpondcnti d iv i f ioni 
dei quadranti A B , C B , deferivete archi 
d i circoÜ . C o s í avererno páralíel i di tw t t i 
i gradi , co' t ropici , co ' c i f co l i polari , ed 
i m e r i d i a n i . 

L ' E c l i t t i c a íi pub difegnare in due ma
niere : I r n p e r o c c h é la fuá fítuazione foptV 
la t é r r a pub od eífer tale che la fu », interfe-
2Ío«e co!!' Equatore fia fopra i l luogo A ; 
nel qual cafo , la projezione de' fuoi femi-
c i r c o l i , dal pr imo grado di C a n c r o , al p r i 
mo di Capricorno , fara una linea re tea ; 
da de te r rnu ia r í i numerando 23o 30' da A ver
lo B , e da!!1 d i r e m o di queda numerazio-
ne tirando un d i á m e t r o per E ; la qual linea 
fara mezza 1' eclittica in q u e ü a fituazione , 
e puoffi dividere , come dianzi .; in gradi , 
a 'qua l i fí dsono afligere i n u m e r i , i fegni, 
& c . — M a fe 1' ecl i t t ica é cosí poíia , che 
la fuá interfezione coü ' Equatore fia fopra 
i l luogo A nel pr imo mer id iano , la fuá pro
jezione in que í io cafo fara un fegmentodi 
una ellipíi due de 'di cui punt i fono A , C 
i l terzo , quello in cui i l meridiano 90 u -
glia i l tropjco di Canc ro . — G ' i al t r i pwn-
t i debbono efiere determinati neila maniera 
efpofia di fopra, cioé con prendere ladecl i-
nazione, ele afcenfioni r e t í s di 15o d 'Ar ie -
te? i0 d i T a u r o , 15o d i G e m i n i , & c . I r n 
perocché dove i parallelf, fecondo i l o r o d i -
yern gradi di deciinazione , ragliano i meri
diani , prefi feconcio ¡c t|iverfe afcenfjoni 
rer te , c©tefli punti d' interfezione fono i puiv 
t i itei 15o d 'Ar ie te , & Í . T i r a t a adunque 
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linea curva , quefli daranno la projezione 
dell ' E c l i t t i c a . 

N o n r iman ' a l t ro , per compire la mnp-
pa i che prendere le longi tudin i e le l a t i t u -
d ín i de ' luoghi d^ u n a T a v o k ; e notarle fu l 
la mappa, ficcome abbiamo accennato nsl m é 
todo precedente. 

I n quefia projezione 1' intiera fuperfizie 
della té r ra pub rapprefentarfi fmr una mat?' 
pa i fe in vece del piano del pr imo meridia
n o , íi prenda qualche a l t ro piano parallelo 
ad efifo, ma viciniff imo al i 'occhio ; irnpe
rocché con tal mezzo íaran deferitti i pa-
ralieli ed i meridiani interi . — M a po iché 
que í io d i í lorce troppo o deforma la faccia 
della té r ra , egli é di rado ufato ;/e p iu t -
t o ü o facciamo i due emisferi in due tavole 

I d i í l i n t e . 
I I grande vantaggio di que í la projezione 

íi é , che ella r^pprefenta le longi tudini e 
le l a t i t ud in i de ' l uogh i , la loro di'danzadal 
polo e dalT Equatore, quafi neü ' i f le í fo mo
do che fon fopra la t é r r a . Ed i fuoi i n -
coneenienti fono , ch' ella fa i gradi dell ' 
Equatore i neguaü ; mentre fono piu g rand í 
fecondo che piu s'accodano al p r imo mer i 
diano D A B , od al fu o cppofio B C D ; 
c per quefta ragione t r a t t i od eíle^ifioni 
eguali della térra vengono rapprelentate ine-
guali ; al qual difetio fi pub in qualche 
parte r i media re con rimovere ed allontanare 
l 'occhio dalla t é r r a . F ina lmente , le diftan-
ze de ' luoghi , e la fituazione dcgli uni r i -
fpetto ag'ii a l t r i , non íi pub ben determinare 
n e ü e caree di qnefta projezione. 

Coflruzione d i MWPE/UI piano cieW orizon-
t i i ó n e ü e qual i un dato luogo fara i l cen
t r o , od i l mezzo. —Supponete , per efern-
p i o , che fi voglia Londra per centro delia 
mappa. La fuá lat i tudine , la fupponiam g'a 
bene di gr. 5 1 , m i n . 32. L 'occh io é porto 
uel N a d i r . La tavola trafparente é i l piano 
d e l l ' o n z o n t e , o qualche altro p i a n o , fe (i 
defidera di r apprc í en ta r piu di un emisfero. 
P rénde t e d u n q ü e i l punto E ( fig. 4. ) per 
Londra i eda que í io come da centro , deferi
vete i l clrcolo A B C D per rapprefentar 1' 
orizonte , che dovetc poi dividere i vquattro 
quadranti o quarti di c i r e o í o , e ciafecino d i 
quefti in 90 g rad i . I I d i á m e t r o B D fia i l 
meridiano , B i ! q u a r í o f s í t e n t r i o n a l e , D 
i l meridionales la linea deH'equinoziale Cr . 
ed Occ. raolira i l p r imo v e r t i d l e , A TOcc. 

C r 
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€ FOr. ovvero un luogo 9o gradi dal Z e 
n i t ncl pr imo verticale . T u t t i i ve r t i ca l i 
fono rapprefentati con linee^ rette t í r a t e d a l 
centro E ai divcrfi gradi dc i rOr izon te . D i 
v íde t e B D in 180 g r a d i , come n e ' m c t o d i 
anter ior i ; i l punto in E B rapprefentando 
5 i g r . 32 m i n . d e l l ' a r c o B C , f a r a l á proje-
zione del polo boreale •» cui n ó t a t e con la 
JetteraP. I I punto in E D che rapprcfenta 
51 gr. ^2 m i n , dell'arco D C (contando da 
C ver íb D ) far^ la projezionc de l l ' in ter fe-
'zione deU'equatore e del meridiano d i L o n -
d r a , cui n ó t a t e con la I c t t t r a Q, edaque-
flo , verfo P , fcrivete i numer i dei gradi 
1 , 2 , 5, & c . Siccome puré d a Q _ v e r f o D , 
c da B verfo P , cioé 51 , 52 , 53 , & c . 

Q u i n d i prendendo i punt i corrifpondenti 
d i gradi egua l i , c ioé99e9^, 88 e 88 , & c . 
a t torno di quef t i , come d ia rae t r i , defcriveje 
d e ' c i r c o ü , che r app re fen í e r anno de'paralfc-
l i , o c i rco l i di La t i t ud ine , con T e q u a t o r ^ 
c o ' t r o p i c i , ed i c i rcol i p o l a r i . Per l i me r i -
d i a n i , pr ima de íc r ive t s un circolo per l i t r e 
pun t i A , P , C . QueíH rapprefenterail me
r idiano 90 gr. d a L o n d r a . I I fuo centro fia 
M i n B D ( con t inua to fin ai punto N , che 
rapprefenta i l polo merid. ) P N eífendo i l 
d i á m e t r o , per M t í r a t e una parallela ad A C , 
c ioé F H , continuara per ciafcun verfo i n 
K cd L . D i v í d e t e i l circolo P H N F in 360 
gr. edal punto P tirate linee rette ai diver-
íi gradi , che taglino K F H L ; per l i diver-
fi punt i d ' interfezione , e i due poli P N , 
come per tre dati punt i , deferivete c i rco l i 
rapprefentanti t u t t i i m e r i d i a n i . I centri per 
deferivere g l i archi faranno neila medefima 
K L , fendo gl i ficíTi , che trovanfi permez-
20 della prima interfezione ; ma fi deono 
prendere con quefia avvertenza, che per i l me
r idiano immediatc fuífeguente B D N verfo 

H A , i l centro i l piü r imoto verfo L , Apren
da per i l feeondo , i l fecondo da quefio , & c . 
I c i rcol i della Longi tud ine e della L a t i t u d i 
ne COSÍ de l inea t i , inferiré allora i l u o g h i , 
che una tavola v i additera, ficcome fopra . 

Cojhuz'tone d i M APPH f u l piano del meridiano. 
Que í i a projezionc viene infegnata da T o l o -
meo , e raccomandata da lu i come a propo-
í i ío per queila parte della t é r ra ch 'era allo
ra no t a . I n quef la , 1'equatore ed ipara l le -
1¡ fono archi d i c i r c o l i , ed i meridiani archi 
3* ell¡flV; l 'occhio fofpefo fopra i l piano d i 
q ucl meridiano che palia ful mezzo del mon-
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do ab í t a lo . — - M a pero che la deferizione 
di quede elliffi é alquanto in t r i ca t a , e per
ché quefto m é t o d o pare foltanto accomodato 
per una parte della t é r r a , i n oggi non fi ufa. 

V é un fecondo m é t o d o che ha dell 'af-
finita con q u e ü o ; i l quale rapprefenta i c i r 
co l i di La t i tud ine per via d i linee re t te , ed 
i meridiani per archi d'elliíTi; ficcome i l ca
fo dee dar f i , a l lo rché concepifeonfi linee ca-
denti dai diverf i punt i d i ciafcun e m í s f e r o , 
perpendicolarmente ful piano del p r i m o me
r i d i a n o , e l ' occh io fi fupponga ad una d i -
fianza inf ini ta dalla t é r r a ; cosí che t u t t i i 
raggi mandad dai luoghi della térra a d e f í o , 
fipoífono contare per paralleli , non raen 
che perpendicolari al piano del p r imo M e 
r id iano . 

MAPPE Ret t i l inear i ) fono quelle nelle qua-
l i ed i M e r i d i a n i , ed i paralleli fono rappre
fentati con linee r e t t e , i l che per le leggi del
la Profpett iva é i m p o í í i b i l e ; pofeiaché non 
é aífegnabile una tal pofizione a l l 'occhio ed . 
al p i a n o , che i c i rcol i si della longitudine 
come della l-atitudine riefeano linee re t te . 

^ N e l p r imo m é t o d o fopra efpofio , i me
r i d i a n i fono linee r e t t e , ma i paral lel i fono 
c i r c o l i ; nel quinto , 1 paralleli fono linee 
re t t e , ed i meridiani e l l i í h . I n qualunque 
al tro m é t o d o profpe t t ivo , ambedue le for
te di c i rco l i lono c u r v e ; un m é t o d o per ve-
r i t a debbe eccettuarfi , in cui i meridiani fo
no linee re t te , ed i paralleli iperbole ; come 
quando l 'occhio é p o ñ o nel centro della tér 
ra , cd i l p iano , per cui ella é veduta , é 
parallelo al p r imo mer id iano : ma quefto m é 
todo é p i u t t o í t o curiofo che ut i le . 

Le Mappe K e t t i l i m a r i fono principalmen
te úfa te nella navigazione, per facilitare la 
ü i m a o i l ca lcólo del viaggio del vafcel lo. 
Ved i C A R T A . 

Cojiruzione d i MAPPE particolari . Le 
w ^ / ? ^ particolari di t r a t t i g rand i , comedel i ' 
Eu ropa , d e l l ' A f i a , deH'Afr ica , e d d i ' A m e -
r i c a , fono difegnate o projettate alia Ueífa 
maniera che le general i ; falamente fi oíTer-
v i , che per diíFerenti parti fi polTono fceglie-
re differenti m e t o d i . L ' A f r i c a e l 'Amer ica , 
a cagion d ' e fempio , perché l'equatore paf-
f a p e r e í f e , fipoífono c ó m o d a m e n t e d i f e g n a -
re col p r i m o m é t o d o , ma mol ta meglio c»l 
fecondo. L 'Eu ropa e 1 'Afia fono comodi í f i -
mameffte rapprefentate col terzo m é t o d o ; e 
le parti p o l a r i , o lezone fredde col p r i m o . 

Per 



MAP 
Per cominclare adunque, tírate una linea 

xetta ful voflro piano o fulla carta, per il 
meridiano del íuogo fopracui T occhio fi con-
cepifee fofpefo, e divídetela m gradi, come 
dianz i , chefaran gradi dclla latitudine . A p ; 
preflfo, dalle tavole préndete U latitudine dei 
d u e p a r a l l e ü , che terminano ciafeuna cftre-
mi ta . Ioradi di quefte latitudini fí han da 
notaré nd meridiano; e per eííi tírate delle 
perpendicolari , che faranno i limiti della 

mappa verfoNord, e S u d . Fatto quedo, s' 
han da delineare o tirare i meridiani ed i 
paralleli ai diverfi gradi; ed i luoghis'han-
no ad inferiré , finché la mappa fía com-
piuta. 

Quanto alie MAPPE particolari d i minor 
efteja. — Nelle mappe di porzioni picciole 
della T e r r a i Geografi prendono un altro 
m é t o d o . Primieramente tirano una linea 
trasverfale nel fondo del piano, perrappre-
fentare la latitudine, dove la parte la piu 
auftrale del paefe che fi vuol porgere , ter
m i n a . I n quefta linea , tante eguali partí 
íí prendono, per q u a n t ' é nella longitudine 
cftefa la regione . Sul mezzo di queüa me-
defima linea ergefi una perpendicolare , aven
te tante part í , quanti v i fono gradi di la
titudine tra i limiti fettentrionale e meri-
dionale del paefe . Quanto grolfe abbia-
no ad cfTere cotefte p a r t í , fi pub determi
nare colla proporzione di un grado di ua 
circolo maí l imo ad un grado del parallelo 
rapprefentato dalla linea trasverfa nel fondo. 
Per l 'a l tro e í lremo di queíla perpendicolare, 
tírate un'altra perpendicolare, od una paral-
lela alia línea nel fondo, ín cuí s'hannoda 
vedere tanti gradi di longitudine, quanti nel
la línea da bailo, eque íH puré eguali aque-
g!i a l tr i , quando puré le latitudini non fof-
fero rimóte Tuna dali' altra, o dall'equato-
r e . M a fe il píu baíTo parallelo é a d unadi-
ñ a n z a confíderabile dalf cquínoziale , o fe 
la latitudine del limite boreale va moho al 
di la di quello del mer id íonale ; le partí od 
i gradi delia línea fuperiore non debbon ef-
fere eguali a quclle della piu baíTa, raa mi-
nori íecondo la proporzionc che un grado 
del parallelo piu boreale ha al grado del piíl 
auftrale. 

Dopo che le partí fono cosí determina-
te , e fulla linea fuperiore, e fulla ínferío-
r e , per li gradi di longitudine : s' hanno 
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a tirar linee rette per lo principio 7 e per 
10 fine del medefimo numero , le quaj JJ. 
nee rapprefentano i meridiani: qu índ i , pee 
11 diverfi gradi della perpendicolare eretta 
ful mezzo della prima linea trasverfale, t í
rate delle linee parallele a cotefia línea tras
verfa . Quefie rapprefenteranno paralleli di 
latitudine. Finalmente ne' puntí dove i me
ridiani deiía longitudine ed i paralleli della 
latitudine conconono , inferííe i luoghí , 
fervendovi della norma d'una qualchebuona 
tavola, ficcome s 'é accennato di fopra. 

Quanto ¿//É MAPPE d i Proviftcie, o^+ p íc -
cioli trattí di paefe , uí íamo un altro rhe-
todo plü fícuro ed afeurato che qualunque 
de'g'.a additati. In quefio, glí angolí di po-
fizione o le íituazioni e le difianze rífpet-
tive de'diverfi l u o g h í , fí determinano me
díante glí opportuni ifirumentí , e fí tras-
ferífeono fulla carta . — Quefto cofiítuifee 
un'arte feparata , chiamata, Levar piante 9 
di j lanze, &c. Vedi OSSERVAZIONI . 

L ' u f o delle M APPE , é manifefto dalla lo
ro coftruzione: i gradi deí meridiani e dei 
paralleli , moftrano le long i íudin i e le la
titudini de' luoghi; e la fcala di migl ía an-
neífavi , le lor dirtanze ; la fituazione de' 
l u o g h í , gli uni rifpetto glí a l t r i , e rifpet-
to ai punti cardinali, appar dalla mera in-
fpezíone ; la fommita della mappa e í íendo 
fempre i lNord , il fondo il Sud , la man 
drítta l'oriente , e la finiílra V occidente; 
quando pur la bu í íb la , che fuole effervi ag-
giunta, non raoñrí il contrario, 

M A P P A R I U S , un ufiziale appreffo i R e 
maní , il quale ne' pubblicí g iochí , come 
quellí del Circo e de'Gladiatori , d a v a í l f s -
gno per il loro principio, col gittare un faz-
zoletto ( m a p p a ) che prima egli avea rice-
vuto dall'Imperadore, dal Confole , dalPre-
tore, oda alero fupremo Mini í l ro allor pre-
fente . Vedi ACACIA . 

M A R A N G O N E * , termine di marinería: 
cosí chiamanfi quellí che han 1'arte di tuf-
farfi, e difeender fott' acqua a profondit^. 
conGderabíií , e d'ivi fiare per uno fpazio 
competente di tempo. 

* I I marangone e un uccello, del genere 
dé1 tufFolí , o merghi ( mergus i n L a t i 
n o : ) e perciocche q-uefti ucceíli f i tuffano 
e predano fott* acqua, percih fon detti raa-
rangoni i n Italiano ( Divers ncW Ingle-

f e . 
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f e ) quegli ucmini che tuffandoft rípcfca-
no le cofe caáute i n mare. I L a t i n i chia-
mareno cofloro. Ur ina to res . 

G l i ufi di queft 'arree di color che laefer-
c l tanofon conf idc rab i l i í í imi , particolarmen-
te nelia pefca delle perle , d e ' c o r a l l i , delle 
fpugne; & c . Ved i PERLA , SPUGNA , & c . 

So r^ / f l a t i propofli diverfi rne tod i , e h ~ 
y a n ( t dejle macchine o dcgf ingegni , per 
tendere la funzione e r atfo út1 marangoni $\\x 
ficuro e facüe . I I gran punto fi é di fom-
m i n i ñ r a r e a l marangone n u o v ' a r i a , fenza di 
che , egli dee o fíar poco fott 'acqua , o pe-
r i r e . Coloro che íi tuffano per le fpugne nel 
m e d i t e r r á n e o , s'ajutano col portar giü delle 
fpugne i n t i m e ne l l ' o l i o in bocea . M a , c o n -
fiderata ia poca quanti ta d 'aria che p u ó ef-
fere contenuta nc 'por i d'una fpugna , equan-
to cotefto poco d' aria lia contrat to dalla 
preíTione dell 'acqua incombente , con un tal 
í u p p l e m e n t o non p u b a l u n g o durar ía i l ma
rangone . I m p e r o c c h é s' é t r ó v a l o per efpe-
r i tnza che un fecchio d'aria inclufa in una 
vefeica, e permezzo d'un tubulet to, reciproca
mente infpirata , ed efpirata dai p o l m o n i , 
diventa inopportuna e infufficiente per la 
refpirazione in poco piu di un minu to di 
tempo . I m p e r o c c h é quantunque la e la í l ic i -
ta Ha poco alterara ncl paíiare i p o l m o n i , 
non o ü a n t e ella perde i l íuo íp i r i to v i v i f i 
cante , ed é reía cffera . 

E di vero T Ha l l e io ci afficura che un 
marangone nudo , fenza una fpugna , non 
pub r e ü a r e piu di due m i n u t i chiufo nell ' 
acqua ; e non gran cofa di piu , con una 
fpugna , fenza foffocarfi ; ed aííai meno 
ancora , fe non é efercirato da una l un -
ga prarica j le perfone o rd ina r í e comincian-
do a íoffogarfi in mezzo minu to in c i rca . 
Olere che fe la profondira é confiderabile, 
la preíTione dell 'acqua ne 'vaf i fa ufeirfan-
gue dagli o c c h i , e bene fpeífo cagiona uno 
Ipuro d i fangue. 

Q u i n d i , a l lo rché v ' é (lato m o t i v o di do-
ver rimanere al fondo per kinga pezza, al-
cuni hanno appofta per cío invenia r i certi 
doppj tub i fleffibili , per farv i giü circolare 
1' ana in una cavila nella quale vien r in -
chiufo i l marangone, quaí i in un 'a rmadura , 
onde fomminif l rarg l i a r i a , e tor via la pref-
í ione deli 'acqtta^ e ia íc iare in l iberta i l pet-
to di dilatarfi dopo 1' infpirazione; ia nuo-
va aria ventndo cacciata giü a forza i n uno 
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de ' tub i con m a n t i c i , e r i t o r n a n á o per l ' a l -
t r o , non moho diverfamente da quel che 
farebbe un 'ar ter ia ed una vena. 

M a quedo mé todo é impraticabile , quan-
do la profondiia íupera fei braccia ; T ac
qua í t r ingendo le nude membra cosí imrae-
diataraente, che la cncolazione del fangue 
vien oflrut ta ed impedi rá in eífa , e nello 
íleífo tempo premendo cosí fortcmente su 
tu t te le giunture , nelle quali la delta ar-
matura é corredata ed a í í icura ta con pelli 
o c u o i ; che fe v i é i l menomo difetto in 
alcuna , F acqua v i s' intrude , e rierapic 
to í lo tutra la macchina , con gran rifico 
deila vira del marangone. 

Per rimediare a t u t r i queíl i inconvenien-
t i é (lata invcntztcila. CampanaUrinatorum i 
c h ' é una macchina nella quale i l marango
ne con ficutezza vien farto calare ad una 
ragionevole profondira , e si pub flarfene 
fott'acqua piu o n i e n d i t e m p o , fecondo che 
é maggiore o minore la campana. 

Ella é fatta comod i íT imamen te in forma 
di un cono t r ó n c a l o , la piu piccola bafe 
cífendo ch iu fa , e la raaggiore aperta. Dev' 
effere contrapefata e caricata con piombo , 
e fofpefa cosí che i l gran vafo pofta affon-
dare pieno d 'ar ia , colla fuá bafe aperta 
a l l ' i n g ü , e , per quanto fi p u b , in í i tua-
zione parallela a l l ' o r i z o n t e , cosí che fi cora-
baci alia fuperfízie dell ' acqua t u t t ' i n un 
t ra t to . 

Sotto que í lo coperchio fedendo \\ maran
gone ^ íi tufía ed affonda con Taria inchiu-
la , fino alia bramata profondita : e fe la 
cavi ta del vale pub c o n t e n e r é una borre 
d ' acqua , un fol uomo v i pub rimanere un ' 
ora i n r í e r a , fenza molro incomodo né pe
n c ó l o , alia profondita di dieci o dodici 
braccia. 

M a piu baífo che ánda te , fempre viep-
piü i ' a r i a inchiufa fi contrae , fecondo i l 
pefo dell 'acqua che la c o m p r i m e ; di modo 
che alia profondita di 33 p i ed i , la campa
r a diventa mezzo piena d'acqua ; la pref-
í ione dell 'acqua fopragiacente , eífendo al-
lora eguale a quella dell ' atmosfera , ed a 
tu t te l ' a l t r e profondi ta , lo fpazio oceupato 
d a ü ' aria compreífa nella parte fuperiore 
deila campana íara alia parte di fo t todel la 
fuá capacita empiura d' acqua , come 33 
piedi fono alia profondita deila fuperfizie 
deli'acqua nella campana, ai di fo l io dalla 

fuá 
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fuá ordinaria fuperfizie . E queíV aria con- ad effa con tre corde , aafcuna caricata di cea . 
denfata effendo introdotta infierne col re- to l i bb re , per tenerlo laido e d i n t t o . 
fpiro o flato toflo s' infinua i n tutte le ca- Per í b m m m i f t r a r aria a q u e ñ a Campan* 
vi tadi del co'rpo , e non ha cat t ivo effet- q u a n d ' é fotto acqua , egli avea due baril i , 
to purché fi lafci di ícendere la campana che tenevano 36 fecchi 1'uno , foderati d i 
eos' adagio che v i fia dato tempo per un p i o m b o , cosí che affondavano vuoti , aven-
tai1 ufo ^ ' ciafcheduno un cocchiume nel fondo peí? 
^ U n i n c o m o d o che F accompagna , t ro - r icevervi 1'acqua fecondo che difeendevano, 

vafi nel!' orecchie , dentro le quali v i fo- e farnela ufeire di nuovo , feconüo che fí 
no delle cavi ta , che fono folamente aperte t i ravano su . Nel la fommita de 'bar i l i v ' e ra 
verfo al di fuori , e cib per v ia di paífag- un' altro forame , a cui era attaccato una 

• ŝ  piccioli , che non ammettono neppur canna di cuojo , o calza , lunga abbaftanza 
f aria í te í fa , quando non fien d i l a t a t i , e d i - per ftare fofpefa di fotto al foro o cocchiu-
flefi da una forza confiderabile . Percib , al me ; eífendo giü tenuta da un pefo attacca-
pr imo difeendere della macchina , comincia t o v i . C o s í che 1'aria foípinta alia parte fu-
a fentirfi su ciafeuna orecchia una preffio- periore del barile per Tur to ed affluífo deli ' 
ne , che per gradi diventa m o l e ñ a e dolo- acqua, nella d i fce ía , non potea fcappare su 
rofa , fin a tanto che la forza fuperando 1' per cotefta canna , fe 1' eftremita inferiore 
oí lacolo , cib che conñr inge queñ i pori o non veniva follevata . 
paífaggi , cede alia preffione , e lafeiando QueíU bari l i d' aria erano a í tacca t i coa 
feorrervi del l 'ar ia condenfata, fubito nefuc- funi per farl i alzare e difeendere alternativa-
cede alleviamento . L a campana difeenden- mente , come due fecchie j diret t i nella l e 
do piu g i u , i l dolore r i n o v a f i ; e d i b e l n u o - ro difcefa , da cordelline attaccate a l l ' or lo 
v o nella fleffa maniera al leggiafi . M a i l maf- d i fotto della Campana : cosí che ven iva-
f imo inconveniente di quefta macchina fié, no prontamente alia mano di un uomo col
che 1'acqua entrandovi , contrae i l vo lume locato ful palco o fuoío per r icever l i ; ed i l 
dell ' aria i n cosí piccolo fpazio , che fubito quale alzando le eftremita de' tubi , fubito 
f i rifcalda , e diventa inopportuna alia ref- che fon venut i al di^ fopra della fuperfízie 
p i raz ione: cosí che v- é neceffita ch' ella fia dell ' acqua , tu t ta P aria inchiufa nella parte 
t i ra ta su per r inovarla 5 oltre i l di morar fuperiore di e f f i , veniva foífiata forzofamen-
mole í lo del marangone quafi coperto dall ' te nella Campana ¡ prendendo 1' acqua ií 
acqua . fuo luogo . 

Per ovviare a quefte difficolta della Cam- Ricevuto cosí un barile , e vuotato , a l 
p a n a , i l D o t t o r Ha l ley , a cui dobbiamo i l dar di un fegno , egli fí t irava su , e ne l l ' 
precedente divifamento , ha efeogitato qual- ifteífo tempo calavafi giu l 'al tro ; per mez-
che apparato ulteriore , mediante i l quale zo della quale alterna fucceífione nuov' aria 
non folamente vengafi a capo di rimettere era fomminiftrata i n tal copia , che i l dot-
e rinovare l'aria di quando i n quando , ma tore ñeífo fu uno de'-cinque , che ftettero 
ancora per tenerne fuori 1'acqua totalmente t u t t i affieme nella profondita di acqua di 18, 
ad ogni profondita *, lo che eglieffettub nel - o 20 braccia per i n circa un' ora e mezza , 
la maniera feguente. fenza n menomo^incomodo; l ' in tera cavita 

L a fuá campana é di legno di 60 piedi cu- della C¿rm/7^¿? effendo onninamente afciutta . 
bici i n circa nél la fuá concavita , federata T u t t a la precauzione ch 'egl i oífervb , fu 
c í l e r n a m e n t e di p i o m b o , cosí pefante , che d' eífer calato giu gradualmente 12 piedi 
poífa afFondare vuota j un particolar pefo i n un t r a t t o , e poi fermarf i , e cacciar fuo-
eífendo diftribuito attorno al fuo fondo , r i P acqua ch' era entrara , coIP in t rodurv i 
per farla difeendere perpendicolarmente , e quattro o cinque bari l i di nuova aria pr ima 
non d' altra guifa . Ne l l a fommita v ' é af- di calar piu i n g i u . E d eífendo arrivato alia 
fiífo un vetro , come una fíneftra , per i n - profondita deftinata , ei faceva ufeire tanta 
t rodurvi i l lume dal l 'a l to \ con un galletto delP aria calda_ ch'era ftata refpirata , quan-
o c h i a v e , onde poter farne ícorrer fuori Paria ta ciafcun barile potea fupplirne di fredda , 
calda : e abbaífo , una canna i n circa fot- mediante la ch iave , o i l galletto fulla í om-
to la Campana v ' é un palco , o fuolo fofpeío mi t a della campana ; per la di cui apertura, 

Tomo V. I i ben-
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faenché picciolifí ima , Taria fefpignevafi en
t ro con tanta violenza , che faceva bollire 
la fuperfizie del m a r e . 

C o s í e g ü venne a capo di fare tu t to quel-
10 che era meftieri da . fa r í i fotto acqua . E 
con levare i l pa lco , ei p o t é , per uno fpazio 
tanto largo quanto i l circuito della campana, 
tener afciutto i l fondo del mare tanto che 
i v i l 'acqua non íbverchiaffe le fcarpe . O l -
tre , che per mezzo della fineílra di vetro 
tanto lume veniva trasmeffo , che quando 
ít mare era chiaro e netto , ei vedea pef-
fettamente bene, onde poter fcrivere , o leg-
gere, e mol to pih per a t t e n e r í i , od aíFerra-
re qualunque cofa fotto di l u i , che fi volea 
raccorre . E col r i to rno v icendevoíe de' bari-
11 d' aria ei mandava su fpeíío ordini f c r i t t i 
con una penna di ferro fopra una lamina di 
piombo , ordinando come egli voleva eííer 
moífo da luogo a luogo . I n a l t r i tempi , 
quando l ' acqua era torbida e denfa , v 'e ra 
tanto bujo di fotto , quanto é bujo la not -
te ' , ma i n ta i cafi potea tenere una cande
la acceía nella Campana. 

I I raedefimo Autore accenna, che con u n 
a l t ro ingegno aggiunto , refe praticabile a 
un marangone V ufcire dalla Campana ad una 
competente diflanza da eífa ; l ' a r i a eífendo-
g l i t rasmeífa i n una corrente continua per 
v ia di picciol i tubi fleífibili , che_ g l i fervi-
vano come un gomitolo per dirigerlo nel 
ri tornarfene indietro alia Campana . C o s í 
che pare che poco piu ormai v i manchi a l 
i a perfezione di queft' arte di gire a fondo 
del m a r e . 

T u t t a v o l t a i l famofo C o r n . D r e b e l I , avea 
u n efpediente per alcuni cont i fuperiore an
che a quefto , fe cib che ne vien raccon-
ta to é vero . E g l i inventb non folamente 
u n vafcelletto remigabile fotto acqua ; ma 
anche u n liquore portabile nel valcelletto , 
che fuppliva i n luogo di nuova a r i a . 

I I vafcello fu fatto per i l Re Giacomo l . 
portante dodeci rematori , oltre i paífeggie-
r i . Fu provato nel fiume T a m i g i , ed una 
delle perfone i n quella navigazion fotto i l 
mare v í v e n t e a l l o r a , lo ha ridetto ad u n o , 
da cui i l Sig.Boyle ebbe la relazione. 

Quanto al l iquore , i l Signor Boyle c i af-
fkura d' a veré fcoperto per via di un medi
c o , i l quale ñ mari tb colla figliuola d i Dre -
b e l l , che veniva adoprato di quando i n quan
do , a l lorché l'aria nella barca fotto-marina 
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era ingroífata e annebbiata dal fiato de' com-
pagni , e refa meno idónea per la refpira-
zione : nel qual tempo , difturando i l vafe 
pieno di quefto liquore , ei reftituiva pron
tamente a l l ' aria turbata quella proporzione 
di parti v i í a l i , che la facean fervire di nuo-
vo per un certo t rat to di tempo . I I fecre-
to di quefto liquore Drebel l non lo palesb 
m a i , fe non a una fola perfona , la quale 
accerto i l Sig. Boyle , di che cofa era . BoyI . 
E x p . Phyf . Mech. of the Spr'mg of tho air , 
della mol la dell ' A r i a . 

M A R A S M O , M A P A 5 M 0 2 * , nella 
Medic ina 5 un di f t ruggimento, o decadimen-
to , e una confunzione eftrema di tu t to i l cor-
p o . V e d i CONSUNZIONE. 

* L a parola c Greca, e derivata dá l ver~ 
bo ¡¿upaiva , devaflare, corromperé, con* 
fummare. 

U n marasmo é un grado e í l r e m o d'a t ro 
pi l la ; come una febbre ettica é un grado 
e ñ r e m o di marasmo . V e d i ATROFIA , ed 
HECTICA . 

M A R A V E D I * , una picciola moneta d i 
rame Spagnuola , che vale un poco piu di 
un denaro Francefe , o mezzo fardino I n 
gle fe . 

* L a voce e Aráb ica , ed ha prefa / 'or/-
gine dagli A h n o r a v i d i , una d'mafiia d i 
M o r i , che pajfati daW Afr ica nella Spa-
g n a , tmpofero i l lor proprio nome a que-
fla moneta , che per corruzione f u poi mu-
tato i n M a r a v e d í . N e vien fat ta men
cione nclle de ere tal i , egualmente che ne-
g l i a l t r i Scrittori L a t i n i , fottó i l nome d i 
M a r a b i t i n i . 

G l i Spagnuoli contano fempre per mará -
vedis , si nel commerc io , come nel le f inan-
ze , & c . abbenché la moneta i n sé ñe í í a 
non corra piu fra eíTi. — Seflanta tre ma-
ráved i equivalgono ad un riale d' argento : 
cosí che la piaílra , o pezza da ot to r ia l i , 
ne contiene cinquecento e quattro ; e la 
dobbla d i quattro pezze da o t t o , due m i l l e 
e fedici maravedi . V e d i CONIO , e MO
NETA . 

Quefta picciolezza della moneta , produce 
numer i vafli ne' conti e ne' calcoli Spagnuo
l i ; a t t a l ché unforaftiere o corrifpondente i m 
perito íi crederebbe indebitato d i diverfi m'iU 
l i o n i per una mercanzia che non cofterebbc 
fe non poche lire í k r l i n e . 

Nel le leggi di Spagna , incontriamo va
rié 
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rie fpezie di maravedís ; maravedís A l t o n h -
n i , maravedís bianchi , maravedís di buona 
moneta , maravedís combrenos , maravedís 
n e r i , v e c c h i , & c . Quando t roviamo i l ma
ravedí folo , e fenza alcuna aggmnta , s'ha 
ad intendere dei p n m i mentovat i . G l i al-
t r i erano differenti n e l valore , nella finez-
za del metallo , nel tempo , & c . Mariana 
afFerrna, che q u e í h moneta^ é pih antica dei 
M o r í , che ella é venuta d a i G o t i ; che an t i -
camente era eguale ad una terza parte del 
r i a l e , e confeguentemente dodici volte i l va
lore del prefente m a r a v e d í . Sotto A l f o n í b X I 
i l maravedí fu 17 vol te , fotto A r r i g o I I . 
dieci v o l t e , e fotto Ar r igo I I I . cinque voite , 
e fotto Giovann i I I . due volte e mezzo la 
valuta del maraved í prefente . 

M A R A V I G L I A . Vedi 1' A r t i co lo M i -
R A C O L O . 

Le fette maravígl ie del Mondo , fecondo 
che popolarmente fi chiamano , furono le 
p i r a m í d í d i Egít to } i l Maufoleo eretto da A r -
t e m i f i a ; i l tempío d i Diana d'Efefo ; le mu
ra di Babilonia , e g l i ortí penftlí della me-
defima C i t t k j 'úColoffo^ o laStatua di bron-
20 , del Solé a Rodi 5 la Statua d i Gíovc 
Olímpico ; ed i l Faro ( Pharos ) o la torre di 
guardia , di To lomeo Filadelfo . V e d i PI
RÁMIDE , MAUSOLEO , COLOSSO , FA
RO , & c , 

M A R A V I G L T O S A , o m í r a b i k Acqua . 
V e d i 1' articolo ACQUA . 

M A R C A , i n materie di Commerc io e di 
manifat tura , é un certo carattere fcolpito 
o impre í fo fopra va r i é fpezie di merci , o 
per moftrare i l iuogo dove fono ñ a t e f a t t e , 
e le perfone che le han fatte ; o per atte-
í lare che fono fíate vedute ed efaminate da-
g l i uf izial i e maeftra t i , incaricati dell ' infpe-
zione di ta l mani fa t tura , & c . o finalmente 
per moftrare che fono ftati regolarmente pa-
gat i e foddisFatti g l i aggravj o dazj impof t i -
v i . Cos í l i p a n ñ i , i c u o i , i c o l t e l l i , la car
t a , l 'argenteria, i pe f i , l e m i f u r e & c , s'han-
XiQ da marcare. 

MARCA , nel governo de' Cava l l i . Ved i 
ETA . 

MARCA , é altresl un fegno o carattere 
part icolare, noto foltanto al Mercante o Tra f -
ficatore , che lo nota e trafceglie; per mez-
zo del quale, affiífo ad una particolar mer-

• canz ia , e' fi fa fovvenire i l prezzo che ella 
g l i c o í t a , 
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Quefte marche, d'altra guifa chiamate nu-

m c r i , fono prefe a fantafia d i chi fe ne va
le ; ma ordinariamente fi trafcelgono d'infra 
le lettere dell ' alfabeto, ciafcuna avendo re-
lazione a qualche particolar numero di figu
re . — Sonó d i tant ' ufo nel Commercio , 
che i l Lettore non giudichera fuor di propofi-
to , che da noi s' inferifca qui una piccola 
tavola , quafi modello per la loro coftruzione , 

A | B | C | D i E | F ! G l H r i T K T L | M " 

o | 1I2I.9 I4 I5 |<5 I7 | 8I9I10I20 

U n efempio dará 1' intero ufo di quefta 
t avo l a . Supponete v . gr. ch ' i o voglia nota-
te fopra una pezza di drappo , ch' ella co
i la 37 6 d . per a l i a . Pongo un M per 20 i , 
un L per 10 s, u n ' H per 7 Í". e un G per 
6 d. D i modo che le lettere diverfe fcritte 
1' una dopo P altra ( offervando fempre d i 
feparare i fcellini dalle lire e dai foldi coa 
pun t i ) faranno queña marca M . L H . G. 
che leggeraffi per 37 6 d , 

N o t i f i , che la marca fi pub diverfificare 
i n maniere infinite , aggiungendo altre fi
gure alie lettere i n luogo di quefte. 

Lettere d i MARCA . Ved i MARQUE . 
M A R C A S S I T A , Marcafita , una forta 

di minerale metall ico , che quafi fa , od é 
i l femé e la pr ima materia de1 m e t a l l i . Vedi 
MINERALE, e METALLO, 

Attefo quefto principio , v i dovrebbono 
eífere tante differenti marcajfite, quanti me
t a l l i ; lo che é vero i n fat t i ; applicando-
fi queílo nome ad ogni corpo minerale che 
ha particelle metalliche nella fuá compofi-
z ione ; abbenché non tante che baftino per
ché por t i i l pregio di lavorarle ; nel qual 
cafo ella chiamerebbefi minera . V e d i M I 
NERA , 

V e ne fono folaraente tre fpezie nelle bot-
teghe , cioé marcajfita d 'oro, ¿ ' a rgen to , e d i 
rame 5 quantunque alcuni reputino la cala
m i t a , per una marcajjlta di ferro ; i l bis-
m u t h , una marcajfita di flagno; ed i l z i n k , 
marcajfita di piombo j ma cib fi lafcia a i 
C h i m i c i . V e d i CALAMITA , BISMUTH 5 
e ZINK . 

L a marcajfita d' oro é i n picciole ballette ^ 
o nodulí della groífezza i n circa delle n o c í ; 
rotonde a un d ipref lb , pefaht i , d icolor bru
no nel di f u c i i . 

I i 2 u 
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L a marcajfita d'argento é í imi l e a quella 

de l l ' oro , í b l a m e n t e di un colori to piu pal-
3ido, o f m o r t o : nel di dentro i l colore é aííai 
diverfo , Puna avendo un color d'oro , 1' altra 
un color d'argento, ma rifplendente e r i lucen-
te . La marcafjlta di rame é della groffezza 
i n circa d i un picciolo pomo , rotonda od 
oblonga, bruna di fuori , gialla e c r iña l l ina 
di den t ro , bri l lante e r ifplendente. 

Le marcaffite f i trovano nelle miniere de' 
meta l l i , tutte contengono del zolfo ed un 
fale v i t r io l ico , fpezialmente quella di ra
me : alcune di eíTe par iment i contengono 
de l l ' an t imonio e del bismuth . 

M A R C E L L I A N I S M O , la dottr ina e le 
opinioni áo* Marcelliani , fetta d 'eret ici an-
t i ch i , cosí detta da Marcello d 'Ancira loro 
duce, i lquale fu accufato di aver rimeíTi i n 
piedi g l i errori di Sabellio . V e d i SABEL-
X I A N I . 

A l c u n i nulladimeno fon d' opinione , che 
Marcello fu ortodoííb , e che i fuoi nemici 
g l i A r i a n i , g l i addoí ía rono i loro errori .'—• 
S. Epifanio oflerva , che v i fu gran difputa , 
circa le ve ré e reali opinioni di Marcello ; 
ma che i n quanto a' fuoi feguaci , egli é 
manifefto ch' eglino non riconofceano le tre 
ipoñafi : cosí che i l Marcellianismo non é 
un ' erefia immaginar ia . 

M A R C H E S E * , MARCHIO , un t i t o lo 
dato ad una perfona c h ' é i n pofleííb di un 
coní iderabi le dominio , o diftretto , eretto 
i n marche/ato per lettere patenti ; ed é un 
che di mezzo fra la dignita di un Duca , 
e quella di un C o n t é . Ved i N O B I L T A ' , 
PARÍ &C. 

* L a voce, fecondo alcuni A u t o r i , viene 
da M a r c o m a n n i , popólo antico, che abi-
tava le marche d i Brandeburgo : M t r i 
la derivam da marcke , voce Germánica , 
fhe ftgnifica l imi í f j ed a l t r i da marci -
fia , che nel linguaggio Céltico fignificava 
n r í ala d i Cavalleria Nicod la d i r i v a 
dal Greco corrotto Nop t ípx t* Prov inc ia : 
Alciato e Fauchet la reca da M a r k , ca~ 
vallo y volendo che un M a r q u i s , o M a r -
shefe f i a propriamente un ufiziale a ca-
vallo : Menagio la deriva da Marca , 
frontiera ; e Seldeno , K r a n t z i o , e Hotto-
mano fan lo Jlejfo : Finalmente Pafquier 
la deduce daW antico Francefe Marche , 
limite. % o da raai'Ghir, confinare j ejfen-
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do ad ejfi commeffa la guardia delle Fron-* 
t i ere. 

I Marcheft erano anticamente governatori 
delle C i t t a , o Provincie di frontiera , chiama-
te marches . Ne l l a Germania fono chiaraati 
Marcgraves. V e d i MARGRAVIO . ' 

Marquis é originalmente un t i to lo Fran
cefe : i Roman i non n ' avean contezza : 
N e l l a N o t i t i a I m p e r i i fono chiamati Comi
tés l imitanei . L a pr ima vol ta che t rov iam 
mentovat i i Marchefi , Marchiones , é fotto 
Carlomagno , i l quale creo de' Governatori 
nella Guafcogna fotto quefta denominazione . 

Alc ia to ha moffa una queñ ione , fe un 
Marche/e , o un C o n t é debba avere la pre-
cedenza ? per deciderla , egli íi fa addietro 
a confíderare la primaria e antica funzione 
de' C o n t i , ed o í t e r v a , che i C o n t i i quali 
fono Governatori di C i t t a d i frontiera , fo
no fuperiori ai C o n t i , i quali governano 
picciole C i t t a . E g l i aggiugne, che i n con-
feguenza di quefta diftinzione , i l l ibro de' 
Feudi alie vol te mette i Marchefi fopra de' 
C o n t i , ed alie vo l te i C o n t i fopra de' M a r 
chefi . 

FroiíTart oíferva che i l Marche/ato di Ju-
liers fu eretto i n contea : M a oggidi né i 
Marchefi , né i C o n t i íbno piu Governato
r i j ed e l ícndo mer i t i t o l i d' onore , i Con
t i non fanno difficolta di rinunziare alia 
precedenza. > 

I I Re Riccardo 11. fu i l p r imo che i n -
troduífe la dignita di Marche/e tra noi ; 
col creare Roberto de V e r é C o n t é di O x 
ford , Marchefe di D u b l i n : ma quefti fu un 
t i t o l o fenza ufizio ; le frontiere eífendo go-
vernate da Lordi , o Signori , prefidenti a 
i confini ( marehers ) . V e d i C O N T É , D Ü -
CA , & c . 

M A R C H E T T A , una taifa pecuniaria 
anticamente pagata dall 'affittaiuolo {tenant ') 
al fuo Signore , per lo maritaggio di una 
delle figlie d' eífo affittaiuolo . 

Que í lo c o ñ u m e ebbe vigore e corfo , con 
qualche divario , per tu t ta 1' Inghi l terra , e 
Galles ; come pur nella Scozia ; e cont i 
nua tu t tavia i n alcuni luoghi . — Secondo 
la Confuetudine della Signoria ( Manor ) 
di Dinover nella Provincia di Carmar then , 
ogni Tenant , al maritarfi- di fuá í igl iuola 
paga dieci fcell ini al Lord ; i l che , nella l i n -
gua Br i t anna , chiamafi Gwabr-marchcd, i-e» 
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Penfione, o mancia della Doncella . Ved i 

AMABYR . , i m T , •, 
Nel la Scozia , e nel N o r d deli Ingh i l t e r -

r a , i l coftume era un tempo , che i l Lord 
giaceffe la prima notte colla fpofa del íuo 
tenant : ma queíl ' ufo fu abrogato dal Re 
Malco lmo I I I . ad inftanza della fuá Regi
na m o g ü e ; ed i n íua vece íi pagb una 
certa moneta ( M a r k ) dallo fpofo al L o r d . 
Donde marcheta mulieris fi diffe quefta fpe-
zie di t r i b u t o . Vedi DEPLORARE. 

M A R C I O N I T I , o MARCIONISTI , MAR-
CIONISTJE 5 una antica e popolar Setta d' 
E r e t i c i , che nel tempo di Sant' Epifanio , 
íi difFuíe per 1' I t a l i a , per l ' Eg i t t o , per la 
Paleftina, per la Siria , per 1' Arabia , per la 
Perfia , ed a l t r i paeíi , denominata dal íuo 
Autore Marcione. 

Marcione era della Provincia di Ponto , 
í igl iuolo d' un V e í c o v o , e fece da pr ima pro-
feífione di v i ta Monaftica ; ma avendo avu-
to un reo commercio con una donzeila , fu 
fcomunicato dal fuo proprio genitore , che 
non lo vol le piu ammettere nella Comunio -
ne della Chiefa , né anche dopo d' eíferfi egli 
pent i to . Percib abbandonata la fuá patria , 
ritiroíTi a R o m a , dove comincio a predicare 
le fue dottrine . 

E i ponea due p r i n c i p j , 1' uno buono , V 
al tro cat t ivo ; negava la real e vera nafci-
t a , incarnazione e paffione di C r i d o , e le 
í e n e a come folo apparenti . Infegnb due C r i -
fli ; uno ch' era flato mandato da un D i o 
ignoto per falvare i l m o n d o ; 1 'a l t rq , quegli 
che i l creatore manderebbe un giornoNper r i -
ftabilire g l i Ebrei . Negava la rifurrezione 
del Corpo , e non voleva che a l t r i foífer 
ba t tezza t i , fuorché quel l i che confervavano 
3a lor cont inenza; ma accordava che quefti 
í i bat tezzaífero tre v o l t e . 

I n molte cofe ei feguitava le opinloni 
delP E r é t i c o Cerdone, e rigettava la legge 
ed- i Profe t i . Pretendea che 1'Evangelio fof-
fe flato corrotto da' falfi Profeti , ed am-
mettea degli Evange l i íH folo S^n Luca , cui 
altero in m o l t i luoghi , egualmente che le 
Piftole di San Paolo , nelle quali g i t to fuo-
í"1 moltiffirae cofe. I I fuo efemplare di San 
L u c a , era muti la to de i due p r i m i Capi toi i 
i n t e r i . 

. M A R C I T I , MARCITÍE, una Setta d'Ere-
t i c i nel íecondo fecolo, che anco fi chiama-
vano i Ferfcci i , e profeffavano di fare ogni 
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cofa con una grande l ibe r t a , e fenza alcun 
t i m o r e . 

Quefla dottr ina T avean prefa da Simone 
Mago che non fu pero i l loro duce o ca
po ; i m p e r o c c h é furono chiamati M a r c i t i da 
un certo M a r c o , i l quale conferiva i l Presbi
terato , e dava 1' amminiftrazione de' Sacra-
ment i alie donne . 

M A R C I U M E , o MARCIA . Vedi P u s . 
M A R C O , i n un fenfo monaftico . — Ca-

nonici d i San MARCO , una Congregazione 
di M o n a c i regolari , fondata i n Mantoa da 
Alber to Spinola , prete, verfo i l fine del 12. 
fecolo. Ved i CANÓNICO. 

Spinola fece per eíTi una regola , che fu 
approvata , corretta , e confermata da diver-
f i ' P a p i . Verfo l ' anno 1450, furono r i for-
m a t i , e feguitarono folamente la regola di 
Sant' AgoíHno . 

Queí la Congregazione , che da principio 
era comporta di 17 o di 20 Monafterj d' 
uomin i , e di alcuni per femmine , f i tuati 
nella Lombardia , e nello Stato V é n e t o ; 
avendo í ior i to per 400 a n n i , declino a po
co a poco , e fu a lungo andar r idotta a 
due C o n v e n t i ; e nel 1594 , quello di San 
Marco di M a n t o a , ch'era i l capo, fu, dato 
con l ' aflenfo di Papa Gregorio X I I I . a' Ca-
maldolefi j e si la Congregazione s ' e f t i n í e . 
V e d i CAMALDOLESI. 

Cavalieri d i San MARCO , un ordine d i 
Cavalierato nella Repubblica di Venezia , 
foíto la protezione d i San Marco Evange-
l i f t a . 

Le a rmi dell ' Ordine fono , un Leone 
alato , con quefto mot to , Pax t i b í , Maree 
Evangelijla . Queft 'Ordine non f i conferifee 
fe non a q u e l l i , che hanno fa t t i de' fegna-
la t i fervigj alia Repubblica. 

MARCO, dinota altresi u n p e f o , che fi ufa 
i n diverfi Stati d' Europa , e per diverfe mer-
catanzie, fpezialmente per Toro e per i ' ar
gento i n Francia . V e d i PESO . 

I I Marco fi divide i n ot to oncie , o fef-
fantaquattro drachme , o cento nonanta due 
dinar i , o cento e feílanta efterlini , o tre-
cento magl i , o feicento quaranta f e l i n i , o 
quattro mi la feicento ot to g r a n i . Vedi, ON-
CÍA , DRACHMA , & c . 

I n O l l a n d a , i l marco é ancho detto t roy-
w e i g h t , ed é eguale a quello di Francia . — 
Quando f i vendono 1' oro e 1' argento per 
nW(o , egli é divifo i n 24 carati , i l ca-í 
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^ato i n 8 penny weights , i l penny-weight 
i n 24 grani j ed i l grano i n 24 p r i m i . V e -
cii CARATO, 

MARCO fi ufa altresl fra noi per una m o 
neta di computo ; ed i n alcuni a l t r i paefi 
per un c o n i o , o moneta reale , Vedi M o -
NETA , & c , 

I l marco Inglefe é due t e m d' una l i ra 
ñ e r l . ovver 13^, 4^. e Mat teo Pa r í s oííer-
va } c h ' e g ü era delFiftelTo valore nel 1194. 
G l i ant ichi Safíbni chiamarono i l marco , 

. mancus , o mancufa, e meare ; fra l o r o , egli 
equivaleva a trenta penee, cioé a íe t te fcell i-
n i e fei foldi della noftra moneta . 

I I Mark-Lubs^ od i l Lubec M a r k , ufato 
i n Amburgo , e parimenti una moneta di 
c o m p u t o , eguale ad un terzo del r ixdol lar , 
od alia l i r a Francefe, '—Ognimarcoe divi íb 
i n fedici fols-lubs. 

M a r k - L u b s , o Danfch , é par iment i una 
moneta Danefe, eguale a íedeci fols-lubs, o 
y e n t i foldi Francefi . 

F ina lmen te , marco é una moneta di ra-
me nella Svezia , eguale a due pence fa r -
thing Jlerting ; e divifo i n ot to rouftiqui , 
ed ogni rouftiq i n due alleveure . Ved i 
CONIO . 

I I marco d' argento Svedefe é una mo
neta di computo , eguale a tre marchi di 
ra rne : abbenché alcuni la facciano un vero 
c o n i o , 

M A R C O S I A N I , una fetta antica nel 
la Chiefa , un ramo de' Gnoftici . V e d i 
GNOSTICI , 

Sant' Ireneo parla diffufamente del duce 
di quefta Set ta , Marco , i l quale era ftima-
t o , per quanto pare , un gran Mago : E i r i -
ferifee diverfe cofe i n t o m o alie orazioni ed 
alia invocazione degli antichi Gnoftici , e 
Marcofiani y ove t r o v i a m 1' orme del l 'ant ica 
cabbala Giudaica fopra le lettere dell ' alfabe
t o , e fopra le lor proprietadi , egualmente 
che fopra i mifter; d e ' n u m e r i , che g l i Ebrei 
ed i Gnoí l ic i avean prefo dalla Filofofia di 
Platone e d i Pi tagora, 

Marco fu un E g i z i o , ed i n E g i t t o s'infor-
m b della mag ia : Per ingannare v ieppiü fá
cilmente i fuoi feguaci , fervivaf i di cer-
te voci Ebraiche , o piuttofto Galdaiche , 
m o l t o adoperate dagli Incan ta tor i di que' 
t e m p i , 

I Marcofiani aveano un gran numero di 
iihri a^ocrifi, che tenean per Canonici ^ e 
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della freíTa autorita che i noí l r i , Ne tra-
fcegliean fuori diverfe favole , in torno al
ia infanzia di Gesu Crif to , e le fpaccia-
vano per veré iftorie . M o l t e di quefte fa
vole fono tut tavia i n ufo e i n crédi to appref-
fo i M o n a c i G r e c i . 

M A R E , nella Geografía , íignifica quel 
vafto t ra t to d' acqua che circonda tut ta la 
térra \ piíi propriamente chiamato Océano . 
Ved i OCÉANO . 

Quanto alia caufa della falfedine del M A -
RE . Ved i SALSEDINE. 

MARE piu propriamente f i prende per una 
parte peculiare , o per una dlvifione dell'Ocea-
n o ; denominato da' paefi , ch1 egli bagna , o 
da altre circoftanze. 

C o s í diciamo , i l Mare d' Ir landa , i l M a 
re Med i t e r r áneo , i l Mare Bál t ico , i l M a r 
Rojfo , & c . 

Sin al tempo dell ' Imperador Giuftiniano , 
i l Mare era comune , ed aperto a t u t t i g l i 
u o m i n i ; ond' é , che le Leggi Romane accor-
dano un'azione contro c o l u i , i l quale impe-
diífe, o moleftaííe un al tro nella libera navi-
gazione , o nel pefeare i n e í í b . — L ' Impe
rador Leone , nella fuá 5 " . Nove l l a , p r i 
ma concefTe a quell i che erano i n poffeíío 
delle terre i l pr ivi jegio di pefeare i n faccia 
ai lo r terr i tor j r i fp ' e t t iv i , efclufivamente da 
qualunque al t ro : egli da eziandio una com-
miff ion particolare a certe perfone, di d i v i -
dere fra loro i l Bosforo T r a c i o . 

D a quel t e m p o , i P r inc ip iSovran i hanno 
fat t i de' t en ta t iv i per appropriarfi i l Mare , 
e per r i t i ra r lo dal pubblico ufo . N e g l i u l t i -
m i t empi han gringleíi particolarmente pre-
tefo 1' impero del Mare nel G á n a l e ; e quel-
lo anche di t u t t i i M a r i che circondano i 
tre Regni d' Inghi l te r ra , Scozia , ed I r l a n 
da; e cib ben fino ai l i d i degli Stati v i c i n i . 
I n confeguenza della qual pretenfione , i 
fanciul l i na t i su que' M a r i vengono dichia-
rat i . I n g l e ü natural i , come fe nat i foffero 
fulle terre Ingle í i ^ — Sin da tempo mol to 
piu antico la Repubblica di Venezia é flata 
padrona nel fuo Golfo 5 ed alluíivo a quefta 
padronanza é i l maritaggio che ogni anno íi 
celebra folennemente tra la Signoria de' V e -
neziani e T A d r i á t i c o . 

Viene ftrenuamente controverfa tra Gro-
zio e Seldeno la giuflizia di t a l i pretefe , 
nel loro Mare l iberum, e Mare claufum. 

A m a t a d i MARE . V e d i ARMATA . 
Brac-^ 
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B r a m o d i MARE . V e d i BRACCIO . 
j í j l rolabio d i MARE . Ved i ASTROLABIO . 
Bifcotto d i MARE . Ved i BISCOTTO . 
Carta d i MARE . Ved i CARTA . 
Compaífo d i MARE . V e d i BUSSOLA . 
Acqua del MBRE , o M a r i n a , e quel flui

do falto amaro , che coíbtui lce i l mare . V e 
di ACQUA. . 

Fare d e l l ' ^ ^ marina un acqua dolce , 
é una cofa lungo tempo defiderata, e d i cui 
mol to s' abbifognerebbe , per i l vantaggio 
della navigazione e del commercio : i l Sig. 
Hauton n 'ha inventato un m é t o d o ; ed i l 
fecreto é flato pubblicato nelle Tranfazioni 
Füofofiche . <— Si compie , precipitando 
1' acqua con ol io di t á r t a r o , e poi d i f t i l -
l andola . 

L ' o l io di t á r t a r o ei I ' eftrae m o l t o a buon 
merca to , e la di í l i l lazione ei la compie con 
gran brevita ; cosí che ottiene 24 quarte 
Francefi di acqua dolce i n un g i o r n o ; per 
raffreddar la quale , i n vece d i fare che la 
Aorta paíTi per un vafe d' acqua , í iccome 
é confueto, ei la fa paffare per un buco fat-
to nel vafce l lo , nel m a r e , e pofcia r ientrar-
v i per un a l t r o . 

A l i a precipitazione ed alia difli l lazione 
egli aggiugne una terza operazione, cioé la 
filtraxione , per correggere intieramente la 
mal igni ta del l 'acqua. L a filtrazione f i com
pie con una t é r ra particolare , mifta con 
acqua d i f t i l l a t a , e finalmente lafciata pofare 
c dar g iu al fondo . 

L 'acqua cosí t r a t t a t a , riefce perfettamen-
te fana ed agli uomini ed agli a n i m a l i . 

I I D o t t o r Li í ter o í íerva , che \ acqua del 
mare f i fa dolce col l ' a l i to delle piante che 
i n eífa nafcono. L o t rovo con mettere una 
quantita di erba-marina i n un vafe d' acqua 
fa i fa , e colla difli l lazione d 'eífe p i an t e . V e 
di ACQUA. 

I I Sig. Boyle , - da alcuni efperimenti ch' 
egli fece fare della gravita del l ' acqua ma
rina , i n diverfi c l i m i , riferifce che quanto 
piu un s1 avvic ina a l l ' Equatore , tanto p in 
1' acqua del Mare é pefante , e clb fino 
dentro i gradi 30 , dopo di che continua 
al fo l i t o . 

^ I t o MARE . Ved i ALTO . 
Pacifico MARE. Ved i PACIFICO. 
Rifluffo ¿k/MARE. Ved i RIFLUSSO. 
S o m t i MARE . V e d i SOTTO . 
M A R E A , dinota i due m o t i periodici 
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deH'acque del mare , che ch íamanf i anco i l 
fiuffo e nfíuffo . V e d i MARE , FLUSSO , OCÉA
NO, & c . 

Quando i l moto dell ' acqua é contra ü 
vento , é chiamata una marea ver/o i l vento. 
Quando i l vento e la marea vanno per 1* 
iííeífo ve r fo , dicefi vento e marea. .— Quando 
ella corre fo r t e , e l l ' é una marea a cateratta, 

Seguitar la MAP.EA per girne i n qualche 
l u o g o , é portarvif i col l 'a juto del calare , o 
del crefcere , finché durano ; poi fermarfi 
fu l l ' ancora fin al tempo del moto contra
r i o ; e cosí di nuovo fofpignerfi col r i to rno 
del nuovo fluífo. 

Quando la luna é nel p r imo e nel terzo 
quarto , cioé quandp e l l ' h nuova , e piena , 
le maree fono alte t v e l o c i . — Quando ella 
é nel fecondo e nel l ' u l t im o quar to , fo«o p & 
baífe e piu p ig re . 

Fenomeni della MAREA , o del fluflb e 
r i ñ u í f o . — Si oíferva che i l mare crefce , 
e fcor re , per certe ore da mezzodl verfo i l 
N o r d ; nel qual m o t o , o fluflb, che dura 
i n circa fei o re , i l mare a gradi fi gonfia i 
di maniera che entrando nelle bocche de' fiu-
m i , fofpigne indietro le acque fiumane ver
fo i loro capi o f o n t i . V e d i FIUME, & c . 

D o p o un fluflb continuo d i fei ore , i l 
mare par che ftia cheto per circa un quarto 
d 'ora ; dopo di che principia a calare , o 
r i t i ra r f i d i nuovo da Settentrione a Mezzo
dl per altre fei o r e ; nel qual t e m p o , l'acqua 
dando giu , od avvallandofi , r i a í í umono 1 
fiumi i l loro corfo naturale . Dopo una pau-
fa apparente d' un quarto d' ora , ¡1 mare di 
nuovo comincia a fcorrere o crefcere come 
pr ima , e si al ternamente. 

A queflo modo i l mare cala due volte i l 
g i o r n o , e due crefce : ma non nelle mede-
fime ore . I l periodo d 'un fiuíTo e riflufíb 
é 12 o r e , 50 m i n u t i , cosí che la marea ri« 
torna piíi tardi ogni g i o r n o , di 50 m i n u t i , 
o ^ d' ora , 5 ^minu t i . — Ora 12 ore 50 m i 
n u t i é un gijarno lunare ; cioé la luna pafsa 
i l meridiano della té r ra fempre piíi tardi , 
ogni giorno di 50 m i n u t i . C o s í che i l ma
re crefce, fempre che la luna pafía i l mer i 
diano , tanto 1' arco di fopra , quanto quello 
di fotto P Or i zon te ; e cala fempre che ella 
pafla 1 'Or izonte , tanto i l d i l u i punto O r i é n 
t a l e , quanto 1'Occidentale. Vedi LUNA. 

U n al tro accordo o concorfo s 'oíferva t ra 
la luna ed i l ma re ; che le maree i benché 

co-
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cof tan t i , non fono egual i : ma le une gran-
di íTime, quando la luna é i n congiunzione 
od oppoí iz ione al S o l é , c p iccol i í í lme quan
do i n quadratura . 

F ina lmen te , quelle maree fon le p i i i gran-
d i , le quali feguono nel novi lunio e nel ple
n i lunio , ne' t empi degli E q u i n o z j . 

Agg iugn i che le cofe medefime s 'o í í e rva-
no per la maggior parte delle corte d' E u 
ropa ; fe non che le maree fono tanto m i n o -
r i , e fuccedono piü t a r d i , quanto le cofle fo
no pi i i boreal i . 

Quéfti fenomeni delle maree fono marav i -
gliofamente fpiegat i , col pr incipio della gra-
vitazione . T u t t o quello che fi efigc per la 
lor foluzione fi é , che la té r ra e la l u n a , 
ed ogni lor par t icel la , mutuamente g rav i t i -
no 1' una verfo 1' altra j la ragionevolezza 
della qual a í f u n z i o n e , veggaí i fotto l 'ar t ico-
lo GRAVITAZIONE . 

Per veri ta i l fagace Keplero gia da lungo 
tempo congetturb che queíta foífe la cagione 
delle maree: " Se , dic' e g l i , la t é r ra ceífaf-
„ fe di attraere le fue acque verfo fe íleíTa, 

tu t ta 1' acqua dell ' O c é a n o íi folleverebbe 
„ e fcorrerebbe nella l u n a : la sfera del l 'a t -

t r a z í o n della Luna íi eftende fin alia no-
„ ñ r a t é r ra , e t i ra su I ' acqua . " C o s í 
pen íava Keplero , nella fuá IntroduSl. ad Theor. 
M a n . — Quefto fofpetto ( poiché allora a l t ro 
p i u n o n e r a ) é i n oggi abbondantemente ver i -
í i c a t o , nella feguente teoria , dedotta dal D r . 
H a l l e i o , da' principj N e u t o n i a n i . 

Teoria delle MAREE , o' del Fluflo e Rt* 
fiujfo. — i 0 . Effendo che la fuperfizie della 
t é r r a e del mare naturalmente é globulare , 
fe fupponiamo la luna A ( T a v . Geogr. fig. 6. ) 
nerpendicolarmente fopra qualche parte del-
! a fuperfizie del m a r e , come E ; egli é ev i 
dente che 1' acqua E , ch ' é ora la pi i i vicina 
alia l u n a , gravitera verfo d i l c i p i ü che alcun' 
altra parte della t é r r a edel mare ne l l 'Emis fe -
xo F E H . 

L ' acqua i n E , adunque dee , per cotal 
m e z z o , eífere follevata verfo la l^na ; cioé 
ella fara piü leggera del confueto, e per con-
feguenza íi gonfiera i n E . 

Per la fteíía ragione T acqua i n G eflTen-
do la piü r imota dalla l u n a , gravitera me-
no verfo di e í í a , che aícuna_ altra parte del
la t é r ra e del mare nel l ' Emisfero F G H . 
. L ' acqua dee qui per tanto avvicinarfi 
meno verfo la L u n a , che alcun' altra parte del 
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g lobo ; cioé , debb' effere alzata per i l verfo 
contrario , come piü leggiera che al fol i to , 
e percib gonfiera i n G . 

Per cotal mezzo , la fuperfizie d e l l ' O c é a 
no dee neceíTariamente formarfi i n una fi
gura sferoidale, od ova le , i l cui piü lungo 
d i á m e t r o é F G ; i l fuo p iü corto F H , 
E si , la luna cambiando la fuá pofizione 
nel fuo moto diurno attorno della térra , 
queft' ovale d' acqua dee cambiarf í con eífa ; 
per lo qual mezzo feguono que'due m o t i , fluí-
ib e rifluífo , o crefeere e calare , che s' oífer-
vano i n ogni 24 ore . 

2o. P o i c h é , nelle congiunzioni e nelle op-
pofizioni del Sole e della L u n a , la gravita
zione dell ' acqua al Solé confpira colla fuá 
gravitazione verfo la Luna ; ma nelle qua-
drature , V acqua innalzata dal Solé é depref-
fa dalla Luna ; ne fegue che le maree fono 
piü grandi nelle fyzygie , e m i n o r i nelle qua-« 
drature. 

I n f a t t i , v i fono tíue maree ogni giorno 
natura le , per 1' azion del Solé , fíceome v i 
fono nel giorno lunare per 1' azion della 
L u n a ; tut te governate dalle ñeífe l egg i : fo-
lamente quelle che cagiona i l Solé , fono 
mol to m i n o r i che quelle della luna : perché 
quantunque i l Solé fia dieci m i l a volte p iü 
grande che la t é r ra e la L u n a , non oftante 
egli é a cosí immenfa diftanza , che i l fe-
midiametro della té r ra non v i ha propor-
z ione . 

Qu ind i le differenti maree dipendenti dal
le azioni part icolari del Solé e della Luna 
non fono diflinte ma confufe . L a marea 
Lunare é a lcunché cambiata per 1' azione 
del Solé \ e quefia alterazione varia ogni 
giorno , a cagione dell ' ineguaglianza t ra 
i l giorno naturale ed i l lunare . Ved i 
GIORNO . 

3-'. Po iché le maree le piü grandi verfo 
g l i Equinozj ( cioé quelle che fuccedono 
nelle fyzygie ) provengono dal Solé e dalla 
Luna che fon nel l ' Equinoziale ; e quelle 
verfo i Solftizj , dal Solé e dalla Luna che 
fon n e ' T r o p i c i 5 per quefla ragione quelle 
grandi maree verfo g l i Equinozj fono mag-
g i o r i che quelle v e r í o i S o l í l i z j ; poiché p iü 
grande che é i l circolo i n cui V acque fi 
movono , maggiore é la loro agitazione . 
E fe la Luna cont inuaífe a fiare nel polo , 
i l gonfiamento diventerebbe immobi le vicino 
al p o l o , e l'acqua alta i v i fi fermerebbe. 

4 ° - Poi-
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40. Po iché le r»aMt ^ n o alquanto cam-

biate dalla l ib rax^ne dell 'a^qua , che filó
le r i t ene reunmato impre íTovi , per qualche 
t empo ; di qu l é , che le le p iugran-
di non fono preafamente proprio nella con-
g i u n z í o n e e n e l l a o p p o f i z i o n e d e l l a l u n a , ra a 
dueo t re maree á o p o . 

«;«, Poiché i l Solé e un poco p i u v i c i n o 
alia ¡erra ne l i ' Inverno , che nella State; d i 
q'ui é che le maree grandi Equinozial i s of-
fervano eííere un puco prima dell 'Equinozio 
vernale , e un poco dopo dell'autunnale . 

($0. Poiché la piu grande delle due maree 
che íuccedono in ogni diurna n v o i u i i o n e 
della luna , é quella in cui la l u n a é p i í i v i -
cina al Z e n i t h , o ¿1 N a d i r : per q u e ñ a ra-
gione mentre i l Solé é ne'fegni boreali , la 
maggiore delle due maree diurne ne' noí l r i 
c i i m i , é quella che proviene dalla ¡una fo-
pra deiro;.iz.onte; quatido ella é ne'fegni au-
flraü , la piu grande é quella che proviene 
dalla luna c h ' é fotto i ' o r i zon te . 

y®. T a l i farebbono r ego la r r aen í e le ma
ree , fe ia térra folie coperta da un tmre 

affai profo . d o ; ma a cagion de 'baíTi fondi 
di a l t un i ktoghi , e deH'angufiia de' ñ re t t i 
i n a ' t r i per dove le maree íi propagano , na-
fce una grande diverfua nell ' effcttJ , che 
fpiegar non fi pub ( c u t í un 'efst ta cogni-
zione di t a t t e le c i rcoí íanze dc ' iuüghi ; co
me della pofizioac della t é r ra , e della lar-
ghezza e pr . ; íondi ta de'canali , & c . I m p j -
rocché un lent i f í imo e impercet t ib i l moto 
di t u t í o i l corpo delT acqua, dov' ella é , 
pereferap io , due migÜi profonda , hartera 
per alzare U fuá f u p e r f i z i e i o , o i z p i e d i i n 
tempo di marea ; laddove fe la ílefía quan-
t i ta d'acqua dovefife eííere trafportata per un 
cana le profondo di 40 braccia m a r i n e , richie-
derebbe un aíTai grande confluí ío per venirne 
a capo ne 'grandi paflfaggi, o f e n i , come fono 
i l G á n a l e d' Inghi i te r ra , e ¡ 'Océano G e r m á 
nico ; onde ia marea trovad effere gagliar-
diffima in que ' luoghf dove i l mare íi fa piu 
a n g u ü o , la íleíía quantita d'acqua doven-

in tal cafo paíTare per un paí íaggio piu 
piccolo . 

C i b appare evidentemente negli Strett i tra 
Portland e C . de la Hogue in N o r m a n d i a , 
dove la marea corre come un foftegno 5 e 
pm ancor lo farebbe tra D o v e r , e Cales , 
fe h marea che viene attorno dc l f ifola non 
v i c í h í l c . 

Tem. F, 
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Ed una vol ta che q u e í U forza é impref^ 

fa fu l l ' acqua , ella continua o portarla al 
d i fopra del l ivel lo dell 'altezza o r d i n a r i a , 
n c l l ' O c é a n o , particolarmente dove l'acqua 
incontra un ofhcolo d i r e t t o , ficcome avvie-
ne in S. Ma lo t s ; e dove ella entra in un 
canale iungo, che feorrendo aíTai dentro t é r 
r a , íi fa mol to a n g u ñ o nella fuá e f l r emi ta , 
come nel mar detto Severn Sea, a Chep f tow, 
ed a B r i f t q l . 

I I poco fondo del mare , ed i C o n t i n e n t i 
che corron di mezzo , fon 1c ragioni che 
nel i 'aperto O c é a n o 1' acqua alta non é nel 
tempo dell'appulfo della luna a! m e r i d i a n o , 
ma femore alcune ore dopo , ficcome oífer-
vaíi su tut ta la Goda occidentale d' Europa 
e d ' A f r i c a , dal l ' I r landa fino al Capo di B. 
Speranza; in t u t t i i quai luoghi una luna 
che piega a mezzedi ponente fa l 'acqua al
t a ; e TifteíTo vien riferito che fegua n c ü e 
parti occidentali de l l 'Amer i ca . 

N o n íi finircbbe mai fe fi voleífc riferire 
tut te 1c particolari foluzioni , che fono co-
rollarj facili di quefta d o t t r i n a ; come , per
ché i laghi ed i m a r i , quai fono t i m a r C a -
fp io , c i ! mare M e d i t e r r á n e o , i l mar Ñ e r o , 
ed i l mar Bál t ico non abbiano fluíío e r i -
fiuffo fenfibile : imperc iocché i laghi non 
avendo comunicazione coll'Oceano non pof-
fono ere ice re ne d i m i n u i r é la loro acqua , 
e si alzarfi e calare; ed i mari che comu-
nicano per si ü r e t t e fauci , e fono di cosí 
iramenfa efiefa , non poífono in poche ore 
di tempo riceverc e vuotare l 'acqua , cosí 
che la loro fuperfizie s 'a lzi , o s1 avvall i mol 
to fenfibilmente . 

Per m o ü r a r e i'eccellenza di qucQa do t t r i -
, Tcfempio maree nel porto d i T u n -

k i n g nella C h i n a , che fono cosí (Iraordina-
nc , e di fie re m i da tutte V altrc che m ; i 
conofeiute abbiamo , pub bai lare . I n quefto 
Porto non v i é fe non un fluífo ed un r i f luf-
fo in 24 o r e , e due volte in ciafcun mefe , 
cioé quando la luna é v ic ino al l ' Equinozia-
l e , non vi é punto di fluífo e rifluífo , raa 
l 'acqua é fiagnante ; ma colla declinazion 
della luna i v i principia una marea , che é 
grandiffima quando la luna é n e ' f e g n i T r o -
p i c i ; l o l con quefto divario , che quando-
la luna é nella p'aga verfo i l N o r d dell 
Equ inoz ia l e . , fegue i l fiuífo quand' ella é 
fopra la t é r r a , ed i l rifluífo q u a n d ' é di fot
t o , cosí che fi fa acqua alta al tramontar 
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«Silla luna , ed acqua balTa al venir su áe l la 
l u n a : ma al c o n t r a r i o , cffendo la luna ver-
ío i l rnezzodi , fa acqua alta al nafcerdel-
ia luna y ed acqua bafsa al fue tramonta
re , calando ella fempre f inché la luna ña 
íu l i ' or izontc . 

La cagione di queflo í l r ano f e n ó m e n o 
v ien fuggerita dal Cav. Ifacco N e u t o n , i l 
«quale ftima, che provenga dal concorfo di 
due maree y 1'una propagata in íci ore dal 
gran mare del Sud lungo la Co i l a della 
C h i n a , l ' a l t r a dal mare I n d i a n o , d' infrani-
snezzo r i f ó l e , in dodici o r e , lungo la co
i l a d iMalacca e d i C a m b o y a , 1'una di que-
fifi maree eífendo prodotta nella la t i tudine 
Se í í en t r i ona l e , come s'é detto,, piü gran
de quando la luna fendo al N o r d dell 'Equa-
tore é al di fopra della t é r r a i e minore 
quando ella é fotto la t é r r a . L ' a l t r a d i e f -
í c che é propagara dal mare I n d i a n o , eífen
do prodotta nella Lat i tudine meridionales é 
maggjore quando la luna declinando al Sud, 
é al di fopra della Te r r a , e minore quando 
é di fotto la t é r r a ; cosí che di q u e i í e w ^ -
pté , alternativamente maggion e m i n o n , 
ne vengono fempre fucceí f ivamente duedel-
Je maggior i » e due ¿el le rainori infierne 
ogni giorno » e i 'acqua alta fuccede fempre 
i ra l ' a r r i v o de'due gran fluífi , e i ' acqua 
baffa fra i tempi de l f arribo de due ñaíf i 
m i n o r i : e venendo la luna a ü ' E q u m o z i a l e , 
€ i fluíft alterni diventando egua l i , la ma
rea ceífa , e f acqua í lagna ; ma quando e l l ' 
é p a í í a t a a i i 'a l í ra banda de l l 'Equa ío r e , que' 
fluífi che nei p r imo ordine erano i piü pic-
c i o l i , divenrando ora i pm g r a n d i , quello 
che dianzi era i l terapo ddl 'acqua a l t a , d i 
venta ora 1'acqua baífa , ed Ú converlo : 
cosí che i ' i n t e r a apparenza di queÜe í l rane 
wiree fr é , fenza sforzo akuno * naturalmente 
dedotta da qucfti p r i n c i p j , ed é un grande ar-
gnrnento per tu t ta intera ¡a teor ía . 

MAREA ¿ i l t u , é 1' incremento -di una 
marea dopo un' acqua bafla mor ta • V e d i 
MAREA. 

Le maree alte fucecdono ¡n circa t regior-
r i avanti i l pieno o cambiamento della 
Luna y ma i l t o l m o , od il piü a l i o dclle 
maree a l t e , é tre g iorni dopo i l pieno o i l 
ca rnb ía rnen to ; allor f acqua va al piíi alto 
eol fluífo, e al p i a b a í í o coi r i f lu í fo , t k ma
ree cor tón piü f o r t i e v c l o c i , che az lhmar t e 
b a í i e . Vedi FLUS so , 
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MAREA é quella che íuceede quao-

d o l a l u n a é n e l mezzo dei fuoi quart i fecon-
do e quarto . V e d i MAREA . 

Que í t e maree fi dicono ¿ 5 / ^ , perr i fpet to 
alie loro o p p o í l e . Ved i MAREA d i t a . 

Siccorac la piü alta delle maree alte é He 
g iorn i dopo i l p l en i lun io , o i l cambiamen-
to , cosí la piíi baíí'a delle maree baffe é 
quattro g iorn i avanti i l pieno , od i l cam-
b iamento . 

M A R E S C I A L L O , MARSHAL ^ n e i r i n -
glefe, MARESCALLLTS nel La t ino , pr imaria
mente dinota un Ufiziale i l quale ha la cura , 
od i l comando d e ' C a v a l l i . 

* Nicod di r iva la roce da Polemarchus, 
mafiro del campo : Matreo P a r í s da M a -
tis Seneíchal ius . N e l linguaggw vecchio 
Ca l l í co ,March fignificava un^cavallo.don-
de Marechal ftgnificava per avventura 
cdui t i quale comandava alia cava l l t r i a . 
Spelmano , Skinnero , e Menagio la d i r i -
vano dal Tedefco Maer , Marre , una 
caval la) od anco un cavallo , e fchaik 

f e r v o : i l che fa credere ad alcuni che i l 
titolo Marshal fia ¡ lato dato i n pr ima 
a i manijcalchi, od a coloro che inferra-
vano o falajjavano i eavalli ; e che i n 
decorfo d i tetnpo , pajjo a coloro che t i 
cemandavano . Pafquier mette quaatro di-
rivaziont dalle quattro diverje fpezic d i 
Marcfciale i n ufo tra i Francefi , cioe 
Marefc ia l i di Francia , M a r c í c i a ü di 
campo , Marefcial i de logis , o maflr? 
delquartiere , e manijcalchi , che fon chia-
maí i col nome d i Má'.shñ'S , Marefcial i , . 
L a terzaei la d i r iva da M i r c h e y p||Mar-
chi r , marcare^ l i m i t a r e ; e r u h i m a da 
M a i r e , maejiro , f C h a l , cavallo . 

Conté MARESCÍALE, Éari Marshal d' 
ghilterra r é uno de'grandi ufiziaii della C o 
rona , i l quale prende notizia di tutee le ina-
teric conccrnenti f o n o r e e i ' a i m i , deter
mina i cont ra t t i r e í a n v ¡ a' fa t t i Ü' armi fuo-
r i d í l regno fulla t é r ra ; e le ma íe r i e fpeí-
tant i alia guerra dentro i l regno, che non 
p o í L n o deciderfi colla legge cornane , nel-
che egli procede fecondo la legg;^ civiie * 
Queí l 'u f iz io é c r t d i t a r i o , eífendo Hato per 
raoiti íe tol i nella cafa di N o r f o l k . Viene 
efercitato per v ía di diputato , a caufa della re-
ligione del Duca d i Nor fo lk , Ea r l Marshal^ 
e red i ta t io ; che lo rende mespace d 'ammini-
Ürario b p t i í o n a . Vedi EAR L . 
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K m g h t M P i K s u ^ i Cavalier-raarefciale 

della cafa del R e , é un Ufiziale i l cui imp ie -
e o , fecondoFleta, é q u e l l o c h efeguire i co-
m a n d i , e idec re t i del Lord Jieward ^ o M a g ; 
g io rdomo , e d i cufíodire i pr ig .omeri a Im 
commeíTí dalla C o r t e , o Tr ibuna le , detto 

€Qurt of verge. [ 
MARESCIALE d i Francia , e la p iu alta 

dienita o pofto nelie á r m a t e Francefi . La 
d i g n i i a d i M ^ / f / W í dura oggi in v i t a , ab-
benché nella fuá prima in í t i t uz ione foíTe al-
traraente. Erano allora foltanto i p r i m i f c u -
á i e r i del Re fot to i l Conteftabile i ma col 
tempo diventarono C o n t e í l a b i l i Luogotc-
nent i nel comando delT armata , i l Conte-
fiabile ftcíTo effendo allor d ivenulo Capitano-
generale . N o n eran da pr ima fe non due 
d i numero , e i l loro ftipendio in tempo di 
guerra afcendeva a 500 l i r e , e non ne avea-
no punto in teaipo d i pace. N e l regno d i 
Francefco I . i l loro numera fu accrefciuto 
fin a c inque ; dopo lu i é ftato v a r i o : l ' u l 
t i m o Re 1' accrebbe a talento ; ed in oggi fono 
undici . I I loro ufizio da prima era comanda
re all 'arraata fot to i l Contef tabi le , e coman
darla in fuá a í f enza . 

Facevano allora quello che in oggi fan-
no i Marefcia l i d i campo ; a' quali eglino 
han dato i l loro t i t o l o , e la raen confiderabil 
parte della loro au to r i t a . 

I I p r imo Marefciale fa V ufizio di Con-
teftabile i n una aífemblea á\ Mare fc i a l i . 

M A R G A * , una fpezie di t é r ra fecca , 
t e ñ e r a , e fo f f i l e , afpra al t a t t o ; che ufafi di 
g i t tar ful te r reno , per renderlo p iu frut tuo-
f o . V e d i CONCIMARE . 

* L a voce $ originata dal Céltico antico 
M a r g a , mentovato da P l i n t o : dopoi f u 
chiamata m a r g i l a . 

V i fono diverfe forte d i M a r g a , di diffe-
r en t i color i , e q u a l i t a d i ; le prmcipali fono 
la blanca, e la roffa. T roppo di w^r^^rg i t -
tata ful terreno , trovafi che T abbrucia . 
La marga é anche d ' u f o , nel far la calci
n a , e s'abbrucia come 1'altre pie t rc . V e d i 
CALCINA . 

M A R G A R I T A . Ved i PERLE. 
M A R G K A V I O , o MARCGRAVIO * , 

una [pene di d 'gnua nella G e r m a n i a , che 
c o r r ü p o n d e al w ^ o M a r c h e í e , V e d i MÁR
CHESE. 7 

* L a vece h dir ivata dal Germánico M a r -
Che , o Marcke , che ftgmfica ttnafron-
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t i e r a ; t Graffe , Qonte , Governatorc $ 
i Margrav j ejfendo flatimiginalmente go-
vernatori delle Ci t t a pofie ful le fromierc 
d ' un Paefe o d ' uno Stato . Vedi FRON-
TIERA . 

M A R I A . — C a v a l i e r i d i Sama M A R Í A , 
é un nome , per cui fi diftinguono diver t í 
ordini d i Cava l i e ra to . — Come Santa M a 
ría of the thifile , del cardo. Vedi THISTLE . 
Santa M a ñ a della Concezione. V e d i CONCE-
ZIONE. Santa M a r í a deW Elefante . V . ELE
FANTE. Santa M a r t a d i Gesü . Santa M a r i ® 
d i Loreto. Santa M a r t a d i Monte Carmelo , 
Santa M a r i a dei Teutonici . Ved i TEUTO-
NICl , &C. 

M A R Í N A R I . V e d i NAVIGARE , e N V 
VIGAZIONE . 

M A R I T O , M a r i t u í , un uomo congiun
to , o ftretto in m a t r i m o n i o con una don*-
n a . V e d i M A T R I M O N I O . 

Per Je leggi d' Inghi l te r ra , la moglie é 
fuppofta eíTere totalmente fot to i i dominio , 
del fuo mar i to , né pub ag i ré o volere cofa 
alcuna di per s é . Ved i MOGLIE. 

I n G e r m a n i a , i l poter del marito non é 
cosí eftefo ; anche i Pr incipi del l ' Impe r io 
non hanno un poter fovrano e difpotico 
fopra le loro mogl i e figliuoü . — Pagen-
ftecher , G iu recon fu l í o Tedefco , ha una dif-
fer tazione, in cui prova , che per la legge 
di na tu ra , un marito non ha un potere d i 
fpotico fopra fuá moglie ; e che i l m a t r i 
monio non é monarchia . Egii fi í íudia e 
sforza di fpiegare quel paffn di San Paolo 
agli Efes j , Cap. V . verf, 22. coerentemen-
te al fuo fiílema. 

J . F i l ippo Pa l then , profeíTore di Legge a 
Gr ipswald , ci da una dott i ff ima D i í f e r t a . 
zione fopra i l marito d' una Regina , i [ 
quale non é R e , De M a r i t o Regime . L o de_ 
finifee un uomo mari tato ad una Pr incipef , 
fa , che poffiede una Corqna per d i r i t t o d» 
eredi ta , ma che ha fol tanto contra t to ma_ 
t r i m o n i o con íui , a condizione che i l ma^ 
t r i m o n i o non rauti la fuá condiz ione , n é g l ¿ 
dia alcun comando fopra fuá m o g l i e , o au, 
tor i ta congiunta con eíío l e i ; né l o a b i l i t i 
o g l i dia t i t o lo a fuccedere in alcuno de» 
fuoi reali d i r i t t i dopo la di Iui morte , 
quando non v ' intervenga qualche ul ter ior 
atto . D i qu l egii conchiude , che in tal 
cafo , la Regina é q u e ü a che é veramente 
R e . Ved i REGINA, e RE. 
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Q u e í l o perb non impedice che íl mafí-

to non pofla eíTere Re aitrove , cd i n que-
fla qualita fupcriore a fuá moglie ; imperoc-
ché una Regina nubilc puo mar i ta r f i o ad 
un Principe fovrano , o ad un fuddi to , e c ió 
o del proprio fuoRegno , o d ' u n a l t r o : di 
t u t t i i quai cafi egli rcca e fcmpj : come , 
quello di Ferdinando e d' Ifabella , i l cui 
m a t r i m o n i o non diedc alcona autor i ta a l l ' 
uno fopra ¡1 Regno d' Aragona , né alTaitro 
fopra quello di C a ñ i g Ü a ; di Giovanna fi-
ghuola d' Ifabella , cF i l i ppo d ' A u f l r i a ; d i 
Fi l ippo I I . di Spagna , e Mar i a Regina d' 
I n g h i l t e r r a ; deile due Giovanoe Regine di 
N a poli j di M a r i a Regina di Scozia , e i l 
Dolf ino d i Francia; e finalmente del i a Re
gina A n n a , i l cui marito fu fuo fuddi to , le 
preftb omaggio come valTalio, e ginramen-
to di fedelta come fuo min í f t ro . — I I Sig. 
Palthen paila quiodi ad efaminare , i n q u a l i 
Regni cib poífa accadere ; e m o ü r a , che 
non pub darfi in un Regno elet t ivo , né ra 
un Regno u íu f rüc tua r io ; donde conchiude , 
che non vedremO mai cib in Polonia , in 
Franc ia , o i n G e r t o a n i a ; ma che ve ne fo
no degli efempj in tut te 1'altre Monarch ie 
di qualche ant ichi ta , in Europa. Seguita poi 
a mo l l r a r e , che una Regina non dovrcbbe 
mar i tar f i ad un R e ; che re f ie re i ! fuo ma
rito foggetto a l e i , non é una violazion del-
la focicta coniugale ; e r i íponde a tut te le 
di í í ícoltk , che poí íono venir fatte intorno 
a cib , prefe particolarmente dai paffi deüa 
Scri t tura , come u Cor . x i v . 34. Gen , 111. 16. 
Ephef. v. 22. Colofs, n r . 18. & c . 

M A R M O , MARMOR*, una fpezie pre
cióla di p i t t r a che fi trova in maíTe grandi, 
e íi cava da buche , o cave di pietra ; d i 
una colhtuzione si dura e compat ta , ene l -
l o ftefío tempo si fina , che prende fáci lmen
te un bel lifcio : mol to in ufo negli ornarnen-
t i delle Fabbriche , come nelle colonne , 
nelle ftatue , negli al tari , ne' fepolcri , 
n e ' c a m i n í , nelie tavole , ¿kc. Ved i P 1 E-
T R A . 

* L a voce La t ina m a r m o r , da cui m i r • 
m o , par d i r iva ta da l Greco l̂otpfjLupíiv , 
rifplendere, fcint i l lare . 

V i ha un in f in i to numero di difícrenti 
fpezie di marmo , comuneraente d e n o m í n a t e 
dal loro l oco , dal loro fecolo o t empo , dal 
loro paefe , dalla loro granitura , dai grado 
d i durezza, dal pelo , o dai lor d i f c l tk : al 
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cuni fono d ' u n color ferapllce, come blan
co , o ñero ; a l t r i fono fereziati o varie-
gati , con nuvole , con onde , con vene } 
& c . raa t u t r i opachi , eccettuato i l blan
co , che , quando é tagliato in fette fo t t i l i , 
d iv ien t r a í p a r e n t c . 

A l c u n i , fotto i l genere di marmo ^ com-
prendono anco íl pórfido , i l ferpen t ino , 
i l grani to , 1' a labaflro, & c . V e d i PÓRFI
DO , & c . 

MARMI An t i ch i fono quell i , de 'quai le 
cave ion perdute, o inacceífibili a noi , e 
de 'qual i abbiam folamente degli avanzi in 
alcuni pexzi non guafii dal t empo. 

MARMI moderni fono q u e i l i , 1c cave de* 
quali fono íu t t av ia aperte , c donde fi con t i 
nua ancora a cavarne de' m a í l i . 

MARMO Africano é o d'un bruno roíficcio , 
fereziato con vene di blanco ; o d'un color ití-
carnato, con vene di verde . 

MARMO bianco Inglefe h vtnstto Á\ rofío . 
MARMO d i Derbyíhire é variarpente an-

nuvolato e diverfificato con b r u n o , ro f fo , 
g i a l l o , & c . 

MARMO d? Auvergne nell a Francia , é di 
un ro í ío pallido , framifehiato di v i o l e t t o , 
di verde , e g i a i l o . 

MARMO dt Eraban ¡fon in H a i n a u l t , ene
ro j venato di blanco . 

MARMO d i Brefcia in I ta l ia é giallo , 
con macchie di bianco. 

MARMO Brocatella é m i d o di picciole 
ombre d ' i fabel la , di g i a l l o , d i pallido e g r i -
gio . Viene da T o r t o f a nella Spagna , do-
ve fcavafi fuor da una cava antica : V i é 
pu ré un 'a l t ra fpezie d 'ant ica Brocatella che 
fcavafi vicino ad A n d r i n o p o l i . 

MARMO d i C a ñ a r a , fulle coftiere di Ge-
noa ; í mo l to bianco , ed i l piu adatto di t u t 
t i gt i a l t r i per i lavori di feultura . 

MARMO d i Sciawpagna , raífomigHa al 
Brocatella i é m i l l o di turchino , in chiazze 
rotonda fimili agli occhi di pe rn i c i . 

MARMO Cipe i l i n o , é d' un color verde-
mare , mifchia to d'onde o nuvole grandi di un 
verde (morro . 

Scamozzi crede che queflo fia 1' ifieíTo , 
che i l marmo ch i amato dagli antichi Augu-

flurn & Tiberium marmor ; pe rché feoper-
to n d i ' Eg i t to ne' tempi d' A u g u ñ o e di 
T i b e r i o . 

MARMO d i D i ñ a n , v ic ino a L i c g i , é di un 
puro ñ e r o , aífai b e l l o , e non ra ro . 

MAR-
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MARMO d¡ Gtiaehcnet, v ic ino a D i ñ a n , 

é di un bruno roff iccio, con macchie e ve-
ne bianche. , , ,, 

MARMO d i Linguadoca é d un roflio v i 
vo con grandi vene bianche; ed e mol to 
ordinario ; ve n ha di quefta fpezie , i l d i 
cui roíTo piega afifai ncl t u r c h i n o , ma que-
ft0 a di minor pregio. ^ 

MARMO Lumaehello , é cosí detto , per
ché é framifchiato di macchie b r u ñ e , nere , 
c bianche , avvolt ichiate non moho difFc-
rentemente da' nicchi dcllc lumache mar i -
Be. — Q u e f t i é un marmo antico , ia di cui 
eava é perduta. 

MARMO d i Margojfa , nei Mi lanefc , ha 
un fondo bianco con vene brunette , raífo-
m i g l i a n d al color della ruggme del ferro . 
E1 marmo affai comune , e duriff imo . 

MARMO d i Lavee, nel Maine , ha un fon
do ñ e r o , con picciole ü r e t t e vene di blan
c o ; ve n ' é un 'a l t ra í p c z i e , rofifa , con ve
ne di bianco fporco . 

MARMO d i l ^amur é ñ e r o , come quelio 
d i D i ñ a n , mol to men bello , perché inc l i 
na un poco al turchino , ed é a t t r a v e r í a t o 
da piccole ür i fce di g r ig io . —- Q u e f t ' é 
m o h o comune , e fpeíTo fi ufa ne1 pavi-
m e n t i . 

MARMO P a r i ó é antico , e mo l to celé
bralo appre í ío g l i A u t o r i ; egli é d i un bel 
bianco : La raaggior parte delie í ia tue Gre-
che n ' eran fatte di marmo P a r i ó . Varrone 
lo chiama lychniteí , pe r ché fi fcavava col 
Jume di fiaccole, o l ú c e m e . 

MARMO d i Porta [ an ta , in Roma , chia-
ma to Serna, é me icol ato di nuvole g r a n d i , 
c vene di r o f f o , g i a l l o , e g r i g i o . 

MARMO Portare ha un fondo ñ e r o , con 
wuvoic e vene di g i a l l o . Cavafi dalle falde 
del i ' alpi verfo Carrara . 

MARMO d i Ranee, ne l l 'Hannonia ( H a i -
nauic ) , é c* un roí ío fporco, m i ñ o di mac
chie e vene di turchino e b ianco; egli é af
fai o r d i n a r i o , ma é differente nel grado del
la bellezza. 

MARMO d i Savoia , é un rodo carico , 
mifto con a l t n colori ; ciafcun pezzo del qua-
le pare cementato ful r e i i o . 

MARMO d i S i c i l i a , é un roíTo bruniccio , 
^ M f ' k * 0 Con ciua^rat' oblongi di bianco 
e o l íabel la , come zendado l i f t a to . L ' an-
uco ha oe1 colori v i v i f f i m i , ed i l moderno 
vi fi avvicina un poco. 
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MARMO d i Signam ne' Pirene! , ¿ o rd i 

nariamente d'un bruno verdiccio , con mac
chie roífe ; a b b e n c h é íia un po' vario ne1 
fuoi c o l o r i . 

MARMO d i Theu , v i c i n o a N a m u r c 
Lieg i , é d ' u n p u r o ñ e r o , tenero, e facile 
a lavorarfi , riceve un bel l i fc io , p iu che 
q u e l ü di N a m u r , e di D i ñ a n . 

MARMO Bigio Ñero , é un marmo an
t ico . 

MARMO Bianco venato ha vene grandi , 
con macchie bigie e t u r c h i n e , fopra un fon
do bianco. V i e n e da Car ra ra . 

MARMO Bianco, che fi eava da' Pirenci 
dalia parte di Baionna , é inferiere a quel
io d i Car ra ra , la fuá granitura efl«ndo pifc 
grofiolana , e rifplendente come un fale i 
Egl i é ta lvol ta fimile al marmo Greco an
t i co bianco , d i cui eran fatte le loro í ia
t u e , ma non é cosí d u r o , o be l lo . 

MARMO ñero e bianco antico , é in oggi 
aííai r a r o , le fue cave e í íendo in t ic ramen-
te perdure; é divifo tra un puro bianco ed 
un ñ e r o lucido i n lamine . 

MARMO Turchino , é m i d o di una fpe-
zie di bianco l imofo ; c viene dalla coi la 
di GENOA. 

MARMO Fior d i perfico , viene d' I t a l i a , 
ha del le macchie roífe e bianche , é un po' 
g i a l l i c c i o . 

MARMO Gial lo , é una fpezie d i gia l lo 
Ifabella fenza vene; é antico , ed i n ogg i 
a fi a i raro . 

MARMO Ncro antico , é di un puro ñ e 
r o , fenza macchie , e piü tenero che i l ñe
ro moderno . N e veniva portato dalla Gre
cia di quelio , che chiatnavano M i r m o r Lt í-
c u l l c t m ; ma quefto non era cosi in p reg io , 
come quelio che gl i Egizj recavano dal l ' 
E t iop ia , accoftantefi a color di ferro , c 
chiamato BaJaltes, o pietra del tocco , per
ché ferviva loro per faggio d e ' m e t a l l i . V e 
di BASALTES. 

MARMO Bianco e ñero , ha un puro fon
do ñ e r o , con alcune bianchiflime vene . 

MARMO occhio d i pavone , é un marmo 
m i ñ o di nuvole roífe bianche , e cilefire , 
un po' fímiglianti agli o c c h i , e a l l ' e f t r emi -
tk della coda di un pavone. 

MARMO verde antico é una miftura d i 
verd' erba , e di ñe ro , in nuvole di forme 
e groffez-ze ineguali ; egli é r a r i í f i m o , ef-
fendofene perdute le cave. 

M A R -
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MARMO Greco moderno , impropriamente 

cluaraato E g i z i o , vien apportato di Carrara 
fulla cofta di Genoa ; cgli ha un verde ca
l i c ó macchiato di bigio . 

MARMO Rigido , é quello che , elTendo 
troppo duro , fi iavora con difficolta , ed é 
foggetto a volare i n fcheggie, come i l ñe ro 
d i N a m u r . 

MARMO Ftbrofo , é i l marmo pieno d i 
fila, o fi lamen t i . 

M A R M O Rompevole^ é quello che fi fmi -
nuzza íb t to 1' i f l rumen to , come i l marmo Gre
co blanco, quello de 'Pirene! , & c . 

M A R M O Terriccio , quello che ha in sé 
delle parti m o l l i e tenere , le quali debbon 
cí íere rierapiute d i cemento , come quel ío 
á'i Linguadoca. 

V i fono due difett i frequenti ne' Marm ' t , 
i quali aumentano la difficolta nel tagl iar i i 
e pu l i r l i . L ' uno é quello che ch iamaf í alie 
vol te chtodl , e corrifponde ai nocchi del 
k g n o ; i ' a l t r o , che é detto frneriglio, é una 
miftura di rame o d ' a l t r i metal l i , che for
m a le macchie nere nel marmo . I nocchi 
fono ordinarj in t u t t i i « w m i : l o fmer ig l i o 
é particolare del marmo bianco. 

M A R M I A n i f i z i a l i . — Lo flucco di cui 
fi fanno ftatue, b u í i i , baífi r i l i e v i , ed a l t r i 
ornamenti d ' a rch i te t tu ra , é folamente mar-
rao polverizzato , mif to i n una certa pro-
porzione col geíTo; i l tu t to ben cnbra to , 
e impaflato con acqua, e s1 adopera come 
getto c o m u n e . 

V é un 'a l t ra fpezie di marmo artifiziale ^ 
fatta di g y p f u m , o di una pietra trafparen-
t e , che rafforaigHa al geífo ; che diven
ta aíTai duro , riceve un l i fc io competen
te , e pub ingannar T occhio . Ved i GY-
PSUM . 

V e n ' é un ' altra fpezie , d i quello che 
formafi con t in ture corrofíve , le quali pe
netrando nel marmo bianco alia profonditk 
d ' una linea , im i t ano i varj colori degli 
a l t r i m a r m i . 

MARMO puli to^ o lifcio , é quello che , 
dopo d'eflere ñ a t o ben fregato con pietra 
v i v a , e qu ind i con pomice , fi fa l i fcio úl
t imamente con frneriglio , fe i l marmo é 
d i varj c o l o r i ; e con fbgno calcinato , fe 
k marmo bianco . I n I t a l i a fi polifee i l 
marmo con un pezzo di piombo , e con lo 
f m e r i g ü o . 

V i fono var ié guife di pu l i ré i l marmo, 
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A l c u n i mettono tre o quat t rozocchi in una 
fila, e con un al t ro , fermato ad un ma
g ü e la rgo , ed una manovella fiffata ad an
gelí o b l i q u i , con della rena ed acqua fram-
mezzo, lavorano la pietra fuperiore a l l ' i n -
dietro e a l l ' innanzi fulle inferiori , finché 
i colpi e le ineguaglianze della mannaia 
fien léva te via e mangiate ; dopo di che 
la luflrano o pulifcono con f rner ig l io , c 
polvere di ftagno calc inato . 

I I P. Ki rchcr addita la maniera di appi l 
car de' color i ful marmo, cosí che penctr i-
no nella foflanza ; e per tal modo che fe 
i l m a r m o ü fenda i n diverfe tavole parallel-
le , la figura fteífa che fu dipinta fopra la 
pr ima t rov i f i fopra ciafeuna. 

Le macchie o gocce d ' o l i o imbrat tano 
i l marmo i n si fatta gu i f a , che non fi pof-
fono levar v i a . 

M A R M I Ü A r u n d d , MARMORA Arunde-
l i ana , o i M ARMI d 'Ox/or^ , fono pietre an-
t i c h e , fulle quali é in lc r i t ta una crónica del
la C i t t k d ' A t e n e , con in tagl io di lettereca-
p i t a l i , fatto neir Ifola di Paros una delle C i -
c l a d i , 263 anni avanti G . C . 

Pigl iano i l nome da T o m m a f o C o n t é d' 
A r u n d e l , che le procaccib dal Levante ; o 
da A r r i g o fuo ñ i p ó t e , che le prefentb a l l ' 
Un ive r fua d' Oxford . —- U n d e t t a g ü o di 
tutee le infer iz ioni d i q u e í l i m a r m i , fu pub-
blicato nel 1676, dal D o t t o r Prideaux. 

M A R M O R A T O , o MARMORINO , l ' iflef-
fo che venato, o annuvolato in m o d o , che 
fomigl ia a marmo- Carta marmorata, é una 
carta macchiata o t i n t a di var ié nuvole e 
o m b r e , che fomigliano i n qualche parte al
ie va r í e vene del marmo', i l m é t o d o veggaíi 
fotto Tar t icolo C A R T A . 

M A R M O R A R E , Tar tc o l ' a t t o di d i -
pingere, o difporre colori i n si fatta manie
r a , che rapprefentino i l marmo. — Cos í noi 
marmoriamo i l i b r i , la carta , i l legno , & c . 
Ved i L I B R O , C A R T A , &C. 

M A R O N I T Í , una fetta di Cr i f i i an i O -
r i e n t a l i , i quali feguitano i l r i t o S i r i a n o , e 
fono foggetti al Papa; la loro pr incipaleabi-
tazione eífendo ful M o n t e L í b a n o . 

In torno alia loro origine , ed al lor fon-
datore non fi conviene fra i D o t t i . M o r i -
fio, ed i l Cardinal Bona prendono Maro-
nita per i l nome d'una fe t ta , come prende-
fi Nef t c r i ano , c Giacobita . M a i M a r w i t i 
ík-ffi prctendono d ' e í í e re difcefi da un cc/to 
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Marone , che viffe nel principio del V . fo
có lo , e la di cui vita é f c m u Teodo-
r e t o . Ed i l Gefuita Sacchini e dell i fkí ía 
op in ione : E i crede, che non fi fepararono 
mai dalla Ch.efa C a t t o l i c a : cd agg.ugne , 
che cib che ha dato occahone aii e í k r e 
Oati egí ino giudicati íc ismat ic i , é flato U 
loro nunione alia Chiefa Romana , che al-
cuni hanno fuppoüo effere un l i t ó l o alia fe-
de Cattolica 
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e v ivono ne' piu ofcuri luoghi ful le m o n -
tagne , moho lontani dal commercio del 
m o n d o . 

Quanto alia loro fede , ne' punt i foftan-
z ia l i convengono col reftante della Chiefa 
O r i é n t a l e . I loro pret i non dicono Meffa 
foli ; ma t u t t i la dicono infierne, fiando 
interno a l l ' altare . Comunicano in pane 
á z i m o ; ed i laici v 'hanno pr ima d' ora 
partecipato fot to ambedue le fpezic , ben-

La prima opinione é fondaía fulle teí l i - ché la pratica di comunica r í i in una abbia 
monianze d' Eutichio , di Giacomo di V i t r i , dagli u ' t i m i tempi orraai prefo piede, i n -
e di V a r ; a l i r i , i qual i efpreíTaniente af- t rodot tav i a poco a poco . — I n quarefi-
fermano , che i M a r m ' t t i fono ftati un tern- ma non mangian n ien te , fe non due o tre 
po parte de' Giacobi t i mono te l i t i : Secondo ore avanti i l nafcer del Solé : g l i a l t r i lo-
quefti , Marons , che i M a r o n i t i qualificano ro d ig iuni fono in gran numero . Ved i 
per f a n í o , fu in realta un E ré t i co . V e r í o 
1'anno 1182, A i m e r i , í e r zo Patriarcha La
t i no d ' A n t i o c h i a , u n í i M a r o n i t i a coterta 
Chiefa . Da quel tempo eglino banno ula
ta la M i t r a , 1' ane l lo , i l Pa í lora le , ed al
t r i Epifcopalia della Chiefa Lat ina . M a i l 
lora ufízio e la lor l i turgia fono t u í t o r ce
lebran in lingua Caldaics . 

Fauflo Na i ron , Maronka flabilito in Ro
ma , ha pubblicato un' apología per Marañe , 
e per tu t ta la fuá N a z i o n e . La fuá opimo-
ríe é ch 'eg l ino realmente prefero ¡1 nome 
da Marañe che viffe verfo 1' anno 400 , e 
d i cui é falta menzione in C n f o l i o m o , 
T eodoreto , e nel Meno log ium de' G r e c i . 
A g g i u g n e , che i difeepoli di quefto Maro-
m. fi ípar íero per í u t i a la Skla , che fabbri-
carono diverfi M o n a í k r j , e fra g l i a l t r i , uno 
che portava i l neme del loro antefignano v 
che t u t t i i Soriani che non eran t i n t i d'ere-
fia, fi r ifugiarono fra e í í i : e che , per que-
fta ragione , g l i cret ici di q u e ' ñ t m p i l i chía-
mareno M a r o n i t i . 

I M a r o n i t i hanno un Patriarca , i ! quale 
rifiede nel Monaflero di Cannubin fui mon
te Libano , ed affume i i t i to lo di Patriar
ca d' Ant iochia . Egli é eletto dal Clero e 
dal popólo , fecondo 1' antieo co í tume ; ma 
dopo la loro r iunione con ¡a Chiefa di Ro
ma , egli é tenuto ad avere una bolia d i 
«onfermazione dal Ponícfice . — Oí í e rva 
u " perpetuo celibato , non men che g l i 

QUARESIMA, C D l G l Ü N O . 

M A R O T I C O S t i l e , nella Poefia France-
fe , dinoca una maniera di ferivere peculia?-
mente allcgra , piacevole, ma pur femplice 
e na íu r a l e , introdotta da Clemente M a r o t , 
e pofeia imi ta ta da a l t r i A u t o r i , ma con p iu 
di r iufcita da Vo i tu re , e da De la Fontainc , 

La d. í fcrenza tra lo flile Marot ico ed i l bur
le feo fi al ícgna c o s í : I I M a r ótico fa una f ed -
t a , i l bur l t lco ammette t i m o . I I p runo é 
fempl ic i í í imo , ma la fuá f e m p ü c i t a ha !,t 
fuá nobil ta ; e dove i l fuo proprio feeoío 
non íommin i f l r a efprcíTioni «a tu ra l i , ei le 
prende dai tempi paífati . 1— I I fecondo é 
b a í f o , e pedeflre , e piglia in pre í l i to falíi 
e fo2¿i ornamcnt i dal vo lgo , che fono dal
le perfone di gufto fprezzati . L ' u n o (i ds 
in braccio della na tu ra , ma efamina pr ima 
di t u n o , fe gl i oggctt i ch'ella prefenta fie-
no a p r o p o í k o per le fue pi t ture r e no rme 
prende fe non c ió che porta feco della d i ü -
catezza , e della piacevolezza; l ' a l t ro corre 
capovolto e fi g i t í a nella buffoncria , cd af-
f- t ta tu t to quel che é ftravagante e groe-
t t f c o . V e d i BURLESCO. 

Í M A R Q U E . — Lettere of Marque* ' , fo
no letterc d i r app re fagüa , accordat-e da un 
Re o da un Parlamento , per le qual i ai 
íuddit i di un paefe íi da la liberta di far 
rapprefaglie fopra quelli di un al tro ; ai 
eagione , che e í iendo flato fatto tre volee 
r i c o r f o , per ottenere r i f a rc imento , al Go-

a . t ñ Ve feo vi fuoi fuffraganei : Q u a n í o agli verno a dui appartien 1' a g g r c í í a r e , non íi 
a i t r i Ecdeüaft ic i , po í íono effere mar i t a t i é poluto venir a capo d i nu l l a . Ved i LEG-
avant i l 'ordinazione , la v i t a monaftica é GE, e LETTERA. 
per aitro 5n grande ñ 

ima fra e f f i . >— l io- * Sonó chiamate eos) dalla voce Germani
za M o n a c i fyn dsir Q id ine di S. A n t Q ü i u , . marekc limite y f v m m m i come e f 
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fenao queflo un jus conceíTum in alten'us 
Principis marchas feu l imites tranfeuo-
d i , fibique jus faciendi . VCCÍÍRAPPRE-
S A GLI E A 

M A R R O C C H I N O * , forta d i c u o i o ; ed 
é la pelle d 'una capra , o di quaiche a l t ro 
a n í m a l e che gl i í b m i g l i a , chiaraato menon, 
frequente ncl Levante ; conciata c o n f u m a c , 
0 g a ü o z z e , c colori to di quel colore che piu 
fi v u o l e ; m o h o i n ufo nelle legature d e ' l i -
b r i , nelle tapezzerie, & c . 

* I I nome ordinariamente vien derivato da l 
Regno d i M a r r o c c o , o M o r r o c c o , don
de f i crede ebe f i a ¡ l a t a prima tolta la 
maniera d i preparare ectejie p e l l i . 

A b b i a m Manocchini , portat i dal Le
vante , dalla Barbar ia , dalla Spagna , dalla 
F iandra , e di Francia ; roflf i , n e r i , g ia l l i , 
t u rch in i & c . Le var ié maniere di preparare 
1 Marrocchini) si n e r i , come i n c o l o r í , fo
no tanto c u r í o f e , c nello fteííb tempo cosí 
poco note fra n o i , che i ! pubblico non fa-
ra rcontento di qu l t rovar le . 

Maniera d i preparare i l MARROCCHINO 
ñero . — EíTendo prima afciugate le pc lü 
col pelo, fi laícian ammollare e macerare 
i n acqua chiara per tre g io rn i e t r e n o t t i , 
difíendonfi poi fopra un cavalletto d i l e g n o , 
fimile a quel l i che fi adoprano da conciapel-
H j fi battono con un coltello grande fatto 
per q u e ñ ' uopo , c di nuovo fi ammollano 
nc i i ' acqua , cambiara ogni giorno , finché 
vengano a bene. i—In que í lo ftaío, g i t tan-
fi i n un t ino grande, in i e r r a , pieno d'ac
qua in cui é fiata fpenta della calcina , cd 
i v i franno perquindic i g i o r n i ; donde pero fi 
Jevan v í a , e di nuovo v i fi r imet tono ogni 
íera ed ogni matt ina : A l l o r a fi gi t tano in 
un altro t i no di calcina e d'acqua , e fi t ra-
fportano o cambiano mat t ina e fera, come 
d i a n z i , per a l t r i quindici g i o r n i ; q u i n d i d i -
lava íe e feiaequate i n acqua chiara , e le-
vatone v ía i l pe lo , ful caval le t to , col col
t e l l o , r ime t tonf i in u n t e r z o t i n o , e f i cam
biano acorné pr ima , per incirca dieciotto 
g i o r a i ; aramollate dodicí ore in un fiume , 
tolte di l a , feiaequate, raeííe i a mafiellc , 
i v i fi pc í iano con peílelli di legno , mutan-
dovi due volte 1'acqua: qu indi fi met tono 
ful caval let to, e fe ne toglie via la carne, 
fi r i tornano in maftelli d i nuov' acqua , e 
poi fe ne rafchia la parte de! pe lo ; rimef-
le in nuov i raaíklli, tol te v h á i Ta, eg i t -
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tate ¡n un m a í k l l o di forma pa r t í co l a re , 
che ha de' buchi nel fondo ; i v i fi batto
no per lo fpazio di u n ' o r a , e nuov' acqua 
v i fi g i t ta fopra di quando in quando; d i -
flefe poi ful caval le t to , c rafchiate da l l ' a l t ra 
banda ; r imeífe in mafiel l i d ' acqua frefea ; 
cavatene, vengon dif iefe , e cucite t u t t ' at-
torno a maniera d i f acch i , lafeiandone fuo-
ri le gambe di dietro che fervono a fare un 
apertura, per potervi far paliare una mi f iu -
r a , di cui faremo parola in appreífo . 

Le pelli cosí cucite , fi pongono in ac
qua tepida , neila quale é fiato di íc ior to V 
eferemento de'cani . Q u i v i s'agitano e d i -
menano con I u n ¿ h e palé mezz' ora , fi la-
feiano in ripofo per dodicí o r e , fi cavano , 
fi dilavano in acqua frefea , e s ' empionoper 
mezzo di un imbuto con una preparazione 
d'acqua e di fumac mefcola t i , c fcaldati fo
pra un fuoco , fin che fiian per bollire ; e 
quando ne fono empiute , le gambe di die
tro fi chiudon© con unacuc i tu ra , acc iocché 
non difeorra 1'umore . I n que í lo í lato fi met
tono giü nel vafe d'acqua e di Sumac, e fi 
continua ad agitarle per quat t r ' ore fucceí-
fivamente ; di la fi e í í r a g g o n o , e fiammuc-
chiano una fopra l ' a l t r a ; a capo di poco 
t e m p o , fi mutano da banda a banda; eco-
si lafeianfi fiare per un 'o ra emezza , finché 
fono bene fcolate. Fatto cib , fi allentano 
ed aprono , e di bel nuovo fi r iempiono 
della rm-defima mif iura , ricucindole , e te-
nendofi per due ore ag í t a t e ; poícia fi ammuc-
chiano la feconda v o l t a , e fi lafeiano fcola-
re . L'ifieíTo fi ripete per la terza volta , con 
quefla diíferenza , che ormai non fi agitano 
fe non per un quarto d ' o r a , dopo di che íi 
lafeiano fino ai mat tmo í eguen te quando 
efiraggonfi , co lanf i , e dopo d'averie feuci-
te , fi vuotano del fumac, fi p ieganoindue 
dalla lefia alia coda , la banda del pelo in 
fuori ; met tonf i ciafeuna fopra un cavallet
t o , per rendere piu perfetta la colatura, íi 
difiendono fuori , e fi afciugano ; quindi 
cá lca te co' piedi a due a due , difiefe fopra 
una tavola di legno , fe ne rafchia tu t to 
quel che r i mane di carne e di fumac , e la 
parte del pelo fi firofina per tu t to con o l i o , 
e quefio di nuovo con acqua . 

Ricevuto che hanno cosí l1 o l io , e V acqua , 
fi maneggiano e ravvoigono colle m a n í , qu in 
di fi fiendono , e í i f t r i n g o n o e foppreífano fo
pra la tavola con un if i rumento di ferro fimi
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k a q u t l l o de lconciapel l t , tencndo di fopra 
la parte deíla carne; poi íí r i v o l t a n o , e la 
banda del pelo forteracnte ftrofinafi con un 
pugno d i g i u n c h i , per ifprcmerne quanto piíi 
fi puo l ' oKo cherefia . La prima mano , od 
il p r imo í l ra to di ñe ro allor fi raerte su la 
parte del pelo , per mezto di un fiocco d i pe
lo a t t o r t o , ed ammollato in una fp^zie di 
tinta cera , preparara d i faira garba , in cui 
fonfi g i t t a t i de'pezii di vecchio ferro i r r u -
g i n i t o . Quando fono raezzo a í c iu t t e , ma-
neggiandoíc a l l ' a r ia , fidiílendono fopra una 
tavola, e íi fregano per ogni verfo con un 
j f l rumento di iegno dentato , per follcvare la 
granitura , fopra cui l i paíía una man leggiera 
d 'acqua , quindi fi l i f c i ano , fregándole con 
g iunchi preparati a tal uopo . C o s í i i fe ia te , 
hanno una feconda mano di ñ e r o , poi íi 
afciugano, e n i e í í e fur una tavola fi flrefina-
no con pezzi di foghero, per follevarne di 
nuovo la granitura ; e dopo una man leggie
ra d'acqua , fi l ifcian di nuovo , v i fi folleva 
per la terza vol ta la fuá grani tura . 

Dopo che la banda del pelo ha cosí rice-
vute tut te le fue prcparazioni , la banda del-
la carne vien rafpata con un coltello acu
l o per tal fine ; la parte del pelo fregata 
fortemeute per tu t to con una fpezic di berretta 
di legno dopo d'averie dato i l lu í í ro con 
b e r b e r í , con Cedro, o narancio . I I tu t to fi 
í ínifee con follcvare la grana leggiermente 
per 1' u l t ima volta colla piaftrella di foghe
ro , che le lafeia ormai in condizione di cf-
fer vendute e adoprate . 

Maniera d i preparare i l MARROCCHINO 
rojfo. — Le pe 11 i fi ammollano per 24. ore 
in un fiume, e cáva te di la fi eftendono ful 
cava l l e t to , fi battono col co l t e l l o , fi nraet-
tono nell 'acqua per v e n t i q u a t t r ' o r e , fi r i -
battono ful caval le t to , e fi bagnano emace-
rano neíi'acqua di n u o v o ; fi gi t tano poi i n 
un t i n o , c per tre f e t t imanc , c a v a í e n e e ri-
meíTcvi ogni m a t t i n á , fi difpongono cosí a 
mondarfi : — C á v a t e fuor i 1'ultima v o l t a , 
fi rafchiano col coltello ; c quando i l pelo 

é affatto to l to , fi gi t tano in maf ie l l i d i 
^üova acqua, dove fi feiaequano; allora la 
banda dclla carne fi rafchia; fi g i t tano ne' 
maf le l l i , e ^ alternativamente dal cavallet
to ai t m f t e l i ^ fin^é lafeiano i'acqua affat
to ne t ta : allor fi mettono in acqua tepida, 
con l u m a c , ficcome di fopra , e a capo di 
dodici ore fi kiaequano in acqua chiara , 

7 orno y. 
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c fi rafpano ful cavalletto da ambedue le par
t í , fi peftano n e ' m a f i e l l i , c I'acqua fi cam
bia tre v o l t e ; allora fi attorcono ediftendo-
no ful cavalletto , c fi paíTano una dietro 
l ' a l t r a nel l ' acqua, con al lume difciolto int 
c í fa . C o s í a l l uma te , lafeianfi colare fin alia 
m a r t i n a , allor fi g i t tano ful cavalletto , e 
poi fi piegano dalla t e ñ a alia coda , colla 
carne di d e n t r o . 

I n quefio flato ricevono la loro p r i m a 
t i n t a , con paffarle una dopo l ' a l t ra i n ura 
l iquor r o í í b , preparato con lacea , ed a lcu-
n i a l t r i i n g r e d i c n t i , tenut i fecreti fra i iW^r-
rotchinieri . '— C í o vel r ipetono piíi v o l t e , 
fin che le pell i hanno acquifiato i l lor p r i 
mo colore . A l l o r fi feiaequano n e l l ' a c q u » 
chiara , fi difiendono fulla gamba, o caval
let to , e íl lafeiano colare per dodici ore ; 
fi gi t tano nel l ' acqua, in cui per un tamifo 
fi fon fatte paffare delie gallozze bianchc 
poUerizzate ; e fi agitano cont inuamente 
per t u t t ' u n giorno con lunghe p a l é , o ba-
Üoni ; d i ¡a fi cavano , fi fo ípendono fue 
una fpranga a traverfo dell'acqua per t u t t a 
la no t t e , blanco contra r o í í o , e roffo con
tra bianco, e nella m a t í i n a I'acqua s ' a g i t a , 
e le pelli v i fi r imet tono per ven t iqua t t ro í 
o r e . 

M A R T E , nel l ' Af i ronomia , uno de' c i n -
que p iane t i , e dei tre fupe r io r i^ i l f u o l u o -
go eflfendo i ra i l S o l e , e G i o v e . V e d i PIA-
NETA , e SISTEMA . 

I I fuo carattere é & . La fuá media diftati* 
za dal Solé é 1524 di quelle parti , dellc 
quali la difianza del Solé dalla té r ra é 1000. 
La fuá eccentricita 141. L ' inc l inaz ione del-
la fuá ó r b i t a , c ioé , l 'angolo formato dat 
piano della fuá ó rb i t a coi piano d e l l ' e c l i t t i -
c a , 1 grado , 52 m i n u t i . I I tempo pe r ió 
dico , i n cui fa la íua r ivoluzione a t tornb 
del S o l é , 686 g i o r n i , 23 ore . La fuá r i vo 
luzione at torno del fuo affe , fi compie i a 
24 ore , 40 m i n u t i . 

Quanto al d i á m e t r o di M a r t e , vedi DIÁ
METRO, e SEMIDIÁMETRO . — Q u a n t o a l 
ia fuá denf i ta , vedi DENSITA'. 1—Quanto 
alia forza della g r a v i t é fulla fuá fuperfizie > 
vedi GRAVITA'. 

L a fuá paralaffe, fecondo i l Do t to r H o o k 
eFlamfteed, é appena 30 fecondi . Ved i PA-
RALLASSE, 

N e l levare o nafecre acronyeo di quefio 
P lane ta , c ioé quand' egli é in oppofizione 

L l al 
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al S o l é , trovafi due volte altrettanto vicino 
alia térra, che al Solé ; lo che é un fenó
meno che ha fommaraente fcreditaia 1'ipo-
tefi To lemaica . Vedi ACRONICO. 

II D o t í o r H o o k , nel 166$ oíTervb diver-
fe macchie in Marte , le quali avendo un 
moto , ei conchiufe che il planeta girava 
attorno del fuo centro. N e l 1 6 6 6 , M . Caf-
finí oíTervb diverfe macchie nelle due fac-
c e , e ne' due emisferi di Marte^ e trovo, 
continuando le fue varíe oíTervazioni con 
molta diligcnia , ch1 elleno fi moveano a 
poco a poco da oriente a occidente, e r i -
tornavano nello fpazio di 24 ore 40 minu-
ti alia ¡oro prima fituazione . •— Donde e 
il moto , e il periodo , od il giorno natu-
rale di quel Planeta , furono determinati . 
Vedi MACULÍE, e MACCHIE . 

Marte appar fempre coa una luce roflfa , 
turbata; dorde conchiudiarao c h ' e g l i é cir-
condato da un' atmosfera denfa , nuvolofa, 
che difordinando i raggi della luce nel lor 
palfaggio e ripaífaggio per eíía , occafiona-
no tale apparema. 

Avendo Marte il fuo lurae dal Solé , e 
rivolgendofi attorno di eífo , ha un crefei-
mento e un calar come la luna. Si pub an
che oíTervare quafi bi í fecato, quando é nel
le fue quadrature col S o l é , o nel fuo péri-
gaeon , ma non mai corniculato o falcato, 
come i pianeti inferiori. Vedi F A S I . 

L a diftanza di queüo Pianeta dal Solé , 
é alia diftanza della térra e del S o l é , co
me I T a 1 . Cos í che un uomo porto in 
Marte, vedrebbe il diámetro del Solé mi
nore d'un terzo, di quel ch'egii appare a 
noi , e confeguentemente il grado di luce 
e di calore, che Marte riceve dal S o l é , é 
minore di un terzo, che quel che riceve la 
térra . — Queda proporzione , tuttavolta , 
a m m e í t e qualche fenfibil variazione, acaufa 
della grande cccentricita di quefto pianeta . 

Quantunque il periodo, o l'anno di que-
í lo pianeta , come s' é gia oífervato , fia 
quafi il doppio piu lungo che ilnoftro; ed 
il fuo giorno naturale, od il tempo in cui 
il Solé appare fopra ckl fuo orizonte ( la-
feiando fiare la confiderazione del crepufeo-
l o ) fia quafi per tutto eguale alia fuá not-
t e ; nulladimeno raccogliefi , che in uno e 
rifieflo luogo della fuá fuperfizie , non vi 
fia fe non poca varieia di flagioní , e ap-
pena diíftrenza alcuna di State e d'Inver-
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HO. E la ragione é queíla , cíoé che P af-
fe della fuá rotazione diurna , é quafi ad 
angoli retti col piano della fuá órbita . T r o -
veraíli nulladimeno , che lnoghi fituati in 
latitudini diíFerenti, cioé a differenti diílan-
ze dal fuo equatore, averao molto differen
ti gradi di calore , per eagion della diverfa 
inclinazione de'raggi folarí all' orizonte ; 
ficcome avvien qui fulla térra , quando i l 
Solé é negli equinozj. 

Da queíla confiderazione , il Dottor Gre-
gory fi sforza di fpiegare 1'apparenza delle 
fafcie in Marte, le quali fono certi filetti, 
o certe fafciuolc che in quefto Pianeta fi veg-
gono, e che fianno parallele al fuo equato
r e . I m p e r o c c h é , ficcome qui tra no i , il rae-
defimo clima ha in fiagioni differenti gradi 
jnegualiíTuTii di calore ; ma in Marte non 
g ia , il medefimo parallelo, avendo ivi fem
pre un grado a un di preífo equabile di ca
lore ; ne fegue che quefte macchie probabil-
mente fono fórmate in Marte , o nella fuá 
atmosfera, come la nevé e ie nuvole il fon 
nella noílra ; cioé daile coftanti e diverfe 
íntenfíoni di calore e di freddo indiverfipa-
ral le í i ; e si vengano ad eflenderfi in circo-
l i , o fafce parallele al fuo equatore, od al 
circolo del fuo nvolgimento diurno. E que
fto fteíío principio pub per avvcntura feio-
gliere il fenómeno dclle fafce di Giove ; 
quel pianeta avendo, comt Marte, un per
petuo equinozio. Vedi G T O V E . 

Oltre il roíío colore di Marte , abbiamo 
un alero argomento dell' eíf^r egli circonda-
to da un'atrnusfera , ed é queíto ; che quan
do qualcuna delie fallt fifle vien veduta v ¡ -
cino al corpo ái Marte , ella appare eftrema-
mente ofeurata, e quafi eÜinta . Se il fatto 
é cosi , un occhio pofto in Marte , appena 
mai vedrebbe Mercur io , quando per a w e n -
tura nol vedeífe nel Solé , nel tempo della 
congiunzione , allorché Mercurio pafla fo
pra ü fuo difco, ficcome a noi ta lvo l taeg l í 
appar in forma d' una macchia. Uno fpettato-
rt ia Marte vedra Venere della fteflía diftanzi 
in circa dal Soie r che a noi appare Mercu
r io , e vedra la térra della ftdTa diftanza ¡ti 
circa dal So'e , che Venere appar a noi . E 
quando la térra trovafi in congiunzione col So
lé , e vicina a l u i , egli vedra in M W Í : quel-
lo che Caffini v¡de fulla térra , c ioé vedrk 
la térra apparir corouta o f-lcata, cd il fuo 
fateiiite la luna della medtfirm figura 1 e di

í lan-
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fiante i l p iu dalla térra , non ol t ra quindici 
m i n a d di un grado. . , _ ._ c 

MARTE, appretTo i C h i m i c i , í igmfica fer
ro \ pe rché i l ferro é creduto eíícre í o t t o V 
i n f luen í a di querto Planeta. Ved i FERRO. 

G i i Scr i t tor i Med ic i ftimano i l ferro pre-
feribile per tul«i g i l fcopi medicinali al j 'ac-
ciaio , che é fohanto un ferro un po' p iu 
i n d u r k o , e c cmpa t to , rcfo tale dall ' arte ; 
con che é divenuto piu inetto a daré que' 
pr iocipj o quelle par t í nella preparazione , 
che i l medico defidera che ne fien e í l r a t t e» 
Ved i ACCIAIO, e CHALYBEATO. 

Crocus MARTIS, ruggine di FERRO. V e 
d i CROCOS. 

Criflal l í d i MARTE.. V e d i T a r t i co loCRI
STA LLO » 

Albero d i MARTE , arbor M a n i s . V e d i 
ARBOR . 

Giuochi d i MARTE, furono combatt imen-
t i in í l i tu i t i i n Roma, ad onore del D i o 
M a n e . . 

S i tenevano due volte a l l ' anno ; una vot-
ta nel C i r c o , i l 40.delle I d i d i Magg io *, e 
l a íeconda i l i . d ' A g o f t o . Q u e ü i u l t i m i fu-
roqo í i ab i l i t i qualche tcmpo dopo g i i a l t r i i . 
i n memoria delia dedicazione del terapio d i 
M a r t e in qucl g i o r n o . Queftí Giuochi con-
f i ñ e v a n o m covfi di c a v a l ü e comba t t imen t i 
confiere , o beÜic felvaciche ; G e r m á n i c o d i c e -
fi. che abbia uccifo dugento León i nel C i r c o 
i n quefte occaf ioni . Vedi CAMPO d i Mar te 

M A R T E L L A R E , l ' ateo di batiere , o 
d i eflendere, e fazionare un corpo fot to i l 
m a r t e l l o . V e d i MARTELLO.. 

Quando íi fa fopra i l ferro fcaldato appo-
fia} i fabbri íi fervono del termine batiere 
i l ferro % ch' é ñ a t o nella fucina . V e d i 
FABERO .. 

MARTELLARE nella Zeccaj U n a rao-
neta, , od una medagl ia , fi dice c h ' é mar-
íe l la ta t . quand' é ftata bat tuta o percoffa, e 
fe g i l é data T impron ta con un martel lo 
e non con un m u l i n o . . V e d i Como ? e M E -
D.AGLIA 

Quanto a l método, d i conrare co/MARTEL
LO .. V e d i BATTER MONETA . 

M A R T E L L O , un ia rumento di ferro , 
con un manico di legno che ufafi nella 
Enaggior partc deir art i meccaniche , per bat-
t e r e , ¿ i f t e n d e r e f o f p i g n e r e & c . Ved i BAT
TER E , &c.. 

I corpi, capacl ¿"eíTere é i k $ % od: eftefi 
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fotto i l martello, íi dicono m a l k a b i l i . V e d i 
MALLEABILITAS . 

I L a t i n i lo chiamano malleus, anticamen* 
te martulus , o marculus, col qual nome PU-
nio lo c h i a r í i a , quando d i c e , che C y n i r a , 
figliuolo d 'Agr ippa , invento i l martello e 
le molle , o tanaglie . H i f l . N a t . L . V I L 
c. 5ó. Vid . Ha rdu in . not. ad toe. 

I martell i delle fucine fono moffi o f a t t i 
giocarc da un m u l i n o d'acqua . Ved i FU
CINA , e FORNACE. 

MARTELLO, che indura* V e d i Ta r t i co lo 
INDURARE. 

M A R T I I C a m p u í . . V e d i g l i a r t i co l i CAM
POS , e CAMPO. 

M A R T I R E » , una perfjna che fofFre tor-
m e n t i , ed anche la morte in difefa della ve
n t a del V a n g e l o . 

* L a voce e Greca, yiupTvp, e propriamen-
te Jígnifica un teftimonio, S i applica, per 
eminenza, a quelli che fojjrono, i n te j i i -
monianza della verita deW Evangelio. 

Ant icamente quell i ch 'erano efiliatí per 
la Fede, eran chiamati m a r t i r i , egualmente 
che quell i i quai perivano nelle guerre fan-
t e . N e l tempo di S. A g o í l i n o , i l t i to lo d i 
M a n i r é davafi a' Confe íTor i , od a quel l i i 
qua l i crano tormenta t i per la fede fen/.a per
deré le loro vi te . — U n a celebre fentenza 
di T e r t u l l i a n o nel fuo Apo logé t i co é que-
fta,. Pluret efficimur quoties metimur ¿ femen 
eji fanguis Chri j i ianorum. 

S. Stefano é chiamato i l Protomartire , o d 
i l primo M a n i r é , — Diecinove mi!a fette-
cen to , fi contano avere foífeita i l Mar t i r i o ' 
con S. Ireneo a Lione , fotto 1' Impero d i 
Severo. Sei mi l a feicento e feífanta fei f o l -
dati della Legione Tebana dicefi che fíeno 
í l a t i mar t i r i zza t i n e l l i Gallie . I I P. Papebro-
chio coma fedici mi la M a r t i r i Ab i íT in i ; e 
cencinquanta m i ü e a l t r i fotto D i o c l e z á a n o , 

M . Dodwel lo íi sforca di provare,, in una 
D i í f e r t a z i o n s su tale argomento , che i l nu
mero di M a r t i r i che foffrirono fotto g l ' I m 
perador! R o m a n i , fu aífai picciolo ; addu-
cendo per argomento , che que l l i de' qua l í 
a-bbiam n o t i m ne' Padri , fi r i f l r ingono a 
breve g i r o ; e che , t o l t o N e r o n e e D o m i z í a ' 
n o , gU a i t r i I m p e r a t o r ü a p p e n a fecero a l cüo 
M a n i r é . - — I i P. R u i n a r t a l contrario , í i 
í ludia di provare r che i l catalogo de' M a r * 
t i r i non é per alcun c o n t ó accreí 'ciuto o cfag» 

) gerato j che la í l rage fu immgefa fotto i 
J u l ;¿ g r i ^ 
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p r i m i Tmpera to r i , e fpczialmcnte fotto D i o -
cleziano. I I P. Papebrochio , ne' fuoi A c i a 
SanSlorum, fa il numero de' M a r t i r i inf ini to . 

N o n v ' é quafi alcuna Fede o rel igione, 
clie non pretenda M a r t i r i . I Maomet ta -
j n i , i G e n t i l i , g í ' Ido la t r i & c . vogliono ave-
ye i loro . Ved i SANTÍ . 

Nclla Chiefa antica , g l i a í t i , le paffio-
n i , e le m o r t i át*Martiri i fi confervavano 
con gran cura ; e non oftante una tal d i -
Jigenza, non c i fon reftati le non pochi d i 
q u e f t i A t t i . Eufebio per verita compofe un 
M a r t i r o l o g i o , ma non é g iunto fin a n o i ; 
c g l i a l t r i compila t i di poi, fono' tn eftremo 
fo fpe t t i . Ved i MARTIROLOGIO . 

V Era de MÜRTIKI , é un'Era , fegnita-
ta in E g i t t o , e nell' AbifTinia ; e che an
che i M a o m e t t a n i , dopo d'efleríii impadro-
uiti d e l i ' E g i t t o , fpefTo offervarono . E U ' é 
fifTata nel pr incipio della perfecuzione d i 
Dioc lez iano , A. D . 302, o 303. 

V Era de M a r t i r i é altresl c h i a m a í a l 'Era 
á¡ Dioc lez iano . Vedi EPOCA » 

M A R T I R O L O G I O * , un regiflro o ca
talogo dc^Martiri. VediMARTiRE. 

* L a parola e Greca , da [¿aprup , te j l i -
moni o , e hAyw) d i c o , o Kíya c o l l i g o . 

U n Martirologio) propriamente parlando , 
non dee c o n t e n e r é altro fuorché il nome ? 
i l luogo ed i l giorno del mar t i r io di ciafcua 
Santo ; ma i l termine viene frequentemen-
te efiefo alie ftorie d e ' M a r t i r i . I I cofiume 
Á\ raccogliere Mar t i ro logj é prefo dai G t n -
t i l i , i q u a i i inferivano i nomi de ' loro Eroi 
nei loro F a / l i , per confervare alia poñer i -
ta la memor ia e i ' efempio delle loro no-
biü a z i o n i . Baronio da al Papa S. Clemen-
le i l fregio d' eífere ñ a t o i l p r imo , ehe i n -
íroduffe il cofiume di raccogliere g l i atíi de* 
M a r t i r i . Ved i A T T I . 

l \ Martirologio d 'Eufebio di Cefarsa fu i l 
piu celebre nc l l ' an t ica Chiefa : fu trsslata-
ÉO i n La t i no da San G i r o l a m o ; ma i dot; 
t i convengono, che non efifta in o g g i . 

Quel lo , ch'é a t t r ibu i to a Beda nci r O t -
tavo fecolo , é di un ' au to r i t a m o h o d u b b i o ' 
U y t rovandovif i i nomi di diverfi Santi r 
che non v i í íe ro fe non dopo Beda . — I I 
nono fecolo £u a (Tai fertile in Mart i rologj » 
Comparvc allora quello di F l o r o , Cuddiáco
no della Chiefa di L ios ie , i l quale pero non 
íece che riempire i vuot i di Beda .. Quedo 
fia p a h b ü . c a t a ^ s r í a l ' a m o 830 j e fu- U g v k 
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tato ds que l lod i Waldenber tus , m o ñ a c o deí» 
la Dioccfi d i T r e v e r i , feri t to in verfo circa 
l'anno 848. Quello d' ü f u a r d o , Monaco Fran-
cefe, feri t to per comando di Car io l ' A r d i -
t o , nelT 875. c h ' é i l martirologio ufato irt 
oggi nella Chiefa R o m a n a : Quello di R á 
bano M a u r o , che é un 'agg iun ta a B;da , 
ed a F l o r o , feri t to verfo l'anno 845 : Quel
lo di N o t k e r o , Monaco d i S. G a l l o , ferit
to verfo 1' auno 894 . 

I I Martirologio d ' A d o n e , m o ñ a c o di Fer-
rieres nei'a Dsocefi di T r e v e r i , pofeia A r -
civefeovo di Vienna , é una progenie , fe 
cosí é lecito appellarlo, del R o m a n o , i m -
p e r c e t h é D u Soliier ne da cosí la genealo
gía : 11 Martirologio di San Giro lamo é i l 
grande Martirologio Romano ; da quedo fu 
ía t to i l piccolo R o m a n o , fiampaío da Ros-
vveido : da quefio piccolo Martirologio R o 
m a n o , dif«efc quello di B:da , accrcfciuto da 
F l o r o , dondeAdone compi ló i l fuo n e ü ' a n -
no 858. I I Martirologio di Nevelon , m o ñ a 
co di C o r b i e , feri t to verfo l ' anno 1089, é 
poco piu che un compendio di quello d 'Ado
ne . I I P . K i r c h c r fa menzione d i an M a r t i ' 
rc/og/o Coptico , confervato dai M a r o n i t i i » 
R o m a . 

A b b i a m puré diverfi M ^ r í / r o / ó ^ / P r o t e í l a n -
t i , che contengono le paffioni de' Riforraa-
t i : un Martirologio Inglcfe di J. Fox ; con altri ' 
di C l a r k , d i Bray , & c . 

MARTIROLOGIO, s'ufa anco per un rote?-
l o , o r e g i f i r o , che tienfi nel veftiario , o nel
la Sacriftk di ciafeuna Chiefa , che compren
de i norai di t u t t i i Santi e M a r t i r i , si del1-
la Chiefa univerfale , come delle particola-
r i , e de' Santi di quella C i t t a , o di queT 
Monaf lero * 

MARTIROLOGIO , sr appí ica in oltre a i 
ca ía logh i d i p i n t i o fer i t t i ne l leChiefe , che 
contengono 1c fondaz ion i , g l i o b i t i , le pre-
g h i c r e , ele M c f l e , che s'hanno a diré ciafeusv 
g io rno . 

M A R T O R A y e MARTORO-, nella feicn-
z a A r a l d i c a , un uccello rapprefeotato fenza» 
p i ed i , e propriamente anco fenza r o Ü r o . 

Ufaf i n e l i ' A r m i per unadiSferenza, o pep 
un carattere d i f i in t ivo d ' u n fratello g í u n i o -
ICJ alcuni d k o n o , ehe ptu- peculiarments" 
concerne i l quarto fratello della famigüa . 
Vedi D-lFFER'ENZA .. 

M A B Z I A L E , termine fovtnte a^operatop 
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quclíe che fono i m p r é g n a t e di eíTb; come II 
regúbtí mania l i s d' ant imonio , & e . V e d i 
FERRO, RÉGULOS, ed ANTIMONIO. 

MARZIALE Bczoardico . Vedi BEZO A R-
DÍCUM . 

M A R Z I A L E e la legge della Guer
ra che dipende d a ü ' a r b i t r a r i o ma g i u ñ o po-
tere e volere del Re o de' fuoi Luogotencn-
t i . I I R e , abbenché ne ' tempi di pace non 
faccia leggi fe non di confenfb comune del 
Parlamento; ra guerra íi vale di un pote re 
aífoluto fopra de' fuoi foldati : 1— quci io 
jíleffo petere perb é í ia to accordato in que-

u l t i m i anni al Re od a1 fuoi Generali d ' 
e í e rc i íó , con un atto del Par lamento , ed 
anche fotto certe r e í i r i z i o n i . Ved i LEGGE. 

M A R Z O , M A R T I Ü S , i l terzo rae fe deli* 
anno , fecondo la maniera ordinaria di com
putare . V e d i MESE, ed ANNO, 

AppreOTo i R o m a n i , Marzo era i l p r ima 
n i efe \ ed i n alcuni computi Ecclefiaftici , 
queft' ordine tu t tavia fi conferva; come par-
t icolarmente nel contare i l numero deglt 
anni dail ' í n c a r n a z i o n c del Nof t ro Salvatore ; 
e toé , da'25. di M a r z o , 

I n Inghi i te r ra , Marzo propriamente par
lando , é i l pr imo me le i n o rd ine ; i i nuovo 
anno cominciando dal di 25; quantunque , 
per conforraar í i al coftume d e ' n o í l r i v i c i n i , 
fogÜarao noverarlo come i l terzo ; ma per 
q u e í l o c o n t ó , noi pariiamo i n una manie
ra , e fer iviamo i n un ' a l t r a . V e d i INCA a-
NAZIONE. 

Sin a l l ' anno 1504 , i Franccfr contarono 
i l pr incipio del loro anno dalla Pafqua ; 
cosí che v ' erano due mefi di Marzo in un 
a n n o , uno de 'quali chiamavano M-irzo avan-
t i Pafqua , e F altro Marzo dopo Pafqua ,• 
Quando la Pafqua cadeva dentro i l me fe dr 
M a r z o , i l pr inc ip io del me fe era i n un aa-
RO , ed i l fine in un altro , 

Fu R o m o l o che divife V anno in mefi ; al 
p r imo de1 quali diede i l nome del fuo fup-
poí lo padre M a r t e . Ovid io tut tavol ta oíícr-
va che i popoli d ' I t a l i a aveano i i mefe di 
Marzo avanti i I tempo di R o m o l o ; mache 
l o meueano m o k o diverfamente , alcuni ía-
cendolo i} t c r i o , ah r i i l q u a r t o , alcuoiv i-l 
q u i n t o , ed ahri i l d é c i m o den'1 anno. 

i n queüo-m-efe f a c í J í k a v a n o i Rora-am ad 
Anna Pcrenn-a ; cominciavano i loro Comi'-
a)*; aggiadka^ano i, pubWrsi appa-Ui , a-ffis-
n * Is p a d r ó n fav ivaaQ i í t v á c k k r -
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ve a ta'-'ola ; í íceome facean i Padrón i nel íe 
Sa tu rna l i ; c le V e ñ a l i r inovavano íl F o o c é 
Sacro. 

I I mefe di Marzo fu fempre fotto la pro-
tezione di Mine rva , ed ebbe fempre g ior -
n i 31 . —' G l i a n t k h i lo teneano per un 
mefe infaufto peí m a t r i m o n i o , cgualmente 
che i l mefe di M a g g i o . 

M A S B O T H / E I » , o MESBOTHÍEI , i ! no
me d' una Set ta , o piíi tofto di due Sette ; 
i m p e r o c c h é Eufebio , ovvero H e g e í i p p o , chr 
egli c i t a , fa menzione di due diver íe Sctte 
di Masbotei. La pr ima é una delfe 7 Set te , 
nate dal Giuda is tno , e gran fatto alia Chiefa 
m o l e í l e : L ' al tra era una delle 7 Sette G i u -
daiche avant i la veauta d i Gesu C r i d o . 

* L a voce e derivata d a l f Ebreo n.ÜW' 
Schabat, ripofare , e fignifica imx gen
te cziofa , ripofata , fin¡nda . Eufebio ne 
favc l l a , come fe coftoro fojjero flati eos} 
chiamati da un ceno MasboUo , ior& 
capo; ma e moho pin probabile, che i l 
loro nome fia Ebraico ; o almeno C a l d a i ' 
co , e fignlfichi /' ijleffa cofa che un 
Sabbatario nel noftro linguaggio , cioe 
uno che fa projejfione d i ojjervare i l 
Sahbato, 

Vale fio non vuoíe che fí confondano ler 
due Sette alfieme : 1' u l t ima effendo una Set
ta d' Ebrei avanti Cr i f to , o almeno con
t e m p o r á n e a a G r i l l o ; e la prima una S t í t a 
ci' Eretici difcefi da q u e l l i . Rufino 15 diftire
gué co ' l o ro nomi r La íe t ta Ebraica é da lu í 
chiamata M a s b u t h ^ i ; c quella deg'i E r e t i c i , 
Matbu th . t an i . I M a s b u t h x m i erano ut i ra
mo de' S i m o n i a n i . 

M A S C E L L A . Ved i M A X I L L A . 
M A S C H E R A , una coperta della faccía ? 

con d c ü ' a p e r t u r e pegli occhi e per la bocea ; 
la quale principalmente fi porta dalle donne 
di condiz ione, o per difendere dali ' i n g i u r í s 
deU'aria i i c o l o n í o e la pelle ; o per modc-
fiia , e per non efíere c o n o í c i a t c . 

Pop pea, moglie di Nerone , dicefi che fií 
fiara la pr ima inventrice delta Mafchera f 
lo che ella k c t affiae dr confervare i l colo
re e la carnagione illeíi dal Solc edalFaria^. 
come dortna la piu; dti tcata, per rigaardo al
ia fuá perfona , che fieñ mav cono íc iu t a . 
Brantorae o f l c r v i , che V ufo eomunc delle 
Mafchere non é íVato* i m r o d o t r o íe 00® v e r ' ' 
ío H fine del X V I . Sc.col«y^ 

MASCHERA 5! tfdk pafi-roeim per íg,mi~ 
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í iearc qualunque cofa che ñ acloperí perco-
p r i r gU o c c h i , e imped i r é che uno non fia 
c o n o í e i u t o . . 

I Penitenti di Lione e d' Av ignone na-
feondevano le loro facce con grandi e bian-
c h i v e l i , che lor (ervivano di ?W£7/f/;írí? o V e 
di VELO.. 

MASCHERA, n e l l ' A r c h i t e t t u r a , s ' appüca . 
,a cert i pez i i di Sco i tu ra , rapprefentanti al-
cune forme b r u t t e , fpaventofe, grottefehi , 
o facce di f a t i r i , & c . che s'ufano per em-
pire ed adornare alcuni vani o luogh í vuo-
t i , come, ne' f r eg i , ne' quad r i , o tavolati 
delle portenel le chiavi degü archi & c . ma 
particolarmente nelle grotte.. 

M A S C H E R A T A * , un aflemblea^di per-
fon e mafcherate, o travifate , che s'aduna-
no per bailare e diver t i r f i . Q u e f t ' é un coftu-
mc mol to ordinario fuori d' l o g h i k e r r a , fpe-
zialmente i a tempo di Carncva le . 

* L a parola e I t a l i a n a , prefa, fecondo a l -
eum d a l £ Arábico M a f c á r a , che ftgnifica. 
b u r l a , buffoneria. 

M A S C H I O , i l feffo che ha le part i della 
generazione al di fuori , c che d ' ord inar io 
ha la preferenza fopra T altro feíTo . V e d i 
SESSO, G E N I T A L I , GENERAZIONE 9 M A -
SCOLINO, &C. 

N c l qual fenfo w ^ / ^ / o é oppoflo & feinmi-
n a . V e d i F E M M I N A . Della proporzione de' 
mafchi e delle femmine quanto al numero j 
V e d i M A T R I M O N I O . 

MASCHIO d u n a Fortezza, nella Fo r t i f i -
cazione , f u o l dinotare una grande e forte 
t o r r e , od un r i d o í t o , ove laGuarn ig ione fi 
pub ritirare in cafo d i neceíTua ? e capitola-
re con maggior vantaggio . VediDuNGEON. 

M A S C O L I N O , cofa che appartiene al 
mafchio o de' due fcíTv al p iü fo r te . Ve
di MASCHIO .. 

MASCOLINO , p iu ordinariamente ufafi. 
nc l l a Grammatica per fígnificare i l p r i m o 
c p iu degno de' generi de' n o m i V e d i GE
NERE .. 

I I Genere mafcolino é quello che appartie-
ce alia fpezie mafchi le j od a cib che coi 
mafchio é a n á l o g o . 

I piu de' Soflant ivi fon noverat i fot to i . 
cap í d i Mafcolino c d i f e m m i n i n o . Que-
fío, in alcuni cafi j fi fa con qualche ombra 
d i ragione4 ma i n a l t r i é meramente arbi
t ra r io J e per ^ u e ü o j , t r o v i a m o che la cofa. 
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varia fecondo i ¡ i n g u a g g i , cd anche fecon* 
do le parole introdat te da una l ingua in un5 
a l t r a . Cos í i nomi degli alberi fono ge
neralmente f e m m i n i n i i n L a t i n o , e mafcoli* 
n i nel Francefe. 

l a oltre , i generi dclla medefima parola 
fono qualche volta variat i nel medef imol in-
guaggio . La voce alvus y fecondo Prifciano , 
antienmente era mafeolina , ma poi é dive-
nuta femminina .. E Navi re , un vafcello , 
fu un tempo di genere femmin ino nella 
l ingua Francefe, ma ora é mafcolino. 

MASCOLINA R i m a , nella poefia Francefe, 
é quella che fafü con una parola , la quale 
ha una pronuncia for te , aperta , ed accen-
tata ; come 1'han tutte le v o c i , eccettoehe 
quclle le quali hanno n e l l ' u l t i m a loro f i l 
iaba un e fe ramin ino . V e d i R I M A . 

A cagione d ' c f emp io , amour , e jour $ 
mort e / o r f , fono rime mafeoline y — pere e 
mere, gloire e memoire íono femminine . D i 
q u i p u r é fon chiamati verfi mafeolini quel-
l i che terminano con r ima mafeolina y e v i » 
ceverfa. V e d i VERSO. 

E l i ' é d i prefente una regola ferma ap-
preífo i poeti Franccfi , di non ma i ufare 
piu d i due v e t ñ mafeolini y o f emmin in i fuc-
ccflivamente , eccetto che nelle. fpezie d i 
p o e f i a l e piu libere.. 

M a r o t £u i l p r imo che introduíTc queda 
mefcolanza d i verfi mafeolini e f e m m i n i n i , 
e Ronfard fu i l p r i m o che la praticb con 
r iufc i ta . I verfi mafeolini debbono aver 
fempre una, filiaba di raeno che i f emmi
n i n i ,. 

MASCOLINI Segni. — G ' i Af t ro log i d i -
vidono i fegni i n mafeolini e f e m m i n i n i , a. 
cagionc delle loro qua l i t a , che. fono od at-
t ive e calde, e riputate mafeoline; o pafíi-
v e , fecche r ed umide , cioé femminine . 

Su quefto pr incipio , chiamano i l Solé * 
G i o v e , Sa turno , e M a r t e , mafeolini v E. la 
Luna e Venere , f emmin in i ., Mercu r io ti 
fuppongono che partecipi d' ambedue . T r a 
i fegni , A i i e t e , L i b r a , , G e m i n i , Leone ,, 
Sagi t tar io , A q u a r i o , fono mafeolini ; Can
c r o , Capr icorno, . T a u r o Vergine , Scor-
p i o n e , ed i Pefc i , fono f e m m i n i n i . , 

M A S S A , nella Meccanica , é la mater ia 
di qualunque corpo % coerente con e í f o , cioá: 
moventefi e gravitante infiera, con eífo 
V e d l C o R í o . N e l qual fenfo , maffa: d i -
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ñinguef i da m o l e , o volumt * che é l 'efpan-
fione d ' u n corpo ín l u n g h e w a , larghezza , 
c profondi tV. Vedi MATERIA. 

La maffa d' un corpo beniffimo a í t ima 
o calcóla dal fuo pefo. E le ma[[e di dus 
corpi dell ' iüeíTo pefo fono m una ragionc 
reciproca dei loro v o l u m i , o deile loro mo-
¡ i . V e d i M o T O , PESO, MOMENTO, e M r -
SURA. . , x V J 

M A S S A L I A N I , certi Se t ta r j , cosí det t i 
da una parola Ebrea , che fignifica preghie-
xa • perocché q u e í t ' e r a la loro opinione í in-
golare , che un uomo doveífe ftare di cont i 
nua i n oraztone. 

I Greci l i chumano Euch¿t£ ívyjrcu , che 
nella lor lingua fignificava Ja íleira cofa . 
Ved i EUCHITI. 

Sant 'Epifanio d i í l ingue due fpexie d i M / / -
f a l i a n i ; g l i antlchi , ed f n u o v i , 

G l i antichi fccondo l u i , non fono né E-
b r ^ i né C r i f t i a n i , né S a m a r i í a n i ; ma puri 
G e n t i l i che riconofcendo diverfi D e i , n ' 
adorano fol u n o , cui chiamano Onnipotente. 
Avean degli O r a t o r j , fim;li alie noflre Chie-
fe , dove folevano adunarfi , per orare , e can
tar I n n i , ad onore di D i o ; i lor' Oratorj fen-
do mol to elegantemente i l l u r a ina t i con lam-
p a d i , e fiaccole, o to rc i e . — Queftadefcri-
xione di Sant 'Epifanio fi a c c o ü a totalmen
te a quel ch 'erano g l i EíTeni , che Scaligero 
giudica che le due Sette non fi dovrebbono 
per alcun c o n t ó d i í l i n g u e r e . V e d i ESSENT. 

Quanto ai nuovi M a f t a l i a n i , che eran per 
profeffione C n í l i a n i , la loro or igine coinci
de col tempo di Sant 'Epifanio . La loro dut-
t r ina era , che i 'orazione fola baila va per 
fa lvar f i . —• 

M o l t i M o n a c i , che amavano una v i t a 
oz io fa , e ch ' erano contrarj alia fatica ed al 
lavoro , fi umrono co M a f f a l i a n i , 

M A S S E T E R , n e l l ' A n a t o m i a , un mufeo-
lo d i due capi triangoiare , i i quale cer-
chia Ja raafcella inferiora , ed ajina a t i 
marla verfo al!' i n s ü , nel mangiare . V e d i 
MAXILLA . 

I I maffetere é groíTo e corto , provegnen-
te dal Z y g o m a , e dal p r imo cíTo della ma-
Icella fUperlore. ed é in fen t0 ne!I 'or lo piu 
bailo ddla mafcella in fe r io re , dal fuo ango 
lo ederoo, fin al fuo mezzo . Le fue fibre 
corrono con tre d i r e z i o n i ; quelle dal Z y g o 
ma obliquamente al mezzo della mafcella , 
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quelle dali'oíTo fuperiore della inferior ma
fcella traverfano le p r i m e , e corronoall'an-
golo della raafcella inferiore ; c le fibre che 
fono nel fuo m e z z o , corrono pe ípend ico la r -
mente dalla loro origine fin alia loro infet-
z ione . ^— Vedi Tav* Anat . ( M y o l . ) f ig. í . 
n. i < . fig. ó . n . 6 . fig. 7. n. 5, 

M A S S I C C I O , cofa pefantc c folida % 
te rmine oppofto a di l isato , leggicro, mol-
l e . V e d i SOLIDITA . 

C o s í diciamo , che un edifizio é troppii. 
majficcio) c ioé che le fue muraglie fono t rop-
po gro íTe ; che un muro é májficcio , c ioé i 
l u m i c le aperture fono troppo picciole a 
p r » p o r z i o n e . 

Colonna majp.ccia, é quella che é troppa 
co r t a , r ifpetto a l l ' o rd ine del fuo cap i te l lo» 
V e d i COLONNA. 

M A S S I M A , dinota una propofizione fet-
ma , od un pr incipio ftabilito ^ N e l qual fen-
fo coincide a un dipreffo col termine d' af* 
[ toma . V e d i ASSIOMA. 

Le MaJJime fono una fpezie di propofizio* 
n i , che fon paífate per pr inc ip j d i feienza > 
e che effendo evidenti per fe fteffe , fi fon 
fuppoíle i n n a í e . V e d i INNATO. 

MASSIMI e m i n i m i . V e d i MÁXIMUM. 
M A S S O R A , un termine nella T e o l o g í a 

Ebra i ca , che fignifica un'opera fulla B i b b i a , 
lavorata da diverfi d o t t i Rabbini , per a í l i -
curare i l Tef to dalle a l t e raz íon í che a l t r i -
m e n t i vi accaderebbono ; e per fervire , 
giufta la loro e fp re í f i one , quafi d i ftepe aU 
la Legge. V e d i BIBBIA. 

Buxtorf io defimfee ^ M a f f o r a per una cri
t ica del T e í l o Ebreo , ñud ia t a c inventata 
dagli an t ich i D o í t o r i E b r e i , nella quale egli* 
no hanno contato i verfi , le paro le , e le 
lettere del T e Ü o , c ne hanno n ó t a t e tu t te 
le var iazioni 

E g ü fi dee oflTervare, che i l T e f t o de'Sa-
cr i l i b r i , fu originalmente feri t to fenza i n -
ter rompiment i o d iv i f ion i m c a p i t o l i , o ver
fi ; c fin fenza d iv i f ion i delle parole : cos í 
che un l ib ro intero , alia maniera antica , 
non era fe non una parola coniinuata ; 
della quale fpezie abbiam tut tora diverfi MSS. 
a n t i c h i , si G r e c i , come L a t m i . Or p e a h é 
g l i Sacri I c r i t t i avean foffcito un numero i n 
finito d i akerazioni , donde fon nate vane 
lezioni ; e i ' o r i g í n a l e era diventato mo l to 
t r o n c o , e travifato j g l i E b r e í rieorfero ad 

un 
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nn canone, giudicaro da tíTi i n f a l l i b l l e , per 
fiífare cd accertare la lei tura del T e í l o Ebra i -
co ; c qucfla regola la chiamano Majfora , 
o tradizionc ; come fe querta cri t ica non fof-
fe altro che una t r ad íz ione , che ricevuta avea-
no dai loro Maggior i . 

Secondo Elia L e v i t a , furono glí Ebrei d i 
ana fcuola famofa in Tiberiade , che com-
pofero, o almen cominciarono la M a j f o r a , 
donde ion c h i a m z ú Maffore t i , o Dot tor i M a f -
fo reñe i . Aben Efra l i fa g i l A u t o n de 'pun t i 
e dcgli accenti ncl Tef to Ebreo , c o m e i n o g -

i l t r o v i a m o ; e che fervono per vocali . 
Ved i PUNTO, ed ACCENTO. 

G l i A r a b i hanno fatto lo fteíTo nel loro 
A l c o r a n o , che i Majjoreti n e l l a B i b b i a : N é 
g l i Ebrci negano d'avere apparato queíV cf-
pediente dagli A r a b i , che pr ima lo mifero ¡n 
pratica nel V i l , S e c ó l o . Ved i ALCORANO . 

V é una Majfora grande , cd únz Majfora 
picciola y (lampate in Venezia , c i n Baíilea , 
col Tef to Ebreo in carattere dififerente . •—< 
Buxíorf io ha í 'critío un C o m m c n t a r i o Majfo-
retico > ch ' cg l i chiama Tiberias. 

M A S S O R E T I , D o t t o r i Ebrei , A u t o r i 
della Mafifora. Ved i MASSORA . 

M A S T E R , MASTRO, M A E S T R O , M A -
GISTER , l i t ó lo dato a varj ufiziali , o m i -
n i f t r i , e perfone d ' a u t o r i t a , e di comando: 
part icolarmcntc ai eapi degü ord in i di Ca-
va l ie ra to , & c . 

C o s í dicefi i n Tnglcfe the grand Majler of 
M a l t a , i l gran Maf i ro di M a l t a , d i S . Láza 
r o , de! T o f o n d'oro ; de 'L ibc r i M u r a t o r i & c . 
Ved i M A L T A , LÁZARO , & c . 

MASTER, M a g i f l e r , fu un t i to lo frequen-
tc appre í ío i Romani ; eglino aveano i l lo
ro Magifler populi•> ch 'era i l D i t t a t o r e . •— 
Magi j ier Equi tum , Maf l ro della CavaUeria 
che tenca i l fecondo potto in u n ' A r m a t a d o -
po i l Di t ta tore . — Sotto g l i u l t i m i Impe
ra tori Romani , v i furono anche de' M a g i -

firi peditum , M a f l r i della Fantcr ia . — U n 
Magtfler cenfus , che non avea niente del ca
rien d ' u n C e n f o r c , o d ' u n Sub cenfore , co
me par che additi i l n o m e ; raa era 1'iftef-
fo che i l Prapofitus frumentariorum . 

MASTRO della m i l i z i a , Magifler m/7/í/>, 
era un ufiziale nei baíTo Impero , ereato 
( per quanto v icn fatto vedere ) da Dioclc-
ziano : queOi avea r in fpez ione cd i l go-
verno di t t í l te 1c forze , col poter di gafti-
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g a r e & c . í ímile in qualche parte al C o n t c » 
i labile di Francia . 

Da prima v i furono i n f t i t u i t i due di que-
fíi u f i z i a l i ; Tuno della fanteria , c 1 'al tro 
della C a v a l l m a : ma furono i duc un i t i i n 
uno fotto C o n í í a n t i n o . Pofcia , fecondochc 
i l lor poterc crebbe , i l lor numero ancora 
s auraentb ; c ve n'era uno de í l i i i a to per 
la C o r t e , un al t ro-per l a T r a c i a , un altro 
per 1'Oriente , ed un al t ro per r i l l i r i c o . 
Furono in decorfo chiamati COWÍ/VÍ/, c o n t i , 
c Clar t j f iml . I I loro potete era fol tanto 
un ramo d i quello d d PrafeEius prator i i , 
che per cotal mezzo diventb un ufiziale 
c i v i l e . 

MASTRO delí1 A r m i ^ Magifler armorum-^ 
era un offiziale , o í i n d i c o , fot to i l Maflro 
della m i ü z i a . 

MASTRO deglí U j f l z ) , Magifler cffic i ora m t 
avea la fopraintendenza di t u t t i g l i uf iz ia l i 
della Cor te . Egli era anco detto Magifler 
officti P a l a t i m y femplicemente M a ^ ^ í - r * , ed 
i l fuo pollo Magifteria . — Quefto ufiziale 
fu T ifieífo ne l ! ' Impe ro Occidcnta le , che i l 
Curopalates n e l l ' O r i é n t a l e . 

Finalmente MASTER, M a f l r o , nella Sto-
fia e nelle leggi Romane , ufafi per d i ro ta 
re qualunque ufiziale , che fia i l capo della 
fuá fpezie; e che ha degli a i t r i della fpezie 
medefima , o che han le íkffe f u n í i o n i , 
fotto di sé • — I n La t i no Magifler , e fpef-
fifiimo P r ó x i m a s , o Pr imicer ius . Vedi PRI-
MICERIUS . 

MASTER of the Armory , d e l l ' A r m e r í a , é 
un ufiziale che ha la cura , ed i l provedi-
m e n t ó delle a r m i , e d e l l ' a r m e r í a di S. Mae-
fla. V e d i A R M I , & c . 

MASTER o / ^ r í í , d e l l ' a r t i , i l p r imo gra
do che viene oceupato nelle Univer f i t a eftra-
nee i ed i l fecundo nelle noí l rc ( d'' I n g h i l -
t e r r a ) : non e í íendovi a m m e í í i i C a n d i d a t i , 
fe prima non hanno ñ u d i a t o ne l l ' Un ive r f i 
ta fette anni . V e d i GRADO , BACCELLIE-
RE , DOTTORE , & C . 

MASTRO delle Ceñmonie , é un ufiziale 
in f t i t u i to dal Re Giacomo I . per piu folen-
nemente ed onorevolmente ricevere gh am-
b a í c i a t o r i , e g l i firanisri qua l i f i ca t i , i qual i 
vengono da q u e ñ o mimft ro i n t x o d o t t i . 

L ' infegna del fuo ufizio é una catena d'oro 
con una racdaglia che ha da una parte l 'em-
blema della pace , col mo t to del Re Giaco-

IEO > 
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mo\ e íbl rovefcio l 'emblenia della guerra, 
con D k u & mon ároit . Si fuppone ch egh 
fia ferapre una per íona di buon incontro , 
gennle e penta delle hngue = ^ g l i e í e m p r e 
prc íentc in C o r t e , ed ha fotto se un M a j k r , 
k ñ e n t e , odeputa to , che nene ú luogo fuo 
finché vuele i l R e -

V i é parimenti un terzo uí iz ia le , chía-
mato Marshal of theCeremonies, a cui fpetta 
d i ricevere e diftribuire gh ordini del M a -
flro, o del D i p ú t a l o , per í e rv i re nell ' uo-
po -y ma íenza ü loro ordine , ei non pub 
far niente. , . , * 

MASTERS ofChancery, i M a f l r i di Cancel-
Jcria, í iedono nella Cance l l e r í a , ed affifto-
no al Lord Cancelliere , ed al Maf t ro de' 
R o t o l i . 

MASTER of the faculties , un ufizialé fot-
to T A r c i v e í c o v o di Can tua r i a , i i quale ac-

/ corda l icenze, e d i fpeníe i egli v i enmento-
vato nello fíat. 2 2 , 23 Car. I I . V e d i 1' A r t i -
colo FACOLTA' . 
, MASTER of the Horfe , M a í l r o de' caval-

l i , é un grande ufiziale della Corona , a 
cu i é comraeíTo i l carleo d i ordinare e d i -
fporre t une le cofe che riguardano le feu-
derie d-el Re , le razze , e le mute de' ca-
v a l l i 3 come anticamentc 1'avea di tutte le 
pofted ' I n g h i l t é r r a . 

Eg l i ha i l potere di comandare agli feu-
dieri , ed a t u t t i g!i alíri ufiziali , ed ar-
í ig ian i i m p i e g a í ! neüe ílalle del Re ; a tu t 
t i i quali egli da i l giuramento di fedele 
íe rv ig io , & c . E g l i ha i l privi legio peculia-
re di valerfi d 'ogn i cavallo , di qualunque 
paggio, o lacché , che pertengono alie feu-
derie re al i ; di maniera , che i fuoi coc-
ch i , i fuoi cavalli , ed i fuoi fervidori , 

^ fono del R e , ed hanno le a r m i , e le livree 
regie . 

MASTER of the Jewel-houfe , é un m i n i -
ñ r o della C a í a del R e , i l quale ha la cura 
e i ' incarico di tu t ta T'argenteria , e di tu t -
£0 i l vafellarae d' oro , & c . per la tavola 
del R e , o per quella di qualunque a l t r o M i -
n ^ r o alia C o r t e ; e di tu t ta quella che refta 
nella Tor re di Londra ; come anco dellecate-
n e , ede'giojelli f c i o l t i , feparati da 've í l i r aen-
m Vedi GIOJELLO . 

MASTER o f t h e R e v e h , é un ufiziale , a 
cu i s appartiene d' ordinare í u t t e le cofe 
che riguardano i l compimento de'Spertaco-
ÍJ, del leMafchere, d e ' B a l ü , & c . in C o r t e . 

Tomo V. 
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U n tempo egli avea anco la g iu r i sd iz ioné 
di accordare licenze a t u t t i quell i cheviag-
giano per rapprefentare fpettacoli , Opere 
dramatiche & c . ed a coloro che giocano i 
bura t t in i , e í imili d i v e r t i m e n t i ; né íi po-
tea alcuna opera nuova rapprefentare né i u 
uno né in 1' al tro dei due T e a t r i , í lnché 
non era í la ta letta da lu i e l icenziata . M a 
q u e ñ e facolta fono in oggi mol to r i í l r e t t e , 
per non, diré annichilate , con uno Statuto 
recente che da regola a i T e a t r i , e a d a l t r i l u o -
ghi í imil i . 

MASTER of the R c i l s , un ufiziale , la d i 
cui carica é per patente , e dura i n v i t a ; 
egli ha la cuí lodia delle Carte , e Patenti 
paífate o fegnate col gran Sigil lo ; e delle 
fcri t ture , c meraorie delia C a n c e l l e r í a . V e d i 
CANCELLERÍA . 

I n aífenza dei Lord-chancellor ^ o del C u -
í lode ; egli pur fiede come giudice nella 
Cor t e o T r i b u n a l e della Cance l l e r í a ; ed é 
chiamato dal Cav. Edoardo Coke , i l fuo ¿ijfi? 

f í e n t e . V e d i CANCELLIERE . 
I n a l t r i tempi egli afcolta le Caufe nel

la Cappella rotulorum , e fa ordini e decre-
t i ; ma v i é appellazione da' fuoi giudiz; a l 
Lord-chancellor * 

MASTER of a Sh'tp , d' un vafee!lo , é un 
uf iz ia le , a cui é commeíTa la direzione d i 
un vaícel lo mercantile , con le merci che 
fon in e í í o . 

N c l M e d i t e r r á n e o i l Maj ic r fpeíío é chia
mato P a t r o n é , e ne ' lunghi vizg^x Capitana * 
V e d i CAPITANO. 

I l proprietario del vafcello é quegli che 
fceglie e d e ñ i n a i l Mafícr ¿ e quefii prove-
de l ' equ ipaggio , piglia e ftipendia i p ü o t i , 
i mar inar i , & c . — 11 majier c tenuto ad 
ave re un regí Oro de' paíTaggieri , e degli 
uf iz laü , delle condizioni del loro contrat-
t o , le r i cevute , ed i pagamenti ; ed in ge
nere, t u t to quel che riguarda la fuá comrnif-
fione. V e d i V ASCELLO . 

MASTER of the Temple, Maf t ro del T e m 
plo . — I I fondatore de' T e m p l a r ; , e t u t t i 
i fuoi S u c c e í í o r i , erano chiamati M a g n i Tem-
p l i M a g i f i r i ¡ e fempre , dopo che 1'ordine 
é flato abolito , i l Duce e d í r e t t o re fp i r i -
tuale della cafa é flato chiamato con que-
flo nome . V e d i T E M P I O , e T E M 
P L A R j . 

M A S T I C A T O R I A , nella medicina , fo
no que' r imedj che fi prendono i n bocea 4 

M m e fi 
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e fi ma íHcano affine di p r o m o v e r é TcVa-
cuazione d e i r u m o r fal ivale: t a l i fono i l ta-
bacco, i l gengiovo , i l pepe , la falvia , i l 
r o f m a n n o , i l t i m o , i l m a ñ i c e , &:c. 

M A S T I C A Z I O N E , Mafiicatio , nella 
M e d i c i n a , Fazione di maflicare , o di agi
tare le parti folide del noftro cibo tra i den-
t i , per raezzo del moto delle mafcelle, del-
]a lingua , e delle labbra; con che egli rom-
pefi in pezzetti , s' impregna d i faliva , e 
si rendefi atto per la deglutizione , c per 
unadigeflione piü facile nello ü o m a c o . V e d i 
D l G E S T I O N E 5 CHILIFÍCAZIONE, DEGLUTI-
Z I O N E , & C . 

La m i ñ u r a della faliva col c i b o , é d i n e -
ccffita a íToIuta; imperocché la faliva imbe-
vuta nelle p a r t i , difcioglie i fali che ftanno 
i n efl'e occultati \ e si facendo , prepara i l 
cibo per la fcrmentazione nello í lo raaco : La 
digeftione adunque del cibo ha i l fuo p r inc i 
pio dalla f a l i v a , e si continua e termina mcr-
cé i l fermento dello ü o m a c o . Ved i S A L I V A , 
FERMENTAZIONE, & c . 

M A S T I C E * , (¿uaTiXf) una goma refino-
fa chiara e dolce , ch'efce dal t ronco e dai 
rami grandi dcl l 'a lbero á d M a f l i c e , o fia del 
Jent i fco, o per mezzo d e l l ' i n c i f i o n e , o fen-
z a . V e d i LENTISCO , 

* H a i l fuo norne da maí l l ca re , a caufa 
che ei viene d i continuo maflicato d a i T u r -
chi t e fpezialmente dalle donne. 

1\ mafiiee é temperato nel calore , e di una 
quali ta fecca aftringente; cosí che fortifica 
l o í t o m t c o , ferraa i l v o m i t o , e le u fc i i ed i 
íangne f le íoffi i r r i t a n t i , e d i c a t a r r i . F o r t i -
f . c t i í e n i , ed é un buon mondificatore , e per 
quefla ragione egli viene preferitto nelle de-
bolczzc í e m i n a l i . 

I g ioiel l ier i mefcolano i l mafiiee con tre
ment ina ed avorio ñ e r o , e lo met tono fot-
to i loro diaraanti , per dar ad eííi del 
l u í i r o . 

I I mafiiee é principalmente i l p rodot tode l l ' 
i fola d i S c i o : G l i alberi che lo danno , fono 
co l t i va t i con tanta cura quanto le v i t i : E ' 
por ta un ' entrata di o t tanta mi l le zecchini 
per anno al Gran Signore . — V i é pu ré 
una fpezie di mafiiee ñe ro , che é portato 
dali* E g i t t o , e ferve a falfificare la Canfo
ra . La gomma mafiiee é i n picciol i granel-
l i , e blanca , fe é buona j benché i l tempola 
faccia g ia l l i r e . 

M A S T Q I D E S * , M A 2 T 0 E I A H 2 , ne i r 
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a n a t o m í a , V ifteífo che mammillaris . V e d i 
MAMMILLARIS . 

* L a parola viene dal Greco (¿aros mam-
mella , e íifroí, i mago , fomiglianza ¿ 

MASTOIDES , s'applica a quei proceffi nel 
corpoumano, che hanno l'apparenza di mam-
melle o capezzoli 5 de'quali é larga la bafe, c 
termina la fommi ta in figura o t tu fa . 

MASTOIDES , qualche volta puré íi ap
plica a quei mufeoli che piegano la tefla *, 
procedenti dai roffo del eolio , e dall ' oífo 
del petto 1 e te rminant i nel proceíTo mam-
m i forme . 

M A S T R O , V e d i 1 'Ar t i co lo MASTER . 
_ M A T E M A T I C A * , la feienza della quan-

t i t ^ ; o la feienza che confidera le magni tu-
d i n i o come comparab i l i , o come computa-
b i l i . V e d i QUANTITA' , e MAGNITU-
DINE . 

* L a voce nel fuo originale [¿ocSvai;, figni" 
fica difciplina , o feienza in genere ,* e 
pare che f i a ñ a t a applicata alia dottrina 
della quantith , o per eccellenza , od x 
cagione che quefla ha i l d i fopra d i tutte 
Paltrc feienze, tutte Valtre prejero i l lor» 
nome comune da effa. Vedi SCIENZA , 

Quanto all1 origine della Ma temá t i ca á 
Giofeífo la mette avanti i l d i l u v i o , e fa i 
figliuoli d iSe th oflervatori del corfo cdcll* 
ordine de 'corpi e c l e ñ i : egli aggiugne , che 
a fine di perpetuare le loro feoperte , cd 
afficurarle dall ' ingiurie o d' un d i luv io , o 
d1 una conflagrazione , le aveano intagliatc 
fopra due colonne. Tuna di pietra , Tal t ra 
d i térra cor ta ; la prima delle q u a l i , eidice 
che efifteva a' fuoi g io rn i nella Siria . Ved i 
ASTRONOMÍA . 

I p r i m i che colt ivarono le Matematiche 
dopo i l d i luv io , furono g l i A f f i r j e i Ca l -
d e i i dai q u a l i , aggiugne i l m e d e í i m o G i o -
feffo, furono t r a í p o r t a t e per via d ' A b r a m o 
agli Egizj i i quai v i fecero cosí ftupendo 
progre í íb , che Ar i í lo t e l e non ha d i f f ico l t i 
di mettere la pr ima origine delle Matema
tiche fra e f f i . D a l T E g i t t o , 584 avanti C r i 
do , pa í í a rono nella Grecia per le mani di 
T á l e t e , che avendo imparata la G e o m e t r í a 
da' Preti Egizj , la infegnb nel fuo proprio 
paefe . Dopo T á l e t e , viene Pitagora , che 
tra l1 altre ar t i Matematiche ebbe un part i -
colar riguardo per T a r i t m é t i c a ; prendendo 
o cavando la maggior parte della fuá F i lo -
fofia dai numer i ; egli fu i l p r imo , flecó

me 
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sne d i ceLae rz io , che aftraeíTc I» g e o m e t r í a 
dalla mate r ia ; ed a lu i fiamo debi ton della 
dot t r ina della magnitudine n c o m m e n í u r a -
bile , e dei cinque corpi rcgolan , oltre i 
p r i m i p i inc ip j della mufica e deU A í l r o n o -
m i a . A Pitagora fuccedetcero Anaffagora, Oe-
nopide , B r i í o n e , A n í i p h o n c e d l p p o c r a t e di 
Scio ; i quali t u t t i s' applicarono particolar-
mente alia quadratura del circolo , a l i adupl i -
catura del cubo, & c . ma Tul t imo col mag-
eior fucceííb • Queft* u l t i m o é menzionato 
cziandio da Proclo , come i l pr imo che compi-
lafle elementi di Matemát ica . 

Democrito fi fegnalb nclla Matemática , 
cgualmente che nella Fi l lca y benché niuna 
delle fue opere nel l 'una o nell 'al tra fpezie, 
efifta: della d i ü r u z i o n e delle quali da alcu-
n i iVutori viene incolpato Ar i f to t e l c . S e g u é , 
ín ordine agli accennati , Platone., che non 
folamente perfezionb la G e o m e t r í a , ma 1' 
introduíTe nella Fifíca , e si g i t t o i l fonda-
mento d1 una foda Filoíbfia . — Dal la fuá 
ícuo la procedettero m o l t i matematici j Pro
c lo ne conta tredici de ' p i í i r i n o m a t i ; tra i 
qual i Leodamas , che accrebbe e migl iorb T 
analif i pr ima inventata da Platone i cd A r -
c h y t a , che paíía per i l pr imo che abbiaap-
plicate le Matematiche a l l ' ufo della v i t a . 
A queíH fuccedetteroNeocle e T e o n e , P u l -
t i m o de' quali coadiuvb a compor g l i Ele
m e n t i . Eudo í íb fu eccellente n e l l ' A r i t m é t i 
ca e nella G e o m e t r í a , e fu i l p r imo fondato-
re d i un í i r tema d ' Aft ronomia , Menech-
m o inventb le Sezioni Con iche , e T h e u -
dio ed H e r m o t i m o perfezionarono g l i Ele
m e n t i . 

Quanto ad Arif totele , 1c fue Opere fono 
cosí fornite di Matemát ica , che Blancano ne 
compi lo un l ibro intero . Dal la fuá fcuola 
ufeirono Eudemo e Teofraf to j i l p r imo de' 
qua l i fcriífe d e ' n u m e r i , della g e o m e t r í a , e 
delle linee i n v i f i b i l i 5 i ' u l t imo una Storia 
M a t e m á t i c a . A d A r l ñ e o , a I f i d o r o , ed H y -
pficle dobbiamo i l ib r i d e ' S o ü d i ; checogl i ai-
í r i l i b r i d' E lemen t i , furono perfezionati , rae-
c o l d , e r i do t t i a m é t o d o da Euc l ide , i l quale 
wiori 284 anniavant i C r i f t o , 

C e n t ' a n n i dopo Euclide , fon venut i Era-
toftene, ed Archimede . C o n t e m p o r á n e o d i 
^ e ñ u l t imo fu Conone , G e ó m e t r a ed Af t ro -
siomo poco .apprenb vemie ApOii0nio per. 
geo , dv cui tu t tavia efiftono le Coniche . 

iulParimenti s'afcnvono i l ib r i 1 4 , e i j 
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di Euclidc , che diceíi ü e n o ñ a t i compen-
diat i da Hypf íc le . Hipparco e Menelao ferif-
fero delle futtefe in un circolo i Tul t imo ferif-
fe anco fopra i t r iangol i s fer ic i . Tre l i b r i d i 
Teodofio della Sferica, e f i üono fin al d i d'og-
g i . E t u t t i q u e í l i , eccettuato Menelao , vif« 
í e ro avant i G e s u C r i f t o . 

N e l l ' A n n o delSignore 70. naeque Tolo-
meo d 'Aleí íandr ia , i l principe degli Añro-
n o m i , e non vile G e ó m e t r a : A lu i fuecc-
dette il Filofofo Plutarco, di cui tu t toraab-
biamo alcuni problemi i W ^ m w ^ í / a . D o p o l u r 
venne E u t o c i o , che commentb A r c h i m e d e , 
ed occafionalmente cita le invenzioni di P i 
lone , d i D i o c l c , d i N i c o m e d e , d i S p o r o , c 
di Herone , fopra la duplicatura del cubo . 
A Ctefebe d' A le í f andna fiamo debitor i del
le noltre T r o m b e , od antlie pneumatiche ; 
e Gemino , i l quale venne poco dopo } h 
preferito da Proclo a l l ' i í h f s o Euclide. 

Diophanto d' Ale í íandr ia fu un gran M a e -
í l ro nella feienza de' numeri , ed i l p r i m o 
inventore del l ' algebra : Era g l i a l t r i an t i -
ch i , Nicomaco vien celcbrato per le fue 
opere A m m e t i c h e , Geometriche , e Mufi-
che; Sereno per l i fuoi l i b r i fopra lafezio-
ne del C i l i n d r o j Proclo , per l i fuoi coai-
ment l fopra Euclide ; e Teone ha i l c réd i 
to apprefíb a l c u n i , d 'e í fere l 'Au to re dei l i 
b r i degli Element i a t t r i bu i t i ad Euclide . 
L ' u l t imo da uominarfi tra g l i a n t i c h i , é Pappo 
Alef landr ino , il quale fiori A. D.400, ed é 
celebre per l i fuoi h b n d i collezioni M^íem¿r-
tiche, che ancor ef if tono. 

V e d i i l progreflb di ciafcun ramo della 
M a t e m á t i c a , cogli A u t o r i che ne hanno fer i t -
to , fotto i r i fpe t t iv i capi i come GEOMETRÍA , 
ALGEBRA , ASTRONOMÍA , & c . 

Le Matematiche fi diftinguono , r i fpet to 
a l loro fine, i n 

MATEMATICHE Speculative , che fi fer-
mano nella nuda contemplazione delle pro-
prietk delle cofe ; e 

MATEMATICHE Fr^í/V/^í, che applicanola 
cognizione d i cotefle proprieta ad alcuni 
ufi della v i t a , 

I n nguardo al loro oggetto , le Mate
matiche fono divife i n puré , o ajiratte , & 
.mifie, 

Le MATEMATICHE puré confiderano l a 
quanti ta alirattamente i e fenza alcuna rela-
zione alia mate r ia , od a i c o r p i . 

L e MATEMATICHE mi/i* confiderano h 
M m a quaa-
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q u a n t i t a , come ruífi í lente nelT eííere mste-
r ía le : e. gr. Ja lunghezza i n una can na , la 
Jarghem in un í iu tne , l 'a l tezza ¡nunaílel-* 
l a , &:c. 

Le Mattmatiche puré confiderano in o'tre 
la quant i ta o come d i fc i e t a , e percib t o m -
pu tab i l e , come fa i ' A r i t m é t i c a ; o come con
c re ta , o continua , e percib mifurabrk , i l che 
fan laGeometria e la T r i g o n o m e t r i a . Ved i 
ARITMÉTICA, GEOMETRÍA, & c . 

Le Matematiche mijie fono mo l to eñefe , 
€ fí diftinguono con v a r j n c m i , fecondoehe 
variano i foggetti da eíTe c o n í i d e r a t i , e le 
vifle nclle quali l i prendono : eíTendo bailante 
per determinare che un'arte fia un ramo delle 
Matemajiiche mijie , V eííere ad efsa applica-
b i l i h Matematiehe puré ; cioé i l poterfi ella 
fpiegare e d imof í ra re co'principj deíl ' A r i t m é 
t ica e della G e o m e t r í a . T a l i fono 

L a Meccanica , che cooíidera i l m o t o , o 
le feggi de' eorpi moffi . Vedi MOTO . — 
L ' Id ro í t a t i ca , che confidera le leggi de' 
fluidi, o de' corpi gravi tant i n e ' f h n d i . V é -
d i F i u i D i . •— La 1 n e u m á t i c a , che confi
dera l ' a r i a , in ordine alie leggi e d a l l a m i -
í u r a z i o n e d i eíTa. Vedi A R I A . • — L ' I d r a u -
l i c a , che confidera i l moto de ' f iu idi . V e d i 
FLUIDI. — L ' O p t i c a , Ja luce d u t t í a , o Ja 
v i í lone . Vedi VISIONE — La Catoptrica , la 
luee o la vifione r if let tuta . V e d i RIFLES-
SIONE..— L a D i o p t r i c a , la vifíon r i f r a t t a . 
Ved i RIFR.AZIONE i ~— La P r o í p e t t i v a , le 
immagin i degÜ cgget t i , per del inear l ¡ , © 
r a p p r e í e n t a r l i . Vedi PROSPEITIVA. — L ' A -
í i r o n o m i a , che confidera l ' Umver fo , ed i 
Fenomeni de ' c ie l i . Ved i SFERA , e STEL-
Iñ . La Geograf ía , la t é r ra , MI fe íieíla 
e n e l l e f u e a f f e z i o n í . Ved iTERR A — L'Tdro'-
grafía» i l raare , prin-cipalmente come navi-
gabi le . V e d i NAVIGAZIONE . — La Crono
logía , i l t t m p o , per mi íu ra r lo , e per le fue 
d i í ü n z i o n i . V e d i T E M P O , ANNO, EPOCA , 
& c . — La Gnomonica r o le rególe d i fars 
Grologj da S o l é ; che confidera l e o m b r e , per 
determinare l 'otadei g i o r n o . V e d i OROLOGia 
Solare, e OMBR A •— La Pirotecnia , i tuochi 
aí t if izial i per- d iver t imento y e per g ' t uíi 
della; guerra L, Ved i FUQCO R A r z o , Ice. •—• 
L ' Aixh i te t tu ra mi l i tare , che confidera la 
forza delle P i a z z e i n riguardo alia loro d i -
fefa contro 1' I n i m i c o . Ved i FoR-TiFiCAZia-

. — L ' Archi te t tu ra c ivi le ( divenuta 
4n og§i un ramo ddk .Matemat iche) g i i edi-
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fízj. V e d i FABBRICA . — L a M u í í c a , í fuo-
n i , ed i JoroefFetti fu l l 'o rccchia . V e d i S u o -
NO , CANTO , & c . 

Quanto agli elementi d i ciafcheduna, V e 
d i g l i A r t i c o l i r i í p e t t i v i : Per un fiñema ac-
curaco di tutte le parti fopramentovate (ec-
cettuata la fola Mufica ) ordinatamente digc-
rite , e chiaramente dimoftrate , vedi Elementa 
mathefeos univerfa del preftanti íf irao Wol f ío . 

M A T E R Tennis , o P í a MATER . Ved i 
AIENINGI, ePÍA. 

MATER Dura . V e d i pur MENINGI , e 
DURA . 

M A T E R I A , Materia , Corpo ; ovvero 
una foftanza ef te ía , í o l i d a , d iv i í i b i l e , mobi-
l e , e paíTiva , i l pr imo prii jcipio di tutte le 
eofe natural i , dai- varj adunamenti , e dal!~ 
var ié combinazioni d i c u i í o n formati t u t t i r 
e o r p i . Vedi CORPO . 

Ar i í l o t e l e mette t r ePr inc tp j , la Mater ia? 
la Forma , e la Privazione : q u e ñ ' u l t imo 
viene da 'Cartefiani eícluío j ed a l n i eíclu-
dono i l fecondo ed i l terzo .. .— Ved i PÍUN* 
CIPIO. 

Delle proprieta della materia ^01 í iam mol 
to bene i n í o r m a t i , e poíf iamo ragionare i n -
torno alia fuá d iv i f ib i l i t a , alia fuá íblidi-
t a , 6ie. ( V e d i DIVISIBILITA' , & c . ) M a 
F effenza d i efla, od i l foggetto in cui que-
Üe proprietadi rif iedono, od i l loro fubüra -
tum , é ancora un m i ü e r o . Ariftotele parla 
mol to ofeuramente su quetl ' argomento , e 
definifee la materia per nee q u i d , nsc quanr 
m m , nec quals, a í íe rendo , non e ü e r e J i a a l * 
cuna certa determinata co la ; ü che da m o l í l 
d e ' í u o i feguaci é interpretato c o s í , che fi poír 
fa crederer che la materia non efille del tut-
í o . V e d i CORPO . 

í Cartefiani. vogliono che T eí íenza delía 
materia confiíla nel i ' eftenfione ; argomenr 
íando , che , le proprietadi fopraraeutovate 
e í iendo t-utte eíTenzialt alia materia, devono 
alcune d i eííe co í t i t u i ine rei lenza ; e perb 
che pr ima di tut te le altre fi eoncepifee l5 
eilenfion'e, ed ella c c i b , fenza di che niur 
Kia delP altxe íi pub concepire ,, ne fegue che 
1' eftenfione coftituifea Y effeoza della M a r 
feria . M a la conclufione non é qu i g i u -
ñ a ; ia-iperocche dato quefto pr incipio y 
!• efiftenza della. materia , fecondo i l Dotf-
tor Giarke , averebbe piíi bello e plaiv-
fibil í i to lo a coftituirne Y efsemza , T ex®?-
•¡km c iando concep i ío prima d i , tutte, te 
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e prima anche dell ' e í íen-proprieta j 

í i o n e . 
Po i ché dunque la parola e ü e n í i o n e fembra 

che vada piíi in ía , e che fia p ih genéra le 
che la materia y per quetto la íol idi ta impene-
trabile che é eíTenziale ad ogni materia , 
ed z\U materia íbla , e da cui tut te le íue 
proürietk mani fe í íamente d invano , íi puo , 
conmagg io r ragionevoiezza , chiamare f e f 
fenza della materia . Ved i EsSENZA . 

I n oltre , fe l? e r t enüone foííe V e í íenza 
della materia , e si la materia e io fpazio la 
üeíTa cofa i ne feguireboe , che la materia 
fo0e infinita ed eterna , ch1 ella foíTe un ef-
fere ncceííario , e non creabile , né anni-
c h i l a b i í e ; lo che é a í í u r d o . — I n o l t reegi i 
appare dalla natura della gravita , dai mo-
t i delle Comete , dalle v ib raz ion i de' Pen-
dul i , & c . che lo fpazio non é materia : e 
percib non Teftefo , rna una folida impenc-
trabiie e f t en í ione , che ha i l poter d i refiííe-
r e , é i l co f i i tu t ivo della mater ia . Ved i V A -
CUUM, ed ESTENSIONE. 

M o l t i degli ant ichi Fiiofofi íb í í ennero i1 
eternita della materia, da cui fuppofero for-
marí i tut te le cofe per mano della natura ; 
non effendo eglino capaci d i concepire , co
me alcuna cola fi poteífe del nulla forma
re . Platone volea , che la materia aveíse 
efiílito eternamente , e toffe con D i o con-
corfa nella produzione d i tutte ie cofe , 
come un principio pa í í ivo , od una fpe-
zie d i caufa collaterale . Ved i E T E a-
N r T A'. 

La materia e la forma , due femplici ed 
or ig inal i principj d i tutte le cofe , fecondo 
g l i ant ichi , compofero alcune natnre fem
p l i c i , che eglino chiamarono elementi; del
le varié combinazioni de1 quali , tut te le 
cofe n a t u r a ü furono compolle . V e d i ELE
MENTO . 

I I Do t to r W o o d w a r d fembra eífere d i un' 
opinione non di í i imi le da quefta ; cioé , 
Che la materia é originalmente e realmen
te molto diver ía , e í íendo nella fuá pr ima 
cmrciooe í b t a divifa in diverfi o rdmi , fe-
r 1 ^ ' 0 ^Pe2ie di corpufeoli , differenti nella 
í o - a n z a , gravita , durezza , fleñibiiita, fi
gura , mole , & c . dalle va r i é combinazio-
n i e coadunazioni de 'qual i , nafeono tutte 
ie vaneta ne' corpi quanto aj colore ^ alia 
durezza alia gvav id ? ai { ^ o ú ^ &c_ _ 

x¥ía u ^ a v . i laceo N c u t o a vuole che tutte 
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quefte difrerenze r i ful t ino dalle va r i é difpo-
í iz ioni o coordinazioni della mede í ima ma* 
teria ; ch ' egli giudica efifere omogenea ed 
uniforme i n t u t t i i c o r p i . V e d i CORPUSCO-
LO , e PARTICELLA , 

Oltre h propricta della materia fin ora 
note , n ' ha i l Cav . N e u t o n feoperta una 
nuova , cioé u Quella del l 'a t t razione; oche 
„ ogni particella d i materia ha una v i r t ü 
j , a t t ra t t iva , od una tendenza verfo o g n i 
„ altra particella : la qual virt í i é fortiíTi-
„ ma nel punto di conta t to , e immantinen-^ 
„ t i decrefee , a ta l che non agi íce piu a l -

la menoma feníibil diftanza , e ad una 
„ d i í lanza maggiore convertefi i n una for-

za repeliente , per cui le parti fuggono 
„ 1' une daU' altre . Appoggiato a queÜo 
„ pr incipio dell ' attrazione , egli fpiega la 
„ coefione delle particelle de' corpi , d' a l-
„ tra guifa inefplicabile . " V e d i COESIONE . 

I m p e t o c c h é egli f i fa occa í iona lmen tc ad 
oíTervare , " Che t u t t i i Corpi paiono ef-
„ fere compofti di particelle dure . Anche 
„ la luce í tef ía , e t u t t i g l i a l t r i fluidii p i u 
„ vo la t i i i ; di maniera che la durezza puí í 

effere ñ i m a t a una proprieta d' ogni ma* 
„ teria non compofta : almeno la durezza 
„ della materia é egualmente bene fonda-
„ ta che la fuá impenetrabil i ta ^ t u t t l i c o r -

pi , i quali no i conofeiamo , eflíendo o 
„ dur i eglino fleffi, o capaci d'effere indu-

rati . Ora fe i corpi compoí l i fono cosi 
,, d u r i , come ne troviamo effere a l cun i , e non 

o í lan te fon porofi , e c o n ü a n o d i par t i , 
„ che fono meíí'e foltanto affieme; ie fem-
„ phci particelle , che fono fenza pori , e 
„ non furono mai per anco divife , e í íec 
„ debbono moho piu dure. O r tai dure par-
„ ticeile effendo accumulate a í R e m e , appe-
„ na íi poífono Tuna l 'altra toccare fuorché 
„ in pochi punti e perb fon íeparabil i con 
„ moi to minor lorza , di quel che fi r ichie-
„ de per romperé una folida particella , le 

cui part i toccano i n tut to lo fpazio, fen-
za che alcuni por i o in te r í t i z j indeboli-

„ fcano la loro coefione : Come dunque co-
,3 tanto dure particelle , non piu che infie-

me a m m a í í a t e , e toccantifi in pochi pun-
„ t i , fiar potrebbono attaccate, e c ió cosi 
yi faldamente come lo fono , fe non v i fof-
„ fe 1' ajuto di qualche cofa che le fa ef-
„ fere a t t ra t te , o preraute le une verfo le 
* a k r e í « 

I I 
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11 rnedefimo grande Autorc ofierva in o l -

t r c , " che pub avvenire , che piccieliffime 
55 p a r t i c eüe di materia fí í l r i ngano e s' at-
3) tacchino fra eíie per via di íbrtiffime at-
9, t r a z i o n i , c co íb tu i í c ano particelle piü gran-
p ¿ i , la forza attraentc de!lc quali fia p i i i 
g. debolc,c moite di quefle particole grandicel-
gi l e , cocrenti né piu né meno fra l o r o , ne 
9, coftituifcano dell ' altre vieppiu g rand i , la 

forza a t t r a í t i v a delle quali fia ancor piu de-
9$ bole i e si via via per parecchie fuccef-
»> fioni , fin a tanto che la progreffione fi-
9i nifea in particelle groí í i íTime; dal che pa-
a, re che le operazioni nelia chimica , ed i 
3, colorí de' corpi naturali dipendano ; e le 
3) q u a l i , per tal coefione , compongono cor-
3) p i d 'una fenfibile magnitudine . Se i l cor-
3, po é comparto , e fi piega , e , venendo 
3) premuto , cede e fi ritrae , fenza che al
ai cune delle fue part i fdrucciolino o cada-
9, n o , egli é duro , ed elafiieo ; ri tornando 
3, nella fuá figura con una forza che nafce 
3, dalla mutua attrazione delle fue p a r t i . Se 
3, poi le parti ne feorrono o caggiono i ' une 
3, d a l l ' a l t r e , i l corpo é malleabile •> otenero^ 
3, Se fdrucciolano f á c i l m e n t e , e fono di ta l 
3, grandezza, che i l calore le pofia agi tare; 
a, e fe fia abbafianza grande i l calore per te-
5, nerle ne i r agitazione, i l corpo allora é 
5, ¿io ; e fe é atto ad attaccarfi ( adhetrefee-
3, ve ) alie cofe, egli é umido . E le goccie 
a, d' ogni fluido affettano una figura rotonda 
3> per Ja mutua attrazione delle loro p a r t i , fic-
aj come i l globo delia térra e del mare af-
s, fetta e vefle una figura rotonda , per la 
3, mutua atrazione di gravita delle fue par-
5, t i . " V e d i ATTRAZIONE. 

I n o l t r e , " P o i c h é i metall i d i fc io l t i negli 
3, acidi , non attraggono fe non una piccio-
3, la quant i ta de l l ' ac ido , la loro forza at trat-
„ t iva non giugne fe non a picciola di l tan-
3, za . Ora , ficcome nell 'algebra , dove le 
5, quantitadi affirmative ceflano, i v i comin-
3, ciano le negative ; cosí nella Meccanica 
„ dove ceíTa I ' attrazione , i v i fuccode una 
„ vir t í i r i p u l f i v a . Che realmente v i fia una 
5, tale v i r t u , pare che confeguentemente ar-
„ gomentifi dalle rifleílioni e dalle infleífio-
3, n i de'raggi di luce , e í íendo i r agg inpu l -
„ fi da'corpi nel! 'uno e l ' a í t r o di q u e ü i ca-
5, f i , fenza un i m m t d i a t o contatto del cor-
„ po riflettente od inflet tente. La medefima 
j) c©fa pare che íegua a l t r e s i , dall ' emiíTion 
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„ delia luce ; i m p e r o c c h é un raggio , fubi-
„ to che é fcagliato dal corpo lucido per 
„ mezzo del moto v ib ra t ivo delle di l u i par-
„ t i , e s 'é cavato fuor dalla sfera delia d i 
„ l u i attrazione, viene con grandif í i raa ve-
„ loeita propulfo y imperc iocché quella for-
„ za , che baí ta a r i íp ignere o ributtare i l 
1, raggio nella r i f l e í l ione , pub anche bailare 
„ a í cag l i a r lo . Serabra che cib fegua altresl 
„ dalla produzione dell ' aria e de' vapori : 
„ m e r c e c h é le part i fcagliatc de' corpi , per 
„ lo calore e la fermentazione , fubito che 

fono ufeite dalla sfera de l f attrazione del 
3, loro corpo , recedono ormai da eífo , ed 
„ anche 1'une dal l 'a l t re , con grand ' impeto , 
„ e tenendofi ind i f tanza , c o s í , che alie vo l -
„ te fi trovano oceupare uno ípazio p iu di un 
„ mi l l ione di volte maggiore , che non 
„ facean prima nella forma di un cor-
„ po denfo . La quale vaíHí í ima contrazio-
t i NE 5 ^ efpanfione , pare in in te l l ig ib i le , 
„ fe le particelle del l 'a r ia finganfi e l a ñ i c h e , 
„ e ramofe , e fimiglianti a lent i v i m i n i fra 
„ loro a t t o r c ig l i a t i , o fe non fi rechi la fo-
Sj la ragione, e non altra ; cioé la potenza 
„ o v i r t u r i pu l f i va . Le particelle d e i f l u i d i , 
„ che non fono tra sé fortemente coeren t i , 
„ e fon d i ta l p ícc iolezza che le rende p i i i 
„ fufcet t ibi l i d i quelle agitazioni , che ten-
„ gono i l iquor i nel fiuore , p i i i f ác i lmente 

íi feparano , e fi rarefanno in vapore ; 
„ c ioé , nel l inguaggio de' C h i m i c i , fono 

volat i l í j rarefacendofi ad un blando ca-
,, lore , e condeníandof i col freddo . M a 
„ quelle che fono pih groífe , e si raen fu-
„ l ee t t i b i l i d' agitazione , o che per una p i i i 
„ forte attrazione s1 at tengono, non fi fepa-
„ rano fenza un calor p i i i fo r t e , e forfe non 
„ fenza una fermentazione. E quefti u l t i m i 

fono i corpi , che i C h i m i c i chiamano 
,, corpi fijfi, e fendo con la fermentazione 
„ r a r e f a t t í , diventano vera aria permanente , 
„ quelle particelle recedendo con grandiflfima 
„ forza , e difficilmente accortandofi , le qua-

h nel contatto piu fortemente s'attengono 
1, ( coh^ren t . ) E perché le particelle d'aria 

permanente fono p i i i craíTe , e provengo-
„ no da p i i i denle foftanze , che quelle dei 
„ vapori ; d i qu i avviene che la vera aria 
„ é piu grave e pefante che i l vapore j eche 
„ un 'umida atmosfera é pih leggicra che una 
„ fecca, da quanti ta a quant i ta . Dalla me-
„ de í ima v i r t u repeliente par che avvenga , 

che 
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„ c h e l e mofche camminano íbpra l 'acqua 
„ fcnza bagnare i loro piedi 5 e che g l i ve-
„ t r i obb ie t t iv i d e l u n g h i telefcopj, p o í h V 
„ uno fopra l ' a l t r o , non pero fítoccano; c 

che le fecche polveri difficilmente fi fan 
toccarfi fra eíTe, c o s í , che infierne s1 at-

„ tengano ( cohaereant ) fe non fe disfacen-
„ d o l é , o bagnandole con acqua , che efa-
' lando le pub recar dapreí íb fra loro efar-
" le coerent i ; e che due l i fc i m a r m i , i qua-

, l i per un contatto immediato s' attengo-
„ n o , difficilmente cosí Üretti e combacia-
„ t i fra ior fi í r o v a n o , che s 'at tacchino. " 
Vedi REPÉLLENTE, e RIPULSIONE. 

Egl i d i p i u o í f e r v a , " C h e i l tu t toben confi-
„ derato , parcprobabile che D i o , ful pr inc i -
„ p ió , formb hmate r i a in particelle folide,fer-
„ me, dure, impenetrabili , m o b i l i , di ta i m o l i , 

figure, e con ta l i altre propr ie ta , ed in tal 
„ proporzione alio fpazio , che piü fi con-
„ faceífc al f ine , per cui le formb ; e che 
9, q u e ñ e p r imi t ive particelle cíTendo fo l ide , 
„ fono incoraparabilmente piu dure che al-
„ cun de'corpi porofi , d 'ef le compof t i ; an-
„ z i dure c o í a n t o , che n é confumarfi , né 
„ romperfi in pezzi po te í íe ro : niuna ordi-
„ naria forza valendo a dividere quel che 

D i o ñeífo ha fatto uno nella prima crea-
„ zione . F i n c h é le particelle durano in te-
„ r e , f i p o t r a n d ' e í f e compor de 'corpi della 
„ raedefimateftura e natura per t u t t i i f eco l i ; 
„ ma fe fi confumaí íe ro o iogoraíTero , o 
„ fi sminuzza í fe ro , la natura delle cofe , 
„ che da efíe dipende , farebbe cangiata . 
„ L 'acqua e la té r ra , comporte d i part i-
„ celle cosí sminuzzate , e de ' lo r r o t t a m i , 
„ non certamente averebbono i n oggi l'iftef-
„ fa natura e te f lura , che ebber l 'acqua e 
„ la t é r ra compofle di particelle intcre ful 
„ bel p r i n c i p i o . E perc ib , affinché la na-
„ tura poíía eífere durevole, i cambiamen-
„ t i delle cofs corporee deonfi ú n i c a m e n t e 
s, mettere nelle var ié feparazioni , e nuove 
„ aífociazioni , e m o v i m e n t i d i cotefie du-
„ revoli particelle ; i m p e r o c c h é i corpi com-
5, pofti fi rompono o fciolgono , non col l ' 
j) infrangerfi delle ftcfife folide particelle , 
' i ma con la feparazione di e í f e , i n quella 
55 Parte i n cui tra sé eran commeífe ed uni -
3) e toccayjjnfj f0i0 i n p o c h i p u n -

3J t i . " 

Egh par vcr i f imi le i n o l t r e , " che que-
„ « e particelle non folamente a b b i a n o i n s é 
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„ una forza d1 inerzta , e quelle leggi paíTi-
, , ve del m o t o , che da quefta forza nafco-

no nece í f a r i amen te ; ma ancor ricevano 
„ perpetuamente moto da cer t i attuofi p r i n -
„ cipj ; qual i fono la gravita e quello che 
„ cagiona la fermentazione e la coefionede* 
„ c o r p i . QueíH princip) non fi devono con-
„ fiderare , come qualitadi occulte , credu-
„ te rifultarc dalle forme fpecifiche delle 
„ cofe, ma come leggi gencrali della natu-
„ r a , per le quali fon fó rma te le cofe Üef-
„ fe ; la loro verica facendofi a noi manife-
, , ífa da' fenomeni , abbenché non fieníi peir 
„ anche fcoperte le loro caufe. " V e d i P A R -
TICELLA ; vedi puré FERMENTAZIONE , FER-
MEZZA , GR AVITAZIONE , ELASTICITA4 , 
DUREZZA , FLUIDITA' ,SALSO , ACIDO , &c» 

Hobbes , Spinofa , & c . foftengono che tut* 
t i g l i enti nelT Univer fo fono mater ia l / i e 
le loro differenze nafcono dalle loro diffe-
rent i modificazioni , m o t i , & c . C o s í , la 
materia eftremamente fo t t i l e , ed i n un m o 
to i l p iu v ivo e veloce, eglino concepifco' 
n o , che poífa penfare ; e cosí efcludono tu t -
t i g l i f p i r i t i dal m o n d o . V e d i SPIRITO. 

11 D o t t o r Berke ley , al contrario , argo-
menta contro T efiflenza della materia \ e (I 
ftudia di provare , che ella é un mero ens 
ra t ion is ; e non ha efiftenza fuori della men
te : u Cos í , d ic ' eg l i , che né i nof l r i pen-
„ fieri, né le noftre paífioni , né le noftrc 
„ idee, fórmate dai l ' immaginazione , fuor 
„ della mente efiftano , egli é a chiunquc 
„ manifefto ed evidente ; né men eviden-
„ te fié, che le var ié fenfazioni o Idee 
„ impreífe ful fenfo, come fi voglia com-
„ binate ed accozzate aíFieme ( c i o é fieno 
„ quai fi voglian g l i oggetti che compon-
„ gono ) efiíler non poífono a l t r i m e n t i , che 
„ in u n ' a n i m a , o i n un in t e l l e t t o , che le 
D, percepifee . D i cib n iun ü o m o pub du -
„ b i ta re , i l quale badi a quello che fi d i -
„ ñu ta per lo termine efifle, quandoappl i -
„ cafi alie cofe f en f ib i l i . Cos í io d i c o , la 
„ tavola su cui ferivo e f i ñ e , k e. io la ve-
„ do e la fento, e fe io fofli fuori del m i ó 
„ gabinetto , d i re i che ella efifteva ; inten-
„ dendo con cib , che fe foffi nella mia. 
„ pr ima fituazione, lavedere i , e l a f en t i r e i 
„ come p r i m a . I n o l t r e , io dico che v'era 
3, odore , h e. io lo fentiva o fiutava i u n 
„ f u o n o , /. e. era da me udlto ; un colo-
n re k e. percepivafi da me con la v i ñ a &c* 

Que-
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5, Quefto é quel piu che intender fi pubper 

ta l i efpreffioni ; impe roché qnanto alTefi-
3, flenza a í ío luta di un qualche eífere non 
„ penfante, d i ü i n t o dal fuo efíere percepi-
3, t o , e l l ' é una chimera. I I loro ejje épe r -
3, cipt ; ned é poffibile che ta l i eííeri ab-

biano alcuna efiñenza fuori deIJe m e n t i , 
„ che l i percepifcono . Piu ; che al tro íb -
3, no i c o l l i , e g l i a l b e r í , & c . fe non co-
„ fe percepite dal fenfo ; e che cofa per-

cepiam n o i , fe non fe le noftre proprie 
3, idee e fenfa'zioni: e come mai pub alcuna 
„ di quefte, o alcuna loro combinazione^eíu ie-
3, re non percepita ? Che cofa fono la luce ed 
„ i c o l o r i , i l calore ed i l freddo , l'eflenfione 
5, e la figura, fe non altrettante fenfazioni , 
„ idee, o impreffioni fui fenfo ? Ed é for-
3, fe pof f ib i le , nernmen colpenf iere , fepa-
0| rarle dalla percezione ? Eg l i é dunque 
3, proí í i tno a l l ' evidenza ílefla , che tu t to i l 
3, coro d e ' c i e l i , e t u t to i l corredo della ter* 
„ r a ; in una parola t u t t i i corpi che com-

pongono i l M e m a del mondo , non han-
„ no alcuna fuffiílenza fuori delia mente ; 
3, i l loro ejje non é al tro che i l loro per-
3, c i p i : e perb finché non efitlono in m e , 
„ cioé finché non fono da mepercepi t i , o 

da altro creato fpir i to , non hanno om-
„ bra d'efiftenza, fe non fe forfe nella men-
3, te di qualche fpir i to eterno. A p p a r d u n -
„ que chiaro quanto un a í í i o m a , che non 
3, v ' é a lcun 'a i t ra foílanza , fuorché lo fpi-
3, r i to , & c . " Veda í i Inqu 'íry into p r inc i 
pies c f human Kncwledge, Efame de' Pr inci-
pj della Cognizione umana. Ved i pur 
do ESTERNO. 

MATERIA E t é r e a . Ved i ETÉREO. 
MATERIA fot t i ls . Vedi MATERIA Sab-

t ' í l is . • { 
Quanti th della MATERIA . Ved i QUAN-

TITA1 . 
t MATERIA S u b t i l i ^ dinota una fina fot-

t i l materia , laquale nella fuppofizione de' 
Cartefiani pervade e penetra liberamente i 
por i di t u t t i i c o r p i , e riempie t u t t i i lo
ro interf t iz j di maniera che non v i lafeia 
la menoma vacuita fia efíi. V e d i CARTE
SIANISMO. — Eglino ricorrono a quefta raac-
ch ina , per foítenere la d o m i n a di un p k -
num a ñ b l u t o , e per renderlo compatibile co1 
Fenomeni del m o t o , & c . e percib la fan-
no agi ré e moverfi a talento ; ma in va-
p v : imperocché fe v i foííe tal materia , 
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acc iocché ella pote í íe emplre le vacuífadi 
degli a l t r i c o r p i , dovrebbe ella fiefla eiTer-
ne intieramente fenza, c i o é , eífere perfet-
tamente fo l ida , ( V e d i SOLIDITA1 ) immen-
famente piíi folida che T o r o , e percib piu 
ponderofa, e dovrebbe a dismifura piu refí-
fiere: ( V e d i RESISTENZA) lo che non pub 
fiare co 'Fenomen i . V e d i V A C U U M , e PLE-
NUM . •— T u t t a v o l t a i l Cav. N e u t o n am-
met te I'efifienza d 'una materia fo t t i l e , o á i 
un mezzo , smifuratamente p i i i fo t t i le che 
l ' a r ia , penetrante i piu u n i t i e compatti cor
p i , e conferente alia produzione di mol t i fe
nomeni della natura . — L'efif ienza d 'una 
tal materia egli l 'argomenta da l l ' e ípe r i enza 
d i due picciol i t e r m o m e t r i , chiufi e fofpefi 
indue vafi c i l indr ic i di v e t r o , " uno de'quai 
,, vafi venga efauño della fuá a r i a , e fien 
„ portat i ambedue da un luogo freddo ad 
„ un luogo caldo: i l t e r m ó m e t r o che t r o -
„ vafi in vacuo diventa ca ldo , e f i f o l l e v a , 
„ n i en temeno , e niente piu tardi , chequel-
„ lo c h ' é n e l l ' a r i a ; e í e r i to rnanf i nel luo-
„ go freddo, ambedue infierne fi raffredda-
,, no e cadono . • — O r , d i c ' e g l i , non é for-

fe 11 calore della fianza calda, flato por-
,5 tato o propagato per mezzo al vacua 

mercé le vibrazioni di un mezzo mo l to 
piu fott i le de l l ' a r i a , c h ' é rimafo nel va-

, , cuo dopo i ' aria ind i efaufia ? E non é 
„ forfe cotefio mezzo 5 1' ifiefíb che quello 
„ per cui la luce é r i f r a t t a , r i í k t t u t a , &.e. 
„ V e d i MÉDIUM . 

M A T E R I A L E , dinota cib che é compo
rto di materia . Ved i MATERIA. — N e l q u a l 
fenfo, quefta voce é oppofia a immateriale . 
Ved i IMMATERIALE. 

G l i E p i c u r c i , g l i Sp ino f i f i i , & c . non r í -
conofeono altro che le foftanze mate r ia l i . 
Vedi SOSTANZA . T r a le caufe , alcune fo
no materiali , altre formali . Ved i CAUSA . 

Le caufe maieriali , non avendo intendi-
mento né l iber ta , devono fempre agiré nel l ' 
ifieífa maniera , quando fono ne i l ' i í i e f í ec i r -
coftanze . I Filofofi ed i Teo log i d i í p u t a n o 
fe v i fieno o no forme materiali realmente 
dif i inte dalla materia ? V e d i FORMA . I V a -
lent iniani applicavano un tempo i l termine 
materiale a t u t t i , fuorché a quell i della lor 
fetta \ afferendo, che le loro anime periva-
no co' loro corpi . -— Cos í puré g l i Stoici 
f o í l e n e v a n o , che non altre anime fuorché 
quelle de ' loro Savj , al corpo fopravviveva-

n o . 
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no. V e d i G N O S T I C I J S T O I C I , A N I M A , I M -

MORTALE, &C. . . 

M ATERÍ ALE C i ñ ó l o . V e d i 1 a r t i c o l o C i R -

C0MATERIALE Oggetto. V e d i r a r t i c o l o O o -

GETTO. il^ r \ i i • 
M A T E R I A L T S T I , u n a l e t t a n e l l a n t i c a 

C h i c í a , c o m p o r t a d i p e r f o n e , le q u a l i % ef-
fcndo preoccupate da q u e l l a m a f f i m a d e l l ' a n -
tsca F i b f o f i a : E x nihilo n ih i l fit, r i c o r r e v a -
n o ad una m a t e r i a e t e r n a , í o p r a la qua le 
f u p p o n e v a n o che D i o a v e í f e l a v o r a t o n e l l a 
C r e a z i o n e j í n l u o g o d ' a m m e t t e r e D i o fo lo per 
r ú n i c a c a g i o n e deH5 e í i í l e n z a d i t u t t e l e C o -
f e . V e d i MONDO, e MATERIA. 

T e r t u ü i a n o v i g o r o í a m e n t e co raba t t e la d o t -
t r i n a á t Ma te r i a l i j i i ¿ n e l í u o T r a t t a t o c o n -
t r o E r m o g e n e , u n d i c o f t o r o . 

M A T R A C C I O , MATRACIÜM, u n va fe 
d i v e t r o , a d o p r a t o d a ' C h i r a i c i n e l l a d i í l i l l a -
z i o n e e i n a l í r e o p c r a z i o n i . 

I I rnatraccio é f a t t o i n f o r m a d ' u n a boc-
c i a , o b o t t i g l i a , a l q u a n t o c o r p a c c i u t o n e l 
m e z z o , c o n u n l o n g o e í l r e r t o e o l i o : E g l i 
é í o t a t o d i t é r r a , qtvando fí ha da m e t t e r e 
ad u n fuoco a l ía i c a ldo . Q u a n d o r i c h i e d e í i 
c h ' e i í ia ben c h i u f o , í ig i l la f i h e r m e í i G a r a e n t e .• 

M A T R I C E , o MATRIX*, n e l l a A n a t o 
m í a , V útero , i l ventre, la madre ^ o q u e l l a 
p a r t e d e l l a f e m m i n a d ' o g n i f p e z i e , i n c u i é 
c o n c e p i t o i l f e t o , e n u t r i t o í i n al t e m p o d e l 
p a r t o .. V e d i FETO , CONCEZIONE , GENE-
RAZIONE, &C. 

* G l i antichi Greci chiamarono la M a t r i 
ce {¿UTpv , da ¡.ivrup m a d r e : donde g i l 
fcoveerti o mal í delP útero fono fpejjo chia-
ma t i A c c e f f i , o m a l i d i m a d r e » Parj~ 
ment í l a chiamarono ¿ n p a , come V u l t i 
ma delle vijeere^ per l a f u á fituazione : 
j i lcune volts anco pva-i? , o n a t u r a ; e 
v u l v a , da v o l v o , involgerc , inviluppa-
re i plegare) o da v a l v a e , pone. 

Tlatone e P i í t a g o r a prefero la M a t r í -
ce per un difiinto an ímale dentro d i uri 
altro P . Egineta offerva, che la matr i -
ce f i puo cavare da una donna , f e n z a 

c}) ella m ima ; e v i fono f ía t i degli efem* 
p j di donne, v ivu te lungo tempo dopo la 
perdha della m a t r i c e . R a f i s , e Pareo 
v&rvanQ , che alcune perfone fono j l a t e 
cúrate ¿ a rnalattie , con ejfere loro ejiirpa-
t a la m a t r i c e . Ne l 16Ó9. f u prodottoun 
eambmQ mW Academia Framefe , cftera 
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f la to concepito fuori della m a t r i c e , e che 
non ojiante era cfefciúto fin alia lunghez-
za d i f e i p o l l i c i . V e d i EM.I K IONE , FETO .• 

L a matrice átWc D o n n e é í i t ü a t a ne l l a p e l 
v i s ? o c a p a c i t a d e l l ' b y p o g a f t r i u m , i r a l a 
ve fe i ca u r i n a r i a , e T i n t e r i n o r e t t o , e p r e n 
de , o f i flende fino a i fianchi: E c i r c o n d a -
t a e d i fe fa da o í í a g r a n d i e f o r t í : d a v a n t i , 
d a i r os p u b i s 5 d i d i e t r o , da l f a c r u m ^ d i q u a 
e d i l a , d a ü ' i l i u m o i f c h i u m . N e l l a figura 
f o m i g l i a a u n fiafeo í c h i a c c i a t o , o ad u n a 
pera í e c c a . N e l l e d o n n e g r a v i d e , fi e fpa i i -
d e , e r i ceve d i fFc ren t i f o r m e , g i u i l a i d i f f e -
r e n t i t e m p i e le v a r i é c i r co f t anze de l la g e -
í i a z i o n e . E l l a ha d i v e r f e t u n i c h e , a r t e r i e , 
v e n e , n e r v i , e í i g a m e n t i ; ed é i n f r a t t e í f u -
t a d i d i v e r f e fpezie d i fíbre. 

G i i A n a í o m i c i d i v i d o n o la matrice n e í 
f u n d u t i e n e l l a cervix ; i n una pa r t e l a rga , 
e i n u n e o l i o . N e l l a fuá ef tenf ione , d a i r 
u n a e f t r emi t ' a a l l ' a l t r a e l la é c i r c a t r e p o l l i -
c i l u n g a ; e Ja fuá l a r g h e z z a n e l f o n d o , é 
d i dtie p o l í i c i e m e z z o ; e due la fuá g r o f -
f e z z a . N o n ha f u o r c h é una c a v i t a fo la , fe 
p u r n o n v o g l i a r a fare d i í H n z i o n e t r a í a ca 
v i t a de l l* ú t e r o , e q u e l l a de l fu o e o l i o . Q u e l 
l a d e l l a c e r v i c e é p i c c i o l i í r i m a , appena fu f -
ficienre a c o n t e n e r é u n f a g i u o l o . o d una f a v a 
o r t e n f e . N e l l ' e í l r e m i t a o n e l c o l í o , v e r f o i l 
fundus , e l l a é m o l t o l l r c í t a n e l l e v e r g i n i ¿ 
quef t ' e í l r e m i t a é c h i a m a t a 1' ofeulum inter-
n u m : N e l l e d o n n e g r a v i d e f i apre e d i l a t a , 
p a r t i c o l a r m e n t e v e r f o i l t e m p o de l l o f g r a v i -
d a r f i . L ' a l t r o e p i u b a í f o o r i f i z i o de l e o l i o , 
v e r f o l a v a g i n a , chlamzto ofeulum externüm ^ 
é u n poco p r o m i n e n t e , e r a í í b m i g l i a , i n q u a l -
che p a r t e , a l ia g lans d e l l ' ó r g a n o v i r i l e . — 
V e d i 7 ^ 1 ' . A n a t . ( Sp lanc . ) fíg. 9. 

L a fo f t anza de l la matrice é m e m b r a n o f a e 
c a r n o f a : C o n ñ a d i t r e t u n i c h e 5 o f e c o n d a 
a l c u n i , - c h e negano quef to n o m e a l l a f o f t a r t -
za d i m e z z o , d i due fo lamen te . - L a í u n i c á 
ef terna , d e t t a communis i é d i r i v a t a da! p e r i 
t o n e o , e conf ta d i due l a i t i e l í e ; r e t l e r i o r e 
de l l e q u a l i é a l q u a n t o e g u a í e e Hfcfa , 1'in
t e r i o r e rugofa ed i n e g u a l e : Q u e f í a m e m b r a 
n a i nve f t e t u t t a la matrice, e la c o n n e t t t a l l ' 
i n t e ü i n o r e t t o , a l i a ve fe ica , & c . L a t ú n i 
ca d i m e z z o é m o l t o g r o í f a e denfa c o m 
porta d i v a l i d e fibre v a r i a m e n t e d i f p o f t e : A l 
c u n i c r e d o n o c h ' e l l a c o n t r i b u i f e a a l l ' e f c l u -
f ione de l l a c r e a t u r a \ q u a n t u n q u e a l t r i s ' i ra -
m a ^ i n i n o j che fe rve f o l a m e n t e a r i c u p e r a r c 

N a ü 
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11 tono della vi ícera , dopo una diftenfionc 
v i o l e n t a . L a tún ica interna é nervofa. 

L a matrtce é conneffa per i l íuo eolio alia 
v a g i n a ; di d i e t ro , per la fuá cfterior coma-
ne membrana , e davanti per l ' i íkf i fa , alia 
vefeica: I fuoi la t i fono legati a l i ' a l t re par
t í ; raa i l fundus refta f c io l to , acc iocché fi 
poffa efpandere e dilatare piu liberamente . 
I íuoi l igament i fono qua t t ro , due de'qua-
l i ch iamaní i l a rgh i , e due rotondi, dalla lor 
figura . I l igament i larghi fono raembrano-
fi, l a f c h i , e m o i l i j i l perché fono í ia t i pa-
Tagonati da alcuni alie ali d e ' n i b b j , e chia-
ma t i ala vefperttlionum. I l igament i ro ton-
di fono di teftura piu falda , e c o o í h n o d' 
una doppia membrana, ravviluppa nellefue 
a r te r ie , vene , nervi , e l infedutt i . I vafi 
f angu ign i , si in q u e í l i , come ne ' l igament i 
r o t o n d i , fauno una gran parte di quel che 
chiamali la loro foflanza . Q u e í l i , non men 
che g l i a l t r i , í c rvono a tenere Putero in 
una giuíta p o f í i i o n e , e fono m o l i ó íogge t -
t i ad. eí íere ofFeíi dalle imperke mam mane . 
Y e d i LIGAMENTO. 

D a ciafeuna parte del fundus della ma-
m c e , forge u n d u t í o , o c o n d o t t o , che met-
te foce in eíía con un piccolo o r i f i z i o , raa 
nel fuo progreífo fi dilata , e verfo i l fine 
á i nuovo f i rirtrigne : N e l i ' e ñ r e m o , attac-
co a l l ' o v a i a , che é in l i be r t a , s'efpande dt 
« n o v o i n una fpezie di fogliame fimbriato 
o tnerlato in g i r o ; la quale eípaníionc- Fal-
Jop io , che ne fu i l pr imo feopri tore , i m -
magino eííere f imile a l l ' e f t remi ía d' una 
sromba ; donde t i c h i a m ó T in te ro dut to , 
t u b a . C o n í h d'una doppia m e m b r a ñ a . I v i 
fon numerofe . e le vene, ele a r t e r i e , fpe-
• z i a l m e n t e q u e í t ' u l t i m e , c h e , per va r i é ra-
jcnificazioni , fan di quefle membrane la p r in 
cipal fortanza . I l Dot to r W h a r t o n da loro 
akune valvule , ma gii a l t r i A n a t o m k i non 
ve le r i cono ícono . V e d i FALLOFIANA TU
BA -

Suffocazione delta MATRICE. .. V e d i SUF-̂  
FOCAZÍONE . 

Speeulum M A T R r e í s . Ved i F a r t í ce lo SPE-
CULUM. 

MATRICE s'applica altresl a; que ' luoghi 
che fo-no oppoTtuni per la generazions de' 
vege tab i l i , de' m i n e r a l i , e á': m e t a l l i . 

C o s í la té r ra é la matrice , i n cu i ger-
mogliano o fpuníano i fe m i ; le marcaffi-
te fono confiderate come h matxici de 'me-
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ta 111 . V e d i FOSSILE , MINERALE , MAR-
CASSITA , & c . 

MATRICE , s applica figuratamente , a 
diverfe cofe , nelle quali appare una fpezic 
di generazione ; c dove certe cofe ferabra 
che acqui l l ino un nuovo eí íere , o alme
no una nuova maniera di cífere . Della 
quale fpezie fono le f o r m e , od i cavi , i n 
cui fi gittano i t i p i e le lettere degli Stam-
patori ; e quel le , ch's1 ufano n e l b a t t e r m o -
neta , e nelle medaglie . Ved i CONTÓ , c 
BATTER MONETA . 

MATRICE, nclla T i n t u r a , s' applica ai 
chique colorí f e m p l i c i , donde fono d i n v a t i 
o compofti t u t t i g l i a l t r i , Eglino fono i l 
ñ e r o , i l b lanco, i l turchino , i l r o ñ o , ed 
i l color f u l v o , o di radice. Ved i COLORÍ 5. 
e TlNGERE . 

M A T R I C I , o MADRI , nelle meccaniche 
fon det t i dai fondi tor i di Ca ra t t e r i , que 'p ic-
ciol i pezzi di rame , o di bronzo , ad 1111 
eftremo de 'qual i fono i n t a g l i a t i , a modo 
intaccatura ( creux dicono i Francefi , c ioé 
i n cavo ) i varj caratteri che fi adoprano nel 
compor de' l i b r i . 

Ogn i carattere , ogni v i r g o í a , ogni pun
to & c . ha la fuá diverfa matrice, epercon-
íeguenza i l fuo di verfo punzone per colpir-
l a , o batterla . GP In tag l i a to r i su i me ta l l i 
tagliano o ftampano le ma t r i c i . 

Quando s'han da git tare i t ip i , o carat
teri , la madre ( M a t r i x ) é attaccata al i ' 
e í l r emi t a d1 una forma , cosí difpofta , che 
quando i l metallo fi verfa in eíía , cada nel 
crcux, o fra nella cavita della M a t r i c e , ene 
prenda la figura e 1'impreffione . Vedi-FON-
DERÍA d i Let t r rs , e STAMPA . 

Le MATRICI úfate ne lconia re , fono pez-
zi di acciaio in forma di dadi : fopra di cui 
fon intagliate le diverfe figure , V armi , 1 
Cara t t e r i , le leggende , & c . coa le quali s 
han no da {lampar le rnonete. 

L' intaglio fi compie con diverfi punzoni r 
che e í íendo forma t i in r i l ievo r o prominen-
íi , quando fon bat tu t i , o fan colpo nei 
metallo , formano una impronta fcavata 
che i Francefi ch i ama no , í iceorae abbiarn 
d e í t o , en creux. Vedine la m a n i e r a í o t t o g l i 
a rt i col i BATTER MONETA , Seo LP IRÉ , &cv 

/ M A T R I C U L A , un regiftro che fi t i ene , 
dcll ' admi í í ione degli u f i z i a l i , e d ' a l t r i arro-
la t i in qualche corpo , o Societa , de1 qual* 
fi fa una l i ñ a . V e d i REGISTRO. 
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Appreflb g l i A u t o r i EccIef íaíKci , t rov ia -

m o fatta menzione di due fpezie d i M a t r i 
cule : Tuna che contiene una M a degh Ec-
clefíaftici , ehiamata Mat r icu la C í m c o m m : 
1' altra de' póveri mantcnuti a fpefe'della Chie-
f a , ehiamata Matr icula pauperum . 

MATRICULA , é un termine che fi ap-
plicb akre volte a certe cafe di l i m o í i n e , 
dove íi r accogüeano provedimenti per l i pó
ver i^ Aveano certe é n t r a t e , loro appropria-
te , ed erano d 'ordinario fabbricate v ic ioo 
alia Chiefa ; donde i l nome fu anche dato 
fpeííe volte alia Chiefa m e d e f í m a . 

M A T R I M O N I O , o MARITAGGIO, un 
contratto civi le o re l ig iofo , per cui un uo-
mo fi congiunge, e fi unifee ad unadonna , 
per lo fine di procrear figliuoli. 

L ' e í í e n z a del Matrimonio cenfifle nel mu
tuo confenfo delle parti . I I Matrimonio é 
una parte del gius delle Gen t i , ed é in ufo 
appreíTo t u t t i i popoli . Eg l i viene anche 
confiderato come un Sacramento da1 Cat to-
i i c i . V e d i SACRAMENTO . 

L a don n a , con t u t t i i fuoi bení mobi l i , 
immediate dopo i l Matrimonio , paífa tota l 
mente i n potejlatem v i r i , nel dominio , e 
nella podefla del M a r i t o . V e d i MOGLIE , 
AFFIMTA* , GRADO, MARITO, & c . 

I n Germania v ' é una fpexie d i Mat r imo
nio^ chiamato morganatico, in cui contraen-
do un uomo di qualita con una donna di 
rango infer iere , le da la mano finifira in luo-
go della d r i t t a , e ftipula nel con t ra t to , che 
la moglie continuera a fiare nel fuo rango o 
nella fuá condizione ; e che i figliuoli na t i 
d i lei faranno d i quel rango m e d e f í m o ; cosí 
che quanto alie faccende dell ' eredita eglino 
di ven tan baftardi , benché in f a t t i figliuoli 

28^ 
Icgi t t i rñi : Egl ino non pofíbno portare i i n o " 
me o l ' a rme della F a m i g l i a . 

Q u e ñ a forta di Matrimonio non é concef-
fa fe non a ' P r i n c i p i , ed a'gran Signori del
la Germania . — Le U n i v e r f i d di Lipfia , 
e di Jena fi fono dichiarate contro la va l id i -
tíi d i ta l i Con t r a t t i i foftenendo , che non 
po í íono pregiudicare a ' f i g l i u o l i , fpezialraen-
le quando i l confenfo dell ' Imperatore v ' i n 
terviene nel Mat r imonio . 

I T u r c h i hanno tre fpezie di Mat r imonj y 
e tre forte di m o g l i ; legittime , mogli i n K e b i n , 
e fchiave. Si maritano colle p r i m e , noleggia-
noxo fiipendiano le feconde, e comprano 1c 
terze . V e d i CONCUBINA , e CONCÚBITO. 

Le leggi Romane parlano de'fecondi M ^ -
tr imonj con t e r m i n i d u r i c o d i o f i . M a t r e j a m 
feeundis nuptiis funeflata, L . 3. C . de fecu iu-
pti is . Per quefie leggi ordinavafi , che g l i 
effetti del mar i to o della moglie defonti paf-
faflero ai figliuoli, fe i l fuperflite ü m a r i t a f -
fe la feconda v o l t a . Per la legge Haced i t i a -
l i , Cod. de fec. nup. i l fuperí t i íe mar i tan-
dofi la feconda volta non potea daré alia per-
fona con cui fí fpofava , una porzione p i i i 
che cguale a quella di ciafeuno de' figliuo
l i . N e l l a Chiefa p r i m i t i v a i l rifpetto verfo la 
C a í l i t a fu si oltre portato , che un fecondo 
Matrimonio reputavafi poco meno che ua 
l ibe r t inagg ío , od un lecito commercio mere-
t r i c i o , ed una fpezie di bigamia . V i fono 
m o k i ant ichi eanoni , che vietano agli Ec-
clefiafiici l ' in terveni re a fecondi raaritaggi. 
V e d i BIGAMIA . 

Quanto alie proporzioni c h e h a n n o i M ^ -
m'wow/col le nafeite, e lenafcite colle mor-
t i , o Sot ter rament i , in diverfe part i d' E u 
ropa , i l Sig. Derham c i da la T a v o l a feguente. 

n a 
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JÑomi de Luogh i . 

Inghi l te r ra in genéra le 

L o mi ra 

Ne l la Provine, di Hant . dal 1569 fin aJ 1̂ 58 

T i v e r t o n in Devon . dal 15Ó0 fin al 1Ó49 

Cranbrook ín K e n t , 15Ó0 fin al 1649 

A y n h o in N o r t h a m p . per 118 years 

M a t r i m o n j jen 
alleNafcit'e come 

1 3 4 . 6 3 

1 3 4-

1 a 4 

1 a 7 
1 a 3 . 9 
1 a 6 

U p m i n Ü e r in E í i e x , per 100 years 

F r a n k í b r t ful M a m e nel 1695 

Vecchia , Med . e In í e r . M a r k nei 1698 

D o m . de l l 'E ie t t . di Brand . 1698 

Breslau nella Sleíia dal 1687 al 91 

Parigi nel 1670, 1Ó71 , 1Ó72 

1 a 4 . ó 

7 
3-7 

1 3 4 . 7 

Nafc. a Sotterr. 
come 

1 . 12 a i 

1 a 1 . 1 
1 . 2 a 1 
1 . 20 a 1 
1 . ó a 1 

1 . ó a 1 

r . a a 1 

1 . 2 a 1 
1 . 9 a 1 

5 a 1 
1 . 6 a 1 
1 . ó a 1 

Dal la qual Tavo la raccogliefi , c h e i M ^ -
tr imonj) F un per T a l t r o , producen ciafeu-
t io circa quat tro nafeirnenti o prol i , tanto 
i n I n g h i l t e r r a , quanto in altre parti d ' E u 
r o p a . £ dal computo d e l S i g n o r K i n g , u n a , 
a un dipre í lb , d i cento e quattro per íone 
maritaft ; i l numero di popólo in Ingh i l t e r 
ra eífendo ftimato eífere cinque m i l l i o n i e 
m e z z o , de' quali annualmente quarant ' un 
i b i l l e i n c i r ca , fi maritano. 

I I Maggiore Graunt , ed i l Sig. K i n g , 
clifeordano nelle proporzioni tra i raafchi, 
e le femmine : q u e ñ ' u l t im o fa i l numero 
t i e ' m a í c h i a quello delle femmine in L o n -
d r a , come ic^a 13. e nelle altre Ci t t ad i e fer
r é , e n e ' v i l l a g g i , e cafali , come 100399. 
M a i l Maggiore G r a u n t , dalle Li í le di L o n -
¿ r a e della Campagna, computa che v i í ie-
no in Inghi l te r ra quat tordici mafchi per tre-
d i c i femmine ; donde a ragione inferifee , 
che la Religione Crifi iana , che proiblfce la 
pol igamia , e p iu conforme alia legge della na
tu ra ^ che i l Maomettismo y ed altre che la per-
mettono. V e d i POLIGAMIA . — Q n e í l a pro-
poiz ione de' mafchi alie femmine di 14 a 13 
é ftanata dal Signor Derham giu í ta a u n d i -
pref ib , e conforme a quello ch 'egl i medefi-
ino ha o í í e r v a t o . - — I n cento anni confecu-
t i v i , a cagion d'efempio , del r e g i ñ r o del-
Ja fuá parrocchia d ' U p m i n f t e r , quantunque 
i fotterramenti de' mafchi e delle femmine 
ía í fero f ia t i a un dipreífo eguali , c ioé 6^6 

m a f c h i , e <523 femmine in tu t to quel tem-
po \ pur v' erano ftati battezzati fettecen-
to e nove raafchi, e fol feicento e fettan-
ta cinque femmine , lo che ¿ 1 3 femmine 
contro 13,7 mafchi . Dal la quale inegua-
glianza appare , che un uomo non ha da 
aver che una mog l i e ; ed infierne, che ogni 
donna , fenza la poligamia , aver pub un 
mari to que í io di foprappiu de' mafchi fo-
pra le femmine venendo con fu mato nel 
f o m m i n i í i r a r uomin i per la guerra, al rua
r e , & c . dal che fono efenti le donne. 

Che quefto fia un effetto di providenza, 
e non del cafo, fi fa beniffimo vedere dal
le leggi fteífe de' cafi o azzardi dedoí te dal 
Do t to r A r b u t h n o t : i l quale fuppone che 
Tommafo feometta contro G/oi^w??/, che per 
10 corfodi 82 anni , nafceranno pih mafchi che 
femmine ; e favorendo quant ' é mai poífi-
bile i l computo di Toww¿7/o , t rova che G/o-
vanni ha quafi cinque m i l l i o n i di m i l l i o n i , 
di m i l l i o n i di m i l l i o n i contro uno da feo-
m e t t e r é , che quefto non fuccedera . E per
ché la fleífa cofa foífe fuccefla di fecoio i n 
fecolo, fin dal pr incipio del mondo farebbe 
flato d 'uopo feomettere poco men che un nu
mero inf in i to contro uno . V e g g a n í i le Tranf . 
F i lo / , n .328. 

MATRIMONIO , M a r i t a g i u m , nella Legge, 
í ignifica non folamente la l eg i t t ima congiun-
zione deiruomo e della donna , ma ancora 
11 d i r i t t o d i collocare una jmpil la o una v t -

dova 
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«sbva ín matrimonio ; come anco a un frát-
t o la t é r ra o i l fondo dato in marrtage a 
l i t ó lo di m a t r i m o n i o . V e d i WARD, e VE-

DO VA . -n * . f n/r 
Debito de MATRIMONIO, D u t y o f M a r -

riaee e un termine ufato i n alcune Confuetu-
d i n i antiche , e dinota un1 obbhgazione per 
le donne di m a n t a r f i . 

Per intender cío , n deve ofiervare , che 
]e donzeí ie at tempate, e le vedove d ' i n cir-
ca 6o anni , che tenevano feudi i n corpo 
( fees in body ) od erano incaricate di qual-
che fervigio perfonale o mil i tare , anticamen-
te eran obbligate d i m a r i t a ñ i , per poter ten
dere tai fervigi al L o r d o Signore per raez-
zo de ' loro m a r i t i ; o indennizzare o r i ía rc i -
re i l raedefimo Signore , per quel ch' elle-
no non potean fare in perfona . ~ - E cío 
chiamavafi D w f ^ , o Service of maniage. 

M A T R O N A , appreflo i Romani íignifi-
-cava una donna maritata , e qualche vo l ta 
ancora la madre di una faraigi ia . 

V i era tu t tavol ta qua-lche differenza tra 
Mat rona , e Mater-familias . Servio dice , 
avere alcuni creduto che i l divario íkf íe q u ) , 
c i o é che la Matrona era una donna la quale 
avea u n figliuolo , e la Mater-familias q u i l 
la che ne avea diverfi . M a a l t r i , pavtico-
larraente A . Gel l io credono che i l nome di 
Mat rona fia proprio d 'una donna maritata , 
o abbia figliuoli o n o ; la fperanza e l'afpet-
tazione di averrie , hartando per aíf icurar le 
i l t i to lo di M a d r e , M a t r o n a : e che perque-
í |a ragione i l marl taggio é chiamato M a -
t r imon ium . Quefta opinione é foñenu ta da 
N o n i o . 

M A T R O N A L I A , f eüe delle Dame Ro
mane , o p i u t t o í l o ¿ tWzMat rone ; che fi cc-
lebravano nellc Calende di Marzo , i n onorc 
del D i o M a r t e . 

A d u o m i n i , che vivean ne) ce l iba to , non 
era permeífo 1' affiflere a t a i fe í t e . 

M A T T A DORE . V e d i i ' A r t i co lo OM-
BRE, 

M A T T I N A , o MATTINO , i l pr incipio 
del g iomo ; ovvero i l tempo del levar del So
l é . V e d i G i O R NO , e LEVARE . 

G l i Af t ronomi computano la matt ina ) 
mane ^ dal tempo dellamezza n o t t e , aquel
lo del mezzo giorno . — C o s í dicefi pr in
cipiare un ecliffi alie undici ore m l h m a t t i ' 
rui , & c . 

S t e l l a ¿el MATTINO J ¿ i l Planeta Vene-

M A U 2S5 
re , quando íla un poco verfo a Ponente del 
Solé ^ c ioé quand' ella leva un poco avant i 
d M u i . I n quefla fituazione, e l l ' é chiamata 
da' Greci phosphorut, dai L a t i n i lucifer, & c . 
V e d i PHOSPHORUS . 

Crepiifcolo dclla MATTINA . V e d i CRE-
PUS COLÓ . 
' M A T T O N E . V e d i 1' A r t i c o l o PIETRA. 

Co t t a . 
M A T T U T I N O * la prima parte dellVífi-

cio nella Chicfa . Ved i ORE . 
* L a vece 'd i r iva da matt ina , voce I t a 

liana . 
I I Mat tu t ino f i recita o canta or d i buon' 

ora la matt ina , ed or a mezza notte , ed 
anche i l dopo pranzo o la í e r a i n n a n z i . E l e 
perfone deboli o inferme fono difpenfate ^ 
•particolarmente. ne 'Monaf ter j , d' aífiftere a 
Mat tu t ino . 

M A T U L A M . — Bydropí ad MATULAM . 
V e d i r i \ r í i c o l o HYDROPS . 

M A T U R A N T I , nella Medic ina , una 
forta di rimedj t o p i c i , chiamati meo digefli-
v i attraenti i fuppura t iv i ) & c . V e d i DIGE
STÍ v r , SUPPURATIVI , & c . 

M A T U R A N T I A , nella M e d i c i n a , & c . 
w a t u r a n t i ; o quelle cofe che a jutano la ma-
turazione . V e d i MATÜRANTI , e Suppu-
RAZIONE « 

M A T U R A Z I O N E , nella Farmacia , una 
preparazione di f ru t t i , o d' a l t r i ferapli-
ci , raccolti avanti ¡a loro maturita j per 
renderli a t t i e buoni a mangiarfi . V e d i 
FRUTTO. 

M A U N D Y , o MAÜNDEY r h u r f d a y > Dies 
MANDATI , i l G i o v e d i avanti Pafqua , cos í 
detto dal Francefe M í m ^ e , cioé fportula ; ef-
fendovi i l coftume in quel giorno di fare 
qualche l imofina a certi pover' uomin i , i 
piedi de 'qual i aveva dianzi i l Re lava t i ^ pef 
fegno d^umil ta , e per ubbidire al comando 
di Gesu G r i l l o . 

M A U S O L E O * , un fepolcro magnifico , 
od un funeral monumento ^ decorato con 
Arch i t e t tu ra e Scoltura , e con un epitafio 
f e o l p i t o v i ; eretto in onore di qualche Impera-
dore , o P r inc ipe , o d 'a l t ra i l luílre perfona. 
Ved i TOMBA . 

* L a parola viene da M a u f o l u s , nome d i 
un Re de l ia Caria , a cui la moghe Arte-
mifia erefje un nobiliffmo Monumento 
che e dipoi f la to noverato t ra le maravi-^ 
glie del mondo ; chismándolo da l d i l u i 

no' 



2Ü6 
nome 
T O . 

M A X 
Maufoleum . Vedi MONUMEN-

MAUSOLEUM, fí prende anco per íignifi-
care la decorazione d'una tomba fittizia , o 
diun catafalco , i n una pompa funerale . 

M A X I L L i E , nelT A n a t o m í a , \ tmafcelle, 
o quelle pa r t í di un a n í m a l e , nel lequali fon 
pofti í d e n t i , e che fervono per m a í l i e a r e i l c i -
fco. V e d i MASTICAZIONE eDENTE, 

L e M a x i l l a fonodue , d e n o m í n a t e dalla lo-
TO í i t u a z i o n e , la fuperiore, e \a inferiore. 

MAXILLA fuperior , o la mafcella di fo-
:pra, é imraobile n e l l ' u o m o , ed in í u t t i g l i 
a l t r i animal i a noi not i ; eccetto che ne' 
j a p p a g a l l í , n e ' c o c o d r i ü i , e nell 'acus vulga-
l i s , o í í a p e f c e a g o . — V x á . R a y Synopf.Pifc. 
p. 109. 

Confta d i undici o f f i , congiunt i 1'un a l l ' 
í i l t ro per harmoniam'j cinque dirpoíti da cia-
fcuna banda, ed uno nel mezzo. I loro no-
m i fono i l zygoma , 1'os max i l l a re , Tos un-
g u i s , l ' o s n a í i . Tos p a l a t i , e vomer . V e d i 
LZYGOMA , & c . I n q u e ñ a mafcella v i fono gl i 
«ilveoli , od i nicehi per i ó d e n t i . V e d i T ^ u . 
*4nat. ( Ojhol. ) fig.i. I h . d. 

MAXILLA inferior , o la mafcella infer ió-
T e , confia foltanto di due o f f i , ches'unifco-
sno nel mezzo del m e n t ó , me rcé l ' in terven-
^ ione d 'una c a r t i l á g i n e , che s ' indura fecon-
do che i l bambino crefce; ed alia fine, ver
l o i fe t t ' a n n i diventando o í fea , unifce i due 
oí í i i n uno c o n t i n ú a l o , r a í fomig l ian te al Gre
co y . — Vedi T a v , Ana t . ( Ofleol. ) fig. l. 
l i t . e . — Confta di due t avo l e , tra le qua-
í.\ v ' é una foflanza fpongiofa, ene ' fanc iu l -
l i medullare. La parte dinanzi é rafa o baf-
Ja , fuíficiente appuntino per daré alveoli a 
1 6 denti . E l l ' h a due proceíTi , i l corone e 
al condyloides ( q u a l i v e d i ) quattro forami-
3ia per i l paífaggio de ' va f i , e cinque paia d i 
y ropr j mufcoli j cioé i l c ro t aph í t e s o tempo-
xa le , i l m a í f e t e r , i l biventer o digaftricus , 
ál pterygoideus internus , e^pterygoideus exter-
n u s . Ved i ciafcuno al fuo luogo CROTAPHI-
TES , MASSETER , & c . 

MAXILLARIS G l á n d u l a , una glándula con-
í iderabi le della fpezie delle c o n g l o m é r a t e , 
l i tuata fulla parte di dentro , fot to 1' of-
í o delia mafcella inferiore , v ic ino al mufco-
l o d i g a ü r i c o . 

El la fi fcarica per diverfi rami di du t t i , 
che formano un tronco che paífa fotto i l 
í n y l o h y o i d e u s , e f i congiugne colla ¿/íír??^«-

M A X 
la maxillare dell ' altra parte , fia i denti d i 
nanzi della mafcella inferiore , che ha d i -
fHnti orifizj , con una papilla da ciafcun 
lato del frcenum linguse. Ved i GLÁNDULA , 
e BOCCA. 

M A X I A 4 U M , nelle M a t e m a t i c h e , dino
ta la maífima quantita , a cui fi poffa. g iu-
gnere in un dato cafo : •—• Egl i é un ter
mine oppofto a l l ' a l tro , M í n i m u m . V e d i 
MÍNIMUM . 

Methodus ^ MAXIMis & M i n i m i í , un 
m é t o d o cosí c h i a m a í o , in ufo fra i Ma te -
raatici; per cui s 'arr iva al lamaffima od alia 
m í n i m a poffibile quan t i t a , a cui fi poífa ar-
rivare in ogni cafo. 

Se le femi-ordiHate di una curva con t i 
nuamente crefeono o decrefeono fino a un 
certo t e rmine , paífato una vo l ta i l quale , 
cominciano di nuovo a crefecre o deerefee-
r e , i l m é t o d o onde i loro M á x i m a & min i -
ma , c ioé i l loro flato i l piíi grande ed i l 
piu piccolo determinaf i , é chiamato de Ma~ 
ximis & M i n i m i s ; che fi pub per veri ta ufa
re per determinar del l 'a l t re quant i ta che cre
feono o decrefeono fin a un certo termine ; 
ma in tal cafo debbono fempre eífere repprefen-
tate per vía delle femiordinate delle curve . 

Se una quantita fluente in una equazio-
ne fia propofta da determinarfi fin ad un 
efiremo valore : — La regola é quefia : 
Dopo d' aver gi t tata l ' equazione in fluííio-
n i , la fluífione di cotefta quant i ta ( d i c u i í i 
cerca T e ñ r e m o valore ) fia fuppofia ~ o ; 
per cotal mezzo t u t t i quei membr i dell'equa-
zione , nei quali ella t rovad , fvaniran-
no , ed i r imanent i daranno la determina-
zione del M á x i m u m , o M í n i m u m deíi-
derato . 

La ragione della regola é , che ogni 
M á x i m u m , o M í n i m u m é nclla fuá natura 
una fiabíle quanti ta : determinare adunque 
una quant i ta fiuente ad un M á x i m u m , o ad 
un M í n i m u m , é farla ( in vece d i fluente ) 
permanente; ma la fluffione di una quan
t i t a permanente é eguale a n u l l a . — l l l u -
flreremo la cofa con un efempio , o due . 

Determinare la raaííirna o min ima ap-' 
plicata in una curva algebraica. Po iché nel
le curve che hanno un M á x i m u m ed un M / -
nimum la tangente T M ( T a v . j í na l i f i figA' 
e fig.26.) degenera alia fine i n D E , e d i 
venta parallela a l l 'affe , e cosí la perpendi-
colare M H coincide colla ma í f ima o m í 

nima 
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a lma applicata C G ; nel cafo del M á x i 
mum e del M i n i m u m , la fubtangcnte T P 
diventa i n f i n i t a , e la fub-normale P H egua^ 
k a n u ü a , m a P H ^ / ^ ^ ^ - S e dunque 
y d y : d x ~ o ; troveremo d y = o t perche 
f T ~ y d x : d y ~ co ( la nota o i l í egno deli 

i n f i n i t a ) ¿ ¿ x = : oo-
Eel i époffibile che la tangente H G ( f i g . 5 . ) 

{Ha directamente di r incón tro alia íemi-ord i -
nata G C ; nel qual calo la fubtangcnte P T 
é e^uale a nul!a , e la fubnormale P H i n 
finita. U z V T — y d x - . d y — o , percib fe 
y d x ' . d y ^ o - s averemo d x — o^ ovver per
che P H — y d y : d x ~ o o , t rov iamo d y 
— 00 . Si d x come >• t i leÍIdo , rifpetto a 
d y , in f in i t e f ime . D a l í ' e q i m i o n e della cur
va dobbiam dunque trovare i i valore di d y , 
che debbefi far eguale o a n u l i a , o a l l ' i n f i 
n i ta , acc iocché s' abbla 11 valore dell ' abfeif-
fa , a cui la maffima applicata é coor-
d ina ta . 

Tagl iare una linea retta A B ( f i g . (5.) In 
si fatta guifa in D , che i i rettangolo A D 
e D B fia i l , maffimo che per avventura 
poífa cosí eí íere coftruito . Sia A B ~ a , 
A D i r : x , a I i o r D B — a — x:, confeguente
niente A D . D B r r : a x — A w un M á x i m u m ; 
e di qu i i i fuo difí 'erenziale lar a eguale a 
n u l i a , come fendo concepito i n un circo-
i o , ín cui 

¿i x •— x x zzzyy. 

f l pe rché a d x — 2 x d x ^ i y d y z z z 

2 x 

L a linea A B fi deve dunque tagliare in 
due c g u a ü parti ^ ed i l quadrato é i l maf-
í i m o di t u t t i i rettangoli , Le cu i a k i t u d i -
nt e bafi , preíe aífieme , fono eguali T une 
al!' a l í r e . 

M E A T U S auditor'íus , i1 ingreí ío delTorcc-
chia ; una ío f i ama cartilagincfa , irregolar-
mente divifa con interpofizioni membrano-
íe^carnofe in diverfe parti d i e í í a , non difíi-
roüe dai bronchi de 'po l raon i , fe non chele 
íue fibre carnoíe fono qu i p iu groífe . L ' i n 
terior parte, o qnella attacco al cerebro , é 
oüea . E foderata per tu t to d1 una fot t i le 
membrana, dirivata dalia pel le , c h e é c o n t i -
j iua ta fulla membrana t y m p a a i , dove diveata 
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p iu f o t t i l e . ' — Ved i T a v . A n a t . {Ofieol.)fig.13. 
U t . f . V e d i anco ORECCIHA , & c . 

D a l pr incipio del Mea tus , quafi a mezza 
Arada , nafce un gran numero di p icc io l ipe-
l i , alie cui radici efee i l cerumen, che s'in-
calappia in quefti peli , per meglio rompe-
re T impeto deli ' aria eflerna , ed i m p e d i r é 
che troppo repentinamente non entr i e col-
pifea la membrana tympani . , V e d i GE-
RUMEN. 

MEATUS cyflicus I un dutto bilario , della 
groflezza i n circa d 'una penna di oca, che 
i n d i í l anza di due pol l ic i in circa dalla vefei-
ca fellea, fi congiugne al meatus hepaticus; 
e quefti aífieme dal du£tus communis . V e d i 
BILE, DUTTO, CCYSTICUS. 
• MEATUS urinartus, o paflaggio urinario , 

nelle donne , é aífai corto ; foderato inter
namente d' una tenuiffima membrana ; ap-
preí ío cui v ' é una tún ica d' una foftanza 
blanca . Per quefta tún ica , da qualche la-
cuna ch ' é in eífa , paífano diverfi d u t t i , 
che t raí por ta no una materia l ímpida g l u t i -
nofa , la quale ferve ad inungere i ' e ñ r e m i -
ta dell ' uretra. — V e d i T a v . Anat . (Splanch.') 
fig. 9. l i t . r. fig. 11. l i t . k . Ved i anco U R I 
NARIO. 

M E C G A N Í C A , MECHA NICA , M H X A -
N I K H , una feienza m a t e m á t i c a m i l l a , che 
coní idera i l moto e le potenze movent i , 
la loro natura e leggi , cogü cffecti nelle 
macchine, & c . Vedi MOTO , e POTENZA . 

Quella parte della Meccanica che confide-
ra i l moto de' corpi provegnente dalla gra
v i t a , é da alcuni chiamata Statica . V e d i 
GRAVITA1 , STATICA , RESISTENZA , & c . 
A di i t inzione da quella parte che coní idera 
le potenze Meccaniche , e la loro applica-
z i o n e , propriarnente detta M e r c ^ z i m . V e d i 
MECCANICHE P o í f f » ^ , MACCHINA, INGE-
GNO, FREGAMENTO, EQUILIBRIO , & c . 

MECCANICO , c¡b che íi riferifee alia 
Meccanica , od é regolato dalla natura e 
dalle leggi del moto . Ved i MECCANICA , 
e MOTO . 

N e l qual fenfo d i c i a m o , potenze mecca
niche , proprieta o affezioni meccaniche , 
p r inc ip j 'meccan ic i , r az ioc in io , cognizione,-
m e c c a n í c a , & c . 

MECCANICHE Affez ioni , fono quelle pro
prieta nella materia , che r i í u l t ano dalla 
fuá figura, mole , e moto . Vedi AFFEZIO-
N E , e CORPO, 

MEC-
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MECCANICIIE C^ / Í? fono le caufe. fondate 

fopra tali affezioni. V e d i CAUSA . 
MECCANICHE Soluzioni fono fpiegazioni 

delle cofe,, permezzo de 'pr incipj meccanici i 
^ e d i So LUZ i ONE . 

MECCANICA FHofofia, é r i í l e f fa che l a l -
t ramente detta Filofofia corpufculare ; c ioé 
quella che fpiega i fenomenl della natura , 
c le operazioni delle cofe: corporee, co'prin-
cip;, della meccanica ^ cioé col m o t o , con la 
g r a v i t a , con' la figura , la d i ípo í iz ione , la 
grandezza,, o picciolezza delle par t í che com-
pongono i corpi natural i . , V e d i CORPUSCU-
XO , C O R P U S C U L A R E , A TOMO , PARTICEL-
XA , ATTRAZIOKE, GRAVITA1 5 &C.. 

MECCANIGHE Poíe^st? ,, dinotano le fei 
macchine f e m p l i c i a l i e qual i tu t te T a l t r e , 
per comple í íe che f í e n o , T i poffon-ridurre y 
€ deli' aggregato delle quali fono t u t t r com-
pofte Vedi,POTENZA e MAGCHINA .. 

Le potenze mtc&amche ,, fono la bilancia , 
l a leva , la ruota , la carrucola , i l cu
neo , e la vice ; vedi ciafcuna al fuo 
l ü o g o o, 

Elleno fi po í lono tmtavo l t a r idür re tutte an
che ad una fola , cioé alia Z e D í Z -

I I p r inc ip io da cu i d ipendonoj e r i í le f -
fo i n t u t t e , e íi p u 5 concepire daquel che 
í c g u e 

I I momen tum , F Ímpe tus , o la quant i ta 
d i moto d' un corpo 5, é i l f a d u m della fuá 
•velocid , (. ovvero dello fpazio percorfo in 
u n dato terapo ) mol t ip l ica ta nella fuá mafi-
ía^. D i qua fegue , che due corpi ineguali 
averanno cguali raomenti , fe le linee che 
defcrivono fono in= una reGiproca ragione 
«delle loro maí íe . — Cos í fe due c o r p i , at-
t-accati. a l l ' e í l r e m i t a d i d' una bilancia , o d' 
xina leva , fono in ragione reciproca delle 
l o ro diftanze dal punto fiíTo;, quando fi mo
j o n o , le linee che defcrivono í a r a n n o i n ra
gione reciproca delle loro maífe 

£ . £ r . . Se i l corpo A ( T a v . Meccanica- ) 
j i g . 6. é t r ip lo de! corpo B , e ciafcuno d'eííl 
ia? cosí fiííato a ü e eftremitadi d' una leva 
A B ,, i l cui fulcrum o punto fiífe é C che 
la diflanza di B C fia tr ipla della dittanza 
C A ; la leva non pub eífere incl inata al l ' 
una o a l l ' al'tra parte che lo fpazio B E , 
pe rcor ío da! corpo minore , non fia t r ip lo del
lo fpazio A D ,. percorfo dal g r a n d e C o s í che 
i ; loro m o t i o moment i Iaranno eguaü , e i 
á u e corp i in ea^uilibrio - Ved i MOTO- . 
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D i qua la nobile sfida d' Archimede da~ 

tis v i r ibu í datum corpus m o v e r é ; imperocché : 
í iccome ladiftanza C B pub eíTere accrefeiu-
ta infinitamente-, la potenza od 11 momento' 
d i A pub eífere inf ini tamente accrefeiuto . — 
D i maniera che ií t u t to della Meccanica fi r i 
el ucc al leguen te problema. 

Dato un corpo , come A , con la fuavelocitU 
C , e dato puré qualfivoglia altro corpo , co
me B ; trovare la velocka neceffaria per fare 
i l momento , o la quantita d i moto i n B 5 
eguale a l momento d i A , /'/ corpo dato . — 
O r , poiché i l momento d 'un corpo é egua-
le al rettangolo fotto la ve loc i ta , e la quan
t i t a di rpateria ; come B : A : : C : ad un quar-
to t e rmine , che fara C , la ceí'erita propria1 
di B , per fare i l fuo momento eguale a quel-
10 di A . I I perché in ogni macchina od i n -
gegno , fe la velocita della potenza facciafi 
alia velocita del p e í a , reciprocamente come 
11 pefo é alia potenza : una tal potenza fempre 
fofierra, . o fe ogni poco fia.la potenza accre-
fciuta , m o v e r á i l pefo . 

Sia r per efempiov A B una leva , i l cui 
fulcrum é i n C r e fia moífa nella pofizione' 
a C b ' . — Q p i j la velocita d' un punto nel
la l eva , é come la dillanza dal centro . I m -
perocché deferí va i l punto A V arco K a ^ 
ed i l punto B 1' arco B b ; allor queffL archi 
faranno g l i fpazj deferi t t i dai due m o t i 
raa: po iché i m o t i fono ambedue fat t i nef 
medefimo tempo , g l i fpazj faranno come 
le veloci ta . M a é chiaro , che g l i archi 
A * , , e B b faranno F u ñ o a l l ' a l t r o , come i 
loro raggí A C ed: A B V perché i fet tori 
A C ^ , e B C b \ fono fimili V laonde le ve-
loc i tad í de 'punt i A r e B fono, come le l o r a 
d i ñ a n z e dal centro C . 

Ora , , fe alcune potenze fienoapplicatealF' 
efi re mitad i della leva , A e B , affine di le
vare le fue braccia su e giü ; la. loro forza-
fara efpoña dalle perpendicolar í S ^ , e ¿ N ^ 
che eltendo come- h feni re t t r de' p r i m i ar
c h i , b B e ^ A , faranno V un al l ' altro co
me i- raggí- A , C e G B ; i l perché 1c veloci-
tadk delle potenze , fono altresi come le lo
ro di í lanze. dal 'centro . E poiché i l momen
to- d' un corpo é come i l fuo pefo ,. o la for--
za gravitante ,. e la fuá velocita congiunta-
mente ; fe differenti potenze , o pefi fien' 
a p p ü c a t i alia; leva , i loro moment i í a r a n 
no fempre come í pefi e le difianze dal cerr^ 
tro congiuntamente .. — Laonde , fe ñii£l' 
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í h ñ a leva , m f i applichino due potenze b 
pefi reciprocamente proporzionali alie loro 
diftanze <lal centro , i loro moment i faran-
no eguali ; e fe agiranno contrariamente , 
come nel cafo d'una ííaciera 3 la . eva^ r e l e 
í a i n pofizione orizontale, o la bilancia fara 
i n equ i l ib r io . - E cosí é facile concepire co
me i l pefo £ una l ibbra íi poíia far equibi lan-

ciarne m i l l e , & c . 
Qu ind i pur fi fa mani te l ío , che la ío rza 

della potenza non é del t u t í o accrefciuta per 
mezzo degli ingegni ; folamente la veloci-
ta del pefo nell ' alzare o nel tirare , é cosí 
d iminiuta dalP applicazion dell ' if trumento , 
che i l momento del pefo non é maggiore 
che la forza della potenza. — C o s í , a ca-
gion d'efempio , fe una forza pub levare un 
pefo d' una libbra con una data velocita , é 
impoffibile per via di qualunque ingegno far 
s i , che la mede í ima potenza levi due libbre 
é i pefo, colla velocitade ifteíía : M a per via 
d i un ingegno fi pub fare ch'ella levi due 
libbre di pefo , con mezza la velocita ; 
o IOOOO v o l t e i l p e f o con f — r s della p r i 
ma ve loc i t a . V e d i PERPETUO M o t o . 

MECCANICO , s1 applica par iment i ad una 
fpezie d i raziocinio ̂  che da quefti u l t i m i tem-
p i ha acquiftato gran piede e nella Fifica e 
nella M e d i c i n a ; dencminato c o s í , perché é 
conforme a quel che fuol farfi ne l l ' invenzio-
ne , n e l l a v o r i o , e nella fpiegazionedelle pro-
prieta ed opcrazioni delle macchine . V e d i 
FÍSICA, e MEDICINA. 

Q u e ñ a maniera di penfare ed argomenta-
r e , vuo l far vedere i i Dot to r Q u i n c y , eífere 
i l r ifultato d 'uno fludio ragionevole egiufto 
delle facoltadi della mente umana , e delle 
í l rade , per le q u a ü fole ella fi rende idónea 
ad acquiftar not iz ia degli EíTeri materiali : 
I m p e r o c c h é confiderando un corpo animale 
eome una compofizione della íleíTa mater ia , 
da cui t u t t i g i i a l t r i corpi fon formati , ed 
avere tut te quelle proprieta , che intereífa-
ITO lo fludio e la follecitudine d i un Fifico , 
fol per v i r t u della fuá peculiare formazione 
e conftruttura ; cib naturalmente guida un 
^omo a confiderare le diverfe par t í , giufta 
Je loro figure, la lor conteflura, ed ufo , o 
come r u ó t e , o come carrucole, o comecu-
nei > leve , v i t i , corde , cana l i , cifierne , 
colatoj e í i m i l i ; e , per P intero corfo d i 
ta i ncerche, atener la mente ben applicata a 
guatar le figure , le magratudini , e le po-

T&m, V . 

lenzc 'meccahiche d i ogni parte , od ordís 
g n o ; appunto nella flefía maniera , che ufa-
íi nell ' indagare e ñud ia re i mot i e le pro-
pi te tadi di qualfivoglia macchina . Per lo 
qual fine trovafi bene fpeífo uti le e c ó m o d o 
i l difegnare, o dipingere i n d i a g r a m m i , mié 
toque l lo che cade fotto la confiderazione, fle
c ó m e é f o l i t o farfi nelle comuni d i m o ñ r a z i o n i 
Geometr iche . 

L a cognizione ottenuta procedendo a quefc 
fia maniera , é c h i a m a t a cogmzioncmeccanica; 
V e d i COGNIZIONE. 

MECCANICO é termine ufato par iment i 
nelle matematiche , per fígnificare una co-
firuzione od una prova di qualche proble
ma , non fatta in maniera aecurata e Geo* 
m é t r i c a , ma gro í fo lanaraen te , e fenza ar
te , o per mezzo e col l ' ajuto degl' inf t ru-
men t i ; come fon la maggior parte de'pro* 
b l e m i , concernenti la duplicatura del cubo , 
e la quadratura^del c i r co lo . Ved iCoNSTRU-
ZIONE , QU ADR ATURA , DuPLICAZIONE , 
DlMOSTR AZIONE , 6 LlNEE . 

MECCANICHE • A n i . V e d i V A r t i c o l o 
A R T I . 

MECCANICA C u r v a , un termine adopra-
to da Des Car tes , per una curva , che non 
pub eífere definita con alcuna equazione af* 
gebraica . •— Per lo che el l ' é eontradiftinta 
dalle curve algebraiche o geometriche . V e d i 
ALGEBRAICO, eGEOMÉTRICO. 

11 Sig*. Le ibn i tz ed alcuni a l t r i in luogo 
d i curve meccaniche , le chiaraano curve 
tranfcendentali , e d i í í en tono dal Cartefio , 
nell 'efciuderle dalla g e o m e t r í a : Leibni tz ha 
anche trovata una nuova fpezie di equazio^-
n i tranfcendentali , per mezzo delle qual í 
queíxe curve fono definiré : Fi leno fono d i 
una natura indefinita , c ioé non c o n t i n ú a -
no coftantemente le fleífe in t u t t i i p u n í i 
della curva ; in oppofizione alie curve al
gebraiche, che ' l fanno . V e d i TRANSCEN-
DENTALE . 

MECCANISMO del Barómetro . V e d i BA
RÓMETRO . 

MECCANISMO del micro/copio dopp'to & c . 
V e d i MICROSCOPIO . 

M E C H O A C A N A , chia tmta anco j a l a p p á 
bianca ) rabárbaro hianco, e jcammonea Ame ' 
ruana ; é una radice m e d i c í n a l e , che pren
de i l fuo nome da una Provincia della N u o « 
vaSpagna , da donde ella é portata. 

L a Mechoacana fu nota ed ufata come ua 
O o pur-
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purgat ivo avanti la Jalappa, a b b e n c h é que í l ' 
u l t i m a íia di p re í en te i n ufo piu genéra le , 
come fcopertafí p iu eííicace . P u r é la M e -
chacana é piu dolce e piu gentile e lene , 
che 1'altra , e per tai cagioui preferibile . 
.Vedi JALAPPA . 

L a ftde della fuá azione é principalmen
te nelle parti e ñ r e m e , per la qual. cagione 
e l l ' é riputata affai buena n e ' d o l o r i a r t r i t i -
c i . EU'ha i l vantaggio d i non aver bifogno 
d i preparazione o di c o r r e t t i v o i e di purga
re nella fuá propria f o ü a n z a , tal quale ella 
nafce. 

M . Boulduc ba t rovato , avendone fatta 
l ' a n a l i f i , che la Meckoacana contiene dodi-
c i volte p iu di fale che di ref ina; ma né i l 
í a l i n o , né i l refinofo ertratto purgano cosí 
liberamente come la foftanza, anche febben 
f i prenda i n dofi piíi g r a n d i ; e né men pur
gano cosí lenemente . 

Ne l la fcelta della Mechoacana > fi preferi-
í c a n o que'pezzi , che fono i p iu brunett i 
n e l di den t ro , e la eui foñanza é la p i u c o m -
patta , e piíi un i t a . 

M E C O N I U M * , M H K Ü N I O N , nella 
Farmacia , é i l fugo del papavero , cáva
t e per cfpreffione , e feccato . V e d i PA
PAYERO. 

• L a parola viene dal Greco i w . a v , pa
pavero . 

I I w m w V í w differifee da l l ' op ium , i n quan-
t o che quefto ñ i l l a fuor fpontaneamente do-
po un ' incifione fatta nelle tefte de' papave-
r i j laddove i l meconium viene eftratto con 
•violenza e dalle t e ü e , e dalle foglie , ed 
anche dalia planta in te ra , fchiacciata i n un ' 
« premuta . V e d i OPIO. 

MECONIUM é anco un eferemento grof-
fo ñ e r o , raccolto n e g l ' i n t e í l i n i d 'una crea-
tura nel tempo della gmazione . 

N e l colore e nella confírtenza rafTomiglia 
alia polpa della Caffia . T r o v a f i anco raf-
fomigl iante al meconium od al fugo di pa
pavero , donde egli ha i l fuonome . 

M E D A G L I A * , MEDALIA, una piccio-
Ja figura, od un pezzo di me ta l lo , in for
m a di un c o n i o , de íHna to a confervare al
ia poflerita i l . r i t r a t t o d i qualche grand' no
m o , o la memoria d i qualche fatto i i -
l u f l r e . 

• Scaligero d i r i v a la parola daW Arábico 
Metha l i a , un conio , su cui e imprejfa 
la figura d una tefia umana . Menagio 

M E D 
e Vojfio la dirivano p i ü toflo da M e t a l -
l u m . DuCange cfferva, che Fobolusera 
anticamente chiamato , Medal ia , qua í i 
medietas n u m m i . 

Le p a r t i d ' una MEDAGLIA , fono i á u c 
l a t i , o le due facce; una del lequal i é p u i a -
mata la faccia , la tefta , o ' l dri t to yCÍ1 al
tra i l riverfo , o rovefeio . V e d i R O V E -
S C I o . 

D a ciafeuna parte v ' é 1' área o i l cam
po , che fa i l mezzo della Medaglia ; i l 
c o n t o r n o , od i l marg ine ; e l ' e x e r g u m , che 
é nel d i fot to del fondo i n cui fono le fi
gure rapprefentate . V e d i EXERGUM . Sur 
ambedoje i l a t i d i ü i n g u o n í i i l tipo , e la 
i n í c r i z i o n e , o leggenda. I I typo o la d i v i -
fa é le figure rapprefentate; la leggenda é 
lo fer i t to , fpezialmente quello attorno del
la M e d a g l i a ; a b b e n c h é nelle Medaglie Gre-
che , 1' inferizione fia fpeílo nell ' á rea , 
Quello che t rov iam nel l ' exergum , non é 
fovente altro che alcune lettere i n i z i a l i , 
della fignificazion delle quali fiamoairofcu-
ro ; abbenché , qualche vol ta , contengano 
epoche, o voci che fi po í íono riputare per 
un' inferizione . V e d i LEGGENDA . 

A l c u n i A u t o r i s1 immaginano , che le 
Medaglie antiche foííero adoprate per m o -
neta . M . Patin ha un capitolo , d i ret to a 
provare , che tu t te avean un prezzo fifso 
regolare ne' pagament i ; non eccettuandone 
neppur i Medag l ion i . I I P. Joubert é dell ' 
ifteífo parere . A l t r i , al contrario , foften-
gono , che noi non abbiam v e r é é r e a l i m o -
nete degli a n t i c h i ; e che le medaglie chec i 
refiano, non ebbermai corfo comemone te . 
T r a quefti due ef t remi , v ' é una fentenza d i 
mezzo , la qual appare di gran lunga piü ra-
gionevole, che o i una o 1'altra delle due . 
Ved i MONETA . 

Le Medaglie fi d iv idono in antiche , c 
moderne. 

Le MEDAGLIE Antiche fono o dell 'al ta , 
o della baíía ant ichi ta . — La prima claf-
fe confia d i quelle che furono battute avan-
t i i l fine del terzo S e c ó l o . L ' u l t ima , d i 
quelle che furono battute tra i Secoli terzo 
e nono*. 

L e MEDAGLIE Moderne fono le battu
te i n quefii u l t i m i trecent' anni . V e d i 
CONIO. 

T r a le Medaglie antiche alcune fono Gre-
che , altre Romane . — Le Medaglie Grc-

che 
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d i e fono le p lü antiche. Quel popólo bat-
t é Medaglie i n t u t d i tre metalh con arte 
Si rquifita , che non v i poterono mai i Roraam 
oiua;nere Le Medaglie Greche hanno un 
difegno, un'accuratezza, una forza , e una 
dilicatezza , che e íp r ime fino i mufcoh e 
le vene ; e deefi conícíTare , che c ió va i n 
finitamente al di 1^ di quanto mai fepperfa-
re i Ro tnan i . . . . 

V i fon pur delle Medaglie Ebraiche , 
Puniche , Gotiche , ed Arabiche ; le quai 
fan nuove claffi nel i ' antiche e nelle rno-
derne. v ^ 

MEDAGLIE Confolari fono cosí det te , per' 
d i í l inguer le dalle Imper ia l i ; non gia , che 
fieno flate battute perordine d e ' C o n í o l i , ma 
perché ¡n que' tempi la Repubblica era go* 
vernata da' C o n f o l i . 

D i quefte, i l P. Joubert ne conta i n cir-
ca 50, o 60 d ' oro j 250 di ra me ; e p retío 
á mi l l e d ' a rgen to . — Golz io le ha defent-
te i n ordine C r o n o l ó g i c o , fecondo i Fa í i i 
Confulares. Ur f ino le ha difpoíle genea lóg i 
camente , fecondo i ' ordine delle Famiglie 
Romane . M . Patin ne ha raccolta una fe
r ie infera , col l ' i f te í ío ordine c h e U r í i n o ; e 
ne computa folo mi l le e t r e n t a í e t t e Confo-
l a r i , che fi n f e r i í cono a cenfettanta otto fa
mig l i e C o n f o l a r i . M . Va i l i an t , e M . M o -
rc l , p romi í e ro ciafeuno una nuova Edizio-
ne delle M ^ ^ / z V C o n f o l a r i ; M . Va i l i an t at-
tenne la íua parola, ed i l fuo l ibro f u í i a m -
pato avanti c h ' c i mor i íTe , i n j . V o l u m i i n 
F o l i o . 

Le M^¿rtg//!? Confolar i fono certamente le 
piíi antiche Medaglie de' Romani : e puré 
quelle di rame e d'argento non van piu in 
la de l fanno 484 di R o m a ; né quelle d1 oro 
van piu oltre dell ' anno 546 . Se ne ven
gan prodotte alcune di data pih vecchia , 
fono fpur ie . 

T r a le MEDAGLLE Imperial i , noi di í l in-
guiamo 1' alto Impero dal bajfo I m p e r o . L ' a l -
to Impero comincib fotto G i u l i o Cefare , 
e finí verfo 1' anno di Cri f to 2Ó0 : I I baí ío 
Impero comprende quafi 1200 anni , c ioé 
fino alia prefa d i C o t l a n t i n o p o l i . — I l co-
fíume tut tavol ta fi é d i contare tut te le 
Medaglie I m p e r i a l i , fin al tempo de' Paleo-
log i , tra T ant iche; ma perb non abbiamo 
Medaglie Imper ia l i d i bellezza coní iderabi -
l e ^ p m tardi che ' l tempo d1 Eraclio , i l qua-
k é m o r í o n d 641 . Dopo i l tempo di 
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Foca e d ' Eraclio , 1' I t a l i a diventb pred* 
de 'Barbari ; cosí che i M o n u m e n t i che c i 
refiano di que'due I m p e r a t o r i , finifeono la 
ferie delle Medaglie Imper ia l i . — A que-
fie s' aggiungono le Medaglie del baí ío I r a -
pero , e deg l ' Impera to r i Greci ; delle qua l i 
fi puo formare una fe r ie , venendo giu fin 
al tempo noftro , inferendovi le moderne. — 
M . Patin ha fatta un ' ampia raccolta del
le Medaglie Imper ia l i fin al tempo d i 
E rac l io . 

Le MEDAGLIE Gotiche fanno parte delle 
I m p e r i a l i : fono cosí chiamate , perché bat-
tute ne ' tempi d e ' G o t i , e nella declinazion 
dell ' Impero ; e fentono del l ' ignoranza c 
della barbarie del fecolo. 

Quanto alie MEDAGLIE Moderne , elleno 
fono quelle che furon battute i n Europa , 
dopo efiinta l 'ufurpazione de' G o t i ; e do
po che la Scoltura e T in t ag l io han comin-
ciato a r i f ior i re . — La pr ima fu quella 
del famofo Giovanni Hufs nel 1415 ; fe 
alcune pretendefi eífere pih antiche , fono 
fpur ie . — I r . Francia non ne fu ba t tu taa l -
cuna col!'effigie del R e , avanti i l R e g n o d i 
Car io V I I . 

L o i ludió delle Medaglie moderne é tan
to piíi u t i le , quanto che forarainiflran p i n 
lume delle antiche , e moftrano i tempi e 
le confeguenze degli eventi piu precifamen-
te ; laddove le I n f c m i o n i delle Medaglis 
an t iche , fono b r e v i , e fempl ic i , egeneral
mente fenza data . •— Agg iugn i a c i b , che 
le Medaglie antiche fono efiremamente fog-
gette e facili a contrafarfi , a cagion del l ' 
ecceffivo lor prezzo . M a nelle moderne n o n 
v ' é quefto pericolo di gabbarfi , o almeno 
é moho m i n o r e . 

N o n v i fono veré Medaglie Ebraiche ; 
quelle che vediamo delle tefte di M o s é , c 
d i G r i l l o , fono fparie e moderne. Abb ia rn 
alcuni pochi Shekelini di rame , e d' ar
gen to , con leggende Ebree oSamaritane ; 
ma n iun d ' o r o ; abbenché fi faccia menzio-
ne d' uno nella Galleria del Re di Danimar-
ca . — I I P. Souciet ha una d i í í c r t az ione fo-
pra le medaglie Ebree comunemente chia
mate Medaglie Samaritane, dove egli d i f t in -
gue aecuratamente le genuine dalle fpurie , 
e m o ñ r a , ch' elleno fono veri con; Ebraici 
bat tu t i dagli E b r e i , ma ful modcllo degli an t i -
c h i ; e ch'erano correnti avanti la ca t t iv i t a 
Babbiionefe. Ved i SAMARITANO. 

O o 2 ME« 
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MEDAGLIE Stngólán , nel feníí> popoTare 

fono quelle che noñ t r o v a n ü neüe Gallerie 
de ' cu r io f i t e s1 incontrano folamente a ca
f o ; ma nt\ fe rifo i l piü rigorofo fon quel
l e , delle q-Jali non^vs n ' é ef iüente piü che 
tina fpezie , — L 'Othone m gran rame 
é una Medaglia fingolare . Quando M e -
á a g l t a eccede i l valore di- dieci o d o d k i dop-
p i e , ella vale quel che mai vuol i l proprie-
í a r i o . I I . Pefcenn-ius N i g e r , ed i l Pertinax , 
fono rariíTime fra tu t te le medaglie . 11 D i -
dius Julia ñus. appena trovan IR lüogo al cu
no , [e non fe i n rame grande . Capteron , 
F i a m i n g o , ed ftievoi a b r í ¡ hanno faíti de' 
m u l i n i , ô  delle mole a r t i f i l í a t e a bella po-
í la , per batiere Msdaglie che non v i furon 
m a i , come quelle di C ice rone , di V i r g i l i o , 
di F r i a m o & c . 

Grecíc MEDAGLÍE fono quelle che hanna 
o le ttm degl' Impsradori Greci , o l e i n f c r i -
z ion i Greche. 

Fal/e a S.pttrie MEDAGLIE , fono le cor>-
trafatte , e meífe íuori per ant iche, quando 
tiol fono. 

M u t í l a t e MFD.AGLIE , fono quelle che 
non lona intere , o fono g u a ñ e e da-
formatr . 

Redhitegrate MED-AGLIE ^ fono quelle nel-
ie quali t roviamo is le t íe re Rej i . le quai 
m o í h a n o che fono- í late r imel íe e r i l lora te 
dagi' Impc rado r i . ^ 

Immmfe oTuffate MEDAGLIE, fon le bat-
ír. te di puro rame, e pofeia inargentate. •— 
Q u e í t ' é un ' invenz ione , alia quaie fpeflb r i -
corrono i Guriof i affine ¿ í retader complete 
le loro ferie d' argento k 

Ccp£rt£ o Intonacats MEDAOLIE , fono 
quelle che hanno fokanto una foglia fo t t i -
le d ' a r g é n t o : fopra i l rame , ma che fono 
con tanto a r t i fb io b a í t u t e , che la frode 
non apparifee ?. ie non fi tagliano : quefte, fo^ 
no le meo fofpettate. 

Intaccate.. a Jlddsntellate MEDAGLIE r fo
no quelle g l i o r l i delle quali fono í a g ü a t i , 
o intaccati come denti che é un fegno di 
puri ta e d ' a n t i c h i í a a Hra le Goafolari ve ne 
fon molte , ma dopo A u g n í l o non ne abbiamo 
ticuna, di queí ia ía t ta í V e ne fono perb diver
le , fra quelle de'Re di Siria... 

MEDAGLIE contramárcate fono quelle che 
hanno delle marche o de' fegni tagl ia t i o 
dalla-parte della tefta , o nel rovefeio : — 
Quelle contramarche fervono a di. no tare i l 
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c a m b í a m e n t o del loro valore ; c q u e i í a 
fpezie é mol to cércala dai curi-ofi . V i fo
no puré 

MEDAGLIE Glttate , le quali non fon 
battute , ma gittate i a una forma ; e v i 
fon delle 

MEDAGLIE fenza Rovefeio.. Ved i T a r t i -
colo ROVESGIO . \ 

Si fon battute Medaglie in tre fpezie d i 
m l t a l i i , ebe fan tre ferie diveffe ne' gabi-
net t i d e ' c u r i o í i . Quella d' oro é la men nu-
merofa , come quella che non c o n ü a di p i i i 
d' un migl ia io , o di 2200 delle Imper ia l i ^ 
quella d' argento pub c o n t e n e r é circa 3000 
Impe r i a l i ; e quella di bronzo o d i rame 5: 
dells tre diverfe grandezze, cioé delle gran-
d i , delle mezzane t e delle piceiole con-
ñ a di fei o f e t t e m ü a , tutte Imper ia l i ' . V e d i 
SERIE 

N o n é o i l me tallo , o la grandezza- r. 
che ía \XÍ\&Medaglia d i prezzo; ma la rar i ía 
della í e í i a , o del rovefeio , o della leggeiv 
da . — Alcune Medaglie íono t i i v i a l i i a 
oro , che par fono ra r i l í lme in rame ^ ed 
altre rariffime in argento ,, che in rame e 
in oro fono alfai c o m u n i . I I rovefeio é alie 
vo l í e o rd ina r i o , dove la tefta é fingolare ; ed-
alcune tefte fon t r i v i a l ! e comuni j , ma rar i íE-
mo i l rovefeio. 

V i fon pur á t l h Medaglie mol to rare i w 
alcune fe r ie , e pur o r d i n a r i l ü m e in altre : 
A cagion d' efempio , non un' An to r 
nía nella ferie del rame. grande , ed i l ra
me mezzano dee fupplire in luogo fuo . 
L ' O í h o n e é rariff imo ta tu t te le ferie di ra
me , e pur nelle ferie d'argento non é pun
to ra ro . G Ü O t b o m , di rame grande, fono* 
tenuti ad un prezao immenfo v e quelli del 
rame mezzano-a 40, o 50 doppie-. Ed. i 
Gordian i Af r i c . fono valuta t i quafi egual-
mente . Le Medaglie f ingolar i . fono í enza : 
prezzo. 

M . , V a i l l a n t ha raecolte tutte le Meda* 
glis battute dalle Colonie Romane ; i l P... 
Harduino quelle deüs C k t a Greche e L a t i 
ne . I I P. Nor i s quelle della Siria . — Mo. 
M o r e l ha intraprefa un ' if tona Unlverfale 
delle Medaglie r e promeífo degli l a t a g l i di 
25 mi la . Ei le ordina fotto quat t ro claífi : 
La pr ima contiene le Medaglie- de' Re 
delle G i t t a e de'popoli che non hanno 
né i l nome né 1' immagme d' I r ape ra ío rL 
K o m a n i . La feconda contiene le- Mfdag¡m 
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C o n f o l a r l ; la terza le Medaglle I m p c n a Ü ; 
e !a quarta 1' Ebree, le Pumche , e Parti-
che , k Francefi , le Spagnuole , ie^ G o t i 
che , e le Arabiche Ei comincia dal-

5 vien giu con eflfe fino ad 
le Lat ine , in ordine 

le Imper ia l ! 
Erac l io . — El m e t í 
avant i le Greche . 

A d . Occo , Medico T e d e í c o , ed iJ C o n t é 
Mezzabarba fi Tono í ludia t i d i ordinare le 
Medaglie con filo c ronológico ^ ma la cofa é 
impraticabile . I m p e r o c c h é in raolte delle 
Medaglie Imper ia l i non v i é fegno o del 
C o n í b i a t o , o dell ' anno del regno ; e dopo 
Gal i i eno , v i fon poche Medaglie Imper ia l i 
Romane che port ino le menome vefbgia di 
C r o n o l o g í a . 

I piu celebri Medng l i f í i , od A u t o r i fopra 
1c Medaglie , fono , A n t o n i o Auguf l ino , 
W o l f . L a z i o , Ful . Urf ino , dotto an t iquar io , 
Enea V i c o , Huberto G o l t z i o , famofo I n c i -
íbre , Oifei io , Seguin , Occo , Tr i f tano , 
Sirraondo , Y a i l l a n t , Pa t ín , Nor i s , Spa
ne mió , Harduino , M o r e l , Joubert, Mezza-
barba , Begero , & c . Q u á n t o alia maniera 
del batter \ t Medaglie ^ V e d i 1 'Art icolo BAX
TER Moneta . 

Academia ¿Í/MEDAOLIE. V e d i 1 'Articolo 
ACADEMIA . 

R i f a cimento c? una MEDAGLIA . V e d i 1'Ar
t icolo RIFARE . 

Rejiituzione delle MEDAGLIE . V e d i 1'Arti
co! o RESTITUZIONE . 

MEDAGLIE Votive . Ved i f Ar t i co lo VO
TIVO . 

M E D A G L I O N E * , una Medagl ia á'i grof-
fezza ftraordinaria . V e d i MEDAGLIE . 

* L a parda e I ta l iana ^ originalmente for-
mata da M e tal! ion es , nome , con cu i 
quefts medaglie vengono frecuentemente 
chiamate negli Ontichi Scrittori L a t i n i . 

1 Medaglioni fono ordinaiiamente una fpe-
2Íe d i Medaglie che i Pr incipi ufano di rega
lare , in fegno d 'onore e di flima j per la, 
qual ragione i Roraani le chiamavano M / / -
filia. 

I Medaglioni non furono monete corren-
íi , come probabilmente lo furono le Me
daglie . Furono bat tut i puramente per fer-
vire di monument i pubbl ic i , o per farne 
d o n a t i v i . 

. ^ o n fe ne pub fare al cu na ferie, ezian-
á io fe fi accozzino promifeuamente e me-
u l l i e ^raad^zze; I m i g ü o r i Gabine t t i uoa 
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nc contengono piü di quat tro oc inquece iv 
to i abbenché M o r e l ci prometta figure di píii 
d i mi l le Medagl ioni . 

G l i A u t o r i yariano circa i l tempo i n cui 
pr ima fi comincib a batterl i : A l c u n i A n -
tiquarj vogliono che cib fia flato fotto l ' I m -
pero d i Teodofio : ma s' ingannano certa-
mente j impe rocché ne furono bat tu t i alcu
ni anche nel piü alto I m p e r o : t e f t imon io , 
un N e r o n e , un T r a j a n o , ed un Alcf landro 
Severo, che tu t tavia efiílono . — I Medaglioni 
d' oro fono afíai rar i , come anco quel l i d t 
rarae grande. 

I Medaglioni fi d i ñ i n g u o n o dalle Medagl ie , 
per lo v o l u m e , cioé per la groíTezza , e per 
i l g i ro : egualmente che perla grandezza e pe í 
r i l ievo della t e f ia . 

M E D I A , o MEDÍALE Al l igaz ione . V e d i 
ALLIGAZIOXME . 

M E D I A N A , i l nome d 'una V e n a , o 
d' un piccolo vafe , che fi fa per T unionc 
della cefálica e della bafi l ica, nella plegatu
ra del g o m i t o . 

N o n é ella una vena particolare, od una 
terza vena del braccio , come alcuni A u t o 
r i penfano ; ma meramente un ramo della 
bafi l ica; che correndo nel l ' in ter ior parte dei 
g o m i t o , íi unifee colla cefálica , e forma una 
vena comune , appellata M e d i a , o Mediana 3 
e dagli A r a b i , la Vena ñ e r a , — V e d i T a v , 
Ana t . ( Angeiol. ) fig. 6. l i t . p . 

MEDIAN A Linea , una linea che corre g i i i 
per i l mezzo della lingua , e che la divide 
in due parti eguali ; benché non cosí effi-
cacemente, che i vafi fanguígni d 'una ban
da non comunichi.no con quell i delTaltra . V e 
di LINGUA . 

Columna MEDÍAN.-E , in V i t r u v i o , fono 
le c o i o n n é , nel mezzo di un pór t ico j la cut 
intercolumnazione debbe eflere piü grande 
che quelle delle colonne angolari . V e d i 
COLONNE. 

M E D I A S T I N A , i l nome di una vena 
del med ia í l i num . Vedi VENA , e MEDIA-
STINUM . 

M E D I A S T I N U M , n e l l * A n a t o m í a , una 
doppia membrana , fo rmaía da una duplica-
tura della pleura > e che ferve a d ív idere 
i l torace , ed i polmoni m due part i ; e 
per íoí lencre le vifeere , e impedi ré che noit 
eagg íano da un lato del torace a i r a k r o . Ved i 
TORACE, & c . 

Ella procede dallo í i e r n u m , e paffand® 

a. d i -
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a d i r i t tura g iu per i l mez io del torace al
ie vertebre , divide la íua cavita in due . 
Contiene i l cuore tra le fue due lamelle , 
e appreí la un paí íaggio alia vena cava, a l l ' 
efofago , ed ai nervi ü o m a c h i c i . Le membra-
r e del mediajimum fono piu fine e piu tenui 
che la pleura , ed hanno un poco di graf
i o . Riceve rami di vene e d i nervi dalla 
m a m m i l l a r e , e dalla diaphragmatica, par t i -
colarmente una chiamata mediajiina ; i fuoi 
ne rv i vengono dall i flomachici; ella hapa-
l i m e n t i de 'vafi l in fa t ic i , che mettono nel 
du t to thoracico . 

I I meáiafi inum divide i l torace long i tud i 
nalmente i n due part i j acc iocché un lobo 
de' polmoni faceia i l fuo ufizio , fe V altro 
¿ impedito dal fado per una piaga, o feri-
t a fuír altra parte . Qualche volta v1 é una 
mater ia cont tnuta tra le membrane , imme-
diatamentc í o t t o lo fternum , che pub cau-
fare quaiche foracchiatura in quefto iuogo . 

MEDIA STINUM cerebri, 1' i íl cíTo che f s p t i m 
transverfum. Ved i SEPTUM, & c . 

M E D I O , MEDIATO , o INTERMEDIO , u n 
termine relat ivo a due e f l r e m i , che s 'appli-
ca ad un terzo , ch' é nel mezzo tra effi . 
V c d i M E z z o , e MÉDIUM. 

L a íoí tanza é un genus , rifpetto a l l ' uo-
m o ; ma tra l i due v i í ono dei genera inter
med ia , conie corpo ed aniraale. 

M E D I A T O s'oppone a Immediato . Cos í 
quando diciamo che D i o e V uomo concor-
fono alia produzione d tH'uorao ; D i o é la 
caufa mediata) 1'uomo V immediata . •— K 
una queí l ion popolare nella T e o l o g í a , fe lo 
Spi r i to Santo converta un peceatore media
tamente , o immediatamente ? V e d i IMMEDI A-
TO, ed INTERMEDIO. 

M E D I I , o mediati m o d i . V e d i T artico-
l o MODI . 

M E D I C A M E N T O . Ved i MEDICINE , 
c RIMEDIO . -

M E D I C A M E N T O S O S L a p i s . Ved i LA-
PIS . 

M E D I C I N A 9 T arte di fanare. V e d i SA
NARE. — La Medicina popolarmente chia
mata dagl ' Ing le f i Phyjic , confiíle fecondo 
Boeihaave nella cognizione d i quelle cofe , 
per l 'applicazion delle quaí i o fi conferva fa-
na la v i t a , o quando é fconcertata, di nuo-
vo fi re-ftituifce alia fuá pr i í l ina fani ta . V e 
di SANITA', e MALATTIA. 

Galeno definifce la Medicina ̂  Farte di con-

M E D 
fervare la falute prefente , e d i r i m e t í e r l a , 
quando ella non v ' é : Ippocrate , T addizio-
ne di quel che manca , e la í o t t r az ione d i 
quel che ridonda o foverchia : Herophi lo , 
la cognizione delle cofe buone 9 delle indif-
ferenti , e delle cattive , i n riguardo alia 
Sani ta . 

Medicina debo eífere ftata a un dipref-
fo coeva al mondo . Le ingiurie e le viciíTi-
tudin i dell ' aria , la natura e le qualitadi de' ' 
c i b i , la violenza de 'corpi ef term, le azioni 
della v i t a , e finalmente , la íabbrica della 
compage urna na , debbono aver re fe le ma-
latt ie quafi cosí vecchie come 1' uman genere : 
E la prefenza di un morbo , portando feco 
una fenfázipne dolorofa, o per avventura la 
perdita d e l l ' u í o di un m e m b r o , per un i m -
pu l ío meccanico neceífar io , si ne*bruti co
mer negl i u o m i n i , fpigne e sforza i 'ammala-
to a cercare ajuto e medic ina , e ad applica-
re rimedj , o per via della mera fperienza , 
o p e r i n í i i n t o , ed appetito í pon taneo . — D i 
qu l é nata Tarte átWa. Medicina ^ che in que-
í to í e n í o , é ftata fempre, e da per tu t to ira 
i l Genere U m a n o . 

Le antiche Storie e favole ei d i cono , che 
poco tempo dopo i l d i l u v i o , ell 'era cosí bera 
colt ivata dagli A í f i r j , d a ' B a b i l o n e í l , da'Cal-
d é i , e d a ' M a g i , che eran capaci di r imove-
re i mal i p r e í e n t i , e di o w i a r e ai f u t u r i . — 
D i la é paífata ne l l 'Eg i t t o , nella Lib ia C i -
renaica , e in Crotona j e di qua nella Gre
c i a , dove fiorl , principalmente n e l l ' I f o l e d i 
G n i d o , d i Rodi , di Coo , e in Ep idauro , 

I prirai fondamenti del l 'ar te furon g i t t a t i 
a cafo, o per un in í l in to naturale , e per non 
p rev i l l i eventi : Crebbero e fi migl iorarono 
tai fondamenti con la ricordanaa della r i u -
feita delle prime fperienze^ con lofcr ivere 
e regi í l rare le malat t ie , i lor nraedi, e gl i even
t i , fopra colonne , fopra p i t tu re , e fopra le m u 
ra de' loro t e m p j ; con efporre gl i a m m a k t i nel-
le piazze pubbliche e falle flrade, acc iocché 
quei che p a í f a v a n o , s ' informaí í 'e ro del mor
bo , v i í l ud i a í f e ro , fuggeriffero un r i m e d i o , 
fe ne conofeeano a lcuno: e f inalmente , per 
analogia , o col raziocinio , mercé d' una 
comparazione delle cofe gia oífervate , con 
le cofe prefen t i , e le fu ture . 

L1 arte a lungo andaré ricevette un m o h o 
maggior grado di perfezione , colla deífina-
zione deVmediei, di alcuni per la cura di mor-
bi particolari e d ' a k r i per t u t l i i mal í í« 
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g e n é r a l e *, con un'accurata of lervazíone de í -
la malat t ia , e d e ' í u o i f w t o m i ; e con una 
efatta defcrizione del r imed io , e.del í u o u í o : 
dopo di che ella prefe fubito piedc fra i Sa-
ce rdo t i , ed alia fine fi riftrinfe a particolari 
í ? m ¡ g l i e , difcendendo, per mamera di retag-
g i o , da padre i n fíg1'0 : 11 che dlvenne per 
a l t ro un grande ofiacolo al fuo progreffo. L ' 
ex t i fp ic io , o fia l ' infpezione delle inter iora 
delle beftie, che ufavafi da 'Sacerdoti ; i l co-
í l u m e d'imbalfamare cadaveri m o r t i , e fin 
i l macello í k í í o , p romof íero la cognizione 
della fabbrica umana , e delle cagioni si del-
h fanita , come delle malat t ie , e della morte . 

Finalmente , i l tagliare , o notomizzare 
animal i v i v i per ufi o fcopi Filoíofici ^ le 
narrative diftinte della caula , de l l ' o r ig ine , 
del!' a c c r e í c i m e n t o , della cr i f i , della decli-
nazione , del fine , c dell ' effetto delle ma-
Jatt ie, e lacognizione delle M e d i c i n e , la lo
ro fcel ta, preparazione ,app!icazione, v i r t u , 
ed eventi , parve che avefler portata ormai 
l ' a r t e alia fuá perfezione. 

Ippocrate che fu c o n t e m p o r á n e o di Demo-
cr i to , e perfettamente intefo d' ogni co fa , 
fin allora fcoperta , ed oltraccib provveduto 
d i un gran numero d ' o í í e r v a z i o n i fue pro-
pr ie , raccogliendo i n uno tu t to quello che 
v ' era d i pregevole e d' u t i le , compilo 
un corpo d i Medicina Greca , e fu i l p r imo 
che m é r i t o i l t i t o lo di vero Medico : impe-
r o c c h é eífendo in pofféffpáeir.iftsrsi/MflCj c ioé 
dell 'efperienza , egualmente che del l 'analo
g ía e della ragione T e ben verfato infierne 
i n una pura Filofofia , fu i l p r imo a farela 
Medic ina razionale ; e g i t tb i l fondamento 
della Medicina D o g m á t i c a , che ha fempre 
d i poi avuto luogo e pregio . V e d i DOGMA-
TICA , TEORÉTICA, & c . 

Quello che Ippocrate aveafat to , durbper 
u n lungo tempo quafi cofa facra, fenza al-
terazione, e fu la cortante pratica di mol te 
etadi ; alia fine A r e t e o ' i l Cappadoce la d i 
ger í in un corpo piu ordinato ; donde , i n 
varj l u o g h i , in varj t e m p i , e per var ié ma-
n i , particoiarmente della Scuola AleiTandri-
n a , fu d i nuovo alterata la M e d i c i n a , ed 
accrefciuta , finché per u l t i m o venne alie 
m a n i di Claud. Galeno ; i l quale , racco
gliendo le parti difperfe , digerendo quelle 
ch erano confufe, e fpiegandoogni cofa col-
Je r igide dottrine de'Peripatetici , recb i n 
fierne ^ mo l to giovamento , e mo l to danno 
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alia nobi l arte ; eífendo eg!i i l p r imo c h « 
in t roduí fe la dot t r ina degli elementi , l equa-
l i tadi ca rd ina l i , ed i joro g r a d i , i qua t t ro 
u m p r i , ¿kc. nella Med ic ina ; e da quefti fe-
ce dipendere tut ta Par te . V e d i GALÉNICO , 
TEMPERAMENTO , UMORE , QUALITA' , & c . 

Dopo i l fefio fecolo, V ar t i non folamen-
te furono c í l i n t e , ma quafí ogni memoria 
d ' e í fe perduta, fino al nono ^ dal quale fi
no al X I I I . la Medicina fu vigorofamente 
colt ivata dagli Arabi nell ' Afia , ne l l 'Afr ica , 
e nella Spagna : i quali dati í i part icoiarmen
te alio Üudio della materia medica , e delle 
fue preparazioni , ed alie operazioni delia. 
c i r u g í a , refero ambeduc e p iu giufte e piíi 
copióle a un t rat to . M a pur g l i errori d i 
Galeno furono nulladimeno t u t t o r predomi-
nant i p iu che raai. 

M a alia fine fi giunfe a p u r g a r l i , esban-
d i r l i , con due diverfi m e z z i ; pr incipalmen
te i n vero col n í l o r a r í i e r imet tc r f i della 
pura d i í c ip l ina d' Ippocrate in Francia ; ma 
né p i i i né meno cogli efperimenti e colle 
fcoperte ancora d e ' C h i m i c i e degli Ana to -
m i c i j finché alia fine f immor ta le H a r v e o , 
avendo rovefciata , colle fue d i m o f t r a z i o n i , 
tu t t a la teoria degli a n t i c h i , po feunanuo-
va e certa bafe della Scienza . D o p o i l f u o 
terapo, la Medicina é divenuta libera dalla 
t i rannia di qualunque fe t t a , e s ' é accrefciu
ta e perfezionata con ficure fcoperte nell* 
A n a t o m í a , nella C h i m i c a , nella Fifica t 
nella B o t á n i c a , nella Meccanica , & c . V e 
di Meccan ico , & c . 

D i qu i appare, che l ' a r te or iginalmente 
confifieva folo nella fedele raccolta d' o í íe r 
vazioni i e che un lungo terapo dopo , ( i 
comincib a cercare, a difputare, ed a for
mare teorie: la pr ima parte ha fempre con-
t inuato la íleífa ; ma la feconda fu ognor 
mu tab i l e . V e d i IPOTESI , & c . 

Quanto alie diverfe fette che fon nate 
nella M e d i c i n a , vedi EMPÍRICO , DOGMA-
TICO, GALENISTA , CHIMICI , PARACEL-
SISTI, ERMETICA, & c . 

La Medicina fi divide i n cinque r ami p r i n -
c i p a l i . I l p r imo confidcra i l corpo u m a n o , 
le fue parti ', e la fuá fabbrica, la v i t a , e 
la morte , e g l i effetti che i n d i feguono : 
Q u e f i ' é chiamata Ftf iologia, la d a ñ i n a del? 
economia animalc, o dcW ufo delle pa r t i : ed 

i fuoi o g g e t t i , tefté enumera t i , fono d e t t i 
res naturales y o cofe fecondo la na tura . V e 

d i 
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31 FISIOLOGÍA , ECONOMÍA , N A T U R A L ! 

I I fecondo ramo confidéra le raalattie del 
corpo umano , le loro differenxe, cagioni , 
cde f f e t t i ; t&húñzvc&XzFathologia , inquan-
í o che confidéra i m a l i ; JEúologia , in quan- • 
t o che invefliga le loro caufe ; Nofologia , 
quando efamina le loro differenxe ; e final
mente Sj/mptomatologia , quando ella fpiega 
i loro effe t t i . — G l i oggett i d i quetla par
te fono cbiamati R e í p ra t e rna tu ra l e í . V e d i 
PATHOLOGIA, ETIOLOGÍA , & c . 

I I t é r ro ramo confidéra i fegni od i S i n t o m i , 
c come fi debba applicarli a l l ' u í b ^ cosí che íi 
poífa giudicare e i n un corpo fano, e in un 
corpo ammala to , qnale fia, e fara i l grado, 
r o r d i n e , 1'effetto della fan i ta , o della malat-
í i a : q u e f t ' é chiamata Semeiotica . — I fuoi 
ogge t t i fono le cofe na tura l i , le non-
r a t u r a l i , e le p ras íe rna tu ra l i . V e d i SE-
IvíEIÓTICA . 

I I quarto ramo confidéra i R i m e d j , ed 11 
lo ro u f o , co 'qua l i fi pub la v i ta confervare ; 
donde queda parte é chiamata Hygie im . I 
fuo i oggetti fono quello che rigorofamente 
ch i ama í i cofe Non-na tu ra l i . V e d i HYGIEINE , 
e NON-NATURALI . 

Finalmente , i l quin to ramo fomminif tra 
la materia medica , la fuá preparazione , e 
l a maniera de l l ' e f ib iz ione , si che refiituifca-
í i la fanita , e r imovanfi le malatt ie , e 
que íT é c h h m a . t a T h £ r a p e u t í c a , che compren
de la. Dtatetica > la Pharmaceutica, h C h i r u r -
g ica , e la Ja t r i ca . V e d i DIETÉTICA, FAR
MACÉUTICA , CHIRURGIA , e TERAPÉU
TICA . 

Chimica MEDICINA , Medicina Chimica . 
V e d i CHIMICA . 

Caratteri nella MEDICINA . V e d i 1' A r t i -
colo CARATTERI. 

Pandette d i MEDICINA. V e d i l ' A r t i c o l o 
PANDETTA. 

M E D I C I N A L ! o MEDÍ CHE Ore , fono 
quelle part i del giorno , credute opportune 
per pigliar le medicine . Ved i MEDICINA . 

D i qucfie fe ne con tan o ordinariamente 
q u a t t r o , cioé la raattina a d i g i u n o ; circa un ' 
ora avanti i l definare ; circa quat t r ore do-
po i l definare*, e n e l l ' a n d a r é a l e t t o : raa ne' 
raorbi a c u t i , i tempi deonfi governare a det-
ta de' fintomi, c fecondo 1' aggravamento del 
male ; fenza rifpetto alcuno alie ore Medi -

MED 
M E D I C I N A L ! Acgue . V e d i ACOUA. 
MEDICINALIS Sacculus. V e d i l ' A r t i c o l o 

SACCULUS . 
M E D I C I N E , o MEDICAMENTI, dinota-

no foflanze na tu ra l i , applicate al corpo uma
n o , per corrifpondere a qualche indicazione 
d i cura . V e d i RIMEDIO . 

Le Medicine fono d id in te , in rlguardo 
alia maniera dell ' applicazione , in interne , 
ed ejlerne. 

Interne MEDICINE , fono quelle che íi pren-
dono per bocea. 

EJicrnc, o topiche MEDICINE, fono le ap
plicate nel d i fuori a qualche parte partico-
la rc . V e d i TÓPICO , &C. 

Quanto alia difFerente maniera della loro 
operazione, le Medicine fi d i í i inguono in ag ' 
glut inant i , a l terant i , anaflomatiche , a j l r in -
genti •) evacuanti, incarnative ¿fpecifiche ) Scc. 
V e d i EVACUANTI, & c . 

U n a idea genéra le della maniera onde ope-
rano le Medicine nel corpo umano , ficcome 
la fpiegano i feguaci della Medic ina mecca-
nica , fi pub concepire da quel che fiegue. 

Foche difFerenti forte di particelle , varia
mente c o m b í n a t e produrranno una gran va-
rieta di fluidi; alcuni pofifono averne d'una 
forta o fa t ta , alcuni di due , alcuni di tre 
e p i í i . Se noi fupporremo folaraente cinque 
differenti forte di particelle nel fangue , e 
le chiameremo ¿z, ¿ , c , ¿¿, ^ ; le loro d i -
verfe combinaz ion i , fenza variare le propor-
x i o n i , o quanti ta in cui fi poflbno mefcolare , 
faran le feguent i ; ma fe piü o meno , non 
v é bifogno che. cib fía determinato . 

a i?: a c: a d : a e: 
b c :b d'. b e :c d : 

ce', d e : a b c : a d c: 
a b d : a b e :a c e : a d e : 

b d c b d e : b e c : d e c " 
a b e d : a b e e : a e d e : a b d e : a b e d e . 

N i u n a teoria della f ec re í ione ha potuto 
finora daré una tollerabile fpiegazione dell ' 
operazion di quelle medicine , che promovo-
no un ' evacuazione . I m p e r o c c h é fe g l i umo-
r i fono egualraente mefehiati col fangue , 
cioé fe i l fangue é i n ogni parte del corpo 
1' ifieflb , e le fue particelle non fono piü 
atte a formar certi umori , in alcune deter
m í n a t e part i del corpo , che in altre ; o fe 
non fono dalla v i r t ü della medicina sforzate 

a for-
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sa lormar .taíi umor i ; alior le quantka delP 
umore , feparate in tempi eguah , laranno 
fempre come la velocitva del íangue ; ma la 
velocira del íangue rare volte é raddop^ata 
per mezzo d'una medicina , c non r m i t n -
p ü c a t a dalla piü acuta febbre . A d ogn, mo
do la quanrita d'uaiore , cavata colle w ^ -
cine evacuanti , é fpeífe fíate ven t i volte p m 
grande che la quantita naturale ; e percio , 
L i l a fuppofizíone che gl i umor i fono da per 
t m o mi f t i igualmente col fangue , 1'opera-
zione deíle medicine evacuanti non pub eífe-
re mai íp i ega t a . V e d i P U R G A T I V O . 

Abbenché queft' argomento abbia la for-
2a d1 una d i m o ü r a i i o n e , non o l í an te v i fo
no alcuni che fpiegano roperazione de'pur-
g a n t i , e d'altre evacuanti medicine , per mez-
20 d' una facolta flimolante ; per cui i fu-
gJii lent i e p igr i non folamente vengon mof-
fi e fpiníi fuora, ma inoltre i canati oftrut-
í i vengono aperti , ed i l moto del í a n g u e 
accelerato. M a quantunque una ta l facolta 
f i conceda , refterebbe da fpiegare , come 
certe medicine non facciano che í i imo la re 
certe glandule i1 I m p e r o c c h é e evidente che
le medicine evacuanti hanno qualch 'a l t ro po-
te re , ol tre quello d i fpremere e far ifeorre-
re i fughi í l agnan t i ; perché quando fono 
t u t t i fpremuti fuora, elleno ancor evacuano 
al t ret tanto che prima , fe fian ripetute ; lo 
che ¿ manifefto , dal cont i í iuare d 'una fa l i -
vazione per m o l t i g iorn i . 20. N o n poffia-
m o íupporre , che t u t t i i corpi abbian per 
t u t t o , ed in t u t t i i t e m p i , de ' fughi ftagnan-
t i , ma quefte medicine c o í l a n t e m e n t e pro-
ducono i loro e f fe t t i , piíi o meno , in t u t t i 
i t e m p i . 3o. Se i vafi fupponganfi o f t r u t t i , 
una medicina evacuante non pub fe non rad-
doppiare la quancita che fu evacua ía , avan-
t i che fi prendeffe . 40. Se quefte medicine 
operano foltanto per quede v i e , e maniere , 
dunque i n un corpo fano, in cui non v i fo
no oftruzioni , non farebbono alcun effet-
t o . 5o. Se i l t imovere le of t ruzioni foífe la 
caufa d 'una raaggior quanti ta evacuata, al-
ior revacuazione continuerebbe ad efferein 
un maggior grado, che pr ima che foíTe t o l -
ta ToUruzione j laddove i n f a t t i , h . t rovia-
m o coftantemente minore , fecondo che la 
Medic ina opera e fa effetto . 6 ° . Quantun
que unz medicina eolio ftimolare un vafe , 
acceleri ü moto del fluido i n q u e l v a f e ; non 
pub mai perb accrefeere la quant i ta del fiui-

, Tomo V. 
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do 5 che corre per elfo in fpazj eguali d i teni-
po ; pe rché accelera i l moto del fluido, f0= 
lamente contraendo i l vafe : e percib quan-
to piíi p r e ñ o i l fluido faffi cor reré per i l va
fe , tanto meno di fluido Tor i f iz io del vafe 
ammette ; e per c o n í e g u e n z a , dopo che i l . 
vafe é contral to dalla medicina flimolante & 
la fecrezione fara m i n o r e , anzi ch 'e í íe re mag
gior e . 

Che uno ( l imólo faccia contraer la parte 
su cui agifee, é una cofa di fat to ; e che le 
medicine purganti flimolino l ebude l l a , pari-
men t i j ma forfe pub venir detto ancora , 
che i í imo lano i l cuore e l ' a r t e r i e , ed accre-
feono la loro forza , perché non folamente 
av vi vano , ma follevano i l polfo : cosí che 
una maggior quant i tk di fangue mandafi a l 
ie glandule d e g l ' i n t e í l i n i . C i b íi pub conce
deré ; ma non g i a , che quefta fia la p r inc i -
pale azione delle medicine purgative ; mer-
ceché , dalla medefiraa forza, vien manda-
ta una maggior quantita di fangue a tut te lé 
altre glandule del corpo, i cui fluidi non fo
n o , adogn i modo , fenfibilmente accrefeiuti; 
e le glandule degl ' in tef t in i ne r icevono una 
quant i ta minore ( a proporzione ) che a l 
tre ; perché non poflono tanto dilatarfi dal
la forza maggiore del fangue quantc altre , 
che non fon cotanto dalla medicina í i i m o -
l a t e . 

V i fono degli al t r í , i quali pretendona 
che le medicine evacuanti fíeno d ó t a t e d'una 
quali ta attenuante, per cui difciolgono tu t 
te le coeí ioni delle particelle del fangue „ 
e si mettono i varj umor i in l i b e r t a , per
ché pafíino per le lor proprie glandule ; ma 
fe quefte medicine hanno un potere univer-
í a l m e n t e di difeiogliere tut te le coefioni del 
fangue , dunque ogni medicina evacuante, 
egualmente e indifferentemente accrefeereb-
be la quantita di ogni fecrezione . I I mercu
r io cosí c o í i a n t e m e n t e purgherebbe come 
fa fahvare j ed i l n i t r o promove.rebbe la tra-
fpirazione , egualmente che V orina \ ma cib 
r ipugna all 'elperienza . Se hanno un poter 
d i feiorre certe coefioni , e non altre ; cib 
non fa fe non m e t t é r e i n l iber ta alcune par
ticelle , ficché paffino per le loro proprie 
glandule , che cosí non facean pr ima ; ed 
é appunto un preparare g l i umor i , ac-
c iocché aumentino la quanti ta della feerezio* 
ne . Le medicine evacuanti devono adunque 
avere una v i r t ü di aíFettare certe par t ice l le , 

í? P e non 
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c non altre ; c ioé d i nfpignerne alcune, d i 
a t t ra rne , r i tenerne, ed a l t é r a m e de l l ' a l t r e ; 
e quedo é quello che 11 pub affermare d i 
tu t te le medicine y e quello che raille e ípcr i -
men t i ch imic i d imoi l rano . 

Eífendo per tanto i di veri l umor i for-
m a t i calla diverla coefione delle particelle 
Á\ fangue, ( i quanti ta d 'umore che fecer-
iiefí per una qualche g l á n d u l a , d e b b ' e í í e r e 
i n ana proporzione comporta delia propor-
zione che i l numero delle particelle coeren-
t i in si fatta guifa che vaigano a coft i tui-
xe Tumore permeante la g l á n d u l a , ha con 
3a mafla del fangue ; e de lia proporzione 
delJa quanti ta del fangue che arriva alia g lán
dula raedefima. E di qu i fegue , che dove 
v i é una quanti ta determinata d i un certo 
umore da fe parar í i , i l numero delle particel
le che fono atte a comporre i l fecernuto 
l i quo re , deve reciprocamente eí íere propor
c i ó n a l e alia quanti ta del fangue che arriva 
alia g lándu la : e perb , fe la quanti ta della 
í e c r e z i o n e fi debbe accrefcere , i l numero 
delie particelle debbe eíTere accrefciuto ; fe 
l a fecrezione ha a minorarf i , i l numero d i 
p a i t i c e l l e , proprie per una tale fecrezione , 
debb' eílere minorato colla ílefla proporzione . 

Le medicine adunque, che alterar poíTono 
le coefioni , e le combinazioni delle parti
c e l l e , deono accrefcere o d i m i n u i r é la quan
t i t a d ' ogn i data fecrezione . Cos í , fuppo-
fto che 1'umore, i l quale paífa per le glan-
dule degli i n t e f l i n i , fia c o m p o í l o di tre o 
quat t ro forte di particelle ; quella medici
na ^ che fác i lmen te fara coerenza conquel-
le part icel le , e si coerendo accrefcera le lo-
JO mutue a t t r az ion i , d i maniera che s ' un i -
fcano in maggior numero nel giungere o p r i 
ma di giugnere a g l i in te f t in i , d i quel che 
farebbeíi í a t t o , fe non f o l í e í l a t a data la me
dicina ; forza é ch 'el la accrefca la quanti ta 
de l l ' umore che paífa per le glandule degli 
ánteíHni \ fe la quanti ta de l l 'umore che ar
r i v a alie glandule , non fia d iminui ta co l l ' 
i í le í ía proporz ione , che é accrefciuto i l nu
mero delle particelle . •— Ne l l a medefima 
maniera operano i D i u r e t i c i , i fudonfici , 
e le Medicine che ajutano tu t te le altre fe-
crezioni. V e d i DIURÉTICO, SUDORÍFICO,&C. 

Come 1' accrefcere la quant i ta d i alcune 
fecrezioni , dimiauifca quelia di a l t r e , non 
é facile a fpiegarlo con qualunque altra ipo-
scfi ; i m p c r o c c h é fe i l í angue é mefcolato 
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egualraente i n ogni parte de! corpo , con 
t u t t i g l i umori che ne vengono feparati ; cioé 
fe la mi í t i one del fangue é per tu t to fomi-
gliante , cosí che ogni umore ha T iíleffa pro
porzione ai relio del fangue a i te r io fo , i n una 
parte del corpo , che in un1 altra ; e fe ogni 
umore ha la fuá propria g l á n d u l a , per c u i é 
feparato j quello dunque che fi fepara da una 
g l á n d u l a , non é fo t í ra t to da un 'a l t ra , e per 
confeguenza non dirainuifee la quantita dell ' 
umore che feorre a que íVa l t r a , ma in fa t t i 
piu toflo accrefee la quant i ta di que í l ' altra 
fecrezione: imperocché piíi che fi porta fuo-
r i d i un umore , qual c h ' e g ü fiefi, piíi gran
de proporzione ogni altro che reda nel fan
g u e , ha col fangue rimanente : E p e r c i b p i u 
che una , qual fi voglia , fecrezione vien 
accrefeiuta, p iu altresi debbon eífere accre-
fciute tu t te le altre , M a fe t u t t i gl i umor i 
fon compoí i i per una combinazione d i po-
che differenti forte di particelle , q u a n t o p i ü 
adunque fon capaci quefte particelle di con
fluiré i n una certa combinazione , tanto m i -
nor i devono eílere le altre combinazioni ; 
éd in confeguenza 1' accrefcere una, qual che íl 
v o g l i a , fecrezione, n e c e í l a r i a m e n t e d i m i n u i -
fce la quant i ta di tu t te i ' a l t r e , ma fpezial-
mente di quella , che piu ha della medefi
ma forta di part icelle. V e d i SECREZIONE, 
UMORE & c . 

Capitali M E D I C I N E . V e d i l ' a r t i c o l o C A -
PITALI . 

Chalafiicke MEDICINE . V e d i 1' articolo 
CH ALASTICHE . 

Ipocondriache M E D I C I N E . V e d i 1'articolo 
IPOCONDRIACHE . 

IJhriche MEDICINE . V e d i i ' articolo ISTE-
RICHE . 

M E D I C O , una perfona che profefla la 
M e d i c i n a , o Tarte di fanare . V e d i MEDI
CINA . 

G l i ant ichi d i í l i nguevano i \ Q X O Medid i n 
var ié claffi , o fe t te ; — Come 

M E D I C I Razional i , quell i che procedeva-
no con un certo m é t o d o regolare, fondato 
fulla ragione, deducendone confeguenze, per 
l i cafi par t i co la r i . 

MEDICI Metodici . V e d i T articolo ME
TÓDICO. 

MEDICI Dogmatici , quel l i che ponevano 
principj , e raziocinavano dipendentemente 
da tai p r i n c i p j , e dall ' efperienza. V e d i DOG-
M ÁTICO . 

ME-
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MEDICI Emplr ic l , quel i í ctie ñ tenevana 

alia fola efperienza , ed efcludevand ogn, ufo 
ilella ragione nella medicina . — 1 ah f uro-
í i o S e r a p i o i i e . A p p o I l o m o , Glauco , & c . V e 
d i EMPÍRICI . . . . . A 

MEDICI C l i m a , eran \quelli che v i fita-
vano i loro pazknt i a le t to , per efaminare 
i loro can . Ved i CLÍNICI . 

j n oppofizione agli E m p i n c i che vendea-
no le loro Medicine nelle ftrade, & c . 

Aveano puré i loro Medici a f t ro logic i , bo-
ían ic i , c h i m i c i , c h i r u r g i c i , farmaceutichi & c . 
ohre i Medici g lnuañic i , iatraliptse, o fiaquelli 
che applicavano unzioni eí íerne Í e í regag ío-
n i , & c . Medid cosmet ic i , per l a p e l l e , cd 
ií colori to *, Medici oí ' talmici pegli occhi j 
Medici vulnerar) per le fer i te , Scc. 

Fra i mode rn i , un Medico genérale i n c n i ü -
de quaíi tutte queík* diverfe í p e z i e . •—T Me
did regolar í fono contradif t int i dagli E m p i -
r i c i , che prefcrivOno a cafo, ed hanno uno 
o due r i rnedj , che fervono i n t u t t i i m a l i . 
V e d i EMPÍRICO. 

MEDICI Galenici fono queíl i che prefcri-
vo i lo medicine l e n i , naturali ^ e ordinar ie . 
V e d i GALÉNICO. 

MEDICI Spagirici^ o Chimici fono queí l i 
che p r e í c r i vono medicine v io len t i , c áva t e 
da1 m i n e r a l i , & c . col fuoco. V e d i SPAGIRI-
C I , e C H I M I C I . 

Collegio de' MEDICI . V e d i V ar t icolo 
COLLEGIO . 

M E D I E T A S Lingu.-e , é un5 inchiefta o 
fupplica di g iura t i elett i , o no ra ina t i , una 
meta de' quali é comporta di nat ivi o na-
tu ra l i zza t i , l1 altra di a l i en i , o fo ra i l i e r i . 

Ufaf i n e ' P l a c i t i , o nelle Caufe dove una 
parte é foraftiera , e l ' a l t r a un del Paefe . 
Salomone di Stanford , Ebreo , nel tempo 
ds Edoardo I . ebbe una caufa, giudicata da-
v a n t i al Seriffo d i N o r w i c h , da una affem-
blea di Giudici giurati ( Jury ) : fex probos 
& legales honíines , & fex legales Judtfos de 
civitate Norvici . V e d i JURY. 

M E D I T A Z I O N E , un a t t o , per raezzo di 
cu i confideriamo qualche cofa attentamente 
c i n t i m a m e n t e ; od in cui Tanima é impie-
gata nella inveftigazione o confiderazione d i 
una v e r i t a . V e d i ATTENZIONE. 

N e l l a R e l i g i o n e , quefli é un termine che 
í lgmfica la confiderazione de m i l l e r j , e dsl-
le grandi ver i ta della Fede C r i í t i a n a . 

I Teo log i M i f t i c i , mettono un gran d i -
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vario fra Meditazione , e Contemplazione t 
L a pr ima confide i n a t t i d i f c o r í m de l ! ' an i 
ma , che confidera, m e t ó d i c a m e n t e e con at
tenz ione , i mifterj delia Fede, ed i precet-
t i della morale ; e compiefi con rifleííioni c 
r az ioc in j , che fi lafcian dietro m a n i f e í l e i m -
preffioni nel cerebro. — 1 puri Contempla-
t i v i non hanno b l íogno ái Meditazione , co
me quelli che v e d o n \ ogni cofa in D i o ad 
un 'occh ia ta , e fenza alcuna rifleffione. 

Quando uno ha perianto lafciata la Me
ditazione , ed é arrivato alia contemplazio-
ne , non v i r i torna piu ; c non r ip igl ia raai, 
giufía la frafe d' Alvarez , i l remo della 
Meditazione, fe non fe quando i i vento del
la contemplazione non ha forza bailante per 
gonfiar le fue vele . V e d i CONTEMPLAZIONE . 

M E D I T E R R A N E O , cofa chiufa dentro 
tér ra 5 o ci5 , che é r imoto d a l i ' O c é a n o . 
V e d i T E R R A , OCÉANO^ Scc. 

MEDITERRÁNEO piu part icolarraentevien 
adoprato per íignificare quel mare grande % 
che corre tra i cont inent i dell' Europa , e 
de l l 'Af r i ca ; entrando per lo ftretto di G i -
b ike t r a j e giungendo fin n e l i ' A í l a , e su al 
M a r e En fin o , e ne' receíl i della Palude M e o -
t i d e . Ved i MARE 

I I Mediterráneo fu anticamente chiaraatcí 
i l M i r e Greco , ed i l Mare grande : E g l i é 
i i l oggi r ipart i to i n varj fe ni o raari pa r t i -
colari , che portano diverí i nomi . A l po
nente d' I ta l ia egli é chiamato M a r e L igu-

flico, o Tofcano j v ic ino a Vertezia 5 Mare 
Adriático \ verfo la Grec ia , Joriio z&Egeo ^ 
tra T Ellefponto ed i l Bosforo, Mar bianco , 
perché é moho ficuro ; e al di l a . Mar ne' 
ra 1 perché la fuá navigazione é pericolofa * 
G l i A r a b i chiamano i l Mare M e d i t e r r á n e o j 
V oñnale , a cagione ch' ei ne ra í fomigl ia al
ia figura i 

M E D I T U L L I U M , é termine ufato da
g l i Ár ta tomic i per dinotare quella foflanza 
ípongiofa t ra le due lamine del c ran io , t 
qiegrinterf t iz j di tu t te r o í f a l a m í n a t e . V e 
di Osso , e CRANIO . 

M E D I U M , MezzO) uri termine l a t i n o , 
prefo i n diverfi f en í i . V e d i MEZZO , e ME
DIATO . 

MÉDIUM , nella Lógica ^ o Médium d' un 
fillogismo, chiamato anche i l ftíezzo termine; 
é un argomento , una ragione, od una con
fiderazione , per cui noi neghiamo od affermia-
mo qualche cofa i ovvei-o egli é la caufa s 

P p 2 per-
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f c r c h é Tertremo maggiore víen a t t r ibu i to a i 
m i n o r e , o negato, nella conclufione . V e d i 
MAGGIORE , MINORE , CaNCLUsioNE, & c . 

C o s í , nel fillogismo, " O g n i cofa buona 
5, é defiderabile ; tna ogni v i r t u é buona 
„ dunque ogni v i r t u é defiderabile : " 11 
termine baono e i l médium; virtu é 11 mino-
ye cftremo , e defiderabile i l maggiore . Vedi 
SlLLOGISMO , ÉSTREMO , PilOPOSIZIONE , 
T E R M F N E , PREMESSE, &C. 

E' c b i a m a í o M é d i u m , pe rché é quafi un 
niediatore tra i l foggetto e i l predicato ; ov-
vero perché gl i e í l remi fono cosí difpofli , 
che per fuo mezzo affermarno , onegano. — 
A l e uni lo chi&m&uo argumentum tertium j ed 
a l r r i femplicemente í í r ^ w m a r / - x , come que-
g l i che é la eaufa per c«i- affentiamo alia 
Gonc lu f íone . V e d i ARGOMENTO . 

M e d i a , od i mezzi terminé , fono le cofe 
principalmente cérca te , nel d i í co r fo ; di ma
niera che l ' invenzione ié1 mezzi termini fa 
Ja piu effenzial parte déth» L ó g i c a . M a le 
r egó le cemunemente date da 'Log ic i per un 
t a l uopo , í bno mere impert inenze. — Ift 
fa t t i , non fi pub daré tai rególe : né ab* 
biara noi aleuna ñrada> onde acquiftare co-
ta i mezzi y o ragioni , fe non fe m e d i a n í a 
l ina v iva e f j r t e attenzione alie noftre idee 
chiare.. V e d i D I S C O R S O , LÓGICA, INVEN^-
2IONE, & c . 

MÉDIUM , n e i r A r i t m e t i c a , oá un mezzo 
aritmético , chiamato nelle Scuole Médium 
rei , é quelio che é egualmente diftante da 
cadaun eílremo- ; ovve ro , che eccedeil m i 
nore e í t r e m o , di quanto i l maggiore eecede 
k i j avuto riguardo . alia q u a n t i t a , non al
ia p roporz ione . 

Gosi nove é un médium tra fei e dodí-
c i . . V e d i Ammc-tica BROPORZIONK . 

MÉDIUM Geométrico, o mezzo, chiamato 
:nelle Scuok médium pe rj o n a , é q u d l o dove 
la Üeffa ragione coníervafi tra i l termine 
p r i m o ed i l feeondo, che i ra i l íecondo ed 
i j terzo, ; ovvero che eccede i n q u e i r i í l c í -
í a ragione, o quota di fe ñe íTo, neila qua-
ie egli é e c c e d u í o . 

GGSI fei é un médium geemstrieo ira qua í -
tro' e n o v e . Vedi PROPORZIONE Geomé
trica . 

Quefto é i l r che fuppGntamo of-
fervare la v i r t u ; donde a-lcuni lo ch i amano 
médium quoad nos , come quello che tende 
la m i r a , o ebe-guarda,alie, c i rcof ta i ize , :a i 
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t empr , a i l u o g h i , alJeperfone, & c . L a G i u ^ 
ü i z i a D i í l r i b u t i v a offerva un médium geo
m é t r i c o ; la commuta t iva un médium arit>-
me t i co . V e d i GIUSTIZIA . 

MÉDIUM Participationis , nelle Scuole é 
quello che dieefi corapoflo á ú d u e e ü r e m i , 
Gosi 1' uorao , che é parte corpo , e parte 
fp i r i to , e un médium participationis, o per 
partecipazione dei due eftremi , corpo , e 
fpirito , c o s í , i l tepore é i l médium- del ca
lore e del freddo , & c . 

MÉDIUM negatíoms ) o nmotioms-, e quel
lo ,, da cui ambedue g l i eftremi fon dir ivar 
t i ^ o v v e r o , é un foggetto , capace di rt-
eevere ambedue g l i eftremi', e tuttavia non-
n e c c í í a r i a m e n t e foni i to de l l ' un o dell 'al tro-„ 

N e l qual fenfo la volonta é un médium 
i n r igyardo alia v i r t u , ed al v i z i o ; . e I ' in* 
t e l l e t t o , in riguardo alia cognizione ed a l 
ia ignoranza. 

MÉDIUM Quod , o Médium Suppopai v h 
non so qual cofa tra 1'agente ed i l pazieí i -
te j che riceve V azione dell1 uno , . avan t i . 
che a r r iv i alT altro . 

I n quefto fenfo 1'aria e un médium- tra-
i l fuoco, e la mano fcaldata con edo. 

MÉDIUM quo , h la forma , o-facolta , con 
cui tm agente produce un efFetto : nel qual 
fenfo , ú calore dieefi eflfere i l médium, c á 
i l mezzo col quale i l fuoco agifee foprala 
m a n o . 

MÉDIUM in quo , é quello , per la di cui 
ínfpezione , v ien prodot'ca i n una qualche. 
cofa , una v i r t i i o potenza , di eonofeerne 
o. percepirn-e un 'a l t ra . Gosi é uno fpecchia, 
i n q u a n í o che. egli moftra un.ogget toi cosí: 
u n ' i m m a g i n e , i n quanto ch' ella rapprefenta-
la realita , & c . . 

MÉDIUM-, nella Filoíbfia Meccanica , c 
quello fpazio.o quella regione, per-cui 
corpo paífa nel fuo moto verfo un qualche 
punto . Ghiamafi anco con-voce volgare. , 
MEZZO o., 

Gosi 1'Etere é fuppofto eíTere i l Médium , . 
i r r cui- fr movono i corpi ce le f i i . ( Ved i E-
TERE , ) L ' a r i a é i l Medium- ln. cui íi movo
no i corpi v i c ino alia, noftra Terra . ( V e d i 
ARIA - ed ATMOSFERA ) L ' acqua - é i l Mé
dium nel quale i pefci v ivono c fi m o v o n o » 
V e d i ACQUA . Ed i l ve í ro é pur im Médium 
dclla luce , i n quanto che egli 1c appre í la 
un libero paífaggio » V e d i VETRO L ú e s . » 
S.A6G,I0 5 &C.. 
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L a denfitli o la c o n í m e n M nelle pa r t í del 

M é d i u m , per cui é ritardato in t i ro i l mo to 
de 'corpi > chiamafi la refiftenza del mezzo ; 
che , in f iem colla forza dclla gravita , e la 
cagione della ceífa^ione del moto de projet t ih . 
VediRESisTENZA del Mezzo^ & c 

MÉDIUM , ( Mezzo ) Somle , od Etéreo < — 
II Cav. Neuton rende con plaufibil i argo-
ment i probabile , che oltre ü Médium par t i -
colare aereo, o del l 'ar ia , in cui v iv ia t t io e 
tefpiriamo , ve ne fia un altro piu univer-
fale c h ' e g ü chiama un Médium athe\eum; 
a difmiíura piü raro , fottile , e l aü ico , ed 
a t t i v o , che l 'ar ia ; e peto iiberamente per-
meante i pori e g l ' i n t e r f t i i j d i t u t t i g l i al-
t r i mezzi , e diffondentefi per t u t t ' i n t e r a la 
Creazione j E col fuo intervento egü penía 
che fien c o m p i u t i , ed operati la raaggior parte 
de' grandi fenomeni della natura . 

A qüeCto Médium par c h ' e g ü r i co r r a , co
me alia prima e piu r imota fifica molla , 
chiave , e forgente; e come alT u l t ima di t i n 
te le natura! i cagioni . M e r c é le vibra?.ion i 
di quefb Médium , ei crede che fi propaghi 
i l calore dai corpi I n c i d í ; e che 1'intenfione 
del caldo fía accrefciuta e confervata ne'cor
p i c a l d i , e da effi coraunicata a i f reddi r V e d i 
C A L O R E , 

Per q u e ñ o M é d i u m e g ü fa che fia r i f le t -
tu ta , inf let tuta , r í frat ía la luce , e alter-
natamente pofta m acceíTi di facile riflef-
fione e trafmiflione j i qual i effetti altrove 
egü afciive al poter deli 'attrazione : di mo
do che q u e ñ o Médium appar la forgente e 
la caufa anche d e l l ' a t t m i o n e . V e d i LUCE , 
KlFLESSlONE , RlFRAZIONE , INFLESSIONE , 
cd ATTRAZIONE . 

In- oltre , effendo qaefto Méd ium m o h o 
piu raro , dentro i corpi celeÜi , che negli 
fpazj celefti j e facendofi piu denfo a m i í u r a 
che da effi piu oltre dilungafi } ei lo fappone la 
cagione della gravitazione.di q u e ñ i c o r p i , g l i 
un i verfo g ü a l t r i , e delie part í verfo i corp-i. 
V e d i GR AI?ITAZIO^E , 

Pi 'ü , dalle v ibrazioni di q u e ñ o iftefíb M ? -
dlum , eccitate nel fondo dei l 'occhio dai rag-
g,i della l uce , e ind i p ropága te per l i capil-
l-amenti d€? nervi opt ic i nel {-eníorio , ei cre
de che fi compia la vifione j V e d i V r s i O N E . 
E eo&i T u d i t o , dalle vfbrazioni d i queflo o 
¿ i qu al che altro me^zo,. eccitate ne 'ne rv i au-
á i ío r j , da ' t r emor i de l l ' a r i a , e p ropága te per 
ü caf i l lamenti di cotefl l s e r v í nel fenforio : 
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e si degli a l t r i fenfi i V e d i SENSAZIONE Í 
U D I T O , & c . 

D i p iu ancora, egü concepifee che i l moto 
mufcolare compiafi m e r c é le V i b r a z i o n i del 
Médium medefimo , eccitate nel cervello a 
detta della v o l o n t a , e ind i p ropága t e per l i 
capillamenti de' nervi ne' mufcoli j e si con-
t raendo l i , e d i la tandol i , Ved i M u s COLÓ , e 
MUSCOLARE . 

L a forza elaftica d i q u e ñ o M é d i u m , ei fa 
vedere , dover e0ere prodigiofa : L a luce í l 
move a ragione di 70 ,000 ,00o m i g ü a i n 
fette m i n u t i in circa ^ pur le vibrazioni ed i 
pulfi d i quefto Médium per caufar g l i acce í í l 
d i facile rifleirione , e facile t rafmiíf ione , 
debbono eííere piü prefte e veloci della luce , 
che é nonoftante 700,000 volte piü veloce 
del fuono . L a forza elaí l ica di quefto M é 
dium adunque, i n proporzione alia fuá den-
fita, debbe eífere piü di 490,000,000,000 
vol te maggiore , che la forza elaftica dell'aria 3 
i n proporzione alia íua den fita . Le veloc i -
tadi ed i pulfi de' mezzi elaflici e í íendo irs 
una ragione íubdup l i ca t a dell 'elafticitadi , e 
delle raritadi de' mezzi prefe aíf ieme . E c o s í 
po í íono le vibrazioni di queflo MÍ^/WW eífere 
concepi íe come la caufa deirelafticita de ' corp i , 
V e d i ELASTICITA* , 

I n oltre , le particelie d i queflo Mediuns 
elfendo fuppofls infinitamente picciole , pi í i 
picciole ancora che quelle della luce ; fe fiera 
fuppofte altresi avere , come la nofir' aria , 
una v i r tü repeliente , per cui 1' une d a l f a l -
tre recedano ; la picciolezza delle particelie 
pub e ñ r e m a m e n t e c o n t r i b u i r é a l l ' incremen
to della v i r t ü repeliente , e per confeguen-
za a quella dell ' elaftieita e della rat i ta def 
Médium , e cosí tenderlo atto alia libera traf
mi í f ione della luce , ed a' l iber i m o v i m e n t i 
de' corpi celefli . — I n queí lo Médium pof-
fono i Pianeti e le Comete r ivolverf i e í co r -
rere fenza alcuna confiderabile refiftenza. Se 
egli é 700, OOQ vol ts p iü elaftieo , ed a l t re t -
tafite piü r a r o , che l ' a r i a j la fuá refiftenza 
fara piü di 600,000 ,00o minore che quel
la dell ' acqua : Una refiftenza ché non var -
rebbe a fare alcuna fenfibile alterazione net 
moto de'pianeti in dieci mi la a n n i . 

E noir é forfe quefto Médium Neutonia-
n o , megl io difpofto per l i m o t i celeft i , che 
non é q-uellc? de' Cartefiani ,• i l quale empie 
tu t to lo fpazio adequatamente, e fenza lafeiar 
p o n > é a d i fmi íura piü denfo che V oro © 
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f t th cke pi& refiftere? V e á i f o t t i l e , o fubtihs-
M A T E R I A , P L E N U M , &C. 

Se fi domanda > come un Médium poffa 
cfTere cosí raro ; m i fí dica come l ' a r ia , 
nelle piu alte rcgioni dell 'atmosfera poffa ef-
fere piü di cento mila volte piu rara che i ' 
T o r o : Come un corpo elettrico p o í í a , raer
t e del fregamentONj mandare un' e í a laz ione 
c o s í rara e lo t t i l e , e si poífente nulladime-
no , che , quantunque la íua emiffione non 
cagioni alterazion fenfibile nel peío del cor
p o , puré íia diffufa per una sfera di due pie-
d i i n d i á m e t r o , e porci su i l rame i n fo-
glia , o le foglie d ' o r o , fin alia diftanza d i 
un piede dal corpo elettrico : O v v e r come 
g l i effluvj d5 una Calamita, fien cosí íb t í i l i , 
che p a ñ i n o una lamina di ve tro ícnza alca
na refilienza , o diminuzione di for/a ; e 
íia nondimeno cosí poí íente , c h e g i r i u n a g o 
m a g n é t i c o di l a d a í v e t r o . V e d i EFELUVIA , 
ELETTÍUCITA1, &Cé. 

Che i c i eü non fieno picni d' a l t r o , che 
d i un tal íb t t i l e mczzo e té reo , egli é evi
dente da' Fenomeni : donde mai fe non di 
qua i durevoli e regolari mo t i de 'Pianeti e 
dellc Come te , in ogni maniera di cor íb , e 
d i direzioni? E come mai tai m o t i í tar pof-
fono con quella refiftenza, di cui r iempiono 
i l cielo i Cartefiani l 

L a refiftenza d e ' f l u i d i nafce in par
te dalla coeí ione delle part i del Mcdium , e 
i n parte dalia vis inerdae, della materia . La 
p r i m a , in un corpo sferico, é a un dipreffo 
come i l d i á m e t r o , o t u t t ' ai piu , come i l 
prodotto del d i á m e t r o e della. velocita del 
corpo . L a feconda é come i l quadrato di 
quefto prodotto C o s í fono le due fpezie 
d i refiftenza diftinte in ogni mezzo'^ ed ef-
fendo diftinte , troverafti che quafi: tu t t a la 
refiftenza. de 'corpi , moí í i ne ' f lu id i ord inar j , 
proviene dalla vi-s inertics. Quella parte che 
proviene dalla tenacita del Médium •> pub ef-
fere d iminu i t a , con dividere la materia in 
p i u picciole parti e farle piíi lifcie , e piü 
sdrucciolevoli : M a Tal t ra fara tu t tavia pro-
porzionale alia denfita della materia , e non 
pub eflere d iminui ta per altra v ia ,; che per una 
diminuzione della ftefla. V e d i ÍÍESÍSTENZA ., 

C o s í la refiftenza de' mesad fluidi, é a un 
d i preffo proporzionale alie loro denfita ; e 
cosí 1' aria che noi refpiriamo , effendo in 
circa novecento vol te piü legg.iera che. 1' 
acqua , dee refiftere circa uovecento volte 
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raeno che Tacqua: come in fa t t i ií mede-
fimo Autore ha t rovato facendo dell'efpe-
rienze fopra i pendu l i . I corpi che fi muovo-
no neli5 argento v ivo , nel i ' acqua , o nell*' 
aria , pare che non incontr ino altra refiften
za fe non quella che nafce dalla denfita , e 
dalla tenacita di cotefti fluidi; i l che pur do-
vrebbono, fe i loro pqri foflero r i empiu t i d i 
un de,nfo e fo t t i l fluido . V e d i V A C U U M . 

T r o v i a m , che i l calore diminuifee la te* 
nacita de 'corpi d 'aíTai \ e pur non fcema, 
almen fenf ibümente , la refiftenza dell ' acqua . 
L a refiftenza dell ' acqua adunque proviene 
fopra tu t to dalla fuá vis inertias ; con fe-
guentemente fe i c ieü foflero cosí dcníi co
me T acqua , o come rargento v i v o , non 
refifterebbono mol to meno : fe affolutamen-
te denfi fenza vacuo alcuno , per f o t t i l i e 
fluiae che ne fieno le particelle , refiftereb
bono mol to piü che l argento v ivo . U n 
folido globo in un ta l mezzo , perderebbe 
quafi la meta del fuo m o t o , nel muover í l 
tre vol te la lunghezza del fuo proprio diá
metro v un globo non perfettamente fo-
lido , qual i fono 1 Pianeti , ne perderebbe 
di p iü . . 

Per fare ñ r a d a adunque , e per agevola-
re i mo t i durabi l i de' Pianeti e delle C o 
m e t e , devono i ciel i eííere v u o t i d 'ogni ma
teria , eccetto che per avventura , di alcu-
n i fo t t i l i f f im i effluvj , dalle atmosfere della 
t é r r a , de 'Pianet i e delle C o m e t e ; e d i un 
certo tale e té reo mezzo, quale abbiamo de-
f e r i t t o . — U n fluido denfo non pub fervi -
re ad a l t r ' uopo ne ' c ie l i , fe non fe a ñ u r -
bare i m o t i celefti , e far languire la gran 
mole dell ' Un ive r fo ; e nei pori de' corpi y 
pub fervire foltanto a reprimere o r intuz-
zare i l moto v ib ra t ivo delle loro parti , i n 
cui confifte i l loro calore e la loro a t t i y i -
t a . U n ta l mezzo adunque, quando non íi 
abbia qualche evidente prova della fuá eíi-
ftenza, debbe abbandonarfi j e abbandonato 
quefto,. 1' ipotefi del confiftere della luce in 
una p r e í B o n e , cade p u r é a t é r r a . V e d i LU
CE , PIANETI v PRESSIONE , CARTESIA
NISMO , Scc. 

MÉDIUM Septum . V e d i Y A r t i co lo SE
PTUM . 

M E D I U S F m e r , nell ' Ana tomia , dinota 
i l petto , od i l torace .. V e d i T O R A C E , c 
VENTER 

Glutms MEDius .Ved i l 'Ar t i co lo GLUTÍEUS.. 
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M E D U L L A oJTmm, o M i dolí a delle ojfa , 

^ una molle e graí ía foftanza , " d l e 
cavita o ne' pori di diverfe oíTa. V e d i M i -

La M e ^ / / ^ é chiufa in l i n a m e m b r a n a l 
ed é pr iva di fenfo : ella e rolTa nelle ca-

• > ^-on^í bianca nelle m i n o n , c 
v i t a Piu grandi , ^f1' ' 
melle e fuccuknta nelle ofía fpugnofe. V e d i 

Daqueftafifccerne 1'olio medullare . V e d i 
MEDULLARE olio. _ 

MEDULLA cefebn , e cerebclli , dinota Ja 
bianca e melle parte del cervello e del ce-
rebel lo , coperta , nell1 e í l e r n o , della cortical 
foftanza , che é di un colore piü fcuro e 
cenericcio. —• Vedine 1 'origine, l a f l r u t t u -
r a , e T t i í o , fotto g l i A r t i c o l i C E R V E L L O , 
e CEREBELLUM . 

MEDULLA Oblongata, é la yatte medulla
re dei cervello e del cerebello , congiunte 
i n uno ; la parte dinanzi d' efía venendo 
dal cerebro, e la parte di dietro dal cerebel
l u m . V e d i T a v . Jinat. ( O í k o l . ) fig. 5. 
l i t . d d . 

Sta fulla bafe del c ran io , ed é g iü c o n t i -
nuata per mezzo alia grande perforazione d i 
eífo , nel cavo delle vertebre, del eolio , del 
•dorio, e d e ' l o r a b i : benché tanto folo d'ef-
fa ri tenga i l norne obíongata, quanto n 'é i n -
c h i u í o dentro i l cranio . Dopo ch ' é ufei-
ta d i la , viene d i í í i n t a col nome di me
dulla fpinaUs . V e d i MEDULLA Spinalis , 
c CHURA . 

L a í b ñ a n z a della Medulla ohlongata e í í en-
do folamente un aggregato di quelle dei ce
rebro e del cerebello , dee , come quelle , 
eífere puramente fibrofa, e non al tro piíi , 
ebe un adunamento d i tubi m i n u t i , per la 
trafmiffione dcgli f p i r i t i animal i . Nafce e 
comincia , per cosí d i ré , da quat tro radi-
c i ; delle quali , le due , p iu grandi vengo-
no dal cervel lo , e fono chiamate crura : le 
due piü piccole dal cerebellum , chiamate 
dal W i l l i s pedunculi . V e d i CERVELLO , e 
C E R E B E L L O . 

Rivol tandola , la prima cofa che appari-
fce ful fuo tronco , é una protuberanza , 
un po' fomigliante a un anello , e per tal ca-
gione de í ta protuberantia annularis . Qu ind i 
íeguono dieci paia d i n e r v i , che q u i v i han-
no la loro origine , e di qua mandanfi alie 
diverfe parti del corpo . V e d i Ñ E R V O . I m -
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mediatamente fotto i l p r imo paio , o íia i 
nerv i olfattorj , appaion due piceoíe arte-
r i e , o rarai delle ca ro t id i . I I fecondopaio 
od i nerv i opt ici , venendo re íeca to , com-
par r i n f u n d i b u l u m , che termina nella g l án 
dula p i tu i ta r ia , e da ciafeuna parte , le ar-
terie carotidi e n t r a ñ o nel cranio . N e ' ven-
t r i c o l i laterali della medulla fon due pro-
minenz'e da ciafeuna par te , 1'un paio chia-
mato corpora Jlriata , per 1' apparenza delle 
l iñe , o fibre nervofe , dentro di effi j la lor 
efteriore foftaiiza e í íendo corticale o glandu-
lofa , come i l reí lo della fuperfizie del cer
vel lo , benché non cosí profonda % T r a i 
corpi j l f iat i v*1 h una larga e tenue produzio-
ne della Medulla , chiamata fornix ; e d i 
fotto ad eíTi ñ a n n o altre due prominenze , 
chiamate thalami nervorum opticorum . D i 
qua e di la di queil i v1 é un intreccio di vaíi 
f angu ign i , chiamato plexus choroides , Ev fot
to la fornix un 'angui la apertura , chiamata 
rima , che mette neli ' infundibulum ; che é 
un paífaggio dal terzo ventrieolo alia g l án 
dula p i tu i tar ia , per me22o alia Medulla del 
cerebro ; effendo foppannato dalla pia rúa-
ter . Sotto quedo , nel finus chiamato / e l 
la equina 1 o turcica , su Tos cribrofum , é 
la g lándula p i tu i tar ia , che é circondata da 
un intreccio di vafi , chiamato rete mirabile« 
vif ibi le foí ne' b ru t i . Ved i R E T E , PITUI
TARIA , & c . Sulla parte di dietro del terzo 
ventrieolo é un picciolo forame , chiamato 
anus, che mena al quarto ventrieolo del ce
rebellum : A l l ' orif izio di quedo é alluoga-
ta una piccola g l á n d u l a , che , dalla fuá i m -
maginata íbmig l i anza con una pina ^ ch la
ma íi conarium , o glándula pineaUs ¡ dove i l 
Cartefio ed i fuoi feguaci, credono che v'ab-
bia la fede delT anima l Ved i PÍNEALE . 
vSulla banda di dietro della Medidla oblonga-
ta v ic ino al cerebellum , fono quat t ro pro-
tuberanze, delle quali la fuperiore e la piíi 
grande fono chiamate nates , la di fotto e 
la minore tejlcf. V e d i NATES , e T E S T E S . 
T r a quefte, ed i proceffi del cerebellum, v ' é 
i l quarto ventrieolo , dalla fuá figura chia
mato calamuí feriptorius . V e d i CALAMUS. 
Sulla medulla oblongata, v ic ino alia fuá eftre-
m i t a , fono altre quat tro prominenze , due 
da ciafeuna banda ^ chiamate corpora pyra-
midalia, ed olivarla. V e d i OLIVARÍA , C O 
NARIUM ^ 

M E -
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h una continuazione i é l l a Medulla oblonga-
t a , o á d h parte medullare del cervello , fuor 
del c ran io . V e d l S p i N A . 

Ella confta , ficcome i l cerebro , di due 
p a r t i , una bianca, o medullare, ed una c i -
ner iz ia , o glandulofa ; la prima di fuori , 
€ l ' a l t r a dentro . La íb i l anza dell ' efterior 
parte é la ñeffa a un dipreí ío che quella del 
« o r p u s callofum , folo un po' piü duretta , 
c p iür f ibrofa : la qual differenza diventa piíi 
pa tente , fecondo che effa Medulla difcende 
p i í i baí ío ; a cagione della ñ r e t t e z z a della 
c a v i t k , che gradualmente piü a n g u ñ a n d o f i , 
preme le fibre m e d u l l a r i , e le í l r igne affie-
i n e , rendendole p i ü c o m p a t t e , eraccoglien-
tdole i n piíi d i f t i n t i fafciculi ; fin a tanto 
che elTendo difcefi per tu t to i l t ra t to della 
Jpina , finifcono nella cauda equina . E l i ' é 
1' origine della maggior parte de' nervi del 
t ronco del corpo : N e manda fuora e d i -
fperge trenta paia da ciafcun lato ai mem-
h ú , alie grandi cavita , e ad altre parti ; 
che altro non fono che fafciculi di fibre M?-
dullari , coperti delle loro proprie membrane. 
"Vedi Ñ E R V O . 

La Midolla fpinale dicefi e í í e r e , general-
inente , coperta d i quattro tuniche • La 
p r ima od e í ie rna , é un forte l igamento 
aiervofo , che lega le vertebre affieme , al 
¿ i dentro delle quali faldamente é attacca-
•la . La feconda é una produzione della dura 
mater ; eli 'é e ñ r e m a m e n t e fo r t e , e ferve a d i -
fendere lamedolla fpinale da quanto nuocer le 
p o t e í f e r o le fleífure delle vertebre. 

La terza é una produzione dell ' arytaenoi-
<les , ed é una tenue e peliucida membra
n a , che ftalll fra la d u r a , e la p i a m a t e r , 
o tra la feconda e la quarta membrana del
la Medulla . Quefta membrana da una tú
nica ai nervi , che sbucano dalla fpina ; 
ch ' é la in ter ior membrana de1 nervi , fic
come la dura mater da Pefterna. La quar
t a t ú n i c a é una continuazione della pia ma
te r , ed é una eflremarnente fott i le , fina e 
trafparente membrana; firettamente abbrac-
ciando tut ta la foíianza M h Medulla ^ d i v i -
tkndola nei mezzo in due t r a t t i o fili , e 
facendone quafi due colonne. •— Ved i T V y . 
Anat. ( Ojleol. ) fíg. 6. V e d i anco SPINA , 
V E R T E B R E , &C, 

M E D U L L A P v E Olio, non é al tro che le 
p i ü íitic e p iü f o t t i l i part i della Medulla , 
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o del midol lo degli offi . V e d i M I D O I L A J 
e d O u o . 

I I Do t to r Havers oflferva , che quefto non 
pafla nell ' olla per d u t t i o meati , ma per 
picciol i pori format i in vefeichette o glan-
dulette , che fono c o n g l o m é r a t e in lobe t t í 
d i f i i n t i , contenuti in diverfe membrane che 
inveÜono tu t ta la midolla ; tut te le quali 
vefeichette , o facchi p ropagan í i dall ' e í ler ior 
t ú n i c a delle arterie ; e per quefie egli paffa 
da una a l l ' a l t r a , finché arr iva ai lat i , od 
alie part i e ü r e m e d e ü ' o í í b . Quella parte d i 
effo che viene fomminif l ra ta agí1 interftizj 
delle giunture , v i va per v ía d i paffaggi, 
pervadenti i 'o f íb fin a cotefte cav i t a , e for
m a t i per un tal uopo . L ' ufo d i q u e ñ ' olio 
é o comune a t u t t i g l i ofíi , de' quali con-
ferva la tempra , ed i quali efenta dalla pron
ta e facile rompevolezza ; od in modo piü 
particolare alie g iun tu re , dove é giovevolif-
í i m o : i 0 , per lubricare 1' oíía nella loro 
eftremita , aífinché íi movano con piü d i 
faci l i ta e l ibe r t a . 2o. per difenderegli eftre-
m i degli oíTi ar t icola t i dal rifcaldaríi c o l 
m o t o : 3o. per efentar le giunture dal lo-
gorarfi con la fricazione con t i nua , e eolio 
í i ro f inamen to fcambievole : e 4o. per con-
fervare i l igamenti delle giunture l iberi dal
la a r i d i t a , e dalla foverchia durezza , e l u 
bricare quelle parti , che sdrucciolano fopra 
g l i o í í i , e mantener fleffibili le car t i lagini che 
fon ad eííi congiunte . 

M E F I T I . V e d i MEPHITIS . 
M E G A D O M E S T I C U S . V e d i DOMÉ

STICOS . 
M E G A L E N S I A * , o M E G A L E S I A , nelP 

a n t i c h i t a , Fefte folenni ce lébra te a p p r e í í o i 
R o m a n i ai 12 d' A p r i l e , in onore della 
gran madre degli Dei , c i o é C i b e l e , o Rea ; 
nelle quali íi teneano fpezie di combatt i-
men t i davanti al T e m p i o di quefta Dea . 
V e d i FESTA , & c . 

* Furono chiamate Megalenf ia , dal Gre~ 
co {¿íyocKii ; grande , effendo Cibele ripu-
tata la Dea grande . 

M E I Mi/erere . Ved i i ' A r t i c o l o MISE
RERE . 

M E L A G R A N O * , Malas púnica , o gra-
nata, un frutto raedicinale, in forma d ' u n 
p o m o , o d ' u n cotogno ; pieno di f e r a i , o d i 
a c i n i , inchiufj dentro una polpa ro í íe t ta talor 
do lce , e talor ac ida . V e d i FRUTTO. 

* K denominato dalla copia de1 Juoi g w 
ni j 
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ñ l , o dSfuoi femi >• q- & p M t i m p l ' 
n a t u m , un pomo actmfo y o dal paefs 
dove anticamente em prodotto , ctot la 

Granata. v v j r ti 
L 'albero del melagrano e di due lorte , 1 

tina falvatka , che produce una fpexie di fio-
r i ufati nella Farmacia, chiamati balaujha . 
Vedi BALAUSTIA . . : . 

L'a l t ra fpeiie colt iyaü ne giardim , e di 
oueíto pur ve ne ha di due fatte ; V un di eííl 
porta fol fiori , 1' altro e fiore e frutto . — 
I fiori di ciafcano , chiamati cyt ini , fono 
inchiuí i i n un cálice bislungo porpor ino , raf-
íbmigliante ad una campana. 

G l i alberi non vengon mai troppo a l t i : i 
loro rami fono un poco fpinofi ; le loro foglie 
raflbmigliano a quelle del mi r to maggiore ; 
ed i i loro frutto che é comporto di un gran 
numero di grani roffi angolari } ora dolci , 
cr ' ac id i , e qualche volta vinofi , fecondo la 
qualita della pianta, fono tu t t i chiufi i n pic-
cole celle diftinte , ed i n coraune coperti d i 
una corteccia groífa di color brunetto. Sopra 
quefta s1 erge una fpezie di corona, deH'iñef-
ía natura che la fcorza, formata da una pro-
duzione del cá l ice . 

I n genérale , i melagrant fono e grati al 
gufto, e buoni per lo ñ o m a c o i d'un ufocon-
Sderabile nella Medicina . 

Degl i acini o grani íi fan de' fyrupi e delle 
conferve; e la pelle o fcorza, ch' é chiamata 
malicorium , riputata mol to a í t r ingente , é un 
ingrediente i n diverfi r i m e d j , e t i faneperdi -
fenterie, per diarree , l ienter ie , emorragie , 
e rilaífazioni delle g ing ive . 

G l i antichi íi fervivano della fcorzaMel me
lagrano , come fann' i moderni del fumac, nella 
preparazione del cuoio . 

L a fcorza debbe eífere feccata, dopo eílrat-
tone i grani ; quella che feccafi fenza mon
darla , iémpre íapendo di mufFa , ed eífen-
do p i i i atta a crefcere i morbi , che a gua
r i r 1 i . 

Quanto alia conferva , poca fe ne vende 
di vera , eífendo aífai difficile i l farla . •—1 
Quella che ordinariamente f i fpaccia per ta
le , non é altro che zucchero liquefatto , a 
cui fi da i l colore ed i l güilo acre , con 
cocciniglia , con c rémor di t á r ta ro , ed a l -
lume . 

M E L A N C H O L I A * , nella Medic ina , é 
un' ínfima fpexie di delirio , fenza febbre ; 
per lo piü accompagnata da paura, da gra-
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vézza , e d a t r í f t e z i a d ' an imo , fenza motivo 
apparcnte . Vedi DELIRIO . 

* L a parola e Greca , {jaKu-y^oKim , forma* 
ta da , ncro j e fróKtr i hile. 

G l i antichi attribuirono quefta malattia a 
fieri e nuvolofi fpi r i t i , forgcnti come vapo-
Ú , da un umor atvabilare ridondante . Ved i 
A T R A B I L E , e CHOLERA . 

A l c u n i de' moderni Y afcrivono al moto i r -
regolare degli f p i r i t i , edalla loro acida cofti-
tuzione ; ed a l t r i , che par che meglio la co-
nofcano , a un fangue troppo peíante e v i -
fc ido , che non permette che fia feparata una 
fufficiente quantita di fpir i t i nelcervel lo, per 
animare ed invigorire i nervi ed i m u f c o l i : 
finalmente al tr i al l 'ar idi ta delle meningi del 
cervello. 

L a malattia é variata ín un infini to nume
ro di maniere, fecondo la temperatura e le 
idee della perfona egra. EU ' é una fpezie d i 
pazzia, e fol differifce dalla mania nel grado. 
Vedi MANÍA . 

M E L A R A N C I O * , un frutto deliziofo , 
della fpezie de1 p o m i , noto abbaftanza, e che 
non ha bifogno di particolar defcrizione , n m 
fomminiftrando egli folo molte fpezie di mer-
canzie , non fi dee pretermettere. 

* I Latini lo chiamano aurantium , auran-
tia malus , o malus á u r e a , pomo d1 oro , 
dal fuo colore . 

I melaranci fono d' ordinario portati da 
N i z z a , da C i c u t a , dal l ' I fole d 'Hieres , da 
Genoa , d iProvenza, d iPor togal lo , da l l ' I f o 
le Americane . — Quelli chech iaman í i ./ír¿wcz 
della China furono prima i n Europa portat i 
dalla China , per mezzo dei Portoghefi ; e 
diceíi che proprio la fteífa pianta , donde 
tutte 1' altre d' Europa di quefta forta furon 
prodotte , confervafi ancora in Lisbona, nella 
cafa del C o n t é S. Lorenzo. 

Quelli piíi í l i m a t i , ede'quali fi fan regali 
come rar i ta , n e l l ' I n d i e , non fono piíi grofi i 
che una palla da trueco ; quando fi fan dolci 
con un poco di zucchero, fon riputati eccel-
lenti per i mali del petto. — I I íugo é rinfre-
fcante, e antifeorbutico . 

G l i ara72ci d' ordinario fi confettano in me
t a , ed i n quar t i . Prima fi feorzano, quindi 
fi mondano , o fcavano, e íi feccano in un 
forno". I I narancetto é la fcorza di melaran-* 
ció , tagliata in pezzi e candita . L ' I ta l ia fom-
minif t ra gran do,vizia di fior d' arancio o fecea 
o liquido , 

Q^q L ' acqua 
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L'acqua di flor d arando > ch íamata aqua 

napha:, viene íl piu dalla Provenza . Per eííere 
buona, debb1 eííere molto amara , e non piti 
vecchia d' un anno . 

V i fon vari olj eftratti dagli mvmv . L 'o l io 
di neroli é i l prodotto de'fiori , per difti l la-
xione . Queilo eí lrat to dalla pelle con acqaa 
e l imbicco , é buono né p iu né meno . V i 
é parimenti un olio e ñ r a t t o dai piccoli me-
laranci, o narancette , con ammollarle e ma
cerarle per cinque o fei giorni i n acqua co-
mune , e diftillandole coll ' ifteíra acqua i n un 
limbicco . Quefti olj fono t u t t i í l imat i buoni 
per diftruggere i vermi ne' f anc iu l l i ; ma pof-
íono falíificarfi agevolmente con 1' ol io di ben , 
o quello di mandorle do lc i . 

Color ^ M E L A R A N C I O , é una t i n t a , che 
partecipa egaalmente di rofíb e di giallo ^ 
od é un médium tra l i due. Vedi COLORE 
e T I N G E R E . 

NelT Ara ld ica , i l termine Frincefe orange 
( c i o é narancio) fi da nel Blafone a tutte le 
palle che fono bruñe o fcure. 

Aqua di Fior di MELARANCIO . V e d i 
ACQUA . 

M E L A N O G O G A * , M E A A N O F O r A , 
fono quelle Medicine che fuppongonfi par t i -
colarmente purgare F atra b i le . 

* L a vocc e formata da {¿iXw; , niger ; 
ed xyw duco, condunc } cavare , ti
rare . 

M a non v i é i n oggi chi tale fpezie di bile 
confideri od attenda j e per confeguenza quefta 
di í l inzione di evacuanti é poco i n u fo . Vedi 
PÜRGATIVI , e A T R A B I L I S . 

M E L C H I T I , una Setta religiofa nel Le
vante , che poco o niente differifee dai Gre-
ci i n qualunque cofa che riguardi o la fede, 
od i l culto j eccettoché non ne parlano i l l i n -
guaggio Greco. 

La parola nell ' or igínale Siriaco , fignifica 
Regi f l i , o Imperial i jü , e fu un tempo appli-
cata dai Cattolici a quegli Ere t ic i che negaya-
no di fottometterfi alie decifioni del Concil io 
Calcedonefe : volendo con tale appellazione 
indicare, ch'eglino erano dellareligione dell' 
Imperatore . 

Quell i che fono oggidi chiamati^ Melchi-
í i , fono coloro , che abitando fra i Sirj , i 
C o f t i , o g l i E g i z j , ed altre Naz ion i Levan-
tine , feguitano le opinioni de' Greci , ben-
ché eglino non fieno Greci : E per^ quefta 
ragione Gabriele Sionita l i chiama indiíFe-
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rentemente col nome d i Greei, t di Méhhki , 
V e d i GRECO . 

I I medeí imo Autora ofíerva , che eglino 
fono fparíl per tutto i l Levante ; che negano 
i l Purgatorio , e fono dichiarati nemici del 
Papa, e del fuo Primato . Quanto al r ima-
nente s' accordan co' Greci e negli articoli 
della Fede, e nella difciplina. 

Hanno tradotto F Euchologio Greco , ed 
a l t r i l i b r i d i quefta fpezie , i n Aráb ico ; ed 
hanno i Canoni de 'Conci l j nella medefjma 
lingua.^ A quelli del Conci l io Niceno hanno 
aggiunti nuovi Canoni , comunemente chia-
mat i Canoni Arabici y che parimenti fon r i -
cevuti dai Giacobiti e dai M a r o n i t i : Abben-
ché la maggior parte de' D o t t i l i confideri 
come fpur j . 

M E L C H I S E D E C I A N I , antichi Settar;, 
cosí chiamati perché elevavano Melchifedech 
al di fopra di tutte le creature, e fin al di 
fopra di Gesíi Crif to . 

L ' Autore di quefta Setta fu un Teodo to , 
donde i Melchtfedcclanl vennero pofeia ad 
eííer p iu no t i fotto i l nome di Teodozlani; 
tutta la differenza tra quelli , ed i rigorofi 
Tcodoziani , confiftendo i n quefto particolar 
articolo concernente Melchifedech j i l qua-
le , fecondo effi , fu la grande e fuprema 
v i r t u . 

M E L E , M e l , una forta di fugo dolce s 
che da' vegetabili fuccian le api , e ne' loro 
fiali, o celle r ipongono. Ved i C E R A . 

I I melé é propriamente unode'fughi che el 
danno i fiori, e che s' é feoperto da tutte le 
fatte di fiori ftiliare, non eccettuandone nep» 
pur 1' aloe o la colloquintida. 

I n tu t t i i fiori mafchi che hanno otricelli 
nel fondo de' petali , fi trova un fugo vifei-
d o , rofficcio , dolce i n gran copia 5 di qua 
avvien , che íi veggano de' fanciulli cogliere 
de' taffibarbafíi , de' digi tal! , e delle madre-
felve, & c . e fucciarne i l me lé . Le api vif i ta-
no anch'elle quefti fiori j e mettendovi le lor 
probofeidi o le piccole trombe , ne fuccian 
íuori i l fugo melleo , e ne caricano i loro 
í l o r a a c i ; per poi fcaricarlo ed ammaflarlo ne' 
loro alveari . «—Di maniera che i l we/e é una 
foftanza vegetablle. 

N e l ventre della pecchia v ' é una picco-
la vefeica trafparente , che é i l proprio rí-
cettacolo del m e l é : quando I 'animale trova 
che quefta é piena , fi diparte dai fiore , 
entra i n una delle cellette, ed i v i lo fca-

rica 
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r i c a per quel la par te del la t e í l i c h ' é fítua-
t a t r a l e due ganafce , c h ' egJi eftende e d i 
la ta p i ü d e l l ' o r d i n a r i o , m o v e n d o l a tefta a 
u n t r a t t o d i qua e d i i á . — Sei una gocc ia 

accidente é ma le a l lucga ta , e i l a r i í u c c i a 
l a fuá p robofc ide , e d i n u o v o p i í j adat ta-
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con 

una celia di melé , la chiudono con cera e 
ferbano per provigione aell I n v e r n ó , Vedi 

C E R A . ' . T . 

I I mcle fu anticamente preío per una ru
ciada la quale cadeíTe o difcendeífe dai fio-
n - ma quel che prova ció eííere falfo , fi 
é che le api lo raccolgono folo da poi che 
i l Solé é gia a l t o , quando non refta piu ru-
giada : egli debbe eífere adunque o un l i -
quore preparato nel fiore , ed efcreto e fe-
parato per lo fuo proprio vafe, come la man
ila . Vedi MANNA ^ e RUCIADA . — O v -
ver piuttofto é da credere ch' egli fia la fi
na e tenue polvere , o la fariña fsecundans 
degli apici de' fiori. — I m p e r o c c h é , fecon-
do T offervazione di M , D u V e r n a y , lepec-
chie quando vanno -in cerca del melé , non 
f i attaccano fopra altre parti , che fopra 
g l i flamina , ed ápices , e non su quelle 
che danno qualche altro l iquore . V e d i F A 
RIÑA . 

Quel che é notabiliffimo , fi ^ , che i l 
melé i n virtíi della fuá natura végetabile , 
f i é fcoperto da M . Lemer í , conteneré del 
ferro ; la quale fcoperta pub fervire come d i 
rifpofta alia queftione chimica di M . Geof-
f r o i . Se v i fia alcuna parte di una pianta 
fenza ferro ? Imperocché fe un c o s í dilica-
í o eftratto dalla piü fina parte del fiore , 
e vieppiü ancor elaborato nelle picciole v i * 
fcere dell' In fe í to , non é fenza ferro , pof-
f i a m far con tó di non t r ó v a m e mai alcuna 
parte che d i ferro fia p r i v a . Ved i FERRO , 
e P l A N T A . 

Abbiamo due fpezie d i melé y blanco , e 
giallo, — I I bianco, mel alb^m , chiamato 
anche mel vergine, cafca fuori a gocce fpon-
taneamente dal fíale , con roveíciarlo , o 
romper lo , 

I I fecondo é i l mel flavum y e queíH fi 
fpreme da fiali a forza i n un torchio , dopo 
d1 averli prima amraoll i t i con un poco d'ac-
qua fopra i l fuoco . V é parimente una 
tatta di melé intermedia , di un color b l a n 
co gial l iccio, che cavafi per e íp re f l ione , fen^ 
za fuoco . 

I I mcle lafciato fiare due o tre g i o r n i , f i 
purga da sé ; gittando su una fchiuma di 
ce ra» ed altra fpuma , la quale fi dee levar 
v i a . 

A lcun i Na tu ra l i íH vogliono che i l melé 
fia di qualita differente fecondo la difFerenza 
de' fiori o delle piante donde le api lo fuc-
c iano. — Pero Strabone riferifce , che v i é 
una fpezie di melé nel Pon to , ch' é un forte 
veleno ; venendo procacciato dall ' api che fi 
pafcono eolio fpogliare i fughi dell' acóni to e 
dell' a í f enz io , 

I I P, L a m b e r t i , nella fuá Relazione della 
Mengre l i a , ci aíficura del contrario ; ed af-
ferma che quefti é i l miglior^ melé del mon
do , a cagione della quantita di balfamo 
che m nafce . —« Aggiugne che v i é un' 
altra forte di melé bianchiíf imo , duro co
me i l Zucchero , e che non fi attacca alie 
m a n i , 

G l i antichi mettevano i l zucchero e la manna 
tra le fpezie di mete , Ved i ZUCCHERO e 
MANNA , 

I I mcle ha delle v i r t u medicinali confíde-
r a b i l i ; eífendo riputato un buon detergente e 
purificante; ed i n tal qualita é ufato interna
mente ed efternamente, per le vifeere , per le 
fer i te , per le ulcere , & c — I I melé é l a b a f e 
di diverfe corapofizioni farmaceutiche . — D e l 
melé con V aggiunta di role o di v i o l e , della 
mercuriale , & c . fi fa i l mel rofatum , mer-
curtale, hdleboratum, & c . 

V i é puré un mel fcilllticum, od una pre-
parazione di cipolle marine : mel pajjula-
tum v i o l a t u m , fatto con uve boliite i n acqua 
calda ; e mel anthofatum che fi fa di fiori d i 
rosmarino, 

I C h i m i c i puré eñraggono dal mcle un'ac-
qua , uno fp i r i t o , un o l i o , & c . 

I I melé é altresi un ingrediente i n diver
fe bevanctev, come nelle beyande ínglefi , 
chiamate Mum , Metheglin , & c . Vedi M U M , 
& c . 

MELÉ Selvático. —• S, Adamano, Abbate 
d' H i i , nella fuá deferizione de' luoghi San-
t i , oíferva che nel luogo dove S a n G i o v a n n í 
.Battifta viífe nel Diferto , v i fono delle lo -
cufie che i poveri fan bollire con olio , eá 
una forte d' erbe che han lunghe e grandl fo-
glie di un color di l a t t e , e di un gufto fimi-' 
le al mcle y e che quefto é per avventura u 
mcle felvatico , t l i cui parlano le S, Carte • 
V e d i A c R i p o P H A G r -
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State o Favo di MELÉ , e una í l r u t t u r a , 

o fabbrica d i cera, plena di celle , forma-
ía dalP api , per depofitarvi i l loro mde , 
le loro uova , & c . Vedi C E L L A , C E R A , 
MELÉ , & c . 

L a grande fagacita , e 1' a r t i f í i io dell' api 
nel fare i loro fiali , é í lato fovente oggetto 
d 'ammiraz ione . — La lor opera e fatica íl 
diftribuifce fra loro regolarmente ; alie voke } 
quelle api che portano la cera nelle loro ga-
nafce , P inumidifcono e la mollificano con un 
poco di liquore , che v i d iñ i l l ano í b p r a ; le 
ñeíTe taior fabbricano le pared delle loro celle 
efagonali; ma talor i l fanno altre ; ma quelle 
che formano le celle , non le pulifcono m a i . — 
Vengon altre e fan g l i angoli piü e fa t t i , e 
uni ícono ed eguagllano le fuperfizie» E pero 
che nel far cib alcuni morfel l ini di cera íi 
jafchian yia , ve ne fono alcune, i ' ufizio 
delle quali confifte i n raccogl ier l i , perché non 
l ien perdut i . 

M . Mara ld i ha parimenti oíTervato , che 
quelle api le quali pulifcono e dirizzano le 
pa re t i , lavorano piü a lungo che quelle che 
J i fabbricano i come fe i l puliré non foífe cosí 
laboriofo , come i l fabbricare . 

Principiano i l lor lavoro fulla fommita dell' 
alveario , attaccandolo alia piíi folida parte 
di eífo : di la difcende giü la fabbrica , che 
continuafi da cima a fondo, eda un lato all ' 
altro ; e per renderla piü mafficcia e forte , 
f i valgono d' una fpezie di cera ammoili ta 
ch ' é aííai fomigliante alia co l l a . La forma 
delle celiette, delle quali é compoí lo i l j W e , 
c efagona ; la qual f igura, oltre queílo ch' 
ella ha di comune con un quadrato e con un 
triangolo equilátero , ha i ' avantaggio d' i n -
chiudere un maggiore fpazio dentro la mede-
fima fuperfizie . 

M E L I C E R I S , M E A I K H P I 2 , un tumo-
re od abfceífo, chiufo i n una cyítide , o ca-
jifula ; che confta di materia non molto dif-
fomigliante ^dal mde , donde i l fuo neme . La 
Meltceride^ é altramente chiamata atheroma . — 
Si raccoglie e forma fenza dolore, e cede al
ia preífione , ma ritorna di nuovo alia fuá 
f igura: Si cura con difeuzienticaldetti . Vedi 
ATHEROMA . 

M E L I S M A T I C O fijh . V e d i r A r t i c o i o 

M E L I T I T E S , M E A I T I T H 2 , una pie-
tra grigia s che quando é ridotta i n polvere, 
ida un liquor di latte , d' un gufto alquan-
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to íimile al m e l é , donde prende i i fuo ña 
me . 

Trovaf i nelle rainiere di metalli , e fem-
bra che partecipi mol to della natura del 
piombo , ha una dolcezza , quale a un di-
preffo é quella del fal Saturni , ma piü iníl-
p ida . 

M E L I L T S inqulrendum, un mandato , che 
daffi per fare una feconda inquifízione , quali 
terre e fondi o poífeíTioni feudali un uomo 
difonto oceupava , dove la parzialita fofpet-
t i f i dopo i l mandato chiamato d'mn clauftt 
extremum, 

M E L O D I A % M E A . f í A I A , nella M u -
fica, é i l grato e dolce effetto di differenti 
fuoni muficali , ordinati o difpoíli i n fuc-
ceffione. 

* L a parola , fecondo alcuni , e compojla 
dal Greco ^ K i , nie l : e ubv, canto . 

L a Melodía é V effetto foltanto d' una fo-
la parte, voce, od inflrumento ; per cui ' d i -
ítinguefi da A r m o n í a ; quantunque nel parlar 
comune , quefti due t e rmin i fieno fpeífo 
confufi . 

L ' A r m o n í a é i l grato effetto della unlone 
di due o piü fuoni muficali concordanti , 
udit i i n confonanza, cioé i n uno ñeífo tem-
po ; cosí che P A r m o n í a é l ' effetto di due 
parti almeno : ficcome adunque una fuccef-
fione cont inúala di fuoni muficali produce la 
Melodía , cosí una comblnazione continuata 
di queíli produce l A r m o n í a . Ved i ARMO
NÍA , CONCORDANZA , e Muftca nelle 
PARTÍ . 

Quantunque i l termine Melodía fia appli-
cablle principalmente al foprano, ficcome i l 
foprano é principalmente dif i into per la fuá 
aria ; n u l l o í t a n t e , per quanto che i l baffo fi 
pub fare ar iofo , e cantar bene, propriamen-
te anch' egli pub eífer detto melodiojo . Ved i 
SOPRANO , e BASSO . De i dodici intervall i 
armonici de'fuoni M u f i c a l i , diíHnti co' no-
m i di feconda minore , feconda maggiore y ter* 
%a minore , terza maggiore j quarta ; quinta 
fa i fa , quinta ¡ fefia minore , fefia mapgíore y 
fettima minore , fettima maggiore, ed ottava, 
ogni Melodía , non meno che ogni a r m o n í a , 
fono compofte: Quanto alie ottave di clafcu-
no di queíli intervalli , elleno non fono che 
replicazioni del medefimo fuono j e che un-
que fi dice di uno o di tu t t i queñi fuoni $ 
deve intenderíi parimenti delle loro ottave * 
Vedi OTTAVA* 
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Quanto alie rególe della M E L O D I A Vedi 

COMPOSIZIONE . 
M E M B R A N A , nelr A n a t o m í a , una par

te í imilare di un corpo an ímale i cioé una 
pelle tenue, bianca , fleffibile, e fpanía , for-
mata di diverfe forte di fibre infratteíTute af-

" od invoke-e che ferve per copnre 
del corpo . V e d i CORPO , e partí 

fieme ; 
re certe 
P A R T E . 

Le membrane del corpo fono v a r i é , e va
riamente denominate : — T a l i fono i l p e r i o -
í l e o , la pleura , i l pericardio, i l peritoneo , 
& c . quali vegganíi fotto i loro a r t i c o l i ; PE-
KIOSTEUM , & c . — T a l i pur fono T adipofa j 
]a carnofa , e la Ni&itante . 

Quelle Membrane che fervono d' integu-
m e n t i , o coperte de' v a f i , fono chiamate tu-
mche ; e quelle che coprono i l ce rve l lo , fono , 
con un nome particolare , chiamate men'mgi. 
Vedi TÚNICA , e MENINGI . 

Le Fibre delle Membrane dan loro nn'ela-
fíicita , per cui f i contraono, e flrettamente 
abbracciano le parti ch' elleno contengono \ e 
le loro fibre nervofe danno ad eííe un efqui-
í i to fenfo, che é la cagione della lor contra-
7Íone : laonde appena reggono al l ' acutexza 
delle Medicine , e difficllmente s' unifeono ^ 
quando fon feri te . Nel la Joro teftura , v i é 
una mokitudine di picciole glandule, che fe-
parano un umore , idóneo ainumidire le par
tí contenute . A cagione della groffezza e 
della trafparenza delle membrane, le ramif i -
cazioni de' vafi fanguigni fono piu patente
mente vedute i n eííe , che i n alcuna altra 
parte del corpo : quivi le innuraerabili d i v i -
f i o n i , g l i andi r iv ieni , le tortuofe progreí í io-
MÍ , e le frequenti inofeulazioni, non fol del
le vene e delle arterie aíí ieme , ma ancora 
delle vene con yene , e d' arterie con arterie , 
formano un belliffimo ricamo , ed una deli-
cata opera reticolare , che cuopre tutta la 
Membrana, Ved i V A S E , &C. 

L ' ufo delle Membrane h- coprire ed i n v o l -
gere le parti , e fort i f icarle; difenderle dall5 
offefe efterne; confervare i l calor naturale ; 
congiugnere una parte ad un' altra ; fofte-
nere i piccoli vafi , ed i nervi che corrono 
per le loro duplicature 5 fermare i l ri torno 
degli umori ne' lor vafi , ficcome le valvule 
fermano i l r i torno del fangue nelle vene e 
nel cuore del chilo nel dutto torácico ; e 
della linfa ne'vafi l infatici . Ved i VÁLVU
LA 5 & c . 
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G l i Anatomici generalmente afferifeono 

che v i é una Membrana communis mufeulorum , 
comune a tu t t i i mufeoli , t i r a t i i n q u e ñ o 
errore dall'aponeurofi di diverfi j doveché fe 
fi fa piu atienta oíTervazione , non t rovaí i 
alcuna tal cofa. 

L a Membrana propria mufeulorum éque l l a 
che immediatamente copre tutte e ciafeuna 
delle fibre di un mufeolo , ed é í l re t tamentc 
loro un i t a . V i é un' altra membrana comu
ne , chiamata membrana comunis vafeulorum ; 
che é una fo t t i l membrana, che accompagna 
quafi t u t t i i vafi del corpo . Ved i V A S E , V E 
NA , A R T E R I A , & c . 

Tu t t e quefle membrane ricevono vene , 
ar ter ie , e n e r v i , dalle parti le piíi vicine ad 
efle. 

MEMBRANA communis mufcnlomm . V e d i 
T Ar t ico lo MEMBRANA . 

MEMBRANA propria mufeulorum . V e d i 
T Art icolo MEMBRANA . 

MEMBRANA communis vafeulorum . V e d i 
1' Ar t ico lo MEMBRANA . 

MEMBRANA adipofa. Vedi ADIPOSA. 
MEMBRANA carnofa. Vedi C A R N O S A . 
MEMBRANA niBita-ns. Vedi NICTITANS . 
MEMBRANA tympani. Ved i T Y M P A N U M . 
MEMBRANA urinaria. Ved i A L L A N T O I D E , 
M E M B R A N E dcgli occhi. Vedi OCCHIO . 
M E M B R A N O S A Armilla , Ved i A R -

M I L L A . 
M E M B R A N O S O S , nell ' A n a t o m í a , un 

mufeolo della gamba , cosí detto dalla gran
de efpanfione membranofa che inchiude tut
t i i mufeoli della tibia e del tarfus ; ond' é 
anco denominata fafeia lata . — Vedi T a v -
Anat. ( Myol. ) fi§. 2. n. 34. fíg. 1. n . 48. fig. 6. 
num. ^4. 

E g l i ha un cominciamento aguzzo carnoío 
dalla parte dinanzi della fpina dell' es i l i u m ? 
ma fubito diventa membranofo, e copre quaíl 
t u t t i i mufeoli della cofeia e della gamba 7 
gíu fino al piede , dove fi unifee col ligamen-
tum annulare ; e la fuá azione volta la gam
ba al l ' i n f u o r i . 

M E M B R I , n e l l ' A n a t o m í a , fono le part í 
efteriori , che forgono dal t ronco , o corpo 
di un anímale , come i rami dal tronco di 
un a íbe ro . V e d i C O R P O . 

N e l qual fenfo, membri-, membra, coinci-
dono eolio fieífo, che la voce, artus. Quan-
tunque alcuni v i mettano del d ivar io , n l t r i -
gnendo i membri p iü i íumedia tamente alie 

p a r t i 
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par t i carnofe che cuoprono g l i artus , e g l i 
artus alie oíía ed ai nervi I M e d i d d iv i -
dono ü corpo i n tre reg ion i , o v e n t r i , cioé 
la teda, i l pet to , ed̂  i l baflfo vent re , enel l ' 
eftremitadi j che fono i membri, Vedi ESTRÉS 
MITA' , 

Ciafcun membro , e ciafcuna pórzione del 
corpo fu anticamente confecrata a qualche 
divini ta . La tefta a G i o v e , tí petto a Net-
t u n o , 1'ombilico a Mar te } 1'orecchia alia 
Memor ia , la fronte al Genio , la mano dr i t -
ta alia Fede o Fedelta , le ginochia alia C o m -
paffione , o Pieta , le ciglia , di nuovo , a 
Giove , g l i occhi a Cupido , o fecondo a l t r i , 
a Minerva ; la parte deretana della delira 
orecchia a N e m e í i , la fchiena a P lu tone , i 
reni a Venere , i piedi a M e r c u r i o , i calca-
gni e le fuole de'piedi a Tetide , e le dita a 
M i n e r v a . 

MEMBRO nell'architettura , dinota una par
te di un edifizio 5 come un fregio, una cor-
n ice , & c , 

MEMBRO talor fi adobera modanatura 
Vedi MODANATURA . 

M E M B R O , nella Grammat ica , s'applica 
alie partí di un periodo , o d' una fentenza, 
Ved i PERIODO , e SENTENZA . 

M E M O R I A , MNHMH , una potenza, o 
facolta della mente , per cui ella ritiene o 
rammenta e richiama le idee fempl ic i , o le 
immagin i delle cofe , che abbiamo vedute , 
immaginate , intefe, & c . Ved i A N I M A , PO
TENZA , F A C O L T A ' , ¿kc. 

D i tutte le facolta, non ve n1 é alcuna piu 
dlfficile da fplegare , o che piü abbia reíi per-
pleffi e dubbiofi i Filofofi , che la memoria , 
A l c u n i vogliono ch1 ella fía un mero ó r g a n o , 
come T occhio , l ' orecchia , & c , •—• I I Dot -
tor H o o k i n un fuo T r a t t a t o , Ejfajy towards 
a mcchan'ical account of memory, cioé , Sag^io, 
per una Sptegaztone meccanica della Memo
ria , la fa confiftere i n un corredo o cumu
lo d1 idee o d' immagini , che la mente ha 
occafionalmente fórmate dalle fine e fot t i l i 
parti del cervello, e difpoí le , o fchierate i n 
ord ine . 

Cartefip ed i fuoi feguaci f o ñ e n g o n o , che 
g l i fpir i t i animali eccitando un moto neile 
piíi dilicate fibre del cerebro, lafeiano cer-
te orme o tracce ,, che cagionano la noftra 
rimembranza. Di qul avviene , che col per-
correre diverfe volte le medefime cofe, d i -
veatanda g l i fpir i t i p iu idonei e quafi av-
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vezzi ai medefimi paífaggi , l i lafeiano aper-
t i , e COSÍ fanfi ftrada fenza sforzo o fatica ; ed 
i n queífo coníifle la facilita , con cui ci r i -
fovveniarao di ta l i idee . Percib i l vino t ro -
vafi acuir la memoria, inquanto che gl i fpi
r i t i del vino mettono g l i fpir i t i animali i n 
m o t o , ed agitano piü vivamente le fibre del 
cervel lo , Vedi IDEA , C E R V E L L O , T R A O 
CIA , R I M E M B R A N Z A , SCC 

I I P. Malebranche efprime la fuá nozione 
della memoria cosí : " Eífendo gia accorda-
„ t o , che tutte le noftre differenti percezio-
„ n i fon conneffe ed affiíTe ai carabiamen-
„ t i che fuccedono nelle fibre della parte 
, , principal del cervello, nella quale piu par-
„ ticolarmente V anima rifíede ; la natura 
„ della memoria di qui fáci lmente fi fpiega. 
3, Imperocché fíceome i rami d' una pian-
„ ta che fono rimafi per qualche tempo pie-
„ gati i n una • certa maniera , confervano 
„ qualche facilita per eflfere piegati di nuo-

-„ vo nella maniera medefiraa : cosí le fibre 
„ del cervello avendo una volta ricevute cer-
5, te i rapreí í ioni dal corfo degli fp i r i t i ani-
„ m a l i , e dall ' azion degli ogge t t i , ritengO' 
„ no aífai lungo tempo qualche facilita per 
„ ricevere quefte medefime difpof iz ioni . Ora 
„ la memoria non confifte i n altro che i n 
„ quefta facilita j poiché fi penfa alie ifteífe 
3, cofe , quando U cervello riceve 1' ifteífe 
3, impref f ion i , 

„ I n oltre , eífendo che g l i fp i r i t i agifeo-
„ no ora con piü ed ora con meno di forza 
,3 fulla foftanza del cervello, e che g l i ogget-
3, t i fenfibili fanno impreffioni molto piü gran-
3, d i , che la immaginazione fola , di qui. é 
3, facile i l concepire 3 perché non ci ricordia-
3, mo egualraente di tutte cofe che \ abbia-
, , mo apprefe ; p e r c h é , a cagion d' efempio , 
3, quello che fi é apprefo piü v o l t e , rappre-
„ fentafi d' ordinario all ' anima piü vivamen-
„ t e , che quello che fi I apprefo fol una o 
„ due vo l t e : Perché cirieordiamo p iüd i f t i n -
„ tamente delle cofe che abbiam yedute ^che 
3, di quelle che abbiamo ioltanto immagina-
3, t e , &c.. Vedi A B I T O .. 

„ I vecchi fono mancanti nella memoria % 
„ e non poífono imparare alcuna cofa feo.» 
33 za una grande difficolta , perché fcarfeg-
3, giano di fp i r i t i animali perfar nuove trac-
„ ce , e perché le fibre del cervello fono diven-
„ tate troppo dure 3 o troppo umide ; onde no)t 
n r icevono, o non ritengono tal i impreff ioni . 
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Per la fleíía ragione, coloro che imparano 
con grandiffima facilité , fono i pih preftt 
a fcordarfi ; perché quando le ñbre fono 

" m o l l i e fleífibiU , g l i oggetti fanno una leg-
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aiera impreffione , che i l continuo corío 
55 fpiriti animali fácilmente fcancella -
' Al rnn t ra r io , le fibre di quelli che imp 

rano p i " lentamente, eífendo meno fleffi-
" bilí e meno foggette ad eífere fcoffe , le 
" tracce o veíligie fon piu profondamente 
' , impre í fe , e durano piu a lungo. _ 

Da tutte le quali cífervazioni fegue , 
che la memoria é aífolutamente dipenden-

5} te dal corpo ; eífendo indebolita o fo r t i f i -
cata, fecondo i cambiamenti che accado-

„ no al corpo ; come d' una caduta , de' 
„ trafporti cT una febbre, & c . trovando no i 
„ fpeffo che tal i accidenti eradono o fcan-
„ cellano tutte le orme , portan via tutte 
„ le idee, e cagionano un' oblivione univer-
„ fale . " _ 

L a principale difficolta che annuvola e 
impigl ia quefta doí t r ina della memoria ^ fi é 
quella di concepire , come quell' inf ini to 
numero di cofe , onde la tefta é corredata 
ed empiuta , difpongafi con tant' ordine, che 
T una non fcancelli 1' altra ; e come i n un 
si prodigiofo ammaí famenío di veftigie e 
di fegni impreífi ful cervello, g l i fp i r i t i ani
mal i fveglino precifamente quel le , delle qua
l i la mente ha d' uopo hic <& nunc . V e d i 
S P I R I T I . 

Séneca , dice di fe fteífo , che col mero 
sforzo della fuá natural memoria., ei potea 
ripetere due mi la parole dopo d' averie una 
volta a í c o l t a t e , ciafcuna nel fuo ordine ; ab-
benché non aveífero P una al l ' altra connef-
í ion veruna. E d appreífo ei fa menzione d i 
un fuo amico , Portio La t rone , i l quale r i -
tenea nelia fuá memoria tutte le declama-
z ioni che mai dette ave í fe , né la fuá memo
ria fgarrava né anco i n una fola parola. E i 
commemora i n oltre Cynea , Ambafciato-
re del Re Pirro a' Romani ; i l quale i n 
un giorno avea cosí bene imparati i nomi 
de1 fuoi fpettattori , che i l giorno appreífo 
falutb tut to i l Senato e la plebe raccolta , 
ciaícun per i l fuo nome . P l in io dice , che 
Ci ro conofcea per nome ogni foldato della 
fuá armata ; e L . Scipione, tutto i l popó
lo d i Roma . Charmida , o piuttofto Car-
neade , quando era richiefto , fapea ripete
re ogni volume che nelle biblioteche t ro-

vavaf i , con tanta fpeditezza come fe lo leg-
geífe — I I Dotror Wal l i s dice , che fenza 
1' ajuto della penna e dell' inchiof t ro , od al
tra cofa equivalente , ei poteva al b u i o , per 
la mera forza di memoria , compiere dell' 
operazioni aritmetiche , come la molt ipl ica-
z ione , la divií ione , 1' e í l razione delle radicí 
& c . fin a quaranta l uogh i , o n u m e r i . Quel
la particolarmente ch' ei fece i n Febbraio del 
167^ , ad inqhiefia di un foraftiere ( di not-
t e , i n letto ) ei fi propofe un numero d i 
53 luoghi , e trovo la fuá radice quadrata 
per 27 luoghi ; ed agglugne che fenza ma i 
avere fcritto i l numero , lo dettb dalla fuá 
memoria , nella fuá proí í ima vifita , ven t i . 
giorni -dopo. 

Lócale, o Artifiziah M E M O R I A , é un ar
te , o un ' invenzione, col mezzo di cui fup-
ponefi che la memoria venga ajutata, fo r t i f i -
cata , ed accrefciuta . 

QueíT arte non par che confiíla i n altro f 
che i n ua certo método di accoppiare od af-
fociare le idee delle cofe che vogliara r icor-
da rc i , con le idee d'altre cofe, gia ordina-
tamente difpofte nella mente , o che fono 
davanti agli occhi . — E l i ' é un' invenzione 
antica , eífendo ñ a t a praticata da m o l t i de-
g l i antichi oratori ; alcuni de' quali dicefi 
che fí ferviífero di pitture , d' immagin i , e 
di emblemi per un tal uopo: Abbenché a l -
t r i íi contentaífero delle parti , de 'membri , 
degli o rnament i , del corredo , d1 altre circo-
fianze del luogo dove avean da parlare. M u -
reto dice , che un Giovane di Corfica pre-
tendea di far miracoli su quefio propofito ; e 
Mure to medefimo lo mife alia prova; ed aven-
dogli dettate due o tre mila parole , alcune-
Greche , altre Latine , altre barbare, tutte 
fenza alcuna mutua relazione , e la maggior 
parte fenza fenfo: colui immediate, e fenza 
eí i tanza alcuna , glie le ripefé tutte dalla 
prima al l ' ul t ima fenza mai inciampare , co l l ' 
ifteffo ordine con cui erano fíate dettate; e 
fatto q u e í t o , comincib da dove avea finito, 
e le ripeté di nuovo al l ' indietro , dall ' u l t ima 
fino alia prima . Aggiugnendo , che quefto 
non era che un leggier faggio della fuá me
moria ; e che ei fi farebbe tolto F impegno 
di ripetere trentafei mi l le parole neli ' fieífa 
maniera . 

L a verita é , che queft' arte par meglio d i -
retta , e accomodata a ritenere cofe fenza 
alcuna coerenza o dipendenza dell' une dall ' 
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akre , come fono mere voci j o meri fuoni , 
& c . che per cofe, dove la ragione o i l giu-
é m o r ichieggonü per qualche verfo. 

Ra im . Luílo fi adoperb con tanta cura m 
queft'arte , ch'ella i n oggi va fotto i l fuo 
t i o m e , ed é chiamata arte Lulllana . Vedi 
A R T E . 

M E M O R I E , un termine oggidi i n molt ' 
ufo , particolarmente appo i Franceíi ; per 
accennare Iño r i e comporte da perfone che 
hanno avuta qualche parte , od intereffe ne-
gli eventi e nelle azioni che riferifcono \ e 
corrifponde a quello che i La t in i chiamaro-
t io Commentarii. Vedi COMMENTARIO , ed 
ISTORIA . 

M E M O R I E , é un termine i n ufo parimen-
t i per íignificare un giornale degli atti , e 
delle procedure d' una focieta; ovvero una 
raccolta delle materie difputate , agítate , 
ventí late , compite , & c . i n quella . 1—1 T a -
l i fono le memorie dell' Academia Reale del
le Scienze, & c . Vedi GIORNALE , ACADE
MIA , & c . 

M E M P H I T E S , o lapis Memphkicus , 
una forte di pietra mentovata da Diofcoride, 
da Plinio , e da al t r i Storici na tura l i , che 
fupponefi trovara i n Egi t to non molto lonta-
no dalla Ci t t a del Cairo , ch' é i ' antica M e m -
phis 5 donde i l fuo nome. 

La proprieta , per cui queíla pictra é r i -
nomata , fi é , che eííendo ridotta i n polve-
re 5 e ñrofinata su qualche parte del corpo 
che abbiafi a recidere , la mortifica talmen
te , che 1' infermo non fente dolore nell'ope-
¡razione. 

M E N A N D R I A N I , i l piü antico ramo 
¿i Gnoft ici ^ cosí chiamato da Menandro 
loro capo, difcepolo di S i m ó n mago , ed egli 
fíeífo, un mago famofo . V e d i SIMONIANI , 
e GNOSTICI . 

E g l i infegnava, che niuno potea falvarfi , 
fe non era battezzato nel fuo nome: E i con-
feriva una forta peculiar di battefimo , che 
rendea fecondo lu i q u e l l i , che lo ricevcano, 
immor ta l i nel futuro mondo . S. Ireneo lo 
rapprefenta come uno i l qual pretendea d' 
dfere , quella prima v i r t u , fin allora al 
mondo ignota , e ch' egli era flato mandato 
dagli angeli per la falvazione di tutto i l gene
re umano . 

E g l i voleva e fi vantava, dice S. Epi fan io , 
hcer. 2. d1 eííere maggiore del fuo maefiro ; 
i l che e eontro TeodoretOj i l quale fa M e -
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fíandro una v i r t u fubordinata a S imón m á -
g o , la grande v i r tu di tu t t i . Vedi SIMO-
NIANI . 

M E N D I C A N T I , _ u n termine che s'ap-
plica ai diveríi Ordin i di Religiofí , i quali 
vivono di limofine , e van mendicando di 
porta i n porta . Ved i MONACO , e R E L I 
GIOSO . 

V i fono quattro Ordin i an t i ch i , che paíía-
no principalmente lotto i l nome á€ quattr» 
Mendicant í : I Carmelitani , i Domenicani , 
i Francefcani , e g l i Jlgojlin'tani . Vedi cia-
fcuno a fuo luogo, C A R M E L I T A N I , &C. 

T r a i l numero ¿t Mendicantí , fono an
che annoverati i Capuccini ̂  i Rtformati d i 
S. Francefco, i Miriítm , ed a l t r i , che fono 
rami o derivazioni dai p r i m i . Vedi CAPU.C-
CINI & c . 

I Mendicantí nel primo loro f lab i l imento , 
erano incapaci di aver rendite. La mol t i t u -
dine de' Mendicantí i n uggl é una grave i m -
pofizione iopra i popo l i . 

M E N LA N A Colonna . Vedi COLONNA 
M E N I N G I , Meninges , M H N I I T E S , 

nell ' ana tomía , le tuniche , o membrane , 
dalle quali é chiufo ed avviluppato i l cervel-
lo . Vedi C E R VELLO . 

G l i Arabi le chiamavano Madr i / donde 
pur noi comunemente le chiamiamo i n latino 
la pia e la dura mater. V e d i PÍA , e D U 
RA Mater . 

V i fono AaeMep/ngi, P efierna e 1'inter
na ^ chiamate Meninx Craffa , e tennis. 

Crajfa MENINX; O dura mater, é Tefler' 
n a , e la piü groffa . E l la giaee immediata-
tamente fotto i l cranio, e copre tutta la fo-
ñ a n z a del cervello, e della fpinal midolla , 
e fomminifira una túnica ai tronchi de 'nervi 
piu grandi . Vedi Ñ E R V O , &.c. E l l ' é con-
neíía nella parte íuperiore al perioíleum per 
mezzo di fibre , e nella parte di fotto alia 
pía mater, per mezzo de' rami de' feni , e 
per mezzo dell' arterie e de' nervi . Confla 
di due minor i tuniche o membrane , che 
alcuni hanno prefe per due dure madri ; V 
efteriore , dura ; e V in ter iore , piü mo l l e , 
l i fc ia , ed umida. Difcende doppia fra i due 
Emisferi del cervello , cui divide a fondo 
f i n . al corpus callofum , ed a cagion della 
fuá curvatura , occafionata dalla c o n v e í M 
del cervello i n quella parte, é chiamata f ak 
dalla fuá raífomiglianza ad una falce . Ved i 
FALX . 

E l i * 
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Ella s inCmm parimenti tra l l cervello , 

ed i l cerebello, e si impedifce che i l cerebro 
« o n prema troppo o non ur t i i ! cerebello . 
K e i l c - íuplicature di effa , fono d iver íe ca-
v i d , chiaraate / m , che fono una fpez.edi 
canali venofi per veicolo del fangue. D i q u e -
Í U , ne fonquattro notabih , cioe i longi tu
dinal i , ed i lor i a te ra l i . Ved i SINUS. 

MENINX tennis , o pia matcr , giace fotto 
\z dura mater, immedia tamente fotto i l ce r -
v e Ü o . E l i ' é una fina fo t t i l membrana at-
taccata cosí í l r e t t a m e n t c , ed infinuantefi in 
tu t te le pieghe , o le par t í anfrattuofe del 
cerebro , che appcna fi pub feparare da ef-
fo . Quc í i a membrana copre t u í t o i l cer
v e l l o , i l cerebci lum, e la medulla oblonga-
t a , e ferve, infiem col!' altra , per diíefa 
del cervello e per f o í k g n o de' fuoi vafi . 

Fra dae , v ' é un' altra fina e trafparente 
m e m b r a n a , chiamata arachncides \ ma i m i -
g l io r i anatomici la pigl ian per non a í t ro che 
psr la ¡ amina e í l e rna della pia matcr. V e d i 
A R ACHNOIDES . 

M E N I P P E A , Sátira MENIPPEA , una fpe-
zie di fatira che é comporta di profa e di 
verfo , í r a m i í c h i a t i . V e d i SÁTIRA. 

£ ' cosí chiamata da Menippo , Fi lo fofo 
C i n i c o , che fi d ü e t t a v a di compor Lette-
re fatiriche , & c . A d imitazione di lu i , 
fcriííe puré Varrone delie Satirc fotto ij t i -
to lo di Satyrce Menippea' Donde q u t í l a for
te di compofizione é anco denominata Satu
ra Vanoniana. 

T r a i mod t rn i , v i é una opera famcfa , 
fot to quefto T i t o l o , pr ima pubblicata nsl 
1594 contro i cspi della lega, chiamata an
che i l Catmlicon di Spagna. Ved i CATHO-
LÍCON . 

M E N I S C O S , nell ' ópt ica , un ve tro od 
una l en te , cóncava da una parte , e con-
veíTa d a ü ' a l t r a ; che qualche volta chiarna-
fi anche Lúnu la . V e d i L E N T E , ed OPTICO 
vetro . 

I n un menifco , fe i l d i á m e t r o delle con-
veffita é eguale a quello della concavita , 
un raggio che cadde pararello aH' aífe) , con-
TNNIERA parailelo ad cfíb tlopo la rifrazione . 

Un tal menifco adunque, ne raccogliera, 
né difperdera i rággi ; e pero non é di ufo 
neHa d iop tnca . Ved i RIFRAZIONE. 

1er trovare i l foco di un menifco, la rego-
la e q u e f U : Come la d i í r t r enza de'femidia-
m e í n della c o n v e f f i í ^ della concavi ta , é al 

iQme V. 
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f e m i d i a m e í r o della conveíTita: cosí é i l diá
metro dd la concavita alia d i í lanza del foca 
da! menifco. Q u i n d i , fe i l femidiametrodel
la concav i t a , é t r ip lo de! femidiametro del
la conveíTi ta , la d i í lanza del foco dal me
nifco fara eguale a! femidiametro : e pero i l 
menifco fara equivalente ad una lente egual-
men.te convel ía d a ü ' u n a e dal i ' altra par te . 
V e d i CONVESSA Lente. 

I n oltre , fe i l femidiametro della con
cavita é doppio di quello della conve íTi t^ , 
la' d i í l anza deh foco fara eguale al d i á m e 
t r o : e percio i l menifco fara equivalente ad 
una lente plano conveífa . Ved i PLANO con-
veffo. _ ^ _ 1 

Se i l femidiametro della concavita é qu in
tuplo di quello della conveffit^ , i l meni
fco equivalcra ad una sfera . Vedi Sferica 
L E N T E . 

Laonde i l femidiametro della c o n v e í í u a 
eíTendo dato ; quello della concavita , r i -
c h i e ü o per rimovere i l foco ad una data 
d i í lanza menifco, f ác i lmen te troveraffi . 
Ved i F o c o . 

_ M E N N O N I T I , una fetta nelle Pro vi n-
cíe U n i í e , h íleíTa in m o l t i con t i che que í -
le che fono in a l t r i l u o g h i , chiamate degü 
j ínabat i f i i . Vedi AN ABATISTE . 

Eglino ebbero la loro origine e pr incipio 
nel 149Ó , in un vil laggío nel Friezeland ; 
i l loro fondatore fu un certo Mennone , i l 
quale intraprefe di r ,formare la religione de
gü antichi A n a b a t i f í i , e di metter fuori tu t -
ÍO Tentufiasmo interno al nuovo regno d i 
C r i í l o , & c . 

I Mtnnoniti tengo n o , che non v i é pec-
cato o r i g í n a l e ; che i l pr imo uorao non fu 
creato g iu í lo ; che favellando del Padre , 
del F ig l iuo lo , e dello Spirito Santo , non 
dobbiamo fervirci della parola per fon.7 , n é d i 
Trinita ; che G . C . non prefe la fuá carne 
dalla fofianza di fuá M a d r e , ma da l l ' e í f e t i 
za del Padre; o che i l Verbo de! Padre d i -
ventb uomo ; ch ' ei !a rece dal Cielo , o 
che ci é ignoto ' da donde 1'abbia avura : 
E che 1' unione della umana e divina natu
ra fu effettuata c o s í , che la divina fu refa 
v i f i b i l e , e foggetta alia m o r í e . 

I Mennoniti infegnano in ol tre , che a 
Cr i f t i an i non é pe rme í ío di g iurare ; diefer-
citare alcuna m a g i í l r a t u r a civi le ; di far uso 
della fpada, né anche per punizione d e ' r e i , 
Aggiungono , che ai M i n i í l r i della Paro'a 

R r non 
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non é leci ío rlcevcre í l ipendj o paghe per 
Ja loro fatica ; che non debbono batrezzare 
i piccoii b a m b i n i ; e che le anime degü uo-
n i i n i dopo Ja m o r í e r i p o í a n o in un iuogo 
ignoto fin al g iorno del G i u d i z i o . 

I Mtnnoniti fono fuddivifi i n di ver fe fet-
te ; dclle quali le due pnncipal i fono , i M m -
noniti di Friezeland , e q u e ü i di F iandra . 

Que í l i u l t i r r i i efercitano una difcíplina ec-
clefiaílica rigoroílffinia , e í co rnun icano per 
Ja p i i i lieve deiinquenza ; né credono che 
íia lecito avere focieta o coraunicazione con 
g i i í c o m u n i c a t i . — Q u e ü i di Friezeland , al 
contrario , ricevono nella foro comunione 
g l i í c o m u n i c a t i dagü a ! t r i , per lo che fono 
í ía t i chiamat i flercorarii, e borbcnfix. La lo
ro difcíplina é aflfai larga e r i l a í í a t a . 

Raccomandano una tolieranza univerfale 
delle re l ig ioni con fomma premura , e rice
vono tutte le fpc/ie di perfone nelle loro 
adunanze , pu rché í ieno d' una buona mora-
le , e credano che la Scrit tura é parola di 
D i o ; per quanto del r imanente fien divife 
quamo a 'part icolar i a r t i coü della fede. 

Quantunque i Mennoniti paffino comune-
mente per una fetta d' Anabatifi i , nul ladi-
meno i l Signor H e r m á n Schin , minir t ro 
Mcnnonita , che ha pubblicata la loro ftoria 
ed a p o l o g í a , fofiicne che non fono anabati
fii , né per principio , né per o r i g i n e : E i 
con fe í í a , che non battezzan fe n o n g l i a d u l -
t i ; ma perb non r i b a í t e z z a n o alcuno che 
abbia r icevuto - i ! battefimo nella fuá fanciul-
Jczza. Parlano con gran prudenza e riferva 
delie opcrazioni firaordinarie deilo Spir i to 
Santo ; e fono aííai lontani dal fanatismo 
dagü antichi A n a b a t i f i i . N i u n popólo é piu 
fottommefifo ai m a g i f i r a t i , o fiende piu o l -
tre la obhedienza paffiva , d i quel che efil 
í a n n o . R i m o t i f l i m i da ogni ombra d i r ibel-
l icne , condannano anche la piu giufia guer-. 
r a , & c . 

M E N O L O G I O * , Memlogium, nella Chie-
fa Greca é quafi la fieífa cofa che i l Marti
rologio , o Calendario nella La t ina . V e d i 
M A R T I R O L O G I O , e C A L E N D A R I O . 

* L a parola e Greca, da ¿MP , me fe , e 
Koyot, difcorfo. 

I I Menologto Greco é d iv i fo ne' varj raefi 
dell ' anno ; e contiene un Compendio delle 
v i t e de'Santi , con una nuda comraemora-
aione dei n o m i di quel!i le cui vi te non fu-
l o n o mal f c r i t t e . I Grec i hanno varj Meno-
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logj. I Ca t to l i c i Roman i fan loro un r i m -
provero d'avere in fe r i t i diverfi eretici ne' lor 
M e n o ' o g j , per Santi . Bail let t rat ta di eíTi 
diffufamente. 

JVIENS/E Domejlicus. V e d i Tar t ico lo DO
MÉSTICOS . 

M E N S A L I A , fono quelle Parocchie o 
C u r e , ch' crano un tempo unite alie T a v o -
le delle cafe re l ig iofe ; e perb dai Canoni -
fii chiamate benefizj menfa l i . Ved i PAROC-
CKIA , e BENEFIZIO . 

M E N S I S , Meft , o mejlrui delle donne . 
V e d i M E S F . 

M E N S I S . V e d i M E S E . 
MEKSIS chymtcus. Ved i MENSTRUUM . 
MENSIS vetitus . V e d i FENCE month . 
M E N S T R U A L E , o MENSTRUO , un ter

mine nella M e d i c i n a , applicato al fangue , 
che feorre dalle femmine nelle loro ordina-
rie purgazioni menfual i . Ved i MESI . 

I I fangue mejlrup é r e c c e í f o . o la ridon-
danza del fangue nel corpo. Puofíi def in i ré , 
un eferemento che ferve per la formazione, 
egualmente che per la nutr izione del feto 
nell ' ú t e r o , c che in a l t r i tcrnpi íi evacuadi 
mefe in me fe . V e d i SANGUE. 

D i ¡ t u t t i g l i a n i m a l i , n i u n ' a l t r o , che le 
donne , ( fe non fe per aventura anche le 
feimie ) ha purgazioni menf i tue . <— Ippo-
crate d ice , che i l fangue menjlruo corrode e 
mangia la t é r ra come i ' a c e t o . Pl inio e Co-
lumeila aggiungono, che egliabbrucia 1'er-
b e , uccide le piante , offufea cd annuvola 
g l i fpecchi ; e che i cani che l ' a í faggiano , 
c í ivcntano íuriofi . M a tu t to quefio é favola ; 
efiendo cofa certa che quefto fangue é V iílef-
fo che quel delle vene e delle arterie . Ve 
di SANGUE. 

Per la Legge Ebrea , una donna era i m 
monda , finché le feorreva i l fangue men
jlruo \ e 1' uomo che la toccava , o 1' arreda 
ch' ella avea toccato , eran dichiarati immon-
d i , Lev i t . cap. x v , 

MENSTRUALI Epatte. Ved i EPATTA . 
M E N S T R U A L E , o menfirua longitudine ¿el

la L u n a . V e d i ARGOMENTO. 
M E N S T R U U M * , MENSTRUO,SOLVEN

T E , o DISSOLVENTE , nella C h i m i c a , qua-
lunque l i q u o r e , i l quale d i fc io lga , c i o é , fe-
pari le pa r t í de 'corpi duri . Ved i DISSOL
VENTE , e DISSOLUZIONE. 

* I I termine ha di qua la fuá origine í 
noe1, che aicuni Qhimici pretendono mm 
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pcterfi eWettuare la diffoluziom completa 
di un corpo mifto in meno dt gtom qua-
ranta , tí qual periodo chtamafi da ejfi 
un me fe fiiofofico . 

L ' acqua regalis é un menjiruum ptr i oto 
Y acqua fortis c lo fpirito di n i t r o , per la mag-
oior parte degü al t r i metal!! ; 1 acqua co-
m u ñ e per l i Tali & c . V e d i ORO , ARGEN
T O , S A L E , &C. . 

U menflnium e propnamente d e f i m t o , un 
corpo che eflendo a pp! i cato ad un al tro , o 
frammifehiato con eíTo , lo difeioglie talmen
te che tutte le par t í d i í íb lvcnt i nuotano e 
fluítuano ira le par t í difciolte ; o lo divide 
nei íe fue rainutiffirae parti c o s í , che le par
tí del diíTolvcnte frammifchianfi con quelle 
del corpo d i f c i o l t o . •—• Donde appare , che 
ogni menftruo nel difeiorre un co rpo , com
pone e fa infierne un corpo . U n coltello 
adunque divide i l pane, ma non é per quefto 
un mcnjiruum; pe rché non conftituifee un 
corpo col pane: ma l 'acqua bol i í ta col pa
ne é un menfiruum , i n riguardo al paos , 
pe rché faífcne per quefto mezzo un corpo . 
Ved i DrssoLUZfONE. 

I Meftrui fi po í íono d ív íde re in due Claf-
f i ; la pr ima confille in quell í che fono ftui-
d i ; la feconda in quel l í che fono fol idi ; 
c ioé o fono a t í u a l r a e n t e d iv i f i , o debbono 
eíTerlo avan t í di a g i r é . 

MENSTRUA F l u i d a , Ménflrui fluidi, fono 
l ' a cqua , la rugiada , g¡i o ! j , l i f p i r i t i faiiní 
cd a c í d i , i fali á l c a l i , & c . 

MENSTRUA Sol ida , Menjlmi folidi, fono 
quel l í che debbon eífer fluid! avan t í che ope-
r ino la di í folüzione ; tali fono la m a g g í o r par
te d e ' f a l í , i l n i t r o , i l v i t r i o l o , & c . 

T u t t i i Meflrui , nel tempo che agifeono 
come í i l i , c i o é , m entre íian difcioghendo, 
agifeono come fluidi ^ o fluido o fohdo che 
fia [un tal mejiruo. Cosi , e. gr. 1' argento é 
un mejiruo i n riguardo a l i ' oro ; i m p e r o c c h é 
fe vo i p rénde te un 'oncia d'argento , lo 1¡-
queíate al fuoco, e v'aggiugnete un grano 
ri'oro ; tu t te le parti deü ' argento fi framr-
fchieranno coíle parti d e ü ' o r o - , cosí che 1' 
oro e 1'argento, che pr ima erano feparati , 
tannoormai una mafia . M a 1'oro e 1'argento 
iOno fojamente meflrui per quanto fon d i fe ío ld 
da! fuoco-, cioé per quanto fi mantengon fluidi. 

Quanto alt azione de MESTRUI , i l Cav. 
N e u t o n la fpiega per rotz¿o degü acidi , 
ond'egbno fono impregnan . Le particelle 
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degü acidí í rovanfi d ó t a t e di una grande for-
za a t t ra t t iva , i n cui la loro a t t iv i ta con í i -
fíe , c per v i r t u di cui eglino d i í íb lvono i 
corpi . V e d i ATTRAZIONE . Quefli a c i d i , c i 
l i fuppone di una natura media tra l 'acqua 
e i corpi d u r i , ed a t t í ad amarre e quel iae 
que f t i . Per queí ia attrazione fi raccolgono 
aíf ieme attorno delle particelle de' corpi ^ 
fia m e t a l l i c i , petrofi , o í imili , e f lret ta-
mente v i fi attaccano , cosí che appena fe 
ne po í íbno feparare per d i í lÜlazione o f u b l i -
mazione . C o s í fortementc a t t r a t t i , e raccol-
t i affierae da tu t te le par t i , fo l íevano , 
d i fg iungono , fcuotono e d ive í lono le pa r t i 
celle d e ' c o r p i ; c ioé l i d i fe ioigono; e per lá 
vir t í i a t t ra t t iva , con cui urtano e fi porta-
BÓ contro le particelle de' corpi , muovond 
i l fluido, e si eccitano calore, fcuotendoal-
caoe delle particelle fin a grado ta le , che le 
convertono in aria , e generano cosí delle 
bo l l i ce l l e . Ved i A C I D O . 

I ! D o t t o r K d l ci da la t e o r í a , od i l fon-
darnento dell 'azione de' meftrui, nelle pro-
pof iz ioni feguent í» 

i 0 . Due corpufeol í ñ pofífono co l loca ré 
cosí da v ic ino T u n o a i l ' a l t r o , fenza toc-
carfi , che la forza onde V un 1' a l t ro (I 
attraggono , f ác i lmen te fuperi quelia delia 
loro g r av i t a . 

2°. Se un corpufeolo collocato i n un flui
do , é per ogni uerfo egualmente a t t r a t t ó 
dalle particelle a m b i e n t i , íl corpufeolo norl 
fara poílo in moto alcuno ; ma fe fia at
t r a t t ó piíi da alcune particelle che da a l t r e , 
allor tendera verfo cola dove l ' a t í r a z i o n e é 
la piu for te : ed i l moto cosí prodotto fa
ra corrifpondente all ' ineguaglianze del i ' at
trazione : c i o é , fe i ' inegual i ta é grande, i l 
mo to fara piu grande; e fe picciola ^ pic-
ciolo . 

3o. Quando de ' corpufeo l í nuotano in üt t 
fluido, ed attraggono g i l uni g i l a l t r i , p iü 
che le interpofle particelle del fluido; cote-
fie particelle del fluido fannno fofpinte e 
fviate a par te ; ed i corpufeoli s ' avvic ineran-
no g l i uní agli a l t r i con forza eguale aü* 
ccceíío della loro rautaa attrazione , fopra 
1'attrazione delle particelle del fluido i 

4o. Se un corpo fia poflo in un fluido , 
le cui part i attraggono le particelle del flui
do piu fortemente che cotefle particelle non 
fono at trat te Tune d a ü ' a l t r e ; e fe nel corpo v i 
fisno diverf i pon" , p f r v i i alie particelle di 
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coterti fluid!, i l fluido fi diffondera imme-
ciiate per l i p o r i ; e fe la conneffione deile 
pa r t í i n quel corpo non é si forte che non 
pofla effere ecceduta dali ' impeto dellc par-
ticelle conf iuent i i i ! corpo immerfo foñer ra 
una di íToIuzione. 

Qu ind i , pe rché un mejlruo fia idóneo a 
cliíciorre un dato corpo , v i fi r ichicggon 
«re ce fe . i 0 . Che le parti del corpo at-
traggano le particelle del meftruo p iu forte-
mente di quel che co te í le particelle fon 
at t rat te le une dall ' altre . 2°. Che i l cor
po abbia pori adequati e pervi i alie parti
celle del mejlruo. 30. Che la coefione delie 
par t í del corpo non fia cosí forte che non 
poí ía effere dilacerata e fquarciata dal l ' im
peto delle particelle confluenti . D i q u i fe-
gue p a r i m e n t i , che le particelle che coft i tui-
feono lo fpiri to di v i n o , fono piü forte me ri
te attratte i ' une d a l i ' a l t r e , che da quelle di 
un corpo falino i m m e r f o v i . 

Quind i veggiam le ragioni de' differenti 
tñ 'c t t i dei varj me/trui; perché alcuni c o r p i , 
per efempio i m e t a l l i , fi difciolgono in un 
mejlruo falino \ pe rché a l t r i , come la refi
n a , in un ful fu reo , & c . e particolarmente 
pe r ché 1'argento fi difciolga nelTaquafortis, 
c i ' oro folamente nell 'acqua regalis ; tut te 
le quai varieta fi poffono fpiegare e dedurre 
dai differenti gradi di coefione, cioé di at-
í r a z i o n c nelle parti del corpo da feieglierfi ; . 
dai differenti diametr i e dclle diverfe figu
re de' fuoi pori , dai differenti gradi d' at-
trazione nc! mejlruo , e dai differenti dia
met r i o figure delle fue parti . V e d i COE-
SIONE . 

Supponiam , e.gr. l ' a t t raz ion dell ' oro a 
quella dell ' argento , eífere come a z b; t 
dall 'argento a i l ' acqua fortis come ¿ a ¿i ; 
quella pci dell 'acqua fortis ail 'acqua reg ia , 
come d z e; f fignifichi la magnitudine del
le particelle nell 'acqua for t i s , ed r di quelle 
nell 'acqua reg ia ; o ¡a coefione d e l l ' o r o , e 
g h coefione dell 'argento : Se i d iametr i del
le particelle f fono raaggiori che i d iametr i 
de' pori dell ' oro , non poflbno mai difcio-
glier T o r o , per quanto fia forte la loro forza 
at trat t iva . M a fe b — j x d é maggiore che 
R, ailor 1'argento cederá al mejlruo , le cui 
particelle f o n o / , e ra'inori che 1 pori dell ' 
a rgento; e fe b — e x r é minore che ^ , 
gento non fi difciogliera m a i nel mejlruo 
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le di cui particelle fono r , c la forza a t t r a í -

t r iva c . M a fe a ' — c x r h raaggiore che c , 

i l meftruo compoflo delle particelle r , e la 
cui forza at t rat t iva é e , la ra capace di pe
netrare e di difeiogliere V oro. 

Come un mejlruo fofpenda corpi m o h o 
p iu pefanti che fe fteíío, i l che fpeífiflimo 
avviene , fi puo capire confiderando , che 
le parti di un fluido non pofíono eííere co
sí fác i lmente feparate , che pur poco non 
ref i l lano, o r i tardino la difcefa di corpi pe
fanti per mezzo a loro ; e che quefia refí-
flenza é , acteris par ¡bus , ognor proporzio-
nale alia fuperfizie de' corpi difeendenti : 
M a le fuperfizie de5 corpi per n iun modo 
crefeono , o feemano , nella fie (Ta propos-
z i o n e , che le loro f o l i d i t a ; imperocché la 
folidita crefee come i l cubo , ma la fupcifi-
zie fol come i l quadrato del d i á m e t r o . Pic-
c io l i corpi adunque , averanno molto piti 
grandi fuperfizie , in proporzione a' loro 
contenut i folidi , che non Thanno corpi 
mol to maggiori ; ed in confeguenza quando 
fon efiremamente d i m i n u i t i , poífono fá
cilmente eífere nel liquore f o í l e n u t i . 

MENSTRUUM nella Farmacia , principal
mente rimota un corpo che é atrojad efirar-
re le v i r t ü degl ' ingredienti per infufione , per 
decozione , o fimili. Ved i E S T R A T T O , IN-
FUSIONE, DECOZIONE, &C. 

MENSTRUUM peracutum , é un nome da
to da! Sig. Boyle ad un mejlruo ch ' egü efiraf-
fe dai pane folamente , i l quale depredava e 
feioglieva corpi piü c o m p a t t i , che m o l t i du-
r i m i n e r a l i , e fin i l vetro , e facea quel che 
non era capace di fare 1' acqua forte . — 
Con quefto egli eflraeva t inture non folo dai 
crudi c o r a l l i , ma anche dai ¡apis ha'mal ites , 
e dai gran a t i , anzi fin dai diamanti , e dai 
r u b i n i . Ved i DÍGESTIONE . 

M E N T A L t , ció che fi riferifee , o che é 
r i ñ r c c t ó ail 'operazione dell ' intel lc t to . 

C o s í , un ' orazione mentale h quella che fi 
fa meramente eolio fp in to , fenza pronunziar-
ne una parola . V e d i PRECHIERA . 

Le nfervaz iom o ref i r iz ioni mentali fono 
fíate chiamate i l r ifugio d e l l ' I p o c r i t i . Vedi 
RlSERVAZIONE . 

M E N T E , mení , di nota un eífere penfante 
o i n t c ü t g t n t e . Ved i PENSIERE , & c , 

I Filo fu fi generalmente pongono tre fpe-
zie d i mentí ^ cioé D i o , ^WAngcli, e Vmíni

ma 

I 
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ma umana . I m p e r o c c h é un EíTcre che p e n í i 
¿ o f i n i t o , o i t i f i n i t o : fe i n f i n i t o , egh é DÍQ\ 
e fe finito, egH ¿ o al corpo umanocon-
g i u n t o , o n b i fe é ^ 5. 
fe s i , é un ' anima . Ved i D i o , ANGELO , 

e ANIMA . . r J c • 
La WÍ?«^ umana propnanaente 11 dehni-

fce una foílanza , pen í an t e , razionale: Per 
penfante, ella fi diftingue da! co rpo , e come 
azionale, o r a z i o c i n a n í e , fi diftingue d i D i o 
e dagü Angel í , che fon fuppoíli vedere e 
conofcere le cofe in tu i t ivamente , fenza l 'aju-
todella deduzione, e del difcorfo . Ved i D i 
scos so , e COGNIZIONE . 

Affezioni della MENTE . V e d i A F F E -
ZIONE . 

M E N T U M , nell ' A n a t o m í a , la parte 
p lu baífa della faccia, di fotto alia bocea. 
Ved i F A C C I A . 

M E P H I T I S , od efalazione MEPHITICA , 
dinota un effluvio o vapore velenofo ch'efee 
dalla t é r r a , e principalmente da un p r inc i 
p io fulfureo. Ved i VELENO , MOFETTE, ESA-
LAZIONE, &C. 

11 piíi oífervabil luogo di tale fpezie é la 
Gro t ta det C a ñ e v ic ino a Pozzuoli , i n c i r -
ca due migl ia lungi da N a p o l i , in I t a l i a ; le 
cu i efalazioni ammazzano i cani , od a i t r i 
s n i t n a l i , che v i fi portano a t i r o . U n curiofo 
divifamento a tal propof i to , e fopra la ma
niera della fuá efficacia , fi pub vedere ap-
preffo i ! Dot to r Mead , nel fuo Saggio fopra i 
veleni . Vedi GROTTA . 

M E R C A N T E , una perfona che attende al
ia mercatura , o foftiene la profeíTion mercan-
t i le . V e d i MERCANZI A . 

FÍJ/«7/O MERCANTE , o Mercamile. V e d i 
V A S C E L L O . 

M E R C A N Z I A , MERCATURA, oprofef-
fione MERCANTILE , la funzione di un mercan
te ; o 1'arte, i l m é t o d o , & c . d' efercitare 
un commercio a l i ' ingroífo . Ved i C O M -
M ERGIO . 

Liprofejjione Mercantile é ftimata n o b i l e , 
e indipendente . I n Francia , per due fenten-
ze o dichiarazioni di Ludovico X I V . 1' una 
del 1669 , l ' a l t r a del 1701 , é permeffo a' 
«obili i l t raf f ico , e per mare e per t é r r a , 
feniadcrogare alia loro nob i l t a : E noi ab-
biamo frequenti efempj di mercanti n o b ü i -
ta t i in queí lo noftro c i e lo , acagione dell ' 
u t i l i t a del comercio , e per le fabbriche o 
manifat ture che han raeííe i n p iedi . N e l l a 
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Bretagna anche un traffico al m i n u t o non de
roga alia n o b i l t ^ . 

Quando i nobi l i di quella provincia fono 
difpofti per i l commerc io , lafciano d o r m i r é , 
per dir c o s í , la nobil ta loro ; cioé non la 
perdono, ma ceífano folamentedi goderede* 
privi legj della lor nobi l tk finché i l loro com
mercio du ra ; e la r i a í í u m o n o , con iafeiare 
i l traffico, fenza altre Lettere o in f l rument i d i 
reabili tazione . 

N e l l e Repubbliche la Mercatura é ancoc 
p iu ñ i m a t a ; ma in n iun al tro luogo piíi che 
in I ngh i l t e r r a , dove i fígliuoli e fratel l i piíi 
g iovani de' Pari fono fpeífo allevati nella 
Mercatura . Aggiugni a c i b , che mol t i de' 
Pr incipi I t a ü a n i fono i principali mercan t i 
dei l o r o S t a t i ; e penfano di non i fcredi tar í i 
punto col fare i lor palazzi f e r v i r d i magaz-
z i n i : E che m o l t i de' Re dell ' Afia , i piu an
cora di quel l i della Corta 'd 'Afr ica e G u i n e a , 
trafficano cogli Europe i , orper raezzo dc'loc 
m i n i f t r i , ed ora in perfona. 

Le qualitadi o requifi t i per la profeíTion 
d ' u n Mercante fono, IO. Tener i ib r i fem-
pl ic i o doppj , cioé Giorna l i , M a e í i r i , ed 
a l t r i . 2°. Stendere o ferivere fpedizioni , 
contra t t i , polizze di carico , di ficurta , 
lettere di cambio , lettere miffive , & c . 30.Sa-
pere i l ragguaglio tra le monete , i pefi , 
e le mifure dei diverfi paefi . 40. I l uogh i 
dove le diver íe fpezie di Mercanzie fono 
fabbricate, o p r e p á r a t e , in qual maniera fi 
fabbricano, di quai material i fon comporte » 
e da donde ; la preparazione de' ma te r i a l i 
che fi ricerca innanzi che fien porti i n ope
ra ; e le mercanzie che v i fuífeguono . 
5o. Le lunghezze e le larghezze de 'drappi 
d i feta , de' pannilani , de' cammelot t i , 
delle tele & c . le regolazioni delle piazze 
dove fi fabbricano , e i lor differenti prez-
z ¡ in d iver íe Ü a g i o n i , e t e m p i . 6o. La t i n 
t u r a , eg l ' i ng red ien t i per la formazione de' 
varj color í . 70. Le Mercanzie che abbonda-
no , o fon piu rare , in un paefe piu che 
in un a l t r o ; le loro fpezie e q u a l i t a ; e la 
maniera di trafficare in effe con maggior 
yantaggio , fia per t é r r a o per mare , o su 
i fiumi . 8o. Le derrate e merci proibi te , 
o permefle, e per 1 ' introduzione, e per P 
ufeita da uno Stato . 90. I I prezzo del cam
bio fecondo lo rtile, ed i l corfo di diverfe 
piazze, eche cofa fía che ío alzaodabbaf-
fa . 10o. I daz-j da pagarfi n e ü ' e n í r a t a e 

nci í ' 
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nell1 ufcita delle mere i , fecondo 1' ufo del 
l uogo , le ta r i fe , le regolazioni & c . 110. La 
maniera d'irrsballare, involgere , ed imbo t -
tarc Mercanzie, d i tenerle ne 'magazz in i , o 
d i trafportarle n e ' v i a g g i , & c . 12o. A quai 
p a t í i , con quai condizioni e l i m i t i s'ha da 
«ol leggiare , ed afficurarc una nave . 13o. La 
bonta cd i l valore d 'ogn i cofa , che richie-
defi per co í l ru i re o riftorare i v a í c e l l i , i prez-
7i de' l egnami , delle corde , degli alberí , 
delT ancore, delle v e l e , ed altre ta l i cofe ne-
c e í í a r i c . 14o. Le paghe che ordinariamente 
fi danno ai Capitani , agli Uf i z i a l i , ed ai 
m a r i n a r i , e la maniera di contrattare con ef-
G . 1 5o. Le lingue ft ra ni ere , che fi poffono 
r idurre a tre p n n c i p a ü , cioé laSpagnuola , 
ufaía quafi per t u t t o 1 'Oriente, tna par t i -
colarmente fulla cofta d'A fr ica , dalle C a ñ a r l e 
fin al Capo di Buona Speranza; l ' I t a l i ana , ufa-
ta per le corte del M e d i t e r r á n e o , e in molte 
piazze del Levan te ; e la T e u t ó n i c a e Ger
m á n i c a per quafi tutte le Contrade del Nord . 
l ó 0 . La giurifprudenza Confolare , le leggi , 

i c o r t u m i , le Corapagnie , le Colonie , le 
Camere di S i cu r t a , 1 Confola t i ne' d iver í i 
pacfi ; cd in g e n é r a l e , tutte le O r d i n a z i o n i , 
le Regolazioni , e polizie , concernenti i l 
C o m r a c r c i o . 

M E P X A T O , * un luogo pubblico i n 
una C u t a , dove fi cfpongono alia vendita 
le m e r c i , e le provif ioni . Ved i FORUM . 

* L a parola e fórmala dal Latino mer-
ces, menanzie. Vedi FIERA , e PIAZ-
ZA 

M E R C A T O R E (carta , o projezione di 
M E R C A T O R E ) , b una carta marina , che 
rapprefenta la í'uperfizie deila tér ra in pla
n o , cd i n cui i racridiani, i paralleli c le 
linee de' rombi fono additati con linee rette ; 
quelle de' meridiani e í íendo anche parallele; 
abbcnché i loro gradi non fíeno egua l i , ma 
continuamente s' ingradifeano fecondo che fi 
avvicinano ai po lo , colla fteffa proporzione 
che i circel i paralleli ful globo decrefeono av-
vicinandofi al polo : cioé nella ragione del rag-
gio al complemento del feno della la t i tudine . 
V e d i PROJTLZIONE . 

Navigazione di MERCATORE , é quella 
che fi ta o s' efeguifee ioxodromiesmente, 
per mt'no delle car te di Mercatore . Ved i 
N A VIGA RE'. 

M E R C H E N L A G E , la kgge d e ' M e r c i i . 
V e d i L E G G E . 

M E R 
M E R C U R I A L E , c ioé ch' l compoOo d i 

Mercurio , o che ha reiazione al Mercurio, 
Vedi M E R C U R I O . 

COSÍ diciamo , una perfona Mercurio , 
per d i n o í a r e una perfona d'una complefllon 
v iva e vo la í i l e ; tai perfone fupponendo í i 
dagii Af l ro log i eíTere fotto la piíi immedia
ta influenza del planeta Mercurio . C o s í pu
ré dicisrno , fu mi o efalazioni Mer curial i , 
fp i r i t i Mercuriali & c . per rapporto al mine-
ra le , Mercurio. 

M E R C U R I A L I Medicine . V e d i MERCU
R I A L I . 

MERCURI ALE Fosforo . V e d i FOSFORO. 
MERCURIALE Salivazione . V e d i S A L I -

VAZIONE. 
M E R C U R I A L E Termómetro . V e d i T E R 

MÓMETRO . 
M E R C U R I A L I Unzioni , Fregagioni , & c . 

V7edi SALIVAZIONE. 
MERCURIALI Acque. V e d i ACQUA. 
M E R C U R I A L I , Medic ine comporte o pre

pá ra t e co! Mercurio , o fia col i ' argento vivo . 
V e d i M E R C U R I O . 

Le principali della claflTe de' Mercuriali , 
fono mercurios aibus, o preeipitato bianco 
d i M crcurio \ í u b l i m a t o dolce , e cerrofivo 
di M e r c u r i o ; c a l ó m e ! ; cinnabbro artifiziale ; 
t u rb i th minera ie ; polvere del prencipe; se-
thiops mineraje & c . Ved i ciafeuno fotto i l 
fuo proprio A r t i c o l o , SUBLIMATO, PRECI-
P1TATO , &C. 

L ' efficacia med ic ína le del Mercurio di pen
de dalia fuá ertrema divi f íb i l i ta , e finez* 
za delle fue particelie , e dalla lor gra
v i t a , o pefo . Per mezzo della pr ima egli 
t rova un pa í íaggio n e g i ' i n t i m i r ec t í l i della 
rtruttura a n í m a l e , e , quando é opportuna-
mente attefo e regola to , egli non íi difple
ga , finché non giugnc alie piü r i m ó t e ícene 
delT azione \ dove la maggior parte deli ' al
tre medicine o non a r r ivano , o v i arriva
no dopo che la loro forza é gia fpenta o 
indebol i ta . —Quer ta proprieta egli i'ha in 
comune colla Canfora . V e d i CANFORA . •—1 
Per mezzo della feconda, egli é refo idóneo 
a tare ancor piü notabi l i aiterazioni neli 'eco
n o m í a an imale , con rendere i fluidipiufot-
t i l i , ed aptire i paflsggi fecretorj: M a queft' 
e f e t to T i l a in comune c o ' C h a b b í a í i . Ved i 
C u A LIBE A T I . 

Si pub aggiugnere, che T ifleíTa proprie-
t a , per cui diviene un deobrtruente cosí va

lido . 
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J ido , ind ica , che fi ckefchivare n e ü ' E í t I -
che , ed in t u t t i i cafi , dove la coaifa-Zio-
ne é indebolita dalle troppo profufe evacúa-
l í o n i ; z t ldocUlMercnnalt tendono a con-
fervare, od accrefcere 1 ecceíTo dell impeto 
ne' fluid!, e quella íoverch ia capacita negll 
orif izj fecretorjv in cut par che confina i l 
difetto d' una fimüe coftituzione . Vedi H E -
CTICA . 

M E R C U R I O , neir A í l r o n o m i a , i l 
piu piccoio de'pianeti infer ior i , ed i l p iu 
vicino al Solé . Ved i FÍANETA , e SI
STEMA • . . . 

La mezzana diftanza di Mercurio dal So
lé é a, quella della noftra té r ra dal Solé 
come 387 a 1000 ; la fuá eccentricita 8 gra-
d i . L ' inc l inaz ione della fuá ó r b i t a , cioé 1' 
angolo formato dal piano della fuá ó r b i t a 
col piano del!1 ec l i t í íca , é ó gradi 52 m i n u -
t i : i l fuo d i á m e t r o a quello della térra co
me 3 a 4 i e pero i l globo d i Mercurio ía-
ra a quello della té r ra come 2 3 3 . Vedi 
ECCENTRICITA' , INCLINAZIONE, DIÁME
T R O , DISTANZA , & c . 

Secondo i l Cav. N e u t o n , i l calore e la 
luce del Solé fulla fuperfizie d i Mercurio, é 
7 volte piu intenfo , che fulla fuperfizie del
la noftra t é r ra nel mezzo della State : i l 
che , fecondo ch 'eg l i t rovo con efperi men
t í fa t t i appofta coi mezzo d i un t e r m ó m e 
t r o , bafla per far bollire l 'acqua . U n ta l 
grado d i calore dee dunque render Mercu
rio inabitabile a c r e a í u r e della noí l ra coíH-
tuzione . E fe de' c o r p i , fopra la fuá fuper
fizie, non s' inf iammano, o non fon mefTi 
a í u o c o , cío far a perché i l loro grado d i 
den fita é proporzionalmente maggiore che 
queilo de' corpi che abbiara q u i tra no i , 
V e d i C A L O R E . 

L a r ivoiuzione di Mercurio a t torno del 
S o l é , od i l fuo anno , compiefi m 87 gior-
n i e 23 o r e ; la fuá rivoluzio.ne d iu rna , o 
la lunghezza del fuo g i o r n o , non t anco
ra determinata ; ned é certo s' egli abbia 
un cotal moto at torno del fuo proprio af-
fe , o no . Ved i PERIODO , RIVOLUZIQ-

A. qual varieta di tempo o di ftagioni 
fia foggetto, noi fiamo tu t to r ' a l l ' o fe uro j 
non conofeendo 1' inclinazione del fuo aíTe 
al piano della fuá ó r b i t a . L a forza della 
gravita fulla fuperfizie á'i Mercurio é 7 vol-
te p iu forte che fulla fuperfizie della ter-
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r a . La fuá denfi ta , e confeguentemente la 
gravitazioae de 'corpi verfo i l centro , noa 
pub e fíe re accuratamsnte determinata ; ma 
fenza dubbio ella debbe eccedere quella del
la no í i ra t é r ra , a cagion dell ' ecceíTo del 
calore che i v i regna . V e d i G R AVITAS, DEN-
SITA ' , & c . 

Mercurio muta le fue fa f i , come la l u n a , 
fecondo le fue diverfe pofizioni i n riguar-

do al Solé ed alia t é r r a . Ved i LUNA . A p -
par p i eno , nelle fue conglunzioni fuperio-
r i col Solé , pe rché poffumo vedere t u t t o 
l 'emisfero i l lumina to : M a nella fuá piíi 
baíTa congiunzione , vediamo folamente l* 
emisfero ofeuro o non i l l u m i n a t o : N e l fuo 
appro í í imar í i verfo i l S j l e , la fuá luce é fálca
la o cornuta . V e d i F A S I . 

L a f í t u a z i o n e di quefto pianeta prova e v i 
dentemente che l ' ipotefi di Tu lomeo é faifa : 
I m p e r o c c h é Mercurio viene talvolta oíTerva-
to tra la té r ra ed i l Solé ; e qualche volca 
di Ta dal Solé . M a la ierra non t rova t l 
mai tra Mercurio ed i l Solé ; loche dovreb-
bs fuccedere, fe le sfere di t u t t i i Pianeti 
c i rconda l íe ro la t é r r a come un cen t ro , g iu -
fta i l fiftema Tolemaico . V e d i T O L E M A I C O 
Siftema. 

I I d i á m e t r o del Solé veduto da Mercurio , 
apparirebbe tre volte piu grande che non 
appar fulla noftra térra ; quel pianeta eí-
fendogli v ic ino tre volte piu di quel che 
glí fiam noi ; e percib i l difeo del So lé 
apparirebbe fette volte piü grande che non 
appare a n o i . 

La fuá maffima diftanza dal S o l é , r ifpet-
to a n o i , non eccede ma i 28 g r a d i , don
de egli é appena viíibile*, e í íendo d'ordina-
r io o perduto nella luce del S o l é , o , quand' 
é r imot i íTimo dal S o l é , nel crepufcolo. Le 
raigliori oflfervazioni d i queftoPianeta, fo
no quelle fatte quand'egl i vien veduto ful 
difeo Solare; imperocchá nella fuá p iu baf-
fa congiunzione , egli paíTa davanti al So
lé come una piccola macchia , ec l i í í ando 
una piccola parte del fuo corpo , oíTerva-
bile folamente con un telefeopio. La p r i 
ma o í fe rvaz ione di quefta fpezie fu quel
la di Gaffendi nel 11532 . V e d i T R A N 
SITO, 

A d un abitatore &\Mercurio ^ la macchie 
folari appariranno or t ra i ie ient i i l fuo difeo 
i n una linea retta da levante a ponente , ed 
© r ' c i l i p t i c a m e n t e . Effendo che g l i a l t r i cia-
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que P iane t í fono ai di fopra di Mercurio, 
i loro fenomeni faranno i v i a un d ip r e í í og l i 
fíeffi , che appreí ío | n o i . Venere e la Ter ra , 
quando fono in oppofizione al Solé , rifplen-
deranno a Mercurio cogli c rb i loro p i e n i , e 
porgeranno una nobil luce a quel Planeta. 

MERCURIO , nella Chimica e nella Sto-
ria naturale , dinota una materia fluida , rai-
nerale , che perfettamente raíTomiglia all1 
argento in fufionc. V e d i M I N E R A L E . 

I I mercurio é noto fotto un gran numero 
d i denominazioni . I I ncmecomune , appre í 
ío g!i a n t i c h i , fu quel lo d' hydrargyrum , q. d. 
acqua d1 argento;. I modcrm comunemente 
lo chiamano mercurio , da qualche fuppoíla 
relazione ch 'eg l i ha col planeta di quedo 
nonne. Chiamafi anco popolarmente argento 
v ivo , dalla fuá apparenza . M o l t i d e ' C h i o i i -
c i lo chiamano Proteus, per la varieta del-
le f o rme , d e ' c o l o r í , & c . per quai egli paf-
fs nelle lor preparazioni . 

I N a t u r a ü í i i fon d iv i f i intorno alia claf-
fe de' foí l l l i , i n cui numerar ñ debba: A l -
cuni lo fanno un metallo ; a l t r i un femi-
metaHo ; ed a l t r i un metallo imperfet to . 
V e d i FOSSILE , e SEMI METALLO . 

Boerhaave offerva, che egli é mol to i m 
propriamente chiainato un metallo , e í íendo 
che egli non ha t u t t i i carattcri d' un tal 
corpo , e , fe ne eccetrui i l pefo e la fitni-
lar i ta dellc p a r t í , appena egli ha niente d i 
comune cogli a l t r i metal l i : C o s í , per efe ra
pio , egli non é d i í íoh ' ib i le coi fuoco , ne 
mal leabi le , né fiíío: I n fat t i fembra ch'egli 
c o ü i t u i í c a una claíie peculiare di foíf i l i ; ed 
é piuttofto la madre , o la bafe di t u t t i i 
m e t a l i i , che un metal lo egli fleffo . V e d i 
METALLO . 

T meta l l i pe r fe t t i , fecondo M . H o m b e r g 
&.c. non fono al tro che puro mercurio , le 
cui picciole particelle fono p e n é t r a t e per 
•lurte le bande , e r iempiute dclia materia 
ciella luce , che le unifce e lega infierne in 
una maíTa , cosí che le par.ti del mercurio 
fluido, che fuppongonfi e líe re picciol i glo-
b i f o l i d i , nella lor mctallificazione fon re-
fe afpre ed inegua l i , venendo pené t r a t e per 
t u t t i i l a t i , . e fendo r i empiu t i t u t t i i loro 
pori con la materia deila luce . Per cotal 
mezzo elleno perdono la loro pr ima confor-
mazionc , e la pulitura , ed i l l i fc io delle 
loro fupcrfizie, che é ana delle caufe p r in -
cipal i dslla ñu i dita del mercurio, 

M E R 
I C h i m i c i fanno i l mercurio, un de' loro 

ipoí la t ic i p r i n c i p j : N o n g i a , fíccome offer
va i l Signar Homberg , che egli corrifpon-
da al caratcere di un pr incipio , che é cib 
la cui fpñanza non pub e/Tere analizzata , 
o r ido t ta in cofe piu femplici ; ma perché 
1' analifi non n ' é (lata per anche feo pe rt a : 
ancorché é probabile che in avvenire fi fco
pra , non v ' e í í e n d o gran fatto da d ubi ta r e , 
che i l mercurio fía un comporto. Que fio é i l 
piu probabile, attefo che i l mercurio é diÜrut-
t ib i le , i l che non accade mai a' corpi fem
p l i c i . La maniera di diftruggere i l mercu
rio , é primieramentc cambiarlo in un per-
fetto me ta l lo , introducendo una fufficicnte 
quantita di luce dentro la fuá folianza ; e 
pofeia t í p o n e n d o quedo metallo ad un ve-
tro u í t o n o , dove , in breve tempo egli fva-
pora quafi totalmente in f u m o , non lafcian-
dofi djetro altro che una leggiera polvere 
te r re í l rc . 

I caratteri, o le proprieta del MERCURIO , 
fono , i 0 . Che di t u t t i i corpi egli é i l piu 
pe í an t e , dopo T o r o \ e v ieppiü pe í an te , 
quanto piu é p u r o : A n z i , alcuni F i lo foñ 
tengono che i l mercurio ben purgato di t u t -
to i l fu o zo l fo , íarebbe piu p e í a n t e che 1' 
oro üeffo . L' ordinaria proporzione é quel-
la d i quat tordic i a d iec inove. Se t roval i del 
mercurio che peía piíi di quel che porta una 
tal ragione o proporzione , fi pub ficuramea-
te conchiudere ch 'eg l i abbia i n s é d e l f o r o . 
V e d i ORO , e PESO . 

I I fecondo carattere del mercurio, fi é che 
di t u t t i i corpi egli é i l piu fluido; c ioé 
le fue part i fi feparano , e recedono le une 
dall 'aUre ad una m i r irna forza . — C o n í e -
guentcmente, di t u t t i i corpi egli é quei-
lo le cui parti fon le raeno coc ren t i , o le 
meno tenaci ; e perb di t u t t i gü al t r i i l 
raen durti le , e men malleabile . Le part í 
delTacqua non fi dividono cosí prontamen
te come quelle deii5 argento v i v o ; e le par
t i dcU' ol io molto meno : V i é una certa te-
q'acita anche nelle parti dello fpir i to di v i 
no , che alia feparazione refiíle ; ma appe
na v ' é alcuna coefione nelle parti del mer
curio . Vedi FLUÍDITA* , e FERMEZZA . 

La terza proprieta del mercurio , che per 
ver i ta dipende dalla feconda , fi é , che d i 
t u t t i i corpi egli é piu divif ibi le nelle piu m i 
nute parti , •— C o s í , venendo efpofto al 
fuoco j fi r ifolve m uo fumo o vapore cht 

appe-
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i t€na dair occliio fi percepifce ; ma ia qua-

lunque maniera ch' egli fia divifo , fempre 
r i t iene la fuá natura , cd e 1' l í k í i o fluido 
ípecifico . Quanto ai vapori del Mercurio d i -
flillato, o vo la t iüzza to r icevuti neU'acqua, 
o ful cuoio u m i d o , o fimili, af f inedif i í far-
J o , imperocché da fe í\cfto non éfif l íabile, 
f ác i lmente fe ne pub Aparare di nuovo per 
mezzo del fuoco, c ridurre i n puro Mer^r / 'o 
come p r ima . Vedi D i v i s I B I L I T A 1 . 

I I quartocarattere é , 1' eífsre eftremamen-
$e volatile , fe^do convert ibi le in fumo , 
anche per mezzo di un bagno caldo d'are
na . Per v e r i t a , egli non foíi isne i l fuoco 
tant 'a lungo che bafli per poter b o l l i r e , o 
diventare infuocato; raa fi pub pero aggiu-
gnere , che fe i l fuoco é ful principio lene 
e p i c c í o i o , e crefee via via pe rg r ad i , egli 
v i pub efíere r i tenuto per lunga pezza, c 
í í f a rv i í i alia fine talmente che d ivent i Ígni
to nel c rog iuo lo , ficcome appariamo da al-
cuni moi to tediofi efperimenti fa t t i a Pari-
g i . Vedi VOLATILITA . f. 

S o n ó pur troppo n o t i a' Dora to r i i va
pori del Mercurio , che fpcíTo g l i rendono 
cpi lep t ic i e paral i t ic i , e quaiche volta l i 
fan falivare ; pe rocché fono di una natura 
s i penetrante , che portan via de' t umor i 
f e i r r o í i , ma nello flcffo tempo poíTbno be-
n i í f imo giugnere alie parti piu nob i l i , e 
d i í l r u g g e r l e . 

L a quinta proprieta fí é , che fác i lmen
te egli entra , ed in t imamente s' attacca a l l ' 
o ro , meno fác i lmente agii a l t r i raetalli , 
con difficoha al rame, e per niente al fer
ro . Ved i AMALGAMAZIONE . 

A b b i a m per verita fentito aflfai decantare 
fra g l i Adept i i ! far di un ami lgama del 
Mercurio e del f e r ro ; ma 1'efperimento non 
é raai r iu fc i to al piu i l luftre C h i m i c o , i l 
Sig. Boerhaave . E'poffibile che vi fia quai
che maniera di legare quefii due fiorpi i n -
í ieme ; efenza dübbio í e n e f a r e b b e un amal
gama , fe una grande quanti ta d 'oro fcíTs 
aggmnta al fer ro : M a al lora, fe i l compo-
ño fi nducc í fe in polvere , nel l ' acqua i l 
foro divalcrebbefi , e Poro refl«rcbbe . Per 
^ e f t a cagione fi é , che quc l l i i quali han-
^0 mefticri di mancggiare argento v ivo , 
í empre fanno (celta di firumenti di ferro per 
quel í uopo . N o i abbiam conofeiute dellc 
conne , in una falivazione , alie quali g l i 
orecchini eran diventa t i bianchi c m o l l i c o -

Tomo V. 
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g l i eífluvj del Mercurio ; e perb g l ' indora-
t o r i per mettere Poro su quaiche altro cor-
po , lo d i í c io lgono nel Mercurio caldo; lo 
che f a t t o , applicano la foluzione ful corpa 
che s'ha a indorare , fupponiara 1'argento 9 
quindi mettendolo fopra i carboni acefi , 
i l Mercurio vola via , e lafeia P oro attac-
cato come una crofta a l l ' argento . F ina l 
mente , fregando la crofta col lapis he
matites , P argento refta indorato . V e d i 
O R O . 

I I feílo carattere fi é , che di t u t t i c 
fluidi, egli é i l pih frcddo , cd i l piu cal
d o : Suppofie le raedefime c i r c o í l a n z e , 

Boerhaave fa vedere, che i l fuoco édi f fu-
fo egualmentc per t u t t i i corpi ; e che v i 
é in realta P i í le f ib grado di cflTo nel Mer
curio che nello fpir i to d i v i n o . E t u t t a v o l -
ta fe vo i tentatc col di to , i l Mercurio ne l 
freddo é molto piu freddo, e , fopra i l me-
defimo fuoco, é confiderabilmente piu ca l 
d o , che quefto f p i r i t o . Q u e ñ a ' p r o p r i e t a d i 
pende dal gran pefo á t \ Mercurio) imperoc
c h é i l calore cd i l freddo di t u t t i i co rp i 
é ceterií paribus come i loro pefi , Or , iC 
Mercurio efíendo 14 volte piu pefante che 
T acqua ; fe ambedue fíen efpofti i n una, 
notte d' I n v e r n ó a l l ' ifteíío freddo , i l Mer
curio d i tanto é piu freddo che P acqua * 
quanto é piu pefante. Cos i par iment i , fe 
ambedue fi applicheranno a l l ' i f t e í ío gradodt 
calore, mentre P acqua diventa tepida , i l 
Mercurio h gia caldo abbaftanza per feottare 
le m a n i . Ved i C A L O R E , e FREDDO. 

L a fet t ima proprieia fi é , ch 'egl i é dif-
folubile per via d i quafi tu t t i g l i a c i d i , c 
fi unifee con effi ; almen con t u t t i g l i ac i 
di f o f f i l i . Cos í egli fi dífeioglie nel l ' o l i o 
di v i t r i o l o , nello fpi r i to o fu lphurpe rcam-
panam , nello fpir i to di n i t r o , e neU'acqua 
regia . 

ColP ol io di v i t r i o l o ci fi prepara in tur -
b i th minerale ; con lo fpir i to di zolfo , i a 
c innabro ; con P acqua r.gia o con lo f p i 
r i t o di falmarino o fal gemma , in un fu-
bl imato cor rof ivo . Vedi TURBITH , CINAB-
BRO, SUBLIMATO, &C. 

Sol P aceto non lo difcioglie ; e di q u l 
ci fi porge un m é t o d o di feoprire le frodi 
de' D r o g h i ñ i , & c . i quali falfifícano talora 
P argento v ivo con del p i o m b o . Bafla che 
prendiamo un mor t a jo , e pefiiamo i l Mer
curio , con delP aceto i n e í f o ; fe 1'aceto di« 

Ss ven-
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venta d o l c í g n o , queíV é una prora cíie v i 
é della mi í l u r a d i p iombo: Se é í la ío m i -
í ch i a to con eíTo del rame, i l Mercurio d i -
ventera vcrdicJPb, o turchin icc io ; fe poi 
non v ' é aí?u!tera2!one , \\Mercurio e T ace
to r e í k r a n n o ambedue come p r i m a . 

U ottava proprieta fi é , che egli é i l p iu 
femplice di t u t t i i corpi , immediate dopo 
] ' o ro : pero lo t rov iamo V ifteíTo i n tu t t e 
le fue parti , per quanto íi cftende la no-
Ara o íTervaz ionc . Se un femplice grano di 
Mercurio fia difc iol to n e ü o fp i r i to di n i t r o , 
una parte proporzionata del grano d i í l r i -
buira í i i in ogni minuta particella del rae-
A m o ; e diluendo i l tu t to con un ' oncia d' 
acqaa flygia, T in te ro grano di Mercurio r i -
fufeitera . Se noi aveffimo i l Mercurio de' 
Fi lofof i chiamato anco Mercuriale vitale , 
Mercurio dt' metalli, & c . tanto decantato ; 
v ien alTerito, cb ' eg l i farebbe ancor pib fem
plice a dismifura che Toro : I m p e r o c c h é 
dalt' oro noi po í í i amo a'ie volte feparare 
de! Mercurio , e qualche vol ta del zo!fo ; 
ma dal puro Mercurio non fi pub feparar 
al tro ch' egli ñ e í f o . 

La nona proprieta del Mercurio é , non 
eíf íre punto acrido , i m p e r o c c h é egli non 
dífpiega acrimonia di forte al g ü i l o , né 
corrode alcun corpo ; c fe un cadavero íi 
aveíTe da feppeüi re in argento v i v o , fenza 
dubbio v i rimarrebbe in tac to . 

G l i efFttti ü r a o r d í n a r j , tu t tavol ta , ch' 
egli produce nel corpo , han fatto credere 
ch ' egli foíTe acrido . M a i l fatto é , che 
quando egii é r icevuto nel fangue, agifee 
per i l fuo pefo e per la fuá ve loc i ta ; don
de fquarcia e diftrugge i vafi , e si é ca-
gione di quelle grandi a l t c raz ion i , che han 
t r a t t i i C h i m i c i ne' loro abbagl i . 

I n f a t t i , tu t te le fue operazioni raedici-
nali s' hanno da fpiegare e dedurre dalle 
proprieta g a e n u m é r a t e . 

Miniere di MEKCURIO . —1 Le pr inc ipa l i 
fono quclL; d' Ungher ia , d i Spagna, del 
F r i u U , e de! Perú . La pih gran parte del 
noí t ro argento v i v o ci é portara dal F r i u l i , 
dove VÍ fon m M t c miniere , appartcnenti 
a i r i m p i - r a i o r e , benché di prefente impegoa-
te c ipoiecatt agli O i l and íH . Egi i trovafi 
fo t ío tre diverí t-f í-rme . i 0 . T n g i c b e , zo ¡e , 
o p c i t i roííi , chiamat! cinnabar , o cinna-
b<o. 2. I n dtífCngltbe p i t i ro fe , od una fo-
Hanza minóra l e di un color di zafferano , c 
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t a lvo l ía ner icc io . 50. T r o v a fi anco paro i 
I m p e r o c c h é a l i ' aprirfi di alcune buche ne1 
le t t i delle pictre , & c . talor ne fgorga c 
sbocca una vena, od un filo di puro Mer~ 
curio 1 chiamato Mercurio Vergine. 

Queft' u l t ima forta é la p iu prezzata t 
Paracelfo e Baf. Va len t ino la preferifeono 
d i gran lunga a qualunque altra fo r t a , per 
le operazioni chimiche . I I D o t t o r B r o w n 
ci afficura nei fu o i viaggi , che d imandan
do a uno de' d i re t to r i delle miniere d ' ar-
g e n t o - u i v o , in che confiíkíTe la diíFerenza 
t ra que í lo e 1'ordinario Mercurio \ gH fu 
r i f p o í i o , che i ! Mercurio Vergine•> m i r t o , , ed 
amalgamato con T o r o , rende i l zo'fo dell1 
oro vola t i ie : ma cib é flato diverfe vol te 
provato fenza r i u f c i t a . 

Método di procurare) o di feparare i i M E K M 
CURIO dalla miniera terriccia. —- Primiera-
mente fi macina la gleba minerale in pol -
vere ; fatto c o , v i fi verfa fopra una gran 
quant i ia d ' acqua , agitando e r i m e f e o í a n d o 
i l tu t to forremente , finché 1'acqua d i v e n t i 
a dismifura torbida e denfa . Quefi ' acqua 
effendo lafeiata finché abbia pofato o depo
rto , la verfan faori , e ve ne fupplifcon. 
de l l ' a l t ra n u o v a , che parimente r imcfcola-
no ed ag i tano , come p r i m a . C i b firipete, 
e fi continua a fare , finché 1' acqua alia 
fine vien fuori perfettamente chiara ; a l -
lor , tu t to quello che refia nel fondo del 
vafe , é Mercurio , ed altra materia me-
tal l ica . 

A queflo Mercurio , & c . aggiungono !a 
feoria del ferro , metiendo i l t u t t o in re-
torte grandi di fe r ro , e cosí dü l iÜando lo . 
C o l qual raezzo tut ta la parte cterogenea, 
m lallica e pietrofa , fe ne fepara i ed i l 
Mercurio relia p u r o . 

Quanto al Mercurio i n cinabbro , non lo 
giudicano che raeriti di d i f t i l iar lo , c traf-
nelo f u o r i ; vendendofi gsb, i l cinabbro folo 
ad alto prezzo. V e d i CINABBRO. 

La miferabil gente condannata o prezzo-
lata per lavorare in cotefie m i n i e r e , t u t t a 
fe ne muore in poco t e m p o . Sonó i n p r i 
ma aííaliti da t r emor i , e poi vengono a 
f a l i va r f i , q u i n d i cadono loro i d e n t i , e Ion 
atraccati da do lor i per tu t to , fpezialmente 
mVC oifa , che i l Mercurio penetra , c cosí 
m u o i o n o . 

j N e l l a Spagna, lo firuggimento e l 'efala-
zione del minerale íi compie con maggior 

cu-
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j r a t e con un ingegno efcogitato per tal 

uopo. Quanto alia m a t e m tcrncc.a , neila 
quale é mefcolato -úMercHuo, quella d. Spa-
ena é roffa , e chiazzata di ñe ro e d i blan
co • e si dura, che non fi fomPe e sfragella 
fe non con la polvere da fchioppo. I n U n -
d i e r i a el l ' é bene fpeíío una dura pietra , 
ma d' ordinario é una t é r ra roíficcia . N e l 
F r i u l i vi é una té r ra mol le , dove t rova í i 
¡ ' a r g e n t o vivo vergine , e una dura pietra , 
che da i l Mercurio comune . 

La miniera d ' I d r i a , una d i quclle che 
appartcngono al F r i u l i , e cosí ricca , ch ' 
ella da fempre la meta d'argento v ivo , 
qualche voka due t e r z i . 

La miniera di Juan Cabelaca , nel P e r ú , 
é ancor piu confiderabile i la t é r ra é di un 
roffo bianchiccio , come mat ton i mez io bru-
c i a t i ; pr ima fí r o m p e , poi fi efpone al fuo-
c o , fpandendola fopra un let to di t é r ra or
dinaria , d i cui un graticcio di íuperfizie 
terriccia fi copre; fo í lo del qualc s'aecende 
un picciol fuoco d i un ' erba, c h í a m a t a da-
g l i SpagnuoÜ icho: che é di tal neceffita in 
quefti lavor i , che i l tagliarla o coglierla é 
p ro ib i to per lo fpazio d i vent i leghe attor-
no . A mifura che i l minerale fi (calda , i l 
Mercurio fi folleva vola t i l izzato in í ^ imo ; i l 
qual fumo non trovando cfito per i l cappello 
della fornace, ch ' é puntualmente lotata e 
c h i u f a , fcappa per un buco fatto a bella po-
í i a , i l qual comunica con diverfe cucurbite 
d i t é r r a accomodate una dentro V altra . 
L 'acqua al fondo di ciafcuna c u c ú r b i t a con-
denfandola e fvaporando [ 'argento v i v o pre
c i p i t a , e fi. raccoglie , quando 1* operazione 
é finita. I n quefto proceí ío , tre cofe fono 
c í f e r v a b i l i . L a pr ima , che quanto piü r i 
m ó t e fono le cucurbite da! fo rne l lo , tanto 
p iu ripiene fono d'argento v i v o . La fecon-
da , che alia fine tut te fi fcaldano ta lmente , 
che fi fpezzerebbono, fe non foífero afpsrfe 
d'acqua di quando in quando. I n terzo luo-
g o , che g l i operai impiegat ivi non la dura-
no raai a lungo tempo , ma diventan para-
^ ^ c i , e muoiono et t ic i . U n a precainione 
da loro fi ufa , ed é d i tenere un pezzo d* 
oro m bocea, per imbevervi g l i effluvj , e 
Nnpedirne i l paífaggio ne lcorpo . 1! D o t t o r 
i^ope ci racconta d ' uno ch' cgli vide nelle 
minie>re del F r i u l i , i l quale nel tempo di 
saezr anno fu Q0S\ í m p r e g n a t o del meta l -
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l o , che mettendo un pezzo di ot tone o d 
ia fuá bocea , od anche fregándolo tra le 
fue d i t a , lo faceadiventar bianco come ¡'ar
gento . 

I I método di purificare i l M E R C U R I O , é 
con lavarlo diverfe volte ne l l ' ace to , in cui 
é flato difciolto de! fale comune ; o con paf-
fario e ripaífarlo frequentcmente fopra un t 
pelle di camoccio . A m . Pareo d i ce , che la 
raiglior maniera é quella di fare che un ca
ñe n ' inghiot ta una libbra i n una volta , e 
poi fi fepari dagli eferementi d e l i ' a n í m a l e , 
e fi h v i ne l l ' ace to . 

G l i u/i del MERCURIO fono confiderabi-
l i í í imi nel dorare , nel fare fpecchi , nel 
raífinare l ' o r o , & c . V e d i ciafeuno f o t t o g l i 
A r t i c o l i O R O , AFFINARE, SPECCHIO, V E -
TRO , FOGLIA , & c . 

M a fpezialmente nella Medic ina , ed i n 
particolare per la cura del morbo v e n é r e o , 
movendo la falivazione ; ed i n a l t r i bifo-
gni e c a f i . Vedi VENÉREO, SALIVAZIONEJ 
e M E R C U R I A L ! . 

Le Preparazioni del MERCURIO fono af-
fai varíe ; qusfto metal lo facendo u ñ ó de' 
pr incipal i ar t icol i nella Farmac'a chimica . 
Le piíi comuni preparazioni fono , 

I I Precipitato Bianco di MERCURIO , MER-
CURIUS pracipitatus a l bus , é com polio d i 
Mercurio crudo portato fopra dal fa! mar ino 
in una r e to r t a , o ravvivato ed eftratto dal 
cinabbro c o m u n e , e difciol to in aqua fo r t i s ; 
qu ind i un liquore od una fpezie di fala-
m o i a , fendo preparato d'acqua fontana , e 
di fale m a r i n o , filtrafi per una carta bruna , 
e la foluzione di Mercurio gocciolata gra
dualmente i n quefia falamoia, donde una 
bianca polvere viene precipitara , che fi dee 
lavare da tut ta la fuá acrimonia con qual
che acqua di í i i l la ta , o con acqua fontana 
tepida , e quindi feccare i l t u t t o . 

Q u e f t ' é 1'ordinario precipitato dclle offi-
cine , comunemente chiamato precipitato 
bianco. La fuá operazione é , la piü par
t e , per feceífo, qualche volta per v o m i t o , 
e ne fegue anco fal ivazione, fe é p r e f c r i t t o 
convenientemente . Speí íb fi framifchia cp^n 
mantechiglie per la p ru r ig ine , o p i z z i c o t e , 
e per la fcabic , e per altre eruzioni deila 
pe l l e ; per lo qual fine, é neceí fa t io tenere 
i ! corpo l i b e r o , e prendere qualche cofa per 
bocea che dis prefa ai pr incipj mercuriali , 
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e per imped i r é 1' eecitamento iV una íaliva-
a i o n e , che per altro ne fuccederebbe. V e 
di PRECIPITATO. 

Sublimato conofivo di MERCURIO , MER
CURIOS fublimatus corroftvus , é una cora-
pofizione di v i t r i o lo calcinato fin a rofTez-
2r,a, d i ía!e coraune e n i t ro pur i fka to , eon 
Jiíercurio crudo purgato fpremendolo per una 
p e l l e , i l t u t to flrofinato aíTieme in un mor
ía!© , finché i fali fieno r ido t t i i n polvere , 
e non appaia i l raenomo globetto di Mircu-
vio. La raiflura é quindi poíta i n un raatrac-
c i o , e quefto meíTo i n un forneiio con b i -
gno d ' arena , fot to cui tenendofi un fuoco 
per dodici o quindic i ore al fuo piu alto 
grado , i l Mercurio fara í u b l i m a t o , ed at-
t acchera í í i aila fommita del vafe . 

Queflo fublimato é un efcarotico violen
te , e mangia via la carne rigoglioía , una 
mezza drama di e í f o , d i fc iol to in una l ib-
bra d'acqua di calcina, lo fa c o n v e r t i r é i n 
g ' a ü o , che allor chiamafi acqua phageda-
'nica; elia ufafi per lavar ulcere , ed eru-
x i o n i impe t ig ino fe» V e d i SUBLIMATO. 

Sublimato dolce di MERCURIO , MERCU-
Eius fublimatus dulcir, oaqui l ia lba^ é una 
componzione del precedente fubl imato cor-
yofivo con Mercurio crudo , macinati affie-
me finché non appaia niente di Mercurio ; 
e quindi fi pongono in un vafe chimico , 
líen c h i u f o , e podo in un bagoo d ' a rena , 
con fuoco lene , per lo fpazio di duc o r e ; 
j l qual calore f i deve poi accrefcere per t re 
ore piu a i u n g o , e finalmente eí ícre m o h o 
gag!urdo per a l t re t tante . Qusndo quefto e 
raffreddato , i l vetro fi rompe , ed i l fubli
ma to fe ne fepara dai fiori l egg ie r i , che fono 
pella c i m a , e la polvere nel fondo . — Q u e -
l i o d i nuevo fi riduce in polvere , e T ope-
raxione fi ripete alia í lc í í i guifa tre v o l t e . 

Se piu oltre ripeteraffi , per una fefta vol-
ta t cgli chiamafi calomel . Ved i C A-
X O M E L . 

Fi(fare / / M E R C U R I O . V e d i FISSAZIONE^ 
FlLOSOF ALE Pietra . 

11 MERCURIO de Corpi , ufafi diré da 'Ch i -
m i c i , per dinotare i l terzo de ' loro pr incip; 
od elementi de 'corpi j e lo chiamano anche 
¡p ir i ta . V e d i PRINCIPIO. 

I n quedo fenfo, i l Mercurio fi definifee , la 
pih fott i le , l e g g i e r a , v o ! a í i l e , penetrante t c d 
activa, pacte di t u í t i i c o r p i . V e d i S E í a i T Q , 
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MERCURIO de metalli, o Filofofico , i 

tina pura e fluida fortanza in forma di or
dinario fe orre n te Mercurio , che dicefi t ro-
varf i i n t u t t i i m e t a l l i , e capacc d ' c í r e r n e 
eftratta. Ved i METALLO . 

La nozione di Mercurio de' metal l i , é 
fondata ful comune fiíkma de' C h i m i c i , 
Che i l Mercurio o 1' argento vivo é la ba-
fe , o ia materia di t u t t i i meta l l i ; e che 
i metalli non fono altro che Mercurio fif-
fato da un certo ao l fo . V e d i ZOLFO, &C. 

I I Sig. Boyle ci afficura , c h ' c g l i avea una 
maniera di e í k a r r e un vero feorrente Mer-
curio, o argento v ivo dal l ' a n t i m o n i o . Ve
di ANTIMONIO . 

MERCURIO animato , é 1'argento v ivo i m 
p r é g n a l o d i alcune foí ianze f o t t i l i e fpir i to-
fe ; cosí che rendafi capace di fcaldarfi 
quando é raifehiato con T o r o . Ved i AMAL
GAMA . 

MERCURIO é anche un t i ío lo di alcuni 11-
bri , principalmente di f o g l i e t t i , e noveüe ;, 
da Mercurie D i o d e ' G e n n i i , che fi fuppo-
mea i l meífaggiere de' Dei . 

Quind i noi abbiamo de' Mercurj d' ogni 
me fe; i Francefi hanno un Mercurio gal in~ 
te , ckc. 

I n fimil fenfo , Mercurio s'applica figu^ 
ratamente alie perfone che s'impiegano per 
profeffione in raccoglier nuove , o girare 
at torno , e d i f t r ibui r le . 

M E R C U R I O , ne l l 'Ara ld ica , dinota i l co
lor paonazzo nel l 'arme de' Pr incipi Sovra-
m . Vedi PURPURA . 

MERCURIO uíaíi al trcsl per lo celebre 
efpenmento Tor r i ce l l i ano , o per lo Baró
m e t r o . V e d i BARÓMETRO. 

A b b e n c h é i l Mercurio ordinariamente n o n 
fi foQenga i n un tubo al di íopra deU'aitez-
za di 28 , o 29 pollrci , n u ü a d i m e n o i l S i -
gnor Huygens ha t r o v a t o , che i l Mercurio' 
ben purga to , e in un iuogo quieto e ch iu 
fo , fi foñiene fin a l l ' altczza di 72 p o l l i -
c i ; i l che é un f e n ó m e n o , per i ípiegare i j 
qua'e fono t u í t i i Filofofi circondati dadub-
b i c t h , e da d i ñ k o l t a . . Ved i T O R R I C E L L I A 
NO tfperimento . 

MERCURIO Galante. Ved i G A L A N T E . 
M E R I D I A N O , nell ' a í h o n o m i a , un cir

co lo grande della Sfera, che paila per i ! ze-
n i t h , per i l nadir , , e per Li poli del cnofldo-,, 
e divide k sfeia in.dueemisfecr.j, runo o r k » -
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t a l e , e Faltro occ:.denta!c. V e d i C n i c o L o , 

e SFERA. , . , 
O v v e r o , 'úmerUifo^ un a r c ó l o ver t i -

cale come A Z B N ( T a v . /Ijiron. fig. 6. ) 
che paila per H poli del mondo P c Q . V e 
di V E R T I C A L E Ctrcoh. , , . . 

E" chiamato meridiano , dal lat ino men-
¿Íes o inezzodi , a cagione che quando i l 
So le ' é in queüo c i rco lo , é mezzo d i in que' 
luoghi che fon fituati fot to di e f lb . 

MERIDIANO , nella G e o g r a f í a , é un cir
colo grande, come P x \ Q . D , ( Tav.Gcogr. 
fig, 7. ) che paífa per l i poli delia cerra P 
e e un dato luogo ín Z . C o s í che i l pia-
ÍIO de! meridiano t e r re í l rc , c nel piano del 
celeíie . 

Q u i n d i , i . C o m c i l meridiano inveftetut-
ta la t é r r a , v i fono diverfi luoghi fituati fot
to i l medefimo meridiano. E , 2. eflendo che 
é tempo di mezzod i , quandunque i l centro 
del Solé nel meridiano d e ' c i c l i , e che i l me
ridiano della térra é nel piano delTal t ro : fe-
gue che íia mczzodi nel i ' líleíTo temno ín t u i -
t i i luoghi fituati fotto P irteíTo meridiano. 
3. V i fono tant i meridiani fulla t é r r a , quan-
íi punt i fi concepifeono nel i ' Equatore . I n -
f a t t i , i meridiani fempre cambiano , fe con-
do che vai cambía t e la longitudine del luo
go ; e fi pub diré che fieno i n f i n i t i : ogni 
diverfo luogo da oriente a occidente avendo 
i l fuo diverfo meridiano. 

Primo MERIDIANO, é q u e ü o dal quale fi 
comincia a contare g l i a l t r i , computando da 
Occidente in Or ien te . — ' I I p r imo meridia
no e i ! pr incipio della longitudine . V e d i 
LONGITUDINE . 

FiíTare un pr imo meridiano é cofa mera
mente a rb i t ra r ia ; e quindi é , che diverfe 
perfone , n a z i o n i , e fecoü , l ' hanno fuTato 
difieren t é m e m e ; dal che é nata qualchecon-
fufione nel la Geograf í a . La regola f r a g ü a n -
t i c h i era di farlo paífare per i l luogo i l p iu 
r i m o t o a l l ' Occidente che coñofc iu to folie . 
M a i moderni fapendo che non v i é alcun 
luogo nella terra che fi poíía fíimar i l piu 
occldtntale di t u t t i i la maniera di computa
re ie langi tudini de ' luoghi da un punto fií-
!fo é gran ÍHXQ abbondoaata l 

T o l orneo aíTunfe W meridiano che paila per 
* e^rem.a dell l ió le C a n a í i e , come i l fuo pr l -
mo meridiano ¿ qudla cffendo 3 laogo- i l piu 
Occid.enta!!e del mondo noto allora . Dopo 
lüií j , cflEcadq feogerti piu g a d i m qjatUa f a-fi* 
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te , i l pr imo meridiano fu r i moflo pií] in l i . 
A l c u n i lo filTarono a l l ' I f o l a di San N i c o i b ' , 
v ic ino al Capo verde ; Hondio a l l ' I f o l a d i 
San jacopo ; altr i a l l ' I f o l a del Corvo , una 
delle A z o n d i . I Geografi degli u l t i m i tera-
p i , particolarmente g l i Oüandcf i , l 'hanno 
mefTo ful Pico di Teneríflfa ; al t r i su l ' i fo la 
di Pa lma, una delle C a ñ a r l e ; e finalmente 
i Franccfi , per ordine del loro Re , su l ' i f o 
la di Fero , pur una delle Canar ie . 

M a , fenza rifpetto alcuno a tai r e g ó l e , i 
n o ñ r i Geografi , e facitori di mappamondi , 
fpeífo a lia mono i l meridiano del luogo in cui 
fi t rovano , o della capitale del lor paefe, 
per pr imo meridiano , e di la contano le 
i sng i tud in i de ' loro l u o g h i . 

G l i A f l r o n o m i nelle loro calcolazioni co-
raunemeníe fcelgono i l meridiano del luogo 
in cui fon faite ie loro offervazioni , per p r i 
mo mer id iano ; come T o l o m e o in AleíTan-
dria ; T y c h o Brahe a U r a m b u r g o ; R i c c i o l i 
a Bologna ; F l amí l ed io , nel i ' o í fervator io 
Rcale a G r e e n w i c h ; i Francefi ne l i 'o íTcrva-
tor io di Parigi . Vedi OSSERVATORIO. 

Nel le Tranfazioni Filofofiche , vien dato 
un ceuno , che i meridiani variano , col tem
po . — C i b pare aílai ptobabile, fe fi r i í ie t -
te alia vecchia linea meridiana ch ' é neiia 
Chiefa di San Petronio a Bologna , la quale 
t rovad variare ben ot to gradi dal vero me
ridiano del luogo in oggi ; ed a quella di 
T i cbone in Uraniburgo , che i l Sigqor P i ca r í 
oíferva , variare 18 rn inut i dal meridiano mo
derno . Se v' é qualcofa di vero in queí la eon-
g e í t u r a , H D o t t o r W a l l i s d i ce , che \\ cam-
biameiUo dec nafcere da un cambiameoto de51 
pol i t c r r e ñ r i ( qu i fulla terra , del mofo diur
no della t e r ra ) non gia del loro dir izzamen-
10 a quella od a quella delle l l c i k fiüc : I m -
perocché fe i poli del moto diurno refianey 
filfa t i aU ' i íUí ío ! uogo íulla terra , i meridia
ni che paflfano per quedi poli deon nmanev 
re gü fteíll 

M a la uozione de 'cambiament i del w m ' -
diana pare fovverti ta da una o í íe rvaz tone d i 
M . Chazelles deli1 Academia Francefe delle 
Scienze r i l quale , quando^ fu in Egi t to f 
t rovb che i q u a t t r o lati d 'una p i rámide fab-
bricata 300a anni fa , tut tavia guardavano 
puntualiff imamente ai quattro punt i Card i -
Bali", P o í i z i o n e , la quale non fi ¡W* crede-
ÍS che- fia. fortuita , 

MERIDIANO di unGloBo y, a d? %yi¿$ Sfer&y 
& lili 
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é i l c i rcolo di bronzo , nel qualc i ! globo 
í ía fofpcfo^ e g i r a . V e d i G L O B O . 

Egl i é divifo i n q u a í í r o novantinc , o 
trecento e fe flan ta gradi , cominciando a l l ' 
cquinoziale : fopra d ' e í í o per ogni verfo , 
da i r equ inoz i a i c , su i globi celeíii , contafi 
Ja dec l í naz ionc meridionale e fettentriona-
le del Scle e delle flelle : E ful globo íe r -
ref t re , la la t i tudine d e ' l u o g h i , al N o r d , e 
al Sud , o fia Boreale, o A u O r a l e . V i fono 
due pun t i su quefto c i r c o l o , chiaraati i po
l i : e un d i á m e t r o vicn di la ccnt inuato , 
per lo centro d ' uno o deH'altro g lobo, che 
chiamafi 1 ' ^ delia t é r ra , o d e ' c i e l i , su cui 
fuppongonfi girare in torno . V e d i POLO , ed 
ASSE. 

Su i globi terreí l r i v i fono d ' ordinario 
3<5 meridiani difegnati ; uno per ogni dieci 
gradi de l l 'Equa to re , o per ogni dieci gradi 
d i l ong i tud ine . 

G l i uíí di queflo circolo fono , di mette-
í e i globi ad ogni particolar l a t i t u d i n e ; d i 
mofirare la declinazione del Solé o d' una 
fíella, la loro afcení ione r e t t a , la loromaf-
í i m a alt i tudine & c . Ved i GLOBO. 

MERIDIANA Linea , é un arco , o una 
parte del meridiano di un luogo , terminata , 
per ciafcun v e r f o , dal l 'or izonte . 

Ovvero una linea meridiana é 1' interfezio-
ne del piano dell ' orizonte ; volgarraente 
chiamata una linea a l Nord e al S u d , pe rché 
Ja fuá direzione é da un polo verfo T a l t r o . 
V e d i MERIDIANO . 

L ' ufo d'una linea meridiana ne l i 'Af l rono-
raia , oella G e o g r a f í a , nelia Gnomonica ¿ k c 
é g r a n d i í f i m o ; dalla fuá efattezza tut te d i -
pendeno . Donde é , che diverfi A Q r o n o m i 
hanno ufataogni cura c (ludio per averia dell5 
u l t i m a precifione. — M . Ca í í i n i 0 é d ig in -
t o con una linea meridiana ch ' ei difegnb 
¿fu! pavimento deila Chicfa di San Petronio 
a B o l o g n a , la p iu grande e la p iu aecurata 
del m o n d o . N e l foffiíto d e l l a C h i e f a , m i l -
le pol l ic i al di fopra del pav imen to , v ' é u n 
picciolo f o r o , per cui 1'iramagine del Solé , 
quand' e nel meridiano, cadendo fopra la l i
nea ^ fegna i l fuo progreíTo per t u í t o 1' an
uo . Quando fu finita, M . Ca íT in i , coa un 
p u b b ü c o íc r i t to , i n fo rmó i Matemat ic i d' 
E u r o p a , di un nuovo oracolo d ' A p o l l o , o 
fia del Solé ftabilito in un t e m p l o , i l quale 
potcvafi confultare coa ¡ a t i e ra fiducia fopra 
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t u í í e le difficoita deil ' A í h o n o m i a . Ved i SOL 
S T I Z I O , e GNOMONE, 

Difegnare una linea MERIDIANA . — Co
no icen do la plaga del mezzodi poco piíj po
co meno , oflervate 1'alt i tudine F E ( T a v . 
Afironomia ^ fig.%.) d i qualche flella ful la
to o r i én ta le non m o h o lungi dal meridia
no H Z B N . A p p r e í f o , tenendo i i quadran-
t e o q u a r t o di circolo fermo ful fuo afTe, co
sí che i l p iombino tagl i fempre i l medefimo 
grado , folamente dirigendolo al lato occiden-
tale del meridiano, afpettatc finché v'accor-
gete che la íteíla ha l ' i f tefla a l t i tudine che 
p r i m a , f e . Per u l t i m o , biífecate l ' angolo 
EC(? formato m e r c é T interfezione dei due 
p i a n i , in cui i i quadrante é porto nel t em-
po delle due o í f e m z i o n i , biflecatelo, d i c o , 
con la linea retta H R . Q u e ü a H R é una 
linea meridiana. 

Ovvero cosí y fopra un piano o r i zon t a i e , 
dal medefimo centro C ( F i g . 9 . ) deferivete 
diverfi archi di c i rcol i B A , b a , & c . E su 
r i f l e f f o centro C , ergete uno á i l o o gno
mone pcrpendicolare ai piano A C B , un 
piede, o mezzo piede, lungo . Ver fo i l d i ' 
z i . d i G i u g n o , tra le ore nove e undici nel
ia m a í t i n a , e tra una e tre dopo m e z z o d i , 
oflervate i p u n t i , B , ¿ , & c . A , ^ , ne 'quai 
i ' ombra deilo ftiio termina . Biflfecate g l i 
archi A B , a b , & c . in D , d , & c . Se a l -
lo r T iñeffa linea retta D E biífsca o taglia 
i n due t u t t i g l i archi A B , a ¿ , & c . ella fa-
ra la linea meridiana cercata. 

EiTendo che 1' e í l r e r a i t a de l l 'ombra é u n 
po 'd i í t i c i l e a de te rminare , é meglio avere 
uno H i l o , che-fia fchiacciato o piatto nella 
f o m m i t a , e fcavare un piccolo buco , no
tando la macchia lucida projetta da effo su, 
g l i archi A B ed i n vece d e l i ' e f í r e m i t a 
d e l l ' o m b r a . I n altra maniera , fi poffono an
che fare i c i rcol i d i g i a l l o , i n vece di ñ e 
r o , & c . 

Dive r f i A u t o r i hanno inven tan psrticola-
r i i r t rument i e metodi per deferivere linee 
meridiane y o p iu toflo per determinare a l t i -
tud in i eguali del Solé nelle parti o r i én t a l e 
ed occidentale de 'ciel i ; ficcome M. G r e y , 
M . D e r h a m , & c . nelle Tranfaz- Filof. M a 
pero che i l p r imo de 'metodi fopra efpofti , 
bafta per le offervazioni aftronomiche , e V 
u l t i m o per l i bifogni p iu ordinarj , noi ct 
a l lerremo dal dame alcuna deferizione. 

Da 
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D a que! che fi e mor t ra to , egii é eviden

te che quantunquc l 'ombra dello ftilo copre 
la linea meridiana, n centro del Solé é nel 
mer id iano ; e perb é allor mczzod) . E d i q u a 
nafce Pufo deüa linea meridiana ne l l ' agg iu-
ñ a r e i l moto dcgH or iuol i & c . ai S o l é . 

D i q u a p u ^ ' ^ la linea meridiana fia bif-
fecata da una ü n e a retta O V , t i ra ta per-
pendicolarmente per i l punto C ; O V fara 
1'interfexione del meridiano , e del p r imo 
verticale ; e , confeguentemsnte , O raoflre-
ra ü puní0 d ' o r i en t e , ed V 1'occidente. 

Finalmente, fe un ftiio fia eretto perpen-
tlico.Urmente in ogni a l t ro piano orizonta-
Je , e fia dato un fegno , quando l ' o robra 
de lio (1 ilo cuopre ia linea meridiana difegna-
ta in un altro p iano , notando Tapice o F 
cf lremita dell ' ombra projetta d a ü o ftilo , una 
jinea tirata da que! punto p?r quello in cui 
lo fUlo é al zato fara una linea meridiana . 
Vedi MERIDIANA aít i tudine. 

Linea M E R I D I A N A , fopra un orologio fo-
lare , é una linea retta che forraafi dail ' i n -
terfezioue del meridiano del luogo col piano 
de! ! 'o ro logio . Ved i OROLOGIO folare. 

Que fia é la linca deiie ore dod i c i ; e di 
qua la divifione delta linea orarla comincia . 

MERIDIANO Magnét ico , é un gran circo-
lo che paila per lí poli msgnetici , o a l la to ; 
a cui I 'ago m a g n é t i c o , o T a g o della boíToia 
n á u t i c a , fe d 'al t ra guifa non viene irapedi-
í o , conformaf i . Ved i C A L A M I T A , e BUS-
SOLA . 

MERIDIANA altitudine del Solé o delle í lel-
le , é , la loro al t i tudine quando fono nel 
meridiano del luogo dove fi o íTervano. Ved i 
ALTITUDINE . 

L ' a 11itudine meridiana fi pub definiré , un 
arco di un gran circolo perpcndicolare a l l ' 
or izonte , c c o m p r e í o tra 1' orizonte e la ftel-
la c h ' é allor nel meridiano del l uogo . Ved i 
SOLÉ, STELLA , P I A N E T A , &C. 
• Prendere £ altitudine MERIDIANA delle 
jielle . — G l i Af t ronomi fan duc fpczie pr in-
cipali d'oíTervazioni delle ficlle ; Tuna quan-
t!o fono nel meridiano, e 1' al tra quando ne' 
circoü v e r t i c a l i . Ved i C E L E S T E Ojjervazione. 

Quanto alie offervazioni meridiane ; v i fo
no due i f i turacnt i principalmente ufati , i l 
quadrante ed i i g n o m o n e . V e d i QUADRAN-
T E , e GNOMONE. 

Prendere /' altitudine MERIDIANA con un 
quadrante ¡ ie la pofizione df 1 meridiano é no-
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t a , ed i l piano d i un quadrante a ü r o n o m i -
co é, poÜo nella linea meridiana per mezzo 
della linea del p iombo fofpefa nel cen t ro : 
Le ahitudini meridiane delle ñ c l l e , che fono 
le pr incipal i offervazioni , o v ' é f o n d a t a tuc« 
ta 1' a r tedeH'af t ronomia , fi pof fonofác i lmen
te determinare. 

L ' a l t i t u d i n e meridiana d 'unaf te l la fi puí» 
altresi procurare col mezzo d' un oriuolo a 
péndu lo , fe i l tempo cfatto del paíTaggio 
della fiella per i l meridiano é n o t o . Ora c* 
fi debbe oífervare , che le fielle hanno la 
fíeíía a l t i tudine per un minu to avanti e do-
po i l loro pa í íaggio per i\ meridiano , fe non 
fono n e l Z e n i t h , o v ic ino a l Z e n í t h : M a fe 
fono , le loro altezze debbon effere prefe o g n i 
m i n u t o quando fon da v ic ino al meridiano $ 
td allora le loro maffirae a l t i t ud in i faranno 
le ah i tud in i meridiane c é r c a l e . 

Quanto alia maniera d'oflfervare, t rova í i 
m o h o difficiíe porre 1' Índice verfatile del 
quadrante nel meridiano con tanta efattezza 
che fi poflfa prendere i ' altezza meridiana d* 
u n a f í e l l a ; i m p e r o c c h é fe non fi ha un luo
go c ó m o d o , o p p o r í u n o , t d un muro dove 
i l quadrante fiia faldamente attaccato n e l 
piano del meridiano, i l che non fi pub aver 
f á c i l m e n t e , non oíterraffi la vera pofizione 
del meridiano , a propofito per eflervare le 
flelle . Sara m o l t o pib facile adunque per 
diverfi conti , fervirfi del quadrante porta-
t i l e , con cui l ' a l t i tud ine della flella fi of-
fervi un poco pr ima del luo paíTaggio fopra 
i l meridiano i n ogni m i n u t o , finché t r o v i f i 
la fuá maffima a l t i t u d i n e . Q u i , a b b e n c h é 
non abbiafi la vera pofizione del meridiana 
per quefio m f z z o , nulladimeno fi ha l ' a l t i 
tudine meridiana apparente della fiella . 

Quantunque quefto m é t o d o fia o t t i m o i n 
g e n é r a l e , e libero da ogni errore fenf ib i l e , 
nulladimeno nel cafo che una fiella paííi per 
i l meridiano v ic ino al Zen i th , ei diventa un 
po 'mancante . I m p e r o o c c h é in quefia fpezie 
d'oíTervazioni , la fituazione incomoda dell* 
ef lervatore; la vanazione de l l ' az imuth del
la flella diverfi gradi in un picciol t e m p o ; 
I 'aiterazione de l l ' i f l rumento ^ c la difficolta 
di r imet ter lo v t r í i c a l r o e n t e , impedifee che 
le offervazioni pofíano cffere piu fpeffe ched ' 
ogni quattro rainuti. M a in ciaícun m i n u 
t o , l ' a l t i t ud ine varia circa 15 m i n u t i di un 
grado, cosí che v i fara la differenza di un 
grado neir a l t i tudine d 'una fiella tra ciafeu-

na 
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na onervazione . I n tai caíi per tanto far^ 
roeglio avere la vera pofizione del meridia
no^ od i l tempo efatio in cui la ñella paffa 
i\ meridiano, ?ffine o di a ü u o g a r T i n r u m e n -
fo nel meridiano y o di oífervare l ' a l t i tud ine 
della fiella, nel momento ch'ella paffa i l Wíf-
ridiano. 

Trovare F altitudine MERIDIANA delSole, 
í kc . •— col mezzo aP un gmmone. Ved i GNO-
MONE •— con at t r i mezzi , vedi A L T I T U -
DINE . 

M E K I D I A N 1 * , ne l l ' an t ich i ta , é un no-
m.e , c h c i R o m a n i davano ad una fpezie di 
gladiator! , i q u a l i entravano nell 'arena verr 
í o i l m e z z o d i , dopo che i Be f t i a r i i , che com-
battevano la matt ina centro le fiere , aveaa 
í c r m i n a t o . Ved i GLADI ATORE . 

* Eglino eran eos) chiamati da M e r i d i e s , 
cioe mezzodt, tempo in cui faceano fpet-
tacólo . 

I Meridiani eran c o m b a t í e n t i fenz ar te , 
che combattevano da nomo a u o m o , colla 
fpada alia mano : Percib Séneca offerva , 
che i combat t iment i della mat t ina erano pie-
ni d ' u rnan i t a , appetto a quel l i che feguian 
dopo. 

M E R I D I O N A L E o Meridiana difianza, 
nella navigazione, 1'iftcíTo che dilungamen-
to, { o departure n e l l ' I n g l e f e ) cioé viaggio 
e progreffci a Levante c a Ponente; ed é la 
differenza di longi tsdine tra i l meridiano, 
{olio cui la nave é a d e í í b , ed ogni a l t r o w í > 
ridiano fotto cui ella era i n n a n z i . Ved i DE-
PARTURE, C LONGITUFíINE . 

MERIDIONAL ! o meridiane P a r t i , miglia , 
o minuti, nella navigazionc, fono le p a r t i , 
delie quali crefeono i meridiani nella carta 
di Merca to re , e í c e m a n o i Pa raüe l i di La-
t i t u d i n c . V e d i C A R T A . 

I I co feno della lati tudine di un luego ef-
fendo eguale al raggio , od al femidiaraetro 
del parallelo, nella vera carta marina adun-
que, o fia n«l Planisfero n á u t i c o , que í lo raggio 
e(Tendo i l raggio dell ' cquinoziale , o 1' infe
ro feno di novanta g r a d i , le parti meridio-
n a l i , inciafcun grado di lat i tudine debbo-
no crefeere , come le fecanti dell 'arco con-
tenuto tra c o fe (la lat i tudine e l 'equinoziale 
í c e m a n o . 

Lsonde le tavole deíie parti meridionali ne' 
l i b r i di navigazione fono fatre per via di 
un'addizione continua di fecant i , calcolate 
in alcuni l i b r i (come nelle Tavo le del Si-
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gnor J o ñ a s M o o r ) per ciafcun grado e m i 
nuto di lati tudine ; cquefle ferviranno o per 
fare una carta graduata di Merca tore , o per 
metiere in pratica , navigando, i l m é t o d o 
di Merca tore . 

Per ferviríi di cffe, fí dee ferivere o no
tare la tavoia , col grado di lat i tudine i n 
fronte o fulla fomra i t a , e col minuto fulla 
prmia colonna verfo la man finiflra ; e nc i r 
angolo di co neo río , fi averanno le parti me
ridional i . 

Avuce le l a t i í ud in i d i d u c l u o g h i , t rova
re le miglia meridionali , o i m i n u t i f ram-
mezzo: confiderate, fe i luoghi fono , uno 
fot to i5 equinoziale, e l ' a l t r o aííai lungi da 
effo ; ovver fe 1' uno é da una parte del l ' 
equinozia le , e l 'a l t ro d a l l ' a l t r a , o fe fono 
ambedue fui i ' ifteíía parte . 

Se un luogo é fotto l ' equa tore , i m i n u t i 
meridionali immediate fotto i l grado di l a t i 
tudine dei j ' a l t ro l u o g o , e la differenza me-
ridionale d i is t i tudine , o la lat i tudine i n -
grandi ta . 

Se uno é nella lat i tudine boreale , e l 'al
t ro nell Auí i ra le ; i minuti meridionali cor-
rifpondenti alie due l a t i t u d i n i , aggiunti af
í leme , danno i minuti merid. fra eífi . 

Se ambedue i luoghi í h n n o verfo i l me-
de í lmo polo , fottraete le parti meridionali 
corrifpondenti alia lat i tudine minore daquei 
della maggiore ; i l r e í iduo da i minuti me
ridionali . 

M E R I T O , nella T e o l o g í a , fi ufa pe* 
fignificare la bonta morale delie azioni degli 
u o m i n i , ed i l premio dovuto ad efie. 

Dif t inguonf i due forte di m é r i t o da 'Teo-
logi , in riguardo a D i o : 1' uno di congrui-
t a , l 'altro di condignitk. 

MÉRITO di congruita é , quando non v i 
ha giufta proporzione tra 1' azione , cd i l 
p r e m i o ; ma quegli che contribuifee i l pre
m i o , fupplifce m e r c é della fuá bnn í a o l i -
beralita , cib che v i manco nel l ' az ione . —• 
Ta le é i l mérito di un figüuolo verfo fuo 
padre: ma que í lo é folamente mér i t o in un 
fenfo impropr io . 

MÉRITO di condignita, é , quando v i ha 
un'affoluta c g u a g ü a n z a : ed una giufta efti-
mazione tra 1' azione ed i l premio , o la 
ricompenfa : come nelle paghe o ítipendj 
di un operaio . 

I Tco log j della riforma di Ca lv ino & c . 
negano ogni mérito di condignitk verfo Dio : 

Anche 



MES 
Anche Popera , la migliore che facciano , 
non menta , fecondo e f f i , akuna cofa da l 
le mani di D i o . — ^ do tmna de mer/-
ü condegni é uno áe ' graadi A r t i c o h d i 
con t rover í i a tra le Chiefe , Cattolica , e K i -

fo rma ta . ,T J- i» » • i 
M E R O Motu . V e d i 1 A r t i c o l o E x 

^ M E R 5 I O N E . Vedi IMMERSIONE , ed 
E M E R S I O N E . 

M E R U I T - "—Quantum M E R U I T . Ved i 
QUANTUM-. 

M E S A R ^ U M , M E 2 A P A I 0 N , nelP 
A n a t o m í a , í' iñeíTo che Mcfenteríum . V e d i 
MESENTERIO . 

MESAR*:UM , fi prende anco i n piíi r if tret-
tofenfo per una par te , odivif ione d e l m e í e n -
t e r i o ; cioé quella che s' attiene agF i n t e ñ i n i te-
n u i . Ved i MESENTERIO . 

Quella parte del mefenterio c h ' é attaccata 
agí ' in tef t ini c r a í l i , é chiamata me íoco lon . 
V e d i MESOCOLON . 

M E S A R A I C I Vafi , i n fenfo gené ra le , 
fono g l i flefíi che i mcfentcrici . Ved i M E -
SENTERICO . 

NeU'ufb comune , mefaraico é p i u f r e q u e n -
temente applicato alie vene , c mcfenterico alie 
arterie , del mefenterio . 

M E S E , MENSIS , la duodéc ima parte di 
un anno . V e d i ANNO . 

A b b i a m o oflfervato, che i l T e m p o é la du-
razione , efpreffa o indicata per certi u í i , e m i -
furata per rnezzo de' m o v i m e n t i de' corpi cele-
fti. Ved i TEMPO e DURAZIONE . 

D i qua rifultano diverfe ípezie d ' a n n i , e 
di mcfi , fecondo i l particolar luminare , 
dalle di cui r i vo luz ion i fono determinati , 
ed i particolari fcopi per quali fon deftinati : 
c o m e , mefi folari , me/i lunar i , meJiaJitono~ 
mici , & c . 

Solare MESE , é lo fpazio di tempo i n 
cui i ! Solé va per un intero fegno deH'eclit-
tica . Vedi SOLÉ . 

Q u i n d i , fe íi abbia riguardo al vero m o 
to del S o l é , i mefi folari íono ineguali ^ po i -
ché i l Solé fla piü a lungo nel paífare 
per l i fegni I n v e r n a l i , che per quell i del-
la State. 

Ma pero che ei viaggia c o í l a n t e m e n t e 
per tu t t i dodici i n 3Ó5 g i o r n i , 5 o r e , e49 
m i n u t i , la quanti ta d ' u n medio fi ave-
ra col dividere cotefto numero per 1 2 . A t -
tefo quefto p r i nc ip io , la quantita d i u n w e -
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fe filare t roveraí í i eííere 30 g i o r n i , 10 ore 9 
29 m i n u t i , 5 fecondi. 

Lunar i MESI í ono o finodiei, o periodici, 
o illuminativi. 

MESE tunare Sinódico , chiamato anche 
affolutamente. 

MESE Lunare , e Lunazione , é lo fpazio 
di tempo tra due congiunzioni della Luna 
col Solé , o tra due N o v i l u n j . V e d i SINÓ
DICO Mefe , e L U N A Z I O N E . 

L a quanti ta del mefe ftnodico é 29 g i o r n i , 
12 o r e , 4 4 ? 3 " , 11 V e d i L U N A . 

Lunare periódico MESE é lo fpazio di t em
po i n cui la Luna fa i l íuo giro o viaggio per 
i l Zodiaco \ od in cui ella r i torna al raedefi-
m o p u n t o . Vedi PERIÓDICO . 

La quantita di queí to mefe é 27 g i o r n i , 7 
ore , 4 3 ' , 8" . 

G l i ant ichi Roman i facean ufo de' mefi lu
nar i ^ e faceanii alternativamente di 29 e dí 
30 g io rn i . Diftinguevano e additavano i 
g io rn i di ciafcun mefe per v ia di tre t e r m i -
n i e fpazj , cioé di Calende, di None , e d ' M . 
V e d i C A L E N D E , NONE , & c . 

Lunare , i Iluminativo MESE , é lo fpazio 
dal p r imo tempo della di lei comparfa dopo 
la nuova L u n a , fin alia pr ima fuá comparfa 
dopo la nuova Luna feguente. 

Q u i n d i , eífendo che la Lunaapparifeeora 
p iu p r e ñ o dopo i l novi lun io , ed ora p i i i tar-
d i ; la quantita del mefe illuminativo non é 
fempre 1' iftefla. — Q u e f t o é i l mefe che pra-
ticano i T u r c h i e g l i A r a b i . 

Afironomico , o Naturale MESE , é quel-
l o , m i í u r a t o con qualche efatto i n t e r v a l l o , 
corrifpondente al moto del Solé , o della 
Luna . 

T a l i fono i l mefe L u n a r e , ed i l Solare, 
fopramentovat i . D o v e n o t i f i , che queftime/f 
non ponno eífere d i alcun ufo nella v i t a c i -
vi le , ove r icercaí i che i mefi c o m i n c i n o , e 
finifeano i n un qualche certo giorno . Per que-
ü a ragione fi é ricorfo ad un ' altra forma 
di mefi. 

C h i l e , o Comune MESE , é un i n t e r v a l 
lo di un certo numero di g io rn i i n t e r i , che 
s' avvicina a un di preífo alia quantita di un 
mefe , aftronomico , o Limare , o Solare . 
V e d i GIORNO . 

I mefi civili fono varj , fecondo i l mefe 
Aftronomico a cui fono accomodati . 

MESI civili Lunari deono conftare alter-
ñ a t a m e n t e di 29 e di 30 g iorni . Cos í due 
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•meft civili faranno eguali a due aftronomi-
ci , battendone i m i n u t i o di piü , o di 
meno . E per confeguenza la nuova Luna 
íara qu i affiíía o attenente al p r imo giorno 
di ciafcuno ta l me fe chile per tu t to un l un -
go t empo . 

N u l l o ñ a n t e per renderli c o í h n t e m e n t e 
confoni e farl i andaré d' egual paíTo co' mefi 
'civili , nel fine d' ogni 948 meft, un mefe di 
29 g iorni debbefi aggiugnere ; ovver ogni 
'33zo mefe dee conRare di 50 g i o r n i . Quefto 
fu i l mefe i n ufo civi le o comune tra g l i E b r e i , 
fra i Greci , ed i R o m a n i , fino al tempo 
di G . Cefare . 

MESI civili folari han da confiare alter
namente di 30, e di 31 g iorni ; eccettua-
to un mefe fra i dod ic i , che per ogni quar-
to anno dee confiare di g io rn i 30 , e g l i 
a l t r i anni di 29. 

Quefia forma di mefi civili fu introdotta 
da G . Cefare. S o t t o A u g u f i o , i l fefto mefe ^ 
fin allora chiamato fextilis, fu denominato 
JÍúpiflus , i n onore di c o t e ñ o Principe , e 
per maggior adulazione, od onore , g l i fu 
aggiunto un g io rno . Cos í che venne a con
fiare di g iorni 31 , abbenché fin allora non 
ne contenefie fe non 30 . — Per compen-
fare a che , fu to l to un giorno da Febbrajo , 
che da 11 i n apprefib confio folamente di 
g i o r n i 28 , ma pr ima ordinariamente era 
compofto di g i o m i 29 & c . E ta l i fono i 
mefi, civile o calendare che di prefentc han 
corfo per 1 'Europa. V e d i C A L E N D A R E . 

MESE Filofofico, tra i C h i m i c i , é lo fpa-
2Í0 di 40 g iorn i e di 40 n o t t i . Ved i MEN-
STRUUM . 

Dracontico MESE . Ved i DRACONTICO . 
'Embolismico MESE . Ved i EMBOLISMICO . 
M E S E N T E R I C H E , o MESERAICHE , 

un ep í t e to dato a due arterie che nafeono 
dall ' aorta difeendente, e procedono al me-
í e n t e r i o . 

V e n ' é una fuperlorc , la quale va alia 
parte di fopra del mefenterio ^ ed una infe-
riore , che fí difíribuifee per la parte di fotto . 
V e d i T V u . Anat. ( A n g e i o l . ) f i g . 1. n . 45. V e 
di anco ARTERIA . 

A b b i a m puré une vena mefenterica, com-
p o ñ a di un1 infini ta di vene procedenti dal me
fenterio ; che , con la vena fplenica provegnen-
te dalla mi lza , formano la vena por ta . 

G l i Ana tomic i contano altresi un ñer
vo mefenterico , che nafce dall ' intercofta-
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le , e manda diverfi r ami al mefenterio 
Ved i ÑERVO . 

M E S E N T E R I C U S plexus, un intreccia-
m e n t ó , o fia un pezzo reticulato , che forma-
íi dalle ramificazioni del par vagum . 

I I plexus mefentericus magnus , é formato 
dal concorfo de ' rami di diverfi zhxi plexus ̂  
e manda le fue fibre nervofe per tu t to i l me
fenterio , infiem coi vafi meferaici , che , mer-
cé di var ié c i rconl igaz ioni , accompagnano fin 
a g í ' i n t e f i i n i . Ved i P L E X U S . 

OW^WO-MESENTERICO , Ved i J ' A r t i c o l o 
O M PH ALO -Mefenterico . 

M E S E N T E R I O *,MESENTERTUM,O M E -
SARJEUM , n e l l ' A n a t o m í a , un corpo grafio 
membranofo ; cosí chiamato , per eífere co l -
Jocato nel mezzo degl' i n t e f i i n i , ch'ei connet-
te g l i un í agli a l t r í . V e d i INTESTINI . 

* L a parola viene dal Greco yacro;, mezzo , e 
ivmpoy, le budella. 

I I mefenterio c quafi di figura circolare , 
con una firetta produzione , a cui 1' eftre-
mi t a del colon , ed i l pr incipio del r e ñ u m , 
fono l ega t i . 

E g l i ha di d i á m e t r o quattro dita e mezzo 
i n circa : ed efíendo la fuá circonferenza 
piena di pieghe , egli é lungo quafi tre a l 
i e . G l ' i n t e f i i n i fono legati come un orlatura 
o lifta su quefia circonferenza del mefente
rio: V i fon tre pol l ic i d e g l ' i n t e f i i n i , che cosí 
fianno a t taccat i . V e d i I N T E S T I N I . 

I l mefenterio ftefíb é fortemente legato al
ie tre prime vertebre d e ' l o m b i . E g l i é com
pofto di tre lamine ; 1'interna , fopra cui 
fianno le glandule ed i l grafio , e corron le 
arterie e le vene nella fuá propria membra
na ; e l ' a l t redue che coprono ciafeuna ban
da della propria membrana , vengono dal 
peri toneo. T r a le due lamine efierne del me
fenterio , corrono i r a m i deli ' a r ter ía mefentc-
r ica , fuperiore ed inferiore , che portano i l 
fangue ag í ' i n t e f i in i ; e le vense mefaraiese, 
che efiendo rami della porta , rí porta no i l 
fangue al fegato . Q u i v i i rami grandi si 
dell ' arterie come delle vene comunicando 
l ' u n c o l P a l t r o , van direttamente a g í ' i n t e 
fiini ; dove , co' nervi dal plexus mefenteri
cus ? fi d iv ídono i n un inf in i to numero di 
picciol i r a m i , che fi fpandono conefirema 
finezza fopra le tuniche i n t e f i i n a l i . Le ve
nas hdccx , ed i vafi l í n f a t i c i , corrono pari-
m e n t i ful mefenterio, i n cui v i fono ancora 
diver íe glandule vefieulari ; la piíi g^ofia 
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cklle qual i nel mezzo del mefenterlo , h c h u -
mata páncreas afcellii i ^ f * SUndu e rice-
Tono la linfa ed ¡1 chilo dalle vene lattee . 
V e d i PÁNCREAS, e L A T T E E . < 

I I m . M ^ é nato d orduiano d.vifo m 
due p a r t i , Ü m e f a r ^ m , ed .1 mefocolon ; 
"1 mo s'att'e"6 agí in te í t in i teraui i e 1 al-
tro^ai craffi • ^ t ñ * non é divif ione 
di gran momento . 

L ' ufo del mefenteno , é , p r ima raccorre 
s i ' inteftini ín piü flretto giro , aíf inché i l 
corfo de' vafí chi l i fer i verfo i l loro comune 
recettacolo fia breve; coprir e difender effi , 
ed i vafí fanguigni j e connettere , e difpor-
re g l ' i n t e f l i n i , cosí che fi afficurino daogni 
í c o m p i g l i a m e n t o , che poteffe i m p e d i r é i l 
loro moto pe r i í i a l t i co . 

MESI , MENSES * , C A T A M E N I A , nella 
Medic ina ' , le menfuali evacuazioni delT ú te 
r o , delle donne non gravide , o non a ü a t -
í a n t i . Ved i MENSTRUALE. 

* Sonó eos} chiamatí da menfis , me f e , 
ch1 e i l periodo in cu i ritornano . Sonó an~ 
co chiamati fiori , corfi , & c . Vedi 
F I O R I . 

I mefi fanno uno de 'p iu curiofi e di f f ic i l i 
fenonemi di t u t t o i l corpo umano ; per ia 
fpiegazione de' q u a l i , molte ipotefi fono íla-
te f ó r m a t e : ma non per tanto fi é g iun to 
ancora a ben determinare e chiarirc la cofa . 

T u t t i generalmente c o n í e n t o n o , che la ne-
ceffita in cui fono le donne d i qualche ü r a -
ordinario provedimento , per rifarcire i l d i -
fpendio, e fofíentarle nel tempo della gra-
vidanza , é (lata la ragione finale, per cui 
quefla ridondanza in a l t r i tempi é ñ a t a ad 
eíTe data . M a q u e ñ o folo é quello in che 
fon d 'accordo. Á l c u n i non content i d ique-
ñ o folo bifogno e m o t i v o , vogl iono che i l 
fangue mcflruo pecchi nella qua l i t a , piü che 
nella quant i ta ; lo che e g ü n o argomentano 
dal do lore , che mol te donne rifentono ne l l ' 
evacuarlo. 1—. A g g i u n g o n o , che la fuá raa-
l igni ta é cosí grande, ch 'eg l i efeoriale par
tí degH uomin i col mero contatto ; che i l 
fiato d 'una donna meflruanteá\ unamacchia 
0 tinta permanente a l l ' avor io , o ad uno 
^ecchio ; che un poco di cotefto fangue , 
gocciato fopra un vegetabile, lo annebbia , 
o lo rende fterile ; che fe una donna g r á v i d a 
venga contaminata co' msflrui d i un ' altra 
donna , ella fi feoncia ; che fe un cañe n ' af-
í a g g i a , diventa rabbiofo , ed e p i l é p t i c o : T u t -
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te le qualí^ cofe , con parecchie altre favole 
fomig l i an t i , benché riferite da grandi A u -
t o r i , fon dal D o t t o r D r a k e r ige t t a t e , co
me r i d i co l e , e che non abbifognano di r i fu -
taz ione . 

_ A l t r i aferivono que f t ' e f í e t t o ad un' ¡ r a m a -
ginar io domin io della luna fopra i corpi del
le donne . «— Queí ia fu un tempo l ' o p i n i o -
ne che prevalfe \ quantunque ogni poco d i 
rifleíTionc che fi aveífe f a t t a , n'arcbbe m o -
firata 1' infuffiftenza . I r a p e r o c c h é fe q u e í l a 
purgazione fi doveí íe a l l ' inf luenza della l u 
n a , t u í t e le donne della ííeíía eta , e de l l ' 
iüe í fo temperamento , v i farebbon. foggia-
ciute negli ñeffi periodi c r i v o l g i m c n t i del
la l u n a , c i o é , n e i r i ñ e í T o t e m p o ; lo che ef-
fer fa l fo , fa veder l'efperienza c o n t i n u a . 

V i fono altre due o p i n i o n i , c h e p a í o n o l e 
piu p r o b a b i l i , e che fon c o n v a l í d a t e e de-
dotte da ragioni aífai f o r t i . I n ambedue, s' ac-
corda che la qual i tadel fangue é innocente ; 
ma variano intorno alia caufa che adduco-
no dalla ufeita di elfo. — L a prima é q u e l -
]a del D o t t o r Bohn , e del D o t t o r Freind , 
i quali foftengono che queflo fluífo r i fu l t ada 
una plethora , o pienezza ; e che fi e v a c ú a 
folamente per ai leggerimento, e minoramet i -
to della quan t i t a . Ved i P L E T H O R A . 

I ! D o t t o r F re ind ' , i l quaie é ñ a t o i l p í a 
pcrfpicuo e forte foñen i to re della pienezza 
come caufa mefi m u l i e b r i , fuppone, che 
q u e ñ a pienezza-nafca da una coacervazione 
ne 'vaf i fanguigni d 'una | fuperfluita d 'a l imen-
to , ch'^ei giud'ca avanzare e foprabbondare , 
oltre quello che per le vie e maniere ord-i-
narie difpendiafi; e che le donne hanno que
ñ a p le thora , e non g l i u o m i n i , pe rché i 
lo ro corpi fono piü uraidi , ed i loro v a f i , 
fpezialraente le e ñ r e m i t a d i di c í f i , piü te-
neri , e la loro maniera di vivere general
mente piü i n a t t i v a , che quella degli u o m i 
ni ; e che q u e ñ e cofe , concor ren t i , fono la 
cagioae , per cui le femmine non trafpira-
no fufficientetmnte , onde non fi portan 
fuor i le parti a l imentar i fuperflue ; ed alia 
fine, talmente s 'accumula ed in ta l quan
t i t a i l fangue, che d i ñ e n d e i v a f i , e fi fa 
Arada a forza per le arterie capil lar i del l ' 
ú t e r o . Credefi , che cib avvenga alie don
ne , p i u t t o ñ o che alie f emrn íne degli a l t r i 
a n i m a l i , aventi le medefime p a r t í , a cagione 
della pofitura eretta deíle p r i m e ; e pe rché 
la vagina , e g l i a l t r i canali fono perpendi-
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colari a l l ' o r í z o n t e ; di modo che la preffione 
del fangue é diretta verfo i loro o r i f i z j : lad-
dove ne' b r u t i , eglino fono paralleli alP o r i -
zonte , e la preffione f i fa totalmente su i 
l a t i d i eotelli vaíi . I I difcarico , ei crede , 
che avenga piuttbfto i n quefta parte , che 
í n qualunque altra , come quello che é piu 
q u i v i favorito ed ajutato dalla ftruttura de' 
vafi j le arterie effendo in gran numero , e 
le vene íinuofe ed a n f r a t t u o í e , e percib piíi 
tapaci di ritardare T impeto del fangue j e 
confeguentemente di caufare i n un cafo di 
pienezza , la rottura dell ' eftremitadi de' v a f i , 
i l che pub durare , fmché per mezzo di uno 
ícar ico fufficiente í ieno i vafi alleggeriti del 
loro foverchio pefo. 

QLieíl 'é la f o í k n z a delía teor ía del D o t -
t o r F r e i n d j col mezzo dellaquale egli fpiega 
i í i n tomi meccanicamente e filofoíicamen-
te , anzi che no . 

A quefta nozione , e deduzrone del per
ché abbiano le donne i mcfi , piuttofto che 
g l i uomin i , p o í í i a m a aggiugnere cío che 
reca Boerhaave 5 che nelie prime , V os fa-
c rum e piü l a r g o , e pib fporgente i n fuo-
r i ; e l ' o s coceygis piu cedcnte indietro i g l i 
offa innominata fono piü l a r g h i , p i ü r i m o -
t i g l i un i daglr a l t r i e d i fpara t i , e di foü-
to v o l t i aífai piít a l i ' i n f u o r r ; i n o l t r e T e m i -
nenze infer ior i^del l 'os pubis , fi portano aly 
tresi piü a)l ' inñ ior i , che negli u o m i n i . 
Q u i n d i , nelie donne la largliezza o l'efpan-
f ione t ra q u e ü e offa, e la capacita delía peí-
•vjs , é a dismifura piü grande , in propor-
z i o n e , che negí i uomin i ; ma p u r e o í f e r v a -

, che i n una donna non g r á v i d a , non v i 
é gia gran cofa , che riempia tut ta quefía 
-capacita . — I n oltre le donne hanno la 
faccia o parte anteriore del torace piü pia-
s i a , che non V hanno gl i uomin i , ed i vafi 
f a a g u i g n i , i l i n f a t i c i , g l i adipoíl e nerver 
le membrane e le fibre , fono mol to piü 
lafehe nelie donne che negli u o m i n i r don
de le loro cavitadt , cel le t te , v a f i , & e . fo
no piü f ác i lmen te r iempiute , e g l i uraori 
p iü fác i lmente v i fi aggregano j quindi la 
membrana cellulofa , & adipofa , fempre i n 
effe é c r a í M i m a . — Par iment i t roviamo 
ch" elleno trafpirano a fia i me no che g l i uo
m i n i , ed arrivano mol to piü prefio alia loro 
raaturita, od taifiti di aumento . A l che ag-
giugne i l Boerhaave la confiderazione del
ía mol le e p l p o f a t e ñ u r a dell ' ú t e r o , ed 
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i l va í lo numero di vene e d' a r ter ie , onde 
egli é p ieno . 

I I perché una donzella fana, dacché ella 
é giunta al fuo i n c r e m é n t o , comincia a 
preparare piü di umore buono e nutr iz io , 
di quel che ricercafi a foílentare i l c o r p o ; 
con che , non feguendo i n efia aleuna u l -
teriore accrezione, cíoé non difpendiando-
fene piü nel fuo aumen to , vengonoar i em-
pi r f i di piü i fuoi vafi , e fopra tu t to g l i ute-
r i n i e quei delle mammelle , come i meno 
c o m p r e í l i . Quefti dilatanfi cosí piü che g l i 
a l t r i ; donde i vafeuli laterali evacuando i l 
l o ro umore nella cavita dell ' ú t e r o , ei v i en 
r i e m p i u t o , ed eftefo : di qua nafce , dolore r 
calore, & c . gravezza , che la donzella pro-
va attorno de* lombi , nella pube , & c . i 
vafi de i r ú te ro nel l ' i íkf ib tempo fon di la-
t a t i cosí , che mandan fuori fangue nella 
cavita del l 'u tero ' , la cui bocea v ien l u b r i -
ca ta , e rilaffata ; e finalmente n'efee fuora 
i l fangue . Secondo che fídiminuifee la quan-
t i t a del fangue , i vafi faran meno premu-
í i , e fi contrarranno o rifirigneranno ; quindi 
i l fangue di nuovo é rattenuto , e non ifeor-
re ehe la parte piü crafla del íero ; ed Mía 
fine, non paíía che i l fero ? o la l infa or
dinaria . D i nuovo poi preparafi piü d' umo
re , che piü fác i lmen te ne' vafi gia d i l a ta t i 
una volta deponefi j quindi corrono e r icor-
rono i mcfi a varj periodi o tempi i n va r ié 
perfone • 

Q u e ñ a ipotefr , t u í t o c h é plaufibile y ha 
rncontTaüe delle oppofizioni y e fra g l i a l t r i 
i l Do t t o r Drake íoñ iene che tal pienezza 
non fi d a , o almeno ch 'e l la non é neceíTa-
r ia alia menftruazrone : Argomentando ,. che 
fe i mcfi proveniíFero da una plethora cosí a_c-
cumulaba , i fintomi na-fcerebbono' a gradi ^ 
e la gravezza 7 la durezza, e l ' i n a t t i v i t a 
f in tomrneeeí far j 'd ' una plethora , fent i rebboní i 
iungo rempo innanzi che i l periodo foífe c o m -
piuto , e íe donne eomincerebbono a patire 
gravezza, e ad tiTcrc indifpofte fubito d o p » 
1'evacuazione del fongae meftruo, ed i fin
t o m i crefeerebbono ogni di : Lo che é con
t ra r io ad ogni e í p e r i e n z a ; pareechie donne ? 
che 1'hanno con regolari tar e f ac i l i t a , n o n 
venendo punto avv i í a t e , r.ed avendo al t ra 
regola , onde prevenire un' incivi le forprefa | i 
che la raifura del tempo 'r nel che y alcune 
che fon ite con delía trafeuranza, hanno í o g -
giaciuto a confufione e irabarazzo » che nooí 
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s'accorda punto c o l i ' a w i í o e l i e dovrcbbe da^ 
re un corpo pictórico E g l i aggiugne, che 
anche i n quelle che difficilmente ü purgano 
co'mefi , i fintomi , benche mol to yeffanti 
e t ed iof i , non fan que r e g o k n acce í l r , che 

rr ..iompnte nchiede un accumulazione ncccflanamcnrc ^ • • , • r 
gradúale . Se confidereremo quai violenti í in-
t o m i foppravengono in un' ora , í a r emo i n 
eftremo imbarazxaí i per trovare la ftupenda 
acceflione o giunta di materia che in tempo 
d' un' ora o d' un giorno far poíía si gran-
iñ alterazioni . Giufta la ipoteíi , P u l t ima 
era non cont r ibui íce piu che la prima , e per 
conleguenza P alterazione non dovrebbe effe-
re maggiore nell ' una che nell ' altra ; lafeiando 
¡lare lo sbocco , o 1' eruzion mera . 

Q u e ñ ' é i n í o m m a , quanto viene addotto 
centro la teoría del Dot tor Freind ; la quale , 
nonofiante queüe obb iez ion i , deefi confefíare, 
ch ' é tut tavia la piu ragionevole , e la piü coc
iente di tutte le fin ora prodotte. 

Que l l i che la combat tono , cafcano nella 
dottr ina della Fermentazione , e íoftengono 
che I ' evacuazione del iangue me í ' t rua l e , fia 
1' effetto di una eífervefeenza , o cbullizione 
del iangue . Que ña opinione é ñ a t a difefa 
da m o l t i , i n particular dai D o t t o r i Charle-
t o n , Ba le , De Graaf , e D r a k e . I due p r i -
m i í u p p o n g o n o un fermento peculiare nel-
le donne , che produce quefto fluís o , ed af-
fetta quella parte folamente, o almeno p r in 
cipalmente . 11 Dot to r Graaf meno partico-
jare nella fuá nozione , í t ippone foltanto una 
cfferveícenza del fangue , eccitata da qualche 
fermento , fenza afsegnare , come egli o p e r i , 
o che cofa fia . L a fubita tü rgefcenza del 
fangue, ha dato a t u t t i queñ i A u t o r i m o t i 
v o di p e n í a r e , che ella fia nata da qualcoía 
fin al lora eñ ranea al fangue ; e l i guido a 
cercare nelle par t í principalmente affette un 
immaginar io fermento , che niuna ricerca 
a n a t ó m i c a ha potuto raaiaddjtare, o p e r c u i 
non fi é faputo trovare ricettacolo , né í co-
pi i re raziocinio chiaro , onde argüiré ta l 
cofa necefsariamente. I n oltre , quel calore 
che fpcfso accompagna queña türgefcenza , 
h fece penfare ad una fimil coía , piü t o ñ o che 
a una plethora j e che v i foíse per allora qual
che ftraordinario moto i n t e ü i n o . 

11 Dottor Drake av valora la dot t r ina di un 
fermento ; e folliene che non í o l a m e n t e é ne-
cefsario che un fermento v i fia ,* ma ancora un 
ricettacolo per quefto fermento : Conchiuden-
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¿o dal repentino accefso , e dalla violenza 
de1 fintomi, che una quantita non piccola ne 
debb' efsere trasmefsa nel fangue i n breve t em
po ; e confeguentememe , che debb' efsere i n 
pronto , e gia raccolto i n qualche ricetta
c o l o , dove , men t r e f l ava f i app ia t t a to j a fua 
azione erafrenata. M a egli va piu oltre an
cora } e pretende di determinare i l luogo , 
& c . e dell ' uno e dell ' a l t r o , facendo che la 
vefeica fellea fía i l r icet tacolo, e la bile i l 
f e rmento . Q u e ñ o liquore ei lo ñ i m a onn i -
namente adattato ad eccitare una fermenta-
zione nel fangue , quando v i fi fcarica i n 
quant i ta : e pero che egli é contenuto i n un 
ricettacolo che non ammette un ' ufeita con
tinua , i v i pub egli rifervarfí , finché in u n 
certo periodo di t e m p o , divenendo tú rg ida 
la vefeica e p i e n a m e r c é la compreíf ione del
la vi ícera f o p r a ñ a n t e , manda fuor la bile : 
che , per via delle lattee infinuandofi nel fan
gue , eccita per avventura quel l ' e í fervefeen
za , che cagiona l1 apertura delle arterie u ter i -
ne . Ved i FÍELE . 

Per confermar cib , egli allega , che le pef-
fone di un temperamento bil iofo , hanno i mefi 
piu i n copia , o con piu frequenza che altre ; 
e che i di íordini m a n i f e ñ a m e n t e biliofi , fo
no accompagnati da fintomi ra í somig l i an t i 
a quell i delle donne che patifeono una me-
firuazione difficile . Se fia oppofto , che i n 
tal cafo dovrebbono avere i mq/í g l i u o m i n i , 
egualmente che le donne; ei r i fponde, che 
g l i u o m i n i non abbondano di bile quanto 
le donne ; i pori de1 p r i m i efsendo piü aper-
t i , e portando fuora piü della parte ferofa 
del fangue che é i l veicolo di t u t t i g l i a l t r i 
umor i ; e confeguentemente una parte p iu 
grande di ciafeuno fi fcarica per eíTi , ¿l ie 
nelle donne, nelle quali la fuperfluita o de-
ve continuare a circolare col fangue , od ef-
íere raccolta in proprj r ice t tacol i , ed al no-
ñ r o cafo nella b i l e . La fteísa ragione da l u i 
fi reca, per ifpiegare come la menftruazione 
non fucceda ne' b r u t i ; i pori di queñ i eísendo 
m a n i f e ñ a m e n t e piü aperti che quei delle don
ne , ficcome appar dal loro copiofo pelo ; per 
la cui vegetazione , una grande cav i t a , ed 
una piü larga apertura delle glandule é necefsa-
ria , di quel che fia dove cola tale non é prociot-
ta . Pur v ' é qualche difFerenza t r a i m a f c h i e 
le femmine anche fra q u e ñ i ; 1'ultime avendo 
i loro mefi , benché non cosí ípefso , né alia 
ñefsa fo rma o quantita , che le donne. 

EgU 
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E g l i aggiugne , che i dlverfi fenomeni 

de' meft, fia i n flato naturale , o regolare , o 
m o r b o í b , fi deducono e fpiegano con natu-
ralezza e prontezza da quefla ipo tef i j e che 
t u t t o quello che fi pub far nafcere o fpiega-
re per v ia di p l e tho ra , o di qualche par t i -
colare fe rmento , fipuofenzaalcunsforzoap-
plicare a co teña ipotefí t 

La radice dell 'elleboro ñ e r o , e r a c c i a i o , 
fono i rimed> principali per T o ñ r u z i o n e o 
fuppreífione de' me/i; la pr ima é quafi i n f a l l i -
b i le , e richiefla i n m o l t i cafi, dove í 'acciaio non. 
folo é inefíicace , ma inopportuno come i n 
mi abito p l e to r i co , dove 1' acciaio pub cau-
fare commozion i i í l e r i c h e , c c n v u l í i o n i , ed 
una fpezie di furor uterino , laddove 1'elle-
boro aífott iglia i l fangue , e lo difpone ad 
uno fcarico , fenza farlo piíi irnpetuofo . 
C o s í che quantunque e V un e 1' al tro pro-
voch i i me/í , lo fan pero per vie e manie-

. re difFerenti; 1' acciaio co l l ' accrefcere la ve-
locita del fangue, e col dargli un maggior 
momen to con t ra le arterie uterine ; e T elle-
boro con dividerlo , e renderlo pi i i fluido. V e 
di E L L E B O R O , e C H A L I B E A T O . 

M E N S * , o MEASNE , un termine nella 
Legge , che fígnifica colui i l quale c Lord 
o Padrone d' una fignoria, e cosí ha dei te
nante o feudatarj che pofíedono fondi dati 
da Iu¿ ma pero egli fleñb é come feuda
tario di un Lord fuperiore. V e d i LORD . 

* L a parola e proprtamente dklvata da 
maisne , quafi m ino r natu , pérchela fuá 
í e n u r e , od i l fuo fondo e la f u á poffef-
jionc e deriva ta. da un altro , da cu i egli 

M E S O C O L O N , M E S O K O A O N ,. nel l ' 
A n a t o m i a , quella parte del mefenterio ch ' 
é conneffa a g r i n t e f l i n i craífi o g r a n d i , fpe-
zialmente al colon .. Ved i MESENTERIO . 

I I mefocolon fla ne! mezzo del colon , a 
cu i é uni to . L a fuá parte piü. baífa s'attie-
ne ad una parte del reftura . 

^ M E S O L A B I U M , un iftrumento m a t e m á 
t i c o inventato dagli an t ichi per trovare due 
medie p r o p o r z i o n a ü meccanicamente , che 
non poteano. confeguíre g e o m é t r i c a m e n t e . 
V e d i PROPORZIONALE 

Confta di t re paral lelogrammi che fi mo-
vono o feorrono i n una fcanalatura a cer-
te in te r fez ion i . La fuá figura é deferittada 
Eu toch io nel fuo Commentar io í o p r a A r -
chirnede. 

MES 
M E S O - L O G A R I T M O , un termine ado-

prato da Keplero per fignificare i logar i tmi 
de 'co-feni , e delle co- tangent i : I p r i m i da 
M i l o r d Neper fono chiamat i antilogarhmi s 
ed i fecondi áifferenziali.. 

Quefli fono pur chi-amati feni e tangenti 
artifiziali 4 V e d i LOGARITMO ,, CO-SINO , 
CO-TANGENTE ANTILOGARITMO , &C. 

M E S O P L E U R I I * , nel i ' anatomia , i m u -
fcoli in te rcof ta l i . V e d i INTERCOSTALES 

* L a parola e derivata da ¡XÍCTOÍ T medius 
e irKeupop y corta ^ 

M E S S A * , MISSA , dinota T u f i z i o , o le 
pubbliche preghiere fatte nella Chiefa , a l 
ia celebrazione dell ' Eucarif l ia . V e d i E U 
CARISTÍA . 

* Nicod, e Baronía offervano che quefla 
voce -viene daWEbreo Mií fach , oblatum y 
o dal Latino Mif ía , M i f l b r u m j perche 
ncgli antichi tempi , i catecumeni e gil 
feomunicati fi mandavano fuori di Chie
fa , quando ti Diácono dicea , l í e , M i f 
ía e í í , cioe dopo ti fermone e la lettura 
della Epifiola e delP Evangelio y non ef* 
fendo lora permejfo di affiftere alia Confia-
crazione .. V e d i CATECÚMENO .Menagio: 
diriva la parola daNlimo y licenza y con-
gedo : altri-da Miífa , mijjione y perche 
nella Wícffíi le preghiere degli uomini fiidla 
tena fi mandano al cielo ̂  

I Teo log i definiícono la Mejfa , un ' obla-
zione fatta a D i o , i n cui , mercé i l cam-
biamento d' un oggetto fenfibile per v i r t h d i 
un ' i í l i tuz ione divina , i l fupremo dominio di. 
D i o fopra tut te le cofe fi riconofee 

Quefla fi reputa la piu grande e l a p i í i a u -
gufta cerimonia., che fia i n ufo nella Ch ie -
l a ; come effendo ella i l facrifizio delia nuo-
va legge, nel quale i l corpo ed i l fangue d i 
G . C . s' ofíeriícono a D i o .. 

I T h e o l o g i i o n d iv i f i d1 opinione circa la 
qui f t ione , fe fia opportuno o da per rne t te r í i 
che la medefima perfona celebri Mefj'a diver-
fe volte i n un giorno ? avendofi 1'autorita 
d i Papa Leone nella fuá Lettera a Diofcoro 
a favor dell 'affermativa ; c quella de 'Concil ; 
per la negativa ., 

V i fono ,, quanto al r i t o , var ié Mejfe nel
la Ch ie fa , e percib ella aequifta nuovi t i t o -
l i y e nuove appel laz ioni , fecondo i difFeren
t i r i t i , f eop i , e maniere , ond' ella é celebra-
ta , e fecondo altre circoftanze . — Quindi. 
abbiamo la 

MES-
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MESS A Amhrofiana , ehe celebrafi feconíío 

i l r i to d i S. Ambrogio i ufata particolarmente 

i n M i l a n o . , . „ , ^ 
Alta MESSA , cbiamata anco M # 

de, quella che fi canta da C o n í l i , e fi ce
lebra coll 'afíiftenza di un D i á c o n o e di un 
Suddiacono. 

Baffa MESSA , e quella in cui le orazio-
n i fí recitano meramente , fenza canto e con 
poca cerimonia , e fenza i ' aíf iñenza di D i á 
cono , o Suddiacono. ^ 

Gdlicana MESSA , é i l r i to ene un l e m 
po praticavafi nelle Chiefe di Francia . 

Gnca MESSA é quella che fi compie fe-
condo i r i t i G r e c i , nel l inguaggio Greco , 
e da' Pret i Greci . 

Inglefe MESSA , la forma di celebrarla che 
fi feguitava una volta i n I n g h i l t e r r a . 

Latina MESSA , é quella che fi ufa nel la 
Chiefa Latina , e fecondo i r i t i di quefla 
Ch ie fa . 

MESSA della Beata , o della Vcrgme M a 
ría , é quella che f i offerifee a D i o , con 
1'invocazione , e in terce í í ione della Vergine . 

MESSA comune, o della Comunita , i n un 
M o n a ñ e r i o é quella che fi celebra a certe ore , 
e a c u i aí í iñe t u t to i l co rpo , o tut ta i a C o n -
gregazione de' Religiofi : dicefi anco Mejfa 
Conventualc . 

MESSA dcllo Spirito Santo , é quella che 
fi celebra nel principiarf i di qualche folenni-
ta , o di qualche Radunanza Ecclefiaftica j 
quefta Meíí 'a comincia da un ' invocazione 
dello Spiri to Santo. 

MESSA Fefiiva , o di Fef la , é quella in, 
cui certe preghiere , o lezioni fi leggono , 
adatte al g i o r n o . 

MESSA del Giudizio , era quella i n cui 
una perfona fi purgava da qualche calunnia 
con una prova fulla quale s'era paffato m u 
tuo con í en ío . Ved i G i UDIZIO . 

MESSA per la morte de* noflri nemiel, era 
una forma che prat icoí í i per qualche t em-
po nella Spagna, ma fu poi abo l i t a , come 
incompatibile colla C r i ñ i a n a car i ta . 

MESSA per l i moni ^ o di réquiem , é quei
pa che fi celebra per l i defonti : 1 ' in t roi to 
della quale comincia da Réquiem . — N e l 
^ I I I . Secólo v i fu i l c o í l u m e , di fare aflfi-
fiere i R e i ^ una MejJ'a da m o r t o , innan-
21 che fi menaí fero al patibolo , la quale 
dicevafi per i l ripofo delf anime l o r o . 

MESSA Parocchiale ^ o MESSA Grande > h 
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qUella che i l Pá r roco é obbligato di cele
brare ai fuoi Parocchiani nelle Domeniche , 
e nelle Fefte, 

V i fono anche dd le Mejfe , int i tolate Mef~ 
fe degli A p p o f l o l i , de' M a r t i r i , de' Pontefi-
c i , delle V e r g i n i , & c . 

MESSA dcllo ferutinio, fu anticamente CC-
lebrata nelT efaminazione de' catecumeni , 
quando fi cercava di conofeere la loro d i -
ípofizione per i l ba t te f imo. 

MESSA Secca , é quella i n cui non v i é 
C o n í a c r a z i o n e ; come quella , fecondo D u r a n 
do , i n cui i l Sacerdote non pub confacrare, 
per aver gia detta Mcffa i n quello ñeífo gior
no : o quella che dicono i Candidati del 
Presbiterato , affine d' impofleífarfi di tu t te 
le cerimonie del vero Sacrifizio , ficcome é 
paruto ad Eck io . 

MESSA Votiva , é una Meífa firaordinaria , 
ol t re quella del giorno ; che celebrafi per 
qualche bifogno o mot ivo flraordinario. 

M E S S A L E , M i j a k , un l ibro delle Mef -
fe , che contiene le diverfe Meífe , da ce-
lebrarfi ne' varj g io rn i , e nelle va r i é Fefte 
del! 'anno , & c . Vedi MESSA. 

I l Meffale Romano fu prima compilato dal 
Papa Zaccher ia , e pofeia r idot to in mig l io r 
ordine dal PonteficeGregorio i l grande, che 
lo chiamb i l Sacramentarlo . 

O g n i diocefi , ed ogni ordine di Religiofi , 
hanno i l lor particolare Meffale, accomodato 
alie Fefte della P rov inc i a , o d e l l ' O r d i n e . 

M E S S A G I E R I , Mejfengers nella polizia 
Inglefe , fono portatori di lettere e di mef-
fagg i , o ambafeiate ; piu par t icolarmente, 
fono c&rti ufiziali i m p i e g a í i fotto la dire-
zione de'Secretar; di Stato , fempre p ron t i 
ad enere fpediti con ogni íbr ta di difpac-
c i , forañieri e domeftici . V e d i SECRETA
RIO di Stato. 

E g l i n o fono puré implegat i , infiera co' 
procuratori de'Secretarj, a ferrnare perfone 
per de l i t t i di S ta to , od altre gravi trasgref-
fioni contro i l Pubbl ico , che non cosí pro-
priamente cafcano fotto la regolazione o co-
gnizione della Legge comune , o forfe non 
fono da divolgarf i col l ' ordinario corfo della 
giuftizia . 

I pr igionieri ch' eglino prendono fogliono 
eííere cuftoditi nelle lor cafe , per la qual 
cofa i l Governo accorda loro 6. s. 8. d. per 
giorno . Quando vengono fpediti fuori, s'accor-
da loro di tafia per i l v iagg io , fin a Parigi 30. /. 

i n 
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InOl landa 25 /. a Edinbnrgo 30 /. i n I r l a n 
da 30 /. e cosí a proporzione per g l i a l t r i 
i u o g h i . 

Servono vent i i n una v o l t a , pe rogn ime-
f e , diftr ibuit i come fegue ; cioé quattro_ i n 
Corte , cinque ad un ufizio del Secretario , 
e due al terzo ufizio per la Bretagna Sctten-
trionale ; tre a l i ' üffizio del Configl io , ed 
uno a quello del Lord Ciamberlano della 
Cafa del R e . I loro pof t i , íe non corapera-
t i , vengono i n í l ima di 300 /. 11 loro fala-
r io fiííb é di 45 /. per anno . 

MESSENGERS ( Mejfaggkri ) of the exche-
¡qucr , o dell ' erario íono ufiziali impiegat i 
nel l ' exchequcr ; quattro i n numero ; l1 ufizio 
de 'quali é a l í i lk re al Lord Teforiere , por
tare le fue le t te re , i comandi , & c . 

MESSENGER of tkeprefs, cioé dclla Stampa, 
o d e ' T o r c h i , é una perfona che d'ordine 
della Corte vi f i ta e ricerca le Stamperie , le 
botteghc de5 Libra] , & c . a fine di fcoprire 
fe v i fono , o fi ftampano i i b r i fediziofí , & c . 

M E S S I A * , un termine che fignifica un
to o í a c r a t o ; ed i n quefto fenfo applicafi ai 
Re ed ai Sacerdoti : ma per via d' eccellen-
za , a Ge su C r i ñ o , i l Salvadore promeíTo 
dai Profeti dell ' antica Legge . Vedi C R I 
STO . 

* L a parola e originalmente Ebraica , ma-
íchuach , unto , dal verbo mafchach , 
ungere: donde a G . C . f i conviene tal U-
tolo per molti conti : i 0 , come a que gli 
che e ¡lato unto Re de1 Re da tutti i Se-
coli. 2o. Come al capo de'' Profeti . 30. 

' Come a fommo Sacerdote dclla Legge di 
(¡razia , o Sacerdote in eterno fccondo /' 
ordine di Melchifedecco . 

11 F ig l iuolo di D i o é variamente deno-
mina to fecondo le fue var ié quallta ed a t t r i -
b u t i . E g l i é chiamato i l verbo, come eter
no figliuolo del Padre, e coníul lanzia le con 
eíTp : C r i j h , Xpis-o; , termine Greco , che 
fignifica unto , dell ' iftcíío fígnificato che 1' 
Ebraico meffiah: Gesu , Jefus , cioé Sa lva ío -
re , dal!5 Ebreo Jeofua , perché egli la Iva i l 
fuo popólo da ' loro peccati . — I n fatti , egli 
é chiamato parola o verbo , come figliuol di 
D i o \ Jefus come uomo \ Crifio come unto j 
e Mejfia , come D i o ed uomo . 

G l i Ebrei afpettano ancora la venu ía del 
Meffia, impazz i t i nclla nozione di un Mef-
fia temporalc , i l quale ha da effere un 
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grande conqu i í l a to rc , e da fottomettere tu t -
to i l mondo . Ved i PROFEZIA , & c . 

Gesu Cr i f io dice fe 11 elfo i l Mvjfuz . I n 
SanGiovanni i v . 25. la Samantana rivolge 
quefti dett i a G e s í i , lo so che quando il Mef-
fia viene ( il quale e chiamato i l Crifio ) ci 
dirá tune le cofe. Gesu le rifpofe , lo che ti 
parlo , fon que gli . 

V i fono diverfi Impof tor i che hanno ten-
tato di paííare per Meffia . J. L e n t , O l l a n -
defe, ha feritta una Storia de' Falf i Meffia ̂  
de pfeudomeffiis . I I p r i m o , di cui fa men-
z i o n e , fu un certo Barchocab , che fi vide 
fotto 1' Impero d' Adr iano . L ' u l t imo é Rab-
bi Mordecai , di cui fi comincib a parlare 
nel 1682. U n poco p r i m a , cioé nel 1666 , 
comparve Sabbethai Seb i , che fu prefo dai 
T u r c h i , e fatto M a o m e t t a n o . 

M E S S I E U R S , Sigmri , un t i t o lo Fran-
cefe d'chore o di c iv i l t a , ú l t i m a m e n t e i n -
trodotto anche nel l inguaggio Inglefe ; ed é 
i l plurale di Monfieur , equivalente a l l ' Ing le-
fe S i r s . Ved i MONSIEUR , SIRE , & c . 

I -Giureconfu l t i Francefi cominciano fem-
pre i loro placi t i , i loro ar r inghi & c . da 
Me [fie u n , la qual parola é anche fpeífori-
petuta nel corfo delle loro Pa r í a t e ; e si 
corr ífponde alia parola Inglefe , gentlemen , 
S í g n o r i . 

I Francefi d icono , Mefp.eurs du parlement; 
du confcil y des comptes , & c . 

M E S S U A G E , mejfuagium 1 nella legge, 
una caía d' abitazione con qualche t é r ra an-
neffa o v i c i n a , aífegnata per fuo u f o . 

C o l nome di meffuage pub paliare un or
to , una bottega , un mo l ino , una offici-
na , & c . 

Ne l l a Scozia , MESSUAGE dinota quello 
che noi chiamiamo manor-houfe, la cafa í l -
gnoriale , o dominicale ; cioé la principal 
abitazione dentro qualche Baronía . Ved i MA-
ÑOR, M ANSI ONE , &C. 

M E S T I E R E . Ved i TRAFFICO , e C O M - . 
MERCIO . 

M E S T R U O , e MESTRUI . Vedi MEN
STRUA L E , M E N S T R U U M , e MESI . 

_ M ' - S Y M N I U M , un n o m e , che gl i an-
t i c h i davano a una parte della lo ro ' t r age
dia j od a cert i veif i nelle loro tragedle . 
V e d i TRAGEDIA . 

11 mefymniurn era una fpezie di bordone , o 
baífo cont inuo, come Jo Pmn}-O Ditlyrambc; 



Bymen , Ú H > n 7 ^ & c . che quando mette-
vafi ful fine di una Strophe , chiamauafi 

c quando s mfcnva nel mezzo 
di una Strophe , mefymmum . Ved i STRO-
PHE , e CORO . 

M E T A C A R P O * , Metacarput , o M r í * -
^ / « ^ ^ n e H ' A n a t o m í a la parte detU 
co tra >1 P0,ro e ,e d l ta• ~~ V e d l T a v ' 
Anat. ( OJhol. ) 3. »• 1°. i o - ^ - 7- »• « i -
Vedi aneo MANO. 

* L a voce viene dal Greco ^ T U , p o í l , 
e Kct~poí, manus. Vedi C A R P O . 

I I Metacarpo con í l a d i quattro oflfa, che 
corrifpondono alie quattro d i t a ; delle qualt 
o i í a , quello che foftiene i l d i to índice é i l 
p iu gro í ío ed i l piu lungo . S o n ó t u t t i ro-
tondi e lunghi , o poco conveíTi verfo la 
fchiena delia mano , e concavi verfo la pal
m a ; S o n ó cavi nel raezzo, e pieni di m i -
doila ; fi toccano 1'un l ' a í t r o fol nelle lo
ro e ñ r e m i t a , lafciando fpazj nel mezzo d i 
effi , ove fono i mufcol i interoíTei . V e d i 
INTEROSSEI . 

N e l l a loro eftremita fuperiore v i é un 
feno , che riceve le oíTa del p o l f o ; la loro 
e í l r e m i t a piu baíTa é ro tonda , ed é rice-
vuta nel feno delle prime oflTa delle dita . 
V e d i D I T O . L ' i n t e r i o r parte á ú Metacarpus 
é chiaraata la palma , e 1' efteriore la fchie
na dslla mano. V e d i P A L M A , &C. 

M E T A C H R O N I S M O , nella Cronolo
gía , un errore nel computo del tempo , o 
i n difet to , o i n ecceflb . V e d i CRONOLO
G Í A , ANACRONISMO , & c . 

M E T A C I S M O , Metacifmus, nella G r a m -
matica , un difetto nella pronuncia dclla 
lettera M . 

I f idoro rapprefenta i l metacinnO) come un 
m finale, fcguitato da una vocale , v. g. bo-
num aurum, Bethleem erat , & c . 

M E T A C O N D Y L I , voce che alcuni A u -
tor i adoprano per dinotare 1 'direme oíTa , o 
giunture delle d i t a , attacco a ü ' u g n e . Ved i 
DITO , e CONDYLUS. 

M E T A F I S I C A » , Metaphyfica , q. d. 
t í ansna tu ra le ; é un ramo di fcienza , i n -
íorno alia cui natura ed idea v ' é qualche 
^'fcordanza tra g!i A u t o r i . Ved i SCIENZA . 

* L a parola e formata dalla propofizione 
^£T« , trans , di la , o al difopra ¿ e 
í ' ^ f ' í , natura y o (pvamv naturale . 

A l c u n i definifcono la Metafifica , quella 
parte di fcignza chq confidera g l i f p i r i t i , e 

Tomo V, 
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g l i ÉíTcri Imraateriali ; che ad a l t r i piace 
di diflinguere col nome di pneummatica, V e 
di S P I R I T O , e PNEUMÁTICA. 

A l t r i attenendofi piíi ftrettamente a l l ' e t í -
mologia della voce , fpiegano metafifíca , 
per filofofi* tranmaturale, o pritternaturale . 
od anche poflnaturale. 

A l t r i con raaggior proprietaconcepifcono, 
che la metafiftca fia quel che chiaraafí da a l 
t r i antología , od ontofofia , cioé la dot t r ina 
de ente ^ o de l l ' e íTere , quatenus tale . V e d i 
ONTOLOGIA , ed ASTRAZIONE. 

C o l l ' ifteífa mira , chiamano alcuni Fi lofof i 
quefta fcienza col nome di philofophia , o 
fcientia generalií ^ come quella c h ' é ¡l fonda* 
m e n t ó , o quaí i i ' o r d i t o e la radice, donde 
tu t te le altre parti della Filofofia forgono e 
fi f anno , ed i n cui tu t te s ' incontrano ; i l 
fuo oggetto effendo V ejfere in a í i r a t t o , o á 
in genéra le , non r i í l r e t t o a queda od a 
quella fpezic d ' E f f e r i ; non alio f p i r i t o , p iu 
che al corpo : D i modo che le d o t í r i n e del 
la metafifíca fono appücab i l i a t u t t i g l i EíTe-
r i , quai che fieno. V e d i ENS. 
' I Fi lofofi di nuovo fono diviíi in quanta 

alia nozione di una fcienza de ente i n gene
r e . A l c u n i la credono reale , precifa , e fo-
lida , cosí che pub d imof t r a r f i ; a l t r i la g i u -
dicano troppo ofcura , leggiera, e confufa j 
né da ammetterf i nella Filofofia . 

L ' EíTere , a í l r a t t o da ogni forte o fpezie 
d' EíTere , é certamente un termine mol to 
vago ; e non pare che dia bafe fufficicnte 
per una fcienza. N o i non veggiamo in qual 
guifa ella affetti la m e n t e , come ogge t to , 
A g g i u g n i , che la Metafifíca comune non 
pub dimofirare alcuna parte del fuo fogget to ; 
ma ella a (Turne í a t t o : N o n v i fono principj né 
a íT iomi , ful fondamento de' quali fi d imof i r i la 
Metafifíca i che contiene i pringipj d i tu t t e 
1'altre fcienze. V e d i M A T E M A T I C H E . 

I I p r imo che fcriffe ex profeíTo fulla me
tafifíca , é A r i í t o t e l e . I n f a t t i egli é i l p r i m o 
che fi ferve di tal parola: ¿ÍST* r a (puixa é 
i l t i í o lo d' uno de'j íuoi l i b r i , che alcuni de* 
fuoi coramentatorj vogl ion che fignifíchi non 
a! t r o , c h e , dopo i libri della F i f i ca . M . du 
H a m e l prendendo la prepofuione ¿ÍÍTSÍ nel 
fenfo di pofi é anche d' opinione che tal vo
ce fía ftata coniata da' feguaci d' A r i f i o t e l e ; 
c che ad Arif totele foíTe i g n o t a . 

L a Metafiftca d' Arif lote le pare^ che fia. 
í la ta indir izzata ad eíTere una fpezie d i t eo» 

V t | lo* 
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logia na tu rale. l i P. Malebranche ed 11 Sig. 
Locke hanno fc r i t t o moho piu chiaramen-
re e c o e r e n í e r a e n t c della Metafifica, cheal-
cun degli a n t i c h i . Ved i UMITA' , MODO, 
V E R I J A * , DURAZIONE, &C. 

METAFISICO , cib che appartiene alia 
Mctafi/ica. Ved i METAFÍSICA. 

T a l voce é anco uía ta per dinotare cib 
che é f c t t i l e , a i t r a t t o , e raffinato. — N e l 
qual fcnfo d i c i a m o , quef t 'a rgomento, que-
« $ prova é troppo Metafifica. 

U n cafo Metafifico , é un cafo i m m a g i -
n a r i o , o chimenco , che appena mai pub 
fuccedere; o non fenza molta d iñ ico l ta ; e 
che non pub quaíi regola porfí per le cor-
l en t i e ordinarie bifogne. 

METAFÍSICA Certezza . V e d i CERTEZZA . 
METAFÍSICA Dijiinzione . V e d i DISTIN-

ZIONE . 
METAFÍSICA Zvtdenza. V e d i EVIDENZA . 
METAFÍSICA F o r m a . V e d i FORMA. 
METAFÍSICA Perfezione . V e d i PER FE-

ZIONE . 
METAFISICO Fo/Ji^/Y?. Vedi POSSIBILE. 
METAFÍSICA Umver/alita¡. V e d i U N n ' S R -

SALITA' . 
M E T A F O R A * , METAPHORA , nel laRet-

t o r i c a , una figura del parlare , per cui fi 
trasferifee una voce dalla fuá fignificazione 
p ropr i a , ad un ' a l t r a : o , per cui la deno-
minaxion propria di una cofa s1 applica ad 
un 'a l t ra ; la qual altra cofa é piü elegante
mente fpiegata per mezzo di co te í lo nome 
t ra la t iz io , od eftranio , che di quello che 
naturalmente le appartiene. Ved i T R O P O . 

* L a parola e Greca , {¿íTatpopx , í r a s h ' 
zione , o cambiamehto di luogo ¡ da [¿tru , 
t rans , e ¡pg/jw, portare. 

Come quando d i c i a n o , la luce del l ' i n -
tendimento j arder di zelo ; fluttuante tra 
la fperanza e lo feonforto, & c . 

La metáfora é la piu comune d i tut te le 
figure del Parlare; ed é quel che fogliamo 
intendere quando d i c i a m o , che una cofa é 
deí ta figuratamente. Vedi F I G U R A . 

La metáfora é una breve f imi l i tud íne ; 
un ' immagine venendo co l mezzo fuo r i -
chiamata o tol ta dal fuo proprio foggetto 
a dar la fomiglianza di un a l t r o . V e d i S i -
M i L i T U D i N E . 1— L 'a l legor ia é una metáfo
ra cont inua ta . Vedi ALLEGORIA . 

I font i o luoghi donde íi trsggon le me~ 
tafore, fono innumerabi l i : Si ponno prea-
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dere dalle cofe d i v i n e : cos í Cicerone clvía-
ma' Platonc i l noflro Dio , Deus Ule nofler 
Plato. Dagl i e l c m e n t i ; come un torrente ái 
eloquenza. Dal le p i an te ; come quando d i 
ciamo , che la virt í i ha prefo radice. D a l 
le cofe a r t i f i z i a l i ; come quando Appione é 
chiamato cymbalum mundi; Long ino , una 
v iva Biblioteca j Pertinace , i l pallone della 
fo r tuna , & c . 

Q u i n t i l i a n o d i ñ i n g u e le metafore in quat-
t ro fpezie: La í . quando una parola é t r a -
sferita da un animale ad un altro ; come 
a l l o r , che L i v i o dice che Catone ufava d1 
abbajare contro Scipione : o quando i l N o 
flro Salvatore chiama Erode , volpe . La 2a. 
quando la parola é trasferita da un inan i -
ma to ad un a l t r o ; come redini, per leggi. 
La 3a. quando le cofe inanimatc s applica-
no alie a n í m a t e , come i l /jor^della gioven-
t ü . E 1'ultima , quando le a n í m a t e V ap-
plicano alie inanimatc , come , i l fiume 
sdegno i fuoi r i t e g n i , o c o n f i n i . 

E í í endo che \zmetafora é indirizzata a por 
le cofe fotto dcgli o c c h i , ella tanto piü fi 
rende perfetta , quanto piü vivamente le 
addita cd e f p r í m e , rapprefentandole in mo-
v imento ed azione. U n a metáfora non deb-
be troppo oltre p o r t a r í i , imperc iocché t ra^ 
lignercbbe in p u e r i l i t a . — Le metafore de-
vono fempre eíiere feguitate nella fpezie 
m e d e í i m a ; e diveutano sforzate e non na-
t u r a l i , quando v i s' introducono difFerenti 
í m m a g i n i . I n tutte le diz ioni metaforiche, 
v i debb 'e í fere una cerra u n í t V , cosí che 1c 
diffetenti parole che s' adoprano , abbiano 
una fpezie di convenienza 1'une a l l ' altre : 
Le idee difFerenti fono fempre aíTurde: Co
me in q u e ü o efempio ; La C b i e í a fu affe-
diata da un d i luv io di turbolenze ; dove 
le due immag in i , affedio c diluvio non 
han relazione. 

N o n v ' é cofa , in cui piü manchino o 
pecchino i giovani f e r i t t o r i , che nel l ' ufo 
indifereto delle metafore : Quell i che affet-
tano i l mirabile , flanno eternamente ful 
tuono metafórico j nh conofeono l i m i t i , né 
f r e n i . I piü faggi e cauri f e r i t t o r i , le ufa
no con ' foinma riferva . I i Sig. Addifon pro
pone per regola a g l i A u t o r i , d' immaginarfi 
Je Joro w ^ / o v attualmente dipinte davan-
t i ad efíl , e vedere ed efaminare la g iu-
flezza della Joro applicazione e del lo rocom-
binamento fot to ta l i e t aü c i rcoí lanze ; 

g i t -
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gmando fuor átWo f c r i t to ogni cofa, fuor-
ché quella che ritener fi pub nel a pi t tura : 
I I Cardinalc Vcvton prefcnve que í l a regola 
oenerale per ^ metafore ; che d i í cendano 
fcmpre dal ge™' aliá fPecies > e non vada" 
no m a i ail ' mdietro dalia fpccies al gcnut : 
C o s í noi diciam figuratamentc , i legann 
ddla focieta i e non gia , le corde umane 
che cí légano affieme : légame effendo u a 
genus, e corda una fpecies. 

M E T A F R A S T E , Mttaphraflei, un tras-
la tore , od uno che volta un Au to rc in un ' 
altra f o r m a , o i n un ' a i t r a lingua , parola 
per parola.. V e d i TRASLAZIONE. 

Una raetafrafi , innruQpaaií , ufualmente 
ílgnifica alcun. che di piü , che una para-
f ra f i , od una traslazione. Secondo B a i l l e t ; 
un metafrafle comprende i l traslatore , i l 
gloíTatore c T i n t e r p o l a í o r e , t u i t ' a un 
t ra t to . V e d i PARAFRASI , & c . 

M E T A L L I C O , o METALLINO , un ag-
g e t í i v o che fi applica a cofa la qual ha 
relazione a' rmtal l í . V e d i M E T A L L O . 

II dipingerc i n fmalto fi. fa con color í 
mstallici , cioé con quel l i che vengono da' 
metalli , o fon fa t t i con metalli ; non a l -
t ro colore potendo foüenere , i i fuoco & Ver 
di SMALTO -

II P. Roman i ha pubblicata una Storia 
metallica dei Papi . L a Francia mstsllica , 
é un l ib ro di rnedaglie la piü parte imma-
ginaric , che fi pretende eflere t ra i te dal
le gallerie de' Cu r io f i , dove non. fu ron o 
mai , da Jacopo de Ele intagliatore . M . 
B i z o t ha parimenti publicata la. Storia me
tallica d' Ollanda. . 

M E T A L U C H E Miniere. V e d i MINÍERA, 
M E T A L L I C I Vitrioli, Vedi V I T R I O L O . 
M E T A L L O , . M E T A A A O N , nella S t o 

r ia N a t u r a l e , un. corpo foííilc , í empi iee 
p o n d e r ó l o , nfplendente, e fiífo ; che fi fon-
de , e diventa fluido col fuoco; e per mez-
20 del freddo fi rappiglia e s' indura i n una 
maíTa fo l ida , capace d' eífere ío t to i l mar-
tello dilfefa . V e d i FOSSILE . 

11 metallo, abbiam det to, ; effere Jemplice ¡; 
vn quanto che: íi pub a í fe rmare d f qualfi-
vogru piu. minuta particella. d' un metallo ti 
e'Sr« d' un grano d' oro ,. ch ' ella é oro ,,, 
od ha, tu t í e le proprieta dell 'oro .. Ved i ORO ,. 
Wondibile:ii per. mezzo del fuoco,; c i o é q u a n d ' 
eg]j efpoflo a ün fuoco^ grande v fi difcio-
gjie. irs: partí , che. f ác i lmen te , fo.no m a v i b i l i 
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tra s é , o fono i n moto attuale . V e d i FU
SIONE. — Fijfoy cioé che fofiiene i l fuoco 
fenza avolare m vapor i : a b b e n c h é folo fia 
ad un certo grado fieno ñíí i i metalli ¿ men-
tre col mezzo de: grandi ve t r i uftorj i ¿ ' 
Sigg. Tfchirnhaufen , e V i l l e t t e , t u t t i i me
talli t rovanfi fvaporare . V e d i FISSEZZA , 
V O L A T I L I T A ' , USTOMO Vetro , & c . 

T a l e é la propna e g iu í la idea á ¿ metal* 
l iy che non é, applicabile ad alcun altru cor
po i n na tura : I m p e r o c c h é un diamante , od 
al tra ^pietra , quaotunque corpo feraplice , 
non é fufibile nel fuoco, né c a p a c e d ' e í f e r e 
difiefo fo t to i l martello . Ved i DIAMAN
T E . Ed i l fale a b b e n c h é diífolubile col 
fuoco, non é mal leabi le , ma rompefi fot to 
i l m a r t e l l o . Ved i S A L E , & c . 

V i fono per ver i ta certi l e g n i , che cedo-
no in qualche parte al m a r t e l l o ; ma poi fi 
r iducono in polvere nel fuoco : e si de l 
r imanente . Vedi M A L L E A B I L E , &C.. 

N o n t roviamo fe, non fe i . metalli i n t u t -
ta la natura , e fono l ' o ro , i l p iombo , l'ar-
g e n t o , i l r ame , i l f e r r o , e lo ftagno.. V e 
di la na tura , i caratteri , la produzione , 
g l i uíi & c . di ciafeuno, fotto i l fno A r t i -
c o l o ; O R O , PIOMBO, ARGENTO , R A M E , 
F E R R O , e STAGNO.. 

A queíH ordinariamente viene aggiunto 
un fe t t imo metallo , cioé i i mercurio , o 
argento v i v o ; ma con ¡ rapropr ie ta , impe
rocché egli non ha t u t t i i caratteri di un 
mztall* ¿ ed appena ha niente di comune 
cogli a l t r i m e t a l l i , fe n 'eccct tui i l pefo c í a 
fimilarita delle par t í . Vedi MERCURIO , & c . 
Eg i i non é di f ib lvibi le col fuoco , né m a l 
leabile , né fiífo: ed. i n fa t t i fembra ch ' eí 
folo eoí l i tu i fea una peculiar claífe di foffi-
l i , e fía piü todo la m a t r i c c , o J a bafedl 
t u t t i i metalli , che. mi mitallo-. —- N u i l a -
dimeno , venend' egli noverato fra. eífi , c 
non abbifognando per renderlo metallo- , fe 
non d' un 2.0ifo aggiunto che fiíii e con-
netta le fue part í aíf ieme , e' fi pub fenza; 
gran tor to confiderare. fotto quefta c l a í f e . 

11 carattere comune rad íca le de' metalli f i 
é , che di t u t t i i, corpi n o l i , , eglino fono i 
piü pefanti . . Per g | i c í p e r i m e n t i delü H a l -
leio i l pefo dell ' oro a quello del vetro „ 
vien. dcterminato eflere come 9 a 1 L ed i l 
pefo dello. flagno, i l piü. leggiero di t u t t i i 
metalli y a quello dell 'oro come 7/ & 19 ; ^ 
che; c o n f í d e r a b i l m e n i e fupera i l pefo d f tuE?-

V z. te 
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te le p ie t re , raarmi, g e m m e , ed a l t r l cor-
p i i piu f o l i d i , ficcome appare daile tavole 
delie fpecifiche gravi ta . N é v ' é alcun cor-
jpo nella na tura , fuorché i l ntetallo, che ab-
bia un terzo del pefo deU 'oro . V e d i SPECI-
PICA Gravith. 

_ La SocietaRcale ci f ommín i í l r a varj cfpe-
r i m e n t i di queí la fpezie. I pefi dei diverf i 
Ptetalti , c d ' a l t r i fo l id i fono ftati efaminati 
i d r o ü a t i c a m e n t e , con pefarli n c l l ' aria e 

L ' Oro 
L ' Argento vivo 
I I Piombo 
L ' Argen to 
II Rame 

I I poli i ce cuB'ico deW 
Oto 
A r g e n t o v ivo 
Piombo 
Argen to 
Rame 
Ferro 
Stagno 

14019 
11341 
i0535 
8843 

r p» 1 
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nelP acqua ; ed i pefi de' ñu id i , con pe ía í -
ne una parte di ciafcuno . C o l mezzo d i 
t a l i e ípe r imen t i t rov iamo che prendendo g l i 
l ief l i "pefi deli 'acqua e d c l T o r o ; i l volume o 
la magnitudme della prima é al fecondo co
me 19Ó3Ó a 1000; confegucntemente , che 
i l peío deU'oro é a q u e ü o deli 'acqua a un 
dipre í ío come 1 9 3 1 . 

l i pefo fpteifico de' diverfi metallt deter
mina to con q u e ü o mezzo , é i l í e g u e n r e : 

7852 
7521 
3978 
IODO 

Quanto alV origine ed alia formaziam d i 
M E T A L L I . V a r j fono i fentimenti de' F i lo -
fofí , ant ichi e m o d e r n i . — M. Tournefor t 
é d ' op in ione , che i metalli , egualmente che 
t u t t i g l i a i t r i m i n c r a l i , abbiano la loro o r i 
gine da' femi , come le piante ; ch' eglino 
hanno de1 vafi , con de ' fughi che per cff i 
e i rco lano , & c . Ved i PIETRA , c M i ÑERA LE . 

Platone vuole che la cagione de' metalli fia 
un vapore u m i d o , i nch iu ío nelle vifecre del
la té r ra j che eíTendo variamente framifehia-
to di pa r t í della t é r r a , produce varj metalli. 
Plot ino foü iene che i l zolfo fia i ! padre de' 
metalli, ed un umore Vifcofo oleaginofo , la 
madre.. L idya t fi sforza di provare che t u t t i 
i metalli fono generati da un fuoco fotterra-
neo ; inf i í lendo , fra le altre ragioni , su 
quefia ; che m o l t i metalli quando dalla tér
ra fi cavano , fon caldi ol t re mi fura . D u 
H a m e í fa ved ere che i metalli non han la 
loro origine oé da alcona efalazionc vapo
ro fa , né dail 'acqua , né dalla térra \ ma fo
no generati di mercur io , zolfo, , e fale . A g -
giugne che i metal l i prendono la lor ma
teria ed i l lor pefo dal mercur io , ( V e d i 
MERCURIO. ) e !a loro t in tu ra e forma dal 
l a l f a ^ Vedi Z O L F O . 

I! 
L o Stagno 
I I Gianato 
L ' Acqua 
L ' A r i a 

Onde, 
1 2 

Dramme. Grani 
2 52 

28 
36 
24 
17 

L ' A u t o r medefimo con fe fia , che i l primo» 
rudimento d ' un me tallo é una fofianza ía-
l i n a , n u c í a n t e nelfacqua , che a poco a po
co fi diffipa . Quanto piu cíqu i fita mente fe 
part i terreflri fono mefehiate con Tacquee o 
umide , tanto piu é i l metallo pefante e fer
ino , come quegli che ha p iu pochi e piu 
picciol i pori . Quind i na (ce ia fuá dut t i i i t a : : 
impe rocché effendo le fue parri c í m m a m e n -
te piccole , den fe , e c o m p l í c a t e , fi pon no 
difiendere e fpiegare in una fuperfizie fpa-
ziofiffima . Per la qual cagione fi é , che f 
oro eccede t u t t i g l i a l t r i metal l i si nel pefo 
come nella d u t t i i i t a ; di qua pur nafce la 
fuá filfczza , eíTendo le fue parti cosí iérra
te e ñ re í te , e cosí denfe che non poffono 
c("alare . V acqua difende la tér ra da!i' ab-
b r u c i a m e n í o , e la t é r r a 1'acqua dallo fva-
perare % o volar via j i ' una non abbaadorra 
í ' a i t r a , ma ciafeuna con indií íolubile nodo 
é legata. L ' umidore da la d u t t i i i t a , la ier
ra ca la í o h d i t a . Do ve poi la mt í lu ra é 
n i en o p e r f e í t a , fia che la t é r r a , o V acqua; 
prevalga, i l metallo ncd ha tanto pefo, co
me quello i cui pori fono piu grandi ; né 
regge cosí bene al fuoco . I m p e r o c c h é fe 

a térra s come n ú kxt®% o f u % ® & i 
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come nel p loa ibo ; i l calore metiera i ' una 
i n l iberta e la feparcrh dal a tra ; l urnt-
á l ú fvapora , c la terra e ndot ta ,n feo-

r i a í l Dot to r Wüodvvard fofliene , che t u t t i i 
metalli che or fi trovano negli ftrati della 
terra devono la lor condizione prefente al 
d i l u v i o ; quando furono pur fo r raa t i , fecon-
do ch'e'i pe"ra' Zn ftrati deIla Pietra i del
la terra, del marmo , & c . Ved i D I L U V I O . 

La materia metallica e minerale che ora 
trovad nelle feffure , o negl' i n t e rvaü i per-
pendicolari de' diverfi ftrati, ond' é compo
lla la terra, era , í e condo lu i , nel tempo 
del di luvio , alluogata ne' corpi di cotefti 
í í rat i ; e fu di W recata, e trasmefla in que-
fii interval i i dopo quel t empo ; g l ' i n t e rva l -
l i ftcíTi non efií iendo , innanzi che foíTero 
for tna t í e r o t t i di nuovo g ü ñ r a t i , per trar 
l1 acqua fuor delia t é r r a . Vedi S T R A T I . 

Or I'acqua , che , com' egíi va immagi -
nandofi , c o ü a n t e m e n t e afcende dall ' abilTo , 
( V e d i ABISSO , ) verfo la fuperfizie della 
t e r ra , pervadendo di cont inuo g l i ftrati , d i -
í lacca e trae faori da' loro pori ed in t e r f t i i j 
que1 corpuícol i mctalltcí e m i n e r a ü oh' ella 
t rova nel fuo paffaggio piíi liberi o fc iol t i , 
po rcandoü via Teco agí ' in terval i i perpendi-
c o ' a r i , dove avendo un paffaggio piu libero 
che d i a n x i , l i abbandona, e l i lafcia in que-
gl i i n t t r v a l l i . E queÜa ei crede che fia la 
maniera , nelia quale t u t t i i metalli , che 
ora fi trovano in que' i u o g h i , furon cola re-
c a t i , e tuttora crefeono . 

Quel l i t u t t avo l t a , che fono negíi ñ r a í i , 
egli offerva che né crefeono né pQffono cre-
fcere ; ma al contrario fi mioorano e fe ema
i l o di c o n t i n u o , di quel tanto che di eíít é 
flato condotto negl ' in te rva l i i perpendicolari , 
e p ó r t a l o alia fu per filie della térra per via 
di fontane e di efalazioni daii ' ab'.ffo , & c . 
Vedi F O S S I L E . l i msdefimo ingegnofo Aa-
tore íi lagna della grande incer tezia ed i n -
coftanza che fi offerva nel regno minerale e 
metdlico; né i l co lore , né la figura, né la 
íuuaz ione nella t e r ra , e í íendo fondamenti ? 
ua poter cavarne aicun pofi t ivo giudizio . —' 
^ n pyritcG , o una marche í i t a , per e fempio , 
avera Ti colore e la v ivac i t adeH 'e ro , edel l ' 
argento, c pux non da rá di sé altro che urt 
poco di v i t r io lo e di zolfo ; dove una zoMa 
i a appareaza, avcr^i m sé una mi íh i ra del pre-
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ciofo metallo. E* ordinario a l t rcs i , i l t rova
re i l metallo medefimo f o r m a t o , e quaf ig i t -
tato in un gran numero di forme differen-
t i , e né piü né raeno i l trovare differenti 
fpexie d i w^ía/Zo dell'ifteíTa fo rma . Equaa-
to al loro luogo nella t é r r a , v i é la ftefiTa 
incertezza; trovandofi fpeffo nelle fiffure o 
negl' in te rva l i i perpendicolari degii firati , 
ora interfperfi ne' corpi degli ftrati, ed ora 
in en t r ambi . I medefimi mhalfchéeHátttú 
collocati indifferentemente in ogni fpeziedi 
materia terreftre, o in firati di nature dif-
f e r e n t i í í i m e . Sonó bene fpeffo framifehiati 
1' un coU' altro , cosí che é raro' t r ó v a m e 
a lcuoo, che fia puro e fempl ice ; ma i l ra
ras ed i l ferro fogliono eífere talor nelia 
medefima m a í f a ; cosí puré Toro ed i l ra-
m e , 1'argento ed i l piombo , lo í lagno e d i l 
p i o m b o : anzi talora fi trovano tu t t i fei af
í l eme nel medefimo pezzo . Vedi MINE-
RALE . 

I C h i m i c i Francefi fono ña t i mol to cu-
r lof i nelle loro inveftigazioni della na turas 
della produzione de 'meta l l i . —- M. Geof-
frby , da una mi llura di zolfo con un fale 
v i t r i o l i c o , ed una terra a rg i l lofa , t raí íe un 
ferro , ch' egli mantenne eíTere una nuova 
produzione, od una compofiziorie r ifultante 
dal l ' adunamento di certi principj , ch' efi-
fleano feparatamente negl' ingred ien í i che 
forraaronoi l metallo, in una parola, ch?egU 
era un ferro artifiziaie . Ed oífervando che 
vi fono del le parti di quedo metallo nelle 
ceneri co ló ra t e delle piante , e di mol t i t r i -
rne altre foí lanze i n f i a m m a b i l i , ei coochtu-
fe che i v i p i re fi foífe formato raercé i ' u -
nione dei medefimi tre p r i n c i p j . 

A c ío fi oppoíe M . Lemer i il giovane , i l 
quale foftenne che i l f t r ro coatenuto nelle 
ceneri delle p ian te , non era i v i formato per 
calcinazione , ma era realmente e í i í lente nel
le piante medefime; pouato su ne ' loro vafi 
infiem coi fughi della terra , ed in oltre , 
che t u t t i g i ' iugredicnti de 'quali era forma
to i l ferro artifiziale di M. G e c í f r o y , real
mente contengono del ferro m fe Üeffi , o 
i n p lec io le , o in m i g g i o r i quant i tadi : N é 
gia 1 'a rgüía folame.ite , in cui é í i c i l e i'co-
prire i l ferro col mezzo di un cohel loacu-
to ; né ¡ 'olio c i v i t r i o lo che é tratto da 
un minerale i l cui fondo é ferro ; ma an
che i ' o l i o d i femenza d i l ino , d i eui etA 
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f á t t o i l zolfo di M . G e o f í r o i ; ed anche que!-
Ib di trementina , d i mandorlc d o l c i , & c . r i -
fe r i í c a í í i eme le opera7Íoni con le quali cia-
fcuno di que íU olj pub eíTere r idot to ud una. 
i e r r a , nella quale é del fe r ro . 

A cío fu r i fpo f lo , che in qualfivoglia ma
niera che i l ferro fia procacciato dai diverí l 
ingredienti f epara tamente fempre in c íü fe 
ne trovera m e n o , che quando fono meích ia -
t l ; c che i n confcgucnia la m i ñ u r a é quel-
í a , che produce i l ferro . Che quanto agli 
o l j , é evidente che non fono f o ü a n z e íem-
p l i c i , ma fon c o m p o ñ i d' una t é r r a , d ' u n 
a c i d o , e d' una parte fulfurea o inflamma-
b i l e ; che fono i tre precifi pr inc ip j richie-
íii per la formazione del ferro : cosí che , 
fecondo ogni apparenza, d ' u n aggrcgato di 
cotefti z o l f i , f a l i , e t é r ra n e l i ' o i i o , i l fer
i o formaí i per calcinazione ; e pero, che i 
inezzi adoprati per ifeoprire i l ferro neg l ' i n 
g red ien t i , fono gl i fteffi che q u e i l i , co 'qua-
Ji. egli é comporto o. 

D i qua appare, che le materie vegetabil i 
contengono i pr incipj de' mineral i . M a i l 
Signor GeofFroi va piü innanzr ; e per fo-
fíenere ¡a fuá d o m i n a della produzion de' 
i ne ta l l i pigl ia a provare , che i pr incipj de' 
vege tab i l i , e quelli d e ' m i n e r a l i , fono eífen-
zialmente g l i üefíi ; e che fi pub pronta
m e n t e , c con f a c i l i t a , decomporre de' m i 
nerali , con feparare i loro p r i n c i p j , e com-
p o r ü di n u o v o , foftituendovi i principj t o l -
t i da 'vegetabil i . i n luogo di quel l i che ne. 
fono flati l e v a t i . 

Per ifpianare q u e ü o p u n t o , egli efamina 
e paragona i pr incipj de' m i n e r a l i , e de' fa
l i vegetabi l i . I pr incipal i nella. claífe mine-
rale , fono i l n i t ro , i l fal mar ino , ed i l 
v e t r i u o l o : T u t t i i quai fali no i l i troviara 
«e l l e p iante . D a l í ' al tro can to , i l fale cífen-
-ziale della parictaria é totalmente n i t r o fo , 
c fi feioglie su i carboni come i l f a ln i t ro . 
I fali fiíTi del carduus benediftus , dell ' abfin-
t h i u m , del k a l i , & c . contengono una gran 
parte di fale mar ino ,. che fi criftallizza in 
c u b i , e precipita su i ca rbon i . Agg iugn i ,;l 
che la maggior parte de ' fa l i fiíTi. dclle pian
te calcinare fin ad un certo grado, danno un* 
forte odore d i zolfo , che non pub proce
deré da altro che da un fale v i t r i o l i c o , rare-
fatto e volat i l izzato da l l ' o l i o della pianta 
?er mezzo. d i q u e ñ i fali no i po í í i am diveni-r 
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capaci di gludicare di t u t t i g l i a l t r i fali de l -
le piante ; i m p e r o c c h é i fali vo la t i l i non 
fono altro che fali fiííi disgaggiati dalle par-
t i piü craífe della loro t é r r a , e u n i t i con par-
t i di, o l io . . V e d i SALE . 

I n o l t r e , non v ' é quafi ragione alcuna di 
dubitare che i fughi acidi eftratt i da' vegeta
b i l i , fieno della ñeífa natura che gl i acidi 
m i n e r a l i ; conquefta fola differenza, che gl i 
acidi delle piante fono ftati eftrcmamente ra-
refatti con la f e r m e n í a z i o n e , ed uni t i cos í 
firettaraente coi zolfi , che non fenza gran
de diííicolta. fe ne feparano. 

C o s í , i 'aceto d i í l i l l a t o , che non ci fac-
ciam ferupolo di porre fra g l i acidi v i t r i o l i -
c i ; differifee foltanto dallo fpiri to di zo l fo , 
dallo fpir i to di v i t r i u o l o , o anche dalTolio 
cauftico di v i t r i u o l o , in quanto che gl i aci
di nell 'aceto fono diífufi fra molta fl.emma, 
e fortemente u n i t i a m o l i ó o l i o , che per fi 
pub feparare. Con difciogliere i l rame nell ' 
acido d'aceto , feparato per q u a n t ' é poíiibi-
le dal fuo o l i o , v i fi forraano de ' c r i f l a l l i , 
fimili nella figura a que l l i del v i t r i o l o tur-
chino . Da tut to queflo appare , che i fali 
delle piante non differifcono e í fenzia lmente 
da quei de 'mine ra l i . . 

Quanto ai z o l f i , i l p r inc ip io inf lammabi-
l e , o fulfureo é r i f t e í fo n c ' v e g e t a b i l i , che: 
ne 'minera l i . Ed i l Signor Geoífroi moftra 
eziandio ,. che i l pr incipio d' inflammabili ta 
ncl zolfo ordinario é lo, ñeífo che quello i l 
quale rende inf lammabil i i l graífo degli ani-
m a l i , g l i olj e le refine delle piante , ed i 
b i tu rn i della t é r r a . A l che egli aggiugne , 
che queflo fteífo fulfureo pr incipio non fola-
mente fi t rova in fimil modo nelle foflanze 
meta l l i che , ma ch' egli é quello che da lo
ro la fuf ibi l i ta ,, la d u t t i l i t a , e le forme me-
ta l l i ne . C o s í l ' an t imonio , che é una follan-
za che piü s' avvicina di qualunque altra ad 
un metallo , é poco altro piü: che un zolfo 
ardente. Con cfalar quefto , egli perde la fuá 
forma metallica r e fi cambia in una fpezie 
di ceneri g r i g i e , che quando fi disfanno, W 
luogo di metallo diventano vetro Lique-
facendo q u e ñ o di nuovo piü volte , ed ag-
giungendovi qualche materia inflammabiie, 
come i l t á r t a r o , , c' r i torna in un r e g ó l o . 

Quanto a l k fpezie ^e' M E T A L L I , quattro 
ve ne fono che i C h i m i c i chiaraano / ' w / w 
fettii; perché, i loro pr inc ip j non fono cotan-

t0i 
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t 0 legati affieme , che la forza di un foco 
ordinar io non l i d ^ r u 8 8 a i quefli rono 11 fer
i o , i l r ame , ü p iombo , e lo ftagno: g l i al-
t r i che reggon0 a' fuoco ordinario , fono 
l ' o r o e 1' argcnt0 » chiamati metalliperfetti. 

N e i qua t t ropr imi é facile vedere i l pr in
c ip io ckli'i!1fl3m,:ria^'^t^ • diventano tut-
t i fufibili colla giunta di falni tro cd in mag-
siore od in m i n o r grado. I I ferro é quello 
in eui ella é piíi v i f ib i le ; app re í fo , lo fta-
c n o ; quindi i l rame ed i l p i o m b o . M a i l 
principio c piü cofpicuo ancora, nella pol
vera o nelle piccole l imature dei metalli 
lafcíate cadere fulla fiamma d' una candela, 
che in m a í í a . 

Quanto a l l ' o ro ed a l l ' a r g e n t o i l pr inc i 
pio fulfureo n o n é c o t a n t o o v v i o . N o n altro 
calore che quello del Solé racco l ío in un fo
co pub decomporli . M a fenza dubbio pero 
eglino hanno i l medefimo principio cogli al-
t r i metalli , benché non cosí rnanifefto . 
N e l l ' o r o , egualmente che nt1 metalli imper-
f e t t i , labafe é una ierra capace di v e t r i ñ -
cazione, fíceome appare dal ve tro che refta 
dopo la calcinazione del l ' oro in un vetro 
u f t o r i o ; e v i ha ragion di credere , che la 
m a í í i m a parte di quel che s'cfala i n fumo 
neí tempo del l 'operazione, fia i l p r inc ip io 
fulfureo mi í lo co' f a l i . 

Quanto a l l ' argento , v i é qna!che cofa, 
che varia oltre mifura . Qaand' egli é pu-
rificato con 1' ant imonio , íi v i t r i f ica nel 
vetro uQorio ; ma fe fí purifica col p iom
bo , non lafeia dietro a sé al tro che ce
nen grigie . La bafe di quefto m e t a ü o 
é fenza dubbio una té r ra capace di v i t r i f i -
cazione ; e quel che efaia in f u m o , é pro-
babilmente una raifiura di zolfo , di fali , 
c di un poco di térra volat i l izzat i dal fuoco. 
Ved i ZOLFO . — Da tut te le q u a l i , e mo l -
te altre o í íe rvaz ion i della m e d e í i m a fpezie, 
i l S ignó* GeoíFroi s' arrifehia di trarre le 
feguenti conclufioni . Che le foí lanze delle 
quali fon compofi i i metalli, non difíerifco-
no eíTenzialmente da quellc che compongo-
nP i vegetabi l i . —- Che i metalli I m p a f n -
t l . ^no compofii di un zo!fo , di un fale v i -
ír!ojico , e di t é r ra vi t r i f icabi le . — Che 
queuo principio fulfureo é pih o rae no for-
tementc un to cogli a l t r i pr incipj ; fórt i í l l -
mamente neli'oro e nell ' argento , raeno nei l ' 
a n t i m o n i o , ed aíTai poco nel zolfo minera
j e . Che i l pr incipio d' inf lammabi l i ta fi 
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pub feparare dalle foftanze metalliche y o mer-
cé del fuoco culinare , o al S o l é . Che i l m e 
tallo cosí fpogliato del fuo pr incip io conver-
tefi in ceneri ; e che que fie ceneri , ul te
r iormente attaccate con g a g ü a r d o fuoco , ü 
v i t r i f icano ; eche tai cener i , o vetr i mer-
cé 1'applicazione d i qualche materia inf iam-
mabile , r i a í fumono la forma metallica che 
hanno perduta. — Che per cotai mezzo T 
ol io di l ino converte T a r g ü í a in fe r ro , yg* 
Che fe noi conofcefiimo tutte 1'altre terre 
metalliche , fi potrebbono « é pií¡ né meno 
immediatamente c o n v e r t i r é in metalli, con 
la projezione d i qualche materia in f lamma-
bile . — Che le parti faline e t e r r e f t r i , t r o -
vate ne l l ' o l io d i v i t r i o l o , fono quelle che 
fommini f i rano la parte terrea vi t r i f icabi le , 
che fa la bafe od i l fondo del f e r ro , e ch 'ei 
riceve la í o t m z metallica dal principio fulfu
reo d e U ' o l i o . ;—Che i l ferro t rovato nelle 
ceneri delle p ian te , v i fu pro io t to nell ' ifief-
fa maniera : e , che egli é una compofizio-
ne della té r ra vi t r i f icabi le delle piante , dell1 
acido di cote í te p ian te , e del loro ol iofo o 
i n ñ a m m a b ü e p r i nc ip io . 

I I medefimo A u t o r e , per meglio determi
nare le par t í cof i i tu t ive de' metalli, ha fat-
t o gran numero d' efperienze fopra d ' e í í i co l 
grande vetro uf ior io del Duca d 'Or leans ; i l 
r i ful ta to delle quali quadra con la do t t r i na 
di fopra efpofia ? c la conferma. -—Da que-
fie efperienze ei raccoglie , che i qua t t ro 
metalli che chiamiamo imperfetti, cioé U fer
r o , i l r a m e , lo fiagno , ed i l p i o m b o , fono 
compofti d i un zolfo o d 'una foílanza o l ío -
f a , capace d ' a r d e r é , e d'una té r ra metalli
ca , capace di vetrificazione. — C h e da que-
fto zolfo procedono l ' opac i t a , la vivezza o 
lucentezza , e la raalleabiÜta di un metal-
lo. -—Che quefio zolfo metallico non fe ru
bra differente d a ü ' o l i o o dal zolfo dc'vege-
t a b i ' i , od anche dcgli an i r aa l i ; e che eg l i 
é TifieíTo nel mercurio egualmente che ne* 
metalli imperfet t i . — C h e quefii quat t ro 
metalli hanno per loro bafe una té r ra fu-
fcettibile di vetr if icazione; che quefia té r 
ra é difforente in ciafeuno de' quattro me
talli , i n quanto che ella fi v i t r i f ica diffe-
renteraente in ciafeuno ; e che da quefia 
differenza nel vetrificarfi , quella de' metal
l i dipende. V e d i VITRIFICAZIONE . 

I I dot to Boerhaave, dopo uti c í ame aecu-
rato dei diverfi meta l l i , de' lor caratteri , 

del-
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d i l l e io r propr ie ta , preparazioni , u f i , 8zc. 
cava i í eguen t i coroilarj in te rno alia natura 
genéra le di effi . 10. Che quel che di iHn-
guc i mstalli da t u t t i g l i a i t r i c o r p í , e l 'un 
dall ' altro , é i l loro pefo : a b b c n c h é ogni 
metallo abbia i l fuo pefo pecuiiarc , che arte 
niuna é capacc d' imsfare , e che dipende, 
ficcome E lmon t io , cd a ' t r i C h i m i c i íi efpri-
mono , dalT anatica omogeneita delíe loro 
p a r t i . Or i Filofofi reeenziori hanno prova-
t o , che ogni magnitudine corpórea ha ap-
punto tanto di realta in sé , qusnto ha di 
pefo *, e percib dacché voi avete trovata la 
gravi ta di un metallo, avete nú medefimo 
ternpo trovata la fuá corpore i t á . I I Cavaiier 
l ía eco Neu ton trat tando delta gravita , e 
Huigens del Péndulo , moftrano che i l pefo e 
la realita fono corr i fpondent i . Ved i PESO , e 
GRAVITA1 . 

2o. Quantunque fembri che i metalli fíeno 
íempl ic i , realmente perb fon compoí l i . I 
loro principj componen t i , fecondo g l i an t i -
chi , fono i l z o l f o , ed i l m e r c u r i o ; a che 
alcimi de1 moderni aggiungono i¡ fale : ma é 
certo che i l fale non é una parte co f l i t u t iva , 
cd un ingrediente de metalli , ma piuí tof to 
qualcofa di eQerno, che lor fi attacca . T u t 
t i i metalli conflano di due p a r t i , o p r inc i 
p j ; d i mercurio come bafe, o materia ; e di 
•zolfo come i l conglutinante od i l cemento: 
i l p r i m o , i ! fubflratum o la materia metal-
l'icá\ e d i l fecondo, cib che lo rende fiíTo e 
tnalleabile . N o t i í l che i l mercurio é 1' iftef-
fo che i l noftro argentovivo , í b l a m e n t e de-
fecato , enet to da ogni materia eterogenea ; 
Jaidove 1' ordinario argento v ivo é fempre 
m i ñ o . Qtianto al zo l fo , ei non é i l zoifo 
foíliie volgare, ma una peculiar forta di ma
teria fpecificamente denominata fulpbur me-
tallorum, che conchiudefi da alcuni de' n o ü r i 
recentif lmii , e m i g ü o r i C h i m i c i , in part i-
coiare da M . Homberg , elfere fuoco ; che 
cffcndd mefehiato col mercurio , lo fiífa , 
c fecondo i difFcrenti gradi della fuá unio-
n e , e coefione con e í f o , produce differenti 
metalli . Ved i MERCURIO , ZOLFO , Fuo
c o , & c . 

Q u c ü a dot t r ina della compofizione de' me
talli é confermata da un efperimento del Sig. 
Boyle , che dopo d' avere tenuto per un 
iungo te rapo in un moderato fuoco i i mer
curio , prefe un pezzo d 'o ro fuor da eífo , 
i l quale appariva che non foíTe n t l m e r c u r i o , 
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pr ima che foííe efporto al fuoco . M . H o m » 
berg ha un efperimento confimiie ; donde ei 
eonchiude , che 1' oro confia d ' una parte 
ígnea fu ¡fu rea , e d' una parte mercuriale pc-
fante , i v i fiííata , e che levandone via la parte 
fulfurea o ignea , i ' oro fi converte in mercurio 
fluido. Ved i MERCURIO . 

5o. T u t t i i metalli devono eOferc p r i m l 
mercurio , avanti che fien oro ; e la cofa 
fopraggiunta a l i ' o rd inar io mercurio , p e r l a 
quale s'ienpedifee ch ' e i d ivent i oro , é un 
corpo acre vo la t i l e , che quando é fcaldato , 
diventa cor ro í ivo , e s f u m i ; che fon le proprie-
tadi del zolfo foífile . 

4o. Se qualche metallo , o al tro fo íHIe ( i 
trovaffe che folo differiíTe d a l í ' o r o nel fuo d i -
fetto di pefo, farebbe impoíTibile farne oro ; 
ed al con t ra r io , fe un corpo íl poteífe avere 
i l quale pefaífe come T o r o , tut te l'altre pro-
pr ie ta , come i l co lore , ia fiífezza , la d u t t i -
l i t a , & c . f ác i lmen te v i íi aggiungerebbono. 
E percib i piü efperti A lch imi í l i tengono che 
la materia pr imaria del!' oro fia 1' argento 
v i v o ; che, d icono , é oro nel cuore , come 
quello che piu s' appreífa a l l ' oro nella gra
v i t a fpecifica . Solamente v'é un corpo cor
ro fivo , cioe del zolfo , che v i fi attacca , e che 
fe ne foííe feparato , voi a v e r e ñ e deU'oro ; o fol 
che foííe carabiato , argento . 

Ed attcfi ta l i pr incipj chiunque voleííe far 
o r o , da ogni a l í ra e í l ranea mater ia , dee r i -
cordarfi , che piu che quefta materia differifee 
ne! pefo da! mercurio & c . tanto meno oro ne 
fara . Ved i FILOSOF ALE Pietra. 

5o. Percib i metalli fono t r a s m u t a b i ü l ' u t i 
ne l f al tro : i m p e r o c c h é fe i l mercurio é ¡a 
materia comune di tu t t i i metalli , e fe tut-
ta la differenza ña nelio fpiri to filfante del 
z o l f o , che fecondo che é p iu o men fo t t i le 
o puro , coí t i tuifce q u e í l o o quel metallo ; 
non é improbabile che fí poíia trasmutare 
m e r c é di un zolfo filian te piu puro , che 
prenda i l luogo del cor rof ivo , e filiando la 
materia in un metallo piíi perfetto . V e d i 
TRASMÜTAZIONE . 

6o. I piu puri metalli rifultano da! piíi 
puro e piu defecato mercur io , e dalla piü 
picciola quantita del zolfo i l piü f o t t i l e . Q u i n -
d i , i l mercurio del l 'oro é piü pe ían te che l ' 
ordinario mercurio , ed ha fempre qualche par
te i m p u r a , c h e é p iü leggie ra che T o r o ; e fe íi 
pote í te levar via quciia , e aggiugnervi ¡o fp i r i 
to ñ í íasnc , e ' d i v c n i r c b b í piü p e í a n t e che f o r o , 

7 o. I me* 
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7o J metalü irsperfetti conflano di mer

curio* impuro , e di zolfo imperfetto , con 
qualch 'al t ra materia eterogcnea yanabilc m 
eíTo • Queda , fufa per raezzo del fuoco , 
manda un fumo che irabianca i l rame, do
no di che i l z0 ' f0 efa!a ancor piü o l t r e . La 
realita di una fimil terza materia di qua fi 
r a c c o g ü e ; che t u t í i ^uef i i P j " baffi mctal-
l i fono refolvibi l i non folo i n mercurio e 
zolfo , ma anche in fcoria o fozzure, che 
fono piu Jeg8'ere e terreftri che o Tuno 
o F altro di q u e l l i , e pero v i nuotano . 

8o. Appare in fomma , che ne'trc metal-
J't n o b i l i , T o r o , i l me rcu r io , e l ' a r g e n t o , 
Ja maggioreo minore proporzione del zolfo 
si mercurio , é che l i determina ad eífere 
o r o , me rcu r io , o argento: Che per quefta 
proporzione cotefti diverfi metalli fon defi-
n i t i e d ^ n o m i n a t i ; e che da quefta difieren-
za di proporzione d i r i f ano t u t í e le diffe-
renze fpecifiche di colore , pefo , fiííezza , 
d u í t i l i t a , v o l a t i i i t a , f u f i b i l i t a , f o l u b i ü t k , 
f a lubn ta , Scc. 

9*. Che negü a l t r i piu baffi metalli, o l í re 
q u e ü a difFerente proporzione o mifura dei due 
p r i n c i p j , v ' in te rv iene un ' altra cagione di d i -
ver í i t a , cioé un terzo pr incipio , od una 
materia di ípezie tcrreiire , e differesuiffima 
dal reño ; la quale eífendo attaccata al pa
ro zolfo elementare, lo corrompe e adulte
r a , e variamente lo modifica : E dalle dif
ieren t i circoftanze di quefto terzo p r i n c i p i o , 
con í ldera te iní iem con quelle del zolfo ílef-
f o , nfultano le ípecifiche difFerenze dei me
talli piü impe r f e t a , quanta al pefo , al co
lore , & c . 

METALLO del Principe , é una fpezie di 
mctal lo f a t t i / i o , c o m p o í l o del piü fino e piu 
puro ottone mifto con flagno, o p iu t t o í l o 
con qualche minera le , come i l zinc ; con 
che diventa piü difpofto a ricevere pul i tu -
r a , l u í l r o , & c . e piü adatto altresi a indo-
r a r í i . Dicefi che fia ñ a t o inventato dal Prin
cipe Ruperto , donde i l fuo nome . Vedi 
ZINC . 

METALLO di Campana , é una compofi-
zione di rame e di flagno liquefatt i affie-

• V e d i CAMPANA , 
L'ordinaria proporzione é 2^ o 23 l i b -

bre ¿i ftagno acj ua CCnto di p c f o i i r a m e . 
•Aicuni v ' aggiungono nella compofizione, 
cei piombo e del l ' ottone . Vedi O T T O 
N E . 

Tom. K 
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Dipingere fopra i M E T A L L I . V e d i T a r t i -

colo PITTURA . 
Ruggine de' M E T A L L I . V e d i V art icolo 

RUGGINE . 
Linea de M E T A L L I . — Sul fettore di Cut í - , 

t e r o , v i fono qualche volta due linee cosí 
chiamate , e nó ta t e coi caratteri dei fette me
t a l l i , O , D , I ? , c^, e 2 ^ ; i l l o -
ro ufo fi é di d a r é le proporzioni tra i d i 
verfi metall i quanto alie loro m a g n i t u d i n i , 
e pefi . V e d i SETTORE . 

Effere, o fiare fotto i l METALLO , ne l l ' 
A r í i g l i e r i a , o nel dir izzamento de' Canno-
m , é quando la bocea di un cannone ü a 
piü baffa che la fuá braga . 

METALLO , nel l ' Araldica . * - Si ufano 
due metalli nell ' araldica , per modo di co
lorí , cioé Vero e Y argento \ Ved i O R O , ed 
ARGENTO . 

N e i r ordinaria pitura dclle a rme , que í l i 
metalli fono rapprefentati col blanco e col 
g i a i l o , che fono i l color naturale di eííi . 
V e d i COLORE . 

N e i l ' i n t a g i i o , i ' oro fi efprime con t a n t í 
p u n t i , o n d ' é tempeflato i l campo; e l'ar-
gento , con lafeiar tu t to in b lanco. 

E una regola gené ra le nel l ' araldica, d i 
non mettere mai metallo fopra metallo, n é 
colore fopra colore : D i maniera che fe i l 
campo é uno áz metalli, la figura debb'ef-
fere di qualche colore , e viceverfa ; a l t r i -
m e n t i le arme fono fal le : quefla regola am-
mette non o l í an t e qualche eccezione. V e 
di COLORE . 

M E T A L L O L U M Crocus, V e d i T á r t i c o -
10 CROCUS . 

Sulphur METALLORUM . Ved i 1'articolo 
SULPHUR. 
< M E T A L L U R G I A , l'arte d e W í ^ / / , c ioé 

d i preparare e lavorare i m e t a l l i , dalla gle
ba o dal minera le , ne l l 'u tenf i le . Ved i ME
TALLO . 

La metallurgia inchiude cib che concerne 
11 trovar delia gleba metallica , o la minera 
di eífo meta l lo ; i l giudicardelia fuá fpezie, 
della fuá ricchezza o copia , e delia propor
zione o quantita di metallo in effa gleba ; 
lo fcavarla, e fepararla dalla t é r r a , eda ai-
tre rtiaterie ; ed i l purificarla e difporla in me
tal lo completo , p u r o , malleabile . Vedi MI 
NERA , e MINERALE . 

Boerhaave divide la metallurgia in q u a í t r o 
p a r t i . La prima infegna come vengono i tne-

X x tal-
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t a l l i mella miniera , come fi fcuoprono, e co
me di la fi procacciano. La feconda iní 'sgna 
afeparare i l metall ico d a ü ' a l t r a materia del 
mine ra le . La terza, ar idurre la materia fe-
parata nella fuá f impl ic i ta e d u t t i l i t a . La 
quar ta , a iavorare , indorare, pu l i r é ed i m i 
tare i piu f in i meta l l i nei piu groífolani . 

M E T A M O R F I S T I , una fetta d 'E re t i c i 
del X V I . fecoio , la cui opinione di f t in t iva eraj 
she i l Corpo di Gesü C r i í t o , al fuo afeen-
der nel c i e l o , fu cambiato e raetaraorfofa-
to in D i o , 

M E T A M O R F O S I * , tramformazione; i l 
cambiamento d'una perfona o d'una cofa in 
un 'a l t ra f o rma . Ved i T R ASFORM AZIONE . 

* L a vece e Greca piiqruyuipipeáátes ^ da [¿Í-
T U , che indica cambiamento, otrajpofi-
zione da luogo o flato ad un altro ; e [¿op-
(pv, forma, figura . 

G l i ant ichi tenevano due fpezie á'imeta-
morfofi: L ' u n a reale, l'altra apparente. La 
metamorfcfi di Giove in un toro , e di M i n e r 
va i n una vecchia , furono folo apparenti . 
Quella diLycaone in un l u p o , e di Arach-
no in un ragno , furono r ea l i . 

Le piu delle metamorfofi antiche incbiudo-
DO quaiche fenfo a ü e g ú n c o , che fi riferifee 
od alia Fifica , od alia M o r a l e . — M e 
tamorfofi d ' O v i d i o fono una raccolta di fto-
ríe di tali t rasforraazioni , p o é t i c a m e n t e de
ferirte . — A l c u n i A u t o r i fon di parere , 
che una gran parte dcll 'antica filofofia é na-
feofta fotto di efle ; c i l Dot tor H o u k e fi 
é sforzato di dicifrarne, e fpiegarne diverfe . 

M E T A P L A S M O * , Metaplasmus, nella 
g r a m t m t i c a , una trasmutazione, od un cam
biamento , fatto in una parola, con aggiun-
gere, levsre , ©a l t e ra re una lettera o filia
ba di eflTa. 

* L a voce viene dal Greco , (¿írrctvXíxcrfzos, 
, che figntfica f ifleffo i compojia da ¿¿ÍTOI , 

M E T A S T A S Í , [¿irafctaií i nel ía M e d i c i 
n a , la rirrsozionedi un umorc morbofo da una 
parte sd u n ' a l t r a ; che frequentemeote ofíer-
Taíi nc' cafi o ma l i d e ' n e r v i . 

U n a metaftafi, o trastazione, trovafi an
che alie v<.!te ncgli umor i p ucra í f i ; i l fan-
gue rifluente a í í u m e n d o deila materia d i 
ger i rá da una parce, e deponendola fur un' 
a l t r a . Vedi FLUSSIONE. 

M E T A T A R S O , * nel l ' anatomia , é quel-
la parte delio f c h d e í r o u m a n o , c h « c o n t i e -
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ne i l mezzo del piede . — V e d i Tav . Wmt, 
( O í l e o ! . ) fig. 3.:n. 30. fig. 7. lií. Vedi an-
co PIEDE . 

* L a voce viene dalla prepofizione y,í<Tci , 
t rans , e Tapaos. Vedi T A R S U S . 

I I metatarjo confia di c inqueof ia , pren-
dendo dal calcagno fin alie d i t a ; delle quali 
oíTa , qucllo che fofiiene i l dito groíTo , é i l p i i i 
j ungo . G l i a l i r i decrefeono via via i 'un dal l ' 
a l t ro . Egl ino fono piu lunghi che g l i oí l l 
del metacarpo ; nel rimanente fono fimili 
ad eífi , c fono ar t icola t i colle dita del pie-
de ; come quei del metacarpo lo fon colle d i 
ta della m a n o . V e d i M E T A R P O . 

M E T A T E S I , METATHESIS * , trafpofi-
zione ; una figura grammatieale , in cui le 
lettere o le fillabe d'una voce fono t r a í p o f i e , 
o t rafpor ía te dalia fituazion naturale ; come , 
evandre per evander ; I p r a , per pra i . V e d i 
T R ASPOSIZIONE . 

* L a parola e Greca , {uraSta-ií formata 
da (¿íTet trans, e h a i ; pofizione. 

M E T E M P S Y C H I , cretici a n t i c h i , c h e , 
ad imitazione di Pittagora , teneano la me-
tempftcofi, o la trasmigrazione deH'anime . 
Ved i METEMPSYCHOSIS . 

M E T E M P S Y C H O S I S » , M E T E M - ^ T -
X Í 2 2 1 2 , nella Filofofia antica , i l paflfag-
g i o , o l a trasmigrazione deli 'anima d'un uo-
m o , dopo la raorte, nel corpo di qualch 'al
t ro animale. Vedi ANIMA. 

* L a parola ¿ Greca, formata da {líTU) 
trans ; ed i ^ ^ x o a , io animo , o do vita . 

Pittagora ed 1 fuoi teguaei credettero , che 
dopo la morte 1'anime degli uomin i paífaf-
fero in a l t r i c o r p i , o di quefia o diquel 'a 
fpezie, fecondo la maniera di v i ta che fiera 
tenuta . Se erano flate viziofe , clleno veni-
vano imprigionate ne 'corpi di beftiemifera-
b i l i , per i v i faré una fpezie di penitenza 
nel corfo di varié e ta ; íp i ra to i l qual tem-
p o , tornavano di nuovo ad animare uomi
n i . — Se eran vivute v i r t u o f a m c n í e , quai
che bruto piíi n o b i l e o p i ü felice , ed anche 
quaiche crcatura umana , toccava ad efie. 
Vedi PITTAGORICI . 

C i ó che adduíTe Pittagora in quefia opi
n i o n e , fu la perfuafione ch 'eg l i avea, che 
1'anima non foíTe di natura caduca, o cor-
r u t t i b i l e ; donde conehiudea , ch 'e l la dovef-
fe trafportarfi i n qualch' altro corpo , al l 
abbandono del p r i m o . Lucano tratta quefia 
dot t r ina come una certa bugia uf iz iof? , i n 

ven-
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ventata per mit igare 1' apprenfione della mor-
t e , pcrfuadendogH u o m i " ! , che e nun ca 
biavano fe non T abitazionc ; echece í fav-a -
tío d i vivere , commciarc una nuova 

V i R c u ' h l i n o nega queí la dottr ina ; e fortie-
r c che la metempfychofi di Pittagora non in -
chiudeí íe altro , fuorché una f imighanzadi 
co f tumi , di defiderj, e di fludj od affe t t i , 
cfiftenti gia in quakhe pe río na di fon t a , e poi 
r a v v i v a t i , onfufc i ta t i in un 'a l t ra vivente . 
C o s í , quando fu detto che Euforbo r m í f e 
in P i í t a g o r a , non fi volie intendere fe r o n 
che lav i r ru marziaie , che a ve va fpsccatoin 
Euforbo al í e m p o della guerra Tru j n í a , era-
íi in quakhe grado ravvivata in Pittagora , a 
cagione del gran rifpeíto ch ' e i portava agli 
A t l e í i . I m p e r o c c h é maravigliandofi coftoro, 
come un Fiiofofo aveífe colante in i ñ i m a e 
pregio g l i uomini di fpada , egli pallib la co
fa con diré che l 'aniraa d 'Eu fo rbo , cioé i l 
fuo gen io , la fuá d i fpo í rz ione , ele fue in -
c l i n a z i o n j , crano in i u i rifufeitate . E cib 
diede occaí ione al grido , che l 'anima d'Eu-
forbo , che peri neila guerra Tro iana , avea 
trasmigrato in P i í t a g o r a . 

Fie i no aí íei i icc , che que! che Piatone d i 
ce dclla trasmigrazione di un'anima umana 
in un bruto , dceíi intendere allegoricamen-
íe , e fpiegare fol delle affezioni , de'coQunai, 
cd a b i t i , t r J i g n a n t i in natura beftiale, per 
v n i o . •—Serrano, benché queí la interpre-
tazione g ' i fembri di qualche forza , puré in 
clina p i i m o í t o a intendere per la metempfjcho-

J i , una r i fu r r t z ione . Vedi RISURREZÍONE . 
P i í t a g o r a dicefi che abbia prefa la nozio-

ne dclla metempficofi dagti Egizj ; a l t r i d i -
cono , dagli antichi B rachman i . Egl i é an
cora foftenuta fra i Baniani ed a l t r i idola t r i 
de l ! ' Ind ia e deila C h i n a ; ed é i l principal 
fondamemo della loro r t l ig ione . N e fono 
cosí i ncapr i cc i a t i , che non ío lamente fi aílen-
gono dal m;,ng'arc alcuna cofa che abbia v i 
ta ; ma m o ' í i d'cffi per fin lafciano di difen-
derfi dalle fiere . N o n abbrugiano i l legno, 
per t imore che fiavi i n eíío qualche anima-
^ t t o cd hanno tanta carita , che red i mo
no talora dalle mani de' l l r a n i e r i , un a n i m i -
ê i cui vedono in procinto ü'effere uccifo. 

V e d i BRAC:HMANI , BANIANI , &C. 

M E T E M P T O S I * , un termine nella Cro
no log ía 5 che efprime í' equazione folare, ne-
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ce (Ta ría per imped i ré che la nuova luna non 
fucceda un giorno troppo tardi . 

* L a voce diriva dal Greco, ( ¿ i r a , p o í l , 
e i r i i t r a caldo. 

Q u e f l o é c h e la con t rad i íHngue ¿* proem-
ptoftf, che fignifica l ' tquazione lunare , ne-
celfaria a imped i r é che la nuova luna fucce
da un giorno troppo p r e ñ o . Ved i PROEM-
PTOSIS . 

Correndo i N o v i l u n j un poco al l ' i nd i e t ro , 
cioé venendo un giorpo troppo prefto , a ca
po d i trecento e dodibt ann ie raezzo ; coa 
la proemptofi } un giorno fi aggiugne ogni 
trecent' ann t , ed un al t ro ogni due mila quat-
trocento : Da l í ' a'tra parte , con la metempto-
f i , fi fopprime un b.fleílile ogni cento t ren-
ta quat t r ' a n n i , c ioé tre volte in quattrocent ' 
a n n i . Quefle altcrazioni non fi fanno m a i , 
fe non nel fine di ciafcun fecolo; cotefto pe
riodo eflendo aífai notabile , e rendendofa-
cile la pratica del calendario. 

V i fono tre rególe per fare quefia agglun
ta , o fupprcñ ione del Giorno b i í f eñ i l e , cd 
in confeguenza per cambiare l ' indice delle 
fpatte . i 0 . Quando v i é una metsmptofi, 
fenza una proerapíofi , deefi prendere i l prof-
firao feguente , o i l piu bailo índice . 2o. 
Quando v i é una p r o c m p t o í i fenza Ja me-
temptafi , r immedia te precedente , o l ' i n d i 
ce fuperiore fi dee prendere. 3. Quando v i 
é una metemptofi , ed una proemptofi , o 
quando non v i é né I ' una né 1'altra , i l 
medefimo índice fi r i t i ene . Cos í nel 1600 
noí avemmo D ; nel 1700, a cagione del
la memptofi, fu prefo C ; nel 1800 v i Ta
ra e una metemptofi, c una proemptofi ; co
sí che r i f i e í í b índice fara r i tenuto . N e l 
1900 v i fara una memptofi di nuovo , ed 
alior fi prendera B , che fara r i tenuto nel 
2000 •, perché non vi fara aliora n e l ' una né 1' 
altra . — Queft 'é fin dove ne avrerao bifogno . 
Clav io ha calcolato un ciclo di 301800 an
u í ; ful fine del qual per iodo, i medefimi 
ind ic i r i tornaoo nelT iíleíTo ordine . V e d i 
E P A T T A . 

M E T E O R A * , nella Pifiólo g i a , un corpo 
imp t r f e t to mi í lo , m u í a b ü e , raobile ; od una 
fomiglianza d'un corpo , che appare nell 'atmo-
sfera, e formafi della materia de 'comuni ele-
m e n t i , alterati un poco dali'azione de'corpt 
ce le f i i , ma non t rasformat i . 

* 1 Greci le chiamano {¿íTiap* q. dAvhli ' 
X x z mia j 
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mia i i Lat tn i , imprcfTiones j come fegni 
od imprejjwni nelf aria . 

Le Meteore fono di tre fpezie . 
Aeree METEORE , conflano di e ía laz ion i fla-

íu len íe e fpirituofe i tali fono i v e n t i , i tur-
b i n i , e ie Hurricane , o BufFere . Ved i V E N 
TO , & c . 

Ignee, o fccofe M E T E O R E , conflano di un 
fumo o vapore graí ío fu! fu re o , me fío a fuoco • 
t a l i fono i l l a m p o , i ! t uono , l ' ignis fatuus, 
i l draco volans , le flellc cadenti , ed a l t r i 
focofi fe no me n i che appaion nell'aria . Vedi 
TUONO , FATUUS , & c . 

Aequte , o Acquofe M E T E O R E , fono compo-
íle d i vapori , o di par t iceÜe acquofe varia
mente feparate e condenfate dai calore e dal 
freddo ; tali fono le nuvo le , gi l archibalcni , 
la n e v é , la grandine , la p icgg ia , la rugiada 
& c . V e d i NUVOLA & c . 

La formazione delle Meteore fpiegafi per di-
ílefo da Des Cai tes, in un t ra t ta to feri t to su 
quc-uO argoracnto . Ar i í lo te ie e Gaífcndi han-
no pur m a n e g g i a í o 1'' iHtifo foggetto . L ' o p i -
r.ione del D o t t o r Woodward fié, Che la ma
teria delle TActeore fia in gran parte di una 
natura minerale ; Che le particelle minera-
l i con tcnu te negli flrati delia t é r r a , fono ele-
vate m e r e é del fuoco fotterraneo, inf iemeoi 
vapor i che afeendeno daH'abiíTo, e peruado-
no coteOi í l r a t i ; fopra tu t to in que' tempi 
che i l calor del Solé baña per far l i ufeir fuori 
nelT atmosfera . Cos í , particelle fulfuree, 
ni trefe , ed al tret tal i particelle rainerali a t t i -
vc c v o l á t i l ! , forra a no varié Meteore , fe con-
do i l vario deflino che incontrano ne l l ' a r i a . 
V e d i V A P O R E , ESALAZIONE , MINERALE , 
«/V P I c 

M E T E O R O L O G I A , la dottrina delle me-
teore ; che fpiega la loro o r ig ine , formazio-
ne , ípezie , fencraeni , & c . Ved i ME-
TEOR A . 

M E T E O R O S C O P I C * , un neme che glí 
a n t i c h i m a í e m a í i c i diedero a quegli i f i r u -
m e n t i , de5 quai fi fervivano per offervare , e 
determinare le d i ñ a n z e , le magni tudin i cd i 
íuogh l de' corpi c e l c í l i . 

* D a l Greco [XiTíeopoí, alto j e C K Q T T O ; da 
axíiíTo'^cií, lo conftdero . 

M E T H E G L I N * , una bevanda prepára la 
di me lé i una delle piu grate e generali be-
vande , che fomrnini fh ino le parti fettentrio-
r a l i deli ' Europa , e ni o! ta in ufo fra g l i a n -
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t i ch i abi tatorl di cíTe. Ved i BEVANDA , MELÉ, 
C l B O , &Ci 

* L a parola nel linguaggio Welch , h 
Meddyg iyn , in cu i fignifica la fléffa 
cofa. 

V i fono diverfi modi di fare quefla be
vanda. U n o de1 mig i i o r i é i l feguente : M c t -
tete tanto di miel v i v o , come naturalmente 
feorre dal fíale , in acqua fontana , che quan-
do efi'o me lé é difciolto affatto, un ovo non 
v i affondi , ma v i flia fofpefo ; Q u e í l o l iquore 
fi fa bollire per un' ora , o piu , fin a tanto che 
1' ovo fop: anuoti al l iquore , alia larghezza in 
circa d 'una picciola moncta ; q u a n d ' é raf-
freddato , la mat t na feguente , fi puo metter 
ne' vaíi ; aggiungendo ad ogui ot to fecchi un ' 
oncia di gengiovo , a l t r e í t a n í o di macis , edi 
garofani , e la meti i al tret tanto di cannella , i l 
tu t to p i í la to g rof íamente : un cucchiaio di 
ye/ i , o fia di fermento di cervogi.a , v i fi puí) 
anco aggiugnere al cocchiume , per rinforza-
re la ferraentazione . Quando ha f e r m e n í a t o , 
fi pub í l r e t t a m e n t e chiudere i l vafe , e laícia-
tolo fiare per un mefe, fi pub cavar fuori e r i -
porre in b o t t i g l i e . 

M E T O C H E , METOXH , n e lTArch i t e t í u -
ra antica , é un termine ufato da V i t r u v i o , 
per fignincare lo fpazio o r in tervai io ira i den-
t e l l i . — Ved i T a v . Archit. fig.30. i i t . ce. V e 
di anco DENTÍCULO . 

Baldo oíferva che in un antico M S . di que-
fio Autore la parola métateme trovafi in luogo 
di metoche. Qu ind i Dauiler piglia mot ivo di 
foCpettare che i l te í lo ordinario di V i t r u v i o fia 
corro:to ^ e conchiudc , che non debbee í í c r e 
í c ñ t t o metoche mz metatome, q.d. fezione . 
•G-METODICI , o METODISTI , METHDDI-
cr , una Setta di M e d i c i antichi , che r idu-
ceano t u í t a V arte curativa de' morbi a po-
chi c o m ú n i pr incipj , od apparenze . V e d i 
MEDICO . 

I Metodici fu ron o i ftguaci di T e í í a l o , 
donde furono anche detti Thejjalici. — Ga
leno lorf ioppofc í l r e n u a m e n t e in divetfi de' 
fuoi ícr i t t i \ ed ei non fe difficolta di a fie i iré , 
che la Sttta Metódica rovinava ogni cofa buo-
na che vi foífe neli 'arte . 

Quincy prende e r r ó n e a m e n t e i Metodici, o 
Metcdijti , per que' M e d i c i , che s' a t í engono 
alia dot t r ina di Galeno , e delle fcuole ; eche 
curan o con cáva te di fangue , purgar ion i , & c . 
debitamsntc app'icate , fecondo i fintomi • 

k 
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le c i r c o í h n z c , & c . in oppofizione agli em-
pi r i c i e ch imic i che ufano rnedic.ne vm.en-
t i , e pretcndono d'avere de fecreti . V e d i 
EMPÍRICO, CHIMICO, &C. 

M E T O D O * , METHODUS, i arte , o re-
e o k di c. i pone ie cofe in ta! maniera , che 
poífano fáci lmente e í k r e comprefe; o afine 
di fcoprirc ía ver i ta , che a noi üeffi é igno
ta • o di raoflrarla , e provarla agli a l t r i , 
quando ci é nota . Ved i V E R I T A ' , ed ER-
RORE. 

* L a parola e greca , y.íQofro;, che figni-
fica V ifieffa cofa . 

Le fcuole hanno lunga pezza difputato, 
fe Ja lógica fia un' arte , una fcienza , od 
un metcdol Vedi LÓGICA, ARTE , SCIEN-
Z A , & c . 

G a í í e n d o dií lr ibuifce i ! método i n riguar-
do ai fue oggetto in tre fpczie , o ra mi 5 
cioé Invent ionis , i l método d"1 invenzione , o 
di fcoprirc una verita ignota . Vedi INVEN-
ZIONE . •— Methodus j u d i c i i , i l método di 
giudicare , o determinare una v e r i t a , o pro-
pofízione p ropoüa . V t d i GIUDIZIO . — E 
methodus demonfirationis ^ o fia mttodo d i d i -
m o í t r a r e , cioé di porgere a l t ru i la cognizio-
ne d 'una ve r i t a . Ved i DIMOSTR AZ ÍONE . 

I I método, in riguarcio alT ordine di proce
d e r é , ordinariamente dividefi in due fpezie ; 
método di rijoluzione, che é queiio di cui ci 

K v a g ü a m o generalmente neila noftra invef l i -
gazione del vero . 1— Método di compofízione , 
per mezzo di cui la verita gia trovara , s ' in -
fegna o porge agli a l t r i . Vedi COMPOSI-
ZÍONE , e RÍSOLUZIONE. 

N e l . método di rifoluzione ,, c h i a m a í o pu
ré da' Geomet r i i ! método analítico , proce-
oeíi da una qualche ver i ta g e n é r a l e , nota , 
ad altre che appartengono a qualche cof-i 
particolare o fingolare . Vedi ANALISI . 

N e l método di compofízione, chiamato an
co i l método fintetico , noi propomamo al-
cune certe e gene raü verita , dalle q u a ü 
ne produciamo dell ' altre pa r t i co la r i . V t d i 
SlNTESI. 

Se nel método di rifoluzione poniamo al-
tvmi a f f i o m i ; non fi fa immediate nel pr in-
c"i!l?io, e t u t t ' i n un ' t r a t t o ; ma fecondoche 
^ trovano eíTere neceí íar j nella difquifizio-
o e ; A l contrario , nel método di compofí 
zione , eglino fono propoíl i t u t t i infierne 
nel principio , avanti che v i fia alcun bi-
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Vedi ASSIOMA e MAS-fogno di effi 

SIMA . 
I due metodi differifeono l ' u n d a l l ' a l t r o , 

come i metodi d' inveftigare o rintraceiare 
una g e n e a l o g í a ; cioé , o difeendendo dagli 
antenati a' p o í i e r i ; od afcendendo da' p o l k -
r i agli an tenat i : ambedue han quef tod ico-
m u n e , che la loro progreíTione é da una co
fa nota , ad una cofa igno ta . Quelie cofe 
che fono no te , in ciafeuno, fi mettono i n 
f ron te , o nel p r imo luogo ; acc iocché per 
mezzo loro fiamo capaci di giugnerc a quel
i e , che non fono no te . 

Le cofe feguenti richieggonfi in ambo i 
metodi , acciocché s' ev i t i 1'errore. — IO. 
Che non fi ammetta alcuna propofizione co
me v e r a , alia quale uno pub , con buona co-
feienza , negare i l fuo aíTenfo ; o la quale 
non é evidente. 20. Che la conae í l i one de!-
la propofizion feguente colla precedente , fia 
ne piu né meno evidente o neceffaria . A 
que fíe fi pub aggiugnere due altre m:» filme 
prudenzia l i , che mi l i tano in ogni método: 
C o m e , che dobbiam ragionare di quelle cofe 
folamente , cieile quali abbiam chiare e per-
fpicue idee; o delle cofeofeure íolo per quan-
to conofeiarao di cííe \ e che dobbiam fera-
pre cominciare dalle fempiiei e f a c i l i , e fer-
raaríi in cííe un poco , avanti di procede-
re a cofe compolie e piü d i f f i c i l i . 

Leggi pceuliari del método analitico , fono I o . 
Che s' intenda chiaratnente e perfettamente 
10 flato della que í i ione propofia . 20. Che con 
qualche encrgia, o sforzo della men te , una 
o piu idee intermedie fieno feoperte', lequa-
11 hanno da el fe re la cornune m i fu ra o nor
m a , col cui ajuto s'averanno da feoprire le 
reiazioni ira le idee che fi deon compara
re . 30. Che refschiamo tu t to quello che non 
ha reiazione neceflaria alia verita che s' m-
vefiiga , dalla cofa che debbe eífere i l fog-
getto della noílra confiderazione . 40. Che 
una quifi ione corapoí la dividafi in p a r t i , e 
quelie feparatamente fieno confiderate ia un 
cotal o rd ine , che fi pr incipi i da quelle che 
c o n í i a n o di piü fempiiei idee, e non mai fi 
proceda alie piü c o m p o ñ e , finché dif t inta-
mente non conofeiarao le piü fempiiei , e 
non le abbiamo per mezzo della riflííTione 
refe ovvie alT intel let to . 50. Che certi fe-
gni delle nofire idee comprefi in figure ov
vie e ( l áb i l i t e , od i n piü poche parole pof-

fibili, 
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f i b i l i , fíeno fiampati e fííTi nella memor i a , 
o fcgnati fulla ear ta , afíinché I ' i n t e l l e t t o 
non abbia ul ter ior briga circa d'e(Te. 6 ° . 
Fai te que í ie cofe, che le idee (giufta la fe-
conda legge ) allor fi para^onino le unecol l ' 
a l t r e , o per fola r i f l e í í ione , o coa parole ef-
preffe. 70. Se dopo che abbiamo c o m p á r a t e 
t u t t e le idee, non poffiamo giungere aquel 
che cerchiarao , dobbiamo allora , per la 
terza legge, refccsre tut te le propofizioni , 
che dopo una picna d i f amina , t roviamo af-
fa í to i n u t i l i alia foluzione della queftione , 
c cominciare di bel nuovo . Se, dopo che 
queflo método s ' é replicato quante volte é 
neceflario, niuna cofa di quel che offervato 
abb iamo , appar che conduca alia foluzione 
della queÜione ; dobbiamo lafcisrla da par
te come fuori o al di fopra della no í l ra i n -
veftigazionc . 

I I método fintetico , é fol praticabile in co
fe , i cui pr incipj perfettamente noi cono-
í c i a m o \ come nella Geomctr ia , che é to
talmente impiegata nella confiderazione de' 
mod i aflrat t i ; de' quali la n o ñ r a mente ha 
chiarc e adequate idee . — Quando la r i -
cerca é circa le f o í i a n z e , come nella Fif ica, 
non poffiamo ferv i rc i del método di compoft-
ztone ; a csgionc che ¡e loro fpezie ed i n 
t ime e í íenze ci fono i gno t e . Ved i SOSTAN-
ZA , CORPO , & c . 

^ Quedo método non é flato da alcuno co
sí giufto ed accuratamente offervato , come 
dai M a t e m a t i c i , i princip] de' quali fono per
fettamente n o t i : Le fue leggi perb fi racco-
^l ieranno raeglio dalla loro prat ica. C o m e , 
i 0 . N o n recar cofa alcuna in mtzzo , che 
non fia efpreíTa con parole o terraini per
fettamente i n t e f i i per la qual cagione fcm-
pre definifcono le parole che adoprano . 20. 
Fabbricar fempre su chiar i edevident i pr in
c i p j , quali non poflano efíer centrad, t t i da 
alcuno che g r i n í e n d e j per lo che propon-
gono i n prima 1c loro m ai l ime o affiomi , 
che dimandano che fien accordate , come 
per fe ílefíe e v i d e n t i , e non bifognofe d i 
pro va . 3Q. Provare d i m o ñ r a t i v a m e n t e tut
te le loro confeguenze/; per la qual ragio-
»e non fi fervono ner ¡oro a rgomen t i , fe non 
d i d tEn iz ion l gia poíle e fbb i i i t e ,, d ' aíFio-
rai gia conce íu , e di propofizioni gia pro-
vate ; che diventano principj: i n riguardo al
ie cofe che íüíIeg)Líoaa» 
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METODO , Methodus , fí ufa pííi partico-

larmente nelle Matematiche per diverfi pro-
ceffi od operazioni nello feiorre i proble-
m i . *— l o quefto fenfo diciamo 

MÉTODO deir efaujiioni . V e d i ESAU-
STIONI . 

MÉTODO delle flujjioni . V e d i FLUS-
SIONI . 

MÉTODO delle tangenti . Ved i T A N 
GENTE . 

MÉTODO Diffsrenziale, V e d i DIFFEREN-
ZIALE . 

MÉTODO Efponenziale . Vedi ESPONEN-
ZI ALE . 

MÉTODO Poriftico. Ved i PORISTICO. 
M E T O N I C O Ciclo , nella C r o n o l o g í a , 

i l ciclo lunare , o periodo di 19 a n n i ; cosí 
detto dal fuo inventore Metone , antico A t e -
niefe. Vedi C I C L O , e PERIODO. 

Quanto i l ciclo Metonico é comple to , le 
lunazicm , o i novi lun j , e picni lunj r i tor-
nano ncl mede í imo siorno del mefe i cosi 
che in quai fi voglia giorni che le nuove,< 
e le piene lune fuccedano in queft' anno , 
di qua a 19 anni caderanno precifamente 
ne l l ' ifieífo giorno del mefe , come Metone 
ed i padri p r i m i t i v i credeaero . Ved i L U 
NA ZIONE . 

Per quefia ragione, ncl tempo del Conc i 
l i o N i c e n o , quando la maniera di Qabilire i l 
tempo per oífervare la Pafqua fu Hab i l i t a , i 
numeri del c\c\o Metonico furono in f en t i nei 
Calendario in lettere d 'o ro j per cagione del 
loro grand'ufo •, e Panno del ciclo per queii* 
anno fu chiamato i l numero d? oro di quel i ' 
a n n o . Vedi ORO ( D ' O R O Numero}. 

M E T O N I M I A * , M E T O N T M Í A , un 
tropo r e t t o n c o , che c o a í u i e in una trasma-
taziooe , o cambismento di nomi , o fia ncl 
porre 1'effetto per la caufa , o '1 foggetto 
per i l predicato : e vice verfa . Ved i F l -
GUR A . 

* D a l Greco ft&ret , t rans , c oifoyt.», no-
m e í i . 

L a Metonimia é i l piu eflefo di í u í í i i 
t r o p i . C h i a r a a í i anche alie volte Transno-
minatio , e non differifee moho da b y palia-
ge . Ved i HYPALL A.GE . 

V i fono quattro fpezie á\ Mttonimie vn ufo 
pvincipaie ; La prima , quando met t iamo 1' 
invemore per \é cola inventata ; come Bac-
co per v inox Cerere per pane. La í c e o n d i 9 

Quasa-
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quaado mettefi i l contenente per la cofa con-
t enu ta , come un bicchiere , per lo v ino che 

é dentro . La terza , quando 1 effetto ti met-
te per la cagiooe ; come j l Capitano per i 
fuoi i o l d a t í , la Greca per h G r c c í , Aurore 
per le fue opere. Laqua r t a , a l lorché i l iegno 
mettefi per ía cofa fignificata i come la verte 
talare per ^ Sacerdovio , & c . 

j v iETOPE * , o METOPA , ne l l ' A rch i t e t -
t u r a , lo fpazio quadrato, o 1'interuallo fra 
i t r igl iñ» «el fregio D ó r i c o . >— Vedi T a v . 
Jrchit. fig.28. //V. R. V e d i anco T R I G L I F O c 
FREGIO. 

* L a parola, velV origínale Greco , fignifi-
ca la diflanza tra un apertura o buca , 
eá un altra ; i triglifi fupponendofi effere 
impojlature o ftipiti ch1 empiono P aperture : 
da ( ¿ Í T U i n t e r , ed om fo ramen. 

G i l sn t i ch i ufarono di adornare q u e ü e par
tí con lavor i d' intaglio , o con p i t ture , 
rapprefentanti le teí íe di buoi ? de' vafi , 
de' b a c i n i , ed alcri utenfil i de' facrifizj pa-
g a n i . 

Trovandof i qualche difficolta nel difporre 
i t r i g l i f i e le Metcpe m quella giuí ia fimme-
t r ia che l ' o rd inc D ó r i c o r icerca; a l c u n i A r -
ch i t e t t i met tono una regola di non mai fer-
v i r f i di queft 'ordine fe non n e ' t e m p l i . 

Semi M E TOPE é uno fpazio alquanto m i 
nore, che mezza Metope, nel cantone di un 
fregio D ó r i c o . 

M E T O P O S C O P I A * , M E T Q n O S K O -
O Í A , Tarte di fcoprire i l temperamento , 
Je inc l inaz ion i , ed i c o ñ u m i delle perfone 
guardando le loro factezze , e le linee ne' 
loro v o l t i , e fpt / ia lmente delle loro f ront i . 
V e d i DIVINAZIONE . 

* L a parola viene dal Greco ^ÍTÜS'KQV frons , 
e CXO'ÍTIU infpezione, da C A Í I Í T O ^ U I , con* 
fidero. 

La Metopofcopia non é altro che un ramo 
della F i í i o g n o m i a ; queft' u l t ima prendendo le 
fue congctture da tut te le parti del corpo : 
Ma ambedue fono precarie , e ince r t i í í ime , 
per non dir vane. Vedi FISONOMÍA. 

Ci ro Sponioni , i l quale ha fcr i t to della 
^topofcopia , o í íerva , che fi confiderano 
^ettc linee pr inc ipal i nella fronte ; ctafcuna 
tíe}'e quali ha i l fuo peculiare pianeta. La 
pncna é la linca di Saturno; la feconda di 
G l o v e , & c . 

M E T R I C A . , apprcíTo g l i an t ich i , era 
quella parte di poefia che s'adoperava ir.-

torno alie q u a n í i t a delle fíllabe , ai piedi , 
alie forte di m e t r o , o di v e r f o , Scc V e d i 
QÜANTITA*, MÚSICA, POESÍA , VERSO» 
PIEDE , & c . 

M E T R l C r Ver/i fono quel l i che c o n í í a n o 
di un numero determinato di Sillabe l u n -
ghe c b r e v i ; come qudle de* Pocti L a t i n i c 
G r e c i . V e d i QUANTITA'. 

Capeilo offerva , che i l genio della Lín* 
gua Ebraica é incompatibile colla poefia mé
trica . V e d i E B R E O , POESÍA, V E R S I F I C A -
2IONE, &C. 

M E T R O , METROÑ , nella poefia, dino
ta un fiíieraa di piedi di giufta lunghezza . 
V e d i P I E D E , V E R S O , e MISÜRA. 

Ari f t ide definifee i l metro, un fírtema d i 
piedi c o m p o ñ i di fíllabe d i f l í m i l i , d*unagiu-
fla efiefa. 

N e l qual fenfo, metro coincide con genus 
carminis) c differifee da r i t m o . V e d i V E R 
SO , e RITMO . 

M E T R O C O M I A * ; un termine nella fio-
r ia antica della Chiefa , che fígnifica un bor-
g o , o v i l l a g g i o , che avea degli a l t r i v i l lag* 
gi fot to la fuá g iunsd iz ione . 

* L a parola viene dal Greco (¿urüp , ma
dre , e xaixff, villaggio, 

Qucl lo ch'era una M e t r ó p o l i fra le C i t t a > 
era una Metrocomia fra le terre o " v i l l c . L e 
antiche Metrocomia aveano ciafeuna i l fuá 
chorepifcopo, o decano rurale , ed i v i cr* 
la fuá fede, o refidenza . V e d i METRÓPO
LI j e CHOREPISCOPO . 

M E T R O P O L I * , M H T P O r i O A l S , U 
Capitaie di un paefe, o di una p r o v i n c i a ; 
ovvero la C i t t a pnnc ipa le , e quafi la ma
dre di tut te 1' a l t r e . Ved i C I T T A ' . 

* L a parola vien dal Greco I¿HTÍI¡> ^ m a t e f | 
e V O X I Í , u rbs j come chi dicejje , Citt£tt 
Madre , o Matrice t 

METRÓPOLI Ss applica puré alie Chiefc 
Arch iep i í copa l i i e qualche volta alia C h i e -
fa principale o matrice di una C i t í k . V e 
di CHIESA , e METROPOLITANO Í 

M E T R O P O L I T A N O , í ' a p p l i c a i n d i f e 
rentemente a un Arcivefcovo , ed alia fuá 
Chiefa Cat tedrale . Ved i ARCIVESCOVO, C 
C A T T E D R A L E . 

L1 Impero Romano cíTendo ñ a t o dlvifo í a 
13. diocefi , e cento e Vent i provincie ; cia
feuna diocefi e ciafeuna provincia ebbe la 
fuá M e t r ó p o l i , o C i t t a Capitaie , dove i l 
Ptoconfole, od i l Vicar io dcll* Impero avea 

la 
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la fuá reí idenza . V e d i DIÓCESI , € PRO-
CONSOLE. 

A q u e ñ a divifione civile fu pofeia acco-
modata T Ecclcfiaftica, ed i l Vefcovo dclla 
C i t t a Capitale avea la direzione degli affa-
r i , e la preminenza fopra t u t t i i Vc fcov i 
della Provincia . La fuá refidenza nella M e 
t r ó p o l i , g!i diede 11 t i t o lo di Metropolitano. 

Q u e ü a crezione di Metropolitano vien rap-
portata al fine del TI Í . fecolo, e fu confer-
roata dal Conc i l io N i c e n o . — Per verica l ' 
Arcivefcovo U s h e r i o , e de Marca foflengono 
che fia una cofa giá ftabilita dagli Appo-
i\o\\', ma in darno : I m p e r o c c b é é preífo che 
certo , che i l governo Ecclefiaí l ico fu rego-
lato ful piede del c ivi le ; e che di qua i l 
neme c l ' autorita di Metropolitano fu data 
a' Vefcovl dellc C i t t a capitali dell ' I m p e r o , 
o delle Provincie , che lo componeano . — 
Q u e f t ' é si ve ro , che nella contefa tra i i Ve-
ícovo d ' A r l e s , ed i l Vefcovo di Vienna , cia-
feuno de 'qual i pretendea la digni ta di Meíro-
pclita dclla provincia di Vienna ; i l Conc i l io 
di T u r i n o def t inb , che chiunque di eíTi po-
teífe provare, eíTere la fuá C i t t a una M e t r o -
pol i c i v i l e , quei godeífe del t i to lo , e de' 
d i r i t t i di Metropolitano Ecc lef ia í l ico . 

QUantunque i l Governo Ecclefiafiico fof-
fe modellato ful p o l í t i c o ; puré nelie G a l l i e , 
ed in alcuni a l t r i paefi , le d i f i inz ion i di 
Metropolitano e di Primate non furono of-
fervate fe non sífai tardi . Eífendo che i l 
P r x f e £ \ u s Gailise rifiedeva a vicenda, or a 
T r e v o u x , or a V i e n n a , or in A r l e s , ed or 
i n L i o n e , ei comunico i l rango e la d ign i -
ta di Metropolitano e di Primate a ciafeu-
na vicendevolraente ; e puré n iuno de 'Ve -
fcovi Gallicani fi afTunfe ed arrogo i d i r i t 
t i , e né anche la precedenza di Metropo-
litani . V Epifcopato l i ragguagliava t u t t i ; 
e non avean riguardo fe non alia feniori-
t a . •— Quefia eguaglianza duró fin al V . 
S e c ó l o , quando la contefa tra i V e í c o v i di 
Vienna ed Arles inforfe. 

M . du Pin oíferva , che nelie Provincie 
dell ' Afr ica , eccettuate quelle delle qual i 
Cartagine era la Metrópoli , i i luogo dove i l 
Vefcovo piíi vecchio rifiedeva , divento la 
Metrópoli . La ragione di che fenza dubbio 
era quefta , che né i l Proconfole né i l Pra;-
f t i f tus , mai fíffavano la lor Refidenza, 

I I medefimo Autore oíferva , chene i rAf ia 
v 'crano delle Metrópoli meramente nomina-
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l i , cioé , le quali uon avean fufFraganeo $ 
né d i r i t to alcuno di Mctropolitani . I V e 
ícovi di N i c e a , di Calcedone , e di Beri-
to , avean la precedenza degli a l t r i Vcfco
v i , ed i l t i to lo di Mctropolitani, fenza al-
cun ' a l t r a prerogativa , o l t te l 'onore dell5 
appellazione ; eífendo e g ü n o üeífi foggetti 
ai loro Metropolitani. 

U n Metropolitano ha i l privilegio d' or-
dinare i fuoi íuffraganei , e le appellazioni 
dalle fentenze pronunziate da' fuífraganei , 
fan capo al Metropolitano. Ved i VESCOVO , 
e P R I M A T E . 

M - B Z Z A N Í Í •Latttúcti.n*, nella navigazio-
ne , é mezza la fomma di due latitudini 
date . Ved i LATITÜDINE . Vedi anco 
M EDf A . 

Albero di MEZZANA , di una nave , é 
un alhero) che fta d i r i t t o nella parte eftre-
ma della puppa. Ved i T a v . Fafcelli, o N a -
v i , f i g . i . n . i . 13.19. V e d i anco A L B E R O . 

Vela MEZZANA , é quella che appartiene 
a l l ' antena di mezzana , o mifena . Vedi 
V E L A . 

Quando ful mare s'adopra la fola parola 
mijfen, o mezzana, fempre s'intende lave-
la , e non t albero. 

Alcune navi grandi richiedono due mez-
zane; nel qual cafo , quello che é piü v i -
emo all 'albero di Maefira , chiamafi mí?/?;-
miffen , mezzana raaefira; quello p iu vicino 
alia puppa, mezzana bonaventura. 

M E Z Z O , i l di mezzo fra due efiremi . 
Ved i MÉDIUM , cd ESTREMO . Vedi pur 
Meclio. 

MEZZO , ne l l 'Ara ld ica , fignifica la meta 
d 'una cofa; come un mezzo-Leone, & c . 

Apprcífo Colombiere t roviamo Croix & de-
m i , come egli la ch iama , cioé una Croce , 
e mezzo; ed é un furto o bafione incrociato 
o traverfato nella parte fupet iore , come la 
croce del C a l v a r i o , e che non ha fe non un 
braccio neila parte infer iore . Ved i C R O C E . 

MEZZ' A r i a , o MEZZA Volta , nella Ca-
vallerizza , é uno de' fette mov imen t i art í-
fiziali di un cavailo; cioé un' acia in cuí 
le fue part í davanti fon piu á lza te che in 
térra a térra; ma i l movirnento delle gam-
be del cauallo é p i ü p r e í l o e veloce inqueft ' 
u l t i m a , che neüa mezza-volta. 

MEZZO Baflione , é una fpezie di fortifica-
z i o n c , che ha fojo una faeda , ed un fía"' 
co . Ved i BASTÍONE . 

MEZZO-
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Mz7.iOrCamime ; un pezM á ' a r í i g l i ena , 

che ha d' ordinario fei pollici di bocea , che 
peía 5400 l ibbre. Vedi CANNONE . 

Porta o i l íuo t iro ü ítende di punto m 
bianco 150 paffi J la fuá carica di polvere 
14 l ibbre . . , ^ .. 

V i fono parimenti due groílezze di mezzo" 
Cannonc fopra di queíta ^ come , V ordinario 
mezzo-Cannone, che é 6 pollici ^ di bocea, 
12 piedi lungo, e pefa 5600 libbre ; la fuá 
carica di polvere 17 libbre , 8 oncie , porta 
una palla di 6 po l l i c i , di pefo di 32 l ibbre ; 
i l fuo tiro e 162 paff i . 

Mezzo-Cannone della maggior grojfezza, é 
6 pollici -f di bocea , 12 piedi lungo , 6000 l ib . 
di pefo ; la fuá carica é 18 libbre di polvere , e 
tira 180 paffi . 

MEZZA-Coluórina, é un pezzo d' artiglie-
r i a , che ha d' ordinario pollici 4 I - di bocea , 
10 piedi di lunghezza; i l fuo canco é y l ire 
4 oncie di polvere ; porta una palla di 10 
l ib . 11 onc ie , ed i l fuo t i ro 175 paffi . 

' MEZZA-Coluórina della minor mole, é 4-j 
pollici di bocea, 10 piedi lunga , e peía 2000 
libbre ; porta una palla di 4 pollici di d iáme
tro , la fuá carica é 6 libbre 4 oncie di polve
r e , ed i l fuo livello tira 174 paff i . 

IS/ÍEZZA-Colubrina della mole piu grande , 
e 4 pollici | - di bocea, 10 piedi lunga ; la fuá 
carica di polvere é 8 libbre ed 8 oncie; la 
palla 64-5- pollici di d i á m e t r o , pefa 12 l ib . 
11 oncie; ed i l fuo t i ro di punto i n blanco 
178 paffi . Vedi COLUBRINA . 

MEZZA-GOLA , nella Fortificazione, é 
mezza la gola, o 1 ' ingre í íbnel baflione ; non 
prefo direttamente da angolo ad angolo, do-
ve i l baílione íí unifee alia C o r t i n a ; ma dall' 
angolo del flanco al centro del baflione , 
od angolo che le due cortine farebbono, fe 
foffero cosí protratte per unirí i nel b a í l i o n e . 
Vedi GOLA . 

MEZZA-LUNA , nella Fortificazione, un' 
opera eñeriore , come E F G H K ( T a v . 
Fon. fig.3.) che coníta di due facce, e due 
piccoli fianchi; fpeíTo fabbricata davanti all ' 
angolo^ di un baflione , ed alie volte anco 
¿avanti alia cortina , benché i n oggi mol -

in difufo . La gola termina i n una figura 
di mezza luna , donde queft' opera ha avuta 
la denominazione. Ved i OPERA E S T E -
RIORE . 

MEZZA-LUNA , nell ' A ñ r o n o m i a . Vedi 
B R E S C E N T E . 

Tomo V. 
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MEZZ A-Tinta , nella Scoltura , una maniera 

particolare di feolpire o intagliare figure fui 
rame . Vedi SCOLPIRE . 

La mezza-tinta dicefi eííere ftata inventa-
ta dal Principe Ruperto; e M . E v e l y n , nella 
fuá Storia della Chalcographia , ci da una 
tefta efeguita da quefto Principe su quefto 
gufto. 

E U ' é alquanto diverfa dalla ordinaria ma
niera d ' intagliare. Per efeguirla , fi raípa , fi 
punzecchia , e taglia la fuperficie di una tavo-
la o lamina per tutto con un coltello , od. 
altro atto inftrumento; prima per un ver fo , 
pofeia a traverfo , & c . finché la faccia della 
lamina fia cosí intieramente folcheggiata con 
fírette l inee, o folchetti ; di maniera che fe 
allor íi prendeííe da quefta lamina un' improh-
t ao f t ampa , riuícirebbe una macchia , od uno 
fporco uniforme. 

Fatto cib , i l difegno fi marca o delinea 
fulla faccia del metallo medefimo : appreífo 
procedeíl con raftrelli , b run i to r i , & c . affine 
di fcancellarne o levar via i denti o folchi 
per tutto , dove han da eflere i lumi ; e ció 
piíi o me n o , fecondo che i. lumi deon eííere 
piu f o r t i , o piíi fmorti ; lafeiando nere quel-
le parti che han da rapprefentare 1' ombre , 
o gl i sfondi del difegno. 

M I A S M A , M I A S M A , s'ufa per fígni-
ficare quelle particelle o quegli atomi , che 
fuppongonfi provenire da1 corpi ñempera t i , 
putrefatti , o velenoíi ; ed affettare i corpi 
umani i n diflanza. Vedi CONTAGIONE . 

M I C C I A , o MÉCCIA , una fpezie di cor
da leggiermente at torta , e preparata per r i -
tener del fuoco , per gli ufi dell' artiglieria , 
delle m i n e , de' fuochi artifiziali , & c . 

E fatta di floppa di canapé , filata fulla 
ruota , come la corda , ma aífai lafca, ed é 
comporta di tre cordicelle, che poi fi copro-
no di nuovo con floppa ; di maniera che le 
cordicelle , o 1' attorcigliature non appaiono : 
i n fine ella fi fa bollire nelle fecce di v i n i 
vecchi ; donde ell' ha i l fuo colore . i — Que-
ñ a , dacché una volta 1' é appiccato i l fuoco 
nelF eftremita , fi abbrucia via via gradual
mente e regolarmente, fenza mai ípegnerf i , 
finché i l tutto non é confumato. 

Poiché i razzi , o le fusée fono flate i n -
trodotte i n luogo de' mofehetti a meccia, la 
confumazione o i l difpendio della mtecia é 
divenuto meno confiderabile , che per 1® 
paffato. . 

y y S. M I -
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S. M I C H E L E , la feíla di S. Mkhele V A r -

cangelo, detta i n Ingleíe M I C H A E L M A S ; 
che celebrabafi a' 29 di Settembre. Vedi Q u AR-
T E R - D A Y , e T E R M I N E . 

A l a di S. M I C H E L E . Vedi l 'Ar t icoIo A L A . 
M I C H E L E T T I , certi foldati a piedi abi-

tant i ne' Pirenei ; armati di piílolle fotto i 
loro pendagli \ di una carabina ed una da
ga . — I Micheletti fono gente pericolofa a' 
viaggiatori , che non g f incontrano fe non 
con danno. 

M I C R O C O S M O * {¿tKpoKocruQs , un termi
ne G r e c o , che letteralmente í ignif ica , pec ío
lo mondo j e che principalmente s' intende dell' 
nomo, i l quale é cosí chiamato per eccellen-
z a , come quegli ch' é un epitome di quanto 
v' é di ñupendo nel mondo grande , o nel 
macrocosmo . Ved i MACROCOSMO . 

M I C R O G R A F I A * , una deícrizione del-
le part i e proporzioni degli oggetti che fono 
si piccioli che efaminarli o vederli non íi 
pub , fe non coll ' ajuto di un microfeopio. V e 
di MICROSCOPIO. 

* L a parola e compefla d 't ¡¿¡xpoí, parvus, 
e ypcf.on , defcr 'tzione. 

M I C R O M E T R O * , una macchina aí l ro-
nomica , che col mezzo di una finiffima v i 
te 5 ferve per mifurare eftremamente piccole d i -
ñ a n z e nel cielo ; come i diametri apparenti de' 
p iane t i , & c . i n un grado fommo d1 aecuratez-
za . Ved i DISTANZA . 

* L a parola viene dal Greco pimpos, parvus} 
e yuirpov , menfura ; attefo che unapicciola 
lunghezza, e. gr. un pollice , quivi e divtfo 
in un gran numero di parti , efempigrazia 
in alcuni, 2800. ed in altri , piü . 

V i é qualche controverfia intorno all ' inven-
zíone del Micrometro. L i Sigg. Auzout e P i -
card hanno i l crédito d' eflerne g l ' i n v e n t o r i , 
almen nel grido comune; eííendo i prirai che 
lo pubblicarono nell 'anno 1666. M a i l Sig. 
Townley , nelle Transaztoni Filofofiche l 'afcri-
ve ad un de 'no í l r i Conterranei , al Sig. Ga-
fcoyne . E i riferifee, che da alcune carte d i -
fperfe, e lettere, d i quefto Signore, ha com-
prefo, che avanti le noftre guerre c i v i l i egli 
avea inventato un Micrometro di eguale ef-
fetío a quel lo , che fu poi fatto dal Sig. A u z o u t , 
e fe n1 era fervito per alcuni anni , non fol 
nel prendere i diametri de'pianeti , e le d i -
ftanze fopra la térra , ma nel determinare al-
tre cofe di fottile importanza nel cielo 5 come 
la d i í lanza deUa luna , & c . 
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Monf . de la H i r e , i n un difeorfo fopra i* 

era delle invenzioni del Micrometro , dell1 o r i -
uolo a péndulo , e del telefeopio , letto da-
vanti ali ' Accad. Reale delie Scienze , nel 
1717. fa inventore del Micromet.ro i l Signor 
Huyghens. E g l i o í í e rva , che coteíto Autore 
nelle fue OJJcrvazioni fopra P anello di Satur
no , & c . pubblicate nel 1659. da un método 
di trovare i diametri de' pianeti col mezzo 
di un telefeopio; cioé ponendo un oggetto, 
ch' ei chiama virgula , di una groííezza che 
inchiuda la dií lanza da mi fu ra r í l , ponendolo, 
dico , nel foco del vetro obbiettivo conveñb :-
I n quefto cafo, d i o ' e g l i , vedrafTi diftintiíTi-
mamente i l piti piccolo oggetto , i n quel 
luogo del vetro . Per cotal mezzo (aggiugne) 
ei mifurb i diametri de'pianeti , quai ce i i 
porge. 

Oíferva M . de la H i r e , che quefto M i 
crometro , é cosí poco differente dal pubblí-
cato dal Marchefe di Malvafia nelle fue Efe-
mcridi , tre anni dopo , che debbono eflere 
ftimaíi la ftefía cofa j ed i l Micrometro del 
Marchefe differifee ancora meno da quello , 
pubblicato quat t r 'anni dopo i l fuo da A u 
zout e Picard. Quindi conchiude M . de la 
H i r e , che al Sig. Huygens deve i l mondo 
Letterario F invenzione del Micrometro: fen-
za punto far cafo della pre tení ione che v i ha 
i l noftro Inglefe M . Gafcoyne, che di m o l t i 
anni va innanzi a t u t t i . 

Cojb-uzione ed ufo del MICROMETRO . — 
W o l f i o deferive un Micrometro di una ftrut-
tura facihíí lma e fempliciíTima, inventato da 
K i r c h i o , cos i : 

N e l foco di un telefeopio accomodate un 
anello di bronzo o di ferro A B ( T a v . A -

Jlron.fig.11.) con v i t i femmine diametra í -
mente oppofte Tuna a l l ' a l t r a . I n quefte i n 
ferné delle v i t i mafchie C E ed F B , di ta l 
lunghezza, che fi poí íano girare nel tubo , 
cosi che íi tocchino 1' una 1' a l t ra . E con 
quefto iftrumento piccoliftlmi fpazj ne' cieli 
íi poffono aecuratamente mifurare. 

Imperocché quando un qualche oggetto , 
veduto per mezzo a un tubo , appare con
tiguo alie v i t i ; fe quefte íi gireranno finché 
tocchino appuntino due oppofti punti , la 
cui diftanza íi ha da mifurare , fara eviden
te di quante fpire o fila íi dilunghino o feo-
ftino 1' un dal!' al tro . Per determinare quan-
t i _ fecondi corrifpondano a ciafcun filo , o 
fpira 5 apphcando i l tubo verfo de' cieli , 
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gírate le v i t i , finché tocchino due punti la 
cui diftanza é gia aecuratamente n o t a e d 
oífervate i l numero di fila co rn íponden t i a 
quefto intervallo . C o s í , per la regola del tre , 
fi pub fare una tavola dei fecondi corrífpon-
denti alie diverfe fila o fpire ; col mezzo 
¿e}la quale, íenza rnaggior briga , le d iñan -
ze di quai fi voglian punti ponno eííere de
termínate . , ^ • . 

La ílrutíura del Mícrometro che e pr inci 
palmente in ufo ogg id i , e la maniera d' ac-
comodarlo ad un telefcopio, e d1 applicarlo , é 
come tegue: 

A B C ^ {Tav.J l f iron. fig, 12. ) é un te-
jaio rettangolare di ottone ; i l lato A B 
fendo lungo i n circa 3 pollici , ed i n lato 
B C ficcome puré 1' oppóftó A ̂  , i n circa 
6 p o l l i c i ; e ciafeuno de' 3 latí incirca 8 de-
cimi di un pollice , profondo . I due la t i 
oppofti d i queíto teiaio fono avvitati nella 
lamina circolare, che íi mentovera qui ap-
preffo . 

L a vite P , che ha puntualmente quaran-
ta fila i n un pollice , girandoíi attorno , 
move la lamina G D E F lungo due fcanala-
ture fatte vicíno alie fommita dei due la t i 
oppoíH del telaio 5 e la vite Q. avendo 1' 
iíieíTo numero di fila i n un pollice che P , 
move la lamina R N M Y lungo due fcana-
lature fatte vicino al fondo del detto te
laio , ma con fol la meta della velocita d i 
quell ' altra . Quefte v i t i Ti girano ambedue i n 
un tratto , e cosí le lamine fono moffe ognor 
per i l raedefímo verfo , col mezzo di un ma-
níco che gira la vite perpetua S , le cui fila 
o fp re cafcano o caccianfi fra i denti de' 
pignoni fulle v i t i P e Q . . E nótate , che 
due mezze rivoluzioni della vite perpetua 
S , portano la vite P efattamente attorno una 
vo l t a . 

L a ^i te P gira la mano a attaccatavi, fo-
pra c in to divif iohi eguali , fatte attorno del 
lembo di una lamina circolare, a cui i fo-
pramentovati due lati oppofti del telaio fon 
avvitati ad angoli rett i . I denti del pigno-
ne su la vite P , i l numero de' quali é 5 , 
í iceyono i denti di una ruota fulla parte 

dietro della lamina circolare , i l numero 
^ quali é 25 . I n o l t r e , full'aflfe di queífa 
íuota , é un pjgnone di due , che riceve i 
denti ¿i un'altra ruota , moventefi attorno 
31 centro della lamina circolare , ful di fuori 
á i eíTa j avente 50 d e n t i . Q_ueft' ul t ima ruó -
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ta muove la man piu picciola ¿> una volta 
intorno alia fopramentovata lamina circola
r e , nella T ~ parte del tempo che la mano 
fi move a t to rno . I m p e r o c c h é , eífendo i l nu
mero de' denti nel pignone della vite P , 5 » 
ed i l numero /de' denti della ruota moíTa da 
queílo pignone, 20 ; la vite P íi gira quat-
tro v o l t e , nel tempo che la ruota fi gira una 
v o l t a . I n oltre , poiché v i é un pignone di 
due, che,riceve i denti di una ruota , i l cui 
numero é 50 ; di qui é che quefta ruota con 
50 denti j fi moverá una volta intorno nel 
tempo che la ruota di 20 denti gira 25 v o l 
te ; ed i n confeguenza la vite P , o la mano 
a , dee muoverfi cento volte intorno , neU'iñef-
fo tempo che la ruota di cinquanta denti o 
la mano ¿>, ha girato una v o l t a . 

D i qua fegue , che fe la lamina circola
re W , che é attaccata ad angoli retti a l l ' 
altra lamina circolare , fia divifa i n 200 
part í eguali , l ' índice , a cui i l manico é 
attaccato, fi moverá c ínque di cotefte par
tí neir iñeí íb tempo i n cui la mano a move 
una delle cento divif ioni attorno del lembo 
dell' altra lamina circolare. Cos í per mezzo 
di un índice x , e della lamina W , ogni 
quinta parte di ciafeuna di quefte divi f io
n i attorno dell' altra lamina , fi pub cono-
fcere. 

P i ü ; eífendo che ciafeuna delle v i t i P , ^ e 
Q , hanno appunt íno quaranta fila , o fpire 
i n un pollice ; e percib la lamina fuperiore 
G D E F , fi moverá un pollice , mentre la 
mano¿J ;gira quaranta vo l t e ; la400o.111 a parte 
di un pol l ice , mentre la mano percorre una 
delle divif ioni attorno del lembo e la 20000.ma 
di un pol l ice , mentre 1'índice x fi move una 
parte delle 200 attorno del lembo della la
mina circolare W : E la lamina di fotto 
R N M Y fi moverá mezzo pollice , cioé la 
20oo.ma parte di un pol l ice , e la ioooom3. 
parte d' un pol l ice, per V ifteífo verfo, ne'det-
t i tempi r i fpe t t i v i . 

Quindi , fe la lamina di fotto , che ha 
un grande foro rotondo , fia affiíía ad un 
telefcopio , cosí che i l telaio o la macchi-
netta fia m o v i b i l e , infieme con tutto 1' íftru-
mento , eccetto che la lamina inferiore , e 
T o r i o di r i t to e lifcio H I , della lamina 
fifsa A B I H ; ficcome anco i ' o r b d i r i t 
to e lifcio D E della lamina mobile G D E F , 
poífono vederír1, per mezzo al foro rotondo 
nella lamina di í o t t o , nel foco del vetro ob» 

Y y 2 
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bie t t ivo ; allor 9 qimndo i l manico del Micro-
metro girafi , Tor io H I della lamina ftretta 
A B I H , fiflato al telaio , e D E della lami
na mobile , appariranno per mezzo al telefco-
pío egualmente approff imar í i , o recedere i'un 
dall' altro . 

Per mezzo di quefti o r l i , o m a r g i n i , noi 
potremo mifurare i diametri apparenti del 
S o l é , della Luna , & c . nella íeguente ma
niera . 

Supponiamo che nell ' offervare la Luna 
per i l telefcopio vo i abbiate girato i l manico 
fin che i due or l i D £ ed H I fieno aper t i , 
COSÍ che_ appuntino tocchino o abbraccino 
i margini della Luna ; e che per compire 
queft' apertura fia flato d'uopo di 21 r ivolgi -
ment i della mano a . Di te prima . Come la 
lunghezza fócale del vetro obbiettivo , cui 
íupponete dieci piedi , é al raggio , cosí é 
un pollice alia tangente d' un angolo futtefa 
da un pollice nel foco del vetro obbiettivo ; 
che íroveraffi ventiotto minu t i trenta fecon-
di • I n o l t r e , perché v i fono appuntino qua-
ranta fila o fpire delle v i t i i n un pollice ; 
dite } Se quaranta r ivolgimenti della mano 
a , danno un angolo di 28' 30", qual an
golo daranno 21 r ivoluzioni ? La rifpofta fara , 
quindici minu t i otto fecondi . E tale era i l 
d iámet ro apparente della luna ; e cosí poífono 
prenderfi i diametri apparenti d 'ogni altro 
oggetto . 

Deefi qui offervare, che le divif ioni fulla 
cima della lamina G D E F , fono divif ioni 
diagonal! de' r ivolgimenti delle v i t i , con d i 
v i f ion i diagonali di pollici rincontro ad ef-
fe . C o s i , effendo che la detta lamina fcor-
re a dilungo , queñe diagonali fono tagliate 
da divif ioni fatte ful l ' orlo della lamina ftret-
ta K L , affifsa ai lati oppoñi del telaio per 
mezzo di due v i t i . Queíle divif ioni diago
nali fervono per un regiftro da contare le r i -
Yplüziorji delle v i t i , e moftrare quante ve 
ne fono i n un pollice , o nelle parti di un 
pol l ice . 

M . Derham dice, che i l fuo Micrometro, 
non é , come all ' ordinario , da poríi i n un 
tubo , íe non per mifurare g l i fpettri del So
l é fur una carta , ( di qual íi voglia raggio ) 
o per mifurare qualche parte di e f f i . Con 
ta l .mezzo ei pub fác i lmen te , ed accuratamcn-
t e , con 1'ajuto di un filo foí t i le , . prendere 
la de clinazione di una macchia folare i n qua-
iunque tempo del g i o r n o , e col fuo o r iuob 

M I C 
da mezzi fecondi, mifurare la diftanza della 
macchia dal lembo o r i é n t a l e , od occidentale 
del Solé * 

6 MI0CROSCOPIO,MIKP05KOr iEION, 
un iftrumento dioptrico , per mezzo del 
quale oggetti m inu t i f l im i fono rapprefentati 
di una ímifurata grandczza , e veduti diílin-
t i í í i m a m e n t e ; conforme alie leggi della r i -
frazione . 

I Microfcopj propriamente fi diftinguono 
i n íemplici , o fingólari , e compofti , o 
doppj. 

1 MICROSCOPJ Smgolari fono quelli che 
conftano di una íbla lente , o di una fola sfe-
ru l a . 

I MICROSCOPJ Compofti conftano di ,d¡ -
verfe lenti debitamente combínate . Vedi 
L E N T E . 

Secondo che s' é 1' Optica perfezionata , 
fono ftate efcogitate dell' altre varietadi, nel
le maniere e fatte de' Microfcopj: Quindi ab-
biamo Microfcopj rifiettenti, Microfcopj d' ac~ 
qua , & c . Vedi R I F L E T T E N T E , & c . 

Quando, e da chi fieno prima flati inven-
tati i Microfcopj , non é di certezza noto . 
Huyghens dice , che un certo Drebbel , O l -
landefe, ebbe i l primo Microfcopio nell'anno 
1621 ; e che ne fu creduto i l primo inven-
tore: quantunque i l P. Fontana Napolitano 
n ' afcriva l1 invenzione a fe fteffo, ma ne 
prende la data dall' ifteífo anno. Effendo che 
un Telefcopio inverfo é un Microfccpio ; la 
fcoperta fácilmente di la ha potuto nafcere . 
Ved i TELESCOPIO . 

Fondamcnto o Teoriade MICROSCOPJ fem-
pl ic i . — Se un oggetto A B ( T a v . Optica 
fis.. 21. ) é pofto nel foco di una picciola 
lente conveffa, o di un femplice Microfcopio 
D E , e 1' occhio fia applicato attacco all1 
altra banda del Microfcopio , _ /' oggetto fara 
veduto diftinto , in una fituazime cretta , ed 
ingrándito nella ragione della diftanza del foco 
alia diftanza in cui gli oggetti fon da^cllo-
carfi per ejfere veduti diftintarnente coW occhio 
nudo . y 

Imperocché l ' oggetto A B effendo . collo-
cato nel foco della lente conveífa D E , i 
raggi ch' efeono dai diveríi punti d' effo , do-
po la rifrazione , faranno paralieli g l i uni agli 
a l t r i . Vedi L E N T E e RIFRAZIONE . Confe-
guentemente 1' occhio lo vedra con difiinzione , 
i n virtü di quel che íi é provato fotto la voeg 
TELESCOPIO,, 
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I n o l t r e , p o k h é uno tk ' raggi A F proce

dente dal punto A , dopo la nfrazione, di-
venta.parallelo al raggio incidente; e perb, 
lafciando da parte h groífe/za dél a lente , 
trovafi direttamente el incontro ad effo y e la 
flefla cofa mili ta, per tut t i g l i al tn raggi por
tad agli occhi: i raggi , A r , e b F , a qua-
l i i rmiancnti che vengono da A e B fono 
paralleli , entreranno nell ' occhio neíl' iileíla 
maniera come fe v entraííero fcnza paíTare 
uer la lente j e pero appariranno eretti j come 
fe la lente foiTe v í a . Vedi VISIONE. 

Finalmente é manifefto , che l'oggetto A B 
vederaífi fotto 1'ifteífo angolo, che fe fi ve-
deíTe coll ' occhio nudo : ma poiché apparifce 
íiiíiintiíTimo , laddove alP occhio nudo , nel-
la medefima diftanza, apparirebbe confufiffi-
m o ; é F ifteíía cofa che fe 1' oggetto paref-
fe dilungato alia di lian za F H , in cui é vé
dil to con eguale d i ü i n z i o n e , e fotto i l mede-
í imo angolo . Laonde i l d iámetro dell' og
getto A B , fara al diámetro apparente I K , 
come F C a F H , cioé come la di lianza 
del foco del la lente alia difíanza , i n cui 
un oggetto dee collocaríi per vederlo d i -
ñ i n t a m e n t e . Vedi MAGNITUDINE , e AN
GOLO . 

Huyghens prende per conceiTo che un og
getto veduto coll ' occhio nudo 5 é allor nella 
fuá eí l rema d i í l i nz ione , quando e veduto alia 
di (tanza di otto digit i o decimi di un piede, 
i l che s1 accorda a un diprefib colle oííerva-
z ioni degli a l t r i . 

Leggi de' MICROSCOPJ femplid . i 0 . I M ¡ -
crofcopj fcmplicí magnificano i l d iámetro dell' 
oggetto A B nella ragione della di lianza del 
foco F C a un intervaí lo di otto d i g i t i , v. g. Se 
i l femidiametro di una lente convelía da 
ambe le part í é un mezzo d í g i t o , A B : 
I K rzr ^ 8 ~ 1 : i 5 , cioé i l d iámetro dell' 
oggetto fara accrefeiuto i n una fedecupla pro-
porzione, o come fedecí a uno . 

2o. Poiché la diítanza F H é certa , e coílante, 
cioé otto d i g i t i ; di quanto la diilanza del foco 
F C é piu picciola , di tanto piu picciola fara 
la ragione ch' egli avera ad F H ; confeguen-
^emente i l d iámet ro dell' oggetto di tanto piu 
fara ingrandito. 

. 3o- Poiché nelle lenti plano-convelíe , la 
diilanza del foco é eguale al d iámet ro ; e 
nelle lenti conveíle da ambe le partí , al 
femidiametro ; i Microfcopj femplici ingraa-
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diranno i l d iámetro tanto p i í i , quanto fono 
fegmenti di piü piccole sfere. 

4°. Se i l d iámetro delle conveflita di una 
lente plano conveffa , e di una lente con-
veffa d' ambe le p a r t í , é i ' i íleffo, cioé = : 1 ; 
la diilanza del foco della prima fara 1 i del
la feconda \ . . Confeguentemente , i l femi
diametro dell'oggetto A B fara all'apparen
te nel primo cafo come 1 a 8 , nel fecondo 
come -7 a 8 , cioé come 1 a 1 ó . Una lente 
adunque, da ambe le partí conve l í a , magni
fica due volte altrettanto , che una plano-
conveffa. 

Dipendendo i l tutto^dalla giufta e ferma 
fituazíone degli oggetti i n riguardo alia len
te , íi fono íludiati ed inventati varj metodi 
a tal fine: Donde abbiamo varíe fpezie difíe-
renti di Microfcopj í í ngo la r i . L a píü femplice 
é la feguente. 

i 0 . A B , fig. 22. é un piccolo tubo , ad 
una delle di cui baíi B C , é accomodato un 
vetro piano , a cuí é applicato un oggetto ? 
e. gr. una zanzara , un' ala di un ínfetto , o 
í ímile : A l l ' altra bafe A D , a opportuna d i 
ilanza dall 'oggetto, s'applica una lente con
veffa dall' una e dall' altra parte , i l cui fe
midiametro é in circa la meta di un po l l i -
ce. I I vetro piano é voltato al S o l é , od al 
lume di una candela , e 1' oggetto vedeíl i n -

E fe i l tubo facciaí i , da poter t i -
poflbno adoprare lenti d i varíe 

grandito 
rar fuor í , f i 
sfere . 

I n oltre , una lente conveffa da ambe le 
p a r t í , é chiufa ín una capfuletta A C , fi-
gur. 22. n . 2. e per mezzo di una vite H attacca-
tavi di t r a v e r í o ; per lo piedetlallo C D paf-
fa una vite lunga , col mezzo della quale , 
e della madrevite I , uno Hilo o ago fi flato 
perpcndicolarmente alia fuá e í l r e m i t a , t íení i 
termo a qualfivoglia diilanza dalla lente .. í n 
E é un piccolo tubo , í o p r a ' l .quale , e ful 
punto G , fi han da difporre i varj oggett i : 
COSÍ v i poí íbno eíTer applicate lenti di varíe 
sfere . 

2°. M a i l Microfeopio che trovafi meglio 
corrifpondere al bifogno , é quale fegue : 
A B , fig. 23. é un tubo d'ottone roíondo , 
la cuí e í tenor fuperfizíe é formara ín una 
vite di una lunghezza un po' minore 5 che la 
diilanza del foco di un vetro conveífo da 
ambe le p a r t í , che qui adoprafi per i I lumina
re l ' ogge t to , e s' aggíulta alia fuá bafe A C , 

con • 
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con un cerehict ío o anel lo , con una vite i n 
eflb D E . 

F G é un altro tubo di o t tone , un po' piíi 
eapace che i l p r i m o , ed aperto per ciafcun 
ver fo , per applicare un oggetto al Microfco-
p i ó . A l i a fuá bafe fuperiore G H é attaccata 
una molla di fil d' acciaio, attorno i n una fpi -
ra le , I ; per cui un oggetto collocato tra due 
lamine rotonde , K ed L , nella maniera che 
qui appreííb additeraffi , recafi , mediante la 
v i t e B C alia lente Microfcopica ( od al veír-o 
che ingrandifce, di cui ve n1 ha diverfi ) e 
íienfi fermo nel fuo luogo . A l i a bafe H G , 
che ha una madrevite M , fono aggiuftate a l 
eoné celle N , con una vite mafchia O , nel-
le quali fono inchiufe lenti di varié sfere . 
I n P v i ha una madrevite , per mezzo della 
quale un manico d' avorio P Q_é attaccato al 
Microfcopio . 

Nel la lamina o p ia íke t ta d' avorio T fon 
de' buchi r o í o n d i , ove fon attaccati de'piccio-
l i cerchi di talco di Mofeo v i a , per attaccarvi 
degli ogge t t i , i n particolare piccioli e pelluci-
d i , come piccioli i n f e t t i ; o le a l i 5 le fquamc, 
& c . di piu g rand i . 

Quando íi vuol vedere degl' infett i v i v i , 
cgli'no íi coprono colla piaflretta di ottone Y , 
ché é mefía i n un picciolo letto d' ottone qua-
drato , e perforato co' buchi X : e la fteíía pia-
ftretta , o fola , o inchiufa nel letto o bafe, ef-
'fendo pofta tra le lamine rotonde K ed L , re-
caíi alia lente colmezzo della vite A B , fm a 
tanto che F oggetto fi vegga di íHntamente . 

Se íi han da vedere a l t r i oggetti pellucidi 
b i s iunghi , come borra , cut icula , & c . i n ve
ce della p iañre t ta fopramentovata , fi ado
pera 1'iftrumento indicato, per oífervare le ali 
delle mofehe , ía cui ftruttura é mani feña dali' 
infpezione. 

V i fono degli a l t r i iftrumenti nel l ' apparato 
del Microfcopio , come piccole morfe , & c . per 
ftrignere piccoli ogget t i , un tubo d i vetro per 
vedere la circolazione del fangue ne' pefci , & c . 
che non abbifognano di deferizione. 

C i ó che fi detto fin ora , s' ha ad inten-
dere áe* Micrefcopj lenticular! 5 pegli sferici , 
la lor dot í r ina fara in tefa , hadando a cib che 
legue. 

Se un oggetto A B , fig. 21. n0. 2. fiapoflo 
nel foco di una sferula di vetro F , e i ' occhio 
fia di dietr o ad effo, v. gr. nel foco G ; l 'og-
getto fi vedera d iü in to , i n una íkuaz ione 
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eretta, e ing rand i to , quanto al fuo d i á m e t r o , 
i n ragione di 7 del d i áme t ro E I ; alia diftanza 
a cui g l i oggetti fon da poríi per eífere veduti 
d i í l in tamente col l ' occhio nudo . 

La pr ima parte della propofizione é pro-
vata nel l ' ifteífa maniera , delle sfere , che 
delle l e n t i : Siccome dunque un buon occhio 
vede un oggetto diftintamente alia dií lanza di 
ot to d i g i t i , una sferetta di vetro ingrandira 
i l d iámet ro di un oggetto i n ragione di ~ del 
d iámet ro a 88 d i g i t i . Suppofto per tanto i l 
d iámetro della sferetta E l , ~ di un digito , 
C E fara ~ , ed F E r=: — ; e percib 
F C ~ ¿-5 + 'ho ~ i~~o • Confeguentemen-
te 3 i l vero d iámet ro d' un oggetto al fuo diáme
t ro apparente é nella ragione di | ^ a 8 ; cioe 
come 3 a 320, o 1 a 103 a un dipreflb. 

Ora una lente convefla da ambe le parti 
accrefee i l d iámet ro i n una ragione del fe-
midiametro agli fpaz; d i otto digi t i ; i l per
ché — avendo una ragione minore a 8 , che f ; 
fe una lente ed una sfera hanno i l medefimo 
d i á m e t r o , la prima ingrandira piü che la fe-
conda : E fi pub quaíi al i ' ifieífo modo prova
re , che una sfera di m i ñor d iámet ro ingran
difce piu che un 'a l t ra di un grande. 

Quanto ai metodi di gittare le picciole sfc-
rette di vetro per MICROSCOPJ ; ve ne fon 
var) . — Wolf ío deferive i l feguente : U n 
piccolo pezzo di finifíimo vetro , attenuto 
alia punta bagnata á' un ago d5 acciaio , í i 
dee applicare ali ' eftrema parte turchiniccia 
della fiamma d' una torcia ; o , i l che é me-
g l i o , alia fiamma dello fpirito di vino , per 
ovviare al fuo annerimento. I v i liquefattofi , 
e feorrendo i n una picciola goccia rotonda s 
deefi rimovere dalla fiamma ; onde fubito 
cefla d' effere fluido ; piegando allora _ una 
fo t t i l lamina d 'o t tone , e facendo dellepicco-
lilTime e lifce perforazioni, cosi che n o n r e í l i 
alcuna afprezza fulle fuperfizie; ed i n oltrc , 
eguagliandole per tutto , acciocché _ non v i fia 
alcun offufeamento : s'accomodapoi la sferetta 
tra le lamine di r incontro al i ' aperture, ed i l 
tutto íi pone i n un telaio , con oggetti ac-
conci per 1' o í í e rvaz ione . 

I I Dot to r Adams da un' altro mé todo , co
sí : Prendafi un pezzo di fino vetro di fine-
fíra , e riducafi con un diamante i n tante 
lunghezze , quante íi giudica che abbifogni-
n o , non eccedenti un ottavo di poli ice nel
la larghezza | quindi tenendo una di queíle 
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langkzxe tra i l dito Índice , cd i l pollice di 
ciafcuna mano íopra una fottiliffiraa fiam-
sna, finché i l vetro commci ad ammo.I i r f i} 
fi diñenda fm che fia cosí fino come un ca-
pe l lo , e fi rompa; pofcia apphcando ciafcu-
no deoli eflremi a una puriífima parte della 
fiamma s'avranno immantinenti due sfere, 
le qua l i ' po£e te {are a taIent0 P1" 0 meno 
srandi • Se í lanno a lungo fulla fiamma , 
I v r a n n ó delie macchie ; percib bifogna trar-
nele immediate dopo che fono divenute ro-
tonde . Quanto al gambo , rompaí íene via 
piíi dapreííb , che fi pub , alia ballet ta ; e 
rnettendo i l reflo del gambo tra le lamine ; 
facendo la perforazione puntualmente roton
da , tutte le protuberanze fi feppellifcono tra 
le lamine ; ed i l microfcopio opera a mara-
v i g l i a . 

I n tai guife fi poflfono fare delle sfere m o l -
to piti picciole che l e n t i ; cosí che i m i g l i o -
r i microfcopj , o c|uelli che piü ingrandifco-
no , fon fatti di eífe . Imperocché fuppofto 
i l d iámet ro d' una sferetta eífere — d' un dí
gito , la diftanza del fuo foco fara -f^ ; e per
cib i l fuo diámetro reale al fuo apparente , 
come YT - f* g-* ; c i o é , come f-^ a 8 , o co
me 3 a 512 ; o finalmente 5 come 1 a 170. 
L a fuá fuperfizie adunque fara accrefciuta 
¡nella proporzione di 1 a 28900 , e i l fuo vo-
lume i n ragione di 1 a 4913000. 

M . Leewenhoeck , e M . Mufchenbroeck 
fono mol to bene riufci t i ne' micr0fcopj sferi-
c i , e 1' apparato di quefi' u l t imo é lodatifíl-
rao : N o i perb ne tralafceremo la defcrizio-
ne , eífendo facile a chiunque confidera la 
ñ m t t u r a di quelli che conftano di l e n t i , i l con-
cepire come fi poffano lavorare quei di sfere. 

MICROSCOPIO C? acqua . — M . S. Gray , 
e dopo l u i , W o l f i o , ed a l t r i , han fatti de' 
microfcopj d? acqua , che conftano di sferule, 
o d i lent i d' acqua, i n vece di vetro , ac-
comodati alquanto alia maniera delle fopra-
mentovate \ ( ficcome puoíTi altresl ufare 
delle sfere d' acqua i n luogo di vetro i n qua-
lunque ¿¿microfcopj ordinarj . ) M a poiché 
la diftanza del foco di una lente o sfera d' 
acqua, é maggiore che i n una di vetro ( l e 
síere , delle quali fon fegmenti , eífendo le 
fteífe ) i microfcopj 3 acqua ingrandifcono 
^ n o , e fono perb men pregiati che quelli 
di vetro. H medefimo Signor Gray , pr imo 
oííervb che una piccola goccia , od hemisfe-
ni ía (mezza sferetta) d'acqua tenuta a i roc-
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chio a lume di candela ; o di luna , fenza 
altro apparato, magnifica 1'animaletto con-
tenutovi , molto piu a dismifura che qua-
lunque altro microfcopio. L a ragione fi é , 

• i raggi vegnenti dal l ' interior fuperfizie che 
del pr imo emisfero »] fono r i f l e t tu t i ' cos í , 
che cadono fotto i l medtfimo angolo fulla 
fuperfizie dell'emisfero di dietro , a cui 1* 
occhio é applicato , come fe venidero dal 
foco della sferetta ; donde fi propagano al l ' 
occhio neli ' ifleífa maniera ' , che fe g l i og-
getti foffero pofti fuori della sferula nel fuo 
foco . 

Le sfere di vetro cave , del d iámet ro d i 
circa mezzo d i g i t o , empiute di fpirito di v i 
no , f requentemeníe s' ufano per microfcopj t 
ma non ingrandifcono gran cofa. 

Teoría di MICKOSCOVJ doppj, o compofli, 
Supponete un vetro obbiettivo E D , F i g . 24. 
fegmento d' una piccioliffima sfera , e T o g -
getto A B pofio fuori del foco F . 

Supponete un vetro oculare G H , convef-
fo da ambe le p a r t í , o fegmento d 'una sfe
ra maggiore ( b e n c h é non troppo grande) 
che quelia di D E , e fia difpofto cosí di die
tro 1' oggetto, che fe C E : C L : : C L : C K , 
i l foco del vetro oculare fiain K . — F ina l 
mente fupponete L K : L M :: L M : L I . 

Se dunque O é i l luogo i n cui un oggetto 
é veduto diftinto a occhio nudo ; 1' occhio 
i n quefto caío eífendo porto i n I , vedra 1* 
oggetto A B diftintamente ha una fituazione 
inverfa , e ingrandito nella ragione di M K 

-a L K e d i L C a C O ; ficcome é provatodal
le leggi della Dioptrica . 

Leggi del MICROSCOPIO Doppio, i 0 . P i i í 
che un oggetto é ingrandito dal microfcopio, 
minore é i l fuo campo, cioé meno egli com
prende o inchiude i n una occhiata. 

2o. A l medefimo vetro oculare , fi pub 
fucceíí lvamente applicare de' vetri obbiett ivi 
di var íe sfere; cosí che , e g l i oggetti inte-
r i , ma meno ingrandit i , e le loro diverfe 
p a r t í , molto piu ingrandite, fi veggano per 
mezzo al l ' ifteífo microfcopio. N e l qual cafo, 
a cagione della differente diftanza dell' i m -
magine , i l tubo L K , i n cui fono accomo-
date le l e n t i , fi dovria fare fcorrente . Quan
to alia proporzione del vetro obbiettivo all* 
oculare, alcuni raccomandano la ragione fub-
dupla , ed alcuni la fubfefquifextile . De-
Chales vorrebbe , che i l femidiametro della 
conveftlta del vetro obbiettivo foífe i di ua 

d ig i -
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áigi to ; o al piu ; nell ' oculare un dígito 
intero ; od anche i - ^ . Cherubin fa i l femi-
diametro del vetro obbiettivo ^ , j , o di 
un dígi to ; i femidiametri delP oculare i ~ 
o d' un digito . 

Po iché egli é provato , che la diftanra dell' 
immagine L K dal vetro obbiettivo D E íara 
maggiore , fe un' altra lente , concava da arri
be le partí , fia pofta davanti al fuo foco ; 
ne fegue, che T oggetto fara ingrandí to tan
to p i í i , fe una tal lente fia quiví collocata 
tra i l vetro obbiettivo D E , ed íl vetro ocula
re G H . — U n tale micro/copio é molto 
commendato da Conradi , i l quale adoperava 
una lente obbiettiva , conveífa da ambe le 
parti , i l cui femidiametro era due d i g i t i , la 
fuá apertura eguale ad un grano di fenape ; 
una lente concava da ambe le parti 12, od 
al piíi 16 digit i ; ed un vetro oculare con-
veílb da árabe le p a r t i , di é d igi t i . 

4o. Poiché 1' immagine é projetta alia píii 
grande difianza , quanto piu da vicino recaí! 
al vetro obbiettivo un'altra lente d' un feg-
mento di una sfera maggiore ; fi pub compor 
un micro/copio di tre lenti , che ingrandira 
po r t en to í amen te , 

5° . Da quefie confideraxioní ne fegue * 
che 1' oggetto tanto píü fara ingrandí to , quan
to píü piccola é la sfera di cui i l vetro ocu
lare é i l fegmento ; ma i l campo della v i f io-
ne fara vieppiü grande , quanto piü grande é 
la sfera di cui eífo vetro oculare é un íeg-
mento : Se dunque due vetrí ocular i , l> uno , 
fegmento d' una maggiore sfera , 1' altro d' 
una m i n o r e , fien cosí combinati , che 1'og
getto apparendo aflai vicino per meizo ad 
efii , cioé non piu diftante che i l foco del 
p r i m o , fia tuttavolta d i ñ i n t o ; 1'oggetto nell ' 
ifteííb tempo fara oltre modo ingrandí to , ed 
i l campo di vifione molto piü grande , che 
fe folo una lente fi adoprafíe : E V oggetto 
fara ancora piü i n g r a n d í t o , ed i l campo dí-
latato , fe e 1' oggetto ed i l vetro oculare faran 
doppj . M a effendo che un oggetto appare 
fofco, quando é veduto per tanti v e t r í , par
te de' raggí ríflettendofi nel paffare per cía-
ícheduno ; i l molt íplícar delle lenti non é con-
venevol part í to : Ed i mígliori fra i micro-
fcopj compofii, fono quellí che confiano di un 
vetro obbiet t ivo, e di due ocular i . 

Quanto a un microfcopio di tre l e n t i , De-
Chales loda un vetro obbiettivo di -7 o di ^j-
t i i un dígito 5 ed i l primo oculare ei lo fa 2 , 
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0 27 digi t i ; la difianza tra P obbiettivo e 
1'oculare circa ventí linee . —- Conradi ave-
va un microfcopio eccellentc, i l cui vetro ob
biettivo era mezzo dígito , e i due oculari 
( ch' erano collocati aífai da preflb ) quattm 
d i g i t i : M a ognor meglio ríuíciva , quando 
i n luogo del vetro obbiettivo , ei fi fervíva 
di due v e t r í , conveííi da ambe le partí , la 
loro sfera intorno a un dígito e mezzo, o al 
píü due, e le loro conveffita toccandoíl cia-
fcuna dentro lo fpazio di raezza l inea . — i 
Euftachius de D i v i n i s , in luogo di un vetro 
obbiettivo conveíío da ambe le p a r t i , ado
perava due lenti plano conveífe , le cui con-
veífita fi toccavano . Gríndel ío facea lo ftef-
ío i fe non che le conveífitadi non affaíto 
toccavanfi . Z a h n í o fece un microfcopio b íno-
culare, i n cui fi adopravano ambedue gl i 00 
c h i . 

Struttura o Meccanismo d1 un MICROSCO
PIO doppio . L ' induflria , N e la defieríta del 
noftro Con te r r áneo M . Marshal l mer í ta qui 
d' eflere commemorata : íl píü cómodo mi
cro/copio doppio é flato da luí lavorato . I n 
quefio, i vetr í oculari fono poftí nel tubo in 
A e B fig. 25. ed i l vetro obbiettivo i n C . 
La colonnetta fi gira per mezzo d'una bal-
la E , mobíle nell ' alveolo F ; e cosí íl micro
fcopio s' adatta a qualunque fituazione . La 
medefima colonna é divífa ín tante parti 
1 , 2 , 5̂ , 4 , 5 & c . quante lenti di differenti 
sfere s' han da ufare nell ' oflervar diverfi og-
g e t t i ; di maniera che la díftanza dell' ogget
to dal vetro obbiettivo fi pub trovare íenza 
mol ta bríga . M a pero, che rade volte con 
baftevole efattezza e' fi determina ín quanto 
a c í o , fi dee recare i l tubo píü da vicino all ' 
oggetto a di fcrezíone, mediante la vite G H . 

G l i oggetti o fi pongono nel círcolo I , o 
s1 aggíuftano ad opportuni ínftrumenti , che 
han le loro punte , o fiili , pafiantí per i l 
piccíolo tubo L M . 

Finalmente , per i l luminare 1' oggetto , una 
lente convefla da ambe le parti N O , diípo-
neíi ín cómoda fituazione . I I refto fi fcorge 
dalla figura . 

MICROSCOPIO di riflejfwnc, é quello che 
ingrandífce per ríflefíione', come i íopramen-
tovat i lo fan per rifrazíone , Vedi RIFLES-
SIONE . 

La flruttura di un tal microfcopio fi pub 
Vic ino al foco d' uno fpec-

A B , fig. 25. n0. 2. pónete 
im 

concepire cosí 
chío concavo , 
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u „ oggetto minu to C , accíocché la fuá i m -
magine fi formi p ih grande in D . A Jofpec-
chio aggiungete una lente convefifa da ambe 
le par t í E F , cosi che i ' immagtne D f i a n e l 

ÍUO foCO. . v i ) - . . f 
L ' o c c h i o vedr i qu i l immagine i nve r f a , 

m a d i ñ i n t a , edingrandita ; confeguentemen-
te i 'oe^etto fara piu grande che íe fo í l eve -
duto per la lente fola . V e d i SPECCHíO. 

L ' inventorc di q u e ñ o microfcopioé ú gran-
de Cav, Ifacco N e u t o n ; non é da t e m e r f i , 
fe non che gü ogget t i compaiano un po' 
fo feh i . . . . 

Ogni teicfcopio íi converte in un rmerofeo-
p¡0f con rimovere i l ve t roobbie t t ivo aduna 
irugg'ore d i ñ a n z a da i l ' ocuUre . E po iché la 
d i í h n z a delT iramagine é \?aria, fecondo la 
d i ñ a n z a dell1 oggetto dal foco i e tanto piu 
egü é í n g r a n d i t o , quanto la fuad i í l anza dal 
vetro oggct t ivo é raaggiore; i ! medefimo te-
lefcopio fi pub fucceíTivaraente c o n v e r t i r é i n 
microfeop/ che magnif ichino g l i ogget t i ia 
difFereníi g r a d i . V e d i TELESCOPIO. 

M I D O L L A , o MIDOLLO , una foftanza 
raolle oleaginofa, contenuta nelle cavi tadi 
d e i l ' o f f a . V e d i O s s o . 

T u t t e i ' o (Ta del co rpo , che hanno qual-
che confiderabil groffezza , hanno o una gran
de cav i t a , o fono fpugnofi , e pieni d i ccl-
lette ; i n ambedue le fpezie, v ' é una folian-
xa oleaginofa, chiamata mi dolí a , contenuta 
i n proprie vefeichette o membrane , chemet-
tono T una neiTaltra, . 

N e l l e offa piu grand! , que í to fo t t i l o l i o , 
m e r c é i l blando calore del corpo , s' efala 
per l i pori dellc fue piccole vefeiche, ed en
tra i n alcuni paíTaggi anguf t i , che menano 
acerti f o t t i l i canali fcavatt nella foí lanza dell ' 
offo, fecondo la fuá lunghezza; e da que í l i , a i t r i 
paíTaggi i n c r o c i c h i a t i , o trasverfali ( non d i -
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r c t í a r a e n t e oppofti ai p r i m i , pe rché non i « -
debolifeano 1'oíío d i foverchio i n un fito) 
portano ¡a midolla p iü oltre ancora i n cana
l i p iu longi tudinal i poíli piíi dappreffo alia 
fuperfizie d e l l ' o í í o : T u t t o quefto ar t i f iz ia 
della natura fi é , acc iocché la midolla amor-
bidifea le 6bre de l l ' o l í a , e le renda mena 
capaci d i romperfi . 

G i i an t ich i s' immaginarono che la midol
la ferviífe d i nutr i raento per 1'offa: ma 1c 
u l t i m e offervazioni hanno t rova t i de' vafi 
fanguigni n c l l ' offa ; di modo che appar , 
che TolTa fono nut r i te nella fteffa maniera 
che T a l í r e parti del corpo . I n oltre t r o -
v iamo m o l í e ofía , che crefeono, c pur n o n 
v ' é midolla i n efíe ; t e ñ i m o n i o ne fono 1c 
coma d e ' c e r v i , le forbici d e ' g r a n c h i , & c . 
V e d i MEDULLA-

M I G L I O , nella Geograf ía , una lunga 
mifura , con cui g r i n g l e f i , g l ' I t a l i a n i , ed 
alcune altre N a z i o n i , ufano di efprimcre 
la d i ü a n z a t r a i l u o g h i . Ved i MISURA , D i -
STAKZA, & c . Ved i anco MERIDIONALE, 

N e i qual fenfo miglio coincide con quella 
che i Francefi ed altre N a z i o n i chiamano/g-
ga . V e d i LEGA . 

I I miglio é di eflenfione differente i n d i -
verf i paefi . I I G e o g r á f i c o , o d ' I t a l i a 
contiene mi l le paííi gcometrici , mille paf-
Jus ) donde é d i r iva to i l termine ái miglio 9 
o milliare. V e d i MILLIARE , PASSO, GEO
GRÁFICO , & c . 

I I miglio Inglefe confta d i o t t o furlongs, 
ciafcun furlong di quaranta polef ^ e ciafeu-
na pole di fedici piedi ^-. Ved i POLE . 

Caf imi ro ha fatta una riduzione curiofa 
delle miglia, o leghe dei diverfi Paefi del l ' 
E u r o p a , i n piedi R o m a n i , che fono eguali 
ai piedi R h i n l a n d i c i , o Renolandici , gene
ralmente ufati per i l N o r d . V e d i PIEDE . 

Piedi 

Tome V, 

I I miglio d ' I t a l i a *•* 
d ' I n g h i l t e r r a —^ 
di Scozia 
di Mofcovia — 
della L i tuan ia —-
della Polonia —4 
della G e r m a n i a , i l picciolo 

I I raezzano 
11 p iu grande 

di Francia •-M 
di Spagna —' 
di Borgogna —! 

5000 
5454 
6000 

30000 
375° 

18500 
20000 
22500 
25000 
1575° 
21270 
18000 

V 
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I I migHo di Fiandra 4 - 4™-
d 'Ol landa — — 
di P e r í i a , c h i a r a s í o anche Pa ra í anga 
d ' E g i t t o — — 

Piedi . 
20000 
24OOO 
1875O 
25OOO 

M I G R A Z I O N E , o TRASMIGRAZIONE , 
i l paíTaggio , o i l trapcrtamento d' una cofa 
da uno flato o luogo in un altro , particoiar-
mcnte di C o l o n i e , di popólo , d i uccelli , & c . 
i n altre regioni . V e d i TRASMIGRAZIONE . 

La migrazione del le anime degli uomini i n 
a l t n a n i m a ü dopo la m o r t c , é la gran dot-
t r ina de' P i t t a g o r i c i , chiamata la metempfy-
ehofi. Ved i METEMPSYCHOSI . 

1̂% migrazione d uccelli, come delle rond i -
n i , delic c o t o r n i c i , delle cigogne , delle g r í i , 
d e ' t o r d i , delle beccaccie , degli ufignuoli , 
cd a l t r i uccelli di pajjaggio , é un art icolo 
curiofíffimo nella Storia Naturale , e fom-
m i n i i i r a un efe rapio notabile del poffentc i n -
fíinto impreí fo dal Creatore . M . Derhamof-
ferva i n cío due cofe degne di offervazione j 
la prima , che cotefti animal i non addottr i-
n a t i , e non penfanti cojiofeano i l t e m p o o p -
por tuno per i l loro paíTaggio , e della venu-
t a , e dcITandata ; come puré , che alcuni 
vengano mentre a l t r i vanno . — N o n v ' h a 
d u b b i o , che la temperatura dtH'aria per rap-
por to al calore ed al freddo, e la loro natu
rale propenfione adallevare i lor p u l c i n i , fo
no i grandi incen t iv i per quefíi an imal i di 
cambiare la loro a b i í a z i o n e . M a pe rché ai-
Ja fine han dovuto egiino fare un tal cambia-
m e n t o , e perché non trevafi in t u t t o i l glo
bo terraequeo un luogo c e n o , che dia loro 
cibo conveniente j e abitazione c ó m o d a per 
t u t t o 1' anno intero ? 

L a feconda , che eglino fappiano quale ñra-
da tcncre nel loro cor fo , e dove addirizzare 
la l o r o g i t a . Qual é V i n f i in to , che move un 
augel femplicetto ad avventurarfi in travali-
care vaf t i f f imi t r a t t i di t é r ra e di mare? Se 
alcun d i ce , che per i l loro alto poggiar nel l ' 

/aria , pofíbno vedere i M a r i da un l ido a l l ' 
a l t r o ; dimando , ch i ha loro infegnato che i l 
tale o tal a í t ro paefe é piü adatto per i l lo
ro b i í bgno che un altro ? Che la G. Breta-
gna per c íe rap io fara per loro piü opportu-
na e c ó m o d a che 1'Egitto? che 1c I l o l e C ^ -
narie, che la Spagna, o che a l i rá delle re

gioni frammezzo , per cui fenza d u b b í o al
cuni fono nel lor volare paíTati ? Teolog'Ff. 
fie. L i b . V I L Cap. I I I . 

L u d . de Beaufort offerva , che g l i uccelli 
nella loro migrazione raantengono un ordinc 
marav ig l i o fo , e una forprendente pol í t ica : 
Volano in t u r m e , e dir izzano i l loro viag-
gio per ignote e ñ e r m i n a t e regioni fenza 
la b u í í b l a . Cosmcl. D i v i n . Aggiungaf í , che 
g l i uccelli d i paíTaggio fono t u t t i d ' una pe-
c u l i a r e - í l r u t t u r a , neile parti del loro corpo , 
che i i rende acconci per ta i lunghi vo l i , e 
v i a g g i . Ved i PASSAGGIO. 

1 N a t u r a l i í H non fon d 'accordo, in terno 
a ' l aogh i n e ' q u a í i fi r i t i raoo gli uccelü di paf-
faggio, a l lorché p a r t o n d a n o i . M . W i l l u g h -
by crede che le rondini vol ino in Eg i t to , e 
n e l l ' E t i o p i a . Ornith. l ib . 2. c. 3. 

Olao M a g n o crede, che le rondin i fi na-
feondano in certe c a v i l a , o fotto 1'acqua \ 
ed E í m u l l e r o mette la cofa fuori d 'ogni dub
bío , dicendo : Memini , me plures quam me-
dimnus caperet hirundinei arfte coacervtttas in-
tra pifc 'wa; cannas , fub glacie prorfus ad fen-
fum exánimes , pul/antes tamen, reperiijfe. C i b 
conferma una í íor ia fimigliante r i fer i ta dal 
medefimo Olao Magno i n q u e ñ i t e rmin i : In 
feptentrionalibus aquis fapius cafu Pifcatores 
extrahunt Hirundines , in modum conglomerat¡e 
wajfíe, qutz oread os ^ & a l a a d a l a m i & pe' 
de ad pedem , pofl principium autumni fefe in-
ira cannas defeenfura colligarunt. •— Majfa aw 
tem illa per imperitos edolefeentes —-— extra' 
B a , atque in teftuaria portata , caloris accejfu 
hirundines refoluta volare quidem inciptunt, fed 
exiguo tempore durant. — D i q u e ü a r i t i ra ta 
delic rondini fotto l'aequa in i n v e r n ó fiam flati 
confermati dalla rclazione del D o t t o r Colas, 
oí ta i cofe curiofiffimo offervatore , alia Real 
Societh . Parlando cgli della maniera onde fi 
fa la pefea ne' Paeíi del Nord , c ioé con ifca-
var de 'buch i nel ghiaccio fotto i l q u a i e f i t i 
ran le reti , d ice , ch 'eg l i aveva veduto trat 
fuori in quefla guifa dal lago d i Samrodt fe-
dic i rondincl lc , e in circa trenta dal gran 

V i -
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V i v a i o del Re i n Roftneilen \ che a Schle-
bntcn , v ic ino ad una cafa del C o n t é di 
Dohna , vide duc rondini u fa r deii acqua 
che appcna poteano fiare m piedi , tanta 
clleno erano dcboli e bagoate , avcndo le 
a l i pendenti a t é r r a . Aggiugne d^ avcre of-
fervato fpeíTc vo i re , che le rond in i eran de-
bol i i pr imi giorni che coraparivano. 

M I L E S , un termine L a t i n o , che nella 
fuá genérale fígnifícazione, vuol dinotare ua 
foldato. Vedi SOLDATO, e MILIZIA. 

Nelle noíire leggi c confuctudini I n g l e f i , 
miles peeuliarmente s' appropria a un Ca-
valiere, de t ío anco Eqiics. Ved i CAVALIE-
RE , cá EQUES . 

M Í L I A R I , MILIARES g lándula , n e l l ' A -
na tomia , un numero grande di picciole g'an-
dule interfperfe per la foflanza delia cute o 
della pelle. Vedi GLÁNDULA, e CUTE. 

Le glandule miliari fono gl i orgaai per l i 
quali la materia del fudore, e delia infenfi-
biíe t rafpirazione, feparafi dai fangue . V e d i 
TRASPIRAZIONE , e SUDORE. 

Elleno fono infrat te í fute colle papillae p i -
ramida l i della pel le ; e fono, ciafeuna, ac-
eompagnate da un ramo di un 'ar ter ia , d* 
una vena , e di un ñ e r v o ; come pur da ua 
propr io du t to eferetor io , per cui la materia 
fluida feparata dal fangue nella foftanza del
ia g l á n d u l a , viene efercta , e fuor t rasmeífa 
ai p o r i , od alie perforazioni della c u t í c u l a . 
V e d i PORO, e CUTÍCULA. 

Febbre MILI ARE, é una febbre ma l igna , 
i n cui la pelle vedefi fparfa per tu r to d i 
piccole raacchie po rpor ine , come grani d i 
mi gil o. 

Ella é anco chiamata fe&ris purpurea, dal 
colore dclle macchie . V e d i PORPORA , e 
FEBBRE. 

MILI ARE Erpete * V e d i HERPES. 
M I L I T A N T E , un termine , intefo del 

corpo de' Cr i f t i an i , mentre fon eglino q u i 
fulla t é r r a . — D i v i d o n o i Teo log i la Chie-
fa ín Mil itante, paziente, e t r ion fan te : L a 
Militante é fulla t é r r a ; la paziente nel pur
gatorio ; e la T r ion fan t e nel Cie lo . V e d i 
CHIESA . 

MILITARE JErar ium. V e d i T a r t i c o l o i E -
RA.RIUM . 

MILITARIS Toga. V e d i l ' a r t i c o l o T o G A » 
MILITARIS V i a . V e d i l ' a r t i c o l o V I A . 
MILITARE, CÍO che appartiene a m i l i z i a , 

P foldatefea , C o s í , 
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MILITARE architettura, dinota 1'arte del

la Fort if icazione. V e d i ARCHITETTUR A , e 
FORTIFICAZIONE . 

MILITARE ¿irte , Tarte o la feienza di fa-
re la guer ra , o di fofleaerla con vantaggio . 
Ved i GUERRA . 

MILITARE Colonna appreflfo i R o m a n i , 
era una colonna su cui era deferitta in i n -
taglio una l iña delie truppe di un eferci to , 
0 de' foidati impiegat i i n una E í p c d i z i o n e . 
V e d i COLONNA . 

MILITARE E/ÍCMÍ/OW, i l daré una C i t t k , 
od un paefe in preda, ed al bot t ino de ' fo i 
dati , per aver ricufato di pagare i l dinaro 
d i contribuzione impor ta . Ved i ESECUZIONE . 

MILITARI fono 1 'evo luz ion i , o 
le var ié maniere di fchicrare, e d 'cfercitarc 
1 f o i d a t i . Ved i EVOLUZIONE. 

MILITARE Febbre , una fpezie d i febbre 
maligna frequente nelle á r m a t e , a cagtone 
dell ' infalubre al imento & c . d e ' f o i d a t i . V e 
di FEBBRE. 

MILITARE Govemo é i l fupremo coman
d o , e i l difporre arbitrariamente d i tu t t a la 
potenza militare d' una Nazione per mare e 
per t é r r a . V e d i GOVERNO . 

MILITARE Lcgge. V e d i LEGGEdeir armi , 
c MARZIALE. 

MILITARE Macchina. V e d i MACCHIMA. 
MILITARE Ordine. V e d i ORDINE , e CA-

VALIERATO . 
MILITARE Pyrotechnia . V e d i 1' art icolo 

PYROTECHNIA. 
MILITARE Teftamento appreffo i Roma

n i , era quel che noi c h i a m í a m o una vo-
lonta nuncupativa ; od un teftamento fat to 
fol con parole di bocea alia prefenza d i due 
t e f t imon j . Ved i TESTAMENTO. 

Queft' era un pr ivi legio peculiare de ' fo i 
d a t i , e d 'effi fojamente, quando erano^nel 
campo; i m p e r o c c h é in a l t r i tempi cranofog-
ge t t i alie l egg í ord inar ie . 

MILITARI vie, o [Irade, vi<£ vnilitares, fo
no le grandi fírade R o m a n e , che fece farc 
Agr ippa per tu t to T impero nel tempo d ' A a -
g u f i o , acc iocché le truppe poteflfero piíi có 
modamente marciare , e per lo trafporto d«* 
ca r r i agg i . V e d i STRADA. 

N . Bergier ha feritta la ftoria dell* origi« 
n e , del p r o g r e í f o , e delia ftupenda lunghezza 
d i queftc firade militarí , che erano laftrica , 
t e , e b a t t u í e dalle porte di R o m a , fin al l" 
cÜrcme par t í dc l l ' I m p e r o . Ved i VIÍE. 
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M I L I T E S Candidati . V e d i T a r t í c e lo 

CANDIDATI . 
M I L I T I A * , Mi l i z ia , un termine collet-

t i v o , e intendefi del corpo de' foídati , o 
«lelle perfone che fan profeflione dr arrai . 
V e d i SOLDATO . 

* L a parola viene dal latino M i l e s , f d -
dato; e miles da m i l l e , che anticamen-
ie era feritto m i le : Tm perece he nel far 
leve di foldati a Roma ^ ejfendo che ogni 
tribu Jomminijlrava m i l l e , o mihuomi-
W» chiunque era di coteflo numero y chía-
mavnjl miles . Vedi TRIBU1'. 

MILIZÍA, nel. fuo proprro e piu r i f l re t to 
fénfo , s'adopera per dinotare g!i abitanti j 
o come noi l i chiaraiamo the trained bands % 
«ruppe agguerrite di una c i t t a , o d ' u n pae-
f e j che ü armano 5 al p r ima cenno, pee l o 
ro propria difefa. 

N e l qual fenfo , militia é termine coo-
t r a p p o í t o , & ferze regolari, t ¡labilite , 

JLa militia coñant.e d ' I ngh i l t e r r a c o m p u t í -
S\ i n oggi , che fia di 200000 tra cavall i e 
^ n t i ; raa fi pub accrefccre a piacere del R e , 

Per la direzione e comando di quefte w/-
/¿z/V,, i j Re coQitul de* Lord's lieutnants d i 
ciafcufia P rov inc i a , con potere e facolta d i 
« r r a a r e j oj-dinare, e formare i n c o m p a g n i c , 
i r u p p e , regiment i & c . di condurre ( i " oc-
eafibn di r ibe l l ione , e d ' i nvaf ione) c d* i m -
piegare la gente cosí armata nelle lo r r i fpe t -
t ive Provincie , ed in a l t r i l u o g h i , dove Ü 
Re comanda;: di daré eommi í f ion i ai coio-
n e l l i , e ad ai t r i u f i z i a l i ; d ' i n c a r í c a r c la pro-
v i ñ a di cavall i , d i uomin i a cavalio , d5 
a r m i , & c . a quaiunque perfona, proporzio-
aatamente alie fue facolta , & c . V e d i LORD 
lieutenanty 8íc. e LUOGOTENENTE . 

M I L I T U M C a n * . Vedi l 'art icolo CURIA. 
MILITUM expenfis levandis . V e d i F ar t i -

colo EXPENSTS . 
M I L L E N A R T I u n a fetta fra i Cr i f t i a -

n l , principalmente nelia Chiefa p r i m i t i v a ; 
la qual tenea, che Gesíi C r i ñ o ha da veni-
re di n u o v o , e regnare fopra la t é r r a per lo 
fpazio d i mi l l e anni ; durante i l qual teoa-
p o , i f t d t l i han da godere ogni forra di be-
rii e c o n t e n í ! temporal i ; e fpirato que í ío 
termine , fucceder^. i l g iorno del giudizio . 
Ved i MILLENIUM-. 

* I M i l l e n a r i i fono coá detti da m i l l e , 
un migliaio: I Greci l i chiamam chi l ia-

da x ^ ^ t m i i i e .. 
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Queft' op ín ione de' Millenarii é antíchiffi-

ma , e fi pub rintracciare e trovare quafi fi
no al tempo degli A p p o f t o l i . Ebbe la fuá o r i 
gine da un paffo d e ! ! ' A p o c a l i í T i , troppo let-
teralmente i n t e f o , dove fi fa menzione del 
regno di Cr i f to fulla t é r r a , & c . 

L^opinione di S. Papia, dice M . Launoy , 
in torno ai nuovo regno di G . C . fopra la tér
ra , dopo ía rifurrezione r fu tenuta per qua
fi tre fecoli + avanti che foífe tacciata co
me e r rónea ; lo che appar dalla Storia Ec-
clefiaílica . Fu ammeffa, e feguitata da piís 
grand' u o m i n i , tra i Padri p r i m i t i v i ; come 
I r eneo , G i u l l i n o M a r t i r e , Te r tu l i i ano , & c . 
D ion i f io d' Alcífandria , e San Gi ro lamo i l 
oppofero con m o l í a forza a quefto i m m s g i -
aario regno di mille anni. 

M I L L E N I U M * , un termine che Ictte-
ralraente fignifica mille anni; d ino tan te , fo1-
pra tu t to , i l rempo d e ü a íeconda comparfa 
del Salvator noÜro , e del fuo regno fulla 
t é r r a . Ved i MILLENARII . 

* L a parola e Latina da Tm\\z , fá 'annus: . 
M . W h i l l o n , i n diverf i de ' fuoi f e r i t t i , fi 

é ftudiato di foftenere la nozione di quefto 
millenio. Secondo i l fuo computo , cgl i do?* 
veva cominciare verfo Tanno 1720. 

M I L L E P I E D I , MILLEPEDES , una f o m 
di piccolr infett i , con una mol t i tud ins di pie-
d i , per lo pin di colore ofeuro , e che quati1-
do fi toccano , fi rotolano o avvolgono in 
una baila ; d^ufo confiderabile nella Medic ina , 

í miílepiedi % fono, cosí not i e famüiar r al 
vo ígo , che par che ognuno fia i n poífeíTo de' 
loro ufi med i c ina i i ; ed i n mol t i cafi fi fuo i 
p igüar l i fenza a lcun 'a l t ra d i rez ione . T r o v a -
fi per genéra le efperimcnto , che fono diu-
r e t i c i , ed abfterfi v i ; lo che fa che non fo-
lo vengan preferi t t i fpefTiíIlmo n e ' m a l i d e ' r e -
n i , ma anco nelle o í l ruz íon i delle vifeere , e 
particolarmente nel g ia l lo re , o fia i t e r i z i a . 

Abbondano di un fale ni trofo , che par d i -
r ivato in effi da) v i t t o t t r r c ñ r e , onde foílen-
tanfi . EgÜ é a'quanto volat i l izzato m c r c é 
la fuadigtf t ione e cfrcolazione nel i ' infe t ro 
eflendo che un tal fale fempre é p i ü o m e -
no , a mifura delle facolta d i g e í l i v e d e i r a n i -
ma!e, nel cui fa-ngue egli en t ra ; non perí»-
t a n t o , che non fia faifugginofo e pungente 
ful palato . C i b fa eflendere le lor qualita-
d i deferfive p i ^ oltrc ch-e nelle maggior i 
g l a n d ü l e , e l i rende a t t i a nettare anche I 
giti , angufl-i e giccoli paffaggi , e m«nten@£; 
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l i ben i n e m dalle v i fcof i th , eda quelle co
is che darebbon difagio alie loro m o l l e ; per 
loche fon buoni nclle paralifie , nell cpiieffie 
ed i n t u t t i i mali dei ncrvM 

Pofto che quefti fali dei millepedes , apra-
no e moncüno le vifcofitadr , e mercé della 
loro minutezza e delle loro afprezze fi fac-
ciano ñrada per mezzo a quaiunqne o í i ru-
zione o intafamento, e ' fon buoni nelle flru-
me cd in tu t t i i t u m o r i , e piaghe invec-
chiate. Mediante un lungo ufo di effi fi é ' v é -
nuto a capo di cure notabi l i rn tut te queí le 
occ2fjoni . I millepeder s 'amminiftrano aíTai 
megíiQ in foftanza, o ammaccati e fchiaccia-
t i nel v ino bianco, prendendoí i i ! l iquore^ 
íenza tafciarlo deporre. V i fono diverfe pre-
parazioni chiraiche di millepedes, come fpi-
r i t o , fal v o l a t ü e , ol io e v ino A\ millepiedi. 

M I L L I A R E , o MILLIARIUM , apprcífo i 
R o m á n i , dinotava un miglio, confiante di 
m i ü e paffi , i donde i i uomc . Ve
di MIGLIO , e LEGA . 

N e i l ' Imper io Romano , i milBaria , in t u t 
te le ñ rade grandi o m a e í l r e , erano fegnaí i 
o additati con pie t re , o colonne , crette a 
tai uopo, che cominciavano da una colonna 
la qual era nel cuore della C i t t a , chiamata 
mili are ameum. Ved i STRADA . —• T a i co
lonne erano quinci d e n o m í n a t e mii l iari . V e 
di COLONNA. 

M í L L I O N E , n c i r A r i t m e t i c a , i¡ numero 
d i dieci voltc cento mi l a , o mi l l e volte m i l -
l e . Ved i NÜMERAZIONE . 

Le rendite de' Principi fono di prefente com
p ú t a t e in millioni . V t á i RENDITA , ed Aritmé
tica POLÍTICA . 

Un millione d'oro , od un millime di danaro , 
s'intende tal volta di un millione di l i re 'r s qual-
che vo l í a di feudi . 

M I L L - R E E , o Mille ray, una moneta d'oro 
Portoghefe, che corre per un poco piu che i a 
doppia Spagnuola. V e d i C o N i o . 

11 Millares é cosí d e t t o , pe rché conrüa d i 
mi i l e ree , o rie . Ved i REE . — Chiamafi 
anco un S. S te fanó , dalla figura di quefto Mar -
tire impre í í av ! . 

V i é anco un M i l i ree della piccola cre
ce, che in real ta é fol mezzo i l p r i m o ; ed 3 
cui valore é quella che fopra tu t ío íi ufa ne' 
camput i . 

M I L O H Y O I D / E U S ' . V e d i MYEOHYO^ 

M 1 L O R D O ! , V e d i LORSV 
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M I L Z A , Lien y S H A H N , n e l l ' A n a t o 

m í a , una vifeera raollc, fpugnofa , di un co
lor fofeo , o p iu t to í ío l i n d o , ordinariamente 
raíTomigliante alia figura di una l i ngua , ben-
c h é ora t r iangolare, cd ora ro tondet ta . —< 
Vedi T a v . Anat, ( Sph^eh . ) fig. i . l i t . n. 

La milza fuol cíTers fo la , abbenché qual-
che volra fe ne fie no t róva t e due, ed anche 
tre . E i f é fituata ne! finiftro ipocondrio , 
tra le coí lole fpurie e ío ftomaco; ¿11'é al-
quanto conveíTa dsila banda verfo queiie , 
e concava vcrfoqíifcño . La fuá ordinaria iun-
ghezza é fei p o ' l i c i , la larghezza t r e , e la 
groffezza u n o . E U ' é conneffa a l l ' omento , 
e per mezzo di f i a t f t o , c de' vafi f angu ign i , 
alio ftomaco ed al rene finiftro, e qualche 
vol ta al diafragma. 

E' coperta di due tun iche ; l'efterna din ' -
vata da! peritoneo , e conneffa a l l ' interna 
folo mediante í vafi fanguigni . L ' interna 
confia di fibre curiofamente fra loro infrat-
teffute . Da queí ia probabilmente fon d i r i -
vate quelle celle o vefeichette innumerabi-
f i , che fio ¡ m a n o H volume principale della 
milza : a h b í n c h é Malp tgh i piuttofto voglia 
che provengano da! dut to venofo . Le celle 
comunicano T une col l ' altre , e í i l fca r icano 
nel tronco della vena fp'.emca . I I loro in ter
no , fseondo Ma lp igh i , é guernito d i v a r i é 
glandütleí te attaccatc afíleme ; f e i , fetteod o t 
ro delle quali formano una fpezie di picciole 
glandule c o n g l o m é r a t e , do ve parche te r m i n i 
ñ o le arferie e h vene. 

I fuoi vafi fanguigni fono 1' arteria fple-
nica , che fe foratt i tnifíra i i f a n g ü r ; e la ve
na fplenica , che indi lo r ipor ra , per la vena 
p o r t a , al fegato . Vedi SPLENÍCA . 

I fuoi ne rv i vengono dal plexus l í e n a r i s , 
v ic ino al fondo dello í lomaco . I vafi fono 
t u t t i , dacché e n t r a ñ o nelia m i l z a , r a v v o l d 
in una capfula o membrana comune , ed' 
abbondantemente d i f t r ibu i t i per la foftanza 
della milza. Ol t re quef t i , v i fon de' l i n f a t i -
ci in gran copia . Le anaftoraafr tra le ar-
íer ie e ¡e vene della mHza , fono pib appa-
renr i che in a!tra parte d e í c o r p o . E que í l a 
vifeera oífervafi eífere fornita di rmggior por-
•zione di fangue, chequalunque altra parte • 
Ved i ANASTOMASI. 

L ' ufo della milza é ftaro contefo i n t u t t i 
i t e m p i ; si pe rché dalla diffczionc a n a t ó m i 
ca non nc apparifee verun ufo i m m e d i a t o ; 
é pe rché trovafi , che g l i an i raa l í , , da' qua-

% 
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1¡ é í ta ta refecata y vivono benifTimo fenza 
d i d í a . T u t t i g l i cffetti, e. g r . che nc íc-
guono dal tagliarla ad un c a ñ e , fono, che 
Taniniale diventa pib falace del fol i to ; che 
cg l i orina piü frequentemente ; é piu affa-
niato del l 'ordinario, e per li primi giorni é 
turbato da vomi to e n a u í í a . Aggiugnefi , che 
é neceífario che quefta parte fia l eva ta , per 
faroc un buon cor r idore . 

Quind i alcuni íi fono imraaginati che la 
milza folo ferviffe per far equi l ibr io nel pe-
fo del corpoi a l t r i , che vi fi trovi per la 
í í m m c t r i a ; altri la credono un pefo fuper-
fluo, ed una áel ie ridondanze della na tu ra ; 
altri un ce f ío , od una fentina , per fcari-
carvi le feci del fangue ; a l t r i un fuoco , 
col cui calore é animata 1' azione dello ñ a -
maco . 

M o l t i degli antichi credettero ch 'e l la fof-
fe i l rccettacolo delT atrabile , o dell ' umore 
m e l a n c ó l i c o j per la qual ragione alcuni d'cíTi 
la chiamano V órgano del rifo « Ved i R i s o x 
IPOCQNDRIACO , &C. 

I I Sig. Cov /pe r , dalla grande quant i ta d i 
fangue , c dalle cofpicue inofcelazioni della 
milza , cava una naturaliffima congettura 
dcl l 'ufo d i cíía : almeno del peculiare mecca-
n i smo . E i crede , che la milza fss fo l tan to 
un ó r g a n o fubordinato , che ferve od a m m i -
ni í l ra alia circolazione \ e penfa , che per 
que í lo congre í fo del fangue a r t e r i o í b , e ve
n ó l o , fi comunichi un impeto a l l ' u l t i m o ; 
per c u i , i l fuo progreífo per le r a m i í k a z i o -
RÍ della porta alia cava r v i en prcrnoíTo % 
che a l t r i m t n t i farebbe cos í rat tenuto e i n -
ter rot to dalle doppie ramificazioni della porta, 
che mancherebbe di forza fufficiente per por-
tarfi ai cuorc . V e d i C i a c o L A z i O N E 

L ' a z i o n e o 1'effetto della mi l za , fecondo 
i l D o t í o r Boerhaave, é d i r icevtre ií m i o v a 
fangue artcnofo , prepararlo nelle fue glaa-
d u l e , e verfarlo nelle fue cclle ;. r e í l i t u i r c 
quel fangus che refla dopo quefta azionc , 
alie picciole vene , ed ind i alia vena fplenica, 
mefehiare F umor cosí p r e p á r a l o , col fugo, 
n é r v e o , e preparar l i , a t t cnua r l i ! e p i u i n t i m a 
mente u m r l i affieme in un u m o r e . 

M a l p i g h u e dopo, luí i l D o t t o r K c i l l , ed 
alcuni a l t r i , vogl iono che la milza fia una 
vifeera aíTiílentc al fegato, nella fecrezione,, 
& c . della b.le . Abbiamo o í i e r v a t o , che a 
cagione della proíl ims^a del fegato ede lcuo-
re j e del moto célere del fangue ne l l ' aorta % 
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un umore coflante di particelle che fi com-
binano cosí lentamente , come fan quelle del
la b i l e , non fi potca preparare fe non coa 
portare i l fangue attorno per lo ftomaco , pegl' 
in tef t in i e per Tomento & c . al fegato, affine 
di moftrare la fuá ve loci ta . 

Ora i l D o t t o r K e i l l congettura, che ledet-
te part i non foífero fufficienti per riceverc 
t u t t o i l fangue neceífar io da mandarfi al fe-
gato ; percib la natura ha formara la mi l za , 
nelle di cui cavitadi i l fangue eífendo ver-
fato da una piccola a r t e r i a , fi raove alme
no cosí lentamente come quello che paila, 
d ' a l t ra güi la al fegato; per lo qual mezzo 
le particelle che compongono la hile nel 
fangue che paila per i l ramo fplenico, mer-
cé di una cosí lunga e lenta circolazione, 
hanno pm modi e ca í i per u n i r f i , di quel 
che a l t r imen t i farehbono , fe foífero í ta te 
p ó r t a t e per l i rami della celiaca diret tamen-
te al fegato ; in confeguenza, fenza la mi l ' 
za y una tal quanti ta di bile che ora fecer-
nefi , c ioé che la natura richiede , non ÍI 
farebbe feparata dal fegato , V e d i BILE ; ve
d i aneo FEGATO. 

MILZA. fi prende anco per una mal-attia ft 
da' M e d i d piu comunemente detta i l morbo 
ipocondriaco. V e d i IPQCQNDRIACO , C VA-
PORI \ vedi anco SPLENETICO . 

M I M E S I S ; M I M H 2 I 2 , nella r e t t o r i c a , 
una figura, con cui s ' i m i t a n o le parole , i 
g e f i i , la favel la , le azioni & c . di u n ' a l t r a 
perfona. Ved i MIMO , e PANTOMIMO. -

M I M O *, MIMUS, un termine della C o m -
media a o t k a , che fígnifica u n ^ j ^ o ^ e , o at
iere c ó m i c o , i l q u a l e facea g e f t i , e pofturc 
convenienti al perfonaggio, o foggetto c h ' e i 
rapprefentava. V e d i ARCHIMIMUS . 

• L a parola viene dal Greco [ ¿ i [ ¿@' , imi~ 
tatore i formata da i¿t[¿ío[¿cu , imitare » 
G l i ¡iejfi Commedianti erano pur qualche 
volt a chiamatt p a n t o r a i m i , perche con' 
trafacevano ogni maniera di pofiture ^ e di 
gefli. ^¿/PANTOMIMO.. 

M I N A , ne l l ' arte della guerra , dinota un 
Gánale fot terraneo, od un paíTaggio fcavata 
fo t to la muraglia , od i l ramparo di una 
f o r t i ñ e a z i o n e , che fi difegna di far volare 
con polvere da fchioppo,. 

L ' ánd i to , o paíTaggio di una mina , fuol 
effere i n circa qua t t ro piedi i n quadro ^ 
a l l ' eftremita di effo v ' é la camera della mina j , 
che é una cavita d ' inc i rca 5 piedi i n larghez.-

za 



xa e l onghe i za , e fei d 'a l tezza; e q u i v i é 
preparara ia polvere. V e d i CAMERA . 

L a íalftccia della mina é lo flrafcino , 
per cui í empre fi lafeia una piccoia aper
tura . Ved i SALSICCIA. > 

V i fono varié ipczie úl mne ^ chcacqui-
fían varj n o m i ; come mine r c a l i , mine fer-
peggiant i , mine forcute , fecondo che í l o 
ro paflaggi o condott i fon d i r i t t i , obbii-
q u i , o t o r t u o f i , & c . i 

V i fono pur dclle mine í a t t e nel campo, 
che chiamanfi/o^are. Ved i FOGATA. 

Le mine fono o fcavate dentro i l corpa 
della t é r r a , come quelle che fi fan dagli af-
fediati per mandare i n aria i lavori dcgli 
a í f ed i a to r i , avant i che facciano unai ioggia-
mento fulla ftrada coperta: ovvero ia emi-
nenze , o terreni a l t i , come per fare una 
breccia n e ' r i p a r i , & c . o per far volare m u r i : 
o finalmente per fquarciare rocche e faf f i . 

Teoria delle MINE . — M . C h t v a l i c r , nc í -
le M c m . del l 'Accad.Reale delle Scienze, ha 
t ra t ta to queft' argomento delle mine con gran
de acuratezza . Egl i ha calcoiato ia forza 
della polvere da f t h i o p p o , lo sforzo ch 'e l la 
f a , e la refi í lenza che íncon t r a , i n levare 
i l te r reno. E i fa vtdere , che un psede cubico 
d ' a r i a inchiufa in due piedi cubici di polve
re , é capace d i foftenere un pefo d i preífo 
a 290000 i i b b r e . M a oíferva afí leme , che 
que í ta forza é di gran lunga maggiore , 
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che quellí? che per dn-r ienza t rov iamo ch ' 
e l l ' ha i t che i n b t c i , 140 hbbre di polve
re non ful!cv*íj.j p iü di 30000 Iibbre d i t é r 
ra . L a ca^ ióóe deKa qual di íFirenza c g l i l* 
aferive a d ive r í e c.iufe^ come, che la po l 
vere non prendo füuco t u t t ' i n una v o l t a , 
cos í che la iua forza é divifa ] che parte 
d e l l ' u r t o fi perde ncl canaie o paífaggio del
la mina i che la tenacit^ delle pa r t í tíella tér
ra r d i i b no a l i i feparazione ; che non baila 
che i a té r ra fia foí icnuía , ma che dtcf i por
taje a l l ' insb con una certa veloci ta ^ e che 
iJ j x l o dell 'atrnusfers é un o ñ a c o i o cenfide-
isafeiliffiaio , a cu i non fí ha riguardo n c l 
c&lcolo. V e d i POLVERE. 

D a un gran numero d i cfpcrienze c g l i 
appar , 10. Che T c ñ e t í o d i una mina é 
í e m p r e verfo la parte la p iü debole ; cos í 
che la difpofizione della camera d i una mi
na non c o n t n b u i í c c punto a determinare 
queft' e í fe i to o per un verfo o dall ' a l t ro , 
come e r r ó n e a m e n t e s 'avvifano i m i n a t o r i . 

2o. Che la quant i ta dc!!a polvere debb' 
eífere ptü grande o meno , a proporzionc 
del maggiore o minor pefo de' corpi da f o l -
l eva r f i , e della maggiore o mino r coefione; 
cd i l r i ful ta to d i tu t te i'cfperienze che fo
no Oate fatte per determinare ia differente 
quan t i t a d i polvere da adopcrarfi per corpi 
differenti , fi é aífegnare per ciafcun brac-
cio cub ico , 

D i t é r ra fciolta 
D i t é r r a ferma c folida e di for

te arena. 
D i argilia , o t é r r a cretofa graíTa 
D i fabbrica nuova , non ben for

te legara 
D i fabbrica vecchia ben legata 

3o. Che 1'apertura , o l ' i m b u t o di una 
mina c h ' é ñ a t a giocata, o fatta fcoppiare , 
fe é ftata a dovere caricata, é un c o n o , i l 
d i á m e t r o della cui bafe é doppio dell ' altcz-
z a , prefo dal centro della mina. 

4 ° . Che quando la mina é ftata troppo 
caricata , la fuá apertura , é a un dipreífo 
cilindrica , 1 'e í í remita fuperiore non eífen-

mol to piu larga che la camera nel fon-
dove era alloggiata la polvere. 

S° . C h e , okre T u r t o della polvere con-
t fo i corpi ch 'el la sbalza, par imenti acciac-
ca t u í t a la t é r ra che le conf ina , o i' accer-

} 
9 , o 10 

11 , o 12 

o 16 

Iibbre di polvere. 

15 , o 20 

25 , o 30 

c h í a , c d i f o t t o , e nc' l a t í , i l qual acciacca» 
m e n t ó s' cftende tanto piü o l t r c , quanto 1c 
materie fanno meno d i reí i l ienza . 

Per corrifpondere a tu t t i g l i effetti r i f u l -
t a n t i da quefte efperienze, e determinare i a 
quanti ta della polvere che fi richiede per i l 
canco di una mina <, e la piíi avvantaggiofa 
difpofizione per r iufci r ne l l ' i n t e n t o . Conce-
p ia rao , i 0 . U n a mina ^ tu t te le d i cui par
t í , ond'el la é c i rcondata , fono incapaci d i 
eífere c o m p r e í f e , e fanno un ' equabile ref i -
flenza , come quclla d i una bomba egual-
mentc groífa per t u t t o , fofpcfa nel i ' aria ; 

do-
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d o v c é d a o f l e r v a r e , c h e o l t r e la refiften-
x a d e l c o r p o , lo s forzo del la p o l v e r e dce 
p a r i m e n t i fuperare i l pefo d e l l ' a r i a a m b i e n 
t e ; ne l q u a l cafo i l c o r p o f a r a fatto i n p o l -
v c r e , o a l m e n o i n p i c c o l i í T i m i p e z z i . 

2o. C o n c c p i a m o u n a mina c i r c o n d a t a to-
• t a l m e n t e d a ' c o r p i c h e fono c g u a l m e n t e c o m -
p r e í f i b i l i , e c h e r e f r í l o n o p e r o g n i verfo c o n 
c g u a l f b r z a . I n q u e ñ o c a f o , i l p r i m o cffet-
to de l la p o l v e r e f a r a c o m p r i m e r e t u t t i c o 
te íl i c o r p i c g u a l m e n t e , ed e g l i n o n o n fa-
r a n n o f e p a r a t i , f i n c h é per l a v i o l e n z a d e l 
l a loro c o m p r c í T i o n c , n o n fono tut t i i n c a p a -
c i di refiftert p iu a l u n g o a l fuo s f o r z o ; 
c o s í c h e fe la p o l v e r e n o n é i n g r a n q u a n -
t i t k , t u t t o i l fuo e í T e t t o p u b finiré n e l l a 
m e r a c o r o p r e í T i o n e de' c o r p i a g g i a c c n t i . P e r 
quef ia r a g i o n e , fi a t t r a v e r f a n o q u a l c h e v o l -
t a n e l l a c a m e r a d e l í a w /w^ de l l e t r a v i g r a n d i , 
c q u a l c h e vo l ta e l la fi m u r a c o n p í c t r e , 
a f f i n c h é i corpi a g g i a c e n t i p i u r e í i f t a n o . 

F i n a l m e n t e , f u p p o n i a m o u n a mina ^ d o v e 
t u t t i i c o r p i c h e l a c i r c o n d a n o , fono c g u a l 
m e n t e compre f f ib i l i , r e a dove v ' é m i n o r 
re f i f tenza d a u n a parte c h e d a l l ' a l t r a ; i n 
q u e ñ o cafo , v i fara u n a sfera d i r e f i í l e n -
z a } i l c u i d i á m e t r o f a r a t a n t o p i u g r a n d e , 
q u a n t o p i í i refifte l a debo l p a r t e . I n r i g u a r -
do a c h e , v i fon tre cofe d i c o n í i d e r a r e . 

P r i m a , Se lo s f o r z o d e l l a p o l v e r e é m o l 
i ó grande r e l a t i v a m e n t e a l i a r e f i í l e n z a de l 
l a par te d e b o l e , l a compref f ione n o n fi eften-
d e r a fe n o n per p o c o , q u e l l a p a r t e v e n e n d o 
f q u a r c i a t a troppo f u b i t a r a e n t e , s i c h e le p a r 
t í v i c i n e n o n p o t r a n n o r i c e v e r e l ' i m p e t o 
d e l l a p e r c u f f i o n c . N e l q u a l cafo 1 'apertura 
o la go la fara quafi c i l i n d r i c a , i l d i á m e t r o 
d e l l ' e í í r e m i t a faper iore n o n e c c e d e n d © g r a n 
fat to q u c l l o del la c a m e r a ; e la t é r r a v e r r a 
g i t t a t a a d u n a g r a n d e d i f tanza , d i c h e i i n e -
s u i c o p u b p r e n d e r v a n í a g g i o e a p p r o f i t t a r f i , 
c o n f o r m a r e degl i a l l o g g i a m e n t i n e l l a c a v i 
l a , ficcome fu fatto n e i r a í f e d i o di V e r ü a . 

I n fecondo l u o g o , fe l a mina é c a r i c a t a 
d i f o t t o , e l la fa fo l tanto u n a m e r a c o m p r e f -
f ione s u l a parte l a p i u d e b o l e , ficcome é 
a c c a d u t o a C i v i d a d R o d r i g o . 

I n t e r z o l u o g o , fe l a mina é c a r i c a t a d i 
q u a n t i t a d i p o l v e r e t r a i due c f t remi , fo l -
l e v e r a u n c o n o d i t é r r a , i l d i á m e t r o d e l l a 
c u i bafe averk u n a m i n o r e o m a g g i o r e r a 
g i o n e a l i a f u á a l t e z z a d a l centro d e l l a mi-
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n a , fecondo c h e m a g g i o r e o m i n o r e é lo 
s forzo de l la p o l v e r e . 

I l p iu a v a n t a g g i o f o cffetto fi é , q u a n d o 
i l d i á m e t r o d e l l a bafe de l c o n o é d o p p i o 
d e l l a f u á a l t e z z a : N e l q u a l cafo , la t é r r a 
fat ta v o l a r e , c a f c a quaf i t u t t a a d d i c t r o é\ 
n u o v o n e l l ' a p e r t u r a de l la rninq; c o s í c h e i l 
n e m i c o n o n p u b fare a l c u n a l l d g g i a m e n t o . 

P e r c a r l e a r e a d u n q u e u n a m i n a , c o s i c h e 
a b b i a T e í f e t t o i l p i u v a n t a g g i o f o c h e fia 
poffibile , i l pefo de l la m a t e r i a d a portar f i 
a l l ' a r i a d c b b ' e f l e r n o t o , c i o é la f o l i d i t a d i 
u n c o n o ret to , l a c u i bafe é d o p p i a de l l ' a l -
t e z z a de l la t é r r a fopra i l c e n t r o d e l l a mi
na , i ! c h e f á c i l m e n t e fi t r o v a c o n le r e g ó 
le de l la g e o m e t r í a . T r o v a í a la f o l i d i t a de l 
c o n o in b r a c c i a c u b i c h e , m o l t i p l i c a t e i l n u 
m e r o de l l c b r a c c i a per lo n u m e r o di l i b b r c 
d i po lvere nece f far ia per far v o l a r e la m a 
t e r i a c h ' e i c o n t i e n e , fecondo la p r o p o r z i o -
ne data di fopra ; e fe i l c o n o c o n t i e n e 
m a t e r i e d i d i f f e r e n í i p e f i , p r é n d e t e u n pe
fo m e d i o tra t u t t e ; a v e n d o ferapre r i g u a r -
do a l loro grado di c o e f i o n e . 

Q u a n t o a l i a d i í p o f i z i o n e átWtmine^ n o n 
a b b i a m o fe n o n u n a r e g o l a g e n é r a l e , ed é , 
c h e la par te verfo c u i vuo l f i 1' cffetto de
t e r m i n a r e , fia la p i í i d e b o l e . M a c i b v a r i a 
f econdo le o c c a f i o n i e le c i r e o í l a n z e . 

Cowmi-MrNA . V e d i 1' A r t i c o l o CONTRA-
mina. 

Gallería di una MINA . V e d i 1 ' A r t i c o l o 
GALLERÍA . 

Cavaliere della MINA , é u n o n o r e m i l i 
t a r e , a n t i c a m e n t e c o n f e r i t o a l ie perfone c h e 
s ' e r a n o d i í t i n t e neg l i a b b a t t i m c n t i , e ne -
gl i a z z a r d i dc l le mine. 

Vafcelli di MINA , fono v a f c e l l i p i e n i d i 
p o l v e r e , c h i u f a -in fort i v o l t e d i m a t t o n i o 
d i p i e t r a , d a met ter f i a fuoco n e l m e z z o 
d i u n a flotta n e m i c a . 

MINA é a n c o u n a m i f u r a F r a n c c f c . V e d i 
MlSUR A . 

M I N A R E . V e d i SOTTOMINARE. 
M I N E R A , o MINIERA , n e l l a S t o r i a N a -

t u r a l e , é u n luogo fotto t é r r a , dove fi f c a -
v a n o raetalli , m i n e r a l i , ed a n c h e p i e t r e 
p r e z i o f e . V e d i METALLO , MINERA LE , P / « -
tra PREZIOSA . 

E í í e n d o per t a n t o v a r i a l a m a t e r i a c h e 
c a v a f i dal le minere ^ c l l e n o a c q u i f i a n o pur v a 
r i é d e n o r a i n a z i o n i j c o m e mimre $ oro, mine-

re 
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U ¿ a r g e n t o , minero di ramo, minore diferro, 
muere di diamanti, minore di falo, mmere d 
antimonio , di allumo, 

Quanto dio minoro Joro , e d argento le 
p ih ricche e le piu cekbn fono quelle del 
P e r ú , e d e l C h ü i nell ' A m é r i c a . Vedi ORO, 
e APvC.ENTO . • v 11 i • , 

l e ^ /^''^ ")no Pm abbor,claníl nel-
la prancia che al t rove. Ved i FERRO . — Le 
minero di rame fono principalmente m Svc-
zia e Danimarca. Vedi RAME . — Quelle 
di piombo , e di fiagno abbondano i l piu i n 
Inghi l te r ra . Ved i PIOMBO, e STAGNO . — 

minore d' argento vivo nel l ' Ungher ia , e 
nelia Spagna . Le minore di diamanti i n G o l -
conda . •— Le minore di falo i n Polonia , 
& c . Vedi ARGENTO-VIVO , DIAMANTE , 
S A L E , &C. 

Le minore metalliche principalmente íi t ro-
vano nelle montagne j abbenché la ragio-
ne di cib non appaia . E1 probabile, che le 
pianure n'abbondino egualmente , ma íi do-
vrebbe (cavarle ad una baftevok profondi-
t a . Ol t re che le pianure fogliono c líe re col-
í i v a t e ; e V acqua appena permetterebbe lo 
fea va m e n t ó . Aggiugni , che le vene me
tal l iche fempre corrono orizontalmente , 
od obbliquaraente , e per queí la ragione 
fon piu facil i a trovare su i l a t i dell ' emi -
nenze . 

Le vene metalliche fon d1 ordinario c i rcón-
date da una forte di pietra peculiare alia mi
nera , e fono accompagnate da diverfi ftrati 
d i diíferenti materie , come c re ta , ghia ia , 
rocca , & c . Coloro che lavorano nelle mine 
conofeono dalla m o l e , dalla figura e dal co
lore de He pie í re , quando e' s' avvic inano alia 
v e n a . Vedi STRATI e VENA. 

Che v i fía una minera i n una montagna , 
lo difeuoprono dalle marchefite , o fia dalle 
pietre minera l i che cadono da eíía ; dal fa-
por minerale dell ' acque j dalla qualita dell ' 
efalazioni, che follevanfi da effa 5 e dalla dif-
ferenza tra la t é r r a fopra le minero, e quella 
delle parti c o n f í n a n t i , nel tempo freddo, di 
primavera e d' au tunno , ftando i l gelo su i 
^uoghi aggiacenti , quando disgela attorno 

minere . A g g i u g n i , che i l produr la ter
í a Poca erba, e pallida e fcolor i ta , é un k -
dizio di minera. 

Alcun i pretendono di feoprir \t minere con 
Ja íola v i r th del N o c c i u o l o , della qual pian-
ta formato un b a ñ o n e forcuto , chiamato 

Tomo K 

virgula diyikatoria , la quale , dicono , fi 
volge o piega da s é , nelle mani loro , . 'ma 
di íFerentemente , fecondo la diverfa natura 
de1 meta l l i o de' mineral i , che ftanno d i 
f o « o „ Queft 'art if izio fece un grande ftrepi-
to i n Francia verfo i l fine del X V I I . Secó 
lo ; e la Filofofia corpufcolare chiamoffi a 
ípiegare i l feoümeno. M a ora egli é i n po
co o n iun ccediro . Vedi V I R G U L A di* 
v i n a . 

V i íbno alcurte minore , nelle quali t r o -
vanfi i me ta l l i al pr imo aprile , crudi aí íat 
ed imperfett i j che non oftante coi tempo m a 
tura no , e diventan copioíi e ri-cchi . Alonfo 
Barba riferifee, che nel Potosí , fono ftatC 
fpeffo g i l í a t e da banda delle pietre , come-
non c o n t e n e n í i gran cofa di metall ico ; e 
puré da 11 a m o l t i anni ne fono ftate t r o -
vate piene a difmifura . Cefalpino ci a í í i cu-
r a , che le terre che non danno alcun me-
t a l l o , alie volte diventano fert i l if i ime vene . 
I n un ' Ifola del M a r - T i r r e n o dopo che f o 
no efauñe le minere di fe r ro , le o t í u r a n o per 
cirea dieci a n n i , fpirati i q u a l i , le t r o v a n » 
cosí rlcche come pr ima . •— Quanto alia for-
mazione delle materie minerali e metalliche nel" 
le minere, vedi MINERALE. 

M I N E R A , nella Medicina , é la fede , 
o piuttofto la materia di un m o r b o . V e d i 
MALATTIA . 

I I termine s' applica da alcuni A u t o r i a 
quelle part i del corpo , i n cui fi fon fatte 
delle raccolte e coacervazioni d i umor i j 
che indurandofi , formano o í l r u z i o n i , e p ro-
ducono m a l a t í i e . 

I n queíto íenfo diciamo , la minera mor-* 
b i , & c . — 

M I N E R A L E , nella ftoria Naturale , 
prendefi qualche volta i n genere per foffúe / 
e s'applica ad ogni corpo, fempüce o com-
pof to , i l quale fcavafi da un luogo fotterraneo 
o da una minera; donde prende la fuá deno-^ 
minaz ione . Vedi MINERA. 

I n quefto fenfo, i m e t a l l i , i zolfi , i fa-. 
I i fof l f i l i , i f emime ta l l i , & c , fono minerali. 
Ved i FOSSILE. 

Su quefto p r inc ip io , íi d i v i d o n o i minerali 
i n due claíTi ; g l i uni fufibili e malleabili 5 
c i o é , che fi liquefanno al m o c o , e fi diften-
dono full ' incudine ; e quefti fono i propria-
mente da noi chiamati metalli . Vedi ME
TAL L O . - — G l i a l t r i mancano di quefte due 
propricta j e fono i n fat t i quello che chia-

A a a m í a -
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raiamo i n fenfo r igoroíb e í l rc t to mlmralt. 
Vedi MARCHESITA . 

A l c u n i dividono i mincrali i n fempllcl , e 
compofli . A i p r i m i appartengono le pktre ; 
i fal i , come ra l lume , i l n i t r o , & c . i mi
ncrali infiammabili, come i l zolfo e i l b i t u -
me ; ed i mctalli, come 1' oro , & c . 

A l t r i fcr i t tor i piu accurati r iftringono la 
parola minórale a quel che d' altra guifa 
chiamiamo femi-metallo . V e d i SEMI-ME-
"TALLO . 

I I M i ÑERA LE ) i n quefto fenfo, f i pub de
finiré , un fofflle compofto, i n cui v i íi fcuo-
pre qualche cofa, che i n t u í t i i cont i fomi -
glia a m e t a l l o , folamente non é m a l l e a b i l e j 
i m i t o , o comporto con qualche al tro fof f i le , 
come fale , zolfo , pietra o t é r ra . 

T a l i íono V antimonio , i l cinabro bis-
muth , i l calaminaris, i l vitriolo, i l pyrites , 
ie marchef i t e 'ú cobalt, V ocra , la calamita > 
i l lapis hematites , V armenus , e Jlellatus . 
V e d i ciafcuno fotto i l fuo proprio A r t i c o l o , 
ANTIMONIO , & c . 

A l c u n i attribuifcono la formazione ¿ ¿ m i 
ncrali a l l ' axione del Solé di fuori ; a l t r i al 
fuoco cént ra le di dentro ; ed a l t r i ü i m a n o che 
i l freddo faccia i l tu t to con u n i r é , condenfa-
r e , e congelare certi fughi della té r ra . 

Des Cartes vuole che i meta l l i fíeno ñ a t i 
format i dal pr incipio del mondo ; e fienfi 
f ch ie ra t i , fecondo le leggi della g r a v i t a , i n 
terno al centro . I n progreífo di t e m p o , ei 
fuppone ch 'egl ino fien ñ a t i corrofi da' fali 
a c i d i , & c . e che gran copia delle par t i d'eíTi 
fia ñ a t a portata con cotefti fali dal calore 
fotterraneo, e depofitata i n diverfe part i del* 
la té r ra . 

M o n f . Tournefor t fuppone femi di mine-
rali , come v i fon queili degli animal i , e 
de' vegetabi l i , Ogni cofa , fecondo l u i , vie
ne dagli o v i ; anche le pietre ; e le piü grandi 
rupi furono originalmente non piu che grani 
di fabbia . Ved i i l fuo fiftema piu a dilungo 
fotto l 'Ar t i co lo PIETRA. 

A l t r i , come M . Geoffroy, v o g l i o n o , che 
i meta l l i & c . fieno i l rifultato di una mif tu-
í a di certe materie , che non avean niente 
di metallico i n efle . Cos í , nelle ceneri di 
í u t t i i vegetabili t roviamo una materia fer-
ruginofa , che la calamita at t rae; e puré dif-
í ic i imente di rá mai a lcuno, che i l ferro efi-
íleífe nelle piante . N o i non vediamo fegni 
d i ferro nell ' a r g ü í a , maneggiatela e lavora-
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tela come vo le te ; e p u r é aggiugnetevi del? 
ol io di l ino , e col fuoco ne procaccerete 
del ferro . E 1' i ík í fo pub dirfi di diverfe altre 
mater ie , 

Quindi h probabile , che i metal l i fieno 
format i per una mera combinazione di diverfi 
ingred ien t i ; mol to fomigliantemente al zol 
fo , che ognuno fa eífere fatto con aggiu-
gnere un principio inflammabile ad un fale 
v i t r i o l i c o . La térra pub abbondare per tu t to 
di coteíle materie , che continuamente c i r -
colano per i fuoi por i e canal i , e che abbat-
tendofi i n una térra omogenea ad eífe , fi fifia* 
no e v i fi attaccano; e si cominciano ad eífe
re mincrali. 

I mincrali, i m e t a l l i , e le pietre t rovaní í 
i n una fpezie di l e t t i , o f u o l i ; e cosí v i fono 
ftati fempre dopo i l d i luvio , fe non anche 
dalla creazione ; nulloftante é raolto probabi-N 
le ch 'egl ino abbiano una facolta di crefeere 
ne' loro r i fpet t ivi l e t t i ; che , ficcome i lor 
l e t t i vengono ípogliat i e vuotat i dai lavora-
t o r i delle m i n e r e , cosí dopo un certo tempo 
v i fi r inovano o rierefeono . Cos í i l vetriuo-
l o , fecondo Boyle , pub crefeere col l ' ajuto 
dell'aria , e 1' a ü u m e fa lo fieífo, N o i ven-
ghiamo aíí icurati ( dice queft' Autore ) dall ' 
efperimentato A g r i c o l a , chela t é r r a , o fo l io 
ét a ü u m e , fpogliato de' fuoi f a l i , i n decorfo 
di tempo ü ricupera con eííere aü 'a r ia efpo-
ñ o . E quanto ai metal l i , v i é probabil ra-
gione di credere che crefeono anch' e í f i ; per 
quel che é flato addotto dal Sig. Boyle n e ü e 
íue Olfervazioni in terno al creícere de' me
t a l l i , e particolarmente del ferro . A g l i e f e m -
pj ch' egli cava da Pl inio , da Fa l lop io , da 
Cefa lp ino , ed a l t r i , noi po í í i amo aggiugne-
r e , che nella forefta di Dean neí la provincia 
di Glocefter , o t t imo ferro , ed i n grandi í í ime 
quantita , fi trova nelle vecchie ceneri o re l i -
quie de' ca rboni , che di bel nuovo liquefan-
no . — Cib alcuni i ' attribuifcono alia negli-
genza de' p r i m i í l ruggi tor i che non hanno per 
avventura efaurita la minera. M a i l Sig. Der-
ham giudica che piuttofto provenga dalle 
nuove impregnazioni della vecchia minera , o 
dalle cener i , daü 'a r ia , anzi che da alcun prin
cipio í emina le nella minera íleífa . 

I Chi ra ic i generalmente credono , che i 
mincrali non fien' al t ro che metal l i imperfe t t i , 
i q u a i non eí iendo g iunt i a maturi ta , fi poífo-
no perfezionare per via di operazioni ch imi -
che , e trasmutare i n veri n m a l l i , — Q.«efla 

l u -
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íu f insh lera ma fatale illufione ha dato mo^ 
t ivo alia Setta de 'Fi lofof i , che fludmno per 
avere la pietra Füofofale . Vedr METALLO, 
ORO, F I L O S O F A L E S ^ 

JEtMops MINERALE . V e d i 1 A r t í c e l o 

i E ™ S MINERALE . Ved i 1' A r t i c o l o 

T U R B I T H . 
Olio MINERALE . Ved i OLIO.. 
MINERALE Bezoardtcum.. V e d i 1'Articolo 

BEZOARDICUM . 
Criftallo MINERALE .. V e d i CRISTALLO 

minerale. 
Jeque MINERALI , í o n o quelle , che nel 

Joro íorgere di fotto t é r r a , trovanfi i m p r é 
gnate di alcune materie minerali j come fa-
l e , -zolfo, v i t r i o l o , . & c . Vedi ACQUA . 

T a l i fono i bagni c a l d i , le forgenti purgat i -
•ve & c . Ved i BAGNO , FONTE , & c . 

M I N I A T U R A * r una fpezie dilicata d i 
pi t tura y confidente i n piccioli p u n t i , i n lue
go di l inee ; che íi fuol fare íbpra la perga-
mena , con color í ad acqua t e n u i í í i m i , e fem-
pl ic i . Vedi PITTURA . 

* L a voce e venuta dal Latino m i n i u m , 
minio ; effendo quefli un colore molto ufato 
in quefta fpezie di pittura m I Francefi 
la chiamano mignature , da mignon , di-
licato y fino y per cagion della fuá piccolez-
z a e dilicatezza , 

L a miniatura íi d i í l ingue dalP altre fpexie 
d i pi t tura nella piccolezza e delicatezza del-
le fue figure, neiladebolezza de ' loro c o l o r í , 
e nel leggier colori to ; e perché ricerca d'effe-
re offervata e guardata affai da v ic ino . 

Que' colori che hanno i l men di corpo 
fono i m i g l i o r i ed i p ih comodi per d ip in-
gere i n miniatura ;' come i l carmino r 1'ol-
Eramarino, le lacche fine, ed i l verde fatto 
de' fughi di diverfe erbe e f i o r i . 

I I dipingere i n miniatura é tediofo, e fot-
t i le anzichenb ; poiché íl efeguifee totalmente 
eon la punta del pennei lo . 

V i fono alcuni p i t to r i che n o n adoprano 
mai alcun colore bianco nella miniatura 
ma fanno che i l fondo della pergamena fer-
ya per rilevar le loro figure;, nel qual cafo y 
1 lumi appaiono v i v i a proporzione della. 
profondita o della forza de'colori delle figu
re. . A l t r i , innanzi che fi pongano a l l a v o r o , 
danno. alia pergamenai una lieve lavagione 
€?P P^mbo blanco1 ben preparato: e pu-
máca to „ 
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Quando í colorí fono mefTi fchiacciati o 

di piatto , fenza punzecchiature , anco rché 
le figure fien piccole , ed i l fondo o perga
mena , o car ta ; allora non chiamafi minia
tura y ma acquerello. 

I colori per la miniatura íi poífono me-
fchiare e preparare con acqua di gorama ará 
bica , o gomma d' adraganti . 

M I N I E R A . Ved i MINERA . 
M I N I M A , nella M u í i c a , una nota , od 

un carattere di tempo , eguale a due femi-
m i n i m e , o ad una mezza f e m í b r e v e . V e d i 
TEMPO e CARATTERI di Mufica.. 

Sefluplo ^ MÍNIMA.. V e d i 1'Articolo SE-
STUPLO , 

MÍNIMA Natura y o MÍNIMA Naturalia y 
tra i filofofi , fon le p a r t í c d l e primarie , '^¡jfa 
quali c o n í k n o i corpi ; T ifteffa cofa , che 
quel chechiamiamo a l t r imen t i corpufcoli y ed 
atomi. V e d i CORPUSCOLO, ATOMO , MA* 
TERIA , PARTICELLA , & c . 

MÍNIMA , nella G e o m e t r í a fubl ime^ ^0.n0 
le piü piccole quantita , alie quali íi pofla £ m ' 
gnere i n un dato cafo. V e d i MÁXIMUM . 

Per MÍNIMA . Ved i l ' A r t i c o l o ' PER mí
nima .. 

M I N T M I digiti extenfor.. Ved i 1'Articolo 
EXTENSOR. 

M i NI MI digiti pedis abduclor. Ved i f A r 
t icolo ABDUCTOR 

MINIMI , un Ordine di Religiofi , í n í l i -
tu i to verfo Panno 1440,, da San Francefco 
di Paola. 

Q u á l i han raffinata ed accrefeiuta 1' u m i í -
ta de' M^W/ , chiamandofi Minimi;, q. d. i 
p i i i p i c c i o l i . Vedi MINORI . 

M I N I M U S Qlutaus . V e d i V A r t i c o l o 
GLUT.EUS . 

M I N I O , MINIUM un color minera 
le , chiamato anco piombo roíío , adoprato* 
da' p i t t o r i , dagl' i l l umina to r i , & c . V e d t 
PIOMBO . 

I i minio é una preparazione di piombo 9 
fatta per mezzo del fuoco. Si liquefa i l me
tal lo i n una pentola di t é r ra non vetr iata v 
e íi rimena fopra i l fuoco,. finché fía ridotto ' 
i n una polvere , chiamata piombo* calcinato; 
che ulteriormente attaccata con un fuoco di 
riverbero per tre o quattr ' ore íi fa roífa 
ed é i l minio.. 

Olt re 1' ufo del. minia come ure colore j , 
egli é altresi un ingrediente in una cempo-
fizione oí í icinale chiamata emplajirunv de 

A a a 2> mi--
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w h í o , che f i ufa per un diíTeccativo e c i -
catr izzante. 

Col minio, preparato a q u e ñ o modo , le 
dame antiche Romane eGreche fi tingevano 
le unghie elafaccia dicolor roflfo. Impcroc-
che ií vermiglione fenza dubbio non era lor 
noto i n q u e ' t e m p i . Vedi VERMIGLIONE . 

M I N I S T E R I O , una profeíí ione , un uf i -
z i o , od impiego , a euí s' adempie per lo fer-
v ig io di D i o , del pubblieo , o di qualche par-
ticolar perfona. Ved i MINISTRO * 

N e l qual fenío diciamo , un Vefcovo 
eleve tender coma a D i o del íuo M m i f i s -
r i o , & e . 

MINISTERO fi prende anco per lo gover-
« o d i uno Stato eol? uopo di qualche gran 
j n V - ñ r o , fotto la fovrana au to r i t a . N e l qual 
fenfo diciamo , i i mmiflero del Cardinal di 
Richelieu, &C,,. 

MINISTERO fpeffo ancora fi adopra come 
voce colk'ctiva ; e s' intende i m i n i ñ r i od 
affiziaii dello Sta to . 

C o s í diciamo , i l minijlero s' oppofe alia 
í a l cofa ; intendendo , che v i f i oppofero i 
•Min i í l r i . 

M I N I S T R O , uno che ferve, od é dedi-
cato a D i o , o al pubblieo ^ o ad una per
fona privata . Ved i SERVO . 

N e í l a Chiefa Riformata , i p r e t i , o quell i 
ehe fono ordinati per predicare , e far l 'altre 
funzicni del presbiterato, fono chiaraati m i -
n'tjlri affolutamente e femplicemente. 

N e l qual fenfo , i Vefcovi , & c . diconíi 
eífere i m in i f l r i di D i o ; i mhú j i r i della Paro-
Ja ; dell ' Evangelio , & c . I n alcune C h i e í e 
fono anco c h h m z ú Pajlcrl ^ V e d i VESCOVO > 
PRETE ' , &c . . 

MINISTRI deITAltare ^ fono p r o p r i a m e n í e 
quel l i che fervono ed af f i íkno ü Sacerdote 
n e l l ' a m m i n i í l r a z i o n e dell' Euear i í l i a . 

D i á c o n o , e Suddiaccno , fono t i t o l i ehe 
propnamente fignifiean m i n i j l r i j . Atanovos > 
minífier * Vedi DIÁCONO ^ e SUEDIACONO .. 

MINISTRI d i Stato ^ &c» fono ehiamati i 
m i n i j l r i del Re t come amminif t rant i gl i affaii 
della giuftizia r della poiit ica & c . per l u i . . 

MINISTRO d i S t a t o é quegl i a cui i i P r i n 
cipe confida l 'amminiftrazione delfuo gover-
a o ; od. a cui eommette la cu ra , e ladirezio-
Be degliafFari principali di eífo . Ved i STATO j. 
GOVERNO , ed ARCHÍ-MINISTRQ .. 
, Boethio v i ene propoíto, per un modello de" 

mini j lx i di St a t o . I I G r a n Viíire é ü primo. 
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mmiflrú dell ' Imper io Ot tomano . Vedi V i -
SIRE . 

MINISTRI Forajítérí , od immtftri••M'Pffa* 
cipi ej ievíj fono i loro A m b a í c i a t o r i , invia-5 
t i , agenti r o refidenti nelle C o r t i d' a l t r i 
P r i n c i p i . 

V i fono due fpezie di miniflri foraft ier i . —. 
M i n i f l r i del pr imo rango , che fon chiamati 
Ambafciatori , ed Inviati flraerdinarj . V e d i 
AMBASCTATORE , ed INVIATO . 

E min i f l r i del íecondo rango, che fono g l i 
ordinarj Ref ident i . Vedi RESIDENTE . 

Quel l i del pr imo rango hanno un caratte-
re r a p p r e í e n t a t i v o , che g l i a l t r i non h a n n o ; ., 
benché quelli u l t i m i fie no fpeffe volte inven 
íl i t i di piü pieno potere ehe i p r i m i . 

MINISTRO é anco i l t i to lo , che cer í i 
Ord in i Religiofi danno al loro Superiore . 
Ved i SUPERIORE . 

I n queftb fenfo diciamo i l miniflro de' T r i ^ 
n i t a r j , & c . Ved i TRINITARJ . 

MINISTRO , fra i G e f u i t i , é i l feeondo Su
periore di ciafeuna Cafa 5 cosí chiamato t 
perché egli é un affiñente al Superiore 9 o 
Rettore . Vedi GESUITI . 

11 Gené ra l e de' Francefcani Conventual! e 
chiamato ú mmifiro Genérale , Vedi GENE-
RALE . 

M I N O R E , MINOR , un termine Lat ino r 
che fi adopra , i n oppofizione a majar, mag-
giore . Vedi MAGGTORE . 

Cosí d i c i a m o , S. Giacomo minore; F Afía 
minore; ]a. {comunica minore , &G. 

I quamo Ordini MÍNORT , fono i qunt t ro 
ordini. i n f e r io r i , che fi conferi ícono nella Chip
ia , t ra la ton íura , ed i l fuddiaconato . — Que-
fíi fono 1' Ofiiario , i l Le tUw , F Efarcif ia, e 
VAcolito * Ved i ESORCISTA , &c* 

E d i l i MINORI . V e d i l 'Ar t i co lo EDILE » 
MINOR anticus fermtus .. V e d i 1'Artico'©' 

SERRATOS. 
MINORI Baroni . Ved i l ' A r t i c o í o BA-

RONE . 
C m i s MINOR . V e d i FArí icolo CANIS ., 
RetPms MINOR , Ved i l 'Ar t ico lo RECTUS ¿ 
MINOR Cafiricus * Ved i i ' A r t í c e l o GÁ

STRICOS 
MINOR ceuli. obliquus- . V e d i F Ar t i eo lo 

OBLIQUUS . 
Teres- MINOR Ved i f A r t i c o l o TERES . 
Urja MINOR . Vedi r A r t i c o l o U R S A . 
MINORE ? nella LeggeT dinoía mía pe r íb -

aa che non é ancora gi un ta a i r e t a , od é ' f o r 



M I N 
tere di ammlnitlrare g ü affari fuoi da per 
s é , fecondo le leggi dél P^efe i né di avere 
i i poffeffo libero cd arbitrario de íuoi bem . 

V e d i ETA^ . . , . r )v - * 
AppreíTo n o i , uno é mmorc í in all eta di 

anni 21 avanti i i qual tempe i fuoi a t t i 
fono invaüd i . Vedi MAGGIORE . I 

C¡o non oílante le un Patrono, ócc. ha i l 
dir i t to di prefentazione , per la legge comune 
pub prefentare nel l ' eta di 14. a n n i ; e pub da 
per sé , e íenza i i íuo padre, o tutore , accon-
fentire ad ogni procedimento , concernente 
inaterie benefiziarie . Ved i PATRONUS . 

Quindi nella Legge C a n ó n i c a , non v i é t i -
t o i o , de m i ñor idus j e la ragione é quefta , 
che le diverfe eta nelle qnali la legge comu
ne dichiara una perfona capace di un benefi-
zio , o degli ordini Sacr i , fono tante fpezie di 
maggiorita canoniche. 

MINORE , i n L ó g i c a , é lafeconda propofi-
zione d i un fillogiímo f ó r m a l e , e regolare , 
chiamata anche ajjumptio . V e d i SILLOGIS-
MO , PROPOSIZIONE , AsSUNZ?ONE , € MAG-
GIORE . 

Concedo la maggiore , ma negó la minore. 
Vedi TERMINE e PREMESSE . 

MINORE , n e l l a M u f i c a , s'applica a certe 
concordanze , che differiícono da altre , o 
fono piu baífe che altre dellaflefía denomi-
nazione , di un femituono minore , o di quat-
t ro c o m m e . 

C o s í d i c i amo, una terza minore, una fe-
ñ a maggiore , e minore. Vedi TERZA ^ SE-
STA , & c . 

Le concordanze che ammettono maggiore 
t minore, fí dicono eífere concordanze imper-
fette . Vedi CONCORDANZA . 

MINORI , o F m / M i N O R i , un'appellazio-
i je^ che affnmono i F r a n c e í c a n i , per u m i l -

f ta , chiamandofi fratres minores y e qualche 
vol ía mino r i í i . Ved i CORDIGLIERI , e OR-
DINE . 

V i é par iment i un ordrne di regolari m i 
nori a N a p o l i , habil i to ndV anno 1588 , e 
confermato da Sifto V . 

M I N O T , una m i fura F rance í e » V e d i 
MisURA . 

M I N O T A U R O , n c l í ' A n D c h i t a , un mo-
i t ro favolofp , di cui favellano aífai i Poe-
t i , che fíngeíi eífere mezzo nomo , e mez-
zo t o r o . 

I I mhmauro fu prodefto da Pafipliae , m'o-
g/ie di Minos Ke di Greta . HgU ftichiii ío «el 

M I N 373 
laberinto di coteft' Ifola , ed alia fíne ucci ío 
daTefeo . Ved i LABERINTO. 

Servio ci dk la fpiegazione di quefta fa-
vola . E i dice , che un Segretario del Re 
M i n o í f e , nomato Tauro , ebbe un commer-
cio d 'amore colla Regina Pafiphae , nella 
camera di Déda lo i e che alia fíne coftei 
partorl due gemelli , uno de'qual.i ra í fomi-
gliava a Minos , e 1' altro a Tauro . C i 5 
dié m o t i v o , che íl riputaffe moftrúofa tal 
produzione. 

M I N O V E R Y * , una trasgreffione com-
meífa nella Forefta, per mezzo di cofa, ch 'é 
opera della mano di un u o m o ; come di un 
ingegno , od ordigno per prendere i c e r v i , ed 
al t ret tal i fiere, & c . Vedi FORESTA . 

* L a voce e formata dal F ranee fe M a h i 
ce uv re , q.d. opera del le mani. 

M I N S T E R * , anticamente íignificava la 
C h i e í a di un M o n a í l e r i o , o di un Conven
to . V e d i CHIESA . 

* L a parola ¿ SaJJonica , mynfter , o„ 
mynf t re . < — 

M 1 N S T R E L * , un termine antico , per 
dinotare un fuonatore di qualche muficaíe 
i n ñ r u m e n t o , 

* Borel diriva qñejla voce da manus , e 
h i f t r i o , cioe uno che f i divertifee , o di~ 
letta altrui colla mano ; o da minor h i -
flrio , buffoncello . JDu Cange da mini f te i -
ius , diminutivo di miniifer , a cagione 
che i min í l re l s erano anticamente nove-
rati tra i piu bajfi ufiziali , minijlri , o 
j l r v i . 

La parola minfirel , nel fuo o r í g i n a l e , fu 
ufata per dinotare coloro che cantavano, o 
facean ferenate alie loro miflreíjes, o A m o -
rofe . Dopo i divento un nome per tutte le 
fpezie di mufici j ed alia fine pafsb ai buf-
f o n i , & c . 

M I N U S , nel l 'a lgebra . Vedi CAR ATTERI 
neWAritmética. 

Quo MINÜS , nella Legge. Vedi T A r t i c o -
lo Q u o rainus, 

M 1 N U S C U L E , nella Stampa , fono le 
lettere picciole , baífe , o c o r r e n t i ; per con-
t radiñrnz io í ie dalle OTO/^/C-O/Í? , o c a p i t a l i . V e 
di LETTERA , CA PITA LE , &C. 

M í Ñ U T O * , nella Geografía e nell 'Aftro-
n o m i a , é la óo,raa parte di un grado. V e 
di GRADO * 

* L a parola viene dal Lat im mínu-tus 3 
plfCÍQ¡9 l 
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N e l qual fenfo, i l minutó $ c h i a m a í i anche 

•primo , oprimo minuto . Ved i PRIMO . —* 
I I d i áme t ro del Solé vedeíi fotto un angelo 

d i 39 rninuti, d ' I n v e r n ó 5 e 3 1 nella State . 
Ved i DIÁMETRO , e SOLÉ . 

Le d iv i f ion i de' gradi fono f r a z i o n i , l i ciu 
denominatori crefeono i n una ragione fexa-
gecupla ; cioé , un minuto é r r •— ; un fecon-
do = &.c. Ved i SESSAGESIMO . 

Nel le tavole Aftronomiche , & c . i minuti 
fono efprefli co n accenti a c u t í c o s í , ' j i fe-
condi con due * i i terzi con t re "' . V e d i 
SECONDO , e TERZO , & c . 

MINUTO r nel computo del tempo , fi 
adopera p^r la <5o.ma parte, d i un ' ora . V e 
di ORA 

MINUTO nel l ' Arch i t e t t u ra , fuol dino
tare la 6o.ma parte e qualche vol ta fol la 
¿o .ma parte ^ 0: divifjone di un modulo .. 
V e d i MODULO .. 

MINUTA , fígnifica. una breve memoria 
od una roxza imperfetta nota di qualche cofa 5 
meífa i n i fcr i t to con f re t ta . 

I n queí to fenfo diciamo , le minute delie 
procedure della camera de 'Signori , &c . . 

MINÜTI M m d h n a U « V e d i 1'Articolo ME-
RIDIONALE .. 

MINUTI cT emerftone . Ved i EMERSIONE 
M I O C E F A L O , MIOLOGIA,. MIOMAN: 

ZIA MIOPE , MIOTOMIA Ved i quefti 
MYOCEPHALON 

V e d i T Ar t i co lo 

t e rmin i f e r i t t i col Y 
M YO LOGIA , &C., 

M I R A B I U S , Aqua 
ACQ.UA . 

Rete MIRABILE . Ved i r A r t i c o l o RETE . 
M I R A C O L O 5 i n un fenfo popolare , é 

un prodigio , od un evento ñ r a o r d i n a r i o 
ehe ci= íorprende. per la. fuá novi ta .. V e d i 
PRODIGIO . 

MIRACOLO , i n un. fenfo piíi aecurato e 
fiiofofico, é un effetto che: n o a fegue da a l -
cuna delle leggi note della natura ; o che 
i incompatibile con alcune. fue note: leggi .. 
V e d i NATUR a 

Un:, miracolo- a d u n q u e e í f e n d o una fofpen-
fione di: qualche. legge , non pub venire da. 
áninor mano che di colui che fifsb quella leg
ge . Vedi D i o , e LEGGE . 

Spinofa nega che alcuna potenza poffa fo-
prafedere o imped i ré la potenza della natu
ra cioé che cofa alcuna al mondo poífa ñur -
bare o i n t e r r o m p e r é 1' ordine delle coíe : e 
ferb definifee u a miracolo- per. w». evento ra-
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ro.), che fuccede in confeguenza dí alcune leggj 
ignote a n o í . Vedi SPINOSISMO.. 

I Teo log i definifeono i l miracolo , per uno 
í l raord inar io e flupendo effetto , al di fopra 
del poter della na tura , operato da D i o , , per 
manifefbre la fuá Potenza o Providenza ; 
0 per accreditare qualche araldo o meffag-
giere mandato da l u i . 1— Cos í Gesü Crifto 
d i m o í l r b la verita della fuá mi f f ione , e del
la fuá dottr ina , con miracolt / e cosí pur 
fece M o s é . Si difputa tut tavia nel mondo ^ 
íin, dove giunga i í potere del Diavolo per 
operare miracoli^ o i n che ñiefi la fpecifica 
differenza tra i miracoli d i M o s é , e quelli5' 
de' M a g h i di Faraone ; tra quell i di Ge su 
Crif to e degli Appoftol i , e quel l i d i S i m ó n 
Mago e d 'Apoilonio Tyaneo .. Se quefti u l -
t i m i foífero altro p iu che mere i l lur ioni de' 
fenfi j o fe v i concorreífe qualche potere fo* 
prannaturale e d iaból ico? Ved i MAGIA. 

I Romani attribuifcono ¿¿miracoli ai loro 
Impera tor i Adriano e Vefpafiano 

Sant 'Agoft ino é un forte avvocato áo1 mi
racoli. E g l i ne racconta d i v e r f i , de 'quali fu 
t e ñ i m o n i o di vifta j ed a l t r i , de' quali fu. 
informato da coloro che ne furono teftimo-
n j . Nel la fola C i í t a d 'Hippona , dice, che: 
s1 erano operati fefíanta miracoli mello fpa-
zio di due. a n n i , nel fabbricaríi d'una C a p -
pella i n onore di S. Stefano. Pur v i fono al-
cuni , che rigettano afFatto 1' autorita á € mi
racoli i ñ i m a n d o ' non convenire alia fapien-
za. di Dio» flabilir l e g g i , dalle quali egli t ro -
v i : eífere fpefifo neceífario d i foprafedere . E 
ficcome alcuni tra i p r i m i , dalia confeííata 
autorita di alcuni miracoli ^ pigliano argomen-
to per la veri ta di. t u t t i , foftenendo non. 
tanto quel l i che vengono accordati , quanto 
1 dubbioíi e controverfi ; cosí i fecondi al
legan© i falfi come prove: contro^ la ver i tk 
di, t u t t i . I I vero fi é , che quantunque i mi
racoli provino la fopraintendenza d 'un agen
te, vo lon ta r io , e che 1' univerfo non é guida-
t o da neceíTita o da. deftino ; colui perb é 
di mente affai debole e inavver t i t a , i l qua-
le abbifogna. diellv per confermare lacredcn-
za d' un D i o faggio e buono. Poiche la de-
viazione da alcune leggi g e n e r a l i f a l v o c h é 
per occafioni e m o t i v i flraordinarj , fembra 
una prefunzione d ' i nco í l anza e di debolezza,) 
piuttofto che di í labüe e ferma Sapienza c 
Potenza,, e indebolire, anzi che n b , g l í ar* 
goment i m i g l i o r i , che. noi abbiamo della í a -
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^ . c i t a , e del potere della mente lanivería-
le : Ricerca dd? oñgme ddk idee della bel-

M I R O B A L A N I , nella Farmacia . V e d i 
MYRROBALANI. . 

M I R R A , MYRRA * , una ipezie di gom-
m a , o di refina, ch' efee per meifione , e 
tabora fpontaneamente , dal tronco , e dai 
r a m i m gl"m 1̂ ^.un a^ero .c'ie cefee i n 
Egi t to , nell ' Arabia , e fpezialmente ne l l ' 
Abif f ima, Vedi GOMMA , ^ 

* ¿aparda myrrha. , {¿uppx^ viene dal ver
bo ptvpa, fluo. 

G ü A u t o r i non fon d'accordo interno a l l ' 
albero che produce queíla g o m m a : K v e r o , 
che t u t t i lo fauno e p icco io , e fpinofo; ma 
difeordano in to rno alia forma delle fue foglie . 

Le incifioni íl fanno due volte aH' anno , 
e la m i r r a , che ne d i f t i l l a , é r icevuta fopra 
ftuoie di g i u n c h i , di fotto p r e p á r a t e . 

I Droghi íU vendono due forte di mirra , 
cioé raina in lacrime , che chiamano fla&e ; 
V altra ungulata , o i n unghie . Ved i STA-
CTE , & c . 

Del la pr ima fpexie, la migliore é i n goc-
ce f r a g i l i , gialle , t rafparent i , friabile e íeg-
g ie ra , d i un forte odore ingrato : M a queft' 
c rar i í í ima •, e la maggior parte di quella che 
é i n ufo é la myrrha ungulata, cosí detta da 
alcune plccole macchie bianche che v i íl of-
fervano, í lmil i alie ugne delle d i t a . 

L a migl iore é i n picciole maífe , o lagrime , 
rof fe , e trafparenti j che quando fi rompe , 
contiene una fpezie di liquore untuofo , che 
é la piu preciofa parte della w / r r a , e la vera 
fiafle degli a n t i c h i . 

Quefta gomma entra i n un gran numero 
d i compoí iz ion i medicin i l i . La fuá amarez-
za la rende buona per l o f b m a c o , e contro 
i ve rmi ; ella fi maft ica, per impedi ré l ' i n -
fezione da' m«l i c o n t a g i o í i . I l Do t to r Qu in -
cy dice ch' ella é eccellente per purgare e for
tificare 1' ú t e r o , e contro i reumi o fluOTioni 
i r r i ta t ive un buon deterfivo ; e come t a l e , 
fpeífo aggiunta efternamente negli unguenti 
per fanar le fe r i te ; ella fa Tingrediente pr in-
c^ale nell ' imbalfamare de1 c o r p i . I C h i r a i c i 
n eftraggono o l j , f p i r i t i , t i n t u r a , & c . a cui 
ñt,-l'ibuilcono rare v i r tu . 

M l R T I F O R M I , MYRTIFORMES i^arun-
cula, nella a n a t o m í a , fono picciole caruncu-
Je ' 0 nocchi carnof i , attacco , o piuttofto 
neí Juogo M o dell ' imene ( hymsn ) nelle 
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donne , V e d i T a v , Anat. (Sp lanch . ) fig. o4 
l i t . Í. Í. Vedi puré CARÚNCULA . 

S o n ó i n circa della groí íezza delle bacche 
di m i r t o , donde fono í h t e denominate ; e íi 
crede da alcuni ch' « l l eno fien p iu grandi 
nelle v e r g i n i , e divent ino a gradi piíi piccio
le col l 'ufo di Venere . A l t r i , e con piíi pro-
Jbabilita , le derivano dalla membrana r o t t » 
delTimene , fragmenti della quale r i t i r a t i e 
feorc ia t i , penfan ch ' e l l e í i eno . Ved i IMENE, 

M I R T O {bacche d i ) i l f r u t t o d'un arbuí lo 
notilTimo fotto i l nome di m i r t o , myrtus , 
aífai comune nella Spagna , c fpezial mente 
fulle montagne d i Sierra M o r e n a , & c . 

V i fono due fpezie di mirto , ma ích io e-
femmina ; 1' u l t i m o t ra i quali produce le 
m i g l i o r i bacche, ed i n maggior quant i ta , 

I i frutto é da pr ima verde , ma diventa, 
ñ e r o a poco a poco di dentro ^ egli é u t i 
femé blanco i n forma d i mezzaluna , f o i i -
d o , du ro , e d ' un gufto aftringente ; finché 
egl i fia fulle piante , ^ fuccofo'e lifcio , e 
diventa poi duro e rugofo , po iché fi fecca 
a l Solé per c ó m o d o dello t rafporto . 

Le bacche di mirto fono afpre ed a f i r in -
g e n t i , c s1 ufano principalmente a modo d i 
í c i r o p p o , come un fortificante contro i fluíTi, 
e g l i a b o r t i . S o n ó pur un ingrediente i n d i -
ver i l impiaf i r i f o r t i f i c an t i , 

I profumieri fe ne fervono x\€ loro p ro -
f u m i , e ne cavano un'eflfenza. I t i n t o r i T e -
defehi fanno un color turchino cone íTe . l o . 
Inghi l te r ra le foglie ed i rami fono par i men
t í adoprati nel conciare i l cuoio . 

M I S A N T H R O P I A * , un genéra le disarao-
re , o un ' avverfione a l l ' uomo ed al genere 
« m a n o . 

* L a parola % Greca ^ MiiravQpwTri*, for* 
•mata da IIKTOÍ , odium i ed a^puiro; , 
h o m o . 

N e l qual fenfo é oppofta a philanthropia 
cioé amore verfo gli uomini, Vedi PHILAN
THROPIA . 

M I S C H M A , o MISNA , una parte del 
T a l m u d E b r a i c o . Vedi TALMUD. 

La mifchna contiene i l tefio j e l a g e m a r a , 
che é la feconda parte del T a l m u d , contie
ne i commentar j : cosí che la gemara é quafi 
un gloífario fulla mifchna. 

La mifchna é comporta di va r íe t rad iz ioní 
degli Ebrci , e delle efplanazioni di di veril 
paífi della Scrittura . — G l i Ebrei fofiengo-
no ? ch1 ella fu compiuta , e ridotta i n un 

corpo 
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teprpo da Rabb í Juda , nel I I . S e c ó l o , per i m 
pediré che non periífe la memoria delle loro 
t r a d i z i o n i . M a i piü d e ' D o t t i non le danno 
tanta an t i ch i t a , e la recano p iu baífo di a l -
cuni íecoli . 

E l l ' ^ íc r i t ta i n mol to piu puro fiile , ed 
é affai meno piena di fogni e di v i f i o n i , che 
ía Gemara . Vedi GEMARA . 

M I S C O N T I N U A N C E in Legge, l ' i f tef-
fo che difcontinuance, V e d i DISCONTINUA-
ZIONE . 

M I S D E M E A N O U R , mala condona, una 
trasgreflione, od un errore, particolarmente 
nel l ' efecuzione di un officio , 

High crim-es ad, misdcmeanours ^ dinota ér -
ror i e de l i t t i d i un1 odioía natura , proffimi 
alia high treafon, cioé alia Prodizione , o de-
Jit to di le faMaef tk . Ved i CRIMEN. 

M I S E , un termine Francefe , che lette-
ralmente dinota fpefo , o esborfo ; ufafi ne' 
noílr i l i b r i legali i n diverfi fenfi . j — Qualr 
che vol ta fi prende per l i profi t t i o f ru t t i 
delle te r re ; qualche vol ta per le taffe, o ta-
glie 5 e qualche volta per le ípefe : C o m e , 
pro mifis & cufiagüs j per le fpefe edaggravj 
ne' g iud i z j , Scc. 

MISE , piü particolarmente dinota un do
no onorar io , od un regalo di cof lume, col 
quale i l popólo di Galles íuole falutare ogni 
nuovo Re , e Principe di Galles , al loro 
ingreffo nel Pr incipato . 

Anticamente la mife fi dava in beí l iami , 
i n v ino , in grano , & c . per íb f t en tamento 
della famiglia del Principe ; ma quando co-
tefto dominio é flato aggiunto alia Corona 
Inglefe , i l donativo fí cambib i n dinaro . — 
La Contea di F l i n t paga due m i l a marche , 
& c . per íua mife . 

La Contea o Provincia di Chefter paga 
altresi una mife , o t r ibuto di 5000 mar
che j nel cambiar í i d' ogni proprietario della 
detta Contea , per godere i privi legj di quel 
Palatinato. 

M I S E R E R E , abbiatc mifcricordia, i l no-
me e la prima parola d'uno de' Salmi Peni-
tenziali ; che é quello che d' ordinario dafíi 
dal Vefcovo a que' malfat tor i condannati , 
a 'quali é accordato i l beneficio del Clero . 
— Donde egli é chiamato puré 'ASalmo del
la mifericordia. 

MISERERE mei, dinota una fpezie di có
lica , od un male degl ' inteftinj , nel cjuale 
g l i efcreraeíiti , i n vece di paíTar fuori per 
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I'ordinarla Arada, vengono su g í t t a t i per l s 
bocea . Vedi CÓLICA . 

II mifewe mei é 1'ifteíTo che I'altramen* 
te de t ío volvulus , ed iliaca pajfio . V e d i 
ILIACA. 

Prende i l fuo nome dal l ' infoffr ibi l dolore, 
ed angofeia che cagiona al paziente; che é 
t a l e , che dimanda pieta a' circoftanti : M i * 
ferere mei efTendo una frafe latina che lette* 
r a í m e n t e fignifica, abbiate pieta di m e . 

M I S E R I C O R D I A , nella legge , una m u l 
ta arbi t rar ia , od un gaftigo impofto a qual
che per íbna per un deli t to . Ved i MULTA. 

Dove i l querelante, o difendente i n qual
che azione é taflato e punito , l ' ingreífo é 
fempre ideo in mifericordia. 

E ' cosí chiamata , fecondo Fitzherbert , a 
cagione che debb' eíTere picciola pena * , c 
minore che la trafgreíTione, fecondo i l tenor 
della magna chana. 

* M u l ñ a lenior í i e d i f t a , quod leniffima 
imponi tu r mifericordia ; graviores en im 
muidas fines vocant ; a t roci íTimas , re-
demptiones . Ved i FINE , e REDEM-
PTIO . 

M I S N A . Vedi MISCHNA . 
M I S S A L E . Vedi MESSALE. 
M I S S I O N A R I O , é un ecelefiaílico , i l 

quale dedicase, e le fatiche fue, a qualche 
mijfione., o per ammaeftramento degli or to-
doííi , o per convincere g l i eretici , o per 
conver t i r é g l ' In fede l i . 

M I S S I O N E . Ved i EMISSIONE, MANÜ-
MISSIONE, REMISSIONE, e TRANSMISSIONE. 

MISSIONE, neila T e o l o g í a , dinota un po-
tere , od una commií f ione di predicar l 'Evan-
ge l io . Vedi EVANGELISTA, &C. 

G e s ü C r i f t o ha data ai fuoi diícepoli la loro 
mijfwnc i n queíle parole: Euntes doceteomnes 
gentes, &c. Vedi APPOSTOLI . 

I Cat to l ic i r improverano ai Pro te í í an t i , 
che i loro m i n i ñ r i non hanno mijfione, poi-
ché non fono appoggiati adalcuna legi t t ima 
autorita nel l ' efercizio del loro miniftero , o 
per via d'una non interrot ta fuccefíione dagli 
A p p o f t o l i , o per via di m i r a c o l i , o per qual
che ftraordinaria prova di vocazione . Vedi 
ORDINAZIONE . 

G l i Anabatif í i^ negano qualunque altra 
mijfione , neceífaria per lo min i í l e ro , fuor 
che quella de' talenti opportuni e neceífarj per 
foftenerlo e degnaraente' adempirlo . Vedi 
ANABATISTI . 

M i s -
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MissiONE fi ufa altresi per una c o l o n i a , 

o Compagnia ftabilita d i u o m i n i zclant i 
della gloria di D i o , e della falvazionedel l 
anime i i quali vanno a predicare i l vange-
l o in paefj lontam , e tra In fede l i . Ved i 

V i fono mtífiom nell Tndie Onentah , 
eoualmente che nelle Occidentali . Fra i 
C a t t o i i c i , i religiofi deU'Ordine di S. Do-
menico , di S.Francefco, di S. A g o f t i n o , e 
de' Gefuiti , hanno mijfioni nel Levante , 
ne l l 'Amer ica , & c . 

I Gefuiti hanno pur delle Mijjioni nella 
China , e i n tu t te l ' a l t r e par t i del G l o 
b o , dove hanno potuto penetrare. I M e n -
dicanti abbondano d i Mijjioni-

MISSIONE , é anco i ! nome d' una Con-
gregazione di P r e t i , e di l a i c i , in f t i tu i t ada 
Vincenzo di Paulo , e confermata nel 1626 
dal Papa Urbano V I I I . fot to i l t i t o l o d i Pr^-
ti della Congregazionc della MISSIONE. 

Quefti profeífano di attendere totalmente 
a l l ' opra delTaffiftere la povera gente nella 
Campagna ; ed a ta l uopo fi obbligano d i 
non mai predicare , o amminiftrare facra-
raenti i n c i t tadi , nelle quali v i fia un A r -
c ivefcovo , un Ve f co vo , od un Provinciale 
refidente. 

S o n ó ü a b i l i t i i n molte Provincie di Fran
c i a , d ' I t a l i a , d i German ia , ed i n Po lon ia . 
A P a r i g i , hanno un femmario , che chia-
rnano la mijjlone firaniera; dove íi a ü e v a n o 
g i o v a n i , e fí abilitano alie mijjioni d i f u o r i . 

M I S S I V O , qualche cofa che raandafi al-
t r u i . 1— Dal La t ino mhto , mando . 

D i c i a m , Lettere mijj ive , intendendo di 
lettere che fi mandan da uno a l l ' a l t r o . 
V e d i EPÍSTOLA . 

Propriaraente, le lettere mifflve fono let
tere d' a f fa r i , ma non d' affari di gran mo
mento j i n con t r ad i f t i nz íone dalle lettere di 
g a l a n t e r í a , dalle lettere fopra argomsnti di 
crudizione, da' d i fpacci , & c . 

M I S T E R I O , * Miflerium, cofa fecreta, 
o nafcofta \ impoffibile o difficile da com-
prenderfi. V e d i ACATALEPSIA. 

* L a parola viene dal Greco [¿urupiov ; e 
quejla Jecondo alcuni etimologijii, da uva , 
claudo, taceo ; e Toy.u , bocea j ma fe 
Ci0 e, donde viene la r ? s" e Jorfe con
sent ía la ^ di TO^OÍ tn r ? L a voce m i -
í l e ro fembra piü propriamente dtrivata 
dail Ebraico ̂ HD fatar , nafeondere ¡ don-

Tomo V, 
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de h formato IHOQ mif la r , "una cofa 
o/cura, -

Miflerio s'ufa principalmente , parlando 
d i ceite veri ta rivclate nella Scri t tura ; nel 
pieno in tendimento delle q u a ü 1'umana ra-
gione non pub penetrare. —• T a l i fono 1c 
dot t r ine della Trinitit , V Incamazione, & c . 
V e d i TRINITA^, &C. 

Abbiamo un ' epitome de' Mijierj di fe-
de, o de1 Miflerj Crift iani , ne' firaboli, o 
ne' C r e d o , compi la t i dagli A p p o ñ o l i , dal 
C o n c i l i o N i c e n o , e da San t 'A tana f io . V e 
di CREDO. 

I n t a t t i quef t i , ° íi commemora i l mifle-
ro della T r i n i t k , i miflerj del l ' Incarnazio-
ne del F i g ü u o l o d i D i o ; della fuá morte c 
paíTione , e della fuá difcefa nel l ' inferno per 
la Redenzione del genere umano : della fuá 
rifurrezione i l terzo giorno , della fuá afcen-
fione al C i c l o , e del fuo federe alia deftra 
di D i o , e deli 'aver egli a venire a g iud í -
care i i mondo : della d iv in i t a , e co-equa-
litU dello Spiri to Santo col Padre e col F i 
g ü u o l o ; d e H ' U n i t a della Chiefa , della G o -
m u n i t ^ de' S a n t i , della partecipazionc de' Sa-
c r a m e n t i ; e della gené ra le rifurrezione . —« 
T a l i fono i mifierj principali della Fede ; 
che la Chiefa dichiara neceí íar j a faperíi e 
crederf i , in ordine alia falvazione. 

Sin da ' tempi i piíi p r i m i t i v i v i fono fíate 
delle feíle p a r t i c o l a r i , i f t i tu i te in onore d i 
quefti mifierj ; per ringraziare Idd io dell* 
averli r íve la t i , ed obbhgare i m m i í l r i ed 
i Pa í lor i ad inftruire i n e íü i i p o p ó l o . V e 
di FESTA. 

T a i fono la Fe í l a á¿\ mtftero del? Incarna-
zione, chiamato anche i l Natale di Cr i j io , 
quelle della Circoncifione, áe\\& Paffione > del
la Rifurrezione , & c . V e d i INC ARNAZIONTE , 
ClRCONCISlONE, PASQUA, EPIFANIA &C. 

I G e n t i í i puré avevano i loro myjiírj , 
particolarmente quell i di Cerere , della bo-
na D e a , & c . Ved i ELEUSINIA. — I Sacer-
d o t i Egizj celavano i mijlerj della loro r e l i -
g ione , e la filofofia fotto geroglifici . V e d i 
GEROGLIFICO. —1 Quel l i che rivelavano i 
mifierj della bona Dea , erano fcveramente 
p u n i t i , e non fi confidavano ad alcuno , 
che non foffe folennemente in iz ia to , ed 
avefife giurata fegretezza . 

M a q u e í b non erano chiamat i , per 
efTere i ncompren f ib i l i , o fuperion alia ragio-
n e ; ma p e r c h é crano c o p e r t i , e mafcherati 

B b b fo t to 
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jfotto t i p i , e fotto f igure , per eccitare rnag-
giore venerazione nel popólo . — I mifterj 
del Paganismo furono cclebrati nelle caverae 
e nelle grotte , It ioghi piíi a t t i ad occultare 
i n i q u i t a , che a celebrare i mijlerj rel igiofi . 
V e d i INIZIATO, ORACOLO, &C. 

MISTERO, nel linguaggio della f c r i l t u r a» 
s'ufa con qualche l a t i tud ine . —« A l i e vol te 
dinota una cofa che non fi pub fapere fen-
7a una rivelazione divina . V e d i RIVELA-
ZIONE . 

I n quefto fenfo dobbiamo intendere que' 
paf f i : 41 C o l u i che r ivela i fegreti ( omifte-
9, rj ) v i fa fapere quello che ha da fucce-

dere ; Dan . I I . i g . u V i é un D i o ; n e ' C i e l i 
che rivela i miflerj. " v. 28. 

MISTERO fi adopera ancora per dinotare 
le cofe fecrete , che D i o ha fcoperte per 
niezzo de' fuoi Min i í l r i i P r o f c t i , per rnez-
20 di Gesíj C r i f t o , e degli A p p o f t o l i . 

N e l qual fenfo S. Paolo dice , —• u N o i 
„ predichiamo la fapienza d i D i o , r inch iu -

fa ael fuo miflero , quella fapienza nafco-
„ f i a , ch ' eg l i avea predeftinata e p repá ra l a 
„ avant i t u t t i i fecoli per noQra g l o r i a . 
„ i . C o r . 11. 7. C i eon í ide r ino g l i u o m i n i , 
5, come min i í l r i di Gesí i C r i d o , e come i 
j , difpenfatori á¿mif lerj di D i o . 1. Cor. I V . 
„ 1. Quantunque io intendeíTi t u t t i i mifie-
„ r ; , ed aveí í i la cognizione di tu t te le co-

f e , fe non ho la carita , io f o n o u n n i e n -
„ t e . i . C o r . X I I L 2 . Ecco un miflero ^ che 
„ io fono per d i r v i , 1. Cor. X V . 51. Dal 
„ leggere la mia P i ñ o l a , vo i potete racco-
„ gliere la mia cognizione nel miflero d i 
„ C r i f l o , Efef. I I I . 4 . " e n e ' v e r f i feguenti 
egi i aggiugne , che quefto miflero é , che i 
G c n t i l i fono coeredi , e non fanno fe non 
un corpo cogU E b r e i , parteeipando con ef-
l i delle promcffe di D i o nell Evange l io . 
„ Tenendo i l miflerio della Fede i n una co-
„ fcienza pura , 1. T i m . I I I . 9. Quando i l 
„ fe t t imo Ange lo comincera fuonar la fuá 
„ t r o m b a , i l miflero d i D i o fara finito, fic-
„ come egli ha dichiarato ai fuoi fervidori i 
„ P ro fe t i . Apocal. X . 7. " 

Addizioni di MISTERO . V e d i T a r í i c o l o 
ADDIZIONE . 

M I S T I C A Teología , dinota una fpezie 
r a í f i na t a , e fublirae di T e o l o g í a , profeffata 
da' miflici, V e d i MISTICI , e TEOLOGÍA. 

Confifte nella cognizione d i D i o , e delle 
eofe d iv ine , non acquiftata con la via co-
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m u ñ e , tria ínfufa immediatamente da D i o ; 
e che ha i l potere di mover r anima d' un 
rnodo fac i le , t r a n q u i l l o , d i v o t o , ed a ñ e t t i -
vo ; di unir la in t imamente a D i o ; d ' i l l u m i -
nare T in te l l e t to , d i rifcaldare , ed avviva-
re la volontva i n maniera flraordinaria . 

T r a g l i f c r i t t i a t t r i b u i t i a Dion i f io l 'Areo-
pag i t a , v ' é un Difcorfo della miflica Teo
log ía . D ive r f i a l t r i hanno fcr i t to fu l l ' iíleffQ 
fogge t to , si a n t i c h i , come m e d e r n i . 

M I S T I C I , una fpezie di fetta , che fidi-
fiingue per la profeí í ione che fa d' una pu
ra , í u b l i m e e perfetta divozione , ccn un 
á m o r e intieramente dif intereí fa to di D i o , 
l ibero da ogni confidcrazione d i sé , e da 
ogn i amor p rop r io . V e d i QUIETISMO . 

Imiflici fettarj ,0 fia i l lu f i e falfi, per ifcufare 
le loro eílafi fantaf t iche, e le loro ñ r a v a g a n -
ze d' amore , al leganoquel paíTo di S. Paolo; 
Lo Spirito prega in noi per mezzo di fofpiri e 
di gcmiti, che fono inenarrabili . Ora , fe lo 
f p i n t o , d i c o n e í í i , prega in n o i , noi ci dob-
biara ra í fegnare e daré in baila a ' f u o i m o v i -
m e n t i , e lafsiarci guidare dal fuo impu l fo , 
r imanendo i n uno flato di mera inaz ione . 

La contemplazione paffiva é quello flato 
d i perfezione a cui certi w i^ /V/a fp i r ano . V e 
di CONTEMPLAZIONE. 

M I S T I C O , M T 2 T I K 0 2 , una cofa m i -
fteriofa , o ailegorica . V e d i MISTERIO , 
ALLEGORI A , & c . 

I Commenta to r i fopra la Sc r i t t u r a , oltre 
un fenfo l i t terale , ne t rovano pu ré un mi-
Jiico , ed un raorale . La B i b b i a , e 'vogl iono 
che fia un l ibro di dentro , e un l ib ro di f u o r i . 
D i d e n t r o , i n riguardo al fenfo miftico, in 
t e rno , fublime , ed afcofo; e di fuori , i n 
riguardo al fenfo le t terale , e grammat ica le , 
immediatamente dalle parole efpreífo . 

I n f a t t i , diverfi degli ant ichi P a d r i , e Dot -
t o r i della C h i c f a , intendono i l i b r i , m e n t ó -
va t i in Ezechiele I I . 10. e ne l l ' Apocaliífi , 
fcritti dentro e fmri y per l eSc r i t t u r e ; e ere-
dono che qu i íi addi t i chiaramente i l fenfo let
terale ed ú m i f l i c o . Ved i ALLEGORICO , T I 
PO , & c . — I I fenfo della Scrit tura é , di
cono , o quello che immediatamente vien 
í lgnif icato dalle parole e dalle efprcflioni nell ' 
ufo comune del l inguaggio : od é mediato > 
fubl i rae, t í p i c o , e miflico , i n cui le cofe flef-
fe fignificate, fí fan fignificare ancor deü 'al-
tre u l ter ior i cofe, giufta lo feopo particola-
r e , e T intenzione di D i o , c dc 'P ro fe í ' 5 e 
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degli Appof to l i infpirati da l u i . Vedi T i -

P l l ? f e n f o letterale di nuovo fi fuddivide i n 
letterale propm, che ü cotmen nelle parole 
prcfc í empl iccmente e propnamente : E let-
ierale metafórico, quando le parole fi hanno 
da intendere in un íenfo fígurato ; come 
la dove ci vien comandato di cavara l oc-

chio dritto, &c' . , . _ , . 
Quandunque i l íenlo letterale propno con

tiene quaiche cofa aí íurda o indecente , í i d e e 
ricorrere al letterale meta fór ico . 

Tu t t a la fcri t tura ha un fenfo vero lette
rale , ma non fempre un mijhco. Dobbiamo 
fempre intenderia oel fenfo le t terale , quan-
do parla immediatamente di alcuna dclle 
leggi della na tu ra , della c a r i t a , del far bs-
ne j quando ci da i n í l ruz ion i per la condot-
ta della v i t a , per regolare i noftri c o f t u m i , 
e quando riferifee quaiche cofa di fatto , o 
quaiche punto di ftoria. 

U n iíteífo palio della Scri t tura ha talor 
diverfi fenli , efpreíTi e l lgnif icat i immedia
tamente dalle parole prefe nel loro p rop r io , 
e nel lor figurato fenfo, e che paiono eí íere 
fíati avud in mira dailo Scrit tore infpirato 
che le ha det te , effendo fíate intefe cosí da 
a i t r i né piíi né raeno infpira t i . <— Come 
quclle parole del Salmo I I . Fi l ius meitr es tu , 
ego hodie genu't te; che S. Paolo inten i e , fe-
condo la precifa lettera ( Heb. i . ) della ge-
nerazione di Gesu G r i l l o nel tempo : E ne-
g l i A t t i X I I I . 33. le prende in fenfo meta
fórico , e ie applica alia rifurrezione del Sal-
vatore . C o s í m Ofea X í . 1. le parole della 
Profezia , Ho chiamato i l mió figlinolo d&W 
Ep/tto , í ono intefe letteralmente de' figliuoli 
d1 I f rae le , c h e - D i o menb fuori dal l ' Egi t to 
fotto la condotta di M o s é ; e non o l í an te 
in S . M a t t e o í í . 15. fono intefe metafór ica
mente di Gesu C r i í l o . V e d i PROFEZIA. 

II fenfo miflico della Scrittura é quello che 
ulteriormente vien fígnificato dalle cofe efpref-
fe con le parole; od é una feconda fignifica-
zione ch1 efee & é additata dalla p r ima : quella 
Recoda effendo immediatamente efpreffa dal
la prima , e dalle parole tleífe mediatamente . 

G l i Scri t tor i ammettono tre fpezie di fen-
k mjhci nelia parola di D i o : i l pr imo cor-
r i ípondente alia fede , e chiamato fenfo al-
legonco \ ü fecondo ¿Wz fperanza , detto ana-
gogico ; ed i l terzo alia ca r i t a , chiamato 
trvpohgico. Vedi A.NAGOGICO. 
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I quattro f e n / í , e le loro applicazioni fo

no chiufe nel diftico l a t i n o . 
Littera ge/la docet , quid credai allega

ría . . 
Moral i í quid agen , quo tendas ana-

gogia. 
A l i e voi te la ílefifa parola nel'a Scri t tura íi 
dee prendere in t u t t i i quattro fenfi . — 
C o s í la parola Gerufalemme , letteralmente 
fignifica la Capitale della Giudea; al legori-
camente, la Chiefa m i l i t a n t e ; tropologica-
m e n t e , e raoralmente, un Fedele; edana- . 
gogicamente, i l c ie lo . 

M I S T I L I N E A L E angelo. V e d i l ' a r t i c o -
lo ANGOLO. 

M I S T I O N E , MIXTIO , l ' a t tod i mifehiar-
J l \ o l ' un ione e la coalizione di diverfi cor-
pufcoli in un corpo . Ved i MISTO , e M r -
STUR A . 

I Per ipate t ic i , che mettono per effenzia-
le alia miftione un 'a ' terazione, la definifeo-
no i ' u n i ó n di diverfi ingredienti o m i f e i b i l i 
a l t e r a t i . Vedi INGREDIENTE . 

La miflione fa un ' operazione confiderabile 
nella Farmacia C h i m i c a , e G a l é n i c a ; dove 
diverfe polver i , droghe , ed a l t r i fempl ic i , 
fi dicono mefchiarfi, mtfceri , benché fenza 
alcuna coaimunicazione , o tranfizione dellc 
v i r t u d' uno in quelle di un alero . V e d i 
COMPOSÍZIONE . 

M I S T O , o Corpo MISTO , nella Fi lofo-
fía , é quello , che é compo í lo d i d iver í l 
e l e m e n t i , o p r i n c i p j . Ved i MISTIONE. 

Per lo che viene i l mifld c o n t r a d i í l i n t o 
da fernplice od elementare , che applicafi ai 
corpi coftanti d ' u n pr incipio f o l o ; come i 
C h i m i c i prendono i l zolfo , i l f a i e , & c . 
V e d i ELEMENTO, e CORPO. 

G l i Scolatlici definifeono un corpa miflo, 
per un tu t to , r ifultante dai diverfi ingre-

e n t i , a l t e ra t i , o d i nuovo modificad me
ante la m i í t u r a . — A t í e f o i l qual p r i n -
p i o , i diverfi ingredienti non efiftono ac

tualmente nel mi/lo , ma fono t u t t i cam
bian , cosí che confpirano in un nuovo 
corpo di forma differente dalle forme ele
g í ' i n g r e d i e n t i . •— M a i Fi lofof i modernt 
d i raro concepifeono quefio termine in tan
to r igore , e si r i f i r e t t amente . 

L ' u f f i z i o della C h i m i c a , d ic iamo , é r i -
folvcre i corpi mijii ne' loro principj , o 
nelle lor par t i componen t i . V e d i PRINCI
PIO > CHIMICA , & c . 
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I Filofofi delle ícuole d i í l i n g u o n o i corpt 

mifli i n pcrfetti, ed imperfetti. 
MISTI Perfetti , fono la claffe de' corpi 

vi taÜ o a n i m a t i ; dove g l i d e m e n t i od i n -
gredienti donde fono c o m p o ñ i , cambianfi o 
í-rasformanfi per una perfetta raiílura. T a l i 
fono le p iante , le beftie , e g l i u o m i n i . 

MISTI Imperfetti fono i corpi i nan i r aa t i , 
]e forme de 'qual i r imangono tu t t o r le ftcf-
fe , che degl' ingrcdient i c o í l i t u t i v i . • — T a l i 
fono le meteore, i m i n e r a l i , i m e t a l l i , & c . 

Azione MISTA , nclla legge, é un 'az ione 
i n parte reale, ed i n parre perfonale. Ved i 
AZIONE . 

U n ' azione mijla é quella che m i l i t a e 
per la cofa r i ten uta , e centro la perfona 
del detentore. Ovvero é quella che cer
c a , e dimanda non men la ricupera d 'una 
cofa di cui venghiamo a tor to p r i v a t i ; che 
i d a n n i , od una pena per 1'ingiufia detcn-
zione di eíTa, 

T a l i fono le azioni di devaftazione, o di 
confunzione, e quare i m p e d i í ; azioni per 
le decime & c . 

Angolo MISTO . Vedi 1' articolo ANGOLO . 
P a m i M i s T i . Ved i T art icolo PANNO . 
jFtfW? MISTE . Ved i 1'articolo FAVOLA . 
Figura'M.isTK •> nella Geometria , é quel

la che confía parte di linee r e t t e , e parte di 
linee cu rve . V e d i FIGURA. 

.For^íz MISTA . Ved i 1'articolo FORZA . 
Ifloria MISTA . Vedi 1' articolo ISTORI A . 
Matemática MISTA . V e d i 1' articolo MA

TEMÁTICA . 
JkZWo MISTO , feeondo i l Signor Locke , 

¿ una combinazione di diverfe idee fempl ic i 
d i diíTeremi fpezie . V e d i IDEA , e MODO . 

C o s í , óe l l ezza) in quanto che eonfiftein 
una certa compofizione d i co lo r e , di figu
r a , di proporz ione , & c . di diverfe par t í r 
che cagiona dilet to in colui che r iguarda , 
é un modo mi/lo. T a l i f ono , ladro , omiti
da , & c . 

La mente , dice L o c k e , eorredata gia d* 
idee femplici , le pub accoppiare ed un i r é 
i n diverfe c o r a p o í i z i o n i , fenza c í a m i n a r e fe 
efiftano cosí infierne nella na tura . E d i q u a 
é che quefte idee fono chiamate mzioni ; 
come fe aveffero la loro o r i g ína l e e cortan
te aíí if tenza p.íi ne' penfieri degli u o m i n i , che 
nclla realita d t l l e cofe v e che per formare 
ta l i idee,, é ba i í a to che la mente met te í fe 
affienie o tombina íTe le pa r t í loro ^ e, che 
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fuffiflefiTero n e l l ' ¡ n t e l l e t t o : fenza confidera-
re fe aveffero un eífer reale . V e d i N o -
ZIONE . 

T r e maniere v i fono , onde acquiflanfí 
quefie idee compleífe áe modi mij i i . Prima r 
dal l ' efpsrienza ed o í fe rvaz ione delle cofe 
fieííe: Cos í nel vedere due u o m i n i l o í t a r e , 
riceviara 1'idea della lot ta . I n 2o . l uogo , 
dall ' Invenzione , o dal volontario accozza-
mento di diverfe idee fempl ic i nel no í i ro 
proprio fpi r i to : C o s í quegli che p r imo i n 
v e n t ó la Stampa, ebbe una idea d i eíTa i n 
pr ima nella fuá m e n t e , a van t i "che mai el
la efifleffe. I n terzo luogo , dal l ' efplicare 
e dichiarare i nomi delle azioni che non mai 
vedute abbiamo , o delle noz ioni che non 
po í í í am vedere ; e dal prefentarci ad una 
ad una tut te le idee , onde quede azioni 
debbono eífer compone ; e dipignercele, d i rb 
c o s í , alia nofira propria immaginaz ione . 

C o s í i l modo miflo che la parola bugia in» 
c í i i u d e , é compofio o fatto d i quefte idee 
femplici : i . Suoni articolati ; 2. Idee nella 
mente di chi f a v e l l a ; 3. Parole , o fegni di 
eotefie idee; 4. Quefti fegni accozzati per vtct 
d1 ajfermarJone i o negaztone cÜ altra guifa ^ e 
diverfa da quella onde ftanno nella mente d i 
chi parla le idee corrifpondenti ad effe paro' 
k , dapoiché i l Hnguaggio s ' é f o r m a t o . 

' L e idee cdTnpldle, comunemente s'acqui-
flano coil 'efpl icazione d i que' t e rmin i , ai 
qual i corrifpondono . I m p e r o c c h é conf iñen-
do elleno in idee femplici c o m b í n a t e , pof-
f o n o , con parole fpieganti cotcfle femplici 
i dee , e ñ e r e rapprefentate alia mente di uno 
che quefte parole inrende ; a b b e n c h é que-
fta combinazione dell ' idee femplici non íi 
fía mai prefentata alia fuá mente per mez-
70 della reale e f i í k n z a delle coíe . 

Numero MISTO , n e l i ' A r i t m é t i c a , que ¡lo
che é parte un i n t e r o , e parte una frazio-
n e ; come 4 Í . Ved i FR AZIONE . 

Obhligazione MISTA. Ved i 1' A r t i c o l o OE-
BLIGAZÍONE . 

Ragione, o proporzione MISTA , é quan
do la fomrna át\V antecedente e de! con* 
feguente Urca comparata colla differen-
za tra 1' antecedente e i l confeguente —* 
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Sal í M i s T I . Vedi 1' A r t i c o l o S a l i . 
Scalc MISTE . Vedi 1 'Ar t i co loSCALA. 
S e r v i o MISTO . V e d i 1 A r t i c o l o SER-

^ec ' ime MISTE . Vedi i ' A r t i c o l o DECIME , 
c T iTHE • 

M I S T U R A , MIXTURA , i n un í c n f o F i -
lofofico, é un adunamento , od una unio-
ne di" diverfi corpi di diffsrenti proprieta , 
neüa medefiraa maíTa . Ved i MISTO , e 
MíSTíONE. _ ' 

Determinare la ragione deg! ingredienti 
di una mi jh ra é quel celebre problema pro-
poíío da Hierone Re di Siracufa ad A r c h i -
mede , per occafion di una corona d' oro , 
nelia quale Tartefice frodolentemente ávea 
m e í c h i a t o del l ' argento ; la cui ío luz ione 
trovata da quel d iv ino Geormtra e Mec-
cJnico, lo fe tanto gir fuori di fe fleífo . 

Ella fi pub cosí determinare . — Pefate 
la mi fluí a , immergetela in un fluido \ e 
t r ó v a t e i l pefo ch' ella i v i perde. C Ved i 
SPECIFICA G r a v i t é . ) Pofcia t r ó v a t e qual 
pefo una determinata quanti ta di un degl' 
ingredient i perda n t l l ' itleífo fluido; e con 
¡a regola del tre y t r ó v a t e qual pefo c i a í cuno 
v i dovrcbbe perderé , fe i l fuo pefo foíTe 
eguale a quello della mijlura. Sottraete la 
m n o r perdí ta dalla maggiore , i ! che dará 
V ecccffo onde la perdita del piu ¡eggiero ec-
cede quella del piu pe í an t e . Qu ind i fottraets 
i l pefo perduto dall ' ingrediente piu pefasue , 
í j t t r a e t e l o , ti ico , da quello che ha perdu
to tutta la mi j lu ra , per trovar 1'ecceíío del 
pefo pgrdu ía dalia mij lura al di íopra di quel
lo che i l piu pe ían te ha perduto . 

MISTURA, ne'drappi , dinota 1' unione , 
o la collegatura di diverfe lañe di varj colo-
r i , non ancor fílate. V e d i PANNO. 

Q u i n d i una m i j l u r a , od un panno m i l l o , 
é quello i l cui ordi to e la cui trama fon di 
lañe di diverfi coior i t in te , e m e í c h i a t e 
avanti di filarle. 

M I SU R A , MENSURA, nd l a Geomet r i a , 
dinota una certa quant i tk , che fi affume 
come una , o come uni ta , la ragione o 
proporiione con la quale d 'al tre omogenee , 
0 fimilari quanti tsdi viene q u l e 11 eípref-

. Vedi M i SUR ARE . 
Q u e ü a defi uizioue é alquanto piu acco-

modata alia p r a í i c a , di quel che lo fia !a 
dennizione d1 Euelide , i l quale definifce la 
mifma jjer una quaati ta j , che fendo E Í p e t ^ a 
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qual che fi voglia numero di v o l t e , d iven í a 
eguale ad un 'a l t ra • — L o che corrifpondc 
folaraente alia idea di una mi fura A r i t m é t i c a , 
o di una parte quota . Ved i ALIQUOTA . 

MISURA di un angola, é un a rco , deferit-
to dal vé r t i ce a {Tav.Geomet . fig.io. ) i n 
un qualche luogo tra le fue crura, o gara-
be ; come m d f . Qu ind i g l i angoli fi d i f t i n -
guono per la ragione degli archi , de í c r i t í i 
dal v é r t i c e , tra le gambe, alie periferie. 

G l i angoli adunque fono d i f l i n t i o qual i -
ficati per raezzo di quefti a r c h i ; e g l i archi 
fono d i f l i n t i mercé la loro ragione alia peri
feria . — Cos í 1 'ango lo / ¿ Í c fi dice eífere d i 
tan t i g r a d i , quanti n e l i ' a r c o / ¿ ¿ . 

MISURA d1 una figura , o di una fuperfi-
zie p i a ñ a , é un quadrato , i l di cui lato é 
un po l l i ce , un piede, un bracc io , od altra 
determinata lunghezza. 

Fra i G e o m e t r i , e l f é comunemente u n í 
verga o bacchetta , chiamata bacchttta qua-
dra , divifa i n dieci piedi quadrati , ed i l 
piede quadro in d i g i t i quadr i . — ' Q u i n d i le 
mifure quadre. Ved i QUADRATO. 

MISURA d u n a linea , é una linea retta 
prefa a p l a c e r é , c confiderata come u n i t a . 
V e d i LINEA. 

I Geomet r i moderni ufano una decempe-
da , od una bacchetta divifa, i n dieci parrr 
e g u a ü , chiamate p i e d i . I I piede lo fuddiv i -
dono i a dieci d i g i t i , i l d íg i to in dieci l i 
nee , & c . 

Queda divifione decimale della mi fura fu 
prima int rodot ta daS tev ino , p r o b a b i í m e n t e 
coll 'efetupio di R e g i o m o n í a n o : L ' Í n d i c e o 
c a r a í t e r e deile decempedee ei lo fece o , 
quello de1 piedi i , de' d ig i t i 2 , delle l i 
nee 3 , & c . che per eífere la mifura fuddivi-
fa in ragione decupla , venivano ad eífere 
i l ogar i tmi della d iv i f ione . Bayero , i n lu >-
go d i q u e f l i , efpreífc i l oga r i tmi con carat-
teri R o r a a n i ; v . gr. 5 pernche , '4 p i ed i , 5 d i 
g i t i , e 2 l inee , ei l i cfpreífe cosí ; 50, 4 ' , 
3", a'*. Egl i é ípeíie volte piu comHIO fe-
parare g r i n t i e r i , e le bacchette , dalle fra-
z ioni con un p u n t o ; cosí in vece di 50 ,4 '» 
j " , 2'"'; ferivere 5. 452 . I I Padre Nataie y 
( P . N o e l ) oíferva , che tra i Chinef i la d -
vifione decimale ha luogo nelle loro ordina-
rie mifure , ed anche ne' loro p e l i . Vedi DE
CIMALE, GRADO, & c . 

Linea d^lle MISURE , Ved i V A r t i c o l o 
LINE A * 

' M i -



382 M I S 
MISURA della majfa, o quantita di mate

r i a , neila Meccan ica , é i l í u o pefo ; eíTen-
do m a n i f e í í o , che tu t ta la materia che s'at-
tiene (cohcent) e fi tnove con un corpo , gra
v i t a con cfíb ; e trovandofi per efperienza, 
che le gravi tad! de1 corpi omogenci fono i n 
proporzione ai loro v o l u m i ; q u i n d i , finche 
Ja rnaffa continua ad eí íere la flefTa, i l pefo 
fara 1'iileíTo, i n qualunquc figura cha l l a fi 
g e t t i : intendafi del fuo pefo a í foluto ; irnpe-
rocché quanto al fuo pefo fpecifico, quefti va
r i a come varia la quant i ta della íuper f i c i e . 
V e d i PESO , GRAVITA", & c . 

MISURA d 'un numero, n t l T A r i t m é t i c a , 
h quel tal numero che divide un altro , fenza 
Ufciarefrazione ; cosí 9 é una m i fura di 27. 
V e d i NUMERO . 

MISURA d? un / o l i d o , é un c u b o , i l cui la
t o é un pollice , un piede , un braccio , od a l -
t ra lunghezza determinara . 

Fra i G e o m e t r i , e l l ' é per lo piíi una ver
ga , o pertica , chismata per tica cubica ; d i -
vifa in ptedi cubici , d i g i t i c u b i c i , & c . Q u i n 
d i le mifure cubiche , o mifure di capaci ta . 
V e d i CUBO. 

MISURA della veheita , nella M e c c a n i c a , 
e lo fpazio percorfo da un corpo , che fi move , 
i n un dato tempo . Ved i MOTO . 

Per mifurare sdunque una velocita , fi dee 
dlvidere lo fpazio in tante parti egua l i , in 
q u a n í e fi concepifee efiere divifo ií t e m p o . 
L a quanti ta di fpazio corrifpondcnte ad un 
ía le art icolo di t e m p o , é ia mifura deüa velo-
c i t a . V e d i VELOCÍTA1 . 

MISURA , i n un fenfo légale , di commer-
c i ó , e popolare , dinets una certa quanti ta 
o porzione di una cofa , comperata , venduta, 
fb'mata , o fimile ., 

Le mifure fon dunque var ié , fecondo le 
var ié fpezie , e dimenficni deíle cofe mifara te . 
D i qua nafeono 

Le M i su RE L inea l i o longi t i id inal i per le l i 
nee , o per le lunghezze . 

Le Qjiadrate per le a ree o fuperfície : e 
Le Jolide, o cubiche per l i c o r p i , e per le 

loro capacitadi 
T i m e le quall mi fu-e di nuovo v a r í a n o in 

¿i í ferent i paefi , e in <iiñerenti tempi , ed 
anche mol te di eífc fecondo le var ié materie 
o merci . — D i qua nafeono altre d tv i í io -
Vi'i á\ mifure- domefíiche <¡ ed ejlrauee , antictoe , 
e na Ü d a ne, ar ide, o fecche , e l iquide , Scc 
La fachenda deile mifure é Üata cosí confu-
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famente , ed imperfet tamente efpofla dagli 
Sc r i t t o r i Ing lef i , che i l Let tore non aveta 
difearo, che ci fiamo prefa un po'di briga 
per ifviluppare e fupplire a cib che manca-
va . — S o í t o q u e ü o capo od art icolo egli 
t rovera e n u m é r a t e le va r i é , generali , co-
ü a n t i mifure , lunghe , quadrate, e cubiche , 
ora , od un tempo in ufo , con le lor propor-
z ion i e r i d u z i o n i ; per quel che concerne le 
par t icolar i , ci dee contentarfi d' t fíe re r i -
mandato ai capi o a r t ico l i p a r t i c o l a r i ; co
me PIEDE , DÍGITO , ALLÁ , TUN , GAL
LÓN , BUSHEL , PERTICA , LEGA , FUR-
LONG , &C. 

MÍSURE Lunghe, o M i su RE d'applicazio-
ne. >— La MISURA Lunga c l f e norma agí i 
I n g l e f i , per lo commercio , o q u e l l a , con cui 
le quant i ta delíe cofe ordinariamente fi fis-
mano in via di trsffico , é I z y a r d , che con
tiene tre piedi I n g l e f i ; eguale a tre piedi Pa-
r i g i n i , 1 pollice — d i un pollice ; ovvero 
a f di un ' alia Parigma . — Le fue d iv i f ion i 
fono i l piede, la fpanna, i l p a l m o , i l po l l i 
ce , ed i l grano di o r z o ; vedi ciafeuno de' 
qua!i fot to i l fuo capo r i fpc t t ivo : PIEDE , 
POLLICE, &C. I fuoi m u l t i p l i , fono \ \ paf-
f o , i l fathem , ií pele , i l furlcng , ed s 1 m i -
g l i o . V e d i MIGLIO , POLE , & c . — L e pro-
porzioni- che han difparatamente V una co l l ' 
al tra , fara 11 da noi efpreífe in una tavola a 
quelV uopo. 

La MISURA, ch' ^ norma a iFrancef i , per 
lo commerc io , é V aune , o V alia ( g i * I n 
glefi ell ) contenente 3 piedi P a r i g i n i , 7 pol-
l i c i , o. linee ; ovvero 1 yard , y Inglefe ; i l 
piede Parigino re a le eccedenda l ' Ing 'c fe d i 
~ f-2 p a r t i , come fi ved ra in una deile ta-
voie feguenti . Que fia aune { e l l ) é divi ía i n 
Iré maniere ; c ioé , in m e t a d i , m t e r z i , in fe-
fii, e in d í iodec imi ;ed in q u a r t i , mezzi quar» 
t i y e d e c i m i í e f i i . 

QixvíV aune corre per la maggior parte ¿e l 
la Francia ; eccetio che a T roycs nella Sciana-
pagna : a Are nel Barí efe ; in a l cüne part i 
della Picardia e della Borgogna , á a v e V a u m 
contiene folamente 2 p i e d i , 5 poilici , 1 l i 
nea ; nella Bretagna , dove contiene 4 p i e d i , 
2 poi l ic i , IÍ l i n e e ; ed a St. Gcnoux nel Ber-
r i , dove eccede Paune Parigina d' o í t o l inee . 
V e d i ALLÁ . 

M a i n Linguadoca , particoiarmente a Mar -
figlia, a M o n t p e ' l i c r , a T o l o f a , nella Pro-
venza, asila Guienne , m i fura fi per canne; 

e u na 
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euna c a n t u aTo lo fa e nella Guienne con-
tiene cinquc piedi P a n g m i , cinque p o l h d e 
fei l i n e e ; od una alia ( a u n e ) e mezza d i 
Pariai A M o n t p e l l i e r , e per la Linguadoca 
infcr iore , come puré nella P r o v e n í a , e in 
A v i s n o n e , ed anche nel Delf inato , la c a n n a é 
fei piedi, e nove ü n e e i o un aune, e due t e r z i , 
d i P a r i g i . V e d i G A N N A . . 

M r s u R A , ch e norma ^ m Ollanda , i n 
yfandra, i " ^vezia , i n u n a buona parte del-
UGermania i n m o i t e C i t t a a n í e a t i c h e , i n 
Vanzica, tAmburgo; tá m G i m v r a , Franc
fort, 8cc. é par iment i V a l l a . M a i 'al ia i n 
t u t t i queíli iuoghi é differente da l l ' a l ia Pa-
r i g i n a . I n Ollanda j contiene u n piedePari-
g i n o , undic i l i nee , o quattro f e t t i m i d e ü ' 
« / / ¿ í d i P a r i g i . L ' a l i a di Fiandra contiene d u e 
p i e d i , u n p o l l i c e , cinque l i n e e , eraezza l i 
n e a o fette duodecimi dell 'alla Parigina . L 'al la 
d i G e r m a n i a , Brabante, & c . é eguale a q u c l -
l a di Fiandra . Ved i ALLÁ . 

L a MISURA Italiana é i l b racc io , che ha 
luogo negli S t a t i d i M o d e n a , d i Venezia , 
di F i r enze , d i L u c a , d i M i l a n o , d i M a n t o a , 
e Bologna ; & c . ma é di d iver íe lunghezze. 
A Venezia contiene un piede Pa r ig ino , un
d ic i p o l l i c i , t re l i n e e , od o t t o d e c i m i q u i n t i 
d e i r a l l a d i P a r i g i . A Bologna , M o d e n a , c 
M a n t o a i l braccio é I ' ifleífo c h e a Vene
z i a . A Lucca contiene un piede P a r i g i n o , 
nove p o l l i c i , dieci l i n e e , o fia mezza alia 
Parigina . I n Firenze, contiene un piede , 
nove p o l l i c i , quat t ro linee ; 049 c e n t e í i m i 
d i u n ' a l i a Par ig ina . I n M i l a n o , i l braccio 
per m¡Tura re le í e t e o drappi d i fcta é un 
piede d i P a r i g i , fette p o l l i c i , quat t ro l inee , 
c qua t t ro n o n i di un ' a l i a Par ig ina . Quello 
per i drappi d i lana , é V iftelfo che Talla 
d ' O l l a n d a . Finalmente aBergamo , i l brac
cio é u n p iede, fette p o l l i c i , fei linee , o 
cinque n o n i d i u n ' a l i a Parigina . Lzmifura 
comune a N a p o l i é la c a n n a , contenente 
fei p i e d i , dieci p o l l i c i , c due l i n e e , od u n ' 
alia Parigina , e qumdic i i7mi. V e d i FA-
THOM, CANNA , & c . 
> L a MISVKA Spagnuola, c l a v a r a , Q^jtarJ, 
i n alcuni luoghi chiamata la barra ; che 
contiene 17 24.™ dc l l ' a l i a Parigina . — M a 
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la m'tfura d i Caf l igl ia e d i V a l e n z a é i l p a n , 
o fpanna, o p a l m o ; che ufaf i , inf iem colla 
canna , a Genoa . — I n Aragón a , la vara é 
eguale alf alia Parigina ^ j 0 fia a cinque pie-
d i , cinque p o l l i c i , fei l inee . 

L a MISVKA Portoghefe é i l cavedos, che 
contiene due p i e d i , undici l i nee , o quat t ro 
f e t t i m i del l 'a l la Par ig ina ; e la va ra , d i c u i 
cento e fei fan cento alie Parigine . 

L a M I S V K A Piemontefe é i l ras , che con
tiene un piede Par ig ino , nove p o l l i c i , d iec i 
l i n e e ; o mezza alia di P a r i g i . 

I n S i c i l i a , la mifura é la canna; TifteíTa 
che quella di N a p o l i . 

Le MISURE Mofcovite fono i l cub i t o , egua
le ad un piede Parigino , quat t ro p o l l i c i , 
due linee ; e P arcin , due de' quali eguagliano 
3 c u b i t i . 

LaMisx iRATurchefca) o del Levante, é l a 
picea, che contiene due p i ed i , due p o l l i c i , 
e due linee ; o tre q u i n t i delTalIa Par ig i 
na . 1— La mifura Chinefe , é i l cobre , 
dieci cobri eguagliano tre alie Parigine . — 
I n Perfia , ed aicune par t i del l ' Indie , l a 
gueze, di cui ve ne fon due fpezie; lague-
za reale , chiamata anco gueze menkelfer , 
che contien due piedi P a r i g i n i , dieci p o l l i 
c i , undic i l i nee , o quattro q u i n t i de l l a l l a 
Parigina ; e la gueza piíi corta chiamata 
fempliccmente gueza , due terzi dclla p r i 
m a . — A G o a , ed Ormus , la mifura é l a 
v a r a , l ' i í k t f a che quella de 'Portoghefi , i n -
t rodot tav i da effi . — N e l Pegu , ed aicune 
altre par t i dell ' I n d i e , i l cando, o c a n d i , 
eguale al braccio Veneziano . — A G o a , e 
i n altre parti fi fervono di un cando p iü 
g r a n d e e g u a l e a 17 alie F iaminghe , ecce-
dente quello di Babel , e Balfora di per 
cento , e la vara di 6- i - . — I n Siam , íi 
fervono d e I K e n , che decade di un pol l ice 
da tre piedi d i P a r i g i . I l K e n contiene due 
fock i , i l fok due keubi , i l keub dodici 
n ious , o p o l l i c i ; i l n iou eguaglia o t togra -
n i di rifo , cioé circa nove linee . —la 
C a m b ó l a , la h a ü e r ; i n Giappone la ta-
t a m ; e la fpanna fopra aicune c o ü e della 
Guinea . 

MISURE 
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MISURE L m g h c I n g l e f i y o MÍSURE d J Í p p l i c a z i o n c . 

Cubi to 

Pollice 
Palmo 

Spanna 

79 20 110 
21120 

Yard o C a n n a 

Fathom 
Pole o pertica 
40 F u r l o n g , o -f- di rafflio 

8 i M i g l i o 

MISURE L u n g h c de l i a S c r i t t u r a . 

D í g i t o 

I 2 

__21_ 

_ 9 £ 

192 
1920 

Palmo 

_ 2 4 _ 

480 

Spanna 

12 
j ó ] 
16c 

Cubi to 

80 

Fath om 

2 
20 

Verga d' Exechiele 

Piedi I n g . Poli . Dec. 
•— 0 0 , 912 
— o 3,648 

0 10,944 

1 9 ,888 

7 5 » 5 5 2 
ID 1 I 3 3 2.8 

i 3 i 

Pole o pertica A r á b i c a 14 7,104 

10 jSchoeno,linea mifuratr ice 145 i l i 0 4 r 

MISURE L u n g h e G r e c h e ? r i d o t t c a l i e I n g l e f i . 

' Dac^ylus, d íg i t o 

4_ 
TO 
1 \ 
I 2 
16 

'{% 

yo 

24 i ó 

9íL l_2l_ 600 2400 
76800|19200 

D o r o n , docbme 
2— L'chas 

_21 
J _ 

4 
4 f 

— o_ 
l ~ 

í o 

2 

960 
7 6 80 

Orthodoron 

698 

Snirhame 
l - j Pous 

I C I 7 ' " 

2 

_8o_o 
Ó400 

j l 
6 

600 
1800 I 

piede — — 
P y s m e i cubito 

Pygon 

1 

400 

•^4 

Pecus, cubito pib grande 

Pa í r i Ing le f i ,P ied i ,Po l I . Dec. 
o o 0,755411 

• o o 3,02i8| 

007,554ÓT 
o o 8,31017-5 

— 0 0 9,0656-
o 1 0,0875 

— 0 1 1 , 5984I 
o 1 3,109I 
o 1 6, 13125 

_ 4 _ 
400 

: *:00 

Oro_ya; pafro ffurlong)o0 6 0,525 
StadiusJ Un quarto.p.p. A A. < 
^ ü ^ , Ldimigl . 100 4 4 0 

8 ¡Milion, 805 $ 0 
— , miglio 

100 
óoo 

MISURE 
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MÍSURE Ehree lunghe? o It'werme, 

383 

Cubi to 
~~^oo~ S t i á l u m 

M i g l i a I n g l . Paffi .Piedi. Dec. 

I t e r Sabba íh i 
M i g l i o Or ient . 

24 
Para Tanga 

8 | I t e r unius dici 

o 

o 

o 

1 
4 

¡1 

o 

729 
403 
153 
172 

1,824 
4,6 
3,0 
1,0 
3» o 
4,0 

Mi su RE Lunghe Romane ridotíe alie Inglefi. 

D i g í t u s t r a n s a r fus 
P a f f i l n g t . P l e d í . Pol i . Dec. 

_ i t_ 
_ 4 _ 
16 
20 

i l _ 
40 

I t E 
10000 
80000 

U n c í a 

12 
_ } 5_ 

18 

Palmus rninor 

4 

31 
óo 

Tjoo 
60000 

IO 
20 

2500 
2000c 

Vts_ 

5000 

Palmipcs 

1 T__ 
2 

4 
500 

4000 

C u b i t u s 

4 J ó i 

Gradus 

2 
250 

2000 

Pailas 
_ i . i l 
íOOO 

Stadium 

8 f M i l i a r e 

o 
o 
o 

- o 
o 

-• o 
o 
O 

120 
967 

o 
o 
o 
o 
I 
I 
2 
4 
4 
o 

PropOYzloni delle MISURE Lunghe dt dtverfe Na^om col pls-
de Inglefe y tratte da M* Greaves. 

Se tí píccic í íabi l i ío per norma agí ' I n g l s -
D , fia d iv i fo in 1000 part i eguali , lealtre-
mifure averansio cqn cffb le fcguenti pr®-
p o r z i o n i . 

I I piede Inglefe , dalla norma 
ds Gu i ldha l l - — — 1000 

11 piede Peale P a r i g i n o , nel Ca-
ftcllctto 1068 

I I piede Renolandico, di Snelilo 1053 
31 piede Greco — 
I I piede Romano 5 ful monu

mento di CoíTuzio ^— 

I I Piede Veae i i ano * — 
L ' a l l a d ' A n v e r f a 
L ' alia d' Amfterdam — — -
L ' alia di Leyden 
L a Canna di N a | o í i — — 
La vara d ' A l r a e n á , eGibi l te r ra 

11 piede R o m a n o , ful monu
mento di S ta t i l io — 

11 piede R o m a n o , d i V i l l a l p a n -
do, prcfo dal congio di Vefpa-
fiano . .a*—— 

967 

97% 

22%l 
22Ó8 
22ÓO 
6880 

27 6ú 
1913 

8iS 
I I braccio eomune d i Sienna 1242 
I I brao«io di Sienna, per le tele 1974 
11 palmo degli A r c h i t e t t i d i 

R o m a , X d i cui fan la can
na de 'medefimi A r c h i t e t t i 732 

I I palme? riel braccio dc 'Mercan-
t i e s d í i t o r i di R o m a ; da un 
m a r m o n e l C a m p i d o g l i o con 

C c c (Hieílr 

i n Spagna 
í l braccio di Fircnzc 
I I palmo üi Genoa 

0,967 
2,901 

11,604 

M 0 5 
5^40^ 

10,02 

4» 5 
o 
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q u c f t ' I n f c r i i b n c C V R A N T E 
L V P O E T O — ógsi 

L a Picea grande de' T u r c h i in 
C o ñ a n t i n o p o l i — — 2200 

L a Picea picciola de' T u r c h i ¡ a 

M I S 
CoílarulnopoU é alia grande 
come 31 a 32 

L ' arish di Pcrfia . 3197 
L a derah o i l cubito degli E g i -

2'} — — 1824 

Propor^tom di dlverfe MrsURE Lww^^ Vuna conVahray 
ácí M» Pknrd * 

I I piede Renolandico o di L e y -
den ( 12 de' quali fanno la 
pertica Renolandica ) fup-
poño, — — 6g6 

I I piede Inglefe — ^75T 
I I piede Parigina • 720 
U piede d'Amftcrdam, da quel-

lo. di Leyden, perSnellio 6ig> 
I I piede Danefe ( due de' quali 

fan T a l a Danefe) 701 
I I piede Svezzcfe > ^5^7 
I I piede di BruíTcllcs ^ 0 9 f 
I I piede Danzicano, dalla Sele

nografía d'Hervelio • 6^6 
I l piede Lionefe , per M . A u -

zou t • 7 5 7 I 
I I piede Bolognefe , per il me-

defimo > 843 
I I braccio Fiorentino r per ¡1 me-

defimo, e fecondo i l P . Mer-
fenno 1290 

I I palmo degli Architctti in R o -

MISURE quadrate o fuperfizíalt „ — Le mi* 
fure quadrate o fuperfiziali Inglefi, fono pro-
dotte d a l l a / a r í di 36 pollici v moltiplieata 
an fe fteífa c cib producendo 1296 poli, 
quadr. nella j /ard quadr,, le divií ioni di quefta 
fono piedi c poli, quadr.. > ed i muliipli % 

ma fecondo le oííervazioni de* 
Sigg. Picard e Auzout 494| ' 

I I piede Romano nei Campi -
doglio s efaminato da' Sigg. 
Picard eAuzout 

I I medefimo dal piede Greco 652 
Dalla vigna M a t t e í ^57T 
D a l Palmo 658 ! 
D a l pavimento del Panthcon , 

creduto conteneré 10 piedi 
Reman i. • 

D a un pezzo di marmo nel me
defimo Pavimento , creduto 
conteneré 3 piedi Romani ^50 

Dalla Pirámide di Ceftio , cre-
duta conteneré 95 piedi R o 
mani ¿53 | -

D a i diaraetri delle colonne ncll' 
arco di Setti mío Severo ^53- | 

D a un pezzo di pórfido nel pa
vimento del Pantheon. ^ 5 3 ^ 

fono poles (o pertiche), verghej ed acre ; come 
nella T a v o l a . 

L e mi Jure quadrate France/i y fon regolate 
da 12 linee nel po Hice quadr.. j 12 pollici nel 
piede, 22piedi nella pertica, c 100pertichc 
ncll' arpen?, a acre {Jugerum ) . 
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M i su RE g h i a é 

PolJJci 

1290 
3600 

^9204 
1568100 
Ó272640 

__9 _ 

10890 
4^560 

Yarde 

12 i o 

Paff i 
i c , 89 

'74^ 6 

Poles, o peníche 

_40_ 
160 4 j Acre j o í » ^ / , 

l e MlSURE quadre Greche , erado i l ple-
throri) o l'acre , che alcum ñ i m a n o conte-
nefle 1444 j a l t r i 10000 piedi quadri : 

e T avoura , la meta del plethron , U 
aroma degli Egizj era il quadrato d i 100 
c u b i t i . 

MISURE Romane Quadr» rtdotte alie Inglefi. 

V infero era un jugerum od acre, che divtdeano come l-a libra^ o Vas: Cos\ 

A s — 
D e u n x 
Dextans—-— 
Dodrans—— 
Bes -
S e p t u n x — 
Serais——— 
Q u i n c u n x — 
T r i e n s — — 
Quadrans 
Scxtans • 
U n c í a - — — 

11 Jugerum contenea 
Piedi Quadr. Sc rupo l i . 

1 28800 
26400 
24000 
21600 
19200 
16800 
14400 
12000 
9600 
7200 
4800 
2400 

288 
264 
240 
216 
192 
1Ó8 
144 
120 

96 
/ L 
48 
24 

Verghe I n g i . Pol.quad. Piedi quad» 
18 
10 
2 
34 
25 
17 
09 
01 
52 
24 
16 

250,05 

117,64 
51,42 

2 57»4¿ 
19^25 
125,05 

58,82 
264,85 
198,64 
i32>43 

66,21 

MISURE Cubiche, o MISURE di capacith 
per i l iquidi. L e mifure liquide Inglefi, fu-
rono or ig inalmente t rat te e f ó r m a t e dal pe-
fó , detto t roy-weight ( V e d i TKOY-weight) ; 
effendo ordinato da diverfi S t a t u t i , che or
to libbre troy di f ó r m e n t e , raccolto dal mez-
zo della Spica , e ben feccato, aveíTero a pc-
fare un gallón (fecchio) di mifura d i v i n o ; 
le cui d iv i f ion i , ed i cu i m u l t i p l i dovean 
formare l ' ahremi/nre: nel medefirao tempo 
fu o rd ina to , che non v i foflfe ncl Rcgno fuor-
c h é una fola mifura liquida', n u ü a d i m e n o i l 
c o í í u m e ha prevalfo, ed eífendovifi introdot-
í o un nuovo pefo, cioé l 'avoirdupois , n o i 
abbiamo i n oggi un fecondo gallón per n o r m a , 

a g g i u f t a t o v í , e chceccede i l p r imo nella pro-
porzione de! pefo avoirdupois al t roy w e i g h t . 
Da q u e í l ' u l t ima norma fi fon fó rmate duc d i -
verfe mifure, i ' u n a per Vale ( o ceryogia) l* 
altra per la b i n a , 

I I gallón í ig i l la to in G u i l d h a l i , che é la 
norma deile mifure per l i v i n i , f p i r i t i , o l j , 
& c . íi fuppone con tene ré 237 poli , cubici ; 
fulla quale fuppo í i z ionc , l ' a l t r e mifure i nd i 
f ó r m a t e conterranno , come nclle fuífegu. 
T a v o l é ; n u l í a d i m e n o per a t íua l i «fperienze 
fatte nel 1688 , davanti al Lord M a y o r ed 
ai Commifs . dell' Excife , fi é fol t rovato 
c o n t e n e r é 224 pol i , cubici : Fu cib nonoflan-
Se ftabilito concoidemente, che f í continuaf-

C c c 2 fe 
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íe nd ia norma primiera del fuppoflo conte-
nuto di pol i . cub. 231; cosí che t u t t i i cal-
co l i fi regolano ful piede an t i co . - Q u i n d i , 
come 12 é a 231 , cosí é a 281-5- , i 
po l l i c i cubici nel fecchio, o gallón dcWa. cet-
v o g i a ; ma in fa t t i la quarta di cervogia con
tiene y o - poli , c u b i c i ; attefo i l qual princi
pio , i l gal lón di cervogia e di birra fark 
382 pol i . cub. 

Le diverfe d iv i f ion i ed i mu l í i p l i di que-
fle mifure , e le lor proporziom , vengon 
date nelle fufl'eg. T a v o l e . 

MISURE liquide Francefi . A Pa r ig i , e in 
una gran parte del Regno , le mifure, per 
corninciar dalle piu p icc io le , fono i i poffon, 
che contiene fei pol l ic i c u b i c i ; due poffons 
fanno i l demí fepticr \ due demi-feptiers , i l 
feptier, o la ehopine ; due chopines , na* pin
ta ; due pinte la quar ta , o i l boccale { p o t ) \ 
quat t ro quarte , i l gallón , o íept ier d i ü ¡ -
m a ; e trentafci feptiers , i l muid , che íi 
fuddivide in due mezzi - muids , quattro 
rjuarter muids, ed ot to mezzi quarter-muids. 
V e d i MUID, SEPTIER , QUARTA , CHOPI-

Dalla quarta fono parimenti f ó r m a t e le 
mifure che fi ufano in altre part i ; e. gr. 
Ja queue che fi u f a lnOf l r ans , a B l o i s , & c . 
che contiene un mu)jt~ d i P a r i g i , o 420 p in 
t e ; la botte che fi ufa in Baiona e Bordb, 
che confia di quattro b a r i ü , ed eguagliatre 
wuids P a r i g i n i , e in Orleans due : cosí che 
la prima botte contiene ottocento e íe í ían-
taquattro pinre , e la feconda cinquecento 
ú t e a n t a f e i . V e d i BOTTE, e TUN . La mez-
•za quate, ufata nella Sciampagna , nonan-
tafei quarte ; la pipe , ufata nel i ' An joh e 
nel Poetu , che contiene due b u í í a r d s , ed 
eguaglia áuz demi queues Ü Otltuns , & c . ov-
vero un muid ~ di Pa r ig i , o 432 pinte . 
V e d i PIPE . La miglierolle, ufata i n Proven
í a , che contiene 66 pinte Parigine ; ed i l 
poincon ufato a Nantcs , nella T o u r é n e , e 
nel Bleíícis , cguale alia meta della botte 
Orlcancfe . I I poincon ufato i n Parigi;, é 
1' ifieíTo che la mezza coda. 

Mifu re li-quide Ollandefi. I n A m f i e r d a m , 
le mifure) per cominciar dalle d iminuz ion i 
fono le mengk, o bottk, eguali ai pots , o 
b o c c a ü Francefi , e che contengono due l i b -
bre quattr ' oncic , marco , d ' u n l iquoreord i 
n a r i o . La mengie é divifa in due pinte , quat
t ro mezze p i n t e , c i t o rauffie, fedici mez-
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ze m u í f i e , & c . Settecento e fettanta mem» 
gle ían la loro bo t t e . La vtertel^ o q u a r í c r s 
confia di cloque mengle, ed un fe fio di men-
g la . La v ic r te l d i v ino é in punto fei men
g l e . La flekan, o fíekaimen , contiene fe
dici mengle. L ' a n k e r contiene due fie k a n ; 
e quattro anker , T awn , quanto agü olj fi 
fervono della bo t t e , che contiene f e i a w m s , 
eguali a i deo pinte Par ig ine . Ved i T U N . 

MISURE Liquide Spagnv.ole fono la beta 
che contiene da trentafei in trenta fette fle-
kans Oilandefi . La bota confia di trenta ar
r o b e , ciafeuna delle quali pefa 28 l ibbre . 
O g n i Arroba di nuevo fuddividefi jn o t to 
aznmbre , e Tazumbra in 4 quar te . La p i 
pe confia di 18 arrobe. 

M I S V R E liquide Portogheft, fono le bo t e , 
le almudc , lecavade, le qua r t e ; e per f o l i o , 
g l i a lque i r i , o can tar i . La bota P o r t o g h e í c 
é un poco piíi picciola che la Spagnuola ; 
efiTendo quefia eguale a 36 o 37 í i e k a n s , e 
quella fo!o a 25. o 26. Le quarte fono un 
quarto delle cavade . La cavada é V ifiefio 
che la mengle Oílandefe . Sei cavadas fau
no un a lqu ie r , e due alquiers un alraude ; 
26 almude una bote . 

MISURE liquide ltaUane\ i n R o m a , fono 
i l boccale, che contiene un poco piü che la 
pinta Parigina . Sette boccali e mezzo fan i l 
r u b b o , e i3rubbi e mezzo , la b ren ta ; co
sí che la brenta contiene 96 boccal i . — I n 
F i renze , lo fiaro, o ftaio, che contiene tre 
b a r i l i , ed i l barile 20 fiafchi , eguali a un 
diprefib alie pinte Par ig ine . — A Verona , 
fi fervono della baí fa , fedici baífe fanno una 
brenta ; la brenta contiene 96 bocca l i , o 13 
rubbi e mezzo. A V e n e z i a , l ' a m f o r a , che 
contiene due bot t i ; la botte quat t ro b igon-
c ] ; i l b igonc io , quattro quar te ; la quar ta , 
quat t ro t i f ibfere . La botte Veneziana é d i 
nuovo fuddivifa in mofiacchi , 26 d e ' q u a l í 
fanno l ' a m f o r a . - A Ferrara i lmaf t e l l oche 
contiene o t to fecchi . -- I n I f t r i a , fecchi , 
fei de' quali fanno 1' urna . I n C a l a b r i a , e 
nella Puglia , pignatoli eguali alie pinte 
Francefi ; 32 pignatoli fan lo fiaro , o ftaio, 
e dieci ftaj, la faima . 

MISURE liquide Tedefche. I I Fuder é ufa
to quaíi per tut ta la Germania , m a c o n q u a l -
che differenza nella fuá lunghezza, e quan
to alie fue fubdivif ioni . I I Fuder fi fuppone 
cí ícre i l carleo d ' u n carro a due c a v a l ü . Due 
Fudcrs j fanno i l roeder; f c i a w n , i l fuder; 

ven-
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ven t i fertels , l ' a w n ; e quattro maíTcms , i l 
fertel : cosí che i l roeder contiene m i l i e du-
gento maífems , i l fuder quattrocento e ot-
í a n t a , 1' awm ottanca , ed i l ferte! 41 . 
A Nurcmberg) ^ divífione del fuder , é i n 
dodici hctners , 1' hcmer i n feffanta quattro 
maíTeras. A Vienna dividono i l fuder in 32 
beemcts, l 'heemer i n 32 ach te l ing i , e l 'ach-
teling in 4 f e ü t i n i . L ' a w m , v i contiene 80 
roaflTetnsj Ü f e r t e l , chiamato znchcfchrewe, 
quattVo mafTems ; e i l d r i c l i nck vent iquat t ro 
heemers. I n A u g u ñ a , i l fuder é divifo in ot-
t o j e z ; H jez i n due m u i d s , o dodici bcfon ; 
i j btfon in o t to raaífems, che fa fettecento 
Íe/Tantaotto maaífes nel fuder, come i n quel-
io di N u r e m b e r g . - A Heidelberg , i l fu
der é divifo i n d iec iawms , l ' a w n in dodi
ci v e r t é i s ; ed i l vertel in quat t ro m a f í e m s , 
I n W i r t e m b e r g , i l fuder é d ivi fo in fei a w m s ; 
i ' awra i n 16 yune ; la yune i n dieci maf
í ems . 

MISURE liquide fulla cofia di Barbaria . 
A T r i p o l i , &C. ufano i l r o t ó l o , o r o t o l i , 
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32 de5 quali fanno i l m a t u l i . A T u n i f i , 
quarantadue de' r o to l i d i T r i p o l i fanno una 
ma ta r a , o mataro ; e g l i a l t r i luoghi fui i ' iüeí -
fa cofta ufano a un dipreífo le raedefime m i -
fu re . Si pub qui offervarc, che la piu par
t e , fe non tu t te le N a z i o n i O r i c n t a l i , con 
le qual i g l i Europei trafficano, non hanno 
mifure d i capaci ta , fia per le cofe fecche, o 
per le l i q u i d e , rna vendono t u t t o , anche I 
í i q u o r i , a pefo. Nul lad imeno pofliamo nel 
numero delle w//«r<? liquide mettere i cocos^ 
e cañan di Siam . I pr i ra i fono i gufci del 
coco mondat i del loro m i d o l í o . E po iché que-
íli non fono t u t t i della medefima capacita, 
l i mifurano col cauris , che é una piccola 
conchiglia delle Mald ive , che ferve anco 
per monete i n aleuni Stati deU'Indie . A l -
cu a i cocos, teagono mi l l e cauris , cda lcun i 
folo cinquecento. Sopra del cocos v ' é la ca
ñ a n , una piccola mi f u r a , ufa ta nc l l ' iftcíía 
paefe , e chiamata da' Por toghef í , ch&up ; 
che tiene i a circa una cuarta Par i s ina . 

MISURE I n g l e f i d i c a p a c i t a p e r l i l i c j i ú d i . 

MISURA del Vino* 
Pol l ic i fol idi 

^ 1 . 

19279 
29106 
58212 

Pinta 

8 ~ ~ 

il4— 
252 

Ó72 
1008 
201 ó 

Gal lón 
18 

E í 

IZÓ 

Rundlet 

2-r 

7_ 
14 

Barfel 

2 

4 

T í e r c e 

2 
Ho^shead 

2 
4 

Punchion 

3 2 ÍTun 

Pinte^ 
! 8 ~ _ 

6 i _ 
I2_8__ 

512"" 

ÍSURA d d l a C e r n j o g i a ( < A U 

G a l L 
8 
12 

^Z 
04 

F i r k 
K i l d . 

2 ÍBarr í le 

Hoghsh. 

Ivlísu-
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MISURA ddla B i n a , 

flmc 

7± _ 

288_ 

57^ 

G a l K 

i8__ 

72 

F í r k . 

4 I ̂  ¡ Hoghsh . 

MISURE jíttiche ¿i capacita pe Ucjuidi y vldotte 
alia Mifura Inglefe del w m . 

Cochl ia r lon 

^ h e m e 

6o 
120 
720 
8Ó4O 

111 
60 
^óo 

4320 

M y r t r o n 

Gall.Pinte PolI.fol.Dec. 
0 r r z 0,0356^ 

2 
_ 4 _ 
_ 6 

- i 4 

_288_ 

3456 

Concha 

2 

Id 
12 

J 4 _ 
J44_ 
1728 

Cyathus 

6 _ 
12 

_7i_ 
864 

O x u b a p í i o n 

A . 
57ó 

C o t y l c 

2 
12 
144 

Xefles, fextary 
6 I C h o s , congius 

j 2 1 Metretes, 72 phora 

O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 

Ir? o , i78 | - | 
h . o , 3 5 Ó H 
T 0,5351; 

1 4,285 
ó 25,698 

2 19,Ó2<5 

MISURE Romane di capacita pe' liquidi 
alia Mifura Inglefe del vino. 

ridotte 

L í g u l a 

ó 
12 

_ i L 
28 8_ 
1152 
2^04 

46080 

Gall.Pinte PolI.fol.Dec. 
, t 

Cyathus 

12 

72 
_288__ 

11520 

Acetabulum 

2 

__8_ 

192 

j 8 ± 
7080 

Ouartarlus 

2 
__4__ 
_24_ 

J L 
192 

3840 

H e m i n a 

2 
12 

1920 

Sextarius 
ó__ 
i4 

^ 8 ~ 
960 

Congius 
4 l U r n a 

160 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 

40 

Araphora 
20 iGuleus 

o^ 
I 

7 
4 l 

7 1 
3 

O, I I7T» 
0,4691-
O,704T 

I , 409 
2,818 

4,942 

5J33 
10,66 

I I , 095 
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MÍSURE Ebrawhe di capacha pe liquidi, ridottt 
alia Mifura Inglefe del njino. 

IT 

16 

960 

i 2 
_24_ 
_72_ 
720 

Cab 

_ i8_ 
78 o 

H¡n_ 
2 Seah 

3 ° 

Gal l . Pinte Poll.fol. 
o q | 0,177 
o o-|- 0,2 i c 
0 0,844 
1 2 2,55J 
2 4 5,067 

Bathj epha 7 4 15,2 

ÍO ICoroa, chomsr 75 5 7)^23 

MISURE Cubiche di capacith per le cofe ari-
de. L e MISURE Inglefi aride o del grano , 
fon fórmate dal gallón di Winch .e íkr , che 
contiene 272^ poilici folidi , si che ñ i env i 
nove l ibre, tredici oncie di acqua pura cor-
rente, o piovana. Pare che queÜa coincida 
alia mifura vecchia del ga l lón , o fecchio di 
vino, di 224 poilici cubici; 12 eí fendoa 14 H» 
come 224 S i 2 j 2 ^ . P u r é , per un atto di par
lamento, fatto nel 1697, s'orciina, che un 
bushel , o flaio rotondo , d' una capacita o 
larghezza di 18 poilici | - , e di profonditaS, 
fia un bushel legittimo di Winchcftcr . M a 
un tal vafe térra foltanto 2150.42 poli. cub. 
confeguentemente il gallón conterra 2(58-f-
poilici cubici . L e divií ioni , ed i multipli 
fono, come nella tavola fuffeg. 

L e MISURE di cofe fecche Francefi , fono 
i l litron) lo flaio 1 il m i m t , la mine , il fe-
ptier 1 il muid, e \¡L botte. I I litron é d i v i f o 
in due mezzi-litron, e quattro quarti di li
tron ; e contiene 36 poilici cub. di P a r i g í . 
Per decreto, il litron debb'eíTere tre poili
ci ~ alto, e tre poilici dieci linee largo. II 
litron per il fale é piu grande, e dividefi in due 
inetadi , quattro quarti ,otto mezzi quarti , c 
íedici mifurette.ll bushel,o ñaio é differente in 
diverfe giurisdizioni. A Parigi,é divifo in mez-
zi-ñaj ; ogni mezzo-ftaio in due quarti; i l 
quarto in due mezzi quarti ; ed il raezzo-
quarto in due litroni i cosí chelo ftaiocon
tiene 16 l itroni. Per decreto, lo ftaio Pari-
gino debb'eífere otto poil ici , due lince e mez-
2a alto, c dieci poilici largo o fia nel diá
metro di dentro. I I miiiot confta di tre fia) j 

la mine di due minoti , o fei ftaj; il feptier 
di due mine, o dodici ftaj ; ed il moggio 
( m u i d ) di dodeci feptiers, o di cento qua-
ranta quattro ftaj. L o flaio di vena fi í l ima 
doppio di quellod'ogni altro grano ; cosí che 
vi van 24 ftaj per fire il feptier, e dugent' 
ottanta otto per fare il moggio ( m u i d ) . 
Eg l i é divifo in quattro picotins; il picotin 
contenendo due quarti , o quattro l i troni . 
L o Jiaio per i l legnxme íi divide in raetadi, 
quart i , e mezzi-quarti . Otto ftaj fanno i l 
minot , fedici la mine; venti mine , o 320 
ftaj, il mOggio. Per il gejfo) dodici ftaj fan
no un facco, e 36 faechi un moggio. Per 
la calcina, tre (kj-fanno un minot , e 48 
minoti un moggio. V X d i S x A i o , e BUSHEL. 
I I minot hada eífere peí decreto, nndici poi
l i c i , nove linee alto; c 14 polüci otto lince 
nel d iámetro . I I minot é compofto di tre ftaj, 
o 16 litrom ; quattro minoti fanno un fe
ptier, e 48 un moggio. L a mine non é un 
vafe reale, ma un'c f t ímaz ione didiverí i a l -
t r i . A Parigí la mina contiene fei ftaj , c 
venti quattro fanno i l moggio. A Roano , 
la mine é qaattro ftaj; c a D i e p p e , 18 mioe 
fanno un muid Parigino. V e d i M u i P . I I fe
ptier differifee in varj iuoghi: A Parigi con
tiene due mine, od otto ftaj ; e dodici fsc 
ptiers il moggio . A Roano i l feptier con-
tien due mine , o dodici ftaj. Dodici feptiers 
fanno un moggio a Roano egualmentc che 
a Par ig i ; raa dodici dell' ultimo fono cgua-
li a quattordici del primo. A T o l ó n , il fe
ptier contiene una mina c mezzaj tredcl-
le quali mine fanno 11 feptier di Parigi . V e 

di 
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i \ SEPTIER . I I moggio , o muid d i Parigi 
confta di 12 feptiers ; & é div i fo ¡n m i n e , 
m i n o í i , flaj & c . quel per h vena é doppio 
d i quel degli a l t r i grani; , cioé contiene due 
vol te i l numero de ' f t a j . I n O r l e a n s , i l mog
gio é d iv i fo in m i n e ; ma cotefte mine folo 
contengorto duc feptiers ~ d i Parigi . V e d i 
MOGGIO. I n alcuni luoghi ufano i l mn o l a 
b o t t c , i n vece del m o g g i o ; part icolarmente 
&. Nantcs dove egli con-tiene dieci feptiersdi 
1 6 ftaj. ciafouno , e peía circa 3̂ 300 l i bb re . 
T r e di queile b o t t i faano venti o t to feptiers 
P a r i g i n i . A l i a Rocella , & c . la botte con
tiene quaranta due ftaj, e pefa due per cen-
to d i meno che quella d i Nances . A Breft , 
contiene ven t i ftaj, é eguale a dieci feptiers 
Parig. e pefa circa 2240 l i b b r e . V e d i TUN. 

Le MISURE dslh cofe ande Ollandefi, Svez-
%e/t, Pola che Pruffiam } e Mofcovite . l a 
quefti luoghi ñ ü i m a n o , o mifurano lecofe 
aride ful pié del lafi y iefi , o leth , mi fu
r a cosí chiamata fecondo le v a r í e pronun
cie de' popoli che fe ne fervono , I n Ollan»-
d a , i l !añ é cgualc a diecinove feptiers Pari
g i n i , ©d a t r en to t to flaj di B ó r d e o s , e pe
fa in circa 4500 l i b b r e ; Íl lafi i v i dividefi i n 
ventifet te m u d e , e la muda in quattro fche^ 
p e í . N e l l a Po lon ia , i l lafi é 40 ftaj d i Bár
deos ^ e pefa in circa 4800 l ibre d i Parigi _ 
K e l l a P r u í f i a , i l lafl é 133 feptiers P a r i g i n i , 
N e l l a Svezia e nella Mofcovia , f i raifura col 
grande e picciolo l a í l ; i l pr imo contiene do-
d i c i b a r i l i j ed i l fecondo la me ta . Vedi LAST. 
K e l l a Mofeovia , pariroenti fi ufa i l chef-
f o r d , che varia i a diver í i l u o g h i ; : quello d i 
Archangel é eguale a tre ña j di R o a n o . 

MISURE fecche Italiane. A Venezia, L i -
•vorno, e L u c c a , ftiraano o mifurano leco
fe fg,eGhe j ful gié d d l Q Í U r o o üa jo j i o í i a j p 
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di L í v o r n o pefa cinquanta quattro í íbbte ¡ 
cento e dodici ftaja , e fette o t t a v i , eguaglia-
no 11 lafl d ' A r a í l e r d a m . A Lucca, cento c 
diecinove ftara fanno i l laft d' Amfterdam . 
L o í í a r o V e n e z i a n o pefa cento ven t io t to l i b 
bre Parigine ; lo ftaro k divi fo in quattro 
quar te . Trentacinque í l a r a , ed un quinto j 
o cento e quaranta quar te , e qua t t roqu in -
t i , fanno i l laft d ' A m í i e r d a m . A N a p o i i , 
e i n altrc pa r t í ufano i l t o m ó l o , o t ó m a l o , 
eguale a un terzo del feptier Parigino . T r e n -
tafei t o m o l i e mezzo fanno i l ca r ro ; ed u n 
carro e m e z z o , o cinquanta quattro t o m o l i 
fanno i l laíl d ' A m í l e r d a m . A P a l c r m o , fe-
dic i t omol i fan la faina a , e qua t t ro m o n d í -
í i , i l t o m ó l o . Diec i f a lme , e tre f e t t im i , 
o cento c f e t t an íun t o m o l i , e -f- fanno i l lafi 
d' A m í l e r d a m . 

MISURE fecche Fiaminghe, I n Anverfa , 
& c . fi mifura per vienel\ 32^ viertel fanno 
diecinove feptiers P a r i g i n i . I n A m b u r g o ? 
la fcheffel é i n ufo; , nonanta di q u e ñ e fan
no diecinove feptiers P a r i g i n i . 

MISURE fecche Spagnuole , e Portoghefl « 
A Cadice , B i lboa , e SLSeba íüano , ufano 
la fanega, 23 delle q^uali fanno la botte d i 
Nan te s , o dclla Rocella , o nove feptiers | r 
P a r i g i n i : b t n c h é la fanega di Bilboa fia un 
poco piu grande, s i che 21 fanno una b o t 
te d i Nan te s . A Sivig l ia , & c . fi ufa V ana» 
goras , cHe contiene poco piü della mina d i 
Parigi ; trentafei anagoras fanno diecinove 
feptiers P a r i g i n i . A Baionna , & c . ufano l a 
concha; trenta conche eguagliano nove fe
ptiers ~ Parigini . A Lisbona , l5 alqueir , 
mifura p iccol i í í íma , duecento e quaranta 
delle qual i fan diecinove feptiers Par igini j , 
f?flanta i l moggio Lisbonefe. 
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M I S U R E Inglefi ácik cofe aride7 o del gra no 

PolUci folidi 
Pinta 

J.4J? 
J 7 2 J 
J_44j 

2178 

r7424 

_ 8 _ 
jó 
728" 
25Ó 

12 
;o72 
5120 

G a l l ó n 

2 

IÓ 

64. 

040 

Peck 

4 jBushe l , o ñajo 

i 6 _ 
J52_ 
192 

320 

2 
_4_ 
_8_ 
48 
80 

Str ike 

2 
_4_ 
24 

40 

Carnock o coom 
2 l^cam o quar íe r 

W a y 12 
20 12 

MISURE Ebmche dclle ceje fecche, rtdotte alie Inglefi 

Gachal 
20 

120 
360 

1800 
^óoo 

Cab 

I B " 

_92_ 
180 

Gomor 

_3T 
10 

1 ° " 
ICO 

Seali 

_3_ Epha 

_5_ 
10 

Letteeh 
IChomer j co ron 

Peck.Gail.Pinte Poll.fol.Dee, 

o 27 0,075 
o 5 ^ 1,211 
o 1 4)03^ 
o 3 12,107 
o o 2(5,500 
o 1 18 ,9^ 

o 
o 
o 
I 
3 

16 
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Cochl ia r ion 
Cyathus 

J 5 
16 

I 2 0 
3 8 o 
864O 

12 

8Ó4 

Oxubaphon 

57ó 

Cotyie 

_ 3 _ 
144 

Xefles , fextarius 
i - | j C h o i n i x 
72 I 48 iMedimnus 

Peck. Gal!. Pinte Poli . fo l . 
o o r f í r 0,276^ 
o o r 2,763% 

o o ~ 4 , i44 l 
o o I - 16,579, 
o o 1 33,158 
o o t í I5 t705 | 

4 0 1 3rt01 

Tom. V, M r s i > 



3/4 M I S M I S 

MISURE fecchc Romane, ridotte alk Ingkf i . 

L í g u l a 

_4~ 
ó _ 

21_ 
48_ 

l8i_ 
7Ó8 

Cyathus 

12 

192 

Acetabulum 
H e m i n a _ 4 _ 

_ 8 _ 
64 

T28" 

2 

32 

Sextarius 

Semimod. 
2 Í M c d i u s i d 

Peck.Gall .Pinte Pol i . fol.Dec. 

o o o f ^ 0,04 
O O O-g- OjOÓ 

0 o o|- 0,24 
0 0 1 0 ,48 
o 1 o 3,84 
1 0 0 7 , 0 8 

Xa MISURA comune del legnáme da far fuo-
eo, é la cord ; q u á t t r o piedi a l t a , a l í r e t t a n -
t i larga, ed o t to lunga ; divifa i r i due mez-
£ e corde , chiaraate ways , e dai France í i 
membrures, dai pezzi d i r i í t i che le termina-
no ; o Tsoyes , pe rché íí í u p p o n g o n o effer la 
meta del carleo d i un c a r r o . V e d i CORD. 

L a MISURA -per H CavaUi , é la mano , 
od i l p u g n o ; che , per í l a t u t o contiene q u á t 
t r o p o l l i c i . V e d i MANO, e CA VALLO. 

MISURA , fignifica i n oltre lacadenza, ed 
i l t empo , che s'oflervano nella Poefia , nel 
B a i l o , e nella M u f i c a , per renderle grate e 
r e g o l a r i . V e d i CADENZA, &C, 

Le differenti mifure , o m e t r i , nella poe
fia , fono le va r ié maniere d 'ordinare e com
binare le quanti tadi , o le fillabe lunghe e 
b rev i . C o s í i ver i l efametro , p e n t á m e t r o , 
iambico , faffico & c . c o n ñ a n o di differenti 
mifure . V e d i METRO, QUANTITA*, & c . 

N e ' verfi Inglefí , le mifure fono e í í r ema-
mente va r i é ed a rb i t r a r l e , ogni p o e t a e í í e n -
do i n l iberta d1 introdurre quella nuova for
ma che g l i piace . >— Le p iu u f u a l i , fono i l 
verfo croico , che generalmente confta di 
cinque fillabe lunghe , e di cinque brevi ; i 
verf i d i quattro p i e d i , e di tre p i e d i , ed una 
ce fu ra o filiaba fo la . 

G l i an t ichi , col variamente combinare e 
trafporre le loro quan t i t ad i , fecero una gran
de varieta di differenti mifure . Del le paro
l e , o piu tofto de 'piedi di due fillabe , for-
rnarono un fpondeo , cof ianíe di due fillabe 
l u n g h e ; un p i r r i c h i o , d i due b r e v i ; u n t r o -
cheo d 'una filiaba lunga e d' una breve; un 
iambo , d 'una breve e d 'una lunga . Ved i 
SPONDEO, &C. 

D e ' loro piedi di tre fillabe, formavano ua 
moloíTo c o ü a n t e di tre fillabe lunghe ; un 
tr ibracho di tre brevi ; un dat t i lo d 'una fil
iaba lunga , e d i due brevi ; un anapefto di 
due b r e v i , ed una lunga . V e d i DATTILO , 
&;c. I poeti Greci inventarono cento venti-
q u a í t r o combinazioni differenti o mifure , 
fot to a l t re t tant i differenti n o m i , comincian-
do da'piedi di due fillabe, fino a que ' d i f e i . 
V e d i RITMO e PIEDE . 

MISURA nella M u f i c a , é l ' i n t e r v a l l o , o 
lo fpazio di t e m p o , che la perfona che bat-
te ¡1 t e m p o , prende t r a ' l levare e cadere del-
la mano o del piede , a fin di guidare e re-
golare i l moto , or p iu veloce , or p iu len
t o , fecondo la fpezie d i mufica , od i l fog-
getto canta to , o fuonato . V e d i TEMPO. 

L a mifura é quella che regola i l tempo che 
dobbiamo fiare fopra una nota . V e d i NO
TA . 

L a mifura ordinaria o comune , é un fe
condo , o fia la 6oma parte di un minuto , 
che é a un dipreífo lo fpazio tra i battimen-
t i del polfo o del cuore ; la fifiole , o la 
contrazione del cuore , corrifpondendo al l ' 
elevazione della mano ; e la fuá diaftole , 
o d i la tazione, a l l ' abbafiamento. La mifura 
comunemente oceupa que l io fpazio , che 
mette un péndulo d i due piedi e mezzo 
iungo nel fare una vibrazione . V e d i V i -
ER AZIONE . 

La mifura é regolata fecondo la diverfa 
q u a l i t a , o valore delle note nella Compofi-
z ione , per raezzo di cui i l t empo , che ogni 
nota ha da oceupare , fi e í p r i m e . 

L a femibreve , Í". ¿r , dura un levare , edwn 
cadere della mano ; e quefla chiamafi la mi-

fu ra , 
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fura, o la mlfura imera ; la m i n l m a un le-
iare , od un cadere; e la f emimmima mez-
zo levare , o mezzo cadere? cffendo in una 

piena quattro í e m i m m i m e . V e d i 

^MISURA binaria, o doMia ^ h quella , i n 
cu i 11 levare , ed abbaíiare della ruano lono 
cguali . Vedi BINAR IO . ^ . 

MISURA Ternaria, o T r i p l a , e quella i n 
cui ' la caduta é doppia della íevata ; o dove 
¿ue minime fuonanfi nel tempo di una ca-
di3ta e una fola nel levare : A tal uopo i l 
numero 3 fi mette ful pr incipio deljs r i g h e , 
quando fi vuol che la mlfura lia t r ipla ; ed 
ün C quando la mifura ha da eíTere comu-
ne , o doppia . Quefto levare o cader della 
mano fu chía mato da' Greci apcri; , e Staií . 
Sant' A g o Ü i n o lo chiama plaufu-í , e g l i 
Spagnuoli , compás . V e d i A R s 1 s , e 
THFSIS . 

M I S U R A R E , MENSURAZIONE definito 
g e o m é t r i c a m e n t e , é i ' a í lumere una certa quan-
í i t a , ed efprimere la proporzione di ahre í imi -
lari quanti tadi con quella . 

MISURARE , def ímto popolarmente , é 1' 
adoprare una certa mifura n o t a , e determi-
fiare per que í lo mezzo, la precifa ampiezza, 
quanti ta , o capacita di ogni cofa . V e d i 
MISUR A . 

Mifurare, in genéra le , é la parte pra t i -
ea ck-lía G e o m e t r í a . V e d i GEOMETRÍA . D a i 
var j í o g g e t í i ne' quali s' impiega , acqmfta 
Tarj n o m i , e co l t i tu i í ce var ié a r t i . Cos í 

MfsüRARE le linee o quantitadi di una 
dimenfione chiatnafi Longimetria. Vedi LON-
GIMETRÍA . — E quando cote í te hneenon 
fono eítefe para l íe la raen te a i ro r i zon te , ¿II-
timetria . ( V e d i ALTIMETR IA . ) — Quan
do le difieren'ci a l t i t ud in i dei due eRremi 
della linea fono riguardati fo l i , chiamanh L i -
veliare. V e d i LIVELLARE , ( 

M i su a ARE le Superfizie , o quant i ta , d i 
due dimenfioni , ha vane denominazioni , 
fecondo i varj fogget í i ; quando verfa i n -
torno alie terre , é chiamato gaodsjla ; i n 
a l t i i ca f i , femplicernente mifurare. V e d i GOJE-
DESIA , AGRIMENSURA & c . G l ' i í l r u m e n t i che 
v i fi adoprano, fono la decempeda, la ca« 
tena 5 i l compaífo , i l circumferentor, &cv V e d i 
A R E A , CATEN A , &:c. 
^ MISURARE i fotidi , o le quantit^. di tre 
i M . e a í i o a i 3 chi^aiafiJiercomctria. V e d i STE-

MIS 3^5 
REOMETRIA : Se verfa in terno alie capaci
tad! de 'vaf i , od a ' l i q u o r i ch 'egl ino ^con-
tengono particolarmente , ehiamafi . S V ^ ^ -
glio. V e d i SCANDAGLIARE . G l ' i f t rument i 
"fono la bacchetta che fcandaglia , la re
gola feorrente , & c . Vedi SOLIDO , REGO
LA , & c . % 

Dal la definizione del mifurare , dove d i -
ciamo che la mifura é fímilare od omoge-
nea alia cofa mi fu ra t a , c ioé della fteífa ípe-
z i e ; íi fa evidente, che nel pr imo cafo, o 
nelle quanti ta di una dimenfione, la mifura 
debbe eífere una linea ; nel fecondo , una 
fuperfizie ; e nel t e rzo , mi folido . — I m -
pe rocché una l inea , v.gr. non puo mifurare 
una fuperfizie; mifurare, non eífendo a l t ro 
p iu , che applicare la quantita nota a l l ' i gno 
ta , finché ambedue divent ino eguali . O ra 
una fuperfizie ha larghezza , ed una linea 
n o n n e h a : E fe una linea non ha larghez
za , neppur due o cento ne averanno . I I 
pe rché , una linea non pub mai el íere ap-
plicata tante volte ad una fuperfizie , che 
la eguagli , cioé , che la mifuri . •— E dal 
raziocinio medefimo é evidente , che una 
fuperfizie, che non ha profondi ta , non pub» 
eífere eguale a un folido , cioé , non pub mifu
rare un fo l ido , che ne ha , 

F i n c h é una linea continua tale , fi pub 
mifuravla per qualunque parte d i eífa : ma 
quando la linea comincia a feorrere , ed a 
generare una nuova dimenfione , la mifura 
v i fi dee pur accomodare, e feorrere anche 
eífa \ cioé í iccome T una comincia ad eífere 
fuperfizie, cosí ha da far l ' a l t r a : C o s í ven-
ghiamo ad avere delle mifnre quadrate , e 
del le mifure cubiche . V e d i QUADRATO , c 
CUBICO . 

D i q u i vediamo, perché la mifura di un 
ciñólo é un arco , od una parte del cireo
jo \ i m p e r o c c h é una linea r e t í a pub fola-
mente toccare un eircolo in un punto , m a 
la periferia di un eircolo confia d ' i n f i n i t i 
p u n t i : La linea retta adunque per mifurare 
i l e i r co lo , debbe eífere applicata inf ini te v o l 
t e , lo che é impol l lb i le . — I n olfre la l i " 
nea retta tocca folamente i l eircolo i n u n 
punto m a t e m á t i c o , che non ha uarti o d i -
m e n f i o n i , e confeguentemente non ha magni-
tuü ine ; ma una cofa che non ha magnitud-
d i ñ e , o d i m e n f i o n i , non ha proporzione ad 
un' altra che ne ha ; e non pub percib m i f u * 

a r a j -
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rarla . — Quind i vediamo la ragione delta 
divifione de 'c i rco l i in 360 p a r t í , o archi , 
chiamat i gradi. V e d i ÁRCO , CIRCOLO , e 
GRADO, 

M i SUR A RE ¿ triangoli % o da í r e dati la t í 
od a n g o l i , determinare tu t to i l r e f lo , chiamafi 
trigonometría. V e d i TRIGONOMETRIA. 

IVIISY , M I 2 T , neila floria Naturale. . 
V e d i CHALCITIS . 

M I T O L O G I A , MYTHOLOGIA * , [¿vSo-
Koyiot, la Storia degli D e i , e degli Eroi favolo-
f i de l l ' an t i ch i t a ; con la fpiegazione de* m i -
í ler j o delle allegorie che per entro v i fo-
no V e d i D i o , EROE , F A VOLA , TEO
GONIA , & c . 

* L a vece e Greca y e ftgntfica un difear
fo., o una dejerizione di javale ; da {¿VVOÍ , 
fábula ; eKoyoc, fe m í o ... 

M I T R A * , un ornamento, pontincale , 
portato ful capo dai V e f c o v i , e da certi A b -
b a t i , io occafioj i foienni . Ved i VESCOVO-, 
ABE ATE , 8zc,. 

* L a parola par Greca, e in quelía hngua 
fignijica r ijtejfa cofa ... 

La mitra é una be re t ta rotonda , acu m i -
na t a , e fenduta fulla foramita , conduepen-
denti clie vengon giu fu lie fpalte ., G l i A b -
bati portan la mitra voitata in profilo , 
ed i l paüoral 'e indentro , affin di meftrare 
che non hanno giurisdizione íp i r i tua le fuori 
¡áe'loro ch io f í r i . 

I I Papa ha conceíTo anche ad alcuni Ca-
nonici di Cat tedral i i l pr ivi legio di portar 
ía mitra . — I C o n t i di L i o n e , dicefi , che 
aífifteílero u n tempo c.on w/"/^ ful caponelle 
Chie fc . 

I n Germania diverfe grandi famigl íe por-
tano la mitra per loro pennacchio o c imic-
yé', affin di mo í r r a r e che fono A'vvocat i , o 
Feudatar; d iAbbaz i e ant iche , od ufiziali d i 
V e f c o v i . •— I I Papa ha quattro mitre, che 
iono piu o meno rice he fecondo la folen-
m t á y od i g iorni di feüa , in cui han da 
portar le . .— La mitra fu originalmente , 
'un ornato o vc i í i to di tefta f e m m i n i l e , fle
c ó m e i l cappeilo degü u o m i n i . L o appariam 
da Servio, che rimprovera a' T r o j a n i , o F r ¡ -
gi i ' eí íere abbigliati come le donne , e i l pot-
tcLVmitre in capo , su quel verfo di V i r g i l i o , & 
túnica rhánkas , & habent redimicula mitras . 

I Cardinal ! anticamente portavano mitre, 
¡ m m i ehe . i l cappeilo foííe Jor conce í ío da-l 
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Concilfo di Lione nel 1245 . V e d i CARST-
N ALE . — G l i A u t o r i n o n fan menzione del-
ía mitra come ornamento Vefcovi le , pr i rn» 
deli'anno 1000. 

M I T R A L E S vá lvula , ne l l ' Anatomia s 
due valvule nel cuore ; cosí detre , perché 
foraigliano alta figura di una m i t r a . Ved i 
VÁLVULA., eCUORE. 

Sonó pofte a l f or i f iz io della vena polmo-
nare , nel' finiftro ventricolo del cuore . fí 
loro ufizio é chiuderne T o r i f i z i o , e impedi
ré i l ' r i torno del fangue per la vena pulmonare 
ne^polmoni d i n u o v o . Ved i PULMONARE ve
n a , ClRCOLAZíON'E , &C. 

M I T R Í ' D A T O , M i T H R r D A T i u M , ncllk 
Farmacia , un an t ido to , od una compofizio" 
ne in forma d5 ei'ettuario , che ferve o di rP 
medio , o di prefervativo con tro t ve l en i . Ve^ 
di ANTIDOTO, VELENO, &C. 

I I mitridato é un de' prmcipal i raedicamen--
t i nelle oíficine degli Speziali ; compollo d i 
un gran, numero di droghe, come átW* opio-,. 
della mirra , ác\V agárico , áe\'zajjerano , del? 
gevgiovo y deila canndla , del fpigonardo f, 
de 11' incenfo , del cajiareo , del pepe , della ¿en^ 
ziatia , &c . . 

Reputafi un cordiale , un opiato , fu* 
dbrifico , e a ie í l i farmaco . — M a t t i o l i d i 
ce ch' egli é púa etíicace centro i l veleno-
della Teriaca V é n e t a , anco rché piu age-
vole a f a r f i . 

Piglia i l fuo nome dal fuo inventore ,„ 
M i t r i d a t e Re di Ponto , che dicefi aveífe tal^ 
mente fortificato i l fuo corno contro i vele
n i con antidoti e prefervativi , che quandos 
vol le torfi la vita da sé , non poté trovar 
veleno che T eíFertuaífe. 

La ricecta ne fu trova ta nel fuo gabinec=-
to ^ ferit ta di- fuo proprio pugno , c fu por* 
tata a Roma da Pompeo. Fu tradotta in ver i l 
d a D a m o c r a t e , famofo medico , e pofeia r i -
feri ta da Galeno , da cui V abbiara noi « 
Benché v i fia luego di fofpettare ch 'el la ab-
bia fofferte confiderabili alterazibni dopo i l 
í e m p o del fuo regale A u t o r e . 

M I T T E N D I S recordó & procejfu . V e d i 
RECORDÓ. 

M I T T I M ü S , nella legge, un mandato,, 
col quale s 'ordina che fiano trasferite te me-
morie od i regiftri da un Tr ibuna le ad un al-
t r o ; alie vol te immediatamente , come da!l 
Banco del Re n e l l ' E r a r i o j ed alie v o l t e c o a 
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un cemorari n e l l a C a n c e l k r i a , e d i qua per 
v í a d i u n mimmus i n u n a l t r a C o r t e . 

M I U R O , V e d i M Y U R U S . . 
M O A T A Z A L I T I , Setta r e b g i o f a fra i 

T u r c h i , 'a qual nega tut te le f o r m e equa-
l i í a d i n e i r c í í e r e d i v i n o . V e d i D i o , ATTRÍ-

BUTO , &c- . . . r • nn i • - r 
V i fon due opinioni i r a i i e o i o g i 1 ur-

c l i i intorno a D i o . La pr ima ammctte for
me metafiuche o a t t r i b u t i ; come , che D i o 
ha la faptenza per cui é faggio ; la potenza 
per cu i é potente 3 V e í e r n i í a pe r c u i egli é 
eterno, & c . 

La feconda ammette che D i o é faggio , 
potente , eterno j m a ncga ogni forma o 
qualita in D i o , per t imore d i ammet tervi 
m o l t i p l i c i t a . 

Quel l i che feguono queft' u l t ima opin io-
ne fono chiaraati Moa taza i ' n i . — Q.uei che 
fcguitan la prima , Sephatiti• 

M O B I L E , nmvibüe j una qualunque co
f a , fufcenibi l d i r n o t o , o che é difpoüa ad 
eífere raoíia o da s é , o da qualche al t ro ante
r ior mcbile , o motore . V e d i MOTO . 

U n a sfera é i l piu mcbile di t u t t i i c o r p i ; 
c i o é i l p iu facile a moverfi : U n a porta é 
mobtle su i fwoi cardini o perni y V ago m a g n é 
tico fopra un chiodo , o pern 117,2o, & c . 

Mcbile ^ o moví hile fpeffo finía in conira-
d i í t inz ione ¿ ¿ fiffo . Ved i F r s s o . 

F r i m u m MOBILE , ne l f antica Af t rono-
inia , fu un-nono cielo , esfera, immagina-
to al di fopra de 'c ie l i , de^pianeti , e dclle 
ílelle fiífc . Ved i SFERA , CÍELO , e PRI-
MUM . 

Credevafi che que í lo foífe i l pr imo mo
tore , e che portafíe íecó in giro tut te le 
sfere piu baífe ^ comunicando per la fuá ra-
pidi ta ad elle un moto , onde rivolgevanfi 
i n 24 ore . — M a la r ivoluzione diurna 
de 'Pianet i é prefentemente fpiegata fenza r i -
cor re re ad ú c u n o primum mobile. 

MOBILE perpetuum Ved i PERPETUO 
moto. 

M O B I L I Fefle, fono quelie che n o n fí ce-
lebrano o non l icorrono fernprc nell ' ifteíío 
giorno dell ' anno , o mefe j abbenché í leno 
affiffe ad u n giorno i ñ e í í o della fettimana . 
Ved i FESTA.. 

COSÍ la Pafqua é u n a fefla mobile ; tenen-
fiofi , fempre in giorno d i Domenica , e d i 
f uelia Domenica che cade dopo i l p r imo pleni-

lunio che fuccede al di 21 di M a r z o . Vido 
Ph i lo f .Tranf . N 0 . 240. p. 175. 

T u t t e Je altre fefte mobil i feguitano l a 
Pafqua , cioé mantengono la loro diftanza 
da eíía 5 cosí che fono filíate r ifpetto ad 
efsa. 

T a l i fono l a Septuageftma , la Sexagefima, 
i l Menoledi áelle Cenen , i ' Ajcenfione, la Fen-
tecojlc, la T r i n i t a , & c . V e d i ciafeuna fo t ío 
i l íuo A r t i c o l o , SEPTUAGÉSIMA, & c . 

MOBILI Beni , bona mobilia , fono que l l i 
che íi poífono rimovere daun luogo ad un a l -
t r ó j o che poífono eífere nafeofl i , o g u a ñ a t i , 
come quel l i che non fono al terreno a t taccat i . 
V e d i BENI , & c . 

I n Inghi l ter ra no i abbiamo due fpezie d'ef-
f e t t i , mobil i ed immoínli : i mobili fono i l 
dinaro contante , le mercanzie , le o b b ü g a -
z ion i , i debit i a l ibro , i l beftiame j e le 
íuppel le t t i l i delle cafe che fi poífono trafpor-
tare fenza rompimento , o deterioramento „ 
V e d i BESTÍAME. 

M O B I L I A Bona . V e d i MOBILI. 
M O B I L I T A 1 , neiíe leuole, & c . un5 a t t i -

tudine , o facil i ta ad eífere moflo . V e d i 
MOTO.V 

L a mobilka del Mercu r io fí dee alia pic-
eiolezza ed alia sfericita delle fue partieel-
le ; ed é quello che rende la fuá fiífazio-
ne cosí difficiie . V e d i MERCURIO , e F i s -
SAZÍONE . 

L ' ipotefí della mobi íha della té r ra é l a 
p iu plaufibile ; ed é la comuncmente a ra -
meífa da'moderni A í l r o n o m i . V e d i T E R R A * 

I I Pontefice Paolo V . de í t inb de' commif-
farjy per efaminare V opinione di Copern i» 
co intorno alia mobi l i t a della t é r r a ; e dopo 
le loro ricerche , fi devenne alia proibizione 
d' aíferire , non gia che i l moto della t é r r a 
folie poíEbile , ma y che foífe attualmente vero 5 
vale a d i ré che fu permeífo di tener la. ÍMC-
bil i ta della té r ra come un ' i po í e f i , che fácil
mente e fenfibilmente feioglie e fpiega i fe-
nomeni de'mos-i celéfti j . ma fi proibi di i b -
fienerla come una tefi , o come una cofa eífet-
t iva . V e d i COPERNICANO . 

M O D A . Ved i MODO r e C o s T U M E . 
M O D A L E , nella L ó g i c a , & c , un t e r m i 

ne applicato alie propofizioni che includo-
no certe condizioni o re í t r iz ioni . V e d i 
CONDICIÓNALE , PROPOSIZIONE e D i * 
STINZJONE ¿ 



M O D A N A T U R A . Ved i ORNAMENTO.. 
M O D E L L O un o r i g ína l e , o un. d i -

fegno propoí lo da copiare a imi ta re ». V e d i 
ORIGÍNALE ., 

L a Chiefa di San Paolo in Londra fi dice 
che fia fabbricata ful modcllo di quelia d i 
San Pietro di R o m a V e d i ARCMETIPO 5 
ECTYPO, & c . 

MODELLO íi prendp particolarmente nelie 
Fabbriche per un difegno od eferaplare ar-
üifiziale j fatto di legno , d i pietra , d i gef-
í o , ftucco , od altra materia , con tu t te i n 
picciolo le fue parti e p roporz ion i ; a í i ined i 
megl io condurre ed efeguire qualche opera 
grande, e per daré un' idea dc l l ' cfFetto che i n 
grande ella é p e r f a r c » . 

I n í u t t i i grandi edifiz] , é un m é t o d o fi-
e u r i í í i m o qucllo d i formare un modello i n r i -
l i e v o ; e non fidaríi d i un nudo e mero dife-
gno o delineamento. Ved iDi sEGNO. 

V i fono puré de' moáe.lli per la fábbri-
ca delle navi , & c . per fcale flraordina-
í i e , & c . 

MODELLO , nel ía Pi t tura e nella Scol-
t u r a , é qualunque cofa p ropo í l a da i m i 
ta rfi . — E 

Quind i nelle Accadcmie , fi da i l termine 
d i modello ad un uomo n u d o , difpoíio in va
r i é pofi íure e giaciture , per dar c ó m o d o agli 
fcolari d i difegnarlo in var ié v i ñ e ed a t í e g -
g i ^ m e n t i , 

G l i fcul tor i hanno de' picciol i modelll d i 
.creta o di cera onde s' ajutano ne' loro dife-
g n i di a l t r i che fon p ih grandi , in mar-
m o , & c . e per giudicare delT acconcezza ,. 
f dclla correzione d i una figura . V e d i F I 
GURA . 

G l i í í a tuar j p u r é danno i l nome d i mo
dello a certe figure di creta o d i cera , che 
mon fono finite , mache fervono di guida per 
tarne di piu g r a n d i , fia d i marmo 5. o d i altra 
luateria . Ved i STATUA . 

M O D E R A T O R E , nel leScuole, é laper-
fona che prcOede ad una difputa , o i n una pub-
M i c a A f f c m b l e a . Ved i PRESIDENTE . 

I I tal do í to re , d i c i amo, fu i l moderatoreil 
p r d l d e n í e , nella ta l d i fputa , nella tale A d u -
¡nanza , & c . " 

M O D E R N O , una cofa n u o v a , odel no-
í l r o t e m p o : — termine oppofto aquel lo d'^w-
í i c o . V e d i ANTICO . 

A m M i m e d c m i j f e coado N a u d c o ? fono 

M O B -
t u t t i quell l che hanno feri t to dopo Boezio : Es> 
Filofofia moderna comincia da Gali 'eo : L 'aí i ro-
nomia moderna da Copernico.Vedi FILOSOFÍA, 
e ASTRONOMÍA. 

Medaglid MODERNE, fono tu t te quelle che 
fono Üate battute da 3 0 0 . aani in qua . Vedi 
MEDAGLIA . 

Con) MODERNI . V e d i 1' A r t i c o l o CONIO 0 
Ebreo MODERNO . V e d i 1' A r t i c o l o E -

BREO . 
Pefi MODERNI . V e d i TAr t i co io PESI . 
MODERNO, nell ' Arch i t e t tu ra , s' applicS' 

impropriamente alia p re fe n te od I tal iana ma
niera di fabbricare ;. effendo ella i n iealta> 
conforme alie rególe de l l ' an t ico . ( Vedi AN
TICO . ) N é men flortamente s' adopera^, 
queilo termine qualor attribuifce all1 archi
tet tura puramente G ó t i c a . V e d i GÓTICO. — 
Architettura moderna: , a parlar con proprie
ta , é quella che partecipa delT antico , d i 
eui ri t iene la delicatezza , e la íbl idi ta ; ed 
in parte ancora ha del G ó t i c o , da cui ella p i -
glia alcuni membri e alcuni o r n a m e n t i , fen*-
7.a proporzione , e giudizio . V e d i ARCHI
TETTURA . 

M O D I E I C A T I V O , qualche cofa che, 
modifica, o che da una certa maniera d' cííere «. 
V e d i MODO . 

I i P. Buffier ílabilifce una nueva parte 
dellaFavella, . o del Parlare, cui chiama mo* 
dificativo. E g l i o í íc rva che i nomi ed i ver-
b i fono fufcet t ib i l i d i diverfe c i reoífanze o-
modificazioni : N e l l a frafe , i l zelo opera $ 
abbiamo un nome ed un verbo , fenza a l -
cuna, modificazione ; ma in queda , i l zelo> 
Jenza diferezione opera precipitatamente , i i : 
nome ed i l verbo fono accompagnati ciafeu-
no da una modif icazione, o c i r c o i í a n z a . 

Q u e í t ' u l t i m a fpezie di parole, che fervo
no per modificare i oorm ed i verbi , now 
avendo un nome geni;ale nelie oidinarie 
grammatiche , gli piace di chiaraarle modi-
ficativi: — L o che inchiude quel'o che i gram-
raatici comunernt-nte chiamano awsrbio, con~ 
giunzione , e prepvfizione .. 

M O D I F I C A Z I O N E , n t l i a Filofofia , é 
cib ebe modifica una cofa j vale a di ré che le 
da quefia o quella maniera, d' eífere . Vedi-
MODO. 

L a quantit^i e le quali t í i fono accidenti che 
modificano t u í t i i c o r p i . V e d i QUANTITA' , & 
QUA LIT A* «. 



i Secondo I I ñftema di Spinofa , t u t í i g l i 
Cfferi che compongono 1 Umver fo , fono 
í o l a m e n t e tante different! modificaziom d i 
una ñeffa foftanza . H diverfo coordmamen-
t o e la diverfa fiíuazione delle loro partí-, 
f a n ' t u í t a la difFerenza fia effi . VediSPiNO-

SI M o b l G L T O N I * , n e i r A r c h i t e t t u r a , fo
no ornanienti oella cornice delle colonne , 
Jón ica , Cor int ia , e C o r n p o í i t a . •—_ V e d i 
T a v . Anhh . fig. 20. e 26. í k . c. V e d i anco 
CORNICE. ; V T ,. . 

* L a parola e I ta l iana , modiglione , eJt-
gnifica -una ptccola mifura. 

I mocUglioni fono piccole menfole , o pe-
clucci inver í i , i n forma di un S , fot to i l 
íbffitto della cornice , che paiono foílenere la 
projettura o lo fporto del lagrimatojo^ abben-
c h é i n re alta non fíanoaltro cheornament i . 
V e d i MENSOLA... 

I I modi-glione é qnalche vol ta chiamato 
mutulo i ií coftume pero h^i i n t r o d o í t o un 
poco d i d ivar io tra F idea di un modiglione, 
e d i m i mutulo ; ú mutu lo eífendo pecu-
liare a l f ordine D ó r i c o , ed i l modiglio-
ne agl i o rd in i p iu elevati . V e d i MU
TULO . 

I modiglioni debbono eí íere poíl i fempre 
fopra i l mezzo della colon na . N e l l ' ordi ne 
C o r i n t i o , d i cui fono piu proprj , foglio-
fio eífere ar r icchi t i d i fcoltura . — Le loro 
proporzion i s1 han no ad aggiuflare c o s í , che 
generino una regolarita nelle pa r t í del fof-
fitto. 

Gl1 inter-modiglioni , c ioé le diflanze fra 
cffi dipendono dalle in tercolunnazioni , che 
obbl igano a fare modigUoni d i una certa lun-
ghezza e larghezza, per rendere g r i n t e r v a l -
l i perfettamente quadrati , i quali t r o v i a m 
che hanno m i g l i o r effetto che i parallelo-
g r a m m i . A cib fi debbe aggiugnere, che i n 
accomodare i modiglioni, deef! avvert ire che 
abbiano una tal proporzione, che quando g l i 
o rd in i fono poftj 1' un fopra i ' a l t r o , v i fía 
i1 ifteffo ne l l ' ordine íuper io re , che nel p iu 
baffo , e che cadano perpendkolarmente gí i 
un i fopra g l i a l t r i . — S' ufano i modiglioni 
anche fotto le cornici d e ' p i n a c o l i ; abbenché 
V i t r u v i o oíferva che al fuo tempo non erano 
amnaeffi , attefo che i modiglioni eran d i re t t i 
a rapprefentare r e ñ r e m i t a d i delle t rav i rnae-
fís-e , che non fi potea fupporre che fi trovaf-
fcro ÍH un pmacolo. 
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^ M O D I O L U S , uno firumento d i ce ru f i co , 

V ifteíTo che 1' anabaptijion ed i l trepanum % 
V e d i TREPANUM. 

M O D I U S , ne l l ' ant ichi ta , una fpezie 
di mifura d i cofe aride, che i Romani ufa-
vano per diverfe f o r t i d i grani . V e d i M I -
SUR A . 

í l rmdius conten-ea 32 hernias , o fedici 
fexíar i i ; od - j del i ' amphor ' . : c corrifpon-
dea ad un peck Inglcfe . V e d i HEMINA 
AMPHORA , & c . 

M O D O , & forma, nell? l eggé , una fra-
fe adoprata ne'proceffi e nel íe \m , dove i i 
reo- a í fo lu ta raente nega la cofa addoíTataglí 
dai r a t to re , modo & fowna declavata , ncl la 
maniera e forma efpreífe . 

I G iu r i fpe r i t i i n feafq equivalen-te dico
no , negat allegata prout allegantur , effe 
vera . 

M O D O , MODUS, ne l laFi lofof ia , una ma
niera d 'E í f e re od una qualita, , od a t t r i b u t » 
di una feftanza, o di un fogge í to , che c. • 
cepiamo nece í í a r i a raen te connc i íb c o i í b g g e t -
to . ed incapace di fuffiftere fenza d i eiíb ^ 
V e d i ATTRIBUTO , CSOSTANZA , 

I I Sig. Locke definifee imodi, efíete^quel-
le idee ( e¡ doveva diré cofe ) che non i n -
vo lvono fuppoí iz ione veruna di fuíTiitere d i 
per sé , ma fi conf ideráuo come mere d i -
pendenze , ed a í ícz ioni di foílanze . V e d i 
ACCIDENTE, 

Le noí i re idee delle cofe fi poíTono f idur - i 
re a due fpezie : L ' una di cofe che conce-
piamo . fepara tameníe , e di per fe fleíTe ^ 
chiamate fofianze; e l1 altra di cofe checoii '-
cepiamo come efiftenti i n a l í re , fuori del
le quali non potremmo daré ad eííe efí-
ñ e n z a i e le chiamiam m&di, o accidenti. 

C o s í , quando r i í l e t t i amo , fulla cera e fu l 
la .rotondita ; confideriamo la cera come una 
cofa che pub fuffiftere fenza la ' rotondi ta ; 
percib denominiamo la cera una loflanza : 
ma al contrario confideriamo la rotondita co-
sj dipendente dalla cera, che non pub fuííi-
flere fenza di e í f a , non potendofi concepire 
rotondita diíHnt,a e feparata da un corpo ro-
tondo . — Quefta adunque noi la ch iamiam 
modo, o accidente. Ved i IDEA . 

Laonde i l carattere di un vero modo , é 
1'avere una tal relazione a qualche í o g g e t t o , 
che egli non é chiaramente e d i d i n t é r n e n t e 
c o n c e p i b ü e , fenza concepire ad un tempo 
í ie í ío i i fogsetto di cui egli é ^ 0 ^ 0 : quando, 
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t lall ' altra parte , ]a conceilone del foggetto 
non inferiíce o richiede quella del mojo . V e 
d i SOGGETTO. 

C o s í quel che ci fa cono íce re che i l pen-
fiero non é nn modo della foí lanza eftefa , 
o della ma te r i a , fi é , che i ' e ñ e n f í o n e , e le 
altre proprietadi della materia fi po í íono d i 
v i d i r é dal penfiero , fenza cefrar di concepi-
i c frattanto i l penfiere . V e d i PENSIERO , 
ESTENSIONE , ¿ k c 

N o i fempre confidcriamo le cofe come ve-
fiite di cert i rriodi, cccetto che q u a n d o v i r i -
flett iamo in aftratto , od in genéra le ; Ed é 
la var ié ta á t m o d i e delle r e laz ion i , che cau-
fa la grande v-arieta di denominazioni della 
cofa m e d e í i m a . I varj modi dell? materia , 
€. gr. fanno tut ta la diverfita de' c o r p i , ode-
gl iEíTer i corporel nella natura . V e d i RELA-
ZIONE, MATERIA, &C. 

V i fono va r i é divifíoni e fpezie di modi : 
U n a delle p iu comuni é quella i n modi intcr-
« / , ed ejiemi. 

MODI Interni fono g l ' inerenti nella fo
í l anza ; come la rotondi ta nella palla ; lo 
fchiacciamento nelnafo j la curvatura nel d i 
to , & c . 

Abb iamo gia o í í e rva to che quefli non pof-
í b n o efiílerc e n é anche concepirfi fenza i l 
fogget to , d i cui fono c i rco í i anze onninamen-
te conneífe ; oppur , fecondo alcuni fono i l 
foggetto íieífo confiderato , non femplice-
m e n t e , m a c ó m e ta le . C o s í la rotondi ta della 
palla non é fe non la palla ñeíTa confiderata 
come ro tonda , & c . 

MODI EJierni fono g l i eflranei al fogget
t o ; •—come quando diciamo che una cofa é 
defiderata , amata , r imi ra ta , & c . Que í i i coin-
cidono con quello che chiamafi relazioni. V e 
di RELAZIONE. 

A g g i u g n i , che v i fono át^ modi , che fo
no altresi par iment i foíianze , come forni-
mento , capello , & c . che poífono fuífiílere 
fenza i l fogget to. 

M . Locke divide i mcdi in femplici^ e mi-
¡ l i , o c o m p o f i i . 

MODI femplm íono combinazloni d' idee 
femplici della mede í ima fpezie , od anche del
le medefiraé idee femplici ripetute piü v o l t e ; --
come una dozzina , una quarant ina , & c . che 
non fono fe non le idee di tante dif l inte unitadi 
meífe affieme. 

Le modif icazioni di una qualche idea fem-
plice , per oí fervazion del S i g . L o c k e , fono 
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idee cosí perfettamente d i ñ e r e n t i e d i d í n t e ' 
nell1 in te l l e t to , corne jo fon le piu difparate , 
le p iü r i m ó t e e le piü incompat ib i l i : C o s í , 
due é cosí d i f t in to da tre , come la cecita 
dal calore . Con tal mira efamina quef t 'Au-
tore i modi femplici dello fpazio . — C h e tro
van fi eííere la dif tanza, la capacita, T e ñ e n - ^ 
í i o n e , la fígura , i l luogo , e la durazione . 
V e d i SPAZIO , DISTANZA , ESTENSIONE , 
FIGURA , LUOGO , e DURAZIONE . 

L a mente ha diverfe idee d l ñ i n t e dello 
sdrucciolare i del rctclare, del camminare ^ del 
ripire, & c . che fono t u í í e modificazioni del 
m o t o . Veloce e lento fono due differenti idee 
del m o t o , le d i cui mifure fi fanno oforgono 
dalle diftanze del tempo c dello fpazio meíTe 
a í f ie rae . Ved i MOTO. 

U n a fimile varieta 1' abbiarao ne' fuoni ; 
ogni parola articolata é una differente modi -
ficazione del fuono , come fono t u t t e l e n o t e 
di diverfa lunghezza mefie aíTieme , che fan 
i ' idea corapiefía , che chiamafi tempo. V e d i 
SUONO , e TEMPO . 

I modi de' color í fono pur varj gran fat-
to j alcuni di eíTi fi confideran da no i , co
me gradi diverfi , o , fecondo che l i fogliarao 
appellare , ombre del medefimo colore ; come 
hellezza , arcobaleno, & c . T u t t i i gufti o fapo-
r i ed odori c o m p o f l i , fono pur modi formad 
delle idee femplici d i cotefti f en f i . 

Quanto al modi del penfare j quando la 
mente rivolge i l fuo fguardo fopra fe ñeíTa , 
i l penfare é la prima idea che occorre , i n 
cui oíferva una gran varieta di modificazio
n i j e pero fi forma a fe fieífa delle idee d i -
ñ i n t e . V e d i PENSARE , e PENSIERO. COSÍ 
la percezione anneflfa ad un ' impre í f ion ful cor-
po fatta da un oggctto eflerno , ch iamaí i Sen-
fa7jone. — Quando un' idea ricorre fenza la 
prefenza dell ' oggetto , chiaraafi rimembran-
z a , o rerninifcenza. Quando vien cercata dal
la men te , e recata in v i ñ a , chiamafi ricol~ 
lezione, o raccoglimento. Quando v i fi tiene 
a lungo d i bel nuovo fotto un 'a t tenta con-
fiderazione , chiamciñ contemplazione. Quan
do le idee fluttuano nella mente fenza r i -
guardo o r i f le í f ions , chiamafi allora nel l i n -
guaggio Francefe , reverie . Quando le idee 
fon avver t i t e , n ó t a t e , e quaí i r c g i ñ r a t e nel
la memor i a , ell 'é attenzione. Quando la mente 
fifia i l fuo fguardo fopra qualche idea e l a c o n -
fidera per t u t t i i l a t i , allora é un intenfwne, od 
unofludio . V e d i SENSAZIONE , & c . 

D i 
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D i quefti varj modi di penfare , la mente 

forma cosí diftinte idee, come le forma d i 
e n t e del bianco, del ro í fo , di un quadrato , 
di un c i rco lo , & c . . . , , . , J 

MODI mifli fono combinaziom d idee fem-
plici di diverfe fpezie i come ncll ' idea di 
bdlezza , che confute i n una certa compoí i -
zione di colore , di figura , & c . Bell' idea 
furto, che é ¿I cambiamento occulto del pof-
feffo di una cofa fenza i l confenfo del pro-
prietario, &c . Vedi IMÍSTO . 

V i fono tre maniere , onde acquiftiamo 
k idee d e ' m i j i t . I o . Per efperienza ed 
offer^azione delle cofe íleíTe ; cosí dal vede-
re due uomini loteare, acquiftiam V idea della 
lot ta . 2o. Per invenzione, o per mezzo del 
volontario accozzamento di diverfe idee fem-
plici ne' noftri i n t e l l e t t i ; cosi qucgli che p r i 
mo invento la ñ a m p a , ebbe prima un'idea d i 
eíía nelia fuá mente , avanti che mai efiíteíTe . 
5o. C o n ifpiegare i nomi delle azioni che non 
abbiam mai vedute, o delle n o z i o n i , che non 
poffiam vedere; e con enumerare tutte quelle 
idee, che en t r año nella lor corapofizione. — 
C o s í i l modo mifio íignificato dalla parola bu~ 
gia i é comporto d i quefte idee femplici : ( i ) 
Suoni ar t icola t i . ( 2 ) Certe idee nella mente 
di chi parla. ( 3 ) Parole , o fegni di quefte 
idee . ( 4 ) Cotefti fegni combinati median
te T affermazione o la negizione, d'altra gui-
fa da quel che lo fono nella mente del d i -
c i to re . 

I modi rnljlt hanno la loro unlta da un 
atto della mente , che combina cotefte d i 
verfe idee femplici , aíTieme ; e che le con-
fidera come una compleífa : I I contrafegno 
o la nota di quefta unione é un nome da
to ad una tale combinazione. G l i uomini ra-
de volte contano alcun altro numero d' idee 
per farne una compleífa , che quelle colle-
2 Í o n i , delle quali v ' é un nome che le ad
dita . C o s í , ammazzarc un vecchio, é del parí 
capace d' eííere unito i n una idea complef-
fa, che lo é ammazzafe un padre ; puré non 
v' effendo nome che corrifponda al primo , 
egli non íi prende per una particolare idea 
compleífa y-né per una fpezie diftinta d' azio-
ne da quella d' ammazzare ogni altro uo-

: A coteíle collezioni d' idee per lo piü 
11 han de' nomi affiífi, i quali uíanfi frequen-
temente nella converfazione j ne' quai cafi 
procunamo di comunicare! a vicenda i penfie-
n g l i uní degli altri , colla poífibile fpeditez-

J o m . V. 

za , Le a l t r e , delle quali fi ha rare volte mo
t ivo di far menzione, non íi accozzano, né fí 
da nome ad effe. 

D i qui feoprefi la ragione , per cui i t i 
ogni llnguaggio v i fon delle voci , che non 
fi poífono tradurre con una voce fola di un 
altro . Imperocché le fogge ed i cdftürni d i 
una Nazione fan diverfe combinazioni d' idee 
famigliari i n una , che un' altra non ha m a í 
avuto mot ivo di fare. D i ta l forta era la vo* 
ce'OrpsíKKTuoí fra i Greci ; Q proferí pt i o fra £ 
R o m a n i . Vedi OSTRACISMO , e PROSCRI-
ZIONE . —- C i ó puré é mot ivo del cont i 
nuo cambiamento delle lingue ; perché i t 
mutar í i de' coftumi e delle opinioni reca nuo-
ve combinazioni d' idee , che , per evitare 
deferizioni lunghe, ricevono nuovi n o m i , an-
nelEt i - j e si diventano nuove fpezie di modf 
mi j l i . 

D i tutte le noflre idee femplici , quelle 
delle quali fi fon formati piü modi mifii , 
fono i l penfare , i l moto , ( che compren-
dono i n sé ogni azione) e la potenza, da 
donde concepiamo che quefte azioni Icaturi* 
feono. Imperocché eífendo le azioni i l gran 
negozio del Genere umano, non é da ftupiríi 
che i diveríi modi del penfare e del moto fíen-
fi oífervati e notati ; e che le loro idee íieníi 
attefe, e difpofte nella memoria , e fien loro 
ílati aflfegnati de' n o m i . Imperocché fenza ta-» 
l i idee compleíTe con nomi affiftivi , era dif f i -
cile i l feguitare e foftenere una communica-
zione , ed un certo commercio fra g l i uomi
n i , intorno a quelle. 

D i quefta fpezie fono i modi delle azioni * 
diftinte per le loro caufe, m e z z i , ogget t i , fi
ní , i ñ r u m e n t i , tempo , iuogo , e per altre c i r -
coñanze ; come anco i • modi delle potenze 
appropriate per tal i azioni . Cosí 1' audacia 
é i l potere o la facolta di fare o diré quello 
che noi vogliamo , fenza timore o feompi-
glio \ i l qual potere di far una cofa, quando 
fi c acquiftato col farla fpeífo, c quella idea 
che chiamafi abito ; e quando é facile e pron
to i n ogni occafione , a dar fuori nell ' atto , 
chiaraafi difpofizione : Cosi la fajiidiofaggim 
é una difpofizione , od una proclivita a sde-
gnarfi ed attriftarfi . Eífendo i l potere o la 
facolta, la forgente d' ogni azione, le foftan-
ze , nelle quali fon quefte facolta , quando le 
difpiegano , fono chiamate caufe : E le fo-
ftanze per quel mezzo prodotte, o le idee fenih 
p l i c i introdotte i n qualche foggetto , effmi* 
* E e c L 'e f f i -
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V efficacia ond' é prodotta la nuova fof la rm fien perfettamente note ; perché non v ' ef-
o, idea, é chiamata nel foggetto che difpie- fendo fpezie alcuna di quefte , che da noi 
ga un tal potere , azionc y nel foggetto , i n s' avvertifca , fuorche quelle che hanno no-
cui una idea femplice é cambiata o prodot- m i ; e quefte fpezie eí íendo idee compleffe 
ta.) paffum . La qual efficacia negli agenti fatte arbitrariamente dall ' intelletto ; e' con-
intellettuali íi concepifce non eífere altro , v iene, o p iu t toño e neceífario , fapere i no
che i modi di penfare e & volere : N e g l i m i , avanti che appariamo le idee complef-
agenti eorporei , nient1 altro che modifica- fe : fe pur non vogliafi empire i l capo di un 
zioni o m o t i . aggregato d' idee compleííe aflratte , alie 

D i qualunque altra forta d'azione, oltre que- quali non avendo al tr i de' nomi corrifpon-
fía, che produce un effetto, noi non ne ab- denti , noi non poffiam far nulla di eífe , 
biamo nozione od idea , E pergib , molte fe non , dopo d' averie ammaíTate e raccol-
parole che pa;ono efprimere qualche azio- te , di bel nuovo fcordarle . N e l principio 
ne , non fignifican niente dell ' azione , ma de' linguaggi , era neceííario avere l1 idea , 
puramente V effetto , con alcune circoftanze prima di darle i l nome ; e cib dura per an
del foggetto su cui i ' azione ha avuto luo- co , allor che íi ha da fare una nuova idea 
§ o , o delta caufa operante: C o s í crcazionc, complefla, e da darle un nome . Nelle idee 
e anniclnlazione non contengono i n sé alcun femplici e nelle foftanze , la cofa va al tr i-
idea dell ' azione o della maniera onde elle- m e n t i ; eííendo elleno idee tali che han rea-
no íi fanno, ma meramente della caufa , e 
della cofa fatta . E quando un uomo del con
tado dice , i l freddo gela facqua , benché la 
paiola gclarc fembri inchiudere qualche azio-

le efiftenza ed unione in natura , le idee od i 
nomi s 'acquiflano, uno prima dell1 a l t r o , fe-
condo che accade. 

G l i Scolaftici fanno molte altre divifíoni 
ne , puré i n verita non fignifica fe non T ef- di modi y come in modi immcdiati ^ e me-
fetro, c i o é , che l'acqua che era prima flui- d i a t i : efjenziali e non ejfenziali : pofitivi-, e 
da , é divenuta dura e confidente ; fen- p r i v a t i v i : Vel lo f p i r i t o , e del corpo: delpen* 
za additare idea veruna dell ' azione onde cib J a r e , e dell' avere . 
fi f a , MOE>I Jmmediati fono gl ' immediatamen-

Ne ' modi m i f l i , i l nome é quello che par te at tr ibuit i alie loro foíianze , od ai loro 
che coníervi le loro eí íenze , e dia loro una foggetti . 
durazione permanente . La collezione delle 
idee fi fa dalla mente : ma i l nome é , d i -
rem cosí , _ i l vincolo che le lega e ñr igne 
aí f ieme: D i qua é , che rare volte prendía 

MODI M e d i a ú fono g l i a t t r ibui t i a1 fog
getti con 1' intervento di qualche al t ro 
modo. 

C o s í , c. gr. i l moto é un modo immedia-
mo per fpezie diftinte di modi m i f i i , altre to del corpo \ la cognizione , celia mente , 
che quelle le quali fono con nomi fpiegate . & c . M a la velocita, e la lentezza non fono 
Oífervifi , che i nomi de' modi m i f i i íempre immediatamente da attribuirfi al corpo ; ma 
íignificano P eífenze reali delle loro fpezie , folamente al corpo in riguardo al moto . 
che non eííendo altro che 1' idee compleííe MODI E j fenz ia l i , od InfcparabUi, fono at-
aftratte , e non riferite alia real efiftenza t r ibut i fenza i quali la foftanza non pub 
delle cofe , non fi fuppone altra cofa piü , efiftere. — Come la fapienza, la bonta , la 
da un nome di un modo miflo fignificata , potenza, & c . in D i o : la figura , W luogo , 
fuorché únicamente l ' idea compleíía , che l a q u a n t i t a , l 'eftenfione, & c . nel corpo. Ve
la íleíía mente ha formata; e formara che di ATTRIBUTO . 
ella é , niente di piíi fi vuol dalla mente MODI Non-effenziali, o feparabdi , fono 
efprimere per eíía ; ella é tut to quello , a at tr ibuti che affettano le foftanze créate , e 
cui fon conneííe le proprieta delle fpezie , v i rimangono affiííi per quanto tempo é ne-
e da cui fola elleno featurifeono; e perb , ceffario. — T a l i fono lafreddezza , dell'acqua; 
qui í eííenza reale , e la nomínale íono la durezza , della pietra : la bianchezza del 
1' ifteífo . latte , & c . 

C ib addita pur la ragione , perché i no- MODI Pofitivi fono quelli che danno 
m i de' modi m i f i i d' ordinario s' apparano , non so che di reale , di pofitivo , e ¿l 
avanti che F idee ale quali corr i ípondono aífoluto alia loro foftanza . — Cosi la 

ro-



M O D 
rotondita é un modo poí l t ivo di un globo r 

&CMODI p ñ v a t h i fono, a t t r ibu i t í sf fogget-
t i , quando ia mente avendo percepito che n 
^ L . a n ^ «Irnni: a t t t ibut i , forma una paro-

che a prima viíla parche additi qualche 
)fadi pofitivo , ma che m realta folo addita 

mancano alcum atti 
la 
cofa di poi--^ 
la mancanzad! qualche propneta , e m ^ o _ 
C o s í ad un uomo cieco ü attriDuitce la pnva-
zione di luce, &c. . . , . 

I MODI dclh Spirtto lono due, cioe cogm-
xione-, evolonta. Vedi -CoGNiz iONE e V o -
LONTA'- • Í I - C 

I MODI dclcorpo lono tre , c ioe langura ,. 
Ja quiete ed i l m o t o . V e d i FIGURA , QUIE
T E , e MOTO . 

MODI d' avere fono quell i pe!' qual i una 
eofa aver ñ pub col mezzo di un ' altra . 
— Ari i lo te le ne novera fette : U n a cofa , 
per efempio, fí pub a veré o per lo modo di 
qualita , come la cognizione : o per quello 
di m a g n i t u d i n e c o m e la circonferenza ; per' 
Ib modo di par te , come la m a n o , & c . 

JDiviftom di un MODO » Vedi i ' Ar t i co lo 
D l V I S I O N E . 

MODO nella L ó g i c a , fi prende per ía mo-
dificazione di una propofizione ; o quello che 
la rende modale e condiciónale . Ved i CON-
BIZIONALE , e PKOPOSIZIONE . Ved i anco 
MODO Lógico qu i appreí íb 

MODI IndirettitSVeál PArticoIo INDIRETTO. 
MODO , nella M u fie a , é una particolar 

maniera di cominciare , di cont inuare, e di 
finiré un Canto , per cui venghiamo obbli-
gati a fare ufo di certe note , o corde pre-
feribilmente ad altre o piti fpeffo che d' 
al tre 

I I modo fi definifee da alcuni A u t o r i , la 
maniera particolare di coíl i tuire 1' oftava ; 
o- la co í l i luz ione melodiofa dell ' ottava , i n 
quanto che confta di fette note eíTenziali o na-
.jturali y oltre l ach iave , o la nota fondamen-
tale .. Vedi OTTAVA . 

U n modo adunque non é' una fola o fem-
plice n o t a , od un folo fuono; ma e 1' ordi--
ne particolare de' gradi concinni di una ot
tava : La cui nota fondamentale í i pub , i n 
un alíro fenfo , chiamar la chiave , in quan-
t01 c^e fignifica la nota principal che re
gola t u t t o ' l refto. La propria e giuíla dif-
í e r e n z a tra un modo ed una chiave , con-
M e in q^eílo ,. che un' ottava con t u t t i i 
iUoi! gradi naturall e concinni , é chiama-
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ta un modv , i n riguardo alia coftituzione s 
od alia maniera e m é t o d o di dividerla • ed 
i n riguardo al luogo di ella _ nella Scala M u í i -
cale , cioé al grado del l 'ar la o del tuono , 
é chiamata chiave ; vale a diré , un ' ot ta
va di fuoni pub effere formata nell ' iíleffo 
ordine , e ípezie di gradi che fa i l modo 
medefimo , e non ol íante principiarfi p iu 
alta o piu baffa; cioé prenderfi i n gradi dif- , 
ferenti rifpetto a l i ' intero , i l che ía dií íe-
rent i chiavi : e dalla medefima definizione 
fegue che la medefima chiave pub trovarfi 
con differenti modi ; cioé g l i efiremi di 
due ottave ponno effere nell ' i í leíTo grado d i 
aria o tuono•, c la lor divií ione eífere diffe-
rente . Ved i CHIAVE «• 

Or deeíi i n oltre o í í e r v a r e , che delle no
te naturali di ciafcun modo , tre van fotto 
i l nome delle note eíTenziali in una guifa 
peculiare y cioé , la fondamentale , la terza , 
e la q u i n t a ; le loro ottave effendo c o m p ú 
tate le ílefíe , e fegnate col lc fteííe lettere 
nella fcala: le altre note fono dette dipen-
denti . Oltraccib , l a fondamentale é pur 
chiamata finale ; la quinta ,• denominante ; e 
la terza , come quella oh' é tra 1' altre due j . 
la mediante. Vedi CHIAVE. 

La dot t r ina degli ant ichi in torno ai wc?--
di f che eglin chiamano alie volte anco1 tuo-
ni y é alquanto ofeura ; eflíendovi una ine-
fplicabile differenza tra i loro autori e nelle 
def in iz ioni , e nelle d i v i f i o n i , e ne' nomi de*' 
loro modi. Convengono per verita in q u e í l o , 
che un modo é un certo fifíema od una cer
ta coftituzione di fuoni ; e che un' o t tava 
con5 tu t t i ' i fuoi fuoni intermed; , é una ta
le coftituzione : ma le fpecifiche differen-
ze de' tuoni , o modi da alcuni pongonfi 
nella maniera della d iv i f ione , o nel l ' ordine 
delle lor parti concinne ; e da a l t r i me
ramente nella differente tenfione del tu t to 5-
cioé fecondo che le note nella ferie intera 
fono piíi acute o piíi gravi r o ftanfi piíi a l to 
o piu' baífo nella fcala di mufica« 

Bbezio é ofeuriftimo su' quefto capo , e defi
nifee un modo , quafi per u n corpo intero dt 
modulazione , coftante di una congiunzione 
di confonanze: come,- i l diapafon. 

To lomeo fa i modi , g l r fteffi che le fpe-
zie del diapafon j ma nell'iftefifo tempo par
la dell ' effer eglino a' qualche diftánza 1' urtJ 
dall? a í t r o . A l c u n i portano i l numero de'wzr-
di tredici 5 a l t r i quello di quindici m ^ é 
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cblaro , che coloro intendevano , le diffe-
í e n x e eíTere foltanto nel luego loro , o nel-
3e d i ñ a n z e l'un daU 'a l t ro ; e che v i é una 
certa fpexie armomofa d 'ot tava applicata a 
t u t t i ; c ioé , quell ' ordine , che procede dal
la proslambanomenos del fyftema i m m u t a -
í u m , o dall ' A del fiftema moderno . T o -
lomeo argomenta, che fe tu t to firiducequa, 
eglino ponno eííere in f in i t i , a b b e n c h é per 
1' ufo e per la pratica debbano i imi t a r f i . 
M a é poi v e r o , c h e i p i t i i i definifeono per le 
fpezie del diapafon j e percib fan lo!o fette mo-
d*i ma i n quanto al loro u f o , noif tamo in t ie -
ramente reftati a l l ' oí curo . 

t Se i modi non fono altro che le fette fpe
zie d' o t t ave , V ufo loro pub eíTere foltanto 
che la proslambanomenos di ciafeun modo , 
fendo fatta la nota principa le di un ' aria , 
o canzone % v i ponno eííere fpezie differen-
t i di me lod ía che corri í 'pondono a cotefte 
difFerenti coí l i tuzioni . M a all o ra non ab-
b iam da concepire, che ia proslambanome
nos , a fondamentale di ogni modo fia af-
fiífa a qualche particolar corda del fiftema , 
v. §t% i l Frigio a g , cosí che debbaíi i v i 
ognor cominciare , quando v o g l k m o una 
compofizione di melodia d i quet ía fpezie . 
Quando i n genere d ic i amo, che un tal- mo
do comincia i n g , cib vuol addkar folo le 
fpezie dell ' o t t a v a , fecondo che appajono i n 
•un certo. determinato fíílema ; ma poíTiam 
cominciare i n ogni corda del fíílema, e far 
quella la proslambanomenos di qualfivoglia 
modo r con aggiungere nuove corde , od a l 
terare l a modulazion de-Me veechie . Se que-
ñ a era la vera natura , e i ' ufo de' tuoni- , 
l a maggior parte d i queíli ntodf devono eífe-
xe í la t i i m p e r f e t t i , ed incapaci d i buona me
lodía , come m a n c a n í i d i alcune di qtielle 
che noi contiarao per note eífenziali- e natu-
ra l i d' u n vero modo.. I n oltre j fe F eflen-
zial difFerenza de' modi confifte folo nella gra
v i t a o neli ' acutezza di tut ta i ' o t t ava r aHqr 
dobbiamo fupporre una fpezre od una d i v i -
fione concinna dell ' ottava , che fendo. ap-
plicata a tutte le corde del Siftema , le fe 
veré fondamentali per una certa ferie d i no
te fucccíüve ^ con mu ta re , come fopra , ¿1 
tuono di. certe corde i n alcuni' cafi y o con 
aggiug.nere nuove corde al f í í lema .. M a 
quefta eífer dee ftata una forta fe mpfi 
ce di melodía , prodotta con. ammette-
re foltanto. una. ferie eoncinna 1 e q u d l a 
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pur mancante di alcune m i l i e neceííarie 
corde. 

La M u fie a fu confiderabil mente perfezio-
nata n e l l ' X L Secólo da Guido Are t ino •, i i 
quale , fra le altre innovazioni , riformb la 
dottrina ¿ty modi . E vero , che furono tut-
tor definiti per via delle fpezie d e i r o t t a v a l , 
alia maniera di To lomeo ; ed i i loro nume
ro fu fiífato a fette ^ ma poi colta i ' occafio-
ne di confiderare le d ivi f ioni armoniche eá 
ari tmetiche de l l ' o t t ava , per le quali rifolve-
fi i n una quarta al di fopra d'una quinta , o 
i n una quinta al di íopra d'una quar ta , n'av-
venne che fi coftituiffero dodici modi , e fi 
faceífero di ciafeuna ottava due diverfi modi , 
fecondo quefta diíferente divifione ; ma peír-
ehé due d'effe non íi poífono dividere in am-
be le guife , i mvdi re í i an d o d i c i , i n vece éi 
quat tord ic i , Di- q u e ñ i , quell i che erano di-
vifr a r m ó n i c a m e n t e , cioé colle quinte pih 
baííe ( che fono fei ) furono chiatnati au-
tentici j e g l i a l t r i íei che aveano le quinte 
le pi i i a l t e f u r o n o chiamati modi plagali . 
Ved i lo fchema anneífo . 

A quefti modi dif-
Plágale Autent ica dierfi i nomi de' tuoni 

Greci an t f e l i i , come 
D ó r i c o , Fr ig io , L i 
dio : M a g l i A u t o r i 
difeordano fra loro 
ne l l ' applicazione e 
nel l ' ordine di q u e í l r 
n o m i . Cosi che noi 
f umo tut tor ' in dub-
bio qual cofa inten-
deífero per cotefte 
di íHnzioni ; e quals 
íbííe i l loro vero ufo. 

La mrgliore fpiegazione o ragionc che ne 
poífiam rendere é quefta; Eg l ino conñdera -
itono che un ' ottava che manca d'una quar
ta o cV una quinta é imperfetta ; eífendo 
quefte le concordanze appreífo f ottava , i 
aria o la canzone do ve a toccare cotefte cor-
de piü frequentemente e notabilmente j t 
perché la l o r concordanza é diverfa y don
de diverfa fi fa la melodia , ftabilirono pe? 
cib due modi i n ogni octava na tú ra le , ch« 
a vean una vera quarta ed una vera quinta • 
Quindi , fe f aria era portata ed eftefa , quan
to queft 'ottava su , chiamavafi un modo-
perfetto ; fe meno , come fino aHa quarta o al* 
la q u i n t a , mptfsm; fe ara p o r í a t a e ém* 
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fa e i n su e i n g i í i , cbíamavaf i modomlj lo. 
l a queftaguifa parlano alcum A u t o n mtorno 

A l t r i confiderando quanto indifpenfabil cor
da fia la quinta in ogm wWo , prefero per 
ia finale o nota della chiave , neile ottave 
divife ar/tmeticamcnte , non la piu baffa cor
da di cotefta o í t a v a , ma propno l aqua r t a . 
— La íbla differenxa adunque i n quefto m é 
todo tra i modi au ten t i c i , e i p l aga l i , fié, 
che 1' autentico va al di fopra della fuá fi
nale a l l ' o t t ava ; l 'a l t ro afcende una q u i n t a , 
e difcende una quarta j i l che per ver i ta 
debb'eí íb 'e accompagnato da efFetti difFeren-

, t i j ma i l modo é eflenzialmente 1' ifteíío , 
avendo la medefima finale , a cui tut te le 
note fi riferifcono . 

N o i abbiam ora da confiderare i n che i 
modi d'una fpezie , come autentici , o pla
gali , differiícono fra loro : C i b eíTer dee , 
per lo fiar piu alto o piu baflb nella íca-
la , cioé per la differente tenfione di tut ta 
T o í t a v a , o piuttofto per la difFereníe íud-
divifione dell ' ottava ne* fuoi gradi concin-
n i \ altra effer non ve ne puo . Dobbiam 
dunque confiderare , fe quefte differenze ba-
ftino per produrre que differenti effetti che 
fi afcrivono ai diverfi modi ; per efempio , 
che T u n o produce allegrezza , un al tro t r i -
ü e z z a , un terzo é acconcio per la religione , 
un a l t ro per Tamore, & c . Che quefti effet
t i meramente dipendano dalla coftituzion dell ' 
ottava , appena faravvi chi ma i i 'affermi . 
Le differenze nella coftituzionc averanno i n 
fa t t i qualche influenza j ma fara si preció
la , che per le varié combinazioni d' altre 
caufe, un di queíi i modi pub eífere adoprato 
a fini e ícopi differenti . La maffiraa diffe-
renza é quella diquelle ottave che hamio la 
í e rza min . o la í e rza mag^. facen do quel ío 
che m altre occafioni chiamiamo chiave in 
diefis, e chiave i n Remolle , 

T u t t a v o l t a , fe i modi fon connefTi colle 
fpezie delT ottave e ne dipendono, come fon 
piu eglino difette? E q u a n t o alia diftinzione 
tra g l i autentici ed i plagali , abbramo gta 
o í í e r v a í o , ch'eiP é* immaginaria i n riguardo 

•aduna effenziale differenza coí l i tu i ta per que
fto mezxo nella ragion della rnelodia i m -
perocché quantunque i l portare 1' aria al di 
fopra o al di fotto della finale pofía avere dif
ferenti effetti , nulladimeno quefto fi de ve 
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afenvere ad altre caufe oltre la coftituzion 
delle ottave . É? oífervabile particolarmen-
te che quegli A u t o r i che ci danno efemp;, 
nel l ' attuale compofízione de' loro dodici mo
d i , fpeífo v' introducono le note art if izial i 

, e 1> , affine di perfezionare la melodía 
della loro chiave; e per cotal mezzo fi d i -
partono dalla coftituzione dell ' ottava , i n 
quanto ella fia fiífata nel fillema naturale . 
N o n v ' é dunque nulla di coerente e di ce r ío 
nella loro maniera di parlare; ma i modi fo
no t u t t i realmente riducibíii a due , cioé al 
diefis, e al bemolle ; le altre differenze r i -
guardando folamente i l luogo della fcala , 
ove é prefa la fondamentale. 

I modi ant ichi , oltre la loro genéra le d i -
vifione i n autentici e plagali , aveano anco
ra i loro n o m i r i fpe tdvi dalle diverfe Pro-
vincie Greche dove fi fuppone chefieno fiati 
i n v e n t a t i . —< Originalmente non ve ne fu -
rono per veri ta fe non tre , cioé i l D ó r i c o ^ 
i l L id io , ed i l Fr ig io ; che fi chiamavano 
par t ico la rmef í te tuoni , perché erano alia d í -
ñ a n z a di un tuono F uno dall ' altro . Furono 
g l i a l t r i agg iun í i di p o i , ed alcuni d' efii ven-
ner denomirtati dalle relazioni co' p r i m i , par-
ticolarmente 1' hypo-dorico , come quel ío ch ' 
era al di fotto del D ó r i c o . 

II MODO Dórico era una m i l lura di grave 
e di a l legro , inventato da Tharayras di T r a -
cía . Ved i DÓRICO . 

I l MODO Frigio era adattato a l l ' accen-
dimento della collera , inventato da Marf ia 
íl F r ige . 

11 MODO Lidio era acconcio per l i cani l 
funebri ; inventato , fecondo Piinio , da 
A m ñ o n e . 

11 Myxol id io fu inventato da Saífo < —• L ' 
Eolico , P Iónico y e Vhypodorico da Fi loífeno « 
E F hy poli dio da Polinnefte > 

Ol t re queíi i modi d i cantilena, o d i tuono 
g l i ant ichi A u t o r i han pur in t rodot t i modi 
d i tempo di note Queiie da 
pr ima furono diftinte i n maggiori e m i n o r í 5 
e ciafeuna di q u e ñ s di bel nuovo i n perfet-
t e , ed imperfette . M a i n appreíTo fi riduf-
fer tut te i n q u a t í r o modi , che i nch iudean» 
tu t ta la faccenda del tempo ¿ — Eífendo que-
fti modi i n oggi difufati , appena parta ú 
pregio che fi dercrivano * 

11 modo coraune c h ' é ora i n u f o , é m o k o 
piií femplice e naturale che alcun d i q u e l l i ; 

la 
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í a proporcione , che i n quel l i variava , ef-
fendo; nei noftri fifl'ata, eioé 2 : 1 . U n a maf-
f ima é eguale a due lunghe j una lunga a due 
b r e v i ; una breve a due í e m i b r e v i , & c . pro-
cedendo colla fíefía proporzione fino alie u l 
t i m e o, ínfi.me note . E fe i n alcune occafio-
nii la proporzione di 3 : 1 tra due note fue-
ceffive é richiefta , e l í ' é f ác i lmen te efpreíTa 
eol l 'annet tervi un punto ( . ) • Ved i TEMPO> 
NOTA , & c . . 

G l i ant ichi ebber par iment i i Íoro modl 
melopoeia , de'quali. ArifHde. nomina quefti j 
dithyran'ibico , nomico , e trágico che eran 
chiamafi modl perché efprimevano i diverí i 
moviment i . ed affetti dell a n i m o V e d i , D i -
TIRAMBICO , &C,. 

MODO Lógico , o i n Lógica ^ chiamato anche 
MODO íillbgiftico> é u n a a c c o n c i a diTpofizione 
delle diverfe propofizioni d ' un í i l l og i smo , i n 
ordine alia quant i ta , , e quaiita . V e d i SILLO-
GISMO , e PROPOSIZIONE o. % ? 

Per acconcia difpofizione, noi ' intendiamo' 
que l la , nella quale l'antecedenfe eífendo ve
ro i i confeguente , in . v i r tu ; della forma , 
non pub eflTere. falfo. . — Cosí che: t u t t i que' 
mudi o maniere, di f i l logismi fono-in un t r a t -
to efclufi ,. dove non fegue formalmente con-
clufíone, i o dove non eífendo' vero, 1' antece
dente , una faifa, conclufione ne pub eífere 
dedotta. V e d i CONCLUSIONE . & c . 

V i ha duc fpezie di modi) g l i unL dmtt i \ , 
g l i a l t r i : indiretti 

MODO diretto, é quello i n cui la conclu
fione íi cava dalle premefife. direttamente e 
immedia tamente . . Come 5, ogni animale 
é una cofa, v i v e n t e , ogni uomo c un anima
le ; dunque ogni uomo é una cofa v iven t e , 

MODO Indiretto, é quello i n cui la con
clufione non e inferita immediatamente dalle 
premeífe , ma; fegue da efife per mezzo d'una' 
converfione >—Come ,, ogni animale é una: 
cofa vivente ogni- uomo: é un animale 
dunque. qualche cofa vivente é un¡uou iO o, 

V i ; fono quattordici^ modi d i re t t i ; quattro 
de' quali ' appartengono alia pr ima figura £ 
quattro alia 2a.. e fei alia 3*. . Vedi i FIGURA 

Egl ino fon, dinotat i da: altrettante parole 
art if izial i fó rmate a ta l uopo, , cioe 1.. B a r 
bara ^ celarent 1 darii , ferioque 4.. B a r a -
lip , celantes ) dabitis fapesmo ^ frifefom .. 
T, .Céfare, camcjlres , fefiino y baroco ., 3. D a -
mptl y feapton difamis r datiji , brocardo T 
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ferifon L ' u f o e Teí fe t to delle quali parole 
íta affatto nelle fillabe, e nelle lettere onde 
conñan. le fillabe .. Ogn i parola , c<grt con
fia di 3 fillabe dinotant i le 3 propofizioni di 
un fillogismo r cioé la maggiore la minore „. 
e l a conclufione. Agg iugn i che le lettere di 
ciafeuna filiaba fono o vocali o confonanti 
Le voealt fono. A c h e dinota una propofi-
zione univerfale affermativa ; E , un ' univer-
fale negativa j , I , una particolare affermati
va ed O , una particolare negat iva. 

C o s í barbara é un, fillogismo o modo della 
prima figura , coftante di tre propofizioni un i -
verfali: afFermative Baralip della quarta fi
gura coftante di- due premeífe univerfali af-
fermative , e d' una conclufione particolare 
affermativa.. Vedi BARBARA, CELARENT S, 
DARII 5. & c . — Le confonantr fon d' ufo 
principalmente ne l la riduzione de' Sillogis-
m i . Ved i RIDUZIONE., 

MODO , nella G r a m m a t i c a , fi ufa per í i -
gnificare le. differenti. maniere di coniogare 
i v e r b i , giufta le differenti a z i o n i , od affe-
z ion i che s' hanno ad efprimere ; come di; 
mofirare , di; c o m a n d a r e d i ; defiderare, &c . . 
V e d i VERBO -

D i qua nafeono cinque modi\ cioé V In 
dicativo , Y' Imperativo , V Optativo 'ú Su~ 
btuntivo y e V Infinitivo . Vedi rNDiCA,Tivo 5 
IMPERATIVO , &Co. 

A l c u n i Grammat l c i non contano fe non. 
quattro modi , confondendo- T optativo col 
í ub iun t ivo -y ed alcuni ne fanno fei' d i v i 
dendo Tóp ta t i vo i n potenziale ed optativo»., 

I Greci hanno cinque modi di- v e r b i , dif
ferenti; ne l l a t e r m i n a z i o n e m a ^ i . L a t i n i ne 
hanno fol qua t t ro . . Nel l ' Inglefe le termina-
zioni . fono: le ifteífe i n t u t t i i modi\. 

Quanto a l l 'o r ig ine áQ1 modi ^ fi pub offer-
vare , che i verbi fono di quella; fpezie di-
paro le , che fignificano \m maniera e la; fo r 
ma- del1 noftro penfiero : tra le quali^ la-prin-
cipale é 1' a í fermazione .., Son anche forma-
t i i verbi per ricevere differenti, infléííioni: 
fecondo che Faffermazione riguarda: differen
t i ' perfone e differenti t e m p i , donde nafeo
no i tempi e; le perfone de' verbi ., Vedi: 
VERBO 5- & c . . 

Ma* oltre; a ció , hanno flimato g l i uomi -
n i a propofito d ' inventare dell ' altre inflef-
fioni , per fpiegare cib che paffa nella Ibro» 
mente, con: ancora piü di d i í i inz ione ; m é -

• p&roe--



M O D 
i s e m c c b é , nel p r imo l u o g o , . confiderarono , 
!he okre le femplici a í fermaziom , come egh 
che oitre icici v , del l ' akre , m o -

dificate , e ^ " ^ £ 7 £ per megTio dif t in-

f ^ Ú ™ ^ per íempl ic i affermazio-

come lo ^ > 

re, raddop-
SeíConi diqueíli tempi; facen-

f \ k r e per le af íermazioni mod i f í ca t e ; come 

Teta ^#' eé arvereUe ama-t0.\T 5! 
e rifervando 

e 
ib 

non oftante non íi tono attenuti í t ab i lmen te 
aIle loro r e g ó l e ; ma qualche volta fecero ufo 
¿elle infleírioni femplici per efprimere aífer-
inaz ioni modifícate ; come etfivcreor, per etfi 
*verear . E da quefta u l t ima fpezie d ' in f le f 
fione , i G r a m m a t i c i hanno formato i l modo 
c u i cliiamano fubiunt ivo . V e d i SUBIUNTI-
v o . M a di piü , oltre Taffermazione , Tazion 
tlella n o ñ r a volonta fi pub pigliare per un 
modo , o per una maniera di penfare j e f i 
fon t rova t i g l i u o m i n i i n neceffita di efpri
mere quello ch1 e' vogUono , egualmente che 
quello che penfano. — Ora noi poífíam v o -
iere una cofa i n diverfe maniere ; tre delle 
qual i fi poíTono confiderare come le p r inc i -
pal i . Primieramente dunque no i vogl iamo 
ta lvo l t a cofe che non dipendono da n o i , ed 
i n ta l cafo le v o g ü a m folamente con un me
ro deíiderio , che i L a t i n i cfpnmono colla 
particella utinam ¡ e no i con , Dio uoglia . 
A l c u n e lingue , perefempio la Greca , hanno 
i n v é n t a t e delle infleífioni particolari perque-
fto fine; donde i G r a m m a t í c i han prefa oc-
cafione d i chiamarlo i l modo Optativo : e 
pare che v i fia non so qual cofa tale nelle 
Lingue Francefe, I ta l iana e Spagnuola, at-
tefoché quefie hanno una fpezie di t r i p l i c i 
t e m p i ; ma nel La t ino , neli1 Inglefe , & c . 
ie medefime infleífioni fervono per i l fubiun
t i v o , e per F optativo . Per quefta ragione 
fi pub beniíTimo levar v i a quefto modo dal
le Conjugazioni Latine ; effendo le infleífioni 
d ive r fe , quelle che fanno i modi, e non le 
diverfe maniere di fignificare che variar pon-
no a l T i n f i n i t o . Ved i OPTATIVO. 

T a l v o l t a vogliamo i n altra maniera ; co-
quando fiamo contenti che una cofa fue-

ceda , abbenché non a í fo lu tamente la defide-
riamo ; come quando Terenzio dice , profun-
dat , perdat, percat . — Dovevafi inventare 
una particolare infleíTione j per efprimere 
quefto m o v i m e n t o , ficcome han fatto i G r e -
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c i per efprimere un femplice defiderio. M a 
la non fi é inventata , ed i n fuá vece , ñ 
fa ufo del fubiuntivo ¡ N e l l ' Inglefe n o i ag-
giungiamo la particella iec & c . A l c u n i A u -
t o r i chiamano puerto , i l modo potenziale o 
•concejfivo . Vedi_ POTENZIALE . 

La terza maniera di volere é quando quello 
che de í ider iamo , dipendendo da un ' a l t ra 
perfona , da cui lo poí í iam ottenere , ifígnifi-
chiamo la volonta n o ñ r a ch ' e i lo faccia . —-
Qiiefto é i l mov imen to da noi adoprato , 
quando comandiamo , o preghiamo ; e per 
c í p r i m e r e quefto mov imen to , fu inventa to 
i l modo imperativo y che non ha pr ima per
fona nel í ingoiare , perché i n rigore , u n 
uomo non pub comandare ad al t r i che a 
queMi a' quali ei parla e fi r ivolge . — E 
perché i l comando o la preghiera fempre fi 
riferifee all1 avvenire ; d i qul é che '1 modo 
Impera t ivo , ed i l tempo futuro , fpeífo fi 
ufano i ' un per V altro ( fopra tu t to nella 
l ingua Ebrea ; ) c o m e , non occides , per ns 
cccidas , c ioé nonmeidere . Percib alcuni G r a m -
mat ic i met tono Vimperat ivo nel numero de* 
f u t u r i . V e d i IMPERATIVO . 

D i t u t t i i wodi che abbiamo m e n t o v a t í , 
le lingue oriental i non ne hanno fe non 1' 
u l t i m o , c h e é l ' I m p e r a t i v o ; ed al con t r a r io , 
ie lingue moderne non hanno infleffione par-* 
ticolare per 1' Impera t ivo . II m é t o d o con 
cui v i fi fupplifce in I ng l e f e , é o di ommet -
tere i l p ronome, o di trafporlo : cosí I la
ve , l o a m o , é una mera affermazione ; lo-
v e , a m a , é un impera t ivo ; we love , n o i 
amiamo , un1 affermazione; love we , amiarn 
n o i , un imperativo . 

M O D U L A Z I O N E , nella muf ica , é Par
te di tener íaldo , e nel l ' uopo d i cambia
re i l modo , o la chiave; e di r i to rnarv i d i 
nuovo , fenza oífefa delP orecchia . V e d i 
MODO . 

Sotto quefto termine é compre fa la rego-
lar progreffione delle diverfe part i che can
tan© o fuonano per l i fuoni che fono nell 'ar-
monia di una chiave particolare 5 ed i l proce
deré naturalmente e regolarmente da una 
chiave ad un' altra . 

Le rególe della modulazione nel pr imo fen-
fo appartengono a l l ' a r m o n í a ed alia melodía . 
V e d i ARMONÍA e MELODÍA . — Q p i folo 
aggiugnererao una parola circa le rególe della 
modulazione nel l ' u l t imo fenío . 

O g n i compofizione dovendo avere una chia
ve 
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ve o nota principale ; e la var íe tb , , cosine-
ceffaria nella mufica perpiacere e dilettare , 
vietando i l confinarfi i n una chiave ; ed ef-
fendo pero non ío l amen te permeíTo , ma nc-
ceffario, modulare, e tare cadenze i n diverfe 
altre c h i a v i , aventi una relazione e connef-
fione colla chiave principale : E da confide-
rarfi che cofa fia quello che coíli tuifce una 
conne í í ione t í a 1'armenia di una chiave , e 
quella d i u n ' a l t r a , a f f inchéd iqua f ideterraini 
i n quali chiavi l 'armonia poffaeíTere condotta 
con proprieta . Ved i CHIAVE . 

Quanto alia maniera i n c u i la modulaztone 
da una chiave i n un ' altra f i dee efeguire , 
cosí che la tranfixione fia facile e naturale j 
non é agevole i l fiffarne le r e g ó l e : imperoc-
ché quantunque principalmente íi eíeguiíca 
coU' ajuío della í e t t i m a mag. della chiave , 
i n cui é da cambiar í l l ' a rmon ia , íia diefis , 
e bemol le , nulladimeno la maniera di farlo 
é cosí varia ed eñefa , che non fi pub con 
rególe circonferivere , U n a nozione gene-
rale fe ne pub concepire fotto i t e rmin i fe-
g u e n t i . 

La fett ima m, o i n diefis, o i n chiave be-
xnolle j e la terza m alia quinta / della chia
ve , per cui la cadenza nella chiave p r inc i 
palmente viene efeguita ; e pero che ella é 
í o l amen te un femituono fotto la chiave , qu in-
di ella é la piu acconcia nota per condurvi-
c i , loche ella fa i n una maniera naturalif-
fima . A tal che la fettima m. non é mai udi-
ta in alcuna delle p a r t i , ma l'orecchio afpet-
ta che la chiave o nota principale g l i fucce-
d a ; imperocché o íi adoperi come una ter
za , o come una fefta , fempre ci colpifee con 
una fenfazione cosí imperfetta , che natural
mente afpettiamo che íegua qualche cofa d i 
piu perfet to, i l che non fi pub piu fác i lmen
te né lenemente aderapire che col picciolo 
interval lo di un femi tuono , perpaffare nel l ' 
a r m o n í a perfetta della chiave : D i qui é che 
la t ran í iz ione i n una chiave meglio fi effet-
tua , con introdurre la fuá fet t ima m , che 
cosí naturalmente v i mena . 

M O D U L O , i n archi te t tura , é una certa 
m i l u r a , prefa a p l a c e r é , perregolar le pro-
porzioni delle colonne , e la í i m m e t r i a , o 
difhibuzione di tu t to F edificio . V e d i C o -
LONNA. 

G l i A r c h i t e t t i comunemente fcelgono i l 
d i á m e t r o , o i l femidiametro, del fondo del
la colonna per loro modulo; e q u e í b ü fud-
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divide da loro i n part i , o m i n u t i . Ved i 
MINUTO. 

V i g n o l a divide i l fuo modulo , che é un 
femidiametro, i n dodici p a r t i , nel Tofcano 
e nel D ó r i c o , e i n dieciotto per l i a l t r i 
o r d i n i . 

I I modulo di Palladlo , d i Scamozzi , di M. 
C a m b r a y , di Desgodetz, di Le C l e r c , & c . 
che é pu ré i l femidiametro , éd iv i fo i n tren-
ta part i o m i n u t i i n t u t t i g l i ord in i . V e d i 
MINUTO . 

A l c u n i dividono tut ta V altezza della c o 
lonna i n 20 part i per i l D ó r i c o , 22^- per lo 
J ó n i c o , 25 per i l R o m a n o , & c . ed una d i 
quefte part i la fanno un modulo, per regola-
re con eííb i l reflo deil ' edificio . 

V i fono due maniere di determinare le m i -
fure , o le proporzioni delle fabbriche ; l a 
pr ima con una norma fifia, che fuol eííere 
i l d i á m e t r o della piu baffa parte della colon
na , chiamato modulo , fuddivifo i n 60 par
t i , chhmztc minuti. — Ne l l a feconda , non 
v i fono m i n u t i , né alcuna certa e fifia d i -
vifione del modulo j ma egli é divifo nell* 
occafione i n tante part i che fi giudican ne-* 
ceflarie . C o s í , l'altezza della bafe A t t i c a 5 
che é mezzo i l modulo, fi divide o i n tre f 
per avere l'altezza del p l in tho 5 od i n quat-
t ro r per quella del toro piti grande ; od i n 
f e i , per quella del minore . 

Ambedue queñe maniere fono fiate p r a t í -
cate dagli ant ichi , egualmente che da' m o -
derni A r c h i t e t t i : M a la feconda , che fu l a 
ufata fopra tu t to d^gli ant ichi , é , fecondo 
i l m i ó parere, preferibile . Perraul t . 

Siccome V i t i u v i o , nel l ' ordine Dór i co > 
ha minorato i l fuo modulo , che ncgl i a l t r i 
ordini é i l d i á m e t r o della parte inferiere del
la co lonna; ed ha r idotto i l gran modulo ad 
un modulo mtzzano, che é un femidiametro: 
i l Sig. Perrault riduce i l modulo ad una ter
za parte per la íleífa ragione , cioé per de
terminare le diverfe mifure fenzanumeri rot-
t i , I m p e r o c c h é nel l ' ordine D ó r i c o , oltre che 
l'altezza della bafe, come ncgl i a l t r i o r d i n i , 
é determinata da uno di quefti moduli mez-
zani ; i l medefimo modulo da altresi le a l -
tezze del capi te l lo , dell ' archi t rave, de1 t r i -
gl i f i e delle metope . M a i l noftro piccolo 
modulo , prefo dal terzo del d i á m e t r o della 
inferior parte della colonna, ha degli ufi p i i i 
ampj ; i m p e r o c c h é per mezzo di quefto le 
altezze de' p i e d e ñ a l l i , delle co lonne , e dell ' 

i n -
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í n í a v o l a í u r e , in tutti gli ordin í , fideícrmí-
nano fenza numeri rotti. 

Siccorae dunque il modulo grande , o i l 
d iámetro delía colonna , ha feflanta minuti ; 
ed il modulo raezzano , o la meta del diá
metro , trenta minut i ; i l noftro piccolo wo-
dulo n'ha ven t i . I d . 

M O D V S deetmandi y é quando una parte 
jne di térra, una fomma di d inaro, 

M O G 4 o y 
L a mogUe non pub fare alcun contralto 

fenza il confenfo del marito; ed in tutte le 
materie legali, fine viro re/pondere non poteft * 

L a Legge fuppone nel marito, il picn po-
tere fopra la (uamoglie, come íbpra il fuo 
figliuolo o fervo ; e percib cgli é rifponfa-
bile di tutti i di leí fallí » e di tutte le fue 
trasgreffioni. 

Se una moglie partorifee un figliuolo nell* 
0 Por^0" fione aanua , appartiene al par- affenza del marito, benché aífenza di moltt 

U o curato , per convenzione o per a n m , nulladimeno s'egh é dimorato in tut-
TOCO * ^ w 1 *• i -i • 
confuetudine di terapo immemorabile in rag-
^uagüo o corapenfo delle decime dovutó in 
ípezie . . , 

M O E D A , o MOIDORE , un como oá 
una moneta d' oro, che fi batte ed ha cor-
fo in Portogallo. Vedi CONIO. 

I l moidore é propriameqte la doppia Por-
toghefe; ed equivale a due mille-ris, Vedi 
DOBBLA, M I L L E - R E E , &C. 

V i fon anco dclle doppie-moedas '•, o da 
due doppie, e delle mezzc doppie . 

M O F F E T T E . Vedi SOTTERRANEE E f a -
¡az ioni . 

M O G G I O . Vedi MUID. 
M O G L I E , Üxor , una donna maritata ; 

od una che é unita ad un marito, ed é fot-
to la protezione di efifo . Vedi DONNA , 
MATRIMONIO, e MARITO. Vedi anco MA
TRONA, &c . 

U n a moglie, nella noílra legge Inglefe, 
é denominata femé covertj e nel giudizio 
della iegge, vien riputata non avere volon-
tU, fupponendoíi ella inticramente fotto la 
volonta , e foggetta al volere di fuo mari
to : uxor fulget radiis marit i . Vedi COVERT , 
e COVERTURE. 

Se le fien dati de'beni, o de' befl lami, 
diventano fubito del di leí marito. — El la 
non pub affittare, v e n d e r é , dar v i a , o alie
nare aleuna cofa, fenza il confenfo del ma
rito . — Anche il fuo apparato o guerni-
mento neceííario non é di leí in proprie
t a . — - T u t t i i fuoi beñiami ch'ella poíTe-
dea perfonalmcnte al fuo maritarfi , fono 
tanto del marito, che dopo la di lui morte 
«Qn ritornano a lei , ma paflano all' efecu-
tore , od all'amminiftratore del di lei ma
nto j eccettuato folo i fuoi paraphernali, o 
prceterdotalia > che fono il fuo fornimento ne-
ceffano : che col confenfo del marito ella 
Ir J.rife8nare 0 lafeiare per t eüamento . 
Vedi PARAPHERNALIA. 

Tomo V. 

to quel tempo inter quatuor marta y a pórta
la dell' Ifola , ei dee riconofeere per fuo i l 
figliuolo; e quefti, fe é p r i m o g é n i t o , eredita. 

Se una moglie partorifee un figlio, gene* 
rato da un primo marito, o da altra per-
fona, avanti il matrimonio , ma nato do
po il matrimonio con un altro uorao ; queíl* 
ultimo dee riconofeere il figliuolo, che fara 
fuo crede l é g a l e . 

L a mogliej dopo la morte di fuo mari to , 
non avendo dote ftabilita avanti il maritag-
gio, pub dimandare o pretendere la íerza 
parte delle di lui annue éntrate di fondi o 
terre, durante la fuá v i t a ; e dentro la C i t -
ta di Londra , una terza parte di tutti i 
mobili di fuo marito in perpetuo. 

L a moglie partecipa degli onori , e della 
condizione del fuo marito ; ma niuna delle 
dignita della moglie, viene, per matrimonio, 
nel marito, 

Tuttavol ta , il marito , per avere proeae-
ciata prole a fuá moglie , lo che appar dall* 
eífere il parto nato vivo, avera in vita tut
te le terre di fuá moglie. Vedi COURTESY. 

L e Leggi Ingleí l fono generalmente ÍH-
mate da' Foraftieri, come aflfai dure, verfo 
le donne; cib non oftante Ghamberlayne é 
di opinione aífatto contraria ; ed aí fer i fee , 
che la condizione delle mogli in Inghilterra 
é migliore che in qualunque altro paefe . 

Tertulliano ha due libri , fopra gli orna-
menti ed il corredo delle mogli. — Nel fe-
condo fi fludia di provare che una moglie 
Criftiana non pub , in cofeienza, procurar 
di piaccre con la fuabellezza, ch'ellacono-
fce effere naturalmente atta nata ad eccita-
re libere voglie ; e eh'ella dee non fola-
roente fchivare ogni bellezza aflfettata, ma 
eziandio nafeondere e eoprire la fuá bellez
za naturale. 

M O L A * MOLA , o MOLA carnea^ nel
la medigina, una maífa informe di carne du-

F f f r a , 
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r a , che talor generad negli uteri delle don-
n e , in vece di un f e to ; eche anco chiama-
fi un conceplmentofalfo. V e d i CONCEZIONE. 

* / Lat in i le danno queflo nome , perché 
ella rafforniglia alia mola, omacine diun 
mulino nella forma e nella durezza. 

L a mola é i l chaos di u n e m b r i o n e ; efa-
rebbe crefciuta in feto ureano, fe non foffe 
flato fturbato i l p rogre í fo della concezione. 
A b b e n c h é ella fía fenza offa , fenza v i feere , 
regolar i , & c . nulloftante i l ineament i bene 
fpeífo non fono cotanto fcancellati , che 
non v i reÜi qualche cofa di un feto ; alie 
volte una m a n o , ed alie vol te un piede v i 
ü fono t r o v a t i ; ma nelle fscondine ordina
riamente . 

E1 raro che piíi d' una mola fí partorifea; 
a b b e n c h é Sennerto oíTervi che v i fon degli 
efempj di due , di tre , cd anche di piü . 
E g ü aggiugne, che quantunque fogliono ve
ni r fo lc , nulladimeno fí sa che ne fon venu-
te infierne con un f e to , e talor dopo d i ef-
í o . V e d i CONCEZIONE. 

La mola fi difl ingue da un embrtone , i n 
quanto che non ha placenta , per ove rice-
vere i l fuo nu t r imen to dalla madre . Tn fuá 
vece s1 attiene immediatamente a l l ' ú t e r o , e 
di la é n u t r i t a . V e d i FETO. 

E l i ' ha una fpezie di vi ta vege ta t iva , e 
continua a crefeere di volume fin al tempo 
del l ' efelufione. Qualche volta é ftata por-
tata nel ventre per lo fpazio d i due o tre 
a n n i . 

Quefta produzione fi fuppone venire da 
qualche difetto o indifpofizione del l ' o v u m , 
o d e l l ' o v o ; e per avventura altrcsi dal fe
m é v i r i l e mancante di forza per penetrare 
eífo uovo , quanto baila per aprir lo , od 
cfpanderne le p a r t i . O v v e r o , fi pub fpiega-
re un tale effetto, fupponendo che un ovo 
cafchi nel l ' ú te ro , fenza cífere impregnato dal 
feme del mafchio : I n t u t t i i q u a i c a f i , con
t inuando l ' ovo a crefeere, e pur mancando 
d i qualche cofa neccífar ia a organizzarlo e 
formarlo in embrione , diventa una mole 
o d u n pezzo d i carne fenza f o r m a . V e d i EM
BRIONE . 

S o n ó gl i A u t o r i d iv i f i nella q u i í l i o n e , fe 
le donne mai partorifeano mole fenza avere 
avuto commercio col l 'uorao ? A l c u n i dico
no che v i fon delle mole , le qual i dirivano 
la loro origine dal fangue meftruo t r a í t e n u -
t o , c o a g ú l a l o e indurs to , per mezzo a eui 
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fí fon fatto i ' ad i to ed i l paíTaggio g l i fp l r i t i 
ed i l fangue, & c . V e d i M E S I . L a mola fi 
dift ingueda una vera concezione, per i l fuo 
moto t r é m u l o palpi tat ivo ; per i l fuo feor-
rcre e r igi rarf i da un lato a l l ' a l t r o , e dal 
gonfiarfi del ventre egualmente per ogniver-
f o . Le mammelle fi tumefanno come nel ca
fo d i un vero embr ione ; ma V umore gene-
ra tov i non é vero latte , ma una materia 
c ruda , formata das mefi foppreff i . 

Per recar fuori del ventre la mola , fi 
praticano i l falaífo ed una v io lenta purga-
zione , ed a l l ' u l t i m o degli emmenagoghi 
f o r t i . Se cib non riefee , r icorrefi all* ope-
razione manuale . 

MOLA , n e l l ' a n a t o m í a , é un oífo del gí« 
nocch io , chiamato anche patella , rotula , 
& c . •— Ved i T a v . Anat. ( O f t e o l . ) fig. 23. 
n .21. V e d i anco PATELLA. 

M O L A R ! , n e l l ' a n a t o m í a , i denti maci-
n a t o r i ; e p í t e t o dato ai denti grandi ; come 
quel l i che f e rvono , come le macini perfra-
caífare i l c i b o . V t & i T a v . Anat. ( Ofteol. ) 
fig. 2. l i t . / . V e d i anco DENTE. 

I I numero de' molari non é fempre l'iflef' 
f o . Alcune perfone n 'hanno v e n t i ; edaltre 
folo fedici c ioé quat t ro o cinque da eiafeuna 
parte del l ' una e de l l ' a l t ra mafcel ia . S o n ó 
aífai g r a n d i , d u r i , e f o r t i ; attaccati n e ' l o 
ro alveoli per diverfe radici . 

M O L E , o MOLO , MOLES , un ' opera maf-
ficcia formata di pietre g r a n d i , gi t ta te nel 
mare per mezzo d i certe c a í f e , cftefe o i n 
l inea d r i t t a , o per un arco di circolo , da-
v a n t i a un p o r t o , cui ferve a chiudere ; per 
difendere i vafcelli che v i ftanno fu l l ' anco
r a , da l l ' impetuof i ta d e l l ' o n d e , ed imped i ré 
i l paífo delle navi fenza licenza . 

C o s í diciamo la mole del p o r t o , o r í ce te 
t o di M e í í i n a , & c . 

MOLE, MOLES, appreffo i Romani , fi-
gnificava anco una fpezie di maufoleo , fab-
bricato a guifa d ' una torre rotonda fopra 
una bafc quadra , i f o l a t o , circondato da co« 
l o n n e , e coperto da una quafi cupola . Ve
di MAUSOLEO. 

La mole de l l ' Impera tore A d r i a n o , ora i l 
Cartel di S a n t ' A n g e l o , fu la piíi grande , 
e la pih maeí iofa di t u t t e . EU ' era coronata 
o coperta in c i m a , con un pina d i bronzoi 
dove flava un ' urna d ' o r o che contenca 1c 
ceneri d e l l ' I m p e r a t o r e . 

M O L E C U L A , nella F i f i c a , una p i f i ó 
la 
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la mafifa , o porzionc di un corpo . V e d i 
PARTE, C PARTICELLA. 

L>ar¡a con ]a refpirazione, inlinuandoU 
nelle vene e nelie arterie , fi sforza m e r c é 
del fuo potere elaílico di d iv íde te e r o m p e r é 
le molecule de) fangue , che dal canto loro 
ref i í lono a tai d i v i í i o n e . . . 

j M O L l N l S n , una íe t ta od opimone d i 
alcuni che feguitano la d o m i n a , ed i fen-
t i m e n í i del Gefuita Molina , in te rno alia 
grazia fufficiente cd efficace. V e d i G R A Z i A , 

I joro grandi A n t a g o n i í l i fono i Gianfe-
u i ñ i . Vedi GJANSENISMO . 

M O L I N O S 1 S T I , una fetta di coloro che 
aderiicono alia dottr ina d i M o l i n o s . — So-
no g l i fleíTi che i Quietifii , V e d i QUIE-
TISTF . 

M O L L A , E later , nella F i f ica , dinota una 
facolta naturale, od uno sforzo di certi cor-
p i per ri tornare nel loro primo ñ a t o dopo 
d ^ í í e r e í la t i violentemente t ra t t i fuor dal
lo fteflfo con la c o r a p r c í í i o n e , colla plega
tura , &c„ 

Queda facolta darFilofofi é ordinariamen
te chiamata vis el a/tica, od elajiieita . V e d i 
ELÁSTICO , ed ELASTICITA' . 

I pulci fi fpiccano o faitano ad ecccffive 
ahezze , fol per mezzo d 'una membrana che 
ha molla , e la quale é fác i lmente viíibile con 
un microfeopio ; ne abbiamo una curiofa fi
gura nella M i c r o g r a f í a d e l Dot to r H o o k . Per 
Ja fot ¿a elaftica d i quefía molla , eglioo fon 
capaci d i faltare 200 vo l te 1' altezza del lo
ro co rpo . V e d i PULCE* 

L a natura ha proveduto alia regolar feral-
nagione di femi di diverfe fpezie d i , piante , 
con guern i r l i d ' una molla , che é attorta al
ie volte per i l di f u o r i e alie volte attor-
no i l di dentro della capfula in cui fono con-
íenut i i femi. . Queda molla, quand1 é di í le-
fa fino ad un certo grado , dal pieno aumen
to e per la m a t u r i t a del femé tu t t ' i n un 
trasto o rompefi in due r come quando elL' 
k nel di f u o r i , c fquarcia feco la capfula j 
ovver per lo veemente sforzo per difpie-
garfi od a l len tar f i , come quando ell ' é ne l 
di dentro , fa crepare la capfula i n due pac-
t : ^ ^ f i coppe o c a l i c i , e difperde i femi c 
Vedi SEMINAZIONE. 

MOLLA , é un termine p iu particofarmen-
te ufato nelle a r t i raeccaniche per dinotare 
M pezza di acciaio tetnperato 5, app l ica ío i n 
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diverfe macchine , per dar loro moto , core 
lo sforzo ch ' cg l i fa per difpiegarfi , od allen
tarfi . V e d i MACCHINA, ed AUTOMATON. 

N e g l i o r i u o l i , la molla é un fo t t i l pezzo 
d i acciaio ben battuto e temprato , raggo-
m i t o l a t o i n un a í i u c c i o , o caífe t t ino c i l i n 
d r i c o ; che con diílenderfi fuori mette Ic 
r u ó t e c tu t ta la macchinetta i n m o t o . V e 
di ORIUOLO, 

La molla di un loechetto , d* una pifiolla , 
e fimili , é un pezzo d'acciaio violente-
mente p iegato , che rifpigne la ftanghetta, 
o fa cader g iu i l c a ñ e o ga l le t to , quando 
lafeiafi in l i be r t a , 

Corpi che hanno MOLLA , od eLrflici, fono 
q u e l l i , che , eíTendofi ad cffi cambiata la fi
gura per T urto o pereuffione d i un a l t ro 
corpo, fon a t t i a ricuperarla di nuovo i i l 
che non fauno quel l i í quali non fono cla-
ü ic i . V e d i RESTITUZIONE . 

C o s í fe un pezzo di acciaio fia piegato per 
qualche v e r f o , egli ricuperera di nuovo la 
fuá prima d i r i t t u r a , ma un pezzo di pió ra
fa o fiara piegato in qualí ivogÜa fo rma . V e 
di Corpi ELASTICI , 

M O L E I S Fcrtio . Ved i 1'articolo PORTIO . 
M O L M U T I N E , o MOLMUTIANE Leg-

g i , fono le leggi di D u n w a l l o M o l r a u t i o , 
X V I . Re de 'B r i t on i , i l quale dicefi che ab-
bia cominciato i l fuo regno 440 anni avan-
t i 1' Incsrnazione. Vedi LEGGE . 

Egl i fu i l p r i m o che pubblicb leggi nell* 
Ingh i l t e r ra , dove cont inuarono ad eífere ce-
lebri e pregiate fino al tempo di Gug l i e lmo 
i l Conqu i f i a to re . 

M O L O . Vedi QUAY,, e WHARF. 
M O L O S S U S , nella Poefia L a t i n a , e G r e 

c a , un piede che confia di tre fillabe l un -
ghe . — C o m e audir i , cantabant, virtutem • 
V e d i PIEDE, 

Prende i l fuo nomc da un bailo ufato fra 
i popoli ch iamat i Moloffi, o Epirotx y o dal 
tempio di Júpiter Moloffus > dove fi cantava-
no alcune a r i e t nelle quali quefio p i e á e a v e a 
gran par te ; o perché la marcia de' Moloffi 9 
quando andavano al combat t imento , era cora-
pofia di quefii p i e d i , o ne avea l a e a d e n z a » 
I I medefimo piede fu anco chiamato tra g i l 
a n t i c h i , Voitumnius, extenftpes ,, hippius, e 
chanius. D i o n , 3. p. 475, 

M O L T A , O MOLTURA, una gabellache 
pagano i vaíral l i al L o r d , o Signore , per 
macinare i l loro grano al fuo m u l i n o , 

F f f z M O L -
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3 V I O L T A N G O L O , e MOLTILATERO • 

V e d i MULTANGOLARE , C MULTILATERO . 
M O L T I P L I C A N T E w r r o , é una lente 

od un vetro , i n cui g l i oggett i appaiono 
crcfciut i in n u m e r o . V e d i LENTE. 

U n vetro moltiplicante , chiamato anche 
polyhedren, é un vetro formato o macinato 
con diverfi p i a n i , o facce , che fanno an-
go l i g l i un i cogl i a l t r i ; per cui i raggi del-
ía luce ufc i t i dal m e d e í i m o punto foffrono 
difFerenti r i f razioni ; come fe ven i í í e ro da 
diverf i p u n t i . 

E cosí i l punto medefimo fi vede in d i 
verfi fochi immaginarj ; e quindi apparifce 
moltiplicato, Ved i RIFRAZIONE. Quan-
to ai fenomeni ed alie leggi d e ' w m " WO/ÍÍ¿-
flicanti . Ved i 1' articolo POLYHEDRON » 

M Q L T I P L I C A R E , nel l ' E c o n o m í a a n í 
m a l e , i i produrre i l fuo fimile. V e d i G E -
NERAZIONE. 

II genere uraano fí moltiplkh i n una pro-
porzione e mifura prodigiofa avanti i l d i lu 
v i o ; i c o n i g l i , i pefc i , e la maggior parte 
¿ e g l ' in fe t t i fi moltiplicano incredibi lmente : 
i l femplice tonchio di un mer luzzo , cfami-
nato col microfcopio di Lcewenhoechio , t ro-
voffi con tene ré piu ov i che non v i f o n o a n i -
m a l i fulla faccia della té r ra . V e d i INSET-
TO , ANIMALCULQ, &C. 

M . Dodart ha varj difcorfi fulla moltipli-
cazion delle piante ne\\e Memorie della Real 
Accademia delle Scienze, Eg l i ha efaminato 
'ú faggio con tal mira , e t rovb che i l furo 
sirefcimento fupsra ogni immaginazione » 
V e d i FECONDITA* . 

MOLTIPLICARE , ne l f A r i t m é t i c a , é t ro
vare un numero che contenga i l m u l t i p l i 
cando tante vol te quante v i fono un i t ane l 
mol t ip l i ea to re . Ved i MULTIPLICANDO. 

La regola del tre confifte nel moltiplica» 
re i l íerzo- termine per i l fecondo , e d i v i -
dere i l p r o d o í t o per i l p r imo . V e d i PLE
GÓLA del T r e ; 

M O L T I P L I C A T ® R E , nel l ' A r i t r a e t k i t , 
un numero mol t ip l ica to per un a l t r o , chia
mato i-1 multiplicando . V e d i MULTIPLI
CANDO. 

I I numero i l p i ^ grande o r d í n a r í a m c n í s 
fa fifi cííere i l mul t ip l i cando , c fi pone d i f o -
pra del piíl piccolo , o fia del moltiplicatore; 
ma i l r i fu l ta to é T iñeíTo, qualunque de' nu-
mer i che fi fcelga per moltiplicatcre y o per 
mui t ip l icando 'r 4 voke 5 ? e 5 volte 4 fa-
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cendo la fomma medefima. V e d i MOLTI-
PLIC AZIONE 

M O L T I P L I C A Z I O N E delle Piante, V e . 
di FECONDITA". 

MOLTIPLICAZIONE, nelT A r i t m é t i c a , f 
a t í o , o Parte á\ moltiplicare un numero per 
un altro , per trovare i l p r o d o t í o . Vedi 
PRODOTTO. 

La moltiplicazione , che é la terza regola 
raeli'Aritmética , confifte nel trovare un ter-
zo numero , da due a l t r i d a t i ; in eui , uno 
de' numeri dati corstienfi tante vol te quan-
U 1'uniía é contenuta nel l ' a l t ro» 

O v v c r o , la moltiplicazione é trovare qual 
far^i la fomma di un numero aggiunto a fe 
ü e í f o , o r i p e t u t o , tante volte quante un í t a 
v i fono i n un a l t r o . — C o s í che la molti
plicazione de 'numeri é una fpezie compen-
diofa di addizione. Ved i ADDÍZIONE . 

C o s í la moltiplicazione di 4 per 5 fa 20-, 
cioé quat t ro volte cinqu-e afcendono a ven-
t i ; lo che g l i A lgebr i f i i e fpr imon cosí , 
4 x 5 = 2 0 . Vedi CARATTERE. 

Nel la moltiplicazione i l ^ ú m o f a B o r ^ cioé 
i l numero da mol t ip l icar f i ^ od i l m o l t i p ü -
cando , fi pone fopra que l ío per cui egli fi 
ha da molt ipl icare ; ( Ved i MULTIPLICANDO ) 
ed Wfaüum^ o p rodo í to , fotto ambedue . 

U n efempio rendera facilc t chiaro H 
proceífo o Poperazione della moltiplicazio
ne . — Supponete c h ' i o v o g ü a íapere la fom
ma di 269, m o l i i p l i c a í o per 8 , o fia 8 v o l 
te 269* 

I i mul t ipl icando 2 6 9 
II raoltiplicatore —-— 8 

I I Fa6lum , o Prodot to 21 =¡2 
Efiíendo i f a é l o r e s , o fia i numeri da raol-

t ipl icarfi , difpoíli c o s í , e t i ra tav i una linea 
di fotto ( come vedefi nel l ' e í cmpio ) l o co-
minc io dai molt ipl icatore cosí : 8- volte 9 
fanno 72 , fcrivo 2 , e porto 7 decine , co
me nel l ' addizione; qu ind i , 8 volte 6 fau
no 48 , e 7 che ho p o r t a t i , 55-, fcr ivo 5 , 
c porto 5 \ finalmente, 8 volte 2 fanno 16 , 
e con 5 che ho portat i 21 , che f c r i v o : COSÍ 
ehe venendo a numerare le di ver fe figure 
me í í e in ordine 2 r i , 5 , 2 , t rovo i l prodot
to eíTerc 2152. Ved i NUMERAZIONE. 

Ora füpponendo che i fadorcs efprimano 
eofe di differemi fpeziej c i o é , i l muit ipl i ' -
cando u o m i a i % o caane^ ed i l moltiplic^10"* 



re ürc 5" 11 prodotto fara dc i r i í l e f í a fpezie 
che i l mokipl icatore . C o s í i l prodotto d i 

^69 u o m i n i o cannc mo t .phcan per S l . r e , 
o f o l d i , é 2 i 5 2 ^ e » o f o l d i ; t an t i di que-
ñ i andando nel 2^9 a rag.on di 8 per u n o . 
D i qu l r ampio ufo delia moinphcazione nel 

Se i l molnplicatore confiÜe di piíi che una 
fipura, t tnto i l mult ipl icando fi deve aggiun-
gere a íe fleffo , pr ima quantc volte la figura 
a man dritta del mol t ip l ica tore accenna , poi 
quante volte accenna la figura del m o l t i p l i -
catore che viene appre í ío , e si via v i a . 
Cosí 421 X23 é eguale a 421 X3 , c d i piü 
anco 421 X 20 . I I prodotto che nafce da 
ciafcuna figura del mo l t i p l i ca to re , raoltipl!-
cato in t u t t o i l mo l t i p l i c ando , fi ha da met
iere di per sé in cosí fatta man ie ra , che la 
pr ima figura o la figura a man dr i t ta d' cf-
fo ítia fotto quella figura del mol t ip l ica
tore , da cüi nafce ¡1 detto prodotto , A 
cagion d' efempio 

II mul t ip l icando 

II molt ipl icatore 
Prodotto particolare d i 421 x 3 1263 
Prodot to particolarc di 421 X 20 842 

I I prodotto t é t a l e 9Ó8: 

Quefia difpofizionc dells figura a man 
í lr i t ía di ciafcun prodot to , fcgue dalia p r i 
ma regola g e n é r a l e ; la figura a man dri t ta 
d i ciafcun prodotto cíTcndo fempre dell ' ifiefla 
denominazionc che quella figura del m o l t i -
piicatore da cui egli nafce. 

C o s í nelTefempio addotto la figura 2 nel 
prodotto 842 , é delle denominazioni di deci
ne , egualmente che la figura 2 nel m o l t i p l i 
catore . I m p e r o c c h é 1 x 20 ( cioé i ! 2. di 23) 
i^z IO , ovvero a 2 meí ío nel luego delle deci-
ne , o nel luogo fecondo . 

Q u i n d i , fe o V un o 1' a l t ro de1 favores 
lianno uno o piu zero alia man dr i t ta , la 
molt ipi icazione fi pub- efeguirc fetrza atten-
dere ai zero , fin che Ü prodotto d e i l ' a l í r e 
figure fiefi t r ó v a l o : al quale fi hanno po-
feia d'aff1ggcrc fuiia dr i t ta . E fe i l m o l t i 
plicatore ha de' zero framifehiati ¿ non ab-
bifognano d' eíTere attefi per n ien te . — Se-
guono eferapi d i ciafcheduno. 

12I 358l 
¡[o 6I000 

M O L 

l i o 24¡oo 
i jo 3I0 

4 í 3 
8013 
5006 

120 2148000 100 72000 48078 
40065 

40113078 

Sin q u l baila per una idea dclla molüpl l . 
cazfom, ove i l mol t ip l ica tore cofia folo e 
to ta lmente d ' in t e r i i nella cui pratica , f i 
fuppone che lo fcolare abbia imparato e fap-
pia i l prodotto d' ogni uno de^ nove d i g i t i 
m o l t i p l i c a t i Tuno per 1'al tro, lo che fácil
mente s'impara dal l 'ordinar ia t avo l a , ( v e d i 
TAVOLA ) O d 'a l t ra guifa . 

V i fono anco certe abbreviazioni di queft' 
a r t e . — C o s í a molt ipl icare un numero per 
5 , v o i avete bifogno ío la raen te d' aggiugner-
v i un ze ro , e poi dimezzare. A mol t ip l icare 
per 15, f a t e l ' i f i e f f o , quindi aggiugnete am-
bedue a í l i eme . La fomma é i l p rodo t to . 

G l i e íped ien t i per molt ipl icare con msg-
giore facili ta e fpeditezza fomme g rand i , fo
no le rególe f co r r en t i , e le olla neperianc. 
— La rmneanza dciie quali pub íupplirfi con 
ridurre in ta volé i l mol t ip l icando . 

Dave i l mol t ip l ica tore non é totalmente 
compo í lo d- in t ie r i j ficcome fpeíío fuccede 
ne'ncgozj , dove le l ire fono accompagnate 
con íccll ini e da fo ld i ; le cannc ( yards ) con 
píedi e p o l í i c i , & c . i l m é t o d o di procederé 5 
fe vo i moUiphcate per un femplice d i g i t o , 
fi é V l ík í fo che ne' fchiet t i e mer i n u m e r i , 
folo portando da una denominazionc ad un ' 
altra y fecondo che la natura delle fpezie o 
vaiute efige.. E . g r . a moltiplicare 123/. 14/, 
9. d. 3 <?. per 5 : D í t e , 5 x 3 ^ = 15 cioé , 
3 d. 3 ferivete h 3 ^. c p r e c é d e t e , dicendo, 
3 x 9 = 4 5 cioé 3 /. 9 d. ferivete l i 9. d. c 
p r e c é d e t e nc l l ' i i ielfa maniera per i l r e í t o . 

Se raoltiplicate per due o piu d i g i t i , i 
metodi di procederé fono i feguent i . — Sup-
poniamo ch' io abbia coraprato 37 alie d i 
panno a 13/. 16. s. ó . d , per alia ¿ e v o g ü s 
fgpere 1' afceeder del t u t t o , — P r i m a 10 mol -
í ip i ieo 37 alie per 13/. nel m é t o d o ordins-
ffio d i moltiplícazione per inter í lafciandoi 
i due prodot t i ferrza lame addizione j . qu in 
di mo l t i p l i co l ' i f teí íe 37 alie per SÓÍ, la-
í 'uaruio puré i due prodott i feoza aggiugRer-
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1¡. Finalmente , moi t ip l i co i l medefimo 87 
per 6 á. i i prodotto di cui é 222 d. che d i -
vifo per 12, ( Vedi D i v i s r o N E . ) da 18 / . 
6 d. c queflo aggiunto ai prodot l i di i d 
la fomma fara 610 6 d. che é i l montar 
d i 37 alie a 16 /, 6 .d. per a l i a . Finalmen
te » l i 610 /. 6 d. fi riducono in l i re con 
div ider l i per 20: ( Vedi RIDUZIONE . ) fatta 
po i 1 'addizíone di tu t to , i'afcender di 37, a l 
ie a 13/. i d x . 6 d . t roveraíTi come nella la
v ó l a feguente 

37 alie 37 alie 37 alie 
A 13 l i r e A 16 fcel l ini A 6 íbldi 

222. 222 m 
37 37 

30 10 6 18 5 

Prodotto 511 10 d 6 1 0 6 

Ovvero cosí • Supponete la m e d e í i m a q u e -
í í ionc ; riducete le 13 /. 16 s, i n fcell ini ^ 
j l montar fara 276 / . riducete 276 s. in fol-
d ¡ , aggiungendo <5, i l montar fara 3318 
M o l t i p l i c a t e le 37 alie per 3318 , i l mon
ta r o la fomma fara 122766 c h e d m f e p e r 
12; cd i i quoziente 10230 x. 6 d. r idotto i a 
l i r e refecando T u l t ima figura alia d r i t t a , e 
prendendo la meta di quelle alia finiflra $ 
dan 611 1. 10 s. 6 d. prezzo delle 37 a l l c j 
c o m e d i a n z i . -—Quantunque con quefti due 
metodi tut te le moltipltcaziom d i queí ia fpe-
zie fi poíTana compiere ; nul lad. ímeno ef-
fendo lunghe le operaz ioni , n'aggiugneremo 
u n terzo- moi to piü; compendiofo . — Sup-
poniarao la medefima queftione : M o l t i p l i 
cate i l prezzo per l i í a í l o r e s del moi t ip l i ca -
torey fe é n f o l v i b ü e in A f l o r e s : fe n o , per 
quel l i che v i vengono piu a p p r e í í o ; aggiun-
gendo i i prezzo, pegli a v a n z i , o m o l t i p l i -
candolo per qucl lo onde i fa í lores decadono 
dal molt ipl icatore . C o s í , 1' operazione fa-
raíTt nel modo feguente : 37 alie a 16 s,. 6 d*i 
é x ó = 3 6 x i = 5 7 : 

Laonde . d 
82 19 o 

497 ^ o 
13 16, o 

511 10 6 
Prezzo. delle 37 alie 

Mai i l piít cómodo é i l cuarto método,, 
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che fi compie per mezzo delle pa r t í aliquo* 
te ed aliquantc — d o v e oí fervere íe di paí íag. 
g i o , ch^ le parti aliquote d i una cofa fono le 
contenute i n eífa diverfe v o l t e , e che la di -
vidono fenza rcí iduo ; e le par t i aliquante 
fono altre par t i della cofa medefima conipo-
fie di diverfe parti a l iquo te . Ved i ALIQUOTA ^ 
e ALIQUANTA . 

MOLTI PLICA RE per parti aliquote) é infat-
t i foltanto dividere un numero per 3 ,4 ,5 , , 
& c . loche fi fa prendendo un 3Z0?4t0, 5t% 
& c . dal numero che fi dee molt ipl icare » 
Efempio * 

Per mol t ip l icare , v. g* per 6 s. 8^. Sup. 
p ó n e t e che io abbia 437 alie d i naftro & 6 
8. d, per alia . 

I I mul t ip l icando 
I I mol t ip l ica tore 

Prodot to 

547 alie 
6s . 8 ^ 

115 /. 13 x. 4 ^ 

Stabi l i ta la quefiione^ p rénde t e i l mol t í -
p l ica tore , che fecondo la tavola delle par
t i aliquote é i l terzo ; e dite i l terzo di 3 
é 1 , ferivete 1, i l terzo di 4 é 1, ferive-
te 1 , avanza 1, cioé 1 d i e c i , che aggiunto 
37, fa 17 ; pofeia i l terzo di 17 é 5 , avan
zan 2 uni ta , cioé due terzi % o 13 x. 4 d. 
che p o r r e é dopo le l i r e . Dopo d'aver nume-
rato le figure 1 , 1 , 6 5 d ' im ie r i , , c 13 x. 4 ^ 
la parce aliquota che re fia, io t rovo la f o m 
ma 115 /. 13 x. 4 d.. 

Quanto alia. MOLTIPLICAZIONE per partí 
aliquante ¿ Supponiamo che io voglia m o l t i 
plicare per la parte aliquanta 19 x. Pr imie-
ramente i o prendo per i o s . mezzo i l m o l -
t ipl icando; , appreffo per 5, che é i lquar tOj: 
e finalmente per 4, che é i l quinto. . I pro-
dot t t delle tre par t í aliquote che compongo-
no la parte aliquanta , cífendo infierne ag-
giunci , la fomma fara i l prodotto totale del
la moltiplicazione y come nel l ' efempio feguen
te ; che pub fervire di modello della moltipli
cazione per una parte aliquanta. 

I I mul t ip l icando 
I I mol t iphcatore 

3:5^ a^e 
19 

178 /. per 10 x.. 
89 /. per 5 u 
71 /. 4 Í. per 4 So, 

Prodotta 338 /. 4 X . 
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Quanto al ia prova della MOLTIPLICAZIO-

KE — L5 operazione é gtufta quando Ú 
prodot to divifo per i l mokiplicatovs adducc i l 
L l t i p l i c a n d o ; o divifo per i l tnolupitcando 
adduce i l m o l í i p l i c a í o r e , ^ 

U n a maniera p i ^ , ovvia e fac.le, benché 
non da íidarfene a í fo lu t amen te ( V e d i AD-
DIZIONE . ) é come fegue : Aggiugnete o 
fommare le figure dc ' faaores , levando vía i 
nove e fcrivendo g l i avanzi d i c iafcuno. 
Ouefti moi t ip l i ca t í affieme, dal faf tum to-
sliete via i nove , e fcrivete i l ref iduo. Se 
queílo refiduo s' accorda col refiduo del faélutn 
della fomma, dopo g i t í a t i via i nove , i'ope-
razionc é ben f a t t a . 

MOLTIPLICAZIONE a Ctoce, o d' altra gui-
fa chsamata aritmética duodecimale, é un mé
todo fpedito di mol t ip l icare cofe di fpezic 
d iver fe , o d i va r i é denora inazioni , per a l -
tre par iment i d i diverfe fpezie, & c . E . g r . 
f c e l l i n i , e f o i d i , per fcell ini c f o l d i ; piedi e 
po l í i c i per piedi c p o l l i c i ; che mo l to ufafi nel 
mi fu ra re , & c . — II m é t o d o é q u e ü o 

Supponiamo 3 piedi 3 po l l ic i P ¡ed . Pol i , 
da moi t ip l icarf i per 2 piedi 4 pol- 5 3 
l i c i ; dite 2 volte 5 piedi é 10 pie- 2 4 
d i , e 2 volte 3 é 5 p o l l i c i : d i nuo-
v e , 4 vol te é 20 p o l l i c i , od 
1 piede 8 p o l l i c i ; e 4 vol te 3 é 
12 p a r t i , od un poliiee 5 la í b m - 10 6 
ma intera fa 12 piedi 3 po l l i - 1 8 
c i . — N e l l a OeíTa maniera v o i 1 
potete operare ne' fcell ini e íol-
d i , & c . 12 3 

MOLTIPLICAZIONI , nella G e o m e t r í a , o 
nelle l i n c e , fi compie fupponendo che una 
linea a b , ( T a v . Geomet. fig. 9. ) chiamata 
la deferibente, fi mova perpendicolarmentc 
lungo un ' a l t r a b c , chiamata la dirigente. 
V e d i DESCRIBENTE, & c . 

I m p e r o c c h é per cotal mezzo la deferibente 
forma i l ret tangolo a de b; e fe fia divifa i n 
fierne colla dir igente in u " qualche numero d i 
part i egua i i , deferivera col fuo moto tan t i 
piccoli ret tangoli quanti le umta nella de
feribente e nella dirigente ne produrranno , 
a l lorché fi mol t ip l icano T una i n l ' a l t r a ; 
cioé 21 . V e d i DIRIGENTE . I m p e r o c c h é 
guando la linea ab ha percorfa una parte d i 
a d , colle fue tre part i avera defent t i i tre 
piccoli rettangoli nella prima colonna ; quan
t o giugnc a 2 , n 'avera deferi t t i a l t r i t r e . 
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E q u e ñ a é la r a g í o n e perché h ntohiplicazw 
ne nella lingua latina comuncmentc fi efpnmc 
colla parola du&a ; ( e di qu i pur viene la vocc 
prodotto} come fe fi moltiplicaíTe a b ^zr h c \ 
di cono, a b du3a in b e , pe rché la deferi
bente é condot ta , quafi d i r e m , o portata l un 
go la dirigente i n una pontual g i a c i í u r a , c 
per cotal mezzo deferive i l re t tangolo; di ma
niera che rettangolo e prodotto fono t u t f u n o 
i n G t o m e t r i a . 

Ora , ficcomc in ogni moltiplicazione T u n i t ^ 
é a ün fa f tor , come Taltro fatlor é ai prodotto, 
la moltiplicazione neile linee fi pub compicre 
c o s í : Sia a b { F i g . 10. ) da moi t ip l icarf i per 
a d . — Fate un angolo a placeré5 fur una 
delle fue gambe fponete o feparate au^z: all*, 
u n i t a ; e fulla medef íma gamba feparate u d , 
i l mokipl ica tore ( 3 ) ; qu ind i feparate i í 
m o l t i p l í c a n d o ab ( 2 ) da « full 'al tra gamba 
del l ' angolo; tirate » ¿ , c paralle!, ad eíTa per 
d i í>rate de ^ (<5). l o d i c o , ¿ fe , o <5, ¿ i l 
p r o d o t t o : i m p e r o c c h é a u : a d : : a b: b c . 

MOLTIPLICAZIONE, fi prende in altro fen-
fo piü g e n é r a l e , per aumento d i numero d i 
q u a l f i v o g ü a cofa . Vedi MOLTIPLICARE. 

L a moltiplicazione de' pañi nel deferto, fa 
uno de' miracol i piíi grandi del noftro Salva-
tore . •— I C a t t o ü c i tengono una reale mol' 
tiplicazione del corpo d i C r i f l o nel l ' Eucari-
fiia, cosí che ogni comunicante riceve 1 ' i n -
tero corpo , & c . 

N e l l o Stat. 5. d 'Henr. I V . c. 4. v ien o rd i -
nato e ftabilito , che n iuno in avvenire fi 
adoperi per moltiplicar Toro e ¡ ' a r g e n t o , n é 
fi valga del fecreto della moltiplicazione ; che 
fe alcuno cib fara , incorrerk nella pena d i 
fellonia . 

Quefto ñ a t u t o fu f a t í o , colla prefunzio-
n e , che alcune perfone exper iménta te nell i 
C h i m i c a , fapeííero moltiplicare > od accre-
fcere cotefli m c t a l l i , col m t z z o d 'e l i í f i r i , o 
d ' a l t r i i ng rcd i en t i ; e cambiare g l i a l t r i rac-
t a l l i i n o r o ed argento. — S o t í o A r r i g o V I . 
furono accordatc delle patenti a cert i u n í 
( c h e aveano intraprefo d i f a r l o , e di trovare 
la pietra Filofofaie ) con lequa j i eran dichia-
ra t i efenti dalla pena del foprallegato fiatuto. 
M a lo fiatuto fu pofeia r ichiamato di nuovo , 
1 G u g l . e Mar . c. 30. 

M O L T I P L I C E , Multiplex. Vedi MÚL
TIPLO . 

M O L T I T U D I N E , Mul t i tud» , un aggre-
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ga to , od una collezione di un gran numero d i 
cofe , o perfone . 

Moltitudine é propriamcnte raOratto, on
de l e c o í e fi dicon cflere molte. V e d i MUL-
TUM. 

N e l qual fenfo la moltitudine fi pub con-
fiderarc come un numero ; ( Ved i NUMERO . ) 
Ed é oppofto ad unita . V e d i UNITA1. 

N e l l a Legge alcuni vogliono che moltitu
dine inchiuda almeno dicci perfone; ma i l 
Cav. EdoardoCoke dice, che non ha m a i 
t rovato che ella foflfe r i ñ r e t t a dalla legge 
comune ad alcun certo numero , ma fera-
pre eííeríi cib lafeiato alia diferezione de' 
g i u d i c i . 

M O L U T A J r m a . Ved i ARMA, 
M O M E N T A R I O M O Í O . V e d i l ' A r í i c o l o 

QUANTITA1 . 
M O M E N T O , , n e l t e m p o , la p ih minuta , 

e ind iv i f ib i l parte d i durazione ; o quel che 
d 'al t ra guifa chiamiamo un inftante. Vedi 
TEMPO , eINSTANTE. 

MOMENTI , nclla nuova dottr ina degl' I n -
finiti, dinotano le infini tamente piccole par t i 
di quan t i t a . V e d i INFINITO. 

Momenti fono rifleíTa cofa cheque l loche 
al tramente chiamiamo Infinitefimi ^ e diffe-
renze ; c ioé g l ' increraent i , o i decremen-
ti womentarj della quant i ta confiderata co
me in cont inuo fíuííb. V e d i DIFFERENZA e 
FLUSSIONE . 

I momenti fono i principj generativi della 
m a g n i t u d i n e : eglino non hanno determinara 
magni tudine loro propria ; ma fono incep t iv i 
di cífa . Ved i INCEPTIVO. 

Q u i n d í , efíendo la üeí ía cofa , fe in luo-
go di quefli momen t i noi ci ferviíTimo del-
leveloci tadi degl ' increment i e de'decremen-
ti , o d i quanti tadi finite proporzionali a 
ta l i ve loc i t a ; i l m é t o d o di procederé , che 
confidera i m o t i , i c ambiamen t i , o l e f l u f -
í ioni deile quan t i t a , é denominato da lCav . 
I f accoNeu ton il m é t o d o delle fluffioni. V e 
di FLÜSSIONI. 

L e i b n i t z , ed i p iü de ' foraf t ie r i , coní ide-
rando q u e ü e inf ini tamente piccole p a r t i , o 
in f in i t e f imi , come le differenze di due quan
t i t a ; e con c i b , ñ u d i a n d o di trovare le dif-
ferenze delle quan t i t ad i , cioé alcuni wcwe«r 

, o quant i tadi infinitamente p iccole , che 
efíendo prefe un inf in i to numero di vol te 
pareggino quantitadi date ; chiamano que-
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ñ l moment i , dffirenze , ed i l m é t o d o d i 
p r o c e d e r é , calculus differentialis. V e d i CAL
CÓLO . 

MOMENTUM, nella Meccanica , é 1'iñeíTo 
che ímpetus ; o la quant i ta di mo to i n un corpo 
che fi move . Ved i MOTO . 

MOMENTUM , talor fi prende femplicemcn-
te per i l moto iftcflTo. T a l o r v iendef in i to per 
vis infita, o per quella potenza o forza per 
cui i corpi in moto cambian luogo di conti
nuo . V e d i V i s . 

N e l comparare i m o t i de' corpi » la ra-
gione de' lor momenti é fempre comporta del
la quant i ta della materia , e della celerita del 
corpo in m o t o , cosí che Wmomentum di un 
tal corpo fi pub conf íderare come un ret tan-
golo fotto la quant i ta di m a t e r i a , e la ce
ler i ta . 

E perb che é certo che t u t t i i rettango-
l i eguali hanno i loro la t i reciprocamente 
proporz iona l i ; quindi é che fe i momenti d i 
alcuni corpi in moto fono egua l i , la quan
t i t a di materia in uno a quella del l ' a l í ro 
fark reciprocamente come la celerita del l 'u l
t i m o alia celerita del p r i m o ; ed al contra
r i o , fe le quant i tk di materia fono recipro
camente proporzionali a)íe ce le r i t ad i , i mo
menti , o le quantitadi ín ciafeuno , faran-
no egua l i . 

I l momento puré di un corpo i n moto fi 
pub confiderare come l'aggregato o la fom-
ma di t u t t i i momenti delle par t i di coteflo 
c o r p o ; e perb dove le magni tud in i ed i l nu
mero delle particelle fono le if ieífe, e qualo-
ra elle fi movono colla ficífa ce le r i t a , v i fa-
ranno puré g l i fteíii momenti nel tu t to o ne'cor-
p i i n t e r i . V e d i MOTO. 

M O N A C A ( nel l ' Inglefe NUN • ) é una 
feramina religiofa . L a voce Ing le íe dura 
ancora in quefto fenfo nella medefima l i n -
gua ; ed anche i n a l t r e , particolarmente nel
la Francefe, ( Nonnc ) ma in iftile e con appl i-
cazione burlefea . 

* L a paro laNus viene da nonna , non-
nana , o nonnanis ; tutti termini L a t i n i , 
che prima fi ufarono per dinotare peniten-
ti ^ e poi re ligio/e. —Bore l la diriva da 
nonna , o nonno , che in Italiano fignifi-
ca ava , ed avo j ed aggiugne che fu ap-
plicata per maniera d"1 omre a una jenmi-
na religiofa, ftecome ad un nomo religio-
fo quella di padre. «— V i qu) i l dirivati-
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DO N i m n e r y , che fignifica monajlerlo di 
religlofe . Vedi MONASTERIO . 

M O Ñ A C O * , anticamente ( e i n oggi pu
ré , con qualche diftinzione e pecuhanta ) 
dinotava una perfona che s' era nt i rata dal 
mondo , per daríi totalmente a D i o , e v i -
veré i n folitudine , é nell aftmenza . Vedi 
RELIGIOSO. . 

* L a parola Monachus viene dal Greco 
(¿ovct-X0* 3 í o l i t a r io , da pavos , folus ; a 
cagione che gli antichi Monaci viveano 
in folitudine , come fanno ancora i veri 
Monaci. 

T a l i erano g l i E r e m i t i e g l i Anacoret i , 
che ü ritiravano ne' d i fe r t i , e viveano lonta-
n i da ogni commercio d ' u o m i n i : Vedi E R E 
MITA , e ANACORETA. 
~ Alcuni Scrit tori , come i l P. Helyot , 

Dijfen. prelim. van rintracciando 1' origine 
éé-Monaci fin dal tempo de' Terapeuti , e 
íoflengono che íievi ftata una íucceíTione d i 
Monaci non interrotta dai Therapeuta fino a 
Sant' An ton io . A l t r i , al contrario , non van 
piu i n la di S. Paolo i l pr imo E r e m i t a , da 
cui dirivano i comineiamenti del Monachis-
m o . Ved i THERAPEUT^E. 

I Monaci , almeno g l i antichi , íi d iñ in-
guevano i n Solitar/ , i n Cenobiti , e Sara-
baiti. 

I Solitarj fono quelli che vivono foli , 
i n luoghi r i m o t i da tutte le C i t t a , o abita-
z ioni d' uomin i , come ancora fanno alcuni 
degii E r e m i t i . — I Cenobiti fono quelli che 
vivono i n comunita con diveríi a l t r i nella 
ñeífa cafa, e fotto g l ' ifteffi Superior i . Ved i 
CENOBITA . 

I Sarabaiti erano Monaci vagan t i , che non 
aveano regola né refidenza filfa . Vedi SARA
BAITI . 

_ Le cafe de' Monaci furono di due fpezie, 
ctoé Monafierj e Laure , V e d i MONASTE
RIO , e LAURA . 

Quelli che chiamiamo oggidi Monaci, fo
no Cenobiti che vivono infierne in un Con
vento , o Monaftcro , che fan vot i di vive-
re fecondo una certa regola Habilita dal Fon-
datove , e portano un abito , di í l int ivo del 
tóro Ordine. Vedi VOTO , e REGOLA . — 
v u e l l i che fono dotati , cioé che hanno una 
ní ia e certa entrara, fono i piu propriamen-
te detti Monaci ; come i Cer to f in i , i Bene-
a i í t m i , i Bemardini , & c . — I Mend i -
can t ro quelh che chieggono o afpettano i l 

I orno V. 
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provedimento, come i Cappuccini , i Fran-
cefeani , & c . fono piu propriamente chia-
mat i Religiofi , e Frati ; abbenché fpeííb 
fieno queíl i nomi confufi . Vedi RELI
GIOSO . 

I p r imi Monaci furono quelli di Sant' A n 
tonio \ d i San Bafilio chiamati nell' Oriente 
Calogeri, da KOÍKO; y^pav, un buon vecchio; 
e quelli di San Girolamo ; g l i Eremi t i d i Sant' 
A g o í t i n o , e pofcia quelli di San Benedetto 
e di S. Bernardo ; ialla fine vennero quelli d i 
S. Francefco, e di S. Domenico , con mol ti. 
a l t r i ; i quali vegganfi fotto i loro a r t i co l i , 
BENEDITTINI , & c . 

I Monaci fi d t í t inguono per i l colore de' 
loro abiti i n neri , bianchi, b 'tgi, & c . — Fra 
i Monaci , alcuni fono chiamati Monaci del 
Coro, a l t r i Monaci profejfi, ed al tr i l ak i j i 
quali u l t i m i fono deftinati per i l fervigio del 
convento, e non hanno né clericato, né let-
teratura . Ved i LAICO . 

MONACI Clnuflrali , fono quelli che a í tual-
mente rifiedono nella Cafa Religiofa; i n op-
pofizione agli extra-monaci , che hanno ed 
oceupano beneficj dipendenti dal M o n a í l e r o . 

I Monaci fi diftinguono altresi i n rifar— 
mati , meífi dali 'autorita Civ i le ed Ecclefia-
ftica i n poífeffo degli antichi Convent i , e 
abi í i ta t i a rintracciare , e riraettere 1' antica 
difciplina , ch' erafi rilaífata ; ed antichi j 
i quali re í íano nel Convento per vivere i n 
eífo giufta i l fuo ftabilimento e la difci
plina che v i trovarono quando fecero i loro 
vo t i , fenza obbligarfi ad alcuna nuova r i -
fomia . 

Ant icamente , i Monaci erano tu t t i uomi
n i laici , e non fi diftinguevano dai r ima-
nente del popólo , che per un abito partico-
lare , c per una ftraordinaria divozione. 1— 
N o n folamente ai Monaci era tolto i l Pres
biterato , m'a anche i preti non dovean re-
golarmente diventar Monaci , ficcome appa-
re dalle lettere di San Gregor io . I I Papa Si-
ricio fu i l pr imo , fecondo a lcun i , che l i chia-
mb al clericato, i n occafione di grande fcar-
fezza di P r e t i , che allora parea che v i foífe 
nella Chiefa . E dopo quel tempo i l Pres
biterato comunemente s' aggiunfe e andb un i -
to alia profeífione Mona í t i ca . Ved i P A-
D R E . 

M O N A C O R D O . Vedi MONOCHORDO . 
M O N A R C H I A * , M O N A P X I A , uno 

Stato grande governato da un folo ; od 
G g g uno 
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ano Stato , dove i l poter fovrano é pofb 
nelle mani di una fola períbna . Vedi G o -
VERNO. 

* L a parola viene dal Greco [¿oyotpxví ¡uno 
che governa folo y formata da pavos) íb-
l u s , e apxv •> imper ium. 

L a pih antica Mcnavchia fu quella degli 
A f f i r j , che fu fondata poco dopo i l D i l u 
v io . — Comunemente fi contano quattro 
grandi od univerfali Momrchie , T Af f i r i a , 
ia Perfiana , la Greca , e la Romana. A b -
benché -Sant' Agoí i ino le faccia due , cioé 
quelle di Babilonia, e di Roma . — Per ve-
ri ta non fembra neceííario di far fuccedere i 
M e d i , i Per f iani , ed i Greci a l i ' infera pof-
fanxa degli A í í i r j , per molí ipl icare i l nume
ro delle Monarchie. E ' fu fempre i l medeíl-
mo I m p e r o , ed i varj cambiamenti che íuc-
ccífero in ello , non coftituifcono differenti 
Monarchie . Cos í 1' Imperio Romano fu fuc-
ceí í ivamente governato da Principi di diffe
renti Nazioni , ra a fenza che v i fi formaífe 
percib alcuna nuova Monarchia , Quindi fi pub 
diré che Roma abbia immediatamente fucce-
duto a Babilonia neü ' Imperio del m o n d o . 
Vedi IMPERIO . 

T r a le Monarchie alcune fono ajfolute e 
difpotiche dove la volonta del Monarca é i n -
contrartabile ; come i l regno di Danimarca , 
¿kc. altre l imítate , dove T autorita del Pr in
cipe é riftretta da l egg i , e parte del fovrano 
potere é dipofitato i n altre mani ; come i n 
Ingh i l t e r ra . 

Alcune Monarchie fono ereditarie , dove la 
fucceífione fi devolve immediatamente da pa
dre i n figlio; ed altre elettive , dove alia mor-
te del Monarca , i l fuo fucceífore é creato per 
clezione ; come nella Polonia . 

Secondo Hobbes, h Monarchia , egualmen-
te che 1' ariftocrazia, deriva tutta la fuá au
tori ta dal p o p ó l o , che trasferifce tutto i l fuo 
dir i t to , v. gr. i l poter fupremo , con la plu-
ralita de' vo t i & c . ad una certa perfona , 
chiamata Monarca ; cosí che tutto quello 
che potea fare i l popólo avanti quefto trasfe-
rimento di poffanza , f i pub adeífo dir i t ta-
mente fare da c o l u i , al quale é ftata trasfe-
ri ta la medefima potenza . — D a p p o i che cib 
che s' é ía t to , non é piu da coníiderarfi i l 
popólo come una perfona, ma come una d i -
fciolta moltitudine ; perché i l popólo era fol-
tanto uno i n vir tü del poter fovrano , che egli 
ha altrui gia trasferito. 
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Ne pub il Monarca, fecondo queft'Autore 

obbligarfi con pat ío o convenzione , verfo a l ' 
cuna perfona, per 1' autorita che ha ricevu-
ta j attefo che ei riceve i l potere dal popó
lo ; che fubito che cib f i é fatto ceífa di ¿ 
fere una perfona ; e la perfona ceífando 
1' obbligazione ancora alia perfona ceífa ín
fleme . •— I popoli adunque fono obbligatí 
di preílare ubbidienza al Monarca , i n virtu 
d ique 'pa t t i co'quali eglino mutuamente s'ob-
bligano a quello che i l popólo , come perfo
na , ingiugne di fare. 

E d argomenta e conchiudedi p i u , che un 
Monarca non pub con alcun patto obbligarfi; 
e cosí non pub avvenire ch' egli faccia mal 
ingiuria a' fuoi fudd i t i ; un ' ingiuria non eífen-
do altro che un' infrazione di pa t to ; e dove 
i l patto non v i é , i v i neppur v i pub eífere 
infrazione . D e cive, c. 8.v 

M O N A S T E R I I Provifhr . Vedi V Ar t i -
coló PROVISOR . 

M O N A S T E R I O , un Conven to , od una 
cafa fabbricata per ricevere Religiofi ; fia 
Abbazia , o Priorato , o Moniftero di Mo-
nache , & c . Ved i A B B A Z I A , PRIORA
TO , & c . 

MONASTERIO, propriamente s'applicaal
ie cafe de' M o n a c i , de' Frati mendicanti , e 
delle Monache . G l i altr i luoghi fono piu 
propriamente chiamati Cafe religiofe . Vedi 
RELIGIOSO . 

M O N A S T I C O , cib che appartiene ai 
M o n a c i , od alia vi ta Monacale . Vedi MO
NACO . 

La profeífione Monajiica é una fpezie di 
morte c iv i l e , che ha 1'ifleífo eífetto che la 
morte naturale . I I Conci l io di Trento &c . 
filfa agli anni 16. 1'eta nella quale uno pub 
eífere ammeífo alio ftato Mona/l i co. 

Sant' An ton io é quegli che nel quarto Se
cólo inf t i tu l primo la vita Monaftica; flecó
me dicefi che San Pacomio, neU'ifteífo feco-
l o , inftituiífe la cenobitica, cioé metteífe in 
piedi 1c comunita regolari di religiofi . Vedi 
CENOBITA. 

I n breve tempo , i Difert i dell' Egi t to di-
ventarono abitati da una mano di íolitar; , 
che aíTunfero la profeífione Monaftica . Vedi 
ANACORETA, E R E M I T A , &C. San Bafilio 
portb i l Monacato nell' Oriente , e v i corn-
pofe una regola , che poi invalfe anche ^ 
una gran parte dell' Occidente . 

N e l l ' u n d é c i m o S e c ó l o , la difciplina Mo-
nafi i -
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nafl'tca era diventata aííai rimefla : S. Odone 
comincib arif torarla nel M o n a ü e r o di C l u n i , 
i l qual M o n a í k r o per le condiziom della fuá 
erezione , fu meífo fotto 1' immediata prote-
2Íone della Santa Sede ; con divieto a tutte 
le altre potenze ) fecolare , ed ecclefiañica , 
di flurbar i Monaci nel poííelTo de' loro effet-
t i "o nell'elezione del loro Abbate . I n vir-
tlx ¿i cib , pretefero efenzione dalla giurisdi-
7Íone del Vefcovo; ed eftefero quedo p r i v i 
legio a tutte le cafe dipendenti da C l u n i . D i 
qm évenuta la prima Congregazione di diver-
fe cafe íbtto un Capo immediatamente fogget-
to al Papa i coftituendone quafi un corpo , o , 
come chiamafi , un ord 'me relígiofo . Sin allo-
r a , ogni M o n a í k r o era flato indipendente da 
a l t r u i , e non era foggetto fe non al Vefco
vo . Vedi ORDINE , CONGREGAZIONE , AB
B A T E , RELIGIOSO, &C. 

M O N D I F I C A T I V I , nella Medic ina , fo
no a un dipreífo 1' ifteíTa cofa che purifican-
t i , o detergenti. V e d i DETERGENTE . 

G l i empiaftri mondificativi, o g l i unguen-
t i fimili, fono quei che detergbno, e fecca-
n o , e íi mondano le ulcere da due fpezie di 
materia , c ioé dal p u s , e dalla [antes. Vedi 
ULCERA . 

I principal! ingredicnti negli unguenti mon
dificativi , fono la genziana , 1' arif lolochia, 
F enula campana , e i ' erbe vulnerarle . Ved i 
DETERGENTE , 

M O N D O , Mundus , V aggregato delle 
parti che compongono V U n i v e r í b . Vedi UNI
VERSO . 

La durazione del mondo, é una cofa, che 
fu grandemente difputata e contefa. — Pla-
tone , dopo Occello Lucano, tenea che foífe 
eterno; e che fofife proceduto da D i o , come 
i raggi procedono dal Solé . Ari f lote le era cer-
íamente dell ' ifleíTo parere: egli afiferifce , che 
i l mondo non fu generato , cosí che comin-
ciaífe a l eífervi un mondo che prima non era 
fíato : ed infatt i tutto i l fuo 8. L ib ro de 
Phjf. ed i l pr imo de C d o , fon impiegati 
i n provare 1' eternita del mondo . Ved i ETER-
NITA1 . 

E g l i mette una materia preefiftente ed eter
na , come un principio ; e di la arguifce i l 
mondo eterno. — Qua íi riduce i l fuo argo-
mento , effere, cioé , impoíí ibi le , che un agen
te eterno, avente un foggetto paffivo eterno, 
continuaíTe lungo tempo fenza azionc. Vedi 
ARISTOTELICI , MATERIA , & c . 
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La fuá opinione fu generalmente feguitata, 

come quella che parea la piuacconcia a ter
minare la difputa fra tanteSette intorno alia 
caufa p r i m a . Vedi CAUSA . 

Epicuro nulladimeno , ancorché faccia la 
materia eterna , mof t ra , che i l mondo é una 
cofa nuova , formata da un fortuito concor-
fo degli a t o m i . Vedi Lucrezio L i b . V . Ved i 
M A T E R I A , ATOMO , & c . Vedi a n c o E p i -
CUREI , & c . 

Alcuni de'Filofofi moderni rifutano 1'eter
nita immaginaria del mondo, con quefto ar-
gomento: che , fe egli é ab eterno, v i deb-
be eífere ílata una generazione d' i n d i v i d u i , 
i n una fucceffione continua , da tutta 1'eter
nita ; i raperocché non íi pub aífegnare alcu-
na caufa , perché non íieno flati generati 1' 
uno dali' a l t r o . — Laonde , per confiderare 
1'origine delle cofe , c la ferie delle caufe , 
dobbiamo andaré indietro in inf ini tum ; c i o é , 
v i debbe eífere flato un numero infinito d'uo-
m i n i , e d' a l t r i individui , gia generati ; lo 
che perverte la nozione del numero . E fe 
la caufa che ora genera é flata prodotta per 
una infinita ferie di caufe •, come una ferie 
infinita fara mai finita, per dar luogo anuo^ 
ve generazioni ? 

I I Dot tor Halley fuggerifce un altro mé todo 
di trovare 1' eta del mondo, dal grado di fal-
fedine d e l l ' O c é a n o . Vedi SALSEDINE, &C. 

U n ' altra controverí ia intorno al mondo í! 
ag i ta , s' egli fia finito o inf ini to ? Vedi g l i 
argomenti d' ambe le partí fotío 1* Art icolo 
UNIVERSO . 

Si difputa in olere , fe la plural i ta de' mon-
di fia poflibile? Ved i PLURALITA'. 

Alcun i tengono I ' afFermativa , per F idea o 
nozione dell' infinita potenza di D i o ; efifen-
do un por l i m i t i alF onnipotenza , i l d i r é , 
ch' egli abbia crcati tant i corpi da princi-» 
pió , e che non ne abbia creati o potuto crea
re di p i ü . 

I Cartefiani foftengono la negativa, appog-
giati a quefli p r inc ip j : che é una contradi-
zione d i r é , che diveríí mondt efiflono a un 
tempo fleííb, mentre cib fa inferiré piü un i -
verí i di Ef le r i creati , i l mondo eí lendo 4? 
vrüv. Che fe v i fono diveríi mondi, debbon 
eííere , o diflanti 1' uno dall ' a l t r o , o cont i -
g u i ; né l ' u n né V altro íi pub diré ; impe-
rocché fe foífero contigui , ne coflituirebbo-
no un folo : e fe foflero diflanti , vi farebbe 
qualcofa infra loro . Se cib é efleío , é corpo-

G g g 2 reo; 
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reo j ed anzi che feparare un mondo dall ' altro j 
l i connetterebbe i n uno . 

Lefijienza di un MONDO EJierno é flata mo l -
to controverfa i n queíti u k i m i t e m p i . G l i ar-
goraenti per 1' una o per 1'altra parte veg-
ganfi fotto g l i A r t i c o l i CORPO , ESISTENZA , 
cd ESTERNO . 

I I mondo f i divide alie volte i n fuperiore, 
e bajjo, 

I I MONDO Baffo, o Sullunare é i l globo della 
noñra t é r r a . Vedi T E R R A . 

I I MONDO Supertore inchiude i l C i e l o , 
ed i corpl celeñi . Ved i V Ar t i co lo CIELO , 
CELESTE , & c . 

¿4(fe del MONDO . Vedi ASSE . 
Mappa del MONDO . Vedi MAPPAMONDO . 
Anima del MONDO . Ved i ANIMA mundi. 
Sijiema del MONDO . Ved i SISTEMA . 
M O N E T A , un pezzo di metallo conia-

t o , e marcato con l1 armi di un Pr incipe, o 
di uno Stato , che lo fa circolare, o pa í f a r e , 
ad un fiífo va lore , per procacciar cofe d iva -
r io prezzo; affine di agevolare i l commercio. 
Ved i COMMERCIO . 

Paulo Giureconfulto , definifee la moneta 
per una cofa impreíTa con un pubblico conio , e 
dirivante Tufo fuo e valore p iüdaque f t a i m -
preflione , che dalla fuá foftanza . — M . Boi -
zard la definifee per un pezzo di materia , a 
cui V autorita pubblica ha affiíío un certo valo
re , e peíb j acciocché ferva come di un mezzo 
nel commercio. 

L ' era dell ' invenzlone della moneta non é 
facile a d e t e r m i n a r í i . 

E ' certo che ne' piu r imo t i e p r i m i t i v i tem
pi , T ordinaria maniera di trafficare , preífo 
gl i u o m i n i , fu con barattare o cambiare der-
rata per derrata , o cofa per cofa » C o s í i n 
Omero , F armatura d 'oro di Glauco fu valu-
tata cento buoi j e quella di Diomede , d iec i . 
Ved i CAMBIO , 

M a i n progreífo di tempo , fu íHmato 
neceíTario nel corfo della giuftizia commuta-
tiva , 1' avere qualche mifura o norma co-
mune , fecondo la quale veniffer tutte i ' altre 
cofe apprezzate e ü i m a t e . A l c u n i raccolgono 
da GiofefFo E b r é o , che di cib fia ñ a t o i l p r i 
mo inventore Caino : abbenché i p r imi cenni 
che ne troviamo r e g l í l r a t i , tocchino i l tempo 
d'Abramo , i l quale pagó 400, fcekelim per 
un luogo di fepoltura. 

I Greci rapportano l1 invenzione della mo
mia a Hermodice , rnoglie del Re M i d a : 
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ed i L a t i n i a Giano . — La moneta, effendo 
una mifura comune per ridurre a bilancio o 
equilibrato e mutuo pefo , e prezzo qualunque 
íorta di derrate e di a r red i , fu chiamata da' gre
c i nomisma ; non dal Re N u m a , ma da nomos 
(lex ) come íendo ftabilita per legge . 

I L a t i n i la diífero pecunia , o perché la 
ricchezza di que' tempi confifteva i n beftia-
me , o , come vuol Pl inio , perché i l loro pri
mo conio fu ftampato con la figura di una 
vacca. La chiamarono anche moneta a mo-
nendo, come oí lerva Suida , perché quando 
i Romani furono in bifogno di danaro , Giu-
none l i ammonl che ufaífero la g iuñ iz ia , 
e che cosí non v i farebbe fcarfezza di da
naro . E quando fi venne a feorgere la ven
ta di cib dall ' effetto , fu dato alia Dea i l 
foprannome d i Juno moneta ^ e fu coniato i l 
metallo nel di leí Templo . I n progre í fo , 
la moneta fíeífa fu fatta una Deita , e qua-
lificata col nome di Dea pecunia , fotto ¡a 
figura di una donna che tiene una bilan-
cia i n una mano , ed un cornucopia nell' 
altra . 

Sul piede che i n oggi é la moneta , ella 
íi pub dividere i n reale od effettiva y e m -
maginaria . 

La MONETA reale inchiude tu t t i i conj ? 
o fia le fpezie di monete d' o r o , di argento, 
di rame , e fimili ; che hanno corfo nel com
mercio , ed efiílono realmente. — T a l i fono 
le gu iñee , le corone , o g l i feudi , le dobble , 
le pezze da otto , i ducati , i zecchini & c . Ved), 
ciafeuna fotto i l fuo capo ; vedi pur T ar t i 
colo CONIO * 

Oífervano i Legifti , che la moneta reale 
ha tre qualitadi eífenziali , la materia , la 
forma , ed i l pefo, o valore. — Quanto alia 
materia , i l rame é quello che credeíi eífere 
ilato prima coniato di ogni altro metallo \ 
appreífo 1' argento \ e finalmente 1' oro , come 
i l piu be l lo , i l piíi r a r o , piü n e t t o , piíi d i -
vifibile e puro di tu t t i i m e t a l l i . 

I gradi di bonta fono efpreífi nell ' oro per 
carati ; e nell ' argento per penny weights, 
& c . Imperocché v i fon diverfe ragioni di non 
coniarli puri e fenza lega ; tra le q u a l i , fon la 
perdita , e la fpefa nel raffinarli , , la neceífita 
di indurarli per farli piu reíiftenti y e la fcar
fezza dell' oro e dell' argento i n molte regio-
n i . Vedi LEGA . 

T r a gl i antichi Br i t on i , fi ufavano pee 
moneta anelli di ferro j o come a l t r i credonp. ? 

pia^ 
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pkftre di ferro ; appreíTo i Lacedemoni , 
íprangbe di ferro fpente nell ' aceto , accioc-
ché non potefíero fervire ad al í ro ulo . Sé
neca oíferva , che anticaraente fi era Mam
pata moneta di cuojo , corium forma publica 
imprejfum. E la íleíTa cofa fu meíTa m pra-
tica da Frederico I I . nell aíiedio di M i l a n o ; 
per non dir nulla di una antica tradizione 
noftrale j eíTerfi fatto lo fteíío negli ofcuri 
tempi delle guerre de' Baroni i n Inghi l te r ra : 
M a , fappiarno anche d i cer to , avere gl i O l -
landeíi coniate gran quantita di monete di 
cartone nell ' anno 1574. Numa Pompilio 
fece della maneta di legno e di cuojo . N é 
appare, che i Romani foílero gran fatto i n -
tefi dell 'arte di battere maneta i n meta l lo , 
nel tempo de' loro Re . La prima maneta d' ar
gento fu da loro coniata nell 'anno di Roma 
484; e la prima loro maneta d'oro nel 546. 
Vedi C O N I O , e B A T T E R maneta. 

Quanto alia forma della maneta , e l l ' é ña ta 
piü varia che la materia . — Sotto la forma f i 
comprende altresi i i pefo, la figura , i ' impron
to , ed i l valore . 

Quanto al l ' impronto, g l i E b r e i , abbenché 
deteñaíTero le immagini , nulladimeno ftara-
pavano fur una faccia del loro shekel, i l va-
fo d1 oro che avea la manna 5 e fuli ' a l t ra , 
la verga d'Aarone 1 — I Dardani , due galli 
azzufFati . Aleí íandro , ficcome alcuni ere-
dono , v i ñ a m p b i l fuo cavallo Bucéfalo : an
co re he fi poíTa di cib dubitare, attefo che i l 
cavallo trovafi non men frequentemente su 
i conj di diveríi Re della Macedonia , fuoi 
predeceí for i , che fopra i fuoi : G l i Aten ie í i 
í l amparono le loro monete coll ' impronto di 
una civetta 5 o di un buej donde i l prover
bio contro i cauíidici c o r r o t t i , bos in Ungua . 
Que i d' Egina v i facean 1' impronto di una 
teí luggine ; donde quell' altro detto , virtu-
tem & fnpicntiarn vincunt tefiudines . Quanto 
ai Romani , eglino í k m p a r o n o qualche v o l -
ta fu lie loro monete le immagini d ' u o m i n i , 
ch' erano ftati. p r eñan t i neile lor famiglie : 
M a fur un conio Romano non fu mai i m -
pretfa la teíla d' un uomo vívente , innanzi 
alia caduta della Repubblica. D a quel tempo 
le monete cominciarono ad avere la tefta degi' 
Imperatori da una parte \ e fempre dappoi eb-
be luogo fra tutte le Nazioni colte i l coftume 
di (lampare {\x\le monete 1'immagine del P r i n ^ 
cipe j eccettuati i T u r c h i ed a l t r i Maomet-
ían i foli , che , i n deteíiazione delle imma-
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g i n i , v ' jnfcr ivono foltanto i l nome del P r i n 
cipe , coll ' anno della trasraigrazione del loro 
Profeta. 

Quanto alia figura , e l l ' é o rotonda , co
me i n Inghil terra , o moltangolare ed irre-
golare, come i n Spagna ; quadrata , come i n 
alcune parti dell ' Indie ; o quafi globula-
re , come i n mol t i í í ime dell ' altre regioni I n 
di ane . 

Dopo i ' arrivo de' Romani nella noftra I f o -
l a , i Br i ton i gl ' im i t a rono , coniando ed oro 
ed argento colle immagini de' k loro Re . 
Quando i Romani ebber fottomeíTi i Re de' 
B r i t o n i , ne abolirono le lor monete, e v ' i n -
troduífero le Romane , ch' ebber qui corfo dal 
tempo di Claudio fin a quello di Va len t i -
niano jun io re , per lo fpazio i n circa di 500 
a n n i . 

Caradeno offerva che i l conio piu antico 
a lu i noto , é quello d' Etheiberto Re di 
Ken t 5 i l primo Re Criftiano nell ' Ifola j al 
cui tempo tu t t i i computi di danaro, o ma
neta cominciarono a correré fotto a' n o m i . di 
pounds , shillings , pence , e mancufes . Vedi 
P O U N D , & C . 

La parola Pence fembra tol ía dal Lat ino 
pecunia, o piut toí lo da pendo, a cagione del 
fuo giufto pefo , ch' era i n circa tre pence 
o foldi della noftra maneta . Queffci erano roz-
zamente ñampa t i coll ' immagine del Re da 
una parte , e full ' altra v ' era F impronto o 
del maeftro della zecca, o della Ci t ta dove 
era battuta la maneta . Cinque di queíH 
pence faceano i l fcellino, cosí detto probabil-
mente da fcilingus , che i Romani prendeano 
per la quarta parte di un' oncia. Quaranta di 
queíti fcellini faceano a loro pound , o lira ; 
e quattrocento di quefte pounds erano un le
gato , od una porzione aííegnata ad una fi-
gliuola del Re , ficcome apparifee da i l ' u l t i 
ma volonta del Re Alfredo . V e d i P E N N Y , 
& c . 

Con quefii nomi tutte le fomme di mane
ta fon rapportate nel Teftamento vecchio I n 
gle fe ; i talenti v i fon tradotti per pundes \ le 
trenta monete di argento di Juda, per thirtig 

feillinga j i l dinaro di t r ibuto , per penining ; 
la mite per fearthling . 

Ma^olfervar fi dee, che eglino non avean 
^Ttra woneto reale , fe non fe i pence^ ; i i 
ieík> eífendo monete immaginarie , cioé no
m i di n u m e r i , o di pefi . Trenta di quefti 
penes faceano un mancus , che alcuni credo no 

che 
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che foífe l o fteííb che una marca ; i l man
cas , ficcome appar da un vecchio M S . era 
quinta pars une i ce . Ved i M A R K . 

Querti mancus , fí contavano e i n oro , e 
i n argento. Imperocché nell ' anno (58o , leg-
giamo che Ina Re de1 Saífoni Occidentali , 
obbligb g l i uomin i del Kent a comprare la 
pace col prtzzo di 30 mi la manche d' o r o . 
Ne l l e note fopra le leggi del Re Canuto , 
t roviamo quefta dif t inzione, che mancufa era 
quanto a mark , cioé una marca d' argento; 
e manca una moneta quadrata d' oro valutata 
trenta pence . 

I Danefi introduííero una maniera di contare 
la moneta per o re , per oras , mentovate nel 
L ib ro che ha per t i to lo Domes-day y ma non 
appar mani fe í lamente , fe foíTero un diverfo 
con io , od una certa fomma . Quefto pero fi puo 
raccogliere dal libro dell 'Abbazia d i B u r í o n , 
che venti orce equivalevano a due marche. 

Ebbero i n oltre un conio d' oro chiamato 
bizantino, o hezante , perché battuto i n C o -
ftantinopoli detta allora Byzantium . I I va
lore del qual conio non folamente oggi é 
perduto, ma era cosí intieramente obliterato 
anche nel tempo del Re Edoardo I I L che, 
eífendo flato i l Vefeovo di N o r w i c h taí íato 
un bizantino d ' oro da pagarñ al i ' Abate di 
St. Edmond's Bury , per avere viola t i i fuoi 
privilegj ( ficcome era ñ a t o ordinato dal Par
lamento nel tempo del Conquiftatore ) n iun 
liomo allor vivente , feppe diré quanto n ' afcen-
deífe i l valore ; e perb íi rieorfe al Re affin-
che egli determinaí íe , quanto 6 dovea pa
gare. 

L a qual cofa tanto piíi é inefplicabiíe , 
quanto che fol i cent' anni prima , dugento 
m i l a bizanti ñ i rono efatti dal Soldano per lo 
rifeatto di S. Lu ig i Re di Francia; che allor 
fi ragguagliarono alia valuta di cento mi l le 
l i r e . Vedi B I X A N T E . 

Quantunque i l batter moneta fía una pre-
jogativa fpeziale del R e , nulladimeno g l i an-
t ichi Principi Saífoni la comunicarono ai lo
ro fudd i t i ; a t a l che i n ogni mediocre C i t t a 
trovavafi almeno una Zecca; ma i n Londra 
otto , i n Canterbury quattro per i l R e ; due 
per 1' Arcivefcovo , una per V Abate a W i n -
ckefter , fei a R o c h e ñ e r , due i n H a í l i n g s , & c . 
Vedi Z E C C A . 

I Re Normann i continuarono nel medefi-
mo coñume di coniai'e fol dei pence , col!' 
immagine del Principe fur una1 parte , e full ' 
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altra i l nome della C i t t a dove era bat íuta la 
moneta , con una croce cosí profondamente 
impref í l i , che fi poteíTe fácilmente divídete e 
romperé i n due meta , le quali cosí fpezzate 
chiamavanfi half-pence , mezzi-pence ; od 
i n quattro parti , chiamate fourthings o far-
things. Ved i F A R T H I N G . 

N e l tempo del Re Riccardo I . la moneta 
coniata nelle parti orientali della Germania , 
venne con particolare ricerca fatta paffare i n 
Inghil terra , a cagione della fuá purita , e 
fu chiamata eajlcrling money , ficcome g l i 
abitatori di quelle parti eran chiamati eajier-
Vmgs . E poco tempo dopo , alcuni Tedef-
chi perit i nel coniare furon fatti venire i n 
Inghi l ter ra , acciocché v i recaíTero qucíV ar
te alia perfezione j i l loro conio fu quindi 
chiamato fierlíng i n vece di eajlerling , V e 
di S T E R L I N G . 

I I Re Edoardo L che aggiuftb la mifura 
di un' alia con la lunghezza del fuo braccio, 
imitando i n cib Car io i l Grande, fu i l p r i 
mo a l t res i , che fiabill una certa norma per 
i l con io , la quale é efpreífa per tal uopo da 
Greg. Rockley maggiore di Londra , e ma-
ñro della Zecca. " U n a lira di moneta con-
„ tiene dodici oncie, due eaflerlings •> ed un 
„ farthing ; i l re fb , leg$ . . L a detta l i ra 
„ debbe pefare venti fcellini. e tre pence m 

contó e pefo . L ' oncia dee pefare venti 
„ pence , ed un penny ventiquattro grani e 
„ mezzo . — Nota , che undici oncie due 
n pence Jierling devono eífere di puro argen-
„ to , chiamato ¡eaf-Jilvcr, argento in fogiia ^ 
„ ed i l zecchiere deve aggiungere d' altro pe-
„ fo diecifette pence half-penny farthing , fe 
j , V argento é cosí puro . " 

Ver lo T anno 1320. g l i Stati d' Europa 
prima cominciarono a coniare oro , e fra 
g l i a l t r i i l noftro Re Edoardo I I I . Le p r i 
me monete ch' egli bat té , furono chiamate 
Florences, perché coniate da' F i o r e n t i n i ; po-
feia egli fe battere dei nobles y quindi de' ro~ 
fe nobles i correnti a fei fcellini ed otto da-
n a r i ; mezzi-nobles, chiamati half-pennies a 
tre fcellini e quattro foldi d ' o r o ; e de'quar-
t i , a venti foldi , chiamati farthings of gold ¿ 
fardini d' oro . I Re che fuccedettero conia-
ron dei r o fe-nobles, e rofe nobles dopp; , de' 
great-fovereigs , e degli half-Henry nobles , de-
gl i angel i , e de' fce l l in i . 

I I Re Giacomo i l primo conio de' crom^ 
corone, o feudi > e de' doppj crowns , Bri» 

tain 
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tain c rowns ; quindi degH ^ « f o ^ n s » cioé 
mezxe corone, o mezzi fcudi & c . Vedi C O 
R O N A . i rr \ ii i * 

M O N E T A faifat o ba\}a , é quella che e 
battuta da una perfona che non ne ha i l t i -
t o l o , o la prerogativa, e di meta l i non re-
gplatt dalle l egg i ; o quella che ha perduto 
del fuo pefo, o con eilere tolata, o Innata , 
0 finalmente con 1' eraí lone di parte della fuá 
faperfizie 5 íe é d' o ro , per íiaczz^ dell' ac-
qua regia; fe $ argento j per mezzo dell' ac-
qua forte. 

U n ' altra fpezie di moneta baffa, é quella 
fatta di pezzi di fe r ro , di rame , o d' altro 
metallo, coperti con una fo t t i l lamina o fo-
glia d1 oro o d' argento , accuratamente fal-
data ed unita lungo g l i o r l i ; e impronta-
t a , come g l i a l t r i con ] , con figure , ieggen-
de , & c . che folo diftinguonfi dalla momea 
buona e fmcera nel v o l u m e , nel pefo, e nel 
fuono. 

M O N E T A Immagtnaria , o M O N E T A di 
contó , é quella che non ha mai efiílito , o 
almeno che non efifte i n fpezie o conj rea-
l i , ma é u n a denominazione inventa ta , o i n -
valfa per facilitare i c o m p u t i , tenendola fem-
pre fur un piede , o mifura ñabi le e cer ta , 
da non poter í i cambiare , come fi cambiano 
le monete c o r r e n t i , le quaíi dalla fovrana au-
tori ta s' alzano ? o fi abbaífano di valuta g iu-
fía íe pubbliche efigenze. 

D i queíla Torta fono le Vm i n I t a l i a , pounds 
i n Inghil terra , & c . i maravedís nella Spagna ; 
1 marchi, & c . 

La moneta di contó, fecondo M. Boyzard , 
é una fomma di danaro, od un certo nume
ro di fpezie che polTono cambiarfi nella fo-
flanza e nella quantita , ma non mai nella 
qualita . — C o s í cinquanta pounds ( lire ) 
eoní lano di cinquanta monete chiamate po
unds , che non fono rea l i , ma fi poí íbno pa
gare i n diverfe fpezie reali , come i n gui 
ñee , feudi , fcellini , & c . che fon mutabili , 
e. gr. le guiñee le quali ora fono piu alte , 
ed ora piu baífe . Vedi L I R A , POUND , e 
G U I N E A . 

M O N E T E di contó , o fia maniere di con
tare ü diñara nell ' Europa , e nelP Af ia . N o i 
^ u i ci riftrigneremo alie monete di cotefte 
due parti del mondo: I' America non aven-
done alcuna di p ropr ia ; ma le rifpettive mo
nete di contó degli Europei cola fiabiliti , 
avendo i v i luogo . Quanto all ' Africa ; le 
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Ci t t a della Barbaria , e delP Egi t to , dove 
trafficano g l i Europei , contano gran fatto 
nella fieífa maniera , che nel Levante , e 
ne' D o m i n j del Gran Signore : quanto al 
refio dell' Afr ica per tutta quella vafta am-
piezza delle Cofte , dove fi fa i l negozio 
de' Negr i , della polvere d' oro , de' denti 
d' elefante , di cera , di cuoi , &,c. quei 
miferabili abitatori o non fanno che cofa fia 
maneta di contó , o fe ne hanno qualcuna, é 
folo quella che g l i í l ranier i , fiabiliti cola , 
v 'hanno introdotta . — Con tutto cib , la 
macoute , e la piece che fono modi di conta
re tra que' Barbari , faranno mentovate al lor 
luogo. Ved i P I E C E . 

La M O N E T A di contó Ingle fe , é la p o m d , 
i l shilling , e i l penny fierling . La pound 
contiene venti fcellini , ed i l fcellino ven-
t i pence, Ved i POUND , C O N I O , e S T E R -
L I N G . 

L a M O N E T A Francefe di contó, fu un tem-
po la parij is , tournois , e i ' ecu , o feudo: 
ma dopo i l Decreto del i 6 6 j , fi conta m 
Francia per l ivres , o lire ; fols , e deniers 
tournois . La livre , 2 0 fols , od — dell' ecu ; 
i l / o / , 12 deniers. Vedi L I V R E , D E N I E R , 
&:c. 

La m a i l l e , T obole , od half-penny tour
nois , é puré i n oggi moneta di contó , ben-
ché antisamente fia ñ a t a reale . La maille 
é divifa i n due pites , e ciafeuna pite i n 
due femi-pite ; tutte monete di contó . V i fi 
dee aggiugnere i l frank , dell' ifteífa valuta 
che la livre , cioé 20. fols tournois ; e le ¿ lanc , 
5 deniers tournois ; ed i l carolus , d i ec i : 
T u t t e tre , anticamente conj reali . Vedi 
FR A N C , & C . 

M O N E T E di contó Ollandeft e Fiaminghe . 
N e l l ' Ol ianda, nella Zelandia, nel Brabante, 
e Co logna , ufano la pundt , o livre de gros ; 
10 shelling , o fol de gros ; e penning, o de
niers grofs . La pundt e eguale a 7 . l i v r e s , 
4 fols Francefi , o 10 fcellini fteri. C o n 
tano anche per fiorini oguilders, perpatards, 
e pennings. I I fiorino é eguale a f della l i 
r a , o 20 patards; e i l patard, 12 pennings. 
I mercatanti adoprano indifferentemente ogni 
mé todo di comprutar^. 

M O N E T A di^conio Spagnuola , é i l pefo t 
11 ducato di argento , e vellón ( ch'' e una mo
neta coniata con la figura <$ una pécora ) i i 
real di vel lón , e cornados e maravedís d' ar
gento e v e l l ó n . I I pefo é ai ducato come 12 
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a 10. l i ducato d'argento contiene n reali 
d'argento ; e quelkTdi v e l l ó n , n reali di 
vellón j che fa una differenza di quafi la me
t a . I I reale d'argento correndo per 7. shell. 
fterl. e quello di v e l l ó n , folamente 3 3 : 8 d. 
fterl. 34 maravedís fanno i l reale d i vellón , 
e 63 quello d' argento. I I maravedís é divifo 
i n 4 cornaros. 

MoNETA d i contó Tedefca , c Svizzera . 
Neg l i Svizzeri ed i n molte delle principal i 
C i t t a della Germania , particolarmente i n 
Francfort , contaí i per fiorini ( ma íur un 
piede differente da quel d' Ollanda ) per 
creux, o creutzers, e pennins. I I fiorino é 
eguale a 3 fcell. ñer l . e divideíi i n 60 creux, 
o k reu tz , ed i l creux i n 8 pennins . I n al-
t r e , come a Norimberga , & c . contaíi per 
rix-dollars , fiorini, e creux. I I rix-dollar é 
eguale a 4: 8 d. ñe r l . divifo i n 100 creux, 
ed i l creux i n 8 pennins. I n altre , come A m -
burgo , Berlino , &c.,per r ix-dollars, marks-
lubs, chellings lubs , e deniers lubs . I I r i x -
dollar , e i l dollar ful piede dello feudo Fran-
cefe , 0 4 : 0 fterl. divifo i n 3 ma rks , ed i l 
mark i n 16 fchellings, ^d i l fchelling i n 12 
pennins. I n Amburgo fi fervono anche della 
l i r a , del she l l ing , e denier de gros. I n A u -
gurta , e Bolzano contano per dollars , e 
creutz, i l dollar eguale 34: 6 fterl. divifo i n 
90 creutz . A Nambourg , per rix-dollars , 
gros, e fenins ; \\ rix-dollar eguale a 4: 6 
fterl. divifo in 3ó gros, ed i l gros in 12 fenins. 
A Strasburgo per fiorini, creux , e penlns. 
I I fiorino eguale a. 1. s. 6 d. fterl. divifo i n 
60 creux, ed i l creux in 8 penins. 

M O N E T A d i contó I t a l i ana . I n I t a l i a , le 
monete d i contó fono v a r i é , quafi al par del
le C i t t a trafficanti . I n Roma contano per 
l i r e , í ce l l in i , e pence o foldi $ oro d i / l a m 
pa . A Venez ia , per duca t i , e groíí i d i ban
co . I I ducato c divifo i n 24 groífi , ciafcun 
groíTo eguaglia 2 pence ^ fterl. e .per zecchi-
n i , ch' eguagliano 9. s. 2. d . fterl.; e per l i r e , 
f c e l l i n i , e pence o foldi . A Luca ed a Ber-
g a m o , ufano i quattro l a f t ; e folo i tre laft 
a Bologna, M a n t o a , ed i n Savoja : A C i 
ne v r a , oltre le l i r e , i fcellini e pence, con
tano anco per fiorini , contenenti 6 í o l d i , o 
6. pence \ fterl. A Livorno e Genoa , oltre 
le l i r e , i fce l l in i , e foldi , contafi per pia-
ftre, eguali a 4 Í . 6 ¿i. fterl. a N o v i , le mo-
netc d i contó fono feudi , f c e l l i n i , e foldi d' 
oro de marc. A Raconis, lire , fiorini , e 
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gro f f i . I n Ancona , feudi , f c e l l i n i , e f o l d i . 
I n Napol i ducat i , g r a n i , e tari n i , eguali ad 
un fcell. fterl. d ivif i i n _ 20 g r a n i . 

M O N E T E d i contó Siciliane , e Ma l t e f t . A 
M e í í i n a , a Palermo, e per tutta la Sicilia t 
contafi per l i r e , oncie, t a r i n i , g r a n i , e pic-
c o l i ; che íi fommano per 30, 20 , e 6 : M 
oncia eííendo 30 t a r i n i , i l tarino 20 g r a n i , 
ed i l grano 6 p iccol i . A M a l t a , contano per 
l i r e , oncie , carl ini e gran i . L'oncia 30 ta
r i n i , o 60 c a r l i n i , o ó o o grani : i l carlino 
eguale a <5 d. j fterl. 

M O N E T E d i cmto Polacche . Per la Polo
nia , per gran parte de' Domin j della Pruf-
f i a , e i n Danzica , contano per r ix-dollars , 
rup ie , e groífi . I I rix-dollar eguale a 4 Í . 
6. d. fterl. & é divifo i n 32 rup ie ; e i n o l 
tre , ne' Te r r i to r j Pruífiani i n 24 groífi : nel-
la Polonia , i n 90 groífi . Qualche volta fi 
fervono del fiorino, & c . 

M O N E T E d i contó Svedefi, Danef t , e Mo~ 
fcovite . Ne l l a Svezia , contano per dalles , 
eguali a 32 fols lubs, o 3 fcellini fterl.Nel
la Danimarca, per rixdollars , e ftiveri ; i l 
rixdollar é divifo i n 48 ftiveri . I n Mofco-
via , contano per rubble , a l t in i , e g r i f i . 
L a rubbla é eguale a 100 cupecs , o 2 r i x -
dollars, o 9 ícellini fterl. divifa in 10 g r i f i ; 
3 altini-5- fanno i l g r i f o , o 10 copecs; i 1 co
pec 13 foldi | fterl. 

M O N E T E d i contó Tunhefche . I T u r c h i , 
i n Europa , i n Afía e ne l l 'Afr ica , contano 
per borfe , o d' argento, o d' oro ( i l laft s'ufa 
folamente nel Serraglio ) con le mezze borfe 
d' o r o , chiamate anco rizes . La borfa d' ar
gento é eguale a 1500 / . Francefi , o 112 /. I O 
y. fterl. L a mezza-borfa a proporzione . L a 
borfa d 'oro 15000 zecchi , eguale a 30000 
feudi Francefi , 0615-0 /. fterl. Sonó chiamate 
borfe , perché tutta la moneta nel teforo del 
Serraglio é tenuta in facchetti, o borfe di pel-
le , di tanto contenuto . I mercanti fi fervo
no anche de' dallari Ollandefi , chiamati ajia-
n i , o abouquel, co' meideni ed afpr i . I I dal
lar eguaglia 35 meideni , ed i l meiden 3 a fp r i : 
l ' a fp ro i - foldo fterl. 

M O N E T E d i contó Perfiane . Nel la Perfia , 
contano per i l toman (chiamato á n c h e m e , 
e tumein) e per lo dinar-bifti . I I toman é 
comporto _ di 50 abaíl isi o cento mamodies, 
o 200 feiape, o IOOOO dinars ; che, compu
tando 1' abbaífis ful piede di 18 foldi France
fi, o i l d iña r su quello d' un denier , mon

tano 
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uno a 3 1. i2S.<5d. Contano anche per la r i -
m , fpezialraente in Orniuz , e íulle co í le 
del Golfo Perfiano . H lann equivale a I I 
pence flerl. e ful tal piede, fi uía anche nell 
Arab ia , e i n una gran parte del! Indie O-

M O N E T E di contó Cinefi , fono i l pie , 11 
p i c o l , e i¡ tae l ; che quantunque in fat t i fie-
no pefi) fervono parimente ^tx monote di con
tó úfate n e l T u n c h i n , e n e l l a C h i n a . II pie é 
divifo in IOO catis , alcuni dicono 125 . I I 
cati i n 16 taels; ciafcun tael eguagí ia 1 on-
cia 2 drachme . V e d i C O N J Chinefi . II p i 
col contiene 6 6 catis ~ i l tael equivale a ó j . 
8 d. ílerl. 

MONETE di como G'iapponefi , fono le fchui-
te , i cockiens, g l i oebani , od o u b a n i , cd 
i taels. Dugento fchuite fono eguali a 500 
j i re Ollandcí i ; i l coeckien eguag í ia 10 l i re 
de' Paefi Baííi ; 1000 oebani fanno 45000 
taels. 

M O N E T E di contó del Víogol . A Surat , 
A g r á , e nel refto degli Stat i del Gran M o 
gol , f i fervono d i lacre , d' acre , o leeths; 
che comprendono centomila : cosí una lacre 
di ruppie é un 100000 di rupie ; i l lacre eífen-
do quafi ful piede del tun , o b o í t e d' oro in 
Ol ianda , e del mi l l i one di Francia . 

M O N E T E di contó d* altre Ifole e Ccjle delP 
Ind ia . Per i l M a l a b a r , ed a Goa , ufano i 
tangas , i v i n t i n i , e i pardos Xcraphin . II 
tanga é di due fpezie , c ioé d i lega buona , 
e di lega baiTa. D i qua i l loro coftume é di 
contare per buona o cat t iva maneta. l i t a n - . . 
ga di buona lega é - f migi iore che quel del-
la catt iva ; cosí che 4 tangas di buona lega 
ragguagliati col pardos xeraphim , v e n e v o r -
ran 5 della lega cat t iva per fare 1'ifteíTo rag-
guaglio \ 4 v i n t i n i d i buona fanno un tanga 
pur di buona; 15 barucos un v i n t i n . 11 buen 
baruco é eguale a un ree Portoghcfe. N e l i ' 
Ifola d i Java , ufano la fanta , i l fapacou, 
i l fardos, ed i l catis ; la qual u l t ima mone-
t a , infierne col leeth , o lacre, é molto u Ca
ta per tut te 1'Indie Or i en ta l ! . La fanta é du
gento caxas, o picciole monete appefe fopra 
una cordicel la ; ed é eguale a di un pen-
ny fterling . C inque fantas fanno i l fapacou. 
I I Fardos equivale a 2 j - . 8 d. fterl. I I cati 
contiene 20 taels , i l tael 6 d í lerl. 

_ V i fon d e l l ' I f o l e , d e l l e C i t t a , e degli Sta
t i del l ' Indie O r i e n t a l i , le cui monete dicon-
to q u i non fon e fp re í f e ; tra pe rché íi ponno 
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r idurre alie d i fopra mentovate , t ra perché 
non t r o v i a m o certo c o n t ó ben fiílato d i elle 
appreífo g l i A u t o r i , e nelle relazioni che ab-
biam veduto. 

M O N E T E di como Africane . Da Capo Ver 
de , al Capo di Buona Speranza, t u t t i i cara-
bj e í l ime dclle mercanzic íi fanno ful piede 
del macoute, e della piece : che quantunque 
non í ieno monete di como ( impe rocché que' 
barbar i , appreífo i quali non v ' é moneta rea-
le , non a b b i í b g n a n o d' immaginar ia per i 
loro calcoli ) puré fervono in faa vece . - A 
Loango de B o i r i e , e in a l t r i luoghi fulla Co* 
fía d' Angola le ü i m e fi fanno per macouti , 
ed a M a l i m b o , e C a b i n d o , su la medeí ima, 
Cof t a , i N e g r i contano \IQ.Xpiece 1. T r a i p r i -
m i , i l macoute equivale a 10 : Diec i ma-
coutes fan 100; che pur c i lafeia una fpezie 
d i m o « ^ immagina r i a . Perf l imare una com
pra , un c a m b i o , & c . fiífano da una parte Ü 
numero d i raacoutes che íi vuole e.gr. per un 
N e g r o ; d a l l ' a l t r a , tant i rnacontes perquan-
t i convengono di ricevere ciafeuna fpezie d i 
mercanzia r ichie í la per i l Negro ; cosí che 
v i fono diverfi contra t t i che íanfi per u n o : 
Supponete v. gr. che i l negro o fchiavo fia 
ía í ía to o prezzato 3500; q u e ñ o monta a 350 
macoutes . Per comporre quefto numero d i 
macoutes in mercanzie , fi fífla i l prezzo d i 
ciafeuna in macoutes. Due col te l l i d i F ian-
d ra , e. gr. fono computat i un macoute ; un 
hacino d i rame due libbre d i pefo , tre ma
coutes ; un barile d i polvere da fchioppo, tre 
né piu né raeno, & c . Quanto alia pisce , 
ella ferve i n par i guifa a í l imare i l valore 
delle raerci , de' dazj & c . del l 'una parte e 
da l l ' a l t r a . C o s í i N a t i v i richiedono 10 pie-
ees per uno fch iavo ; e g l i Europei mettono 
v . gr. un razzo ad 1 piece; un pezzo d i fa-
lampoures turchino , a 4 picces , & c . 

M O N E T E di contó appreffo gli antichi. — 1 . 
Le M O N E T E Greche . Con ta vano i Greci le 
loro fomme per d r a c h m e , minee, e t a l en t a . 
L a drachma equivale a 7^ / . í ler l . 100 drach-
mse facean la m i n a , eguale a 3 /. 4 s. 7 d. 
í le r l . 6 0 minse faceano i l talento ch' equi-
valeva a 193 /. 155. í lerl . Qu ind i 100 talen-
t i afcendevano a 19375 1- ílerl. 

La mina ed i l ta lentum erano per ver i ta 
differenti i n diverfe P rov inc ie : Le loro pro-
porzioni i n drachmae A t t i c h e fono le fe-
guent i . L a m i n a della Syria contenea 25 
clraeme A t t i c h e ; la Tolemaica 33-H i ' A n -

H h h t io -
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t i o c h e n a e r E u b o i c a 100; laBabilonefe 11^; 
la mina A t t i c a p iu grande , e quella d i T i 
ro 1337 . Quella d 'Egina e di R o d i 166^. 

I I talento della Syria contenea 15 mine 
A t t i c h e ; i l Tolemaico 20 , 1' An t iochcno 
6 0 ; 1'Euboico 60; i l Babi lónico 70 j T A t -
t i c o maggiore e quello d i T i r o 80 j quello 
á ' Egina e d i Rod i i c o . 

2. Le M O N E T E di como Romane , erano i l 
fcf ter t ius , e fe f te r t ium. I I ícftert ius equiva-
leva a 1 d. 3 - í ler l . U n mig l i a io di quefti 
facea i l feflertiutrs , equivalente a 8 /. 1 s. 
5 d. 2 q. flerl. U n migl ia io di quefti fefter-
t i a facea i l decies í c i k r t i u m ( F avverbio cen-
ties eflendo fempre fottintefo ) che equivalea 
a 8072 /. 18.x. 4¿ i . ílcrl. L i decies fef ter t ium, 
chiaroavanfi anco da loro decies centena rnd-
lia nummum. Centics feftertium , o centies 
H S equivalevano a 80729/. 3 s. ^ d . Mi l l i e s 
H S a 80729/. 13. x. 4 ¿ / . Mi l l i e s centies H S 
a 888020 /. 16. s. 8 . d 

M O N E T A G I U M , i l d i r i t t o , o p r i v i l e 
gio di batter moneta . V e d i Z E C C A , C o -
K i o , B A T T E R Moneta, & c . 

M O N E T A L E S triumvm . V e d i Y artico-
l o T R I U M V I R I . 

M O N E T A R I U S , o M O N E T I E R E , un no-
rae che g l i antiquarj , e i medag l i í t i danno 
a coloro i quali batterono le monete o d i c o -
nj a n t i c h i . V e d i M O N E T I E R E . 

A l c u n i de ' con ; vecchi R e m a n í & c . han-
no i l nome del monetarius, o íc r i t to per d i -
í l e f o , o almeno colle lettere i n i z i a l i . V e d i 
C O N I O , & c . 

M O N E T I E R E , M O N E T I E R I , fono m í -
n i f t r i della Zecca , che lavorano, e coniano 
moneta d 'oro e d1 argento ; e rendon c o n t ó 
¿ i t u t t o i l confumo , e di t u t t i g l i aggrav; 
& c . V e d i Z E C C A , B A T T E R M O N E T A , e 
M O N E T A R I U S . 

M O N E T I E R I , qualchc vo l t a fi prendono 
per banchicri; o per quell i che fan loro me-
ll iere ed impiego del cambiare mone ta . V e 
di B A N C H I E R E . 

M O N I T O R TE Lettere, fono lettere d'av-
ver t imento , e di ammonizione , m á n d a t e 
da un Giudice Ecc le í ia f t ico , fu l l ' in formaz io-
ne degli ícandal i ed abufi , dentro la giuris-
dizione del fuo T r i b u n a l e . 

M O N O C O R D O , uno ftrumento mufíca-
le , con cui i i prova la varieta e la propor
cione de'fuoni rauficali. V e d i T L J O N O . 

l i Monocordo, fecondo Boez io , e un i f t m -
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m e n t ó inventato da Pi t tagora , per m i furaré 
g e o m é t r i c a m e n t e , o con l inee , le quantita-
di e le proporzioni d e ' f u o n i . 

L ' a n t i c o monochordo era compofto d'una 
regola d i v i f a , e fuddivifa in diverfe parti , 
su cui v1 era una corda ben diftefa fovra due 
pont i , a ciafeuna eftremitk d i efia . N e l 
mezzo fra ambedue v' era un ponte o fga-
bello m o b i l e , chiamato magas , mediante i l 
quale , applicandoio alie difieren t i d iv i f i cn i 
della linea , tro va van fi eífere i fuoni nella 
fteífa proporzione g l i uni agli a l t r i , che lo 
erano le d iv i f ion i d' eíla linea , tagliata dal 
pon te , o piccolo sgabello . ' 

I I monochordo ch i ama í i anco i l canone ar
m ó n i c o , o la regola e norma canónica \ per
ché ferve a m i í u r a r e i gradi della gravi ta , 
c dell ' acutezza de' fuon i . T o l o m e o efamina 
i fuoi in te rva l l i a r m ó n i c i col monochordo . 
V e d i C A N O N E , G R A V I T A 1 , & c . 

V i fono puré de' monocherdi con diverfe 
corde , e con una mol t i t ud ine di fiffi sga-
belli ; Tufo di t u t t i i quali fi pub fupplire 
ed ajutare con un folo sgabelletto mobile ; 
'non facend' altro che trafportarlo fotto una 
nuova corda , che é polta nel mezzo , c 
rapprefenta i l fuono i n t e r o , o la nota aper-
ta c o r r i í p o n d e n t e a t u t í e le d iv i f ion i su g l i 
a l t r i sgabelli . 

Quando la corda era divifa in parti egua-
l i , cosí che i t e r m i n i eran come 1 ed 1 , 
chiamavanfi uni jen i ; fe erano come 2 a 1, 
cttave, o diapajeni \ quando erano come 8 
a 2 , quinte, o diapentes ; fe erano come 4 
a 3 , chiamavanfi quarte, o diateffaroni ; fe' 
i t e rmin i erano come 5 a 4 , ditono, oter-
za maggiore ; fe come 6 a mezzo-diíono , 
o dicjis . V e d i U N I S O N O , O T T A V A , D I A 
PASÓN & c . 

I I monochordo cosí d i v i f o , era cib che pro-
priamente chiamavano un /¡fiema , di cui 
v 'e rano molte fpezie, giufta le differenti d i -
v i f ion i del monochordo . V e d i S I S T E M A . 

I I D o t t o r W a l l i s ha infegnata la divi í io-
ne del monochordo nelle Tranfazionl Filofofi-
che ; ma un tale inftrumento é oggimai in 
d i íu io j la muiiea moderna non richiedendo 
una fimile d i v i f i o n e . 

M O N O C H O R D O * , O M O N A C O R D O , íi ufa 
anche per dinotare qualunque iftrumento 
muí ica le d' una corda ib la . — T a l é la. 
t romba marina , & c . V e d i C O R D A , o 
T R O M B A . 
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* L a voce e Greca , Movox°pS'°s > dapovoí 

M O N O C H R ^ O M A ^ ^ M O N O X P í i M A , 
una pi t tura tut ta di un colore . V e d i C A -
M A Y E U X , C H I A R O - S C U R O , & C . 

* i a voce ¿ Greca , da povo; , Jólo i e 
ypcóuot, colore. 

M O N O D I A * M O N Ü A I A , nell ' antica 
poefia, era una ípez ie di canto t r i f t e , efe-
guito da una perfona fola ; per sfogare i l 
duo lo . 

* L a ' parola e compojla da {¿ovo; ^ folus, e 
aSv, cantus. 

M O N O F I S I T I . V e d i M O N O P H Y S I T I . 
M O N O G A M I A * , lo ftato o la condi-

zione di quell i che íl fono mar i t a t i fo luna 
volta , o che fono r i f t re t t i ad una mogl ie 
fola . Ved i M A T R I M O N I O , B I G A M I A , & C . 

* L a voee e compofla da ¡¿ovos , folus, e 
ycepoí maritaggio. V e d i P O L I G A M I A . 

M O N O G R A M M A , una cifra , od un 
carattere, c o m p o í í o d'una o piu, lettere i n -
f ra t í e í fu te , o intralciate ; quaí i una fpezie 
d1 abbreviatura di nome ; che anticamente 
praí icavaf i per fegno, per figillo , n e i r a r m i 
& c . V e d i S I G I L L O , C I F R A , & c . 

Sotto 1 'Imperio O r i é n t a l e , íi trova fpef-
fo M I K , c h ' é i l monogramma i d i M a r i a , 
Gesü ( Jefus) Conftant ino 

L ' ufo de' monogrammi é antico , ficcome 
appar da P lu t a rco , edaalcune m e d a g ü e G r e -
che del tempo d i F i ü p p o di Macedonia , d' 
Ale í fandro fuo fighuolo , & c . 

I I Laba rumRomano portava Wmonogram-
ma á\ G . C . confiante di due lettere , un 
P pofto perpendicolarmente pe rmezzoadun 

X . e. gr. r ^ N ) ficcome lo t roviamo i n d i -
verfe medaglie del tempo di Cof t an t ino ; ef-
fendo quefte le due prime lettere della pa
rola X P I 2 T 0 5 , C h r i f t o . V e d i L A B A R U M . 

I Re anticamente marcarono i loro conj 
con monogrammi) o cifre de ' loro n o m i : N ' 
abbiarao d e g ü efempj .nelle monete di Car-
lomagno. Cotefto Principe ufava puré i l wo-
•nogramwa per fuá í igna tura . Eginardo ce ne 
apporta queua ragione , cioé cheCar loma-
gno non potea fcr iveré j e che avendo ten-
tato in vano d' imparare neila fuá eta gia 
crefciuta, fu r idot to alia neccíTita d i fegna-
re o fottofcrivere con un moncgramma. 

G!i A n t i c h i ufavano altresl i monogrammi 
come note od abbreviaz ioni , nell ' I n fcnz io -
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n i ; per 1* intelligenza delle quaí i abbiamdc-
g l i efprefíl t ra t ta t i di Valer io Probo , di Sert, 
U r f a t o , & c . V e d i C A R A T T E R E . 

M O N O L O G O * , una fcena d rammat ica , 
i n cui una perfona comparifee fola ful Tea
tro , e parla con fe ftcífa . V e d i S O L I L O 
Q U I O . 

* L a voce ¿ formata dal Greco [¿ovo; fo-
lus , e xoyoí , fermo . 

M O N O M A C H I A * , M O N O M A X I A , 
un duello , od un combatt imento di folo contr ' 
un folo . V e d i D U E L L O . 

* L a parola viene dal Greco ¿ w m folus , 
e [¿axn j pugna . 

L a monomachia fu anticamente permeífa 
dalle l e g g i , per giudizio o prova di un de-
l i t t o . Fu anche permeífa n e ' c a í i o nelle l i -
t i pecuniarie , ficcome appar dal l ' antiche 
M e m o r i e . 

Ella é in oggi proibita dalla Legge e C i -
v i le e C a n ó n i c a . Ved i C O M B A T T I M E N T O . 
A l c i a t o ha fer i t to un T r a t t a t o D e Mona-
machia . 

M O N O M I O , ne l l ' a lgebra , una r a d í c e o 
quant i ta che non ha fe non un nome ; o che 
confta d 'una fola parte o m e m b r o . — T a -
l i f o n o ¿ r ¿ , a a b , a a a h b . V e d i Q U A N T I 
T A * , B I N O M I O , T R I N O M I O , R A D I C E , & C . 

I monomii poífono eífere r az iona l i , o i rra-
z i o n a l i . Ved i R A Z I O N A L E , & c . 

M O N O P E T A L O , nella Botán ica , un ter
mine appl íca to a ' f i o r i che hanno folo un pe-
ta lum , od una foglia d i v i f a . V e d i F I O R E , 
PÉTALA , & c . 

M O N O P H Y S I T I * , un nome genéra le , 
dato a t u t t i que'Settarj nel Levan te , che non 
riconofeono fuorché una natura i n G . C . V e 
di T H E A N D R I C O . 

* L a voce e dal Greco ^oro?folus, e<pv<Tií 
natura . 

I Monophyfiti t u t t a v o l t a , propriamente co
sí d e t t i , fono i feguaci di Severo, e d i Pe-
trus Fullenfis . V e d i G I A C O B I T I . 

M O N O P O L I O * , M O N O r m A I O N , una 
i l l eg i t ima fpezie di traffico, quando una o 
piíi perfone fi fan fol i padroni d 'una mer-
canzia , d i un traff ico, o di un commerc io , 
d 'una raanifattura, & c . con difegno di r i n -
nalzarne i l prezzo', coloro che ne hanno b i -
fogno eíTendo coftrett i d i procacciarla dalle 
loro m a n i , ed alie condizioni ch 'egl ino v i 
han pofte. 

* L a parola } pura Greca ^ formata di[¿o~ 
H h h a m , 
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vos 5 folus , e nruKito vendo . q. d. lo 
vendo falo. <— Appreffo i R o m a n i ^ iltet' 
mine era s) odio/o , che Tiberio , ftccome 
riferifce Svetonio , avendo uopo o motivo 
di fervirfene , dimando i l permeffo dal 
Senato per farlg , come parola tolta dal 
Greco. 

V i fono due fpezie d i mompolj: L ' uno , 
quando un mercante compra e raccogl ie , e. 
gr. tu t to i l formento d* una P r o v i n c i a , per 
r ivenderlo partitamente al popó lo con prez-
z o i ncaha to . 

L ^ a l t r o , quando una íe í t e ra , o una pa
tente procaccia í i dal P r inc ipe , la quale pro i -
bifce che n iun 'a l t ra per íona venda unaqual-
che derrata , eccetto che quelia che é m u n i -
ta di tale Patente . 

M O N O P T E R O , M O N O R T E P O S , una 
fpezie d i tempio appreflo g l i a n t i c h i , roton-
d o , e fenza mura ; che ha la fuá cupola fo-
í i e n u t a da colonne . Ved i T E M P I O . 

M O N O P Y R E N E I f r u t t i , fono quell iche 
contengono folamente un nocciolo , o f e m é . 
V e d i F R U T T O . 

M O N O P T O T O , M O N O n T Ü T O N , 
« e l l a Grammatica , un nome che ha un folo 
cafo: come infidas. V e d i C A S O . 

M O N O R H Y M O *, una compofizione poé
t ica , t u t t i i ve r f i della quale finifcono col l ' 
iftella r ima . V e d i R I M A . 

* L a voce e Greca, da [¿ovos folus, e pud-
fMí r h y t h m u s , r ima. 

D k e f i che i Monorhymi fieno flati inven-
t a t i da un vecchio poeta Francefe L e o n i n o , 
che indir izzb alcuni verfi L a t i n i d i quefta fpe
zie ad Ale í í andro I I I . Donde fon pur chia-
•mtíú verfi Leenini. V e d i L E O N I N O . 

M O N O S T I C O , M O N O S T I C H O N , tin epi-
gramma od una compofizione poé t i ca di un 
vcrfo fo lo . V e d i V E R S O , ed É P I G R A M M A . 

M O N O S Y L L A B O , M O N O S Y L L A B U M , 
Mna voce d 'una filiaba fola ; o che conf lad ' 
una o p iü l e t í e r e che íi pronunziano infie
rne, o t u n ' i n u n o . V e d i P A R O L A , e S I L -
Í A B A . 

TI Linguaggio Francefe abbonda di mono-
j i l l a b i , p iu che alcun altro . C i b lo rende piu 
intr icato pe5 foref t ier i ; e puré la bellezza del
la lingua , pare che confiña i n quefto . U n de' 
b iü belli e piü correnti verfi di Malherbe é 
compofto d i dodici monofillabij, parlando d i 
C a l i f l a , ei dice , — E t moije ne voy rien quand 
famla.'ooypas* »—Incib/di í fer i fcs g r a n f a t í o 
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i l genio della L ingua Inglefe da quel della 
Francefe ; poiché nell ' I ng le fe , una ferie non 
interrot ta di monofillabi fa fempre catt ivo ef-
fetto . Pope T addita , e 1' efemplifica con un 
verfo medefimo . A n d ten low voords oft creep 
in one dull Une : c ioé , e dieci parole b a ñ e fpef-
fo fanno un feioeco verfo che í l firafeina : — 
Pafquier cita u n ' e l e g í a d i 4 2 v e r f i , í u t t a di 
voei monofillabe. 

M O N O T E L I T I * , un antica fe t ta , c h e 
forfe dagli E u t i c h i a n i : cosí chiamata, come 
di co lo ro , che a m m e t í e v a n o folo una volontk 
i n G . C . Ved i E U T I C H I A N I . 

* L a voce e compojla dal Greco [¿ovos) fo
l o , e QtKvpa v o l o n t a . ' 

L ' opinione de' Monoteliti ebbe la fuá o r i 
gine nel 030. e 1'Traperadore Eraclio per a d é 
rente : Era la fteíTa che quella degli Acefali 
Severiani . V e d i S E V E R I A N I . 

A m m e t í e v a n o due volonta i n C r i d o , c o u -
fiderato i n riguardo alie due na ture ; m a l e r i -
ducevano in una , acagion del l 'unione delle 
due nature medefime: giudicando per un af-
furdo che vi foífero due libere volonta nella 
medefiraa perfona . V e d i PERSONA . 

Furono condannati dal V I . Conci l io Ge
néra le , pe rché credevafi che diftruggeífero l a 
perfezione delT umanita di G. C r i f i o , p r iván
dola d i v o l o n t a , e d' operazione. Quefto C o n 
ci l io dichiarb la credenza d i due volonta , e d i 
due operaz ioni , fenza o d i í l inguer le o confon-
derle; la volonta umana effendo foggetta alia 
d i v i n a . V e d i T H E A N D R I C O . 

M O N O T O N I A , una mancanza di v a -
r i az ione , o d ' inñef f ione della v o c e ; ovve-
ro un fallo nel pronunziare e reci tare, . a l -
lorche una lunga fila d i parole fi proferifee 
Con un tuono iftefifo , n o n punto variato » 
V e d i P R O N U N C I A Z I O N E . 

Quefto é uno d e ' d i f e t t i pr incipal i de 'no-
ñ r i Ora tor i I n g l e f i . La monotonía é i l con
t rar io del cant i l lamento , o del frequente can
tare e mutar d i tuono recitando. 

M O N S L u n a . V e d i A B D U C T O R . 
M O N S E I G N E U R * , nel plurale M E S S E I -

G N E Ü R S , un t i to lo d 'onore, e di rifpetto che 
ufano i Franeefi ferivendo a perfone di un r a n 
go fuperiore, o d i una qualita eminente. 

* L a parola ¿ compofia di mon , mió , e 
Seigneur, Signare. 

1 D u c h i , i Pari , gli A r c l v e f c o v i , i V e -
fcovi , ed iPref ident i a monier fono falutat l 
coi t i to lo di Monfeigneur , N e l l e petiiion.v. 
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prefentate a l l e C o r t i Sovrane, ufano i l t e r m i 
ne d i iVo/^ /pw^r j - . 

MONSEIGNEUR , adoprato a íTolu tamente , 
é una qualita i n oggi r i í í re t ta al Dol f ino di 
Franc ia . V e d i D E L F I N O . 

Quefto coñu ine fu ignoto fin al tcmpo d i 
L u í i X I V . Per innanz i , i l Dolf ino chiam^vafi 
Monfteur le dauphin. 

M O N S I E U R * , nel plurale M E S S I E U R S , 
un termine , o t i to lo di civi l t^ , , ufato .da' 
Francefi ^ Parlare a loro egua l i , od a co
lo ro che fono un poco al d i fotto nella con-
diz ione; e corrifponde a M r . o Sir d e g l ' I n -
glef i . Vedi S I R E . 

* L a voce e un compofto di mon , w / o , e 
f ieur . Vedi S I E U R . •— Borello la diriva 
dal Greco Kupioí , S ignoré , g. d. M o n -
cyeur . Pafquier diriva fieur , e m o n -
fleur dal Latino fenior . Gí1 Italiani di
cono S ígno r , e gli Spagnuoli Señor 
Ttelí1 ifteffo fenfo , e dalla ftefsa ori
gine . 

L e foprafcrizioni di t u í t e lelet tere comin-
clano , A mon fieur mon fieur) i l tale . 

L ' ufo della parola monfieur era un tempo 
p i n eitefo che al prefente: L ' applicavano ad 
u o m i n i che avean piíi fecoli innanzi v i v u -
t o : C o s í , d icevano, monfieur S í . A u g u f l i n e , 
monfieur St. Ambro i fe ; ed i l volgo dice tut tavia 
monfteur St, Pau l , monfieur St. Jacques , & c . 
I R o m a n i , ne ' f lo r id i tempi della loro L iber 
t a , non conofceano quefio termine di pom
pa e di adulazione, di cui pofcia fecero ufo 
nella parola D o w / « « x . Parlando, o fcrivendo 
T u n a l l ' a l t r o , fi davano folamente i l o r no-
m i proprj ; la qual pratica durb anche do-
po che Cefare mife la Repubblica fotto i l 
fuo a r b i t r i o . M a dacché g l ' Imperador i Ro-
m a n í furono collocat i ful T r o n o , i C o r t i -
g i a n i , ed i loro p ih dil icat i a m i c i , che col l ' 
adulazione cercavano di procurarfi de'favo-
r i , ü u d i a r o n o nuove maniere di rifpetto e 
d i onore . Svetonio o í íe rva , che un attor 
d i Commedia avendo ful Tea t ro chiamato 
Auguf to Dow/ rax ; g l i fpettatori t u t t i fi fu-
fcitarono contro di l u i . D i maniera che l1 
Imperadore proib i , che nel l ' avvenire que-
fío t i t o l o g l i veniífe a t t r ibui to . Caligola 
f u i l p r imo che efpreíTamente comando , 
che lo chiamaífero I ) O W / H ^ Í . Marzia le , i n -
tieramente obnoxio alia tirannide , chiama 
D o m i z i a n o , dominum deumque nofrum. — 
l a dccorfo s i l t i t o lo d i Vominus fu eziandio 
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applicato al popólo j e da Dominus alia fine 
formoffi. i l D o w . V e d i D O M . 

M O N S I E U R , ufato aflolutamente , é u n 
t i t o l o od una qualita appropriata al fecondo 
figliuolo d i Francia , o al fratello del Re . 

I n unaLet te ra d i Fi l ippo d i Valo is , par
lando queflo Principe del fuo predeceífore , 
\o cXúzmz. monfieur le R o i . A l prefente, n iuno 
chiama i l R e , monfteur, ma bensl i figliuoli 
di Francia . V e d i S I R E . 

M O N S O N , un vento regalare, o pe r ió 
dico , nel l ' Indie O r i e n t a l i , che fpira c o ñ a n -
temente a l l ' ifteífa plaga , per fei mefi del l ' 
anno , e alia plaga oppofia pegli a l t r i fei . 
V e d i V E N T O . 

Nell1 O c é a n o Ind iano , i ven t i fono i n par
te generali e foffiano tu t to I ' anno i n g i ro 
per 1 ' i ík í fo verfo , come n e l l ' O c é a n o E t i ó 
p i c o ; ed in parte periodici, c ioé mezzo Pan
no fpirano a una plaga , e 1' altra meta a i 
pun t i o p p o ñ i . E c o t e ñ i punt i e tempi d i 
cambiamento variano nelle var ié parti d i 
q u e f t ' O c é a n o . — QueíH u l t i m i vent i fono 
quell i che chiamiamo monfoni . — H a n n o 
tale denominazione da un antico pilota , 
che pr imo travalicb i l mare Indiano colP 
ajuto di quefti ven t i : abbenché a l t r i d i r i -
v ino i l nome da una voce Portoghefe , 
che fignifica moto , o mutazione d i v e n t o , 
e di marer 

Lucrezio ed Apol lon io fan menzione de' 
ven t i annuali , che forgono ogni anno , 
etefia flabra , i qual i fembra che fiano la 
ñeífa cofa che i monfoni delle Indie O -
r i e n t a i i . 

M O N T A G N A , Mons , una parte della 
té r ra che é elévala ad un' altezza confide-
rabile al d i fopra del l ive l lo della fuafuper-
fizie. V e d i T E R R A . 

L ' origine delle montagne é variamente af-
fegnata d a ' F i l o f o f i : A l c u n i vogl iono ch 'e l 
le fien coeve al mondo , e créa te infiera 
con e í fo . 

A l t r i , fra i quali i l D o t t o r Burnet , vo 
gliono che fien nate i n confeguenza del d i l u 
v io j argomentando , che V eftrema irrego-
lar i ta e i l difordine che in eífe appare, rao-
fira ch'el le non fon venute immediatamente 
dalle mani d i D i o , ma fono i mucch id i r o v i -
ne del vecchio mondo fpaccato e aperto fm 
n e i r a b i í f o . V e d i A s i s s o . 

A l t r i di nuovo allegano dalla S to r ia , che 
le rsdici d i m o l t i col l i e í íendo fíate mangia-
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te e fcoííe , i col l i fíeffi fon glü caduti , e 
íbní i avva l í a t i in p ianure : Donde conchiu-
dono , che dove é naturale la corruzione % 
i o é puré la generazione. 

Quel che pare afíai manifef to , fi é , che 
alcune montagne debbono effere ftate gene-
ja te gradualmente , e fon crefciute i n pro-
greífo di tempo , colle giunte notabi l i delle 
conche mar ine , & c . t r ó v a t e in m o l t e d i e í f e ; 
l o che fi puo fpiegare , at tr ibuendolo ad un 
gagliardo vento che foffib n e ü ' a r e n a , & c . e 
i a íb l levb i n maífe e mucchi enormi , che 
p o i dalla pioggia furono coacervati e refi 
compa t t i . — A l c u n i T e o l o g i dicono , che 
Ja t é r r a fu creata perfettamente eguale ; e 
che quando D i o fe paro Tacqua dalla térra % 
fcavb dc'canali in efía , e la t é r r a fcavatane 
c i la g i t tb su e aminafsb in montagne : ma r i 
fle t tan coí loro , fe le montagne baftino per em-
pire t u í t i i canali dcl l ' O c é a n o . 

M o l t i fono g l i ufi delle montagne : N o i 
l ie mentoveremo folo due , o tre . I o . Ser-
veno come r ipar i e difefe per tener lungi i l 
f reddo, ed acuto foffio de' vent i Settentrio-
na l i ed Or ien ta l ! . z0. Servono per la pro-
duzione d i un gran numero di vegetabi l ie 
d i rainerali ^ che non fi t rovano in altro ter
reno . 5o, Le lunghe fchiene e catene di al-
t i m o n t i che generalmente veggonfi corre-
re da Oriente a Ponente , fervono per impe
d i r é 1' evagazione de' vapori verfo i po
l i , fenza di che fi porterebbono cola tu t -
t i da lk regioni calde , e le lafcerebbono p r i 
ve d i p iogge. 

I I Signor Ray aggiugne che elleno con-
denfan cotefti vapori , come coperchi o ca
p i te l ! ! d i l i m b i c h i , i n nuvo le , e si per una 
fpezie di d iñ i l l a z ione efierna , danno 1' o r i 
gine ai fon t i ed a i fíumi; e con a m m a í í a r -
Ji j^ r inf refcar l i , e cofl iparl i , l i converto-
no in p iogg ia ; e per cotal mezzo rendono 
Je fervide regioni della zona t ó r r i d a a b i t a b i l i = 
V e d i F O N T E , & c . 

Ne l l a Storia abbiamo degli efempj di wow-
tagne^ h qual i han viaggiato un t r a t t ocon -
liderabile ; in particolare una deila p rov in 
cia d' Hereford in I n g h ü t c r r a , detta Husket-
M a r v e l - h i l l , fe mal non m i fovviene , la 
quale diceíi che abbia fatto un viaggio nota-
feile.. Ved i i / T m / r . diSpeed » 

Per m i furaré T altezza delle montagne r 
V e d i A L T I T U D I N E , & c . L ' H a l l e i o ne íug-
gerifee una fuá maniera , nella m i fura d i 
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Snowdon-hi l l nel Galles, per v ía d i un ba
r ó m e t r o , le diverfe altezze del di cui mer
curio fulla cima , ed appié della montagna , 
danno 8 2 piedi d' afcefa perpendicolare, per 
ogni pollice di variazione ne l i ' altezza del 
mercurio . V e d i B A R Ó M E T R O , e L I V E L -
L A R E . 

MONTAGNA - í 'Wcf . V e d i T A r t i c o l o 
V E R D E . 

M O N T A G N A Ardeme . V e d i 1' A r t i c o l o 
V O L C A N O -

M O N T A G N E nella Luna . V e d i 1 ' A r t i c o b 
L U N A . 

M O N T A N I S T I , Ere t i c i ant ichi , cosí 
de t t i dal loro Capo M o n t a n o , che facea i l 
Profeta , ed avea le fue Profeteí íe . 

I Mcntaniflí fono g l i fieífi che g l i altra-
mente denominat i Phrygii , Cataphrygii , c 
Quintillani. V e d i F R Í G I I , C A T A F R I G I I , &C.. 
V e d i ancoPEPUziANI » 

M O N T A N U M Veru. Ved i V A r t i c o l o V E R U • 
M O N T A R E la guardia , le trincee , la: 

brecc iad ino ta 1 'andaré a l fuodove re , fiando, 
fulla Guard ia , & e . V e d i G U A R D I A . 

M O N T A R E un Cannone , un mortaio , &c<,. 
é i l metter lo ful íuo carro ; o 1' e l é v a m e c 
dirizzarne alto la bocea. V e d i C A N N O N E , 
M O R T A R O , & c . 

M O N T A R E nelle manifatture , é non sa 
qual atto , che ferve a far comparire , r i le-
vare , o metiere in netto o in pronto un 
lavoro : C o s í i l telaio , od i l margine , e 
t u t to quelloche v i pert iene, e v i fi connette 
fanno i l montare d' uno fpecchio , &c. . 

I I M O N T A R E duna Ventola , confiíte ne'ba-
fioni che fervono ad aprirla e chiuderla ^ o 
fiano di legno , o di avorio , o di tartaru
g a , o di ol io d i balena , o di canoa d ' I n d í a j 
&c= V e d i V E N T O L A 

M O N T ' , e M O N T E , un elevazione d i 
t é r r a , V ifleífo che montagna .. V e d i MON
T A G N A ., » 

Le parole {mount) monte y e montagna t> 
fono finonime ; ma la prima fi ufa poco 
nella profa , fe non, é accompagnata da qual-
che nome proprio , come mount-SLinz , monnt-
G i b e l & c . G r i t a l i a n i pur dicono WGWÉ- L í 
b a n o , monte-S'inú i . moni K l h n i c ymonte-
P a r n a í f o , & c . 

Santa Catterina del M O N T E Sinai * V e d i \ 
Ar t i co lo S . C A T T E R I N A . 

Cavalieri del M O N T E C a r m e l o V e d i C A R 
M E L O 

M O N -
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MONTI di pleta , fono certí f o n d i , c ñ a -

bi l imeRt i o depofiti in I t a l i a , dove fi preí ta 
dinaro fur ogni piccola coía che diafi per 
ficurczza. N o i p u r aveinmo de Montt di 
pkth i n l ó g h i l t e r r a , fat t i per mezzo d i con-
t r i b u z i o n i , a benefizio della povera gente ro-
v i n a t a d a ü ' e f t o r f i o n i d e g l i E b r e i . 

M O N T E N S E S , V e d i A G O N I S T I C I . 
M O N T - P A G N O T E , i l poflo degV invul-

nerahil't , un ' eminenza fcelta fuori del t i r o 
del cannone d1 una piazza affediata, dove le 
perfone curiofe fi portano per vedere un at-
tacco e la maniera dell ' a íTedio, fenza effere 
cípofti a pericoli * 

M O N U M E N T O , M O K U M E N T U M * , 
nel l ' Arch i te t tu ra , é un edificio dei l inato 
a confervare la memoria deila perfona che 
lo ha eretto , o d i quella per cui fu eret-
to . i — T a l i fono , un arco trionfale , un 
maufoleo , una p i r á m i d e , & c . V e d i M A U -
S O L E U M , & C . 

* L a parola dirlva dal Latino monere , ¿7^-
vertire, avvifare. 

I p r i rni mcnumentí che gl i ant ichi eref-
fero , í u r o n o le pietre o lapide che Refero 
o dir izzarono fopra i loro fepolcri , fulle 
quali fopra fe riflfero i n o m i e le azioni de'mor-
t i . V e d i T O M E A . 

QLieíle pietre furono dift inte con varj no-
m i , fecondo che le loro figure erano diffe-
r en t i . 1 Greci diedero i l nome d i f íe les , 
2Í;;XÍ;S-, a quelle ch'eran quadrate nella lo
ro bafe , e ntenevano i'ifleífa profondita per 
tu t ta la loro lunghezza; donde fon d i r i v a t i i 
nof l r i p i l a f l r i quadri , o le colonne at t ichc . 
V e d i P I L A S T R O . 

Chiamavano fíyli , SryXoí , quei che ef-
fendo rotondi nella loro bafe, finivano in una 
punta fulla fommi ta , i l che diede occafione 
alia invenzion delle colonne d i m i n u i t e . Ve
di C O L O N N A . 

I I nome di piramidi lo diedero a que'woww-
menti ch1 eran quadrati appié o nel fondo , 
e te rminavano i n punta nella c i m a , a ma
niera di una pila o di un rogo fúnebre . V e d i 
P I R Á M I D E . 

Ed i l nome ¿Cohelifco, a q u e l l i , le d i cui 
t a f i erano piü i n lunghezza che in larghez-
z^ i e che forgevano , fempre fcemando , 
ad una grande altezza , r a í í o m i g l i a n t i alia 
figura degli fp i ed i , o f i romen t i adoprati da-
§li an t ichi nell ' a r r o ñ i r e la carne de' loro 
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facrifizj; che chiamavanfi obeli, t.GíKoi. V e 
di O B E L I S C O . 

The MONUMENT , i l Monumento, cosí det-
to a f í b l u t a m e n t e , dinota una magnifica co-
lonna eretta in Londra per ordine del Par
lamento , i n memoria del l ' Incendio della 
C i t t a , Panno xóóó , proprio nel fito dove 
comincib i l fuoco . — Eg l i é del l ' ordine 
D ó r i c o , 202 piedi alto da t é r ra , e con 15 
piedi d i d i á m e t r o , tu t to d i pietra foda di 
Por t l and , con una fcala nel mezzo di m a r m o 
b ianco . 11 piedeftallo c 21 piedi quadro , e 
40 a l to i la fronte di cui é arricchita con baffi-
n l i e v i cu r io f i . 

M O R A L E , é la feienza o la do t t r ina 
de' Cof tumi ; o fia 1' arte d i vivere bene e 
felicemente : dedotta dalla ragione , e dalla 
natura , dalla relazione , e dalla proprieta c 
abitudine delle cofe. 

N e l qual fenío e l l ' é la üeíTa cofa che l a 
d' altro-modo de t t a , E t i c a , o moral Filofofia , 
o la dottrina de'doveri. VediETHlCA, M o -
R A L E Filofofia, D O V E R E , & c . 

N o n o í l an te la grande ofeurita e le incer-
tezze nella feienza morale , i l Sig. Locke é 
d' opinione che la dot t r ina de' coftumi fia 
egualmente capace d'effere portata alia d i -
m o ñ r a z i o n e , che la dottr ina della quant i ta e 
del numero , che fon l ep iu puré par t i della M a 
t e m á t i c a . V e d i COGNIZIONE ;, DlMOSTRA-
Z I O N E , Q U A N T I T A 1 , N U M E R O , M A T E M Á 
T I C A , & c . 

Secondo queft 'Autore, 1'idea di un fupre-
mo Effere inf in i to nella po í í anza , bon ta , c 
fapienza, d i cui fiamo f a t t u r a , e d a c u i d i -
pendiamo í e T idea di noi fleífi 3 come crea-
ture razionali in te l l igent i ; fe folTero debita-
mente confiderate, porgerebbono tai fonda-
men t i del noítro dovere e ta i rególe d'opc-
rare, che metterebbefi la morale t ra le feien-
ze capaci d i d i m o ñ r a z i o n e ; onde non s1 ha 
da dubitare , che da principj del pari incon-
t ra l l ab i l i che quell i delle Matemat . iche, per 
mezzo di confeguenze nece í f a r i e , feoprireb-
b e ü e d i sve le rebbeí i in pieno lume la raifura 
del bene e del male , o del giufto e delTin.giufto, 
ad ogni uno che íi applicaííe c o ü ' i í teí ía i n -
differenza ed attenzione aU1 una , fíceorae 
ei fa alT altre di quefte feienze . — I m p e -
rocché le relazioni d' a l t r i modi fi poíTono 
certamente percepire , egualmente che quelle 
del numero e d e l l ' e í k n f i o n e . — E . gr. Che 

do ve 



43^ 
'rlove non v i e proprieta ^ iv i non v1 e inginjli~ 
z ia , queft 'é una propof íz ione cosí certa , 
come qualunque d' Euclide ; impe rocché i ' 
idea d i proprieta effendo un d i r i t t o di una 
qualche cofa , e l ' idea d ' i n g i u ñ i z i a eífendo 
1'invafione o la violazione di queflo d i r i t t o , 
egli é evidente, c h e ñ a b i l i t e cosí q u e ñ e idee, 
e quefli nomi ad eífe anneff i , io poflb co
s í certamente conofcere quefta p ropo í iz ione 
cíTer vera , come conofco che un triangolo 
l ia tre a n g o ü eguali a due r e t t i . •— I n o l -
t r c , niun governo ammette un' ajfoluta liber
ta : i ' idea di governo , effendo lo ñ a b i l i m e n -
to d i una focieta , con certe regó le o leg-
g i , che ricercano conformita con eflfe ; e 1' 
idea di l iberta aíToluta efíendo che ognun 
faccia quei che g l i piace, io poffo efler cer-
1 0 della ver i ta della p ropo í i z ione q u i fopra 
recata , quanto di alcuna al tra ver i ta mate
m á t i c a . y 

Ció che ha data una fpezie di vantag-
gio e prerogativa alie idee d i quantita , e 
l e ha fatte credere piu capaci di certezza e 
d i dimoftrazione che le idee del bene e del 
male , del g i u ü o e del l ' ingiuflo , & c . fi é 
i 0 . Che Je pr ime pofíbno c í íe re rapprefen-
tate con fegni fenf ib i l i , che hanno piü prof-
í l m a corrifpondenza con efíe , che le paro
le od i í u o n i . D iag rammi , o delineazioni 
€ figure , fatte fulla carta fono copie delle 
idee , e non foggette a l l ' incertezza , che 
por tan le parole nella loro í ignif icazione ; 
m a non abbiam fegni fenf ibi l i , che forni-
g l i n o alie noftre idee m o r a l i , né i n fomma 
a l t ro abbiamo che parole per efprimere ta-
11 idee , le quai parole a n c o r c h é quandofo
no f e r i t t e , reftino le fieífe; nulladimeno le 
idee alie quali fupplifcono po í íono cam-
biar f i nel medefimo uomo , e rare vo l t e 
accade, che non fieno differenti i n diverfe 
perfone. 

2o. Le idee mora l i fono d' ordinario piíi 
compleí fe che le figure; donde nafeono que-
fíi due i n c o m o d i : i 0 . Che i loro nomi fo
no di una í ignif icazione pih incerta : la 
precifa collezione delle idee femplici a cui 
corrifpondono , non eí íendoíi cosí f ác i lmen te 
e prontamente d i un confenfo u n á n i m e ac-
cordata , e pero i l fegno che fi ufa per eífe 
« e l comunicarle a l t ru i fcambievolmente , e 
ne l penfarv i , non porta realmente con sé 1' 
idea raedefima . 2o. La mente non pub fá
ci lmente ritenere cotefte precife corabinazio-
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ni con tanta efattezza e perfezione , quan
to é nece í ía r io nella disamina delle abitudi-
n i e delle corrifpondenze, delle convenien-
z e , o delle difeonvenienze d i molte di eífe 
i 'une coU' altre , fpezialmente ove s'ha da 
giudicarne per via di lunghe deduz ion i , e colF 
intervenzione di diverfe altre idee complefse, 
per mofirare la confeguenza, o la d i í fonanza 
d i due r i m ó t e . 

U n a parte d i t a l i fvantaggi nelle idee 
morali, che le ha fatte credere non capaci di 
dimoftrazione , fi pub i n giufta mifura r i -
farcire con le definizioni , fponendo e rc-
giftrando quella collezione d'idee femplici , 
per cui ciafcun termine é fof t i tu i to , e ap-
preffo adoprando i l termine flabilmente e 
coftantemente per cotefta collezione precifa . 
V e d i D E F I N I Z I O N E . 

I I M a t e m á t i c o confidera la ver i ta e le 
proprietadi appartenenti ad un rettangolo , 
o ad un circolo , folo i n quanto fon idee 
nel d i l u i in te l le t to , rna che per avventura 
ei non t rovb mai attualmente ef iñent i ma
t e m á t i c a m e n t e , c ioé precifamente veré : 
nulloflante la fuá cognizione non folamente 
é certa ma reale; perché le cofe reali non 
vengono piíi oltre fignificate, né f i v u o l c h e 

' l o fieno , da alcune ta l i p ropof iz ion i , fe non 
fin dove realmente le cofe convengono e s' 
accordano con cotefti archetipi della mente . 
D e l l ' idea di un tr iangolo egli é vero che i 
fuoi tre angoli fono eguali a due r e t t i ; que í l ' 
é vero anche di un t r i angolo , dovunque egli 
efifia : quel che é vero di quelle figure che 
hanno meramente un ' efifienza idéale nel l ' 
in te l le t to , fara t u t t o r vero d i efse, anche 
allor che faran venute ad avere un ' efiften-
za reale nella materia . D i qua fegue , che 
la cognizione morale é egualmente capacedi 
reale certezza che le matematiche : Imperoc
ché la certezza non eísendo altro che La-
percezione di una tale confeguenza o con-
venienza , m e r c é T ln te rven to d 'a l t re idee; 
¡ e ' n o f i r e idee moral i , egualmente che le 
matematiche e ísendo anch' elle archetipi , e 
pero idee adequate o complete , produrran-
no una cognizion reale , non me no che le 
figure matematiche . Quel lo che fi richiede 
per rendere certa la nofira cognizione , é la 
chiarezza dellenoftre idee; e quello che r i -
chiedefi per farla reale , é che elleno corrifpon-
dano agli archetipi . 

M a verra qui d e t t o , Che fe la cognizio
ne 
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ne morale é poí la nclla contemplazicne del-
le noflre idee moral i , e queí ie fono í a t t u r a 
n o ñ r a , quali ftrane noziom v i faran del/a 
piuft iz ia e della temperanza ? (¿ua le coníu-
fione delle v i r t ü e de 'v iz j fe ognuno pub 
í-arfene qual i idee gh piace ? Si nfponde i 
Che non pub í"eg"ir confufione o disordine 
nelle coíe ftefse , né nei raziocinj in te rno 
ad efse, nulla piíi di quel che feguir potreb-

di cambiamento nelle proprieta delle fi
gure i e nelle loro relazioni mutue , per 
quanto uno ñorcefse la figura di un t r i an-
go lo , facendola e. gr. d i 4 angoli , o facen-
do un trapezio di quat t rd angoli r e t t i j che 
non é a l t r o , in buon I t a l i a n o , fe non cam
biare i n o m i delle figure , e chiamare con 
un nome quel che ordinariamente c h i a m a í i 
con un a l t ro . I I cambiamento di nome d i -
í lu rbera per veri ta c o l u i , i l quale non sa per 
quale idea fia f o f t i t u i t o ; ma í u b i t o c h e la fi
gura é del ineata , le confeguenze e la d i m o ñ r a -
zione fono p iane , ovvie e ch iar i f f ime. 

L o ftefso appunto corre nella cognizione 
morale : Abbia un uomo 1'idea del torre ad 
a l t r i , fenza i l lor confenfo, quel c h e g i u ñ a « 
mente pofsedono, e ehiami quefto giuftízia ̂  
s ' e i vuole i colui che qu i prende i l n o m e , 
fenza l ' idea affifsavi, s ' ingannerk nelP un i 
r é un ' altra fuá propria idea a cotefto no
me : ma fpoglifi I ' idea d i quefto nome , o 
íi prenda, qual ella é , nella mente di ch i 
p a r l a , e le cofe üefse v i congruiranno , né 
p i u né meno che fe la. ch'xzmzftz ingiuflizia * 
U n a cofa abbiara da notare ed avvert ire , 
Che qualora D i o , od al tro legislatore han 
definito alcuni n o m i moral i , i v i han fatta 
1' efsenza di quella fpezie a cui appartiene 
c o t e ñ o n o m e : ma i n al t r i caf i , é una me
ra impropr ie ta del parlare T applicare le pa
role cont ro 1' ufo comune del paefe dove ÍI 
adoprano, 

MOR A L E , íi prende anco , perqualunque 
cofa che riguarda i c o f i u m i , o la condotta del
la v i t a . V e d i C o s T U M i . 

Ol t r e le v i r t u teologiche, come la fede , 
la fperanzay la carita, & c . v i fon le v i r t í i 
morali , come \a giuftizia , la temperanza , 
& c . V e d i V I R T U 

Azioni od atti M O R A L I , fono quelle che 
rendono T agente buono •> ocattivo; epe rcon-
feguenza, degno di premio o d i g a f t i g o , per
c h é t a ü azioni fi fanno da efso. V e d i B E N E , 
& c . V e d i anco A Z I O N E . 
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Caufa MOR A L E . V e d i i ' A r t i c o l o C A U S A ¡ 
Certezza M O R A L E , íignifica una afsai forte 

probabi l i ta i in contradiftinzione da una d imo-
firazion m a t e m á t i c a . V e d i C E R T E Z Z A . 

Evidenza M O R A L E . V e d i T A r t i c o l o E v r -
DENZA. 

iMtf/ír M O R A L E . V e d i T A r t i c o l o M A L E . 
Favole M O R A L I . V e d i T A r t i c o l o F A -

V O L A . 
Bene M O R A L E . V e d i 1 ' A r t i c o l o B E N E . 
Impoffibilita M O R A L E , é quella che d'altra 

guifa chiamiamo grandijjlma difficolth, e qua-
fi infuperabile ; per oppof í z ionea fifica, o na-
t u r a l e . V e d i I M P O S S I B I L I T A V . 

NeceJJlth M O R A L E . V e d i 1 'Art ico lo N E -
C E S S I T A ' . 

M O K A L E perfezione. V e d i l ' A r t i c o I o P E R -
I'EZrONE . 

M O R A L E Fílofofia , una feienza , i l c u i 
cggetto é d i r ige re , e formare i cof tumide-
g l i u o m i n i ; fpiegare la ragione , o la na tu
ra delle azioni ^ e infegnare come a c q u i ñ a r íi 
pofsa quella fel ic i ta che a ü ' umana natura 
conviene. V e d i F I L O S O F Í A . 

Filofofia M.OKM.E é 1' iftefso che quel che 
chiamiamo E th ica , e Morale afsolutamente. 
V e d i E T I C A , e M O R A L E nel i 0 , luogo . 

Quantith MOR A L E , V e d i i ' A r t i c o I o Q U A K -
T I T AF . 

Senfo M O R A L E , é la facolta con cui d i -
fcerniamo, o percepiamo quello che é buo-
n o , v i r t u o f o , bello , & c . nelle az ioni , ne* 
c o f t u m i , ne' ca ra t t e r i , & c . 

U n A u t o r e moderno fi é f ludiato d i pro
vare , che egli é un fenfo peculiare , con 
cui acquiftiamo le idee d i quefte cofe ; e 
lo denomina nn fenfo morale. VediSENSO. 

Teología M O R A L E , é quella che trat ta del 
cafi d i cofeienza, e che chiamafi anco Teo
logía de* Gaj i , o Cafuiflica , V e d i T E O 
LOGÍA . 

Univerfalita MOR A L E . V e d i l 'A r t i co lo U N Í -
V E R S A L I T A ' . 

I I M O R A L , o la Mor a l ¡ta d'una F a v o l a , é 
1' i f i ruzione che dalla favola fi cava . C o s í 
quando Fedro nel fine di una favola aggiu-
gne , Hoc UMs diflum qui , & c . c ió fa quel 
che chiamafi i \Morale, o h M o r a l i t c í : i C r e 
cí la chiamarono knyLvhiov, quando era efpref-
fa nel fine della favola; eirpopuSmr, quando 
al p r i n c i p i o . Affabulatio é i l termine corrifpon-
dente de' L a t i n i . 

M O R A L I T A ' , o i I M O R A L E , d inota una 
I i i coa-
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coRÍbrraita nelle cofe e nelle aiíoni , con 
quegli obbl ighi inal terabi l i che rifultano dal
la natura della n o f t r a e f i ñ e n z a , e dalle relazio-
ni necefsarie della v i t a , o verfo D i o come 
n o Ü r o Creatore , o verfo il genere uraano 
come creatura comune eon n o i , o come no-
ílro p rof f imo. 

M O R B I D O , o MORBOSO , M O R E I D U S , 
nella Medic ina , s' applica a quelle pa r t í , 
u m o r i , & c . ove rifiede il m o r b o , o l ama la t -
t i a . V edi M A L A I TÍA . 

M Ó R B I D O , nella p i t tura , s'applica pa r t i -
cokrmente alia carne freíca , efprefsa con 
í b r z a . 

M O R B I L L I , nella Medic ina , un male 
popolarmente chiamato , rofcDa . Vedi R o -
S O L I A . 

M O R BUS , un termine puramente L a t i 
no , che íignifica malattia . V e d i M A L A T -
T I A . 

MORBUS Gemmálfa , dinota T epilejjia\ co
sí chiamata d a i R o m a n i , perché quando nel
l e pubbliche adunanxe n ' erano attaccate al-
cune perfone , Tadunanza fi fciogliea irame-
d i a t e , e s'impedivano le bal lot tazioni {Comi-
t i a ) . V e d i E P I L E P S I A , e C O M I T I A L I S . 

MORBUS Gal l i tm . V e d i V A r í i co lo V E 
NÉREA Malatt ia , 

M o K z v s 'prodrowus, V e d i 1 'Art icolo PRÓ
D R O M O S = 

MORBUS pedicularia. V e d i i ' A r t i c o l o PE-
D I C U L A R I S . 

MORBUS regius. V e d i 1' A r t i c o l o I T T E -
.HIZIA . 

M O R B U S Virgineus. V e d i l ' A r í i c o l o C H L O -
HOSIS . 

Cholera MORBUS » V e d i 1' A r t i c o l o C H O -
X E R A . 

M O R E S C O , o M O R I S C O , una íor ta di 
j a m u r a , d i cefeilatura , o d ' i n t a g l i o , & c . che 
íi fa alia maniera d e ' M o r i j che confiíle i n 
diverí í g ro t te fehi , ed in compart imenti f ram-
mefcolat i e infrattefsuti promifeuaraente ; 
fenza che vi íi contenga aleuna figura per-
í e t t a d i u o m o , o di al tro a n í m a l e ; ma bensl 
una rozza lomigl ianza d i ueeelli ^ di b e ü i e , 
£ alberi , & c . Ved i G R O T T E S C O . 

Queí t e maniere r íi chiaraano anche rabe-
fch¡y e fono particolarmente in ufo ne' ri-
c a m i , nelle opere de' domraafchi , . & c . V e d i 
A R A B E S C O . 

JDanze Morefcbe y fono pur de ' ba í l i a i m i -
tazÍQn de' M o r i ; come le farabande, le chiac-
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eone, Scc. che per lo piu fi efeguifeono con 
le caftagnette, co' cembali , & c . Ved i C A -
S T A G N E T T E . 

M O R G A N A T I C O M ^ m w í w o . V e d i M A 
T R I M O N I O . 

M OREE A . V e d i MORPHÍEA. 
M O R E A , un male flerminatorc , che 

negli anni umid i attacca le pecore , ed al-
t r i beftiarai , nelTif te í ib terreno , dove ne
g l i anni piü afciutt i ne vann'efenti ; i l qua-
le tu t tavol ta proviene non folo dall ' umid i -
t a , ma da un certo principio di putrefazio-
n c , e « e l l ' a r i a , e nel p a l e ó l o . V e d i P U T R E -
F A Z I O N E , C M O R T A L I T A ' . 

M O R P H Í E A , una ípezie di fcabbia leb-
brofa , che sbuca alie volte fulla pel le , par
ticolarmente v ic ino e in torno alia f ron te ; é 
chiamata con altro nome alphus. V e d i A L -
PHUS. 

M O R S A , nelF arte fabbrile , e in altre 
ar í i che s ' impiegan n e ' m e t a l l i , é una mac-
ch ina , od uno fírumento, che ferve a tener 
ben faldo, ed afterrato checché í l v u o l lavo-
rare o fazzonare ; o fia che i l pezzo tenu-
to s'abbia da limare o da plegare, o da to
ra re , & c . Per limare i n quadro, é a í íb luta-
mente necef ía r io che la morfa fía collocats 
pcrpendicolarmente ; colle fue mafcelle o 
prefe parallcle al banco su cui fi lavora , 
V e d i L I M A R E . 

Le par t i della morfa fono la faceta y o d i l 
piano, che é la fuá parte fnperiore ; le ga-
nafce o mafcelle che fono tagliate con uti 
taglio baflardo , e ben t é m p l a t e ; 1' ago o 
pimío a vite , tagliato a folchi f o r t i ; la 
noce o la madre v i te , che ha un foleheggia 
quadrato ; la molla che fa ag i ré le ganafcej 
ed 'ú piede i che regge tutta la macchina , o su 
cui é montata 1' intera morfa . 

M O R S A a mano , é una morfa picciola , 
che ferveatenere i l a v o r i rainuti, che fpefíb. 
fi hanno a g i rare . 

MORSA é in oltre una macchina ufata da' 
vetraj o piombaj , per torniare , o tirare i l 
piombo in verghe fchiacciate, con delle fca-
nalaturedi qua e d r í a , nellequaii ricevefiTor
io de1 v e t r i . V e d i P I O M B O . 

Quefta macchina é compo í l a di due ga
na fe e d i ferro , congiunte od unite con due 
pezzi d i ferro attraverfo . — N e l l o fpazio 
tra le ganafce, v i fono due mote d'acela
j o , co ' l o ro fufe, od affi fatti paíTare per i l 
raezzo y giafeuno de' q.uali ha la fuá noce. > 

o d 



od i l í u o rocchetto dentato , i cui den t i s' 
ingaggiano 1' un n e i r a l t r o ; al piíibaíTo é ac-
comodato un m a n i c o , col quale la macchi-

na f i v o l t a . . o r , . 
V i fono alcune d i q u e ñ e raorfe , doppie , 

e con quefte fi tirano due p i o m b i i n nn trat-
t o : quefte hanno tre r u ó t e . A l c u n i Ve t r a j 
vol'tano i l piombo d i g ro í í ezze dif íerent i nella 
mede í ima morfa , con mutarne le ganafce per 
ciafcuna grofiezza 

A v a n t i l ' invenzione d i quefla morfa , che 
é recente, íi adoperava una plana, o pialla j 
quindi é , che i n tut te le fineílre antiche , 
troviamo i l piombo pianato e ícana la to per 
quel verfo , ed i n ta l maniera . V e d i 
V E T R O . 

M O R S E L L I , o M O R S U L I , fono denomi-
nazioni date a quelle forme di medicine che 
íi hanno da mafticare e tenere in bocea , co
me le rotule : la parola La t ina íignifica una 
faoccata , o un picciol boccone . V e d i L o -
S A N G A . 

M O R S I C A T U R A di Cañe , d i Vípera , 
& c . V e d i H Y D R O P H O B I A , e V Í P E R A . Ved i 
anco T A R A N T O L A . 

M O R S O . V e d i B R I G L I A . 
M O R S U S diaboli) una p l an ta , che pare 

c V a b b i a una f rangía at torno i l fondo della 
fuá radice : chiamafi anco fuccifa , V e d i 
S U C C I S A . 

E U ' b a la fuá denominazione dalle fue ra-
ci , le quali pajono morficate o mangiate 
a nel fondo : lo che dal popólo fuperfl i-

^.ofo fi attribuifce al diavolo che lo faccia 
per invidia , acc iocché d i una radice cosí falu-
tare non ce ne reñ i troppa . Ant icamente que-
fta pianta era tenuta per un buon a le í í i fá rma
co ; ma i n oggi é disufata. 

Dal la fímiglianza a quefta radice , che 
ha T o r i o delle tubse Fallopianse, egli ha ot -
tenuto la m e d e í i m a appellazione . V e d i F A L 
L O PÍA N E . 

MORSUS , nella M e d i c i n a . V e d i M O R S I -
C A T U R A . 

M O R T A L I T A ' , é un termine frequente-
mente ufato per fignificare una mala t t ia con
t ag ió l a , che diflrugge un gran numero d ' 
u o m i n i o di bef l ie . V e d i M A L A T T I A , P E 
S T E , & c . 

M O R T A L I T A ' á ' a n i m a l i ) é una malat t ia 
contagiofa fra i l b e ñ i a m e , che chiamafi an
cor mor}a . 

Q u e ñ e mor ie o mor ta l i tad i fono caufate 
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i n diverfe guife , ma principalmente dalia 
calda e fecca ftagione ^ o piuttofto da una 
genéra le putrefazione deli ' aria , che genera 
un'infiammazione nel fangue, ed enfiamento 
nella go la , che fi fa prefb m o r t a l e , e fi comu
nica da T un all ' a l t r o . 

I fintomi fono generalmente un cafcac 
giü e gonfiarfi della tefia , un roco mermo-
rio nelle fauci , un corto refpiro , palpita* 
z ion d i cuore , vaci l lamento del corpo , co
pia di vifeidume negli o c c h i , & c . i l f i a t o cal
d o , e la l ingua r i lucente . 

L a piíi notabile m o r t a l i t a , o m o r l a d ' a n i -
raali , che s abbia da noi mai udita , é 
quella mentovata nelle Tranfaz. Filo/ , la qua
le fi di lato per i l paefe degli S v i z z e r i , per la 
G e r m a n i a , nella Polonia , & c . 

I I contagio parea che fi propagaffe i n for
ma d i una nebbia turchina , che cadea f u l l ' 
erba, dove i l beftiamc pafcolava , a t a l che 
le gregge intere ri tornavano a cafa amraala-
t e , e mol to t r i f t i e lente , rifiutando i l pa-
f co lo , fe ne m o r i v a n o , la piü parte i n ven-
t í q u a t t r ore . Eífendofi fatta la diffezione fu-
ron t r ó v a t e le milze grandi e c o r r o t t e , e l e 
l ingue sfacelofe, e corrofe , & c . Coloro che 
l i tratteggiavano e governavano , fenza un 
certo riguardo alia propria falute , ne r ice-
vevano r infez ione, e ne morivano al par de
g l i a n i m a l i . 

A l c u n i s ' immaginano che aveí íe T o r i g i 
ne da' noc iv i vapor i g i t ta t i fuor dalla t é r r a 
i n tre terremoti d i f l i n t i , i quali fent ironfi 
nel v ic inato del luogo dove i l male p r i n c i 
pio 5 a b b e n c h é i l D o t t o r Slare creda p iu t to -
fio che foffe provenuto da una mol t i tud ine 
enorme d ' i n f e t t i v o l a t i l i . L ' an t ido to p e r g l i 
an imal i fani , e la medicina pegli infe t t i , 
fu una cofa fleíTa , cioé part i eguali d i fu l ig -
g i n e , d i polvere da fchioppo, d i z o l f o , e d i 
fale , con tanta acqua che fervilTe per lavare e 
i n g o z z a r g i ü , un cucchiajo per dofe. 

M O R T A L I T A ' , Mortalhy in Inglefe , ha un 
fenfo particolare nella h z k bilis of Mortalhy, 
che fono cataloghi o lifte ebdomadarie, com-
pilate da' cancellieri delle Parocchie in L o n -
dra e n e M i n t o r n j ^ c h e contengono i l numero 
d i quei che muo jono^d í una o dell'altra ma
la t t ia , egualmente che di quel l i che fon n a t i , 
in ogni fe t t imana. V e d i B I L L . 

Quefli cataloghi non folamente compren
do no le firade che portano a Londra , i fu-
b u r b j , e le l iberta d i e f f aC i t t a , eY /e f i r a in -

l i i 2 fter, 
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fíer, ed i l borgo di S o u t h w a r k , ma anco quin-
d i c i Parocchie di fuori le p iü proffime . — 
N e l qual cafo fi r i f t r ingono ai Battef imi e 
alie í epo l tu re nelle Chiefe Parrocchiali : _E 
q u a n í o a quel l i d e ' D i í T e n t i f t i , de 'Quaker i , 
&.c. non vengono fotto la cognizione de' Can-
cel l ier i o fcr ivani d e l l e P a r r o c c h í e . 

L e note ( b i l i s ) d i q u e ñ a forte , fono d' 
ufo amico i n I n g h i l t e r r a , a d i cui imi t az io -
ne s ' é i f t i tu i t a oggidl 1'ifteíía c o f a a P a r i g i . 
S o n ó u t i l i í í imi per diverfi conti , particolar-
mente nel giudicare della mor ta l i t a relativa
mente a ciafcuna malat t ia , e fe un male 
e p i d é m i c o o d' infezione crefce , o f i f m i -
nuifce = 

V i fono anche de' Cataloghi annui ( year-
1y bil is ) raccolt i dagli ebdomadali . 1— D i 
]a fi fcopre, che i l numero annuo de'fotter-
j a m e n t i in Londra , é d i 25 , o z ó m i l a r a P a -
r i g i d i 1 7 , 0 1 8 m i l a . 

M . Graunt , che ha efaminat i accurata-
mente i Cataloghi dcile m o r t i d i Londra , 
ne ha fcr i t to un t r a t t a t o e x p r o f e í l o . — T r a 
]e altre cofe , egli c a l c ó l a , che d i i o o p e r f o -
ne che fon nate nell ' iíleffa fet t imana , non 
r e r imangono che 6 4 nel fine d i fei anni ; 
40 nel fine d i fedici anni ; e nel fine di 36 
anni folo 16. nel fine d i quarantafei anni fo
j o 10 ; e nel fine di cinquantafei , non piü 
d i 6\ a capo di 66 a n n i , folo 3 ; a capo d i 
76 a n n i , folo 1 5 e nel fine di 80 a n n i , fono 
r i d o t t i a n i u n o . 

E g l i fa vedere altresl , che i n Inghi l ter ra 
generalmente piü fono i na t i che i m o r t i ; 
ana i n Londra piü i m o r t i che i nat i : La 
proporzione delle nafcite co' f o í t e r r a m e n t i é 
nel la prima come 1 73 a uno j nella fecon-
da come 1 a uno • C o s í purc i n mol te 
piccole C i t t a , ed a l t r i luoghi di mercato , 
chiamat i market-towns , t rovanfi i fotterra-
m e n t i 1-r— per 1 nafci ta . M a i n Parigi la 
detta proporzione é maggiore che quella di 
Londra , po iché i v i le m o r t i fono 11- a 1 
nafci ta . N e ' v i l l a g g i d ' I n g h i l t e r r a , p iü pochi 
muojono d i quei che n a í c o n o ; non effendo-
v i che 1 mor te a nafci te . V e d i MA
T R I M O N I O . 

M O R T A R O , un pezzo corto d' art iglie-
l i a , groíTo e largo , opportuno e adattato per 
g i t t a r bombe , carcaffe , pietre , & c . V e d i 
B O M B A , A R T I G L I E R I A , & c . 

V i fono due fpezic di mortari , 1' uno fo-
fpefo, e monta to fopra un carretto con r u ó t e 
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baffe alia maniera de' cannoni ; chiamato 
mortaro pendente. V e d i M O N T A R E . — L ' a l -
tra fpezie é de' mortari fiffi fopra una bafe 
i m m o b i l e , che ch iaman í i fermi o ñ a b i l i . 

A l P alto della bocea del mortaro , y ' é la 
camera per caricarvi la polvere . 1— Quefta 
fi fuol fare cilindrica per t u t t o , eccetto che 
nella bafe , che fi fa emisferica : A b b c n c h é 
alcuni de' piü moderni Ingegneri preferifea-
no le camere sferiche 5 m e r c e c h é la fuperfi-
zie d i cotefle effendo minore , fotto capaci-
tadi egual i , fan meno di ref iñenza alia polve
re . Ved i C A M E R A . 

L a groíTezza del mortaro v ic ino alia ca
mera debbe eífere di mol to p iü grande che 
a t torno della bocea ; a cagione che la pol
vere fa mol to maggiore sforzo at torno la 
camera che altrove . I l d i á m e t r o della ca
mera debbe eíTere mol to minore che quel del
la bocea; a cagione che le bombe , & c . fo
no m o l t o piü leggiere che le palle d id iame-
í r i egua l i ; e per confeguenza men di polvere 
bafia. V e d i P A L L A , 

Per (aricare un M O R T A R O , la giufia quan-
t i t a d i polvere fi mette nella camera ; e fe 
v i é qualche fpazio vuoto V erapiono con 
firame 5 alcuni preferifeono un chiovo d i 
legno . Sopra d i quefto met tono un pezzo 
di zolla j a l t r i un turacciolo di legno ag-
giuflato alia bocea del pezzo ; e finalmente 
la bomba , ponendo mente , che i l razzo o 
la fpola fia nel fuo af le , e F orificio fiavol-
tato fuori dalla bocea del pezzo . Quel che 
refla , fi dee r iempire con ftrame o pagl ia , 
con zo l l a , & c . cosí che non fifacciai'efplo-
fione fenza una fomma v io lenza . V e d i C A « 
R I C A . 

Per elevare i l M O R T A R O , cosí che i l fuo 
afle faccia un dato angolo co l l ' Orizonte ; 
s'applica la l ive l la del b o m b i ñ a , od i l qua-
tlrante del Cannoniere ; i l cui ufo veder 
fi pub fotto l ' A r t i c o l o L I V E L L A , e QUA-
D R A N T E . V e d i anco E L E V A Z I O N E . 

U n ' elevazione di 70 od 80 gradi é quel
la che d 'ord inar io vien fcelta , per r énde te 
i mortari p iü van tagg io í i nel gi t tar le bombe 
nelle C i t t a , n e ' F o r t i & c . abbenché i i t i r o o 
la l inea d i projezione maffimafia a45 g r a d i . 
V e d i T I R O . 

Se i pezzi di mortaro foffero) comedovreb-
bono e í f e re , efattamente í i m i l a r i , ed i loro 
requi í i t i d i polvere foffero come i cubi de' 
d iametr i delle diverfe cavi ta o bocche ; ,e 

fe 
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fe le loro bombe , carcaffe, &:c. foffero pur 
f i m i l a r i , allora paragonando fimrle con fimi-
l e , i loro t i r i , o le loro linee d i projezione 
fu l piano de i rOr i zon te , fotto 1 i i k f f o gra
do di elevazione, farebbono egua l i ; e, per 
confegue iua , un pezzo eífendo ben prova-
t o c ioé cíTendoíi t rovato i l t i r o della gra-
nata della bomba , & c . ad un qualunque 
erado 'di elevazione, tut ta 1'opera e maneg-
gio del mortaro diventerebbe faciliffima ed 
efatt i íTima. 4 \ r • 

M a poiche i mortan non iono cosí í imi -
l a r i , íi richiede che i l t i r o del pezzo a un 
qualche noto grado d' elevazione t rov i f i ac-
cura ía rnen te mifurando \ e da d i q u a t u t t i g l i 
al t r i t i r i , o t u t t e r a l t r e l i n e e o f e m i t e d e l p r o -
jett i le determinar fi potranno . 

C o s í , per trovare i l t i r o del pezzo ad ogni 
a l í ra elevazione bramata ; d í t e , come i l fe-
no del doppio de l l ' angolo fotto cui fu fa t ío 
J 'efperimeíito , é al feno del doppio dell'angolo 
p r o p o ñ o , cosí é i l t i ro no to , al t i ro r icbief to , 

Supponete, €.gr. eíferfi t rovato cbe i l t i 
r o d i un pezzo elevato a 30 gradi fia 2000 
canne; per trovare i l t i ro del medefimo pez
zo quando c elevato a 45 gradi : P r é n d e t e 
i l feno d i 60o , doppio di 30o , e fatelo i l 
p r i m o termine della regola del t r e ; i l fecon-
ÁQ termine debbe efsere i l feno di 90o, i l 

Gradi 
•90 
89 
88 
87 
8 ó 

84 
83 
82 
t í 
80 
79 
78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
7i 
70 
69 
68 
67 

Gradi 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I D 
1 I 
12 

14 
15 
16 
*1 
18 

20 
21 
22 
23 

Tir i 
o 

349 
698 

1045 
1392 
173Ó 
2709 
2419 

3090 
3420 
3746 
40157 
4384 
4695 
5000 
5299 
5592 
5870 
6i57 
6428 
66gi 
6947 
7193 

doppio di 450; ed i l terzo i l dato t i ro 2000. 
I I quarto termine fara 2310, i l t i ro del pez
zo a gradi 45o. Se l'elevazione é maggiore 
che 45o invece di dupl icare , p r é n d e t e i l fe
no del doppio del^ fuo complemento a 90o , 
C o m e , f u p p o í k V elevazione del pezzo 50o , 
p r é n d e t e i l í e n o d ' 80o, doppio di 40o 

D i n u o v o , fe la determinatadiflanza a cui 
fi ha da gittare una pal la , fia da ta , e ricer-
chi f i 1'angolo d'elevazione per p rodur reque í l* 
effetto ; i l t i r o noto debbe efsere i l p r imo 
te rmine nella regola del tre , che fuppone-
te 2000 canne; i l t i r o p r o p o ñ o , cu i fuppo-
nete 1600 canne, i l fecondo termine ; ed i l 
feno di 60 doppio dell 'elevazione per i l t i r o 
di 2000 canne, i l terzo t e r m i n e . I l quarto ter
mine íi trovera i l feno d i 43o , 52' , la cu i 
meta 21o, 56'c V angolo d1 elevazione che 
debbe i l pezzo avere per produrre i l defide-
rato effetto. E fe 21o, 56' fien to l t ida90o , 
averete 68° , 4'' per. V altra elevazione de l 
pezzo, con la qua le l ' i ñe f so effetto parimente 
verra p rodo t to . 

N ó t a t e , che per evitare l ' impiceio d i t r o 
vare i feni del doppio degli angoli de l lepro-
pofte e levazioni , Gal i leo e T o r r i c e l l i c idanno 
la tavola feguente ^ dove i feni degli angol i 
cercati s 'hanno gia bell ' i n pronto colla fola 
infpezione, 

G r a d i . G r a d i . 1 T i r i . 
o 

66 

64 
63 
6z 
61 
60 
59 
58 
57 
S* 
55 
54 
53 
52 
51 
5° 
49 
48 
47 
46 
45 

o 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3o 
3i 
32 
33 
34 
35 
3ó 
37 
38 
39 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 

743 ^ 
7660 
7880 
8090 
8290 
8480 
86óo 
8829 
8988 
9135 
9272 
9397 
9 5 ^ 
9613 
9703 
9781 
9841 
9903 
9945 
9975 
9994 

10000 

L'ufa 
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L ' ufo della T a v o l a é ovvio e facile . — 

Supponete per efempio , che fía noto per 
cfperienza che un mortaro elevato 15o, ca
ricato con tre libbre di polvere g i t t i una 
bomba alia diftanza d i 350 braccia grandi 
o doppie ; e íi voglia ,- .coir ifteífa carica , 
gittare una bomba 100 braccia p iu iungi : 
C é r c a t e nella Tavo la i l numero corrifpon-
dente a 15 g r a d i , e lo t roverete 5000. O r a , 
come 350 é a 450, cosí é 5000 adunquar-
t o n u m e r o , che é «5428. T r ó v a t e q u e f t o n u 
m e r o , o i l piu v ic ino adef lb , nella t a v o l a , 
c di r incontro v i troverete 20o , o 70o ; g l i 
angol i d 'elevazione. 

Quanto al pefo, alie dimenfioni & c . del-
le bombe, & c . da g i t t a r í i fuor de1 mortari , 
d e l i n e e d i projezione. V e d i B o M B A . , PRO-
J E T T I L E , & C . 

M O R T E , Mors , generalmente fi confi-
dera come la feparazione del l 'anima dal cor-
po ; nel qual í'enfo , é o p p o ñ a alia vita , 
la quale confiííe nel l 'unione d i effi . V e d i 
/ V I T A . 

I M e d i c i d 'ordinario hannodefini ta la wor-
te un ícrmarfi totale della circoiazione del 
fangue , ed una ceíTazione delle funzioni ani -
m a i i , e v i t a l i , d i Ikconfeguent i , come del
la refpirazione , della fenfazione & c . V e d i 
ClRCOLAZIONE , FuNZIONE , & C . 

U n corpo a n í m a l e , per le azioni infeparabili 
dalla v i ta , íbffre un cambiamento continuo . 
L e fue piü piccole fibre diventan rigide , i 
í u o i m i n u t i vafi fi fan fibre fo l ide , e non fon 
p i u pervi i al fluido ; i vafi piíi grandi s ' in -
durano e s1 anguftano, e t u t t o fi contrae, fi 
raccorc ia , fi chiude o fi lega ; donde la fec-
chezza, V i m m o b i l i t a , e 1'eflenuazione che 
íi offervano n e ' v e c c h i . Q u i n d i s 'abolifcono 
e diftruggono g l i ufizj de' p iu m i n u t i vafi , 
g l i umori flagnano, s ' indurano , ed alia fi
ne fi fan coalefcenti c o ' f o l i d i . C o s í i fluidi 
p i u f o t t i l i del corpo vengono intercett i e 
p e r d u t i , la concozione s ' indebolifce, e v i e 
ne impedita la r i f torazione; f o l o i p i ü groffi. 
umor i continuano a Icorrere lentamente per 
l i vafi p iu g r a n d i , per la confervazione del
la v i t a , dopo che le funzioni an imal i fon de
p r á v a t e o rov ina te . A l i a fine, nel procefib 
d i tai cambiamenti , la fiefía morte diventa 
inevitabile , come una confeguenza necefia-
r ia della v i t a . Ved i F I B R A , E T A ' , & c . 

M a é raro , che la v i t a fia cosí a í ungo 
p r o t r a t í a , o , che la movt? meramente fuc-
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ceda per g l i fcapiti e deterloramenti delP 
eta vecchia . Le m a l a t t i e , lungo ed orrido 
t r eno , fan Topera piu co r t a , eucc idonoia -
nanzi t empo. V e d i M A L A T T I A . 

M O R T G A G E * , nella Legge é un'obbli-
gazione, con la quale le ierre o le poííeffio-
n i del dcbi tore , fono impegnate o ipotecate 
al creditore per dinaro od a l t r i effetti impre-
flati; per tal modo che elleno faranno per fem-
pre e perentoriamente del credi tore , f e i lda -
naro non fia ripagato e ref i i tu i to nel giorno 
convenuto. V e d i PEGNO , G A G E , & C . 

* Glanvil definifce la mortgage , mor tuum 
vadium , effere quella coja cujus fru£lus 
ve l reditus i n t e r im percepti in nul lo fe 
acquietant . Quindi e chiamato mortga
ge , quafi pegno morto y perche quahm-
que profitto do' ei d i a , pur non fi redime 
col daré un tal frutto, falvoche fe non fi 
efborfi, parimenti nel dt convenuto la foni' 
ma impreflata ; i l mortgage , avendo 
gia per patto da ricevere i proventi ofrut' 
ti finche h fatto i l pagamento. A l t r i ere-
dono che fia chiamato cas) , perche fe il 
dinaro non e pagato i l giorno prefifso ^ la 
tena mor i tu r , muore al debitore ^ ed e 
oceupata dal creditore. 

I n quefio fenfo , mortgage , nella Legge 
comune Inglefe , coincide con ipoteca nella 
legge C i v i l e . V e d i I P O T E C A . 

I I creditore tenendo un tal fondo con tal 
convenzione , é nel frattempo chiamato te-
nant in mortgage. V e d i T E N A N T . 

C o l u i che obbliga o impegna, é chiama
to i l mortgager , e colu i che riceve i l pegno 
o 1' ipoteca , i l mortgagee. — Se un mortga
ge inchiude ecceí l iva ufura , é pro ib i to per 
lo Stat. 37. Henr . V I I I . 

I Francefi ufano talvol ta la parola mort
gage ne l l ' i f tef ib fenfo , nel lor linguaggio ; 
i n cui s'oppone ad un contrat to femplice , 
che non porta con sé i l menomo profi t to o 
guadagno, e che chiaraano vifgage, pegno 
v i v o . 

U n mortgage é un impegno per ficurezza 
del creditore ; per lo qual uopo fono fiati i n 
ventan e fludiati varj mezzi : Quello del 
pegno o del l 'obbllgazione pare i l p i u a n t i c o , 
ed é i n realta 1' iftefib che i l mortgage, tutta 
la differenza fiando qui , che in un mortga
ge la cofa obbligata o impegnata mettefi nel-
ie mani del creditore j laddove in un impe
gno od obbllgazione femplice la cofa r ima-

nea 



„ea nellc m a n í del debitore. M a m aPFef-
fo fu t r ó v a l o m o l t o piu cómodo obbhgare 
le terre con una femplice convenzione, che 
per mezzo d i un'attuale confegna. 

I n cotal guifa, cib praticato da,_ Cre
cí • e da efTi !' appararono i R e m a n í ; i qua-
l i ' p e r ' m e g ü o ovviare a g í ' i n g a n n i , affige-

' A„Uf marche, o de'fegni v i f i b i l i , on -vano delie m a n - ^ i & ' 
de inforraavaíi i l pubblico che quel beneera 
dal proorietario impegnato: A b b e n c h é que-
íVi feeni fi conobbero e líe re poi cosí difono-
revol i per l i deb i to r i , che ne fu a lungo an
daré proibito F ufo . , 

I Román i aveano quattro ípez ie di morí-
gages , o hipothecit . La convenzionale , che 
procede dalla volonta e dal confenfo de'con-
traenti : La légale , che é introdotta dalia 
kgge , e che pero é chiamata tacita : La • 
mortgage del pretores quando per la fuga del 
debitore, o per 1'oftinazione in non voler pa
gare , veniva i l creditore poílo in poíTefíb de 
d i lu i effetti : E la giudiziarta , quando i l 
creditore era meffo nel pol ícf lo, in confeguen-
za d' un Decre to , o d 'una feníenza . 

I G l u r e c o n í u l t i d i í t inguono 16 difieren t i 
fpezie di tache ipoteche , o mortgages. 

M O R T I E R , u n ' i n í e g n a di dignita , che 
portad da i C a n c e l l i c r i , e da i gran Prefiden-
t i de' Paiiamenti d i Parigi . Quello portato 
dal Cancelliere é un pezzo di drappo d 'oro , 
foderato e rovefeiato in su con ermel l in i : 
Quello del pr imo Prefidente é un pezzo di 
veluto orlato d'una t r ina d 'oro ; quello de-
g l i a l t r i Prefidenti é í ola mente un pezzo di 
t r i n a , o merlet to d ' o r o . 

L o portavano un tempo ful capo , ra a i n 
oggi nellc m a n i , ecce í to che alie grandi ce-
remonie , come al l ' ingreíTo di un Re . — 
Q u i n d i é nata la denominazione dipreftdeytts 
CÍ TÚOTttCT • 

M O R T I F I C A Z T O N E , necrofis , nella 
M e d i c i n a , un'eftinzione totale del calor na-
turale del corpo, o d 'una parte d ' e í f o . V e 
di C A L O R E . 

A l c u n i definifeono la monificazione , un 
ma le , in cui i lughi od umor i naturali d' 
una parte perdono affatto i l loro proprio 
moto •, e per cotal mezzo cadono in un mo
to fermentat ivo, e si corrompono e di í í rug-
gono la teffitura della par te . 

V i fono due fpezie, o p i u t t o ñ o g rad id i 
mortificazi072e L ' una é chiamata Cancrena, 
cioé una mortificazione nel fuo pr imo fía-
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to , o nel fuo cominciamento: L ' a l t r a sfd' 
celus , cioé una perfetta o finita mortifica" 
zione. V e d i C A N G R E N A , e S F A C E L O . 

M O R T I S A G A , un infe í to volante del
la fpezie de' fcarafaggi ( g l ' Inglefi lo chia-
mano Death watcb, quafi orinólo della mor-
te ) famofo per lo romor fquillante , fimi-
le al batiere d' un o r i u o l o , che i l volgo l u n 
go tempo ha creduto un prefagio di morte 5 
nella famiglia , dove fi fente : ond' é anco 
chiamato Pedimlur Fatidicus , Pulfatorius 5 
& c . 

V i fono due fpezie d i mortifaga : della 
prima abbiamo una minu ta relazione nclle 
Tranf. Filof. del Signor A l i e n . Quefti é un 
piccolo fcarafaggio lungo f-¿ d' un po l l i ce , 
di un color bruno fe u r o , macchiato ; con 
al i pellucide fotto le v a g i n a , con una gran
de berretta , od elmetto ful capo, e due an-
tennas procedenti da di fotto g l i occhi , 
e facen t i 1' ufizio d i probofeidi . La parte 
che batte o f q u i l l a , offervb i l c i ta to A u t o -
re , ch' era 1' orlo e í t r e m o della faccia , che 
a l u i piace d i ch i amare i l labbro fuperio-
r e , eífendo la bocea p r o t r a t í a da quefta par
te offea, e ñ a n d o di f o t t o , coperta e fuo-
r i della v i ñ a . La fuá figura, come ella ap-
pare in un microfeopio , vedila rapprefenta
ta nella T a v . Ijior. Natur. F ig , 2. 

Quefta deferizione é confermata dal Sig. 
D e r h a m , con quefta differenza, che in ve
ce di fquilla re o ha t tere col labbro fuperio-
re , egli o í íervb che i ' i n f e t t o t i ra indietro la 
bocea, e batte colla fronte . Q u e f t ' A u t o r c 
avea due infett i di quefla razza , mafchio , 
e femmina , ch'ei mantenne v i v i in una fca-
tola diverfi mefi , e g l i riufciva di farne fqu i l -
lare uno ogni volta che ei volea , con i m i t a 
re i l fuo fuono . C o l fuo rumor fquillante ¥ 
fpeííb veniva a capo d' invi tare i l mafchio 
ad attaccar la femmina in maniera di co
pula . Quando i l mafchio conofcea che era 
vano i l fuo tentativo T lo lafciava di nuo-
v o , batteva o fuonava con eliremo v i g o r e , 
e quindi r i torna va aU'attacco: Donde con-
chiude 1'ingegnofo A u t o r e , che que He pu l 
la? ion i fono la difpofizione al coito di que-
ñi in fe t t i , e che con efle v i s ' inv i tano 1' 
un 1' a l t r o . 

La feconda fpezie di mortifaga ¿ un infet
to in apparenza diverfo aífai dal pr imo . I í 
p r imo batte folamente fette od ot to colp i 
i n una volta , i l fe con do feguitera a batte-
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re per alcune ore fenta in te rml f í ione , ed í 
fuoi colpi fono plíi mifuratt , c l en t i , e fi-
m i l i al battere di un o r i n ó l o . Q u e í l ' u l t i m o 
é un piccolo infetto bigiccio , mo l to fomi -
g l i a n í e ad un pidocchio , q u a n d ' é guatato 
c o l l ' occhio nudo . La fuá figura , ingrandi-
í a , fi vede nella T a v . If l . Nat . Fig, i . 

E g l i é m o h o comune in tu t te le par t í della 
cafa ne' meí i di í l a t e : é veloce nel co r re ré 
a rifugiarfi e c o p r i r í i ; e lafcia di battere quan-
do é fturbato . M a v i batterb. dinanzi con 
piena l i b e r t é , ed anche, rifpondera alie bat-
í u t e , fe lo guarderete fenza dargli d i d u r -
bo , o fenza fcuotere i l luogo dov' egl i 
f í a , & c . L ' A u í o r e non sa d i r é , fe batta-
no su qualunque altra cofa, ma non gl i ven-
ne fenti to i l loro mormor io falvoché nella 
carta , o v i c ino alia carta .. Quanto al lo
r o ftrepito , la medefima perfona é in dub-
b i o , fe fía fatto da! capoy o grugno cheur-
ta nella carta ; o fe fi faccia nella íleíTa manie
ra a u n d i p r e í f o y che le caval let te , ed i g r i l l i 
fanno i l l o r o . E g l i incl ina alia pr ima o p i -
n i o n e : la ragione del fuo dubbio é , ch ' eg l i 
l i a o í fe rva to che i l corpo dell5 a n í m a l e í í fcuo-
í e , e da un balzo ad ogni bat t imento 
m a appena po té accorgerfi che alcuna parte 
del fuo corpo toccaffe la carta . I I fuocorpo 
per altro- é s i picciolo , e v i c i n o alia carta , 
cd, i l fuo moto nel lo fquillare cosí veloce , 
che et crede che la tocchi> ma non lo po t é 
fcorgere . I I fuo battere, come nel l ' a l t ro , g iu -
dica che fia un atto di fucchio , avendo of-
fervato che un a l t r o , dopo m o l t o battere5 
veniva e íi prefentava a l l ' infetto battente , 
che dopo m o l t i cenni o prove , lafciava di. 
battere , e faliva su la fchiena dell ' al tro . 
D a c c h é s'erano u n i t i ^ di nuovo ei ceffava,, 
e continuavano per alcune ore a fiare con-
g i u n t i coda a coda , come un cañe ed una. 
cagna nella lor copula . Sequeft' infetto m u -
íi la fuá f o r m a , e d ivent i un a l t ro a n í m a l e , 
o n o , egli nol sa d i r é ; abbenché abbia quai-
che ragione d i fofpettare, ch' ei d ivent i una 
fpezie di mofea. E g l i é da prima un m i n u 
to ovo blanco , mol to p l ü piccolo che le 
k n d i n i di pidocchio ; benché 1' infet to fia. 
quafi cosí groífo come un pidocchio.. Eg l i fi 
fchiude i n M a r z o , e fi firafeina in torno col-
Ja fuá conca o gufcio . Lafciato ch' egli ha 
i l gufcio , egli é ancora plu piccolo che i l 
fuo o v o , che appena fi puo difeernere fenza 

raicrofeopio> I n q u e ñ o flato egli é per-
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fettamente í lmi le ai bach í nel fbrmagoí0 -
dal quale ftato crefeono gradualmente fino a l 
loro flato maturo : quando fon diventat i fi-
m i l i ai vecch i , fono da pr ima p i c c o l i f l l m i , 
ma corrono in torno mol to piíi velocemente 
d i p r i m a . 

M O R T M A I N , * nella legge, é l'aliena-
zione di terre e pofleífioni ad una Societa 
ad un c o r p o , o Fraterna , ed ai lor fuccef-
f o r i , p a r roch i , v i c a r j , & c . che non fi puo 
fare fenza licenza del R e , fe la t é r ra fí é i m 
mediatamente ricevuta da l u i ,. e poí l ledeí i 
con tal t i t o l o . 

* L a voce letteralmente dlnota, mano mor-
ta ; Percio Hottomano definifee l a m o r t -
main , la pojfejfiorie di coloro che fono , 
per coñ diré ^ immortali , imperocchZ non 
cejjano mai dü avere eredi J, di modo che 
i l bene non ritorna mai a l fuo primo S i 
gnare ; main , mano , ufando/i per pof-
feffione ; e mor t , morte per antifra/i in 
Jen/o d? immortale. -— Al tr i affegnanola 
ragione del nome eos} ; che i fervigi , e 
gli altri vantaggi dovuti per tai fondi o 
terre, non verrebhono ^ fenza quefla lictn-
%a in una mano morta ( m a i n m o r t ) ció? 
in- una mano quafi morta , vale- a diré 
COSÍ dedicata a Dio , o ad ufi p i i che 
v ¿ differenza fra quefla e le altre terre , 
pojfejfioni ed ereditoí y non dovendo mai 
ritornare al donatore, ne convertir/i in uftí' 
temporale o volgare.. 

I Prefidenti e Governator i degli O f p i t a l i 
poíTono , fenza licenza inmortmain, compe-
rar ter re , & c . non eccedenti 1' annuo valo
re d i 5000 l . Stat. 14. Car i . 2. 

M O R T O R I O , o mortuario, é un legato' 
lafciato m e r e n d ó al proprio pá r roco , che 
alie volte fi fa per una compenfazione di de-
cime ed oblazioni perfonali non pága te nel 
debito m o d o , v ivendo. . 

U n mortuario non é propriamentc ed o r i 
ginalmente dovuto ad un pár roco per parte 
d ' a l t r i che de 'fuoi proprj pa r roch ian i : raa, 
per confuetudine, i n alcuni luoghi del Re-
gno , pagafi a'parrochi- d 'al t re Chiefe , per 
le quali paffa i l corpo . 

M O R T U U M Caput . V e d i ra r t i co lo C A -
PUT . 

M O S A I C O * , opera o lavoro zMofaico9 
é un affembramento di piccol i pezzi di ve-
t ro , d i marmo , d i conchiglie , d i pietre 
preciofe , d i l e g n i , & c . d i varj colori , ta,"* 

ef iat i 



M O S 
gliati i n quadro e cementati od mcolJati ío-
pra un fondo di fíucco, & c . imitant i i colo
rí naturali e le degradazioni della pittura . 
Ved i P I T T U R A . Ne l qual íenfo opera Mofat-
ca inchiude V intarfto , i \ rimeffo\ e fimiii. 

* I cútici fono dtvifi fra loro ncir ajfegnar 
V origine del nome : alcuni la dirivano da 
m o í a i c u m , c¡) e corrotto da mufaicum , 
o mufivum cow' era chiamato da Roma-
ni . Scaligero diriva quejla voce dal Gre
co mufa , e crede che fia fiato dato quefto 
nome a tai lavori , perche affai fini, d i -
licati, ed ingegnoji . I I Nebricenfe e di 
cpinione che fu eos} chiamato, perche ex 
iílis piduris ornabantur mufea. 

M a nel fuo piü proprio e riflretto fenfo 
Mofaico folamente inchiude i lavori di pie-
tra , di metalli , e di ve t ro ; quei di legno 
eííendo di f l in t i col nome di rimeffo , e d' in-
tarfio.yt&i I N T A R S I O , R I M E S S O & C . 

A l t r i diftinguono i n altra guifa tra Mofai
co , ed Intarfto. N e l l ' opera a Mofaico cosí 
propriamente detta , le diveríe pietre fono 
tutte del!' ifleíTo colore ; ed i cambiamenti , 
e le diminuzioni de' c o l o r i , e dell ' ombre , 
faníi con applicare differenti pietre Tuna íb-
pra 1' a l t ra , ma tutte del medefimo colore . 
V intarfío al contrario , confia di pietre di 
colori differenti ; e con quefte i diverfi colo
r í , V ombre , le degradazioni, & c . vengono 
eípre í fe . 

II Mofaico fembra avere prefa la fuá o r i 
gine dal laflricato o dai pavimenti . II bell* 
effetto e 1' ufo de' pavimenti compofti di pez-
z i di marmo di differenti c o l o r i , cosí ben con-
neffi affieme , che quando fono afciutti fi 
poífano puliré e lu í l ra re , e che tutto i n u n o , 
fa un bello e folido corpo i che calpeftato di 
continuo , e bagnato con acqua , non viene 
punto danneggiato ; diede al pittore 1! idea , 
che prefto recb V arte' a molto maggior per-
fezione : fino a rapprefentare f o g l i a m i , ma-
í c h e r e , ed al tr i pezzi grottefehi di varj co
lorí , fur un fondo di ñero o blanco marmo . 
Finalmente , offervando i l buon , effetto che 
queíla fpezie di lavoro avea ne' pavimenti , 
e trovando che refifleva all'acqua , fi proce-
dette a intonacarne le muraglie , e fare varié 
figure per ornamento de' loro templi e de' pub-
blici edifizj . 

M a non producendo la natura baftevole 
vaneta di colori ne' marmi , da poter dipin-
gere tutte le í^zic d1 oggetti , penfoííi di 
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contrafarli ed imi tar l i con colori di vetro e di 
metal i i^ nel_ che si ben riufcirono, che aven-
do data ogni maniera di tinte ad un infinito 
numero di piccoli pezzi diiquefte due mate-
rie , per contrafáre pietre di varj c o l o r i , affine 
di ottenerne maggior dovizia ; gl i artefici le 
ordinarono e diípofero con si grande art if i
cio , che i l loro Mofaico parea quafi contra-
fiare colla pittura . Queí la foggia di rapprefen-
tar ogget t i , ha queft' avantaggio, che Topera 
reíifte alie ingiurie delf aria , egualmente che 
i l marmo fieffo ; ed anche diventa piu bella 
col tempo , i l quale guafta ed oblitera ogni 
altra forta di pittura . 

M a i moderni fono andati p i u o l t r e , e la-
feiando i l vetro ed i m e t a l l i , come materia-
l i troppo v i l i , hanno introdot te , ínfleme coi 
piü fini m a r m i , le piu ricche e préciofe pie
tre , come 1' ágata , i l lazuli , le pietre cor-
neliane , g l i fmeraldi , le t u r c h e í i , & c . 

D i quefle tre fpezie d'opera a Mofaico , 
quella del vetro colorato e de' metalli é ora 
poco i n ufo , benché di un lu f t ro , e d' una 
durevolezza forprendente : delle altre due , 
quella de' marmi fola é in ufo comune ; i i 
Mofaico di pietra preciofa eífendo tanto ca
ro , che i pochi artefici che v i íi applicano, 
fanno poco piu che lavori i n piccolo , come 
ornamenti per pezzi da altare , tavole per 
ricche gallerie e per gabinet t i , & c . A b b e n c h é 
da queíti fí debba eccettuare quella fontuofa 
Cappella dei Duchi di Tofcana , che i n tan
to lungo tempo fi é lavorata , e che fe fara 
mai finita fara un nobile monumento della 
magnificenza e della pietk di que' Principi , 
egualmente che della pazienza e della abilita 
degli operai che v i f i fono impiegat i . 

Tuttavolta entreremo in qualche particola-
re divifamento, intorno alia maniera del la-
vorare i n cotefie tre fpezie di Mofaico \ al che 
aggiugneremo la quarta molto piu nuova , 
ma egualmente ingegnofa che alcun' altra ; 
cioé di un Mofaico che íi fa con un certo 
gypfum o ta lco , i l qual fi trova nelle cave 
di pietra vicino a Par ig i . 

Lavoro M O S A I C O di vetro. — I n quefio 
fi comincia con pezzetti di ve t ro , che fi pro-
vedono di piü differenti colori che fi pub -
A tal uopo, le fornaci de1 vetrai eífendo d i -
fpofte , e fendo gia le loro pentole , o cro-
g i u o l i , pieni della materia d i .cu i fi fa i l ve
t r o , o p iut tofb di vetro gia fa t to , mettono 
que! colore o quella tintura che credono a 
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propofito i n ciafcun crogiuolo , fempre co-
minciando dal piíi debole , ed aumentando 
la forza del colorí da crogiuolo i n crogiuo
l o , finché íi viene alia t inta piu profonda , 
come fi fa nel mifchiare o flemperare i colo
r í fopra una tavolozza, per dipingere a o l i o . 
Quando i l vetro ha avuta una fufficiente cottu-
r a , e t u t t i i colorí fono nella lor _ perfezio-
n e , piglian fuori i l vetro caldo, e immedia-
te lo í lendono fopra un lifcio marmo , fchiac-
ciandolo gi i i con un altro marmo fimile, ed 
appreífo tagliandolo i n fette d' eguale grof-
fezza, di circa un pollice e mezzo . A l lo ra 
con un i f t rumento, chiamato bocea di cañe , 
fanno degli al t r i pezzi quadri , ed al tr i di 
differenti figure e m o l i , fecondo che 1' uopo 
richiede ; quefli f i difpongono ordinatamente 
i n cafifette ; come nel dipingere a frefeo, fi 
ufa di fchierare tutte le di ver fe t inte i n gu-
fei o conchigl ie , fecondo i l lor colore. 

Se íi vuole aver oro o nel fondo della 
pittura , o negli o r n a t i , o ne' panneggiamen-
íi , prendefí alcuni de' pezzi di ve t ro , for-
mat i e tagliati nella maniera poc' anzi men-
tovata . QucíH g l ' inumidifeono da un lato 
con acqua di gomma , e pofeia f i coprono 
con foglla d 'oro . Quindi mettono quefto 
pezzo , o diverfi pezzi i n una v o l t a , fopra 
una paletta da fuoco, che pongono nella boc
ea della fornace , dopo d'averli prima co-
perti con un altro pezzo cavo di ve t ro . 
Q u l fi continua a t ene r l i , finché fon roven-
tat i ; ed allora fi eftrae la paletta tutt ' i n 
una v o l t a , ed i l metallo r iman legato con 
tanta faldezza al vetro , che non lo lafeia 
ma i p i í \ . 

O r a , per applicare queñi diverfi pezz i , e 
d i efil formare una pittura , fi fa prima un 
car tone , o difegno : q u e ü o fi trasferifee ful 
fondo , o fia ful ge t to , e v i s' impronta cal
cando , come nelie pitture a frefeo . Ved i 
F R E S C O . 

Dovendofi quefio getto o fmalto applicar 
groflb ful-muro, ei durera frefeo e molle per 
un tempo confiderabile, d i maniera che fe ne 
puo preparare abbaftanza i n una volta per i l 
lavoro di tre o quattro g i o r n i : E ' comporto 
di calcina fatta di pietra dura , con polvera 
di mattoni finiffima s con gomma tragacan
ta , e con bianchi d' ovo ; quand' é cosí pre
pára lo e diftefo ful m u r o , ed é finito i l dife
gno di ció che fi vuol rapprefentare , con 
forbicette fi piglian fuora i pezzeti d i ve-
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t ro , fchierandoli 1' uno dopo P a l t ro , e atte-
nendofi fempre rigorofamente al lume , ail* 
ombra , ed alie diverfe tinte e colorí rappre-
fentati nel difegno ; premendoli o fchiaccian-
11 giu con un regoletto \ che ferve e per af-
fondarli nel ge t to , eper rendere la fuperficie 
eguale . 

C o s í , i n un tempo lungo , e con inf ini
ta pena e pazienza , fi finifee 1' opera , che 
é fempre piu bella , fecondo che i pezzi di 
vetro fono piu uniformi , e fchierati ad al-
tezze piu eguali . Alcune di queft'opere fo
no efeguite con tanta aggiuftatezza, che ap-
paiono lifce come una tavola di m a r m o , e 
cosí finite e perfette , quanto una pittura a 
frefeo ; con queíV avantaggio , che hanno un 
bell i í í imo luílro , e che dureranno quafi per 
fempre. 

I lavori piü infigni di quefta fpezie , che fieno 
venutl fino a n o i , e quelli ful cenno de' quali 
hanno i moderni ravvivata I ' arte ch' era quafi 
perduta , fono quelli della Chiefa di S. Agne-
fe , anticamente i l tempio di Bacco i n Ro
ma ; oltre alcuni che fi vedono a Pifa , a 
Firenze , e i n altre C i t t a d' I t a l i a . I p iu fii-
mat i fra I lavori de' modern i , fono quelli d i 
Giofeffo P i n o , e del Cav. Lanfranchi , nella 
Chiefa di S. Pietro in Roma . V e ne fono 
d' affai buoni parimentl In Vinegia . 

Lavoro M O S A I C O di marmo , e di pietre 
preziofe . •— Quede due fpezie hanno cosí 
proífima relazione e aífinita tra e í fe , quanto 
alia maniera di lavorare, che per evitare la 
ripetizione , le daremo ambedue a un tratto ; 
offervando, di paí faggio , i n che V una diffe-
rifee daH'altra; o nel fegare, o nel difporre 
le pietre. 

I I MOSAICO di marmo fi ufa i n opere gran-
di , come ne' pavimenti delle Chiefe , delle 
Ba í i l i che , e de' Palazzi , e nell ' incroftazione 
e ne' eompartiraenti delle muraglie de1 mede-
fimi edifizj . •— Quanto a quello delle pie
tre , fpezialmente delle pietre preziofe, fi ufa 
folamente i n opere picciole , come íi éoí fer-
vato di fopra. 

I I fondo de' lavori Mofaici di tutto mar
mo , fuol eífere un raaíTicio di marmo , o 
blanco o ñero . Su quefto fondo s1 intaglia 
i l difegno con uno fcalpelletto, dopo d'aver
io prima calcato . Quando fi é fcavato ad 
una profondita fufficiente , cioé di un pol l i 
ce o p i u , riempiefi con un marmo di un co
lore acconcio , prima contornato , o fazzo-
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nato fecondo i l difegno, e ridotto alia grof-
íezza delle cavita , con varj i f t rument i . Per 
fare che tengano i pezzi , cosí in íen t i nelle 
cavi ta , ed i cui diveríi colon devono i m i t a 
re quei del difegno, fi adopera dello ftucco, 
comporto di calcina e di polvere di marmo ; 
od una col la , che ogm artefice prepara dif-
fcrcntemcnte : dopo di che, i l lavoro raezzo 
f i pulifce e íi lifcia con una fpezie di pietra 
un po'arrendevole. 

Fatte fpiccare cosí le figure, i l pittore o 
10 fcultore ñeflb delinea con un pennello i 
colori delle figure non determinati dal fondo, 
e nella fteflfa maniera fa de' colpi o tagli , 
ne' luoghi dove han da efifere 1' ombre 5 e fatti 
ch' egli ha eolio ícalpello tu t t i i colpi ed i n -
tagli che occorrono, g l i empie con cemento 
o colla ñera , compofta i n parte di pece di 
Borgogna , verfatavi calda, levando via i n 
appreflb quei ch1 é íuperf luo, con un pezzo di 
pietra dolce di m a í t o n e , che con P acqua e 
col cemento battuto j porta via i r i l i ev i della 
colla y pulifee i l m a r m o , e rende i l tutto cosí 
eguale, che íí crederebbe che fofie á'i uñ folo 
pezzo : QueíF é quella fpezie di mofaico che 
vedefi nella magnifica Chiefa degl' Inval id i a 
P a r i g i , e nella fontuofa cappella di Verfaglies > 
col quale fono incroftati alcuni appartamenti 
inter i di quei Palazzo. 

Quanto a l lavoro Mofaico di pletre prezio-
fe , v i íi richieggono degli al tr i e piu dilica-
t i i ñ r u m e n t i , che quelli che s' adoprano nel 
marmo ; come r u ó t e , f p i l l i , laftre di ftagno 
o latta , & c . in ufo appreffo i Lapidar; , e 
gl ' in tagl ia tor i i n pie t ra . Poiché i n queftola
voro non en t r año fe non i piíi ricchi c precioíi 
m a r m i , e pietre , per metterle piü ampia-
mente i n opera, íi íegano i n fottiliffime fo-
glie , che appena eccedono mezza linea di 
groífezza ; i l zocco od appoggio per fegar-
le , é attaccato faldamente con corde, ful 
panco , folo un poco elevato fur un pezzo 
di legno, uno o due pollici a l to« Due piuo-
11 di ferro , che fono da una parte del zoc
co , e che fervono a tenerlo attaccato , fer-
vono anche, a dirigere la fega • I pezzi da fe-
garfi , f i mettono i n una morfa „ fatta appo-
fla; nel quale flato , con una certa fega od 
ai'co di fot t i l filo d 'ot tone ,; accerchiato fo-
pra un pezzo di legno che ha mol ía , infie
rne con dello fmer ig l íoammol la to neir acqua,( 
la fogha fi va gradualmente fazzonando, con 
íegui tare 1 t rat t i del difegno fatto fulla car-
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t a , e incollato ful pezzo. V e d i T A R S I A , e 
RlMESSO . 

Quando v i fon de' pezzi abbañanza fazzo-
n a t i , per formare un flore in te ro , o qualche 
altra parte del difegno , v i fi applicano. I I 
fondo che foñiene queño mofaico , é ordina
riamente di pietra viva . La materia , con 
cui le pietre fono infierne un i t e , é una ma-
ftica ; o uno í l u c c o , diftefo affai fottile fulle 
fogi ie , fecondo che fono fazzonate; e le fo-
glie i n queño flato s' applicano con molle o 
fo rb ic i . Se qualche contorno , o lato d' una 
fogl ia , non é o rotondato abbaíhmza j o qua~ 
drato per poterí i adattare al luogo dove s'ha 
da mettere i n opera , quand1 é troppo gran
de , íi minora o fcema con una l ima di ot
tone ; e quand1 é troppo piccolo , fi tratteggia 
e governa con un dilatatoio , e con a l t r i 
i ñ r u m e n t i lapidar i . 

Maniera di fare opera a M O S A I C O di gy-
pfum , o fia d' una fpezie di duro talco , o 
pietra lucida trafparente , che trovafi nelle 
Cave di Montmar t re vicino a Parigi , t n 
le pietre che di la fi cavano per fare i l geí-
fo di P a r i g i . E*' differente dal geffo, ma r i -
tiene i l nome che i Romani davano al gef
fo , cioé gypfnm . Vedi G Y P S U M , e G E S S O . 

D i queíta pietra, calcinata i n una forna-
ce , battuta e ridotta _ i n getto o calcina, e 
pallata per uno ñ a c c i o , faíTi una fpezie óx 
marmi artifiziali , im i t an t í le pietre precio-
fe , e di quefti fi compone un* opera a mofai-
co , che poco decade o dalla durevolezza o 
dalla vivacita delle pietre na tura l i ; e che ha 
queft' avantaggio, che aramette de'pezzi con-
t i n u a t i , o delle pitture di compartimenti i n 
teri r fenza alcuna giuntura^ v i f i b i l e . 

A lcun i fanno i l fondo di geííb d i P a r i g i , 
a l t r i di pietra v i v a : fe fi fa del primo , e' í i 
diftende i n una forma , o telaio d i legno 5 
della lunghezza e larghezza del lavoro che íi 
é defiinato, e groííb i n circa un pollice e 
mezzo , Q u e ñ o te la io , o queña forma o caf-
f a , é talmente fa t to , che g l i arpioni eflendo 
folamente congiunti negli fcavi con fempli» 
c i piuoli , fi poífono diftaccare r e si fmon-
tar i l te la io , quando i l geífo é fecco . Que-
fio telaio, o caifa fi copre da una parte con 
una forte tela inchiodatavi tutta i n t o r n o ; e 
fendo poflo or izonta ímente * con la tela ne í 
fondo 3, riempiefi d i geífo , paífato per uno 
íiaccio molto capace. Quando i 1 geífo é; mez
zo afciutto y la caíTa dirizzafi perpendicolar-
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mente , e laíciafi i h queík) flato , finché la 
materia é fecca del t iuto i allor fi cava fuo-
r i , con disfare o fmontare i l telaio. I n que-
Üo Mofaico, i l fondo é la parte principale . 
Ora per preparare i l gypfum ftacciato da ap-
plicarfi su quefto fondo ^ lo fciolgono e lo fan 
bollire i no t t ima colla Inglefe , e dopo d'aver-
v i mifchiato i l colore che egli ha da porta
re , irapaílafi i l tutto e riduceíi nell ' ordina
ria confiñenza del getto ; ed allor íi diftende 
ful fondo, in groííezza di cinque o fei po l l i -
ci . Si dee o í fe rva re , che fe l ' opera é t a le , 
ehe v i fi richieggano de'membri adifegno d' 
architettura , queíli fi formano con iftrumeníi 
preparati a tal uopo. 

Su quefto getto , cosí colorato , come i l 
marmo o pietra preciofa, e che ha da fervi-
re di fondo ad un lavoro o di lapis , o di 
á g a t a , o di alabaftro, & c . fi delinea i l dlfe-
gno che avvifi da rappreíentare , dopo di 
averio prima paífato o calcato . Per incava-
re o imprimere i l difegno , fi adoprano g i l 
ftefTi inftrumenti de' f cu l to r i ; i l fondo su cui 
s' ha da lavorare , non eífendo molto men 
duro che lo íieífo m a r m o . Fatte cosí le ca-
vitadi nel fondo , s'empiono col medefímo 
gypfum bollito nella co l la , ma fol differente-
mente colorato \ e cosí vengono rapprefenta-
t i i diveríi colori dell1 origínale . Per avere 
alia mano ed i n pronto i colori e le tinte ne-
ceífarie , fi í t emperano proporzionate quan-
t i tad i del gypfum coi varj c o l o r i , i n piccio-
le pentole. Quando i l difegno é riempito , e 
refo vifibile , dandogli una mezza lifciatura 
con pietra dolce ; v i van fopra di nuovo , 
íag l iando que'luoghi che han da eífere o piu 
deboli s o piü ombreggiati , ed empiendoli 
d i gypfum ; lo che ripetefi finattanto che 
t u t t i i colori , aggíunti V un dopo 1' al tro 
fapprefentino 1'originale al v i v o . Cos í finito 
i l lavoro , fi deterge con una pietra dolce , 
€on arena ed acqua ; quindi con pietra po-
m i c e , e finalmente fí lifcia con un brunitojo 
di legno e fmeriglio . Per ul t imo , gl i íi da 
un l u f t ro , ungendolo d' ol io , e fregándolo a 
lungo colla palma della m a n o ; i l che g l i da 
un lume vivo , e niente inferiore a quello 
del marmo naturale . 

Se folamente occorre di fare una tavola 
variegata, od akra opera di diverfi colori , 
fenza figure Mofaiche ; F operazione é al-
quanto differente * — Per tal uopo, fi pre-

M O S 
para folo feparatamente , i n grandi pallotto-
l e , tant i diveríi colori che la natura accen-
na da imitarf i nel marmo , e dopo di aver-
l i incorporad col gypfum e acqua di col la , 
íi prende una cazzuola piena di ciafchedu-
no , e fi difpongono i n un t ruogolo, fenza 
alcun ordine ; quindi fenza miíchiarl i , m^ 
folo tagliando , o traveríando i i gypfum di 
ciafcuna cazzuola una o due volte con ciaícuna 
deH'altrej danno loro queila bella confufio-
n e , per cui fono cosí prezzati i ma rmi na
tural! : D i quefli poi fi fan le tavole , o 
íi gittano i n f o r m a , fecondo Topera che fi 
vuol fare . 

Quanto al lavoro M O S A I C O di legno ^ piu 
propriamente chiamato Intarfw , ed opera di 
•rime ffo e d1 incajho, gl ' antichi n1 erano ben' 
intefí , e V ufavano per adornare i loro let-
t i , le loro tavole, ed al t r i u t en í i l i ; impie-
gando per queílo fine i ' avorio , ed i legni piíi 
preciofi , •— M a Fra Giovanni da Verona 
fembra aver contribuito piü di tu t t i alia per-
fczione di quefto Mofaico , fcoprendo i l fecreto 
di tingere íegni d i ' t u t t i i colori e gradi , 
col qual mezzo ei feppe imitare la pittura , 
ed anche rapprefentare 1'Architettura i n pro-
fpettiva . 

Si comincia dal fegare i legni i n foglie , 
della groífezza di uno o due decimi di un 
poll ice; appreíío fi piglla de' pezzi del difegno 
che s'ha da feguitare, e fi attaccano a que-
íle foglie, e con una picciola fega d' acelajo 
queíle fi riducono al contorno del difegno . 
Levato via colla fega tutto quello che é ne-
ceífario 3 fi da 1' ombra a que' luoghi che lo 
richieggono, ponendo i l pezzo in arena cal
da, o d' altra guifa , colla direzione neceífaria 
per ombreggiarlo piíi o meno . Fatto quefto , 
íi difpone ogni pezzo al fuo luogo fopra un 
fondo di un altro legno , come quercia fecca, 
e v i fi attaccano con colla forte-

V i fono due altre fatte di lavoro Mo/^/co ; 
1' una che chiamafi áammafchinare , ed opera 
a domafeo , che confifte i n un adunamento 
ed intreccio di fila d' oro o d' argento , di cui 
formanfi opere piatte e talor de' baífi r i l i e v i . 
Ved i D A M M A S C H I N A R E . — L ' a l t r a , é 
detta opera o intreccio di conchiglie, che é 
fatta di nieehi e conche marine , d i conge-
l az ion i , di petrificazioni artifiziali & c . e fí 
ufa nelle Gro t t e . Vedi G R O T T A . 

M Q S C A D E X L O , o M o s c A T E L L O , M U 
S C A -
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S C A D I N E * , un vino ftimatoche viene dalla 
Provenza, dalla Linguadocca , da Cividad , 
& c . Vedi V I N O . 

* L a poce Mufcadine, non men chê  i l 11-
qmre, e Francefc : Alcuni la dirivano 
da mufchio; fupponcndofi che queflo v i 
no abbla un po dclP odorc di mufchio y 
altri da mufca, perche le mofchc fono in 
ejlrcmo golofe delle fue uve y come i L a -

tini ebbero il loro V i n u m apianum im eos} 
detto ab apibus, dalle pecchie che v ipa-
fcolavano fulF uve. 

L a maniera di fare mofcatello a Frontignac 
é la feguente: Lafciano mezzo feccar F uva 
mofcadella fulla vite • e fubito ch 'é vinde-
miata , fi fchiaccia e fi fpreme; e s' imbotta ' 
i l l iquore , fenza lafciarlo fermentare nel t i -
nazzo 5 la feccia eíTendo V occafione della fuá 
bonta. 

M O S C H E A * , appreffo i Maomettani é 
un Terapio appartato e deftinato per l i efei-
cizj della loro religione. Vedi T E M P I O , M A O -
M E T T I S M O &C. 

* L a voce viene dal Turchefco mefgid , o 
mefehit , che propriamente fignifica un 
Tempio fabbricato di legno . Quindi gli 
Spagnuoli dirivano la loro mefeheta , e 
gP Italiani mokheta. i e gP Ingleft e Fran-
ceji mosk e mosque . Borel diriva la 
voce dal Greco ¡¿zery^os vitcllo , a caufa 
della frequente menzione di una vacca 
che faffi r.dP Alcorano . Altr i ^ e conpiü 
probabde ragione , la dirivano dalP Arábi
co masgiad, luogo di culto . 

V ] fono delle mofehee r ea l i , fondate dagl' 
Imperador!, come la Solimania e la Velidea 
i n Coftaantinopoli: e delle mofehee private , 
erette da' M u f t l , da' V i f i r i , da1 Bafsa , 
& c . 

Le mofehee fono fabbricate a guifa di Sale 
grandi , con ale , c o r r i t o i , e cupole ; e fono 
adórnate neli ' interno con compar t iment i , e 
pezzi di lavoro Arabefco . — Da un lato v i 
é fempre una vafea, con diveríi galletti , o 
c h i a v i ; e fulla fommita é fifíata una mezza-
í u n a . 

M O S C H E T T O , un arme da fuoco che 
íi porta fulla fpalla, e fi ufa nella guerra; a 
cm íl da fuoco coll ' applicazione di una méc
ela accefa i Ved i Arme da F u o c o . 

, La lunghezza del mofehetto é fiífata a tre 
piedi , otto pol l ic i dalla bocea al focone ; e 
la fuá apertura od i l fuo calibro debbe effere 
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tale che riceva una palla di fedici i n una 
l ibbra . 

I mofehetti eran portati anticamente ne í 
campo dalla Fanteria: i n oggi fono poco ufa-
t i , falvo che nella difefa dellepiazzej effen-
doviíi fuílituiti i f u f i l i . 

M O S C H E T T O N E , mofehetto pih cor
to , benché piu g r o í f o , che i l mofehetto ordi • 
nario . — V i fi da fuoco mercé la collifio-
ne deli'acelajo e di una pietra focaja nell 'ac-
cialino : laddove i l mofehetto piglia fuoco con 
la meccia . La fuá bocea o canna é una38'n:t. 
parte della fuá lunghezza ; e porta 5 oncie 
di ferro, o j ~ di piombo con quantitaegua-
le di polvefe , 

M O S C O , M u s c u s , nella Storia Natura-
l e , una piccola planta , la qual crefee fulle 
feorze , & c . di diveríi alberi , come del 
pioppo , del fraffino, della quercia, del ce
dro , & c . non men che fulla tér ra . V e d i 
P A R Á S I T O . 

La piu fiimata é piü odorífera corteccia é 
quella del cedro ; el l ' é di qualche ufo medic í 
nale , fendo aílr ingente 5 ed atta a fermare l ' 
emorragie e le diíTenterie. 

G l i antichi credevano che i l mofeo degli 
alberi foífe 1' effetto di un difordine , o feom-
ponimento della teílura della cortecia ; od al 
piu una fpezie di piccoli filamenti che efeono 
dalla corteccia medefima . 

M a i moderni trovano da diverfe oñe rva -
zioni , che i mofehi fono tu t t i reali e di f t in-
te piante, la cui femenza, che é picciolií í i-
ma , é racchiufa in piccole capfuls , che 
crepano da sé , portandofi via dal vento la 
femenza , fin che cadendo fulle ineguaglian-
ze della feorza degli alberi , i v i é fermata , 
piglia radice, e fi nutrica a corto della plan
ta , ficcorae la m u ñ a del pane , & c . Ved i 
M U F F A . 

Le differenti fpezie di mefehi fono i n gran 
numero; M . Va i l l an t ne conta 137 nella íola 
vicinanza di Pa r ig i . 

V i é puré una fpezie di mofeo verdiccio 
che crefee su i cranj umani fiati efpoíli iun-
go tempo al l ' aria , e che chiamafi ufnea hu
mana , o mu/cus calvarius. G l i antichi ne 
faceano un .gvand' ufo come di un aflringen-
t e , & c . Vedi U S N E A . '•• _ 

I mofehi fanno un capo di commercio^ ; 
effendovene diverfe fpezie che fi ufano m 
Medicina , nel profumare , & c . Fra g l i a l
t r i i l mof eo marino , chiamato Coralltna % 

\ ( V e d i 
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( Vedi C O R A L U N A ) ed i l mofeo del cedro e 
dell' abete , ch' en t r año nella cornpofizione 
della polvera di c ipro . 

I I mofeo degli alberi ordinarj , come della 
quercia, del fraffino, del pioppo, & c . fi ado-
pra per calafattare i vafcelli . Si adopra pa-
r imen t i da chi bazzica i n uccei l i , per farne 
delle gabbie a certe fpezie d'ucceili che i v i 
figliano e covano. 

I g ia rd in ier i , & c . mettono i l mofeo t ra le 
malattie od infermita delle piante. Vedi M A -
L A T T I A . M . Mor t ime r ordina che íi fre-* 
ghi e rafchi via con un qualche idóneo ií lru-
mento , che non offenda la corteccia dell ' 
albero^ j Q con un pezzo di flamigna dopo 
una pioggia macerante; abbenché i l plü í i -
curo riraedio fía rimovere la cagione ; k> 
che faífi con far ben colare e mondare la 
térra di tutta V umidita fuperflua . Ovvero f i 
puo preyenire e tener l u n g i , nel pr imo plan
tar degli alberi , col non cacciarli troppo a 
fondo, 

M O S T A R D A , una preparazione di un 
femé di queño nome , macinato o battuto 
con dell 'aceto, o col mojio d i vino , donde 
i l fuo nome. 

Seme di MOSTAKDA > i n Lat ino finapi ^ 
c un femé caldo mordente , che da la de-
nominazione ad una fpezie di medicine to-
p iche , chiamate fmapismi , V e d i S I N A P I S 
M O ., 

I I f emé di mojlarda íí adopera eziandio 
nel preparare i l fagrino . Ved i S A G R I N O . 

M O S T O , M U S T U M , v ino dolce fpremu-
to di frefeo dal grappolo; o fia i l liquor nuo^ 
yo dall ' uva fchiacciata , avanti che abbia bol-
l i to o fermentato . Vedi V I N O . 

M O S T R A di Soldati . Vedi R A S S E -
GNA . 

M O S T R O , . M O N S T R U M * , una nafeita 
o produzione di cofa vívente ,, che degene
ra dalla giufta e con.fueta difpofizione delle 
p a r t í , nella fpezie a cui appartiene. — Co
me quando vi. fono troppi m e m b r i , o trop
po p o c h i ; od alcuni fono enormemente fuo-
r i d i proporzione , o nel difetto a o nell ' 
ecceffcu 

* L a parola e L a t i n a , monftrum a mon-
Ü r a n d o . '-— Quindi puré la cajfa od i l 
vafe, ove anticamente eran tenute le re-
liquie da mofirarfi a1 popoli divoti , era 
detta m o n í l r u m . Dugdale fa mencione 
di un Inventario della Chiefa di Tork. 
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con quefí Articolo, I t em unum mon-
flrum cum oífibus_ S a n ñ i Petri i n Be-
r y l , & crucifixo i n fummitate . Vedi 
R E L I Q U I A . 

Ariño te l e definiíce un mofiro per un difet
to della natura , allorche operando per qual
che f ine , non vi pub giugnere , a cagione 
che alcuni de'íuoi principj íono c o r r o t t i . Vedi 
N A T U R A . 

I moflri non propagano la loro fpezie í 
per la qual cagione alcuni mettono i m u l i 
nel numero de' mojlri; come anco g l i erma-
f r o d i t i . V e d i M U L O , ed E R M A F R ^ D I T O . 

Le femmine che partorifeono gemel l i , t ro-
vanfi eífere foggette anzi che no a produr 
moflri. '— L a ragione é forfe quefta ; che 
quantunque i gemelli íieno coperti da una 
chorion comune , pur hanno la loro amnios 
feparata ; che per la loro contiguita pub ac-
cader che crefeano unitamente, o fi accozzino 
infierne, e si cagionar poífono unaconfufione 9 
od uno sfíguramento di p a r t i . D i qua tanti 
feti doppj. Vedi DOPPIO . 

I I P. Malebranche fpiega la produzione 
de' moí l r i nel mondo an ímale cosí . •— II 
Creatore ha ñabi l i ta una tal comunicazione 
tra le diverfe parti delle fue creature , che 
non folamente noi fiam naturalmente porta-
t i ad imitare F un 1' a l t r o , cioé abbiamo una 
difpofizione a fare le fíeífe cofe , ed aífume-
re le fleífe maniere e coftumi di quelli co* 
quai converfiamo ; ma abbiamo ancora cer
te difpofizioni naturali che c' inclinano alia 
compafíione , egualmente che a l l ' imi taz io-
ne . N o n v ' é quaíi uomo nel mondo che 
cib non fenta, e no i vegga manlfeftamente, 
e pero non abbiíbgna d' eífere provato. G l i 
fp i r i t i animali fono adunque non folamente 
portati per un impeto naturale nelle parti r i -
ípett ive del corpo per efeguire le medefimé 
azioni , ed i medefimi mot i , che veggiam 
fare a l t r u i , ma i n oltre riceviamo i n qualche 
modo le lor ferite , e prendiam parte ai lor 
dolor i 

L ' efperienza ci m o ñ r a , che quando noi 
guardiamo attentamente qualche perfona fe-
veramente battuta , o che ha nel fuo corpo 
una gran piaga, fe r i ta , o f i m i l e ; g l i fp i r i t i 
immediate corrono i n quelle parti del noflro 
corpo che corrifpondono a quelle che veg
giam patire nel corpo altrui ; quando non, 
venga i l loro corfo fermato da un altro p r in 
cipio . Q u e ñ o fluífo di fpir i t i é fenfibiliífi-

mo 
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trio ndle perfone di una coflituzlone dillca-
t a , che fpeffo inorridifcono , e proyano una 
fpezie di tremore nel corpo .m tal i occafio-
n i ; e queda f impa t» ne corpi produce com^ 
paffione nello fpinto . .n 

Ora deefi offervare , che la vi í ta di una 
ferita ' & c . ferifce e piaga la perfona che la 
suata' tanto piu fortementc_efenfibilmente, 
quanto é Cebóle e dilicata la períbna 
medeíima j gíi ípiriti facendo una p iu forte 
impreffione íulle fibre di un corpo delicato, 
che in quelle i n un robuílo . Cos í uomin i 
for t i e vigorofi veggono un 'e íecuz ione fenza 
moíto rifentiraento; mentre al l ' oppoílo , don-
ne, od a l t r i d id i l ica to temperamento fono j 
in vederla, percoffi d' orrore e di pieta . Quan
to alie creature che íbno tuttavia nel ventre 
della madre} le fibre della lor carne effendo 
jncomparabilmente piu fine che quelle delle 
donne m e d e í i m e , i l corfo degli fp i r i t i anima-
l i debbe neceflariamente produrre m o í t o mag-
giori a í t e r az ion i . 

Suppofle quefte cofe , fácilmente fi fpiega 
i l fenómeno de' moftrt . Supponete v. gr. un 
fanciullo nato pazzo, e con tutte le fue gam-
be e braccia rotte nella fleífa guifa che lo 
fono quelle de' rei i n alcuni paefi; i l qual 
cafo noi rechiam per un efempio , perché a 
Parigi un moftro tale attualmente é nato , 
ed ha vivuto i n uno degli Oípi ta l i di quella 
C i t t a vent ' anni : La cagione di queñ ' acci
dente , fecondo i poíH p r inc ip j , íi fu , che 
vedendo la madre giuftiziare un reo , ogni 
colpo dato al pover' uomo s percoífe con v io-
lenza 1' immaginazion della donna, ed Ín
fleme, per una fpezie di contraccolpo i l cer-
vello dilicato del bambino. Ora , quantun-
que le fibre del cervello della donna foífero 
í t r anamen te fcoífe dal violento fluífo degli 
fp i r i t i animali i n tale occaíione , nulladime-
no ebbero forza e confiftenza baflevole per 
impediré i n eífa un infero feoncerto; ma le 
fibre del cervello della creatura eífendo inca-
paci di reggere all ' urto di quegli fp i r i t i , f i 
ícompofero affatto e fi rovinarono j e la ftra-
ge fu si grande che lo privo della ragione per 
tut ta la fuá v i t a . 

I n o l t r e , eífendo la donna fpaventata dal
la vifta deir efecuzione , i l corfo gagliardo 
degli fpir i t i animali dirizzofil a tutta forza 
dal cerebro a tutte quelle parti del corpo , 
che corrifpondeano alie parti pazienti del 
reo j e la fleífa cofa dovette feguire nel bam-
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b i n o . M a perb che g l i offi della madre eran 
fortj da poter reíiftere all ' impulfo di cotefti 
fpi r i t i , non ricevetter danno . M a bensi i l 
rápido loro corfo poté fácilmente foverchiare , 
e romperé le tenere e dilicate fibre delf offa 
del bambino ; eífendo le oífa 1'ultime parti 
del corpo che fi formano, ed avendo una te
nue confiflenza, finché la creatura é tuttavia 
neir ú t e r o . 

A l che fi pub aggiugner'e,* chéTfe la madre 
aveífe determinato i l corfo di queíH f p i r i t i , 
verfo qualche altra parte del di lei corpo , 
con t i t i l l a r f i o pizzicarfi gagliardamente, h 
creatura probabilmente non averebbe avute 
1'oífa rotte ; ma la parte corrifpondente a 
quella a cui fu determinato i l moto degli 
f p i r i t i , farebbe fíata l 'offefa. 

D i qul appar la ragione, per cui le donne 
nel tempo della gravidanza , vedendo perfo
ne , & c . fegnate i n una particolar maniera 
fulla faccia, imprimono i' iíieífa marca fulle 
parti della creatura corrifpondenti ; e la ragio
ne al tresi , perché per lo flropicciare alcuna 
parte nafeofa del corpo , quando fono dalla 
vifta di cofa ñ rana forprefe , o quando fono 
da paífione flraordinaria a g í t a t e , la marca o 
T impreffione fi fiífa su quella nafeofa parte 
piuttofto che ful volto della creatura . D a i 
principj qul po f t i , la maggior parte , fe non 
tu t t i i fenomeni ¿Q moftri f i potrebbono fá
cilmente fpiegare. 

MOSTKI Vegetaéili. — V i fono parimen-
t i delle produzioni moftmofe nel mondo dei-
le piante: T a l i , e. gr. fono quelle che i Bo-
tanici chiamano baflardi, & c . V e d i G E N E -
R A Z I O N E . 

I F ior iñ i danno la denominazione di mo-
firi, o di fiori mofiruofi , a que' fiori che non 
fono doppj , ma che hanno doppia pula , 
o doppio gufcio , o quando i n vece di un 
fiore ve ne fon due o tre che forgono uno 
al di fopra dell' altro da un folo ñ e l o . Vedi 
F I O R E . 

M O T A , é un termine che fpeífo s ' i n -
contra nelle noílre confuetudini antiche , i n 
fenfo di un ' adunanza , o feífione , di una cor
t e , d i un tr ibunale, di un plácito & c . 

D i tai mote, chiamate da' Saífoni anco 
gemote , conílderate nel fignificato d' affem-
blee, o di tribunal i , ve ne furono di varié 
fpezie , come witenagemote , folkegemote , 
fchiregemote , hundredgemote , burgemote , 
wardegemote , haligemote , fwa 'mgemote , &c« 

V e d i 
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Veai ciafamo fotto Ü fuo proprio A r t i c o l o , 
W l T T E N A G E M O T E , &C. 

M O T A , fu anco i n ufo per dinotare una 
fortezza, o un cañeí lo ; come mota de Wtnd-
for s & c . 

M O T E C T I C O flile. Vedi 1'Articolo S T I -
L E . 

M O T O , primariamente cosí detto , o 
M O T O lócale , é un cambiamento continuo 
e fucceííivo di luogo o quello ñ a t o di un 
corpo, per cui egli eorrifponde fucceíTivamen-
te a diverfi luoghi differenti, od é fucceífiva-
mente prefente i n diverfe parti dello fpazio . 
Vedi L U O G O . 

N e l qual fenfo, la dottrina e le leggi dei 
moto fanno i l foggetto della Meccamca , o 
áéüz. Statica. Vedi M E C C A N I C A , & c . 

jGl i antichi Filofofi confideravano i l mo
to i n una maniera piü genérale ed eftefa^. 
L o definivano, un paífaggio da uno ñ a t o i n 
un altro : e si faceano feî  fpezie di moto , 
cioé moto di Creazione , di generazíone , d i 
corruzwne , di aumentazione , di diminuzio-

, e di latione 3 o lócale . V e d i G E N E R A 
ZÍONE , & c . 

A l c u n i de' moderni Scolañici riducono 
queñe fei fpezie di moto a quattro : La 
pr ima é genérale , ed inchiude ogni paflag-
gio da uno ñ a t o i n un a l t ro , fotto la qua-
le fpezie vengono la creazione, la produzto-
ne •) e la mutazione. — La feconda é un 
paífaggio di qualche cofa gia efiftente da uno 
flato i n un altro : e si la gencrazione é un 
moto . — La terza , un paífaggio fucceííivo 
di qualche cofa gia efíñente da un termine 
ad un a l t ro : e si 1' alterazione e 1' accrezione 
fono fpezie di moto. — L ' u l t i m a , é la la-
tzone, od i l moto lócale 3 é si i l c a m m i n a r e é 
un moto. 

M a g l i u l t i m i o piíi recenti Filofofi nega-
no qualunque altra fpezie , dal moto lócale 
i n fuori , e riducono tutte le forte fopram-
mentovate a quefta fola. — Per maniera che 
non ci r e ñ a , attefa queña nozione, da con-
íiderare fuorché i l moto lócale , di cui tut t i g l i 
a l t r i moti fono tante differenti determinazio-
n i , od effetti . Vedi A C C R E Z I O N E , A L T E 
R A Z I O N E , & c . 

G l i Scrittori di Fifica , antichi e moderni 
fono fempre ñat i perpleíTi e neli ' imbarazzo , 
in torno alia natura ed alia definizione del 
moto lócale. •— I Peripatetici lo defínifcono 
per j Affus entis in potentia^ prout in poten-
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fembra pe' noftri tempi troppo añ ra t í a e me-
tafifica; e non é di alcun ufo nello fpiegare 
le proprieta del moto. 

G l i Epicurei fpiegano i l moto, per la m i -
grazione di un corpo, o di una parte di un 
corpo j da un luogo all ' altro . La qual defr-
n iz lone , dagli u l t i m i Epicurei vien raffina-
t a , col chiamare i l moto una migrazione od 
un paífaggio di un corpo da fpazio a fpazio; 
foñituendo eglino cosí la parola fpazio per 
quella di luogo . 

I Ca r t e í i an i defínifcono i l moto un paífag
gio od una rimozione di una parte di mate
ria dalla vicinanza di quelle parti che g l i 
fono immediatamente contigue , nella v i c i 
nanza d' altre . 

La qual definizione s' accorda , i n f a t t i , con 
quella degli Ep icure i : tutta la diíferenza tra 
eííj confiftendo i n queño • che quel che i ' uno 
chiama corpo , e luogo , I'altro chiama materia , 
e parti contigue . 

Borell i 1 ed altr i Scrittori recenti , dopo di 
l u i , definifcono i l moto piíi accura tameníe e 
adequatamente, i l paííaggio fucceííivo di un 
corpo da un luogo ad un a l t r o , in un tem-
po deteraiinato , con di ventare fucceñivamen-
te contiguo a tutte le parti dello fpazio i n 
termedio . 

I I moto adunque, íi conviene generalmente 
che fia la traslazione di un corpo da luogo 
a luogo : M a g l i Au to r i difcordano fra loro 
infini tamente, quando vienfi a fpiegare in che 
queña traslazione coníifta . — E di qua Je 
lor divifioni del moto diventano oltre modo 
incerte e precarie . 

Ar i f to te le , ed i Peripatetici dividono tutto 
i l moto i n naturale e violento. 

, M O T O Naturale é quello che ha i l fuo pr in
cipio , o la fuá forza movente , dentro i l 
corpo che íi move . — T a l é quello di una 
pietra che cade verfo i l centro della térra . 

M o T O Violento e quello i l cui principio é 
f u o r i , e contro cui i l corpo che movefi fa 
reí]f tenza; •— T a l ' é quello di un pietra che íí 
git ta all ' i n s ü . 

I moderni generalmente dividono i l moto i n 
ajjoluto, e relativo . 

M O T O A[foluto, é i l cambiamento di luo
go a í fo lu to , i n un corpo che movefi ; la cui 
celenta fara percib miíurata dalla quant i tá di 
fpazio aífoluto che i l corpo in moto percorre . 
Ved i L U O G O . 

M O T O 
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M o t o Relat ivo , é una mutíizione del re

lativo o volgar luogo del corpo in woto; tá 
ha la fuá celerita, íHmata dalla q u a n t i t á d e i -
10 fpazio relativo percorlo. 

A l t r i dividono i l woto in proprw , ed im
proprio, od efiranep- . > 

M O T O Proprio , e la nmoz ione , o i l d i -
lungamento da un luogo proprio i n un a l t ro , 
che con cío diventa proprio , come cecupa-
to da queílo corpo íblo , ad efcluíione di tu t t i 
g l i a l t r i . - T a l é i l moto di una ructa i n un 
orologio. . 

MOTO Improprio , e/tranco, o comune, é 
11 paíTaggio di un corpo da un luogo comu
ne in nn altro luogo comune . — T a l é quel-
io di un orologio quando movefi i n un va-
íello & c . i 

La ragione di tutta quefla diverfita par 
che naíca dal non attendere ai differenti fi-
gnifícati delle parole; e dal comprendere tut-
to i n una definizione e divifíone , cib che 
dovrebbeíi piuttoflo avere i n diverfe parti 
d i í l i n t o . 

A l c u n i , e. gr. nelle lor definizioni del 
nwtos confiderano i l corpo movente í i , non 
i n quanto ei riguarda i corpi aggiacenti , 
ma _ i n quanto riguarda lo fpazio immobile 
ed infini to . — A l t r i , confiderano i l corpo 
i n moto, non rifpetto alio fpazio infini to , 
rna ad a l t r i corpi a dismifura lontani . — 
E d a l t r i , finalmente , confiderano i l corpo i n 
moto, non come ei riguarda i corpi lontani , 
ma quella fuperfizie folamente alia quale é 
cont iguo. 

M a fiabiliti una volta quefii varj fenfi , 
la difputa fi dirada e fvanifee; imperocché 
potendoíi ogni cofa , che íi m o v e , confide-
rare i n quefie tre diverfe maniere ; ne na-
feono d i qua tre diverfe fpezie di moti : de' 
q u a l i , quello che riguarda le parti dello fpa
zio immobile infini to , fenza confíderazione 
de' corpi c i rcumarrbient i , pub eíTere chiama-
to affolutamente e veramente proprio moto . — 
Quello che riguarda i corpi circumambienti 
ft dismifura r imo t i , che pofíbno per avven-
íura g l i fleffi eííer m o f f i , moto relativamente 
eomune . 

L ' u l t i m o , che riguarda le fuperfizie de' 
proffuni contigui corpi , i n quanto che pub 
mancare affatto e del moto aííbluto e del 
moto comune , lo chiamiamo moto relativa
mente proprio. 

I I MOTO affolutamente e veramente pro-
Tomo V, 
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prio, adunque, é T appücazione di un corpo 
alie differenti parti dello fpazio infini to ed 
immobi l e . 

Quefto folo é un moto proprio ed affoluto ^ 
effendo fempre generato e cambiato da forze 
imprefie ful corpo í k í í b che íi move , e da 
quefte forze fole ; ed eííendo quello da cui 
provengono le forze reali di tu t t i i corpi 
per metterne al t r i i n moto con 1' impulío \ 
ed al quale cotefii moti fono proporzionati . — 
M a quefto moto noi non poífiamo invefti-
garlo o determinarlo aecuratamente; né pof-
liamo diftinguere , quando due corpi fono 
impulfi 1' uno full ' altro , i n quale de' due 
( v, gr. quello che appare mover í i piu velo-
cemente, o 1' altro che appare moverfí piu 
lentamente , e forfe anche eíTere i n quiete ) 
i l moto reale , e confegiíentemente la forza 
reale donde é nato i ' impulfo , nfieda ; non 
valendo noi a determinare fe i l centro di 
gravita dell' intero fiftema ( che non é fe non 
un punto nello fpazio i n f i n i t o ) fía egli fteífo 
i n quiete , od in moto. 

I I MOTO relativamente comune , é un cam-
biamento della fituazione di un corpo rifpet
to agí i a l t r i corpi rimoti c ircumambienti : e 
queft' é i l moto di cui favelliamo, quando d i -
ciamo che gl i uomini , le C i t t a , e la térra 
fteíía, movonfi attorno del S o l é . 

Queft' é puré i l moto ^ che intendiamo , 
quando ftimiamo la quantita del moto, e la 
forza che un corpo ha d' impellerne un al
tro . -- Per efempio, fe una sfera di legno, 
empiuta di piombo per renderla piíi p e í a n t e , 
fcappi fuor della mano , noi fiam fo l i t i fti-
mare la quantita del moto, e la forza che 
ha la sfera di fofpignere un a l t r a , per mez-
zo della celerita della sfera , e per mezzo 
del pefo del piombo inclufo, e cib veramen
te i n riguardo alia forza fteífa , ed al fuo 
effetto per quant' ei cade fotto de' noftri fen
fi . — M a fe i l potere od i l moto reale fía 
nella sfera che veggiamo urtare , o nella tér
ra , che pare eííere ur ta ta , e percoíía , no i 
non poffiamo , come s' é gia detto , determi
narlo . 

MOTO relativamente proprio, é 1' applica-
zione fucceííiva di un corpo alie parti differen
t i de' corpi con t i gu i . 

E queft' é i l moto , d' ordinario intefo nel
le di fpute fifiche intorno alie nature delle cofe 
particolari; come quando diciamo , che i l calo
re j i l fuono, la fluidita & c . coníiftono nel moto , 

L l i Tut ta^ 
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Tuttavolta ñ dee qui aggiugnere , che ^ per 

" l5 applicazione fucceííiva di un corpo , T i r i 
tera fuá íuperfizie , prefa infierne , fi dee 
concepire fucceíTivamente applicata alie partí 
differenti de'corpi contigui . Da queñe d i -
verfe definixioni del moto nafeono altrettan-
te definixioni "del luogo : Imperocché quando 
parliamo del moto ( o del la quiete ) vera
mente ed affolutaraente proprio , allora i l 
luogo é quella parte de!lo fpazio infinito ed 
immobile , ch' é dal corpo riempiuta . — 
Quando fi parla del moto relativamente comu-
ne , allora i l moto é una parte di uno fpazio 
o di una dimenfione mobile . — Quando , 
di un moto relativamente proprio , ( che é 
realmente improprio ) i l luogo é allora la íu-
perfizie de'proffirai aggiacenti corpi , o fpazj 
fenf ib i l i . Vedi L U O G O . 

í^íella definizione della quiete íi convierie 
a un di preífo ; ma fe la quiete fia una me
ra privazione del moto, o qualche cofa poíi-
í i v a , viene caídamente difputato . •— Male-
branche , ed altr i foftengono la prima parte 
della queftione : Car tef io , ed a l t r i , la fecon-
da . — Quefti u l t i m i vogliono che un cor
po i n quiete, non abbia potere di perfevera-
re i n cotefta quiete , né di refiftere a corpi 
che tentano di diftruggerla ; e che i l moto f i 
pub cosí bene chiaraar una ceífazione di 
quiete , come la quiete una ceífazione di moto . 
Vedi Q U I E T E . 

I I principale argomento de' p r i m i , é que-
í k ) : Supponete un globo i n quiete , e íup-
ponete che D i o cefifi di volere la fuá quiete ; 
qual fara la confeguenza ? E g l i fara i n quie
te tut tavia . Sia egli i n moto, e D i o ceffi d i 
volere i l fuo moto $ qual fara la confeguen
za ? ceffera di mover í í ; cioé , fara i n quie
te ; perché la potenza per cui un corpo i n 
moto perfevera i n quefto flato é la poí i t iva 
volonta di D i o : quella onde i l corpo quie-
fcente perfevera j é folamente la fuá volonta 
privativa . 

M a queft' é una petitio principa ; imperoc-
clié la forza od i l conatus per cui i corpi 
i n moto o quiefeenti , perfeverano i n que-
fli ftati , é la mera inat t ivi ta della mate
ria ; e percib fe foífe poíTibile che D i o non 
voleífe alcuna cofa, un corpo gia i n moto , 
f i moverebbe per fempre ; íiccome un cor
po i n quiete , farebbe i n quiete per fem
pre . •—• Da quefta inat t ivi ta della materia 
d i r i v a , che tu t t i i corpi refiftono fecondo ¡c 
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loro quantitadl di materia , e che un corpo 
che ne percuote un altro con una data velo-
cita , lo move con i ' iftefía proporzione che 
la fuá denfita, o quantita di materia ha alia 
denfita o quantita di materia del!' a l t ro . Vedi 
V i s Inertice. 

I I moto é fempre flato flimato una fpezie 
della quanti ta ; ed i l fuo quantum , o la fuá 
grandezza , che al í ramente cbiamafi i l fuo 
momentum , é flimato i n parte dalla lunghez-
za della linea che i l corpo i n moto deferi-
ve ; (come fe un corpo percorre una linea 
di cento piedi , la quantita del fuo moto é 
raaggiore che fe percorreífe dieci piedi) ed 
i n parte dalla quantita della materia moíía 
inf ieme, o nell1 ifleífo tempo ; c i o é , non dal 
volume , o dall' eftenfione del corpo , raa 
dalla fuá maífa o dal fuo pefo ; F aria , e 
le altre materie fotíili onde fon ripieni i po-
r i , non entrando nel contó : Come fe un 
corpo di due piedi cubici percorre una linea 
di cento piedi , la quantita del fuo moto é 
maggiore che quella di un corpo di un pie-
de cubico deferiveníe la medefima linea : 
Imperocché qualunque moto che un t u t t o h a , 
quello f i ha i n una meta dell' altro ; ed i l 
moto del tutto é la fomma del moto di tutte 
le fue p a r t i . Vedi Q U A N T I T A ' " . —_ 

D i qui fegue 3 che, perché due corpi ine-
guali abbiano moti eguai i , o momenti egua-
l i , le linee ch' eglino percorrono debbono 
eííere i n una proporzione reciproca del le lo
ro maífe o pefi ; cioé , fe un corpo ha tre 
volte la quantita di materia che n ' ha un a l 
tro , la linea ch7 egli percorre debbe effere 
•7 della linea percorfa dall 'al tro . — Se due 
corpi adunque attaccati alie due eftremita di 
una bilancia o leva , hanno le loro maííe i n 
ragione reciproca delle loro diflanze dal pun
to fiíib 3 quando quefti fono m o f l í , deono 
deferivere linee i n ragione reciproca diquefte 
mafle. 

Per efempio, fe i l corpo A ( T a v . Mee-
can. fig. 30, ) ha tre volte la maífa o i l pe-
fo di B , e ciafeuno fía attaccato agli eftre-
m i della leva A B , i l cui fulcrum o punto 
íiífo é C , i n cosí fatta _guifa che la diftan-
za B C , fía tre volte la d i í knza C A ; la 
leva non pub inclinare per 1' un o per V al
tro verfo , che lo fpazio per cui fi move i l 
corpo minore _ non fía tre volte lo fpazio 
A D , per cui _ fi move i l maggiore : cosí 
che i loro m o t i faranno eeuali. — N é v é 

al-
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alcuna ragione , perché i l corpo A tendente 
veríb a l l ' ingm v. gr. con quattro gradi di 
moto , foüevi i l corpo B piuttofto , che B 
tendente né piíi né meno all ' ingiu cogí' iflef-
íi quattro gradi di moto follevar debba i l cor
po .A : Ep'iino íaranno adunque i n equili
brio . — Dal qual fondamento dipende tutta 
la dottrina della Meccanica . Vedi B I L A N C I A , 

S T A D E R A , &C- „ A , . 
D i qua i l Sran problema d Archimede. : 

con qualunque data forza , per picciola che 
íia íoIlevare ogni dato peíb , quanto íi vo-
g-lia grande . — Imperocc'ne con accrefeere 
la ¿ i lhnia C B infinitamente , la poten
za del corpo A fara infinitamente accre-
ía'uta . Vedi M E C C A N I C A , cd E Q U Í L I -
BRÍO . 

Che i l moto non íia un attributo eífenzia-
le della materia, tut t i convengono ; di qua na-
fce la difputa intorno alia íua produzionc , ed 
a qual caufa fi debba la fuá continuazione . 
Ved i C O M U N I C A Z I Q N E , & c . 

L a quantita del M O T O , e fempre la ficf-
fa ? •—! I Cartefiani foflengono , che i l 
Creatore ful bel principio ha impreffa una 
certa quantita di moto su i corpi j e ció fot-
to tai l e g g i , che ni una parte di eífo íi per-
da } ma la medeí ima porzione di moto co-
flantemente nella materia confervifi : e di qua 
conchiudono, che fe qualche corpo i n moto 
urta i n un altro corpo ,-11 primo non perde 
del fuo moto niente piü di quel che ne comuni
ca al fecondo . Vedi C A R T E S I A N I . 

Queí to principio íi gitta a t é r ra dal Cav. 
Neuton colle feguenti propofizioni : — 

Dalle varié compofizioni di due moti é 
manifeílo che non v' é fempre la fteíTa 
quantita di moto nel mondo : imperocché 
fe due palle congiunte aíTieme per un fot-
t i l filo di ferro f i rivolgono con un moto 
uniforme intorno al loro centro comune di 

,) gravita , e nel raedefímo tempo cotefto cen-
„ tro fia uniformemente portato i n una dr i t -
„ ta linea tirata nel piano del loro moto cir-
„ colare; la fomma de' moti delle due palle, 
3, toties quoties elleno fono i n una linea ret-
35 ta tirata dal loro centro comune di gravi-
SÍ ta , fara maggiore che la fomma de' loro 
53 moú , quando elleno fono i n una linea 
M Perpendicolare a quell' altra . Donde appa-
„ re che i l moto pub eífere e generato e per-
„ duto M a a cagione della tenacita de'cor-
55 pi fluidi, e del fregamento delle loro par-

M O T 
4 5 í 

„ t r , con la debolezza della forza elaíHca 
„ ne' corpi folidi ; pare che la natura i n d i -
„ n i piuttofto alia dlftruzionc che alia pro-
„ duzione del moto ; ed i n realta i l moto va 
,3 di continuo fcemando , e focendofi mino-

re . Imperocché i corpi che fono o cosí 
„ perfettamence duri , o cosí m o l l i , che 
„ non hanno potenza elaflica , non rifalte-
33 ranno o rimbalzeranno T u n dall1 altro : 
„ La loro impenetrabilita fermera folo i l lo-
,3 ro moto, E fe due corpi tali 3 eguali 1' un 
,3 all ' altro 3 fien portati con moú eguali ma 
,5 o p p o ñ i , cosí che s'incontrino i n uno fpa-
„ zio vuoto , per le Icggi del moto devono 
,3 fermaiTi proprio nel luogo del concorfo , 

perderé tutto i l loro moto, ed eífere i n 
,3 quiete per fempre 3 quando non abbiano 
,3 una forza elafiiea che dia loro un nuovo 

moto. Se hanno baílevole elafiicita per dí-
,3 ventar capaci di refilire o rimbalzare con 

, od ^ 5 0^ T 5 forza con cui s' k i -
contrano 3 perderanno f , od ^ 3 cd 7 del 

33 loro moto . E cib vien confermato dalle 
33 fperienze : Imperocché fe due penduli 
33 eguali lafcinfi cadere da eguali altezze , 
35 cosí che fi urtino plenamente 1' un 1' altro \ 
35 fe cotefli penduli fono di piombo 3 o di 
3, creta molle , perderanno tutto o quafi tutto 
35 i l loro moto j e fe fono di una qualche ma-
3, teria e la í l ica , riterranno fol tanto di moto 
5, quanto ne ricevono dalla loro forza ela-
3, ñ i c a . " Se íi dimanda , come avvenga , 
che perdendofi cosí di continuo i l moto, fia 
di bel nuovo continuamente rinovato : fog- ' 
giugne 1' ifteíío Autore , che egli é rinova
to da aicuni principj a t t iv i 5 " Quali fono , 
„ la cagione della gravita , per cui i Piane-
35 t i e le Comete confervano i loro moti nel-
55 le proprie orbite , e tu t t i i corpi acquifiano 
35 un notabil grado di woío nel cadete, e la 
3, cagione della fermentazione , per cui i l 
3, cuore ed i l fangue degli animali conferva 
35 un calore ed un moto perpetuo ; le pa r t í 
33 interne del cuore fono mantenute cont i -
,3 nuamente calde ; m o l t i corpi ardono e r i -
55 fplendono; ed i l Solé ñeí íb abbrugia e r i -
3 3 fplende , e colla fuá luce fcal.ia, fomenta 
,3 e rallegra tutte le cofe , " (ficcome anco 
dalla cagione dell' elafticita, per cui i corpi 
fi rimettono nelle loro primiere figure 3 ) 
3, Imperocché poco moto troviamo nel mon-
,5 do , fuorché quello che manife í lamente 
?3 procede o da quefti principj a t t iv i 3 o 

U l 2 55 dal 
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„ dal comando del volitore (volentis impe-
„ r io) . " Vedi G R A V I T A ' , F E R M E N T A -
Z I O N E , ELASTICÍTA1 , & C . 

Quanto alia continuazwne del M O T O , od 
alia cagione per cui un corpo una volta i n 
moto viene a perfeverarvi , v ' é (lata grande 
controverfía tra g l i Scrittori di Fiíica ; e pur 
ella fegue evident i í f imamente da una del le 
gran k g g i della natura : c i o é , Che tu t t i i 
corpi perfeverano nel loro flato prefente o 
di moto , o di quiete , fe eílranee potenze non 
gli dií lurbano . I I moto adunque cominciato 
una volta , continuerebbe m infinitum , fe 
non provaflTe iníerruzionc da caufe efterne ; 
quali fono la forza della gravi ta , la reí i l ien
za del mezzo, & c . Cos í che i l principio di 
Ar i í lo te le , ogn 't cofa in moto appettfce la quie
te , é fenza fondamento. Ved i N A T U R A . — 
E niente meno s' é difputato intorno alia 
comunicazione del moto 3 od alia maniera on
de un corpo in moto , viene ad affetíare un 
altro inquie te ; o quanto di moto comunicaí i 
dal primo all ' u l t i m o . Vedine le leggi foíto 
la parola P E R C U S S I O N E Í Vedi anco C O M U -
N I C A Z I O N E . 

Abbiamo oífervato , che i l M O T O é i l fog-
getto della Meccanica ; e la Meccanica é la 
bafe di tutta la Filofofia naturale, che di qul 
e chiamata Filofofia Meccanica. Vedi M E C 
C A N I C A , e FILOSOFÍA . 

l a fatti 5 tu t t i i fenomeni della natura , 
t u t t i i cambiamenti che fuccedono nel fííle-
ma de ' co rp i , íi devono al moto, e fonodi -
i c t t i fecondo le leggi di effo. 

Quind i i Fiiofon moderni íi fono applicati 
con ardor paaticolare a confíderar la dot t r i -
na del Moto , per inveí l igarne le proprieta , 
Je l e g g i , & c . con 1' oflervazione, con 1' efpe-
rimento , e con _ i ' ufo della G e o m e t r í a . — 
E d a queílo dobbiamo i grandi vantaggi del
la Filofofia moderna fopra quella degli anti-
ehi ; che pochiffimo o niente badarono al 
mpto nelle loro ricerche Fifiche & c . ancor-
ché f i moílraffero cosi intefi della fuá impor
ta n z a ^ che definirono la natura , per i l primo 
principio del moto e della quiete della foílan-
za , i n cui e l l ' e . V e d i N A T U R A . 

T r a tu t t i g l i antichi , non efiíle fopra i l 
moto altra opera o fcrittura , falvoché alcu-
ne poche cofe ne' l i b r i d-' Archimede , D e 
¿quiponderantibus . — A Galileo fiam debi-
í o r i di una gran parte della dottrina del 
m o t o e g l i ícoperfe i l -primo le k g g i generali 
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del moto ^ e particolarmente della difcefa de' 
corpi g r a v i , tanto i n l iber ta , quanto su' pia-
n i incl inad ; le leggi del moto de1 projettili ; 
le vibrazioni de'penduli , e delle corde tefe; 
con la teoria delle refillenze , & c . ch'eran 
coíe delle quali ebber ppca nozione g l i anti
chi . Vedi DÍSCESA , PÉNDULO , P R O J E T T I -
L E , R E S I S T E N Z A , & c . 

,11 fuo difeepolo Tor r ice l l i , orno ed accreb-
be le feoperte del fuo mací l ro , e v i ag-
giunfe diverfi efperimenti intorno alia forza 
della percufíione , ed all ' equilibrio de' fluidi. 
Vedi P E R C U S S I O N E , e F L U I D I . -- I I Sig. 
Huygens moít i í f imo aggiunfe alia dottrina 
del péndu lo ; e tant' egli quanto Borelli am-
püarono quella della forza di Percuflione . 
— Finalmente, Neuton , Leibnitz , V a r i -
gnon , Mar io t te & c . hanno recata la dot
tr ina del moto ancor piu da preíío alia per-
fezione . 

Le leggi generali del moto furono prima 
t írate i n fiílema , ed ana l í t i camen te dimo-
í lrate dal Dot tor W a l l i s , dal Cav. Cr i fbfo-
ro W r e n , e dal Sig. Huyghens , quaíi nel 
medefimo tempo ; dal pr imo ne' corpi non 
elaílici , e dai due u l t i m i ne'corpi elaílici . 
— Finalmente , tutta la dottrina del moto , 
che include tutte le feoperte si degli antichi 
come de' moderni su queílo capo , fu data 
dal Dot tor Wal l i s nella fuá Mechanica ^ ftve 
de motu, pubblicata nel 1670. 

I I M O T O íi pub confiderare o come equa* 
bile ed uniforme y o come accelerato, e ritar* 
dato. ~- 11 moto equabile di nuovo fi pub con
fiderare o come femplice , o come compá-

jio : ed i l compofto , o come rettilineo , o 
curv¿lineo . 

E t u t t i queíli di nuovo íi poífono confi
derare o rifpetto a fe íleífi , o rifpetto alia 
maniera della loro produzione , e comunicar 
z ione, per via della percuíf ione, & c . 

I I M O T O equabile é quello i n cui i l cor
po che movefi procede e s' avanza con V iíleí-
fa invariata velocita. Ved i E Q U A B I L E . 

Le leggi del moto equabile fono le fegueK-
t i . ~ Dovendo folo i l Lettore o í í e r v a r e , di 
paffaggio, che la majfa, oquantita di mate
ria s' efprimera per M ; i l momentum o la 
quantita del moto o V Ímpe tus , per I ; i l 
tempo o la durazione del moto ; per T ; la 
velocitci, o la fuá celen ta per V ; e lo fpa-
zio , o la linea ch' egli deferive, per S. Vedi 
MOMENTO,, MASSA% VELOCITA4 , & c , 



M O T 
C o s í , fe lo fpazio é — Í , ecl íl tcmpo — 15 

la velocita íara efpreíía per ^ • *• E ^ la ve-
Jocita = : v , e l a m a í f a ^ r w , i l momentum 
fara parimenti ~ ^ • 

l e iepp/" ^ / MOTO umjorme od cqmbilc . — 
i 0 . Le velocitadi V ed v di due corpi che 
fi 'mojono equabilmente , fono i n una ra
cione compota della ragion diretta degli fpa-
X] S ed e della reciproca ragione de ' tem-

T e t . 

Imperocche , V ~ S 
Percib 5 V : • J : : S : s 

T í 

S f . s T 
Q . E . D . 

rQuefto , ed i feguenti T e o r e m i , íí poffo-
no illuftrare co' numeri cos í : -- Supponete 
un corpo A , la cui maíía é come 7 ^ c i o é , 
7 libbre , nel tempo di 3 íecondi percorrere 
tino fpazio di 12 p i ed i ; ed un altixTcorpo B , 
la cui maflfa é come 5 , nel tempo di 8 fe-
eondi , percorrere uno fpazio di 16 piedi . 
A l l o r noi averemo M : = : 7 , T : = 3 , 8 = 1 2 ; 
w 5,í = : 8 ,5- ~ 16. E percib V t = : ^ , v ^ i . 
II cafo ña ra dunque c o s í : 

V ' . v : : S t : s T . 
4 : 2 : : 12. 8 : IÓ. 3 : : 4 : 2. 

Q u i n d i , fe V ~ , dunque fara S t z z z s T j 
percib S : s : : T : t . Vale a diré , fe due 
corpi Ti movono equabilmente , e con le 
ifteffe velocitadi , i loro fpazj fono come i 
t e m p i . 

I corollarj fi pofíbno i l luñrare con nume-
r i , i n fímil guifa , che i T e o r e m i . Cos í fup-
poncteS ='12 , T ~ 6 , Í - ~ 8 , Í ~ 4 . A l l o r 
fara V V zzziz : 6 ^ 2 , ed ^ = 8 : 4 = 2 . 

Confeguentemeníe per cagion ehe V ~ t i 
S : s ~ T : t 

12:8 = : ó : 4 

Se V ~r: , ed anco f ^ z T ; allor fara S = / , 
e s\ i corpi moí í i equabilmente , defcriveranno 
fpazj eguaji i n tempi eguali . 

2o. GU fpazj S ed 5-, che due corpi per-
cor rono , fono i n una ragione compoíla della 
ragione de'tempi T e í , e delle velocita V 
cd v , 

M o r 4 5 3 
Imperoccké V :v t: S t : s T 

Percib V s T — v S t 
Eá S : s : : V T : v t ' 

I n numeri 12 / l ó : : 4. 3 : 2. 8 : : 12 : 16. 

§ u i n d i , fe S ^ r í , V T = r, Í , cos í -che 
V 'v : :t : T . c i o é , fe due corpi che m o v o n í l 
equabilmente , deícrivono fpazj eguali ; le 
loro velocitadi faranno i n una ragione" reci
proca de' loro t e m p i . 

I n numeri , fe fupporremo 8 = 1 2 , ed 
y ~ 12 . Perché S ~ V T ed.? = : i? í j fe V = ; 2 
e á v — 3 T — 6 e í = 4 . 

Cosí che abbiam V : v z r z t : T 
2 : 3 = : 4 : 6 

I n oltre , fe í r = T , allora fara V , 2 2 V ; 
e percib i corpi che f i movono equabilmen
te , defcrivono fpazj eguali i n tempi egual i , 
ed hanno le loro velocitadi egual i . 

3o. I momenti , o le quantita del moto , 
di due corpi che fi movono equafeilmente , 
I ed i , fono i n una ragione compoí la delle 
velocita V ed i ; , e delle maíTe o quantita 
di materia M ed m . 

_ Imperocché I — V M , e á i — v m ; per
cib I : z: : V M : v .m-j cioé , la ragione I ad i 
é compoíla della ragione di V a , e di M 
a m. Q E . D . 

Se I : = / , allor fara V M = v m ; e percib 
V : v — m : M . C i o é fe i moment i d i due 
corpi che fi movono equabilmente, fono egua
l i 1 le velocitadi faranno i n una ragione re
ciproca delle loro maffe. 

E percib fe Mz=zm? V r r r r ; c i o é , fe i 
momenti e le maffe di due corpi i n moto 
fono _ eguali , le loro velocitadi fono puré 
eguali. 

4o. Le velocitadi V ed 1; di due corpi 
che fi movono equabilmente , fono i n una 
ragione comporta della ragione diretta de' lor 
momenti I ed ¿ , e della reciproca delle loro 
maífe M ed w . 

Poiché l : t : : V M : v m 

l v m z = : i V M 

Q. E . D . 

I n numer i , 4 : 2:: 28. 5 : 10 . 7 : : 4 . 1 . : 
2 . 1:: 4 : 2 . * 
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Q i i i n d i , fe V ~ v , al lora Im ¿ M ; e 

f ercio I : i = M : m ; cioé , fe due corpi fi 
movono equabilmente , e colla medefima 

•velocita , i loro momenta faranno nella me
defima ragione colle loro maíTe . Se M — ra , 
I = : / ; e pcrcib fe due corpi che han le me-
defime maíTe , íi movono equabilmente , e 
con velocita eguale, i loro momenta fono 
eguali . 

5 o. I n un moto cquabile, le maíTe de'cor
p i M ed m fono i n una ragione comporta 
del la ragione diretta dei loro momcnt i , e 
della ragione reciproca delle loro velocita V 

Imperocché % poiché I : i : : V M : v m 

Dunq ue I vm ~ ¡VM. 

M : m ~ I v : ¿Y 

I n numeri 7 t 5 : : 28 . 2 : 10 . 4 : : 7 . i : 5 . 
I ; : 7 : 5 

Se M — ra , allor fara I v = ¿V ; e perciu 
I : i — V : v . Vale a diré fe due corpi che íi 
movono equabilmente , hanno le loro maíTe 
c g u a ü , i loro moraenti faranno come le lora 
veloci ta , 

I n n u m e r i , fupponete I = : 12 , 1 = 8 , 
M = : 4 ; allor fara 

¥ = 1 2 , 4 = 3 , e 7 ; = : 8 : 4 = : 2 
Percib 1 : ¿ ~ V : v . 

1 2 : 8 = 3 : 2 

6 ° I n un moto equabile , i momcnt i I ed 
i f ono in una ragione compofta delle ragio-
n i dirette delle maíTe M ed ra , edegli fpazj 
S , ed e della ragione reciproca de' terapi' 
T e f . ; 

Imperocché , perché V : v : : S t : S T 
ed I : / : : V M : vm 

Percib V I : v ¿ : : V M S t : v m s T 

I : i : : M S t : m s T 
Q. E- D . 

Q u i n d i , fe I / ' , allor fara M S í z=z msT • 
e percib M :'m = ÍT : Sf, S : 5 = m T : M í e 
T : t ~ M S : ms j cioé fe due corpi che íi 
movono equabilmente, hanno i lor momen
ta eguali , i 0 . Le loro maffe fono i n una 
Tagione compofta della ragione diretta del 
loro tempa, e della reciproca Me' loro fpazj. 

M O T 
2 ? . I loro fpazj í'ono i n una ragione comp0_ 
fta della ragion diretta de' terapi , e della re
ciproca delle loro maííe . JJ0. I loro tempi fo
no in una ragione, compofta delle loro maf
fe e de'loro fpazj . I n okre , fe M = 3 w • 
allor fara s T ~ SÍ ; e percib S : s ~ T : t • 
vale a diré , fe due corpi che movon í i equa
bilmente , hanno i loro momenta , e le loro 
maí íe eguali , i loro fpazj fono come i loro 
tempi . 

D i novo , fe T — í , allor fara S — s . Due 
corpi i n moto adunque , le cui maííe ed i 
momenti fono egual i , deferivono fpazj eguali 
i n tempi eguali . 

Se okre l ~ i , S = s: allor fara w T z=z 
M t j e percib M : rr. : : T : í ; cioé , fe due 
corpi i n m o t o , i cui momenti fono eguali , 
percorrono fpazj eguali , le loro maí íe fono 
proporzionali ai loro tempi . 

I n o l t re , fe T ~ í , aflora fara M rr: m ; 
e percib que' c o r p i , i cui* moment i fono egua
l i , e che mpvendofí equabilmente , deferivo
no fpazj eguali i n tempi eguali , hanno le 
loro maffe egual i . 

Se oltre I /' ~ , T r r : í , allor fara M S r r : 
ms ; e percib S : i - : : M ; vale a diré , che 
gl i fpazj percoríl nel medefimo tempo , da 
due corpi i n m o t o , i cui momenti fono egua
l i , fono i n una ragione reciproca delle loro 
maffe. 

7o. I n un moto equabile , g l i fpazj S ed 
í - f o n o i n una ragione compofta delle ragio-
n i dirette de' moment i I ed / , e de' tempi 
T e í j e della reciproca delle maffe M 
ed ra , 

Imperocché , perché I : / : : M S í : m s T , 

I m s T r = / M S í 
Laonde S : s : : I T m 1 ¡ i M 

Q. E . D . 

I n num. 12 : 1 6 : : 3 . 28 . 5 : 8 . 10 .7 : : 3 . 
4 . 1 : 8 . 2 . 1 : : 12 : 16 . 

Quindi fe S — s , Itm rrr / í M ; e percib 
I : / : : í M : T m , M i m : : l T : / , T l f . : M : 
I m . Se due córpi adunque percorrono equa
bilmente _ fpazj eguali , 1 ° . I loro momenti 
faranno i n una ragione compofta della ragio
ne diretta delle maffe , e della reciproca de' 
t e m p i . 20.. Le loro maffe faranno i n una ra
gione compofta della ragion diretta delle maf
fe , e della reciproca dei m o m e n t i . 

Se oltre S = y , M ~ w 3 allor fara I T r r : k j 
e per-



c percio I : 

M O T 
Vale a dWc , i corpi le 

M O T 
4 55 

t: i . 

7 

cm maffe fono eguali , hanno i loro moraeiv 
t i reciprocamente propomonali a i tempi ne 
quali percorrono fpa*) eguali • 

Se okre S = ^ T = t ; allorfara / M = 
I m • e perc) duc corpi che íi movono equa-
bi lmente, e per fpaz) eguali m tempi egua-
] i hanno i loro momenti proporzionali alie 
loro m a í í e . 

8o. Due corpi che fi movono equabilmen-
t e , hanno le loro maffe M ed WÍ , i n una 
ragione compofta delle ragicni dirette dei mo-
nienti I ed ¿ , e de' tempi T e í , e della 
reciproca degli fpazj s ed S. Imperocché 

perché I : i : : M S t : msT , I m s T = . M S t . 
Laonde M : w : : I T s : itS . 

Q. E . D . 
I n numeri 7 : 5 : : 3 . 28 . 16 : 8 . i c . 12 : : 
7 . 2 : 1 . 1 0 . 3 : : 7 : 5 • 

Pih , l ' i i : : M S t : m s T . 
I n numeri 2 8 : i o : : 7 . i 2 . 8 : 5 . i ó . 3 : : 
. 4 . 1 : 5 . 2 . 1 : : 28 : 10 . 
Quindi fe M = z m , allor fara I T s = : itS ; 

e percib : t S : T s , S : s : : I T : i t . , ed 
I : f : : ? S : I f . Vale a diré i n due corpi i n 
m o t o , le cui maíTe fono eguali ; 10. I mo-
menta fono i n una ragione compofla della 
ragion diretta degli fpazj, e della reciproca de' 
í empi . 2o. G l i fpazj fono i n una ragione 
comporta de' momenta e de' tempi . 30. I 
í e m p i fono i n una ragion compoíia della ra
gion diretta degli fpazj, e della reciproca de' 
m o m e n t i . 

Se okre M w , T = í , allor fara iS 
~ !$•; e percib I : z : : S : s . Vale a diré , i 
moment i di due corpi , le cui maí íe fono 
egual i , fon proporzionali agli fpazj percoríi 
i n tempi eguali . 

9o. Ne ' moti equabili , i tempi T e í fono 
i n una ragione coiiipoíla delle ragioni dirette 
delle maí íe M ed w , e degli fpazj S ed y ; della 
reciproca de' momenti I ed / . 

Imperocché 
perché I : ¿ : : M S í : m s T , lynsT / M S í . 
Laonde T : í : : / M S : \ms . 

Q. E . D . 
D i qua , fe T ™ í , ¿MS : I m s ; e per

cib I : Í : : M S : ms : m : : Is : iS , e á S : s : : 
\ m : i M . Vale a d i r é , fe due corpi , che fi 
movono equabilmente , deferivono fpazj egua
l i i n tempi eguali ; i 0 . I loro momenta fa-
ranno i n una ragione compofta delle maffe 
e degh fpazj. 2°. Le loro maffe faranno i n 

una ragione compofla della ragion diretta de* 
m o m e n t i , e della reciproca degli fpa?,j. *<>, 
G l i fpazj faranno i n una ragione compofla 
della ragion diretta dei moment i , e della 
reciproca delíe m a í f e . 

M o T O jíccelerato , é quello che continua
mente riceve nuove acceffioni di velocita : 
Diceíi uniformemente accclerato, quando i n 
tempi eguali le fue acceffioni di velocita fo
no eguali . Vedi A C C E L E R A Z I O N E ed A C C E -
L E R A T O . 

M O T O Ritardato , é quello la eui velocid 
continuamente decrefee. — V i e n detto eííere 
uniformemente ritardato , quando i l fuo decre-
feimento é continuamente proporzionale al 
tempo . Vedi R I T A R D A M E N T O . 

Leggi de' M O T I uniformemente accelerati e 
ritardati . — E ' - u n aí í ioma , che un corpo 
una volta in quiete, non fi m o v e r á m a i , fe 
qualch' altro corpo nol mette i n m o t o : e 
quand' é una volta i n moto , continuera per 
íempre a muoverfi , coll ' ifteíía veloci ta , c 
nella ñeí ía direzione, fe non é a forza trat-
to dal fuo flato per qualche altra cagione . 
C i b é evidente, da quell'affioma fondamen-
tale nella Filofofia , che niuna cofa fuccede 
fenza una cagion fufficiente . 

Ne fegue, che un corpo moflo da un folo 
impulfo , dee procederé inunsJinea retta . Che 
fe portato in una curva , 1' azione che fi fa 
fopra di lui debb' eflere da una doppia poten
za ; una per cui procederebbe in linea re t t a , 
un' altra per cui egli é continuamente tratto 
fuor da efifa. 

Se 1' azione e la reazione di due ( non ela-
flici) corpi é eguale, non ne fuííeguira JWO-
ro ; _ma i corpi dopo la collifione , r imarran-
no in quiete, 1'un appreffo a l l ' a l t r o . 

_ Se un corpo i n moto fía impulfo nella 
direzione del fuo moto , e' fara accelerato ; le 
'per una forza re í i i len te , ei fara r i tardato. I 
corpi pefanti difeendono con un moto acce
lerato . 

. j o 0 . Se un corpo íi move con una velo-
cita uniformemente accelerata , gl i fpazj fa
ranno i n una ragione duplicata de' t e m p i . 

Imperocché , íia la velocita acquiñata nel 
tempo í , ~ i ; , allora fara la velocita acqui-
flata nel tempo 2t — 2v ; nel tempo ^''-mi 
3 y , & c . e gl i fpazj corrifpondenti a cote-
fli t e m p i , í , 2t, p & c . faranno come tv¿ 
4 T ; Í , gvt & c . (pe r la Legge 2.) G l i fpazj 
adunque fono come 1. 4 . 9 j & c . E d i tem-
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pi come 1 . 2 . 3 . Stc- ci0^ ' Ü)a2j ônc> 
i n una ragione duplicata de' t e m p i . Q . E . D . 
Quindi , i n un moto uniformemente accele-
rato i tempi. fono i n una ragione íubdupli-
cata delli í p a z j . 

11o. G l i fpaz; percorfi da un corpo uni 
formemente accelerato , c r e í c o n o , i n tempi 
eguali , fecondo i numeri ineguall 1 . 3 . 5 . 

Imperocché , fe i t e m p i , ne' quali un cor
po moflo , uniformemente acceierato, proce
de , fono come 1 . 2 . 3 . 4 . 5 , & c . lo fpazio 
percorfo i n un momen to , fara come 1 , in 
2 momenti come 4 , i n 3 come 9 , in 4 co
me 16 , i n 5 come 25 , & c . ( Lcggc 10. ) Se 
percib vo i fottraete lo fpazio percorfo i n un 
m o m e n t o , cioé 1. da quello percorfo i n due 
m o m e n t i , cioé 4 . v i reftera lo fpazio corri-
fpondente al fecondo m i n u t o , cioé 3 . Nel la 
medeí ima maniera íi pub trovare lo fpazio 
percorfo nel terzo minuto , 9 — 4— 5 . L o 
ípazio corrifpondente al quarto minuto 9 16 
— 9 ™ 7 ; e si del refto . L o fpazio del pr imo 
minuto adunque é come 1 , quello del fecon
do come 3 } quello del terzo come 5 , del 
quarto come 7 , del quinto come 9 & c . Laon-
de g l i fpázj percorfi da un corpo , che fimo-
ve con un moto uniformemente accelerato i n 
tempi eguali , crefee fecondo i numeri ine-
g u a l i , 1, 3 , 5 , 7 , 9 , & c . Q. E . D . 

12o. G l i fpazj percorfi da un corpo equa-
bilmente accelerato, fono in una ragione du
plicata delle velocita. 

Imperocché , fuppoflo , le velocita effere 
V , e v , i tempi T , e Í , g l i fpazj S ed Í ; 
allor fara V : u : : T : f . Laonde , poiché S : 
s : : T2 : t 2 , ( Legge IÓ. ) S : s : : V 2 1 . 

Onde , i n un moto uniformemente accelera
to , le velocitadi fono in ragione fubduplicata 
degli fpazj. 

13o. I corpi pefanti difeendono Con un woío 
uniformemente accelerato , i n un m é d i u m 
privo di refiftenza , fe g l i fpazj non fon af-
íai g rand i . Imperocché , poiché i corpi pe
fanti difeendono con una velocita acceíera-
t a , i l potere della gravita dee continuamen
te impel le r l i . M a i l potere o la forza della 
gravita trovafi 1' ifteífo a tutte le diftanze 
dalla ierra dove pofla farfen* 1' efperienza : 

M O T 
Dunquc i corpi pefanti debbon eífere fpint i 
alF mgiü nella medefima maniera i n tempi 
egual i . • 

Se dunque nel primo momento di tempo, 
fono fpinti con la velocita v , faranno fpinti 
colla medefima velocita v nel fecondo mo
mento , e eolia medefima nel terzo, nel quar
to & c . Ora i l mezzo ( m é d i u m ) fendo fuppo-
flo vuoto d' ogni refiftenza , ( per hypothef. ) 
eglino fempre reiteranno la velocita che ac-
quiftano ; ed a cagione delle loro eguali nue
ve acquií izioni ogni minuto diícenderanno 
con un moto uniformemente accelerato. Q . 
E . D . Vedi G R A V I T A ' . 

Qnindi , g l i fpazj di difcefa fono in una 
ragione duplicata dei loro tempi , ed anco 
delle loro veloci ta , e creícono fecondo i nu
meri impari 1 , 3 , 5 , 7 59 ? & c . 

I tempi , e parimenti le velocitadi , fono 
i n una ragione fubduplicata degli fpazj. 

N e l í u p p o r r e , che corpi pefanti fi moya-
no per un mezzo privo di refifienza , no i 
efeludiamo, a un tratto tutte le forte d ' i m -
pedimenti , fotto qualunque nome che ven
gan chiamati , o da qualfivoglia caufa che 
procedano_; e tra g l i a l t r i , que! moto onde 
la térra nvolgente í i ful proprio a í í e , trafpor-
ta feco i corpi pefanti , nel tempo della loro 
difcefa ; benché queílo ad una mediocre di^ 
ñ a n z a non fia fení ib i le . 

Fu Gal i leo , i l p r i m o , che feopri la legge 
della difcefa de' corpi gravi ; e ció col ra-
z ioc in io , che poi confermb cogli efperimen-
t i . Quefti furono da lui ripetuti piu volte ^ 
e fempre g l i avvenne di trovare g l i fpazj 
percorfi come i quadrati del tempo : M a deefi 
oflervare, che g l i fpazj non s'han no da pren
dere nella lunghezza , ma nell ' altezza del 
piano , ficcome moñreraffi altrove . Ved i 
D l S C E S A . 

I medefimi efperimenti furono f a t t l , ben-
ché i n maniera diverfa , da Ricciol i e G r i -
m a l d i , che lafeiaron cadere diverfe palle d i 
pietra dell ' i í ieífo volume e pefo, o t t 'oncie 
ciafeuna , da varié altezze ; mifurando i tempi 
della difcefa con le vibrazioni di un péndu
l o . I I rifultato delle loro efperien.ze íi ved§ 
nellí* T a v . feguente. 
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Vibraz io -
n i 

j 
10 
15 
20 
25 

6 
12 
18 
24 

T e m p o 

1 
5 2 

3 
4 

5° 
40 
3 ° 
20 
10 

Spazio i n 
fine del 
tempo 

Pied.Rom. 

10 
40 
90 

160 
250 

15 
60 

m 
240 

Spazio per-
corfo i n cia-
ícun tempo 

Pied. R o m . 

10 
3 ° 
5° 
70 
90 

«5 
45 
75 

105 

14o. Se un corpo pefante cade per un mex-
so vuoto d i refiftenza , e da un ' altezza 
non m o l t o grande i lo fpazio ch 'e i percor-
re é fubduplo d i quello ch' ei percorrereb-
bc con un moto uniforme nel medefimo te ñ i 
po , con la velodtva che ha a c q u i ñ a t a nel 
fine della fuá caduta. 

I m p e r o c c h é , la linea retta A B ( Tavol . 
Meccanica , fig. 31. ) rapprefenti Tintero tera-
po della difcefa d i un corpo grave j e que-
l l a fia divifa i n un qualche numero di par
tí egual i : alie abfciffe A P , A Q _ , A S , A B , 
t í r a t e le linee rette P M , G I , S H , B C , 
che fieno come le vcloci ta acquiflate, i n c o -
tefi i tempi , nella difcefa . P o i c h é dunque 
A P : A Q : : P M : Q I , A P : A S :: P M : S H , 
& c . ( E u c l V I . 2. ) Che fe i ' ak i tudine del 
triangolo A B C f i concepifea eífere divifa i n 
parti eguali inf ini tamente piccole ; i l moto 
eífendo uniforme i n un momento d i tempo 
infinitamente piccolo ; la picciola a r e a P p M t f í 
= P / ) . P M come lo fpazio percorfo nel pic-
ciolo momento di tempo P ^ , Laonde lo fpa
zio percorfo nel tempo A B , fara come la 
í b m m a di tut te le piccole aree, c i o é , come 
i l triangolo A B C . M a lo fpazio che farebbe 
¿«fer i t to nel rnedefimo tempo A B con la ve-
loc i ta uniforme B C , eífendo come i l rct-
tangolo A B C D , fara a l l ' a l t ro fpazio come 
1 a 2. ( E z ^ / . I . 4 I . ) 

Qu ind i , lo fpazio percorfo nella me
ta del tempo A B , con la velocka B C , é 
eguaie alio fpazio che i l corpo grave t ra-

Tom. K 

paífa da uno fiato d i quiete i n t u t t o i l t em
po A B . 

Quind i pu ré , i l tempo i n cui un corpo 
gravedifeende da una data a l t i t u d i n e , eífen
do dato ; determinare g l i fpazj ch ' ei per-
corre in ciafeuna parte di quel t e m p o . 

Sia la data al t i tudine = ¿r, i l tempo r r r f , 
l o fpazio percorfo i n una parte d i c o t e ü o 
tempo x . A l l o r 

1 : y :: í1 :^ 

f1 

Sicché lo fpazio percorfo nella pr ima par
te d i tempo é a : t 2 , e pero quello percorfo 
nella feconda parte d i tempo = 3^ : r2 ; quel
lo percorfo nella terza p a r t e r a 5^ :Í2 , & c . 

-E. j r . N e ' í o p r a m e n t o v a t i efperimenti d i 
R icc io l i , la palla difcefe 240 piedi i n quat-
tro fecondi . L o fpazio adunque paífato nel 
p r imo fecondo = 240 ; 16 = : 15 ; quello nel 
fecondo appreífo = 15. 3 = 45 : quello nel 
t e r z ó n 15. 5 = 75 , & c . " 

I I tempo della difcefa di un corpo gra
ve i n un mezzo vuoto di refiflenza per ogn i 
dato fpazio , eífendo dato , determinare i l 
tempo i n cui egli percorrera un a l t ro dato 
fpazio , nel rnedefimo mezzo . 

Poiché g l i fpazj fono come i quadrati del 
t e m p o ; alio fpazio che i l corpo grave per-
corre nel dato tempo , alio fpazio cercato 
nella quefnone, ed al quadrato del dato tem
po , cé rca te un quarto proporzionale: que-

M m m fio 
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ñ o fara i l quadrato del tempo r i c l i l e ñ o . Ef-
fendo dunque e ü r a t t a la Tua radice quadra , 
ella d a r a i l t e m p o r i c h i e í l o . E. gr. negliefpe-
l i m e n t i d i R i c c i o l i la palla é caduía 240 pie-
di i n quattro fecondi; dimandafi quanto tem-
po ella mettera nel cadere 135 piedi ? Que-
fio tempo troveraffi sus ^ % 13$* 16:2.40 ) 

L o fpazio che un corpo difcende in un 
dato t e m p o , i n un mezzo pr ivo diref i f ten-
7a , e í íendo d a t o , determinare lo fpazioch ' 
e g ü difcendera , i n ogni dato in terval lo d i 
t e m p o . 

P o i c h é g l i fpazj fono come i quadrati de' 
tempi , t r ó v a t e un quarto proporzionale al 
quadrato del tempo i n cut i l corpo difcende 
per lo dato fpazio 5 al quadrato del tempo 
i n cu i ha da cadere per lo fpazio r ich ie í lo , 
ed alio fpazio dato ; quefto quarto propor
zionale fark lo fpazio r ichief to . 

C o s í , pegli efperimenti di R i c c i o l i , ca
dencio una palla 60 piedi in due fecondi , 
trovare lo fpazio ch 'e l la difcende in quat t ro 
fecondi? La rifpofta fara 16. 60 : 4 ~ 4» 

240. 
15o. Se un corpo procede con un moto 

uniformemente r i t a r d a t o , percorrera mezzo 
lo fpaz io , ch'eildefcriverebbe n e i r i ñ e f l b tem
po con un moto equabile. 

I m p e r o c c h é , fupponete i l dato tempo d i -
vi fo in un qualche numero di parti eguali ^ 
e t i ra tev i le linee rette B C , S H , Q I , P M , 
che hanno da effere come le velocitadi cor-
r i fpondent i alie par t i del tempo 0 , 6 8 , BQ^, 
B P , B A : cosí che la íc iando cadere la per-
pendicolare H E : I F , M G , le linee rette 
C E , C F , C G , C B fieno come le veloci
tadi perdute ne' t e m p i H E , F I , G M , A B ; 
cioé , B S , B Q , B F , B A . Po iché C E : 
C F - E I ^ F ^ C G r G B ^ G l V h B A , A B C 
lara un t r i ango lo , ( E n el. I I I . 17. ) Se B ¿ , 
adunque, é un momento di tempo in f in i t a 
mente pkco lo , i l fuo moto fara uniforme ; 
e percib lo fpazio deferitto dal corpo inmo
to fara come la piccola área B ¿ c C . L o fpa
zio adunque deferit to nel tempo A B é co
iné i l triangolo A B C , cioé come la fomma 
di tu t te le piccole aree B ó c C . Ora lo fpazio 
deferitto dal corpo che fi move uniformemen
te con la velocita B C nel tempo A B , é co
me i l rettangolo A B C D , laonde i l p r imo é 
la metva di q u e ñ o . ( Ewc/. I . 41. ) 

16o. G l i fpazj deferi t t i da un moto u n i -
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formemente r i t a rda to , m tempi egua l i , áe* 
creíce fecondo i numeri i n e g u a ü 7 , 5 , 3 , 1 , 

I m p e r o c c h é , fupponete che Íl corpo i u 
moto, nel p r i m o i f t a n t e d i tempopercorrafet-
te piedi ; l o dico , che nel fecondo , fe é 
egualmente r i t a rda to , ne percorrerNa 5 ; nel 
terzo 3 ; e nel quarto 1 . I m p e r o c c h é fieno 
le par t i eguali dell ' aí íe del tr iangolo B S , 
S Q , Q P , P A come i tempi ; le femi-or-
dinate B C , S H , Q I , P M come le velo
citadi ful pr incipio d' ogni tempo ; i trape-
z i i B S H C , S Q I H , Q P M I , ed i l tr iangolo 
P A M come g l i fpazj deferit t i i n cotefti tem
p i . Sia poi B C = : 4 e BS = S Q . = Q.P 
P A = i . A l l o r fara S H = 3 , Q . I = 2 , 
P M m , ( 1 ^ 1 3 . ) B S H C = ( 4 + 3 ) 
1 : 2 - t . S Q I H = (3 + 2) i : 2 = | - . 
Q . P M I = ( 2 - f O i : 2 = | P A M = : i : . 
Confeguentemente g l i fpazj deferi t t i i n tem
p i eguali fono come I-, - f , - j j c i o é c o * 
m e y , 5 , 3 , 1 . 

Quanto al ia cagione , & c . delF accelerazio-
ne del M O T O . V e d i G R A V I T A * , ed A C C E -
L E R A Z I O N E . D e l Ri tardo , vedi R E S I S T E N -
ZA , e RlTARDAMENTO . 

L e Leggi, con le quali i l M O T O é corau-
nicato per la collifione e percuffione de'cor-
p i , fono m o l t o di^erfe fecondo che i corpi 
fono o elafiicí., o non elaflict, e fecondo che 
la direzione de l l ' u r t o é obliqua o dhetta. 

C i b che riguarda la coil i j ione de' corp í 
non elafiici) cuando i l colpo od urto é d i -
r e t t o , verra fotto i feguenti c a p i . 

17o. U n corpo i n moto che urta contro un 
corpo i n qu i e t e , g l i comunichera moto , ed 
ambedue procederanno nella direzione del 
p r i m o ; ed i l m o m e n t u m , o la quant i ta d i 
moto nei d u e , fara l a í l e í f a d o p o T u r t o , che 
i n un folo avan t i T u r t o . 

I m p e r o c c h é , Tazione del pr imo é quella 
che da al fecondo t u t t o i l moto ch ' eg l i ha : 
e la reazione del fecondo é quella che de
trae qualche parte del moto del p r i m o . Ora 
e í íendo che Tazione e la reazione fono fem-
pre uguali , i l momen tum acqmftato dall* 
uno debb'effere giufto cguale al perduro da l l ' 
a l t ro ; cos í che dalT urto non íi riceve per-
d i t a né guadagno. 

Q u i n d i , la veloci ta dopo T ur to , t rova-
íi con m o l t í p l i c a r e la maí ía del p r imo cor
po per la fuá veloci ta avanti T u r t o , econ 
dividere i l prodotto per la maífa del fecondo 
c o r p o . 

Q u i n -
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Q u i n d i fe un corpo i n moto ne ur ta un 

a l t ro che mo^efi nella medefima d i rez ione , 
ma piíi l en tamente , ambedue continueran-
« o i l loro moto nella lor pnma direzione ; 
ed i moraen t i , o la fomma d i moto fara 1 
iñeíFa dopo che avanti 1 u r t o . 

Se due corpi eguah í i m o v o n o i uno con-
t ro ral""0 co11 velocitadi egua l i , dopo T u r 
to r í m a r r a n n o ambedue in qu i e t e . 

II M O T O femplice é qucllo ch' é prodotto 
da qualche fmgolar forza o potenza . 

I I M O T O comporto é q u e l l o , c h ' é prodot-
toda diverfepotenze cofp i ra t r i c i . V e d i C O M 
POSTO , C C O M P O S I Z I O N E . 

Le potenze á lconñ cofpirare , quando la d i 
rezione del l 'una non é oppofta a quella delT 
altra j come quando i l raggio di un circolo 
viene immaginato portar í i a t torno ful fuo 
centro , ed un punto nel medefimo raggio 
fi fuppone alio íleífo t e m p o f p i n í o a d i r i t cu -
ra lungh' e í fo . 

Ogn i moto curvilíneo é c o m p o ñ o ; í í c come 
ogni moto femplice é r e t t i l i n e o . 

18o. Se un corpo in moto A ( fig. 26. ) 
viene i m p u l í b da una doppia potenza ; dall ' 
una fecondo la direzione A B , dall ' altra fe-
condo A C ; col moto fuo comporto, defcri-
vera la diagonale di un paralielogrammo A D ; 
l i cui la t i A B , ed A C averebbe defcr i t t i 
nel medefimo tempo con ciafcuna delle r i ípe t -
t ive potenze feparatamente. 

I m p e r o c c h é , fe i l corpo A forte fo l í an to 
impulfo dalla forza impre í fa lungo A B ; nel 
p r imo irtante d i terapo ei farebbe in qualche 
punto della linea retta A B , come in H , e 
si nella linea H L , paraüela ad A C j fe foífe fo-
iamente impulfo dalla potenza impreífa nel
la direzione A C , farebbe nel medefimo irtan
te d i tempo in qualche punto della linea A C , 
come i n I , e si nella linea I L parallela ad 
A B . — M a poiché le direzioni delle poten
ze non fono oppofte Tuna a l l ' a l t r a , niuna 
d 'e í fe pub 1'altra i m p e d i r é ; e percio i l cor
po nel medefimo iftante di tempo arrivera e 
al punto H L , ed i n I L , e per confeguen-
za fara nel punto L , dove i due. concorro-
n o . -— Nel la rtefla guifa egli appare che fe 
K M ed M G "fien t í r a t e parallele ad A B ed 
A C , i l corpa nel fecondo irtante di tempo 
fara i n M , ed alia perfine i n D . Q. E . D . 

Q u i n d i , poiché at torno d 'ogni linea ret-
t a , come A D , fi pub cortruire un paralle-
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logrammo , come A B D C , con fare due 
t r iangol i eguali A C D , ed A B D , f u r u n a 
bafe comune A D ; ogni moto rettilineo, quan
do eífer pub di giovamento per la dimoftra-
z ione , fi pub confiderare come un m o t o f t w -
pojlo. 

M a ficcome la proporzione de' l a t i A C c 
C D pub eífer varia , cosí p.ar la linea ret-
ta A D pub eífere defcritta per un WOÍÜ com
porto i n var ié guife ; e percib i l medefimo 
moto re t t i l ineo fi pub ridurre a varj w o f / c o m -
p o r t i . 

Q u i n d i , fe un corpo raobile é t i ra to da 
tre diverfe potenze fecondo la d i rez ioneB A , 
A D , ed A C , ( f i g . 3 3 . ) due delle qual i prc-
fe infierne fono equivalenti alia terza i faran-
no T u n a a l i 'a l t ra come le l ince rette B D , 
D A , D C , parallele alie loro d i rez ioni ; 
c i o é , reciprocamente come i feni degli an-
go l i inclufi t ra le linee delle loro direzio
n i , e la linea di direzione della terza : D B 
effendo ad A D come i l feno dell1 angolo 
B A D al feno deli ' angolo A B D . 

19o . I n un moto comporto equabile , la 
velocita prodotta dalle potenze co íp i ran t i , 
é alia velocita d i ciafcuna delle due , come 
la diagonale A D ( fig. 26. ) del paralielo
grammo A B D C , nella direzione de 'd i cu i 
la t i agifcono, a l i 'uno o a l l ' a l t r o d i que1 la-
t i A B , od A C . 

I m p e r o c c h é nel l ' irteífo tempo che una delle 
potenze lo porterebbe ful lato del paralielo
grammo A B , e 1'altra fopra A C feparata
mente , unite aíf ieme lo portano fopra la 
diagonale A D . La diagonale A D per tan
to é lo fpazio defcrit to dalle potenze cofpi-
rant i nel tempo fteífo: ma i n u n w c í o e q u a * 
bile le ve loc i t ad i , nel medefimo tempo fono 
come g l i fpazj j le velocitadi adunque pro-
vegnenti dalle forze cofpiratr ici fono alia 
velocita provegnente dall ' una o dall ' al tra 
forza, come A D a d A B , o A C . 
, D i q u l e che eífendo date le forze co-
foiranti ; c ioé e í lendo data la ragione delle 
ve loc i tad i , per le linee A B ed A C date in 
magn i tud ine , e fendo data i n pofizione la 
direzione per cotefie linee , o per mezzo 
del l 'angolo della direzione ; la c é l e n m e l a 
direzione del moto obliquo é data: pe rché la 
diagonale é data si i n magnitudine , come i n 
pofizione. 

Tu t t avo l t a i l moto obliquo eífendo dato,noa 
M m m z i b -
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fono viceverfa da t i i femplici ; perché Fiílef-
íb moto obliquo pub effere c o m p o i b d i va-
rj raoti f e m p l i c i . 

20°. I n un moto c o m p o í l o prodotto dalle 
medefime forze , la ve loc i í a é maggiore fe 
1' angolo di direzione é minore ; e minore , 
fe que í to -é maggiore . 

I m p e r o c c h é , T á n g e l o maggiore d i dire-
•zione fía B A C ( fíg. 34. ) i l minore F Á C ; 
p o i c h é le potenze fi fuppongono le medefi
m e , A C fara comune a c ia ícun parallelo-
grammo A F C E e B A C D , ed i n o l t r e A B 

A F . Ora é evidente che nel cafo dell ' 
angolo maggiore , 1a diagonale A D é de-
fer i í t a 'y e nel cafo dell 'angolo m i n o r e , A E ; 
cd ambedue nel medefimo terapo , pe rché 
A B ^ r r A F . Le velocitadi adunque fono co
me A D ad A E : I I pe rché , e líen do che 
A D é minore che A E , la velocita nel cafo 
del l 'angolo maggiore e minore che i n quei-
io deif angolo m i n o r e . 

Q u i n d i , p o k h é le gamba A C , e C E , 
coi l ' angolo i nch iu fo , eífendo da te , l ' ango
lo C E A , e di q u i pur , A E é trovato ; 
Ja velocita delle potenze c o n í p i r a n t i , e V 
angolo di direzione , i n ogni cafo partico-
lare , e í fendo dati , la velocita del mote com
porto 5 e confeguentemente la ragione delle 
velocita prodotte dalle fteíTe potenze fotto 
cliverfi angoli di direzione , fi pao deter
m i n a r e . 

Quanto alie leggi particolari del M O T O , 
che nafce dalla collifione dé1 carpí s) elaftici , 
come non e l a í t i c i , e quello, dove le direzioní 
fono e perpendicolan edob l ique , V e d i PER-
CUS s TONE . 

D e l M O T O Circolare , e delle leggi del 
P ro je t t i l e , V e d i For.ze C E N T R A L I , e PRO-
J E T T I L E . 

Quanto al M O T O de Pendulty ed alie leg" 
gi delPcfcíllazioni', V e d i PÉNDULO- , ed O S C I L -
L A Z I O N E ... 

Altitudms del M O T O . V e d i V A r t i c o l o A L -
T I T U D I N E i 

Longitud'ine del M O T O . V e d i V A r t i c o l o 
IwONGITUDINE . 

M O T O Mnéítl&tmm V e d i 1 ' A r t i c o l o U N -
3>üLATORíO . 

M O T O Perpetuo %f V e d i P E R P E T U O Moto. 
II celebre problema del Moto perpetuo , 

tonfifte nelT inventare una macchina , che 
abbia i l principio del fu o moto dentro fe (lef
i a . ! ¿* M . de U H i r e ha d i m o í h a t a Timpof-
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f i b i l i t a d i una tal macchina , e t rova , che 
la cofa fi riduce q u a , c ioé a trovare un cor-
po che fia e p iü pefante e piü leggiero n e ü ' 
iftelTo t empo ; o un corpo che fia piu pefante 
d i fe fteffo . Ved i M A C C H I N A . 

M O T O A n í m a l e , é quello per cui la fitua-
z i o n e , la figura, la magni tud ine , & c . deile 
pa r t í ? de' membri , ¿kc. degli aniraali fon 
c a m b í a t e . V e d i A N Í M A L E . 

Sotto que í le nozioni vengono t u t t e l e f u n -
z ion i animal i , come la refpirazione , la «V-
colazione del fangue , Vefcrezione^ 'úcammina* 
re, & c . V e d i F U N Z I Q N E . 

I moti animali fono comunemente d iv i í i " 
i n due ípezie , cioé fpontaneo , e na~ 
turale . 

MOTO Spontaneo o mu/colare ^ é quello che 
s.'efeguifee* per mezzo de' mufeoli , ad nu-
tum della n o ñ r a volonta ; quindi puré egli 
é chiamato moto volontario . V e d i M U S C U 
L A R E Moto. 

M O T O Natura le, o Involcntarto , é quello 
che fi ía íenza quello comando o cenno 
della volonta, , ma per lo mero meccan i í 'mo 
deile p a r t i . 
, T a l ' é i l moto del euore , e del polio \ \ \ 
moto periftaltico degl1 imef t in i , & c . V e d i 
C U O R E , P E R I S T Á L T I C O , & C . 

MOTO Inte/lino , d inota un'agitazione del
le particelle , delle quali cofia un corpo i 
Ved i I N T E S T I N O , F E R M E N T A Z I O N E , E F F E R -
V E S C E N Z A , & c . 

A l c u n i Filofofi vogUono che ogni corpo,, 
ed ogni particella di un corpo , fia i n un 
moto cont inuo . Quanto ai fluidi , la defi-
nizione che ne danno , fi é , che le loro» 
par t i fono i n un continuo, wofo. V e d i F L U Í -
D I T A ' Í 

Equ-anto ai fol idi , inferifeono un fimil mo- . 
ño dagli effluvj continuamente m a n d a t i p e r l i 
loro p o r i . V e d i E F F L U V I A . 

Quindi i l moto intejiino h rapprefentato per 
un moto delle par t i interne e p iu precióle r 
continuamente^ eccitato da qualche efierno , 
non manifefto agente , che di per sé é i n -
fenfibiler e folo fi í cuopre dagli effet t i ; defti-
nato dalla natura per un grande i ü r u m e n t a 
delle mutaz ion i n e ' c o r p i . 

M O T O , ne l l ' Aft ronomia , peculiarmen-
te vien 'appl icato agli ordinat i corfi de'cor
p i celeíli . V e d i SOLÉ , P L A N E T A C O M E 
T A &c . . 

I I moto della té r ra , da Ponente a Levase 
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t e , é ora generalmente accordatoda t u t t í g l i 
A f t r o n o m i : Y e d i l o provato ío t to 1 A r t i c o l o 

1TÍLA0¿ de lutninatl celefli fono di due 
fpezie , ^ « r w ^ « t f i e fecondauo o 

proprio. . . , .. 
M O T O 0 p^mano e qucllo , con cui 

t u t t i i corpi celefti , e tu t ta la sferá mon-
•diale, appajon rivolgerfi ogni d i a t t o rnode l -
Ja t é r r a , da Levante a Ponente. V e d i D I U R 
NO 5 e S T E L L A . 

Quef t ' é anco chiamato i l moto delprimum 
mohile , ed i l moto comune y per diftinguerlo 
¿a quella rotazione che é peculiare a cia-
fcun pianeta, & c . —Pr inc ipa lmente r A ü r o -
nomia s ' imp iega , e verfa in torno a iva r jFe -
nomeni che da queflo-woío r iful tano . V e d i 
A S T R O N O M Í A . 

IstlOTO Secondario) o proprio, é q u e l l o , on
de una üe l la , un pianeta , & c . avanza un 
certo fpazio ogni giorno da Ponente verfo Le
vante . Ved i M OBI L E . 

V e d i i diverfi moti di ciafcun L u m i n a -
re , colle loro r r r ego laml , & c . ío t to g l i 
A r t i c o l i r i ípe t t iv i j T E R R A , LUNA , S T E L 
L A , & c . 

M O T O Angolare . V e d i A N G O L A R E . 
M O T O Orario de lia térra . V e d i ORA R I O . 
M O T O Paracentrico d" impeto . V e d i PA-

R A C E N T R I C O . 
M O T O diTrepidazlone ^ & c . V e d i T R E P I -

D A Z I O N E , e L lBR A Z I O N E . 
M O T O , nella muí ica , dinota la maniera 

del battere la mifura od i i tempo , peraccele-
rare , o rallentare i l tempo delle parole o delle 
no te . V e d i M r s u R A , e T E M P O . 

I I moto , nell ' arie o canzoni corapofte in 
tempo doppio , differilce da quelle in tempo d i 
t r i p l a . I l moto é che d i í l ingue le correnti , 
le í a rabande , dalle gavot te , dalle boree, dalle 
chiaccone, & c . 

M O T O fi prende anco tra i Meccanict , 
per i l d i dentro d i un o r i n ó l o , & c . c h e p i ü c o -
munemente s'appella moto delle r u ó t e , e 1' 
opera ed i l lavoro e gioco interno della mac-
cb ine t t a . V e d i O R i u o L O . 

M O T I , o Movimenti •> nella guer ra , dino-
tano le marcie , le controraarcie , & c . che 
fa un efercito nel cambiare ií fuo poflo . 
V e d i M A R C I A . 

L a grande perizia di un G e n é r a l e confi-
ñ e nello ícoprire i moti del nemico , e te-
n e x o c c u l ú i fuoi» N o n v' e cofa p i u per i-
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colofa , che fare gran m o v i m e n t i davan t í a 
un nemico fo r te , e difpofto a venirne aba t -
tag l ia . 

M O T O , o fía Emozione, nella Ret tor ica, &c . 
Vedi PASSIONE . 

M O T O R E , o primo M O T O R E . V e d i 
M O B I L E . 

M O T O R E Perpetuo . V e d i P E R P E T U O 
Moto. 

M O T O R I I nervi , i l terzo pajo de1 ner-
v i ; che fervono per i l moto del l ' occhio . 
Ved i Ñ E R V O . 

Q u e í l o pajo é uni to in uno , v ic ino alia 
fuá inferzione nel cervello ; per lo qual 
mezzo , quando un occhio é moífo v e r í a 
qualche oggetto , 1'altro é diret to ver ío Tiftcf-
í o . Ved i O C C H I O . 

M O T O S , MOTO; , un pezzo d i tela , o 
panno l ino , r idot to quafi i n lana , da met-
terfi nelle piaghe , per fermare i l fluífo d i 
fangue, & c . 

M O T R I X , Motrice , quella cofa che ha 
i l potere o la facolta di WOI^ÍT . Ved iFACOL-
T A ' , MOTO , & c . 

M O T T O , un termine I t a l i a n o , che let-
t e ra lmente f ign i f í ca detto , o p roverb io , ufato 
nel l 'armi G e n t i l i z i e , nelle I m p r e í e , nelle d i -
v i í e , & c . Ved i A R M A , I M P R E S A , & c . 

M O T T O di un ¿Jrma , é una breve fenten-
za o frafe me í í a fopra una ftriícia, 9d un car-
tello , per lo piu al d i fopra , e alie vo l te 
di ío t to all ' a rmi ; che ora alinde al no-
me di c h i la porta , ora alie figure dello 
í i e m m a , ora né a l l ' un né a l l ' altro . V e d i 
A R M I . 

I I motto i dice G u i l l i m , é un ornamento 
efterno anneífo alia cotta d ' a r m i ; e d e l ' i n -
venzione od i l concetto di chi la porta , 
fuccintamente e fignificantemente eípreffo , 
per lo p iu in tre o quat t ro parole che fono d i -
ípofte in qualche rtriícia , Ümbel lo o compar
t i m e n t o , appié del loScudo, 

EíTendo che i l motto oceupa i l p iu bafío 
luogo d e l l ' a r m i , egli é l ' u l t i m o che fi at
iende nel bla íone . I n rigore dovrebbe eípr>-
mere una qualche c o í a , add i ía ta dallo fcuV 
d o ; ma i l coftume fa in oggi ricevere tu t to 
quello che la faníafia del l 'autore deli ' irnpiefa 
i nven ta . V e d i B L A S O N E . 

L ' ufo de1 motti é ant ichiff imo ; T i f tor ia 
Á l acra , come profana , fomminiftrandoce-
ne degli e íempj . I n o í b i antenati íce l íero 
de' motti per efpnmere le loro pafl ioni pre* 

d o 
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slominanti , come d i pleta , d' amore , dt 
guerra , & c . o qualche Arana av ven tura lor 
in t r avvenu ta : L a maggior parte dei q u a l i , da 
qualche firaile o r i g i n e , fond iven ta t i ereditarj 
i n diverfe í a m i g l i e . 

11 motto della famiglia Reale d' I ngh i l t e r -
r a , é Dieu & mon droit, D i o e i l m i ó d i -
r i t t o ; della famiglia reale d i Borbone , ejpe-
rance, fperanxa; dell ' ordine della g ia r t i e ra , 
Honi fcit qui maly p-nfe, Vergogna e d i sonó-
ye fía di colui che peni a raale , del Duca di 
N o r f o l k , Sola virtus invitia ; del Duca d i 
Bcdford , Che fara fara ¿ del Duca d i De-
vonshire , Caven do tutus , alludendo al no-
me della F a m i g l i a , Cavendish ; del Duca d i 
K i n g f t o n , Pie repone te , alludendo al nome 
Pierepoint j del C o n t é di R a d n o r , Qiice fupra, 
alludendo alie tre ílelie delle fue a rmi ; del 
C o n t é , d' Ab ingdon ; Virtus ariete jortior , 
alludendo ai tre ariet i che le fue arme porta-
no ; d i Fortcfcue L o r d C l i n t o n , Forte Jcutum 
£alus Ducum*, 

11 motto di un'Imprefa r é anco chiamato V 
anima del? Imprefa. V e d i I M P R E S A . 

M O T U . — E x m - r o M o T U , V e d i F A r t i -
coló Ex . . 

M O V I B I L E . V e d i M O B I L E . 
M O V Í M E N T O di Ruóte i n un caiuolo 

V e d i O R I U O L O 
M O X A , una foría di c o í o n e % o di foí lanza 

co tón oía , che ci ü reca dalla China , e che da 
alcuni dicefi crefeere fulla paite interiore della 
foglia d' A r t e m i f i a . 

El la non é nota fra noi per alcuna cffi-
cacia m e d i c í n a l e , ma c pero celebre n e l l ' I n -
die per la cura della. gotta , con abbruciarfi 
í e p r a la par te . La gente Europea non v i d a 
credenza. quanto bal!i per farne i l faggio in 
que fio modo j ed a l t r i pe ni ano che fe ella, 
ha qualche tale v i r t i i é probabile che ogni 
a l t r o c a u f t í c o opererebbe rit lefso . Qu incy . 

M U C I L A G I N E , M U C I L A G O , ne l l a Far
macia , & c . un fugo d e n í o , vifeofo \ cosidet-
t o , perché raffomiglia al mucus del nafo . V e d i 
i5 Á r t i c o l o M u c u s . 

Le mucilagini ñ preparano principalmente 
áal le r a d i c i , e da i femi pi í ta t i in un mortajo , 
cd infufv nell ' acqua calda, e colat i per una 
tela o panno . 

I fe m i principalmente per queft 'uopo ufa-
4* fono quell i di althara , di m a l v a , d e l f y m -
p h y í u m , & c . 

Le mucilagini entraño, se l l a compofizione 
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d i diverfi e m p i a ñ r i fc — Elle fono ta lvoira an
cor fatte di gomrae e di frutra , come de'íichi 
de ' co togn i , de l l ' i ch thyoco í l a , dei tragacan-
t h a , & c . V e d i G O M M A , & c . 

MUCÍ L A G I N E di nota puré una rmte;.m den-
f a , p i tu i to fa , evacuata con F e r i n a , neüa re
n d í a , e nella d i fu r i a . 

M U C I L A G I N O S E Glandule , fono una 
fila numerofa di glandule nelle giunture • 
che fu ron o pr ima deferirte dal D o t t o r H a -
vers . — V i fono due forte d i glandule mu-
cilaginofc , ale une piccole che han m o h ' a (fi
ni ta alie glandule m i l i a r i , fendo glandule 
collocate lungo la fuperfizie delle membrane , 
che íran fotto le an icolaz ioni . V e d i M u 
cus , e A R T I C O L A Z I O N E . -— Le altre fono 
c o n g l o m é r a t e , o una collezione di piu glan
dule , p l á n t a t e 1' une fopra V altre ; cosí che 
fann1 un volume , ed appajono m a n i f e í i a m e n -
te . I n alcune delle g i u n t u r e , ve ne fon diver
fe ; in altre ve n5 é una fola a 

Quanto alia í l r u t t u r a di quede ghiandole 
grandi \ elleno conftano d i piccole vefeichet-
te , che non fon raunatc infierne in diverfi 
lobi , o facchi di g landule , ma fon difpoíle 
fopra diverfe membrane fovrappofle 1' une 
a 11' altre ; delle quai membrane ve ne fon 
diverfe i n ciafeuna di quefte glandule , che 
evidentemente appajono i n que l l i che fono 
idropici .. Hanno i loro vafi fanguigni , co
me l ' altre glandule: ma le loro vene hanno 
una particolar t e l i u r a , nel lor cor fo , per ri» 
tardare i l r i t o rno del fangue dalle glandule , 
acc iocché i l l iquore mucilaginofo, che non íi 
fepara con una fomma fpeditezza , abbia 
tempo per la fepara 'one ; lo che é un ar-
t i f i z io , che of lerviamo dovunque s' ha da 
fecernere un fluido denfo . V e d i A N Í M A L E 
Secrezione., 

Le glandule grandi mucilaginofe fono i a 
var j mod i fituate; alcune i n un fenoforma
to nella giuntura ; altre í lan v i c i n o , o di r i m 
petro all1 in t e r í l i z io t ra le oífa articolate : 
ma i n genéra le , fono cosí pofle , che íi 
premono o fchiacciano genti lmente , e leg-
giermente dan g i h nell1 infleffione od efien-
íione della g i u n t u r a , affin di daré unaquan-
t i t a d i muctlaginc p ropor¿ iona ta al moto della-
parte , ed al bifogno prefeníe , fenza alcun 
pregiudizio. . 

L o feopo d i t in te quefte glandule é di fe-
parare un certo mucilaginofo l iquore , che fer-
ve fopra í u t t o a lubricar le giunture , oá. 
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9 farle sc l rucc iokvol i , Serve panmen t i a con-
fervare i l lefi i eapi od e í l remi de l ofía ar-
t i co la t e , da lFat t r i to , e dal nfca damento : 
M a ta t to auefto, lo fa i n un coll o l io mc-
dul la re ; col quale affieme , faffi una com-
pofizione mirabi lmente adattata a í i m i i i u í i : 
i m p e r o c c h é la mucilagine aggiugne non so 
che alia lubrici ta d e l l ' o l i o , e 1'olio conier-
va la mucilagine dal d iveni r t roppo denfa € 
vifcofa. 

I I Do t t o r Havers oflferva , clie le fteffe 
^Undule fi flanno fra i muícol i ed i tendi-
ñ í ; e fuppone che i v i fía la medefima m i -
Hura d i una foftanza vliofa j e di una muci-
laginofa^ T u n a cíTendo q u e l g r a í í ' o , cbe t ro -
vafi fra i muíco l i , ed é íb rnmin i f t r a to dalle 
g l á n d u l a ad ipo fe ; e T altra feparafi per le 
glandule mucilaginofe , x3elle quali la men-
brana comune de 'mufcol i é per t u t t o r ipie-
na . Q u e ñ a m i f l u r a n e g l ' i n t e r í i i z j de' mufco
l i , l i lubrica , ed i loro tendin i aíTierae , e 
H preferva dallo fcorciaTfi, o d a i r i n r i g i d i r f i € 
feccarfi. V e d i M U S C O L O . 

M U C O , V e d i M u c u s . 
M U G O S E glandule-y fono í r e glandule che 

fi vuotano Bell'uretra ; cos í chiamate dal lo
ro p r imo í c o p r i t o r e , M . C o ^ p e r , a cagione 
della tenacita del liquore che feparano . — V e 
d i T a v . Anat. ( S p l a n c h . ) fíg. S. l i t . w . V e d i 
anco M u c o s . 

Le due pr ime che furono fcoperte , fon 
della gro í íezza i n circa di un piíel lo , o di 
una fava di Francia ^ d i una figura ovale de-
pre í ía , e di un color gia l l iccio , come le 
p rof ta tc ; fituate di qua e di la del bulbo del 
corpo cavetnofo del l ' u re t ra , un poco al d i fo-
pra di c í f o . 

I loro du t t i efcretor] , nafcono o fpuntano 
dalla fuperíicie interna , attacco alia in te
r io r membrana de l f uretra 5 i n cui met tono 
foce un poco p i u b a í f o , pe rdueor i f i z j d i f t i n -
ti , di fot to appumino ¿e l l a fuá piegatura , 
fot to l ' o f í a p u b i s , in p e r i n e o , dove fcaricano 
un l iquor vifcofo trafparente. 

La terza g lándula muco/a é una g lándu la 
precióla , g ia l l i cc ia , come le p r i m e , ma al-
quanto minore , fituata íopra Tangolo del
la fleffura dell ' uretra , fotto l ' oífa pubis , 
nel per ina íum , v ic ino a l l ' ano . •— E l i ' ha 
due d u t t i efcretor) , c h ' e n t r a ñ o ne l f uretra 
cbliquamente ^ un quarto d i pollice d i fot to 
delle due prime ^ e fcaricano un liquore fi-
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mi le al p r imo nel colore c nella co i i f i í l enza . 
V e d i U R E T R A . 

M U C R O cordíí , nel!' A n a t o m í a , l a 
pi í i baífa eflremita aguzza del cuore . V e d i 
C U O R E . 

La parola é La t ina , muero , e fignifica 
propriamente la punta úi uno fpiedo, di una 
lancia & c . 

Qu ind i M U C R O N A T O fi 'applica a checc l ié 
tende o finifee in una p u n t a ; come mucrona' 
ta cartílago^ & c . V e d i X I P H O I D E S . 

M U C U S , muco , delle giunture , é un 
l iquore mucilaginofo , feparato per via del
le fue proprie glandule , acconeiamente po-
fie riegl ' interOizj delle oífa , dove cotefle 
glandule fono adagio premute dal moto del
le p a r t i : c i ferve per fare che le f t remitadi delf 
o í f a , odelle g iun tu re , sdrucciollno o feorra-
no piíi fác i lmente . 

M u c u s , delf uretra ̂  un l i q u o r trafparen
te v i f c o f o , che ferve a foderare , e lubrica
re quella parte ; affinché i l f e m é e V o r i 
na feorra piíi liberamente , fenza adefio-
ne alia parte , e fenza lacerarla . V e d t 
U R E T R A . 

E i viene dalle glandule ú l t i m a m e n t e fco
perte dalSig. C o w p e r , in torno al penis ; c á 
€ quello che uelle donne é m o l t e vo l te prefo 
•e r róneamente per femé . V e d i M u C O S E glan-
dule, P E N I S , S E M E , & c . 

M u c u s , delle n a r i c i , é un u m o r vifeido 
eferementizio feparato per le fue proprie 
glandule , pode nelia membrana interna di 
quelle p a r t i . — Serve a inumid i re , a l u b r i 
care e difendere i nervi olfat torj , ch ' eífen-
do e ü r e m a m e n t e m o l l i e n u d i , fenza ú n t a 
le provvedimento , farebbono p r e ñ o deter io-
r a t i . V e d i N A S O , & c . 

M U D A R E , o M U D A , é i l cadereocam-
biarfi del pelo , delle piume , della pelle , 
delle c o r n a , della voce , e d 'al t re difpoí izio-
n i del corpo degli a n i m a l i , che fuccede in al-
cuni ogni anno , in a l t r i a c e r t i tempi o í la-
g ion i della v i t a . 

Le piu delle beílie w ^ ^ w o la primavera . 
I cervi , & c . mudano , c ioé l a íc iano le 

corna in Febbrajo o M a r z o ; la muda d i un 
í e rpen t e c i l g i t t a r via la fuá pelle . V e d i 
E X U V I J E . 

M U F F A , un termine che s 'appl ica ai 
c o r p i , i quai fi corrompono nel l ' a r i a , per 
qualche oceulto principio d' umid i t a ; e la 

cor-
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eor r imone de' quali d imoft ra í i per un certo 
pelume b ianco , od una certa l a n u g í n e fulla 
loro fuperfizie. 

Quefta muffa, quando fi confidera con un 
m i c r o í c o p i o , appreí ta un curiofo fpettacolo; 
c ioé una fpezie d i prato , da cui fpuntano 
crbe e fiori, alcuni folo in ge rmogl io , a l t r i 
sbocciati af íat to , ed a l t r i avv izza t i ; aven-
do ciafcuno la fuá piccola radice , i l f u o gam
b o , ed altre part i : L a figura fe ne pub ve-
dere nella Micrografia d ' H o o k . — E l ' i ñ e f -
fo of íervar fi pub della muffa che fi raccoglie 
fulla fuperficie de 'corpi l i q u i d i . 

M . Bradley oíTervb quefta muffa m un 
Tncllone a c c u r a í a m e n t e ; e t rovb la vegeta-
zione di quefle piccole piante eftremamen-
te v iva e pronta . O g n i pianta aveva i fuoi 
femi i n gran copia , che non parea che avef-
Ic r cominciato a germogliare tre ore in -
nanzi ; e la pianta era poi compiuta e ma
tura da 11 a fei o re , ed i l femé vic ino a ca
dete . — Quando i l f ru t to era ñ a t o coperto 
con t é r ra per fei g i o r n i , la fuá qual i ta ve
getativa cominciava a indcbol ir í i , e paífati 
ancora due g io rn i , era affatto perduta ; ai-
lora fuccedea la putrefazione , e le par t i car-
nofe del mellone non davano altro che un ' 
scqua puzzolente, che pr ima avea un moto 
Jene nella fuá fuperfizie, e dentro due g io rn i 
v ' appar ian de ' cacch ion i , che a capo d ' a l t r i 
fei g iorni fi m e t í e a n nelle lor c a p í u l e t t e , do-
ve í l a v a n o quattro g iorn i , e donde ufcivan 
mofchc . Ved i FUNGO . 

M U F T r , o MUPHTT , i l Capo , o Pa
triarca della Religione Maomet tana , che 
rifiede i n C o í l a n t i n o p o l i . V e d i M A O M E T -
T I S M O . 

I I Muft) é i l í b v r a n o interprete del l ' A l 
corán© , e decide tut te le quefi ioni della 
Legge. V e d i A L C O R A N O , & c . E i prende i l 
luego de i Bafsa ; e la fuá autori ta é fo-
vente formidabile al Gran Signore fieffo . — 
Eg í i c che cinge al flanco del Gran Signore la 
í p a d a ; la qual cer imonia corrifponde alia co-
lonazione dei noí l r i Re . 

M U G G L E T O N I A N I , una Setta, fu fei-
tata in I n e h i h e r r a , verfo i ' anno 1057 ; de-
nominata dal l o r o D u c e , Ludovico Mugg le -
í o n , í a r to prczzolato a giernata . 

M u g g l c í o n , ed i l fuo compagno Reeves, 
f i fer paífare per grandi Profeti ; e dicefi che 
s'arrogaffero un aíToluto potere di falvaree 
d i dannare chi le r piacea : Pubblicando , 
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che eglino crano g l i u l t i m i due t e f l l m o n j , 
che dovean apparire avanti la fine del 
m o n d o . 

M U I D (Moggio)-> una mifura grande , 
i n ufo appreífo i F r a n c e f i , per lecofear ide; 
come i l formento , i l e g u m i , i l fa le , i carbo-
n i , la calcina, & c . V e d i M i s u R A . 

I l muid non é un vafo reale , ufato per 
m i f u r a ; ma una e í l i m a z i o n e , od un calcólo 
d i diverfe altre mifure , come i l fept ier , la 
m i n e , i l m i n o t , & c . 

A P a r i g i , i l muid d i g rano , d i l e g u m í , 
e fímili, é c o m p e l i ó di dodici feptiers , cia-
fcun feptier facendo due m i n e , la mina due 
m i n o t i , i l m i n o t tre bushels, o fia], lo fia-
jo quat t ro qua r t e , o 16 l i t r o n i , ciafcun l i -
t ron 3Ó pol l ic i cubici , ch' eccedono la no-
flra pinta ( I n g L ) di 1 f | pollice cubi
co . — I I muid di vena é doppio d i quello 
del grano , benché i f l e í í amen te compoflo d i 
12 feptiers j ma ciafcun feptier contiene 
24 bushels. — I I muid d i carbone contiene 
20 m i n e , facchi , o pef i , ciafeuna mina due 
m i n o t i , ogni mino t o í t o í l a j , & c . 

M U I D é anco uno de' vaíi regolari che fi 
ufa in Francia , per met te rv i entro v ino ed 
a l t r i i i q u o r i . <— 11 muid d i v i n o é divifo i n 
due demi-muids ; quattro quarter-muids & c . 
i l muid intero contiene 288 p i n t e , mif . di Pa
r i g i . V e d i M I S U R A . 

M U L A T T O * , un nome che fi da n e l l ' I n -
d i e , aque l l i che fono generati da un negro e 
da una Indiana ; o da un uomo Indiano ed una 
donna negra . 

* L a parola e originalmente Spagnuola, mu
lata , formata da muía., o mulo, pérchela 
generazione v i ft fa da due fpezie . 

Quel l i che fono generati da una donna 
Spagnuola e da un uomo I n d i a n o , fonochia-
m a t i metis ; ed i generati da una felvaggia 
cd un metis, fono chiamati ^ W ^ O J . 1—Que-
fli fono t u í t i nel colore e nel pelo afsai 
d i f fe ren t i . 

M U L I E B R I A , un termine ufato alie v o l -
te per í ign i fkare le part i afeofe del ledonne; 
o quel tanto che d 'a l t ra guifa chiamavano i 
L a t i n i cunnus. — V e d i T a v . j ínat . (Splanch.) 
£¡g, 9. V e d i anco G E M T A L I , e G E N E R A 
Z I O N E . 

M U L I E R , nella Legge, fignifíca una pro
le l eg i t t ima , nata conjiante matrimonio , ma 
generata pr ima . Ved i B A S T A R D O . 

Se un uomo ha un figliuolo da una donna 
avan-
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avantl i l m a t r i m o n i o , che é un fígHuolo 11-
l e g i t t i m o , o un baaardo ; cá ei prende m 
a p p R Í Í o per moglie la madre del b a í h r d o , 
ed hanno .qu ind i un altro figüuolo ; quefto 
í t c o n d o figüuolo é ch ianuto multer*, ed é 
legUtimo ,&e faríi erede di fuo padre . Que
de prol i le t roviamo anche additate con una 
g i u n t a , baftard eigne , e mulicr puifne. 

* Jílcuni derhuino la parola dal Latino 
xnelior; attefoccke la condizicne d i u n f í -
gliuolo nato eos} , ¿ •migliore che queíla di 
un fratel piü vecchio nato axianti i l ma
trimonio . Abbcmhd fecondo G l a n v i l , la 
prole legittima fia piü t i jh chiamata m u -
l icr che mehor , perche e generala da 
mulleres , e w o w c o n c u b i n o e i Imperoc-
ch¿ ci chiama tal prole, fihos m'-ilicratos ; 
cpponendoli d bafíardi . — Conforme a 
che ^ Briton ha frere m u l i e r , cioe i l fra-
tello genérate o avuto dalla moglie} in 
oppofizione a frere baña rc i , 

L ' l í l c í í o par che &bbia luogo i n Scozia , 
¿ o v e , í e c o n d o Skene , wulieratus filtui é 
un figüuolo l e g i í t i m o gencrato con una mo
glie leg-.tcima. 

MULÍER era anticamente anche l i t i ' ag-
g i u n í a a m o g l i e ; a l ie volte a n c o a v e d o v a . 
— Secondo G u k e , s'inciude ancora una ver-
gine o doncella futto i i nome di mulier . 
V e d i A D D I Z I O N E , &C. 

M U L I N O , propnamente d í n o t a una mac-
c h i r a , per macmare . V e d i M A C I N A R E . 

M O L I N O , in una fignifícazione piü gene-
ra le , s ' appl icaa lut te le macchine , l ' az io-
ne deiie quali dipende da un moto circola-
re. V e d i M A C C H I N A . D i quefte ve ne fon 
varié fpez.'c, che acqm'ftano diverfi n o m i , 
fecondo le var íe manie re , nelle quaii la po
tenza momee é a p p ü c a t a . — T u t t e íi pof-
fono n d u r í e a tre : cioé di mulini a vento , 
di mulini a acqua ^ e di mulini a mano, fot-
to queiti u l t i m i i on ' anche compre í i qucl l i 
che fi fan lavorare co' c ava l l i , & c . 

M U L I N I a acqua fono quell i che fi girano 
per la furza , o caduca di un fiume, & c . D i 
queí i i ve n ' ha due ipezie ; quell i dove la 
forza d iU ' acqua s'appbca fopra la ruota ; e 
q u d l i dove e i í ' é a p p ü c a t a fotto la m a t a . 

M U L I N I a Vento, fono q u e l l i , che fi g i -
n n o per la forza del vento raccolto neí le 
lor a le , o vele . 

D i q u e í h alcum fono chiamati verticali , 
ahri onzontali, fecondo la pofizione delle ali 

Tomo V, 
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o piuttofto fecondo ladirezione del loro m o 
to r i ípc t to al i ' Orizonte . 

Per fapere la mig l io r forma del l 'a le o ve
le o r i z o n t a l i , come puré per determinare la 
pofizione deH'aíTe de' m u l i n i a vento j V e d i 
Mulino a V E N T O . 

MXJLISI Portatili I o a mano, fono quell i 
che fi tengono in moto colla mano ; o le 
mole de 'qual i fi g i r ano , o g l i ítantuffi o i ' 
an imd le fi fp ingono, colla forza di cavall i 
o d' altre beftie . 

L ' u f o á t mulini c delle macine , fecondo 
Paufania, fu prima i n v é n t a l o da M y l a , f i -
ghuolo di Mdeges , p r imo Re di Sparta . 
Qiiantunque Pl inio a t t n b u i í c a 1' i n v e i u i o n c 
di tur to quelio che appartiene al pane ed a l 
cuocerlo e prepararlo , a Cerere . Pol idoro 
V i r g i l i o non fcppe feoprire T A u t o r e di una 
macchina cosí u t i le . Si dubita fe i mulim 
a acqua foíTero n o t i ai R o m a n i , non clfen-
do fatta menzione nel Digetto fe non de* 
mulini giratt da f c h i a v i , eda a f i n i . — Sal-
mal io tu t tavol ta e Gotofredo non aecorda-
no , che foííero i mulini a acqua ignol i ag l í 
ant ichi R o m a n i , a b b e n t h é non f .Ifero d'ufo 
o rd ina r io . — 1 mulini aventó fono di m o l i ó 
piü moderna i n v t n z i o n c : I l p r imo modcl lo 
ne fu p ó r t a l o d a l l ' A f i a i n Europa , al l e m 
po delle Guerrc Same. 

M U L I N O fi prende anco per qualunque 
macchina, la quale eífendo moífa da qual-
che forza efterna , ferve a daré un1 impref-
fione violenta fulle cofe appl icatevi . 

I mulini, in q u e ñ o fenfo , fono macchi 
ne d i un ampio ufo nelle man i f a t tu re , nell* 
a r t i , n e ' m e í i i e r i , per fare e preparare d i -
verfe fpezie di mercanzie . «-** I p r inc ipa l i 
fono i f e g u e n í i . 

M U L I N O del Follone , é un mulino , d i 
acqua, i l quale alza e lafeia c a d e r g i ü g r o f -
fi peflelli d i legno i n vaf iacconcj , ch iamat i 
trmgoli; per , fol lare , fodare e purgare i pan-
ni lani . Ved i F O L L A R E . 

M U L I N O da Carta% o fía Curtiera , é ua 
mulino da acqua forn i to di diverfi grandi 
m a r t e l l i , che ba t tono , o pifiano g l i fii a c c i , 
o cenfi d i tela i n certi i ruogol i di l eguo ; e 
cosí riducendoli a piccoli pezzí , l i eon-
ver tono in una quaí i polpa o paila , per 
mezzo dell 'acqua portara ne ' txuogoi i per un 
cannone o condono a p p o í l a . Vedi C A R T A . 

M U L I N O , nel coniare monete , é una mac
china adoprata per preparare le lamine o pia-

N n n flre 
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í l re di m e í a l l o , e per dar loro lá giufia grof-
fe7za , durezza , e confiftenza a v a n t í che fie
r o battute o f tampate . V e d i C o m o , c B A X 
T E R maneta. 

Q u d U macchina non é í la ta fe non da 
poco terapo nota i n I n g h ü t e r r a ; ma é piíi 
aotica i n Germania . - El la confta di di-
ver fe ruó te dentate , fimili a quelie dcgl i 
o r o l o g i , tra le quali i l metallo fi fa palia
re affine di recarlo alia fuá giufla g ro l íez -
2 a . V e n i va un tempo girara con Tacqua j 
dappoi fi é fatta girar co' c a v a l l i . 

M O L I N O de tiratori di filo d" oro , é una 
pkco la maechina co rapo í i a d i due c i l i n -
d r i di acelajo, che ferve a fehiacciare i l fi
jo d 'oro , o d ' argento , e r idur lo i n l ami 
n e . V e d i Fi lo ^ O R O . 

V i fon anche de' mttlini^ o mulinclli per 
attorcere i l fila d 'o ro fulla feta ; egiino fo
no compo íH di diverfe man i di fufelli o 
rocchel í i t u t t i g i ra t i ne l l ' i íklTo tempo . V e 
d i D U T T I L I T A 1 . 

M U L I N O da polvere di fchioppo , é quello 
che fí ufa per pifiare e batiere ed u n i r é 
affieme g l ' ingredienti o n d ' é compofta la 
po lvere . V e d i P O L V E R E . 

Que ñ o fi fa con una fpezie d i mortajo 
d i ferro o di b r o n z o , per mezzo d i peftcl-
l i di ferro fa t t i lavorare con una ruota a 
flanco e di íuor i della macina o del m u l i 
no , e che girafi co l l ' acqua che v i cade 
fop ra . 

M U L I N I da olio , fía g i r a t i per mano d i 
un u o m o , o pur co l l ' acqua , o col caval-
l o , fervono a fehiacciare o r o m p e r é le no-
ci , le mandor le , le o l ive ed a l t n f ru t t i , 
& c . i l fugo de' qual i fi ha da e í i ra r re per 
efpreí í ione affin d i farne un ol io . V e d i 
O L I O , O L I V A , & c . 

M U L I N O da Sega i é un mu l ino d'acqua, 
che ferve a l iga re delle tavole , o dcgli 
aífi d ive t f i , t u t to i n una v o l t a . Ved i S E 
G A R E . 

Quefl i fono frequenti in F ranc ia , fpezial-
mente nel Delfinato . Furono ú l t i m a m e n t e 
p r o i b n i in Inghi l te r ra , dove fi avea co-
rainciato ad in t rodur l i , con una mira al
ia ruina de' Segatori , che ne farebbe fe-
guita . 

V i fono anco de' M U L I N I , o edifizj da 
feta ^ per filare, g i t t a r e , e attorcere le te j 
e quefti fon macchine grandi rotonde in for
m a di torr ioncft l l i , cinque o fe i piedi al-
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t e , e con fei canne di d i á m e t r o ; che cf-
fendo girate o dalla forza del l ' acqua , o 
da q u e ü a d' u o m i n i , dan moto e g i ro tu t t ' 
ín un t ra t to a inf íni t i fufel l i at taccativi , 
fui quali la feta gia agguindolata, q u i v i fi 
fila e torce . V e d i S E T A , & C . 

V i fono m o l t i f l i m i edificj o mulini d i 
queda forta in Francia , fpezialmentc v i c i -
no a L ione , e T o u r s , alcuni de' qual i fo. 
no cosí difpoíli , che tre vanno nel l ' i fie ñ o 
t e m p o , e per la fie fía ruota fatta girar dall ' 
acqua, o a forza di mani . Quel io , nel l ' 
o íp i t a l della Car i ta a Lione , é ftupendo , 
un uomo folo mettendo in opera e moto 
non men di 48 di quefti mulini. 

M U L I N O da zucchero , é una maechina , 
dbe ferve per fracaífare le canne del zuc
che ro , e fpremerne i l l iquore o fugo con-
tenuto in eífe . V e d i Z U C C H E R O . 

I mulini da zucchero fono ord ign i di un' 
invenzione e compofizione curiofa . Ve 
n ' ha di quatro forte , che fi girano o coa 
i ' a cqua , o col v e n t o , o per mano di uomi
n i , o con c a v a l l i . 

Que l l i che fi girano con la mano furono 
i p n m i i n u f o , ma ora fi fon abbandona-
t i , come una fatica in tol ierabi le per l i 
poveri N e g r i , che v i erano condannati ; 
ol t re la kn tezza del loro p r o g r e í í b . 

I mulini da vento fono i p iu moderni , 
ma non m o l t o per anche frequenti ; fe n ' 
eccettui quel l i ne l l ' I fo le di San C r i í t o f o r o ; 
e Barbados, ed appreífo i Portoghefi . Que
fti mulini fpedifcono i 'opera in cor to fpa« 
x io di tempo , ma hanno queft' inconve
niente , che non fi po í íbno f ác i lmen te f i r 
mare i i l che divien talor fatale ai N t g r i 
che l i mantengono. 

M U L I N I per le lame di fpada , fonomof l i 
dali ' acqua . E g ü n o fono frequeetti a Vienna 
nel Deifinato . C o n dar impulfo a pefanti 
mar te l i i , fi fan quelie eccellenti lame di 
fpada , chiamate Lame di Vienna. 

M U L O , nelia Stona n a t u r a í e , una fpe-
zie m i l l a , o bigénere d í q u a d r u p e d o , eomu* 
nemente generato da un afino e da una 
cavalla ; qualche vo l t a ancora da un caval-
lo c da un ' afina. 

I muí i fono una fpczie di m o í i r i ; e pe
ro non propagano la loro fpczie . Vedi 
M O S T R Ó . 

Puré g l i ant ichi fan menzione di ceit i 
m u l i pYclifidy neila Frigia , nelia Cappado-

c i a , 
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d a , n e l l a S i r i a , ene!!' A f r i c a . T e f l í m o n i o , 
Ariaotele, Htft. Animal. 16 . c. 36 V a r r o -
ne de R e R u j i i c a , h*> ** V 0 1 " ^ 6 ! 1 * / • 7" 
c. 36. Teofrafto , c dopo luí , P i m í o 1. 8. 
c ^ , Stenonc, cfarainando i ter t icol i d i 
un mulo y v i « o v o degü ova , con una quafi 
placenta mtotao ad effi ; i l che lo per íuafe 
c^e j muli potcan generare fenza alcun 
prodigio . M a 1 'oífervazione é fantaftica , 
e la conclufione indegna d i cos í valente 
N a t u r a l i í l a . 

Le dame Romane avean degü equipaggi 
l i ra t i da muli ; ficcome appar dalle meda-
glie di Giu l ia e d ' A g r i p p i n a . Ed oggidl nel
la Spagna , le carrozze de' N o b i l i , ed anche 
de' Pr inc ip i , fono ordinariamente t irare da 
muli. Venghiamo a íT ics ra i i , che i l Sig. de 
T h o u i T h u a n u s ) p r imo Prefidcnte del Par
l amen to , ebbe i l quarto cocchio i n F r a n c i a , 
nel 1585 ; fin al qual tempo ogni uno ca-
valcava c fi portava alia Cor te , al Parla
m e n t o , & c . fopra muli . V e d i C O C C H I O . 

M U L I , o M o í l r i , nelle Piante . V e d i 
P l A N T A . 

M U L S U M , un l iquore fa í ío d i v ino c 
d i m i e l e ; ovver di miele e d 'acqua. V e d i 
H Y D R O M E L , M I E L E , & C . 

M U L T A , o M O L T U R A Epifcopi , u n ' am-
menda o fomma esborfata anticarnente al 
R e dai Vefcovi , per avere la facoha d i 
fare teftamento ; e per ottencre i ' approba-
zionc d ' a l t r i uomin i , c per la conceíf ione 
de' m i n i í i e r j . 

M U L T A N G U L A R E , una figura , od 
un covpo che ha m o l t i angoli . V e d i AN-
G O I O , e POLÍGONO. 

M U L T í N O M I O , o M u l ü n o m k radici , 
nelle matematiche , fono quelle che fon 
comporte di p iu n o m i , par t i , o m e m b r i ; 
come a-\~b - { - c - ^ - d , & c . V e d i R A D I C E , 
M O N O M I O , B I N O M I O , & C . 

Qnanto al m é t o d o di elevare u n ' i n f i n i t o 
multiromio ad ogni data potenza, od i e f t r a r -
rc una data radice da una tale potenza ; 
vedi un m é t o d o del Sig. de M o i v r e nelle F i 
lo f. Tranf. N 0 . 23. 

M U L T I P L O , M Ú L T I P L E S , oeU 'Ar i tme-
tsca , un numero che comprende q u a í c h e 
altro numero diverfe voite . Ved i N U M E 
R O , E Q U I M Ú L T I P L O , e S U B M Ú L T I P L O . 

COSÍ ó é un m ú l t i p l o di 2 \ o , che é la 
fieffa cofa j 2 é una parte quota di 6 ; 2 cf-
í s n d o c o a u n u t o i n & sre v e h e . E cos í 12 
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é un m ú l t i p l o di 6, 4 , 3 ; e comprende y 
Io duc v o l t e , i l 2O tre v o i t e , i l 3 0 q u a í t r o 
volte , & c . 

MÚLTIPLA ratio, o proporzione, é quel-
la che v' é t ra numeri multipli . V e d i R A 
C I O N E . 

Se i l m i n o r termine d i una r a g i o n é é 
una parte aliquota del maggiore ; la ragio
né del maggior al minore é chiamata muí' 
tipia-, c quella del minore al m a g g i o r e / ? ^ 
múlt ip la . 

U n numero fubmul t ip lo é quello , con ' 
tenuto nel múlt iplo. C o s í i numer i 1 , 2 » 
e 3 fono fubmultipli di 6 e 9 . 

Le ragioni duple , t r i p l e , & c . come p u r é 
le fubduple , le fubtriple , & c . fono tante 
fpezíe di ragioni múltiple , e fub-multiple . 
V e d i D U P L A , T R I P L A , & C . 

M U L T I P L I C A N D O , n e l l ' A r i t m é t i c a » 
é uno úé1 [aflores nella regola della m o l t i p l i -
cazione ; cioé quel numero che é dato da 
mokip l i ca r f i per un al tro chiamato i l raol-
t ip l ica tore . V e d i M O L T I P L I C A T O R E . 

M U L T I P L I C A T I V I . Ved i N U M E R A L I . 
M Ü L T I S I L I Q U E p / ^ , fono l ' ifteífe 

che le corniculate •> c ioé quelle che dietro a 
ciafcun fiore, hanno diverfe filique , o gu-
fei d i f t i n t i , f o t t i l i , e per lo piíi c u r v i , ne' 
qual i é contenuto i l loro femé ; echequan-
do maturano , s' aprono da s é , e iafeian ca-
der fuori le femenze . V e d i C O R N I C U L A T E , 
e S E M I N A Z I O N E . V e d i anco P I A N T A . 

A M U L T O fortioriy od a minore ad majas 
é una maniera d 'argomentare , fpclío ufata 
da L i t t l e t o n : c la forza n ' é que th : Se co
sí va e corre i n una donazione chetrasmet-
te un nuovo d i r i t t o ; mol to p iu deve corre-
re per la r e ñ i t u z i o n e d i un d i r i t t o an t i co . 
Littleton. 
^ M U L T U M , nel l ' A r i t m c t i d a . — Se A 
é u n o , B u n o , C u n o , D u n o , & c . e non 
fono B , C , e D T iílefla cofa che A \ 
A , B , C , e D fono multa , o p l u r a , mol 
t i . W o l f i o . 

M U L T U R A Epifcopi. V e d i V A r t i c o l o 
M U L T A . 

M U M , un l iquor fano , che fi prepara 
nella G c r m a n i a , e c h ' é una fpezie d i malt , 
o d i b i r a . Ved i M A L T . 

Per fare i l mum, g i u a » le rególe rcgi í l ra-
te nella pubbhca cafa dciia C i t t a d i Bruns* 
W K k , c h ' é i l luego i l piíi famofo perque-
ftp i i quore , fi pratica cib che fegue. 

N a a 2 Prcn-
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P r é n d e t e 63 fecchi d' acqua , che Ha Oa-

fla bolÜta fin ad eflernc confumata una ter
sa parte ; b ra í ía te ía con fette flaj d i w ^ / f 
d ' o r z o , con uno di malí di avena, ed uno 
d i pifel l i p i f t a t i , o t m c i n a n ; quand' é i m -
bottato quefto l i quo re , che la botte non fia 
da pr incip io t roppo piena ; e quando cotnin-
cia a fermentare o bol l i re* mettetevi entro 
delia fcorza interiore d'abete tre l ibbre , del-
le fommi ta delie foglie d' abete , e delia be-
tula una l i b b r a , del carduus benedi£\us tre 
raani piene, del fior di rofa fo l i s , un mani-
polo o due, delia be tónica , delia maggiora-
na , del t i m o fi lvellre del pulegio & c . di 
ciafcuna un manipulo ~ ; de ' f ior i di fambu
co , due manipol i o p iü ; femi di cardamum 
fracaíTat i . oncie 3 0 , berber í fchiacciati un ' 
oncia : mettete T erbe e le fctnenze nel vafe , 
quando i l liquore ha fcrmentato e bol l i to 
un poco ; e dopo che v i é ü a t a fa í ta que-
fla g i u n t a , lafcifi boll ire i ! l iquore quanto 
p iü poco fí pub a! difopra del vafe , che 
poi fi r i empie . A l i a fine » quando la fer-
menta i ione e la bol l i tura fono c á l m a t e , íi 
met tono nella botte diecí ova frefche fen-
7a fchiacciarle; quindi fi tura ben bene; e 
a capo d i due anni t e r m i n a t í q u e í l o l i 
quore fi heve. 

I noílri manipola tor i Ing le f i d i bira ufa
no i l ca rdamum, i l gengiovo , ed i l faífa-
fras in vece de l l ' i n t e r io r buccia dell 'abete ; 
e v i aggiungono le fcorze d i noce, la rob-
bia , fandali rofii , e 1'decampan a . 

M U M M I A * , M U M I A , un cadavere , 
od un corpo í m b a l l a m a t o , o feccato alia 
maniera degli ant ichi Egii'j.. Ved i I M B A L -
S A M A R E . 

* Menagio, dopo Bochart , d'triva la pa
la m u m m i a dair Arábico m u m , cera . 
S alma fio , ¿ ¿¿zamomum, fpezie d' aroma-
to, o profumo . ( Vedi A M Q M U M ) Abben-
che altri tengaño ^ che nella lingu<t A r a -
bica , la parola m u m m i a figmfichi un 
corpo im bal [amato , o aromatizzato . 

P r o p r í a m c n t e parlando , la mummia non é 
ia carne del mor to , ma la compofi i ione 
eolia qualc cgli é i m b a l í a m a t o ; ma ne l l ' 
ufo comune mummia fi prende anco pee i l 
c o r p o . 

L a preparazione delia mummia é cosil an-
tica , che c l l ' era in ufo neiT Egi t to avanti 
i l tempo di Mosé . La caifa, i n cui é con-
teouta la mummia) é d i legao di fycoraoro, 
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che fi trova durare fano e non corrot to per 
lo fpazio di 3 0 0 0 a n n i ; ma egli é differen-
te aífai dal nofiro fycomoro . 

Dicefi che la mummia Cía ñ a t a prima re
cata in ufo nella Medic ina , dalla malizia 
di un medico Ebreo , i l quale fcrifTe , che 
la carne cosí irabalfamata era buona per la 
cura di diverfe ma'at t ie , e particolarmente 
nelT impedi ré la raccolta e ia coagulazione 
del fangae . I T u r c h i tolgono per quanto 
mai po í íono l ' a d i í o a f l i Éu rope i , pe rché 
non trafportino la mummia in Europa. 

V i fono due fpezie d i corpi denominati 
mummie. I p r im i fono cadaveri , feccati dal 
calor del Solé , e per quedo m t z z o dif 'dl 
dalla putrefazione ; d i quefti fe ne t r o v a n » 
fpeífo nelT aride fabbie delia L ib ia . —• A l -
cuni d i cono , che fono i corpi di gente mor
ía , ed iv i a bello ftudio fepolti per raante-
ner l i i n t e r i , fenza imbalfamarli ; a l t r i cie-
dono che fieno i cadaveri di viandanti & c . 
foprafatti e fommerfi dalle nuvole di arena 
foüeva ta dalle bufere e da'furiofi venti che 
regnano in quelle foü tud in i . Sia come fi 
voglia , que í le mummie non hanno aicim 
ufo nella medicina , e folo confervanfi co
me curiofs rari t^ . 

La fecoada fpezie di mummie e quella de* 
corpi cavati dalle buche , o catacornbe , v i -
cine al Cairo , nelle quali gli Egizj depofita-
vano i loro m o r t i dopo averli i m b a l f a m a t i . 
Q u e i r é la mummia tanto pregiata , ed a cui 
vengono a t tnbu i t e v i r t u d i si í l r ao rd ina r i e > 

Dicefi , che t i n t a la mummia chevendefi 
nelle officine , o recata da Venez i a , da LÍO-
ne & c . ovver anco a d i r i t tura portataci da 
Levante per Aleí íandr ia , fia fattizia , e lavo-
ro d i certi Ebrei , che conofeendo i l pre-
gio i n cui la mummia Egizia é tenuta dagli 
Eu rope i , la contrafanno con feccarde'cada-
veri ne' f o r n i , dopo d ' ave r l i prepar.ui con 
polvere di mirra , d'aloe caballino , d i pece 
d u d a i c a , di pece ñera , ed altre drog'ae 
g ro í ío lane ed inía lubr i , 

I cerretani Franccfi hanno , per q u a n í o 
pare, anch' cffi imparata l ' a r te di preparar 
le mummie . I I loro m é t o d o é femphc i í l i -
rao: Dal cadavere di un impiccato , leva-
no vía i ! c s r v e ü o e le interiora , í e c c a n o i l 
r imanente in un fo rno , m a c e r á n d o l o nella 
pece, e con altre droghe. E que i b da íor 
f i vende per la vera mummia d1 E g i t t o . 

Paseo ha ua t rat ta to cutiofo dclie mum-
mis 3 
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w / f , nel quale d ne moí i ra gl< abuf i ; tía. 
vedcr chiaro , che non poíTono mal eücre 
di alcun vero ufo m e d i c í n a l e . 

M a t í i o l i é d e i r i ^ t f » opuisone, colla feor-
ta di Strapione. Q u r í t i due A u t o n credo-
no eziandio, che le mummie Egn.ic non ñe-
no altro piu che corpi ímba l f ama t i coi pif-
fasphahum. ; ív 

iVluMMíA , mu mi a , é piu par t icolarmeti 
te prefa per i l l i quo re , o fugo che (til ia da 
corpi umani aromat i /za t i e ímba l f ama t i 
taccolto nc' fepolcri . Q u í f t ' é la mummia d i 
cu! principalmente faveilafi ncgU ant ichi 
Scr i t tor i . 

M U M M I A , dinotafi altrcsi una droga me-
dicir iaie , d 'una compofizione vií 'cofa, che 
partecipa del b i rume , e dellapece, che tro
vad neí ie montagne e nelle F o r e ü e delT A-
rabia 7 e in altre calde rt giom dcU' Orien
te : m o h o ufata n e ü ' i r a b a i f a m a r e i corpi 
m o r t í . 

Díofcor ide parla d' una mummia t rovara 
fulla cofia del mare , v ic ino ad Epidauro, 
portata cola ,dai to r ren t i che vengon giü dai 
m o n t i C e r a u n i i , ed i v i feccata dai So e , e 
ammaffSta. in groíTifíimi pezzi . 

H a I'odore l imi le ai b j t ü m s mefehiato 
con p é c e . I popoli c i rconvic in i la c h u m a -
no cera minerale. — I n L a t i n o , o p iu t to i lo 
nel Greca , e l l ' é detta pijjasphaltus . Vedi 
PíSSASPHALTUS . 

MUMMIA , mumia fi prende anco da' M e 
d i d per non so quaie í p i r i t o impiantaro , 
che fi trova principalmente ne' cadáver! , 
qliando io fpiri to infuío fe n ' é vo la to . 

Lo fpiri to in f u lo é qualche voí ta chiama-
to mummia, ne' foggetti viví ^ e si 1' una che 
1' aitra mummia , o fpiri to > l i crcde .che fer-
vano n t i la t r a n í p l a n t a z i o n c . V e d i T R A N S -
P L A N T A Z I O N E . 

Una p ianta , per efempio , portando que
da mummia da un íogge í to in un al tro , la 
mummia íi unifee imrDccuatamente coila mum • 
mi a o eolio fpi r i to dtd nuovo b g g e t r o ; e da 
querta umone nafce un' incimazioa naturale 
e comune tra dut í o g g e t n . Con quelio pr in
cipio o fundamento íp iegano le cure f impat i -
che , o magnetiche . V e d i S I M P Á T I C O & c . 

M U M M I A fi prende anco ÚA G u r d i n i e r i 
per una í'orta di cera, ufata nel piatitare , 
c n c l l ' itielfare 1c piante . Vedi C E R A . 

Agr íco la inlcgna la preparaztonc d i cíTa , 
come ffgue : P r é n d e t e una hbbra di pece 

ñera comune : ed un quarto di bbbra di 
t rementina comune ; met te tde infierne ia 
una pentola di t é r ra , e accoftatela al fuo-
co neli 'ar ia aperta , con qualche cofa che 
abbiate in mano per coprirla e fpegnerla a 
giufto tempo i dovendoí i la matena cosí al
ternativamente accenderc e fpegnere , fia-
che tut te le psr t i nitrofe e volatiÜ ne Ge
no fvaporate . A quefta s' aggiunga un poco 
di cera comune ; e ia compotlzione fi r i -
fervi per V ufo . 

Dovendola applicare nelT acconciar le ra* 
dici dcgli a lbe r i , í l r u g g e t d a , e tuffaíevi le 
due ei tremita dei pezzi di radico uno dopo 
i ' altro ; quindi m t t t e t c l i n.eli 'acqua, c pian-
tateii nclla térra , i ' e Eremita piccioia a i i ' 
i n g i ü , cosí che ia piu grande appaiaun po
co íuor delia t é r r a , e si abbia i l vantaggio 
del!' aria ; Quind i cá lcate ben giu la térra 
fopra d' eífi , affiaché non ricevano fover-
chia umidi ta . Vedi P I A N T A R E . 

M U N D A N D Í S vicit & c . V e d i 1'ártico-
lo V I C I S . 

M U N D Í B U R D U S . V e d i A V V O C A T O . 
M U N D U S , mondo. V e d i l ' ar t icolo MON

DO . 4 ' - • 
Anima M U N D I . Vedi A N I M A . 
M U N E R A R I U S . Vedi D E S I G N A T O R . 
M U H I C I P A L E , * Munic ipaln , o MUNI

CEPS , é un' appdlazione data agli abitato-
r i d e ' M u n i c i p j , o delie C i t t a m u n i c i p a l i . 

* L a voce e compofta di m u n JS , ufizio , 
impifgo j e capio, prendere ^ o tenere. 

N i I a legge Romana , municipaic dinota 
una perfona che gode de' pnv i l cg j e de' 
d i r i t t i di un ci t tadino Romano . 

Quelio m o l o davafi ípcífo dai R o m a n í 
alie c i t ta ed ai popoli -forafticri , ed in fat-
t i , egü era poco altro piu che un t ; to !o . 

CittoL MUNICIPAL! , municipia, erano quel-
le ? i cus abi ta ton eran capad di canche 
c i v i l i nella C u t a di R o m a . 

Q u t í l c , fecondo M anana , decacle vano un 
poco dai privilegj deile Colonie . Ved i C O 
L O N I A . 

N o n avean fufFiragi^, o'voci in R o m a ; ma 
eran lafciate governare coile proprie lor leg-
gi e m a g i l l r a t i . — E ' vero pero , che alcune 
poche C i t t a municipali, per qualche mér i 
to panicoiare & c . ottennero ia liberta de' 
v o t i ; lo che. diede occalione aila dift inzion 
rice v o t a , di municipium fine fuffiagia , Ó* 
munteipium cum fuffragio. 

Erano 
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Erano cosí chiamatc » pe rché munerir fm-

yus honorarii participes ; ma per munus ho-
noYarium non s' iatendea al tro che la mera 
appellazione di R o m a n o , per cui v e n í a n p r i -
v ü c g i a t i i popoli munic ipa l ! a combattere 
In una Leg ionc , come denizens , c ioé ma-
t r i co ia í i , o naturaiizzati ; e non gia n e ü e 
truppe gurilsarie, come aí íoc ia t i , o con íe -
d e r a t i . V»d> C I T T A D I N O . —• I p r i m i ch' 
cbbero queíV o n o r c , furono i Ceri t i . 

M U N I C I P A L E , appreffo n o i , s1 a p p ü c a i n 
©ggi alie leggi confuetudioar ic , che han for-
za e co r ío in quaiehe particolare C i t t a , o 
P r o v i n c i a ; e che non hanno autorita o va
lore ne* luoghi c o n ñ a a n t i . V e d i C O S T U -
JVIE , e L E G G E . 

M U N I C I P A L I M i n i ñ r i , fono quel l i che 
fono ñ a t i e lc t t i per difendere g l ' intercffi d t l -
le C i t t a , i lor d i r i t t i , e pr ivi legj , e per 
mantenere l 'o rd ine e la buona polizia ; co
me i Majors , i Skeriffi , i Confolí , i B a l -
I t v i , & c . Ved i U F F I Z I O . 

N c l l a Spagna , g l i ufizj municipali ñ com-
prano. I n I n g h t l t e r r a , fono o t t enu t i per ele-
z ione . Ved i U F I Z I O , V K N A L E & c . 

M U N I M E N T S , o M I N I M E N T S , (quaf i 
monumenta ) fono le prove au tent iche , o le 
fcr i t ture , coa le quali uno é abi l i tato a 
difendere 11 t i t o l o de5 fuoi b e n i . Ved i M u -
NIMENT-/;o«/(? , S C R I T T U R A , D O C U M E N 
T O ^ & c . 

Wraogfo rd d i ce , che la parola muniment 
inchiudc ogni maniera di prova , d i a t t i , 
d i ca r t e . V e d i E V I D E N Z A , e PROVA . 

M U N I M E N T houfe, un picciolo , e for
te appartaraento nelle Chic fe Catedral i e 
Co l l eg i a t e , n e ' C a ü e l l i , ne 'Col leg j & c . dc-
fíinato per cutlodire i l figillo, le p rove , le 
carte & c . d i quella tal Cbiefa , collegio , 
& c . chiamatc muniments. V e d i ARCHÍVIO . 

M U N I M I N A , le p a t e n t i , le carte de 
H e , e de' P r inc ip i i n favor d t l i c G h i c f e * , 
cosí c h á m a t e , pe rché cum eis munmntut 
contro coloro che tenterebbono di pr ivar
le de' ior p r i v i l e g j . 

* L a parola e formata dal Latino m u -
nio , difendere, corroborare . 

M U N I Z I O N E , ¡e p r o v i f i o n i , delle quali 
nna piazza é f o r n i t a , per la fuá di fefa ; o 
deile qual i un vafccllo é corredato per un 
viaggio ; o che fegui ta í io un Campo per 
i.a fuá fuEí i sn-sa . 
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Pane ¿fc JVIUNIZIONE , é la p o r z i o i d i p ^ . 

n e , che fi dif l r ibui ícc ogni giorno ai foída-
t i d ' y^a guarnigione o d i un efercito . A 
ciafcun ufiziale fono accordatc tante porzio-
n i , o mifure di pane di munizione . Ved i 
R A C I O N E . 

M U N S U L M A N N O , o M U S U L M A K O » , 
un t i t o l o , per cui fi diftinguono i Maomet -
tani ; volendo intendere , nel l inguaggio 
T u r c h e f c o , un vero ere dente •f od un ortodof-
fo . Ved i M A O M E T T A N Í S M O . 

* Nel t Arábico ¡ la parola e feritta mos-
lem y mosleman , o mofolman . 

L* appcllazione fu in pr ima data ai Sara-
cení ; fie come o í íe rva L e u n c l a v i o . — V i fo
no due fpczie di Munfulmani , m o h o oppo-
fie i ' una a l T a l t r a : cioé quella de'.So««/V¿, e 
I ' altra de' Sh i i t i . — I Sonniti feguitano l " 
interpretazione dcIT Alcorano data d a O m e r ; 
g l i Shiiti fono i feguaci di A l l . I Suddit i 
del Re di Per í ia fono Shiiti ; c quell i del 
Gran Signore , Sonniti . V e d i SONNA , eá 
A L C O R Á N © . 

A l c u n i A u t o r i vogl iono , che la parola 
Munfulmano fignifichi falvo , c ioé predeí i ina-
to ; e che i M a o m e t t a n i fi dieno q u e ü o t i 
tolo , come quei che credono d' eífere t u t -
t i predeftinati alia falvezza. — M a r t i n i o é 
p iu particolare quanto alia origine del no-
rae, ch' ei deriva dall ' A r á b i c o D^DD mufa-
lam , f a l v a t o , t o l t o dal pericolo : egl i of-
ferva che i M a o m e t t a n i avendo ftabilita la 
lor rei igione col fuoco e col f e r ro , faceva-
no ftrage d i t u t t i que l l i che non i ' abbrac-
ciavano, e donavano la v i ta a t u t t i i cre-
d e n t i , chiamandoi i Munfulmani; q.d.ereptt 
e periculo , donde é nata la voce , & é in de-
corfo divenuta i l t i t o l o d i f t i n t i v o d i t u t t i 
quell i di cotefta Se t ía , che v i hanno aífiífa 
la í igni f icaz ione di vero credente. 

- M U R A L E , c i ó che appartiene ad un mu
ro . V e d i M U R O . 

M Ú R A L E C orón I , appreflfo g l i ant ichi R a -
m a n i , fu una fpezie d i corona a m c r l i o 
í n t a c c a t u r e fulla fommi ta , come appunto 
fogliono eífere le antiche muraglie . V e d i 
C O R O N A . 

L a corona múrale era i l premio d i quell i 
che p r ima erano raontati fulle mura deU* 
i n i m i c o : donde fu anca detta corona objl* 
dionalis. 

MÚRALE Arco, é un m u r o , od arco m u -
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r e t o , puntualmente nel piano del M e r i d i a 
n o , cioé fulla linea meridiana , per fiííare 
un quadrante grande, u t . í e x t a o t e , o d a l t r o 
i f t ru raen to , con cu. oíTervano le a l m u d i -
n i meriaianc , & c . de corp, celelh . V e d ! 
M E R I D I A N A Lmca , e M E R I D I A N A alt i-

^ ^ " y c h ^ B r a b e fu i l p r imo che fervi d i 
un arco múrale nelle fue o l f c rvaz ion i ; dopo 
di lui M . Fíamfted t de la H i r e & c . fi íer-
v i rono degli ílefli mtzzi ed i l í r u m e n t i . V c -
¿i C E L E S T E , & c . 

M U R A R E . V e d i M U R O . 
M U R A T O R E ( ne l l ' Ing lefe M A S Ó N * ) 

é una perfona impiegata per lo p iü fot to ia 
direzione di un a rch i t e t t o , nel i 'e levare una 
fabbrica di pietra . 

* L a parola Mafon viene dal Francefe 
M A^ON che /¡gnifica muratore . Alcuni 
derivan quefla dal bárbaro Latino M a 
chio , machinifia t perche quefii operai fo
no obhligati di adcperare macchine per er-
gere i muri . D u Cange la dirtva da Mace-
ría , nome dato a i lunghi muri o moriaie che 
inchiudono vigne & c . né1 quali fi fuppone 
che fieno Jiati prima impiegati i M u ra
to r i : M a í o n eft tnaceriarum c o n ñ r u í t o r . 
M . Huezio la diriva da Mas , parola an-
tica , che Jtgnifica cafa ; quindi Mafon 
e una perfona che fa MaO , cio% cafe . 
Nel Latino corrotto , un Mafon era chia-
mato Magifter comacmus , che Linden-
broeck diriva da Comacina , Ifola nel la 
Komagna , dove nel tempo dé1 Lombardi 
fi trovavano i migliori architetti. 

I I pr incipal ufizio di un Muratore, ¿ p r e 
parare la ca lc ina , o i l getto^ alzare i m u r i 
dal fondamento fin alia c i m a , colle neceífa-
rie d i r a i n u z i o n i , e perpendicolar i , dalle v o l -
t e , cd impiegarvi le pietre che g l i vengono 
í o m r a i n i Ü r a t e . 

Quando le pietre fono grandi , 1' affar di 
d i r i zza r l e , tagliarle ed eguagiiarle appartie-
ne ai t a g í i a p í e i r a : — Benché qucfl i fpeífo 
fi confondano coi muratori. - G l i ornamen-
t i di fcultura fi efeguifcuno dagl ' in tagl ia to-
r i in pietra , o f c u l t o r i . G l ' j f l r u m e n f i p r in 
cipalmente adoprati dal muratore fono la íqua-
d r a , i l liveHo , i l p i o m b i n o , i l compa í fo , 
i l martello , l o f c a r p e l l o , i l magl io , la fega, 
la cazzuola, & c . V e d i SQUADRA & c . 

Ol t re g l ' i í i r u m e n ü comuni ufati alia ma-
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no 1 v i fon poi !e machine per elevare grao, 
pefi , condurre groíTe p ie t re , & c . le pnne i -
p. i l i d iquef te , fono la l eva , l acar rucola , la 
r u o t a , & c . V e d i L E V A &:C. 

Liberty o Accettati M ü R A T O R I , fono una 
m o l t o arttica foc ie tk , o corpo d' u o m i n i , 
cosí chiamati o da qualche firaordinaria co-
gnizioiie del fabbricare , di cu. fi crede che fíe-
no in poíTeíío , o perché i p r i m i fondato-
r i della focieta furon perfone di quefb m o 
fliere . 

E g ü n o fono oggidi confiderablli e per i l 
n u m e r o , e per i l loro carattere ; trovandofe-
ne in ogni paefe n c l l ' E u r o p a , e c o n f i ñ e n d o 
principalmente in perfone d i m é r i t o e di con-
í i d e r a z i o n e . Quanto a l i ' a n í i c h i t k la preten-
dono di alcune mig l i a i a d ' a n n i ; ed ice f iche 
potrebbono afcendere colla loro or igine fin 
al tempo dell ' edificazionc del T e m p i o d i 
Salomone. 

Qual fia i l fine della loro i n f i i t u z i o n e , e' 
pare ancor un fecreto ed un m i í l e r o occul -
to ; quel che fe ne sa , ha l'apparenza di co
fa lodevole , po iché termina c fi d i r izza a 
p r o m o v e r é T a m i c i z i a , la focie ta , la mutua 
a í í i í k n z a , e ia buona compagnia. 

I Fratel l i di q u e ñ a famiglia fi dice che pof-
fedano un gran numero di f egre t i , che fono 
fian religiofamente of lervat i di fecolo i n f e -
coló » — Sieno per tanto quai fi vogliano le 
altrc loro vir t í i , egli é manifefio , che d i 
una fon maeflri i n alto g rado , ed é , della 
fecretezza. 

M U R O , i n A r c h i t e t t u r a , & c . é un la-
vo to d i p ie t r a , di ma t ton i , di legno & c . 
che cofiituifee la part.- principale d i un edi-
fizio ; e ferve non meno a ferrarlo c c inger lo , 
che a folien ere i l t e t t o , i p a v i m e n t i , o fuolí 
& c . Ved i F A B B R I C A , C A S A & c . 

1 muri , a b b e n c h é fabbricati groífi e for-
t i , ed i l fondamento fia g i t t a to profondo , 
n u l l o í l a n t e , fe fono portat i s u , o t i r a t i d i -
r i t t i i n una linea , f o n o í o g g t t í i a far g i b b o , 
o caderc i e quell i che fi fabbricano un po' 
curvat i benché fo t t i l i c d e b o l i , banno m o l 
to p iu di dura ta . U n muro d i r izzato fopra 
di un fiurne, fur archi e coionne , Oa cosí 
faldo come a l t r i m u r i , i l cui fondamento 
é in tero e p i eno . 

D i qu i appare , che un muro fabbricato 
mo l to piu fo t t i l t d e l l ' o rd ina r io , ma che ha 
í o l a m a i t c ad ogni 20 piedi d i d i ü a n z a ua 

an-
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ango ío fporgcnte circa due piedi , e piíi , 
i n proporzione a l l ' a l te iza del muro ; ovvero 
c h e b a , alia fteña d i í íanza , una colonna , od 
un pi laf lro eretto i n í k m con efTo, fei o fct-
t e p o l l i c i da ogni par te , di piü ríeilagroflei-
2a del re fio del muro: un tal muro , dico , 
fara mol to piu forte , che fe cinque volte la 
quant i ta d e ' r a a t e r i a ü fi adoperaíi 'e i n u n w « -
ro d i r i t t o . 

I m m fi diftingono in var íe fpezie , dal
la materia della quale c o n ü a n o j come ingef-
í a t i , í m a l t a t i , di l o t o , di m a t t o n i , d i pie-
t r a , di f a í í b , & c . I n t u t t i i quai muri ñ 
deve aver riguardo a quefte rególe ge-
'nera l i . 

IO. Che fieno fabbricati efattamentc per-
pendicolari alia bafe od al fondo. 

2o. Che i rnateriali piü mafficci e p i ü pe-
fanti fieno i piü baffi ; come piü at t i a porta
re , che ad t ífere porta t i . 

3o. Che i muri , fecondo che fi vanno 
alzando , fcemino proporzionalmente n d í a 
grcffezza, per alleggenmento e del pefo, e 
deila fpefa . 

4o. Che certc mani o corrent i di pietre 
di maggior forza , che i i relio , fien i n t r a l -
ciate , o i n í e i i t e , quafi o í f a , per fortificare 
tu t ta la fabbrica. 

I M U R I fatti di limo epaglia , e intonaca-
fif fono principairaente n e g ü cdifizj di le-
gname ordinario . — Qucfti muri eífendo 
mcíTi d'afficelle tra ¡1 legname groíTb , e ta-
lor cosí foderati nel di í u o r i , s ' i m m a í l r i c -
ciano o i ÍI ton acá o o con c re í a , o té r ra firai-
l e , ( V e d i C R E T A ) che feudo quafi fecca , 
íi cuopre di getto o calcina blanca . V e d i 
C A L C I N A . 

M u m di mattont, fono ¡ piü impor tan t i 
e p i ü ufuali "appreífo n o i . — I n q u e f i i , fi 
dee por cura particolare circa i l difporrc i n 
opera i t m t t o n i : c ioé avve r t i r , che fi met
ra no quanto piü fi pub u m i d i nella State , 
c quanto fi pub afc iu t t i n t l l ' I n v e r n ó ; ac-
c iocché fi leghuio meglio colla calcina : che 
di State, fecondo che fi van dilponenrio nel 
muro fi cuoprano , per imped i ré , che i l 
getto o la calcina non fi afciughi troppo 
p r e ü o : che d ' i n v e r n ó fien benecoper t i , per 
d i íender l i dalla pioggia , dalla nevé , dal ghiac-
c i ó , e dalla grandine, che lono cofe n e m í -
che della ca c i ñ a : che piü d i raro che fi pub 
fi n u t t a giuntura fopra g iuntura nel mezzo 
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del muro ; ma che i v i fi faccia buon légame 
non meno che fui lat i o fuiJe faccie efterio-
r i . — S i d e e a l t r c s i por mente , che g l i an
gel í fien legati con gran faldezza i per lo 
che , nel lavorare od alzare i WK?-/ di un edi-
fizio, non i fia bene di portar su alcuna mu-
raglia p¡ü che a l i ' altezza di> tre piedi , m -
nanzi che la niuragiia vicina v i fia propor-
zionatamentc alzata anch' eífa ; e cib , pe rché 
poífa faríl una huona legatura cd eguale nel 
progreíTo d d l ' o p e r a . 

Finalmente , nel fabbricare una cafa i n 
Londra , le m u r a g ü e hanno da eHere d i 
quelle grofíezze , che fi preferivono dal l 'a r 
to del Parlamento , per la riedificazione della 
C u t a . Vedi C A S A . 

^ M U R I di felci , o fajfi s'ufano fpeíTo ir» 
diverfe par t í per muri di dífela o riparo , 
per c o r t i l i , per g i a r d i n i , cve. ed anche per 
muri d i cafe di fuori . I i Cav. A r r i g o 
W u t t o n oíTerva che il fabbncarc mu-rngiie 
di leici , é una cofa affatto ignota agli an-
t i c h i ; i quaii olfervando Í$ que í to matena-
le una fpezie di natura mctallica , almeno una 
f u f i b i l i t a , lo rifervavano per ufi p i ü n o b i l i . 
V e d i S E L C E . 

Jngo ló di u n M ü K O . Vedi TArt icoIo ANT-
G O L O . 

Sporto di un M U R O . Ved i 1' A r t i c o l o 
SPO«TO . 

Plinto di un M U R O . V e d i P L I N T O . 
Sctnografia di un M U R O . Vedi ScENO-

GR A F I A . 
Pittura fulle Muvaglie , V e d i PlTTURA. 
M U R O de F n t i . Vcái P I T T I . 
M U R O nelia For t i f icaziont &.c. V e d i R A M 

PARO . 
M U R I , negli o r t i , o giardini & c . - L a 

pof iz ionc, la xnateria, e la fWma út muri9 
p t r gh aiberi da f r u t t i , fi trova che mol to 
contribuifeono ed ínfiuifcono alia pt rf-zione 
del frutto : a b b e n c h é f r ág i l A u t o n vi fia ^eila 
d i ípa r i t a nelia prefertnza di una fot ta d; murq 
adun ' a i t r a . Ved i G I A R D I N O , & c r 

L ' infegoamento e la regoía de] S¡g. L a w -
rence, fi é , che i muri di un giardino non 
fitno fabbricati daertamentc in faccia ai 
q u a t í r o punt i cardmali , roa p i imof tú fra 
cffi , cioé a mezzodi Levante , a mezzodl-
Ponente , a L c v a n í e - t r a m o i . t a n a , e a Ponen
te-tramontana : dellc quaii le due prime po-
f iz ioni fono a b b a ü a n z a buone per a veré i 

frut-
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f íu t t i m í g l i o r i ; e 1c altre due per le cerafe 5 
per le fu í ine , e per l i peri da cucinare . V e 
di E S P O S I Z I O N E , e P L A G A . 

M . Langford , ed alcuni a l tn . , propongo-
no i l m é t o d o di fare i nmri de' giardmi a fe-
m i c i r c o l i ' ciafeunofei od ottocanne i n f ron
te e s i , che inchiuda due a lber i ; e tra ogni 
due fetnicircoli , uno fpazio di due piedi d i 
muro piano . Con tal provedi m e n t ó ogni par
te di un 7wm>godera d 'una eguale porzione 
¿el S o l é , un tempo per 1' al tro ; oltre che i l 
calore fara accrefeiuto, col raccoglier í i e r i -
fletterfi de' raggi nei f emic i r co l i ; e g l i albe
r i faran coperti da' vent i pregiudizia l i . 

Quanto a' materiali de' muri per le plante 
da f r u t t o , i m a t t o n i , fecondo i l Sig. Swi t -
zero , fono i l piü a propof i to ; come mate-
riale i l piti caldo ^ e i l piíi benigno per la 
maturazione del frutto , e che a p p r e ñ a i l 
maggior c ó m o d o per 1' a t í a c c a m e n í o de' 
c h i o d i . 

I l Sig. Lawrence tu t tavol ta aíTerifce , d i 
fuá propria efperienza, che i mun' di l o t o , 
o t é r ra ^ raolle con paglia mefehiatavi affie-
m e , fono m i g l i o r i per lo maturamento del 
f r u t t o , che quei o di mat toni o d i pietra : 
egli aggiugne che g l i fporti di paglia su ta i 
muri giovano mol to al f r u t t o , col coprir lo 
dalle pioggie p e r p e n d i e o í a r i , & c . 

M . Fatio , i n un trat tato particolare su 
quefta materia , i n vece de' muri ordinarj 
perpendieo íar i , propone muri fabbricati i n 
pend ió , o recl inanti dal Solé ; ^ffinché V a l -
bero che v i é piantato di r i m p e t t o , íia p iu 
efpofto ai fuoi raggi perpendieoíar i ; i l che 
dee grandemente con t r ibu i r é alia maturazio
ne del frutto nel noftro c l ima freddo. 

L ' angolo di reclinazione , ha da effere quel-
lo della lati tudine de l l uogo j affinché , quan-
d o ' i l S o l e é nel meridiano agli equinozj , i 
fuoi raggi percuotano g iuño perpendicolar-
mente . Vedi C A L O R E . — Pur alcuni pre-
ferifeono i w « r / p e r p e n d i e o í a r i , ed anche i n -
c l i n a n t i , o quell i che pendono innanzi ver-
fo i l S o l e ; come quell i che ricevono i rag
g i del Solé perpendicolarmente , quand' egli 
é ba í fo , come nella primavera e ne l l ' autun-
n o , o la^ matt ina e la fera, i l che penfano 
che g i o v i p i u , di quel che giovino i caldi 
grandiíTimi del Solé a raezza State su i mu
ri r ec l inan t i . 

A g g i u g n i , che i n au tunno , i l Solé é piíi 
bifognofo, per maturare i peri d' i n v e r n ó ; 

Tomo V, 
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per lo che íi debbono tenere afciutt i , e ci5 
non f i pub fare v ic ino a' m u r i i n pendió ; 
le rugiade, & c . í l andovi fopra p iu a l u n g o , 
che su ' i muri p e r p e n d i e o í a r i . 

U n grande yan tagg io , t u t t a v i a , de 'wwrá 
i n p e n d i ó , f i é , che eífendo g l i alberi da 
frutto , come le v i t i , & c . piautat i attacco 
o di r impet to , íi pub con facili ta met terc 
de' coperchi di vetro ful f r u t t o , i l che m o l 
to ajuta ed accelera la maturazione . 

M U R O R U M Domejiicus . V e d i 1' ártico-.; 
lo DOMÉSTICOS^ 

M U R R H I N A , M U R R H I N U S , M O P T T -
N 0 2 , n e l l ' a n t i c h i t a , un'appellazione data 
ad una dilicata e fina fpezie di vafellame d i 
t é r ra o di p ie t ra , recata dall ' Oriente , d¿ 
cui f i facean coppe e vafi , che non poco» 
aggiungevano alio fplendore d i un R o m a n o 
convito.. I c r i t ic i fondifeordi f r a l o r o , fopr» 
la materia dei pocula o vafa murrhina, o mur* 
rea . A l c u n i credono , che fieno í la t i la í k í l a 
cofa che la n o ñ r a porcellana od i notfri va í i 
della C h i n a . Ved i P O R C E L L A N A . 

I piu tengono, che tai vafi foífero fat t i d i 
qualche fpezie di pietra preziofa, che íi t r o -
vava pr inc ipa lmente , al dir di Pl inio , nel la 
P a r t í a , ma piu che altrove nella Carama-
n i a . - - A l c u n i congetturano che fieno ftatt 
fa t t i di mi r ra congelata e i n d u r i t a . 

Pompeo vien ricordato come i l p r imo > 
che recato abbia queíH vaíi murrini dall* 
O r i e n t e , e che g l i efibiífe nel fuo t r i o n f o , 
e l i dedicaífe a Giove Capi to l ino . — M a 
non ftettero lungo tempo fenza di effi le 
perfone anche p r í v a t e . A n z i ne d iventaro-
no cosí vaghi e defiderofi i nobi l i R o m a n i , 
che una coppa, la quale tenca tre feflarj , 
fu venduta í e t t a n t a t a l e n t i . T . Petronio p r i 
ma d i m o r i r é , per far difpetto a N e r o n e , 
( o come Pl inio ícr ive , ut menfam ejus ex-
haredaret, per diferedare la fuá credenziera , ) 
ruppe un hacino , trulla murrhina , í l i m a t o 
300 ta lent i , su cui avea quell ' Imperatore 
pofto i l cuore. 

M U R T H E R * , o M O R D E R , 1' at to d i 
uccidere a l t ru i con violenza , ingiuíHzia , ed 
effufione di fangue . Ved i O M I C I D I O . 

* L a parola vien dal Saffone mor th , mar
te , che alcuni vogliono che fignifichi una 
morte violenta ; donde i l bárbaro L a t i m 
m u r d r u n i , e mordrum . 

T r a i l numero degli errori popolar i , é anche 
la nozione inva l f a , che i l corpo morto fprizze-^ 

Q o a reb-
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rebbe fangue alia prefenza , o al t occo del 
fuo u c c i í o r e . 

I l delitto dell ' omicid io (munher) fi pu
ní ice di morte a p p r d í o quafi tutte le N a -
z i o n i . Vedi C A S T I G O . 

Nel l a noftra Legge , munher dinota un 
ammazzamento deliberato e f e l l o , con ma
lí zia gia pen í i i í a ; fia m occu l to , od i n pa-
kfe , e fia di un uomo Ing le í e , o di un 
e ñ r a n e o , che vive fotto la protezione del 
R e . 

Quefla malizia an t ic ipa ta , che fa l ' eflen-
za del munher) é di due fatte : I O . Efpref-
fa , quando pub effere evidentemente pro-
v a t o , che v i fu mala volonta . 2o. Quan
do uno uccide un altro all5 improvi fo , non 
avendo queñ i niente da difenderfi; v . g. nel 
t rapa í ía re una fcala : I m p e r o c c h é i n t a l ca
f o , o quando un uomo uccide un mero fo-
raftiere , la legge p r e í u m e ch' egli v ' ebbe 
mai iz ia A n t i c k a m e n t e , i i munher era. 
r i t t ret to a l l ' uccifione clandeftina e a í r ad i -
m e n í o . — C o s í , Murdntus homo antiguitus 
dicebatur, cujus mterfeffor nefeiebatur ubicum-
que vel quomodocumque effet invontus , Nunc 
adjuntium e j i , licet feiatur quis murd rum fc-
ccrit , homicidtum per proditionem . Leges 
H e n . \ , Anhurem nepotem propriis mam bus per 
proditionem intefecit , pefjimo monis genere , 
quod Angli m u r d r u m appellant. M a t í h . Pa
rís , an. i i i ó . 

S e l f - M U R T H E R , é altramente chiamato 
Suicidio . Ved i F E L O de fe . 

M U S C H I O * , M O S C H U S , una fpezie di 
p ro fumo, di un odor fo r t i í f imo; e grato fo-
1© quando fi modera con la me íco l anza d i 
qualch' altro profumo. Ved i P R O F U M O . 

* L a parola viene dall' Arábico mofeha ) 
mufehio : donde fu formato il Greco {loa-

I I mufehio fi t rova i n una fpezie di borfa , 
o facco; o i n un tumore della grofiezza d'un 
ovo di gallina , fotto la pancia , verfo le par-

• t i genital! d' un animal felvatico dell ' iíleífo 
norae *, e fembra non eífer' altro che un fan
gue biliofo i v i c o n g é l a t e , e quafi c o r r o t t o . 

L ' a n í m a l e é mol to comune ne' Regni d i 
B o u t a n , di T o n q u i n , ed i n alcuni a l t r i , 
come la Coch inch ina , &.c. M a i piu í l ima-
t i fono quel l i nel Regno di T i b e t . 

Ab i t ano i bofehi e le forefte, dove i na-
t i v i ne vanno a caccia; quando T a n í m a l e é 
ucc i io j g l i recidono la vefeica ch 'egl i hafo t -
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to la pancia , ne í epa rano i l fangue quagTia-
to , e la feccano al Solé , dove riduceíi i r i 
una leggiera foítanza friabile quafi dellana-
tura d 'una polvere , d i un color fofeo rof-
f i c c io ; ed acquifta un forte ingrato odore „ 
A l l o r a d i nuovo fi legga e ferra i n ve fe í che , 
e fi trafporta a l l ' altre regioni j e queft' é i l 
mufehio che noi ufiamo . 

Quel che ne hanno fer í t to g l i a n t í c h i , é 
favolofo, cioé che i l mujehio fi ha dai tef l i -
col i di un Caftore, i l quale , per non eífe-
re piu a lungo perfeguí ta to da' ca^ciator i , íi 
caftra. L ' occafione del loro errore é ña t a , 
che tra gP Ind ian i i l mofeho a n í m a l e paífa 
fotto i l nome di cajiore . Vedi C A S T O R E U M . 

I l mufehio é in ufo confiderabile appreífo 
i profumieri e c o n f e t t u r i e r í , abbenché m o l 
t o meno i n o g g i , che altre volte . Si ere-
de ch 'eg l i fort i f ichi i l cuore ed i l cerebro; 
ed é buono contro la fordita ; ma é poco 
ufato nella medic ina , perché fác i lmente ca-
giona v a p o r i , o f a m i al capo . 

M U S C O L A R E , O M U S C O L O S O , Mufcw 
taris) cío che fi ríferifee a 'mufcol i ; o che 
partecipa della lor na tu ra . Vedi M U S C O L O . 
N e l qual fenfo d ic í amo , fibra , túnica , car
ite , mufcolare i vene, anerie , & c . mufcolari. 

Arterie M U S C O L A R I , due arterie proce-
dent í daüe f u b c l a v í e , e diftribuite fra i m u -
feoli deretani del eo l io . La medefima deno-
m í n a z i o n e fi da p a r i m e n t í da alcuni a certe 
arterie de' l ombí : quede fono diviíe i n fu-i 
periori ed inferior i — Mufcu lares fuperiores , le 
mufeulari di fopra , procedono dall ' arteria 
magna , e fi perdono nella carne. 

Le mufcolari di fotto , mufeulares inferió^ 
res , fono r ami del l ' arterie interne i l i ache . 
V e d i A R T E R I A . 

M U S C O L A R E , mufeularis i é anco u n no
me che fi da a due arterie della cofeia , l'una 
chiamata la mufeulare interna parché díftri-
bu í ta fra i mufeoli in tern i della cofeia; l ' a i -
tra la mufcolare ejierna , perché procede fin 
alia parte di f u o r i . 

Fibre M U S C O L A R I fono le tenui fila , o 
fibre, altrove deferi t te , delle quali i l corpo 
de' mufeoli é compoí lo . Vedi 1' articolo M U 
S C O L O . 

G l i Ana tomic i fono divi f i grandemente di 
opinione in torno alia natura d i queí íe fi
bre . A l c u n i le credono vafi f anguign i , cioé 
v e n é ed ar ter ie ; a l t r i , n e r v i , & c . Vedi A R 
T E R I A , Ñ E R V O , & c , 

A l c u -
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A í c u n i r i ñ r i n g o n o le fibre mufcolañ alie 

i ong i tud ina l i , e roffe , chiamate anco f ihu 
carnojc: Le ramificazioni trasverfah e Ipira
l i , onde le prime fono circumhgate o mtrec-
ciate , le chiamano fibre nervofe. Vedi F I B R A . 

I I Dot tor Morgan íl i ludía di provare , 
che tutte le fibre eh1 e n t r a ñ o nella ftruttura. 
e nella compofizione di un mufcolo , fono 
dóta te di un'elafticita intrinfeca , o fia d 'una 
mol la , o facolta. di con t rae r í i o r e í l i t u i r í i , 
fecondo i l dato pefb o forza , che le pub 
tendere ; e che queña elaíiicita , o forza con-
trattiva reftitutiva ,. efíendo una proprieta na-
turale inerente delle fibre fie fie, non dipen
de dalla m i í i u r a , . dalla rarefazione , odeffer-
vefeenza d e ' f l u i d i , o di quai f i v o g l i a u m o -
r i . V e d i M U S C O L A R E Moto. 

MUSGOLARE Carne . V e d i CARNE mu~ 
fcol are.. 

M U S C O L A R E Membrana, Membrana M U 
S C U L O S A ,, é una membrana che íl fuppone 
che invefta tu t to i l corpo , immediatamente 
fotto la membrana a d i p o í a c h i a m a t a anco 
panniculus carnofus,. e membrana mujculorum. 
commimis ., Vedi . P A N N I C U L U S , carnofus , e. 
M E M B R A N A , commimis.. 

M U S C O L A R E Moto , é 1' illeíío che i lmom 
volontario a fpontaneo ; cosí detto , perché íl 
fa per mezzo del la contrazione e dilatazione 
de1 m u icol i . . V e d i M O T O , MÜSCOLO , & c . 

I l raeccanismo di un mufcolo da noi íl ípo-
ne, a lungo fotto l ' a r t ico lo M u s c o L O ; ma 
come queito meccanismo s ' impieghi per p r o -
durre i l moto negli a n i m a l i , , é una materia 
pie na di dubbj fenza fine . I piu degli Scrit-
tor i í u p p o n g o n o che i l ventre del mufcolo fia. 
gonfíato ,. e, s i vengan rapproffimati i fuoi 
e ñ r e m i , e per conieguenza, raoífa la parte-
ai cui i l mufcola é affiffo o. 

La i l ru t tura d i un muíco lo é tale ( ficco-
rae abbiam moftrato a. fuo luogo ) che lo ren
de capace; d' eííere. gonfiato ed accorciato , e 
d,! avere- con queílo mezzo. le fue eftremita, 
recate piü d' accofto 1' una aU" a l t r a c h ' é; 
la: fuá propria. azione : M a come e don
de, í l faccia. la. contrazione, egli é i l pantti» 
conte ío 

I piu la. f p l é g a n o m e r c é V influíío di qua l -
che ftuido». ndle. fibre; mufculari; ., — A l t r i i 
fciorgono i l dubbio. ,, allegando la. naturale; 
da í l ic i ta i di; cotefte. fibre .. — E d L partigianii 
dsl] fHuldo? jj fom dü nuova frai Lor difcordl 
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quanto al particolar fluido che per ta l uopo.' 
s' impiega . 

Dal la l l ru t tura e dai fenomeni de' mufeo-
/ i , noi poffiam raccogliere le proprieta del-
la afeofa cagione che move i mufccU y cioe 
i 0 . C h ' e l l a pub eflere prefente ad un m u 
fcolo^ ed anche lontana ; e perc ib , i ' . C h ' 
ella v i pub entrare , e u íc i rne di bel s u o v o : 
cioé 3o. Che quefia cagione é dirivata nel 
m u í c o l o altronde , e paí ía da ello altrove : 
ed i n 4o . l uogo , che tu t to quefio fallí per 
una inftantanea direzione delía vo lon ta : 5o, 
E ne l l ' ifteííb momento di tempo i n cui i l 
mufcolo é cont ra t to , ella dee paffare dal d i 
dentro al di f u o r i , ad ogni punto della fu-
perfizie del mufcolo; vale a diré , i n 6 \ l uo 
go ch'el la devein un t ra t to egualmente d i -
ílribuirfi per tu t to i l ventre del mufcolo: e 
perc ib , i n j6 . . luogo , empire e dilatare le 
membrane delle fibre , cambiarle da oblonghe 
i n una figura piu sferica allungar i l loro 
d i á m e t r o minore , e d iminu i r é i l piíi l u n 
go e si tirare i tendini piu dappre í íb g i l 
u n i a g l i a l t r i : Finalmente , , ch ' e l l a aver dee 
1' origine dal cerebro , e dal cerebello, ch ' 
é l ' o r ig ine d e ' n e r v i , ed eflere di tanta for
za , che polla fuperare quegü oflacoli che q u i -
vi.fbrtem.ente. le ref i í lono .. — I n io i i ima adun-
que ,. quefta , qual ílefi cagione , non pub ef-
fere fe nofa un fluidilílmo, f o t t i l i f l i m o , at-
t ivi lTimo corpo , applicato con de l l ' energ ía , 
nel mufcolo .. Ora f ia t u t t i i fluidi nel cor
po ,, che a queíte proprieta potrian pretende
r e , quelli che i n qualcheriefimodo fembrano^ 
a t t i a produrre i fenomeni che accennam-
mo , o che fien flati addotti come cagione 
del moto mufcolare v fono g l i fpiriti animali , 
( o come i piíi moderni fer i t tori s' efprirao-
no , i l fugo nérveo ): ed. i l fangue:. ma perb 
che ciafeuna. di quefte due oofe; da fe (ola 
n o n pare adeguata per 1' eífetto di cui par-
l iamo , hanno i noílri A u t o r i penfato che 
ambedue , cioé íl' fugo nérveo, ed i l fanpue-
fien, miíli e collegatine' m u l c o l i , ed uno con
tribuí fea edajuti, all 'azione delí5 altro ., Sem-
bra che glí fp i r i t i animal i abb íano i l maggior 
numero di favoreggiatori , quantunque la. l o 
ro efiftenza non fiamaí ftata per anche piena-
mente: provata, oltre che la. maniera della, 
loro: azione. ,, come víen ' afíegnata. daglí. A u 
t o r i p a r e m o l t ' arbitraria, , oícura. ed ineer ía „ 

A l c u n i cali do t t a Wi l l í s „ fánno> i tendinii. 
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í in ricettacolo pegíi f p i r i t i , c!ie vcngono ec-
c i t a t i ad in í l igaz ione della v o l o n t a , e di la 
trasmettonfi nel ventre del mufcolo ; dove 
adunati e un i t i colle particelle a t t ive del fan-
g u e , fermentarlo , e cagionano un' in tume-
í c e n z a , e si c o n í r a g g o n o i l mujeolo . 

A l t r i , fra quali Des Cartes ed i íuoi fe-
^ u a c i , non ammettono altro ricettacolo pe
g í i fp i r i t i che i l eervel lo , e l i mandan di la 
per l i nerv i quafi un. l a m p o , ad ogni cenno 
celia vo lon ta ; perché non credono che i ten-
d i n i ne fieno la fede opportuna, per eífere 
Ja - lor te í l i tura troppo compatta ed un i ta ; 
ne fi pe r íuadono che g l i fpirifri aninial i i v i 
r imangano fenza azione. 

A l t r i , fra' quali M . du V e r n e y , s' i n lma-
ginano che quefla i n t u m e í c e n z a fi faccia fen
za fermentazione , per mezzo degli fp i r i t i 
a n i m a l i , e di un fugo che dalle arterie cor
re ne' tendini e nelle fibre carnofe, e le d i -
ftende i come f u n i , & c . le quai fi rigonfia-
ÍIO nel tempo umido . I I D o t t o r Chirac , ed 
a l t r i f o íkngono che ogni fibra mu/colare, o l -
tre la fuá vena , arteria-, e ñ e r v o , ha pari-
m e n t i di fpazio i n fpazio di ve ríe piccole ca-
v i t a o pori d'una figura bislunga, quando i l 
mufcolo é lafco o fiaccido j e che i l fangue cir-
colando per t i mufcolo , depofita di conti'-
i i uo i n cotefii pori un reeremento fulfureo, 
abbondante di fa l i a l c a l i n i ; che concorrendo 
eogli fp i r i t i i quai fcorrono pe' nervi i n que' 
medefimi pori ovali-., le loro particelle v i t ro -
acree fermentano colle üiliné del reeremento 
ful fureo, e , per una quafi efplofione , d i -
itendono i pori c o s í , che cambian la lunga 
figura ovale i n una rotonda: e si i l mufcolo 
é c o n í r a t t o . 

Borel l i crede che le fibre di un mufcolo con-
fiino d 'una catena d i r o m b i , le aree de'qua
l i fono di lá ta te o contratte , fecondo che i l 
fugo n é r v e o j , con la l infa e col fangue v i 
s1 introduce, o fi efelude fuor da e í f i , a cen
no e r ichiefb della volonta . 

I I Do t to r Croon fuppone che ognt fibra 
carnofa fia eompofia d' una ferie di picciole 
vefeiche , o g l o b u l i , comunicanti 1' un co l i ' 
a l t r o ; ne' quai i l fugo nutriz:io , ed uno o 
p iü a l t r i l iquori entrando , f anno , mereé 'ú 
calor na tura le , un ' effervefcpnza ; per eui id 
corpo del mufcolo vien efieío r & c . 

I l Do t t o r Cheyne crede che le piccole fi-
IriJle d e ' m u f c o l i , fieno t a n t i fotdli claílici 
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canaí i , intralci 'atl da piccole fila trasverfe 
che dividono le cave fibrille i n tante ciífidi 
o vefcicule elafiiche % orbiculari , e fórmate 
di due fegmenti concavi di una sfera ; i n 
ciafeuna delle quai veficule e n t r a ñ o un ' arte
ria , una vena ed un ñ e r v o ; quelle per por
tare e riportare i l fangue, e quefio per por-
ta rv i i l liqu'tdum nervofum , od i l fugo nér
veo , che mifchiandofi nelle veficule col fan* 
gue , pizziea , punge e rompe , colle fue aci
de acute particelle i globuli del fangue, cosí 
che n ' efee fuor 1' aria elafiiea ímpr ig iona t a 
(contcnuta ne' globuli ) e la s' introduce in 
coseíle vefeichette ; con che le celle elafiiche 
deile fibre r igonf ianf i , e quindi i lor diame-
t r i iongi tudinal i da una celia a l l ' a l t ra fi firirr-
g o n o ; e ció dee contrarrela lunghezza della 
fibra i n t e r a , e m o v e r é quell ' ó r g a n o a cui 
s1 attiene uno de' t e n d i n i . 

II Do t to r K e i l l , non contento di quefta 
t eor ia , ne reea i n mez-so un ' a l t r a , i n cui fi 
fuppone la medefima firuttura del mufcolo , 
ed i l medefimo fluido ; cioé i l fangue ed ü 
fugo n é r v e o , come agenti od if t rumenti del
la contrazione: ma i n luogo delle particelle 
pungenti del fugo né rveo che pervadono i ' 
globuli del fangue , e mettono i n liberta 1'au
ra claílica imprigionata , ei rifonde i l tu t to 
nella forza o v i r t u dell 'at trazione . Vedi A T -
T R A Z I O N E 

Secondo queft 'Autore , la difienfione del
le veficole delle fibre non nafce dal r iempirf i 
di una quantita di fangue e di fp i r i t i ahifÉa-
l i piu g rand i , che avanti la contrazione ; ma 
da una rarefazione eccitata dal mefcolamen-
to d i cotefti due ñ u i d i ; onde vengono ad ab* 
bracciare uno fpazio maggiore . 

Per fpiegare quefta rarefazione del fangue 
e degli fp i r i t i nelle veficole delle fibre m u -
f c o l a r i , ei fuppone un picciolo globerto d* 
aria fra k particelle di un fluido , le cui par
ticelle hanno una forza pofíente a t t r a t t i v a , 
onde tentano di accozzara : C o l premere 
per ogni verfo egualmente ful g lóbulo d'aria , 
impedifeono ch 'e l la non fcappi d'inframmez1-
zo ad e í í e . M a la forza onde tentano d' ac-
cozzarfi aífieme eífendo a difmifura piu gran
de che quella della gravita , H glóbulo d' aria 
dee conf íderabi lmente eífere condenfato ; ma 
la forza d' e lañic i ta eífendo proporz iona íe a 
queila della fuá condenfazione,. fara parimet> 
t i a difmifura grande fuel la coa cui 'ú g io-
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feefto d* aria tenta di efpanderfi : Ái modo si queíl ' ingegnofo Autore concepifce che le 
che fe i l mfus delle particelle del fluido per vefcichette fíen diftefe feriza alcuna ebul l i -
accozzaifi e toccarfi íi toglieffe , l ' a r i a fra zione o efFervefcenza ; e che la loro d i -
effe s' efpanderebbe con una forza confidera- ílenfione ceíTi fenza alcuna precipitanza , o 
bile . Ora fe ^ mifchiarfi dfun altro ftui- sfuggimento de 'globuli aerei per l i pori dev 
do ' l e particelle del p r imo fluido fien con 
ma^gior forza attrattc alie particelle di queft' 
a l t ro í t ó d o , d i quel che a vicenda 1' erano 
j n prima ; i l loro nifus í cambievole allor 
ceííeia , e dark al chiufo globetto d'aria la 
liberta d' efpanderfi j cosí che tu t to i l flui
do occupera un maggiore fpazio di pr ima : 
ma quando le particelle dei due globett i ven-
gono ad uni r f i aflieme , di nuovo ferrano 
i l globetto d' aria che ñ a loro inframmez-
2.0 ; e , mercé della loro mutua a t t raz ione , 
prefto i l recano al fuo p r imo flato di adden-
í a m e n t o . 

Ora che i l fangue contenga un gran nu
mero di globicini d' aria , egli é evidente 
dalla gran quantita ch 'eg l i ne da neU'antl ia 
p n e u m á t i c a ; e che le particelle del fangue 
abbian una gagliarda forza a t t r a t t i v a , non fi 
p u b negare . — A l concorrere per tanto di 
quefti due fluidi nelle veficole delle fibre , 
i l fugo nervofo , confiftente i n piu plccole 
particelle che quelle del fangue , non pub , 
giufta quello che i l Neu ton ha dimoflrato 
de' raggi della luce , non attrar le pai t icel le 
delle quali fono compoí te , p iu fortemente 
che quell i s' a t í r a g g o n o l ' u n 1 'al t ro; e con-
feguentemente i l nifus di cotefte particelle 
r u n a verfo F altra ceflando, i l g lóbulo con-
denfato d' aria s' efpandera con una forxa 
confiderabile; per lo che ogni vafe della fi
bra faradiftefo, ed i n confeguenza accorcla-
to : cioé , tu t to i l mufcolo fara c o n í r a t t o : 
j na quando le particelle del fangue fono ben 
xnefchiate col fluido nervofo , ferreranno di 
i iuovo i l globicino d iar ia , ed infieme l o c o m -
priraeranno, riducendolo i n uno fpazio cosí 
picciolo come pr ima : e la contrazione del 
mufcolo dee immediate eeffare, finché nuo
v o fangue e nuovi fp i r l t i ognor fuccedendo 
g l i un i agli a l t r i , continuera V inflazione 
delle vefeichette . M a quando un mufcolo é 
í l a to fortemente attratto per qualche pezza, 

mufcoli. 
E i procede a moftrare con quanto ar t i f i -

z io fia fatto i l meccanifmo delíe fibre , per 
la contrazione . -—1 E g l i é un efperimento 
noto , che una vefeica gonfiata e difleía 
quanto alia fuá capacita, ma contratta quan
to alia fuá lunghezza, é capace di alzare un 
pefo ad una determinata altezza. Due vefei-
che adunque , cosí gonfiate , e comunicant i 
Tuna eol l 'a l t ra , egli argomenta , che fíen 
per alzare i l pefo i l doppio dell ' altezza , c 
tre vefeiche tre volte l ' altezza , & c . Cos í 
che fe v i fofíe una corda o fila d i vefei
che congiunte aflieme y d' egual volume , e 
di fimüi figure , lo fpazio fin al quale leve-
rebbefi i l peío farebbe proporzionale al n u 
mero delle vefeiche, cioé alia lunghezza del
la corda . — Ora ogni fibra di un mufcolo' 
coftando di un numero inf ini to di piccole 
vefeiche raí fomigl ia ad una catena o corda 
di vefeiche \ cosí che la contrazione del mi í -
fcolo é fempre proporzionale alia lunghezza 
delle fue fibre . I n oltre , le vefeichette del
le quali confian le fibre , eí íendo piccoüfli-
me , ancorché una vefeica grande levcreb-
be un pefo cosí a l t o , come farebbon diver-
fe piccole , nulladimeno la quantita di flui
do elaftico impiegato neir inflazione , fareb
be in tal cafo moho maggiore che quando 
i l pefo é levato per mezzo di una filza d i 
p icciole , 

I m p e r o c c h é , fupponendo due vefeiche d i 
figure fimili, ma i l d i áme t ro di una t r í p l i 
ce di quel dell ' altra \ allora Puna richiederít 
v^ntifette volte la quantita di fiuido elaftico 
perefpandere quello cheefpande l 'altra , e pa-
r iment i s'efpandera fin a ventifette volte l o 
fpazio \ e non oftante ,a tre delle piu piccole 
vefeiche congiunte aflieme ( feguita egli a 
ragionare ) eleveranno i l pefo aíl ' ifleíía a l 
tezza , che ' i % la piu grande; ma con no
ve volte meno di d i ípendio d i fluido elaíti-

la quantita dégli fpiri t t c o n í u m a t i e í fendo co , e comprenderanno fol una nona parte 
« v ^ n ^ „ : w i v . . rr_ r. • / — J- j . X * ¡ i m S i * * i * . 1~ maggiore di quel che fe ne poífa preparare 
e niarcrre nello fpazio di tempo pt r vía del
le glandule che provveggono i fuoi n e r v i , 
v i n ñ a i i o n e delle vefeichette deve a i lentam 
€ cadere % ed i l mufcolo indebo l i r f i , - t - ]¿ eo-

de lb fpazio .• •— Con dirainuirc adunque Ja 
groífezza delle vefeichette , e con accrefeere 
« loro numero , la forza richiefta per diften-
derle j e la diftenfione ifleífa , 6 puíx d i m i 
nui ré i n q^ualunque data prQporzioíi'e y e ve-
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ai re alia fine ad eflfere iníenfibile .. Suppo* 
í ie tc che una vefcica,. ¿ J p . di una determi-
nata groífezza í ev í un pdo un, piede; cento 
verciche i cui diametri fono ciafcuno una 
centefima parte del p r imo , gonfíate , kve ran -
no i l pefo alia medef íma al tezza; ma la for-
za. richrefta per gnnfiarle, e la gonfiatura di 
íut te , afíleme , fara dieci m i l a v o k e minore, 
clie della. grande 

I n o l t r e f e un pefo di determinata grof-
fezza íi pub alzare fin ad una certa altezza 
da una vefcica r o da una. corda di vefciche 
a cui í | pefo é legato ; due volte c o t e ñ o pe
fo f i pub alzare da due ta l i v e f c i c h e o cor-
de ; t re volte da t r e , & c . e per confeguen-
za i l pefo che. un mufcolo pub alzare , fara 
í e m p r e come i l numero delie fue fibre, cioé 
come la fuá groífezza r fupponendo la diften-
fione delle veíicole eguale, e la forza aífolu-
ta. d i un; mufcolo a quella di un a l t r o c o m e 
i . lor v o l u m i . — E, baíli i l detto í i n q u i fo-
pra, i l fiftema, un tempo in.voga della cate-
na di vefciche; ch' tffendo foggetto a gran-
difltme difficoltadi quanto alia fuá geometri-
c i t l . , ha ú l t i m a m e n t e , ceduto i l luogo adal-
t n í íftem?.. 

I I Do t to r Boerhaave trovando t u t t i i re-
qui í i t i dianzi fpo í l i , per l 'azion de' mufcoli 
j j e l fugo n é r v e o , o negli ípiri t i . an imal i , e, 
non i n verua altro fluido del noflro corpo 
giudica fuperfluo rkorrere, ad una mefcolan-
za di d iver í i l i q u o r i , dove uno b a ñ a ; e pe
ro non íi: fa. fcrupolo di at tr ibuire tu t to i l 
negozio ad elfo folo — La maniera dell ' 
azione é; da l u i concepita cosí :• 

Supponete che lo, í p i r i t o , da qual cagion 
che íí voglia fia m o í í b e fcorra piu velo-
cemente dall ' origine di qualche ñe rvo , che. 
per t u t t i g l i a l t r i :: Y influífo qu iv i fara. mag-
giore, nella fibra mujcolare. efpofta a queí to 
ñ e r v o , cha i n un ' altra ; queíia percia fara. 
p iü d i la ta ta ; e g l i al tr i , f enomeni , fopra ac-
cennatr , ne. fuífeguiranno : Continuando la. 
medefima cagione T eíTetto fara, vieppií i ac-
crefciuto cos í che in , brevi í r imo fpazio d i 
tempo di ventera affatto tú rg ida , e íulí i í ten-
do la medefima determiaazione, ella, rcílera. 
contratta: , e cib avendo luogo in . un nume
ro, inf in i to di fibrille a un t r a t t o , i l mufcolo. 
intero fara. gik gonfio ., 

Quind i nece í fa r i amente fegue che: acere-
fciuta. queíia, cejerita, i n un ñ e r v o ,, i l moto 
faiak minore, negli: altri : j eífeudo queíl i per-
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cib r i í a f í a t i , lo sfórzo nella contrazione tan
to fara. piíi. forte . Per la qual cagione , tutte, 
le fibre turgide d i un mufcolo comprimeran-
no g l i fpazj intermedi i , ed i l fangue con, 
una gran forza ; donde le vene s'evacueran-
no , e l ' arterie compreífe rifpigneranno le 
piu. c r a í f e , cioé le roflfe , parti del fangue , 
m a caccieranno le p iu f o t t i l i , me rcé la loro 
forza e quella del c u o r e n e ' p i ü rainuti ca-
na l i ; e lendo cosí efpulfo i l fangue , tut to 
i l corpo del mufcolo , troveraífi i n azione 
per mezzo dell ' umore, fottiie. che dai nervi: 
e. dalle arterie concorre., 

COSÍ , render fi pub ragione di t u t t i i fe
n o m e n i , , fenza altro a í fumere , , fuorché una. 
forza acceleratrice nel l ' origine, de" nerv i ; 
che é comune a tutte le ipo te f i , e che non 
fi pub feguitare n é indagare pih o l t r e . 

T u t t i g l i a l t r i fiilemi fono adunque riget-
t a t i affolutamente da, B o e r h a a v e n é fa egli 
punto di cafo, della incorpórea vir tü. o po
tenza inf la t iva de' mufcoli , di Galeno ; n é 
dello fpirito. nitrofo de' n e r v i , che fi mefehia, 
co i r o l io del fangue, e si, lo r a r e f a n é delle 
part i acide del lugo n é r v e o che fi mefcolan, 
colle alcalme del fangue, ; né del l 'ebul l iz io-
ne: dell ' aria , e de] fugo- arteriofo n é deli ' 
a ce re fe imen tó o d i m i n u z i o n é della forza at-
t ra t t iva de1 m i n u t i corpu íco l i degli umor i ; 
come tut te coíe, r ipugnant i al f e n í o , all'efpe-
r i enza , alie leggi, della materia, , e della m i -
fíione ed ai fenomeni áo1 mufcoli.. 

I I D o t t o r Aí t ruc , ha fat t i m o l t i e non i l - -
lodevoli. sforzi , per. provare che i 1, fugo nér
veo iolo ha parte nel moto mufeul are eche 
i l fangue non v i ha punto che fare ; per-
tal, uopo , adduce la íeguente e íper ienza , 
ch ' egli diveríe volte replicb col l ' efito m e -
defimo 

Avendo aperto. col taglio 1' addomine d i 
un, cañe, v i v o , ed 'avendo rimoffi, gil i n t e í l i -
n i , lego i 'aorta, dove ella fi divarica "nelle 
arterie iliache , con, un filo, cosí che fi ftr i n 
fero beir bene 4 'arter ia iliaca, e r i p o g a í l r i -
ca y allora avendo cuciti i mufcolL epigaf l r i -
ci , t rovb eífere, la. lenfazione ed, i l m o t o 
acuti e, v i v a d nelle. part i pofier iorl del cañe 
egualmente, che p r i m a C o s í che> quando fu: 
la íc iato, i n liberra, ,, flette, su t u t t i i quattro-
piedl ,, e. camminb colla confueta facilita e.-
fermezza ;, abbenché, fiacerto che ne puruna. 
goccia di. fangue potea trasmetterfr a co te ík : 
par t i poíleriori. . . 
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A A m c , nul ladimeno, difcardadaBoerliaa-

ve nella maniera onde quefto fugo n é r v e o 
agifce , ned é di parere , che quella celen-
t a , colla quale i mufcoli ag i ícono a cenno 
del'la volonta , nafca dalla celerita del fugo 
trafportato per ^ ñ e r v o , ma bcnsi dali ' i m -
preí l lone data ad un'eftremita del filo, e co
munica ta per tut te le par t í intermedie a l l ' 
altra eftremita; fupponendo, i nervi nel lo
ro flato naturale eífere turgidi , c píen i di 
fp i r i t i : cosí che fe F eftremita nel fenforio 
fk per ogni poco premuta dall1 affluíío o 
giunta d i nuovo fpirito , a l í r e t t a n t o ne verra 
Jubito efpulíb ne l l ' a l t ra eftremita: evicever-
f i , una piccola impreffione data a l l ' e f t remi
ta efteriore del ñ e r v o , immediate m o v e r á 
l 'al tro eftremo , che mette nel fenforio, cosí 
che parte di eífo ne sfuggira , o fcappera 
fuori : lo che viene a fpiegare la fenfazione 
egualmente che i l moto mufcoiare . V e d i 
S E N S A Z I O N E . 

Finalmente , i l Do t to r L o w e r , e M . C o w -
p e r , e dopo d' efíi , i l Do t to r Morgan , ed 
a l t r i í c r i t tor i recentif l imi in torno a quefta 
materia , lafeiati da un canto t u t t i i fluidi 
avventizj , fpiegano i l moto mufcoiare co l l ' 
intrinfeca elafticita delle fibrille nervee che 
íi contraono , € fi r imettono , con tro la forza 
diftendente del fangue che c i rco la . 

M o r g a n fi sforza di provare quefto fiftema 
colle feguenti confiderazioni : '— i 0 . T u t t i 

i vafi i n un a n í m a l e , eí íendo compofti d i 
fibre flcüibili , diftratíií i , fono i n uno ftato 
di tenfione; cioé fono trasverfalmente e l o n 
gi tudinalmente ftcíi da' fluidi i n effi conte-
n u t i : C o s í , c. gr. taglifí una vena , od una 
•arteria , ed i la t í oppofti del vafe fi contrar-
ranno , e s' approffimeranno al contatto i n 
torno a l l ' aífe , mentre le due eftremita re-
cede ndo per ambo i v e r i l , lafeiano un chauna 
0 vuoto : lo che moftra che i l vafe , men
tre era nel fuo ftato naturale , fi diftendea 
per ambo i verfi , e per con leguen za , chela 
contrazione , i n tut te le loro dimenfioni , 
é 1' azione intrinfeca naturale de' vafi o del
le fibre. 

L'ifteífo potria dedurfi , a priorl , da l l ' au
mento degli a n i m a l i ; imperc iocché per l'ac-
crefeiuta quantua del fangue accumulato , 
1 vafi neceffariamente per ogni verfo s' i n -
grandiicono . Ora , contro quefta forza d i 
ftendente de' fluidi , le folide fibrille mufeo-
larí continuamente di fpiegano un ' altra for-

M U S 47c? 
iz . contratt iva o r e f t i t u t i v a , dacui fon tenut i 
nel loro proprio e giufto ftato d i ten'fione •• 

2U. Che quefta forza o v i r t u cont ra t t iva 
delle fibre mufcolari é una propr ie tó i n t r i n f e 
ca naturale delle fibre fteffe , e non dipende 
da alcuna miftura , o m ü t a z i o n e d e ' f l u i d i , 
egü é evidente dal ritenere 'che fan quefte 
fibre la medefima proprieta , dopo che fono 
eftratte dal corpo e feccate ; ficcome vediama 
nelle ftrifcie di cuo jo , nelle corde di minug ia^ 
ed a l t re t ta l i refecate dalle tuniche mufcolari , 
e dalle pelli degli a n i m a l i , che ftirare fi pof-
fono ad una lunghezza confiderabile , al d i 
la del loro ftato naturale; e quando la forza 
diftendente , od i l pefo é via to l to , elleno 
immediate fi contraggono e fi accorciano d i 
nuovo per l a lor mo l l a naturale., 

3-. M e n t r e u n mu íco lo f i contrae , i 1 fan
gue é fpremuto fuora , e durante i l fuo ftato 
di contrazione , egli é piu duro e folido d£ 
p r i m a ; cioé confien men di fangue quand'é 
contrat to , che quando é ftefo ; i l che fa ve -
dere, che la contrazione non fi fa per l 'ag-
giunta di un al tro fluido, dai n e r v i , che co! 
fangue fi mefeoli ne' m u f c o l i . 

4o . N i u n fluido ne' nervi fi po té mai t ro 
vare , che fe ndo mefcolato col fangue , ab-
bia caufata una tale fermentazione , od efpan-
fione , M a fupponendo le celle mufcolari co
sí gonfiate , non ne potrebbe feguire i ' efFet-
to dell 'abbreviarfi del mufeolo i n lunghezza , 
e del gonfiarfi in groíTezza: M a la confeguen* 
za farebbe, che i l mufeolo farebbe a l l u n g á -
to egualmente che i n g r o í f a t o ; cioé accrefee-
rebbe le fue dimenfioni , proporzionalraente 
per ogni ver fo , che é la propria azione de* 
fluidi ibpra i f o l i d i . 

Se dunque fi dica , che quefte vefeiche , 
quando i l mu fado é diftefo , fono tirate i n 
sferoidi bis íunghe 5 e quando é inflato , per 
la mefcolanza del fluido nervofo , fono r i -
dotte ad una figura sferica, per loche i lo 
ro aífi fon accorciati , ed ingrandi t i i loro 
diametri conj'ugati : rifpondefi , che coíefte 
piccole vefeichette fono m o l l i , fleflibili, d i -
í l ra t t i l i , ed egualmente cedenti per ogni 
verfo i e poiché un fluido eípanfivo inch iu-
fo dee premere i fuoi vafi contenenti , che 
egualmente cedono per ogni ve r lo , ed i g u a l 
mente fono efpanfivi; un vafe, ad onta d i 
una tale diftenfione , ritiene la lúa natural 
figura, ed é i n tut te le direzioni egualmen
te diftefo. 

l a 
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I n o l t r e , poiché i l fangue circola l íbera-

snente per quefte celle m u f c d a ñ , egli é ma-
n i f e í l o , che fubito che cominciano a gonfiar-
í i , egli dee immediate venir innanzi fpinto 
con una velocita accreíc iuta nel corfo della 
íua circolaxione, che non pub non impedi
ré una tale inflazione ne' mufcoli . I nnanz i 
che quefte vefcicole adunque pofíano eften-
derfi nella íuppofta manie ra , Tefito del flui
do ne debbe efíere impedito ; cioé la circo-
lazione ferraata. Se qualcuno dubita d i c i 6 , 
p rov i , s' egli pofla gonfiare una vefcica , 
od altro vafe , aperto da ambedue le eflre-
m i t a , e dove i l fluido e ípaní lvo ha libera 
entrata ed u í c i t a . 

Avendo noi premeí íb tu t to q u e ñ o , fácil
mente fi potra fpiegare l ' a z i o n naturale d i 
un m u í c o l o . Dal la fuá íTruttura ne fegue , 
che alia contrazione delle fue fibre trasver-
fali e fpiral i , che fono le ramificazioni de' 
n e r v i ; le fibre longi tudina l ! , roííe e carno-
í e , od i vafi fanguigni , che coñi tu i fcono i l 
corpo del mufcclo , deon efiere p r e m u t i , o 
raccolt i , perciocché sforzati a feguitare i l 
moto d i quefte corde elafliche ; per lo qual 
mezzo i l fangue venendo compreífo , non 
pub non portarfi con dell ' i m p e t o , per mez
zo al mufcolo, e propellerfi innanzi nel corfo 
della fuá circolazione. 

Ora fe i l fangue qui percib íi fermafle , 
C non ritornaffe piu al mufcolo , é chiaro 
che i l mufcolo r eñe rebbe per fempre i n que
ñ o flato di contrazione , come i l fuo pro-
prio e naturale ñ a t o di quiefcenza , a cui 
tende, e dove fermerebbefi : M a avendo i l 
fangue ricevuto un nuovo impeto per la con
trazione , e r i tornando ful mufcolo nel corfo 
della fuá circolazione , di nuovo íi fpigne en
tro i vafi fanguigni , che fendo dilatati i n 
tut te le lor dimenfioni dalla forza del fan
gue che ritorna , le fibre nervee trasverfe e 
Ipi ra l i deon eííer percib ftirate , ed i l m u 
ícolo eftefo, fin a tanto che per tal mezzo , 
cífendo i vafi fanguigni recati alia loro na
turale eñenf ione , e confeguentemente ceñan
do la forza d iñenden te del fangue, la poten
za contratt iva de' nerv i comincia ad agiré 
d i bel nuovo , ed a r imet te r l i o reñ i tu i r l i 
colla ñeffa forza per cui s5 erano ef te í i ; fin
ché i l fangue nel fuo r i to rno rientra nel 
mufcolo, e lo ñende di n u o v o . 

M U S C O L A R E Confunzione, V e d i TAr t ico lo 
T Í S I C A , 

M U S 
M U S C O L A R E , é anco un ' appe l l az ioned íS i 

ta alie d iver íe vene ; due delle quali ven* 
gono dalla pelle e ús? mufcoli poñeriori della 
coícia , e terminano nelle fubclavie . V e d i 
VENA . 

V e ne fono altre tre n e ' l o m b i , pur chia-
mate mufcolari ^ e d i ñ i n t e i n fuperiore , d i 
mezzo , ed tnfertore : la prima termina ne! 
tronco della vena cava , e l'altre due mettono 
nella vena iliaca efterna. 

M U S C O L O * , M U S C U L U S , nella N o t o -
mia , una parte carnofa fibrofa del corpo d i 
un a n í m a l e , d e ñ i n a t a ad effere 1 'órgano od 
if l rumento del moto . V e d i M O T O . 

* L a parola e dirivata dal Greco ptus 9 
o dal Latino m u s , un forcio y per la fo-
miglianza che ft fuppone che egli abbict 
ad un forcio feoriieato . — L l Dottor IDou* 
glas crede che fia COSÍ detto da ¡¿vav , 
chiudere , o rijirignere; queflo ejfendo i l 
proprio ufizio di un m u í c o l o . 

I I mufcolo é un fafcio di lamine fo t t i l i » 
parallele, & é divifo in un gran numero d i 
fafeicul i , o mufcoletti, c ia ícuno inchiufo nel
la fuá propria membrana , dalla cui fuperfi-
zie i n t e r n a , paña un numero in f in i to di fi-
lamenti trasverfali , che interfecano i l mu
fcolo i n diverfe aree diftinte , piene de' l o 
ro r i fpet t iv i fafeiculi di fibre. — Ved i T a v . 
A m t . ( M y o l ) , 2 , 5 , 5 , 7 , & c . V e 
di anco TAr t ico lo F I B R A . 

U n mufcolo d' ordinario dividefi i n tre par-
t i , i l capo , la coda , ed i l ventre . — I l 
capo e la coda , che fon anche chiamate 
tendini , fono i due e ñ r e m i del mufcolo ; i l 
p r imo de' quali é fiffato alia parte ñabi le , 
e 1' altro alia parte ch' é deñ ina t a ad eífer 
moffa. V e d i T E N D I N E . 

11 ventre é i l corpo del mufcolo, come quel-
l o , ch1 é u n a g r o f í á carnofa par te , in cui fo
no inferite arterie e nervi , e donde efeono 
vene e lymphsedutt i . 

T u t t e queñe part i di un mufcolo, cioé i l 
ventre ed i tendini , fono compoí le delle 
medefime fibre : La lor fola differenza con-
fiñe i n q u e ñ o , che le fibre de' tendini fo
no piü ñ r e t t a m e n t e e faldamente légate af
í l eme , che quelle del ventre , che fon piu 
l a í c h e . Quindi nel ventre v i é adito e luo-
go per una quantita di fangue che baña a 
dar loro un ' apparenza di roffezza ; e la bian-
chezza de' tendini folo procede dall ' efferne 
j i fangue i n qualchs grado efeluío per la 

du-
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á u r t t t z o r i gkkzza della lor te í íura • La dif-
fcrenza adunque tra i l vcntre ed i tendini 
pare che fia la fleffa , che tra «lataf-
fa d i filo , ed una corda fatta dell lílef-

fo 61o4. „ . : 
T u t t i i mufcoll agi tcono, per efiere i lo 

ro vcn t r i i n f l a t i , o reíi gonfi ; i m p e r o c c h é 
per cotal mezzo eglino s' accorciano , si 
che tirano , o premono i corpi fol idi j a' 
quali fono attaccati , fecondo la direzione 
delle loro fibre . — T u t t a la difficolta nel 
raoto mu/colare ñ é TaíTcgnare la loro fab-
brica, e lacagione del loro gonfiamento . 

Ogni femplice mufcolo confifte adunque in 
un ventre carnofo , e due tendini ; ma fi 
pub di nuovo i n a l t r i fimili, b enché mino-
r i , d iv idere ; e quefti d i nuovo in a l t r i an
cor m i n o r i , ma fempre f i m i l i al grande : 
L a qual divifione fi pub portare v ia via fm 
ad un grado di fott igliezza che eccede l ' i m -
maginazione ; a b b e n c h é fia ragionevole i l 
penfare che ella debba avere un fine . —1 
Q u c ñ ' u l t i m o adunque, eflendo fimile al pr i 
m o , deve ra í imil guifa avere i l fuo ventre 
cd i fuoi tendini \ e q u e f l ' é q u e l l o che d'or-
dinar io chiamiamo un* fibra mufcclare, nel l ' 
adunamcnto od unione di diverfe delle qua
l i , un mufcolo, propriaraente cosí detto , con-
íifle . V e d i F I B R A . 

A l c u n i credono che le fibre mufcolari fie-
no p roduz ion i , o prolungamenti delle arte-
r í e e d e l í e v e n e , o le capillari d i co te í t i vafi 
í c a m b i e v o l m e n t e inofculate e c o n t i n ú a t e j 
per la intumefccnza de' cui c o n t e n u t i , Teí tre-
m i í a d i fono piü da preí ío t irate Tuna a l l ' a l -
t r a , e per confeguenza Tuna a cui la parte 
mov ib i l c fi attiene , é appro í f imata a l l ' al-
t r a . — M a ch'elle non fieno , i n veri ta , 
né venofe, né a r t e r í o f e , né vafi l i n fa t i c i , 
e evidente d a l l ' u l t i m a o í fe rvaz ione . — Se 
poi fieno veficolari , o fe folamente c o ñ i -
no di fempl ic i fila , pub eífere ancora una 
quiftione . 

Boerhaave, avendo confiderato che i ner-
v i e n t r a ñ o in ogni m u f c o l o , infierne colle 
fue vene ed a r te r i e , c che e g l i n o , d e p o ñ o 
q u i v i i l loro efterno in tegumento , fi d i í l r i -
b u i í c o n o cosí per t u t t o i l corpo del mufco-
h , che non fi pub a í i egnare alcun punto i n 
cui non fi t r o v i una parte d i eífi ; che t u t t i 
i n e rv i q u i fvanifcono o terminano ; e che 
ne l l ' a í t r e part i del corpo T eftremitadi ne' 
ne rv i fono^efpanfe , quafi , in merabrane 
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el conchiude , che le fibre mufcolari a l t ro 
non fono che fíniííime cfpanfioni dell ' u l t i 
mo ñ e r v o , fpoglio d e g l ' i n t e g u m e n t i , cave 
di den t ro , della figura del mufcolo, e pieno 
d i uno fpir i to comunicato dal ñe rvo dalla 
fuá origine nel cerebro o cerebello, per la 
continua azione del cuore. Ved i Ñ E R V O . 

D i ^uefte fibre unite , fono format i de'fa-
f c i c u l i , o fafielü , che pur hanno una í in-
golare membrana , onde f o n ' i n v o l t i , e d i -
í f i n t a m e n t e dagli a l t r i fi feparano, i l che é 
vero fin dove pub giugnere i l fenfó , Que-
fia membrana é efiremamente fot t i le c po-
rofa , plena d' ol io , che fi accumula nci 
tempo del r ipofo , e che nel moto fi difpen-
dia , fomminif t ra to dalle arterie ; e queft' olio f 
infierne con un fugo mucofo feparato per via d i 
piecole glandule muci laginofe , interfperfe tra 
quefii fafc icul i , ferve a lubricar le p a r t i , e 
adifendere i fafciculi delle fibre dal rautopiz-
zicamento o fregamento. 
x Ora , ol trc i n e r v i , v i fon dell ' arterie che 

pur fi portano n é m u f c o l i , equefie i n tanta 
copia, e di tale te f f i tura , che fi farebbe a 
pr ima giunta quafi tentato di credere che 
tu t to i l corpo del mufcolo ne foífe compo-
ílo . •—- Q u e í l e fono principalmente d i f t r i -
buite tra i fa fc icu l i , e le membrane che l i 
feparano, e forfe anco neila eflerior fuper-
fizie di ciafcuna fibrilla, dove terminano in 
intrecci ( plexus) ret icolari , i n piccoli fe-
cretorj o l eo f i , in vafetti l in fa t ic i , e forfe 
i n fibrille cave, fimili a ' n e r v i ; le qoai fi-
bri l le o terminano per avventura di nuovo 
nella cavita delle fibre mufcolari nervee , 
o ne fanno dell ' altre fimili . Queft' a l 
meno é ch i a ro , che ogni ramo di un 'a r te 
ria nz? mufcoli ha la fuá picciola vena COP-
r ifpondente, che unita a l l ' altra n'accrefce 
la mole ; donde i vafi fanguiferi de' mufcoli íi 
fann'anche vafi l infa t ic i r 

D i due ta l i mufcoli quali g l i abbiam de-
f c r i t t i , attaccati in fituazioni oppofie , confia 
la maggior parte &z mufcoli y o fia lepaiadc7 
mufcoli, che no i conofciamo . 

S' é gia o í fervato , che i l tendine di un 
mufcolo cofia del l ' ifteífo numero di fibre 
che i l mufcolo fieífo i con quefta differenza ,: 
che le eavitadi delle fibre mufcolari d i m i 
nuendo , e perdendo i l loro p r i m o d i á m e 
tro , formano un corpo compatto , duro , 
afpro , feceo , a n g u ñ o , che é p o c h i í í i m o 
vafculare . — D a l fin qu i dc t to appare , 
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che ia roflfczza di un mufcolo viene dal fati
gue; e !a fuá mole dalla pienezza delle ar-
terie, delle vene, delle cclle oleofe , e dei 
linfatici . — D i qua vediamo come nella 
vecchiezxa , dalla magrezza, dalle atrofie , 
dalle ftifi, dalla fatica, dal calor cortante, 
Ja roffczza mu fe olí infierne e la lor mole 
diminuifconíi tanto; ma pur nella vecchiez-
z a , nella magrezza , &c . il moto vi rima-
ne . Quefto pub farfi , quando anche non 
reña roffezza ne' mufeoli \ ficcome vedefi ne-
g r i n f e t í i , la carne de'quali non é aH'occhio 
cofpicua. 

L e fibre, i fafeiculi, le arterie ed i ner-
vi fi poífono gli uni dagli altri feparare in 
un corpo v i v o , ed i n u n m o r t o , fenza rot-
tura : eglino fono fiempre in un grado di 
tcnfione, edotati di una forza contrattile; 
cosí che quando taglianfi , o fquarcianíi , 
molto fi coar tano, ed alior fcemano di mo
le , e fi riftringono in una fuperficie quaíi 
ondulare , ed efpellono i proprj lor fughi . 
D i qui appare ch' eglino fono fempre in 
uno flato di violenza, opponendofi ognora 
al ¡oro / s lungamento , e fempre sforzandofi 
di accorciarfi; e cib piu in un corpo v i v o , 
meno in un morto . Percib il mufcolo richiede 
un antagonifta . 

Se il ccrvello é fortemente comprcífo , 
od ha qualche contufionc violenta ; fe fup-
pura, fe é oftrutto , o fe fi taglia fuori e 
lacera , cosí che gionga 1' effetto fin alia mi-
dolla della vifeera , Tazione volontaria di 
tutti i mufeoli ceffa immediate, e cefiano ad 
un tratto il fenfo e la memoria; ma nulla-
dimeno 1' azione fpontanea de' mufeoli nel 
cuore, ne'polmoni, nclle vifeere , e nelle 
parti v i ta l i , ancor reña . — Se q u e ñ e me-
defime altcrazioni faccianíi nel cerebello , 
aílora 1'azione del cuore , de' polmoni , e 
delia vita , ceíTa; benché ancor continui i l 
moto vermiculare per lunga pezza da poi ncllo 
flomaco e negl' inteftini. 

Se il ñervo di un qualche mufcolo fia com
prcí fo , legato, guafto, o tagliato , tu t ío il 
moto di quel WÍÍ/CO/O , e v í t a l e e v o í o n t a r i o , 
ce (Ta immediate; e fe un tronco nervofo da 
cui fi mandan rami a diverfi mufeoli, fia co
sí legato, tagliato , &c . eglino fono tutti 
nella fleífa guifa affetti . — L ' ifieífe cofe 
fuccedendo in qualche parte della fpina! mi-
dolla, s'abolifce 1'azione di tutti '\ mufeoli^ 
i cui nervi dalla parte affsua dirivano : c 
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fe le ñ e í f f altcrazioni fi faccíano ncll' arteria 
che porta i! fangue ad uno o piu mufeoli ^ ref, 
f e t toé i ' i f t e í fo . 

D i un mufcolo in azione, il tendine non 
foífrc cambiamento fenfibile; ma il fuo ven« 
tre o la fuá carne s 'accorcia , diventa dura , 
impaliidifee, fi gonfia , c fafíl protuberan
te ; i tendini vieppiü fi appreífano mutua
mente ; la parte piu movibile attaccata al 
t end ine , é tirata verfo l'altra men movibi
le ; laquaie azione di un mufcolo é chiaraa-
ta contrazione ^ che é molto maggiorc e piíi 
forte che quella contrazione inerente , che 
abbiamo oí íervata fotto il primo f e n ó m e n o ; 
e perb non h naturale , ma fopraggiun-
t a . —- D i un mufcolo che non é in azione 9 
il tendine é tuttavia 1' ifteflb ; ma il ven-
tre , o ia carne é piu molle , piíi roífa 9 
piu lafca, piu lunga, e piíi fchiacciata ; e 
quedo flato di un mufcolo é chiamato la fuá 
reflituzione, abbenché comunemente nafca c 
di penda daU'azion^ contraria del fuo anía-
gonifla ; imperocché divenuta quella fru-
flranea, la contrazione nell'altro continua, 
perché non equilibrato dall'azione di un an-
tagonifla. 

Se un antagonifla é in quiete, mentre T 
altro é in azione, il membro in quel cafo 
fi flette: fe ambedue adoperano infierne, i l 
membro refla iramobile; fe non é nel 'un né 
1' altro in azione , c' fara indifferente , e 
pronto ad eífer moífo cola dove il minore 
ecceífo lo porti. 

T u t t i i quai cambiamenti fono efeguiti 
in un breviilirao momento di tempo, ed in 
tut to i l ad un tratto; cosí che reci
procamente feguono, ce í fano , e ritornano, 
fenza lafeiare alcun veftigio nel corpo. 

Gittando delPacqua calda dentro 1'arteria 
di un mufcolo quiefeente, anche di quello di 
un corpo morto, nmettefi la fuá contrazio
ne , e cib anche lunga pezza dopo la morte . —• 
L a mole d i un mufcolo é accrefeiuta piuttoflo 
che diminuita ad ogni efperiraento che fi fa 
della fuá contrazione. 

Se un membro fi pieghi per qualche for
za eflema , contro la vo lontk , il mufcolo 
fleífore d i cotefto membro affume uno fla
to di contrazione ; come fe agiífc di fuo 
moto propr io , ma non perb con tanta vi-
vacita e forza . — Che fe la volonta r i -
manc indiñerentc , tutti i mufeoli volonta-
r j , e t u t t i i loro v a f i , fono cgualmente pie-

n i , 
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n i , c moíTi dal fanguc e dagli fpíriti eguaU 
mente t r a s m e í l i v i , e c i b per tu t to i l corpo 
ad un t rac to . 

Quanto a l l ' a p p ü c a z i o n e di queí ta í t r u t t u . 
ra á e m u f c o l i , n d l o fpicgare i l grande fenó
meno dci moto mükoinxc , V e d i MUSCOLA-
RE moto. . . . ., , í . j i » 

Le fibremulcolan, o , i l che coincide ail 
ifteííb , i fa fc icu l i d d l c fibre mufcolan , non 
hanno fempre Ja medcf inu í u u a z i o n e rec i 
procamente le une ve r ío le a l t r c , né corro-
no n e l l ' iftefla direzione , ma ora corrono pa-
rallele a feücírc , cd a i loro tcndini i ed ora 
fono difpolle obliquamente e vcrfo i loro ten-
d i n i , e l ' unc ve r ío l ' a l t r e : d i qua abbiara 
due fpczie differenti d i mufcoli. G i i un í d i -
re t t i e pa r a l l e l i , c h e a lcuni chiamano mu
fcoli femplici: G l i a l t r i i n c l i n a t i od ob l iqu i | 
ch iamat i mufcoli compojii. 

Sotto la pr ima di queile fpezie fono inch iu -
fe ai tre fpezic divcrle : I m p e r o c c h é i 0 , o 1c 
fibre carnofe corrono dint tamente da un ca
po o e ñ r e m o a i i ' a i t r o , come nel fartorius ^ 
& c . o fon v o l t i e raggira t i i n un cerchio , 
come x\€sfmeri della veícica e d e í l ' a n o j o 
a í t o r t i in una ípi ra le , come neli ' oefophageus. 
E q u i n d i s ' é v t n u t o a ch iamar l i reti i , orbi-
cularei , e fpirales . V e d i RECTI, SPHINCTER , 
ORBICULARIS , & c . 

L a feconda fpczie ne inchiude por v a r í e 
f a t t e , fecondo » varj angoli che le fibre o b ü -
que fanno c o i tcndini 5 alcuni incl inando 
cguaimente a c i a í cun tendine , cosí che tor-
mano un rombo , od un parallelogrammo 
acut 'angelare con eíTi, donde fono chiama
t i rhomboidales ; a l t r i provegnendo da due 
tendini pa ra l i e l i , s ' inienfcono obliquamente 
i n un tendine comune , come nel bíceps del
l a mano i finalmente, a l t r i provegnendo dal
la periferia del circolo , concorrono i n un cen
t r o , e formano wa/co// chiamat i r ad i í e i . V e 
di RHOMBOIDES , RADLEUS , & c . 

V I fono d iver íc altre fpezie e d i v i f i o n i de' 
mufcoli. A í c u m A u t o r i l i d i í i i n g u o n o xamu-
feoli di moto volontario, e di moto tnvolonta' 
rio o neceffario. 

MUSCOLI di moto involontario, o neceffa-
no-, hanno le loro forzecont ra t t iva cd e í ten-
í iva in fe lleííi. , e non hanno an t agon i í t i : 
t a l i fi crede che fieno ü cuorc cd i polmo-
n i . Ved i CUORE e POLMONI. 

MUSCOLI di moto volontario, che piu pe-
ct i l iarmenic mufcoli chiamiamo , e che Con 
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quelH , a' quali piu che a gl¡ altri noi qu\ 
abbiara nguardo, hanno ciafeuno i loro mu
fcoli antaguniíli, che agifcono a vicenda in 
una direzione contraria; T unoeíTendo íiira-
to ed cüeío , mentre l'altro é contralto 
nutum voluntatis . Vedi MOTO. 

I mufcoli hanno pur de'notní diíferenti, 
dalle lor diíferenti azioni, fituazíoni, forme 
&.c. Que'che íervono a moveré gli fteífi mem-
bn per contrar) verfí, fono chiamati anta-
gonijii ; c quelli che concorrono alia medefi-
ma azionc, compagni, o p a i a , 

MUSCOLI Digajirici > fono quelli che han 
due ventri. —Tngaftrici, quelli con tre. 
Vedi DlGASTRICO, eBlVENTER. 

MUSCOLI ^ / « í r f n , fono i deftinati aehiu-
dere diveríe aperture e paífaggi nel corpo; 
cóme il mufeolo nel eolio dclU/vefeica , e 
quello deli'ano, che fan i ' iñeífo cffetto che 
lacordicclla d'una borfa, per chiudere quel-
leparti. Vedi SPHINCTER . 

Alcuni mufcoli hanno due o tre capí , e 
fon chiamati bicipites , e tricípites , Vedi 
BÍCEPS, TRÍCEPS, &C. 

Chiamiamo elevatoria quelli che alzano o 
follevano le parti : depreffóri quelli che le 
movono all'ingiu. Vedi ELEVATORE , &c. 

Fiexori , quelli che le piegano; efienjori ^ 
quelli che le diñendono o tirano: adduttori, 
quelli che movono le parti indentroj abdu-
iiori y quelli che li movono verfo all'infuori ; 
rotatoria quelli che le movono in giro. Vedi 
FLEXOR, EXTENSOR, ABDUCTOR, &C. 

\ mufcoli hanno anche diíferenti nomi dal
la lor differentc figura ; alcuni fomighando 
ad una clava j altri ad una lucertola ; cd al
tri ad un rombo : alcuni fono triangolari 9 
altri quadrati, altri fcaleni , altri pentago-
nali, altri piramidali, rotondi, &c. Donde 
i nomi á\ deltoides, di rhomboides, di feak' 
ñus , di trapeztHs , &c. Vedi DELTOIDES 5 
SCALENUS, TRAPEZIUS, &C. 

N o n fono d'accordo gli Anatomici quan
to al numero de'mufcoli nel corpo umano; 
alcuni ne contano 529 ; altri 446; ed altri 
fol 435. — II calcólo, fecondo queíli ulti-
m i , é come fegue. Due della fronte; due 
del!'occipitc; fei delle palpcbre i dodici del^ 
occhio ; fette del nafo ; otto dell'orecchia 
cfterna; quattro dell'interna ; tredici deile 
labbra-, otto della lingua i quattro del pala-
to; quattordici della laringe i fette della fa-
nnge ; dicci deU'oshyoides; dodici della ma-

P p p z ícel la 
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fcella d i f o t t o ; quat tordici della t eda ; o í í o 
del e o l i o ; o t t o d e l i ' o m o p l a t e ; dieciotto del-
lc braccia; dodici d e ' g o m i t i ; o t tode i r a d i i ; 
dodici dei carpi ; quaranta ot to delle dita ; 
cinquanta í t t t e per l ' u fo della refpirazione ; 
fei d e ' l o m b i , dieci deH'abdome; due dete-
í l i c o l i ; uno della vefeica; quattro del penis; 
quattro deU'anus; trenta delle cofeie; ven-
t i due delle gambe ; dieciotto de' p i e d i ; qua
ranta quattro delle dita de ' p i ed i . 

L a tavola feguente de 'nomi e degli ufizj 
de' diverfi mufcoli ncl co rpo , é prefa dal Dot -
tor K e i l l . 

Frontales , fervono per t irare la pelle della 
fronte vers' a l l ' i n s í i . 

Occipitales, t i rano la pelle della nuca vers' 
a l l ' insu . 

Attollens \ aur¡culamm, 
De primen s^j 
Internus malleoli, d i ñ e n d e i l t y m p a n u m . 
Obliquus malleoli. 
Mujculut ftapedis, move la ñ a f i a , 
Corrugator fupercilii. 
Recluí palpebra fuperiorii , leva i n su la pal-

pebra fuperiore. 
Orbicularis palpebrarum , chiude ambedue le 

palbebre. 
Attollens ^ 
Deprimens l , 
AbduElor > ^ o r u m . 
AddiSor J 
Obliquus major , t i ra l ' occh io innanzi , ed 

o b ü q u a m e n t e a l l ' i n g i u . 
Obliquus minar, t i r a o fpigne 1' occhio i n 

n a n z i , e obliquamentc a l l ' insu . 
Attollens "1 
Dilatan? Km nares. 
Deprimen* ¿ 
Incifivus, t ira ¡1 labbro fuperiore in s u . 
Triangularir , lo fpigne ing iu . 
Caninus ~ \ fpingono i n su i l 
Elevator labii inferioris J labbro inferiore . 
Quadratus , lo t i ra a i l ' i n g i ü . 
Zigomaticus, t ira ambedue le labbra o b ü q u a 

mente a l l ' una od a l l ' aitra banda . 
Buccinator , unifee , o t i ra i n uno ie due 

labbra . 
Buccinator ^ caccia i l cibo fra i denti . 

Majfeter ' f tiran0 Ia m ^ ] h in su ' 
Pterygoidms internus, t i ra la mafceüa all 'una 

o a i l ' altra banda. 

M U S 
PtcrygoidMs exlemús y fpigne la mafcella i n 

nanzi . 
Quadratus y t i ra la mafcella e le guancie i n 

g i b . 
Digajiricus , fpigne la mafcella ín g i ü . 
Ferifiaphylinus internus, t i ra o fa avanzar l * 

ugola i n n a n z i . 
Perijiaphylinus externus j t i ra T u g ó l a a l l ' in* 

dietro . 
Styloglojjus, t i ra ¡a l ingua in su . 
Geniogloffus, t i ra la lingua f u o r i . 
Ceratogloffus, la t ira i n bocea. 
Geniohyoidxus, fpigne o t i ra l 'os byoides e 

la l ingua a l i ' insu ed i n n a n z i . 
Sternoyoicleus , t i r a l ' os hyoides verfo alP, 

ingiu . 
Milchyoidicus , lo fpigne obliquaracnte alF 

i n s u . 
Coracohyoidíeus, lo fpigne obliquamente a l l ' 

i n g i u . 
Stylohyoid.eus, lo t i ra o fpigne a l l ' u n o o a l l ' 

aitro lato , ed un poco verfo a l l ' insu . 
Stylopharingceus, fpigne su , e dilata la fa

ringe . 
OEfophagaus y anguila la far inge. 
Stermthyroidxus, fpigne a l i ' i ng iu la t h y r o i -

des. 
Hyothyroichius, fpigne la í hy ro ide s a l l ' i n su » 
Cricotyroidaus. 
Cricoarytcenoidaus pojiieus. 
Crtcoarytítnoidíeus lateralis. 
Thyroarytanoidaus, dilata la g lo t t i de . 
Arytanoidíeus, contrae la g l o t t i d e . 
Splenius l raovono i l capo verfo a l l ' i n -
Complexus _J d i e t r o . 
Reflus m¿i;of~lhn che i l capo accenni d i nh 
ReSus minarJf rnovendoí i a l l ' indietro . 
Obliquus inferior 
Obliquus fuperior 
Majioidaus 

R e ü u s internus m a j o r l farl ^ 1f teña acc,en: 
Retlus internus mimr > m dl.sl ' recandoü 

J avant! • 
Recius lateralis , fa portare i l capo da una 

banda. 
Intercoftales interni & externi~\ fpingono o 
Subclavius í traggono le 
Serratus anticus major f" c e ñ e in su 
Serratus pojiieus fuperior j nell ' infpira-
T r i angular i s J zionc . 

¿acrolurnbarts f , , r • • „P J ne l ie fp i raz ione . 
V i a -

}compiono i l moto fe-
rai-cireolare del capo. 
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Diaphvagma, ha il fuo ufo nelP infpirazione 

c ncll' cfpiraxionc. 
Cornprimono je partí 

contenu íe nel baíTo 
ventre ; ajutano il 
moto delle cofle] all' 

Obliquusexternus 
Obliquus i n m n u í 
Transverfalis 
Refluf _ 
Pyramidaltt 

ingiu nell' efpirazione; 
ed ajutano ancora a 
plegare le vertebre de* 
lorabí innanzi . 

Longiffxmui dorfi, tiene il corpo diritto. 
Transverfalis dorfi , move i l corpo obliqua-

mente vers' all' indietro . 
Interfpinalisy tira i proceífi acuti T u n o v i -

cino all' altro. 
Quadratus lumborum, tira le vertebre de' lom-

bi ad un lato. 

Scalenus 
piegan le vertebre del eolio. 

Pfoas parvus ^ ajuta a plegare le vertebre 
de' lombi. 

Cremajier, tira su o íbfpende i tefticoli nell' 
atto dclla coizione. 

EreBores penis 
Tramverfales penis, 
Acceleratores uriñes. 
EreBores clitoridis. 
Sphintter vefic¿e , contrae il eolio della vefica , 

affinché 1'orina non ifeorra di continuo, 
Lev atores a n i , tira in su l 'ano. 
SphinBer a n i , contrae, o chiude l 'ano. 
Senatus anticus minor , tira la paletta della 

fpalla innanzi . 
Trapezius, la move all' insu, indietro , ed 

all' ing i í i . 
Rhomboidesf la fpigne e tira indietro. 
Levator fcapuU •> tira verfo all' insíi la palet

ta della fpalla. 
Deltoides - j 
Suprafpinatus C, alzano in su il braccio. 
Coracobrachialis J 
Teret major 1 fpingono il braccio all' 
Latijfmus dorfi J i n g i ü . 
Feí' ioralis , move i l braccio innanzi . 
Infrafpinatus " 1 
Transverfalis V tirano il braccio indietro. 
Subfcapularis J Bicept 

Brachims internus 
Longus 
Brevit 
Brachims externut 
Ancomeus 

} piegano il dinanzi del 
braccio. 

cftendono il dinanzi del 
braccio. 

Rotundas 
Quadratus 

Longus 
Brevis 
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}efeguifcono il moto di prona-
zione , o voltano la palma 

-3 m 

delh 

J n i 

I * piegano il polfo. 

Ĵ - reflendono. 

egano le dita. 

lena mano vers'all1 ing i í i . 
efeguifeono il moto di fupinazio-
ie , o voltano la palma dell» 

mano in su 
Cubitaus internus 
Radieeus internus 
Cubiteeus externus 
Radi.ms externus 
Palmaris , ajuta la mano ad afferrare o ftn 

gnere qualche cofa. 
Palmaris brevis i fa concava la palma della 

mano 
Sublimis 
Profundas 
Extenfor digitorum communis 
Lumbrtcales, ajutano nci plegare la prima 

giuntura delie dita. 
Interoffei interni f tirano le dita verfo i ! pol-

l ice. 
Interoffei externi, tirano le dita e le diluti-

gano dal pollice. 
Flexor pollicis longus. 
Flexor pollicis brevis. 
Extenfor primi , 
— . — — fecundi. 

— tertii intermdií pollicis. 
Tbenarf ritira , o dilunga il pollice dalle dita ^ 
Antithenar i tira il pollice verfo le dita. 
Abduflor indicis. 
Extenfor indicis. 
Hjfpotbenar, tira il dito mignololungi dagli 

a l tr i . 
Exterior auricularis. 
Pfoas " I 
lliacus >• piegano la cofeia. 
PeElinxus _J 
Glutaus major "1 
GUiteeus medius >> e í lcndono ¡a cofeia l 
Glutceus minor 3 
Tríceps) tira o fpigne la cofeia indentro. 
Pyrijormis ' l 
Gemini movono la cofeia in fuori, 
Quadratus _5 

}ajutano a moveré la co
feia obhquamente c 
circolarmente. 

Seminervofus ~\ 

S e m i n e v i w o f * , I piegan0 u gamb¡li 

Obturator internus 
Obturator externus 

Bíceps 
Grácil i s i 

Re* 
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R e f l u í "| 
F a j h t externus \ €ñcndono la gamba . 
Vaftus tmernuí j 
Crurneur -> 
Sanoriur, fa incrociar le gambe Tuna coll 

altra. 
ToplitaitS) voha la gamba un poco in dea-

tro. 
Membranofuí* la volta un poco infuori . 
Tibialis anticus 1 • NQ PIEDC . 
Peronieus anttcuf J 
Caflrocnemü ~y 
S O U U Í s . e ñ e n d o n o il piedc. 
Plamari t 3 
Tibialis pojlkus, raovc i l piedc i n dentro. 
Peronaut pojiieus, move il piedc in fuori . 

Profundus "1 piegano Icquattro minori di-
¿ u b l t m n V ta del icde ^ 
Lumbncal í s j * 

"B^VÍÍ } eftendono le quattro minori d i ta . 

Flexor pollicii. 
Extenfor pollicis. 
Tbenar^ tira il dito groí ío del piede a largo 

dall'altre d i ta . 
Jfnthhenar, ve lo tira apprcíTo. 
Flexor pollicis longus. 

— brevis . 
¿ r , n - - • J- • • -k tirano le picciole 

Abductor mtnimi diPiií | , ? » • j -
Jnterojfei imerni, 8 | d.ta de pied! ver-

M lo il d ú o g r o í l o . 
Interroffei externi^ li dilunga dal di ío groíTo. 
Transverfalis , reca tutte le dita attacco le 
une aH'altrc. 

M U S C O L O S O . Vedi MUSCOLARE. 
M U S C U L I aZ/foraf/. Vedi ALIFORMES. 
yívsCWLi amatorii, Vedi AMATORII. 
MUSCÜLI annuentes . Vedi ANNUENTES . 
MUSCULI vermiformes & c . Vedi VERMI

FORMES . 
M U S C U L A R I S . Vedi MUSCOLARE. 
M U S E * , M u s « 7 M 0 T 2 A I , d ivmitadí 

favolofc degii antichi G c n t i l i » lequalifurono 
credute prefiederc all' A r t i , ed alie Seienze. 
Vedi D i o , &C. 

* L a vece , fecondo Phurnuto , ^ dhivata 
dal Greco ptoeQcti , che fignifica V ijit jjo 
che fy'Tiiv , cercare , invejiigare: A l t ñ la 
áirivano da oiiomaios > ftmile; tutte le 
feienze effsndo légate ed unite ajfuwe : 
Eufebio la diriva da {¿vw , tniziare , 
ijhuire : Platone e Se aligero da fictia-
eSai-, ob í l e t r i ca re , perche ad ejj'e vien 
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amibuha P invenzione del? arti ; t fon® 
effe che /' han prodotte . Finalmente , 
Heinfio e Voffio la dirivano dalV Ebrai -
co Ys^lD , mufar^ feienza, difciplina . *m 
Le M u l c fono chiamate con varj nomi; 
C a r n e ó s e , Heticoniades , ParnaíTidts , 
Aonides j P i é r i d e s , Aganippidcs , Thef-
ptadts , L i b c t h r i d c s , e C a Ü a H d c s . 

G! i an t ich i aramettean nove Mu/e , c le 
faccan figliuole di Gtove c di Mncmofyne , 
o deila M e m o r i a . D a principio per v e r u » 
i l lor numero non pafsb t r e ; ed eran que-
ü e , Metete, Mneme , ed Acede ; voci G re-
che , che í ignif icano mcditazionc , m e m o r i a , 
e can to . M a un certo feultore d i S i c y o n e , 
avendo avuto ordine d i fare tre ñ a t u e delle 
tre Mufe per i l T e m p i o d' A p o l l o , e aven-
do male efeguite le fue i n f t r u z i o n i , fece tre 
diverfe ftatue, d i ciafeuna M«/<« ; m a l e q u a -
l i furon tu t tav ia t r ó v a t e eíTerc cosí belle , 
che fi c ípofero c ü a b i i i r o n o ncl T e m p i o ; e 
í in da aliora fi commeib a contar nove M a -
f e : A l i e qual i d i poi diede Efiodo d e ' n o m i ; 
c ioé ; Calliope, C U o , E r a t o , Thal ia , Mel~ 
pomene , Terpftcore, Euterpe , Polyh/mnia 9 
ed Urania , 

Ciafcuna d i q u e ñ e fu creduta prefiederc 
alia fuá arte particolarc ; Cal l iope , alia poc* 
lia Eroica : C h o , alia Storia j M e l p o m e 
ne alia T r a g e d i a : T h a l i a , alia Commedia y 
Euterpe , alia Muf i ca d i fiato ; Uran ia , 
a l l ' A ü r o n o m i a ^ Terpficore , a l l ' A r p a > 
Erato , a l L i u t o ; Po lyhymnia , alia Ret-
t o r i c a . 

S o n ó d ip in te g i o v a n i , belle , e raodeíle , 
leggiadramente veflite , e c o r ó n a t e di fiori. 
Le loro confuete di more furono in to rno al 
M o n t e ParnaíTo netla Focide , ed al M o n t e 
Elicone nella B t o z i a . II loro impiego era 
celebrare le v i t t o r i e degii D e i , ed infpirare 
ed ajutare i P o t t i ^ e d i qua i l coliume d' 
invocare i l loro ajuto ful cominciamento di 
un Poema. V e d i INVOC AZIONE . 

N o n íi ha tu t tavol ta da crederc , che le 
D c i t a d i COSÍ i n v ó c a t e , fieno confiderate n é 
mea da' poeti an t i ch i come per íone d i v k i e , 
dalle qual i s' afpetti qualche reale ajuto . 
Sotto íi nome d i Mufa fi prega i l genio 
dclla Poefta t c fi domandano i ta lent i e 
le circoftanie o g l i aggiunt i , neceífarj per 
una cfecuiione felice deli ' In t raprefa . 

I r icorfi alie Mufe fono mere allegoric ,. 
c m e d i d i cfprimcrfi p o é t i c a m e n t e ; ccraie 



M U S 
ruando fi fan taníi Dei del So tmo, della Fa
m a , dclla Vendetta , c d'aitre naturali e 
morali cofe. Vedi D1^- f. . . , 

Quindi é , che le Mufe fono di tutti i fe-
col i , di tutti í pacfi, ed anche di tutte le 
Reliaioni. V i fon delle Mufe Crifliane, e 
dclle ikfw/iPag3"6 i delleMw/f Latine , Gre-
che, Inglcfi» Francefi, Italiane &c. V i fo
no delle Mufe move, che compaiono ogni 
di in favore di quclli, che sdegnando 1c co
fe troppo volgari e trite, vogüono battere 
nuova ftrada. 

Quando Virgilio fcriífe le fue Egloghe , 
jnvocb le Mufe Siciliane , perché imitava 
Tcocrito; ed avendo il poeta Siciliano riu-
feito, il Romano direífe le fue preghiere ad 
un genio cosí felice come era flato quello 
dell' Egíoghiña Ifolano. 

Le Mufe del poeta Lucrezio non avean 
mai infpirato aícuno, prima di lu í . Eglié 
chiaro dalla dottrina del poema Lucreziano , 
quale fpezie di Divinita fia quella ch' cgli 
invoco. Ei ricorre a Venere; ma nel me-
defimo terapo ci dice, che niun degli Dei 
s' ingerifee nelle cofe umane. Le fue Mufs 
adunque non ponno altro eífsre che puré 
allegcrie. 

M U S E O , MUSEUM, M O T 2 E I O N , ori
ginalmente fi prefe a fignificare un luogo 
nel palazzo d'Aleífandria, che comprendea 
almeno una quarta parte delta Citta ; cosí 
chiamato, come deftinato per le Mufe , o 
per le Scienze. Vedi MUSE . 

Quivi di mora va , e fi manteneva un gran 
numero d'uomini dotti , i quali eran diviíi 
in Compagnic o Collegj, fseondo le feien-
ze o Sette , delle quali erano profeífori . 
—• E ad ogni Cafa oCollegio era appofla-
ta una bella rendita. — Queíla fondazione 
viene attribuita a Tolomeo Filadelfo , che 
ivi pofe la fuá Biblioteca . Vedi BIBLIO
TECA . 

MUSEO, MUSEUM , di qui é paffato in 
una denominazione genérale ; e adeífo fi 
applica ad ogni luogo feparato, e dertinato 
come ricettacolo c ferbatoio per cofe che 
hanno qualche rclazione immediata alie ar-
tl» o alie mufe. Vedi REPOSITORIO, GA-
EINETTO, &C. 

II MUSEO J Oxford , chiamato il mufeo 
Ashmoleano, é un nobile e grande edifizio 
cretto a fpefedeirUniverfita, per avvanzare 
e promoveré diverfe pañi di curiofa e utile 
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érudizione . — Fu principiato nel 1679, e 
finito nel 1683 ; nel quai tempo una colle-
zione affai pregevole di raritadi fu prefenta-
ta aU' Univerfita dal C . Elia Ashmole ; c 
nell' iñeíTo giorno ivi fu depofitata , e po- \ 
feia digerita e ordinata dal Dottor P lo t t , 
il quale fu fiabilito il primo Confervator© 
o Cuftode del Mufeo. 

Diverfe aggiunte confíderabili fono fíate 
da poi fatte al Mufeo; come di geroglifici, 
e d'aitre antichita Egizíe, dal Dottor Hun-
tingdon; e di una mummia intera, da M . 
Goodyear ; di un gabinetto di rarid natu
ral!, dal Dottor Liüer ; in oltre di diverfe 
ar.tichita Romane , come Altari, Medaglie, 
Lampade, &c. 

Sopra 1' Ingrcífo del mufeo v' é quefia I n -
ferizione; M U S E U M A S H M O L E A N U M , 
S C H O L A N A T U R A L I S H I S T O R I i E , O F -
F Í C I N A C H I M I C A . 

M U S I C A , M O T 2 I K H , la feienza del 
fuono, confiderato come capace di produrre 
m e l o d í a , od a r m o n í a : ovvero, l'arte di di-
fporre e di governare i fuoni , confideratí 
come grave, ed acuto; e di proporzionar-
li fra effi , e fcpararli per via di giu-
fli intervalli grati aU' orecchia . Vedi 
SUONO. 

* L a parola fi crede originalmente forma* 
ta da mufa ; jupponendoft che le mu» 
fe ne /leño f íate le inventrici. Kirchera 
nulladimeno vuole che ella abbia i l f u 9 
nome da una parola Eg iz ia ^ perocefá cre
de che il rifloramento di una tal arte do-
po i l diluvio iv i fieft cominciato , a ca-
gion delle canne, <&c. fulle rive del N t -
lo. Eftchio dice t che gli Ateniefí da* 
•vano i l nome di Mufica , luseinv , ad 
ogni arte. 

II Sig. Malcolm definifee la Mufica , una 
feienza che infegna, come fi poífa produrre 
fuoni fotto certe mi fu re di tuono e di tem
po, e si ordinarli, odifporíi, che « incon-
fonanza, o in fucceífione , o nell' un e nell* 
altro, eccitíno gradevoli fenfazioni. 

La Mufica naturalmente fi divide in fpe-
culativa t pratica. 

La MÚSICA Speculativa é la cognizione 
della materia mufica, o del modo di produr 
fuoni con tai relaziooidi tuoni e di tempo, 
che piacciano nella confonanza, o nella fue-
ccífione > o in cntrambe. 

Per la qual cofa noi non intendiamo la 
w pro-
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produzione attuale d i queí ! i Xuon'1 mediante 
un ¡ f r u m e n t o od una voce , lo che é rnera-
mente la parte meceanica od effettiva ; ma 
la cognizione delle var ié relazioni dei mo
no , e del t e m p o , che fono i p r i n c i p j , don
de i l piacere cercato d i r i v a . V e d i TUONO. 

MÚSICA Pratica é quella che moftra co
me quefli principj s'abbiano da applicare ; 
o come i fuoni , nelle re lazioni che hanno 
alia Mufica ( determinate nella parte fpe-
cu l a t i va ) fi poflfano ordinare , e variamen
te porre infierne i n fucceffione ed i n con-
fonanza, cosí che corrifponda al fine pro-
porto . 

E querta noi la chiamiamo 1' arte di Com
pone , o della Compcfizione, ch ' é propria-
mente 1' arte pratica della Mufica . V e d i 
COMPOSIZIONE. 

A l c u n i v 'aggiungono un terzo ramo , c ioé 
la Mufica ifirumentale) o la cognizione deg]' 
I f l r u r a e u t i ; ma po iché quefla dipende non 
men dalla p r i m a , ed é foltanto un' applica-
zione od efpreí í ione di eífa , non pub re-
golarmente venire fotto la definizione , e 
per confeguenza non é parte della d iv i f i o -
ne della Scienza. 

I I primo r a m o , che é la parte contem
plat iva , fí divide in quefli due , c i o é , la 
cognizione delle relazioni e delle mifure del 
tuono, e la domina del tempo. 

L a pr ima é propriamente quella che g l i 
an t ich i chiaraano harmónica ^ o la do t t r ina 
deH'Arraonia ne' fuoni , come quella che 
contiene una fpiegazione de' fondaracnti , 
colle va r i é mifure e gradi della convenien-
za o concordanza de1 fuoni , in riguardo 
al loro t u o n o . Ved i ARMÓNICA . 

L ' aitra , o fia ia domina del tempo , é 
quella che e' chiamarono rhythmica, p e r ché 
í r a t t a dei nuraeri de' fuoni , come r ifpet to 
a l t e m p o ; e contiene una fpiegazione del
le mifure del lungo , e del breve , o del 
veloce c del lento , nella fucccíTione de' 
f u o n i . V e d i RÍTMICA. 

I I fecondo r a m o , o la parte pratica della 
Mufica , del pari naturalmente dividefi i n 
due part i , eorrifpondenti alie par t i del 
p r i r n o . 

Quel la che corrifponde a l l ' harmónica , g l i 
an t ichi la chiamarono melopoeia , pe rché con
tiene le r egó le di fare canz'oni o fuonate , 
per rifpetto al tuono , ed a l l ' a r m o n í a de' 
t u o a i ; abbenché non fi ha ragion dipenfare 
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che gl i ant ichi aveífero quel che propriamen
te noi chiamiamo compofizione in part i . 

Quella che corrifponde alia r i t r n i c a , e' la 
chiamano rhythmopxia, che contiene rególe 
per 1' applicazione de' numer i e del tempo . 
V e d i RHYTHMOPOEIA . 

Trova f i una enorme diverfi ta negli an
t i c h i Scr i t to r i , in quanto alia natura , a l l ' 
u f i z i o , aU 'ampiezza , alia divifione & c . del
la Mufica. 

Ermete Tr i fmeg i ík» definifee la Mufica y 
¡a cognizione del l 'ordine di tu t te le cofe ^ 
che é pur la dot t r ina della fcuola P i t a g ó 
rica , e de' P l a t o n i c i , i quali infegnano che 
ogni cofa ne l i 'Un ive r fo é Mufica. — Con
formemente al qual ampio fenfo alcuni d i 
vido no la Mufica i n divina ^ e mondiale . 

MÚSICA D i v i n a é quella che riguarda l ' 
o rd ine , 1' a r m o n í a , che han luogo tra íe 
intelHgeuze c e l e í H . 

MÚSICA Mondiale ^ o Mondan a h quella 
che riguarda le relazioni e l ' o r d i n e d ' o g n i 
altra cofa del l ' U n i v e r f o . 

A b b e n c h é Platone , per Mufica D i v i n a m-
tenda quella che efiíle nella mente d iv ina j 
c ioé quelle idee archetipe dell ' ordine e del 
la í i m m e t r i a , fecondo le quali D i o ha fó r 
mate tu t t e le cofe. — Ed i n quanto q u e í r 
ordine efifte nelle creature mondane , ei la 
chiama Mufica mondiale. 

Queft' u l t ima fpezie f i fuddivideva dagl i 
an t ichi in q u a t t r o , c ioé 

MÚSICA Elementare , o l ' armenia degí i 
elementi delle cofe . 

MUSICA Celefie, o la. Mufica delle sferej 
che comprende 1'ordine , e le proporziom 
nelle m a g n i t u d i n i , nelle dif tanze, e ne 'ma-
t i d e ' c o r p i eelefli , e i ' a r m o n í a de' fuoni 
r i ful tante da q u e ñ i m o t i » 

M u s i c A l i m a ñ a i che principalmente con-
fifte nel l ' a r m o n í a delle facolta della mente 
umana , e delle va r i é fue paífioni ; ed é 
anche confiderata, nella proporzione , nel 
temperamento , e nella mu tua dipendenza 
delle par t i del corpo . — F i n a l m e n t e , 

MÚSICA , propriamente eos) detta^ la qua-
le ha per fuo ogget to , i l m o t o , confiderato 
come fotto certe regolari mifure e propor-
z i o n i , ond ' eg l i aíFetta i fenfi i n una dolce 
e. grata maniera . Ved i MOTO . 

Ora appartcnendo i l m o t o ai c o r p i , ed ef-
fendo i l fuono 1' cfFetto del moto , né poten-
do cffere fenza di lu i j ma ogni moto per^ 

aaa 
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ñon producendo fuono i di q iú é che queft' 
u l t i m o ramo della Mufica ulteriormente é íud-
d i v i í o . — Qaando i l moto é íenza fuono 5 
o auand' é folo oggetto della v i f t a , chiama-
fi dagli antichi Mufica orchefttca , o faltato-
n a , che'contiene le rególe per h m o t i re-
«olar i del bailo . — O Muftca hypoeritica^ 
che riguarda i l moto ed i gefti de' pantomi-
m i , Vedi BALLO , e PANTOMIMO . Quan-
do i l moto é folo attefo e percepito dall 'orec-
cbia , cioé quando i l faono é 1' oggetto della 
wufic*, ve n ' erano tre fpezie ; cioé VHar-
'inonica, che confidera le differenze e le pro-
ponioni in riguardo al grave ed a l l ' acuto . 
Rhytbmica, che riguarda la proporzione de' 
fuoni quanto al tcmpo , o alia velocita e la 
lentezza delle lor fucceíTioni. lit Mtfvica , la 
quale appartiene propriamente ai poeti , e 
riguarda r arte del far ver f í . Vedi HARMÓ
NICA , & c . 

Arift ide Quint i l iano , Bacchio , ed alcu-
n i a l t r i Scri t tor i ant ichi definifcono la mu
fica, la cognizione del canto, o delle cofe 
che v1 appartengono ; lo che fpiegano pe' mo-
v imen t i della voce e del corpo 5 come fe i l 
cantare confiftefíe folamente n e ' d i v e r ñ tuoni 
della voce . Vedi CANTO . 

11 mede í imo Ar iñ ide , confiderando h m u -
Jtca nel p iu ampio fenfo della parola , la d i 
vide in contemplativa , ed attiva . La prima , 
cg l i dice , é o naturale o artifiziale . L a 
naturale é o aritmética , che confidera la pro
porzione d e ' n u m e r i , o fifica, ch'efamina 1' 
ordine delle cofe della na tura . 

L 'ar t i f iz ia le egli la d iv ide , come íbpra , 
i n armónica, rhytkmica, e métrica. 

L'a t t iva , che é V applicazione dell ' artifi-
ziale , é o enunziativa ( come nel i ' Orato
ria *, ) orgánica ( o efecuzione i n í l r u m e n t a l e , 
cioé per via di ftrumenti ) caica ( per l a v o -
ce e per i l canto; ) hypocritica, n e ' m o t i d e ' 
p a n t o m i m i . A l i e quali alcuni aggiungonol ' 
hidráulica, abbenché queíla i n reaita non fía 
che una fpezie de l l ' o rgán ica ; in cui s1 ufa 
l ' acqua , per produrre o modificare i l fuono . 
Ved i IDRAULICA, 

Porfirio fa un 'a l t ra divifione ¿tWz mufica , 
prendendola nel fenfo l i m i t a t o , comequella 

• che ha per fuo oggetto i l m o t o , e m u t o , e 
fonoro •, c fenza cliftinguete la fpeculativa e 
la prat ica , ei ne fa queíle fei parti j Rhyth-
mica, per l i mo t i del ba i l o ; métrica, per la 
cadenza e per la recitazione j orgánica, per 

Tcm. V. 
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la pratica degli ftrumenti; poética per l i nu 
mer i , e per l i piedi de' verfi ; hypocritica t 
per l i geíli de' p a n t o m i m i : ed harmónica per 
cantare. 

Le facolth muficali, come le chiamano , 
fono la melopoeia , che da rególe per l i tuo
n i della voce o dello ñ r u m e n t o ; la rhythmo* 
poeia , per l i mov imen t i ; e la poefis , per 
ía r ver f í . Vedi POÉTICA . 

Sembra che la mufica fía ñ a t a un ' arte 
delle piíi a n í i c h e : ma di tutte l 'al tre , h mufi
ca vocale deve indubitatamente eflere ü a t a 
la pr ima fpezie . I m p e r o c c h é l ' u o m o avea 
non folamente i varj tuoni della fuá voce , 
onde potervi fare le fue oífervazioni , avan-
t i che f i foííe trovata altr ' arte , od if t ru-
mento ; ma avea inol t re i varj c a n t i , od arie 
naturali degli ucce l l i , onde pigl iar m o t i v o 
ed occafione di perfezionare la fuá propria 
voee , e le modulazioni de' f u o n i , de' qua l i 
el l 'era capace. Vedi VOCALE . 

D i m o l t i ant ichi A u t o r i , che i n queí la 
congettura s' accordano , noi non farem men-
zione che di Lucrez io , i l quale dice: 

s í t liquidas avium voces imitarier ore 
Ante fuit multo quam levia carmina 

cantu , 
Concelebrare homines pojjent, aureisqus 

juvare. 

La prima invenzione degli í t r u m e n t i a cor-
de , 1'ilfeífo poeta 1' a ícr ive a l l ' o í f e rvaz io -
ne de' vent i che fifchiavano nelle canne. 

Quanto alie altre fpezie di f l r u m e n t i , ve 
n ' erano tante occafioni , e tant i c e n n i , che 
non poté troppo a lungo durar 1- uomo fen
za offervare i loro varj fuoni , che potean 
far nafcere o formare if t rumenti a corde . 
Vedi CORDA . 

E quanto agli fírumenti pulfat i l i , come 
t a m b u r r i , e cemba l i , ebber forfe i l loro cen-
no e la loro origine dal cupo mormor io de' 
corpi concavi . Vedi TAMBURRO , CÉMBA
LO , & c . 

Plutarco, ia un luogo , afcrive la pr ima 
invenzione della mufica al D i o A p o l l o , e 
i n un altro ad Amfione , figliuolo di G io -
v e , e d 'An t iope . Q u e í l ' u l t i m o tuttavolta fi 
crede generalmente che fia flato i l p r i m o 
che recb la mujica nella Grec ia , e l ' inven-
tor della Lira . I I t empo del fuo fiorire ? 
non é ben fiífato. Vedi L I R A . 

A l u i fuccedette C h i r o n e , i l femideo; De« 
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i n o d ü c o ; Ermete Trismegif to j O l y m p o ; Or-
feo , cui alcuni fanno i l pr imo introdut to-
re della Mufua nella Grec ia , e V inventore 
della l i ra ; a cui aggiungono F e m i o e T e r -
pandro, che fu c o n t e m p o r á n e o di Licurgo , 
e mife le fue leggi i n Mufica . A lu i a t t r i -
buifcono alcuni la pr ima invenxione de' n io-
¿imuf ica l i , e T invenz ion della l i r a : F ina l 
mente , T á l e t e ; e T a m i r i , che dicefi efle-
re ñ a t o i l pr imo inventore della Mujica i f t ru-
menta le , fenza i l canto . 

QueíH furono i M u f i c i eccellenti efamo-
f i , avanti i l tempo d 'Omero . A l t r i di eta 
p o ñ e r i o r e , furono Lafo Hermionenfe , M e l -
nipplde , F i l o í f e n o , T i m o t e o , Phrynn i s , E -
pigonio , Lifandro , S i m m i c o , e Diodoro ; 
che t u t t i furono promotor i confiderabili del* 
\z.Mufica. Lafo ñ dice che fia ñ a t o i l p r imo 
Autore , che fcriíTe della Mufica nel tempo 
di Dar io H y ñ a f p e s ; Epigonio invento uno 
ñ r u m e n t o di 40 corde, chiamato l1 epigonum : 
Simmico pu ré invento uno ñ r u m e n t o , ch ía-
mato fimniicium , di 5 5 corde ; Diodoro per-
fezionb la tibia , con aggiugnervi nuovi fori 5 
e T i m o t e o la l i r a , con aggiungervi unanuo-
vacorda ; per lo che fu da1 Lacedemonicon-
dannato ad una mul ta , o pena . 

Siccome le notizie che abbiamo degl'in-
ven to r i degli flrumenti wwy?r¿7/i t ra g l i an t i -
chi fono mol to oícure ; cosí pur lo fono le 
notizie in torno alia qualita di co teñ i ñ r u -
r n e n t i ; appena fapendone noi altro piíi che 
i l mero nome di e f l i . 

La divifione gené ra l e degli ñ r u m e n t i , fi é 
i n flrumenti da corde, e flrumenti da flato ; 
c la fpezie pulfatile . Fra gli flrumemi da cor~ 
de , fon commemorat i la lyra , o cithara , ¿1 
pfalterium, trigonum , peElis , magas, barbi-
toron , tefludo , epigoniüm fimmicium , e pan-
down 1 che t u t t i íi percuotevano opizzicava-
no colla mano , o con un pleffrum } ed i 
quali vegganfi ne ' lo ro luoghi . LIRA , C I 
THARA , & c . 

Fra g l i ñ r u m e n t i da flato, fi legge della 
t ibia, ddhf i f lu la , o canna , degli organi hy-
draulici, del le tubae ^ dei cor n i , e del lituus . 
Ved i FÍSTULA, FLAUTO , & c . G r i ñ r u m e n -
t i pulfatil i furono i l tympanum, i l cymbalum , 
i\crepitaculum, i l tintinabulum ^ 'x\ crotalum s 
ed i l fiflrum , Ved i TYMPANUM , CYMBA
LUM , & c . 

L a Mufica fu fempre i n a l t i í í ima ñ i m a i n 
t u t t i i tempi « fra t u t t i i p o p o l i . N é p o t e -
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ron g l i A u t o r i e íp r imere la lor oplnione fu» 
bhme intorno ad eífa con tanta forza , quan-
to col!' inculcare! , ch' ella fi ufava nel cie
lo , ed era uno de 'principal i íolazzi e piaceri 
degli D e i , e delle anime de 'Bea t i . 

G l i efTetti a ícr i t t i ad eífa dagli antichi , 
fono preífo che mi raco lof i ; col mezzo di eí
fa , diceíi che veniífer cúra te delle malattie ; 
veniífe corretta Ti inmodefl ia e T impudic i -
z i a , fedate le fedizioni , eccitate e cá lma te 
le pa f í i on i , e fin cauía ta la pazzia . — A t e 
neo ci a í f icura , che anticamente tutte le leg
g i divine e c i v i l i , tut te I ' e íbr taz ioni alia v i r -
t ü , la cognizione delle cofe divine ed uma-
n e , le v i te e le azioni degli uoraini i l l u ñ r i , 
furono feritte i n v e r í b , e pubblicamente cán
tate da un coro al fuono degl' i í l r umen t i ; 
che fu trovato eífere un mezzo efficaciíTimo 
per imprimere fu l l ' an imo la mora l e , ed un 
di r i t to fentimento de'proprj dover i . 

La Mufica fece'una pot i í f ima parte della 
d i íc ip l ina degli ant ichi P i t t a g o r i c i , e fu da 
cffi adoperata per incitare la mente ad azioni 
lodevoli , e per inger i rv i un amore appaf-
fionato della v i r t ü : Era dottrina l o r o , che 
1' anima fteífa confifteífe d' a r m o n í a ; e per-
cib pretendevano colla ikfw/íCí! di ravvivare e 
rifufeitare l ' a r m o n í a p r i m i t i v a delle fue fa-
coltadi . — Per q u e ñ a a r m o n í a p r imi t i va , 
intefero quello , che fecondo i l lor dogma , 
era ne l l ' an ima nel di lei ñ a t o di preefiñen-
za nel c ie lo . Ved i PITTAGORICI, CPREE-
SISTENZA . 

I I Dot tor W a l l i s fi é fludiato di render ra-
gione de' forprendenti e f fe t t i , a t t r i bu i t i alia 
Mufica an t ica ; e l i rifonde principalmente 
fulla novi ta dell 'arte , e su le iperboli degli 
ant ichi f e r i t t o r i : N é dubita egli che la Mu

fica moderna , cceteris par ibus, farebbe atta 
aprodurre g l i ñeñ i effe t t i , almen tanto con
fiderabili, quanto quei degli a n t i c h i . — L a 
verita é , che noi poífiam trovare nelle ño-
rie moderne degli efempj da contraporre al
ia raaggior parte degli a n t i c h i . Se T imoteo 
fíuzzicb e moífe la furia d' Ale í fandro col 
modo Frigio , e lo folleticb e lo riduífe all ' 
indolenza col L i d i o ; di un Mufico piíi mo
derno fi d ice , che abbia fpinto E r i co Re di 
Danimarca i n tanta rabbia e furore , cheuc-
cife i fuoi fervi raigliori. I I Do t to r Niewen-
t i i t ci racconta di un I t a l i a n o , i l quale col 
variar la fuá Mufica da v iva e lieta , alia 
g rave , alia ñrepi tofa e folenne, e vice ver-
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f u , fapea muovere V anima , fin a cagiona-
re a í l r a x i o n e , frenefia, e pazzia. E i l D o t -
tor Sout ha fondato i i Poema , i n t i t o - -
l a t o , Mufica incantans, fopra un efempioa 
l u i noto della cofa meddlma • 

M a non íb lamente t rovad , che la Mufi
ca difpiega la í"ua forza fopra g l i effetti dell ' 
animo , ^ 'a ^^P^ega eziandio fulle par
tí del corpo j teftimonio i l Cavalier Gua-
fcone, mentovato dal Boyle , che non po-
tea conteneré 1'orina al í uono d i u n a p i v a ; 
la donna , mentovata dal medef ímo A u t o -
r e , che prorompeva i« lacrime al fentire una 
ccrt' a r i a , o canzone, da cui g l i a l t r i non 
eran punto o poco moffi . - - Per non dir 
mil la della í lor ia gia t r i t a della tarantela : 
Abbiarao un efempio nella Storia dell ' A c á -
demta delie Scienze , dell ' eííere flato un M u -
fico da una febbre violenta cura to , perv ia 
di un piccolo concer tó , fuonato nella fuá 
camera . Ved i TARÁNTULA . 

N é dai fuoni ricevono impref í ione fola-
mente g l i a n i m i e i corpi noftri ; ma fia 
g l i corpi i n a n i m a t i , ~ Kirchero ci raccon-
ta d' una gran pietra , la quale t remb al fuo-
no .d' una canna d' ó r g a n o particolare ; e 
Morhoffio ferive di un certo P ie t ro , O l l a n -
defe, i l quale rompea i bicchieri opecche-
r i col tuono della fuá voce. Merfenno pu
ré c i racconta d' una certa parte d' un pa
v imen to , che íi fcuoteva e tremava , come 
fe s' aprifTe la tér ra , quando fonavan g l i or-
g a n i . I I Signor Boyle aggiugne, che i fe-
d i l i tremano al fuono degii o r g a n i ; ch'egli 
ha fentito tremare fotto la fuá mano i l fuo 
cappello , a certe note e d1 o r g a n i , e di vo
ce j e che fapea da buon fon te , che ogni 
t o l t a , o arcata ben c o ñ r u t t a rifpondea a 
qualche determinata n o t a . 

V i é grande cont rover í ia fra i d o t t i , fe 
g l i ant ichi meglio intendeffero e pra t ica í íe -
ro la Mufica , o puré i moderni ? A l c u n i 
foüengono , che 1' arte antica della Mufica j 
da cui erano prodot t i cosí í tupendi e f f e t t i , 
fia affatto perduta ; ed a l t r i che la vera feien-
za dell ' a r m o n í a é i n oggi a r r i v á t a a m o h o 
maggior perfezione, di quel che foífe noto 
0 praticato appo g l i a n t i c h i . 

Pare che quefto punto non íl pofla i n a l -
i r a maniera determinare, che paragonando 
1 pnncipj e la pratica degli un i con quel-
l i degli a l t r i . Quanto alia teoria od ai 
pr ínc ip j dell1 a r m ó n i c a , egli é certo ehe n o i 
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g l ' intendiamo m e g l i o , che g l i a n t i c h i ; per-
c h é fappiam tu t to quello che fapevan effi , 
e abbiamo moho aggiunto ai lor fondamen-
t i . La gran difputa adunque verte intorno 
alia prat ica; I n riguardo a che f i pub oífer-
vare , che tra g l i ant ichi la Mujlca , nel 
piu l imi t a to fenfo della voce , inchiudea 1' 
armonía , i l rhythmus, cd i l verfo y e cofta-
va di verfí cantati da una o piíi voci alter
namente , od i n cori , ora col íuono degli 
l í l r u m e n t i , ed ora colle voc i folamente , 
Le loro facoltadi muficali j e rano , fíceome 
abbiamo oíservato , la melopoeia, la rhythmo-* 
poeta ^ e la poefií . La pr ima delle quali pub 
efsere coní ldera ta fotto due capi , cioé me
lodía , e Sinfonía. Quanto a l l ' u l t i m a , pare 
che non contenga altro , fe non cib che r i -
guarda la condotta d 'una voce fola , o faccia 
quello cib che noi chiamiamo melodía . N o n 
appar che g l i ant ichi avefsero mai penfato i h -
torno al concer tó , od a l l ' a r m o n í a delle par
t í ; c h ' é una invenzione moderna di cui fiam 
debitori a Guido Are t ino , Monaco di San 
Eenedetto. 

N o n f i prenda pero 1' intendimento no-
ílro c o s í , quaíi ci fia propofto di diré che g l i 
ant ichi non unirono mai piu v o c i , od i f t ru-
m e n t i , che una infieme nella medefima fin-
fon ia ; ma bens i , che non unirono ma i d i -
verfe voci c o s í , che ciafeuna avefse una me
lodía propria e diftinta , che facefse fra efse 
una fucceflfione di varié concordanze , enon 
fofseunifsono i n o g n i no ta , od a l l añefsa d i -
flanza l1 una dall ' altra che le o t t ave . Que í l ' 
u l t ima per verita fi conforma alia definizio-
ne genéra le della voce/V'^^ow/^ 5 m a é c h i a -
ro nondimeno che i n tai caíi , non v i é 
che un ' aria o can tó folo , e tutte le voci 
efeguifeono 1' iílefia individúale melod ía . —• 
M a quando le parti diñerifeono , non per 
la tenfione del tu t to ma per le differenti re-
lazioni delle note fucceíBve , quef t ' é 1 'ártc 
moderna, che ricerca un genio cosí peculia-
r e , e per lo qual capo la moderna Mufica , 
fembra di gran lunga fuperiore a l l ' antica . 
Per eííere piu appieno in format i su queí la 
materia , vegganfi Kirchero , Perrault , i l 
Do t to r Wal l i s , M . M a l c c l m , i l Gefuita 
Cercen che ?au , ed a l t r i ; i quali convengono , 
dopo tut ta la pena che fi han data per co-
nofeere i l vero ftato della Mufica antica , 
non fepper trovare la menoma ragkme d i 
credere che i n que' tempi v i íbfíe la vera 

Q_q q 2 M « -
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Muftca con , Ved i SINFONÍA , SYNAU-
XIA , ARMONÍA &C. 

Le note antiche rauficali, fono m o l t o í n -
tricate , e raiíkriofe : Boecio e S. Gregorio 
j ] Grande furono i p r i m i a metterle i n un piü 
facile ed ovvio m é t o d o . N e l l ' anno 1204. G u i 
do Are t ino Benedictino d 'Arezxo i n Tofca-
na , pr imo introduífe 1' ufo di un baílone con 
cinque r ighe , fulle q u a l i , con g l i fpazj , ei 
fegnava le fue note , mettendo un punto su 
e gi t i fqpra di eífe per dinotare 1'alzar e i l 
cader della voce: abbenché paia al Kirche-
r o che tale artifizio fofle i n ufo anche avan-
t i i l tempo di G u i d o . Ved i NOTA &C. 

U n ' altra invenzione ed un altro artifizio 
di G u i d o , f i fu 1' applicare le fei fiilabe m u -
f i c a l i , u t , re , m i , fa , f o l , la , ch1 ei pre-
fe dali5 I n n o L a t i n o . 

U T queant laxis 'KEfonarc fibris 
IS/llra gcjlorum FAmulí tuorum 
SOLT;^ pollut: LA¿// reatum 

O Pater alme , 

Oltre íc fue note di mufica, per le qua
l i , fecondo K i r c h e r o , ei diftiñfe i tuoni , o 
m o d i , e le fedi de' femituoni , egli invento 
pa r imcn t i la fcala , e diverfi í í r u m e n í i muf i -
e a l i , c h i a m a í i , polypkHra , come fpinette , 
ed arpe. Vedi NOTA, GAMUT, &C. 

L ' a u m e n t o , o migl ioramento confiderabi-
k , dopo que í lo , fi fu nel 1330 , quando 
Joannes M u r í a , o de Muris Dot to r Parigino 
( o come Baleo eGesnero v o g l i o n o , di N a -
'ziooe Inglefe ) i n v e n t ó le differenti figure 
d i n o t e , che efprimono i t e m p i , o la l u n -
ghezza d' ogni nota , almeno le loro veré pro-
porzioni relative , P una verfo del l 'a l t ra , 
chiamate i n o g g i , l unghe , b r e v i , femibre-
" v i , m i n i m e , l e m i m i n i m e , & c . V e d i CA-
RATTERE. 

I I piu antico Scrittore di mnfxca., abbia-
mo- gia ofíervato che fu Laíb Hermionenfe , 
m a la fuá opera , egual mente che que lie d i 
m o l t i a l t r i si G r e c í , come R o m a n i , fi é per-
duta . Ariftoífeno , difcepolo d' Ar i l io te le , é 
i l pih vecchio Autore di cui efiílano fc r i t t i 
fopra la mufica : dopo luí é venuto E u c l i -
de , Autore degli E l e m e n t i : Arift ide Q i i i n t i -
liano fcriíTe dopo i l tempo di Cicerone . 
A l y p i o fuccedette i n appreíío-, dopo l u i G a u -
denzio i l F i l o f o f o , e Nicomaco i l P iuagor i -
c o , e Bacchio, — De i quali fette A u t o r i , 
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jnol abbiamo una bella edizionc , con tra-
duzion e note di M e i b o m i o . 

T o l o m e o , i l celebre M a t e m á t i c o , fcriUe 
i n Greco de 'pr incipj d e l l ' A r m ó n i c a , circa 
i l tempo dell ' Imperadore An ton ino Pió 
Qüéff Autore tiene un raezzo tra i Pi t ta-
gorici e g l i A r i í t o í í e n i a n i . A i u i , o a con 
un interval lo non picciolo , fuccedette M a -
nuele Bryennio . 

D e i L a t i n i , abbiamo Boethio , i l qualc 
fcriíTe nel tempo di Teodor icoRe de 'Got i - , 
e Caflfiodoro , circa i l medefimo tempo : Mar-
ziano , e S. Agoí i ino , non guari l o n t a n i . 

T r a i M o d e r n i , v i fono Zar l ino , Salina-
te , Vincenzo Galileo , D o n i , Ki rchero , Mer-
fenno , Paran , de Caux , Perraul t , W a l l i s , 
DesCar tes , H o l d e r , M a l c o l m , & c . 

MÚSICA Diatónica . Vedi 1' articolo DIA
TÓNICO . 

MÚSICA di recitativo . Vedi P articolo R E 
CITATIVO . 

Academia di MÚSICA * Ved i 1' articolo 
ACADEMIA . 

Carattcri dclla MÚSICA . Ved i 1' art icolo 
CARATTERI . 

M U S Í C A L I Faco lú . Vedi 1' articolo MÚ
SICA . 

MUSICALI Note. V e d i 1'articolo NOTA . 
MUSICALE Proporcione . Vedi 1'articolo 

PROPORZIONE. 
MUSICALE Smno . Vedi Tarticolo SUONO. 
MUSICALE Corda. V e d i 1'articolo COR

DA Í 
M U S S O L I N A ( Meufelim i n Francefe) 

una forte fina d i t e l a , tutta d i bambagia | 
cosí detta pe rché non é rafa o nuda , ma 
ha quafi un pelume cottonofo fulla fuá fu-
perfizie , che fomiglia a l mofeo ^ c h e i F r a n -
cefi chiamano mouffe * 

V i fono var ié fpczie di muffoline, che cí 
vengono pó r t a t e dall ' Indie O r i e n t a l i ; e p r in 
cipalmente da Bengala 'r i loro n o m i íono f 
betelle , t u r n a t a n i , m u í m u l tanjeeb j ter-
r indam , doreas , & c . 

M U S S U L M A N O . Ved i MUNSULMANO . 
M U T A , nella Graramatica , una le t t e r a , 

che non ñ fuona , o non fi fente nella pronun
cia : ovvero , una lettera che non da fuono da 
sé e fenza vocale. V e d i LETTERA.. 

Le con íonan t i fono ordinariamente diftin-
te i n mute e liquide ,. o femivosali * V e d i 
CONSONANTE, LIQUIDA r & c . 

Le úmm. ríelT alfabeto Inglefe fono n n d k i , 
ció? 
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a o ¿ B , C , D , F , G , J , K , P , Q . , T , V . 
S o n o c h i a m a t e m ^ , perche "na liquida non 
pub eííere pronunziata nella ñeí ía fulaba 
avanti di effe ; ma una muta fí puo pronun
ciare nella ftefía filiaba avanti una l i q u i d a , 

C 0 M ^ J T A B I L I T A ' . V e d i r A r t i c o I o IM-
MUTABILITA . 

M U T A R E A r m a . V e d i r Ar t i co lo ARMA. 
M U T A Z I O N E , Patto di cambiare; o qual-

che volta i l cambio fteffo. Vedi CAMBIO , 
PERMUTAZIONE , e TRASMUTAZIONE . 

E ' una le¿ge della na tura , che la muta-
%ione del moto fia í empre proporzionale al
ia forza imprefia moven te . Vedi NATURA 
e MOTO . 

M U T A Z I O N E , nella Muí i ca antica , 
applica ai cambiament i , od alie al terazioni 
che fuccedono nell 'ordine d e ' í u o n i , che com-
pongono la melodia . Ved i MÚSICA . 

Arií lofseno rapprefenta la muta%ione co
me una fpezie di paffione nell ' ordine della 
me lod ia . Ved i MELODÍA. 

I cambiamenti fono , i 0 , nei genera ; 
quando Faria comincia in uno come nel ge
nere cromatico , e paisa in un altro , come 
nel d ia tónico . 2 ° . N e l fiflema , come quan
do T aria o la cantata trapafsa od efce da un 
í e t r aco rdo , come mefon , i n un altro , come 
diazeugmcnon y o piu generalmente , quando 
paisa da un luego alto della fcala ad un piíi 
bafso , od i n contrario ; cioé una parte di efsa 
íi canta a l t o , ed una parte bafso. 3 ° . N e l 
modo , o tuono , come quando la cantata od 
aria comincia i n u n o , v.gr. nel D ó r i c o ; e 
paisa in un a l t r o , e. gr. i l L i d i o . 40. Nel la 
raelopccia, cioé quando P aria cambia 1'anda
men to , o la manieraf, cosí che da allegra , e 

-fpiri toía , d ivent i molle e lánguida ; o da 
una maniera e íp r imen te una paffione od un 
fogaetto, alT efpreffione di qualch 'al t ro . 

M U T E Z Z A , e MUTOLEZZA , lo ñ a t o 
di una perfona , priva de 11'ufo naturale del
la favel la . Vedi FAVELLA . 

I íbrdi n a t i , diconfi efsere t u t t i natural
mente muti , perché non pofsono udire e 
imparare le parole . Vedi SORDTTA' . 

La mutezza é qualche volta 1' effetto della 
privazion della l i n g u a , o della fuá mala con-
í o r m a z i o n e . - N o n oftante , nel terzo T o 
rno ádl^Ephcmer. Germán, abbiamo la rela-
i i one di un l i b r o , i n t i t o l a t o , Jac. Rolandi 
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dglcjjoflomografia , five Defcr ipt io Oris fine 
l i n g u a , quod perfe£le loquitur , & c . V e d i 
LINGUA , e MUTO . 

M U T I L A T A Cornicc , Ved i 1 'Ar t í ce l a 
CORNICE . 

MUTÍLATE McdagUe . V e d i T A r t i e o l o 
MEDAGLIA . 

MUTILATO tetto . V e d i l ' A r t i c o l o T E T T O . 
M U T I L A Z I O N E , i l levar via otagliare 

un membro del corpo. Vedi MEMBRO , • & c . 
L ' u f o della parola s ' e í lende anco alie í la-

t u e , ed agh edif izj , dove una parte v i man
ca , o pur é rotta la projettura di qualche 
m e m b r o , come una cornice, od un ' impo-
fia . V e d i STATUA , & c . 

MUTILAZIONE , qualche volta íi ufa i n 
una maniera piu immediata per cafíraT.io" 
ne. Ved i CASTRAZIONE . 

M U T O , o MUTOLO , dinota una per
fona che non pub parlare, o non ha Tufo 
della favella . Vedi MUTEZZA . 

I muti , ed i nani fan la loro fortuna nel 
Serraglio del Gran Signore . I muti fervono 
di carneíici , per tor la v i ta a perfone del 
p r imo ordine . 

MUTO , nella Legge, é quegli che fe ne 
fia fenza parlare , quando dovrebbe rifpon-
dere , o difenderí i . 

U n prigioniere pub fiar muto i n due mo-
d i : 1 ° . Quandoei non parla p u n t o : nel qual 
cafo íi cerca, fe egli fia muto per malizia , 
o per atto di D i o : Se per q u e f t ' u l t i m o , a i -
lora i l giudice , ex officio, dee inquirere , fe 
fia, o no l ' iftefsa perfona ; e cercar di tut te 
le difefe, che averebbe potute fare , fe non 
fofse fiato muto : 20 . Quando egli fi difen-
de , o rifponde non direttamente , o non cor-
rifponde né fi prefenta alie inchiefte , che íi 
fanno per giudicarlo . — 11 gaftigo dello fiar 
muto, fi é , 1' infifiere co' to rment i , anche 
fin alia mor t e . Vedi P A I N E / o r í , & dure. 

M U T U L O , MUTULUS , ne l l 'Arch i t e t tu -
r a , una fpezie di modiglione quadro , nel 
fregio Dór ico . V e d i MODIGLIONE . 

La principal differenza tra mutulo e mo
diglione confifie i n quefto, che i l pr imo fi 
ufa parlando delF ordine D ó r i c o \ ed i l fecon-
d o , nel C o r i n t i o , & c . Vedi DÓRICO , & c . 

I mutuli nel D ó r i c o corrifpondono ai t r i -
glif i , che fono fotto d 'eíf i ; donde alcuni 
fan penderé le gutte , o 1c goccie . Ved i 
•GUTTÍE . 

M U -
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M U T U O , termine r e l a t i v o , che dinota 

qualche cofa che é reciproca tra due o piíi 
perfone. V e d i RECIPROCO. 

COSÍ diciamo mutua ajfrjlenza , mutua aver-* 
fione , & c . V i fono de' d o v e r i , e degli ufizj 
mutui , o reciprochi & c . tra fnperiori , ed 
inferiori j i l R e , ed i fuoi fudditi i i l padro-
n e , ed i íuoi f e rv ido r i . 

Vaugelas fa una diftinzione tra mutuo e 
reciproco. Mutuo , fecondo l u i , s' intende d i 
cib che é tra due folamente \ e reciproco 
cib che é tra piu di due: M a quefta deci-
fione é poco avverti ta nel l ' ufo comune . 

MUTUO Tejiamento, é quelLo, fatto da due 
perfone che lafciano i loro effetti recipro
camente a quel che di eíír fop rav ive . 

M U T U U M , nella kgge c i v i l e , é un pre-
ftito femplicemente cosí detto ; ovvero u n 
contral to introdotto dalla legge delle G e n t i , 
col quale una cofa , c o n í i ñ e n t e i n pcfo , come 
íuppon ia ra una verga di metallo \ i n numero , 
come monete j od i n mifura , come fermen
to , legname, v i n o ; & e . daffi ad un a l t r o , 
con patto ch1 egli reftituifea un' altra cofa del!' 
ifteífa quan t i t a , natura , e va lore , alia p r ima 
inchief ta» 

Quedo dunque é u n contral to fenza mer -
cede o ricompenfa : Cos í c h e , dove ne for-
ge u f o , od i n t e r e í f e , v i debb 'e í fere qualche 
particolar articolo nel contral to , su cui ÍI 
fondi queíV ufo o queft' intereífe . V e d i IN-
TERESSE , 

M Y . Per MY & p c r tout. Ved i l ' A r t i 
colo PER m y . 

M Y L O G L O S S U M , ne l l ' A n a t o m í a , u n 
paio d i m u f e o l i , cosí c h i a m a t i , perché fpun-
t a ñ o o cominciano v ic ino alia parte d id ie t ro 
dei denti m o l a r i , e s ' infer í feono nel l igamen
to della lingua ; eglino ajutano a fpignerla o 
t i ra r la verfo a l l ' i n s í i . Ved i LINGUA .. 

Quefti fono g l i fteflfi, che i l p a i o , chia-
mato da Cowpero Jij/loglojfum. V e d i STY-
LOGLOSSUS » 

M Y L O H Y O I D E U M , n e l l ' A n a t o m í a , 
un largo ma corto mufcolo , che fi fla i m -
medialamente fo l io i l mufcolo biventre del
la mafcella , e che fpuntando dai margine 
i n f e r i o r e , di qua e di l a , della mafcella di 
f o l i o , s'inferifee nella bafe deU'os hyoides 
V e d i HYOIDES .. 

Ol t re 1' ufo comune a t t r i bu í t o a quefto 
ifnufcolo, che é di moveré V hyoides , la l i n -

M YO 
gua , e la laringe a l l ' i n s u , i n dent ro , e l a -
te ra lmente ; la fuá ferie di fibre trasverfali 
ha un1 altro ufo quando egli é i n quiete; ed 
e comprimere le glandule fo l io la lingua , 
e con q u e ñ o mezzo ajutare i l difearico del
la faliva nella bocea dai dut t i falivali i n 
feriori . Donde é , che noi ci ferviamo di 
quefto mufco lo , quando ci abbifogna la fa
l i v a nella bocea. 

M Y O C E P H A L O N * , nella Medic ina , 
una picciola parte della túnica u v e a , ftefa 
o slungata fopra la pupilla dell ' occhio , a 
cagion di qualche ulcerazione della parte ; 
cosí delta , pe rché fomiglia alia tefia di una 
mofea. Ved i UVEA . 

* L a voce e Greca i yivoy.í<pst\ov ^ formata da 
fjbvití., mofea , e KíQcf.w , tejía . 

M Y O L O G I A * , n e í r A n a t o m í a , unade-
ferizione de' mufeoli , o la cognizione di 
ció che riguarda i mufeoli del corpo urna-
no . Ved i T a v , Anat. ( M y o l . ) Vedi anco 
MUSCOLO . 

* L a vocee formata da ¿¿y?, fwí i % un mu
fcolo, e \O>CK , difeorfo * 

M Y O M A N T I A , una fpezie di d ivina-
z íone , o un m é t o d o di predire g l i eventt 
f u t u r i , co l mezzo de ' fo rc i . V e d i DIVINA-
ZIONE » 

A l c u n i A u t o r i tengono la myomantia una 
delle piu antiche fpezie della Divinazione y 
e credono , che per ta l cagione Ifaia , LXVI, 
17. noveri i forci tra le cofe abbominab í l i 
degl' I d o l a t r i . M a ol tre che non é ceno che 
la parola Ebrea che adopera i l Profeta y 
í igniñchi un forcio j egli é evidente , che i n 
quefto luogo non fi parla di divinazione per 
mezzo di queft' a n í m a l e ( qualunque egli fia ) 
ma del m a n g i a r l o . 

M Y O P S * , MYOPIS , unaperfonache é d i 
corta V i f t a . V e d i VISTA . 

* L a parola e Greca , juuiy4- j compojia da 
[ÁUS , fora'o , e « 4 occhio: a cagione , cred* 
io , che la Jiejfa conformazione delfocchio 
de1 my opt , fi offerva neWocchio dé' topi. 

I myopes fono propriamente quelli che ve-
dono g l i oggett i lon tani confufamente, ed i 
v i c i n i dift intamenle . V e d i MYOPIA ., 

Quel l i che patifeono i l difetto contrario , 
fono chiamati presbyu .. Vedi PRESB YTA . — 
I l difetto áo1 myopes non é nel ñ e r v o ó p t i 
c o , nella p u p i l l a , o fimili; ma nella forma 
del criftallino , o nella diftanza della retina 

dal l ' 
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áal l ' ifteffo . Effendo i l c r i í h l l i n o gih ro ton-
do , o piíi conveíTo dell ' ordinario , i raggi 
vengono a renderfi ' piti convergenti che al 
fol i to , paflfando per: eflo ( V e d i REFRA-
ZIONE)Í percib fon recati a concor lo ; a l 
ia m í n i m a Hiíbuiza dal cr i í lal l ino ; di manie
ra che Te la retina é alia fuá confueta diftan-
i z concorreranno, avanti che la raggiun-
gano , La troppo grande vicinanza , adunque 
¿ella retina al criflall ino , é quel che o 
tuifce h rnyopia. V e d i CRISTALLINO , R E 
TINA , & c . 

M Y O P I A , o MYOPIAS , conezza di s i -
fta , una eonfufione od ofcurita di vifta , quan-
do dirigefi ad oggetti l o n t a n i . Ved i MYOPS , 
VÍSIONE, VISTA , & c . 

La rnyopia proviene dalla troppo grande 
convefifita della baila de l ! 'occhio , e partico-
larmente del c r i f t a l l ino ; donde fuccede che 
i raggi vifuali concorrono avant i che a r r i -
v ino alia retina . Per q u e í h ragione , affin di 
vedere un oggetto d i í t i n t a r a e n t e , odebbono 
i myopi applicario v ic ino all 'occhio , o ferviiTi 
di un vetro concavo. Vedi CONCAVO . La 
w y o ^ íi toglie c o l t e m p o , diventando T oc
chio fempre piu piatto , fecondo che la perfo-
na invecchia . V e d i OCCHIO . 

M Y O T O M I A , una diífezione a n a t ó m i 
ca , o dimoftrazione de' m u f c o l i . Ved i M u -
SCOLO . 

M Y R I A D E , i l numero di dieci m i l a . 
Donde myriarcha, un capi tano, o comandan
te di dieci mi la u o m i n i . 

M Y R M E C I A , nella Medicina , una fpe-
zie di verruca , che g l i fcr i t tor i L a t i n i chiama-
no fórmica . V e d i FÓRMICA . 

M Y R M I D O N E S , ne l l 'An t i ch i t a , un po
pólo della Te íTag l i a , i lqua le favoleggiafi che 
foffe nato da fo rmiche , ad una preghiera che 
per tal uopo fece i l Re Eaco a Giove , do-
po che i l fuo Regno s' era fpopolato per una 
fiera peftilenza . -- I n Omero e V i r g i l i o , i 
Myrmidoni fono i foldati d' A c h i l l e . 

M Y R M I L L O N E S * , una fpezie d i gla-
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diaton i n R o m a a n t i c a ; c h i a m a t í ancowm*-
mut ioné . Vedi G L A D i ATORE . 

* Turnebo diriva i l nome da myrmido -
nes. 

M Y R O B A I . A N I * , una fpezie di frut to 
med ic ína le , che recafi dal l ' Indie \ mo l to p ía 
ufato nella Farmacia Aráb ica , che nella Gre -

; c piu tra g l i a n t i c h i , che tra i modcr-
n i ; e piu ancora fuori , che ne l l ' I n g h i l -
te r ra . : 

* L a voce e dirivata dal Greco ^upov , un 
g ü e n t o ; e (^ítxcívoí, ghianda ; emendo i 
myrobalani 9 quafi come ghiandcndlafoT' 
m a ; e f i ufano nella medicina. 

V i fono cinque fpezie di myrobalam , o 
di fufíne Indiane purganti : i p r i m i fono 
chiamati citrini , di un roffo gíal l iccio , 
d u r i , b i s lunghi , e della mole di un 'ol iva , ^ -
I fecondi chiamat i myrobalani neri o Indiani , 
della groífezza di una ghianda , r u g o f i , fen-
za oíío . — I terzi fono, i myrobalani che-
buli , della groífezza di un dattero , di un 
bruno giall iccio , aguzzi nel l ' e í l r emi ta . — 
La quarta fpezie é quella d e g ü emblici , i 
quali fono r o t o n d i , a f p r i , della mole di una 
gallozza , di un bruno feuro . — L ' u l t ima 
é de' myrobalam bellerici , che fon duri , 
g i a l l i , r o t o n d i , della mole di un ordinario 
prugno , raeno angolari degli a l t r i . — I 
myrobalani di ogni fpezie fono leggiermen-
te purga t iv i , ed a f t r ingen t i . 

M Y S T E S . V e d i 1' A r t i c o l o H Y D R o -
M Y s T E s . 

> M Y U R U S * , M T O T P O S , nella M e d i 
cina , un polfo che di continuo va indebolin-
dofi per gradi i n f e n f i b i l i ; cosí che i l fecondo 
bat t imento é piu tenue del p r i m o ; i l terzo 
del fecondo, &:c. Ved i POLSO. 

* L a parola e compofla di ptot forcio, e 
apx coda, la diminuzione del polfo fup-
ponendoji fimile a quella della coda di 
quejT anímale , che f i va minorando dal" 
la radice fin alia punta. 
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U n a confonante liquida , e la 13.™ 
lettera dell ' Alfabeto Greco , del 

? La t ino , de i r i ng l c f e , & c . Ved i 
LETTERA , ed ALFABETO. 

La N é una confonante nafale : I I íuo 
fuono é qucllo di un J , che pafifa per i l 
na fo ; cosí che quando i l nafo é chiufo da 
raffreddore , o cofa í imi le , f i fuole pronun
ciare la d m luogo della n . I l Sig. Abate 
Dangeau oiTerva , che nella lingua Francefe 
Ja n é frequentemente una mera vocale na
fale , fenza ch 'e l la abbia niente i n sé del 
fuono di confonante. - - E i la chiaraa l avo -
cale Sclavonica. G l i Ebre i chiamano i l lo 
ro N , Nun , che íignifica prole , perché 
la n f i fuppone una difcendenza o prole del-
Ja m ; si a cagione nella ra í íomig l i anza del 
í uono , si per quella della figura . - - Cos í 
dalT m , con omettere 1' u l t ima colonna , 
o gamba, f i forma n : e cosí dalla capita-
le N , con omettere la pr ima colonna , é 
formata la Greca m i n u í c o l a v . — Quind i 
per Biennius , & c . 1 L a t i n i fpeííb ufano B i -
mus) & c . e convertono i i Greco v alia fi
ne di una voce i n m \ come (pap̂ ia-aov , phar-
macum , & e . Ved i M . 

N avanti / ; , ¿ , ed m , cambiafi da' La 
t i n i i n r n , e fpeflb i n / ed r , come i n - l u -
do , i l ludo ^ in-r igo , i r r igo , & c . -- N e l che 
s'accordano cogli E b r e i , che i n luogo di Nun , 
fpeíTo raddoppiano la feguente confonante ; 
ed i Greci fanno 1'ifteífo , come quando per 
M a n l i u s , fcrivono Maxx/a* , & c . 

I G r e c i , p a r i m e n t i , avanti K , y , ^ , v , 
cambiavano la v m y % nel che furono fe-
gui ta t i dagli ant ichi R o m a n i , che per A n -
gulus fcrivevano A g g u l u s j per anceps, ag-
ceps, & c . 

I L a t i n i levano vía la n da'nomi Greci che 
flnifcono in av ; come 'ktccv, leo ; S'paxcoi' , 
draco . -- A l contrario , i Greci i ' aggiungono 
ai nomi L a t i n i che finiícono i n o y come K u -
Tioy, Náp&'y, per C a t o , Ñ e r o . 

N , tra g l i antichi , fu una lettera nu
m é r a l e , che fignificava 900, fecondoil ver-
fo appo i l Baronio , 

N A A 

N , queque No7igcnto$ numero defigmi 
habendos. 

E quando una lineetta v ' era di fopra , 
Ñ , nove mi l l e . AppreíTo g l i ant ichi G i u -
reconfu l t i , N . - L . fignificava , non Uquct , 
cioé la caufa non é chiara abba í lanza , n é 
v i fi pub dar fentenza. 

N . , ovvero N0 , nel commercio , & c . 
ufafi come abbreviatura di n u m e r o . —Co
sí pur nella Medicina , caryophyilorum N0. 
v i . fignifica fei garofani . 

N A A M , NAMIUM , nella legge , figni
fica i l prendere, o fequefirare i beni mob i -
l i a l t ru i . 

I l Namium é o legittimo, o illcghtmo •> e 
proibi to . 

NAAM Lecho , é uno fiaggimento ragio-
nevó l e , proporzionato al valore della cofa 
per cui fi fiaggifce, o fequeñra ; e fu an-
ticamente ch iamato , vif^ o mort, fecondo 
che fi facea o di be í l iame v i v o , o di be-
fiiame m o r t o . 

I l NAAM Lecho é tale o per la legge co-
m u ñ e , come quando un uomo prende g l i 
animal i di un altro , che fan danno nel pro-
pr io terreno , & c . o per caufa di un con-
t ra t to & c . 

NAAM Illecho^ Namium vethum . V e d i 
VETITUM . 

N A B O N A S S A R . L 'E ra di NABONASSAR 
é famofa : Del la (loria di queft 'uomo c ' é 
noto pochi í f imo ; quel che fi sa, riducefi a 
quefto , ch' egli fu Re di Babilonia , e che fu 
anche chiamato Belefo ; a b b c n c h é alcuni vo-
gliano ch' ei fia i l Ealadan mentovato i n 
E í a í a x x x i x . f¿ e 2. Re x x . 12. A l c u n i an
che congetturano che cgli fu della Media , 
e che afcefe al T r o n o per opra de' BabiJo-
n e f i , quando fí follevarono e fi feoífero dal
la foggezione d e ' M e d í . 

I I pr incipio del Rcgno di quefto Principe 
é di grande importanza nella Cronologia 5-a 
cagione che To lomeo ci afficura , che v í 
erano delle offervazioni aftronomiche fatte 
dai Caldei fin da NabonaíTaro ai di lu i tempi : 
e To lomeo í k í í o , e g l i a l t r i A f i r o n o m i , 

con-
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contano í loro anni da q u e í l ' E p o c a . Vedi 
ASTRONOMÍA . 

Dalle oíTervazioni cítate da Toiomeo , le
gue , che i l primo anno di queft' Era é i l 
7471110 anno avanti G e s u C n f t o , ed i l 39Ó7 
del periodo Giuliano . Ved i EPOCA . —-
G l i anni di queíV Epoca fono anni Eglxj 
di 365 giorni ciafcuno ; cominciando dal 
29 di Febbraio , e computati , giufta i l co-
í lume degli Af t ronomi , dal mezzodi . Ved i 
ANNO . 

N A D I R , nell ' A ñ r o n o m i a , un punto nel 
Cielo , diametralmente oppofto al Zen i th , 
Vedi ZENITH . 

* L a parola e pura Arábica . 
l \Nad ir é quel p u n t o , c h ' é direttamente 

fotto de' noftri piedi ; od un punto ir i una 
linea ret ta , la qual t irafi dai noí lr i piedi per 
lo centro della t é r r a , e termina nell'emisfero 
di fo t to . 

I I Z e n i t h , e i l Nadir fono i due poli dell' 
c r i zon te , ciafcuno 90 gradi dirtante da e í fo , 
e per confeguenza ambedue nel meridiano . 
Ved i ORIZONTE . 

NADIR del Sole ^ é 1'aífe del cono projet-
to dall' ombra della térra ; cosí ch iamato , 
attefo , che 1' aífe eíTendo prolungato, da un 
punto nel? eclittica diametralmente oppoño 
ai S o l é . 

N i E V I , o NEVI nell ' economía an ímale , 
fono f egn i , o marche fatte nel feto , per 
forza della fantafia , ficcome credefi , della 
madre grávida , nell ' aver voglia di qualche 
cofa . Vedine la fpiegazione fotto 1' articolo 
MOSTRÓ . V e d i anco FETO , ed IMMAGI-
N AZIONE . 

N A F T A . Vedi NAPHTHA . 
N A I A D I , * NAIADES , una forta d í .n in-

fe , o di divinitadi celefli , che f i credeano 
prefiedere a i f o n t i e d a i f i u m i . Vedi NINFA, 
e D i o . 

* L a parola viene dal Greco vua , fluo ; o 
da vaicú) abitare . 

Strabone dice , che le Naiadi furono Sa
cerdote ífe di Bacco . 

N A I R A N G I A , una fpezie di divinazio-
n e , ín ufo appreífo gli Arabi che traevafi da 
diverfi fenomeni del Solé e della Luna . Vedi 
DIVINAZIONE . 
i * L a parola e formata dalP Arábico N a i -

ran , ch1 e i l plurale di N a í r , hce . 
N A M A T I O , nella Le gge, Tatto di ftasi-

re , o fequ^ílrare, & c . Vedi N A A M . 
Tomo V. 

N A N 4P7 
Nella Scozia , la parola fi ufa particolar-

mente ín fenfo di inchiudere , ferrare, & c . 
N A M I U M vetimm , nella Legge. V e d i 

NAAM . 
NANO . Vedi GIGANTE , PIGMEO , e 

STATURA . 
Alberi NA NI , una razza d'alberi da frut-

to di picciola datura, che fpeífo ü piantano 
ne1 contorni o nelle fponde de' giardini : cosí 
chiamati dalla loro ba í í ezza . Vedi FRUTTO, 
ed ALBERO . 

Rade volte crefcono piíi di quattro o cija»? 
que piedi a l t i ; ed hanno per lo piu un cercnio 
legato dentro i l mezzo de' r a m i , per far l i 
al larga re i n giro . 

G l i alberi nani fono di un vantaggio fpe-
ziale per l i frutt i da tavola , fia p e r i , o po-
m i , o fufine, o ciriegie : i l frutto che danno 
fuol eífere della maggior dilicatezza e bonta \ 
e pero come tali , fanno quefte piante un 
confiderabile articolo nella provincia del Giar-
diniere . 

V i fono diverfe fogge e metodi di produr 
de' N a n i . — I peri nani íi procacciano co-
raunemente coll1 inoculazione fopra t ronchi 
di cotogno , che crefcono al l ' altezza di un 
Nano . 

Quanto ai pomi nani ^ i t ronchi che íi fcel-
gono per T incalmo , fono quelli che fi fon 
procurati da' tagli della planta del m e l ó . A 
fine di provedere de' tronchi di ciafcuna fpe
zie , íi fcelgono que' gambi , e que' rami , 
che crefcono piü d i r i t t i , nel melé d 'Ot to -
b re , da a lber i , i cui tagli fieno per crefce-
r e , o che ne' luoghi o ííti dove s1 han da i n -
calmare fieno almeno groííi un pollice ; que-
íli ñ recidono al di fo t to , quant' é larga la 
mano , de' nocch i , o gruppi , che fono i luo
ghi dove fogliono mandar fuora le r ad i c i , e 
fe ne mozza la c i m a , affinché non íieno piíi 
di una canna l u n g h i . Se non fi poflbno ave-
re cosí lunghi dai cotogni , anche i piü corti 
fervono. Tag l in f i via tut t i i rami laterali 
ben attacco al corpo del ramo grande ; falvo 
che un piccolo gi t to vicino alia fommita , 
acciocché 1' umor nutrizio i v i abbia paííaggio , 
e sfogo . Mettanfi ne' quaderni , come fi fa 
delle piante da femenza: e tenganfi un piede 
fopra i l terreno . 

Effendo alquanto difficile , ottenere abba-
flanza di que' rami che hanno de' nocchi e de' 
lobi o tuberculi j é flato invéntate» un meto-
do particolare di far venire artificialmente 

R r r que-
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queíll nocchi , e tubercoli , la qual chiamaíi 
cmumpoftzíone . Si efeguifce con legare della 
té r ra m un pez^o di cappello vecchio, lungo 
un piede, vicino al luogo dove vo i avete i n 
m i r a di tagliare , nel mefe di Febbraio; ed 
i n Ottobre i v i faranno fpuntate ed ufcite ra-
d i c i . 

Que' foli alberi , che fono atti a gittar ra-
d i c i , fono a propoí i to per l i tronchi n a n i ; 
come i l meló che fa pomi da cucinare nella 
Provincia di K e n t , i l pomo di San Pietro , 
alcune forte di pomi d o l c i , di dolci a m a r i , 
i l cotogno , i l gelfo, 1' albero del pomo di 
paradifo. 

De' tronchi per alberi da pomi nani pari-
ment i íi procacciano con tagliar giu una 
planta vecchia, che poña gittar buoni ram-
pol l i dalle radici vecchie; che nell ' eta di due 
anni íi poffono trafpiantare, ovver' inoculare 
dove fono. 

Quanto a' peri nani ? íi poffono aver de' 
tronchi o piedi per e f í i , da' germogli de'peri 
vecchi . Altramente fi recida la fommita di 
qualche cattivo pero vecchio , e le radici g i t -
teranno fuora de' ramufcelli . 

Per ciriegi e fufini nan i , i rampol í i o rami 
dell ' ordinaria cerafa r o í í a , e del fuíino comu-
n e , fono i m i g l i o r i . 

Quanto al l ' incalmare, o inoculare i tron~ 
ehi nani , cío íi dee far quanto piu baíío íi 
pub , con due marze , e quefte piu lunghe 
che negl' incalmi per alberi lunglii ; accioc-
ché fi slarghino dalla t é r ra . Ved i INNE-
STARE. 

Quant' alia piantagione degli alberi nani , 
fi fa meglio i n una térra leggiera , calda , 
dalla meta d' O t tob re , fino al fine di Novera-
bre . N e l fuolo freddo e u m i d o , é meglio 
farlo di Marzo e d' A p r i l e . I I gambo della 
planta fi dee tagliare fette od otto pollici d i -
íopra della marza ; e fi avverta d i troncar 
via mezza la lunghezza delle radici , e delle 
fibre capi l lar i ; di voltare i l taglio dell' albero 
verfo Settentrione far che i l nefto fia fem-
pre due o tre pol l ic i al d i fopra del terreno, 
aeciocché non prenda radice ; piantarli quafi 
a rafa t é r r a , effendo di per sé capaci i n un 
terreno leggiero , di affondare un buon pie-
de , i l che bafla ; e coprir la t é r r a , quando 
fono pianta t i , col letto o paglia di un cavallo . 
V e d i PIANTARE . 

N A P E L L U S . Ved i 1' Ar t ico lo ACÓNI
TO . 

N A R 
N A P H T H A * , Ny?-?a, una fpezie di b i -

turne liquido oleofo ed inflammabile , che 
traffuda dalla térra i n diverfi luoghi della 
Caldea ; particolarmente nel fito dell' antica 
Babilonia; e che trovaíi anco i n alcune Pro-
vincie d' I tal ia , _e di Francia, fopra tutto nel l ' 
Auvergne , e vicino a Ragufa. Vedi SÜLPHUS., 
e BITUMEN . 

* L a parola nelP origínale Caldeo fignifica 
ñil lare i L a Naphtha , fccondo Plinto, 
[corre infatti come un bitume . 

Si trova quefto bitume fopra nuotante alia 
fuperfizie dell' acqua di alcune forgenti . EgU 
é comunemente di un colore ñero ; abbenché 
quello i l qual fi trova i n eerte forgenti v i -
cine a Babilonia diceíi che fia bianchiccio . 
I I Naphtha di Francia é molle e ñe ro , íi-
mile alia pece l iqu ida , e di un odor fetente; 
quello d' I ta l ia é una fpezie di p e t r ó l e o , o di 
ol io chiaro , di varj co lo r i , che fiilla da una 
rupe , fopra una montagna del Ducato di M o -
dena . Ved i PETRÓLEO . 

I I naphtha viene fiimato penetrativo, r i -
fo lu t ivo , e vulnerario ; ma le fue virtí i fono 
poco note nella Medicina : i l fifio principal 
ufo é nelle lampade, & c . a caufa della fuá 
inflamraabil i ta . 

I T u r c h i chiamano i l naphtha , carah fa«-
k i z , mafiice ner iccio, per diflinguerlo dalla 
pece . Vo í í i o ha un trattato fopra i l naphtha 
ant ico , e moderno : ei dice , ch' egli é un 
fiore di bitume , di maggior virtíi che qua-
lunque altro bi tume. 

N A R C O T I C I ' , nella Medicina , o p i a t i , 
o medicamenti , che eccitano i l fopore, od i l 
fonno . Vedi OPIATI . 

* L a parola viene dal Greco vapTcaaií ^ 
fopimento . 

I narcotici, che fi chiamano anche Hypno* 
tic i , e Sopor ifici , agifcono calmando , e d i 
minuendo i l moto del fangue, e degli f p i r i t i . 
Ved i HYPNOTICA , e SOPORIFICI . 

G l i A u t o r i fono di varié o p i n i o n i , i n 
quanto alia maniera onde i narcotici operano: 
G l i antichi dicono , che '1 fan per i l loro 
freddo naturale, con cui í lupefanno e mor t i -
ficano i l f e n f o E t m u l l e r o , e W i l l i s voglio-
n o , che g l i fp i r i t i animali fieno compoñi di 
un fale volatile fluido; e credono che eglino 
difciolganfi per la miftura di zolfi e di olj > 
onde i narcotici abbondano. 

L ' opinione di M . A n d r y é , che i l fale de' 
narcotici fi difcioglie i n ogni qualunque íi* 

quo-
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quore, e che le loro partí ramofe diventan
do cosí fgombre o difgaggiate daí f a l i , s' i m -
barazzano Tune c o l l ' a l t r e , e si fermano i l 
corfo del fangue e degli I p in t i . — Final 
mente L i n d e n , nel fuo trattato de Vcnenis, 
crede che 1' operazione de' Narcotici non fia la 
íleíía i n tutt i ; i l fopore eflfendo producibi-
le da mol te e var ié cagioni . Ved i SON-
NO . 

N A R I C I , Nares , le due aperture , o 
cavitadi del n a í b , per le quali paffa 1' a r i a , 
e che feryono a far paííare g l i o d o r i , e portar 
fuori la pituita feparata ne' feni della bafe del 
cranio . Ved i NASO , e M u c u s . 

Le narici fono feparate per mezzo di una 
cartilágine , chiamata fcptum narium , e fedé
rate di una membrana che ha un fenfo d i l i -
c a t i í í i m o . Vedi ODOR ATO . 

Cicerone o í í e r v a , che la fituazione delle 
narici cosí vicino alia bocea, é convenientif-
í ima ^effendo una gran parte del loro ufizio 
i l giudicar degli odori de' clbi e delle bevan-
de : E g l i aggiugne , che la lor pofizione eret-
ta fa argomentare la fapienza del Creatore , 
i n quanto che tu t t i g l i odori íi le vano da di 
foíto all ' i n s i i . 

N A R R A Z I O N E , nel l^Orator ia , e nella 
S to r ia , é un racconto JÚ& una deferizione d i 
un fa t to , che é fucceduto , o come fi íbppone 
che fía fucceduto . 

_ E l l a é di due fpezie : o femplice ed ¡Jlo-
r i c a ; come quando Puditore od i l lettore f i 
fuppone che afcolti o legga un fatto i n fe-
conda rnano : — od artifiziale^ e favolofa , 
come quando le immaginazioni de 'Let tori o 
degli uditori fono^ fvegliate , e 1' azione, i n 
cerro m o d o , fi ripete o íi rinova alia loro 
prefenza. 

L a Narrazione , fecondo quelli che hanno 
feritto di rettorica:, fa la feconda parte di 
una giufta parlata , od Orazione ; cioé , fe-
guita iramediatamente al l 'efordio. Vedi ORA
ZIONE . 

Nella narrazione ñaffi i l tutto di una fto-
J'Ja ; fe tu ne traggi le r i f le f f ioni , e g l i Ep i fod j , 
e le digrefíioni . Vedi ISTORIA . 

Cicerone efige quattro doti o vir tudi in una 
Narrazione la perfpicuita , la probabilita , 
la brevita, e la foavita . 

La Narrazione íi rende perfpicua ] con of-
.ervare 1' ordlne del t empo , con ufare fol ter-
m i n i proprj e n o t i , e con recitare V azione non 
mterrottamente. Vedi OSCURITA . 

N A R 4pc? 
Rendeí i probabile , per la credibilita del 

narratore, per la femplicita, e per la fchiet-
tezza e nettezza della narrazione , colP evitar 
ogni cofa , troppo lontana dal fenfo comune? 
e dall' opinione degli u o m i n i , e con un pre-
cifo divifamento delle c i r c o ñ a n z e . Ved i PRO 
B ABILITA' 

Si rende breve, con non prenderla piu da 
alto e da lungi di quel che é neceffario; co
me avea fatto quell' impertinente Autore , di 
cui favella Ora z io , Qui gemino bellum troja-
num orditur ab ovo : e con omettere le cir-
coflanze fuperflue e t r i v i a l i . 

F ina lmente , fi rende iba ve e dolce , con 
ufar parole piane, numerofe, e ben-fonanti; 
con ordinarle cosi , che fi sfugga qualunque 
hiatus, o moleflo concorfo . Con la grandez-
za e novita delle cofe r iferi te , e appena dalP 
uditore afpettate ; e coir arricchirla di t rop i 
e di figure, come di frequenti ammlrazioni , 
efclamazioni , interrogazioni , fofpenfioni , 
eventi ñ r a n i : col dolore, colF allegrezza , 
col t imore , & c . Vedi "NUMERI , CADEN-
ZA , e TROPO . 

NARRAZIONE , nella poética , íi prende 
piu particolarmente per 1' azione , o per T 
evento , che fa i l foggetto di un poema épico . 
Vedi AZIONE . 

I I P. Bofsü oflerva , che le azioni nella 
poefia fono egualmente fufeettibili delle due 

di Narrazione Ora tor ia ; e che cia-
eoñituifee una fpezie particolare d i 

fpezie 
feuna 
poefia 

Quelle che van fotto la forma artifiziale 
od a t t iva , fono i n oggi chiamate Dramati-
ehe. Ved i DRAMA . 

E- quelle che folo vengono riferite dal poe
ta , che quivi fa la perfona di ftorico, fono 
chiamate epiche. Ved i EPOPEIA . 

N e l D r a m a , la narrazione é i l tutto della 
Compofizione ; neU'epopea, é folo una par
te , abbenché i n vero fia la parte principale, 
ed i l corpo del poema . 1— EU' é preceduta 
dalla propofizione e dalla Invocazione, che 
Bofsü chiama i preludj; ed é fpeífo interrot-
ta dal parlar del poeta i n perfona, dal chie-
der ch' ei fa perdono , favore, & c . Vedi IN
VOCAZIONE, & c . 

La Narrazione inchiude I ' azione intera 5 
epifodificata, con tutte le fue c i rcoñanze ed 
i fuoi ornament i . Ved i EPISODIO . ] 

I n quefta parte fi dee 1' azion principiare , 
portare i nnanz i , e terminare. Queí la é q«ei-

R r r 2 la ? 
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la , che ha da moñra r e le cagioni di tutto 
quello che f i raccoma : in queíla le difficoi-
ta íi hanno da proporre, e da rifolvere ; e 
le perfone , si umane come divine , hanno 
qui da moftrare i loro intereífi , i loro co-
í l u m i , e le lor qualitadi , per mezzo delle lor 
azioni e del loro diícorfo : e tutto queílo íi 
ha da defcrivere con la bellezza, con la mae-
í l a , e la forza del verfo , dello ñ l l e , de' 
fentimenti , con la comparazione, e con al-
t r i ornamenti accomodati al foggetto i n ge
nérale , ed a ciaícuna cofa i n particolare • 
Vedi STILE . 

Le qualitadi della Narrazione épica fono , 
ch 'el la fia grata e dolce , probabile , affet-
tuofa , forprendente , ed attiva . 

Orazio parla del!' utile , e dulce , quafi fullo 
ílefíb piede. í l P. Bofsu coníidera P utile co
me una prdprieta e í íenz ia le ; e i l dulce come 
non piü che una qualita addizionale. 

N A S A L E , cib che appartiene al nafo , 
nafus . — Come i l pezzo di un elmo che 
íbpraílava al nafo , e che anticamente chia-
mava í l Nafale . 

NASALE , nella graramatica , & c . s' appli-
ca a que' fuoni o a quelle let tere, nella for-
mazione delle quali i l nafo é V órgano pr inci-
pale ; e particolarmente , do ve i l fuono forma
to paíTa per i l nafo . Ved i L E T T E R A . 

I n moltiíTime parole I n g l e í i , i fuoni ef-
prefíl dai caratteri an , en , i n , on , un , fo
no fuoni fempl ic i , e veré vocali nafali. V e d i 
M , N , & c . 

_ N A S A L I A , nella Med ic ina , una forte di 
nmedj da prenderíi per i l nafo ; chiamati aneo 
errhini . Vedi ERRHINI . 

N A S I O s , ne l i ' A n a t o m í a , un fot t i l oífo , 
che forma la parte fuperiore del nafo. Ved i 
NASO . 

N A S C E N T E • Naijfam nel i ' Araldica 
Francefe , s'applica ad un leone , od altro 
a n í m a l e , che m o ü r a folo la tefta, le fpa l le , 
i piedi davant i , e le gambe , colla fommita 
o punta della coda; i l reílo del corpo í tando 
aícofo fotto lo feudo, & c . di donde pare ch' 
egh nafca o sbuchi . -— Vedi T a v . Arald. 
üg . 28 , 

Naiffant differifee da I j juant , i n quanto 
che i ' anímale nel primo cafo efee fuora nel 
mezzo ; e nel fecondo cafo, nel fondo dello 
feudo & c . Vedi ISSUANT . 

N A S O , l ' órgano efterno dell' odorato j o 
quella parte negli uomini , che fía promi-
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nente, o che fporge , nel mezzo della faccia . 
Ved i FACCIA . 

I I nafo fi divide comunemente dagli Ana-
tomici in ejlerno , ed interno y diviíione di po-
chifíimo u í o , o vantaggio . 

Ulteriormente fuddividefi i n diverfe p a r t i , 
che vengono a formare la fuá figura e í l e rna . <— 
La prima é i l dorfum, o la Ichiena, che cor
re per tutta la fuá lunghezza ; una di cui parte , 
verfo i l mezzo, piíi prominente , che '1 refto, 
é chiamata la [pina j e T eílrema che in mol-
t i é voltata i n giro , orbiculus . — I lat i fono 
chiamati l'^/d?, o p inna. 

I tegumenti del nafo fono comuni al re-
fío della faccia. Sotto quefti appaiono i mu-
fcoli del nafo , che fono tre paia , cioé gli 
Elevatores ala naft, che fervono a tirare le 
ala i n s u , e voltarle i n fuori ; i Dilatatores 
ala nafi , che le diftraggono o dilungano 1' 
una dall' a l t r a , e slargano le aperture efter-
ne delle narici ^ ed i Confiritlores ala nafi, 
che le traggono verfo all ' ingiu e le avvici-
nano F una al l ' altra ; e neli ' iñeífo tempo 
i l labbro fuperiore verfo all ' ingiü . Ved i 
ciafeuno di quefti mufech deferitto fotto i l 
fuo proprio capo , ELEVATOR , DILATA
TORES , & c . 

La fabbrica od i l corpo del nafo regge su 
due olía , che terminano in cartilagini di una 
figura triangolare ? e fono divife nel mezzo 
da un terz' o í f o , chiamato feptum , i n due 
pa r t i z ion i , chiamate nares , o le narici. Vedi 
NARICI . 

Quefto feptum termina parimenti in una 
carti lágine ; per mezzo di quefte cartilagi-
n i , la parte inferiere del nafo rendefi mo-
bile , la íuperiore che é perfettamente oífea 
non íi move . Le cartilagini dell' ala fo
no légate all ' altre per mezzo di ligamen-
t i , la qual connefíione laica le rende m o v í -
b i l i . 

Le ofifa del nafo fono o proprie , o comu
ni . T r a le oífa proprie , le prime fono le 
due ofta efíerne che coftituifeono i l dorfum , 
e fono congiunte alie oífa f ront is ; al quarto 
oífo della mafcella fuperiore , e Tuno all ' altro j 
per harmoniam. Vedi DORSUM N a f i . 

N e l concavo dell' arco di quefte due o í fa , 
alia loro unione internamente , é fituata la 
parte oflea del feptum . La fuá parte fuperio
re íi congiunge al l ' os ethmoides \ ma negU 
adulti é continuata c o s í , che 1' ethmoides > 
ed i l fuo proeeííb , chiamato Crifta Galliy 

appar 
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appar di un pezzo íblo col feptum I I fe-
p tum é fottiliffimo nel mezzo , e divide la 
narice dritta dalla fmif t ra ; abbenché la fuá 
poíizione fia quafi perpendicolare . E g l i é 
fopracoperto da un a l t r ' o í í o fottile , che per 
la^ fuá figura é chiamato Vomcr aratri , 
ed é congiunto al quarto oífo della fupe-
r ior mafcella , ed alie oíTa palati . Vedi 
VOMER . 

L ' altre oíFa proprie fono le turbinata , o 
fpongiofa, due delle quaii íl trovano comu-
nemente i n ciaícuna narice , qualche voka 
tre uno fopra l ' a l t ro . Quel di mezzo, quan-
do ve ne fono tre , é poño di maniera che 
copre e difende la perforazione dell' antrura 
maxilla; fuperioris nella narice, ed impedi-
fce i l repentino ingreifo deli' aria dalla nari
ce nell' antrum . Sonó tu t t i aífai porofí , e 
tormati , non molto diverfamente dal nic-
chio concha veneris . N e ' quadrupedi, queíle 
o f í a d o n o i n molto numero . Vedi CRIBRO-
SUM . 

he (nfía comuni ái lnafo fono quelle che fan-
no i ripari per l i foraraina narium , ed aju-
í a n o a comporre le part í aggiacenti. I I pih 
grande é i l quarto offo della mafcella fupe-
r i o r e , che ha una grandiffima parte nel for
mare i foramina. Vedi MAXILLA . 

Quefti quattro o f í í , col feptum e coll1 oífa 
turbinata , principalmente compongono i l pa
rtes interno dei foramina . Nel la parte fupe-
r io r e , una porzione dell' os frontis , i l di den
tro dell'os unguis , Tos cribrofum , con parte 
dello fphenoides; e di dietro, verfo le fauci, 
I ' oífa pa la t i , contribufcono a comporre i fo
ramina . 

Oltre le cavitadi circonfcritte dalP oífa or' 
or mentovate, hanno i foramina diverfe ca
vitadi collaterali che raettono i n e f f i : La piíi 
grande é quel la che chiamaí i Antrum Genx ; 
dai Dot tor Highmore , Antrum Maxi l la fu
perioris , formato nel quarto oífo della ma
fcella fuperiore, quafi due poll ici l ungo , ed 
un pollice largo , le di cui oífofe p a r t i , con 
]o fphenoides , fannr i l foramen lacerum ex-
ternum . La fuá piu baífa fuperficie fa una 
fottile coperta per tutte le radici dei mola-
tes , e dei c a n i n i , che fpeífo al cavarfi di un 
dente, a cui s1 att iene, portafi via con eífo ; 
per lo che queíta cavita s' apre e mette foce 
nell ' alveolus, e confeguentemente nella boc
ea. 

Tu t t e quefte cavita del nafo e della guan-
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c ia , come anco roíTa turbinata, i l feptum, 
&c . fono riveftite di una membrana corredata 
di grandi arterie dalle carot idi ; e di vene che 
íi vuotano nelle jugular i : e di nervi , dal 
quinto pa io , non meno che de' nervi olfat-
t o r j . 

I n quefta membrana v1 é un gran nume
ro di piccole grandule , pofte aífai vicino T 
une alí ' a l t re , di donde feorre tutta quel-
la pituita , che fuole fcaricaríi nelle nari-
c i . 

Per mezzo di quefta pituita*, o mucus, é 
tenuta molle la membrana, & é difefa dalle 
ingiurie de' corpi eflranei , fpezialmente da 
quelle dell' aria , che dee paííare per cola nell* 
infpirazione, quando la bocea é chiufa . Vedi 
M u c u s . 

Per quefto mezzo altresl, i nervi olfat tor j , 
quivi diffufi , fono refi capaci della percezio-
ne e degli effluvj odor i fer i ; che la fecchezza 
della parte avrebbe potuto diftruggere . Vedi 
ODORATO . 

Oltre queñ ' ufo del nafo, che é i l pr lnci-
pale, la natura 1' ha fa t to , quaf i , per un d i -
verticulum agli occh i ; eífendovi un paffaggio 
o canale coníiderabile i n ciafeuna narice che 
vuotafi fotto i l mezzo dell' os turb ina tum, e 
forge o nafce da due aperture , chiamate Pun-
6ia Lachrymalin, nel canthus, od angolo dell' 
occhio , maggiore. 

Per quefta l i rada , i ' umidita fuperflua deglí 
occhi fi fcarica, che altrimenti darebbe difa-
gio e porterebbe rovina alie guanee; come 
infatti fuccede, quando cotefie parti fono at-
fette da qualche difordine ; come nell ' «gilops , 
e nella fíbula laprymalis. Vedi FÍSTULA , 
LACRYMALIA Puntla J & c . 

Le malat t ie , alie quali i l nafo é foggetto, 
fono la coryza, 1' ozsena, i l farcoraa, i l po-
lypus, e noli me tángete , oltre lo ftarnuto, 
e la perdita dell' odorato . V e d i ciafeuno al 
fuo luogo . 

A m b . Pareo , nel fuo 23 l i b r o , fa men-
zione di un chirurgo I t a l i a n o , i lquale avea 
P arte di rimettere i nafi perduti , o di far-
l i venire di nuovo , dopo d' eflfere ftati ta-
g l i a t i . I I fuo método , era fare un' apertura 
nel braccio del paziente , ed i v i ineílare i l 
nafo mozzato j ftando i l braccio legato e fa-
íciato per lo fpazio di 24 aiorni , 1^ najo 
pigliava radice nella piaga , e fi agglutmava 
colla carne del braccio , e crefceva al a fuá 
giufta m o l e ; lo che fa t to , ei taghava la car̂ . 

ne 
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ne del braccio, e fazzonava 11 nafo a fuo ta
len to , l'applicava nel íuo fito , e fanava le 
ferite a bell' agio . Vedi queíV operazione de
ferí tta bernefeamente nelP Hudibras , a quel 
verfo: So learned Taliacotlus, from -— & c . e 
vedi anco negli A E l . E r u d . L i p f . anno 1 6 ^ 2 . 

Hagarup, Danefe, foítenta che 11 nafo h 
i n qualche maniera adattato e fatto per fer-
v i r d1 órgano delia v i f t a , e che fi pub vede-
re per mezzo ad elfo i fondando^ la fuá opi-
nione full ' autorita di Sme t io , i l quale nel 
fuo I . l ib . delle Mifcell, Medicm. riferifee co
me cofa a l u i ben nota , che un giovane , 
cieco affatto del refto, vedea la luce, e potea 
difeernere la bianchezza de' fiori col nafo. 

M a , quanto a n o i , p i u t t o í b incl iniamo 
a fpiegare queíle fenfazioni mercé le facolta-
di del tatto e dell ' odorato , che con quella 
della vifta : N o n gia , che non v i fia una gran
de fomiglianza tra i varj organi dei fenfo , 
tanto che dia fondamento ali ' opinione , ch' 
eglino fol diíferifcano come piíi o meno d i -
l i c a t i ; per la qual cagione noi non rigettia-
mo aflbiutamente T eíempio dato da G r i m a l -
d i , d i un uomo i l quale diílingueva i colori 
col fuo t a t to . V e d i fenfo. 

I n e r v i , la cui teñura e co í l i t uz ione , per 
quanto ne fappiamo , é T ifteíTa per tutto i l 
corpo , fono certamente i veicoli di tutte le 
fenfazioni dal di fuori \ ed eglino mettono 
t u t t i capo nello ñeíío fenforio, o fia che v i 
i i rechino dall' occhio , dall' orecchia, o dal 
mafo, & c . e quel fingolare apparato , che ñ 
üíferva i n cialcun ó r g a n o , pare piut toí lo d i -
xetto per lo bene ejfe, che per Y ejfe di quel 
tal fenfo ; p iu í t oño a fermare e trattenere g l i 
effluvj paífeggieri , a raccoglierli qualor fieno 
fcarfi , a dilperderli qualor troppo copiofi , 
ad addolcirli o mií igar í i qualor fon afpri e 
duri , ed a romperé la loro forza quando 
troppo violenti ; e con quefb mezzo pro-
porzionarli a i diverfi gradi di finezza, d i 
í e n f i o n e , & c . de1 nervi degli organi rifpetti-
v i , affine di rendere le fenfazioni adequate 
ai fini j p iut toí lo dico , che a produrie . V e d i 
SENSAZIONE . 

I n Tar ta r i a , le belle piu pregiate fono 
quelle , che hanno piccioliffimi nafi . Ruy-
brok comraemora la moglie del gran Gen-
ghifean, la madre di Tamer l ano , come una 
álluílre e famofa bellezza , perché avea fo l -
í a n t o due buchi i n vece del nafo . Nel la 
«oaggior parte degli a l t r i paeü del m o a d o . 
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fe n ' eccettui la China , i gran nafi fono ih 
pregio ed onore . 

I T a r t a r í della Crimea fchiacciano o rompo-
no i nafi ai loro fanciul l i , filmando che fía 
una í t ravaganza e un difordine la pofizione 
de' nafi d i r i t t i davanti agli occh i . 

N A S T R O , una foggia di lavoro di feta di 
piccioliffima altezza, che ufafi principalmen
te per ornamenti da t eña di donna, per fe-
gni di cavalleria , & c . Ved i SETA . 

I Cavalieri della Giartiera portano un na-
Jiro t u rch ino , quei del cardo, un naflro verá 
de & c . a modo di ciarpa. Ved i COLLARE , 
G l A R E T I E R A , & C . 

N A T A L E ( Chrifimafs nelP Inglefe ) é la 
feña della N a t i v i t á di G . C. V e d i FESTA , 
NATIVITAV , INCARNAZIONE , ¿ce. 

Appare da San Gio : C r i f o f i o m o , che ne* 
p n m i t i v i tempi , 11 Natale e 1' Epifanía fi 
celebravano i n una e la iíleífa Fefta: cotefio 
Padre offerva , che era da poco tempo che 
i n Antiochia fi celebrava i l Natale a '25. d i 
Dicembre , come fefla diftinta , e che 1' ufo 
n ' era venuto dall' Occidente . Aggiugne che 
g l i A r m e n i non ne faceano fe non una Fefta ; 
e ció appo loro fi praticb , ben fino al X I I . S e -
co lo . Vedi EPIFANÍA. 

N A T A L I S , NATALIS d k s o NATA-
LITIUM , propriamente fignifica i l giorno 
della nafeita di qualche u o m o . Vedi NATI-
VITA' . 

La parola fu prima ufata appreflb i Gen-
t i l i , per fignificare la feña che fi celebra
va nell 'avviverfario della nafeita di un I m -
peratore ; donde é venuta , i n decorfo , a 
fignificare ogni forta di fefta . E confeguen-
temente, nei F a f t i , noi incontriamo Nata-
lis , SollS) Natalis Invicit , & c . Vedi F E 
STA . 

I Cr i í l i an i p r i m i t i v i , trovando la parola 
cosí introdotta e ftabllita , fe ne fervirono 
a l l ' ifteífa maniera ^ e di qua negli antichi 
Mar t i ro logi f t i s' incontra Natalis Calycis , per 
la F e ñ a della Cena , o fia per lo Giovedi San
t o : Natalis Cathedra) per lo íon t i f i ca to di 
S. Pietro : Nata l i s , o Natalitium , della ta l 
Chiefa , per la feña della Dedicazione . Vedi 
DEDICAZIONE . 

L a parola Gencthlion fi ufa appreífo i Gre-
ci nell ' ifteífo fenfo , che appreífo i L a t i n i 
quella di Natal i s , o Natalitium » 

Ludi Natalitii , Giuochi Nata l i z i i , erano 
giuochi i n í r o d o t t i , negli anniverfarj de' gior-
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n i natali de' grandi od i j luí ln S i g n o r í . Vedi 
G i u o c o . 

Anello NATA LE ^ ¿Innulus NATALITIUS, 
era un anello che f i portava folamente nel 
fñorno della nafcita. Ved i ANELLO . 
0 N A T A N T E , q. d. che nuo ta ; é un ter
mine nell ' araldica, ufato nel blafonar de'pe-
fci , qaando fon delineati i n una pofitura 
orizontale , o a modo di fafcia, o trasver-
ía lmente» cioé a traverfo dello feudo i quefta 
eííendo la loro giacitura nuotante . Ved i 
PESCE . 

N A T E S , nell* a n a t o m í a , un termine che 
efprime quelle due carnofe parti deretane del 
corpo, che volgarmente ch iaman í i natiche ; 
da Lat in i cluncs, o trates. 

NA TES cerebri, fono due protuberante cir-
colari del cervello, fituate fulla parte di die-
tro della medulla oblongata vicino al cerebel-
l u m . Vedi C E R V E L L O , e MEDULLA. 

N A T I V I T A ' , NATIVITAS , o Gtorno-na-
tale ; i l giorno della nafcita di qualcheduno . 
Ved i NATALIS . 

I I termine principalmente é ufato, parlan
do de' San t i , & c . L a nativita di S. G io . Ba-
t i f t a , & c . 1— quando diciamo aífolutamente 
la Nathi th , s'intende di quella di G . C . o fia 
la fefta del Santo Natale . Vedi FESTA , NA
TA LE , ¿kc. 

Comunemente f i tiene che i l Papa T e -
lesforo, fu i l pr imo che decreto che la feña 
della Nativita fi celebraífe a'25. di Decem-
bre . Giovanni , Arcivefcovo di Nicea , i n 
una piftola fopra la Na th i ta d i G e s ü Cr i f to 
ricrifce , che ad i nñanza di San C i r i l l o Ge-
rofolimitano , Giu l io Papa ordinb che foííe 
fatto un diligente efame e ñ u d i o , per r i t r o -
vare i l proprio giorno della Nafcita del Sal-
vatore ; ed eífendofi trovato eífere i l d i 25. 
di Decembre s da 11 i n appreflb fi comincib 
a celebrare la fefta i n tal giorno . Ved i IN-
CARNAZIONE . 

NATIVITA ' , nel l 'Aftrologia s i l t ema, o 
la figura de' cieli , e particolarmente delle 
dodici Cafe, nel momento i n cui uno é na
to : chiamata anche Orofcopo. Ved i ORO-
SCOPO . 

Prendere o fare la Nat iv i th , cioé per via 
di calcólo añrologico veder di fapere, quan-
to abbia da vivere la Regina, ¿kc. fu fatto 
delitto di fellonia. A n . 2 3 . E l i f . c. 2 . 

N A T I V O , s' applica ad una perfona con-
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íiderata come nata i n un certo luogo ; o che 
di la diriva la propria origine . 

I piu aecurati Scrittori diftinguono tra un 
Nativo d i un luogo , e tra uno i v i nato . Na to 
non íignifica á l t ro p i h , che V eífere i v i flato 
prodotto , o portato al mondo , o fía che i 
luoi Genitor! foífero veramente di quel pae-
fe e v i abitaífero , o fia che v i fi trovaífero 
folo per accidente , come foraftieri & c . M a 
nativo fi riferifee alia propria d i m o r a , o reü-
denza de' genitor! e della famiglia , e dove 
la perfona ha avuta la fuá educazione. 

E d i qul pub uno eífere nativo d i un luo
go , e nato i n un altro : Cos í Gesu Crif to 
é chiamato Nazari ta , e Galileo , come na
tivo ; abbenché foífe nato i n Betiemme j C i t -
ta di Giuda . 

NATIVO , Nativus , ne' nofir i l i b r i ant i -
chi legal i , fignificava una perfona ch'era na
ta fchiava, o villana ( villain ) . V e d i SCHI A-
v o , & c . — Per lo che differiva da uno che 
fi foífe venduto, o diventato fchiavo per atto 
fuo proprio ; poiché quefti era chiamato ¿ 0 ^ -
man , uomo venduto , od obbligato . Vedi 
VILLAIN . 

N ATIVI Tenentes 3 ne1 nofl r i L i b r i an í i -
c h i , fono g l i uomini l i b e r i , che poífedono- , 
o tengono una térra nat iva; c i o é , una té r ra 
foggetta a' fervigi de' N a t i v i . Spelm. 

NATIVI de Jiipite, erano uomini obbliga-
t i per nafcita o per famiglia . — V i erano 
puré de' Nat iv i conventionarii cioé obbl iga t i , 
o fervi per coatratto o patto . Servi enim 
alii natura , alii faS i i , ali i emptione , a l i i 
redemptione , alii fuá v d alterius datione . 
I L H e n . 1. cap. 76. 

Nella Cornuvaiiia v ' era una confuetudine , 
che fe un uomo libero fpofava Nat ivam, 
( a neif, nello J i tk légale antico Inglefe ) e la 
menava ad liberum tenementum, & líberum 
thomm , e n ' avea due figliuole , una d' eífe 
era libera , e 1' altra ferva ( a villain ) . Bra£l . 
I . 4 . c. 2 1 . Ved i NEIF . 

N A T R O N , o ANATRON, nella Storía 
Natura le , una fpezie bruniccia di fale , che 
traefi da un lago d'acqua ftagnante , nel 
deferto di N i t r i a , n e l l ' E g i t t o . Vedi SALE. 

E g l i é gran fatto della natura del N i t r o , 
ond' é chiamato n i t ro E g i z i o , e fi crede 
anco , che fia i i vero n i t ro degli antichi . 
V e d i NITRO . 

Ex un error popolare, che tutte le oífa o 
pie-
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pietre ^ittate i n cotefto lago, fono per gradi 
convertite i n N a t r ó n . — E g l i fa una grande 
ebull izione, quand' é mi í io cogli ac id i ; donde 
egli é noverato per una fpezie d' a l k a l i . Ved i 
ACIDO , ed ALCALI . 

Si adopera nell ' imbianchire le t e l e ; ma 
le abbrucia , fe non é corretto con una m i -
í lura di ceneri . Vedi BIANCHIRE . 

, I I Natrón d e l l ' E g i t t o , come é defcritto da 
P l i n i o , da Mat th io lo , e da A g r í c o l a , é un 
fale álcali perfórate a guifa d' una fpugna , e 
di un guí te liíTiviale. 

I fuoi principj fono principalmente due , 
fecondo ebe pare al Dot tor Leigb ; cioé un 
fale-marino , ed un fale urinofo . I I primo lo 
riceve dalla térra , i l fecondo dall ' aria . 

I I Do t to r Hunt ing ton , che fu i n ful luo-
g o , dice che i l Natrón é flimato venire dal 
fondo del lago; dove per lo calor del Solé f i 
condenfa , e s' indura nella forma i n cui lo 
vediamo : M a la fuá opinione é , che egli 
piuttofto fi fepari dali ' acqua per la forza del 
S o l é . 

M . de la Chambre aggiugne , che tre o 
c[uattro giorni prima che i l N i l o cominci ad 
inondare , cade una certa rugiada , d' una v i r -
th fermentativa ; a tal che leva una paña che 
Je fi efpone i e che nell ' iñeífo tempo compa-
rifee i l natrón. 

Ippocrate, Galeno , M a t t i o l i , Diofcor i -
de , & c . ne fan menzione come di droga 
utile nella Medicina ; e M . de Clofs crede 
cziandio , che tutte le acque mlnerali di 
Francia fien o imprégnate di quefta fpezie di 
n i t ro ; e che di qua elle derivano le loro v i r -
t u medic ina l i . 

E g l i é d' una íingolare efficacia nel ferti-
lizzare i l terreno \ lo che íi fpiega da Ra-
]eigh , con fupporre le fue particelle volat i l i 
rifcaldate da un fuoco fotterraneo , o dal ca
lor del Solé ; e che facciaíi per cotal modo 
prontamente afcendere per l i tubi minu t ide l -
le piante, e porti feco i fughi della t é r r a . 

Pl inio diriva i ' invenzione del vetro da parte 
di quefto natrón , accidentalmente liquefatto 
nella fabbia , dove feorfe i n r i v i o correnti 
di Vetro . Vedi VETRO . 

Quedo ni t ro fi diítinguc dal n i t ro moder
no , o dal fa ln i t ro , per lo fuo fermentar co
gl i acidi , lo che i l falnitro non fa ; per lo 
íüo fpirito volatile , per lo fuo odor l iff ivia-
I c , per la tenace inüpida foüanza che da , 
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& c . — Conviene poi col fa ln i t ro , in que-
fio, che gocciolando fopra d' eífo dello fpirito 
di zo l fo , fi fpacca ed efee i n criftalli pirami-
d a l i . I I Dot tor Leigh crede che W natrón fi ac_ 
coíli piíi al fale armoniaco , che al falnitro» 
Vedi SALNITRO . 

I I Dot tor Lií ler congettura, che una gran 
parte dell' acqua faifa de' laghi d' Egi t to , ef-
í'endo paíTata per l i corpi di que' vafti anima-* 
l i , onde fono r i p i e n i , come de' coccodrilli , 
degl' hippopotami & c . deve i n confeguenza 
di ventar urinofa , o falino-urinofa ; che é una 
parte della compofizione del fal armoniaco , 
Vedi ARMONIACO . 

N A T T A » , o N A T A , nella Med ic ina , 
una grande eferefeenza carnofa, od un tumo-
re che viene i n diverfe parti del corpo. 

* L a parola e anco Jcritta nafa , nasda , e 
napta . 

Blancardo la definifee, un tumore grande, 
mol l e , dolorofo, fenza colore, che fuol per 
lo piíi venire fulla fchiena , qualchc volta 
fulle fpalle ed i n altre p a r t i . — La fuá ra-
dice é piccioliíTima ma la natta crefee cosí 
prodigiofamente , che alie volte eguaglia un 
mellone , od una zueca . 

Compaion delle natta fpeffiííimo ful eo l io , 
mol to fimigliantemeníe alie taípse . Ved i 
TALPA . 

Elleno fono del genere oedematofo, e de-
vono eftirparfi col taglio , e s' impedifee che non 
ri tornino , con precipitato roíío , con v i t r io -
l i , od allume bruciato , meflb fulla parte. 

Bartholino fa menzione d' una Signora, 
che fí guari da una natta , da s é , mordendo-
felá v i a . 

N A T U R A , h un termine variamente 
ufato . Ariftotele hauncapi tolo i n t e ro , ferit-
to efpreííamente per enumerare le varié acce-
zioni della voce Greca (puais, cioé natura , 
e _ tra g l i Scrit tori L a t i n i , le diverfe accezio-
n i della medefima parola fono tante , che un 
certo Autore ne conta fin a quat tordici , o 
quindlci . I I Signor Boyle , in un precifo 
trattato della nozione volgarmente ricevuta 
della natura, ci da otto principali feníi , ne' 
quali vien prefa. 

NATURA , adunque, qualche volta Apren
de per lo fiflema del mondo; per la macchi-
na del l 'Univerf® ; o per l'adunamento od 
aggregato di tu t t i gl i eíferi creati . Ved i 
UNIVERSO , e SISTEMA , 

N e l . 
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N e l qual ienío diciamo , 1' Autor, dclla 

Natura i i l Solé é detto 1' occhio della Natu
ra , perché i l lumina 1 'Univerfo , ed i l padre 
della Natura , perché n íca lda la t é r r a , e la 
rende frattifera • E c0^1 diciamo della Fenice , 
o di qualche chimera , non v' eííere cofa fi-
mile nella Natura. . n 

I n luogo della parola Natura , i n queuo 
fenío5 i l Boyle , per evitare Tambiguita , e 
l ' abuío di eífa parola , ama meglio di fofti-
tu i rv i quelle di Mondo,, o d' Univerfo . Vedi 
MONDO . 

NATURA i n un feníb piu r i f l r e t t o , , s'ap-
plica a ciaícuna delie diverle fpezie d' E í í e r e ; 
creato, ed increato j fpirituale , e c o r p ó r e o . 
Vedi ENS . 

N e l qual fenfo diciamo , la Natura umana , 
intendendo tu t t i g l i uomin i infierne che pof-
fedono la medeí ima anima fpirituale , ragio-
nevole, & c . ia Natura Angé l i ca , la Natura 
d i v i n a , & c . 

I n queíto fenfo, i Teologi delle fcuole d i 
cono , Natura naturans , e Natura naturata , 
parlando di D i o , che é la Natura naturans, 
come queali che da 1' eífere e la Natura a 
t u t t i g l i a l t r i i i n oppoí iz ione alie creature 
che fono la Natura naturata, come quelle 
che ricevono la loro Natura dalle m a n í di 
un a l t r o . 

NATURA , i n un fenfo ancora p i ü r i í l r e t -
t o , f i ufa per i ' e í íenza di una cofa; o per 
quello che g l i Scolaftici chiamano la fuá quid-
dita ^ cioé l ' attributo che la fa quello ch'eir é . 
V e d i QUIDDITA' . 

N e l qual fenfo , i Cartefiani dicono, é 
la Natura del!1 anima i l penfare ; e , la N a 
tura della materia confifte nelf eftenfione . 
Vedi ANIMA , MATERIA , ESTENSIONE , 
& c . 

E qul la parola effenza , i l Sig. Boyle vor-
rebbe che aveífe luogo i n vece di Natura . 
Vedi ESSENZA . 

NATURA f i prende ancora piu particolar-
mente per 1' ordine í t ab i l i t o , e per lo corfo 
delle coíe materiali ; per la ferie delle caufe 
feconde; o per le leggi che D i o ha impofte 
su i mo t i impreíTi da l u i . Vedi CAUSA , 
LEGGE , e MOTO . 

N e l qual fenfo d ic iamo, laFi í ica é lo i l u 
dió della Natura . La Natura fa fuccedere al 
giorno la no t te ; la Natura ha refa neceffaria 
la reípirazione alia v i t a , & c . 

COSÍ San Tommafo defimfee la Natura , 
Tomo V. 
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una _ fpezle di arte divina , comunicata agli 
eíferi , che l i porta al fine per eui fono de-
ftinati. — N e l qual fenfo, la Natura non é 
altro che quella concatenazione di caufe e 
di effetti , o queir ordine e quell ' econo
mía che D i o ha ftabilita nelle parti del
la fuá creazione . Vedi CONCATENAZIO-
NE , & c . 

I n queño fenfo puré noi d ic iamo, i mira-
coli fono effe t t i , al di fopra de1 poteri della 
Natura: L ' arte dicefi che contraí ía o fupera 
la Natura , per mezzo di macchine ; perb 
che quefte producono effetti che eccedono 
quello che nell ' ordin común delle cofe íi fcuo-
p re . Ved i A R T E , MIRACOLO , & c . 

NATURA , i n o i t r e , fi prende per un ag-
gregato di potenze OI facoltadi appartenenti a 
qualche corpo , fpezialmente ad un vivo . 

N e l qual fenfo i Medici d icono, la Natu
ra é forte , o ñ a n c a , od oppre í fa ; ovvero , 
i n un dato morbo , la Natura lafeiata a fe 
ñeífa , operera , o compira i l guarimento . 

NATURA , é un termine ancor piu rigo-
rofamente prefo , per 1'azione della Provi -
denza, per lo principio di tutte le cofe ; o 
per quel potere od Eí íere fpiri tuale, che é 
diffuio per tutta la Creazione, e move , ed 
opera i n tu t t i i corpi , e da loro certe pro
prieta , e produce certi effetti . Vedi PROVI-
DENZA . 

I n queflo, che i l Boyle confidera come i l 
fenfo ií piíi ufuale , la Natura non é altro 
che D i o , che agifee egli fteífo , e fecondo 
certe leggi che egli fteífo ha fiííate . V e d i 
D i o . 

Quefla nozione fembra m o l i ó confaríi con 
quella di -molti an t i ch i , i quali facean la 
Natura i l D i o dell' Univerfo , i l Ta X]av , 
che prefiede fopra tutte le cofe , e governa 
tutto ; abbenché a l t r i nconofceífero quefto 
per un Eífere immaginario ; e per Natura 
intendeífero non piíi che le qualita o le v i r -
ch , che D i o ha date alie fue creature , e 
che i lor Poeti ed Oratori prefer mot ivo d i 
perfonificare . 

11 P. Malebranche dice , che la Natura , 
di cui tanto f i parla nelle fcuole , non é 
buona per a l t r o , che per farci ritornare all* 
idolatría ; g l i antichi Pagani intendendo per 
quefta , non so qual cofa , che fenza eífere 
D | o , opera di continuo per 1' Univerfo . 
Cos í 1' Ídolo Natura non é che un attuale 
pr incipio , che i n concorrenza con D i o , é 
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la proí í ima ed immediata cagione di tu t t i 
ieambiamenti che accadono alia materia. L o 
che pare che cafchi nel dogma ¿elV ^4mma 
mundi ; come fe la Natura fofle un íbftituto di 
D i o , od una caufa collaterale con D i o , od 
un Eflere di mezzo tra D i o e le cofe créate . 
Ved i ANIMA MUNDI . 

Ariftotele definifce la Natura , Principium 
& caufa motus, & ejus inquo eji primo per 
fe , nonper accidens: Definizione cosí oícu-
ra j che niuno de' íuoi Commentator i , con 
tutte le loro glofe, é ñ a t o capace di renderla 
in te l l ig ib i le . 

Quefto principio , che i Peripatetici chia-
mavano Natura , fupponevano che agiíTe ne-
ceffariamente \ e che pero foffe privo di co-
gnizione, o di l iberta. Vedi NECESSITA'. 

C o s í puré g l i Stoici concepivano la Natu
ra , come un certo f p i r i t o , od una v i r tü dif-
fufa per F Univerfo , che da va ad ogni co
fa i l fuo m o t o ; cos'i che tutto é trafeina-
to dall' ordíne invariabile di una Natura 
cieca, e di una neceííita inevitabile . Vedi 
FATO . 

Parlando dell' azione della Natura , non fi 
ha da intendere altro piíi , fe non , che i 
corpi adoperano 1' uno fopra F a l t r o , i n una 
maniera , congruente alie leggi generali del 
moto che i l Creatore ha ñ a b i l i t e . 

I n cib fíaíTi i l mi í te ro d i quefta gran pa
rola , che non é finalmente altro che una 
maniera compendiofa di efprimere 1'azione 
d i t u t t i i corpi : ma i l meccanismo de' 
c o r p i , meglio forfe efprimerebbe quello che 
s' intende qul per Natura . Vedi MECCA
NISMO . 

OíTerva i l Sig. B o y l e , che alcuni vogliono 
che la Natura di una cofa í ia folamente la 
legge ch' ella riceve dal Creatore , e fecondo 
la quale ella opera i n tutte le occafioni. 
M a queíla é una efpreffione impropria , e 
figurata . 

I I medefimo Autore propone una nozione 
della Natura , come piü acconcia di qualun-
que altra recata fin ora , per una nozione 
principale; i n riguardo a cui mol t i a f f i omi , 
e molte efpreffioni che a quefla parola fi r i -
ferifeono , poflfono intenderfi i l piu conve
nientemente. A l qual uopo, ei diflingue tra 
Natura genérale , e Natura particolare. 

NATURA Genérale da lu i f i definifce Tag-
gregato de1 c o r p i , che compongono o forma-
ñ o i l mondo nel fijo flato prefente, confide-
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rata come un pr inc ip io , per v l r t u di cui aoi_ 
feono, e foffrono, lecondo le leggi del moto 
preferitte dall' Autore delle cofe . 

N ATURA Particolare d' ogni fubordinato 
o individuo , confifte nella Natura genérale 
applicata a una porzion diftinta dell' Univer
fo . — Ovvero é un confluflb delle proprie
ta meccaniche ( come magnitudine , figu
ra , ordine , í i tuazione , e moto lócale ) di 
partí convenienti e baftevoli a coftruire o 
daré la fuá particolar fpezie o denominazio-
ne al corpo particolare che formano; i l con-
corfo di tutte quefte proprieta eífendo confi-. 
derato come i l principio del moto , della 
quiete, & c . 

Le leggi della NATURA , fono gli affiomi 
0 le rególe generali del m o t o , e della quie
te píTervate dai corpi naturali nelle loro 
azioni g l i u n i fopra gl i a l t r i ; ed i n tu t t i i cam-
biament i , che aceaggion loro nello ñ a t o na-
turale . Vedi LEGGE . 

Le leggi della Natura e le leggi del moto, 
fono infatt i le ñ e í í e ; V é nondimeno Pufo 
di faryi qualche differenza , e trovanfi de g l i 
A u t o r i che chiamano i cafi particolari del 
moto | leggi del m o t o ; ( Vedi MOTO ) le piu 
generali , o cattoliche , e quelle, dalle quali 
come da affioni fon E altre dedotte, le chia-
man leggi delta natura. 

D i q u e ñ e , i l Cavalier Neuton n ' ha ñabili te 
tre . 

1. Che ogni corpo perfevera nel medefimo 
ñ a t o , o di quiete o di moto rettilineare uni 
forme ; almeno fin tanto ch' egli non é sforza-
to di cambiarlo da qualche eñranea forza. 

Cos í i projettil i perfeverano ne' loro m o -
t i , fe non che fono dalla refiñenza dell' aria , 
e dalla caufa della gravita r i t a rda t i ; e si un 
paleo , le cui p a r t í , per la lor coefione , con
tinuamente tirano 1' una 1' altra fuor del mo
to rettilineo , ceña fol tanto di correré i b -
tomo., a cagione dell'aria che refifte , ed i l 
fregamento del piano su cui fi move . E s i , 
1 corpi piü grandi de'pianeti e delle come
te confervano i loro m o t i progreffivi e c i r -
colari per lunga pezza non mai í c e m a t i , i n 
regioni o mezzi p r iv i d i ogni fenfibile refi
ñenza . Vedi V i s Inertia , RESISTENZA , 
e MÉDIUM . 

2. I I camblamento di moto é fempre pro-
porzionale alia forza motrice , che lo ca-
giona , ed é fempre nella direzione della l i 
nea retta i n cui vien cotefta forza impref la . 

Se 
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Se una certa forza produce un certo mo

to ; una forza doppia produrra i doppio del 
m o t o ; una forza t r ip l ice , tre volte altrettan-
to di m o t o ; o fia che venga impreí ía tut t m 
un t r a t t o , o fucceíí iyamente, e per gradi . E 
quefto moto (poiche e íempre diretto dali 
iííeííb punto che la forza generante ) le i l 
corpo era i n m o t o d ianz i , o v i íi ha da ag-
giugnere ) quando i mot i cofpirano; o da 
í b t t r a r n e , dove fon cont rar j , o da aggiugne-
re obliquamente , quando fia obl iquo; ed e 
corapofto con e í í b , íecondo le determinazioni 
di ciafcuno . Ved i COMPOSIZIONE . 

3. la Reazione é fempre contraria cd 
eguale a l l ' azione ; o le ^azioni di due corpi 
1' un fopra 1' altro fono fempre mutuamente 
eguali e dirette per contrarj ve r f i . 

T u t t o quello che preme , o fpigne e t i ra 
un a l t r o , é egualmente premuto o fpinto da 
quello . Cos í , fe io premo una pietra col 
m i ó d i t o , i l dito é egualmente premuto dal
la p ie t ra . Se unCaval lo tira un pefo permez-
zo di una fuñe , i l cavallo é tirato egualmente 
i n dietro verfo i l pefo ; imperocché la fuñe 
eííendo egualmente fiirata o tefa per ciafcun 
ve r fo , con sforzo eguale di allentarfi , fof-
pignera i l cavallo verfo la pietra , e la pietra 
verfo i l cavallo; e impedirá i l progreíTo dell1 
u n o , non men di quel che promova i l pro
greíTo dell' altro . 

Pa r imen t i , fe un corpo, urtando i n un al
t ro , cambia i n qualche maniera i l di lui mo
to ; anch' egli foffrira per mezzo dell' altro , 
un egual cambiamento nel fuo proprio m o t o , 
a caufa dell' egualita della preffione. 

I n queñe azioni i cambiamenti fono egua
l i , non quelli perb delle veloci ta , ma quelli 
de' m o t i , fupponendofi i corpi liberi da qua-
lunque altro impedimento . Quanto ai cambia
ment i delle velocita , che pur fi fanno per 
contrarj verfi nel cambiarfi de'moti egualmen
te , eglino fono proporzionali ai c o r p i . Vedi 
REAZIONE . 

Quefia legge ha pur luogo nell ' a t trazione. 
V e d i ATTRAZIONE .-

NATURA , nella profodia. *—• Una filiaba 
dicefi lunga o breve di fuá Natura , e fi vuol 
du-e , che ella é tale originalmente , e indepen-
-dentemente da ogni regola di grammatica , 
che pub renderla tale per pofizione, od'altra 
guifa. Vedi QUANTITA ' , e PROSODIA. 

N A T U R A L E , é cib che fi riferlfce alia 
natura i che nafce da un principio della natu-
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r a ; o d é conforme all 'ordinario corfo ed ordi-
ne della natura. Vedi NATURA. 

Quando una pietra cade al l ' ingiu , noi 
volgarmente diciamo che lo fa per un moto 
naturale : Le cure opérate colle Medicine , 
fono operazioni naturali y ma le miracolofe 
opérate da Gesü Cr i í lo foprannaturali . Vedi 
M l R ACOLO , & c . 

Figlluoli NATURALI , fono i na t ida legi t -
t ima congiunzione. Vedi BASTARDO. 

Orkonte NATURALE , é i ' orizonte fenfibile 
0 fifico . Vedi ORIZONTE . 

Legge NATURALE . V e d i Lcggt di NA
TURA . 

Giorno NATURALE . Vedi i ' Ar t ico lo 
G l O R N O . 

NATURALE . Vedi 1'Articolo A NNO . 
Facolta NATURALE . Vedi FACOLTA'. 
Quincy definifce la naturale Facolta , quel 

potere o quella forza che nafce dalla circo-
lazione del fangue , ed é manifeña i n tutte 
le fecrezioni che fanfi nel corpo; quella fola 
fecrezione eccettuata , che faífi nell ' origine 
de' nervi . Vedi SECREZIONE , SPIRITO , 
ÑERVO , & c . 

Funztoni NATURALI , n e l l ' e c o n o m í a an í 
male , fono quelle azioni , per le quali le 
cofe introdotte nel noflro corpo, ficambiano 
e fi aff imilano, cosí che diventano parti del 
noftro corpo. Vedi FUNZIONE . 

Quefte fono le azioni delle vifcere, de'vafi 
che r icevono, ritengono , movono , cambia-
no , mifchiano , fecernono, applicano, por-, 
tan fuori , e confumano o difpendiano gl1 
umori del corpo . Ved i DIGESTIONE , N u -
TRIZIONE , & c . 

Ijidinazioni N A T U R ALI ) fono quelle ten-
denze, o que' mot i della mente , verfo cofe 
apparentemente buone ; che fon a tutto i l 
genere umano i n un minore o maggior grado 
comuni . 

L ' Inclinazion naturale, fecendo i l P. M a -
lebranche , é 1' iftefib i n riguardo agli fpi r i -
t i , che i l moto i n riguardo ai corpi \ e 
ficcome tutte le varieta nel mondo materia-
le proecdono dai diverfi mo t i dei corpi , 
cosí tutte quelle del mondo intellettuale dal
le ine l inaz ioni ; e ficcome tu t t i i mo t i fono 
1 rifultati d' impreffioni immediatamente co
munícate dal dito del Creatore , cosí tutte 
le inelinazioni non fono certamente altro 
che cont inué impreffioni della volonta del 
Creatore fopra quella della creatura ; e pe-
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rb devono nece í íanamente eíícre concordi e 
f imi l i alia fuá; e non devono dunque avere 
al tro fine principa le che la fuá gloria ; né 
altro fecondariq fine , che la loro propria 
confervaxione e quella degli a l t r i , ma íem-
pre relativamente a quegli che da loro i ' 
c í fe re . 

O r a , non eflfendovi propriamente che un 
a more in Dio ch' c 1' amore di fe ílelío ; egli 
altresi non impr ime fuorché un amore i n 
noi , ch' é 1'amore del bene in genérale , 
Quefto amore del bene i n genérale e i l pr in
cipio di tu t t i i noílri amori o defiderj part i-
colari ; poiché infatt i queíV amore non é fe 
non la noftra volonta : la volunta , effendo 
appun ío ben diff ini ta , una continua impref-
í ione dell' Autor della natura 5 che porta la 
mente dell' uomo verfo i l bene i n genere. 
Ved i VOLONTA' . 

M a non folamente F impreíTione verfo i l 
bene i a genere procede da D i o , ma anco tut-
te le noftre ¿nclinaziorit ai be ni particolari ; 
come v .g r . la confervazion di fe i l e í fo , & c . 
Ved i PASSIONE . 

NATURALE Storta , una deferizione de' 
prodotti natural! della térra , dell' acqua o 
deH'aria; v . g . delle bei l ie , degli ucee 11 i , de' 
pe fe i , de' me ta l l i , de' minerali , e de' folíi-
l i ; infierne con que' firaordinarj fenomeni , 
che d1 ora i n ora nel mondo materiale cora-
paiono , come m o ñ r i , meteore , & c . Ved i 
JSTORIA . 

Oltre le Storie m t u r a l i generali s come 
quelle di Plinio , & c . ve ne fono di partico
l a r i ; e quefie di due fpezie . •—• Della p r i m a , 
quelle che folamente confiderano una fpezie 
di cofe ; quali fono la Storia delle conchiglie , 
del Dottor Lifter ; de' Pefci , di Wil loughby ; 
quella degli. uccelli , del medefimo ; quel
la delle Piante , di Ray ; quella degl' I n -
fetti di Swammerdam, e di Mouffct ; "que!'a 
degli an imal ! , di Gesnero ; quella de' f o f f i l i , 
d' A g r í c o l a , di Mercato , & c . 

Della feconda fpezie fono quelle che con-
íiderano le varié fatte di coíe natural! i n 
particolari región! , o provincie ; come la 
Storia Naturale del D d f i n a í o , di Chorier ; 
la Storia Naturale delle A n t i l l e , del P. D u 
Ter t r e , e di M . Lonv i l ers de Poinci ; quelle 
delle Provincie d' Oxford , e StafFord , del Dot 
tor Plott 5 quella di Lancaíler , di Leigh ; 
della Provincia di Norchampton , di M o r t o n ; 
c quella cklla medefima Provincia , proraeíTa 
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da M . Bridges \ quella dell' Ifole di Ponente 
di M a r t i n , & c . 

Filofofia NATURALE , t; quella fcienia 
che confidera le potenze o forze della natu
ra , le proprieta de' corpi natural i , e la loro 
mutua azione gl i un! fopra degli a l t r i : che 
akramenre chiamafi la F i j i c a . Ved i FÍSICA , 
e NATURA. 

Magia NATURALE , é quella che fola
mente fa ufo delle caufe natural! , Vedi 
MAGIA . 

Caufa NATURALE . V e d i F Ar t icolo 
CAUSA . 

NATUR ALE , nell ' Araldica , ha luogo , 
dove fon blafonati degli animal! , de' f ru t t ! , 
de' fiori , & c . co' color! che tai cofe hanno 
naturalmente , benché diverfi da! color! or-
dinarj dell' Araldica ; e quefto fi fa per i m 
pediré che 1' armi non Ceno accagionate di 
falf í ta , quando fon blafonate co' nomi de' 
color! , ignoti nell ' Ara ld ica . Ved i COLORE , 
e BLASONE. 

NATURALE , nella Mufica , qualche vol
ía fi ufa per d ia tónico . V e d i DIATÓNI
CO . 

NATURALE fi prende anco per fifico. •—: 
N e l qual u l t imo fenfo , la Mufica naturale 
é quella che fi efeguifee o compie per mezzo 
di organi na tura l i , i . e. la mufica vocale; i n 
contradiftinzione dall' artifiziale , od ifirumen-
tale . Ved i MÚSICA . 

Armonía NATURALE , c la prodotta dalle 
corde naturali cd eífenziali del modo . Vedi 
ARMONÍA . 

Nota NATURALE fi ufa i n oppofizione 
alie note i n b-molle , o diefis , che fon 
chiamate note a r t i p z i a l i . Ved i NOTA , SCA-
L A , &C. 

NATURALE fi prende anco per c!b che 
viene immediatamente dalle mani della na
tura . — N e l qual fenfo é i l termine oppo-
fto a ía t t iz io , od artifiziale , che fígnifica 
cofa lavorata o faíta dal l 'ar te . Vedi ARTI
FIZIALE , & c . 

I I Vefcovo W l l k i n s oflerva , che feoprefi 
una grande difFerenza tra le cofe naturali e 
le artifiziali , quando fi vedono co' microfeo-
p j ; le prime fempre appaiono adorne di tut-
ta i ' immaginabile eleganza "e bsllezza ; le 
feconde , benché delle piu curiofe nella loro 
fpezie, appaiono infinitamente rozze, e non 
pulite : l í piu fino ago appar un' afpra ver
ga inegual di ferro) ed i l p iu aecurato inta-

glio« 
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g l i o , appar come fe fofíe fatto con una -zap-
pa , o con una cazzuola . 

NATURALI , Res NATURALES , nella 
Medicina . — I n ogni anímale , per quanto 
fia infermo od ammalato , v i retía íempre 
qualche grado di v i t a , e di forza ; e le caufe 
e olí eflfeítí di c ia ícheduna. . -— Q u e ñ e fono 
chiarnate naturali , coíe natura l i , o cofe fe-
condo la natura ; ed alie volte meramente na
tura 5 i n contradiflinzione dalle mn-naturali. 
Vedi NON-NATURALI . 

N A T U R A L I S T A , una períbna che ha 
fiudiata la natura , ed é ben vería ta ne' cor-
p i naturali , particolarmeute i n riguardo a' 
metall i , a' m ine ra l i , alie pietre , a' vegetabi-
l i , ed agli animali . Vedi ANÍMALE, PIAN-
TA , & c . 

Ariflotele , El iano , Plinio , Solino , e Teo-
frafto furono i maggiori naturalifli fra g l i an-
í i c h i ; ma caddero^ i n mol t i í runi e r r o r i , che 
fono ílati corretti con la felice induftria de' 
mode rn i . Aldrovando é i l piu copiólo e com
pleto tra' moderni naturalifli j la fuá opera 
é i n 13 V o l . i n foglio . 
[ N A T U R A L I Z Z A Z I O N E , nella Legge , 

T atto di naturalizzare un alieno o foralliere, 
o di metterlo nella condizione di un fuddito 
na to , o naturale, e fario entrare nelle ragio-
n i , ne 'd i r i t t i e ne'privilegj di quel lo . Ved i 
ALIENO , e DENIZEN . 

I n Francia , la naturallzzaztone é una pre-
rogativa del Re i i n Inghilterra , fi fa fola-
mente con un atto del Parlamento. 

I n Francia , g l i Svizzeri , 1 Savoiardi , e 
g l i Scozzefi , non han biíogno di naturaliz-
zaztone, poiche 11 reputano come regnicou , 
o n a t i v i . 

N A V A L E , cib che appartiene a 'vafcell i , 
od alia navigazione . Vedi VASCELLO e 
NAVIGAZIONE . 

I n quefto fenfo ^diciamo alie volte , forze 
naval i , combattimento navale , & c . 

NA VALE Corona, Corona navalis , appreflb 
g l i antichi Romani , una corona ornata con 
figure di prore di vafcelli , che davafi a co
loro i quali nelle battaglie marknme aveano 
p r i m i abbordato un vaíccllo deli' in imico . 
Ved i CORONA . 

Abbenché A . Gellio fcmbri favcllare i n 
genere, dove dice , che la Corona navale era 
ornata con prore di vafcell i , Lipfio dirtingue 
due fpezie di Corone naval i , ghiauiando i ' una 
femplice , i1 aura rojirata . 
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E i fuppone la prima , fchie t ta , e data ai 

meri foldati , & c . La feconda , mol to piíl 
gloriofa, ornata di prue di n a v i , e data fol-
tanto a1 grandi Cap i t an i , od a m m i r a g l i , che 
avean guadagnata qualche importante v i t tor ia 
ful mare. 

N A V E o NAVATA * , nel l 'Archi te t tura , 
NAVIS Ecclefiae dinota i l corpo di una Chie-
fa ; od i l luogo dove íla i l p o p ó l o ; e che fi 
eílende dai cancelli o balauñri del coro fino 
alia porta principale. Vedi CHIESA . 

* Baldo diriva la parola dal Greco vao; tem
plo ; che Salmafw fa venire da vavs , 
va/cello j a cagione che la volta del fof-
fitto di una Chiefa fomiglia in parte ad 
una nave . 

G l i antichi Greci chiamavano la nave Pro
naos, i La t in i fpeífo C e l i a . Vedi PRONAOS. 

La nave della Chiefa appartiene ai paro-
ch i an i ; eglino devono fare le reftaurazioni , 
&.c. V e d i RIPARAZIONE • 

NAVE , nel commeroio . Vedi 1' Ar t icolo 
VASCELLO . 

N A U F R A G I O ( ncll'Inglefe ¿ freck, Ship 
wreck ) é quando un vafcello perifce nel ma
re , e non ne fcampa uomo v i v o . 

I Giureconfulti La t in i lo chiamano naufra-
gium. •—- I beni od effetti che erano nel va
fcello , e che 1' onde hanno portati a t é r r a , 
appartengono al Re , o a colui al quale i l Re 
ne aí íegna i l d i r i t to * . 

* Cosz nello Stat. Prserog. Reg. c. 11. — Rex 
habebit wreckum maris per totura re-
gnum , balsenas & ílurgiones captas i n 
mari , vel alibi intra regnum, exceptis 
quibuslibet priviiegiatis loc is , & c . 

Se un u o m o , un c a ñ e , od anche un gat-
to ne fcampa v i v o ; la parte o períona a cui 
i beni appartengono comparendo dentro un 
anno ed ^in g i o r n o , e provando che i beni 
od effetti fono fuoi , l i riavera , o ricupe-
rera . 

I n di ver fe carte , e vecchie fcr i t ture , ap-
pare , che i l naufragio ( wreck ) anticamente 
non folo comprendeva i beni che venivano 
da un vafcello7ch1 era per i to , ma tut to quel-
lo ancora che i l mare gittava fulla t é r r a ; o 
foffero pietre preciofe, o pefci * , o erbe ma
rine , o f imi l i . / 

* Quejlo wreck , nel Gran Confuet. d i 
Normandia , c . i j . e chiamato varech , 
e laúnizzato ve r i l cum; ed in alcune del-
ls mjke carte mticbe wreche , weree , 

e feu-
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e feupwerp ; q. d. fea-upwerp , cioe gi t-
tato dal mare . 

N A V I C U L A R E *0s ) neU'Anatomla , i l 
terzo offo nel piede tra F aftragalus, e le oíTa 
euneiformia . 

* E ' eos) chiamato da N a v i s , nave, a cut 
ha qualche fomiglianza ; per la qual ca-
gione parimenti e chiamato cymbi torme, 
da cymba battello ; e Scaphoides da ícha-
pha , barchetta . Ved i PIEDE . 

U os naviculare ha dietro a sé un gran fe-
no , che riceve i l capo anteriore convefíb del 
primo o í í b ; e dinanzi é conveflb : egli é di -
vifo i n tre capi , che fono ricevuti ne' feni 
delle oíTa euneiformia. 

N A V I G A R E , i n un fenfo genérale , e 
prefo per 1' arte o per F atto di navegare s 
cioé di determinare tu t t i i caíi del moto di 
un vafcello; per mezzo delle carte marine . 
Ved i NAVIGAZIONE. 

D i quefta ve ne fono tre fpezie, navigar pla
no ; di Mercatore y e circolare . 

NAVIGAR Piano , é quelloche compiefí per 
mezzo di rombi difegnati fopra una carta pia
ña . Vedi CARTA , e ROMBO . 
• NAVIGAR di Mercatore ^ f icompie perv ia 
de' rombi delineati fopra una carta di Merca
tore . Vedi MERCATORE . 

NAVIGAR circolare, íi compie per mezzo 
delF arco di un gran circolo ; che , fra tutte 
F altre maniere, dove foífe praticabile , é la 
piü corta e fpedita . Ved i CIRCOLARE e 
GLOBULARE C a r t a . 

Domina del NAVIGAR Piaña e di Mer
catore . ——• I . L a longitudine e la latitudine 
di due luoghi cffendo date y trovare il dilunga-
mento , od i l progrejfo del naviglio dopo la 
dipartita, o fia trovare le miglia di longitu
dine . 

N e l navigar j>iano . i 0 . Se ambedue i luo
gh i fono piü orientali che i l pr imo meridia
no , fottraete la minore longitudine dalla 
maggipre , F avanzo é la differenza d e ' M e -
ridiani . Se uno de' luoghi é p iü or iéntale , 
e F al tro piü occidentale che i l primo meri
diano , aggiugnete la longitudine del piü 
oriéntale al complemento delia longitudine 
del piü occidentale f in alF intero circolo j la 
fomma é la differenza de 'mer id ian i . 20. D i 
vídete 'la differenza de" meridiani i n tante 
parti quanti v i fono gradi nella differenza di 
Lati tudine : ovvero fe la differenza di L a t i 
tudine é maggiore che quelia de1 mer id ian i , 
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i n altrettanto p i ü p o c h e . 30. Riducete i m i -
nut i di longitudine corrifpondenti aduna par
te , i n migl ia dei diverfi paralleli , nel primo 
cafo ; cd i n migl ia del parallelo, che é una 
media a r i tmé t i camen te proporzionale fra' due , 
nelF ul t imo cafo. 40. G l i aggregati di queíle 
parti raccolti i n una fomma, eíibifcono i l 
dilungamento dalla dipartita , o le migl ia di 
longitudine. 

E . gr. fupponete la longitudine di un luo-
go 35o. e quella del l ' a l t ro 47o. la differenza 
de'meridiani é 12o. Supponete la latitudine 
del primo 40. e quella del fecondo 80. la dif
ferenza fara 40. confeguentemente noi abbia-
mo navigato dal4.t0 alF8V0. parallelo. Per-
cib divídete 12 per 4 , e riducete i l quozien-
te 3o. i n miglia ne 'd ive r í l paralleli 4 , 5 7 

. ( V e d i GRADO) i diverfi quozienti fa-
ranno430. j t ' . 43o. 68'.43o. 65'. 43o. 59'. 
la fomma de'quali é 174, dilungamento dal 
punto della dipartita , o le miglia di long i 
tudine c é r c a t e . 

Nel navigar di Mercatore . La riduzlone 
fi compie mo l to piü cómodamente nelle carie 
di Mercatore ; dove F arco intercetto tra i due 
mer id ian i , f i applica ad un arco del meridia
no intercetto tra i due paral lel i ; e ladif tan-
za ch' ei qu iv i mifura , da i l dilungamento 
dal punto della partenza, o le miglia di lon 
gitudine cércate . Vedi DEPARTURE , e LON
GITUDINE . 

I L L a longitudine e la latitudine di dus 
luoghi, verfo i qual i , e dai quali un vafcello 
ha da navigar ê  effendo date j trovare i l rom
bo ful quale s1 ha da navigare ^ e la di/lanza 
che fi ha da correré . 

Ne l Navigar piano . 1 . T r ó v a t e i l progreíía 
o dilungamento dal punto della dipartita , per 
F ul t imo cafo. 2 . D a quefto dilungamento e 
p rog re í fo , e dalla differenza delle lat i tudini , 
t róva te Fangolo loxodromico o la linea de' 
r o m b i ; lo che fi fa con quefla proporzione'. 
come la differenza di latitudine é al dilunga
mento dalla dipartita , cosí é F intero feno 
alia tangente delF angolo della linea de' rom
bi . La d i ñ a n z a adunque, che f i ha da cor-
rere su queflo rombo , é al dilungamento 
fuddetto , come F intero feno al feno delF 
angolo del r o m b o . Ved i ROMBO.. 

Nel navigar di Mercatore. 1. Applicate i l 
centro de lcompaí fo náut ico ful luogo da cui 
s' é navigato , fulla carta di Merca tore , co
me ( T a v . Navigazione) fíg. 7. ) e i n mo

da 
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do tale che la linea del N o r d e del Sud, ne 
fia parallela a qualcuno de mer id iani . 2. Se-
gnate i l rombo del compaííb , o buííbla , i n 
cui i l luogo verfo i l quale fi naviga , come 
b , é pofto. Imperocché quefto é i l rombo 
ful quale fi dee correré . 3. I l medefimo rom
bo parimenti fi trova con tirare una linea ret-
ta da ^ in ¿ ; e trovando con un protraftor , 
i1 angolo che i l rombo fa con qualunque me^ 
ridiano ch' egli t ag l ia . 4 . La quantita o la 
diftanxa a b trova con applicare la parte 
a; 1 ad I K , 12 a K / , 2¿ ad . 

N o t i f i , che i l rombo e la diftanza fi pof-
fono parimente trovare nella flefla maniera 
íbpra una carta p i a ñ a . L ' ifteíTo parimenti fi 
pub trovare con tavole loxodromiche j cosi , 
1. Scegliete un rombo a piacere, e fotto i l 
medefimo , nelle tavole , t róvate le longi tu-
d im corrifpondenti alie date lat i tudini . L a 
differenza delle q u a l i , fe coincide colla difFe-
renza delle longitudini date, i l rombo é fcelto 
bene i al t r imenti fe ne dee fcegliere un a l -
t r o . o piu o meno obl iquo , finché la diffe
renza tabulare s' accordi colla differenza da
ta . 2. T rova to cosí i l r o m b o , le difianze 
corrifpondenti alie lati tudini date, debbon'ef-
fere prefe dalle tavole , e la minore fottrar-
íi dalla maggiore i 1' avanzo é la diftanza 
cercata. 

I I I . 1/ rombo e la dijlanza nav 'tgata effen' 
do detti j trovare la longitudine e la lati-
tudine del luogo a cui ft e arrivato . 

Ne l navigar piano . 1. D a i d a t i , t róva te 
la differenza della latitudine dei due l u o g h i : 
(mediante la proporzione che abbiamo ad-
ditata fotto Farticolo linca /fe'ROMBI . ) 
Quefia differenza aggiunta alia latitudine del 
luogo da cui s1 é navigato , o fottratta dalla 
medefima , la fomma, o 1' avanzo lafeia la 
latitudine del l uogo , a cui s' é navigato . 2. 
Da' medefimi , t róvate i l dilungamento dal 
punto della dipartita ; e quindi le la t i tu
dini del luogo a cui s' é navigato (ficcome 
infegnato abbiamo fotto 1' articolo linea dé1 
R O M B I O 

Nel navigar di Mercatore . 1. Póne te i l 
eompaífo náut ico o la buífola fulla carta s 
col centro fopra i l luogo ^ ; e i l meridia-
n.0i o la linea N o r d e Sud, parallela al me
ridiano d' eífo . 2. Da l punto a , tirate una 
linea retta s come a ¿ , per lo corfo del va-
fcello . Préndete la diftanza per p a r t i , i n par
tí del meridiano I K , K / , & c . e fponetela 
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íbfla-l inea retta a b j e. gr. da ^ a c ; allor 
c fara i l luogo a cui i l vaícello é arrivato i 
Ja longitudine e la latitudine del quale fi dan 
dalla Carta . Ved i CARTA . 

Per le tavole loxodromiche. 1 . Sotto i 1 da
to r o m b o , cércate la diftanza corrifpondentc 
alia latitudine del luogo da cui s1 é naviga
to ; ed o aggiungetela , o fottraetela dalla 
data diftanza , fecondo che la latitudine del 
luogo a cui s' é navigato é maggiore o m i 
n o r e , che queila donde s 'é navigato . 2. Sot
to i l medefimo rombo , afcendete, o difeen • 
déte piu oltre , finché incontrate la diftan
za corretta . 3. La latitudine che v i corrifpon-
de nella prima colonna é la latitudine del 
luogo a cui s' é navigato . 4 . Dalla feconna 
colonna della tavola préndete le longitudini 
corrifpondenti alie lati tudini de' luoghi , a' 
q u a l i , e da'quali s ' é navigato. L a lor diffe
renza é la differenza di longitudine de' luo
g h i , verfo , e da dove & c . 

4. L e latitudini de'' luoghi , verfo ^ e da 
dove s'é navigato, infierne col rombo tenuto 9 
corfo , ejfendo date y trovare la dijianza , e la 
differenza delle latitudini. 

Nel navigar piano . Dalla differenza di la
titudine e del rombo dato , t róvate la diftan
za \ e dai medefimi dati , i l dilungamento dal 
punto della partenza. Vedi ROMBO . Que
fto convertito in gradi d' un circolo maíf imo . 
( Vedi GRADO ) efibifee la differenza delle 
longitudini cercata . 

Nel navigar di Mercatore . 1. Póne te la buf-
fola fulla carta, come nel cafo precedente . 
Da l luogo da cui s' é navigato, a , tirate la 
linea de' rombi a b ; finché tagli i l parallelo 
della data latitudine . 2. I I punto d' interfe-
zione fara i l luogo in cui s' é arrivato . 3. 
D i qua la fuá longitudine fácilmente fi t ro
v a , e le diftanze. Vedi ROMBO. 

Per le tavole. Préndete e le longitudini e 
le diftanze corrifpondenti alie l a t i tud in i ' dei 
dati l u o g h i , dalle tavole; quindi fottraete e 
le lati tudini , e le diftanze l 'une da l l ' a l t r e . 
I I primo refiduo é la differenza di longitudi
ne , i l fecondo la diftanza d e ' l u o g h i . 

V . L e latitudini dé1 luoghi d a , e verfo i 
quali fi corre, znfiem colla difianza , date / 
trovare i l rombo e la differenza di longitu~ 
diñe . 

Nel navigar piano . Dalla differenza di 
latitud i n e , e dalla diftanza, t róva te i l r o m 
bo , e dagli fteíTi dati t róva te i l dilunga-

men-
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m e n t ó o progreííb dal punto del la partenza; 
che íl pub anche determinare dal rombo or 
or t rovato, e dalla differenza della latitudine , 
ovvero dal rombo e dalla diftanza corfa. F i 
nalmente dal progreffo o dilungamento dal 
punto della dipartita , t róva te la differenza 
della longitudine . Vedi ROMBO . 

Nel navigar di Mercatore . Sulla mappa de
l inéate i l parallelo , a cui la nave arriva , 
C D . Riducete la diftanza corfa i n parti pro-
porzionali ai gradi della mappa . La diftanza 
r ido t ta , eífendo 2 ; da ^ defcriyete un arco 
che tocchi i l parallelo C D i n 2 : allor fara 2 
i l luogo nella mappa ; la cui longitudine per-
cib fácilmente é t rovata . 

Per le tavole. Sottraete le date lat i tudini 
1' une dall ' altre ; e nelle tavole cércate i l 
rombo j fotto cui la diftanza corfa corrifpon-
de alia data differenza di latitudine . Sot
traete la longitudine fotto i l rombo , corrifpon-
dente alia latitudine del Juogo a cui s' é na-
vigato ; e quella fotto i l medefirao rom
bo rimpetto alia latitudine del termine a 
cui s' é navigato , 1' una dall' a l t ra; i l refi-
dúo é la differenza di longitudine che f i cer
ca . 

V I . L a differenza delle longitudini de' luo-
ghi da ^ e verfo i quali f i corre , con la la
titudine cü uno de luoghi e la diftanza corfa , 
ejjendo date y trovare i l rombo , e la latitu
dine deW altro . 

Ne l navigar piano. Convertite la diffe
renza delle longitudini i n miglia di longitudi
ne dal dilungamento o progreffo dal punto 
della dipartita ; dal dato progreffo , e dalla d i 
ftanza corfa, cércate i l rombo : e dalla me-
defíma e dal rombo cércate la differenza della 
latitudine j la quale, ed in í iem la latitudine 
di un luogo avendofi, ne fegue prontamente 
Ja latitudine dell ' altro . 

Nel navigar di Mercatore . Per lo dato 
juogo a nella mappa , tirate una linea retta 
E F parallela al meridiano I H ; e fate F L 
eguale alia differenza delle longitudini . D a 
F tirate L M parall. ad E F , che fara i l me
ridiano a cui é arrivato i l vafcello. A l l o r da 
a , col!' intervallo della diftanza corfa, ^ c , 
defcrivete un arco interfecante i l meridiano 
M L ; i l luogo cercato fara i n c . Se dunque 
una buffola fi pianti fulla mappa, come dian-
z i additammo , la linea de 'rombi coincidera 
con a c & confeguentemente i l rombo fara 
n o t o . Per u l t i m o , fe per c fi t i r i N O , pa-

luo-
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rállela ad A B ; N A fara la latitudine del \\ 

go cercata . 
Per le tavole . Préndete un rombo a pia-

cere, e fotto i l medefimo nelle tavole, tro-
vate la longitudine , e la diftanza corrifpon-
dente alia data latitudine . Aggiugnete la da
ta diftanza alia diftanza trovata nelle tavole , 
fe i l vafcello ha navigato dall' equatore ; o 
fottraetela di l a , fe ha navigato verfo effo . 
Col la medeí ima fomma, o dif íerenza, oífer-
vate e nó ta te le t avo le ; e la longitudine t ro-
vatavi di r incontro , fottraetela od aggiu-
gnetela dalla poc' anzi trovata . Se i l refiduo 
trovif i effere la data differenza delle longi tu
d in i , i l rombo é ben prefo . A l t r i m e n t i íi 

-deve cambiare per uno piu o meno obl iquo, 
finché la fteffa operazione eífendo r ipetuta, 
i 'avanzo t rov i f i effere la differenza delle l on 
gitudini ; allor la latitudine nella prima co-
lonna , corrifpondente alia diftanza, fara la 
latitudine del!' altro luogo . 

V I I . L a differenza di longitudine , e la 
latitudine d? uno de1 luoghi , ejfendo date , in

fierne col rombo j trovare la diftanza corfa, e 
la latitudine delP altro luogo . 

< Nel navigar piano . Riducete la differenza 
di longitudine i n mig l ia di longitudine, o del 
progreffo dal punto della partenza 3 come fotto 
i l primo cafo. Da l dilungamento e progref
f o , e dal r o m b o , t róvate la diftanza corfa. 
( Vedi ROMBO . ) E da quefti , o dal rom
bo e dalla diftanza c o r í a , t róvate la differen
za di latitudine . Fafto quefto , íiccome la la
titudine dell' un de' luoghi s' é gia avuta 3 quel
la dell' altro la fi ha né piíi né meno . 

Nel navigar di Mercatore . Pónete la buf
fola fulla carta, come prima ; e per lo dato 
rombo , tirate la linea de 'rombi , a b . Del inéa te 
un meridiano E F per i l dato luogo a • e con 
F intervallo della differenza di longitudine 
F L , _ delineatene un altro , L M , per quello 
a cui i l vafcello é arrivato . Dove quefto 
interfeca la linea de'rombi , é i l luogo c a 
cui é arrivato i l vafcello . I I pe r ché , fe per 
c fia tirata N O parallela ad A B ; N A íara 
la latitudine del luogo. La diftanza corfa a c 
fácilmente íi riduce i n migl ia per mezzo del
la fcala. 

Per le tavole . Sotto i l dato rombo, cerca-
te la diftanza corfa e la differenza di lon
gitudine corrifpondente alia data lat i tudine. 
Se i l vafcello ha navigato verfo i l po lo , la 
differenza di longitudine fi deve aggiungere 
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-alia data clifFerenza di l o n g í í u d i n e ; feverfo 
i ' equa tore , fe ne ha dafa t t rar re . N e l p r i 
mo cafo, defeendete nclla t avo la ; e nel fe-
condo , afeendete; fin a tanto che nel p r i 
m o , l 'aggregato, nel fecondo la differenza 
veggafi nciia coionna dcl'a longi tudine . L a 
lati tudine che v i corrifponde nella prima co
l o r í n a , é quella ctreata . E dalla d i í l anza 
corrifpondcnte a quefta la t i tudinc nel p r i 
mo cafo , la tabulare diftanza íi ha da fot-
t ra r re ; o n e l l ' u l t i m o cafo, coteíla diftanza 
fi ha da fottrarre dalla d i ñ a n z a tabulare . 
QueÜo che refta , é la diftanza corfa. 

Dal la foluzione d i qucíl i cafi nel Naviga-
l e , é evidente che alcuni fono piü fác i lmen
te c íegui t i colle carte che colle tavole ; eche 
le carte di Mercatore fono preferibil i alie pia-
n e i poiché nel l ' ul t ime , la d i ñ a n z a non é 
r idot ta per mezzo de l l amappa , ra a per mez-
zo d' una fcala anneffavi a ta l uopo . 

Dottrina de lNAVIGAK encolare. — l . L a 
latituáine e la longitudine de'luoghi verfo a 
quali) e da' quali fi naviga, effendo date y 
trovare f angola M ( ^ . 8 . ) che la [emita 
c£ un vafcello M O , procedente in un lorfo 
circclare , inchiude col meridiano P M del 
¡uogo da cui j ' e navigato. 

Poiché nel t r iangolo P M N , noi abbia-
mo P M , e P N , complementi deile l a t i 
tud! ni date H M , ed I N , infierne coll 'an-
golo M P N , m i í u r a t o per raezzo dell ' arco 
H T , la di í ferenza delle long i tud in i date 
H e T ; 1'angolo P M N fi trova per via 
della t r i g o n o m e t r í a sferica . Ved i TRIGO
NOMETRÍA, e TRIANGOLO. 

I I . L a latitudinc H M , e la longitudine H 
del luogo da cui fi naviga , M , con la difian-
Za cor/a , e la ¡atitudine del luogo L S « cui il 

- va/cello in un viaggio circolare é giunto , emen
do date j trovare la longitudine del luogo L , 
e E avgolo P L M compre/o tra la /emita o viag
gio del va/cello M L , <f¿¿ i l meridiano P S . 

N t i triangolo P M L , noi abbiamo dato 
P M i l complemento della lat i tudinc H M , 
c P L i l complemento della la t i tudinc L S . 
II perché , fe ¡a lirada del vafcello M L fia 
convc r t i t a . i n gradi dell 'equatore ; noi 1*0-
veremo 1' angolo M P L . , che é equivalen
te alia differenza dd le long i tud in i H S ; e 
panment i 1' angolo P L M per mezzo della 
t r i g o n o m e t r í a sferica . Ved i TRIANGOLO 
S'ferico. 

I n fimíl guifa fi poíTono feiorre a l t r i pro-
Te w o F . 
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b l e m i ; ma perb che é p i u f a c í l e , cd é m c -
gl io navigare per r o m b i , che per c i rco l i , 
e fendo quef i 'u l t imo m é t o d o pochiffimo i a 
u f o ; ci par bene di p r c t e r i r l i . V e d i Carta 
GLOBULARE. 

NAVIGARE , in un fenfo piíi r i f t r e t to , é 
Parte di condurre un vafcello da luogo a 
l u o g o , colL'operazione e maneggio delle fue 
vele c del t i m o n e : a b b e n c h é , quel che faf-
fi per mezzo di queft' u l t i m o , fia p i ü p r o -
priamente chiamato governare, reggere > di* 
rizzare & c . Vedi REGGERE. 

Per r idur la navigazione a certe r e g ó l e * 
M . Renau computa la forza dell 'acqua , cen
tro i l t imone del vafcello, centro lofprone j 
e contro i l a t i , o fianchi; e quella del ven
to contro le vele . A tal f i n e , egli i 0 , con-
fideratutti i corpi fiuidi, come 1'aria, l 'ac-
qua , & c . corapofii di piccole par t ice l lc , le 
qual i al lorché adoperano fopra qualche f u -
perfizie o le fi movon contra , fi movon tu t -
te parallele Tune a l l ' a l t r e , od urtano la fu-
perñzie nclla fteffa maniera . 20. Che i l m o 
to di un corpo , in riguardo alia fuperfizie 
cui ha da percuotere od u r t a re , d e b b ' e í í e r e 
o perpendicolare, o para l le lo , od o b l i q u o . 
N e l pr imo cafo, i l corpo urta con tut ta 1% 
fuá forza , la qual fara maggiore o m i n o r e , 
fecondo che i l corpo fi move piíi velocemen-
te o piu lentamente . N e l fecondo cafo la 
linea del moto a b , {TAV. Navigazione , fíg. 
3 . ) non affettera punto la fuperfizie , per
ché non é oppofta ad eíía per alcun ve r fo ; 
ne pub i l corpo i n moto ur ta r la , o toccar-
l a . N e l ter7,os fe la linea del m o t o , A D , 
é obliqua alia fuperfizie D E , cosí che Tan-» 
golo d'incidenza fia A D C , allora i l mota 
del corpo nella linea A D fí pub r i folvere 
in due d i r e z i o n i , c ioé i n A E , o B D , ed 
i n A B . M a la direzione o linea del moto 
A E e í íendo parallela alia fuperfizie D C , 
non pub affettarla ; d i maniera che t u t t a 
i l moto del corpo A in coíefta obliqua ma
niera di urtare fulla fuperfizie , s'efporrapec 
mezzo della linea perpendicolare A B . Efe 
D A fi faccia i l raggio di un c i r c o l o , i l c u i 
centro é in D , B A fara i l feno del l ' ango
lo d ' inc idenza , A D C . 

D i qu i fi deduce , che la forza d' una par-
ticella d 'ar ia , o d 'acqua, come A , che ur
ta contro la fuperfizie D C , che rapprefen-
tar pub , od una vela od i l t imoned 'un va
fce l lo , nella direzione obliqua A D , fara al-
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la forra perpendicolare di efía come B A é 
a D A : c i o é , come i l feno deli ' angolo d ' 
incidenza é al r agg io . 

E poiché quello che é cosí vero d'una par-
t i c c l l a , da sé íbla c o n í i d c r a t a , farva vero d i 
tu t te !e panicelle d'ogni corpo fluido collet-
t ivaraente: ne í c g u i r a , che la forza del l 'ar ia 
o deli ' acqua che una perpendicolarmcntc Co
pra una ve l a , o in un t imone , alia forza 
d i quella o di quedo , in un ur to ob l i -
quo , fara come i l quadrato del raggio , 
al quadrato del feno deil ' angolo d' inciden-
za : e confeguentemente, che tu t te le for-
2.e obliquc del vento contro l é v e l e , o d e ü ' 
acqua contro i l t i m o n e , faranno l ' u a a l i ' a l -
t r o , come i quadrati de ' feni degli angoli d ' 
incidenza . 

Se fi confidereranno i gradi dífferenti dcl-
le ve loc i tad i , trove ra í l i , che le forze faran
no allora come i quadrati delle velocitadi 
del i 'a r ia o deil 'acqua in m o t o ; vale a d i -

un vento che foffia tre volte piu forre 
t e , o íi move tre volte piu vcloceraente d i 
un altro , averU nove volte la forza fopra 
la ve la . EíTcndo altresi ind i í fe ren te , o che 
confidenate i l moto di un folido le cui parti-
celle fono ia qu ie te ; o quello di cotefte parti-
celle che ÍJ movono tutte parallelamente con
t ro un folido che é i n qu ie te ; leimpreffio-
n i reciproche eífendo fempre le íteíTe; fe un 
corpo folido fia moflo con differenti veloci
tadi nella raedefíma materia fluida ( fuppone-
te T acqua ) le differenti refiftenze ch'cgli rice-
vera da quefl 'acqua, faranno nella üelfa pro-
porz ione , che i quadrati o le velocita di co-
teño corpo . 

H M (fig. 4.) rapprefenti un vafccllo, C D 
la poí iz ione della vela ; ed A B i l corfo o 
filo del- vento che foffia verfo B . T í r a t e 
B G perpendicolare alia vela , e G K per-
pendicolare alia linea della colomba prolun-
gata H M K . Da quel che fi é detto di fo
p r a , la vela C D fara fpinta dal vento A B , 
fecondo la direzione della linea B G . C o 
sí che s'ella dividefle l'acqua per ogni ver
fo con la fttíía faci l i ta come lo fa col fuo 
eflremo o p rua , la nave anderebbe diretta-
roente al punto G , lungo la linea B G . E 
fe H K rapprefenta i l fuo corfo d i r e t t o , ave-
re bbe gia percoría la lunghez^a B K , e per 
traverfo avcrebbe proceduto la quant i ta G K . 
M a ficcome la fuá lunghezza é m o l t o m a g -
giore che la fuá larghczza, cosí ella divide-
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r\ l ' a cqua , o v i fí fara Arada con piÍ! dif-
ficolta col fuo flanco, che colla fuá prua o 
colla fuá puppa; per la qual cagione , ella 
non c o r r e r á lateralmente fino in K G , ma 
ne refiera indietro a proporzione della det* 
ta difficoka di dividere l'acqua col fuo flan
c o , c i o é , fe la reí if lenza ch ' e l l a trova nel 
pervadere o percorrere l'acqua di flanco, é 
a quella di percorrerla per i l l u n g o , fuppo. 
nete come dieci a u n o , allora la nave noti 
avanzera lateralmente piu d 'una déc ima par
te della linca G K . 

I I pe rché , fe K G t rov i f i a G L , nella 
ragione della refiftenza del flanco a quella 
della puppa, e la linea B L fi deferiva ; i l 
vafcello andera al punto L , lunga la linea 
B L , neU'ifleífo tempo che farcbbe andato 
i n G , fe aveí íc divifa l'acqua per ogni ver
fo egualmente. — Quefta parte K L , é chia-
mata la fp in ta , i l fotto.vento od i 1 corfo fuor 
d i linea di un vafcello , e 1'angolo K B L 
e i gradi d i tal dev iamento ; ficcome Tán
gelo A B K , cfprime quanto d ' appreífo al 
vento eg'i fla . 

Dopo c i b , i 'Autore s'avanza a d ímo í l r a -
re , che la migl iore pofizione o fítuazione 
di un vafcel lo , per men foggiacere alia de-
viazione dalia linea del fuo corfo , e per 
andaré fopra vento quanto piu é poffibile , 
é quefia : che , in qualunque fituazione che 
fia la v e l a , i l vafcello fia fempre i n una l i 
nea bi í fecante i l complemento deil 'angolo d* 
incidenza del vento fopra la vela ; c i o é , fup-
poí la la vela nella pofizione B C ( f i g . 5.) i l 
vento che foffia da A in B , e confeguentemen-
t e . Pangó lo d ' incidenza del vento fulla ve
la A B C , ed i l fuo complemento C B E ; 
allora deve i l vafcello eífere meífo nella po
fizione B K , o moverf i nella linea B K , che 
bifleca V angolo C B E . 

Eg l i m o ü r a i n o l t r e , che 1'angolo che la 
vela dovrebbe fare col ven to , cioé 1'angolo 
A B C , non dovrebbe eflere che 24 gradi : 
quefta effendo la piu vintaggiofa fituazione 
per anda ré fopra vento i l piu ch' é poflihi
le . Ed affine di recar cío a reggere 111 pra-
tica , ordioa di mettere de' fegni alie feotte, 
burine & c . delle piu baífe ve le , onde co-
no íce re quando fono nella lor migl iore fitua
zione ; ed a l lo ra , anche di notte , quando 
i fegni d ' una feotta o d'una burina & c . s' 
incon t rano , o s'appuntano , fí pub eflere cer-
t o , che la vela é ben d i r i zza t a . 
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A cío fi potrebbe aggiugnere molte cofe 

í íngolari c curiofe , tolte da Borelli de Vi Per-
cujfionií, ia torno alia differtnte direxione che 
daffi ad un Vafcello dal t imone , quando 
naviga con un v e n t o , o folca fenza vele i n 
una corrente ; nel pr imo cafo la prqa del 
vafcello venendo fempre verfo i l t i m o n e , e 
nel fecondo fempre da efíb sfuggendo , o 
slontanandofi. 

N A V I G A Z I O N E , Tarte , o l 'at to di na-
vigare , o di condurre un vafcello da un 
luogo ad un a l t r o , per la via la piu ficu-
r a , la p i ü c o r t a , c l a p i ü c ó m o d a . V e d i VA-
SCELLO, e NAVIGARE. 

QueOt'arte, neila piena la t i tudine della pa
rola , comprende tre parti : i 0 . L ' a r t e di 
coliruire e fabbncare vafce l l i . 2o. I I carica-
re i va fce l l i . E 30. I l c o n d u r l i c guidarli per 
i l mare , che i n un peculiar fenfo chiama-
fi navigazione , o navigare . V e d i NAVI
GARE . 

I n queflo r i f l re t to fenfo della parola , la 
navigazione é o comune o propria. 

NAVIGAZIONE Cowww , d 'ordinar io chía-
mata CoJUggiamento , fi é , quando i por t i 
fono fuile m c d c í i m e , o v ic ini f f ime cofte; e 
quando i l vafcello é rare volte fuori di v i -
fta delia t é r r a , o fuor di portara di trovare 
o dar fondo. V e d i COSTEGGTARE . 

I n querta , poco piü altro ricercafi , che la 
not iz ia dclle t e r re , la buflbla , e lo fcanda-
g l i o ; ciafeuna dclle quali cofe vedi nel fuo 
l u o g o , BUSSOLA , eScANDAGLIO. 

NA VIGAZIONE Propria, é quando i l v iag-
gio é l u n g o , e fuori ne l i ' a l t o mare , od O-
ceano. 

I n q u e f t a , oltre i requifi t i nel ía p r i m a , fi 
richiede parimenti Tufo deila carta di Mer -
catore, de'compaffi marinarefehi o le bu (To
le dclT a 7 í m n r , e del l 'ampi i tudine ; i l mer-
l in della pafferetta, con a l t r i i f t rument i per 
oífervazioni ceietH , come quadran t i , bachet-
t e , aftrolabj & c . Vedi ciafeuno a fuo luo
g o : Ved i anco CARTA, QUADRANTE, &C, 
ILz navigazione s'aggira o fonda principalmen
te fopra quat t rocofe , due deile quaii eífen-
d o n o t e , le altre fác i lmente fe ne deducono , 
con Tajuto dclle t a v o l e , deile fcale , e dei
le carte. 

Q u e ñ e quattro cofe f o n o , la differenza di 
l a t i t u d i n e , la diíFerenza di longitudine , i l 
computo della diftanza corfa , ed i l corfo , o 
rombo ful quale fi é navigato . 
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Le l a t i tud in i fác i lmente fi t r o v a n o , e con 

baí levole aecuratezza. V e d i LATITUDINE. 
I I corfo e la diftanza , fi ot ten^ono colla 

l i n c a , o cordicclla che i mar inar i chisma-
no i l mer l in della pafferetta, o col compu-
to^mor to o fia fiima di corfa, come e' 16 
chiamano , e colla buffola . Ved i PASSERET-
TA , COMPASSO, CORSA , e DISTANZA. 

N e d altra cofa in fa t t i manca alia: perfe-
zione della navigazione , che quella d i de
terminare la long i tud ine . — I M a t e m a t i c í 
d i piu fecoli fi fono appiicati con eflrema 
attenziooe e i ludió a í l i d u o , per farci o t í e -
nerc quefio grande defideratum, ma fin ora 
inda rno ; non oftante i premj magnifici pro-
meífi da diverfi Sovrani alio feopritore . 

Quanto ai v a r j m e t o d i , che ful mare og-
g id i fi praticano nel b i íugno e per fupple-
m e n t o , a tal uopo : Ved i i ' a r t i co lo LON
GITUDINE. 

I poeti rapportano Tinvenzione del l ' a r te 
Navigazione a N e t t u n o , alcuni a Bac-

c o , a l t r i adErco le , a l t r i aG ia fone , a l t r i a 
G i a n o , che dicefi avere fatto i l p r imo va 
fcello. V t d i VASCELLO. G l i Stor ic i Tafcr i -
vono agli E g i n e t i , a' F e n i c i i , a' T i r i i , ed 
agli ant ichi abi ta tor i della Br i tann ia . A l c u 
ni v o g i i o n o , che i l p r imo cenno ne fia fla
to prefo dal voló del n i b b i o ; a l t r i , come 
Oppiano dePifcibus l ib . I . dal pefee chama-
to Naut i lus : A l t r i 1' aferivono a l l ' acciden
te . — LaScr i t tu ra riferifee 1'origine di co
sí uti le invenzione a D i o fieífo, che nedic-
de i l primo faggio neil ' arca fabbrícata da N o é 
fotto la fuá d i r e z i o n é . I m p e r o c c h é lo fcher-
no a cui i l buon uomo foggiacque per ca-
gion della fuá intraprefa , m o í l r a evidente
mente abbaftanza, che i l mondo era igna
ro allora d i una cofa fimile , e che la na' 
vigazione era eziandio come impoffibile r i -
puta ta . V e d i ARCA . 

S¡a come fi voglia , la Storia ci rapprc-
fenra i F e n i c i i , i n particolare g l i ab i ta tor i 
d i T i r o , lor C i t t a capitale, come i p r i r a i 
nav iga to r i ; effendo ílati fpinti a procaccia-
re un eí l ranio commerc io , dal l 'angui l la e po-
verta d* una fo t t i l ílrifcia di terreno ch ' eglino 
poífedeano lungo le cofle ; ed infierne dall* 
opportunitk di due o tre buoni p o r t i ; e fi
nalmente dal IOÍO genio naturale al traffico . 

D i qu i avvennc, che f o m m i o i í l r a n d o loro 
i l L i b a n o , e le altre vicine montagne , le-
gname eccellente per fabbricar n a v i , iobre -
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ve tempo e' furcn padrón! d ' una fíotta nu-
uierofa , la qualc arr ifchiandofí coftantemente 
a nuovc navigazioni, e plantando nuovi com-
mercj , e fcraffici, giunfero p r e ñ o ad un col
m o incredibile d 'opulenia e di popolazione : 
a t a lché fi trovarono in i í k t o di ípedirc celo-
nic ; la principal delle quaii fu quella di Car-
tagine , che confervando lo f p i r i t o , o genio 
Fenicio del commercio , ncl decorfo di t em-
po non folamente e g u a g í i b T i r o rnedefima , 
ma di gran lunga la fupero; mandando le 
fue flotte mercant i l ! per me izo e fuori delle 
colonne d ' E r c o l e , ora lo í t r c t t o d i G i b ü t e r -
r a , lungo le cofte del l ' Af r ica e delT Euro
pa i ed anche, fe crediamo ad alcuni A u t o -
r i , fin alT Amer ica ñc f f a ; la feoperta delia 
quale tant i Secoli dopo , é flata cosí pcgl i 
Spagnuoli gloriofa . Vedi COMMERCIO . 

T i r o , le cui immenfe ricchezze , e l a c u i 
potenza vengono rappreí 'entate in t e rmin i co
sí fubl imi e grandi apprcí ío g l i A u t o r i e fa-
cr i e pro tan ¡ , c í íendo Hala dsü ru í t a da A'ef-
fandro i l grande ; la fuá navigarJcne ed i l fuo 
commercio furono da! fuo Conqaiftaiorc tras-
fe r i t i in A l e í í a n d r i a , C i t t a nuova , maravi-
giiofamtnce fituata per un cotal fine, e de-
ü i n a t a come espí ta le dell ' Impero del! A fia , 
che allora Alc í íandro meditava . E cosí pris> 
c ipib la navigazione degli Egi? j , che fu poi 
tanto dai T o i o m e i coltivata , che T i r o c Car-
taginc ( i 'u l t ima delle quai C i t i a dopo d'ave-
re lunga pezza c o n t c í o a Rema V impe ro , fu 
alia fine foggiogata) furono affarto feorda-
te e abbandonate . 

EO'cndo 1' Eg i t io r i d o í í o in Provincia R o 
mana dopo la b a t t a g ü a d' A z i o , i l fuo traf-
fico e la fuá navigazione caddero nclle man í 
c i ' A u g u ü o ; nel d¡ cui terapo Ale í íandr ia era 
l o l a m c n í e inferiere a Roma : e d i m s g a i z í n i 
dc'la Capitale del mondo venivan totalmente 
p rovvu t i d i mcrci c dtrrate dalla Capitale 
dell ' Egi t to . 

Alia_ perfine , AleíTandria íltfia foggiacque 
al deí l ino di T i r o , e di Cartagine , venen-
do forprefa da' Saraceni, che , in onta deli ' 
Imperadore Erac i io , íi fparfero da per sur
to fopra le c a ñ e Settentrionali d e l i ' A f r i c a , 
& c . donde eífendo flati i mercanti difeac-
ciat i , Ale í í andr ia é femprc dapoi giaciuta 
i n un lánguido flato, benché ella abbia tu t -
tavia una parte conf iderabüe del commercio 
d t ' M e r c a n t i C r i ü i a n i che trafficano nel Le
va ate . 
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La caduta di R o m a , e del fuo Impero fi 

t ra í íe dietro non folamente quella delle fci'ett-
2e, e delle Bell" a r t i , ma ancor quella de'U 
navigazione \ i Barbar i , nelle m a n í de 'qual i 
el i ' era paífata , contentandofi delle fpoglic 
o degli avanzi d e l l ' i n d u í t r i a de ' lor Predeceí-
f o r i . 

M a non si to l lo furono i plu bra vi fra 
quellc Gent i bene ñabi l i t i nelle lor nueve 

•Provincie , alcuni nclla Gallia , come i Fran-
c h i ; a l t r i nella Spagna, come i Ge t i ; ed 
a l t r i in I t a l i a , come i Longobardi ; eh1 e' 
cominciarono ad imparare i vantaggi delia 
navigazione e del Commerc io , ed a cono-
fterc i metodi di fervirfenc , e praticaria , 
dagli fteffi popoii che eglino avean fotto-
raeffi; e cío con tanto felice r iu fc i ta , che 
in poco tempo alcuni di efii diventarona 
capaci di darne nuovc lezioni , e d' intro-
durre nuove i n ü i t u z i o n i e Icggi per i l fuo 
incremento. 

Cos í a* Longobardi fogliamo per lo piíi 
aferivere 1' invenzione e Tufo de' B i n c h i , 
del tener L i b r i , de ' cambj , de' r i c ambj , & c . 
Ved i CAMBIO , BANCO, &C. 

N o n é beo chiaro , quale de'popoli Eu-
r o p e i , dopo lo ftabilimento de ' lor nuovi Si-
g n o r l , s' applicaí íc e fi daffe pr imo alia na-
vigazion ed al commercio . —- Alcun i ere* 
dono , che comincib da'Francefi ; benché g l ' 
I t a l i an i fembrino avervi un gruí i iñiaSo l i 
tó lo , e fe ne confiderino pcrciu oalinaria-
mente come i r i í l o r a t o r i , non meno che del
le Be IT A r t i , ch ' erano fíate sbandite íia dal 
tempo che fu in pan i lacéra lo 1' I m p e r o . 

I popoii d' I ta l ia adunque , e particolar-
mente quei di Venczia e di Genoa , han la 
lode e la gloria di quello r i í l o r a m e n t o ; c 
la debbono fopra t u t t o alia loro í k u a n o o e 
c ó m o d a ed opportuna per la navigazione , 

N e l fondo d-e! mare Adr iá t i co v' era un 
gran numero d' Ifole p a l u d o í e , fe para te per 
vía di í i re t t i canali , ma ben difeíe & al 
coper to , e quaO inacccíPíbi l i ; abitazionc e 
ricovero di alcuni pefeatori , che i v i f o lien
ta van íi con un piccolo traífico di pelee e di 
fa'e, che trova van in alcunc di que Oc Ifo
le . — Cola adunque i V e n t t i , popólo ch« 
abitava quella parte d ' I t a l i a , che giace lun
go e viemo alie Corte del Golfo , r i t ira
ron fi , allora quando A l a r i c o , Re de' G o t i , 
e poícia A t t i l a j Re d e o h U n n i , fecero Üra-

deli ' I t a l i a , 
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Quefti nuovi l í o i a n i , poco penfando, che 

queila ave (Te ad elTcre la loro ftabile tcfa 
denza, non badarono fubito a comporre un 
corpo pol í t ico ; ma c ia ícuna dclle 72 Ifolc 
d i quel piccolo Arcipelago ü e t t e per lunga 
pezza fotto i íuoi diverfi padroni , e cia
í c u n a fo rmava , d i rem cosí , un coraune , 
od una Repubblica d iÜin ta . 1—1 Quando i l 
loro coramercio fu fatto confiderabile , fin 
a dar gelofia ai loro v i c l n i , allor comincia-
rono a petifare di unirfi in un corpo : E 
queila unione , prima cominciata nel fefto 
S e c ó l o , e non ben re ía completa che ver
lo T o t t a v o , g i t t b ¡1 ficuro fondamento della 
futura grandezza dello Stato di V i n e g i a . 

Sin dal tempo di queft' unione , le loro 
flotte di navigl i mercanti l i fpedivanfi verfo 
lur te le parti del m e d i t e r r á n e o ; ed alia fine 
rnanda ron í i a quel'e d' E g i t t o , particolar-
mente al C a i r o , una C i t t a nuova , íabbr i -
cata da' Pr incipi Saraceni fulle r ive Or len-
ta l i d e l N í i o , dove procacciavano i loro aro-
m a t i , ed a l t r i prodot t i del l ' I n d i e . 

Egiino cosí fio r i ron o , ed accrebbero 11 
lo r commercio , la loro navigazione , e 1c 
lo ro c o n q u i ñ e fulla Ter ra Ferma , fin alia 
fsmofa lega di Cambrai nel 1508. quando 
m o l t i gelofi Pr incipi cofpirarono contro V i 
negia , nelia qaal circofiania , e nel qual 
tempo fegul una notabile d iminuzione del 
commercio del Levante , c dell ' Indie , de' 
V e n e t i ; una parte tirandone a sé i Fran-
cefi.', cd un ' a l t r a i Portcghcfi . 

Genoa , che s'era ¿spplicata alia naviga-
zíone nello fteíTo tempo che Venczia , e con 
eguale r i u í c i t a , fu lungo tempo la fuá riva-
l e , g l i cootefe i ' I m p e r o del mare , e fu a 
parte con efTa del traffico d e l l ' E g u t o , e d' 
altre regioni del l 'Or iente e dell ' Occidente . 

Pre í to comincib 1' Inv id ia a prorompere , 
ed a fufeitar gusrre: e le due Repubbiiche 
ctiendo venute alie m a n i , v i fu guerra con
t inua fra loro per quafi tre feco l i , i n n a ¡ m 
che foífe dichiarata ed accertata la fuperio-
r i ta dix una di eííe ; quando verfo i ! fine 
del Secólo X I V . la fatal battaglia di Chioz-
2.a termino i l grande ( i repi to íb contralto : 
I Genoefi , che fin allora aveano avu t i 
ípeffo dei van tagg i , avendo psrduta oramai 
ogni cofa , i Veneziani , poc' anzi r ido t t i 
jo anguQie 5 con un colpo felice , e poco 
a r p e t t a t o f i aíTicurarono PLupero del ma
j e , e la fuperiorita m\ commerc io . 
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Verfo i ! tempo appunto, che la naviga-

zione riforfe nelle par t i meridionali d' Eu
ropa , una nuova Societa di Mercan t i fu 
formata nel N o r d , che non folaraente por-
ib ú commercio alia raaggior perfezionedi 
cui íoñe capacc prima della feoperta del l ' 
Indie Or ienta l i ed Occ iden ía l i , ma anco 
to rmo un nuovo fiíiema di leggi per lo 
fuo regolamento, che ancor durano e val-
gono fotto i l norne &\ Uft e coflumi dd 
mare. Ved i U s i . 

Queila Societa é queila f i mofa Lega del-
le C i t t a Hanfeatiche , che comuncmente fi 
crede che abbia principiato verfo 1' anno 
11Ó4. Vedi HANSEATICHE C u t a . 

Quanto alio (lato moderno della naviga-
ztom i n Inghi l ter ra , i n Ol l anda , in Fran
c i a , in Spagna, i n Portogallo , & c . V e d i 
COMMERCIO, COMPAGNIA , & c . 

N o i qul folamente aggiugneremo , che 
ncl i ' el'aminarc le ragiom del l ' e í fere i l com
mercio paífato fucccífivamente da' Venezia-
n i , da' Genoefi e dalle C i t t a Hanfeatiche 1 
ai_ Por tcghef i , ed ggli Spagnuol i ; e da que-
üi di nuevo a g í ' I n g l e f i , cd agli O l l andef i i 
ci íi cifre i l m o t i v o di porre quafi per 
ra a ffim a certa, che la relazione tra i l com
mercio e la mvtgazione, o , fe cosí fi pub 
d 1 r e , la loro unione , é cosí i n t i m a , chela 
decadenza o la rovina di uno , inev i tab i l -
mente íi t ira dietro feco i ' a l í r a ; e che fera-
pre o fiorifeono, o declinano aíTierae. 

D i qu l han l 'origine tante l egg i , ordina-
zioni , Statuti , & c . per i l fuo regolamen
to i e di qul fopra tu t to , i l famofo A t t o 
della navtgazione, che un i l luílre S t a n i c r o 
chiama i l P a l l a d i u m , o la deita tutelare del 
Commercio d' Inghi l terra ; A t t o d i tanta 
irnportanza, che noi non dove va m la fe i a 
di qul r i f e r i r lo , come quello che é una re
gola certa e c o í l a n t e , non fólo deg l ' I ng ie l i 
fra l o r o , ma ancora d e ü ' a l t r c Naz ion i col-
ie q j a i i gi ' Inglefi t r a í f i cana . 

V Atto ( o Decre to) de/ZaNAVIGAZIONE 
ínglefe) é uno ( l a tu to , col quale i ! Parla
mento d ' Inghi l t e r ra ha ftabiliti e decifi d i 
verfi punti circa la navigazione ed i l C o m 
mercio del Regno . 

Pr ima di queft' A t t o , tutte le N a z k m i 
erano in liberta di portare cd introdurre i n 
Ingh lterra tut te le fpezie di mercanzie, o 
di lor prodotto proprio , o c a n é a t e al tro
ve , e cío su' lor propvl vafcel l i . 

Cro-
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Cromuello accortofi ¡I primo del pregiu-

á i z i o che queíU liberta recava ai commer-
cio Inglefe, ch'era oramai quafi totalmente 
nelle mani de' foraí l icri , principalmente de-
gli Oilandeíí , i quali cgli odiava; anirab 
gl 'Inglef i , con diverfi Att i di Parlamento, 
A riaíTumere e r icupmre nelle mani proprie 
i l lor traffico; e fopra turto mife una par
te o decreto, col quale proibi agli O l U n -
defi 1' introdur nel Rcg. o mercanzie di mu
ña forte, toltone quelle che eran prodotti 
o tmnlfatture del lor paefe, le quali eran 
pochiffime. 

Dopo la Riüoraz ione , il primo Parlamen
to convóca lo da Cario I I . diftinguendo in 
Cromuello il pol í t ico da! parricida; condan-
nb la memoria dcITuno , e íeguitb il dife-
gno c la piaota delTaltro , per quelio che 
riguarda la navigazione , ed il commercioj 
con formare e paflfare il celebre Arto , di-
yetto all' incremento e promovimento delle 
flotte e delía navigazione, il quale ancor fuf-
íifte nella fuá piena latitudinc , e nel fuo 
antico vigore. L a fuá data é del primo di 
Deeembre \66o. 12. Car . I I . c. 18. — I fuoi 
articoli principali fono i feguenti. 

1. Che non fieno entro portati effetti o 
merci nelle coionic Ingleíi deii'Afia , dcll' 
A f r i c a , o delJ'America, e né tampoco in
di cfportati , fe non fopra vafcelli , fabbri-
cati ne' Dominj d' Inghilterra , od in real-
tíi appartenenti a g í ' I n g l e í i , ed i cui Capi -
t a n i , e a'meno ere quarti delía ciurma fíe-
no I n g l e í i * , fotto pena di confifeazione de-
gli effetti e del vafceiio. 

* Sotto i l nome d' Inglefi gu) fi compren-
dono tutti i fudditi del R e d1 Inghilter' 
í*<3f, d* Irlanda , e delle Piantazioni ; Jic-
come fu dichiarato nel fuQeguente Atto 15» 
e 14. Car. I L c. 1 K 

2. C h e niuno, il quale fia nato fuor del
ía foggezion d'Inghilterra , o non fia natu-
ralizzato , debba efercitare alcun commer-
cio in quelle Colonie , né per s é , né per 
mezzo d 'a l tr i . 

3. Che me re i » de'prodotti delT Afia o 
deii'America , non fien pórtate in alcuno de* 
dominj d' Inghilterra fopra altri vafcelli > 
fuorché Inglcfi.. 

4. Che gli effetti di efíraneo prodotto > 
o raan fattura , i quali farannofi portati in 
Inghi l terra , nel Gal l e s , nell' Irlanda, ncll' 
Ifole di Jcrfey o di Gusrnfey , o nclla Ci t -
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t̂ , di Berwich fulla T u v c d a fopra vafcelli 
Ingleí i , od altri vafcelli appartenenti alie 
predette piazze e navigati da marinari I n 
g l e í i , non íi debbano carleare o portare da 
alcun altro luogo o paefe , fuorché foltanto 
da quelli che producono tali effetti o m e r e i , 
o che danno tali manifatture . 

5. C h e tutte le fpezie di pefee di rua
re feccato e falato, gli olj di balena, e le 
o (Ta di balena, non preíi da navigli Ingle-
fi , e portati in Inghilterra , pagheranno 
doppio dazio. 

6. Che il commercio da porto a porto 
in Inghilterra e in Irlanda fi promoverá e 
compira totalmente per mezzo di navigli 
Ingleí i , c di mcrcanti Inglefi : che la ciur
ma d' eíTi vafcelli ne fia fempre tre quarti 
d' I n g l e í i . 

7. C h e non altri che i vafcelli Ingleí i 
raccolgano il benefizio delle diminuzioni 
fatte, o de' cali da faríi in apprcí fo , nelle 
gabel le» 

8. Tut t i i vafcelli hanno divieto di pot-
tare in Inghilterra e in Irlanda merci di M o -
fcovia, c né anche alberi od altro legname, 
fale forafticre, pece, refina , c a n a p é , uve , 
prugne , olio d'oliva , alcuna fpezie di gra
no , zuccheri , ceneri , e faponc , vino , ace
to , od acquavite ; falvo chs i vafcelli ¿ € 
quali fon proprietarj o parzenevoli gl' I n 
gleíi , e dove il Capitano e tre quarti deT 
marinari fono Inglefi . -— E che né uve 
paffe, né altre derrate, prodotti, o mani
fatture dell* Impero Turchefco , vengano por
tati in Inghilterra fuorché da* vafcelli di 
fabbrica Inglefe , e navigati o governati nel 
modo fopradetto ; eccettuati folo que1 va
fcelli che fon della fabbrica del paefe o 
luogo , onde tali derrate o merci fon pro
dotto, o manifattura , o di quclla parte , 
dove tali effetti fono comuncmente carica-
ti per il trafporto ; ma purché il Capita
no ed i tre quarti della ciurma fieno nati-
vi del paefe dove fono caricati * 

9. T u t t o il legname, gli alberi da nave , 
le tavole, il fale, la pece, H catrarae , la 
refina, il c a n a p é , il l ino , l ' u v e , i fichi , 
le prugne , gli olj d*oliva , il fermento, o 
grano di qualunque forta, il zucchero, le 
aequeviti, ed i v i n i , e tutte íe merci , pro
dotto e manifattura di Mofcovia, tutte l'uve 
paffe, e gli effetti Turchefchi , portati in I n 
ghilterra , &c . fovr' altri vafcelli, che fovra 
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i gia t k t t i Scc. e nel m o ó o fopradetto t 
debbano confiderarfi quafi bcni a l i e n i , c 
pagare confcguentemcnte. 

10. Che per ovviare a fraudi nella com
p r a , e nella faifa divifa di va í ce l J i , i pro-
prieiarj debbano fare giuramento che real
mente a loro appartengono, e ehen iun fo-
raftierc v i ha parte. 

11. Che i Vafce l l i Inglefi , e navigat i 
da Inglefi , pofifano portare ne' D o m i n j d' 
I n g h i l t e r r a , mercanzie del Levante b e n c h é 
non prefc nc' luoghi , dove fon prodotte , 
o fatte : P a r c h é fia in qualche parte del 
M e d i t e r r á n e o dentro lo ftretto di G ib i l t e r -
r a . E 1'iíleífo s' intende delle merci recate 
dal l ' Indie Oriental i ; purché fieno prefe i n 
qualche porto di la dal capo di B. Speranza : 
E di quelle che fi recano dalle C a ñ a r l e , c 
da altre Colonie di Spagna, e dalle A z o r i d i , 
c da altre Colonie di Portogallo , che fi per-
mette di carleare , le une ne' p o r t i Spa-
g n u o l i , le altre ne' P o r t o g h e í i . 

12. Que í l e pene , pro ib iz ioni , confifea-
z ion i , non fi eftendono a' beni od eífet t i 
procacciati per vía di rapprefaglie , c to l t í 
a' nemiei d' Inghi l te r ra e né meno al pe-
fce prefo dagli Scozzefi , od al loro for-
mento e fale; i l che portar fi pub i n I n 
ghi l terra da' vafcelli di Scozia. 

13 . Cinque fceiíini d i dazio per tonnel-
lata fono impof l i fopra ogni vafcello France-
fe che arriva in qualche porto d' Ingh i l t e r ra 
fin tanto che ( ed anche tre mefi appreífo ) 
dura i l dazio di 50 foldi per tonnellata su' 
vafcelli Inglefi in Francia • 

F ina lmen te , Che i zucca r i , i l t abacco , ed 
altre raerci del p^pdotto delle Colonie i n 
g l e f i , non fieno por ta t i in alcuna parte d i 
Europa , fuorché n e ' D o m i n j d ' I n g h i l t e r r a . 
E che i vafcelli che fi fpiccano dai por t i 
della medefima Corona verfo le Colonie I n 
g le f i , debban daré 1 0 0 0 . I . fe meno di cen-
to tonnellate , e 2 0 0 0 1. fe di piu , avant i 
che partano , per ficurezza e pieggio che 
ri torneranno col loro carico in qualche por
to ne1 dett i D o m i n j , e 1'ifteffo, innanzi di 
lafc iare coteÜe co ion ie , a í í i curar debbano, 
che metterranno a té r ra t u t t o i l loro carico 
ne' port i della G. Bretagna. 

N A V I S , ^ O N A V I S , o i l vafcello d ' ^ r -
£0, n t l l ' A f t r o o o m i a , una c o í k l l a z i o n e del l ' 
emisfero a u ü r a l e . Vedi ARGO. 

N A U M A C H I A * , uno fp'ettacolo , od 
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una pompa , appreífo i R o m á n ! an t ich i , 
che rapprefentava una battaglia nauale. 

* L a parola e compofla di due voci Gre-
che, vuvs nave) vafcello ^ e [¿xxn , bat
taglia . 

NAUMACHIA fí prende anco per un c i r 
co , attorno di cui v i fon fedili c po r t i c i 
o c o r r i t o i ; i l fondo del quale , che ferviva 
come d' arena , r iempivafi d'acqua , per 
mezzo di cannoni ; per poi far moftra d i 
battaglie n a v a l i . Ved i CiRCO. 

V i crano diverfe di quefte naumachie i n 
R o m a ; tre fabbncate da A u g u í t o , una da 
Claudio , ed u n ' a l t r a da D o m i z i a n o . L a 
naumachia di Nerone fc rv l di rovefeio del
le fue medagl ic . 

N A U S E A * , NCÍVTIOÍ , nella Medic ina » 
una voglia d i recere, od una propenfione c 
sforzo di vomitare i provegnente da carica
tura di c i b o , eccitata da qualche uraore v i -
feofo che i r r i t a lo flomaco , e lo fpigne a 
fcaricarfi ; ed accompagnata da anfietaodaf-
faono v íc ino ai precordj , e da falivazione 
nella bocea. V e d i ANOREXIA . 

* L a parola e L a t i n a , formata dal Greca 
vttvTia s di vaví , nave : perche fogliono 
le perfone , nel principio del loro viag-
gio per mare , ejjere foggette a quejh 
[concertó. 

La Naufea é quando i l penfiero o la v i 
ñ a di proprio a l imento genera male nello 
flomaco, o una tendenza al v o m i t o . 

La Naufea , cd i l vomi to differifeono fo l -
tanto 1'un d a l l ' a l t r o , come piíi o meno v i o -
lent i . — L a Naufea é propriamente lo sfor-

* zo che lo ftomaco fa per v o m i t a r e , che non 
ha fempre Te íFe t to . V e d i VOMITO. 

Boerhaave definifee una Naufea a n a t ó 
micamente , per un moto fpafmodico re
trogrado delle fibre mufcolari dell* efofago , 
dello flomaco, e deg l ' ¡n t e f t i n i ; accompa-
gnato da convulfioni de 'mufcol i abdomina* 
l i , o del feptum transverfum. 

Le ordinarie caufe di una Naufea , c dell ' 
anorexia , o i n a p p c í e n z a , fono i l troppo 
bere, i l gran ca ldo , una fcbbre , le tabi , 
la ¡a íchczza delio flomaco, occafionata dal 
T é , & c . par iment i i narcot ic i , come i l 
tabacco, le paffioni dell1 an imo , la foppref-
í ione delle evacuazioni che adduce o ca-
giona una p le thora , lo flomaco r i p i t n o , g l i 
umor i tcnaci che v i flagnano , e certi mo-
t i undu la to r j , o di fluttuazione. 

Ñ A U -
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N A U T I C O Flanisfero , una defcrizione 

del globo terre í l re fopra un piano , per i ' 
ufo de' mar inan . V e d i FLANISFERO , c 
CARTA marina. 

Carta NÁUTICA . Vedi CARTA . 
Compaffo NÁUTICO . Vedi COMPASSO > 

e BUSSOLA . 
N A U T I C U S , nelia N o t o m i a , unmufeo-

lo , chiamato anco Tibialis poflimr . Vedi 
TIBÍ ALIS . 

N A U T I L U S * , NauTíXOí, una fpeiie di 
conch igüa turbinata , di una figura com-
p r e í í a , e che ha la convoluz ione , o la vo
luta latente , od alcofa dentro i l fuo cor-
po q u e ñ o nicchio fi cava m o h o fpeífo 
dalla térra , e fi trova alie volte petrifíca
l o . Vedi CONCA, FOSSILE, & c . 

* P ig l ia i l fuo nome da un animale te-
Jiaceo , di cui egli fu V abitazione , chia-
mato N a u t ü u s od i l navigante ; di cui 
fe tie dijhnguono varié fpezie dai Natu-
ral i j i i ' 

N A Z A R E A T O , lo flato c lacondizione 
di un N a z a r i í a o Nazareo , fra g l i Ebrei . 
V e d i NAZARITA. 

11 Nazareato era uno ñ a t o di feparazio-
ne dal reí lo degü uornmi ; particolarmente 
HI tre cofe; i . N e l non b e v e r v i n o , 2. N e l 
non tofarfi la tefta , ma lafeiar crefeere i 
capc l l i . 3. N e l l o fchivare i i tocco d i gen* 
te rnorta , che i Nazarei flimavano elfere 
una contaminazione. 

I I Nazareato era d i duc fpezie j 1' uno 
t e m p o r á n e o , o per un certo numero di 
g iorni ; Ta l t ro per tu t ta la v i t a . — I Rab-
bini cercano quale foíTe i l termine del N a -
zareato t e m p o r á n e o ; e lo determinano con 
la Cabbala : i m p e r o c c h é dove dicefi ncüa 
Scrittura al Cap. v i . de' N u m . v. 5. Domino 
fan5¡us cri t ; la vece Ebrea rvn> cnt , con
fia di quattro le í te re ; la p r ima e la terza 
delle quali prefe come letterc num eral i , 
fanno ci a fe un a 10 j e le altre , ciafeuna 5, 
tu t t ' infierne 30 j i l termine o durata del 
Nazareato) era dunque , dicon eglino , di 
30 ^ i o r n i . Vedi CABBALA. 

N A Z A R I T A * , o Nazareno , nel T e í U -
m e n t ó v t e c h i o , fi prende per una perfona 
diOinta e íeparata daiTai tre , per qualche 
cofa di ftraordinario; o per la fuá f an t i t a , 
o per la fuá d i g n i t a , o per I i vo t i . Ved i 
NAZAREATO. 

* L a parola diriva daW Ebrco í ^ J N a zar, 
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dijlinguere , feparare ; nel che dijfenfce 
da Nazareo , abitatore del paefe chia-
mato Nazareth , che vien da -JJO nat-
za r , o netzer , falvare , prefervare. 

N e l L i b r o d e ' N u m e r i , c. v r . t roviamo 
deferitto i l voto di un Nazarita ; cioé i l 
veto col quale un uomo od una donna Q 
feparavano, e dedicavano a D i o ; e le con-
d iz ion i , o g l i cffetti d i cffo , quanto a l l ' 
aflmenza, & c . 

NAZARITI , NAZARENI , o NAZAREI , 
furono parimenti una fpezie di Scttari i nel
ia C h s c í a , ne' p r i m i Secol i . 

Sant' Epifanio ferive , che i Nazarit i eran 
g l i fteífi che g l i Ebrei in ogni cofa che con* 
cerneva la d o t í r i n a c le cerimonie del T e -
í l a m e n t o V t e c h i o i e folamentc differivana 
da eíTi in q u e ñ o , che v i aggiungevano i l 
C r i ñ i a n i s m o ; profeífando di credere che G . C 
folie i l JVkí í ia . 

V i eran due fpezie di Nazareni i g l i u n í 
puri , che eflervavano la legge di M o s é ^ 
ed i l Cr i f l ian ismo infierne i g l i al t r i , ver i 
E b i o n i t i . Vedi EBIONITI . 

G l i Scr i t tor i Ecclefiaílici d i c o n o , che San 
M a t í e o predico 1' Evangelio agli Ebrei i n 
Gerufalemme, e nel re fio della Pakft ina , 
nella loro lingua ; e che eglino avevan 
percio i l fuo Vangelo feri t to nel l ' Ebreo d i 
di quel terapo , E Sant' Epifanio aggiugne , 
chs quedo Evangelio fi confervava intero 
fra i Nazarit i j folo egli dub i t a , fe ne 
aveífero levara la genealogía di G. C. la 
quale non era nel l ' cfcmplare degli Ebioni
t i . S a n G i r o i a m o , i l quale lo traduíTe dal l ' 
Ebraico in Greco e L a t i n o , d i ce , che m o ¡ -
t i credevano che '1 Vangelo Ebraico ufato 
da' Nazareni e dagli Eb ion i t i , foííe I ' o r i 
g ína le di San M a t t e o . 

Quindi Baronio ne 'fuoi A n n a ü d ice , che 
fe fi aveífe da r iformare la Verfione La
t ina vo lga ta , cib fi dovrebbe piíi to í io fa-
re per mezzo dell ' originale Ebrco , che dei 
G r e c o , i l quale non é che una copia . 

Cafaubono r iprova q u e ñ ' o p i n i o n e di Ba
r o n i o ; non potendo concepire, come 1' au-
tor i ta d t ü a veríTone Greca fi attenga ad 
un ícfto d V é affatto perduro. — Egl i ag
giugne , Che non fu mai cortf lo Evange
l io adoprato da al t r i che da' Nazareni , da
g l i Eb ion i t i , e da alcuni al tr i Eretici , e 
che egli era píen o di favole , eífendo fiato 
a l t é r a lo e corrotro da coíefti Ere tic i . 

Ñ A -
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N A Z T O N E , un termine colletdvo^^ufa-

to per dinotare un popólo coníiderabile , 
che abita i n una certa ampiezza di paefe , 
dentro certiefiíTi l i m i t i , e fotto un governo 
m e d e í i m o . 

Ogni Nazlone ha i l fuo particolar caratte-
r e : Proverbialmente fi dice, Leggiero come 
un Francefe , Solazzevole ed allegro come 
un I ia l iano , Grave come uno Spagnuolo , 
Scaltro come un Inglefe , Focofo o fiero , 
come uno Scozze í e , Ebriaco come un Tede-
feo, Oziofo e da poco come un I r landeíe , 
Ingannatore come un Greco , & c . Vedi C A 
RA TTERE . 

NAZIONE fi prende anco } i n alcune U n i -
verfita , per una d iñ inz ione degli Scolari e 
profeííbn de' Col leg j . Vedi UNIVERSITA' , 

La Facolta di Parigi cofta di quattro N a -
zioni i cioé di quella di Francia , di quella d i 
Normand ia , di quella di P i ca rd ía , e quella 
di Germania; che d inuovq i n T r i b í i f i dif t in-
guono, eccetto che la Normanna ; e ciafeuna 
T r i b u ha i l fuo Decano. 

La Nazione G e r m á n i c a comprende tutte 
le Naz ion i eítere , T Inglefe , T Ital iana , 
& c . 

QLiando i l Procuratore della i V ^ z / W Fran
cefe parla i n pubblico, i l fuo flile é , Ho-
noranda Gallorum Natto : Quegli di Picardía, 
dice, Fideliffima Picardorum Nat ío : Quegli 
di Normandia , Veneranda Normannorum N a 
t í o : Quegli della Nazione G e r m á n i c a , Con-
JiantlJJima Germamrum N a t í o . 

Sínodo NAZIONALE . Vedi glí A r t i c o l i 
SÍNODO , e CONCILIO . 

N E A D M I T T A S , un mandato diret ío 
al V e f c o v o , i n grazia di colui che fi lagna, 
o puré del Difendente , cioé di chi rifponde 
i n una caufa , ove un quare impedít fa pen-
denza ; quando o T una o F altra parte teme 
che i l Vefcovo ammetta i l cherico al trui du
rante la lite fra loro . 

N E B B I A , unameteoraj che cofta di craffi 
vapo r i , fluttuanti vicino alia fuperfizie della 
t é r r a . Ved i VAPORE . Se i v a p o r i , copío-
famente follevati dalla t é r r a , e dall'acque , 
per lo calor folare o fotterraneo , incontra-

5 al loro primo entrar nell'atmosfera , 
del freddo bailante per condenfarli notabil-
mente 5 la loro gravita fpecifica eífendo per-
cib crefeiuta , la loro afcefa fermeraffi , ed 
o ntorneranno indietro nella forma di rugia-
da , o di pioggia guazzofa; o refteranno fofpe-

Tomo V. 
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fí, per qualclie tempo, i n forma di ncbbla. 
Ved i PIOGGIA , e RUCIADA . 

Le ncbbk non fono che nuvole baífe , o 
nuvole nella piu baífa regione dell' aria ; le 
nuvole non fono, fe non mbbh follevate i n 
a l to . Vedi NUVOLA . 

G l i oggetti veduti per • mezzo alia mb* 
bla , appaiono piu grandi , e piu r i m o t i , 
che veduti per P aria comune. V e d i VISIO-
NE . 

La pefeagione delle aringhe principalmen
te fi pratica i n tempo di mbbk . Ved i 
PESCA 

N E B U L O S O , ne l l 'Af i ronomia , é un ter
mine applicato a certe delle fielle filfe , che 
mandano una luce fbfea e nebbiofa; e 1c 
quali fono minor i di quelle della fefta gran-
dezza ; e percib fono a mala pena viíibili 
coll ' occhio nudo , al quale appaiono al piü 
come piccole macchie fofehe j o nuvole . 

Per un telefeopio moderato , quefie flelle 
nebulofe veggonfi apertamente , non eíTer a l -
tro che congerie, o quafi gruppi di diverfe 
piccole fielle . VTedi STELLA . 

Nel la ñe l l a nebulofa d' Orione fe ne con-
tano 21 . I I P. le Compte aggiugne, che 
nelle pleiadi ne fono 40 . Nel la ftella che é 
nel mezzo della fpada d1 Orione , 12. N e l l ' 
ampiezza di due gradi della medefíma coftel-
lazione , 500^ e 2500 i n tutta la Cofiella-
zione . Ved i ORIONE , & c . 

NEBULOSO , o annuvolato , nell ' Araldíca , 
fi d ice , quando un ' arma é caricata di diver
fe piccole figure , i n forma di nuvole , che 
corron 1' una dentro P altra , o quando i l con
torno di u n ' o r l a t u r a d i una figura, & c . é 
addentellato, o ondeggiato ; ficcome rapprefen-
tafi nella T a v . Arald. fig. 32. 

N E C E S S A R I O , i n un fenfo filofofico , 
c ío che non pub non eí fere , o che non pub 
eífere altramente . Vedi NECESSITA' . 

G l i ScolaíHci ne fanno molt i í f ime fpezie 
o d i v i f i o n i : C o m e , — Nece[jarlo nel caufare , 
allorché v i é una caufa , dalla quale dee necefTa-
riamente nafcere un effetto : Neceffarlo nel 
predicare: Neceffarlo neW e(Jere , & c . 

V i ha parimenti un Neceffarlo Lógico : 
un Neceffarlo Flftco ; Metafifico ; e Morale. 

N E C E S S I T A , que! che faífi per una cau
fa neceífaria , o per un potere irrefíüibile . 
V e d i POTENZA , e CAUSA . 

N e l qual fenfo , mceffitct é o p p o í b a liber
ta . Vedi L I B E R T A . 

V vu La 



5 l 2 " N E C 
L a necesita ordinariamente íi confonde col 

coftrignimento : puré i n D i o , la ncccjfitci ai 
efferc buono non é un c o í l r i g n i m e n t p , ma 
una perfezionc. — I n f a t t i , la nccejjita ? fe-
condo Rochefocault , diffeníce dal coftr igni
mento i n quefto , che la prima é unita al pla
ceré ed al!' inclinazione de 11 a vo lon ta , a cui 
é contrario i i coftrignimento . V e d i VO
LONTA' . 

Simpl ic io , dietro a _ Platone ed Epit teto , 
diftingue due forte di nccejjlta ; i 'una vio
lenta % o coattha , che é oppofta alia liber
té \ 1' altra fpomtanea o voluntaria, che con 
h volonta s'accorda e compatifce : Queft' 
u l t i m a , aggiugne S imp l i c io , é quella che ne-
ce ín ta tutte le cafe ad agiré fecondo la loro 
natura , eífendo con eííe connaturalc j poiché 
«uOT/tíí'tf'roy, una cofa che íi move da fe ítef-
f a , dee per neceffita effere moflfa fecondo la 
fuá propria natura, cioé fpontanearaente . —-
Quefta di í l inzione viene ammeífa da m o l t i 
T e o l o g i , particolarmente da Sant' Agoftino , 
che la torce contro i Pelagiani , ficcome ha 
moftrato Gianfenio . 

Le Scuole diftinguono una nccejfith fifica *, 
ed una necejfita morale , una femplice ed af-
foluta neceffita , ed una neceffita relativa. 

NECESSITA* Tífica , é la mancanza di un 
p r i n c i p i o , o di un mezzo naturale per ope
rare ; che d' altra guiía chiamafi un ' impoten-
T.a fifica , o naturale . Ved i IMPOTENZA . 

NECESSITA' Morale , non é fe non una dif-
ficolta grande i come quella che nafce da un 
Jungo abito , da un ' inclinazione fo r t e , o da 
una paííione v io len ta . 

NECESSITA" Semplice o affoluta, é quella 
che non ha dipendenza da alcuno f la to , o 
congiuntura , né da alcuna particolare fitua-
zione di cofe, ma trovaí l per t u t t o , ed in tut
te le circoftanze, nelle quaii íi pub fupporre 
1' agente. 

T a l é i n un uomo cieco la neceffita, i n cui 
egli é di non diftinguere i c o l o r i . 

NECESSITAN R e l a t i v a , é quella che mette 
u n uomo nella reale incapacita di operare , 
o non operare, i n quelle circoftanze, ed i n 
quella ñ tuazione , i n cui trovad ; abbenché 
i n altre circoftanze, ed i n altro ftato di cofe, 
egli potria operare , o non operare. 

Ta le , nell ' opinión de' Gianfenifti , é la 
ncceffith di far male i n un uomo , che, con 
una paffione violenta , ha folo una grazia 
debole per refiftervi i ovvero la neceffita di 
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far bene i n un u o m o , che avendo una 
zia di fette od otto gradi di forza , non" 
da refiílere fe non alia concupifcenza di due 
o tre gradi . 

T u t t e quefte fpezie di neceffita fono oppo-, 1 
fte alia liberta ; poiché anche neli ' ultima 
é del pari impoffibile a l l 'uomo operare o non 
operare, che s'egli fofíe i n una neceffita af. 
foluta , femplice , e fifica . 

G l i Scolaftici ammettono dell 'altre fpezie 
di neceffita y 1' antecedente , la concomitante, 
la confeguente, & c . 

NE CESSTTA Antecedente ) é quella che na
fce da una caufa antecedente,, che opera ne-
ceífariamente . - - Ta le é la neceffitk del nafcer 
del Solé dimani mattina . 

La NECESSITK Concomitante nafce da una 
caufa antecedente e neceííaria , ma dipendente 
dalle circoftanze dell' effetto ; 1' eífetto eífendo 
f ra t í an to libero . •— Cosí é neceífario che 
Pietro fieda, fuppofto c h ' e g ü íiede . 

N E C R O L O G I O * , un libro che fí teneva 
anticamente nelie Chiefe e ne 'Monafterj ; 
dove eran regiftrati i benefattori, i l tem-
po delle loro m o r t i , ed i g iorni deila loro 
coramemorazione ; come puré le mor t i de' 
P r i p r i , degli A b b a t i , d e ' R e l i g i o í i , de'Cano-
n i c i , & c . 

* L a parola viene dal Greco vzxpo? , mor-
to , e Koyos, difcorfb , enumerazione . 

Quefto _d'altra guifa ch¡ama.víiñ calendario t 
ed obituario. Ved i CALENDARIO , ed OBI
TUARIO . 

N E C R O M A N Z I A % l ' a r t e , o l ' a t t o d i 
comunicare co'diavoJi , e di fare opere for-
prendenti col loro ajuto 5 particolarmente ec-
citare , o chiamar mor t i , per interrogarli e 
cavarne rifpofte . Ved i MAGIA , e MÁGI
CO . 

* L a voee h formata da v'úcpis, morto , e 
!¿*i"n;ia tncantesmo , divinazione , & c . \ 

N E C R O S I S % nella Medi ciña , una mor-
tificazione completa di qualche parte ; chia-
mata ancoy/^í 'raí/o , e fphacclus. Vedi MOR-
T I F I C A Z I O N E , é S F A C E L O . 

* Necrofís <? vocc Greca yexpaa-i; , che fi' 
gnifica appunto mor t i f ícaz ione . 

N E F A S T U S , termine L a t i n o . — I Ro-
mani f i fervivano dell'appellazione dies ne-
fafii , per que 'giorni ne'quali non era per-
meffo d' amminiftrare la giuftizia , o di tc-
nere t r i buna i i ; né al Pretorc, di pronunzia-
re le tre íbienni parole o formóle deila 

ieg-
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leggc, do , dko, adítico , l o do , io a í íegno ? 
io aggiudico . Ved i ) FASTUS . — Quefti 
giorm erano dif t int i nel Calendario con la 
letrera N , o con N . P. Nefajius Primo , 
come quando \ l giorno era folamente Nefa-
flus per la prima parte di e í i b . Ved i GIOR
NO . 

N E F R I T I C O * , NEPHRITICUS , cío che 
f i riferifce agli arnioni , o reni . Ved i R E 
ME 5 e ARNIONE . 

* L a parola é Greca } yz^pirriKos ^ da HQpos) 
rene. 

NEFRÍTICA Cólica j é una forta di cól i 
ca, o dolore provegnente da pietra o renel-
l a , nelle r e n i , & c . Ved i NEFRITIDE . 

Qiieña é la piü crudele di tutte le col iche. 
Vedi CÓLICA . 

Legno NEFRÍTICO , L'tgnum NEPHRITI-
CUM , una fpexie d i legno raedicinale che 
naíce nella nuova Spagna principalmente 
nel Regno del Meffico , chiamato d a g l ' I n -
diani Cault e Tlapalcypaíly ; ed é riputato 
eíficacifílmo contro i dolori nefritici . Vedi 
LEGNO . 

Debbe effere trafcelto ben netto e mondo 
dalla buccia e dalla corteccia ; egli é di un 
guflo amaro , e di un colore giallo rofíic-
cio ; ma iníufo nell ' acqua fredda, le da una 
t in tura di c i l e ñ r o , quando é veduto per mez-
TQ di un lume faiíb ; ed un color d' oro , 
quand' c veduto per un lume vero . Se un 
poco d1 acido f i framifchia con la t intura , 
í imbedue i colori difpaiono , ma un poco d' 
ol io di T á r t a r o rimette i l fuo color c i l e í l r o . 
Ved i COLORE . _ 

A l c u n i foftituifcono 1' ébano , ed a l t r i i l 
legno roffo Braf i l iano, per i l Ugmm JNephri-
ticum , ma l'inganno f i manifeí ta colla detta 
infufione. 

Pietra NEFRÍTICA, LJ/WNEPHRITICUS, 
una forta di pietra preciofa ; cosí chia-
mata dalle fue jftraordinarie v i r t u contro la 
pietra , e la renella ne1 reni . V e d i PIE
TRA . 

Eli1 é una fpezie di diafpro , ordinaria
mente di un color verde ícuro uniforme ; 
xna qualche volta é variegata con blanco , 
ñ e r o , o giallo . — Pare che folamente 
differiíca dai diafpro nell ' eíTere p iu dura, e 
íempre fenza niente d i roffo . Ved i DIA-
SPRO . 

Recafi principalmente dalla Nuova Spa-
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g n a , dove trovafi alie voke i n pezzi gran-
d i , da poterne fare delle coppe , o de1 calici di 
una moderata grandezza : Se ne trova anche 
nella Spagna vecchia, e nella Boemia. 

Quefta pietra é mol to cara, a caufa dellc 
ñupende v i r t u che le fono aferitte . U n a 
coppa fatta di eíía fu venduta per 1 <5oo feudi 
nel tempo dell 'Imperador Rodolfo I I . — L a 
migliore per Fufo medicínale é di un grigio 
turchinicc io , graíTa ed untu^fa, come i l talco 
V é n e t o . 

Gl1 Indiani della Nuova Spagna, che p r i -
m i ne feoprirono T u f o , e l ' i n í e g n a r o n o agli 
Europei , la portano fofpefa al loro eolio , 
dopo d' averia tagliata i n varié figure , p r in 
cipalmente i n becchi d' uccel í i . : Donde alcu
n i ciarlatani piglian mot ivo di contrafarla, 
con tagliare la jada , ed altrc pie t re , i n fi
gure í i m i l i ; e le vendono a prezzi notabi l í 
a coloro che han formato concetto della lor 
facolta , o v i r tu nefritica . 

N E F R I T I C I , NgípoiTiJcsí , medicamenti 
buoni per l i mal i de ' renr , particolarmente 
per la pietra. Ved i P I E T R A , & c . 

T a l i fono le radici d' al tea, 1' erba cani
na , 1' afparagus, i l fago, ia parietaria , la 
malva , la pimpinella , i ceííi r o f í i , le of-
fa di perfico , la terebintina , i l lapis ne
phri t icus, ed i l i ignum nephrit icum , quali 

Ve N E F R I T I D E ; N E F R I T I S * , ONEPFRI-
TICUS Dolor 1 nella Medic ina , un neme da
to ad una malattia dolorofa , occafiona-
ta dalla pietra o renella ne' r e n i . V e d i PIE
TRA . 

* L a parola, e Greca, Vnppirtí, d. ma
te de* renil, formata da vzqipos , rene , 

' Vedi RENE . 
I Greci danno puré i l nome di J^/XTIÍT, alia 

prima vertebra de' l o m b i , per la fuá vicinanza 
ai r e n i . Ved i VERTEBRA . 

N E G A T I V O , un termine che nega, od 
ínchiude negazione di qualche cofa . V e á i 
AFFERMATIVO . 

I Logic i & c . d icono, U n a negativa non 
fi pub provare che convertendola i n un' af-
fermativa. 

NEGATIVI Ereticl , nel linguaggio del 
Santo U f i z i o , íbno q u e l l i , che eí íendo ac-
cufati d 'E re f í a , per via di t e í i imon^ 1'evi-
denza de' quali e' non negano , tu í t av ia fem-
pre s ' a í t engono alia negativa , profeffano 

V v u 2 aper-
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apatamente la D o í t r i n a Cattolica , e diehiara-
rano i l loro abborrimento a l l ' E r e í i a . Ved i 
INQUISIZIONE . 

V i fono anco degli Scismi negaúvi , non 
men che de' ícismi pofi t ivi . — N e i ncgativi, 
bafta rigettar g l i errori d' una Chiefa , fenza 
fepararfi da efía , od ergere e formare una 
Societa d i f t in ta . Ved i SCISMA . 

Pene NEGATIVE , fon le leggi colle quali 
certe períbne fon efclufe dagli onori , dalle 
d i g n i t a , & c . fenza che lor í ieno infl i t te pe-
iie dirette e poíit ive . 

Quantlta NEGATIVE , neli'algebra , fono 
le quantitadi aífetíe del fegno — e í u p p o f t e m i -
n o r i che niente . Ved i QUANTITA'. 

Le quantitadi negative fono gl i effetti del-
le pofitive ; dove le poíit ive finifcono, i v i le 
negative cominciano. Vedi POSITIVO . 

NEGATIVA pregmnte , o grávida , nella 
iegge, é una negativa che incbiude o fa na-
fcere un ' affermativa . 

Come fe uno eíTendo accufato di avere faí> 
ta una cofa nel tal g io rno , e nel ta l luogo, 
pur nega d'averia fatta modo & forma declara-
t a ; lo che pero inchiude che i n qualche for
ma ei 1'ha fat ta . Vedi FORMA . 

N E G A T I V E , NEGATIVAMENTE , nella 
Filofofia della Scuola íl ufa i n varié guife , 
i n cont rad iñ inz ione da pofitive , o polit iva-
mente . Ved i POSITIVO . 

N E G R I , una fpezie di fchiavi m o r i , che 
fanno un articolo confiderabile nel commercio 
moderno. Vedi ÑERO , e SCHIAVO . 

I Negr i , chiamati anche N e r i , e M o r i , 
íono un popólo del!' Africa , i l cui paefe íi 
eftende di qua e di la del Fiume Niger , e 
ch' é chiamato Nigritia : Abbenché , íe i l po
pó lo abbia comunicato i l fuo nome al fiume, 
& c . oPabbia dal fiume r icevuto, non íi puo 
determinare f ác i lmen te . 

L ' origine, de' N e g r i , e la cagione di queíla 
noíabi le differenza, nel colorito della pelle , 
dal refto del genere u m a n o , ha mol to imba-
razza t i , e refi dubbiofi i Naturalif t i ; né fi 
é per aneo, propofb da alcuna ragione o fpie-
ga che foddisfaccia su q u e ñ o pun to . V e d i 
RETICULARE . 

Egl ino fi traggono dalla Guinea , e da al-
tre Cofte deir Africa , e fi mundano nelle co
lóme i n America , per coltivare i l zugc^e-
r o , i l tabbaco, P indaco , & c . e nel Perú 
e nel Meffico affine di faticare nello fcava-
piento ddie m i n k r e . 
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Que fio commercio , che appena fi pub di -

fendere, fe badiamo a' principj della Religio-
ne , e della umani ta , é in oggi promoífo e 
praticato da tutte le Naz ion i ? che hanno de
g l i ftabilimenti nelle Indie Occidentali ; in 
particolare da g l ' Inglefi , da g l i Ollandefi , 
da g l i Spagnuoli, e da' P o r t o g h e í i . 

G l i Spagnuoli per verita hanno pochi Ne
gri di prima m a n o , ma hannc fempre trat-
tato o negoziato con altre N a z i o n i , per pro-
vederfene: cosí eglino erano una volta fom-
min i f t r a t i dalla Compagnia de' G r i l l i , ftabilita 
i n G e n o a . Ved i ASSIENTO e COMPAGNIA . 

I Negri che piu fi ñ i m a v a n o , fon quel l i , 
recati da Angola , dal Capo V e r d e , dal Se-
negal , dal Regno de' joloffi , da quello di 
Galland , D a m e l , dal Fiume Gambia , & c . 

U n Negro d'eta tra l i 17 o 18, e l i 30 
anni , f i calcolava una volta circa 45 fellini , 
i n derrate o merci opportune per quel paefe, 
cioé acqueviti , ferro , tele , carta , pento-
le di rame, bac in i , & c . •— M a i l loro prez-
zo é i n oggi mol to rincarito , e appena fi 
trova adeílb un buon Negro per cinque lire 
f lerl ine: Bene fpeííb fi compra per fette od 
otto lire . 

V i fon varj modi di procacciarli: A l c u n i , 
per fchivare la fame , vendono feftefíi, le 
loro m o g l i , ed i lor figliuoli ai proprj Pr in-
c i p i , o ai gran fignori, i quali fono -poi i n 
obbligo d i mantenerli . A l t r i fon fatti p r i -
gionieri i n guerra ; e mol t i f f imi ne reftan 
prefi i n fcorrerie fatte a tal fine da' piccoli 
Principi fopra i Ter r i to r j i ' un deH'akro : nel
le quali fi fuol sbrattare e portar via t u t í o , 
cioé e giovani e vecchj , e mafchj e fem-
m i n e . 

I Negri frequentemente. prat ícano di for--
prenderfi 1' un 1' a l t r o , mentre i Vafcelli E u -
ropei flanno full ' ancora, e di ftrafcinare quelli 
che han pre f i , ai detti vafcel l i , per venderli 
a lor malgrado , e non é cofa rara vedere 
che i l figliuolo, a quefto modo , vende i l fuo 
padre , o la propria madre ; ed i l padre , i fuoi 
proprj figli, per poche bottiglie d' acqüa v i 
te , e per una fpranga di fer ro . 

Súbito che i l vafcello ha i l fuo carico , 
fiacca immediate; i poveri fventurati , fin
ché trovanfi ancora a vifia del lor paefe, ca-
dono i n cosí profonda trifiezza e difperazio-
n e , che una gran parte di effi , nel tragit-
to , s' indebolifcono, s' ammalano , e muoio-
n o : a l t r i fi uceidon da fe fteííi col non VGH 
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ler mangiare : a l t r i col chiucíerfi i l refpiro, 
i n una maniera che é loro part ícolare , cioé 
voltando e plegando Ja l ingua , che immedia-
te l i íbffoca ; altri íi fpaccano la tefta nel 
^afcello, e gittano le cervella j ed al t r i sbalza-
no fuor del bordo. 

H folo raezzo ficuro di confcrvarll é d' 
avere qualche llrumento muficale, e fuonarlo 
ad effi , fia quanto f i voglia tr iviale e ordi
nario . M a queíV ecceííivo amore per i l lor 
paefe, ícema a proporzione che ne fon piü 
l o n t a n i . 

A l loro arrivo nelle Colonie , ogni Negro 
fi vende per 38 o 40 lire ft. Eg l i no fan le 
ricchezze principali degli abitatori del!' I f o l e , 
& c . U n u o m o , e.gr che ha dodici Negri , 
é í l imato un uomo ricco . 

N E G R O F U M O , appreííb i p i t to r i e d i -
fegnatorí , é un colore fatto di fulligine di 
camino bo l l i t a , e pofcia disfatta con acqua ; 
e ferve a lavare i lor diíegni . Ved i L A -
TARE . 

Invece di quedo , alcuni ufano i ciufFetti 
tV una penna con un poco d' Inchioftro I n 
diano , a l t r i i l geífo r o ñ o , a l t r i i l piombo 
ñ e r o , & c . Vedi ÑERO . 

N E I F , Nativa , ne' noíiri Coftumi ant i -
c h i , una don na obbligata , o ferva , nata 
nella cafa di qualcheduno. Ved i NATIVO , 
C . V l L L A I N . 

Anticamente , i Signori ( Lords ) de' Ca-
ftelli, vende vano , davano , od aífegnavano 
altrui le loro Neifs , o ferve native . Vedi 
SCHIAVO , &C. 

I V r h of NEIFTY , un mandato di na t iv i t a , 
é un mandato antieo , col quale i l Lord o 
Padrone richiamava la tal donna come una 
fuá Nei f . 

N E I N J U S T E vexes , un mandato , che 
m i l i t a a favore di un tenant , o pofleífore 
contro i l Lord , a cui fi proibifce di fare 
fíaggimento fopra i l poífeflbre , & c . 

N E M E I Giuochi, Luclt NEMEI , una del-
le quattro fpezie di g iuoch i , o combatt i men
t í , celebrad da'Greci an t i ch i . Vedi GIUO
CHI . , 

Alcun i dicono, che e'furono iníHtui t i da 
•Ercole , in occafione , ch1 egli aveva uccifo i l 
Leone Ñemeo ; e che di la prefero i l loro 
nome , come pur dal luogo dclla celebrazione 
d5 eíf i , _ ch' era la Forejia , o Selva Nemea . 

A l t r i riferilcono , che i fette Capi fpediti 
a T e b e , fotto la condotu di Polinice , ef-
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feudo moleftati grandemente nel loro viaggio 
dalla fete , s' abbatterono i n Ipfipile di Len-
no , che tenca nelle fue braccia Ophelte , fi-
gliuolo di L i c u r g o , facerdote di G i o v e , e di 
Eur id ice . Pregándola eglino inflantemente , 
a voler loro additare dell' acqua , depofe i l 
bambino full' erba, e menol l i ad un pozzo . 
Nel la fuá affenza, un ferpente velenofo ara-
mazzb i l bambino; per lo che la nutrice , 
dall' ecceífo di dolore, cadde nella difperazio-
ne . Frattanto i C a p i , nel loro r i t o r n o , uc-
cifero i l ferpente , feppellirono i l picciolo 
Ophel te , e per divertiré Ipfipile 5 in í l i tu i ro-
no i giuochi Nemei . 

Eliano dice, che g l ' in f t i tu i rono i fette Ca
pi andando alí1 aífedio di T e b e ; ma aggiu-
gne che cib fu i n grazia e favore di Pro-
nax . 

Paufania ne rapporta 1' infiituzione ad A -
drafto, ed i l loro rinnovamento ai fuoi d i -
fcenden í i . 

Finalmente E r c o l e , dopo la fuá vl t toria 
fopra i l Leone di Nemea , accrebbe i Giuo
chi , e l i confacrb a Giove Ñ e m e o . 

1 Giuochi Nemei principiavano con facrifi-
care a Giove Ñemeo , deftinargli un Sacer
dote , e pro por preraj a quelli che foffero 
vinci tor i ne' giuochi . 

Tenevafi ogni tre anni , nel mefe, det-
to Bañemos da' C o r i n t j , e Bocdromion dagli 
A ten ie f i . 

G l i A r g i v i erano i g iud ic i , e fedevano ve» 
f l i t i di ñ e r o , per efprimere F origine de' giuo
c h i . E í fendo fta.ti in f t i tu i t i da uomin i guer-
r i e r i , non v i íi ammcttevano al t r i che gen
te militare , ed i giuochi ñeffi erano folo 
e quefir i e g innic i ; alia fine v i fu adito an
che per i l p o p ó l o , e s' introduííero degli a l t r i 
efercizj. 

I v inc i tor i fi coronavano d1 u l i v o , i l che 
duro fino al tempo della guerra co' Medi ; 
quando, eííendo flati i n quelia guerra b a t t u í i , 
mutarono F ulivo i n appio ch' é planta fúne
bre . Abbenché al tr i fo í tengono, che la coro
na foííe originalmente appio , per cagion del
la morte d' Opheltes, altramente chiamato 
Archemorus j fupponendofi che quefia planta 
ave (fe ricevuto i l fangue , ufcito dalla fenta 
che avea ricevuto dal ferpente. 

N E M I N E Contradícete , é un termine 
principalmente ufato nel parlamento, quando 
un affare od una Parte paífa o s' ottiene con un i -
vc;íale coníenfo di tu t t i i m e m b r i . 
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N E N I A * , o N.ENIA , nella poefia ant í -

ca , una fpezie di canzone fuñera l e , che fi 
cantava colla mufica de' flauti, o t i b i e , neli ' 
efequie de 'mor t i • Vedi FUNERALE . 

* L a parola vien dal Greco wviot fopra 
di che offerva Scaligero, che in Latino 
dovrebbefi ferivere N e n i a , non Nsenia. 

G l i A u t o r i le raprefentano come compo-
fizioni lugubri che íi cantavano da donne 
piagnitr ici prezzolate, e dette praficce . La 
prima origine di quede Nenie s' aferive ai 
F r i g j . 

Guichart nota j che Nenia fu anticamen-
te i l nome d' una canzone, che le nu t r i c i 
cantavano per addorraentare i f a n c i u l l i ; e con-
gettura, che d i r iv i dali ' Ebreo VJ n i n , fan-
c i u l l o . 

Ne l l ' an t ich i ta Pagana 5 la dea delle lagrime 
e de' funerali era ch i amata N e n i a , che alcu-
n i credono aver dato q u e ñ o nome alia can-
zon funerale; ed a l t r i , che dalla canzone el
la abbia prefo i l fuo . — C h i vuol che Tuna, 
e chi P a l t ra , fórmate íieno per onomaíope ia , 
dal fuono o dalla voce d iquei cheNfi lamen-
íano , e piangono. 

NTEO . Ved i 1' articolo NÍEVI . 
N E O F I T I , NEOPHYTI * , neila Chiefa 

p r i m i t i v a , erano nuovi Criíl: a n i ; od i G e n -
íili di frefeo alia fede conve r t i t i . Vedi CA
TECÚMENO . 

* L a parola e Crtca , VZOQVWI , quafi planta 
nuova; formata da vsos-, nuovo , e 
produco , q. d. di frefeo nat i : i l battefi
mo col quale cominciavano ad ejfer Neo-
f i t i , efjcndo una fpezie di nnova nafcita * 
V e d i BATTESIMO . 

I Padri non mai fvelarono i mifterj della 
ior religione ÍL Neofiti. V e d i MISTERIO.. 

I I termine Neófito s1 applica íu t tavia agí ' 
Infedeli converti t i alia fede per opra de' M i í -
i i o n a r j . — I i V ^ z ' G i a p p o n e f i , ful fine del 
decimofefto fecolo , e ful principio del decimo-
f e t t i m o , fi dice che abbiano moftrato prodigj 
di coraggio e d i fede , eguali a quanto ci é 
noto per la íjbria della Chiefa p r i m i t i v a . 

Per Neofiti^ anticamente vennero aneó d i -
notatl i nuovi_ facerdoti , e quelli ch'erano 
fíati poc' anzi ammeffi agli ordini f a c r i ; e 
qualche volta ancora i novicj de' M o n a ñ e r j . 
Ved i NOVICIO. 

N E O M E N I A , nella C r o n o l o g í a , & c . u n 
í e r m i n e adoprato per addiíar la luna nuova . 
.vedi LUNA , 

N E P 
A k u n i dicono , che g l i Ebrei contavano 

düe fpezie di Neomenia , o lune nuove \ la 
prima nel giorno della fuá congiunzione col 
Solé i la feconda i n quello della fuá appari-
zione o f a f i ; ed aggiungt>no , ch' e' celebra-
van due pafqüe , a cagione dell' incertezza , 
i n quale di quefti g iorni ella fi doveífe cele
brare . 

í l P. Harduino al contrario mantiene, che 
non avevano altra Neomenia che quella della-
congiunzione della luna col S o l é , ch'era fa-
cile d'accertare ..per mezzo del calcólo a í l ro-
nomico : laddove 1' altra era foggetta ad er- . 
r o r i ; la luna alie volte non lafeiandofi vede-
re fe non quattro o cinque g iorn i dopo la 
fuá congiunzione . Vedi PASQUA . 

N E P E N T E * , o NEPHENTES , nell' ant i 
chita , una fpezie di bevanda mágica , che 
facea dimenticare t u t t i i dolor! e tutte le 
disgrazie. 

* L a voce e Greca , NvTt íyS í í , formata 
dalla privativa v » , n o n , od absque , e 
itívSos iu6Vas, triftezza . 

I I nepenthe mentovato dagli antichi Scrit-
t o r i , era i l fugo o 1' infufíone d' una planta , 
oggi ignota : Omero dice ch' el l ' era una 
planta d' Eg i t to ; ed aggiugne ch' Elena ne 
faceva ufo per allettare ed incantare i fuoi 
o f p i t i , e far loro dimenticare ogni doglia e 
ogni pena. 

A l c u n i dicono ch' era la planta che noi 
chiamiamo Hclcniurn y a l t r i i l Buglofjo , i l 
cui fugo infufo nel vino fa tale e f fe í to . — 
M . Petit ha una Di í íe r taz ione full ' antico Ne
penthe . 

NEPENTE , nella Farmacia , é un nome 
dato ad una forta d' opiato , i nven ta ío da 
Tecd . Zuingero ; per la grande opinione ch' 
egli avea, che ei daflV mol to follievo i n tut
te le forte di d o l o r i . 

N E P E R I A N E OJfa , fono un ' ifirumen-
t o , col mezzo del quale mol to fi facil i íano 
e fpedifeono la moltiplicazione e la dmfione 
di numeri g rand i ; cosí chiamato dal iuo I n -
ventore J. Nepe r , Barone di Merchif ion nella 
Scozia . 

Cofimzione delle offa N E P E K I A N E . Cinque 
bacchette, o lamine fi procacciano di legno , 
d i metallo , d i corno , d i cartone , o d' al
tra mater ia , ( T a v . Algebra fíg. n . ) d 'una 
forma bislunga e divife ciafcheduna i n nove 
piccioli quadrati 5 ciafcun de'quali fi rifolve 
i n due triangoli per ÍJĴ ZZO delle diagonal! * 

I n 
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I n queñi piccioli quadrati fono fcr i t t i i nu-

mer i della tavola della moltiphcazione ; i n 
cosí fatta gulfa che le umta o le figure a 
mano d r i t t a , fi trovino nel triangolo a ma
no drirta ; e le decine , o le figure a ma
no í ini f t ra , nel triangolo fulla man í i n i ñ r a : 
Come nella Figura . 

Ufo de lie Oj]a NEPERÍANE nella moltipli-
cazione . Per moltiplicare ogni dato numero 
per un a l t r o ; difponete le lamine i n tal ma
niera , che le figure i n cima eí ibi ícano i l 
mul t ip l icando, ed a quefte , fulla mano fini-
í l ra , congiungete la lamina delle unita ; 
nella quale cércate la figura a man dritta del 
moltiplicatore \ ed i numeri che v i corrifpon-
dono , ne'quadrati dell1 altre lamine , fpone-
teli e fcr ivetel i , con aggiungere i diveríi nu
meri che occorrono nell1 ifteffo rombo afifie-
me , e le loro fomme . — Nella íleíía ma
niera fponete e fcrivete i numeri corrifpon-
denti all ' altre figure del moltiplicatore ; fie-
ñ o eglíno difpofti T uno fotto 1' altro , co
me nella ordinaria moltiplicazlone : e final
mente , aggiunete i diverfi numeri i n una 
í b m m a . 

Per efempío . Supponete i l 
multiplicando 5978 , ed i l m o l - 5978 
tiplicatore 937 . Da l í ' eftremo 937 
triangolo su la man delira ( T a v . 
Algebra fig. 12 . ) che corrifpon- 4184.0 
de alia figura a man dritta del 17934 
moltiplicatore 7 , t ráete e feri- 53802 
vete la figura 6 , ponendola fot- • 
to la l inea. N e l rombo proffimo 5Óoi3B<5 
verfo la finiftra , aggiugnete 9 
e 5 ; la loro fomma eífendo 14 , fcrivete la 
figura a man dritta , cioé 4 r incontro a ó , 
portando la figura a man í ini í l ra 1 , ed ag-
giungendola a 4 e 3 , che f i trovano nel 
rombo appreffo . La fomma 8 , aggiugnetela 
a 46 gla í c r i t t e ; nella íleíTa maniera , nell ' 
u l t imo r o m b o , aggiugnete 6 e 5 , della fom
ma 11 fponete P ul t ima figura come d ianz i , 
e pórtate 1 a 3 che trovaíi nel triangolo a 
man finiftra ; la fomma 4 aggiugnetela co
me d i a m i alia fmirtra di 1846; C o s í vo i 
avrete i l faftum di 7 i n 5978 ; ed alio ftef-
fo modo avrete i l fa£lum del mol t ip l icando, 
nell 'altre figure del moltiplicatore : I l tut to 
agglunto o fommato aífieme da l ' i n t e r o p r o -
do t to . 

Ufo delle OJfa NEPERIANE nella Divifio-
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ne. Difponete le lamelle c o s í , che le fi
gure fuperiori o della fommita efibifeano i l 
divifore i a quefte, fulla man finiftra , aggiun-
gete la laminetta delle unitadi . Difcendete 
lotto i l divifore, finché t róvate quelle figure 
del dividendo , nelle quali prima fi cerca , 
quante volte t rovif i i l d iv i fore , o almeno i l 
proífimo minar numero , che íi ha da fot-
trarre dal dividendo j i l numero corrifpon-
dente a quefto, nel luogo della unita , fpo-
netelo per un quoziente . Determinando voi 
le altre parti del quoziente alia ftefta manie
ra , la divifione fark terminata. 

Per efempio. Suppone
te i l dividendo 5<5oi38¡5, 5978)5(50138^(937 
e i l divifore 5^78 ; poi- 53802 
ché prima f i domanda —• 
quante volte 5978 t ro- 221 i S 
vafi i n 56013 , difeen- 17934 
déte fotto ií divifore , — 
{ T a v . Algebra fig. 12 . ) 4184Ó 
finché- nella piíi baífa 41846 
ferie t róvate i l numero 
53802, che piu da pref- 00000 
ío s'avvicina a 56013 ; 
i l pr imo de' quali íi ha da fottrarre dalP u l 
t imo , e la figura 9 che v i corrifponde nella 
lamina delle u n i d , 3 , deefi ferivere per lo 
quoziente; e la fottrazione é da cont inuarí i 
come prima . Nella fteíía guifa la terza ed 
ul t ima figura del quoziente troveraffi eííere 7 ; 
e Tintero 937. 

N E P O T E ( nell ' Inglefe , _NEPHEW * ) un 
termine relativo a zio e zia ; e fignifica i l 
figliuolo di un fratello o di una forella , che , 
fecondo la legge c i v i l e , é nel terzo grado di 
confanguinita; e fecondo la legge c a n ó n i c a , 
nel fecondo. Vedi AGNAZIONE, e COGNA-
ZIONE . Vedi anco FRATELLO . 

* L a parola nephew e formata dal Latino 
nepos ; che v i fecoli corrottt di quejla 
Ungua fignifich la flejja cofa : ma anti-
camente c propriamente dinotava ( a grand-
fon ) ciot! un figliuolo di figliuolo . 

i N E P O T I S M O , un termine' ufato in I ta
lia , parlando dell ' autorita che i Nepoti e 
parenti de' Papi hanno n e l l ' a m m i n i í t r a z i o -
ne degli affari ; e della cura che i Papi 
fogliono porre affine di eíaltarli , ed arrie-
c h i r l i . 

M o l t i Pontefíci fí fono íludiati di rifor^ 
mare g l i abufi del Nepotismo $ ed i n oggi , 

d i -
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dicefi che i l Nepotismo fia abolito . Le t i ha 
fcritto efpreílamente su quefto argomento, I I 
Nepotismo. 

N E P T U N A L I A , feíle celébrate appreP 
fo g l i antichi i n onore di Nettuno . Ved i 
FESTA . 

Le Neptunalia differivano da Confualia , 
i n quanto che 1'ultime eran feíle di N e t t u 
no , confiderato particolarmente come preíi-
dente a' caval l i , od al Maneggio . Vedi CON-
SUALIA . — Laddove le Neptunalia eran 
feñe di Nettuno i n gené ra l e , e non di N e t 
tuno confiderato fotto qualche particolar qua-
Jita. •—• Celebravaní i i l giorno IO delie Ca
lende d' A gof io . 

N E R E I D I , NEREIDES , ñinfe marine ; 
0 deitadi favolofe degli antichi , credute abi
tare i l mare . Vedi NINFA e D i o . Le Nerei-
di erano cinquanta ; tutte figliuole di N e -
reo avute dalla N in fa Doris . — I loro 
norai e le loro genealogie fono deferirte da 
Ef iodo . 

N E R E Z Z A , la qualita di un corpo ñe
ro ; od un colore che nafce da una cosí fatta 
tefiura e fituazione delle part í fuperfiziali di 
eífo corpo , che ammorza, direm cosí 3 o 
piutíofio aíforbifee la luce che cade fopra d' 
eífo , fenza rifletterne punto , o almen po-
chififimo al l ' occhio . Ved i ÑERO . 

N e l qual fenfo, nerezza s'oppone diretta-
mente a bianchezza, la quale confifie i n tale 
tefiura di p a r t i , che riflette indifferentemen-
te tu t t i i raggi g i t ta t iv i fopra , di qualfivo-
glia colore ch' eglino íieno . Ved i BIAN
CHEZZA . 

I I Cav. Neuton , nella fuá Optica, fa ve
de re , che per la produzione de'colori neri, 
1 corpufeoli debbon efíere minor i che quelli 
i quai mofiran a l t r i colori : p e r c h é , dove le 
m o l i delle particelle componenti fono piíi 
g rand i , v ' é tanta luce riflettuta , che non 
poífono coftituire quefio colore ; ma fe lo 
faran' un poco meno di quel che fi ricerca 
per riflettere i l blanco, ed un languidií í imo 
turchino del primo ord ine , rifletteranno cosí 
poca luce , che i l corpo apparira intenfamen-
te ñero ; o pur la rifletteranno per avven-
tura variamente qua e la i n fe fteífi t a n t o , 
che avverra che ella fi afeonda, o fi foífoghi 
e perda; col qual mezzo appariranno mrf'm 
tutte le pofizioni dell' occhio , fenza alcuna 
í rafparenza. 

É di qua fi raccoglie 3 perché i l fuoco e 
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la putrefazione, con dividere le particelle del
le foftanze, le cambino o faccian efier 
re . •— Perché picciole quantita di fofianze 
nere compartifeano i lor colorí faciliffima-
mente , e intenfamente , ad altre fofianze 
alie quali vengono appl ica t i ; le minute par
ticelle di quefte, a caufa del loro grandi í í i -
mo numero, fácilmente dilatandofi fopra le 
grofle particelle d' altre . D i qui pur mani -
íeílafi , come e perché i l ve t ro , macinato 
con gran fatica e diligenza colla fabbia , fo
pra una piaftra o lamina di rame , finché re-
íH ben lifcio e p u l i t o , faccia divenir ñera j a 
fabbia, e ñero infierne quel che eolio firofi* 
namento portafi via del ve t ro , e del r a m e ; 
e perché le foftanze nere , p iu prefio che 
tutte 1' altre , diventino calde al lume del So
lé , ed abbrucino , ( i l qual effetto pub i n 
parte procederé dalla molti tudine delle rifra-
zioni i n un piccolo giro o campo, e i n par
te dalla facile commozione di tai piccolifii-
me particelle ; ) — come al tresi , e perché 
i neri comunemente inclinano verfo un colo
re ^turchiniccio : imperocché , fiare i l fatto 
c o s í , veder fi pub con illuminare un poco 
di carta blanca con lume flettente da fofian-. 
ze nere y e la ragione fi é , che i l ñero con
fina coll ' ofeuro violeí to del primo ordine de' 
colori ; c pero , riflette piu raggi di quefio 
colore , che di qualunque altro . Vedi LUCE , 
e COLORE . 

NERI , Negrt una Nazione , cosí chia-
mata dal colore della pelle. *— Vedi fotto T 
Ar t i co lo NEGRI Ja ragione del lor colore , 
ed i l commercio che de' Negri fi fa . 

ÑERO , cofa opaca e porofa , che imbe-
ve tutta la luce che v i cade fopra , non ne 
riflette punto , e pero non efibifee o mo-
fira colore alcuno . Ved i COLORE , c 
NEREZZA . 

V i fono var ié fpezie di neri che corrono 
nel commercio : cioé ñero de' tintori, ñero de* 
ptttorJ, ñero Germánico , ñero d1 avorio , ñero 
Spagnuolo, ñero di lampana, & c . 

ÑER O de' Tintor i , é uno de' cinque colori 
femplici , o madri-colori che fi ufano nel t i n -
gere ; e daííl differentemente, fecondo la dif-
ferente qualitk e valore de' drappi che s' hanno 
da tingere • Vedi TINGERE . 

Per l i panni alt i , per le faje fine, e per 
l i droghet t i , & c . adoprano i l guado, e l ' i n -
daco ; la bonta del colore confifie nel non ef-
f^rvi piu di 6 libbre d'indaco per una pal-

lot-
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h l t o h di guado, quando quedo c o m í n c i a a 
gi t tare o sbocciare i l í u o fiorc t u r c h i n o ; e 
nel non rifcaidarfi , per l ' u fo , piu di due 
v o i t e . COSÍ turchinato , o violato , faííi i l 
drappo bollire con delPaHume, o t á r t a r o , 
e poi fi tsgne con la robbia ; e finalmente, 
i l ñero g!i Ti da con le gallozze , col v i t r i o 
l o , e col fumac. — Per legar lo , acc iocché 
non lafci o fporchi nclT ufo , debbonfi ben 
nettare i drappi nel folo , a l lo rché fon bian-
c h i , e pofcia bsn bcne lavare. 

Quanto ai drappi d i rninor prezxo, b a ñ a 
che fien bene tu rch ina t i col guado , e fat-
t i neri con le gallozze e col v i t r i o l o : ma 
non fi pub regolarmente tingere alcun drap
po da blanco m ñero , fenza che paffi per lo 
turchino in te rmedio . Ved i TURCHINO . 

V i é nondiraeno un colore chiamato ñero 
earbont) o ñero d ¿ Gefuhi , i l quale fi pre
para cogU fteíTi ingredienti che i l p r imo , 
roa fenza pr ima tingerfi t u r c h i n o . —- Q u l 
l e droghe fi difciolgono nell'acqua che avra 
bo l i i t o quattro ore , c fara ftata a raffred-
dar í i , finché la mano immerfa v i pofla 
reggere; allora i l drappo v i fi t u f f a , e di 
nuovo fe ne trae fuori , fei o fette v o l t e . 
A l e u r i eziandio preferifeono quefio ñero 
a l l ' a l t r o . — Quefto m é t o d o di t inger ñero 
dicefi che fia (Uto inventato da' Gefu i t i , 
c che fi prat ichi ta t tavia nelle loro Ca fe , 
dove trattengono m o l t i t i n t o r i . 

Per lo St. 23. Eitf . c. 9, N i u n a forte di 
pannina fi potra tingere con la robbia , 
per un color ñero, faivo che fe pr ima non 
fia macinata col guado f o l o , o col guado e 
1'indaco turchino ; feppur alia robbia non 
fiefi aggiunto i l fumac, o le gallozze ^ fot-
to pena di confifeazione o perdita del va
lore della cofa t in ta . Sara pero lecito d i 
tingere ogni fatta di ñero di gallozze, c d i 
ñero di fumac (ñero fchietto) dove non fark 
adoprata robb ia . 

ÑERO di térra, é una fpezie d i carbone, 
che fi t rova nel terreno , che ben pi f ta to , 
fi adopera da' p i t t o r i a frefeo. 

V i ha puré una fpezie di ñero fa t tod 'ar-
gento e di piombo , che ufafi per r iempire 
i c o l p i , o 1'incguaglianzc c le cavitadi del-
le cofe intagl ia te . 

ÑERO Germánico , o di Francfort , é 
fatto colle fecee di v ino abbruciate , e poi 
láva te nel l ' acqua , e pifiate o macina-
te ne1 m u l i n i per ta l uopo , infierne con 
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a v o r í o , o con olía d i per f íco abbru
ciate . 

Quefto ñero forma P ingrediente principa-
le ne l i ' i nch io f i ro d e l l ' i m p r c í í b r e da fiampe 
i n rame . Ved i INCHIOSTRO . 

Ordinariamente ci viene da Francfort 
da M a g o n z a , o da Strasbourg , its pezzí , 
od ¡n polvere. Qucl lo fatto m Francia , é 
meno ftimato che i l G e r m á n i c o , a caufae 
deila differenza tra le fecce d i v ino ú f a t e 
n e l l ' u n o , e n e l l ' a l t r o ; a b b e n c h é alcuni pre-
ferifeano quello che fi fa i n P a r i g i , al ne~ 
ro d i Francfor t . 

ÑERO d' avorio fi fa d 'avorio abbruciato 
o r ido t to in carbone , d1 ordinario tra due 
crogiuol i ben lo ta t i ; che fendo cosí refo 
perfettamente ñero, ed in fquame, raacinaíl 
nell 'acqua , e riducefi in t ronch i o paftel-
lette , che adoprano i p i t t o r i , ed anche i 
giojel l ier i per annerire i l fondo de' caftonl 
o b u c h i , dove inferifeono i d i aman t i , af-
fin di dar loro la propria t i n t a o foglia . 
V e d i AVORIO. 

ÑERO di lampana, o ñero di ra fa , o ne-
grofumo, fono i vapori fuligginofi della ra-
g i a , che preparanfi col l iquefaré e p u r i f i 
care la ragia i n vafi di ferro ; pofcia dan
do vi fuoco fot to un c a m i n o , od altro luogo 
fatto a ta l uopo , foderato, fulla f o m m i t a , 
di pell i di pécora , o d i groífe tele , pee 
ricevere i l vapore od i l fumo ,* che é i l 
ñero d i eui parliamo : nella qua í maniera 
fe ne prepara ín grandi íTuna quant i ta a 
P a r i g i . 

I n Ingh i l t e r ra ordinariamente p repara í í 
colle part i refinofe e graífe d e ' l e g n i , abbru-
c ia t i fotto una tenda, che lo riceve ; m a 

la maggior parte c i fi porta dalla Svezia 
c dalla Norvegia . 

Adoprafi in var ié occafioni , part icolar-
mente ne l l ' inchioftro dello fiampatore 9 
per cui mifchiafi con ol j di t rementina c 
di l ino , tu t to bo l i i to afiieme . V e d i IN
CHIOSTRO . 

S' o í f e r v i , che quefto ñero prende fuoco 
prontamente , e quando é i n fuoco , di f f i -
cilmente fi eftingue : la m i g l i o r maniera 
di eftinguerlo é quclla de' panni l i n i o dei 
fieno e firame bagnati j imperocché l ' acqua 
fola nol farcbbe. 

ÑERO di Spagna, é cosí detto , p e r c h é 
pr ima l ' inventarono gli Spagnuoli , c da 
loro ce nc viene la maggior parte j quefio 

X x x non 
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non é al tro che foghero abbruciato, i l qua-
la íl ufa in yarj l a v o r i , particolarraente da' 
p i t t o r i . 

ÑERA Aqui la . V e d i AQUILA. 
ÑERO Elleboro. V e d i ELLEBORO . 
ÑERO Piombo. Ved i PIOMBO. 

• ÑERA Momta, V e d i MONETA. 
ÑERO CW/we. Ved i ORDINE . 
ÑERA Stella. V e d i STELLA . 
N E R V I N I . V e d i i ' A r í i c o l o NERVI-

TICI . 
Ñ E R V O , NERVUS; nella N o t o m i a , un 

corpo lungo , bianco , rotondo , fimiie ad 
una corda , comporto d i va r í e fila , o fi-
bre \ che d i r iva la fuá or igine dal cervello , 
o dalla fpinal midol la , e f i d i f t r ibui íce per' 
t u t t e le parti del corpo *, fervendo per con-
durre e trafporiare un particolar f u g o , i l 
quale alcuni chiamano fpiriti animali , af ine 
d i eccitare e compiere la fenfazione , ed i l 
m o t o . Ved i SENSAZIONE , e MUSCOLARE 
Moto. 

Origine de NERVI . — Da ogni punto 
del cortex cerebri , nafeono tenui íTime fi-
bre raedullari; che , nel loro progre íTounen-
dofi affieme , s ' i n g r o í f a n o c diventano fen-
fibili, e si coñ i t u i f eono la medulla del cer
v e l l o , e la fpinale . V e d i CERVELLO, ME
DULLA , & c . 

D i la fon c o n t i n ú a t e , e nel loro ul ter io-
re progreífo diventan feparaíe o dif t inte , 
per via di tuniche , od involucr i , che per 
lor diftaccanfi dalla dura e pía raater , i n 
yarj fa fce t t i , o nervi ; raíTbnr 'glianti nella 
pofizione delle lor fibrille componenti , a 
tante code d i cava l lo , r a v v o l t i ra una dop-
pia t ú n i c a . Ved i FIBRA. 

E1 probabile , che le fibre medul lar i del 
cerebello venendo su verfo le parti anterio-
r i della medulla cblongata , s' unifeano i n 
parte co' nervi che di la nafeono , ma in co-> 
tal modo che fempre ritengano la loro o r i 
gine f e p a r s í a , i l l o r o d i f t i n t o p r o g r e í T o , e le 
loro f u n z i o n i . Le altre fibre r imanent i del 
cerebello fono cosí framifehiate col cerebro , 
che non v i é forfe parte di tu t ta la medul
la cblongata, o fpinale , dove non íi t r o v i -
no 1c fibre di ciafeuna fpczie j c s i , per co-
fíituirc i l corpo di ciafcun ñervo , cont r ibui -
feono ambedue le fpezie di fibre , abbenché 
i l fine e i ' e ífet to di ciafcheduna fia afFaíto 
difFerente. V e d i CEREBELLO, &C. 

I nervi cosí f o r m a t i , e mandati dalla ob-
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longata , o dalla fpinal medu l l a , finché fo. 
no dentro i l c r a n i o , fon dieci paia; abben
c h é mol to impropriamente fi cont ino e chia-
m i n o cosí \ attefo che la maggior parte i n 
realta cofiano di diverfi nervi , d i f t in t i e 
grandi . Dalla midol la fpinale , continuata 
íuor i del c r an io , ne nafeono i n fimilguifa, 
trenta paia ; a' quali fi pub aggiungere un 
al t ro p a l o , mandato dalle vertebre del e o l i o , 
accre fc iu ío nel fuo progreíTo da' rami del 
fecondo e del tsrzo paio , ed in fine uni to 
a l i ' ot tavo pa io . 

T u t t i que f t i , finché fono dentro la medul
la , f o n o p u l p o f i ; toÜoché la iafeiano , acqui-
fiano un quafi af tuccio, od una guaina , da 
cui eíTendo d i f e f i , procedono fin alia dura 
ma te r , che é perforata in una vagina aper-
ta , che giugne fin a ' fo rami del c r an io , de-
fiinati per la trasmiffione nervi ; dove i 
nove p r i m i paia , ed i l paio accefforio , af-
furaend^o quefia gua ina , od aftuccio, paffa-
no illefi fuor del c ran io . 

_ G l i a l t r i t rentun paia difeendono perfpa* 
zj fra le commeffure dell 'apophyfi d e ü e ver
tebre ; donde cosí f e r m i , d u r i , e ben veí l i -
t i come fono , fi difpergono per t u t to , f in 
ai p icc io l i f f imi punt i delle par t i folide fin or 
note del corpo . Ved i SOLIDO. 

Le tuniche , o g l ' i n v o l u c r i d i quefli ner' 
v i fono per tu t to i n v e ñ i t i di vafi fanguife-
r i , d i l infa t ic i e d ' a l t r i , di í l re t t i í f ima tef-
fitura; i quai fervono a raccorre , fortifica
re , e r i t i r a re le fibrille ; e da eífi fpiegar 
poíTiamo m o l t i fenomeni de' nervi , e le lor 
m a l a t t i e . 

Súb i to che l ' u l t i m e efiremitvade'nervi fon 
per entrare nelie parti alie quali apparten-
gono , depongon di nuovo le dianzi acqui-
Üate t u n i c h e , e quindi s'efpandono o i n 
una fpezie di f o t t i i membranet ta , od in una 
teñera polpa . 

Ora confiderando, in p r i m a , che tut ta la 
medulla vafeulare del cervello é impiegata 
i n formare le fibrille de' nervi , anzi in clTe 
paíía e fi converte colla fola eí lenfione e 
c o n í i n u a z i o n e ; in fecondo l u o g o , che eíTen" 
do la midol la del cervello e del cerebello j 
corapre íTa , lacerara, putrefatta , m-ngiata 
v i a , ogni qaalunque azione , folita eíerci-
tarfí per mezzo de' nervi indi m u , fubito 
cefía e fi d i i i rugge , a n c o r c h é i nervi conti-
nu ino in ter i cd illefi \ in terzo luogo , che 
g l i ücffi nervi ñ trovano per tu t to l a fch i , 

pen-
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l curvi , retrop,radi, e o b l i q u i , e pu

ré caufano ed operano i ! moto e ¡a fenfa-
zione quafí inftantaneamente ; i nquar to lue
go , che fe v e n g o » compreffi e legan , o 
f t r e t t i , benche per altro in ten , perdono tu t -
fa ía loro facolta in quelle par t i t ra la l iga
tura e g l i crtremi a' quali fi d i r i zzano , fen-
za perderne in quelle che fon tra la l igatu-
ra e la medulta del cerebro , o del ccrebel-
lo -y evidentemente appanfee , che le fibrille 
nervee ricevono di cont inuo un umore o 
fugo dalla mcdulla del cerebro , lo trafmet-
t o n o , e la portano ad ogni punto di t u t t o 
j l corpojper d i l l in t i í l ime ü r a d e o cana l i ; c col 
fuo mezzo elegu!icono tut te le lor funzioni 
neila fenfazione , nel moto mufcolare , & c . 
Ved i SENSAZIONE e MUSCOLO * — II qual 
umore é quel che noi popolarmente chiamia-
m o fpirtti an imal í , od 
ANIMALI , e SPIRITO . 

N é í e m b r a pero in a 
quella opinione , la quale aíTeriíce r che i 
Kcrvi elercitano e d i íp iegano t u t í a la loro 
azü ine m c r c é la vibrazione di una fibrilla 
tela ; i l che non pub í lare colla natura di un 
Wfrao, c h ' é m o l l e , polpí f o , flaccido , cor
v a t o , ondufo r e -con quella dilicatilFima d i -
fíinzione c.-n cui g l i oggetti de' n o i l r i (en(i 
fon rapprefentati ed i m o t i mufcolar i ion 
efeguiti 

Ora , ficcome i ! fangue arteriofa e la l i n 
fa perpetuamente traíportaf i in tu t t e le par
tí del corpo , guernite e corredate d i cotelU 
vafi : cosí noi concepiamo , che un fugo pre
p á r a l o nel cortice del cerebro e del cerebel-
l o , di la fofpingafi ogni momento per l i ner-
v i ad ogni punto del fohdo corpo . L a pic-
ciolezza de 'vafi nel cortice , ficcome ella 
fpicca nelle i n i ez ion i di Rui fch io r che pur 
fono meramente arteriofi , e percib incredi-
bi lmente piü crafifi del í ' u l t imo e m i l í a r i o la
te ra i e ind i derivato , raollra quanto í icno grá
ci l i e tenui quegÜ fia mi nervofi c cavi. . M a 
la gran mole del cerebro, comparata coll'ec-
cediva piccolezza di ogni fibrilla r fa vede-
r e , che \\ lor numero debbe eflfere grande a 
dismifura ed oltre ogni sforzo e confine dei-
l a noftra irorruginazione t Ved i STAMTNA . 

M a in o l t r e l a grande quani i ta di fugo 
cofiant tmente quivi; recato,, e violenterncn-
te agitato non, pub nonicaufare una co í tan-
te pienezza,, apertura , ed azione m cots f t i 
f i cGio l l c a n a l e t t i » 

O r come un nuovo fugo viene ad ogni mo
mento p r e p á r a t e , e V u l t i m o continuamen
te protrude quel che va i n n a n z i ; fubito ch ' 
egli ha fatto 1' eftremo fuo u f i z i o , pare che 
fia cacciato dagli u l t i m i filamenti nelle pic-
ciolifTime venette l infatiche v e d' in to rno 
alie glandule, ed altrove ; d i qua ner l infa-
t i c i un poco piu g r a n d i ; e di nuovoda que-
íií ne' vafi comuni l infa t ic i , che fono vene 
guernite d i valvu'e , e finalmente nelle ve
ne , e nel cuore ; e cosí veramente a guifa 
degü a l t r i uraori , ancor di quefio fi cotn-
pie un perpetuo giro per l i v a f i , e per t u t 
to i l corpo . V e d i CIRCOLAZIONE deglí 
Spkiti * 

I n f o m m a , fe confiderererao la gran mo
le del cerebro, del cerebello, della raedulla 
oblongata , e della m e d u í i a fpinaüs > facen-
done ¡1 paragone colla folida mole di t u t to 
i l corpo; i l grandiffimo numero de 'nervi d i 
la u f e i t i , e d i f i r i bu i t i da per t u t t o ; fe r i f le t -
teremo che i l cervetlo ^ e la ca r ina» cioé la 
midol la fp inale , fono la bafe d i un embrio
nes donde, fecondo M a l p i g h i , l ' a l t r e pa r t í 
e vifeere fon d i mano in mano f ó r m a t e ; e 
finalmente, che appena v'.é aicuna parte d i 
un corpo j, che non f e n í a , o non fi commo-
va ; crederemo cé reamente , che tut te le 
par t i folide del corpo fon teífute d i fibre 
nervofe , e coftan di cflTe. V e d i STAMINA , 
c SoLIDf -

G l i an t ichi folaraente a m m e í t e v a n o fette 
paia o conjugazioni di nervi , procedenti dal 
cerveHo v che , con le lora f u n z i o n i , fono 
in queí i i due verfi L a t i n i compre fe. 

Optica pr ima, oculos. movet altera , ter-
tia gi'.fiat y 

Quanaque , quinta audlt , vaga fextfc 
efl , feptima lingux 

M a i modera i , ficcome abbiam dianzi of-
fervato , ne contan dicci , e fono i fe-
guenti . 

1 NERVI del cervelio y o cerebro y fono i 
NERVI Auditor). Ved i i l fettimo paia . 
NERVI Oifattotj, par olfaSicrium , che na-

feo no nella parte dinanzi del. cervelio,, giu*-
fio al d i fotto del i ' os f ront is : cífetida quef i i 
un po craííi v ic ino all 'os cribrofum , fi ebia-
man ¡vi ptoceffus papillaret „ che i l D o t t o f 
Drake ( l ima elferc un norae p iu proprio i » 
q;uel luogp che quello d i nervi /, parendo 
€g)mo p iu i to í lo produzioni od efiíeafíoni del-
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l a medulla o b l o n g a í a , che nervi díflít i t i . 
S ú b i t o che fi fon fatto i l paflaggio per f os 
cr ibrofum , dif tr ibuifconfi per le membrane 
del nafo. I I loro ufo é nella fenfazions dell ' 
odorato . — V e d i T a v . Anat, ( OfteoL ) 
f i g . 5. l i t . h h - V e d i anco ODORATO , ed 
OLFATTORIO . 

NERVI Optici . Q u t ñ i paíTano i i cranio 
per due perforazioni nella fuá b a í e , un po
c o al di fopra della fella equina , e fon di 
l a por ta t i alie tuniche del l ' occhio ; delie 
qual i la ret ina che fi fuppone ricevere gH 
cgge t t i della v i f i o n e , é un ' c í k n í i o n e della 
parte interna o mcdullare d'eíTi n e r v i . —• 
V e d i Tav . Anat. ( O í k o ! . ) fig. 5. l i t . i i . 
V e d i anco VISIONE , RETINA, OPTICO 5 e 
THALAMI . 

I NERVI , che movono gli occhi , ocidorum 
wotorii , nafeono dalle crura della medulla 
o b l o u g a í a , v ic ino alia protuberanza annu-
l a r e ; donde s'avanzan tra due rami deli'ar-
l e r i a cervicale ; e paíTando fuori dal cranio 
ad una bisíunga buca irregolare , immedia-
tamente fat to i prirai , s' impiegano su que' 
mufeol i degli o c c h i , che chiamanfi a t to l len-
t í , dep r imen t i , adducenti , ed obliquuí in
ferior; toltene alcune piccole fibre impiega-
l e e perdure ne' mufeoli della palpcbra íu-
per io re . Ved i T a v . Anat, ( O í l e o L ) fig. 5. 
l it . k k . Ved i anco OCCHIO . 

NERVI Patet ic i , fpuntano di dletro ai te
ñ e s , e paíTando fuor del cranio aü ' i í le íTo fo-
rame c h c ' l p r imo p a i o , s ' impiegano to ta l 
mente e con fu man o nel mu feo ¡o trocleare . 
V e d i T a v , Anat. ( Ofteol. ) f i g . 5. l i t . m tn . 

I I quinto paio di NERVI , i i pm graade di 
íLitti quel l i che vengono dal cervel io , ha 
i l fuo ufo c la fuá dit tr ibuzione piíi ampia , 
fervendo e per i l fenfo, e per i l m o t o , per 
ál t a t t o , e per i l g u ñ o . — Manda de'ra
m i non folo agli occhi , al nafo , al pala-
t o , alia lingaa , a' d e n t i , ed a moh i íT ime 
part i della bocea e della faccia , ma ancora 
a l pe t to , al baffo ven t r e , a'precordj & c . per 
mezzo dcgl ' i n t e rcoña l i , che fono MI parte 
e o m p o Ü i de' rami di quefto ñervo , donde 
n a í c e un confenfo od una fimpatia ira que-
ñ e diverfe parti del corpo . — V e d i T a v . 
Anat. ( O ü e o l . ) fig. 5. l i t . n n . V e d i anco 
CONSENSO delle Par t i . 

E l naíce dalla protuberanza annulare » 
v ic ino al proceíÍLis; cerebel l i , c nella fuaor i -
giae é áíÍ4Í g r a a d e » m& p r ima del fau e g r j -
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fo dalla dura marer fi divide ín due r a m í 
ciafeuno coÜante di fibre nervofe innume-' 
r a b i l i , deíle q u a l i , quelle di un ramo fono 
dure e falde ; .quelle de l l ' a l t ro m o l l i e ia-
fche . ü t í poco al di !a deüa fella equina , 
e' forma un plcxus , chiamato Gangliofor-
mis 1 v ic ino a cui , ogni ñervo fi divide i t i 
un ramo interiore, ed un pojieriore . 

L ' anteriore , od i l ramo dinanzi , dopo 
alcuni t ralci ch ' e i manda alia dura raater , 
entra nel ricettacolo di qua c di la della 
fella equina ; donde tramanda uno o due 
raíHufcelli agí ' iníercoflai i 5 e fubito che di 
Ta emerge, di nuevo fi fuddivide in tre ra
m i quafi eguali . I I piu alto paíTando i l fora
men iacerum n e ü ' ó r b i t a de l l ' occh io , i m m e -
diate fi fuddivide in tre rami minor i : i! pri
mo de' quali dopo d'aver rmndat i de ' t r a l c i 
alia turnea adnata , alia g lándula l a c ryma l i s , 
ai mufeoii che t irano in su ií nafo , ed av 
mufeoli o r b i c u l a r i , correndo fopra i l mufeo-
lo che t ira i n su la palpebra fuperiore, i ra
piega ll e confumafi su i mufeoli della f ron
te , e g l ' in tegument i coman i della parle 
anteriore della t e ñ a , 

I I fecondo ramo feorrendo fopra i pathet i -
CÍ ed i m o í o r i i ^ é divifo in due ; l ' e ü e r i o r e 
e piü picciolo de'quali tramanda diverfe fi-
br>l¡e nel gra í ío che involge i l ñervo ó p t i c o ; 
e unendofi con a l t r i dal terzo paio , forran 
una fpezie di plcxus ful tronco del ?íi?rt;o ó p t i 
co ; donde diftaccanfi deile fibriile che varr 
nel mufeulus deprimens , nei l ' adducens , e 
Della tún ica fclcrotica . L ' interiore e piíí 
groíTo é i u d d i v i f ) in quattro t r a l c i , i l p r imo 
corre fopra i i ñervo ó p t i c o , ed entra nella 
feleroEíca, e fi perde o confuma in quells 
membrana . I ! fecondo, r i totnando nel- cra
nio per una particolar p e r í o r a z i o n e , per vade 
la dura mate r , e , quaiche volta ritornando d i 
bel naovo i n d k t r o . efes dal cranio per uno 
de' for i del cnbr i formc , c fi diíTnbuiíce ncU' 
in ter ior raembrans del aafo . I I terzo í r a ' c i o 
impiegafi tn parte fuile palpcbrc c m 1 l o r o 
rouícolt orb icular i , fa l l ' integumento erter-
no del nafo , c su i mufeoli che lo t i r a n o 
verfo all ' insu . I l quarto é d i í i r ibu i to per d i -
verfi p icciol i t ra lci nclle pa!pebre e ne' m u 
feoli o rb icu la r i . La texis maíTctta del ramp 
fuperiore & impiega t con fuma fulla glafrduífc 
innominata e fulla túnica adnasa . 

11 ramo inferiorcy avanti di la íc iare il cra
nio 5 eaua aell' oibiia écU1 occhio ^ e cofer^» 
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do lungo i l di fuori del mufculus abducens, 
procede ed efce ad una piccola perforazione 
che g!i é peculiare; dopo di che fi divide ia 
va r ié fibre , alcune deilequali v a n n o a g r i n -
t e g u m e o í i ¿elle guanee i i l reí lo di e l le , ai 
mufco l i che follevan.o i l labbro íup?r io re . 
S ú b i t o ch' ei lafcia i l cranio al terzo fora-
m e , fi Tuddivide in tre piccioli r a m i , i l pr i 
m o d e ' q u a l i , dopo alcuni tralci c o m p a r t i í i 
al m a í í e t e r , ai tegurnenti dclla faccia , alie 
gengive , ed ai denu di íopr* , entra in un 
í e n o peculiare deii ' ÜÍTO , che fa una bafla par
te deU'orbua , ed cíce ad un buco che g i i é 
peculiare; dopo di che fi divide in va r ié fi-
bnl le che vanno a g í ' i n t e g u m e n í i delia fac
cia , al labbro íuper iore , al mufeoio che 
t i r a la parte piubaffa del nafo la teralmente, 
cd s i l ' interior mufeolo del nafo . 

I I jecondo piccíolo ramo correndo a l i ' í n g i u 
dietro i condott i che van dal nafo alie f i u c i , 
l i divide i n due; i l fuperiore de'quali é d i -
Ar ibu i to per via di varj tralci nelia membra
na p i t u i t a r i a . I I piíi ba i lo , paflfando un fo-
10 pteuliare fulla parte deretana e laterale 
de l i 'o í fo del pala to , fi diftribuifee in quella 
carne fpongiofa che íodera i l palato , c n t l -
l a dura membrana che lo copre . 

I l terzo picciolo ramo impicgaG in quella 
parte della membrana pi tui tar ia che fodera 
le fauci fopra i 'ugola ed i mufcoli c i rconvi -
c i n i , e fopra le tonfille . 

I I pofleriore o i l ramo maggiore f dopo di 
aver mandati pochi tralci alia dura ma te r , 
paffa i l cranio per i l quinto forame ; cd 
avendo trasmeffi alcuni t i l amcmi al buccina-
t o r , al ma í f e í e r , ed ai mufcoli della ma-
fcella infer iere , dividefi in tre r ami confi-
d c r a b i l i . 

I I primo paffa alia radice della lingua , e 
di ia procedendo i n n a n z i , manda d i v t r f i ra
m i alie glandule m a x i i l a r i . N e manda degli 
a l t r i lungo 1'interior foftanza della l i n g u a , 
che finifeono in capillari alia fuá e í h s m i t a ; 
t unendoí i da per t u t to coi r ami del nono 
paio , ferveno infierne ai mufcol i ed alie glan
dule pap i l l a r i , e conir ibuifcono ai fenío del 
guflo , non Bien che ai moto della l i n g u a . 

^jecondo ^ cd i l ramo di mez io dopo d'aver 
d i f í r ibu i to un traicio nelíc glandule maxi i la
r i , e ne 'mufcol i fíylogloíl'us e myloglciTus, 
entra nel^ fe no della m a í e d i a i a í c t io re y lun
go la quale corre accompagnaso da ' r ami d t l i ' 
a i u ü e c a r e ú d i j c di p k c i c í e veas % che sitor-

^3ER. 533 
nano alie jugular i in te rne ; cd in oltrc tras-
mettendo un piccolo traicio a ciafcun den
t e , colle membrane de*predetti vafi , core-
tribuifee a formare una membrana che fode
ra tu t to i l feno. A l quarto dente raolare , es 
fi divide in due ; i l minore de 'quali corre 
alia giuntura della mafcella ; Ü piü grande 
paliando fuori ad una peculiare per íoraz io-
n e , dividefi in varié fibre, che fono d i ípo-
fie ne 'mufcol i del labbro inferiore , e del 
m e n t ó . 

I I terzo od t f ier ior r a m o , s ' í m p i e g a e con
fuma fulle glandule ca ro t i d i . 

I I fefto paio ^ i ? ' N E R V I , od i N e r v i G u f l a -
torii, nafce da' t r a t t i medullar i del centrura 
ovale , difot to al proceífo annulare , e pro
cedendo i n n a n z i , entra nel medefimo ricet-
t a co lo , o feno del c r a n i o , ful fianco della 
íclla , come fa i l qu in to pa io ; donde man
dando un traicio per congiugneril a quei del 
quinto paio nel lor t ragi t to a g í ' i n t c r c o í i a ü , 
efce dal cranio al buco fie fio , che i m o t o r i í 
oculorum , e termina ne 'mufcol i abducemi 
dell ' occhiu ; mandando né p iu né racno al
cuni tralci alia l i n g u a . — V t á \ T av. Anat* 
( O ü c o l . ) fig.5. l i t . co . Vedi anco LINGUA . 

II Jet timo paio, od i NERVI Auditor i i , co-
minciando dal t r a í t o mcdullare del quarto 
vcntr icolo , e pailando fuor dal cranio per 
una buca deli 'os petrofum , íi divide ¡n due 
rami o po rz ion i , una dura e l 'altra mol te . 

La porxion dura entrando in un piccolo fe
no nella parte fuperiore dell 'oíTo che coí i i -
tuifee la conca interna dell 'orecchia ; tras< 
m t t t e un traicio che fí difiribuifee nella du
ra mate r , eccetto che alcuni piccoh fiiamen-
t i che vanno alia membrana ch' ititonaca 1' 
orecchia , a1 mufcoli interni ch ' e í f a orecchia 
foppannano , ed alia tenue membrana che 
veíte i l di dentro della cavi tk dell ' apophy-
íis msmi l l a r i s . Dopo q u e ü o ,, i l duro rama 
trasmctie due a l t r i tralci , uno a IT ottavo 
pa io , T ahro al tympanum , la cui corda 
egü forma ; donde t ín fe iando íopra i l mal-
Icolus , va fuor de l i 'o recchia , e manda una 
r a r a i ñ e a z i o n e alia lingua . — V e d i TavcL 
Anat. COÍ lco l . ) fig.5. l\t.pp* 

V iílefio duro ramo , venendo fuor del pro-
cefî us mamiliaris , manda alsuni t ralci al 
m a í f e í e r , cd a l m alie glandule in torno a l f 
©reech ia , dove fi divide i n altre due r a m i -
ficazioni j l ' io ícr iore compan i t a alie glanda-
k 5 alie eusn&ic, ed al labbro íugcr lore ;, H 
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scfto fulla inferior palpebra , c full* e í le rna 
parte della faccia. L a ramificaziooe eftcrío-
i c , compartendo alcune fibrillc alie glandu-
h> dalle quali efce , fi divide in due j la 
difopra fi d i í t r ibuifce nel quadratus, e nelle 
p a r t í crtime della maíce l i a mt t r io re ; la di 
fo t to s1 impiega e confuma su g r in t egumen-
t i della parte dinanzr e laterale del c o ü o s 
fopra alcum mufcoli della mafcella inferió
l e , c ful mufcolo maftoidale. 

La porzione melle, e piü grande di que-
í ío paio fi d iv ide in tre ramificazioni ; la 
fuperiore delle quali paífa per un piccolo fo-
ratne nella conca , dove t ípandendof i , for
ma una fo t t i l membrana che fudera la íua 
fuperfizie in te rna . Le ramificazioni feconda 
c terza fono altresi impiegate e confumate 
fulle parti in te r io r i della concha e dei dut-
t i femicircolari quai elle provvcggon di 
membrana , che fon organi immedia t i delT 
u d i t o . V e d i UDITO , e AUDITORIO. 

Ottavo paio di NERVI , od i l par vagum f 
germogba dalla medulia oblongata , un po
co al di fopra dei corpora o l ivar ia y e paífa 
fuor del cranio per le ík í fe perforazioni che 
i feni laterali della dura mater . V e d i Tav* 
Anat . ( O f l e o l . ) fig. 5. l i t . ^ 

Q u e f l o , nel fuo p r o g r e f í o , fi unifee col par 
accefforium r cd un poco pi& oitre y con un 
tralcio della parte dura del let t i rno pa io , ed 
alia feconda vertebra del cello , coi nervi c h ' 
efeono dalia midolla cervicales edi f taccadi-
verfr t ra lc i v e r í o i mufcol i della laringe y 
della gola , del eolio,- & c . particol'armente 
da un plexus gangl ioforme, formato m e r c é 
Ja fuá unione con un ramo degi ' in tercol ia-
l i . Difcendendo quindi al torace, fa un al-
t ro plcxus fotto la clavicula , donde nafce 
i l nervo ricorrente ful lato deí l ro , e ful 
manco egli ha l ' o r i g i n fuá dal t ronco del 
vervo fíeíTo . I I r icorrente deftro é r i í l e t tu -
t o , ; nclFarteria affillare ; i l finiílro , nel ra
mo dilcendente dell ' aorta \ c i a í c u n o di effi 
correndo di per sé lungo la trachea , le com
parte alcuni t r a l c i , e te rmina ne1 mufco
l i della laringe . I I loro ufo fi é nella for-
ma2Íone c modulazione della voce . V e d i 
VOCE . 

D i r incontro al i ' or igine del l ' aor ta e' man
da fuori un rarao> ver ío i ! cuore j i l quale 
dividendofi in due , i l minore s' a t t o r o g l i a 
a t í o r n o la vena, pu lmonare ; i l piü grande 
pocede al pe r i ca rd io , ed ai cuore> dopo d i 
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avere trasmefio un t r a l c i o , c h e , con a l t r i 
dagl' in te rcof ia l i , fa i l plexus cardiacus fu-
perior : avanzando p i ü o l t r c , manda diver-
fe ramificazioni , le quali concorrendo aíTie-
m e , fanno i l plexus pneumonicus , donde 
na ícon delle fíbre che flringono i vafi e le 
veficole d e ^ p o l m o n i . N e l íuo paífaggio ver-• 
fo a l l ' ingiü , dí l t r tbuifce diverfi rami a l i ' efo-
fago, lungo i l quale egli corre . 

V i c i n o alie vertebre infenor i del eolio y 
i l tronco fi divide in due r a m i , Tefterno e 
1 ' i n t e rno , che comunicano t u t t ' a di lungo 
per via di diverfe r ami f i caz ion i , ed alia fi
ne fi r i u m í c o n o . II r e ñ o di que í lo paio fi 
congiugne sg l ' in tc rcof ia l i nella formazione 
di diverfi p le íü nel baífo ven t re , e pare che 
in eííi t e rmin i . Ved i PLEXUS. 

Lungo e infiem con q u e f l i , ed i n v o l t i nel
la m e d e í i m a t ú n i c a , o nel medefirao i n v o 
lucro dalla dura ma te r , paífano i 

NERVI Accefforj, o fia i l ynv Accefforium 
che ha la fuá origine dalla medulia conte-
nuta nelle vertebre del e o l i o . S ú b i t o dopo 
i l fuo r i to rno fuor dal c r an io , Infcia i l par 
vagum di n u o v o , e fi difiribuifee ne 'mu
fcoli del e o l i o , e delle fpalle. V e d i T a v * 
Anat. (Of teol . ) fig. 5 .1 i t . íT . Vedi anco A c -
CESSOR IO . 

NERVI Interccfiaft ^ coQano d i nervofe fi-
lamenta, le quali dirivano in parte dal cer-f 
v e l l o , c ioé da i r ami del quinto e del feílo 
paio -, ed in parte dalla fpiaal raidolla , per 
mezzo di quei rami ch 'eg l ino ricevono da i 
nervi ver tebra l i . 

I n ciafcun tronco d i quefii nervi, avan-
t i che a r r iv i al torace, fono due pleffi cer-
v i c a l i ; i l fuperior de 'qual i riceve un r a m a 
per ciafcun tronco del par vagura \ i l d i 
fotto manda diverfe ramificazioni a lTe ío fa -
g o , ed all 'afpera arteria , e particoiarmen-
te una grande al ñervo r icorrente. . Dal me-
defimo plexus. difeendono altrc due rami f i 
cazioni al plexus cardiaco \ che fi congi l in
go no u t i poco, p iü abbaí ío con una terza | 
da cui i l ñervo I n t e r c o ü a l e difcendendo al
ie clavicole ,. fi divide, in due , ed abbrac-
c i a , e coflringe 1' arteria fubclavia di la 
entrando nel to race , riceve t r e , o quattro 
tralci dal mrvo v e r t éb ra l e fuperiore y infierne 
con cur cofiituifee i l plexus intercoflal'e ; e 
di la difcendendo- lyngo i lat i delle vertebre, 
e ricevendo un tralcio ne rvo ío da ciafeuna 
d'eífe ,; fifi a l l ' os facrum , ed entrando nellT 

aádies» 
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addomine jj forma diverfi pleífi conf iderab í -
í i j i l l ienar is , 1 ' h e p á t i c a s , i due r e n a l i , i l 
mefentericus magnus , e due picciol i nella 
p e i v i . V ide PLEXUS. 

I l nonopaiodiNz&vi i motorli lingtoe > na-
fce dal mezzo del centrum ovale , per v ia 
d i tre o q u a í t r o picciol i t r a l c i , ed cfce dal 
cranto vicino al proceíTo dell ' o c c í p u t ; e man-
¿a i fuoi rami alia l i n g u a . V e d i T a v . 
Anat. ( Ofteo!. ) fig. 5. l i t . ss . 

QueíU nervi fi po í lono anche chiamare G u -
jlatorii , pe rché conrribuifcono , i n í i e m co' 
r ami del quinto e del fefio paio , alia fcn-
í a i i o n e del g ü i l o . Ved i GUSTO. 
• II décimo paio di NERVI , nafce per raez-
TO d i due, o tre rami dalla raedulla oblon-
ga ta , appunto difot to ai corpora pyramida-
l i a , ed o l i v a r í a , o piuttofto al p r inc ip io dcl -
la medulla fpinalis : donde rif let tcndofi un 
poco a l í ' i n d i e t r o , efce dal cranio tra la p r i 
ma vertebra de! eolio , ed i l p roce í íb dell ' 
o c c í p u t . — Vedi T a v . Anat. ( Ofteol. ) fig. 
^. lit, tt. 

E i s impiega e confuma su' muíco l i eíler-
t i i deila t e íU , odellc orecchie . Ved i OREC-
CHIA , & c . 

NERVI dalla fpinal mi dolía . • — I NERVI 
fpinal i , ( i . e . quel l i che fpuntano dalia me
dulla dopo i l fuo egreíTo dal cranio , dove 
iafeia i l nome d' oblongata, ed affume quel-
lo á\ fpinalis ) fono trenta paia: D e ' q u a l i , 
a lcuni fi contano come appartenenti ai eol
i o , perché han di la la lor origine , e fon 
de t t i nervi cervicali j a l t r i ai l o m b i , chia-
ma.ti nervi k m S é l t ; a l t r i al dorfum , od ai-
Ja fchiena , dorfisti ; ed i l reí io a l l ' os fa-
c r u m . V e d i T a v . Anat. ( Oí leo l . ) fig. 6. l i t . 
hb. V e d i anco SPINALE. 

NERVI cervicali . D i queí l i ve ne fon 7 
paia : II p r imo paio nafce fra la pr ima e 
la feconda vertebra del c o i l o , e , con t roa l 
r i manen te , efee davanti e da d ic t ro , lad-
dove g i i a l t r i fei paia efeono lateralmente 
dalle giunture delle vertebre , per certe par-
t icolar i perforazioni v ic ino ai proceffi tras-
ve r ü . E ' v a n n ' ai m u f e o ü dclla t e f t ^ e d e ü ' 
orecchia , — Vedi T a v . Aaat. ( O í l e o ' . ) fig. 
6. l i t . dd. 

i l fecondo paio con í r i bu i f ee i i ramo pr in -
cipale per la í o r m a z i o n e d e ' - w w díaf ragrna-
t i c i , che , fecondo Vieu í l ens , fpuntano o 
nafeono fol íanto dal quarto e dal f e í l o p a i o . 
Ved i FRENETICI . 
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I tre ultimi pala del eolio unendofi co! 

due p r i m i del dorfum j o del torace, fan-
no i nervi brachiali. 

T u t t i i nervi cervicali mandan rami innu-
merabi l i ai m u f e o l i , ed all'altre parti della 
í e f t a , del e o l i o , e delle braceia . Vedi CER
VICALI . 

NERVI Dorfa l i , fono i n numero dodici« 
Q u e Q i , eccettuato quello che i due paia fu-
penor i con t r íbu i f eono ai «e rw b r a c h i a ü , ge
neralmente ui i l r ibuifconfi ne' mufeoí i í n t e r -
c o ñ a i i e abdominali , nella pleura c nelle 
part i c i k r n e del torace . — Ved i T a v . Anat, 
( O i k o l . ) fig. 6. Ut.ff. 

NERVI Lombtli , fono cinque paia : I I 
p r imo de' quali manda due r ami al lato p i d 
baí ío del diaframma . II fecondo , a lcuni 
tralci alie par t i g e n i t a l i ; e degli a l t r i , non. 
men che i tre feguenti , per d a r é le pn« 
rae r a d i c i , ai nervi crurali. II r e í lo de' ra
m i dei nervi lombaliü d i l l r ibuifcc ne 'mufeo
l i d e ' l o m b i , e delle par t í aggiacenti . V e d i 
T a v . Anat. ( O í l e o l . ) fig.ó. l i t . 

NERVI dell' 01 facrum , fono fei paia ; i 
p r i m i tre o quattro paia c o m p a r t o n í i onni-
namsnte a' nervi crurali ; il r e ñ o su i mu^ 
feoli del l ' anus , della vél ica , e delle part i 
g e n i t a l i . 

NERVI Brachial i , fono una progenie, í n 
parte de 'cervical i , ed ¡n parte de' do r fa l i . 
Q u e f t i , dopo che i diverfi r ami donde fono 
c o m p o f t i , íi fon variamente compl ica t i ed 
un i t i , eorrono per poco fpazio in un t ron
co avanti che fi dividano di nuovo in diver
fi r ami , variamente d i d r i b u i t i ne' mufeol i 
della pelle e delle braceia. V e d i T a v . Anat. 
( O í l eo l . ) fig. 6. Hit. ee. 

N E K v i D i a f r a m m i t i c i , fono par iment i una 
progenie de ' ce rv ica l i . Q u e í l i , dopo d'eííerfi 
u n i t i in un tronco , eorrono per lo raedia-
fíinum ind iv i f i , fin che arr ivano vic ino al 
d i a í r a r a m a , dentro cui mandano diverfi ra
m i ; alcuni nella rauícolare , a l t r i nella ten-
d i ñola parte di e í fo . 

NERVI Crura l i , coftano d 'una unione di 
fei o feces paia , cioé degli a h i m i tre de' 
iombal i , e di tre o quat t ro p r i m i d d i ' os 
f ac rum. Q u e l l i , dopo d'avere impiegat i i 
lor l a m i fuperiori su 1 mufeoli della cofeia 
e la pel le , fio a i g i n o c c h i o , procedono in un 
tronco verfo a l l ' i n g i ü , i l quaie manda i fuDi 
rami aU'cftremitadt delle dita de p i e d ¡ , fup-
plendo via v i a , e corredando i mufeoli e la pel

le 



53^ N E S 
íc della gamba c del piede. Queflo é i l piu 
grande e piü faldo tronco nervofo di tu t to 
i l co rpo . 

Capillamemi de NERVI . V e d i 1' a r t í co lo 
CAPILLAMENTO . 

NERVI , nclla B o t á n i c a , fono lun^he , e 
dure o r íg ide corde , che corrono oa t raver-
fo," o per i ! lungo delle fogiie delle p ian te . 
V e d i FOGLIA . 

NERVI , ncH'architettura , dinotano i mem-
bret t i o pezzi degli archi fporgenti delle 
v o l t e ; o q u e l l i che d i r í v a n o dai rami de'fe-
ftooi o f p o r t i , e che s' incrociano l ' un l 'a l -
t ro diagonalmente nelle voite Gotiche ; fer-
vendo a fepararc le I n v o l t a t u r e . Vedi VOL-
TA , SPORTO , & c . 

N E R V O S A COÍ'/WT? , n e l l a N o t o m i a . V e 
d i CAVERNOSA Cor por a . 

NERVOSA Cólica . V e d i 1' a r t í co lo CÓ
LICA . 

N E R V O S O , o NÉRVEO Spirito ^ oSugo^ 
dinota un umorc v o l a t i l e , puro , fot t i le , 
meglio conofeiuto col nome di fpiriti aní-
tnali\ che fecernefi dal fangue arteriofo nel-
la parte corticale del cervello , raccogliefi nel-
la medulla oblongata , e d i la fp ignef i , per 
la forza del cuore , nelle cavitadi de' ner
v i í per effere t rasmefío e portato da eíTi 
per t u t to i l corpo , a compiere le fenfazio-
n i ed i l moto animale . Vedi SPIRITO , M u -
SCOLARE, SENSAZIONE, ÑERVO, & c . 

N E S T O R I A N I , una fetta d 'antichi Erc-
t i c i , chedicefi fuffirta ancora i n alcune par
tí d e l l ' O r i e n t e ; i a c u i d i í i in t iva opinione fi 

che Mar ia Vergine non é madre di D i o . 
V e d i MADRE di D i o . 

Prendono i l loro nome da Ne l lo r io , i l qua-
le di m o ñ a c o divento prete, c celebre Pre-
dicatore , e fu alia fine, dopo la morte di 
Sifmnio nel 428, clevato alia fede C o í i a n -
t inopoli tana da T c o d o í i o . 

Da principio e¡ m o í h b un gran zelo con-
t ro Tere í ia , ne" fuoi fermoni davanti a l l ' í r a -
peradore; ma alia fine preodendofi la liber
ta di d i r é , ch ' e i t rovava neí la Scri t tura , 
che M a r í a era Madre d i G e s u , ma m niun 
luogo trovava , ch 'el lafoffe la Madre di D i o , 
i l fuo uditorio rimafe offefo e fcandaíezza-
to , e la piu parte íl n t i r a rono dalla fuá 
comunione . 

I fuoi fer i t t i fí fparfero ¡n breve per la 
Siria e per V Egi t to 5 dove c¡ fece raolti 
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feguaci, nonoftante la vigorofa óppofiz ione 
di S. C i r i l l o . 

II fuo dogma capitale e ra , c h e v i f o n d u é 
perfone i n Gesu C n í i o ; e che la Vergine 
non era Madre di l u i come D i o , ma fola* 
mente come U o m o . Ved i PERSONA. 

Quefta dot t r ina fu condannata nel Conc i 
l i o d'Efefo , a cui affiftettero ben 2 0 0 Vefco-
v i , e p i u ; e N e í l o r i o fu anatematizzato e 
deporto dalla fuá Sede. 

D i queft' errore non fu autor N e ñ o r i o ; 
ma ei lo apprefe in A n t i o c h i a , dove aveva 
ü u d i a t o . Teodoro Mopfuefteno aveva infe-
gnata la fteífa cofa avanti d i l u i . 

E* alquanto difficile i l determinare fe i C r i -
fíianiCaldei, i q u a l i tu t to r profeífano i l N e -
ftorianiseno, abbiano, o no , i precifi fen-
t i m e n t i di N e í l o r i o , cui feguono a ftimarc 
come loro Patriarca . Egl ino han fatte d iver -
fe r iun ion i colla Chiefa Romana , ma niuna 
fu í í i ík t re troppo a l u n g o . La piü confidera-
bile fu quella fotto i l Pontificato di Paoio V . 

Sm al tempo di Papa GiuÜo I I I . non r i -
conobbero che un Patriarca , i l quale aífu-
meva laqual i ta di Patriarca di Babilonia . —> 
M a cífendo forta fra loro una divifione , i l 
Patriarcato íi divife , almeno per un certo 
t e m p o ; ed un nuovo Patriarca fu d e ü i n a t o 
da cotefto Papa , i l quale fece la fuá refiden-
za aCaremi t nella Mefopotamia ; i l fuo fue-
ceífore t u t t a v o l t a , incapacc di refiílere alia 
potenza del Patriarca di Babi lonia , fu co-
ñ r e t t o di r i t i r a r f i ne' confini delia Perfia . 
COSÍ ftetter le cofe fino al Pontificato d i 
Paolo V . fotto» di cui v i fu una r iunione 
folenne colla Chiefa Romana , la quale fu 
riconofeiuta folenncmente dal loro Patriar
ca per la madre, & c . di tucte le Chicfe ; 
ei raandb per tal uopo i fuoi m i n i f t r i a R o 
ma per trattarc di quef t 'un ione , e compo-
fe una fpiegazione degli ar t icol i di R e l i -
g ionc , i n e u i le loro controverfie colla Chie 
fa Romana furono r a p p r e í e n t a t e comedifere-
panze v e i b a l i , & c . 

N E T E Hyperboleon * , nclla Muf ica an t i -
ca , i l nome della piü alta e piti acuta delle 
corde della l i r a , o della fcala, odiagramma 
a n t i c o . Ved i DIAGRAMMA . 

* L a parola % Greca , compofla da VHTV 
da wrepfiohem 1 q, d. I" ultima delle pm 
alte, fotto intendendovi la parola corde. 

Corrifpondcva a l l ' A , m i , l a , della ter-
za 
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fa otfava delF ó rgano , o del fiíletna mo^ 
derno. 

NETE Diazeu^menon * , nella Mufica an-
t i c a , era una deile corde della l i ra , o del 
fiftema degli a n t i c h i . Vedi DIAGRAMMA . 

* L a voce e Greca , vnrv, cioe f ultima , 
e ^iot^my^ivov , delle fcparate ; dove s1 in-
tendu, corde . 

Corrifponde a l i ' E , f ¡ , m i , della í e rza c i 
ta va delT ó rgano , o del fíftema moderno . 

NETE S-ymmmenm * , nella Mufica an t i -
í a , t i nome della piu alta corda d'un tetra-
cordo del fiftema Greco , aggiunta per far ca
dera i l b mollis tra la mefc e la paramefe, 
eioé tra l a , e fi. Ved i DIAGRAMMA . 

* L a voce e Greca , PUTV ffimtjtpisvm, eiot* 
P ultima di quefis aggiunte y dove s1 in-
tende, corde. 

Que í l a corda avea V iílefíb fuono che la 
Faráñete Diazeugmenon , o fia la noftra la 
per 6 m o l l i s . 

N E T T A R E , NeSlar , appreffo g l i a n í i -
c l i i poeti , la bevanda delle deita favolofe 
d e ' G e n t i l i . Ved i AMBROSIA. 

N E T T O , nel commerc io , cib ch 'é puro , 
e non adulterato con eí t ranea m i í l u r a . 

C o s i , i l V i n o fi dice effere netto, quando 
non é fal í i f icato, e non ha miícugl i j ed i l 
caffé , i l r i f o , i l pepe, & c . (ononetti, quan
do le fozzure, e lo fporco n ' é feparato. 

U n diamante fi dice netto quando non ha 
macch ie , o impaxzi ; un criíiallo é netto , 
quando é onninamente diafano. 

NETTO fí piglia ancora per quel che refta 
dopo to l ta la tara dal pefo di una mercan-
zia j i . e. quando e l l ' é pefata sgombra da 
ogni imba l l a tu ra , & c . Ved i T A R A . 

COSÍ diciamo , un barlle di Coccinigl ia 
pefa 450 l i b b r e ; la tara é l i b . 5 0 , 6 refta 
netto 400 l i bbre . 

NEITO Prodotto , un termine che fi ufa 
per e íp r imere quel che una mercanzia ha 
dato 5 dedottone ogni tara , e g l i aggravj . 
Ved i PESO . 

N E V E , n i x , una meteora formata nella 
mezzana regione deli ' aria , da' vapori efal-
t a t i per 1' azione del Solé o del fuoco í b t -
terraneo; i v i poi congela t i , coflipate le fue 
par t i , accrefciuta la fuá gravita fpecifica , 
e cosí re f l i tu i t i fopra la tér ra in forma di 
picciol i v i l l i , o fiocchi bianchi . Ved i ME
TEORA , e VAPORE . 

L a nevé 1 noi concepiamo chefi poífa afcri-
Tomo V, 

N E V fáf 
Yere affai propriamente alia freddezza dell ' at^ 
mosfera per mezzoalla qualle ella cade . Quan
do l'atmosfera é calda t a n t o , che fcioglie la 
nevé innanzi che a r r iv i a n o i , la chiamiam. 
pioggia; fe fi conferva ind i fc io l t a , ell 'é quel 
che da noi fi chiama nevé . Ved i PIOGGIA , 

I I Do t to r G r e w , i n un difcorfo della na
tura della n e v é , o í f e r v a , che molte parti d¿ 
eífa fono d'una figura regolare, per lo piíi e l 
le fono tante ruote l le , o í i e l l e t t e d i fe i p u n 
te , e fono perfetto e trafparente diaccio % 
come quel che fi vede i n uno í t a g n o , & c . . 
fopra ciafcuna di q u e í k punte v i fono dell*' 
altre punte collaterali , difpofle agli fteííi 
a n g o l i , che le punte p r inc ipa l i : fra le qual t 
ve ne fono diverfe altre i r r e g o l a r i , che fo* 
no per lo piu punte r o t t e , e fraramenti del
le regolari . A l t r e n é piu n é meno da' varf! 
ven t i par che fíeno ñ a t e disgelate, e gelate 
di nuovo in maífet te i r r ego la r i , d i maniera, 
che tu t to i l corpo della nevé f o m i g l i a , a of-
fervarlo col microfcopio , a una maífa i n f i n i * 
ta di diacciuoli irregolarraente figurati . — 
C i o é , una nuvola di vapori fendofi raccol-
ta i n gocce, le dette gocce incontanente d i -
fcendono ; nella qual difcefa , a b b a t t e n d o í i 
i n un ' aria gelata fecondo che paífan per una 
piufredda regione, ciafcunagoccia imnied ia -
te coftipafi i n un diacciuolo, sbocciando o d 
ufcendo i n va r ié punte 5 ma quede conti-> 
nuando tut tavia la lor difcefa , ed incontran* 
do alcuni fofFj i n t e rmi t t en t i d'aria piu calda , 
oppur nel loro continuo e con íü ío t r a g i t t o , , 
toccandofi fcambievolmente alcune d' eífe ^ 
fono alquanto disgelate , refe ottufe , e d£ 
nuovo rappigliate i n maífe i o imbarazzatc 
cosí che vengon giíi i n fiocchi. 

La leggerezza della nevé ? a b b e n c h é e l l » 
fia un íaldo diaccio , proviene dall ' ecceífof 
della fuá fuperfizie , i n paragone della m a 
teria contenutavi fotto ; ficcome T o r o ftef-
fo fi pub eftendere nella fuperfizie , finché 
a r r iv i a fuggire e volar via al menomo fia-
t o , o foffio d'aria . Ved i GHIACCIO , e GE-» 
LARE . 

G l i ufi della nevé fon notabi l i í f imi , fe é 
vero tu t to quello che ne ha detto i i Bar-
thol ino , i n un fuo trattato , de nivis ufu 
medico : dov' egli mofira , che < rende la t é r 
ra fruttifera ( opinione infat t i mol to á r n i 
ca e genérale ) che preferva_ dalla pefte , che 
cura le febbr i , le coliche , i dülori de' den-
t i , i m a l í d' occhi , e le pleuri t idi ( per 1» 

Y y y qual 



538 N E V 
qual u l t i m o ufo , i íuoi C o m p a t r i o t í D a ñ e -
íi fogliono confervar ciell' acqua di nevé rac-
colta i n M a r z o . ) Agg iugne , che ella con-
tribuifce alia prolungazion della v i t a ; re-
cando efempj di perfone che v i v o n full 'alpi 
fino a eta decrepite; ed a confervare i cor-
p i m o r t i , d i che adduce degli efempj i n per
fone fepolte fotto la nevé nel paífar l ' a l p i , le 
qual i fi fono t r ó v a t e incorrotte nella- ftate 
quando la nevé s' era disgelata. 

O í í e r v a , che nella Norvegia , V acqua dt 
nevé non folamente é la bevanda di que' po-
po l i ne l l ' i n v e r n ó ; ma che la nevé ferve an
che di cibo ; eíTendofi vifto parecchi vivere 
diveríi g i o r n i , fenza al tro foftentamento. 

Per vero diré , t u t t i a un dipreífo quefti 
cffetti medicinal i della nevé ^ non fi devono 
afcrivere ad alcuna v i r t a fpecifica della ne
v é j raa ad a í t re cagioni . E l l a ferti l iza i l 
t e r reno , efempigrazia , difendendo i l grano 
cd a l t r i vegetabili , dal piu intenfo freddo 
dell ' aria , e fopratutto da' freddi ven t i pene-
t r a t i v i . E preferva i corpi m o r t i , c o ñ i p a n -
do e legando le p a r t i , e cosí impedendotut-
te quelle fe rmentaz ioni , oquegl i in t e rn i con-
flitti delle lor par t icel le , che genererebbono 
putrefazione. V e d i FREDDO . 

K un error popolare, che la p r ima nevé 
che cade nel l ' anno abbia v i r t u pa r t i co la r i . 
I n I t a l i a , rinfrefcanfi i v i n i per tu t ta la Sta
te con 1' acqua di nevé . 

I I Signor Sarotti , nelle T ran f . Fi lof . fa 
menzione d 'una nevé rojfa , o fangu'mofá , 
caduta fulle montagne la Langhe , v ic ino a 
Genoa , i l giorno d i S. Giufeppc. — Q u e í k 
nevé v quand' era fpremuta o fchiacciata, da-
va un liquore del medcfimo color r o í f o . 

N E V E L L I T e j í a , V e d i TESTA . 
N E U R I T I C I * , o NERVINI , nella M e 

dicina , fono rimedj buoni per le malatt ie de' 
nervi , e delle par t i nervofe, come le mem-
brane, i l i g a m e n t i , & c . 

* L a parola e formata dal Greco y supo y , 
ñervo. 

T a l i fono la b e t ó n i c a , i l nardo, i l rosma
r ino , la f a lv ia , F a l l o r o , la maggiorana, ed 
altre fra le cefaliche. V e d i CEFÁLICO . 

N E U R O G R A P H I A , nell ; Ana tomia , 
una defcrizione de' n e r v i . Ved i ÑERVO . 

R a i m . Vieu íTens , Medico di M o n p e l l i e r , 
ha un trattato eccellente i n L a t i n o , fotto i l 
t i t o lo , Neurographia univerfalis , dove egli 
m o í l r a , che v i fono p iu ramificazioni de' ner-
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v i nella pelle che nei mufcol í , cd i n tutte 
1'altre par t r . Ved i P E L L E . 

Duucan , un altro Medico del medefimo 
luogo , ha par iment i un trat tato chiamato 
Neurographia rationalis. V e d i N E U R O L O 
GÍA . 

N E U R O L O G I A , HupoKoyiu , u n difcorfo 
de' n e r v i . Ved i ÑERVO . 

Neurologia 9 par che fia d i minor ampiez-
za di fignificato , che Neurographia : queíl* 
u l t ima fi pub intendere non folo de' difcorfí 
fopra i n e r v i , ma anco delle figure e degl* 
in tagl i , che I i rapprefentano ; laddove la 
p r ima é riftretta al folo difcorfo. — W i l l i s 
ci ha data una bella Neurologia , nella fuá 
Anatome Cerebri, 

N E U T O N I A N A Füofof ia , é la dottriaa 
dell ' Un ive r fo , e particolarmente de' corpi 
celef t i ; delle lor leggi , aífezioni , & c . co
me 1' ha data ed infegnata i l Cav . Ifacco 
N e w t o n . Ved i FILOSOFÍA. 

I I termine di Filofofia Neutoniana , s'ap-
plica mol to d i f í e r en t e r aen te ; donde fon natc 
diverfe nozioni confufe rifpetto ad effa. 

A l c u n i A u t o r i , fotto quefla F i lo fof ia , i n -
cludono tut ta la Filofofia corpufcolare, con-
fiderata com'e l la é r iformata e corretta cora 
le fcoperte, e cogli aument i fa t t i i n diver
fe fue part i dal Cav. N e u t o n . 

N e l qual fenfo Gravefande chiama i fuoi 
E lement i d i Fifica , IntroduBio ad Philofo-
phiam Newton ianam . 

E d i n quefto fenfo la Neutoniana h riílef-
fa che la nuova Fi lofof ia , e diíHnguefi dalla 
Cartef iana, dalla P e r i p a t é t i c a , e dalla Cor
pufcolare antica . V e d i CORPUSCOLAAE ? 
PERIPATÉTICA, CARTESIANA, &C. 

A l t r i , per Filofofia Neutoniana , intendo-
no i l m é t o d o o l 'ordine , che i l C a v . N e u 
t o n oíferva nel filofofare; cioé i l difcorrere 
o argomentare , e dedur conclufioni diretta-
mente dai f enomeni , efcludendo tutte le pre-
vie ipo te f í ; i l cominciare da' principj fem-
p l i c i ; i l dedurre le prime potenze e leggi 
della natura da pochi e fcelti fenomeni , e 
poi applicare cotefie l e g g i , & c . alia fpiega-
zione d'altre cofe . Ved i Leggi della NATU
RA . E d i n q u e ñ o fenfo, la Filofofia Neuto
niana é 1' ifteífa che la Filofofia Sperimenta-
l e ; e s' oppone a l l ' antica corpufcolare . V e 
di ESPERIMENTALE , & c . 

A l t r i , per Filofofia Neutoniana intendono 
quella i n cui fi confiderano i corpi Fifíci ma

terna-



N E U 
t e m á t i c a m e n t e ; e dove la geomet r ía e la mee-
canica s applicano alia íbluxione de' Fenomeni . 

N e l qual fenfo, la Neutomana é 1'iftelíb 
efe la Filofofia Meccanica, e M a t e m á t i c a . 
V e d i MECCANICO . 

A l t r i di nuovo , per Filofofia "Neutonia-
intendono quella parte di cognizione fi-

fica , che ha trattata , promoíTa , e d i m o 
fírata i l Cav. Neu ton nei íuoi Principia. 

A l t r i finalmente , per Filofofia Neutoniana, 
intendono i nuovi pr incipj che i l Cav. N e u t o n 
ha recati nella Filofofia ; i l nuovo fiftema 
fopra quell i fondato ; e le nuove ío luz ion i 
de' fenomeni i n d i dedotte ; o cib che carat-
terixza , e diftingue la fuá filofofia da tut te 
le a l t r e . — Che é i l fenfo appunto i n cui 
principalmente n o i la confidereremo. 

Quanto alia ftoria di quefta Filofofia ab-
biam poco da diré : E l l a fu fatta pubblica 
per la p r ima vol ta nel ió8<5 d a l l ' A u t o r e , 
ch ' era allora focio del Collegio della T r i n i t a 
i n Cantabr ig ia ; e ne l l ' anno 1713 fu r ipub-
blicata con aumenti confiderabil i . — D i v e r -
fi a l t r i A u t o r i hanno di poi tentato di Ten
derla piíi facile e p iaña ; iafeiando da un can
to le piü fub l imi ricerche matematiche , e 
foftituendovi raziocinj , od efperimenti p ih 
o v v j ; i n particolare W h i f t o n nelle fue Fra*-
leB, Fhyf. Mathem. Gravefande ne' fuoi Elem. 
& Infi. ed i l Do t to r Pemberton nella fuá 
View , compendiofo efame, o Profpetto & c . 

N o n oftante i l gran m é r i t o di quefia F i 
lofofia , e P univerfale accoglimento ch'ella ha 
incontrato i n Inghi l te r ra , m o h o lentamen
te ella ha guadagnato terreno f u o r i ; i l Neu-
tonianismo ha appena due o tre aderenti i n 
una Nazione ; e pare che ancor tengano ii 
principale poííeffo i l Cartefianismo , V Huy~ 
genianismo, e i l Leibmzianismo , 

La Filofofia fieíía é principalmente fpofia 
nel terzo l ibro dei Principia . I due l i b r i pre-
cedenti fono oceupati nel preparare la ftra-
da, e nel porre que' pr incipi di m a t e m á t i c a 
che hanno una m a í í i m a relazione alia F i l o 
fofia : T a l i fono le leggi e le condizioni del-
le potenze. E quefte, affine di renderle me-
no fecche e geometriche , fono d a l l ' A u t o r e 
i l luñra te con degli Scolj in Filofofia , fopra 
í u t t o i n riguardo alia denfita ed alia re f i íkn-
za de' c o r p i , al moto della l uce , e de' fuo-
ni, al vacuo , & c . 

Nei terzo libro ei procede alia Filofofia 
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fleífa; e da1 medefimi principj deduce la flrut-
tura delP Univerfo , e le potenze della gravi 
t a , onde i corpi tendono verfo i l Solé ed i 
p i a n e t i ; e da quefie potenze, i m o t i de' pia-
net i e delle comete , la teoria della luna e 
del fluífo e r if luífo. 

Quefto L i b r o , ch ' e i chiama d e M u n d i S y 
Jlemate) ei d ice , che fu pr ima ferit to nella 
maniera popolare o volgare: M a a v e n d o c o n -
fiderato, che quell i i quali fono ignar i de' 
dett i p r i n c i p j , non farebbon a t t i a concepi-
re la forza delle confeguenze , né s ' indur-
rebbono a deporre i loro antichi pregiudiz j : 
per quefia ragione , e per impedi ré che la 
cofa non reftaífe i n continua d i í p u t a , ei d i 
ger í e riduífe la fomma di cotefto l ibro i n 
p ropof iz ion i , alia maniera m a t e m á t i c a ; co
sí che folamente poteífe venir a leggerfi da 
quell i che prima avean confiderati i p r inc i 
pj . N o n g i a , che fia nece í f a r io , che fi deb-
ba impoíTeíTarfí di t u t t i ; per m o i t i d' eífi , 
anche i matematici del p r imo o rd ine , í t en -
terebbono a paífare con pié ficuro e p r o n t o . 
Percib baña aver lette le definizioni , aver 
apparate le leggi del mo to , e le tre pr ime 
Sezioni del p r imo l ibro 5 dopo di c h e , l ' A u -
tore fteífo c i avvifa d i paífare al l ibro de 
Syjiemate Mundi . 

I diverfi articoli di quefia Filofofia fi efpon-
gono fotto i lor r i fpe t t iv i capi i n quefio D i -
zionario ; c o m é , SOLÉ , LUNA , PIANETA , 
COMETA, T E R A . ARIA , CENTRIFUGA 
F o r z a , RESISTENZA , MEZZO , MATERIA, 
SPAZIO , ELASTICITA" , &c .Qui percib n o n 
ne porgeremo al Lettore che una idea gene-
rale , o fia un Compendio del T u t t o ; affine 
di mofirare i n quale relazione fileno le d i -
verfe p a r t i , 1' una ver 1' altra . 

I I grande p r i n c i p i o , ful quale tu t ta la F i 
lofofia é fondata, é la potenza della g r a v i 
ta . Quefto principio non é nuovo: K e p l e r o , 
gia da lungo tempo , l ' h a accennato nella 
fuá IntroduÜ. ad mot. Mart i s : E g l i feoperfe 
i n oltre alcune fue proprieta , ed i loro eífet-
t i ne' m o t i de5 Pianeti primarj : M a la glo
ria di recarlo ad una dimoftrazione Fifica era 
rifervata al Filofofo Inglefe . V e d i GRA
VITA'. 

La fuá prova del principio da' F e n o m e n i , 
infiem col l ' applicazione del pr incipio me-
deí lmo alie var ié altre apparenze della natu
ra , o i l dedur di quefte apparenze da co-
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íefto principio , coft i tui ícono i ! Siftenia Neu-
toniano , i l quale , d i fégnato i n piccolo , e 
quafi dipinto i n m i n i a t u r a , é come fegue . _ 

i 0 . I fenomeni f o n o , i . C h e i fa te l l i t i di 
G i o v e , per raggi t i r a t i al centro del plane
t a , defcrivono aree proporzionali ai loro te m -
p i ; e che i loro tempi periodici fono i n una 
rag íone fesquiduplicata delle loro difhmze dal 
í u o centro : nel che s' accordano tutte 1' of-
fervazioni degli a f t ronomi . 2. L'ifteffo fenó
meno m i l i t a ne 'Sate l l i t i di Saturno in r igua r -
<lo a Saturno j e ne l laLuna i n riguardo alia 
T e r r a . 5. I tempi periodici de'pianeti p r i -
rnarj in torno al Solé , fono in una ragione 
fesquiduplicata delle loro medie diftanze dal 
S o l é . M a , 4. i pianeti primarj non defcri
v o n o aree per alcun con tó proporzionali ai 
lo ro tempi periodici , in torno alia Ter ra ; 
come quel l i che vedonfi ta lvol ta flazionarj, 
e talvolta retrogradi i n riguardo ad effa . 
V e d i SATELLITI , PERIODO , & c . 

20.Lepotenze o for2e per le quali i fatel l i t i 
cli Giove coftantemente fon t r a t t i fuor dal 
lo ro ret t i l ineo corfo , e rat tenuti nelle loro 
o r b i t e , riguardan i l centro di G i o v e , e fo-
jao reciprocamente come i quadrati delle lo -
sro diftanze dal m e d e í i m o centro . 2. V iílef-
fo s'ha a diré de ' fa te l l i t i di Saturno in r i 
guardo a Saturno ; della Luna i n riguardo 
al ia Ter ra 5 e de'Pianeti primarj i n riguar
do al S o l é . Ved i CÉNTRALE F o r z a . 

3o. La Luna gravita verfo la t é r r a , e per 
Ja forza della gravita é ritenuta nella fuá 
ó r b i t a : E r if teflb m i l i t a negli a l t r i fatel l i t i 
i n riguardo a' loro pianeti primar] ; e nei 
pr imar j i n riguardo al S o l é . Vedi LUNA . 

Quanto alia L u n a , la propofizione fi pro-
v a cosí : La media , o mezzana diftanza 
della Luna é 60 femidiaraetri della tér ra ; 
I I di leí periodo, i n riguardo alie fíelle í i í f e , 
é z / g i o r n i , 7 ore , 43 m i n u t i ; e la circon-
ferenza della té r ra , 123249600 piedi Pari-
g i n i . O r a , fupponendo che la Luna abbia 
perduto tu t to i l fuo moto , e fia lafciata 
ícor rere verfo la térra , colla forza che la 
ritiene nella fuá órb i ta 5 nello fpazio di un 
m i n u t o ella cadrk o difcendera 15 r i piedi 
Par igini j Parco ch ' ella defcrive nel fuo m o 
t o medio alia diftanza di 60 femidiaraetri 
della tér ra , eífendo i l feno verfo di 15 
piedi Parigini . Quindi , í k e o m e la potenza 
o forza y a mifur a che ella i avvicina alia 
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t é r r a , crefce in Una ragione duplicata della 
diftanza inverfamente ; cosí , che fulla fu-
perfizie della t é r ra , e l l ' é 60 x 6 a ma^glore 
che nella Luna : U n corpo che cade con 
quella forza nella noftra regione , deve i n 
un m i n u t o di tempo defcrivere lo fpazio di 
60 x 60 x 15 i — piedi Parigini , 6 1 5 ^ pie-
di Parigini nello fpazio di un fecondo. 

M a quefta é la ragione o m i fu ra appunto 
nella quale i corpi cadono, per la gravi ta , 
nella íuperfizie della noftra t é r r a ; come H u -
genio ha dimoftrato per via di efperimenti; 
con penduü . C o n f e g u e n í e m e n t e , la poten
za da cui la Luna é ri tenuta nella fuá ór
bita , é la fteíía che quella che noi chia-
m i a m gravita : I m p e r c c c h é fe foífero diñe-* 
r e n t i , un corpo cadente con ambe le ferie 
infierne, difcenderebbe col doppio di veloci-
t a , cd in un fecondo di tempo deferivereb-
be 307 p i ed i . Vedi DISCHSA de'Corpi. 

Quanto agli a l t r i Pianeti fecondarj, i lo
ro fenomeni , r i ípe t to ai lor p r i m a r j , eífen
do della fteíía fpezie che quelli della Luna 
circa la té r ra ; s' argomenta per analogía | ' 
che dalle fteífe cauíe dipendano : Eí íendo 
una regola od un aíTioma apprcíTo t u t t i i F i -
lofofi , che gl i cífetti della medefima fpezie , 
hanno le caufe mede í ime . I n oltrc 1'attra-
zione é fempre í c a m b i e v e l e , cioé la reazio-
ne é fempre eguale a l l ' azicne . I n confe-
guenza, i pianeti primarj gravitano verfo & 
loro fecondarj ; la térra verfo la Luna , cd 
i l Solé verfo eíTi t u t t i . E quefta gravita , 
i n riguardo a cadaun diverfo Piancta, é re
ciprocamente cerne i l quadrato della fuá d i 
ftanza dal fuo centro di g r a v i t a . Vedi AT-

TRAZIONE , R E A Z I O N E , EcG. 
4o. T u t t i i corpi gravitano verfo t u t t i r 

P iane t i ; ed i loro pefi verfo un planeta , a 
diftanze eguali dal centro del planeta, fono 
proporzionali alia quantita di materia M 
ciafeuno. 

Quanto alia legge della difcefa de' corpi 
gravi verfo la "térra , lafeiando flare i l loro 
ineguale r i t a rdakento per la refiftenza dclF 
a r i a , e l l ' é quefta,; che t u t t i i corpi difeen-
dono egualmente k i tempi egurali : M a la 
natura della gravita o def^pefo, fenza dub-
bio é la fteíía fugli a l t r i pianeti , come ío-
pra la té r ra . Ved i PESO ¿ 

Supponete, e. gr, cotefti corpi elevati alia' 
fupei'fizie della luna , ed infiem colla luna 
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priva t i i n un tratro di tut to i l moto pro-
g re f l ivo , cafcafe verfo la t é r ra : Si moftra \ 
che i n tempi eguali deícr iverebbono ípazj 
eguali che la L u n a : e pero che la loro quan-
t i ta di materia é a quella del laLuna , come 
i loro pefi ¡ai íuo p e í o . Aggiugnete , che r i -
volgendofi i fa te l l i t i di Giove i n tcmpi , i 
quali fono i n ragione fesquiduplicata delle 
Jor d iñanze dai centro di G i o v e , e per con-
feguenza a diftanze eguali da G i o v e , le lo
ro gravitad! acceleranti effendo eguali , per-
cio , difcendendo altezze eguali i n tempi 
egua l i , de íc r iveranno ípazj eguali ; appunto 
come fanno íbpra la noí l ra tér ra i corpi gra-
v i . E 1'iílcflb argomento vana ne' pianeti 
pr imarj in riguardo al Solé . E le potenze 
o forze , onde i corpi ineguali fono egual-
mente accelerati , fono come i corpi ; i . e. i 
pefi fono come le quan í i t ad i di materia ne' 
Pianeti . E d i pefi de'pianeti primarj e de1 
fecondarj verfo i l So!e , fono come le quan-
t i t ad i di materia ne 'pianeti e ne1 f a t e l l i t i . E 
di qua fi cavano diverfi corollarj circa i pefi 
de' corpi fulla fuperfixie della t é r ra , circa i l 
magnet i smo, e refiilenza di un vacuo . L o 
che vedi fotto g l i ar t icol i , VACUUM , PE
SO , e MAGNETISMO . 

5 o. La Gravi ta s1 eí lende verfo t u t t i i cor
p i , e d é in proporzione ai laquant i ta di mate
ria i n ciafcheduno. 

Che t u t t i i pianeti gravi t ino 1' un verfo 
1' altro , é ñ a t o gia m o ñ r a t o ; par iment i , 
che la gravita verfo d 'ognuno , confiderato 
a parte , fia reciprocamente come i l quadra-
to della fuá dirtanza dal centro del planeta: 
per confeguenza ja gravita é proporzicnale 
alia materia c h ' é i n eííb . í n oltre , eífen-
do che tutte le parti di un planeta, A , gra-
vi tano verfo un altro planeta B ; e la gra
v i t a di una parte é alia gravita del tu t to , 
come la materia della parte alia materia del 
t u t t o ; e la reazione é eguale a l l ' azione : i l 
j3Íaneta B gravitera verfo tutte le parti del 
planeta A j e la fuá gravita verfo ogni par
te , fara alia fuá gravita verfo i l t u t io , 
come la materia della parte alia materia -del 
t u t t o . 

Q u i n d i , no i d i r iv i am de 'metodi di t rova
re e comparare le gravitadi díf corpi v.eiíb 
difrerenti pianeti ; di trovare k quantita di 
materia ne 'diverf i pianeti , e le loro denfi-
ta ] poiché i pefi di corpi eguali r ivolgentif i 
a t torno de' 'pianeti j fono come i . d i a m c t i i 
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delle loro orbite diret tamente, c come i qüa-* 
drati de' tempi periodici , inverfamente ; ed 
i pefi aqualche fi voglia diftanza dal centro 
del planeta fono maggiori o m i n o r i i n una 
ragion duplicata delle Toro diftanze, inverfa
mente : E , poiche le quantita di materia 
ne' pianeti fono come le loro potenze a d i 
ftanze eguali da' loro cen t r i : E d i n fine , poi 
ché i pefi di corpi eguali ed omogenei verfo 
sfere omogenee , fono , fulle fuperfizie delle 
sfere , come i diametr i di cotefte sfere; con-
feguentemente le denfita di corpi eterogenei 
fono come i peíi alie diftanze de' diametr i 
delle sfere. Vedi DEKSITA'. 

ó0. I I centro comune di gravita del So
lé , e di t u t t i i p iane t i , é in quiete: ed i l 
Solé , quantunque fempre in moto , non 
recede mai dal centro comune di t u t t i i 
P iane t i . 

I m p e r o c c h é , eí íendo la materia nel Solé 
a quella i n Giove come 1035 a 1 ^ e la 
diftanza di Giove dal Solé ai femidiametro 
del Solé in una ragione un po piu grande ; 
i l centro comune di gravita di Giove e del 
Solé troverafíi un punto , un po fuor della 
íuperfizie del Solé . E per lo fteífo mezzo , 
i l centro comune di Saturno e del Solé t ro-
veraíTi un punto un po dentro la fuperfizie 
del So'e : ed i l centro comune della ierra * 
e di t u t t i i pianeti , fara appena un d i áme
tro del Solé , diftante dal centro di eflfo . M a 
i l centro é fempre in quiete : Dunque , an-
corché i l Solé abbia un moto ver ío qua 'e 
verfo la , fecondo le varié í i tuaz ioni de' Pia
neti , non eflante non pub mai receder lun-
gi dal centro . D i maniera che i l centro co
mune di gravita della t é r r a , del S o l é , e de' 
Pianeti , fi pub ftimare i l centro di tu t to i l 
m o n d o . Vedi SOLÉ, e CENTRO, . 

7o. I pianeti fi movono in eJlifTi , che 
hanno i loro íoci nel centro del Solé ; 
e deferivono aree proporzionali a i loro 
tempi . 

Q u e ñ o , 1' abbiam gia í iabi l i to a pofíerlo-
r i , come un f enómeno : E d ora , che i l 
principio de1 m o t i celefti é dimoftrato ^ lo 
deduciamo quindi a priori . Cosi : Po iché 
i pefi de' pianeti verío i l Solé fono recipro
camente come i quadrad delle diftanze dal 
centro del Solé j fe i l Solé foífe in quiete , e 
g l i a l t r i pianeti non agiífero P u n fopra 1'al
tro -y le loro orbite farebbono elliptiche , 
avend^ i l Sok nel loro ¡ comune umbil ico , 

e de-
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e de íc r ive rebbono aree proporzional i ai t em-
p i : M a le azioni mutue de' piaoeti fono pic-
c i o l i f f i m e , e í i poíTono a buona equita pre
t e r i r é , o non confiderare; D u n q u e , & c . V e 
d i PIANETA , ed ORBITA. 

Per v e r i t a , i ' azione di Giove fopra Sa tú r 
alo é di qualche m o m e n t o ; e perb , fecon-
áo le differenti í i t u a z i o n i , e diftanze di co-
t e ñ i due p i a n e t i , le loro orbite non ponno 
ja meno di non eflere alquanto c a m b í a t e o 
i co m p e ñ e . 

L ' ó r b i t a del Solé altresi é difturbata fen-
f ibi lmente dall 'azione de l l a luna : ed i l centro 
comune d' ambedue deferive un ' e l l i p í i at tor-
no del Solé pofto nell ' umbi l ico ; e con un 
raggio t irato al centro del Solé , deícr ive 
jaree proporzionali ai t e m p i . V e d i TERRA , 
c SATURNO. 

8o . G l i aphe l j , ed i nodi de' pianeti fono 
i n qu ie te ; fe n ' eecettui alcune non coní i -
derabili irregolarita , provegnenti dalle azio
n i de' pianeti e delle comete che fan la lo
r o r ivoluzione . — Per confeguenza come 
l e ñe l l e fifle ritengono la loro pofizione ver
l o agli a fe l j , ed ai n o d i , e' í bno pu ré i n quie
t e . V e d i S T E L L A , NODO, &C. 

9o. V aflfe , od i l d i á m e t r o polare de' 
p iane t i , é minore che i l d i á m e t r o equa-
í o r i o . 

I p i ane r i , fe non aveíTero rotazione diur-
t i a , farebbono sfere, come aventi una gra
v i t a eguale fur ogni parte : M a per q u e ñ a 
yotazione , le par t i recedendo dal l ' aífe fi 
sforzano di follevarfi verfo 1' equatore , i l 
c h e , fe la materia onde coftano , é fiuida, 
feguira e faraffi fenfibiliffimamente . I i 
p e r c h é , Giove , la cui denfita trovafi non 
eccedere gran fatto quella del l ' acqua ful 
moí l ro globo , oflervafi dagli Af t ronomi ef-
fere con í ide rab i lmen te minore tra i po l i , 
e h e da Oriente ad Occidente . E fullo flefíb 
f j r i n c i p i o , quando la noflra t é r ra non fof-
fe piíi alta a l l 'Equatore che verfo i po l i , 
i l mare íi gonfierebbe fotto 1' Equa to re , ed 
inonderebbe t u t í o 11 d ' i n t o r n o . V e d i SFE-
EOIDE . 

M a q u e ñ a figura della t é r r a é p r o v a í a 
dal C a v . Neuton par iment i a poñe r io r i ; 
dalle ofcil lazioni de' penduli , le quali fon 
pi í i tarde , e pih piccole ne í l e part i deli ' 
Equatore , che neí le polar i del g lobo . V e 
d i PÉNDULO . 

i o 0 . T u t t i i moti della liiiaas e tutte k 
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íneguag l i anze i n que' m o t i , feguoho da que-
ñ i p r i n c i p j : E . g r . la fuá velocita ineguale, 
e quella de' fuoi n o d i , e deli ' apogeo nelle 
fizigie , e nelle quadrature ; le differenze 
nella fuá eccentricita , e la di le i varia-
zione , & c . V e d i LUNA , QUADRATURA , 
SYZYGIA , & c . 

IIO. Dal le ineguaglianze ne' m o t i luna-
r i , no i poffiamo dedurre le diverfe inegua
glianze ne' m o t i de' f a t e l l i t i . Ved i SATEL-
LITI . 

1 2 ° . D a queñ i p r i n c i p j , particolarmente 
dal l ' azione del Solé e della Luna su la té r 
ra , fegue, che dobbiamo avere le maree , 
o fia i l fluffo e r if luífó; cioé che i l mare dee 
gonfiarfi , e dar g iu due volte ogni g i o r n o . 
V e d i MAREA . 

13o. Quindi pur fegue tut ta la t eor ía del
le Comete ; c o m e , che elleno fon al d i fo
pra della regione della luna , e negli fpaz; 
Planetarj , che r i íp lendono per la luce del 
Solé rifiettuta da eífe ; che fi muovono m 
fezioni coniche , i cui umbi l i c i fono nel cen
t ro del S o l é ; e per raggi t i r a t i al Solé , de-
ferivono aree proporzionali ai t empi ; che 
le loro o r b i t e , od i lor trajettor] , fono a 
un dipreíTo parabole ; che i loro corpi fono 
f o l i d i , c o m p a t t i , & c . come quel l í deí piane
t i , e pero acquiftar debbono un calore i m -
menfo ne' lor perihel; ; che le loro code 
fono efalazioni provegnenti da effe, e che 
le cerchiano quafi atmosfere . V e d i CO
META . 

Le obbiezioni moíTe contro quefta Fí lofo-
fia , principalmente fon d i r ízza te contro i l 
p r i n c i p i o , cioé la gravita , che alcuni con-
dannano, come una qualha oceulta , ed a l -
t r i , come caufa miracolofa e preternatura-
Je; le qual i caufe non hanno piu adito nel
la fana F í lo fof ia . A l t r i parimenti la r í ge t t a -
n o , come quella che diftrugge la nozione de' 
v o r t i c i ; ed a l t r i , come una Fílofofia che fup-
pone un vacuo . M a a ta l i obbiezioni abbon-
dantemente fi é foddisfatto fotto g l i A r t i c o -
l i GRAVITA' , VÓRTICE , ATTRAZIONE J 
VACUO , QUALITA , & c . 

N E U T R A L E , Sali NEUTRALI , appref-
fo i C h i m i c i , fono alcuni fali intermedii tra 
g l i acidi e g l i álcali ; che partecipano della 
natura d ' en t rambi . Ved i S A L E , ACIDO , ed 
ALCALI . 

I l S íg . Boile da aneo 1' appellazione d i 
Nmrdi a cert i fp i r i t i , che differifeono ^ 
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áivcrfe qualitadi dagü fpirití vinofi, aciái, 
ed urinofi. — E i H chiaraa parirneoti fpi-
riti anoními , c adtafcrt . Vedi ADÍA-
FORO . 

N E U T R A L I T A ' , lo ñato di una pcr-
fona, o cofa, eh'é neutra. Vedi NEUTRO. 

N E U T R O , o NEUTRALE , una perfona 
indifferente, la quale non ha fpofato alcun 
partito, e non é né árnica, né inimica. 

Un giudice debb' cííere neutro nellc cau-
fe ch' ei giudica; neile quiftioni , dove la 
ragione appar neutra , un uorao dovrefa-
be femprc inclinare alia parte dcll' in-
fclice. 

Neutro, nella Grammatica , dinota un 
certo genere di nomi, che non fono né raa-
fcolini, né fernminini . Vedi GENERE. 

I Latini hanno tre fpezie di generi, ma-
fcolino, femminino, e neutro , Nell'Inglc-
fc, e in altre lingue moderne, non vi fo
no quefti nomi neutri. Vedi NOME. 

Verbi NEUTRI , da alcuni Grammatici , 
chiamati verbi intranfitivi , fono quelli che 
non governano niente, e che non fono né 
attivi né paíTivi. Vedi VERBO. 

Quando V azione efpreíía dal verbo non 
ha oggetto fopra cui cada , ma il verbo 
folo fuppiifce 1' intera idea dell'azione j 4 l 
verbo fi dice effere neutro: come Isleep^ ío 
dormo, thouyawnefi^ tu sbadigli, wevalk% 
noi paíTeggiamo, ^ run^ voicórrete, they 

Jiand j i i l l , eglino ñan cheti. 
Alcuni dividono i Verbi Neutri in t. quel

li che non fígnificano veruna azione, roa 
una qualita; come albet, é bianco; ovvero 
una fituazione, comtfedet^ cifíede; od han-
no qualche relazione a Juogo, come adefl , 
egli é prefente ; od a qualche altro fíato o 
attributo, cornt regnat ^ ei governa, &c. 

E 2. quelli che fígnificano azioni , ma 
azioni, che non paíTano in un foggetto che 
differlfca dall' agente; come definare , cena
re ^ giocare, &c. 

Ma queíl'ultima fpezie ceffa alie voltedi 
effere verbo neutro, e comincia ad cííere un 
Altivo ; fopratutto nella üngua Greca e 
nella Latina , allorcbé vien dato loro un 
foggetto i come vivere vitam , ambulare 
v i a m , pugnare pugnam . Cosi i poeti vec-
chi Francefi dicono, Soupirer fon tourment; 
gf Ingle fi, to figh hit woes, &c. 

Ma s'offerva che cib ha fol luogo, dove 
fi ha da efprimere qualche cofa particolare , 
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non contenuta nel verbo; come vivere vitan* 
beatam, vivere una vita felice; pugnare bu* 
nam pugnam , &c. 

Secondo l'Abbate de Dangeau , i Verbi 
Neutri fi poffono dividerc in a t t i v i , e paf-
ftvi't i primi fono quelli che formano i lo
ro tempi nciringlefe col verbo auílliare to 
bave ; nel Francefe con avoir. I fecondi , 
quelli che li formano neÜ'Inglefc col verbo. 
to be\ nel Francefe, con etre. 

Cosí to sleep , dormiré , to j /awn , sbadi-
gliare, dormir, eternuer , dormiré , fternu-
tare, fono Neutri at t iv i . — To come, ven iré y 
e to arrive , arnvare, fono Neutri-paJJivi» 

N E X U S delta materia . Vedi V Articolo 
COESIONE. 

N I C C H I Á * , nell'Architettura, una ca
v i l a , od un luogo incavato, nella groífez-
za di un muro ; per porvi una figura o 
fiatua . Vedi STATUA . 

* L a parola e I ta l iana, da nicchio , che 
ftgnifica conca marina, o conchiglia ; e 
ció perche la Jlatua e iv i inchiufa quaji 
in una conchiglia ¡ ovver forfe a cagio-
ne della conchiglia con cui fono adórnate^ 
le fommitci di alcune di quefir nicchie. 

Le nicchie piíi grandi fervono per !¡ grup-
pi di figure; le piccioie per ftattje fole , c 
talor per bufli. 

Si dee ufar diligenza per fare le nicchie 
proporzionatc alie figure; cd avvertire che 
i piedcftalli delle figure fien proporzionati 
alie nicchie. 

Le nicchie fono or fatte di lavoro ruftí-
co, or d' opera a conchiglia , cd ora di la
voro a pérgola, &e. 

NICCKIA rotonda , é quella il cui piano 
e la circonferenza fono circolari. 

NICCHIA Quadrata t é quella dove egli
no fono quadrati. 

La NICCHIA Angolare, é fórmala in un 
cantone dell' edifizio. 

NICCHIA a fondo , é quella che in luogo 
di appoggiare o reggere fopra un maíTiccio 
o muro folido, ha il fuo principio dal ter
reno ; come le nicchie del pórtico del Pan
teón in Roma . — La loro ordinaria pro-
porzione ha da effere due diametri nell' al-
tezza, ed uno nella larghezza . 

Capitel lo J una NICCHIA . Vedi 1' Arti-
colo CAPITELLO . 

Gocciola , o menfola d* una NlCCHIA . Ve
di MENSOI.A. 

N I C -
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N I C C H T A T A Colorína. V e d i 1'Articoío 

COLONNA. 
N I C O L A I Catholicon . Ved i i ' A r t i c o í o 

CATHOLICON . 
N I C O L A I T I , una dcllc piíi anticheSet-

te nella Chief» Crift iana , cosí dsnominata 
da Nicolaus, ordinato D i á c o n o della Chie-
fa di Gerufa lemme, infierne con S. Stefano. 

L ' opinione d i í l i n t i va de' N i to lah i , ficco-
me ce la rapprefentano gl i Storici Ecclcí ia-
í l i c i , é , che tutte le donne maritate dovreb-
bono eíTere comuni ; acc iocché fi IcvaíTe 
©gni occtfion di ge lo f i t . 

A k r i A u t o r i tacciano Nicolao d 'a l t re i m -
ptfvitadi; ma Clem. A!c(T. le addoíTa tut te ai 
fuoí d i feepoi i , i q u a l i , d ie ' eg l i , s'abufaro-
uo delle parole del lor maeftro. 

Scmbra che avendo avuta quefto D i á c o n o 
una bcl i l f l ima raogiie , veniífe dagü Appo-
ftoli íb fpe t ta to per gelofo di eíTa , c per un 
uomo lafc ivo. — M a egli per r imoverc que-
fto fofpetto , chiamb la fuá mog l i c , e vo
leado far vedere che non avea per le i una 
fmiforata affczionc, offerfe ad ognun di loro 
la liberta di fpofarla. Q u e f t ' é confermato da 
Eufeb io , i l quale aggiugne , che cotefto Diá
cono non ebbc mal piu d'una moglie . 

Le altre cofe onde furono accagionati i 
Nicolaiti , f o n o , che non fi faccano fcrupolo 
di mangiare cibi , gia. ofFerti a g í ' I d o t i : che 
foftenevano che i l Padre di Gesü Cr i f t onon 
foíTe i l Creatorc : che alcuni di effi adorava-
no una cenz Barbelo , la quale abitava 1'ot-
tavo c i e lo , e procedeva dal padre , ed era 
la madre di Jaldabaoth ; o v v e r o , fecondo 
a l t r i , di Sabaoth, che s'era impadronito a 
forza del fe t t imo c i e lo . A l t r i di loro dava-
no i l nome Prounicos alia madre delle pode-
fíacelefti; ma t u t t i le aferivevano delle azio-
n i i n f a m i , e con quefte eglino fpalleggiava-
no tut te le ¡or impur i t a . A l t r i moftravan 
d e ' l i b r i , e pretendtano r ivelaz ioni fo t to i l 
nome di Jaldabaoth. 

Sant' I r eneo , c Sant' Epifanio riferifeono 
quede, cd altre í l r avaganze ; e rapprefentano 
i Nicolaiti come A u t o r i della Setta de' Gno-
f i i e i . Vedi GNOSTic r . 

Cocce io , Hoffmano , V i t r i n g a , e M a i o , 
credono che i l nome Nicolaita fia quafi co-
aiato e f o r m a t o , per additare un uomo de-
di to a'piaceri ed a l leerapulc; aggiungendo, 
che non ha nientc che farc con Nico lao uno 
de' fette Diaconi , ficcorae la dottrina de' 
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Nicolaiti h menzlonsta nel l ' ApocaliíTe , I m -
m e d í a t e dopo fatta la menzionc di Bi laamo t 
e della fu» dot t r ina , eglino paragonano i 
due nomi Balaamo , e Nicolao , che n e ' ¡ o r o 
o r i g i n a l i , T uno Greco , 1' altro Ebraico , han-
no a un dipreífo la medefima fignificazione, 
cioé Principe, o Signare del popólo. 

M a i o aggkigne , cííere m o l t o probabile 
che i Nicolaiti fi pregiaí ícro d ' c í í e r e difeepoii 
d' uno de' fette Diaconi i ma che lo faceati 
fen-za fondamento : cheeché fia ftato rap-
prefentato i n contrario dagli a n t i c h i , ognor 
troppo c redu l i . 

N I C O Z I A N A , Herba NICOTIANA, ua 
termine dato al tabacco ; da N i c o t , A m -
bafeiatore Francefe alia Cor te di Portogal-
l o ' , che pr imo ia mando in Francia nel 
1560, e le diede i l fuo proprio n o m e , fie-
eome ei dice nel fuo D i z i o n a r i o . Ved i T A 
BACCO . 

N I C T I T A N S Membrana , nel l ' A n a t o -
m i a , é una f o t t i l membrana , che copre g l i 
occhi di diverfi a n i m a l i , e l i difende dalla 
polvere , o dalla luce foverchia ; ma che é 
pero cosí fott i le che poííon vedere be ni (Timo 
per mezzo ad effa . Ved i OCCHÍO. 

Que fia membrana partieolarmente fi t ro 
va negli uccelli e nc' pefci . V e d i UCCEL-
LO , e PESCE. — N e l l ' o c c h i o del l ' aquila 
e l l ' é notabilmcntc compatta e fa lda , a ta l 
che fi novera come una feconda palpebra: 
E di qua nafce quella rara fermezza della 
vif ia de l l ' aqui la nel fiflarfi vefo i l Solé ,' 
V e d i AQUILA . 

N I D O , NIDUS* , é un r i p o f i t o r i o , nel 
quale certi an imal i in particolar g l i u c c e l l i , 
g i ' i n f e t t i , ed i rep t i l i alluogano le lor o v a , 
per 1' incubazionc; e nel quale , quando 1c 
ova fono fchiufe , allevano e nutrono i lo
ro p i c c i o l i , o pulc in i , fin a tanto che d i 
ventano capaci di moverfi , e provedere a 
fe fteffi. Vedi O v o , ed ANÍMALE. 

* L a parola % Latina , e fi fuppone deri' 
vare da nidor , puzzz y o cattivo odore j 
perchi i nidt degli animali per lo piü ven* 
dono mal adore . 

Derham nella fuá Teología Fifica , dice , 
che egli ha fpeífe volte a m m i r a t o , come le 
vefpe , ed i calabroni , ed a l t r i mfe t t i i 
quali nccolgono de' material i fecchi , ( co
me polvere dr legno rafpata a bello fiudio) 
t rov ino poi una materia aeconcia per atrac-
care c cementare i loro vefpaj , e foderare 

o in-



N I H 
o intonacare le cel le: ma aggiugne che pro-
babili t l imamente la procacciano dal loro pro-
prio corpo: come nella tinca veí l ivora , o fía 
tignuola , nel t a r l o , & c . 

Goedart offerva della fuá eruca , o bruco , 
i l quale pafcevafi d i fog l ie , che la fuá celia 
od i l fuo nido e1 lo facea di foglie glutinate 
aíTieme col fuo proprio fputo . 

N I E N T E } N i h i l , Nihilum , o Non ens. 
Vedi N I H I L . 

G l i Scolañici diftinguono tra nicnte prefo 
in rigore , che é quel che é impoffibile i o 
che impl ica contradizione j e niente prefo piíi 
generalmente , che fi applica e a ció che é 
poffiblle , e a ció che é impoffibile . Ved i 
POSSIBILE. 

D i nuovo , diftinguono i l niente i n nega
tivo , ch' é 1' a í íenza di realita i n qualunque 
foggetto; eprivative , c h e é Taffenza di rea-
l i t a i n un foggetto capace di e í f a , od i n cui 
ella fi dovrebbe t rovare . 

N I H I L , NIHILUM, N k n t e , t r a i F i l o f o f i 
della fcuola , é quel che non ha eííer reale , 
e che fi concepifee negativamente , e fi de
nomina per mezzo di una negativa . Ved i 
NIENTE . 

NIHIL capiat per Bi l larn , o per Breve , é 
una forma ufata , quando daffi un giudizio 
contro i l Lamentante , cosí che fi mette 
óbice alia fuá azione , o fi fovverte i l fuo 
manda to , e breve . 

NIHIL D i c i t , é una mancanza di u n D i -
fendente , o Reo i n una caufa , cioé i l fuo 
non dar rifpofta al proceíTo dell ' A t t o r e nel 
giorno affegnato: per la qual omi í í ione cor
re una fentenza contro di l u i , quod nihil di
cit , perché non allega niente i n contrario . 

N I H I L , O NIHIL I Album . Ved i l ' A r t i c o l o 
POMPHOLYX . 

N I L O M E T R O , NILOMETER * , o NILO-
SCOPIO , un iftromento ufato dagli a n t i c h i , 
per mifurare 1' altezza dell ' acqua del Ndo 
nelle fue inondazioni . 

* L a parola e compojla dal Greco NAXO? , 
Nilo j { e quejia da VÍA I K V ; , nuova 
melma , o , come voglion altri , da v í a , 
í i u o , e INI/Í m e l m o í o ) e ¡MTPOV m i f u r a , 
•— I Greci ptü d? ordinario lo chiamano 
Neo. 

Ne l l a Biblioteca del Re di Francia v ' é un 
T r a í t a t o Aráb i co fopra i Nilometri , i n t i t o -

, lato Neil fi alnab al N i l 3- nel quale fono 
Tomo V. 
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defentte t u t í e le inondazioni del Nilo dal p r i* 
m o anno de l l 'Eg i ra fmo a i r 875. 

Erodoto fa menzione di una colonna 
cretta i n una punta dell ' l i ó l a Delta , per 
fervire di Nilometro: E tut tavia ve n ' é una 
della fteíTa fpezie i n una Mofchea del luogo 
medefirao. 

t Come tut ta la rícehezza delP E g i t t o pro
viene dalle inondazioni del N i l o , g l i Eg iz j 
erano fo l i t i d i pregare i l lo roSerap i , accio'c-
ché le donaífe loro , e commetteano efecra-
b i l i del i t t i , quafi foíTer a t t i .di religione s 
per ottenere tal grazia . C i 6 dié, m o t i v o a 
Coftantino di proibire efpreíTamente^ queñ i 
Sacrifizj & c . e di ordinare che i l Nilometr* 
foífe trasferito nella Chie fa ; laddove í in a l -
lora era flato nel templo di Serapi. G iu l i a -
no l 'Apoftata vol le che foífe r imeífo nel t em
plo di queíla Dei ta Egiz ia , dove ftette ¿n 
al grande Teodofio . Ved i fu l l ' argomento 
de' Nilometri , g l i Atta Erudit. Lipf. anno 
i 5 8 6 . p. 147. 

NÍMBUS , nel l ' antichita , un circolo , 
oífervato fopra certe medagl ie , attorno delle 
teíle di alcuni Imperadori ; fimile a un, d i -
preífo alie aureola, od ai cerchi di luce , che 
fi dipingono attorno alie I m m a g i n i . V e d i 
AUREOLA . 

11 Nimbus fi vede fullc medaglie di M a u 
r ic io , di Phoca, e d' a l t r i , anche dell ' al tro 
I m p e r o . 

_ N I M E T U L A H I T I , una fpezie di r e l i -
giofi ira i T u r c h i ; cosí chiamati da Nimetu-
lahi loro In f t i tu to re . 

Quando un T u r c o vuole eíTere ammeffo 
i n queít ' Ordine , egli f i ha da chiudere be-
ne ftretto in una camera per 40 giorni , e 
fottometterfi a vivere con foie quattr ' oncie 
di cibo per giorno . Spirato queí to t e r m i n e , 
i Nimetulahiti lo prendono per la m a n o , e 
lo menano a fare un bailo M o r e f c o , accom-
pagnato da un ' infinita di ridicole geñ icu -
lazioni ; fin a tanto che la violenza dell ' 
efercizio , ed i l fuo tenue v i t t o precorfo , 
F abbattono , e. lo fan cadere indebolito a 
tér ra . Queí la caduta fi piglia per un ' e í laf í , 
durante la quale fi crede ch' egli abbia una 
vifione . 

I Nimetulahiti fi adunano ogni Lunedi 
i n tempo di notte , e cantano I n n i a D i o , 
& c . 

NINFA * , NYMPHA , nella M i t o l o g í a , 
Z z z una 
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una certa d ív in i t a pagana , clie íl crecea 
prefiedeffe all 'acque , a ' f i u m i , cd alie fon-
tane . Ved i DEA . 

* Z a parola viene dal Greco vvuvu } una 
fpofa, od una donna maritata di frefco y 
ed applicavajl a quefte Dei ía , perche era-
no rapprefentate fono la . figura di giova-
ni donzelle. Al tr i nulladimeno la d ir i va
no da Lympha , acqua , a cagione deW 
abitar delle N i n f e vicim aW acque . 

A leu n i eflendono i l nome Ninfa piu o l -
t r e , e comprendono fotto di eíío le dee de' 
F o n t i , de'Bofchi , e degli alberi \ chiamate 
particolarmente Oreadi, Driadi , ed Hama-
driadi y e g u a l m e n í e che que lie del mare 4 le 
qual i c h i a m a v a n í i Nereidi . Ved i DRIADI , 
HAMADRIADI , NEREIDI , & c . 

M e u r í i o é di pare re , che i Grcci abbiano 
prc ía la lor nozione di ta l i D i v i n i t a d i da' Fe-
n i c i i : i m p e r o c c h é Nyrnpha nel lor l inguag-
gio fignificando a n i m a , i Greci s ' immagina-
rono che le anime degli ant ichi abitatori 
t k l l a Grecia , foffero diventate Ninfe . Maíf i -
mamente , che le anime di q u e l l i , i quali 
a vean ab í ta te le fe lve , eran chiaraate D r y a -
des; di quelli che avean ab í ta te le monta -
g n e , Oreades ; di quel l i che avean fattp i l 
lor íbggiorno fulle cofte del m a r e , Nercldes; 
e finalmente , che le anime di quell i che 
avean avuto i l loro luogo di dimora vicino 
a' fiumi, od a' fon t i , eran de í te Najadcs . 
V e d i NAJADI , & c . 

NINFA , NYMPHA , appreffo i Nat 'ural i -
íli , qualche volta íi píglia per quella pic-
ciola pelle i n cui fono íer ra t i grinfetti 5 e 
quando fon nei l ' ovo , e dopo che hanno 
foíferta la pr ima apparente trasformazione . 
V e d i INSETTO . 

NINFA , fi adopera da a l t r i per di notare 
i l cambiamento fleíío dell ' eruca , o fia del 
b r u c o , o del v e r m e , i n un a n í m a l e volan
te ; dopo d'aver depofta la íua pr ima pelle: 
i l che , per aíTerzione di Swammerdam , 
non fegue per v ía di trasformazione , rna 
per una femplice acere?icne, od incremento, 
delle parti , donde la pelle per gradi fi d i -
í lende , ed allaperfine crepa :• come nel cafo , 
de' po l l a f t r i , e delle ranc . 

NINFA , NYMPHA , piu frequentemente 
fi ufa da' Natural i f t i , per dinotar gl ' infet t i 
í l e í í i , mentre hanno ancora foltanto la for
ma di v e r m i , o di cacchioni . 
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La parola propriamente íignifica fpofa -

od una donna mari tata di frefco ; eífendo 
pur ora appunto , che avendo eglino depo
fta la lor primiera pelle , comincian a mo-
llrare tutte le loro part i d í f t in tamente . —. 
I n cuefto cambiamento perdono íl loro mo
to per un poco , ficcome quando eran nel l ' 
o v o : di maniera che queíl i infe t t i fono due 
volte nello flato di Ninfa y pr ima , nel l ' ovo , 
che é la loro pr ima Ninfa y e poi i n que fio 
cambiamento, che é la í e c o n d a . 

I I folo divario tra g l i due ñ a t i di Ninfa 
confífte_ in quefto ; che nel l ' u l t i m o flato i 
rnembri appaion piu diftintamente . — Swam
merdam chiama ^queft' u l t imo , Nympha A u 
rea , o Aurelia , e Chryfalis y ed íl pr imo , 
femplicemente Nympha . — Le Nympha di 
altra guifa diflinguonfi in Vermiformes , ed 
Oviformes. 

Le uova delle pecchie pr ima fi cambiano 
i n Ninfe , o cacchioni ; queñi cacchioni , 
chiufi ne' loro alveoli , o nelle loro celle , 
trasformanfi i n Nympha aurelia y e dodici 
g iorn i dopo efeono pecchie . V e d i AURELIA, 
e CRISALIDE . 

•— Del Bruco — 1' aurelia , o crifalide , 
é cosí detta perché q u e ñ ' a n í m a l e é allor co
me velato o naícofto alia v iña , a modo d i 
una fpofa. 

NINFE , NYMPHJE , ne l l 'Anatomia , fono 
due corpi mol í i , fpugnofi , rofli , che di* 
fcendono dall ' ápice della clitoride ai lat í del 
meato urinario j cos í eftendendofi , e g iun-
gendo fin quaíi al mezzo dell ' orificio della 
vag ina : do ve d í v e n t a n í e m p r e m i n o r i , fin
ché difpaiono . V e d i T a v . Anat. (Splanch.) 
fig. 9, l i t . nn . fig. 15. l i t . e e . Vedi anco C L I 
TORIDE . 

La loro larghezza é incer ía ; d' ordinario 
nelle donzelle fono larghe mezzo dito , e 
capaci di eífere mol to diftefe ; di maniera 
che pendano e fpórgano un buon t ra t to fuo-
r i del corpo; onde qualche volta e avvenu-
to , che elle , non raeno che la c l i t o r i 
de , fi fon dovute tagliare . Ved i NYMPHO-
TOMIA . 

L ' ufo delle Ninfe fi é , íibbracelare , gen-
fiandoíi nel l ' atto della coizíone , i i penis , 
e col loro dilicato fenío eccitar la femmi
na , e mutuamente invi tarf i alia procreazio-
ne . Vedi GENERAZIONE . 

La loro foftan/.a é mol to fpongiofa , 
com-
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cooapoíla di membrane , e di vaíi di una 
lafca coerenza , e pero fác i lmente di í len-
d i b i l i . 

Ñ I P O T E . Vedi NEPOTE. ; 
N I T R O , NJT/ÍOÍ' I nella Stona Naturale s 

una forta di fale Tulfureo , inflammabile , 
amaro ; co s í chiarnato dagli ant ichi ; e piu 
comunemente da Modern i Salnitro , V e d i 
SALNITRO. 

I Na tu ra l i íU difcordano quanto al faí to , 
fe i l noftro falnitro fia i l Nitro degli an t i 
chi . G . C . Schelhammero ha un trattato 
par í ico la re su queíV argomento , de Nitro , 
tum vetemm , tum nojíro , commentarius . 
V e d i NATRÓN. 

I p iü degli A u t o r i tengono , che i l N i 
tro antico fia fiato minerale e foííile ; ao
ve i l nofiro Salnitro é i n gran parte ar t i f i -
ziale . — 

Serapione dice , che le antiche minere d i 
Nitro eran firaili a quelle del l 'ordinario fa
le , e che ei formavafi dell ' acqua corren-
te , congelata , nel fuo progreífo , i n una 
forta di pietra : E g l i aggiugne , che i l loro 
Nitro fu di quattro fpezie , d iñ in t e dai pae-
fi, donde veniva ; cioé VArmeno; i l Roma~ 
no y Y Africano , chiarnato Aphrmito , e da 
A v i c e n n a , Baurach ; e 1' Eg iz io , che era i i 
p iu famofo , avendo dato i l norae a t u t t i g l i 
a l t r i i la fuá denominazione Pavea avuta da 
una Provincia dell' E g i t t o , Nitr ía , nella 
quale trovavafi in grande abbondanza. E i ci 
afficura a l t res i , che i l loro Nitro era di d i -
verfi color i , cioé blanco, roífo , e l iv ido 5 
che ve n ' era di caverno ío , come fpugna i 
d i compatto ed uni to ; di t r a ípa ren te come 
vetro^ e di fcagliofo. Schelhammero ne re-
ca una defcrizione differente : G l i ant ichi , 
fecondo ch' egli oíferva , d i í l inguevano tra 
"NiTpoy 5 Nitro y AypoviTpoif , afronitro , ed 
A Q P O Í virpa , [puma N h r i . E g l i aggiugne,, 
che Agr íco la , & c . ha errato neU' atferire 
che v i foffero anticamente delle miniere ne l 
la L i d i a , nella Magnef ia , nella C a r i a , & c . 
dalle quali cavavafi i l Nitro come le pietre 
da una cava di pietra : E che i l iV/Vro ufa-
to dagli ant ichi venia portato da diverí i 
paefi , mentovat i da Flinio r l i b . x x x - c. 10.. 

U n lago nella Macedonia , le cui acque 
erano nitrofe , e nel di cui mezzo v ' era. 
nondimeno una forgente di acqua dolce ,. 
ne íbmmin i f t r ava una grandiíTima quan t i t a , 
ed o t t ima : E g l i era chiamato chalaíiricum 
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da un Capo vic ino nel golfo di The í fa lon i -
ca ; e fi forma va a guifa di una crofta fuí-
la fuperfizie dell ' acqua , ne' g iorn i Canico-
lar i . L ' acque del lago Afcanio nella B i t i -
nia , e quelle di certi font i v i c ino a C a l -
c ide , erano d o l c i , e potabili verfo la fuper
fizie , ma nitrofe nel fondo . Si raccoglieva 
del Aforo anche ful terreno , v i c ino a l l a C i t t a 
di Phi l ippi 5 n e l l a T r a c i a , ma era poco , e d i 
non m o k a í l i m a . 

Le va l l i delía Media pur ne fomminiftra-* 
vano: E v'eran delle buche di Nitro i n E g i t 
to , ficcome ve ne fon di fale appreífo di n o i . 
Ved i NATRÓN . 

La principale v i r t u at t r ibuita dagli an t i 
chi al loro Nitro , é quella di diífeccare , 
detergeré , ed attenuare ; e , come tale , íi 
adoprava nell ' ulcere, ne' ma l i degli occhi , 
nella fcabie , ne' morfi de1 ferpenti , nella 
gota , & c . Prendevafi anco internamente 9 
per rifolvere ed attenuare g l i umon v i feof i : 
ma la fuá qualita rinfrefeante, di cui fann' 
i medici moderni tanto ufo , era agi i .»níi-

E ' f u r o v a ecce l íen te no' • a-chi ignota 
accompagnaa da prooenuoae l i del cuore 

al v o m i t o . 
NITRO Aerio , o de l?Aria . M o l t i de' nof t r i 

Medic i fon pieni delia nozione di un Nitro 
volatde y che abbonda neU'aria j e gran nu-
mero di fenomeni ípiegafi da l o r o , e dedu-
cefi dalP operazione delle particelle di un co-* 
tal Nitro . Vedi ARIA . 

Che 1' atmosfera aboondi di particelle fa-
line , é certiíTimo ; imperocché eífendo el
la di continuo riempiuta d' effluvj á ú h t é r 
ra e dal mare , non pub non procacri juí i 
da e n í r a m b i una gran quantita di corpuu 
fal ini ; e quefli di fpezie diífercnti , fec 
do lavarieta de ' f a l i , da donde fon d inv 
V e d i SALE . 

M a perché s'abbian quefti a fupporrc'ÍK 
grandiffima parte di una natura n i m f a , non 
é cosí facile i l d i m o ñ r a r l o ; imperocché i l 
falni t ro non trovafi per alcun c o n t ó i n mu 
gior quantita degli a l t r i f a l i , e fpezialmen-
te del fale comune ; ned é egli di moho 
piíi volá t i l na tura , che lo fien e í í i ; né ca-
pace d 'eífere efaltato piíi f á c i l m e n t e , o pee 
mezzo di un minor fuoco. M a poiché la fu-
liggine , ed i l fumo , che la produce, t ro -
vanfi abbondare mol t i f l imo di un fale vercV 
mente volat i le ; e poiché una fimile fpe
zie d i fale fpeííb h prodotta dalla putrefa^ 

Z z z % z io -
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ztone de' corpl an imal i e vegetabí l i ; é ve-
r i f imi le , che V aria abbondi di fali di que-
fta fpexie, fra m o l t i a l t r i d e c o m p o ñ i di d i -
verfe na ture , e diverfi n o m i . Ved i ATMO
SFERA , & c . 

NITRO Diaforético di Antimonio , V e d i 
ANTIMONIO . 

NITRO Fiffo. Ved i l 'Ar t i co lo F i sso . 
Spirita di NITRO . Ved i l1 A r í i c o l o SPÍ-

RITO . 
N O B I L E * , NOBILIS , una perfona che 

ha un pr ivi legio , i l quale la innalza al di fo-
ípra di un uomo volgare , o di un paefano, 
per nafcita , o per dignita , o per patente avuta 
dal fuo Pr inc ipe . Vedi NOBILTA\ 

* L a parola viene dal La-tino nobilis , for-
mata daWantica nofc ib ihs , rimarchevole-, 
degno di diflinzione . 

l n Inghi l te r ra , la parola noble ^ Nobile- , 
c di un fenfo piü riíbretto , che negli a l t r i 
paefi , poiché confínafi nelle per íone che fo
n o al d i fopra del grado dt cavalteri j lad-
dove , f u o r i , comprende non folo i Cavalie-
TÍ , ma quel l i ancora , che noi chiamiarBo 
femplicernente Gentlemcn , cioé G e n t i l u o m i n i , 
o S ignor i . V e d i CAVALIERE , GENTILUO-
MO , &C. 

I nobi l i d'Tnghilterra fono anco chiamasi 
Fares- Regni , come- quelli che fono noblli-
•tate pares y ancorché gradu impares . Ved i 
PARÍ . 

La Nobilta Veneziana é famofa : I n efía 
jífiede fa fovranita della Repubblica . E l la é 
dk' ifa in tre c la í í i : la pr ima delle quali com
prende 24 famiglie . 

La feconda inchiude i difcendení'i di tutei 
quell i che furono fer i t t i nel libro d' oro , 
nel ' 1298 , e che furono deftinaíi a gover-
nare lo Stato , che eomineib allora ad eífere 
Ar i f toc ra t i co . 

La. terza eofta di quell i che hanno eom-
perata la dignita di iVo¿ / / / 'Vene t i . •— Quefí ' 
u l t ima claffe é d 'ord inar io ammeífa a g l ' i m -
pieghi inferiori ^ le due prime , a t u t t i indif-

> í e r e n t e m e n t e . 
í l t i to lo di Nobile Veneziano qualche v o l -

ta- vien dato a Re , a Principia ,. & c . fora-
ftieri -

N O B I L I A R I O , una collezione , od una 
not iz ia ftorica delle famiglie nobi l i di una 
Provincia , o di una Nazione * Vedi NOBIL-
TA1 i PARÍ , & c . 

Choriej?' l ia pubblicato un Nobiliario dal. 
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Del f ina to ; e C a u m a r t i n , un altro della Pro-
venza . I Tedefchi fono particolarmente ge-
loíi de' lor Nobiliarj , per mantenere \?, 
puri ta delle loro Famiglie . Ved i GENEA
LOGÍA . 

N O B I L I S S I M U S , o e i r a n t k h i t ó , un t i 
t o l o , od unaquai i ta data ai Pr incipi della fa-
fniglia Imperiale . V e d i TITOLO . 

I I P. Doucine aíferifce , che i l t i to lo d i 
Nobilijfimns fu pr ima dato fotto l 'Imperado-
re Gtuftino ; a l t r i trovano i l t i to lo Nobilis 
Cafar , o N . C . cioé Nobiliffimus Cafar , 
fuííe medaglie , lungo tempo avanti G iu f t i -
n o , e fin fotto Trajano . Spanemio, e Jou-
bert voghono che non fi t r o v i fulle medagl/e 
i n tempi pík aít i de l l ' Imper io di Fi l ippo Ju-
niore : abbenché i n alcune I fc r iz ion i s' irs-
eontri anche prima : d i maniera che Ti l l e - ' 
mont ifteífo s1 inganna dove dice , che 
qual'ita di 'Nobiliffimus non fi trovera nella 
Síoria avanti i l tempo di C o í l a n t i n o i l Gran
de , che la diede i l pr imo ai fuoi dae frar-
t e l l i ; dopo i l qual tempo fu attr ibuita a qu«* 
figliuoli degl' Impera to r i , . che n o n eran Ce-
f a r i . Vedi CESARE . 

T r i í l a n o aggiugne , ehe i Cefari portaro*-
no i l t i to lo át Nobiliffimus i n t u t t i i tempi ' ; 
ma ehe i i Nobiliffimato divento una dignita 
diftinta , e indipendente folo nel tempo d i 
Coftantino i l Grande., 

N O B I L T A ' , una qualita che il luílra ,. o 
ehe rende una cofa nobile ; partieolarmen^-
te , che innal^a una perfona- , la qual n ' s 
i n poíFeífb , al di fopra del rango di un uo
m o volgare o popolare , o contadino. V e d i 
NOBILE 

I n Inghi l ter ra i l termine di Nobilta é r i -
ílret'to ai gradi di dignita che fono al difo-
pra del Cavalierato . Vedi CAVALIERE. —• 
Per tuttr altrove , Nobilta , e genti t i ta 
o Ci t t ad inanza , coineidono . Ved i GENTIL-
UOMO . 

A l c u n i r iféri icono V origine della Nobil
ta i n Europa a i G o t i ; i q u a l i , dopo ch'eb-' 
bero occupata una parte dell ' Europa , r i -
compenfarono i loro Capirani con t i t o l i d i 
onore , e l i chiamarono Nobili t Nobiles 
per diíHnguerli dal v o l g o . 

La Nobilth , i n Inghi l terra , fi conferifce 
folamente dal Re , e cib con lettera paten>-
te , i n v i r t u di che ella di venta ereditariai: 
I n . a l t r i paefi v i fono de l l ' a l t r e maniere ü 
ot,tene.rIa o. 
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Cos í in Francia , v . g r . v i fon diverfi u f i -

zj che portan feco una Nobilta perfetta, , e 
che difcende ne'pofteri • T a l i fono t u t t i g l i 
ufizj della Corona , quelli di Configliere di 
Sta to , & c . A l t r i ve ne fono , che folamente 
comunicano una Nobilta accefíbria , o per-
fonale , la qual muore con la perfona . Co
sí un Configliere i n parlamento gode di t u t t i 
i d i r i t t i e di t u t í e i ' efenzioni della Nobilta ; 
nu l lo í l an te i l fuo figlio non é riputato No hi
le , quando non ne fia corfa una ferie o fuc-
ceffione, e fieno ftati nobil i i l padre e l a v o ; 
lo che chiamano patrc & avo confulibu? . 
Vedi OFFICIO . 

E g l i n o han no una terza fpecie di N o b i l ú , 
chiamata Nobilta della i ampana ( de la C l o -
che ) ; che é quella che i Maggior i , ed i 
Sheriffi di certe C i t t a , come Lione , Bourges, 
R o c c e ü a , Poi t iers , & c . acquiftano i n vir t í i 
della loro magif tratüra . 

La Nobiltci d 'Inghil terra é chiamata , the 
Peerage of England. Ved i PEER AGE . 

I íuoi gradi fono folamente cinque , cioe 
quell i di Duca , di Marchefe , di C o n t é , 
d i Vifconte , e di Barone . V e d i ciafcuno 
fotto i l fuo proprio a r t i co lo , DUCA, MÁR
CHESE , & c . 

I p r iv i leg i della Nobilta Ingle fe fono con-
fiderabiliffimi : EgHn fi fiimano t u t t i come 
Configl ier i ereditarj del R e ; e fono p r iv i l e 
gia t i ed al coperto da tutte le fentenzc, od 
arrefii ; falvoché per i deli t í i di prodizione 
( t reafon ) di fellonia-, di violazione di pace , 
per condannazione i n Parlamento , e difprez-
20 del R e . N o n pub venire accordato cen
t ro d i eífi alcuno de' mandati Supplicavif , 
Capias. , & c . per azion di debito o di of-
fefa ; non m i l i t a centro d' effi la feufa di 
non compar i r é : N e ' cafi c r imina l i , deoníi 
giudicare da un ' afiemblea di giudici N o b i l i , 
o P a r i , che non fono obbligati a dar giura-
mento ; ma i l loró rappor to , cd afierzione 
fopra i l proprio onore bai la . I n loro aífen-
za , poí íbno daré i l loro voto per procura-
t o r e ; ed in t u t t i i luoghi o pofli dove é irt-
íereffata la lor fedé od autor i ta , poífono co-
ftituir deputati y a eagione della neceíTita i n 
cui i i fuppone la legge di affiílere prefenti 
alia perfona del Re . 

G u i l l i m oflferva , che fe un'1 aecufa di 
omicidio , o di fellonia venga intentata 

1 da; un: del popólo , contro utii Pari r o N o -
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bile , ei debbe eííere giudicato da Giudic i 
popolari o pkbei , e non dai Par í . Ved i 
ACCUSA . 

N i u n Pari o Nobile pub 11 fe i re del Regno 
fe nza licenza del Re : Se uno ha la 1 i ce l i 
za , dee ritornare íubi ío dopo i l mandato 
del Re , o g l i vengon confifeati i beni , e 
i bef t iami . 

A n t o n - M a t t e o offerva, che la N o b i l ú fra 
i Romani , fu una cofa aífatto divería da 
quel c h ' e l l ' é tra n o i . I N o b i l i R o m a n i era-
no le per íone e lévate alia Magiftratura , o 
difeendenti da t o g a t i , o M a g i í í r a t i : L a No
bilta ottenuta con Icttcrc patenti , non era 
da' Romani conofeiuta. 

Bartolo d ice , che i D o t t o r i , dopo d ' ave-
re tenuta una Cattedra di Profeííori i n una 
Un ive r í i t a per anni ven t i di ventano N o b i l i ; 
ed acquiftan t i to lo e ragione a t u t t i i d i r i t t i 
d e ' C o n t i . Vedi CONTÉ, 

M a quefta pretefa non viene ammeffa i n 
C o r t e , & c . abbenché le opinioni di Bartolo 
fieno fpalleggiate con quel le di diverfi a l t r i 
A u t o r i , in particolare diChaffaneo nelle fue 
Confuetud. BurgundtíC y di Boyer fur la Con-
turne de Bcrry j di Faber C . de dig, def.9. & c . 
q u c í F u l t i m o perb riftrigne la regola di Bar
tolo ai D o t t o r i i n Legge , ed ai M e d i d de' 
Prencip i . Vedi DOTTORE . 

Per un editto del Re di Francia , nei 
1669 , dkhiarafi che i l traffico non abbia 
a derogare alia Nobilta , purché la perfona 
che traffica non venda al m i n u t o . Ved i 
C O M M E R C I Ó . 

Nel la Bretagna, per confuetudine an t ica , 
tfn uorno Nobile non perde niente anche 
trafficando al minuto : ma r ia í fume t u t t i i 
fuoi d i r i t t i fubito che ceffa i l fuá traffico s, 
avendo la füa Nobil ta nel frattempo qua í l 
dormito . 

I n Germania , uña don na , che non é nobile. 
per nafeita non d iven ta , v .g , contefia , o ba
rón eífa , con mari tarf i a un C o n t é , o Barone. 
U n a Dama del piu alto grado , d iven ía pero 
una Prineipefía mantandofi ad un Principe 
ma eib nonregge , s'ella é d'una nobil ta piíi 
baíTa . Ved i MATRIMONIO 

Sulla Cofia d i Malabar neU' Indie-, i figli 
fono capaci folamente d'eífere rto&tti da lato 
di madre; effendo lor premeífo di prendere 
quanti mar i t i lor piace, e di l a f c i a r l i , quan
do vien loro in concio, 
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N O B L E , dinota una moneta di compu

t o , che contiene íei ícel l ini ed otto pence , 
o foldi . - V e d i MONETA . 

11 noble fu anticamente un c o n i o , od una 
moneta reale, fotto ladenominazione d i i ^ o -
fe-nobk. Ved i CONIO, e ROSE. 

G l i A u t o r i o í í e r v a n o , che non v i é í b t a 
alcuna moneta d 'oro o d'argento di ta l no-
m e , coniata i n Inghi l ter ra , dopo Panno 9 
d' En r i co V . Furono la p r ima volta battute 
da E d o a r d o I I L nel 1334. 

I I Noble contenea 80. d. V ifteíTo che l a 
prefente moneta di c o n t ó . •— La fuá meta 
fu chiaraata Obolm, contenente 40. i l fuo 
quarto , o fia i l fardino di que' t e m p i , 20. d. 
Ved i OBOLUS , PENNY, e FARDINO. 

N O C C H I E R E . V e d i MASTER , e CA-
PITANO . 

N O C C I O L O . V e d i NUCLEUS. 
N O C E , N u x , una forta di f r u t t o , ch iu-

fo i n una dura fcorza , o guíe lo ; che con
tiene un nocciolo piu, m o l l e , e mangiabi le . 
V e d i NUCLEUS . 

V e ne fono diverfe fpezie; noci p iccole , 
o noce l l e , noci g r a n d i , & c . V e d i NOCEL-
LA , e N u x . 

NOCE Mofcata% Nux Mofchatct , una d i -
licata fpezie d i frut to a r o m á t i c o , che v i v ien 
recato da 11' Indie Or ien ta l ! ; di cui ve ne 
í b n o due fpezie, mafchio, e femmina % V e d i 
AROMATO . 

L a femmina e quella noce mofeata cW h 
principalmente i n ufo appreflb noi j la fuá. 
forma é rotonda , i l fuo odore grauíTimo , 
ed i l fuo fapore caldo e p u n g e n t e » 

La noce mafchio,, é una noce fa lvat ica , di. 
forma lunghet ta , e fenza fapore né odore ; 
m a pu ré alie vol te fpacciata per la noce fem
m i n a , f i n c h ' e H ' é tu t tav ia nel g u í e l o , o n e l -
la filiqua. 

Le noci mofeate fono chiufe i n quattro dif
ieren t i i n v o l u c r i : I I p r imo ^ é u n g u f c i o grof--

, fo , . alquanto firaile a quello. delle noí l re no
c i .. Sotto d i quefto v ' é una buccia o t ú n i 
ca fotti le ro í t i cc i a , d i un odor grato , e d i 
u n gufto a r o m á t i c o , chiamata mace j da a l -
t r i , benché impropriamente , , Fior& dellano-
ce mofeata, Quefta involge ocerchia la fcor
za o cochig l ia , e s'apre a. proporzione che 
la f i l i qua c r e í c e . L a fcorza o cochig l ia , ch' 
é la terza coperta, é du ra , fottile , e neric-
c i a , Sotto d i q u e ñ a v5 é una membrana ver-
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diccia di n iun ufo : ed i n q u e ñ a trovaíí ju 
noce , che propriamente é i l n ú c l e o , o noc
ciolo del f r u t t o . — Ogni noce mofeata ha i n 
sé un picciol buco , che alcunl ignorante
mente prendono per un difetto . 

Le mig l io r i noci mofeate fono le raceoí te 
i n Apr i le . Si deono fcegliere pefanti , d ' u n 
color bruno bianchiccio , ben marmorate di 
fuori , roíTiccie di dentro , e che abbiano 
un certo umido grafio untuofo , e un odor 
g r a t o . 

Quantp al mace o macis , e' fi dee fceglie
re i n lame grandi di color carleo,, nel gufto 
e ne i r odore fímile alia noce . Ved i MACE . 

Le noci mofeate frefehe o v e r d i , confetta-
t e , fono eccellenti i n fortificare lo í l o m a c o , 
e riftorare i l calor naturale . S o n ó partico-
larmente ftimate carminative .. — La polvere 
che ha i l nome di Duke , o Duca , creduta u n 
r imedio fovrano contro i r e u m i , é fol hnoce 
mofeata potverlzzata con zuccaro, e con u n 
poco di cannella . — Le noci mofeate , per 
di f t i l laz ione, o per efpreíTione , danno un olio % 
che diceü avere í lupende v i r t h . 

I l commercio intero delle noci mofeate é 
nelle m a n i della Compagnia Ollandefe deli ' 
Indie O r i e n t a l i . L ' albero fi propaga i n una. 
maniera particolare ¿ Tavernier . dice , che 
g l i uccelli divorando la noce mofeata quan-
do. é matura , la mandano e reft i tui ícono 
per feceífo v e quefta cadendo cosí íulla t é r 
ra , immaftrlcciata con una materia vifeofa , 
prende r a d i c i , e produce un albero . V e d i 
VISCO . 

N O C E L L A , o Avellana , é una delle fpe
zie m i g l i o r i di noci piccole , che fi pianta 
ne' verzieri ^ o ne' g i a r d i n i . 

Si procacciano le nocelle da noc i pofte ne l -
la t é r r a , o da germogli che nafeono alie ra
d ic i d 'un albero vecchio ; o f i poífono i n -
calmare ful l 'ordinar io nocciuolo . 

A m a n o un terreno fino , mol le , , leggiero ,. 
m a c re ícen te per altro quafi i n ogni l uogo , 
fpezialmente fe fono difefe da f reddi , e ga-
gl iardi ven t i . 

L a pianta fi propaga f á c i l m e n t e , & é d i 
due fatte , la noeella bianca , e la rojfa j ma 
la pr ima é la migl iore . 

NODATA Hypcrbola , una fpezie h ipérbola , 
che nel girare in terno , . fi decuífa , o incro-
cicchia fe fteífa . Vedi CURVA, C-IPERBOLA . 

N O D 1 , nei r A í t r o n o m i a , i due punt i % 
ne1 
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He'quali 1 'órbita d'un Pianeta interfeca l ' e -
c l i t t i c a . Ved i ORBITA ed E C L I T T I C A . 

T a l i fono i due punti C e D , ( T a v . A -
ftron. fi0. 33. ) de'quali i l nodo C , dove i l 
pianeta licencie verfo i l N o r d j al dr fopra 
del piano deli' ec l i t t i ca , é chiamato i l nodo 
afcenclente j i l ^0do verfo Settentrione , e la 
uj ia del Dragone , e fegnato cosí <Q,. Ved i 
ASCENDENTE. 

L ' al tro nodo D , dove i l pianeta difcende 
al mez'zodl, é chiamato i l nodo difcendente, 
i l nodo verfo i l mczzodi , o la coda del D r a 
gone ; fegnato cosí ?? . V e d i DRAGONE . 
L a linea retta D C , in cui i due c i rco l i s' 
i n t e r í ecano , é chiamata la linea dei nodi * 
V e d i LTÍMEA . 

Appar dall ' o íTe rva i i one , che la linea de' 
nodi d i t u t t i i pianeti coftantemente cambia 
i l fuo luogo , e traporta la fuá í i tuazione 
in antecedentia ; cioé da Levante a Ponente , 
contro J'ordine de'fegni , Ved i RETROGRA-
DAZIONE . 

C o s í , per un moto retrogrado , la linea 
de' nodi della luna finiíce i l fuo circuito i n 
19 anni ; nel qual t e m p o , dopo d'aver re-
ceduto da un qua íche punto del? ecli t t ica , 
v i r i torna . Ved i LUNA . 

Quando la Luna é nei nodi , elP é anco 
neir eclittica 3 cioé due volte in ciafcun pe
riodo j quand' ella é alia fuá maggiore d i -
i l a m a dai nodi, cioé ne' punti E , F , ella 
dicefi efíere ne' fuoi l i m i t i . Vedi LIMITE . 

La Luna é i n uno de' nodi, quando fegue 
u n ediíTe , o ckl Solé o della Luna . V e d i 
ECLISSE , PIANETA, &C. 

N O D O , nella Chi rurg ia , dinota un t u -
more che viene su l1 o í í a , e che procede or
dinariamente da qualche cagion venérea . 
V e d i T u MORE ed Osso . 

I l nodo coincide con quel che d'altra guifa 
ch iamaí i exojlofis. Ved i EXOSTOSIS . 

E g l i fembra generato da un umor craf lb , 
freddo , vifeido , che riefee fpeííb difficiliíTi-
mo i l r i fo lvere . — Si fuole applicarvi una 
piaftra di! piombo coperta di mercur io . 

La cura íi tenta cum cmplafi. deranis cum 
mercurio; i l quale non r iufcendo, v i íi frega 
fopra di quando in quando un poco d'unguento 
mercuriale ; e poi degli empiaftri mercurial i 
fat t i d i cinnabro , & c . v i íi applicanb . 

A l c u n i dan la denominaiione diwo^i a t u t t i 
i t u m o r i formati per una coagulazione di ma
teria viziofa nelle part i efterne del corpo . 

NOE f i f 
KODO piíi partJcolarraente í i a p p ü c a ai tu* 

m o r i , o alie protubcranze che vengono íulle 
glunture de' gottofi vecchi 5 chiamate anco 
tophi. Ved i TOPHÜS . 

Si crede che fieno format i d' una materia 
d e n í a , cruda, pefante , vifeida e indigeíla , 
framlfchiata con un fugo biiiofo caldo , ed 
acre , le di cui parti piü groíie e piu ter re í l r i 
eífendo trattenute , e' s' indura i n una con-
crezione quafi ofíea . Vedi GOITA . 

N O D U L O , NODULOS , nella farmacia , 
un piccolo facco d'ingredienti medicinali chí; 
fi mette nella b i r a , o nel v i n o , perdarvi la 
fuá t in tura . Ved i SACCULUS , 

I mdtdi íono alie volte de'pezzetti di fem-
p l i c i odoriferi , legati affieme i n un pezzo 
di zendado , acc iocché i l paziente poíía 
ípeífo odora r l i . 

NODUS , Gruppo . Ved i GRUPPO. 
NODUS nella Poefta , & c . V e d i INTREC-

CIO . 
_ NODUS , o nodo , negli orologj da S o l é , 

dinota un punto od un foro nel gnomone , 
con l ' ombra o col lume del quale íi moftra 
o Tora del giorno negli orologj da Solé ích ie t -
t i , od i l parallelo della declinazione folare, 
ed i l luogo del Solé nel l ' e cü t t i c a & c . negli 
orologj folari che han delle g i u n t e . Vedi O-
ROLOGlo da Solé. 

N O E T I A N I , una fetta di ant ichi E r e t i -
c i , dijcepoli d i N o e t i o , E f e í i o , maeftro di 
Sabellio» 

Eg l ino ammetteano foltanto una perfona 
nella D i v i n i t a \ cioé i l Padre ; e percib i n -
fegnavano, che era D i o i l Padre quegli che 
pati fulla Croce , Errore , dice S. E p i f a n i o , 
i l quale ferifíe cent' anni dopo Noet io non 
mai p r ima u d i t o ; abbenché fia certo che v i 
fono í lat i degli a l t r i Patripaffiani nella Chie-
fa avant i di l u i . Vedi PATRIPASSIANI . 

Effendo riprefo da' fuoi Superior!, Noe t io 
fece loro quefta rifpofla : Che male ho io 
fatto? l o adoro fojamente un D i o ; l o non 
riconofeo a l t r i che l u i . E g l i é nato , egli 
ha pa t i t o , egli é morto . 

N O L E G G I A T O . Ved i ^CRITTURA , e 
P O L I Z Z A . 

N O L E G G I O , o NOLO ^ ( ne l l ' Ingle(e 
Fraight * ) nella navigazione e nel commer-
c i o , é quaíi l 'aífitto di un vafcel lo , o d' una 
parte d'eflfo; ed una pení ione accordata per 
lo t rafpor to , e la condotta d' effe t t i , da un 
luogo , o da una piazza ad un ' altra : e di 

que-
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quefta paga o í b m m a f i conviene tra i l pro-
prietario ed i l mercatante. 

* L a parola Fraight e formata dalla Fran
ee fe Fret , de ftgnifica V ifieffa cofa; c 
Fret da Fre tum , braccio di mare; ab-
henche altri voglian dirivarla dal Tede-
feo Fracht , o dal Fiamingo , U r a c k t , 
che fignifica C a r i c o . 

I l noleggio d' un vafcello comunemente fí 
accorda a proporzione di tanto per lo viag-
gio per mefe , o per tonne l la ta . 

Nolle^giare i vafcelli é uno degli ar t icol i 
pr incipal i nel commercio degli Ol landeí i | 
eglino fono i portatori di tut te le Naz ion i 
del l ' Europa , e loro p rovved i to r i ; non oftan-
te che i l lor paefe non produce n ien te , e fo
no sforzati d i procacciar í i ogni cofa necef-
faria per fabbricare un vafcello , dalle altre 
r e g i e n i . 

Le leggi e rególe pr incipal i del noleggiare 
fono : Che fe é prefo ad affitto , o fi noleg-
gia tu t t ' un vafcello , ed i l mercante o la per
dona che lo prende, non g l i da tu t to i l fuo 
pleno carico j i l Capitano del vafcello pub 
fenza i l fuo confenfo farv i entrare degli a l t r i 
effetti , fenza conteggio dello í l ipendio per 
e f í i , o fenza rendergliene c o n t ó . 

C h e , quantunque i l Mercante non carichi 
l a piena quantita di effetti convenuta nel l ' 
Accordo o Scrittura di Noleggio ; puré paghe-
t a per V intero nolo , e fe lo carica di piu , 
paghera per queíV ecceíío . 

Che i l Capitano poífa mettere a terra que-
g l i effetti ch' egli t rova nel fuo vafcello , 
che non g l i fi eran notif icati ; o prenderli 
e trafportarli a magglor prezzo e patto del 
convento per i l reflante. 

C h e , fe un vafcello venga fermato o t rat-
tenuto nel fuo corfo , per difetto del Ca
pitano , o del Mercante ; colui che ha la 
co lpa , ne renda c o n t ó e fia rifponfabile a l l ' 
a l t r o . 

Che fe i l Capitano ha da far riftorare ed 
ifpalmare i l fuo vafcello , durante i l viag-
gio , debba i l mercante afpettare ; o a l t r i -
m e n t i pagare tu t to i l nolo : che fe i i va
fcello non fi pub riftorare , i l Capitano fía 
obbligato di p r é n d e m e i n affitto iramediate 
u n altro j a l t r iment i ch' egli fi paghi fo l ían to 
del fuo nolo a mifura della parte del viaggio 
fatta ; abbenché , nel cafo che i l mercante 
provi che i l vafcello nel terapo di mettere 
alia v e l a , non era capace del v i agg io , i l Ca-
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pitano debba perderé i l fuo nolo , e rifare i l 
mercante de' d a n n i . 

Che i l nolo fi paghi per le mercanzie che 
i l Capitano fu obbligato di venderé per le 
vettovaglie o per lo r i f l o r o , o per altro ne-
ceífario ufo € mo t ivo i pagando per qucgli 
effetti a proporzione , e fecondo che fi é 
venduto i l rimanente , dove fu meífo a t é r r a . 

Che i n cafo di una proibizione di com-
mercio col paefe, a cui é dirizzato i l vafcel
lo , cosí che debba ritornarfene addietro ; i l 
Capitano fia folamente pagato del mío per 
l ' andata. 

E fe i l vafcello vien fermato , o trat tenu-
to nel fuo v i agg io , per un ' int i inazione del 
Principe , non fi paghera alcun nolo per i l 
tempo della detenzione , i n cafo che fiafi 
noleggiato per mefe : né i l nolo crefee , fe 
i l vafcello é noleggiato per i l viaggio ; ma 
la paga e le vettovaglie de' m a r i n a n , duran
te la detenzione , fi confidereranno come 
avarea . 

Che i l Capitano fara pagato del fuo nolo 
per l i effetti falvati dal naufragio; e nel ca
fo ch' egli non poífa trovare navigl io da por-
t a r l i al luogo dove erano i n d i r i z z a t i , ch ' eg l i 
fia pagato a proporzione della parte di viag
gio gia fatta . 

Che i l Capitano non poflfa trattenere a l -
cuna mercanzia nel fuo vafcello , i n difetto 
di pagamento del nolo ; abbenché egli poíía 
ordinare che fieno fequéftrate , i n qualunque 
tempo , e luogo , da poi . >— Che fe le 
mercanzie i n bot t i , come v i n i , o l ; , & c . 
fono nel trafporto feorfe fuori , o verfate , 
cosí che fieno i vaíi r imaft i vuo t i , o quafi 
vuo t i , i l mercante le poíía abbandonare , 
e lafeiare , ed i l Capitano fia obbligato a 
prenderli per i l nolo di e íf i ; benché cib non 
valga i n a l t r i effetti danneggiati , o d i m i -
n u i t i da fe fieííi , o per accidenti . Ved i 
CARICO . 

N O L I me tangen , q. d. non mí toccare } 
un ' eruzione maligna nella faccia ; caufata 
da un umore c o n o í i v o , eftremamente acre : 
cosí chiamata , o pe rché infetta quelli che 
la toccano , o perché quanto piu fi tocca , 
tanto piíi s ' i n a í p r i f c e , peggiora, e p iuo l t r e 
d i l a ta f i . 

I I noli me tangen é una fpezie di herpes 
exedensche da alcuni fíriferifee al cancro, 
da a l t r i alia lepra . Vedi HERPES, CANCRO, 
e LEPRA , 

NOLI 



NOLI me tangen, principalmente fi p ig l í i 
apprcffo no¡ per un ' ulcera efterna nel l ' ala na-
fi i procedente bene rpeflo da caufa venérea , 
a b b e n c h é qualche volta fia lefTetco d 'una co-
í h t u z i o n e ferofu ofa . V e d i ULCERA . 

N o n femprc fi confina nelle a U , ma fi 
slarga , e corrode proprio la í b ñ a n z a del na* 
f o . La cura é d i f f i c i l e , fopra u n t o quando 
¡J morbo proviene da una cattiva cort i tu-
zione • 

NOLI me tangere, fra i Botantci , é una 
pianta cosí denotninata da una fingolar pro
prieta t h ' e l l a h a , d i f c a g ü a r f u o n l a U m . n -
za q u a n t i ' é m a t u r a , al pr imo accottarfi del-
la mano per toccare i i f u o g u í e l o . V e d i SE-
MINAGIONE . 

N O M A D I * , N O M A A E 2 , un norae che 
l ' an t i th i t a ha dato a diveric naz ion i , o po-
p o l i , tutea receupazion de'quali era pafce-
re c governare i loro arment i ; e le qual i 
non aveanoluogo di d í raora fiffo, maerano 
coi anteraente i n moto , t rafpurtandofi , fe-
condo i ' cppor tun i t a del pafcolo. V c d i H A -
MAXOBII , 

* L a parola viene dal Greco peua , pafeo . 
I piü timoG Nrm ¡ad( faro» quci l i dell ' A -

f r i c a , chí: pbitavano tra 1'Africa , propria-
mentecos lde t t a , a l ) 'Or iente , e la M a u r i t a 
nia a i i*Occ íden te . — Eglino f j ron anco chía-
m a t i Numida i o Numidt. •— Salluftio d i 
ce , ch 'e iano una colonia dsi Per f ian i , por
tara in Africa coo Ercole . 

1 Nomadi deii 'Afia abitavario le C o ñ e del 
M a r C a f p í o . I Nomadi deila So t i a e r a n g l i 
abicaton delia piccola Tartar ia ; ed eglino of-
fervano ancora Tai t ica maniera ui v ive r c . 

N O M A N Z I A * , un nome dato a l l ' a r t e 
¿ ' i n d o v i o a r e la forte o i l de í l ioo dclla perfo-
ne coi m e z i o deü t - l e t t e r e che formano } lo 
ro n o m i . Vedi NOME. 

* L a parola e compofla dal Latino nomen , 
e dal Greco [¿ocfTitoi, divinaztone. V e d i 
ONOMANZI A . 

"Lz nomanzia , o , come piut tof to dovereb-
b e d i r í í , Naminomantia •, oáOnomatomantia ^ 
fembra nun eífere altro che la gematna Ca-
baliQica. Vedi CABBALA . 

N O M A R C A n c l l ' a n t i c h u a , i l governa-
tore o Principe d 'un Nomos. L ' E g i t t o era 
anticamente divifo in diverfe r eg ion i , o d i -
í i re t t i , chiamati Nomi , dal Greco vopos ^ 
prefo nel fenfo di d ivi í ionc ; e colu i che 
avea 1'amminiftrazione d i ciafcun Nomo y o 

Tomo V, 
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Nomos dal R e , era thiamMo Nornar cha, da 
x'opos, ed OLP̂ H J comando . 

N O M E , dmota una parola , con la qua-
le gü uomin i ion conv tnu t i di efprimerc 
qualche idea j o che ferve a dinotare o fí-
gnificare una cofa , od un íoggecto di c u i 
íi parla. Vedi PAROLA . 

NOME appo i G r a m m a t í c i , nomen, n o n 
é di tanta ampu'ZZa di fígmfkato, come no? 
q u l lo prendiamo. V d i N o M E N . 

S é n e c a , l ib . I I . de B e n f i a u , o í rerva che 
v i é un gran numero di cofe, IcquaU not i 
hannof iomf; c che perb noi fiamo sforz t t t 
di chiamare con al t r i nomi accattati . In» 
geni eft, d i c ' e g i i , rerum copia fine nomine % 
quas cum propriis appellationibus fignare non 
pojjumuí^ altenii accommodjtis utimur : L o 
che pub q u l di paí íaggto mof l ra rc , per qual 
C3g>one nel corfo ¿ i queOo D i z i o n a r i o , no i 
fpeüo diam diver l i fenfi alia fieíTa paro 'a . 

Fu Adamo i l p r imo che diede aUe cofe 
i loro n o m i , Gen . I I . 19. Formatit igitur 
Dominas Deus , de humo cuntiís animantibus 
t ena , univerfis volatilibus ca l i , & omni-
bus bejiiis ierra, adduxit ea ad Adam , ut 
videret quidvocaret ea ; cmne enim quodvo* 
cavit Adam anima viventis ipfum eji nomen 
ejus , verf. 20. Appellavitque Adam nomini' 
bus fuis cuntia animantia & univerfa vola» 
tilia cali r & omnes beflias tena . 

I Nomi fono d i f t in t i i n proprj ed appel~ 
l a t i v i . 

NOMI Propr), fono quc l l i che rapprefen-
tano una cofa i n d i v i d ú a l e , od unaperfona; 
cosí che fi diftmgua ella da tutte l 'altre co
fe delia medefima fpczie. -- C o m e , Socra-
t e , che rapprefenta un ce r ío F i lo fo fo . V e d i 
PROPRIO . 

NOM t Appellativi) o Generali, fono quel-
l i che í ign. f icano idee c o m u n i ; o che fono 
c o m u n í a diverfi I n d i v i d u i della medefima 
fpezie, —-come, cava l lo , a n í m a l e , u o m o , 
quercia , & c . 

I nomi proprj fi chiamano o nom't Criftia* 
n i , perché dati nel ba t te f imoi o fopranno-
mi cCognomi: i p r i m i ven^ono impoí l i per 
diftinzioo dcllc perfone , ccornfpondono al 
Prammen Romano . Ved i PREÑÓME. — I 
íecondi , per diftinzione delíe f a rn ig l i e , e 
corrifpgndono al nome de' R o m a n i , cd ai 
pa t ronymicum de' ü r e c i • V e d i SOPRAN-
NOME. 

Ofiginal tnsnte ogni perfona non avea che 
A a a a ua 
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un nome; come appre í ío g l i E b r e i , A d a m o , 
& c . appreí ío g l i E g i z j , Bufiride & c . appref-
l o i C a l d e i , N i ñ o ; i M e d i , Aí l iage ; i Cre
c í , Diomede i » Roman i , R o m u i o ; i GaJ-
l i , D iv i t i aco i i G t r m a n i , A r i o v i í l o i i Br ¡ -
t a n n i , C a í l i b c i a n o ; g l ' Inglef i , Heogif t , 
& c . E cosí dc l l ' altre N a z i o n i , eccetto che 
de'feivaggi del M o n t e At lan te , i qual i P l i -
n io e Marce l l ino r a p p r c í c n t a n o come A n o -
r y m i , íeaiA nrme. 

G ü Ebrei davano i l nome nella Gireonci-
í íone f c ioé o t to giorni dopo la nafci ta: I R o 
man i alie femmine nello ííeffo giorno , ai 
raafchi nel nono j nel qual tcmpo celebra-
vano una fefta, chiamata Nominalia . V e d i 
LÚSTRALE, C LUSTRICO . 

Dopo üab i l i to i l Criftianesmo , la maggior 
parte delle N a n o n i ha feguitato g l i E b r e i , 
battezzando , e dando i i nome l 'ottavo gior
no dopo la nafcita', eccetto i noí lr i Antena-
t i Inglefi , che quafi fino agli u l t i m i tempi 
battezzarono , e diedero i l nome nel giorno 
fteíTo della nafci ta . V e d i BATTESIMO . 

L a pr ima impofizione úc ncmi fu í o n d a t a 
su mire e fini d i v e r t í , fra diveríi p o p o l i ; la 
p i h comunc era additare i buoni deíiderj od 
augur; d e ' g e n i t o r i , o quafi dar t i t o l o e ra-
gione alia buona fortuna de' nuovi nati , 
che un faufio nome (embrava promettere . 
Q u i n d i fon d i r iva t i i wow/, d i V i ^ o r , Ca-
fíor, FaulUis, Sta tor ius , Probos, & c . 

I I perché t roviamo che tai nomi da C i 
cerone chiamati bona nomina., e da T á c i t o 
fatijia nomina, erano femprc rcg i í l ra t i e mef-
fi in prima nelle ra í í egne ene 'cenf i de 'Ro
m a n i ; ed i n pr ima r i f e r i t i c c h i a m a t i , per 
fervire ai facrifizj nella fondazion de l leCo-
l o n i e , & c . — Ed al c o n t r a r i o , L i v i o chia-
rria A t r ius U m b e r , abomtnandi nominis ña
men : c P l a u t o , i n occa í ione d 'una perfona 
chiamata Ly(o , c ioé in gordo L u p o , dice 

Voirnet nunc facite conjecluram cate-
rum 

Quid id fit hominis, ÍUÍ L y c u nomen 
fiet. 

D i qüa é , che Platone raccomanda che fí 
ufi avvcdutczza nel daré i nomi, e íi pro-
c u r i d' impor l i felici ; ed i Pittagorei mfe-
gnavaao e lp r í f í amente , che gü an i rm, ie azio-
n i , ed i fucceífi degli uoraim erano confoc-
m i ai loro nomi, A\ loro gen io , c d e í t i n o . 
COSÍ, i l P a n o r m i í a n o , ex bono norpine oritur 
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bona prafumptio; ed i l volgare proverbio 
bonum ñamen bonum omen : E que íF é pu ré 
un de' fondamenti del l ' Onomant ia . V e d i 
ONOMANTÍA. 

Qaind i C a m d e n o , met te per conceíTo e 
í icuro , che i nomi in tut te le N a z i o n i c h a 
g ü e , fono fignificativi, e non fuoni m e r i , 
per pura d i ñ i n z i o n e . -- C i b é vero non fol 
t ra g l i E b r e i , tra i G r e c i , ed i L a t i n i , & c . 
ma ancora fra i T u r c h i ; appo i quali A b -
dalia fignifica fervitore di D i o ; S o l i m á n , 
pacif ico; M a h o m e t o , g l o r i í i c a t o , & c . Ed i 
Selvaggi de l l 'H i fpan io la , e per tu t ta l ' A -
mer i ca , che nelle loro lingue , nominano i 
loro figli , Luce f c in t i üan t e , fplcndor del 
Solé , Oro fino , & c . E quei del Congo , 
che danno i nomi d i pictre preciofe , d i 
fiori, & c , 

Supporre che fieno flati dati á t 'nomi fen-
za alcuna fignificazione , t u t t o c h é íiefi per 
1' alterazion delle l ingue tal fignificazio
ne perduta , crede q u e í t ' e r u d i t o Autore che 
fia daré un acre r í m p r o v e r o a ' n o í h i mag-
g i o n \ e cib contro i l fentimento d i t u t t i 
gl i Sc r i t to r i a n t i c h i . Porfirio nota , che 
i nomi barban , c o m ' e i H chiama , erano 
m o h o c o f a t i c i , e concif t : e percib e rag iu -
dicato un dovere Vtfítxt (pipcow^oi ^ o fu i no
minis homines : come Severo , Probo , ed A u 
relio , chiamati fono fui nominis Imperatores. 

Ed era appunto la con íue ta maniera di dar 
nomi, defiderare che i fanciuil i foddisfaeeffe-
ro ai loro nomi . C o s í quando Gunt ra
mo , R e d i Francia , nominb e tenne C l o -
tar io al fonte , d i f fe , Crefcatpuer, & hujus 
fit nominis executor. 

G l i antichi Br i tanni , aggiugne Camde
n o , che generalmente prendevano i loro ¡w-
mi dai colorí , pe rché eglino íi dipingeva-
n o ; i quai nomi fono p e r d u t i , o n m a n g o -
no afeofi tra i i W e i c h , Quando e 'furono 
foggiogati dai R o m a n i , preícro nomi Roma
n i 9 alcuni de 'qual i ancor fu f f i i iono , ma cor-
r o t t i ; a b b e n c h é la maggior parte fonfi eftin-
t i , dopo qua entran g ! ' I n g l e í i S a í f o n i , che 
in t roduí fero nomi T e d e f c h i , come Cndda , 
Penda, Osvvald, Edward & c . I Danefi al-
tresi r tcarono feco 1 loro nomi, come Suay-
ne , Har ro ld , K n u t e , & c . 

I N o r m a n n i , al tempo della Conquifla , 
in t rodu í fe ro degü a i t r i « o w / G e r m a n i c ? , per
ché generalmente ufavano la í íugua Ger
m á n i c a i come , R o b e r t o , Gugl ie lmo , R i -

chat-



N O M 
chardo , H e n r i c o , H u g o , & c . nel ía fteffa 
guifa che i norni G r e c i , A í p a f i o , Boethio , 
Symraacho & c . fu ron o i a I ta l ia in t rcu iom , 
nella d iv i f ion d e l l ' I m p e r o . -- Dopo la con
quisa j la noí ira Nazione , ch'era fempre 
í l a t a avverfa ai wow/ f o r a Ü i e r i , come r ipu-
tandoii s f o r t u n a í i , cominciarono a p r e n d e r é 
d e ' w w ' E b r e i ; come M a t t e o , D a v i d , San-
fonc , & c . 

I varj mmi che anticamente correvano, o 
che corrono ¡n oggi fra n o i , da qua ' í i vog l i a 
popólo che fieno p r t f i , vengono da Camde-
no efplicati nelle iüt Reliquice, od A v a m i , 
& c . I n quanto al t t ropo precifo, in cui íi 
commcio a mol t ip l icare i nomi, e s ' intro-
duflero i í b p r a n o m i , & c . V e d i SOPRAN-
NOME . 

U l t i m a m e n t e ha p reva l ió fra noi Tufo d i 
dar ¿t1 foprannomi per de' nomí Crifiiani ; i l 
che alcuni difapprovano percagion della con-
fufione che cib pub iutrodurre . — Camds-
no riferifce come op in ione , che una tal pra-
t ica comincib nel tempo d' Edoardo V I . per 
mezzo di coloro che vo í evano eífere padri-
gni y o teners un figliolo a b a t t e í i m o , qaand' 
crano piu che mezzi padr i . Per lo che , al
cuni vcnivano perfuafi a cambiare i loro no-
mi neila C r c f i m a ; lo che íi fuol farc in al-
t r i paefi. — C o s í , due figliuoii di A r r i g o 
I I . di Francia , battezzati col nome di Alef-
fandro e di H e r c o l e , cambiarono i lor nomi 
alia Crefima in Ar r ige e Francefco. 

N e ' M o n a í l e r j , i Rel igiof i a í fumono nuo-
v i nomi quando v i fono a m m e í l i •, per mo-
flrare che na í cono a nueva v i t a , eche han-
no r inunziato al mondo , alia loro famiglia , 
cd anche al loro nome : v . gr. Suor M a r i a 
de l l ' Inca rnaz ione , Fra Enr ico del S.Sacra
m e n t o , & c . 

I Papi cambiano p u r é i l loro nome quan
do vengono efaltati al Pontificato ; c o ü u m e 
prima in t rodot to da Papa Sergio, i l cui no
me , (in a l io ra , al n fe r i r di Platina , era g ru -
gno di porco . M a Baronio rapporta cib al 
Papa Sergio L ed Onufr io al Papa Giovan-
n i X I I . o X I I I . e nello ñeífo tempo , ag-
giugne unadifferente ragione di cib daquel-
la di P la t ina , cioé che fu dato ad imi t az io -
ne di San P ie t ro , e d i San Paolo, ch' era-
no pr ima t h i a m a t i S imone , eSaulo . E d i 
vero i l Papa Marcel lo non volle cambiare i l 
fuo nome. 

la lulia frecuentemente fi unifee il no-
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me di qua'che San to , per una fpezie di d i -
vozione , al nome principale del b a t t c í i m o , 

AppreíTo gi l a n t i c h i , a que l l i ch ' erano d e í -
ficati mediante le Gentilelche confecrazioni , 
fi davano de 'nuov i n o m i c o m e R e m ó l o (a 
c h i a m a t o Q u i r i n o ; Mehcertes , Por tunus, o 
Portumnus & c . V e d i CONSECR AZIONE . 

N u o i f i nomi furono anche dati nelle ado« 
z l o n i , e talvolta per t t f t a m t n t o ; cosí L . 
E m i l i o adottato da Scipione , prefe il nome 
di Scipione A f r i c a n o ; e cosí , Augufto, che 
da prima fu chiamato C . Otcavio T h u r i n o , 
c í íendo adottato per t e ñ a m e n t o di G. Cefa-
re nel fuo nome € nella fuá f a m i g l i a , prefe 
i l nome d i Cajus Juiius C x í a r O é t a v i a n u s . 
V e d i ADOZIONE . 

Inomi erano altresi cambia t i , quando uno 
diventava c i t t a d i n o , o r icevea la ei t tadinan-
za e la l iberta i n nuove c t t a d i . — C o s í L ú 
c u m o , al fuo p r imo d;venir uomo libero e 
cit tadino di Roma , prefe i l nome d i Lucius 
Tarqu in ius Prifcus, & c . ed i í e rv i quand* 
eran fa t t i l i b s r i , folevano prendere i nomi 
de ' lo ro padroni . V e d i LIBERTA', SCHIA-
v o , & c . 

Que i l i ch'erano chiamati a l i 'o rd ine eque-
flre, fe avean nomi ba f f i , eran ft mpre ap-
pellati con nuovi nomi, mnijne ingenuorum 
veterumque Komanorum. — E i ra i C n i t i a n i 
p n m i t i v i , v ' era i l c o ñ u m e di cambiare i 
nomi de 'catccuraeni: cosí i l rinegato Lucia
no , fin al fuo ba t í e f imo fa chiamato L u c i o . 

D^l NOME, é una frafe, che fpeífo oc-
cor ré appo g l i S i o r i c i , e G e n e a l o g i í i i , per 
d inotar perfone dclla fleífa q u a i i t a , c dell* 
iíleífo nome. — H a quafi 900 anm che gl' 
Imperador i d' Occidente prima cominciarono 
a dií i inguerfi i n quefta maniera , peí loro nu
m e r o ; e neli'JÍ¿I//^5W,2 d ' U g h e l l o , t r o v i i -
mo una Car ta dell ' Imperator Lodovico i l 
Manfue to , anno 818. nella quale egti fi chia-
ma i l pr imo del nome. Le Blanc fa menzio-
ne d'una Carta del l 'anno 1084. i n cui l ' I m -
peratore A r r i g o I I I . fi chiama Re d ' I t a l i a , 
qaAtto di quejio nome j cd Impera to re , terzo 
di quejlo nome. 

A l c u n i Scr i t to r i francefi oííervano , che i n 
un manuferi t to confervato nella L ib r e r í a del 
R e , i l lor Ludovico X I . é folamentc chia
mato il nono del nome; Lodovico il M a n 
fue to , e Lodovico Balbo, non eífendo al ia
ra conta t i nel numero , acagione ch'erano 
ÍUti Imperador! , non meno che Re di Fran-

2 ssa: 
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c í a : Sul q i u l piedc, i Re prefcnte, in ve
ce di X V . farebbe í o l a m e n t e i l X I I I . del 
nome, 

N O M E N , N O M E , nel!a G r a m m a í i c a , é 
una parola ch'efprime i l foggetto di cui fi 
lagiona ; od efprime un foggerto , d i cui 
qualche cofa fi a fíe r n i a , o fi pub affermare: 
come T u o m o , i l c i b o , i l t c ü i m o n i o , A r -
r í g o & c . Ved i PAROLA . 

Laonde i l nome) nella teor ía de l l e l i ngue , 
corrifponde ad una idea nella Lcgica . 

I fogget t i , de 'quai fi parla, generalmente 
hanno de' nomi particolari ; ma pur ve ne 
fon degü a l t r i , che , fenza eííere affiííi al me-
defimo particciar foggetto , n o n o í b n t e fuño 
real i e veri nomi. 

C o s í , oltre i l nome partlcolarc , che ognli
tio p o r t a , e col quale g l i a l t r i lo additano, 
fe ne da a fe íieíío un a l t r o , quando favel-
la d i s é ; come i o , o me flejjo. 

Solamente i nomi piü particolari hanno 
i n grammatica r i t enu to la q nal i ta di Nomi
na ; i pm generali fono chiamati Proncmi-
n a . Ved i PRONOME. 

I nomi fi deono pur guardare fotto un al
t ro i ume , cioé come d iv i f i in nomi fojianti-
v i , e nomi aggettivi. 

S o n ó chiamati fojlantivi ^ quando g l i og-
ge t t i ch 'egl ino addi tano, confíderanfi fem-
plicemente in f e i l e f f i , e fe n í a alcun riguar-
do alie lor qual i t^ i . Ved i SOSTANTIVO. 

S o n ó chiamati aggettivi, quando i loro og-
gett i coníidcranfi ve í l i t i di q u a l i ' a d i . V e d i 
ADÍETTJVO . 

C o s í , quando JO dice fempiieemente, i l 
cuore, la parola cuore é chiamata un nome fo-
flantho, perché non efprime alcuna delle fue 
qua.Üia: M a fe d i c o , ti cuor generofo ^ oá i l 
cuorpérfido, allora confidero íl cuore , come 
accompagnato della quali t^ d i genero/o , o 
celia qualua di pérfido. Per quelta ragione, 
Je parole genero/o c pérfido fono dette nomi 
/aggettivi, i m p e r o c c h é aggiungono una qua-
i i ú a l l ' oggc t t o . 

M a infatí i l 'oggetto ¿ folo indicato dai «o» 
mi f o f t an t iv i ; che , in queflo fenfo, íoao i 
íoli propr) nomi. 

G l i agge t t i v i , in í p í U o z a , non fono che 
snodíftcaiivi deí nomi, b e n c h é in un rifpet-
to íi po í lono corfiderare come nomi; c i o é , 
come aun tanto rapprefentano una qualua 
® c i r t o í k o i a dell ' o g g t i i t , quanto Tog-^tt-
*» ftotfSot ve í l i to d i quells qualua o cuco-
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fiama . N e fi det omet tere , che un nome i g : 
g e t í i v o fptíío diventa un fof tant ivo: Impe-
rocché la fuá natura cíTendo di efprimcre la 
q u i l i t a di un oggetfo , fe avvien che que-
fía quali ta fia l 'oggetto fteffo d i cui fi par
l a , a l lo ra , ftcondo la noftra prima definizio-
n e , diventa un f o l l a n t i v o . 

C o s í , fe io d i c o , una huona iníenzionef 
la parola Buona é qu i un aggettivo che rap-
prefenta Tintenzione come veíl i ta della q m -
Jita di bonta ; m i fe d i c o , 'ú huonoedafes-
güerfi , é evidente che buono é quli i l fog
getto di caí fi parla , cd in e o n f e g ü c n i a é 
un nome fo íUnt ivo . N é mancan caíi , r i i * 
quali i nomi foftantimi diventano agget t iv i . 

Envero , che nelT ufo comune delta g ram
matica a leu ni nomi che realmente fono ag
ge t t iv i , non fono con t a í i per tal i ; non 
ítímsftdofi agget t iv i fe non q u c ' ü che f i n -
za alcun cambiamcnto , almen confiderain* 
le nella loro mfl t [fione e tL.rminazione , f.)-
no congiunt i indifFcrcniemente a nomi ía -
í h n t i v i di diffírenti gentr i . 

Oltraccib fi dividono i mmi irs propr] , 
ed appe i laúvi . — I nomi proprj fono quel-
11 ch 'efpr imono una cofa o per íona pai t i* 
colare, cosí che la dif i inguono da t u t í e l * 
ahre cofe , o perfone delia medefiraa fpe-
2ie ; come Socrate. Vedi PROPRIO. 

I nomi appellativi , fono que lü che a d i -
verfi i nd iv idu i della medefima fpeiie fon co-
m u n i j come , uomo , angelo , & c . Ved i 
APPELLATIVO . 

NOMT Etcrogenei fono qusli i che fono di 
un genere nel numero fingdare , e d i un al
tro ncl p lura le . V e d i ETEROGENEQ. 

N O M E , ONOMO , nel i 'Algcbra , d inc ta 
una quanti ta con un fegno prefiíío , od ag-
g ; u n t o v i , permezzo del quale e U ' é c o n n c f í k 
con qualch'altra quantita ; per lo che 1' in tero 
diventa un binomio j un t r inomio & c . V e d i 
QUANTITA' . 

Cos í a b k un b inomio , i cui nomi 
fono ¿r & ¿ ; ed a~\~b-\-c un t r i n o m i o , i 
cui mmi fono a ¿ , e c & c . Vedi BINOMIO , 
TRINOMIO . 

N O M E N C L A T O R E , NOMENCLÁTOR , 
appre í fo i Remar. i , era a' ordinario un í e rvo , 
i l quale accompagnava que!!i che factan f i 
gura di candidati per ottenere canche o d i -
g n i t a ; e che fugg,er)V:* loro i n o m i di í u t t i 
i c i t t ad in i che incontravano , aífincfoé pote í -
fer© h t k i o la corte j , t e h í a r m r l i per no-



me ; 11 che appre í íb quel popólo e n un a l to 
grandiffimo di c i v i l t a . Vedi CANDIDATO, 

NOMENCLÁTOR delta Chiefa Romana, era 
un M i n U k o , íl cuí ufizio confi tka in chia-
mare !e perfone che i l Papa inv i i ava a 
pranzo . 

Egli dava altresi retta a coloro ch' crano 
arsnneffi a ü ' udienza , nei l ' ifteffa guifa che 
oggidi fnnoo quelli che fon t ra t tenut i nel-
le C o r t í de 'Ca-rdi t iaü , chiamati Auditori. 

N O M E N C L A T U R A , un catalogo di d i -
verfe dcllc piu conmni e ufuali parole di 
una lingua , c o ü e lor í ignif icazioni ; com-
p i U t o affin Q agevoiare l ' ufo e la memo
ria di tai voci , a quell i che h i n da i tn-
parar qud ia Lingua . 

N o i abbiamo delie Nomenclature L a t i n e , 
Greche , Fssnct f i , & c . Ved i DIZIONARIO, 
e VOCABOLARIO. 

N O M I N A Villarum, un divifamento de' 
n om i di t u í t i i v iüaggi , e poíTcíTori di cf-
fi, in ciafeuna Contsa o Provincia , di l lcfo 
da diverfi Sherifi , ad iílar.za del Re Eduar
do 11. e ripofto o r ipor ta to da effi nc i i ' 
E r a r i o » do ve t u t í o r confervaf i . 

N O M I N A L I C u r a t t m . V e d i l ' A r t i c o ! » 
CAR ATTERE . 

NOMINALI , e NOMINALISTI, una Setta 
di Filofofi í co l aQic i , difeepoli e feguaci d' 
Occam , cd Ocham , Francefcano I n g l e í e 
nel Secólo X I V . 

I NominaUfii faccan gran cambio o com-
mercio di parole; donde furono v o l g i r m c a -
te d e n o m i n a í i , Venditori di parole. 

Ebbero la denominazione di Nominalifli, 
pe rché ín oppofi i ione ai R e a l i ü i , íoí tene-
vano che le parole e non le cofe eran l ' 
cggetto della d ia l t t t ica . Ved i REALISTI , 
& c . 

Quef ía quafi Sc í ta ebbe la fuá prima o r i 
gine verfo i l fine d e i l ' X L S e c ó l o , e prcte
le di feguitare Porfirio cd A r i í l o t e l e j ma 
c' non portarono que fio nome pr ima del 
tempo di Occamo. 

I Nominali furono i fondaíor i d e l l ' U n i -
verfua di Lspfia : V e ne fono perb m o l t i 
fnori , che fi gloriano di eífere Nominali , 

I Nomivali , con g l i Stoici , a m m e í í o n o 
ie coneczian^ o le idee formali dclle Cofe , 
coevx \\ fogget ío ed U fondamento d e l l ' u n i -
vcrfal i ta j ma v 'aggiungono de' nonoi , che 
í j g n i f k a n o e r a p p r e í e n t a n o , nch1 ifteffa ma-
cicra u n i v o c a , e í e m a alcana dif t inzloac » 
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una gran varíete di cofe fingolari , nel g e 
nere e nella fpczie fomigl ian t i . — Donde 
eglino fon chiamati appunto Nominali ; co
me quci che pretendono , che per diventar 
d o t t o , non bafta avere idee giufte delle co
fe', ma fi richiede par iment i di íapere i pro-
prj n o m i dei genera & [pedes delie cofe , e 
di poter efpnmerle chiaramente e precifa-
m e n t e , fenza eonfufione, o ambigu i t a . 

N O M I N A T I V O , nella Grammat ica , il 
pr imo cafo de' nomi che fono declinabili . 
V e d i CASO . 

La femplice poí ízione di un nome , chia-
maO i l cafo Nominativo ; ma non é t i n t o 
pro pri amen te un cafo , quanto i l fondo e 
la materia donde g l i a l t r i cafi fi han da 
formare , mercé i diverfi c ambiamen t i , e 
le diverfe infleífioni date a qusfb pnm.» 
terminazione. Ved i NOMEN . 

I I íuo ufo principale é , reffer collocato 
nel difeorfo avanti t u t t i i verbi , come i l 
foggetto della propofizione , od affermazio-
n e , come Duminus regit me^ il Signore m i 
governa \ Deus exaudí! me , D i o m i afcol-
ta . Ved i VERBO . 

N O M I N A T O R E , colui che n o m i n a , o 
prefenta una perfona ad un ofñcio , o be-
nefizio. Vedi NOMINAZÍONE. 

Errardo offerva , che v i fono alcune C o n -
fuctudini , fecondo le quali il Nomtnutcre 
reode c o n t ó , ed é rifponfabile per la fod-
dssfaziün de' debsti del nora ina to . 

N O M I N A Z I O N E , o NOMINA, Y a t to 
di nominare e deftinace una perfona per 
qualche funzio . ie , i m p i e g o , o benefizio. 

La parola é principalmente adopraca per 
i l d i n t t o di prefentare ad un benefíz.io , 
& c . Ved i BENEFIZIO. 

Nel la Legge comune v i é perb difieren-
za tra nomina-Jone e prefentazione, la pr i 
ma eíTendo propriamente un potere che un 
uomo h a , ia v i r t u di un fondo, o d 'a i t ra 
gui fa , di s í u g n a r e o nominare un cherico 
al patrono di un benefizio , per eífere da 
lu i p re fen ía to a H ' O r d i n a r i o . Ved i PRESEN-
TAZIONE , C COLLAZIONE . 

N O M INIS idmitate , V e d i V Ar t ico!© 
IDENTÍTATE. 

N O M O C A N O N * , una raccó í ta di Ca-
n o n i , e di Leggi Imper ia l i j rslative o con-
fo rmi a q u e l l i . Vedi C AÑONE . 

* L a voce £ compofta dal Greco fqtfr \t% ? 
e Tutmp canooe 5 regola . 

I I 
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I I pr imo Nomocanone fu fatto cía Ginvan-

m S c o l a ñ i c o nel 554. — F o x i o , Patriarca di 
Coftant inopol i ne l i ' 88 j , cotnpiib un a k r o 
JSSomocanone , od un ' a l t r a Collazione delie 
L c g g i c i v i l i coi C a n o n i : Quefta é la piu 
famofa. — B a l í a m o n e í c n í í e un commen-
í a r i o fopra di eíTa nel 1180. 

NOMOCANONE dinota par iment i una col-
lezione degli an t ich i Canoni degli Appofto-
] i , de' C o n c i l j , e de' Pad r i ; fenza alcun rap-
por to aile Cof t i tuz ion i I m p e r i a l ! . 

T a l e é i l Nomocanone pubblicato da M . 
C o t e l i e r . 

NOMOCANONE ÍI piglia anco per un l i 
bro p e n i t e n z í a l e de' G r e c i . Vedi PENITEN-
21 ALE. 

N O N ADMITTAS . V e d i 1' A r t í c e l o NE-
ADMITTAS . 

NON-COMPOS mentís 1 una frafe che di-no
ta una perfooa , la quale non é d i f aname-
i c o r i a , o di fano i n t e l l e í í o . V e d i NONSA-
HM memoria. 

D i quef t i , nella iegge cornune , fe ne con-
tano q u a t í r o fpezie* P r i m a , un idiota n a t o , 
o fcarfo d ' in tendiraento per natura ; i n fe-
condo luogo colui che per accidente perde 
la fuá memoria , ed i l í uo in tendimento ; 
i n terzo luogo , un luná t i co , che ha dei 
luc id i in tc rva l l i , ora intendendo , ed ora 
n b ; in 40 . l u o g o , colu i che per i l fuo pro-
p r io atto , c per un t e m p o , fi priva de'fuoi 
ffetti f en f i , come un ubr iaco. -— M a queft' 
u l t i m a Ifezie non da né a l u i né a' fuoi 
eredi pr iv i leg io a l cuno . V e d i IDIOTA, LU
NÁTICO, & c . 

NON-EST Culpa&ili i , NON C u l q . d . egli 
í ion é colpevole; nelia legge , é la rifpofta 
g e n é r a l e ad un'azione d' ing iur ia j con cui 
c h i f i difende a í f o l u t a m e n t e nega i l fatto 
addoí fa togl i dal querelante , od a t t o r e : lad-
d o v e , in ahr i proceff i , e difefe fpez ia l i , i l 
i c o accorda i l fatto , roa allega alcune ra-
g ion i i n fuá difefa, d i averio potuto legi l -
« i m a m e n t e farc . V e d i INGIURIA . 

NON-EST fa&um) nella legge, una rifpo-
fla ad una dichiarazione , con cui un uo« 
mo nega che quello fia i l fuo o b b l i g o , od 
at to , o Ü r u m e n t o , ful quale viene attac-
« a t o . 

NON JURIDICI Dies . V e d i V A r t i c o l a 
DIES . 

NON-LIQUET , non e mdnife/io , non ap-
P»*£et', frafe u f a u da' R o m á n i , dopo d'ave-
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rs afcoltata una caufa, quci G iud ic i che non 
la giudicavano abbaftanza chiara , per poter-
ne proferir fentenza, gittavano un voto , od 
una ballotta nc i l ' u rna con le due letterc N . 
L . cioé Non Ltquet. 

NON-MOLESTANDO, un mandato , che 
m i l i t a per colui i l quale é m o l e í l a t o , col i 
t ro la protezione accordatagli dal R e . 

NON OBSTANTE, nella legge , una clau-
fola frequente negÜ Statuti e nelle Patera* 
t i ; la quale inchiude una facolta o licenza 
del Re di far cofa , che in legge ordinaria 
fi po í r i a iegut imamente fare ; raa , tffendo 
con a í t o del parlamento r i í l r e t t a , non puo 
farfi fenza una tale l icenza . 

NON OBSTANTES , nella Legge C a n ó n i 
ca , fanno quafi la terza parte delle P rov i -
fioni della Corte di R o m a , che comincia-
no con queí le parole , Non objiantibus , e 
comprendono a í fo luzioni da Cenfure , rea-
b i l i í a z i o n i , e difpenfe neceí íar ie per i l go-
dimento di benefiej . U n inferiore al Pon-
tefice non pub fervirf i della claufola non-
cbjlante. 

NON RESIDENZA , nella l e g g e , fi appl i -
ca a quelle perlone fp i r i tua l i che non riOe-
d o n o , ma fi a í f e n t a n o , per tu t to un mefe , 
o per due in diverfi tempi d e l l ' a n n o , da i lo
ro benefizj , o d i g n i t k . Ved i BENEFÍZIO. 

Regolarmente , la refídenza perfonale r i -
chiedefi dagli Ecclef iañic i fulle lor Cure ; 
b e n c h é v i fieno alcune eccezioni in favor 
di part icolar i perfone, come de' CappeUani 
de! R e , de' Vefcovi & c . Vedi RESIDENZA. 

NON RESIDENTI A pro clericis Reg i t , é un 
mandato di re t to a ü ' o r d i n a r i o , che 1'inca-
rica di non moleftare un Cher ico impiega-
to nel fervizio del R e , per c o n t ó della fuá 
Non refídenza . 

NON SANJE memorias^ é un ' eccezione ad 
un atto che di chi ara fi fatto da un al t ro , 
ed inchiude che fu fat to i n un tempo 
che la parte o perfona era fuori di sé , e 
non nel fuo fano penfaraento. Ved i NON-
COMPOS . 

NON TERMINE , é i l tempo di vacanza 
tra un termine e 1 ' a l t ro , cioé tra un t em
po di ag i ré i n j u r e , ed un a l t r o . 

Ant icamente chiamavafi i l tempo od t 
giorni della pace del R e . V e d i PACE di Dio 
e della Chiefa . 

Appreífo i R omanl era chiamato Feritt y 6 
Dies mfafti. V e d i FERIÍE, e NEFASTI. 
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NON ENTITA*, c ío che non ha cí íer rea-

l c , od é fol eonccpito negativamente . V e 
d i ESSE, ESSENZA , & c . 

NON ESSENZIALI Modi . V e d i l ' A r t i c o l o 
MODI. 

NON NATURALI , nella Medic ina , res non 
naturales , fono le cagioni e g l i effetti del-
le m a l a t t í e , fia proff imi o r i m o t i . V e d i MA-
LATTIA. 

I M t d i c i han d i í k i b u i t e o r idotte tut te te 
cagioni deile m a l a t t í e in f c i c l a f f i , chechia-
mano le fei Non naturali . — Quefte fono 
i . L ' A r i a . 2. I I cibo e la bevanda . 5. I I 
m o t o e la quiete . 4 Le paffioni de l l ' an i 
m o . 5. L ' t í c r e z i o n i c retenzioni . 6. 11 
fonno e la v i g i l i a . V e d i ciafeuna fot to i l 
fuo proprio A r t i c o l o , ARIA , CIBO , BE
VANDA , & c . 

S o n ó cosí chiamate , pe rché per ¡1 loro 
u f o , od abufo , d iven tano , o naturali buo-
n e , o contra naturali , cat t ive . V e d i NA
TURALI . 

M a quefla d iv i f i one , in realtva, non é di 
g r a n d ' u f o ; le cagioni de' ma l i eíTendo m o l -
to piü c ó m o d a m e n t e fpofle e digerite i n al-
tra guifa . V e d i MALATTIA. 

N O N A , una dclle fette ore Canoniche , 
11 el la Chiefa R o m a n a . Ved i ORA. 

NONA , o la nona ora , é V ul t ima delle 
ore m i h o r i , la quale íi dice avanti Vefpro ; 
e corrifponde alie tre ore dopo raezzodi . 
V e d i VESPRO. 

L ' o f f i c i o femplice , e quello per I i defon-
t i , fimfee a nona , che , come oíferva i l P. 
R o f w e i d o , era anticamente 1' ora , m cui feio-
glievafi la fyoaxis , o la foli ta aflemblea 
nella Chiefa de' Cr i f t i an i p r i m i t i v i . 

L ' ora di Nona era anche i l tempo con-
fueto di pigliare i l fuo pranzo nc ' g io rn i di 
d i g i u n o ; b e n c h é alcuni offervaíTero ú d ig iu -
no fino alia íera . V e d i DIGIUNO. 

N O N i E e Decimiz erano p a g a m e n t í , che 
un tempo fi facevano alia Chiefa da quc l l i 
ch' erano affi t tajuoli o poí íeí íbr i d i poderi d i 
Ch ie fa . 

Le iVow^ erano una r e n d i r á , o un d e b i t o , 
pretefo per cofe fpettanti a l l ' agricoltura : 
le Decimce fi efigevano come d i n t t o della 
Ch ie fa . Vedi DECIME. 

N O N - A G E , nella Lceae , una incapaci
ta di fare certe cofe , per difetto deU'e ta . 
Ved i ETA(. 

11 termine di Nonage é differentc rifpet-

t o a differenti cofe . — I n materie d ' ere-
d i t a , uno é nel fuo Afow-flger fin agli anni 21 ; 
per i l m a t r i m o n i o fino ai 14 , & c . V e d i 
MlNORITAf . 

N O N A G E S I M A L E , n c l l ' A ñ r o u o m i a , i l 
90.mo grado de l l ' cc l i t t i ca , contato dal fuo 
termine o punto O r i é n t a l e . V e d i ECLIT-
TICA . 

L ' a l t i t u d i n e del Nonagejlmate é c g u i l e a l l ' 
angolo d c i i ' O r i e n t e ; e fe fi continua , paf-
fa per l i poli de l l ' ec l i t t i ca ; donde 1 'a l t i tu-
dine del Nonagefimale , a un dato tempo , 
fo t to una data clevazione di p o l o , f ác i lmen
te fi t r o v a . Ved i ALTITUDINE. 

Se 1'altitudine del Is^ízgí-ywrf/í? fia fottrat-
ta d» 9 0 o , i l refiduo é la diflanza del iV<w¿í« 
gefmale dal v é r t e x . 

N O N A G O N O , una figura che ha nove 
angi ü e ' a t i . Ved i POLÍGONO. 

N O N C O N F O R M I S T I , i l nome d i una 
Setta , o p iu t to ík ) d i una mol t i t ud ine d i 
Set te , in I n g h i l t t r r a . V e d i SEPARATISTI. 

I I termine fu anticamente nf t re t to ai Pu« 
r i t a n i , od ai Ca lv in i f t i r i g i d i ; al prefentc íi 
e ñ e n d e a t u t t i quel l i che differifeono dalla 
Chiefa fiabilita, eccettuati i C a t t o l i c i R o -
m a n i . Ved i DISSENTER , PURITANI , PRES-
B I T E R I A N I , I N D E F E N D E N T I , & C . 

Si dice che la parola Nonconformijla ab-
bia avuta la fuá origine da una dichiara-
zione del Re Car io I . che ordmb che tu t 
te le Chiefe d ' Ingh i l t e r ra c di Scozia avef-
fero le fiefíe cerimonie e la fteíla d i f c i p l i -
n a ; 1'ubbidienza al qual D e c r e t o , o la d i -
feordanza da cífo , produífe conformith , c 
nenconformith. 

N O N E * , NON^:, nel Calendario R o m a 
no , i l qu in to giorno dei mefi , Gennajo , 
Febbrajo , Apr i le , Giugno , Agof to , Set
i e m b r e , Novembre , c Dicembre ; c d ü f e t -
t i m o di M a r z o , M a g g m , LugÜo , e O t t o -
b r e : Quefti quattro u l t i m i mefi avendo fei 
g io rn i avanti le None , e g l i a l t r i folo 
quattro . 

* L a parola ha di quí probabilmente la 
f u á origine ^ che i l giorno dellcNone era 
nove giorni avanti le I d i , epvtevafi chia-
mare N o n o Idus . Vedi Í D f . 

M a r z o , M a g g i o , L u g b o , cd Ot tob rehan-
no fei g io rn i nelie \ovoNone \ * cágione che 
q u e í h f o l i , nella coftituzione antiea de l l ' an -
no per opra di N u m a , aveano 31 g i o r n i per 
uno j g l i a l t r i mefi fol 29 , eFcbbraio 30. 

M a 
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M a quando Cefare riformb l'anno , c fece 
conteneré gli ahri rncfi, giorni 31, non aí-
ícgnb loro ahresi fei giorni di Norte . Vedi 
CALENDARIO, ANNO, MESE, &C. 

N O R M A . Vedi SQUADRA. 
N O R M A L E Linea > nelia Geometr ía $ fi 

prende per una linea perpendicolare . Vedi 
PERPENDICOLARE, e SUBNORMALE. 

N O R M A N N O R U M T e n a . Vedi l ' A í t i -
co!o TERRA . 

N O R R O Y , NorthRoy, q. d. Re del N o r t , 
o Scitcntrionalc; titolo del terzo dei t r e R e 
dell' armi , o araldi Províncial i . Vedi R E 
deir armi I ed ARALDO. 

L a fuá giurisdizione fi flende fulla parte 
Settentrionale del fiume T r c n t , donde ha i l 
norae; í iccome Clarencieuz, al mezzodi dei 
T r e n t . Vedi CLARENCIEUX. 

N O R T E , NORD, e NORTH, nelia Cof-
mografía , uno de1 quattro punti Cardinali 
dell' Orizonte , cioé quell' interfezione dclí 
Orizonte e del Meridiano che é piíi vicina 
al polo. Vedi Punti CARDINALI, ed ORI
ZONTE. — Gl 'I ta l iani lo chiamano , Setten-
trione, e Borea ; i Lat ini Septentrio, e Bóreas . 
•— Di qua Settentrionale, e Boreale , ch' é 
r i ñ c í í b che North, e Northern nelia lingua 
Inglefe, e le denominazioni feguenti . 

Latltudins NORTH della L u n a . Vedi LA» 
T r i Ü D I N E . 

Compagnia del NORTH . Vedi TArt ico lo 
COMPAGNIA . 

NORTH E a j l ^ o NORD EST , un rombo, 
o punto, nel mezzo tra V E f l , c ' l Nord . 
Vedi ROMBO, C PUNTO. 

N o KTll North, E a j l ) North E a j i and by 
E a j i ¡ fono fubdivifioni nelia Buflola de5 Na-
vigatori Ing le í í , Ol landef í , & C . fra'1 Nord 
C V E f t , cioé fra Settentnone e Levante . 

Mare ^Í-ZNORD. Vedi MARE. 
Stella del NORD, 1' ultima nelia coda dell' 

orfa minore; che chiamafi anco \ iS te l laPe
lare. Vedi POLO . 

NORTH-íí^/í, é un punto, o rombo, nel 
mezzo ua, Nord y e IVef l , cioé tra Settentrio-
n e , c Ponente. Vedi SETTENTRIONALE. 

N O S O C O M I U M , Nwojcoftw*, un ofpi-
ta le , od un'infermeria , per ncevere e cu
rare g!i ammalati . Vedi OSPITALE , LÁ
ZARO , &c. 

N O S O L O G I A * , Hmkoyíet, un difeorfo 
o trattato delle maiattic , d'altra guií'a detto 
Pathologia. Vedi PATHOLOGIA , 
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* L a parda e compojia da VOSOÍ , mahttia % 

e Myos , difeorfo . 
N O S T R A Signara, Vedi NOTRE Dame, 
N O T A , fí prende per un carattere , od. 

un' abbreviatura , che ferve a dinotare od 
cfprimere qualche cofa in breve giro . Vedi 
CARATTERE, SÍMBOLO, ABBREVIATURA, 
e, NOTAZIONE . 

G l i antichi Notarj ferivevano tutto i a 
Note y o breviature; c perb erano allevolte 
chiamati Curfores , quia notis curfim verba 
expediebant. Vedi NOTARIO. 

NOTE, nelta Mufica , fono caratteri che 
dinotano i tuoni, c ioé 1'elevazioni, e l eca-
dute o depreffioni della voce, o del fuono ; 
e la c c í e n t a , o tardita de' fuoi raoti. Vedi 
SÜONO. 

I n genere, fotto la parola Note compren
dan 11 tutti i fegni, o caratteri adoprati nel
ia Mufica, per far 1'armonía de'fuoni. V e 
di CARATTERE. 

M a propriaraente, la parola inchiudefolo 
que' fegni che dinotano il grado deila gra
v i t é , o dell'acutezza, che fi dee dareacia-
fcun fuono. Vedi GRAVITA'1. 

I Greci ufavano le lettere comuni del lo
ro alfabeto per Note muficali; c perché avean 
bifogno di piu Note che non eran le loro 
lettere, era da lor fuppiito il difetto colla 
differentc giacitura dille lettere medefime ; 
c ioé collocandole dintte , inverfe , &c . 
e troQcandonc , o raddoppiandone alcuni 
tratti . 

C o s í la medefima lettera P i , efprimea 
differenti Note , in tutte le feguenti for-
me I T , L I , U , a* D , O . Per ciafcun 
diverfo modo non avean pui meno di 18. 
fegni. 

O r a , Alipio ci da de' fegni per 15 diffe
renti modi, che colle diffaenze dei genera + 
e la diftmzione tra voce e í l r u m e n t o , fa La 
tutto , fecondo i? oíTervazionie di M . M a l -
col na, 1Ó20 Note. Non che egl íno aveífero 
altrettanti diflinti caratteri ; ma il caratte
re medefimo ha differenti fignificaziooi , in 
diverfe occafioni o c . r c o í h n z e . Cosí ^ nel 
genus D i a t ó n i c o é lycsnos hypaton dei mo
do L y d i o ; ed hypate raeíon del Fr ig io . 

1 L a t i n i , riel tempo di Boczio, avevano 
fgombrata la loro Mufica da un pefo cosi 
fuperfluo ; e adopravano foltanto le prime 
15 lettere del loro alfabeto per Note. Que-
ñ e dal Pontefice S. Gregorio che confiderb 9 

che 



c&e T ottava era in fa t t i la Hcíía cíic la p r i 
m a , e che l 'o rd ine era ¡' i^cflío ne l l ' a l ta e 
nclla baíía ottava d e l g a m m u t , fu;ono r ido t -
te a f e t t e ; chedovean ripctcrfi lía un carat-
tere differente-. 

A lungo anda ré , nel!' u n d é c i m o fecolo ^ 
Guido d'Arezzo Beaedittino , in luogo d e ü e 
Jettere, foOitui le fci filiaba a i , re, m i , f a , 
f d , l a ; coüocando le su difFercntt linee , e 
additandole con p u n í i . Per u l t i m o , fu g iu-
dicato oppoftuno di aggiugnere delle Nate an
che negli fpazj. V e d i G A M U T . 

Delle fette ÍVÍÍÍ? rauficali, «f , re, m i , fa , 
/ o / , ¿a , le prime fei vengono afcntte all ' 
C r e t i n o mentova to , chedicefi averie i nvén 
tate a Porapo ía nel Ducato di Ferrara . La 
fet t ima , cioé s i , fu asgiunta , fecondo al-
cuni , da Vander P u t t e n ; fecondo a l t r i , da 
d e M u n s . EH 'é m o í t ' u t i l e , e c ó m o d a , per 
evitare U difficolta delic divifíoni che nmanea 
nella fcala di G u i d o . 

Per verita non piacc a VoíTio di dar T 
onore a Guido d'averne inventara alcuna ; 
ma ci fa vcdere che gl i Egizj le avean'ufa-
te lungo tcmpo avanti di lu i j nel che c g ü 
é confcrmato coi l ' au tor i ta di D i o n i g i d ' A l i -
carnaífo : Con tu t to cih ¡a fama comune 
g l i a í c n v e non ful le Note, ma anco le r i -
ghe , le le t tere , o le chiavi , i b e m o l l i , e 
i diefis . 

Le Nofe u t , re , m i & c . diceíí c h ' e i le 
abbia preíe da un Inno del Vefpro di S. G . Ba
t i d a , Vt queant laxis refonare fibris & c . V e 
d i MÚSICA . 

Fin qua le Note fervivano fo'amente per 
efpnmere i gradi del tuono : Erano tut tc di 
egual valore quanto al tempo ; i l che du ró 
fin a l l ' anno 1350 , quando Giovanni de 
M e u r s , o de M u n s , Do t to r P ^ n g i n o , die-
de va r ié figure a id ive r f i p u n t i , per efpnme
re la quantita d i tempo che ¡i dovea ftare fo-
pra c ia ícuna Nota . Vedi TEMPO. 

VI fono tre cofe da confidcrare in quefle 
Note; 1. La quantith, cioé U mole e la fi
gura della t e í t a . 2. La qualita, cioé i l co
lore della teíla , o ñ e r o , o blanco, pieno , 
o aperto . 3. Le proprietadi, come 1'efpri-
mono g l ' T t i l i a n i , c ioé dove la Nota é ac-
compagnata con una virgula , o comma , 
o nb . Deefi parimenti confidcrare , fe le 
Note fieno leparan e dif lmte , o l éga t e 
in f ieme. 

Le diverfe Note Muf i ca l i fono la 
Tomo V. 

ma , che contiene 8 mifure , o battutc j 
a b b c n c h é Merfenno la faccia 12; ( vedi la 
fuá figura fotto 1 'Articulo CARATTERE ; ) 
Xo-Lunga, che contiene 4 mifure j Brevet 
che ne contiene 2 ; la Semibreve che ne con
tiene 1; \& Minima ~ ; h Semiminima j ; la 
Cromad ; la Semicroma ; e la Biscra* 
ma 

a i-

Ordinariamente fi d i í l i nguon da noi fo-
lo fei Note p r i n c i p a l i , rapprefentate con a l -
t re t tan t i differenti caratteri ; e ioé la fe mi-
breve , cgualca due min ime ; h minimatgua." 
le a due f e m i m i n i m e ; lufemiminima, egua-
ie a due c rome: la croma eguale a due fe-
m i c r o m e ; e la/fwVrofwa eguale a due biscro-
m c . Vedi ciafeuna fotto i l íuo proprio A r t i c o -
l o , SEMIBREVE, MÍNIMA, &C. 

I M a t c m a t i c i computano che fi pub fare 
720 mutazioni , o varictadi con fei Note, 
í enza mai ripecere la fieíTa due v o l t e i eche 
á t í k Note d ' o g n i ottava fi pub fare 40320 
d i v e r ü c a n t i j o d a r ie . V e d i CAMBI AMENTO, 
COMBÍNAZIONE , &C. 

NOTA fi prende anco per un fegno f a í t o 
in un l ibro od uno fer í t to , dove occorre 
qualche cofa notabi le , edegna di offervazionc 
particolare . 

NOTA fignifica anche una fpiegazione d i 
qualche psífo i n un Autore , aggiunta nel mar
g ine , al fondo della pagina, od a l t r o v e , da 
un Ed i to re . V e d ¡ GLOSSA . 

I n quefio fenfo, Nota fi c o n t r a d i ñ i n g u e da 
Te/io. Vedi TESTO . 

L e Note fan la principale d i ñ e r e n z a nelle 
Ediztoni degli A u t o r i claífici & c . - — ' N o i a b -
biamo V i r g i l i o , Orazio , Terenz io , & c . 
Con 1c Note d i Ruseus , con le Note ad ufutn 
Ds ' ph , con le A / W di Dacier , con le ATb-
te di Bentlejo , con 1c Note di H a r é ; cur» 
Notif variomm , & c . Vedi VARIORUM. 

NOTA é anco una m i n u t a , od un nftret-
t o , che coatiene qualche capo o articolo di 
negozio . Vedi MINUTA. 

N e l qual fenfo d ic i amo, una A7of¿r promif-
foria, una Nota fotto mano , una Nota di barí' 
co & c . Ved i LETTERA, BANCO, & C . 

N O T A B I L I A Bona . Ved i 1' A m c o l o 
BONA . 

N O T i E Mattrnt , macchie t o fegni , & c . 
Ved i NERVUS . 

NOTA Naturale. V e d i 1' A r t i c o l o NATU-
RALE . 

N O T A R E un bi^lietto, una cedola, un.t 
B b b b lette-
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lettera , & c . é quando un pubbl íco N ó t a l o 
fía per t e f t imon io , o n o t a , che un mercan
te non l 'accettera, o non lapaghera . V e d i 
LETTERA , e PROTESTO. 

N O T A R I C O N , la terza parte , o fpe-
zie dellaCabbala Ebrea . Ved i CABE ALA . 

Rabbi N a l h a n , nel fuo grande Aruch d i 
ce , che i l Notarhon é quando una fern-
plice o fola lettera vien prcfa per i l fegno 
di una co fa , c i o é , p e r u n i n t e r o n o m e . —« 
E g l i aggiugne, che la voce procede dal L a 
t ino Notarius , colui che fcrive per note , 
o breviature . E R, El la Levi ta ne fa un íb -
rnigliante divifamento nel fuo Thesbitst , 
t ccc t to che in luogo d i una Lettera per una 
parola , ne riferifee due o tre . Ved i AB-
BREVIATURA. 

M a in fomma , né T un n é l ' a l t r o folo 
p a r c h e b a f t i : I m p c r o c c h é , ficcome una let
tera fola fa bene fpeíTo una parola ; cosí 
nel Notaricon t u í t ' una parola ñ a per una let
tera fola . 

V i fono percib tre fpezie pr incipal i d i 
Notaricon: La pr ima é quando per aphasre-
f i , o a p ó c o p e , la p r ima o 1'ultima lettera 
d i diverfe parole s'umfcono per farc una fo
la parola , o frafe ; lo che perb é di due 
f a t t e , Tuna i n i z i a l e , l ' a l t r a finale ; e cia-
feuna fi fa i n diverfe guife ; cioe pigliando 
le lettere co i l 'o rd ine o colla direzione o rd i 
n a r i a , o all ' i n d i c t r o : b e n c h é ve nc fia una 
t e m fa t t a , cioé per f a l t i , come i R a b b i n í 
la ch iamano, lafeiando fuora alcune lettere . 
L a prima di quefte fpezie , chiamata da'Rab-
b in i Rafche Theboíb , fembra eflfere antichif-
fims; c da alcuni ben verfati nell ' Ebraico 
fi crede che abbia prcfa 1' origine dai S a i m i , 
e da a l t r i luoghi della Sc r i t t u r a ; che proce-
dono a l f abé t i c amen te , cioé i l p r imo verfo 
cominciando da H » pr ima lettera del l ' alfa
b e t o ; i l fecondo da 3 » feconda lettera , & c . 
V e d i ABECEDARIO . 

L a feconda fpezie é altresi comuni f f ima , 
e chiamata Sopbe Tbeboth, c ioé ií fine del-
le paro le . Per efempio, computando !e u l 
t i m e lettere delle voci ^ nQ no , 
M.ih't qundnam nomen efl . Quodnam ? t rova-
no i l nome d i D i o , Jebovah. Quefta diven
ta ognor pih puer i l e , quando pigl ian le let
tere a l l ' i n d i c t r o . 

La terza fpezie é piíi moderna, p íh grof-
folana , e in t r i ca ta : q i ú una lettera da una 
parola in t e ra , i n luogo che una parola dia 
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fol una iettefa ; ed a queflo modo una pa« 
rola porge una intera frafe . A cagioti 
d ' e f empio , neila pr ima parola della Genefi 
n W H 1 2 i Berefcbtt, t r ovano , creh i l Cielo e 
la tena , i l mare, /' abijfo, & c , 

N O T A R I O , NOTAIO, NOTARIUS, p r i -
mariamente dinota uno i l quale piglia no
te , o brevi t ranfunti , di c o n t r a t t i , o di 
a l t r i l í l r u m e n t i . Vedi NOTA , e FROTO-
NOTARIO . 

Dalla 44m<1. Nove l l a di G i u í l i n i a n o , ap-
par , che i C o n t r a t t i prima fi ferivevano 
i n note , od abbreviaturc , dai Notari i , o 
fer ibi dei tabelliones ; e non crano per an
che o b b ü g a t o r j . — I n appreífo crano fte-
fi , o f e r i t t i a di lungo dal tabellio ñef íb , 
e quindi fo t to fe r i t t i e figillati . V e d i T A 
BELLIO . 

NOTARIO, O NOTA JO , pifii particolar-
roentc fi prende per un m i n i í h o , i l quale 
í l e n d e , econferva n o t e , c minu te d i C o n 
t r a t t i , d' o b b Ü g a z i o n i , ed a l t r i i f l rument i , 
paffati od efeguiti alia fuá prefenza , e ne con-
fegna copie autent iche , & c . 

Ragueau d i í i ingue tra Notarii , e Tabel
liones : I Notari i , d i c ' e g l i , i n diverfe C i t -
t a , hanno folaraente da ricevere e paífare le 
minu te de ' con t ra t t i , econfegnarle alie par
tí in breve ; efifendo o b b ü g a t i a portarle a i 
Tabellioneí da cuííodirfi , c per met terne 
i n netto delle C o p i e , che pur fi danno a l 
ie p a r t i . 

Egl i aggiugne, che i Notarii erano an t i -
cameote fer ivani de1 Tabel l iones ; e che fe-
parandofi a poco a poco dai loro Pad ron i , 
alia fine ereífero ufizj lor p r o p r j ; ed alia f i 
ne prefero i l luogo de 'Tabe l l iones , i q u a l i 
fu r o ñ o foppre í í i . 

Eran chiamati Notarii , da Notce / per
ché anticamente ferivevano i n n o t e , o bre
viature . 

1 Notarii fono oggidl poco i n ufo fra n o ¡ , 
eccetto che negli affari m e r c a n t i l i ; ma i n 
Francia fuíTiílono neila loro légale capaci
ta . — I Nota/ ( Notaires du Cbatelet ) fo
no chiamat i i Configher i del R e , e cu í lod i 
de' R e g i í l r i . 

NOTARII Ecclefiaflici, erano Ufícíali ne' 
pr i m i fecoli delia C h i c í a ; a 'qual i s'apparte-
nea di raccoglicre, e di confervare g l i A t t i 
de' M a r t i r i . V e d i ATTI , MARTIRE, MARTI
ROLOGIO , & c . 

Si crede che fieno pr ima í h t i i í l i tu i t i ds 
San 
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San Clemente . II loro numero era fetté , 
cd eran difpofli iré' fette quarticri, o ncl-
le fette regioni di Roma. 

II Papa Fabiano, giudicando , che lofcri-
vere per note era troppo o fe uro per l'ufoco-
mune; aggiunfe fette Suddiaconi, iqualitra-
ferivevano per diílefo que! che i Notarii avea-
no feritto con note o fegni compendioíi. 

A lungo andaré furono tralafciatí queftl 
Notaje e d'aitre due fpezie ne furonoüabi-
liti irí loro vece; cioé i Notarii Apoflolici , 
ed i Notarii Epifcopali j che s1 afFaccendano 
negli lllrumenti fpirituaü , e benefíciarii . 
Vedi DIÁCONO, CARDINALE, &C. 

N O T A Z I O N E , nell'Aritmética , l'ar
te di caratterizzare i numeri , o di rap-
prefentarli con figure propric . Vedi CA-
RATTERE. 

La fcelta di caratteri aritmetici é arbitra
ria: Quindi é che appreífo varié Nazioni, 
c' fono varj . Ma forfe i pih comodi fono 
quelli che fi ufano in Europa, ediceficomu-
nemente che fieno ílati inventati dagli Ara-
b i , e petb fono detíi Caratteri Arable i ; ab-
benché ii Dutíor Wallis oíferva , che Alle-
pedi , Arabo, ne rapporta 1'invenzione agí' 
Indiani. Vedi Numerali CARATTERI. 

1 Greci, gii Ebrei, ed altre Nazioni Orien-
tali , come puré i Romani , efprimeano i 
numeri con lettere del loro alfabeto. Vedi 
CARATTERI Litteral i . 

NOTAZIONE , nell' Algebra , é il rappre-
fentare le quantita con lettere dell5 alfabe
to ; o chiamarle con cotefti nomi . Vedi 
QUANTITA\ GARATTERE, &c. 

N O T H i E Cofias^ nella Notomia , fono le 
cinque coflole piu baffe, da cialcun lato . 
Sonó chiamate notba , o ípnrie, perché non 
fi unifeono coircí ío del petto, come le al
tre coflole, né fono , come I' altre , offee , 
ma cartilaginofe . Vedi COSTÓLE. 

N O T H U S , No^f, riñeífo che bafiardo, 
cioé una perfona di nafeita fpuria . Vedi 
BASTARDO. 

Quindi figuratamente fi applica dai me-
dici, &c. a quelle rnalattie , le quali benché 
per una certa fomiglinnza di fintomi , &c. 
abbiano la fteífa denominazione che alcune 
altre; fono nulladimeno d' origine differen-
te, hanno diverfa fede &c. Vedi PERIPNEU-
MONIA, EMPYEMA . &C. 

NOTHUS , qualche volta fi prende per la par-
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te di dletro del caffero , o fia del toracc •> 
Vedi TORACE . 

N O T I Z I A Nothia , cib che é Vcriuía 
alia cognizione di qualcheduno , o che é 
flato da qualcheduno oífervato . Vedi CO
GNIZIONE. 

Di qua Notificazione , ehc é V azione di 
dar contezza , o notizia . 

NOTIZ'IA é anco il titolo di certi libri , 
eompofli , per daré una cognizion partico-
lare de' luoghi , delle ñrade , &c. di una 
Provincia , di un Regno , di una Dioce-
fi, &c. 

Tal é la Notitia Imperii, &c. M . Valois 
ha data una Notitia Galliarum , ch' é una 
raccolta de' diverfi nomi che le Citta e le 
Províneic di cotefto Regno han portati in 
diverfi tempi. 

Le Notitite Dignitatum Imperit , si Orién
tale, come Oceidentale , fono di un eftre-
mo ufo nella Storia Romana , ed Ecclefia-
flica; raa perb fono di pochiffima utilita, 
almeno a' giovani , fe non fono corredatc 
di buone note; tali fono quelle di Pancirol-
lo &c. c fe il t e ü o , che é corrotto a dif-
mifura , e mutilato, non fi fupplifee. 

N O T O R I O , qualche cofa, ch' é nota , 
manifefta e pubbiica. — Quindi 

Ars NOTORIA, una fpezie d'artechime-
rica, con la quale fi pretende che uno poífa 
arrivare alia cognizione di tutte íe cofe, di 
tutte le feienze, &c. E cib per infufione , 
fenza faíica, o pena, fe non fe quella che 
abbifogna per compiere alcune poche for-
malitadi o ceriraonie. 

N O T R E Dame y No/ira Signora, un ter
mine Francefe, frequentcmente adoprato per 
additare la Santa Vergine. — Quindi, le fe-
ÍU di Nojira Signara , ol'ufizio di N . Signo-
ra , cioé della Vergine ; come puré Congrega-
zioni, Monafterj, Ordini di Notre Dame , á i 
noflra Signora. Ved! VERGINE. 

N O T T A M B U L I * , Noftambuli , ô  No-
ftambulones, un termine di egual fignifieato 
a quel di fonnambuli; che fi applica alie per-
fonc le quali hanno un abuo di levarfi, c cam-
rainare dormendo. Vedi SONNO . 

* L a parola i un compoflo dal Latino 
nox , notte , ed ambulo , té cam-
mino. 

Schenkio , Horíl io, Claudero , ed HiN 
dano , che hanno feritto del fonno , ci 

B b b b 2 dan-
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danno diverfc ¡nfclici S t o r í e d i t&l N&t-
fambuli. 

Pare che i l male e o n f i í h i n quefto, che 
gH o r g a n í proprj del m o t o mufcolare fono 
i n l i be r t a , mentre g l i organi d e ñ i n a t i alia 
fenfazione , fon legati , o i n uno ñ a t o d ' 
inaz ione . Ved i Moto MÜSCOLARE , e SEN-
SAZIONE . 

Per conceplrne la eagione, cgli I da of-
fervarc che le leggi dell 'unione del i ' anima 
col co rpo , foito t a l i , che certe idee fuííe-
guono imroediate a cersi m o t i delle libre 
del ccrvcllo ; e certi m o t i di queí le íibre 
a cei te idee. O r a , per i l moho penfare ad 
una qualche cofa , le fibre acqu i í l ano n&n 
so quale í k u a i i o n e permanente, che da un 
p iü libero paí íaggio agli ípir i t i verfo una 
certa parte del corpo , che non f u o l e — -
Che fe g l i fp i r i t i animal i diventan poi trop-
po cop io f i , o troppo ag i t a í i , o ceflano d i 
par t i troppo foiide , g i t t an f i ne1 pafl7.ggi 
che trovan pib aper t i , sdrucciolano ne'ner-
v i e ne' mufeol i corrifpondenti a que' paf-
faggj , e v i producono i m o t i proprj, d ique ' 
mufeo l i» 

Percib i l eorpo íi rizza , eearamina; ab-
b e n c h é 1' anima fia efelufa da! penfare agii 
©ggetti che fogÜono occuparla in ta l i QC-
c a f í o n i . 

I b i l i o í i , fecondo H o r ü i o i melancoli-
c i , fecondo S a l i ó ; cd i f angu ign i , fecondo 
L i b a v i o , fono i piü foggeí t i a quefle not-
turne evagazioni . 

I r imedj fono tut te quelle cofe che tem-
perano 1' agitazion degli f p i r i t i e rilaíTano 
le f i b r e ; come V e í l r az i en de! fangue , e tu t -
t i i r infrefeant i , o i n t e r n i , cd e í i e r n i : G l i 
aper i t iv i ancora fanno buon e f fe t ío ; ma i l 
m i g l i o r r imedio ,. fecondo alcuni , é i l ba-
gno freddo . 

N O T T E , queila psrre del giorno nata-
r a l e , durante la quale i l Solé é fotto F O r i -
zon te . V e d i GIORNO . 

Ovvero la notte é quello fpszio di tem-
po in cui i l Solé é fuor del no í l ro Emis-
fero . V e d i SOLÉ .. 

Sotto 1' Equatore , le tioítt fon femp^e 
cguaii ai g i o i n i • "—Sotto i poli , la notte 
dura mezzo i ' anno , 

I Ga l l i ed i Germani ant ichi dividevsno 
loro, te rapo non per giorni , mz •ptt mtti ¿ 

U c e ó m e appa,!" da T á c i t o ^ e daCeí&i;€, . Eá. i 
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popel i deli ' I s ' anüa , e g l i A rabí fanno f 
iñe í íb o g g i d i . 

La mcde í ima cofa fi o í íerva de'noftrr an-
tenati Saííoni . — C o s í , ne! Conci l io di 
Clovcshoe anno 824, leggiamo , U t finita 
& proferipta contentictie coram Epifcopo pcfl 
30 noftes, illum juramentum ad We/iminjisr 
deduíium efi. — D i qua i l c o í i u m e ingiete 
di diré , feven night, forinight, & c . una fet-
t i man a , quindici g i o r n i , & c . 

N O T T I L U C A , Noñi luca , appyeíío i N a -
t u r a l i l l i , una fpezie di fosforo , cosí c h u 
mara perché r i fpknde la notte fenza che al-
cun lume v i fi g i t t i fop?a : tal é 1! fcsfo?o 
fatto d ' o r i n a . Ved i FOSFORO. 

C o n che íi diOingue da qualch 'al tra fp t -
zie di fosfori , che avanti che rilucano , íi 
devono efporre ai raggi del Sote; tale é la 
pietra di Bo lcgna . Ved i PÍETRA . 

I I Signor B o y i e , in un t r a t í a t o partico-
lare su que í ia ma te r i a , deferive tre N c B i ' 
tuca. — La p r i m a , inventata da K r a f í t , ei 
la chiama la NoBiluca cmfiflenfts ogafims* 
f a , eflendo d'una tt í í i tura non diffirnile da 
quelia dclla gomma di c i r i f g i o . Que i l a , a 
eagion della fuá azione non in t e r ro t í a , é 
dai Tedtfcht ch ia roa ía la Ccfíante ; noi la 
conofeiamo fotto l a dcnominazione di Fos
foro folido. 

La feconda é l i q u i d a , inventara dal de$-
to Krafft , e non é che una d i í í o luz io rx 
d t l i a pr ima i n un adatto liquore . •— í .» 
terza fpezie fu preparata dal Boyle me de l i 
mo ; ed é di una difrerente natura da sra-
btdue i ' a l t r e ; i m p e r e c c h é non nfplende ¿a 
s é , ma ricerca i l centatto deli ' aria ( OOOF 
pero fan d 'uopo raggi eflerni , od e í l e rno 
calore) per far che día luce ; che in un va
fe ben chiufo farebbe durabile . S'aggiugne^ 
che non é i l corpo che nfplcnde ; ma un' 
efaiaiione , od un effluvio m i d o cen i ' aria; , 
per le quai esgioni 1 ' i nven tó t e la d e n o m i 
na N iHí luca aerea. 

I I medefimo Bbyle ne preparo di poi un' 
altra fo r t e ; che t dai pellucidi fragmenti o 
cr i f la l l i che v i fono , fu d e n o m i n a í a la 2\7ar 
Üiiuca gélida , o di ghiaccio . 

N O T T U R N A L E , NOCTURLABIUM , é 
un i l irumentO' panicolare , che íi! ufa fu l 
mare , per prendere 1' aki tudine , o la depref-
fione di alcune fielle attosno' ii- polo , a fti» 
d i t rovar la lati tudine ^ e Tora dclla notte * 
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V i fono de' Not tu rna l i d i varíe í n v e n z i o -

n i e mcccanismi : alcuni fon projezioni del-
la sfera, come g l i emisfer i , o i p lanisfer i , 
ful piano d t l i ' tquinoziale : G l i ordinaria-
mente u f a t i , fon due ; Tuno adattato alia 
fteüa polare, ed alia prima delle cuftodi o 
guardiane dell ' orfa minore ; 1' a l t ro alia 
Üella polare , cd alie m o í l r a t n c i del l ' orfa 
inaggiore. 

Coflruzione del NOTTURNALE . •— Quefl ' 
i ñ r u r n e n t o eofla di due lamine ci rcolar i , 
( T a v . N a v i g . fig. 15 ) applicate i " una fu l i ' 
a l t r a . La piü grande, che ha un manico , 
per tener í' i i l r u m e n t o , ha circa 2 pol l ic i 
| - di d i á m e t r o , ed é divifa in 12 p a r t i , che 
corrifpondono ai 12 m?fí ; e c ta ícun me fe 
•é fuddivifo in g iorn i d i cinque in cinque : 
e per tal m o d o , che i l mezzo del manico 
corrifpnnde a quel giorno del l 'armo in cu i 
la fteila qu iv i guardata ha i ' iñclfa afecnfion 
retta col Solé. , 

Se 1' i í l r u m e n t o é accomodato per due íiel
le , i l manico é fatto mob i l c . I I circolo fi-
nifíro fuperiore é divifo in 24 parti eguaii , 
per le 24. ore del g iorno , e ciafeuna ora 
íuddivifa in q u a r t i , come neüa figura. Que-
ííe 24 ore fono nó ta t e da 24 den t i ; da po-
t e r ñ contare la n o t t e . Que i l i alie ore 12, 
fono d i ü i m i per la lor lunghczxa . N e l 
centro delle due lamine circolari é aggiu-
ñ a t o un lungo índice A , movib i le fopra la 
lamina fuperiore , Ed i tre pezzi t cioé i 
due c i rcol i , e 1'Indice, fono u n i t i con un 
eh iave l lo , che pervade i l , centro , con un 
foro che ha due poll ic i di d i á m e t r o , per 
mezzo a cui s'ha da offervare la Hel ia . 

Ufo del NOTTURNALE. G í r a t e la lamina 
faperiore finché i l dente i l piü lungo , fe-
gnato 12 , fia r incontro al giorno del me-
íe fulla lamina di fotto ; quindi recando 1' 
iftruraento v ic ino aH'occhio , fofpendeíelo 
per i l manico r col piano parallelo a un d i -
preflo a l l ' equinozia le ; e guardando la í k i l a 
polare per i l foro del cen t ro , voltate 1 ' indi-
ce in torno , finché, per 1'orlo che viene dal 
cen t ro , veggi&te la ílella b r i l l an te , o f u i l 
guardiano dcIT orfa minore ( f e I ' i í l r u m e n t o 
é accomodato a cotefla fiella > allora quel 
á s n t e dei ccrchio fuperiore , che é fotto 
F orlo dell ' i n d k e í k a.irora deHa n o t í e 
ful margine del circolo orario j i l che fi 
pub. eonofeere fenza lume,. contando i de ra
l i dal p i i i lungo, , che é pee i"ora LÍ, 
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N O T T U R N O , cib che fí rifenfee alia V 

n o t t e , nox ; in contradizionc a diurno. V e 
d i NOTTE , e DIURNO. I n quefto fenfo d i -
c i a m o , aíTemblee notturne ; paffcggi noteur-
n i ; pol luz ioni notturne , & c . Veds POLLU-
ZIONE. 

Dolori NOTTURNI , accompagnano fpefFo 
i mal i venerei ; e quefti dolor i non fi pof-
fono fe non palliarc con na rco t i c i ; del re-
ñ o , folo una cura ordinata raercuriale , ed 
un lungo ufo continuo rdi bevande ap« 
propr ia te , polTbno r imover l i in t i e ramentc . 
V e d i VENÉREO. 

Arco NOTTURNO , nel l ' A í l r o n o m i a , V ar
co di un circolo deferitto dal Solé , o d?, 
una ftella, nella no t t e . Vedi ARCO. 

^W/'-NOTTURNO Arco del Solé , é quella 
porzione d i un circolo , cui egli percorre 
ira la piu baífa parte del no í i ro Mer id ia 
n o , ed i l punto deli ' Orizonte , in cui cg l i 
nafce; o tra i l punto d e l l ' O r i z o n t e , i n c u i 
egli t r amon ta , c la parte piü baífa del no
íiro M e r i d i a n o . 

N O V A L E * , nellc no í l rc Confuetudin i 
antiche dinota una térra arata di nuovo f 
e converti ta in fondo arabile ; che n o « 
era , a memoria d' uomo , flato mal pr ima 
a ra to . 

* Quod Nóva le femel fui t , femper. c r i t 
N ó v a l e quoad decimarum retent ioncm 
v t l folut ionem . —• Excepta decim* 
Novalium cujusdam térras quara de no
vo excoluerunt . Pat ,6 . Edward. I I L 

NÓVALE qualche volta fi pigl ia per una 
térra m a g g e í e , cioé che é ñ a t a arata per 
due anru , e pofa o fi lafeia fjda un altro 5, 
ovvero quel campo che fi ara o move un 
anno si , e un anno nb . Ved i MAG-
GESE . 

N O V A Z I A N I * , Novaziam , una Sctta d i 
ant ichi Eretici , cosí chiamati da Novato t 
Vefcovo Africano j o da Novattanm y prete 
di Roma . 

* Furono anco chiamati Ca thar i , da 
xxúocpos) puro ) q. d. Pmitan i , 

Novaziam prima ü fe paro dalla cornunio-
nc del Papa Cornc l io , . fotto p r c t e ñ o ch' c i 
foffe troppo facile in ammettere a penitetv 
za queíH che aveano trafeorfo , ed auean 
ceduío nel lempo- delia pcrfeeuzkme. Nova
to s í í endo ve ñ u t o a R o m a , 9 unt alia Fazio.-
»c di- Novaziam ;: ed ambedue füñenneTO! j , 
che non: v i era ¿U*a¡ a-dmiííione nella C h i t -
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fa , fe non quella per mczz.o dclla Pem ' í cn -
2a del Battefirao; fundando !a loro opinionc 
fur un paíTo di San Paolo ; E' impoffibi le , 
che quell i che fono í U t i una volta i l l u m i -
na t i , e che hanno gaftato i l dono cclefte 

fe t rafeorrono, o inc iampano , fi r i -
novino per mszzo dclla psn i tema . 

N o n gia che cglino nega í í e ro che una per-
fona caduta ín un peccato , per grave che 
foflfe , non poteffe colla peni tcn ia ottenerc 
i l perdono ; i m p e r o c c h é eglino íleffi racco-
mandavano la penitenza con t e r m i n i i p iu 
f o r t i . M a ¡a lor dottr ina era , che ¡a Chie-
fa non avea in fuá poJcfla di ricevere i 
peecatori nclla fuá C o m u n i o n e ; pe rché non 
avea altra maniera d i r imettere i peccati , 
che col ba t te f imo, i l quale una volta r icevuto 
non fi puo replicare. V e d i BATTESIMO. 

I n proceífo di tempo ¡ Novaziani zmmoh 
l i r ono e mi t igarono i l rigore della do t t r ina 
del loro maeftro; e fofamente negarono l'af-
í o l u z i o n e a' grandiff imi peecatori . V e d i As-
SOLUZIONE . 

I dueCap i furono p r o f e r i t t i , e d i c h í a r a -
t i E r e t í e i , non pe rché efcliidevano i peni-
ten t i oaila comunione , ma perché negavano 
che la Chiefa aveííe i i potere d i r imettere I 
pecca t i . 

N O V A Z T O N E , Innovazione , nella legge 
c iv i le , un cambiamento od un ' alterazione 
d i un o b l i g o , con che c 'divieoe e í l i n í o , o 
íi ann i ch i l a . 

C o s í , quando un obbligo fi foddisfa , fea-
sa esbor ío di d i n a r o ; ma con una mera pro-
mefla che viene accettata i n fuá v e c e q u e -
ü o caufa una mvazlone. 

V i fono due fpezie di novaztom ; 1' una 
vohntaria , 1'altra neceffaria e sforzat* • 

NOVAZÍONE neceffaria é quella che fi fa 
per cffetto d' una fentenza, o per decreto d i 
g iu f t i z i a . 

NOVAZÍONE volontaria, fi fa i n t re ma
niere , cioé mutando la caufa dell ' obbiiga-
a i o n e , fenza che intervenga altra perfona ; 
mutando la natura d i un ' obbl igaz ione ; e 
per delegazionc ; come quando i l debitore 
trasferifee un debito al c red i tó re per fuafod-
disfazione. 

I n t u t t i quefti cafi !a volonta concorre ad 
i nnova re : E percib Giuf t in iano dice , Volún
tate non le ge novandum . 

N O V E L E A , nella Giur i fprudcnza , un 
t e r m i n e , che addita e denomina ie c o ñ i t u -
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z ioni d i dívcrfi I m p e r a t o r i , c ioé di GiuRi-
n o , d i T i b e r i o I I . di Lcone , e particolar-
mente d i Giud in iano . V e d i COSTITUZIO-
NE , e LEGGE . 

Le p i u , tra le novelle di Giuf i in iano , 
crano or ig inalmente i n Greco ; e furon poi 
tradotte in L a t i n o . I I loro numero é 165 % 
compre fe i n nove C o l l e z i o n i , o Cap i t o l i . 
V e d i Legge C I V I L E . 

I I nome di novella, 1'hanno a v u t o , oda! 
gran cambiamento ch' elleno hanno i n t r o -
dotto nella Legge an t ica ; o p i u t t o f l o , come 
penfa Cuiac io , perché fono fiate faite per 
cafi nuovi , non prima conf idera t i ; e dopo 
la revi f íone del C ó d i c e , c o m p í l a t e d ' ordi -
ne dell ' I m p e r a t o r e . Ved i CÓDICE . 

Ogni volta che Accurf io parla delle novel
le , egl i intende que l l e , pubblicate in Greco 
da Giuf t in iano ; la verfionc Lat ina d i eífe 
fatta al tempo d i Bulgarus , paífa appo lu í 
col nome d' Autentiche, a cagione della fuá 
efattezza e fedel tk. 

N O V E M B E R , T u n d é c i m o m e f c n e l P a n -
no G t u l i a n o ; ma i l nono ne l l ' anno d i Ro-
molo , donde i l fuo n o m e . V e d i MESE , eá 
ANNO . 

N O V E M S I L E S , nella M i t o l o g í a , una 
fpezie d¡ D i i , adorati dagU an t i ch i Roma-
n i . Ved i D i o . 

I D t i novemfiks, crano i D e i d c ' S a b i n i , 
adot ta t i da R o m o l o , cd un templo fu adcffi 
fabbricato i n confeguenza di un voto del Re 
T a t i o . 

A l c u n i A n t i q u a r j credono che quefio no
me fía ñ a t o dato a q u e l l i , che furono col lo
cad g l i u l t i m i t ra i l numero de' D e i ; come 
Ercole , Vefta , la Santita , la F o r t u n a , & c . 

N O V E M V I R I , un ordine di m a g i í l r a t i i n 
Atene , che era , nel n u m e r o , nove . 

I Novemvirt erano i pr incipal i magi f i ra t i 
della C i t t a : i l loro ufizio durava folamente 
un anno . I I capo d i eíü era chiamato A r -
chonte, i l di cui nome era mentovato nelle 
Fe fie A tcn ie f i , come a Roma i l nome de' 
C o n f o l L V e d i ARCHONTE . 

I I fecondo portava i l t i to lo d i Bafileus > i l 
terso di Polemarcha , c ioé capo dclle truppe 
e g l i a i t r i f t i , Thesrnothetcs. 

N O V E N D I A L E * , o NOVEMDIALE , 
n e l l ' a n t i c h i t a , un facrifizio folenne appref-
fo i R o m a n i , celebrato in occafione di pro-
d i g j , i quali fembravano minacciare qualchc 
d i í a á r o . Ved i SACRIFIZIO. 

* Eb-
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* FJbe ti fuo nome dal termine o tempo 

della j u a celebrazione; cioh novem d ics , 
di nove giorni. 

N O V I C Í A T O , un anno d i probazione, 
d e í i i n a i o per prova de' nuov i religiofi , fe 
abbiano o nb vocazione, e le qual i ta necef-
farie per vivere fecondo la regola , alia cui 
offervazionc fi han da obbligare con voto . 
Ved i PROEAZIONE . 

I I Noviziato dura almeno un a n n o ; i n al-
cun i luoghi , anche piü . Reputafi come i l 
l e t to o i ' ar t icolo della raorte civi íe de! No
vicio , i l quale muore al mondo con la pro-
feffione . Ved i VOTO , e PROFESSIONE. 

NOVICIATO fi prende anco per le C a f e , 
o pe ' luoghi dove fono a m m a e ñ r a t i i Novicj . 

I n quefto fenfo i l Noviciato, é per lo p iu 
un c h i o ñ r o feparato dal D o r m i t o r i o grande . 

NOVICIO , una perfona che n o n é ben pra-
t i c a , o fperimentata in un 'ar te o p r o f e í ü o -
n e . V e d i TYROCINIUM &C. 

N e l l ' antica M i l i z i a R o m a n a , i N o v i c i i , 
o Noviti i % erano i giovani foldati rozzi , che 
con que í l ' appellazione fi d i í l i n g u e v a n o dai 
V e t e r a n i . V e d i VETERANO. 

N e g l i o rd in i ant lchi di Caval ler ia , v ' era-
no de' N o v i z j , che paflTavano per una fpezic 
d i prova o di fcuola, avant i che foíTero am-
meí l i ad eflfere Cavalieri . Vedi CAVALÍERE . 

NOVÍZIO , p iu particolarmente s' ufa ne* 
M o n a f t e r j , e dinota quel r e ü g i o f o , o quella 
religiofa , che fono tu t t av ia nel loro anno 
d i prova , e che non hanno fatto i v o t i . 
V e d i NOVICIATO . 

I n alcuni Conven t i i l Sotto-priore ha la 
direzione de' Novicj , — N e ' Monafterj d i 
M o n a c h e , le Novicie portano un velo blan
c o ; le altre Religiofe un ñ e r o . Ved i V E L O . 

U n Novicio non fi reputa come m o r l o , 
l ega lmente ; ma é capace di ereditare , fin 
al tempo d e ü ' attual profeí í ione ; né fi pub 
daré a l t ru i i fuoí Benefiz; , durante l ' anno 
di p rova , fenza fuo confenfo . V e d i PROFES
SIONE . 

I I Conc i l i o di T r e n t o proibifee , che u n 
Novicio aflegni a l t rui , o trasferifea i fuoi 
Benef iz j ; fe non fe due mefi avant i che fia 
fpirato l 'anno della fuá probazione ; e pub 
anche r i p i g l i a r l i , fe la profeí í ione é n u l l a . 

U u Novicio non pab fare alcuna donazio-
ne al fuo Superiore, a cagion della d ípen-
denza fotto la quale egli fi trova nfpetto a 
l u i . — I Novicj p o í f o n o , nel tcsnpodel l o -

ro noviziato, o lafeiare ¡i C o n v e n t o , o ef-
fere dal Convento efelufi . 

N O Z I O N A L E Quantith . V e d i V ar t icolo 
QÜANTITA'. 

N O Z I O N E , NOTIO , nella L ó g i c a , ua* 
idea , o rapprefentazione di una cofa, nel la 
mente . V e d i IDEA , e PRENOZIONE. 

l i Si gnor Le ibn i t z é a c c u r a t i í í i m o nella 
dif t inzion delle Nozioni . V e d i A í h Eruák* 
Lipf . j4nn. 1684. 

El definifee una N o z i O N E ckiara , que l í a 
che ci bafta per r idurre alia memor ia l ' o g -
getto ; efempigrazia , che una data figura 
contafi nel numero de' t r i a n g o l i . 

U n a NOZIONE Ofcura , é quella che n o n 
bafta per íarci r i fovvcnir dc l i ' oggetto ; ta
l e , v.gr. é quella d 'una p l an ta , che al ve-» 
de r la , v o i fíete In dubbio , fe fia la fieíTa 
che avete veduta a i t r o v e , e che é c h i a r a a -
ta con quefto o con quel n o m e . 

Diftima NOZIONE, é que l l a , i n cui po
tete a í í egna re i proprj c veri contrafegni , 
o ca ra t te r i , per mezzo de 'qua l i v o i r ich ia-
m a í e a l l ' in te l le t to la cofa ; v. gr. Che u n 
circolo é una figura terminata da una l inea 
c u r v a , che r i torna i n fe fteflfa , i cui d i -
verfi pun t i fono egualmtnte d i í í an t i da uno 
fteffo punto intermedio . V e d i i ' ar t icolo 
DISTINTO . 

Confufa NOZIONE , é quella in cui n o n 
potete aífegnare le proprie marche , o ca
ratteri , che v i richiaroan a l l ' an imo i ' og

g e t t o ; b e n c h é fía r ifolub lc i n eíTi. T a l e 9 
v. gr. h la nozione del color r o í í b . 

Adeguata NOZIONE , é quella i n cui ave-
te nozioni diftinte dclle marche o ca ra t t e r i , 
ond 'e l la é c o m p ó f t a ; tale v. gr. é la nozio* 
ne di un c i r co lo , recata d i fopra , dove v o i 
avete nozioni dif t inte della curva che r i t o r 
na in fe ftefifa , del panto intermedio , e 
della dirtanza e terminazione cguale. V e d i 
P art icolo ADFQUATO . 

Inadequata NOZIONE , é quella , in cu i 
v o i avete folo una nozione confufa de' ca
ra t te r i che coftituifcono una d i f t i n t a . 

Alcunc nozioni confufe fono a m m e í f e nel
la M a t e m á t i c a ; cioé quelle , la r ifoluzione 
delle qual i non é di gran momento per que-
fla o per quelia diraoftrazione. 

C o s í , Euclide non r ifolve la nozione d i 
egualitk , quantunque e l l ' t n í r i nella nozione 
di un t r iangolo Equ i l á t e ro , d i un r o m b o , &c< 
perché le propofizioni , per la d i m o í í r a z i o n 

delle 
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dclle quali ella dcve u í a t f i , fono fác i lmen
te accordate fenza un tale d iv i famento ; co
m e , v.gr. che coíe eguali a una terza mc-
defima , fono eguali 1' une a l l ' a l t re & c . ma 
ahre mziom non fono arameffe n t l numero 
delle definizioni matematiche , fa lvoché le 
d i f t i n t e , e le adequate quanto mai fi pub, 
o quanto Tuopo richiede . V e d i DEFINI-
ZIONÍ:. 

G l i Scolaftici dividono le nozioni i n for-
mal i , ed o b b í e t t i v e , e le fuddividono , i n 
prime , e feconde . 

U n a prima nozione fórmale ^ é lacogniz io-
ne che abbiarao di una cofa fecondo quello 
ch ' e l l a é , od ha in fe í k í T a ; c o m e , la co-
g n i í i o n c del fuoco , quatenus fuoco; o d' un 
eorpo leggiero, quatenus í e g g i e r o , & c . 

U n a nozione fórmale feconda , é la cogni-
zione d' una cofa fecondo cib ch' ella riceve 
dal l ' intendimento ; come de! fuoco, c h ' c g l i 
e i l fogget to , e non i l predicato/ 

NOZIONE prima cbbicttiva, é la cofa ílef-
fa conofeiuta, fecondo quello c h ' e l l ' é , od 
ha in s é ; e.gr, i l fuoco conofeiuto , come 
fuoco, & c . 

NOZIONE feconda obbiettlva , é cib che 
conviene alia cofa per mezzo od in v i r t u 

^ dell ' operazione dell ' intel le t to , o c ib ch' 
^ ella riceve dal l ' in te l le t to . 

N O Z I O N I Comuni , chiamate anche Pre-
rsozioni , ntpo'kU'-l-m i e uoivai ivvoai fono cer-
t í p r í n c i p j , che fi fuppone eíTtre innat i , e 
che perb fono evidenti per fe fteíü , cioé 
sppaiono , o fono not i per i l loro proprio 
Jume, ienza 1' intervento di mezzo a lcuno , 
o di alcuna p rova ; e í f e n d o , dirb eos i , ira-
p r c í l i , col di to di D i o ; e deon fervire per 
fondamenti d i tu t te íe noftrc conclufioni 
nelle feienze , le quai debbonfi dimoftrai-e 
per mezzo d ' e í í i . Ved i IDEA Innata , C o -
GNIZIONE , & c . 

Quefte nozioni comuni, confiderate come 
fondamenti delle feienze , íi chiamano Af-
fomi . Ved i ASSIOMA . 

S o n ó chiamate comuni , non quafiché fi 
percepifeano c o s í , actualmente e neceflaria-
mente da ognuno , c h ' e i non ne poíTa cíTere 
i g n a r o , o non poífa chiccheí l ia negarle; ma 
pe rché vengono giudicate d í e r e veré e certe 
da tutte le perfone d i faoo i n t end imen to ; 
per la ñeífa ragione che d i c i a m o , i l tal c i -
bo é Cano, non che egli fia tale a t u t t i g l i 
u o m i n i j ma bensi a t u t t i quell i che fono di 

N U B 
un corpo, e d'una c o ñ i t u z i o n e fana. Ar i f t . 
Tapie, c. 4. 

V i fono due fpezie di Nozioni comuni -
le Teoretiche che g i t t ano i l fondamento al
ia fpeculazione; t a l i f o n o , O g n i cofa é , o 
non é : niuna cofa fí pub fare da sé i i l t u t -
to é maggior che una parte; cofe eguali 
aggiunte a cofe egua l i , le fomme fono egua
l i . E le Pr atiche , che dan no i l fondamento 
e la bafe, per 1' o n e ü a , e per la buona mo-
r a l e ; t a l i fono , D i o íi deve amare ed ado
rare , i noftri genitori íi devono onorare ; 
D a r é ad ognuno quel che g l i é dovuto ; 
Fare quel che vorremmo che ci fofle f a t t o . 

A l c u n i Filofofi nuiladimeno , e de' p iu 
celebri ed e m i n e n t i ; negano la realita deile 
nozioni innate , o comuni ^ argomentando , 
che la mente n o ñ r a non ha bifogno di at-
tual i nozioni, perché fí difponga a penfare, 
e che baftar pub una facolta innata di pen
fare; flecóme appare in un íanc iu l lo , dalla 
fuá percezione del pane, del guf to , del co
l o r e , & c . Agg iungono , che g l i organi co
m u n i del fenfo, fol che v i fien ogge í t i che 
lor fi prefent ino; e la facolta che abbiamo 
d i r i f le t te rv i fopra , c di variamente com
binare e ordinare le idee per mtzzo lor r i -
c e v u í e , baftano per fommini i t ra rc i t u t t a 
quella fupellettile di cognizioni che abbia
mo . V e d i COGNIZIONE . 

N U B E . Ved i NUVOLA. 
N U B E C U L A , m f W e m í , nella M e d i c i 

n a , un termine che íi ufa talora per d ino-
tare un male nel l ' occhio , in cui g l i og-
get t i appaiono quaí i per mez?o ad una nu
vola o nebbia. 

La nubécula fembra nafcere da certe craf-
fe particeiie trattenute ne' por i della cor
nea, o nuotant i n e l l ' u m o r acqueo, onde s' 
intercettano i raggi della luce . 

NUBÉCULA, o NUBES , coincide anco 
con Albugo , e Pannus , e fi ufano queí l i 
t e r m i n i i ' u n per l ' a l t r o . Vedi ALBUGO, 
e PANNUS . 

NUBÉCULA , é un termine adoprato per 
dinotare una materia in forma di nuvola , 
fofpefa nel mezzo dell ' orina . — Q u e r t a 
chiamafi anco Enxonma . Vedi ORINA. 

N U B I L E S A>mi. Ved i i ' a r t icolo ANNI. 
N U C A , la parte di dietro del eolio , 

che chiamafi anco cervix . Vedi CERVIX , 
c COLLO . 

N U C I F E R I , u n ' appellazione data da' Bo-
tani-



N U G 
tanici agli alberi che portan nocí „ Vedi A L -
BERO , e NOCE . 

N U C K I A N i E • GlanduU , nell' Anato
mía , una moltitudine di piccole glandule, 
fituate in quellaf parte del cranio, dove fo
no 1' orbite dcglí occhi, tra il mufcolo ab-
ducente dell'occhio, ela parte fuperiore dell' 
osjugale. Vedi GLÁNDULA , e CRANIO. 

» furono cosí denomínate dal loro Invento-
re , Ant. Nuck , Profejfore di Medicina 
a Ley den . 

II medefirao Autore diede il fuo nome a 
un dutto falivale, Dutlus JSluckianus. Vedi 
SALIVALE, ed ACQUOSO . 

N U C L E U S , una parola Latina , chelet-
tcralmente dinota il nocciolo d' una noce, o 
di un frutto da oííb j ovvero piii rigorofa-
mente la parte che fí mangia, e che é con-
tenuta dentro la feorza del nocciolo. Vedi 
FRUTTO. 

NUCLEUS fi piglia anco da' Botanici, in 
fenfo piíi ampio , per ogni frutto o femé 
contenuto dentro un gufcio. 

NUCLEUS fi prende dali' Hevelio , e da 
akuni altri Aíironomi, per il corpo d' una 
Cometa, che altri chiaman la fuá tejia, per 
contradiííinzione dalla fuá coda , o barba. 
Vedi COMETA . 

NUCLEUS fi applica eziandio da alcuni 
alie parti centrali della térra, e d'altri pia-
neti i perché le fuppongono fciolte dalla e-
fterior parte cui riguardano come una feor
za , od un gufcio . Vedi MAGNETISMO , 
T E R R A , &c. 

NUCLEUS , nell' architettura, dinota la par
te di mezzo del fuolo, o pavimento degli 
antichi i che coftava di un cemento forte, 
fopra cui meítevano V ultimo ñrato, legato 
con getto. 

N U D I T A 1 , nella pitrura e nella fcoltu-
r a , dinotano quelle parti della figura uma
na che non fono coperte di drappi, o non 
fono panneggiate; o quelle parti, dove ap-
parifee la carne. 

N U D O , nelP Architettura. II NUDO di 
un muro &c. é la fuperfizie, od il piano, 
da donde efeono o fpuntano le projetture o 
gli fporti j ovvero che ferve come di fondo 
o bale alie projetture. Vedi Tav .Archi t , fig. 
24. lit r. 

COSÍ diciamo , un pilaílro deve eccedere 
il nudo del muro di tante oncie; e che i fo-
güami d'un Capitello devono corrifpondere 

Tom. V. 
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al nudo della Colonna . Vedi COLONNA , 
&c. 

Foco NUDO , é un termine ufato da' Chi -
mici per un fuoco aperto i od un fuoco, in 
cui il vafo contenente é immediatamentc 
efpofto al fuoco. Vedi F u o c o , e CALORE. 

Semi NUDI , nella Botánica , fono que' fe-
mi di piante, che fian chiufi in alcun gu
fcio , o filiqua , o capfula. Vedi PIANTA , 
e SEME . 

NUDO Patto , Paclum nudum, un mero 
contratto, impegno, o promeífa di una co
fa fenza altra coníiderazione : E x quo, dico
no i giureconíulti , non eritur aftio , Vedi 
CONTRATTO, e PATTO. 

Materia NUDA, dinota una meraallega-
zione di cofa fatta . Vedi MATERIA . 

N U L L I T A , la qualita d* una cofa nulla ? 
che é vuota, e di niun efFetto, a cagion di 
non so che di contrario alia legge, alia con-
fuetudine, o alia forma. Vedi ANNULLARE . 

V i fono due fpezie di nullitadi che inva-
lidano un contratto , od altro Iñrumento ; 
cioé quella de faHo, e quella de jure . — L a 
prima quando la cofa é gia fubito nulla ipfo 
fafto, tofto dacché la cofa é provata: Nella 
feconda, 1'atto non diventa w»//o Jimmedia-
te, ma ci fi da un pretefto per cui intera-
mente fi pub annullare o rigettare . Vedi DE 
FACTO, &c. 

N U M E R A L I Letterc, fono quelle lettere 
dell'alfabeto, che generalmente fi ufano per 
figure j come I , V , X , L , C , D , M . 
Vedi LETTERA . 

NUMERAL: Caratteri. Vedi CARATTERE . 
NUMERALI , nella grammatica, fono quel

le parole che efprimono i numeri; come , fei, 
fette , otto , dieci, &c. Vedi ORDINALI . 

N U M E R A T O R E , parlando dellefrazio-
n i , o fia de' numeri rotti, fignifica il nume
ro che moñra quante di quelle parti, nelle 
quali fi fuppone divifo V intero, fono dalla 
frazione efpreífe. Vedi FRAZIONE. 

I l numérame é quella parte d' una Frazio
ne , che é collocata fopra la picciola righet-
ta: per mezzo di cui é feparato dal nume
ro di fotto che chiamafi il Denominatore, ed 
il qual moñra in quante parti Tintero é di
vifo. Vedi DENOMINATORE. 

COSÍ, v . gr. ~ efprimeíettedecimi; do
ve y . é il numérame, e 10 . il denominatore . 
Vedi FRAZIONE . 

N U M E R A Z I O N E , nell' Aritmética, X 
C c c c arte 
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arte d i levare , ( l imare o proferiré un n w 
mero , od una ferie d i numeri . V e d i NU
MERO . 

I caratteri co 'qua l i i numer i fono d ' o r d i 
nario efpreffi , fono i nove feguenti , 1 , 2 , 
5 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 . E í f endo la legge della 
numerazione comune , che quando íl é a r r i -
vgto a d i e c i , fi r i c o m i n c i , e ñ ripeta come 
pr ima ; folamente efprimendo i l numero del-
le decine. 

We ige l io moflra per v e r ú a , come nume
rare fenza andaré a l di la del quaternario 
cioé cominciando a ripetere ad ogni quarto 
numero : E Leibni tz nclla fuá aritmética bi
naria , comincia a ripetere ad ogni fecondo i 
folamente valendofi di due cara t te r i , 1 , e o . 
M a quefte fono piuttofto cofe di bizzaria e 
d i cur io f i t a , che d 'ufo. Ved i BINARIA Arit 
mética . 

Affinché le nove note numeriche efprima-
no non fol le u n i t a d i , ma anco le decine o 
decadi , le cent ine , i m i l l e , & c . é flato da
to ad eífe un valor l ó c a l e ; c o s í , che quan
do o fono fole , o pofte nel luogo a m a n 
dr i t ta , dinot ino unitadi ; nel fecondo luo
go , decine ; nel t e r z o , centine ; nel quar
t o i m i l l e . V e d i NOTAZIONE . 

O r a , per efpriraere ogni numero ferit to , 
ód a í íegnare i l giuí lo e proprio valore a cia-
fcun caratterc ; dividefi i l numero propoí lo 
per v ia di comme i n claíTi, tre caratteri per 
ogni c l a í f e , cominciando dalla man dri t ta . 
Sopra la figura a man dr i t ta della terza claf-
f e , s' aggiugne un piccolo fegno od una l i 
nea t r a sve r í a j fopra la figura a man dr i t ta 
della quinta c la í fe , s'aggiungono due f e g n i , 
o linee trasverle j fopra quello della f e t t i m a , 
t r e , & c . I I numero alia finiílra della pr ima 
enrama , s' efprime per mi l l e quello che ha 
fopra di sé la pr ima linea t rasver ía s' efprime 
per m i l l i o n i ; quello che ne ha due , per b i l -

4 i o n i , quello che ne ha tre , per t r i l l i o n i , 
& c . Finalmente i l carattere della man f m i -
ftra di ciafeuna claífe , s' efprime per centi-
naia ; i l di mezzo per decine , e quello a 
m a n d r i t t a , per u n i t a . Cos í la numerazione 
compieraf f i . 

E . g r . I numeri feguent i , 2"', 125 ,463", 
^ 3 ) 378/J432 J 597, s 'e fpr imono, o fi leg-
gono c o s í : Due t r i l l i o n i , cento venticinque 
m i l l i o n i di b i l l i on i , quattrocento feífantatré 
b i l l i o n i , fei cento tredici mi l l e m i l l i o n i , e 
cinque cento fettanta ot to m i l l i o n i , quat-
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t ro cento e trentaduc mi l le , cinqucccnto no
van ta fet te . 

M U M E R I G O , o numérale , ctó che fí rife-
rifee a numero . Ved i NUMERO . 

NUMÉRICA Algebra, é quella che fa ufo 
de' numeri in vece di lettere dell ' alfabeto . 
V e d i ALGEBRA . 

NUMÉRICA diferenza , é la di í ícrenza per 
cu i un individuo é diftinto da un a l t r o . V e 
di INDIVIDUO . 

Quindi una cofa f idice eífe re mmericamen-
te la fteífa, idem numero, o numerice, quan
do é la Aeffa nel fenfo ií piu rigorofo della 
parola . Ved i UNITA ' , e IDENTITA' . 

N U M E R O , n e l l ' A r i t m é t i c a , una colle-
z i o n e , od un aggregato didiverfe unita , 'o 
di diverfe cofe della medefima fpezie . Vedi 
UNITA' . 

Stevino definifee i l numero, per q u e l , con 
che é efpreífa la quantita d' ogni cofa: Con
formemente alia qual definizicne , i l Cavt 
Neu ton eoncepifee, che i l numero confifta , 
non i n u n a mol t i tudine di u n i t a d i , comevuo-
le Euc l i de , ma nella ragione aftratta d' una 
quantita d i qualfivoglia í p e z i e , verfo un ' al-
t ra quantita della medefima fpezie , che é 
contata o computata come unita . E percib 
egli divide i l numero i n tre fpezie, cioé J«-
ticri , Fraz ion i , e Sordi. Ved i ciafeuno fot-
to i l fuo articolo , INTIERO , FRAZIONE , 
e SORDO. 

Wolf io definifee i l numero , cib che íi r i -
ferifee a l l ' unita ; come una linea retta fi 
riferifee o rapporta ad un ' altra . y— C o s í , 
a í fumendo per unita una linea r e t t a , un nu
mero fi pub par iment i e íp r imere per mezzo 
d'una linea re t t a . 

Queft' Autore crede che una definizione 
meno genérale del numero non comprenda le 
diverfe fpezife de' numeri , cioé degl' I n t e r i , 
delle F r a z i o n i , de' Raz iona l i , e de 'Sordi . 

G l i S c o l a ñ i c l , attenendofi alia definizione 
d 'Eucl ide , vogl ion che i l numero coíH di ma
teria , e forma: L a materia é le cofe n u m é 
rate j e. gr. monete : la forma , V idea per 
mezzo di c u í , paragonando i diverfi pezz i , 
l i rechiamo i n u n a f o m m a , come d iec i : Co
sí che i l numero dipende a un trat to dalla 
mente della perfona che numera ; ecangian-
do l'idea a proprio talento , cento uemin i fi 
chiameranno u n o , o lor fi dará la denomina-
zione di due, di q u a t t r o , & c . 

Quindi , dicono , la forma di un numero 
non 



non é un quid additum alie cofe n u m é r a t e j 
imperocché F idea é!un mera modo della men
te , e non un che di í op ragg iun to aile cofe. 
E quindi , ancorshé v i poffa eflere qualche 
efficacia nel numero, confiderato rifpetto a l 
ia materia , come quando d ic i amo, una cor
da o fuñe t r íp l ice non f i rompe f ác i lmen te \ 
nulladimeno non ve n ' é alcuna rifpetto alia 
fo rma : I m p e r c i o c c h é quale alterazione v i fa-
rebbe la mia idea ? E di qui manifeñafi la 
pazxia della Filofofia de' numeri. 

Imedef imiF i lo fo f i chiamano ú m m e r o u n a 
Quantita di/creta : Quantita , i n quanto che 
ammette p iu e meno j e di/creta, pe rché le 
diverfe unita , delle quai cofta , non fono u n i -
te , ma r imangono d i f t in te . Ved i QÜANTI-
TA ' , e DISCRETA . 

Quanto alia maniera d*indicare, o caratteriz" 
zare i NUMERI . Ved i NOTAZIONE. 

Per quclla di efprimerli o Icggerli , V e d i 
NUMERAZIONE . 

Per la mifura £ un NUMERO . V e d i l ' a r t i -
Colo M l S U R A . 

I Ma tema t i c i confiderando i l numero fotto 
mol te c i rcoí lanze , fotto diverfe re laz ioni) ed 
accidenti ' , fan del numero piíi fpezie. 

NUMERO Determinato, é quello che f i r i 
fe r i ice a qualche data u n i t a ; come un terna
r io , o tre ; e quefto propriamente c h i a m a í i 
numero. 

NUMERO Indcterminato , é quello che í¡ 
riferifce a l l ' uni ta i n gené ra le i che é cib che 
chiamiamo quantita. Ved i QUANTITA'. 

NUMERI Omogenei, fono quell i che fi r i -
ferifcono alia medefima unita . V e d i OMO-
GENEO. 

NUMERI Eterogenei, quel l i che fi riferifco-
no a unita d i f í e r en t i . 

I m p e r o c c h é ogni numero fuppone qualche 
determinata u n i t a , chedeterminafi dalla no-
zione a cui abbiam riguardo nel numerare , 
E . g r . é una p ropr ie ía dif t int iva d'una sfera, 
che i diverfi punt i della fuá fuperfizie fono 
equid i í lan t i dal fuo cen t ro : che fe quefto pon-
gafi come una nota d' u n i t a , t u t t i i c o r p i , 
a' quali compete j averanno la natura dell ' u n i 
ta ; e fono le medefime u n i t a , quatenus con-
í e n u t i fotto quefta nozione . M a fe fien le 
sfere d i f t i n t e , e. gr. rifpetto alia materia del
la quale fono compofte, allor quelle che p r i 
m a erano le medefime u n i t a , cominciano a 
diere d i f ferent i . C o s í , fei sfere d ' o r o j e t r e 

N U M 571 
sfere d'oro fono numeri omogenei fra loro ; c 
tre sfere d' ottone , e quattro d' argento fono 
numeri eterogenei, 

NUMERI J w í m , chiamati anco numeri na" 
tural i , o femplicemente numeri , fono t u t t i 
i varj aggregati d ' u n i t a , o le idee che ab-
biamo di diverfe m o l t i t u d i n i ; o v v e r , fecon-
d o W o l f i o , t u t t i quelli che nella maniera d i 
efprimere , fi riferifcono a l l ' unita , come un 
tu t to a una par te . 

NUMERI Rotti ^ o Frazioni , fono quell i 
che c o ñ a n o di diverfe par t í dell ' uni ta ; o 
quel l i che fi riferifcono a l l ' uni ta come una 
parte al tu t to . Ved i FRAZIONE . 

NUMERO Razionale, é quello c h ' é com-
menfurabile con P u n i t a . VediCOMMENSU-
RABILE. 1— Numero intero razionals , é quel
lo di cui 1'unita é una parte aliquota , — 
Numero razionale rotto , é l'cguale a qualche 
parte aliquota o a par t í dell ' u n i t a . — N u 
mero razionale miflo, é quello che cofta d'un 
numero i n t e r o , e di un rot to , o dell ' u n i t a , 
e della frazione . Ved i RAZIONALE . 

NUMERO Irrazionale , o Sordo, é un nu
mero incommenfurabile con 1' unita . V e d i 
SORDO . 

NUMERO P a r i , é quello che pub eífere 
divifo i n due par t í eguali , fenza refiduo o 
f razione; c o m e 4 , 6 , 8 , 1 0 , & c . L a f ó m -
m a , come anco la d i í f e renza , ed i l faflunt 
o prodotto di qualunque aggregato di nu
meri pari , é fempre un numero pari , V e d i 
PARÍ. 

U n numero p a r i , m o l t í p l i c a t o per un nume
ro p a r i , produce m numero parimentepari. 

U n numero pari é detto parimente parí , 
quando pub eífere mí fu ra to o divifo fenza a l -
cun avanzo da un altro numero pari . V e d i 
PARIMENTE. 

C o s í , due volte quattro e í f e o d o o t t o , otto 
é un numero parimente p a r i . 

U n numero é detto enere impar imente p a r i , 
quando pub eífere divifo egualmente da un 
numero impari j come 20 , che pub eífere 
divifo per 5. 

NUMERO Impari , quello che eccede u n 
numero pari almeno d 'una u n i t a , o che n o n 
pub eífere divifo i n due par t í eguali . T a í í 
fono & c . D ? 5 1 9 > 1 1 » 

La fomma, o la diíferenza di due numen 
impari, fa un numero p a r i , ma il fa¿lum di 
due fa un numero impari, 

C c c c 2 Se 
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Se un numero pari fia a g g i u n í o ad un im-

f a r i , o fe 1' uno fia fottratto da i r a l t ro : ne l 
p r i m o cafo, la f o m m a , nel fecondo la dif-
fercnza , é un numero impari . M a i l fa-
£ t u m di un numero p a r i , e d ' u n i m p a r i , é 

L a fomma d ogm numero pan di numen 
impari, é un numero pari ; e la fomma d' 
ogni numero impari d i numeri impari % é un 
numero impari. 

NUMERO Primitivo , o primo , é quello 
che fol é divif ibi le per P uni tk ; come 5 , 7 , 1 1 
& c . Ved i PRIMO , ed INCOMPOSITO . 

NUMERI Primi fra cffi, fono quell i che 
non hanno mifura comune , oltre T u n i t a , 
come 12 6 1 9 . 

NUMERO compofio, é qucí ío che é d iv i f i -
fcrle per qualche al t ro numero, oltre T u n i -
ú . y come 8 , divifibile per 4 , e per 2. Ved i 
COM POSTO » 

NUMERI compofti fra e j j i , fono quel l i che 
hanno qualche mifura comune 5 oltre r u n i t a , 
come 12 , e 15. 

NUMERO Perfetto, quello le cui pa r t í a l i -
quote aggiunte infieme , fanno i l numero i n -
tieco y come <5, 28 , & c . Le par t i aliquote 
di 6 , eífendo 3 , 2 cá t = z 6 . E que í le d i 
28 , eífendo 14, 7 , 4 , 2 , 1 . che infieme fan
no 28. V e d i PERFETTO . 

N v M E K i Imperfetti, quel l i íe cui p a r t i ^ l i -
quote aggiunte infieme fanno o piü o meno 
che i l t u t t o , di cui fono par t i . V e d i IM-
PERFETTO . 

I numeri imperfetti fi d i ü i n g u o n o i n abben-
danti y e difettivi. 

NUMERI Abbondanti, fono quel l i le cui 
j j a r t i aliquote aggiunte infieme , fanno piü 
che i l numero di cui fono part i ; come 12, 
le cui parti aliquote 6 , 4 , 3 , 2 , 1 , fanno 16. 
V e d i ABBONDANTE. 

NUMERI Difet t iv i , fono quell i le cui par
t í aliquote aggiunte i n f i eme , fan meno che 

i ] numero di cui fono p a r t i ; come i é , l e c u í 
pa r t í aliquote , 8 , 4 , 2 cd 1 fan folo 13. 

NUMERO Piano , quello che nafce dalla 
molt ipl icazione di due numeri -, c. gr. 6 ; che 
é i l prodotto d i 3. mol t ip l ica to per 2. I nu
meri , che cosí mo l t i p l i c a t i producono un nu
mero piano, come q u i , 2 , e é , fono chia-
m a t t i lati del p i ano . V e d i PIANO . 

NUMERO Quadrato , i l prodotto di u n « » ^ 
mem mol t ipl icato per se fteflb j cosí 4 , fa-
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¿ l u m di 2-, per 2 , é un numero quadrato l 
Vedi QUADRATO . 

Ogni numero quadrato aggiunto alia fuá ra-
d ice , fa un numero par i . Ved i RADICE , e 
POTENZA. 

NUMERO Cubico, é i l prodotto di un wt* 
mero quadrato, mol t ip l ica to per la fuá radi
c e ; e. gr. 8 , i l prodotto del numero quadra
to 4 , mol t ip l ica to per la fuá radice 2. Vedi 
CUBO , e SOLIDO . 

T u t t i i numeri cubki , ía cui radice é me
no che d , u. gr. 8 , 2 7 , 6 4 , 1 2 5 , eífendo d l -
v i f i per d , i l refiduo é la loro radice ifieífa, 
Cos í 8 eífendo divifo per 6, 2 i l refiduo del-
la d iv i f ione , é la radice cuba di 8. Quanto 
ai numeri cubici al di la d i 125 ; 21 ó , i l cu
bo di d , divifo per 6 , non lafcia refiduo ; 
34d , i l cubo di 7 , lafcia un refiduo 1 , che / 
aggiunto a d , da la radice cuba di 343. E 
512 , i l cubo di 8 , divifo per d , lafcia 2 , 
che aggiunto a d fa la radice cuba di 512. 
Cos í che i refidui deíle divif ioni de' cubi a l 
di la di 2 \ 6 d i v i f i per d , eífendo a g g i u n t í 
a 6 , danno fempre la radice del numero cu" 
Bico d i v i f o ; finché quel refiduo fia 5 , e per 
confeguenza 1 r la radice cuba del numero d i 
vifo : M a i l numero cubico a l di fopra di que^ 
fto, eífendo divifo per 6 , non v i refia n ien-
t e , la radice cuba eífendo 12. C o s í , fe v o i 
continuerete a dividere i cubi piü a l t i per d , 
non dovrete aggiugnere t f refiduo della d i v i 
fione a d , ma 12 , p r imo m ú l t i p l o di d : 
e si venendo al cubo di 18, 1'avanzo della 
divifione non fi debbe aggiugnere a d , né a 
12, ma a 18; e si in infinitum. 

I I Signor de l a H i r e , avendo confiderata 
quefta proprieta del numero 6 , i n riguardo 
ai numeri cubici, t rovb che t u t t i g| í a h ú n u * 
meri elevati a qual íi voglia Potenza, aveaa 
ciafcuno i í lor divifore , che facea Tifieífo ef-
fetto ver e í f i , che d. verfo i c u b i . E la re
gola^ genéra le ch 'eg l i ha fcoperta , é q u c ñ a ? 
Se l 'efponente della potenza di wnnumero é 
pari , cioé fe cotefta potenza fia elevataalla 
2a, 4a. da. & c . potenza , e' fi dee dividere 
per a i ed i l ref iduo, f e v e n ' é , aggiunto a 
2 , o ad un m ú l t i p l o d i 2 da ía radice del 
numero corrifpondente alia fuá potenza , c ioé 
la 2a. o da. radice, & c . M a fe í'efponente 
della potenza del numero é impar i cioé fer 
ella fia elevata alia 3a, 5a,7:t, & c . poten
za , é duplo d i c o t e ñ o efponente fara i i 

di?--



divifore , che avera la proprieta q u i v i r i -
c h i e í l a . 

NUMERI Poligoni , le j ommc d i progref-
fioni aritmetichc che corainciano daU'unita. 
Quefti , do ve la differenza comiine de' ter-
m i n i é i 5 fono chiamati Numeri triangolari. 
Vedi TRIANGOIARE . Dove 2 , Numeri qua~ 
¿ r a t i ; dove 3 , Numeri Pentagonali, o Pen-
tagonii i dove 4 , Numeri Efagonali y dove 5 , 
Eptagomli . V e d i HEPTAGONALE , POLIGO-
NIO , & C . 

NUMERI Piramidali . Le forame de' N u 
meri Poligoni , raccolte nella ñeí ía maniera 
che g l i fteíTi Poligoni fon dedotti dalle pro-
grcñ lon i aritmetiche , fono chía mate Numeri 
Piramidali pr imi . 

Le fomme de' p r i m i p i r a m i d a l i , fono ch ía -
mate fecondi piramidali . — Le fomme de' 
fecondi piramidal i , fono chiarnato terzi p i 
ramidali , & c . 

I n par t icolare , e' fono chiamat i Numeri 
piramidali triangolari, fe nafeono da Nume
r i triangolari . Piramidal i pentagonii primi , 
fe nafeono da pentagoni, & c . Ved i PIRÁMI
DE , e PlRAMIDALE . 

Cardinali NUMERI , quell i che efprimono 
laquant i ta d ' un i t ad i , come r , 2 , & c . V e 
di CARDINALE. 

Ordinali NUMERI , quel l i che efprimono 
i l loro ordine o rango; come i 0 . 20. 3 0 . & c , 
V e d i ORDINALE . 

Affoluto NUMERO . V e d i l ' A m c o l o AS-
SOLUTO . 

JJiratt i NUMERI Ved i i ' A r t i c o l o A s -
TRATTO. 

Amicabili NUMERI » V e d i I 'A r t i co lo AMI-
CABILE. 

Artifiziali NUMERI . V e d i I 'Ar t i co lo AR-
TIFIZIALE . 

Binario NUMERO « V e d i i ' A r t i c o l o B í -
KARIO . 

Circolari NUMERI , Ved i I 'A r t i co lo CIR
CO L ARE; . 

Concreti NUMERI . V e d i I ' A r t i c o l o CON
CRETO • 

Linear i NUMERI . Ved i l ' Ar t ico lo ' L I 
NEARE . 

Mifl i NUMERI . V e d i I ' A r t i c o l o MISTO « 
Simili NUMERI i Ved i V A r t i c o l o Sí-

MILE 
NUMERO Aureo , neila C r o n o l o g í a o V e d i 

Numero d? ORO . 
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M . C a f f i n i definifee i l Numeró áureo, per 

i l numero d'anni feorfi dopo quello che eb-
be la nuova luna nel fuo p r imo g i o r n o ; co
me quel dell ' anno 1500 , i l cui áureo Numero 
fu o i cui egli prende per fuá é p o c a . 

NUMERO Aureo meno propriamente íi p i -
glia anco per un periodo di 19 a n n i , inven-
tato da Metone 1' Ateniefc ; nel fine del 
quale , le medefime lunaxioni r i tornano ne' 
medefimi g iorn i , benehé ñ o n precifamente 
nella flefla ora e minu to del giorno . V e d i 
PERIODO, e LUNAZIONE. 

N e l qual fenfo , Numero áureo coincide col 
ciclo limare, o anno metonico, V e d i CICLO 5 
e METONICO . 

Quindi 1' Enneadecaeterií , come quedo 
periodo fi c h i a m a , non é un periodo perfet-
tamente giufto ; effendovi una proemptofi , 
od un f a l to , nel fine di ogni 312 a n n i , c ioé 
i n quel tempo , le lunazioni cafcano un giorno 
piü p r e ñ o di quel che i l Numero áureo le addi
ta . V e d i PROEMPTOSI , 

C i b , fra le altre cofe, obbligb i l Papa Gre
gorio X I I I . a rifonnare i l Calendar io , a r i -
gettare i l numero cf oro , e fof t i tu i rv i i l c i 
clo de l l ' epa t te . in fuá vece. Quanto a l l ' u fo 
del numero d'oro, che nel Calendario G i u l i a -
no ferve per trovare i N o v i l u n j , ei ferve 
folo nel Gregoriano per trovare i l ciclo dell5 
epatte. Vedi EPATTA , C I C L O , e C A L E N 
DARIO . 

Queí lo Numero, dicen avere avuto i l fuo 
nome üAureo , dalla grandezia del fuo ufo 5 
o perché g l i Aten ie í i lo ricevettero con t an 
to applauío , che P avean fa t ío ferivere nel 
pubblico mercato a lettere d' oro . V e d i 
D' ORO -

NUMERO, nella G r a m m a t k a , é una mo-
dificazione de' nomi , verbi , & c . per ac-
comodarli alie varieta ne' lor oggetti , con-
fiderati per rifpetto ai numero . Ved i NO
M E , & c . 

I n o m i che convengono a diverfe cofe , 
poflbno confiderarfi o come applicati ad una 
d i eotefte cofe í i n g o l a r m e n t e ; o ad un n u 
mero d i effe j e queíle o eonfiderate come d i -
ftratte, o c o m e u n i t e . — Per dillinguere que-
fti c a f i , fono ftati inventa t i due Numeri , i l 
Singolarc , ed i i Plurale . 

Quando un nome indica un oggetto con-
fiderato come f o l o , od un Numero d' eífi og
get t i confiderati come u n i t i a í í i e m c , íi dice 
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GV egli é del Numero Singolave: come un al-
bero , una truppa , un tempio . Vedi SIN-
COLARE o 

Quando egli indica diverfi oggetti, e quc-
fíi come diftinti, quefti é il Numero Plurale: 
come alberi, o tcmpli . —- Cosí quando io 
parlo di me , come facente parte di diveríi 
altri , in vece d' l o , dico , Noi &c. Vedi 
PLURALE. 

I Greci hanno un Numero , ch* eglino 
chiamano il Numero duale, come íignificante 
due . — Gli Ebrei han puré una cofa íimi-
l e ; ma allora egli ha luogo, quando la pa
rola f igniñca una cofa doppia o per natura 
come le mani , g l i o c c h i , & c . o per arte 9 
come f o r b i c i , tenaglie , & C , 

Quanto ai nomi comuni ed appellativi , 
par che naturalmente tutti richieggano un 
Numero plurale; pur ve ne fono d i v e r í i , che 
non n c h a n n o , come inomid'oro, argento, 
acc ia io , & c . 

L a differenza áé1 Numeri ne'nomi é efpref-
fa con la d i ñe r enza di terminazione, o del-
ie fin al i . 

N c l F Inglefe , il í ingolare comunemente 
fi cambia i n plurale aggiungendo h s ; come 
t r ee , trees*, h a n d , hands, & e . D o v e l a pro
nuncia i l r ichiede, come quando i l í ingola
re finifee i n s oá x , sh , o eh, fi fuol fa-
re i l plurale co l l ' aggiunta d i es i n luogo 
d i s. 

I p lura l i degli a g g e t t i v i , abbenché var ia t i 
dai í ingolar i in mol t i f l ime altre l i ngue ; pur 
ne l l ' Inglefe fono generalmente i nva r i a t i l 
V e d i VERBO . 

NUM RI , nella Poefia , ne l l ' Oratoria , 
nella M u í i c a , & C a fono certe mifure r pro-
p o r z i o n i , o cadenze , che rendono un ver-
fo, un periodo , od una canzone, g ra t i a l l ' 
orecchio . Ved i VERSO , MISURA , CA-
DENZ A , &C. 

I Numeri poetici ^ t¿ '\Numeriprofaici r fono 
a í q u a n t o di íFerent i . 

I NUMERI Poetici confiftono i n una certa 
a r m o n í a , nelP ordine , nelle quan t i t ad i , & c . 
de' piedi e delle fillabe ; che fan la compofi-
zione muficale grata a l l ' orecchia , ed atta a 
c a n t a r í i ; acheerano t u t t i i veríi degli an t ichi 
ind i r i zza t i e o r d i n a t i , V e d i RITMO . 

D i quefti Numeri parla Virgilio nel la fuá 
quarta Egloga . 

—- Números mm:m fi'verba tenerem* 
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E nella fefta: * 

T u m vero in Numerum faunosque 
que videres 

Luden — — 

I Numeri coñ i tu i f eono P aria ed i l caras:-
tere d' un verfo ; e lo denominano, facile , 
córreme , molle , baffo , afpro , fonoro , & C . 
I verfi feguenti di M i l t o n fomminiftrano u n 
efempio de' Numeri m o l l i , f a c i l i , e c o r r e n t i . 

Then feed on thoughts , which voluntar^ 
move 

Harmomcus Numbers j as the tuneful 
bird 

Sings darkling , and in shadiejl covert 
hid , 

Tunes her noBurnal note: 

O h quanto diverfi dai Numeri di quegli 
a h r i : 

Arras meet voith arms , faucheons with 
faucheons clash, 

And fparks of fire y Jiruck out from ar* 
mour ̂  flash. 

I NUMERI Rettorici o Ptofaici' fono una 
fpezie d ' a r m o n í a femplice inaíFettaía , che 
meno abbaglia , che quella del verfo j m a 
che é perb t a l e , che fi femé , ed affetta i 'ani-
m o con p l a c e r é . 

I Numeri fono quell l che fan che lo ftiíe 
fia e fi diea fac i le , l i be ro , r o t o n d o , p l e n o , 
corrente , & c . V c d i S r i L E » 

U n bell ' efempio áe1 Numeri 1'abbíam i n 
quel paffo d i T u l l i o pro Marcel lo : Nulla 
eft tanta vis tantaque copia qua non ferro ac 
viribus debiUtari frangique pojfit . T u t t a la 
beliezza del quale perderebbefi pe rogn i orec
chio mediocre r fe foffero i numeri ogni poco 
cambial i , cos í : Nulla efi vis tanta 7 & co
pia tama , quís non pojfit debiUtari, frangique 
viribus & ferro» 

I Numeri fono una cofa a í í b lu t amen te ne-
ceflaria i n ogni fer i t to , ed anche i n ogni 
difeorfo . Quind i Arif totele , T u l l i o , Q u i n -
t i l i ano , & c . pongono molte rególe , per l a 
m i g l i o r maniera di framifehiare d a t t i l i , fpoa-
dei , anapefti , j ambi , chorei , raoloíTí , 
& c . affin che fien perfetti i Numeri d t l i ' 
Orazione • 

La 
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L a íbftanza di quanto han detto f i pub r i -

durre a que! che íegue . i . L o ñ i l e diventa 
numerofo , mercé f alterna difpofizione e 
temperatura delle fillabe lunghe e delle bre-
v i ; COSÍ che la mol t i tudine delle b rev i non 
l o renda troppo affettato e veloce, né qwel-
¡á delle lunghe troppo lento é l á n g u i d o . — 
C o s í , T u l l i o a Cefare : D o m u i j l i gentes i m -
manitatc barbaras, multitudine innumerahiles, 
locis infinitas , vmni copiamm genere abun
dantes , & c . 

A l i e vol te per veri ta le í i l labe lunghe o 
le brevi íi affollano a bello ñ u d i o , fenza a l -
cuna tale miftura ^ per dipingere la celerita 
o la lentezza d' una cofa con quelle de' N u -
m e r i i come i n q u e ' v e r ü di V i r g i l i o 

Quadrupedante putrem hn i t t t q u a ú t un
gida campum. iEneid . 1.8. 

LuBantes ventos , 
ras. 

tempejl ates que fono-
I d . l . i . 

2. L o ñ l le diventa numerofo col framifehia-
re parole di u n a , di due , e di piü fillabe \ 
e, gr. Vivis & v i v i s non ad deponendam, fed 
ad confirmandam aadaciam . D o v e c h é la t rop
po frequente ripetizione de' monofi l labi rende 
l o ftile baffo che í h n c a ed offende : ex. gr. 
H a c i n re 7ios hic non feret . 

5. C o n t r i b u i í c e grandemente a l lanuraero-
fita d i un per iodo, i l t e rminar lo con parole 
magnifiche e r i fuonant i ; come , m i locus 
quietis ac tranquilli tatis plenijfimus fore vide-
hatur , i n eo m á x i m a molefiiamm , & turbu-
k n t i j j i m a tempeftates extiterunt. 

4 . I Numeri dipendono non í b l a m e n t e dal
la nobil ta delle parole nella ch iu fa , o fine; 
m a d i queüe ancora che fon i n tu t to i l trat-
t o del periodo: come i n quella bella orazio-
ne d i C i c e r . a favor d i F o n t e i o , fratello d'una 
delle Vef ta l i : Nolite pa t i , Judices , aras 
deorum immor ta l ium, Veflaque M a t r i s , quoti-
dianis virginum lamentatiombus de vejlro j u d i ~ 
ció commoveri. 

5. Acciocch-é í l p e r i o d o feorra f á c i l m e n t e , 
ed equabilmente , i l duro od afpro concorfo 
delle lettere e delle parole íi dee evitar con 
cura ; particolarmente lo fpeíTo accozzamen-
t o d i confonanti afpre ; come ars J iud iorum, 
res Xerxes : I I cominciar la pr ima filiaba di 
una parola dall ' u l t ima della precedente ; co-
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me Res mih i invifee f u n t : La frequente ripe
t izione delia lettera o delia filiaba medeu-
m a ; come i n quel verfo d ' E n n i o , á f r i c a 
terr ibi l i tremit hórrida tena tumuitu E i ' u fo 
frequente di parole che hanno una te rmina-
zione f imile \ come amatrices , adjutrices , 
pntfligiatrices fuerunt, 

F ina lmen te , una fommacura fi dee ufare , 
di non cadere ne' Numeri p o e t i c i , mentre fi 
ha la mi ra agli oratori i ; e che i n vece d i 
profa , non f i feriva verfo j nel che anche C i 
cerone íleífo ha. qualche vol ta peccato : te-
ftimonio quel paito , Cum loquitur tant i fie" 
tus , gemitusque fiebant. V e d i VERSO . 

NUMERO , nel commercio , & c . é un ter
mine , che íi prefíge ad un qualche nume
ro di cofe, e che fiabbrevia cosí N 0 . V e d i 
LIBRO . 

N U M E R O S A A r i t m é t i c a . V e d i ARITMÉ
TICA . 

NUMEROSA Exegefi . Vedi EXEGESI . 
N U M I S M A T O G R A P H I A , un termine 

G r e c o , ufato per la deferizione , e cognizio-
ne delle Medaglie , e de Conj ant ichi , fia 
d'oro , o d V g e n t o , o di rame . V e d i MEDA-
OLIA , e CONIO . 

Fulv io U r í i n o , A n t o n i o A g o f t i n i , Vefco-
vo d i Saragoza , E r i zzo Nobi le V é n e t o , e 
Sambuco della Polonia , fono r iu fc i t i nella 
Numismatographia . — N é f i devono o m -
mettere i piü moderni ful medef ímo argo-
mento cioé i due Mezzabarba , Patino , 

, V a i l l a n t , 
. e fra i nof t r i 

E v e l y n . 
N U M M U S , o N u m u s , appo i R o m a n i , 

una mone ta , altramente chiamata Seflenius. 
V e d i SESTERZIO . 

Fu anche alie volte chlamato Numus Se' 
Jiertius . — Decem mil l ia N u m u m , & decem 
mil i ta feflertium , erano fomme Romane , 
che montavano a l l ' iftefíb valore . V e d i MO
NETA . 

N U N C I O , o NONZIO , un Ambafciato-
re del Pontefice a qualche Pr inc ipe , o Stato 
Cat to l ico ; od una perfona che interviene , 
i n luogo del Papa , ad un c o n g r e í í b , od una 
affemblea d i diverfi Ambafc i a to r i . V e d i AM-
BASCIATORE. 

La parola Nuncio ha 1' ifteílb fignificato 
che quella di Ambafciatore ; ma viene r L 
ftretta nel fuo ufo ai foli Ambafcia tor i de* 

Pa-

Spanemio , Ardu ino , M o r e l 
Joubert , Baudelot , Begero , 
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Papi j c o m e quelia d ' Internuncio al loro I n -
v i a t i ftraordinarj, . Branton ci avvifa , che 
quand'ei prima venne i n Corte , i l Nuncio 
avea folo i l t i to lo d 'Ambafcia tore . 

I I Nuncio ha una giurisdizione , e pub de
legar Giudic i i n t u t t i g l i Stati dov 'e i r i f ie-
d e , eccetto che i n Francia , dove egli n o n 
h& altra au tor i t a , che quella di femplice A m -
ba íc i a to re . 

N U N C U P A T I V O , nel leScuole, un ter
mine ufato per efpnmere qualche cofa che 
é fol n o m í n a l e , o che non ha eíifíenza fuor-
c h é nel n o m e . 

Felice Urge l i t ano foftenne che Gesü C r i ñ o , 
come u o m o , foffe D i o , folo nuncupative , 
cioé nominalmente , A lcu ino nella fuá r i f -
pofla a Felice fa vedere che íl cade nel N e -
ftorianismo, c o n diftinguere due f ig l iuol i d i 
D i o i n Gesíi C r i f t o , Puno Naturale , V a l t ro 
A d o t t i v o ; e due D i i , l ' u n o reale , 1'altro 
Nuncupativo . Vedi ADOPTIANI . 

Fo/cwía NUNCUPATIVA , dinota u n ' u l t i m a 
volonta od u n Te f t amen to , f a t í o fol verbal-
m e n t e , di v h * vece, e non meí ío i n i f c r i t t o . 
V e d i VOLONTA ' , e TESTAMENTO. 

N U N D 1 N A L E , NUNDINALIS , un nome 
che i R o m a n i diedero alie ot to pr ime let te-
re dell ' alfabeto , úfate nel lor Calendario . 
V e d i LETTERA . 

Quefta ferie delle ot to le t tere , A , B , 
D , E , F , G , H , é collocata e ripetuta fuc-
ceíífivamente dal p r imo fin a l l ' u l t i m o gior-
u o del l 'anno , una di q u e ñ e efprimea fem-
pre i g iorn i di merca to , o le adunanze chia-
mate Ñt ínáma quaft Novendinx, pe rché r i tor -
uavano ogni nove g i o r n i . 

La gente della Campagna , dopo d'aver la-
T o r a t o ot to g iorn i fucceffivamente , veniva 
i a C i t t a i l nono , per vende ré le lor var ié 
derrate o m e r c i } c per informar í i di ció che 
yiguardava la religione ed i l Governo . 

Cos í i l giorno Nundinale eíTendo fotto la 
lettera A , al i , ai 9 , ai 17 , ed ai 25 d i 
G e n n a i o & c . la lettera D fara la lettera Nun
dinale dell ' anno feguente. 

Quefte Nundinalt raíTomigliano mol to alie 
lettere D o m i n i c a l i ; che r i tornano ogni o t to 
g i o r n i , come ogni nove le Nundinali. V e d i 
DOMINICA LE Lettera. 

N U N Z I O . Ved i NUNCIO. 
N U O T A R E , l ' a t t o , o l 'a r te di f o í k -

nere , o reggere i l corpo nelPacqua , e di 
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progredire i n effa col moto delle braccia 
delle gambe , & c . Ved i ANÍMALE. 

L ' n o m o folo impara a nuotare / t u t t i gH 
a l t r i an imal i perfetti fembra che ' l facciano 
naturalmente \ diverfi pero deg? imperfet t i 
jhon nuotmo i n verun m o d o . 

Appre í íb i G r e c i , ed i Romani antichi j 
Wnuotare facea una parte cosí eífcnziale del
la difciplina de' loro giovani , che per rap-
prefentare un uomo affatto rozzo , e non 
educato, ufavano diré proverbialmente, ch1 
ei non aveva imparato né a leggere , n é a 
nuotare. 

N e ' pefc i , la coda é i l grande i í l r u m e n t o 
del mmo , e non le pinnae o branchie , co
me i p i ü c r e d o n o : per queña ragione i pefci 
fono piu for t i e mufeoloíi i n quella parte , 
che i n tu t to i l reílo del loro corpo ; ficcome 
vediamo i n t u t t i g l i a l t r i animal i ; che le 
loro parti mot ive fono fempre le piu f o r t i ; 
come n e g ü uomin i le cofeie, per oammina-
re 5 negli uccelli i mufeoli p e t t o r a l i , per i l 
vo ló , & c . Ved i VOLARE . 

La maniera onde i pefci fi vann ' avanzan
do nel l ' acqua con la coda , é fpiegata af-
fai bene da Bore l l i de Motu Animal, p a r t . i . 
cap. 32. •— Le pinne de'pefci non fervono 
che a tenere i l corpo ben contrappefato, ed 
a impedi ré la vacillazione . Ved i BRANCHIE , 
e CODA . 

M . Thevenot ha pubblicata un'opera 014-
riofa i n Francefe , chiamata V Art de Na~ 
ger, l'arte di nuotare ^ dimoftrata con figure. 
A v a n t i di l u i , Everardo D i g b y , Inglefe , e 
N i c o l a W i n m a n , Ollandefe , avean date le 
rególe di queft' a r t e . Thevenot ha fatto po
co piü che copiar queñ i A u t o r i . — S' egli 
aveffe fol l e t t o , con la meta di applicazio-
ne , i l t ra t ta to di Borel l i de Motu Anima-
lium , difficilmente farebbefi recato a fofte-
ne re , che g l i u o m i n i nuoterebbono, com'egli 
dice , naturalmente , come g l i a l t r i a n i m a l i , 
fe i l t imore , che ingrandifee i l pericolo , 
non g l ' impediffe. 

Abbiamo molt i íTime efperienze contro la 
fuá afferzione : Gi t ta te un bruto , appena 
n a í o , i n un fiume, ed egli nuota : gi t tate-
v i un f anc iu l lo , avanti che fia capace di t i 
more , ei non mota gia , ma fi fommer-
ge . La ragione fi é , che la macchina uma-
na notabilmente differifee nella fuá ñ r u t t u -
ra e configurazione da quella de* brut i ; e 

par-



patticolatmetvte , lo che é ben fífaoráím-
r i o , nella fituazione de! fuo centro di gra
v i t a , N e i r u o m o , la tefta é oltre modo pe
í a n t e , r ifpetto al refto del corpo i a cagio-
m che la tefta é guernita e piena d' una 
vifcera grofía c pefante , ch' é i l cerebro , 
ed ha ol tre a cih moho di carne e d ' o f fo , 
n é v i fon in eflfa cavitadi fol d'aria piene: 
¿i maniera che imraergendofi la tefta fot t ' 
acqua per la fuá propria g r a v i t a , i l n a í b e 
le orecchie p r e ñ o fi r i e tnp iono : cosí i l gra
ve portando giíi i l leggiero , i ' uomo pre í lo 
s 'affoga, e pcnfce . 

M a ne' Brut i la cofa é a l t r i m e n t i : imper-
c iocché la tefta ^ avendo poco cerebro , ed 
«ífendovi i n effa m o l t i f e n i , ü fuo pefo , i n 
l iguardo al r imanente del corpo , é mo l to 
mcno confiderabile i cosí che eglino fácil
mente poflbno tenere i l loro nafo al difo-
pra de l l ' acqua , e cosí refpirando liberamen-
l e , fono fuori d i pericolo d i fommerger í i , 
a í te f i i pr incipj della Stat ica. 

I n fatí i f arte di Nuotare, che non fi pub 
apprendere fe non col! ' efcrcizio , confifte 
principalmente nel teraere la tefta íbpra dell ' 
acqua ; cosí che i l nafo e la bocea e í í endo 
i n l i be r t a , fi poífa continuare la refpirazio-
ne : i tnpc rocché quanto a ' p i ed i , edal leraa-
n i , baila a g i t a r l i , e fervirfene come de' re-
m i per condurre i l n a v i g l i o . 

Vef:ica NuOTANTE , O N A T A T I L E , é Una 
vefeichetta d 'arsa, chiufa ne' corpi de' pe-
f e i , col mezzo della quale e' fon refi a t t i 
a íoítenerfí a qualunque profonditad'acqua . 
V e d i ARIA , e PESCE. 

I m p e r o c c h é Tar i a in cotefta vefclca eífen-
do p t í r o rasno compreí fa , fecondo la pro-
fondit 'a, a cui nuota i l pefee, oceupa piu o 
meno di fpazio; e confeguentemente i l cor
po del pefee, parte della di cui maí f i é que-
ü a vefeica , é rnaggiore o minore , fecondo 
le diverfe profondita ; e nonoftante n t iene 
i l raedefimo pefo aífoluto . Ora la regola 
de infídenttbuí húmido fi é , che un corpo piii 
peían te ^ di tanc'acqua , che eguaglia nella 
quanti ta i l volume di eífo , nece í f a r i amen te 
íi fomtnerge; un corpo che é piu legg ero , 
nuota; ed un corpo di pefo eguaie, pofa i n 
qualunque parte del l ' acqua. Ved i FLUIDO, 
Gravita SPECIFICA , & c . 

Per que í la regola , fe i l pefee nella mezza-
na r e g i ó n dell 'acqua é d i pefo eguaie co l l ' 

Tom, V. y 
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acqua , c!a volume a volume ; i ! pefee i v l 
poíera o ftara in quiete fenza aicuna natu-
rale tendenza o verfo a l l ' insu , o verfo a i r 
¡•ngíü». 

E fe i l pefee fark piu a fondo ne l l ' acqua 3 
i l fuo volume diventando minore per la mag-
gior compreffione della vefeica ; ei refterk 
ferapre commenfurato alia gravi tk dell 'acqua 
in quella par te . 

Se i l pefee é p iu alto che la mezzans 
regione, 1'aria d i la tandof i , ed i l volume del 
pefee confeguentemente crefeendo, ma non i l 
pefo, i l pefee verra d i fopra, c reftera fulla 
fomrnita dell 'acqua. 

E' probabile che i l pefee , per mezzo d i 
qualche az ione , poífa mandar fuori aria dal 
la fuá vefeica, e introdurvene di nuova . J í 
Sig. Ray oíferva , che nella maggior parte 
de' pefci v ' é un canal manifefto che mena 
dalla gola alia vefeica natátiles i l qua! feti-
za dubbio ferve per lo trafporto dell5 aria ; c 
che v ' e una forza mufcolofa n c ü a tún ica del
la vefeica, per cui i l pefee pub contraria , 
o riftrignerla quando g l i aggrada. 11 mede^ 
fimo Autore aggiugne, i n conferraa della fuá 
dot tr ina , che trovafi , a n d a r é i l pefee i m m e -
diate a fondo , fe quefta vefeica i n qualche 
pefee vien punta , o rotta ; fícché ei non puí> 
né foftenerfi , né alzarf i : E che ne' pefci dt 
figura p i a t t a , come nclle foglioíe , n e ' r o m b r , 
& c . che fianno fempre quafi bocconi ful fon
d o , non v i é tale vefeica. 

N U O T A N T E nel i ' Araldica , V e d i MA
TANTE . 

N U O T A R E , o andar fotto acqua . V e 
di MARANGONE. 

N U O V O . Ved i g l i A r t i c o l i ANTICO , 
MODERNO, &C. 

Algebra NUOVA. V e d i 1 'Ar t i co lo ALGE
BRA . 

Aflronomia. N a o v A . V e d i 1 'Ar t i co lo 
ASTRONOMÍA. 

Luna NUOVA, Neomenia , lo ftato della 
luna un poco prima , e un poco dopo la 
di lei congiunzionc col S o l é . V e d i LUNA, 
e CONGIUNZIONE . 

>SV//(? N u o v o . Vedi T Ar t i co lo S T I L E . 
T a volé NUOVE . Vedi i ' A r t i c o l o TA-' 

VOLE . 
N U P E R Obi i í , nella legge, un mandato 

che m i l i t a a favore d' una coereditrice , che 
viene fcacciata a forza dal fuo coerede dal-

D d d d le 
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!e terre o pofleííioni , deí le quall i l loro 
padre o antenato comune é mor tb poffeden-
dole in feudo femplice. 

N U T A Z Í O N E , n c l i ' A í l r o n o m i a , una 
fpezie di trepidazione, o di moto t r é m u l o 
dell ' affe deila tér ra ; per cui , in c ia ícuna 
r ivoluzione annua, egli é due volte incl ina-
to a l i ' ecl i t t ica ; ed altrettante r i to rna alia 
fuá primiera pofizione. V e d i T E R R A . 

Che la luna abbia un moto fomigliante , 
moflrafi dal Cav. N e u í o n , nel p r imo l ibro 
dei fuoi Principia; ra a egli offerva nel m\> 
dcfimo t e m p o , che quefto moto debb'elTer\e 
piccoliflamo , e appena fenfibi le. Ved i MO
TO , ed ASSE . 

N U T R I T I V A Facoltcí. V e d i l ' A r t i c o l o 
KUTRIZIONE . 

NUTRITIVI Cr i / i e i . V e d i CRISTEO . 
N U T R I T U M , nella Farmacia , é una 

denominazionc , data ad un u n g ü e n t o dif-
í e c c a t i v o , r infrefcante, preparato con l'agi-
tazione e nutr izione di l i t a rg i r io d ' o ro con 
olio cd aceto , o col fugo del folanum , 
i n un mortaio . V e d i UNGÜENTO , e NU
TRIZIONE . 

N U T R I Z T O Sugo. V e d i l ' A r t i c o l o NU
TRIZIONE . 

N U T R I Z I O N E , nel l ' e conomía a n í m a 
le , é l1 acceffione, la giunta , o 1'appofizio-
ne di nuove part i al corpo , íuni l i a quel-
le delle quali egli é gia compofto ; o per 
la fuá aumentazione, o per lo r i í lo ro d i 
quelle che fi fono confumate. 

Per lo moto continuo de ' f lu id i ne 'vaf i m i -
n u t i del corpo , e per l ' az ion i de 'mufco l i 
& c . alcune piccole particelle neceíTariamen-
te fi mangiano o tolgon via d a i f o l i d i , co
sí mangiate vengono a mifchiarfi co' flui
d i , fi movono con cfle , e fono alia fine 
e l i m í n a t e ed cfalate per l i p o r i . V e d i PO
RO , e SOLIDO . 

E n d i o fleííb t empo , i fluidi, per un at-
t r i t o cortante via via f cemat i , s' appluano 
agli orifizj de' vafi perfpiratorj , e fuura 
fvanifcono dal corpo . V e d i TRASPIRA-
ZIONE . 

Quind i i l corpo a n í m a l e per la condizione 
appunto della fuá macchina e flruttura , d i 
ven ía p r e ñ o foggetto alio fcadimento « d a l 
la d i f l ruz ione . V e d i MORTE . 

Per confervare adunque la vita , é ne-
ceffario ehe f i faccia un rifarcimentonc'fu-
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ghi , e ne' fol idi del co rpo ; eguale e fimi-
lare con quel che s ' é perduto in que' mo-
t i ; lo che ch iama í i í azion della Nutri
zione . 

Ora i fughi perduti f ác i lmente fupplifcon-
fi c o l i ' a l i m e n t o , colla bevanda, c o l l ' aria , 
& c . i n t rodo t t i nello ftomaco, d i g e r i t i , con-
ve r t i t i in chi lo , pofeia in fangue, e di l ^ 
feparati per l i proprj condott i , c p o r t a t i 
mediante l ' az ione del corpo , ai proprj re
cae a col i nella maniera che abbiamo fpo-
í k fotto g l i A r t i c o l i DIGESTIONE , C n r -
L I F I C A Z I O N E , S A N G U I F I C A Z I O N E , C SE-
C R E Z I O N E . 

M a la nutrizione delle parti f o l i d e é m o l 
i ó pm ofeura ; ed ella é flata i n fa t t i i l 
foggetto d ' i n f i n i t i dubbj e diferepanze fra 
g l i A u t o r i ; né fi avea un divifamento i n 
terno ad eíTa, che foííe razionale e che ap-
pagaíTe , avanti quello dcli 'accurato Boerhaa-
ve , k cui d o t í n n a é la feguente. 

Ogni parte folida del n o í h o corpo c o n n » 
d ' a i t r e m i n o r i , fimihífime alia piu grande; 
i va f i , di veficule, o v a f e t t i ; l eo í fa di pic-
c io l i offi , &.c. La quale ñ r u t t u r a va al d i 
la d' ogni confine de'fenfi , benché con T 
arte a ju t a t i , come hanno dimofira to collc 
piu aecurate efperienze ed o í fervaz ioni M a l -
p i g h i , Ruifchio , Lecwenhockio , ed H o o k i o . 
N o n fembra perb che quefta divifione c fud-
dmf ione vada tanto a l l ' i n f in i to , quanto 
forfe moflrerebbe la natura de l l ' a l imen to , 
e degli umor i , o de' fughi . 

S'ar roga , che da 'm ic ro f eop j , dalle in ie-
z ion i , dalle piccole ferite , dalle atrofie t 
da l l ' eíf icazioni appariamo, cííere aífai po-
ch i i noftri foüdi , fe cogl i umor i , o co* 
fluidi l i paragoniamo ; ed é quafi d imof l r a -
bile dalia confiderazione de l l ' o r ig ine e d í l l a 
generazione de' v a f i , c dalia r i fo luzionede ' 
vafi piu grandi i.e' loro piü picciol i co f i i -
t u t i v i , che tu t ta ¡a mafia íul ida riel cor
po é cofirutta di raeri n e r v i , come fuoi ele-
m e n t i . V e d i ÑERVO. 

Ed in fátt i , tutta quefta maí ía , fe t u 
ne eccettui una i n c r e d i b ü m e m e picciola par-
t icclla , forfe e formuí í i in pr ima da un 
fo t t i l i í í imo co i l iquamento , m o í t o fimileall' 
ifieíío fugo de 'ncrv i ; liccome abbondantc-
mente ha mofirato i l .grande Marp 'gh! nei 
fuoi d u e T r a t t a t i de ovo incubato, Imperoc-
c h l fié pringa i l bianco dell1 ovo nutr i fee , 

che , 
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che , per merzo deil ' incubazione , egU 
non fia portato per gradi innumerabi l i di 
í l u i d i t k , dalla fuá pr ima craffizie a quella 
c c c e ñ i v a f o t t i g ü c i z a , i n cui termina . M a 
anche a l l o r a , i l liquore dato cosí a ü ' em-
b r i o n e , é craíTo oltre mifura , e dee tras
m u t a r á in m o l t o pih f o t t i l i p a r t i , ne' vafi 
c nelle vifcere delT embrione raedcfimo. 

Da queQo f o t t i l i ñ i m o umore provcnut i t 
p r i m i fohdí , gia da pr incip io aíTai teneri „ 
e fimiliíTimi a ' l i q u i d i , paífano di nuovoper 
gradi i n f i n i t i i n t e r m e d i i , avanti che a r r i v i -
no al loro u l t i m o flato , cd alia loro foiida 
confiftenza; í iccome ha m o í í r a t o M a l p i g h i 
nelle O v a , e Rui fch io ncgli E m b r i o n i e n e r 
F e t i . D i qua dunque fegue , che i fo l id i t 
nella loro prima formazione dai l i qu id i don
de fon nat i , dif íer ifcono foltanto da que l l i 
nella quiete , nella c o e í í o n e , e nella figu
r a , i — Laonde una ta i part icel la , or nel fuo 
fiiudo flato , diventera una parte del folido 
da formarfi da cíTa , tofto che avvenga che 
íievr una forza la qual operi la fuá cocfione 
colle altre pa r t í folide ^ in qualfivoglia moda 
che ella lo faccia -

Quefta cotfione f ác i lmen te G produce i n 
una fibra g a f o r m a í a , fe accade che v i fia 
t ina cppor tuoa cavira nc í folido y lafeiata 
aperta da qaakhe particella perduta , e nel-
lo íleíTo t t m p o una particelia nel fluido y 
corrifpondentc a quella nella mole , nella 
natura e nella figura ; e per u l t i m o , una 
forza y che la intruda in quel í u o g o , o che 
ve Tadat t i . C o s í nafcerk e feguira una real 
Nutrizicne de' íol idi ne' vafi m i n u t r , per 
mezzo de i l 'un ione de5 quali fono format i i 
g n n d i r c ioé ne' nervi v o ne' vafi a lor fi-
mi l i í f imi . — L o che efifeodo i m p r a t i c a b ü e 
per via di t u t t y a l t r o l iquido , che di quello-
che in quefir vafi e portato , appare eviden
te , che i l fugo n é r v e o , o almeno un fuga 
a l u i f o m i g i i a n t ' í i i m o , é la materia i reme
diara o p r e í í i m a della Nutrizicne t Donde la 
Nutriztone- ci fi m a n i f e ñ a per una delie u l t i 
m e , e p iu perfette azioni del corpo ^ men
tre perot tener q u e ñ a lodevole , tu t te le azio
n i precedenti devono neceíTar iaraente effere 
í i a tc t a l i . . V e d i SPTRITO.. 

I I chí io adunque, che alcunr fan la mate
ria immedia ta della Nutrizione , é i n vera 
opportuno a r iempire i vafi pih grandi t 
m& non pub n u t r i r l i o r i f iorarh * Quefti r 
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q u a n d ' I a t tenuato, cambiato , piíi in t ima
mente mefehiato e fiemperato ne' polmoni 
per mezzo della refpirazione , é refo cosí 
adatto per paífare i n cer t i vafi , e fenza 
dubbio piu a p ropof i to , ma non lo é anco
ra del t u t t o , a d ivenir la materia della N u 
trizione . Ved i CHILO, 

M a , m c r c é la replicata azione de 'po lmo
n i , dclle v i fcere , de 'vafi , & c . v i fi forma 
da queflo umore , un fero blando , tenace, 
plaf t ico, i n f ip ido , che fe s'incraflTa col fuo-
co diventa perfettamente fimüe al blanco dt 
un ovo . Quefio fluido per tsnto ha in sé 
tu t te le condiz íon i t róva te in quel lo , da c u i , 
per certiíTima erperienza, fappiamo che tu t 
te le parti folide d i un a n í m a l e efeono c fi 
fanno con la mera incubazione . Eg l i é adun
que un paflo o grado piu d a v i c i n o j ma non 
difpofio affatto per l o n u t r i m e n t o . M o h o 
meno lo é i l crúor, o la parte roffa , g lo-
bulare del fangue ; ne 1'un né l ' a l t ro pub 
ancora ney vafi m i n i m t avere T íngre í íb ; 
non oftante e T u n o e Ta l t ro da differenti 
A u t o r i , faffi efifere i l fugo nu t r i z io . V e d i 
SANGUE, SERO , e CRÚOR. 

M a ficceme i l calore dcl l ' incubazione , 
cosi 1' azion delle vifcere e d e ' v a f i , ful fe
ro , v ' introduce var j cambiamtn t i ; fin a 
t an to che una parte di cíTo fía reía abba-
fíanza fot t i le per l 'uopo e fine r ichie í to » 
Que fia , q u a n d ' é efaufia o confumata , to í io 
nparafi : e si vienfi ad avere finalmen
te la vera ¡ m m e d i a t a materia della Nutri 
zione'* 

M a quello fleíTa umore perdendo troppe 
delie fue par t í oleofe, per le molte rip* t u 
te c i r co laz ion i , é refo t roppo acre ; e fen-
do altrcsi fpogiiato delle fue piu l iquide 
pa r t í , per la medefima cagionc , diveotst 
troppo denfo; e si rendefi inopportuno per 
tale fecrezione . D i qua nafce la neceffir^ 
di nuovo chilo % e di nuovo al imento , per 
mantenere la Nutriztone. 

Accertata e flabihta cosi la materia della 
Nutriztone ; feguono la maniera , con cui el
la f a í í i , e la fuá cagione i — U n fugo, i l quale 
é fpinto dirctramente per un cana íe pieno , 
cón ico o c i l indr ico s claí l ico ,. o r í g i d o , fe i l 
fuo corfo é da una parte pi5 fpaziofa ad un® 
piu anguila; , o fe v ' é qualchc cofa che a l 
fuo moto s'oppooey sforzeraffii d i fíendere I 
la t í del fuo canale feeondo 1' aííe della fu» 

D d d d 2 . iuss-
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lunghezza: cib fegue i n faít i da per Vatto 
nel no í l ro co rpo , eccettuate forfe le cavita 
deilc vene , e de ' r ice t tacol i . Perq.ucÜo sfor-
s o , anche debole, continuamente r í p e t u t o , 
i vafi infenfibilmente s' allungheranno , e 
oe i r a l lungar f i , fi faranno via v is p i u fo i -
í i i i e í c a r n i . D i qua T u l t ime eftremitadi 
de' vafi , che ncH'uorao fono piccohflirae , 
e t cnu i f f ime , faranfi d i continuo men coe-
r c n t i , cioé proffime alia d i í ío luz ione ; ed 
alia fine fara cosí debole la loro coercnza, 
che appena d i ñ e r i r a n n o da' fluidi. 

M e n í r e queÜo moto procede,. e fí cont i 
nua la propulfione, ncceíTariaraente accade-
ranno quede due cofe : Prima , le u l t ime 
particelle de' m i n u t i f f i m i tubi eíTendo rtac-
ca te , di nuovo, convertirannofi in una fpe-
aie d' u m o r e , in qualfivoglia parte del cor>-
po i n cui fi at tacchino. I n íecondo luogo , 
le p iu picciole particelle , che con la loro 
unione componeano le tcnui fibrille, faran
no cosí fe para te Tune d a l i ' a i t r e , che laíce-
j a n degli in ter í l iz j aperti in que ' luoghi r do-
ve pxlmi coharebant.. Ambedue queí t i eíFctti 
f i produrranno in t u í t i i t e m p i , ed in tut te 
le parti del corpo, finché la v i ta continua ; 
maffimamente qpando la natura é f o r t e , e 
le a i i o n i del corpo violente . M a 1' ifteíío 
« m o r e , , da, cui fono prodotti queíl i cffct t i . , 
contenendo i n copia particelle fimiii aquel -
le che f i fon cosí feparate e perdute , le 
conduce e le applica a cotefti in te r f i iz j , 
per q u e ü o üe í íb empito col quale fi sforza 
di diftendere i c a n a l i ; e cosí intercette a l 
ia fine in quefti m e a t i , le forma , ie adat-
t a , e le appicca v cosí che s ' a í t e n g o n o nelf 
la fleffa maniera che le p r ime . . 

La mate r i a , la. preparazione , l 'applicaí-
x ione , , 1' energía del moto fempre r imanen-
¿ o le fiefTe ; cib che da un tempo a l l ' a l t r o 
f i perde , immediate. cosí fi ripara j ed i fo-
Hdi continuano nello. fteffo fiato di prima , 
c ioé perpetuamente, fono nmriti , r i f a t t i , e 
confervati . , 

Quel che manifefia. in cib ¡a fapienza del 
Greatore, fi é , che 1'ifleíía cagionc che 
i n e v i t a b ü m e n t e . diftrugge , ripara di nuovo 
ad un trat to , c per la medefima azione , 
e che , quanto é maggiore la perditai,. tanta 
piu . copiofo é 11 r i f ac imenío j , c per u l t i m o , 
che quclle: p a r t i c h e . p r i m e furono nell 'azion 
del corgo confumate, ie prime, riíloranfi. , . 
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I n ol t re egli é evidente, che q u i n t o 

n u o v i , piu t ene r i , e piíj proíTimi al!a cau-
fa motrice fono queíl i vafi , tanto piu fa5-
ci 'mente s1 a i lungano, fi d i í k n d o n o , fi di" 
í l r u g g o n o , e fi r i fanno: Percib i noí l r i cop-
p i , piu v i c i n i che fono alia loro origine , 
tanto piu crefcono . I m p e r o c c h é 1' azions 
fempre. continuando , i vafi piu grandi di*-
ventano piu eítefi dal loro fluido e nello 
fisffo tempo i p u piccioli , de' quai foti 
compo í l e le merabratie o le tuniche de 'p i í i 
grandi , 0 compr imono ,. fi feccano , cd 
alia fine fi f&n c o a l c í c e n t i , ed u n i t i ; dor,'-
de nafce per verita della fermezza o faldez-
za nclie fibre, n;a infierne una perdí ta de5 
vafeu l i . 

C o s í , quel i í ch'erano vafi in p r i m a , co
rrí i n c i a n o ad eífere men duri l igamenti ; e 
refi fiffi i fluidi , i diverfi vafi vengono a 
dar giü e compaginarfi : dal concorfo d i 
quefte esgioni provengono la forzar la du-
r e z z a l a r ig id i t a e la eraí í lzie delle par* 
t i fol ide. 

Qu ind i é , che ií numero de'vafi é mag-
giore negli e m b r í o n i ; e, fecondo che ¡ ' e tk 
s' avanza , egii fcema e fi diminuifee fcnf i -
b i l m e n t e i e di qua , la 1er debolezza í l m p r e 
declina , e la loro forza e faldezza crefee • 
1.1 perché n e ' g i o v a n i , la quantita degli umo-
r i r idonda , e grandemente ecceue i folidi :• 
N e ' vecch i , i folidi eccedono i fluidi . Ed 
ecco la ragione, la maniera cd i l fenóme
no del crefeiraento , dello fiato, della de-
c i inaz ione , e alia fin della- morte per ¡a--
mera vecchiczia . . Ved i MORTE-. 

U n o ¡1 quale confideri quefio divifamen* 
t o , e lo confronti con quel che s t tua lmsn-
te oíTervar fi pub nel noflro co rpo , trove* 
ra che ogni c i reoí lanza batte , ed ha luo* 
g o : C o s í vediarao , che urna la cu t ícu la f 
i n ogni t e m p o , e per í-utso, c o f t a n í e m e n t s 
fi disquamma , fi a-brads, e da frefeo riño* 
vafi 5 cosí i l pelo, cosí T ugne, i d ;n t i con
t inuamente l o g o r a t i , s f r ega í i , m a n g i a í i via 
e flaccati r i tornano ; e le pa r t í tolte da i 
vafi e dalle oíTa prefio fi r i ü o r a n o e crefeo-^ 
no di nuovo . Ed cfaminando. con-un micro* 
feopio le fozzure abra fe. dal l ' efiremitadi dei 
vafi od eíalate , e d i lu i íe nel l 'acqua- , feo-
priamo manifeflamentc , cífer' e lkno- fatic 
d i parti folide. e; di. fluide . 

Quindi pu ré noi vediarao „ che la^ mole-' 
dsli 
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ác l corpo aecrefeiuta per tu t ta la fuá efle-
fa nelle perfone gra í í s , carnofe, e m u f c o 
lofe , non faffi per T accrefcimento de ' fo l i -
d i y ma per la loro! e í ienf ione in cavitadi 
p iü g r and i , piene di umori congeü i e fta-
g n a n í i . E di qua é , che la pinguedinc d i 
venta noeiva, perché ella carica, i n d t b o l i -
fce, e foíFoga .• Vedi CORPULENZA . 

Percib é neceífario tare una grande d i -
í l i n z i o n e tra nmrizioncy e replezione ; edeb-
be a c ío avere i l Medico uno1 fpeziale r i -
guardo : i 'ana fo r í i f i c i i ido , e condenfando 
i v a í i , l ' a l t ra indebolendoli , rendcndoh la-
ÍCÍTI , ed e í t e n d e n d o i r . Vedi PÍENEZZA . 

D i q.ua finalmente fcopriamo , per qual-
eagione la fdbbnca de' fol idi r o í é dif t rut-
ta- da ' l iqa id i contenut i y p e r c h é , quando un 
ñ e r v o é eo r ro t to , la nmriziom d i quella par
te a cus egü appartiene, ce f í i ; e perché L' 
iflefío abbia luogo in un ' a r t e r i a : Pe rché i n 
ian tmbr ione non v i fieno f o l i d i , i n un fe
to pochilTimi , ne'vecchj una maggior quan-
t i i a j e perebé anche i nervi , i tendini , 
k a r t e r i t , ed i r i ce t t acoü diventino prima-
c a r t i l a g i n o í i , e poi o (Te i ? Vedi SOLIDI , &c.-

NUTR rziONE delle Piante . Vedi VEGET A-
ZÍONE y SÜGO nutrhio s CIRCOLAZIONE , &.C,. 

NUTRIZIONE, nella Farmacia , una- fpc-
zie di preparazione, che coníi í ie nella m i -
fíara gradúale de 'J iquori di difieren t i natu-
sc , agitandoli in í i emc fin a tanto che ab-
biano acqu i í l a to una fpcffa c o n ü ü e n z a . — 
Come nel fíare i l bu t t i ro di Saturno , o i ' 
unguentum n u t r i t u m . Vedi NUTRÍTUM . 

N U V G L A , nella Fifiologia , una raccol-
ta- di vapore c o n d e n f a í o , foípefa' nell 'atmos
f e r a V e d i VAPORE.. 

La Nuvola é una congerie di pardcelle" 
acquofe , o- di vefeieule follevate dall1 ac-
qua , o dalle pa r í ! acquee della t é r r a , per 
lo calor folare, o ío í í e r r anco , o per ambe-
due ; che ne! primo ftaccaríi da! n o ñ r o g l o 
bo fono cosí minute che non fi poffono ve-
dere ; ma fecondo che fi alzano , abbattcn-
dofi i n un maggior grado di freddo, fi con»-
denfano , e fi rendono opachc , m é r c e l a x\\x-
nionc delle loro part í ; cosí che rifletto1-
no la luce , e div-entano v-ifibili Vedi GON-
BENSAZIONE .. ' 

La maniera onde i vapori fi follc\?ano 
© convertono in Nuvole-r fi pub concepire 
OCSJ .. •—Eí ícndo : i l fuoco d'un?^ natura- h ' Á 
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giera , ed agí le , fác i lmente dirompe e fi 
ftacca o feioglic d a ' c o r p i , ne 'qual i é r i te = 
ñ u t o : Quanto alia maniera , onde cib fa í í i , 
vedi Tart icolo BOLLIRE . 

Ora , a caufa dell ' eccedente plccolezza del
le particelle del í u o c o , la lor forza a t t r a t t i -
va debb' eííere í m i f u r a t a m e n t e grande : quin-
Ci v nella loro afcefa , per i» corpi o mezzi 
fluidi, parte del fluido s' appicca attorno di 
c í í e , e afcende infierne, in forma di vefci* 
chette d'acqua , ripiene zeppe di particelle' 
di fuoco ; le quai vefeichette fon appnnto 
que! che noi chiamiamo vapore. Ved i Fuo
co, e VAPORE. 

I n o l t r e , queí lo vapore e í íendo fpecifica-
mente p iü l egg ie ro che Paria, afcende in ef-
f a , fin tanto che g'ugne a quella regione" 
dell'atmosfera ch? é del i ' lílcfifa fpecifica gra
v i t a , ed i v i r imane fofpefo, fin che le ve
feieule acquee, t h ' crano da prima cosí tenar 
e impercet t ib i l i condenfandofi oramai dal fred
do dtl!e regioni fuper io r i , e le lor ignee par-
i k e l l e inchiufe fpegnendofí , o almeno fendo-
i n minore fpazio o giro fofpinte e ndut te ; 
la loro denfita primieramente crefee cosí 
che le rende opache abba í i anza , onde poter' 
rifletecre la luce del Solé , e diventar- v i & b K 
\ \ f e la loro fpecifica gravita é a c c r e í c i u t a , 
a ta-lché le fa di ícenderc : nel primo1 fi ato-
fe no chiamate N u v o l e j c nel fecondo , quan
do giungono a n o i , p ioggia . Vedi PiOGGrA 
vedi- anco BARÓMETRO'. 

Le N u v o l s o l t r e H loro ufo quando d i -
fcendono m pioggie , giovano eziandio men
t í e fianno neli'atmosfera fafpefe ; in quanto 
che ajutano a mit igare l 'ecceffivo calore del- ' 
la zona tórr ida , e la coprono' e difendono da" 
raggi del Solé , fpezialmente q.uaod' egli é nel5 
íuo zenifh . Ved iTEMPO . 

N Ü X * Fcw/V>?, i l frutto , o , come slcuni 
vog l iono , Poffo del frutto di un albero , che1 
ere ice in- di verle part í d' E g í t t o , e nelle I f o -
le di T i m o r , e di Ccy lano , d'una qualitk 
forre na rcó t i ca 5 cosí che ñ annovera fra i» 
ve l en i . 

E i r é- rotor ída e p iá t t a á * ü # co lo r grigio! 
forcino di f u o r i , e di varj colori dentro •, ora* 
g i a l l o , ora bianco , ed ora bruno . Le piü; 
grandi ,- le piü bianche , le piíi nuove , c piiú 
monde , fon! le mig l io r i ,.-

Que l l adrog^ dicefi- e fie re un tíeriiffi.'nio Ve--
feütt per tütsi g ' i an i a t a l i ' e cce t i b ' ohe - petr 

glii . 
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g l i uomin i . V e d i VELENO . — A í contra* 
r i o , He r r aanno , P ro f i f í b r eBo tán i co a Ley-
den » i l q^ale ha fc r i t to fopra di e i b , dice 
che k Nuces Vómica á i T i m o t f e di Ceylat i 
fono cccellenti fudonf i c i , e da noverarfi t n 
le medicine c iure t iche . 

N u x G a l l a . V e d i l 'ar t icolo GALLE. 
N u x Indica , i l f rut to del Cacao . Vedi: 

CACAO , e CIOCCOLATA. 
N Y C T A G E S * , o NYCTAZONTES una 

f e t l a , che fi diftinfe peí fuo inveire c o n t r o l a 
pratica di vegí iare la not te cantando le lodi 
d i D i o ^ percha, dicevano, la notte é fatta 
per i l r ipofo. . 

* L a parola viene dat Greco iv%^ notte 
N Y C T A L O P I A * , o NYCTALOPS , un 

male che impedifee i l vedere di g i o r n o , e 
non di n o t t e ; ovvero un 'mdifpofjzione nel-
la quale una vede megi io la, not te che i l 
giorno, , 

* L a parola viene dal Greco vv^y notte + 
ed aKoiri% , volpe; perche quefl'1 animale-
dice/i che veda mem di giorno , che d i 
notte. 

N e l qual ft-nfo é ufata la voce da Ippo-
€rate . 

La NyBalopia crcdefi che provenga dalla 
foverchia diffipazione degli f p i r i t i nel gior
no y che poi íi raccolgono la n o t t e . V e d i 
VISTA . • 

Bocrhaave dice» che \zNyBalopia confi-
fíe in que í lo , che l'uvea é imniobi le , c n e i r 
iíleíTo terapo m o h o aperta. 

NYCTALOPI A , fi ufa anco da alcuni per 
denominare un male degli occhi , i l quale 
t o g ü e loro i l vedere, q,uando i l Solé é tra
monta to , e la luce comincia a fcemare V e 
di C E CITA". 

N e l qual fenfo ^ coincide colla ccecitas no-
B u r n a . — - I n genere,, ogni male che impe
difee i l vedere i n un-qualche tempo partico-
l a r e , quando g l i a l t r i veggpno j,. é chiamato 
UyBalopia-.. 

NcWtTranfaz. Filofof.. abbiamo un efem-
pio' áy ütt íNj/t ialopia ) ocuecitat noBurna r i n 
un giovanc. d i anni 2 0 ; i l quale n'cra ña to , 
affetto fia daquanto fe ne potea r icordare». 
11 D o t t o r Parham ci aíf icura, , c h ' e g l i avea 
una v i l l a buona per t i m o i l giorno 5. e d i í l i n -
guea g l i oggetti a tu t te l e d i ñ a n z e , al p a r í 
d i chiccheí í la ; ma qua ndo cominciava ad i m -
fefunircj cgjt d iven iva cieco afFatto» e n o n 

N Y M 
vedeva n í e n t e ; n é potea appena fare ufe a í -
cuno del fuoco, della candela, o degli oc-
c h i a l i . P u r é i fuoi occhi , a l l ' offervazione 
fa t tane , non raoflravan niente di feoncerta-
t o ; ncd egli avea v e r t i g i n i , od al tro male 
d i t e f l a . I I n u v o l o , o le tenebre , ficcome 
egli í leííb r i fer i al Medico , foleva v c n i r g l i 
gradualmente come una ncbbia , fecondo che 
i l lume del giorno declinava . Egl i vedea fem-
pre a l l ' i f tc í ía manie ra , i n t u t t i g l i a fpet t l 
della l u n a , non fentiva dolore al fuoco , a 
al lume di candela, ed era rifteííb nelia ( la
te , che nelT i n v e r n ó • 

I I Do t to r Briggs fpieg» ¡1 cafo c o s í : " S i c -
come durante i l giorno fi follevano vapo-

„ r i i n grandi q u a n t i t a ; i quali condenfatt 
,5 dalla freddezza della fera , cadono di bel 

nuovo , e rendono Tar ia p iu denfa , v i -
c iño alia térra : C o s í , fo r fe , g í i u m o r i n e -

„ g!i occhi di querto giovanc fono afFctci a l -
la íleíTa maniera ; e íulia fera d í v e n t a n o 

„ piü craffi , e pid t o r b i d i . Siccome vedia-
„ mo nelle o r i n e , che fpeflTo diventan chia-
„ r e , o t o rb ide , fecondo che ad eíTe fi ap-
„ plica calore o freddo. Da cotefta denfi tk 
„ o craíTizie degli umor i , venendo 1 raggi 
„ o r i f l e t tu t i , o troppo r i f r a t t i , non g i u n -
,,. gono alia retina , od almen la ferifeono 
n troppo debo!mente. 

N Y C T E L I A "t, Orgia , o feíle i n o n o r é 
d i B a c c o ; cosl de t te , pe rché fi eclebravano d i 
n o t t e . Vedi ORGIA . 

* L a parola ¿ formata dal Greco uv^ , e 
en\HVy per fice re.. 

U n a gran parte della cerimonia confifteva 
nel co r r e r é per le í trade con bot t igl ia e bic-
chiere in m a n o , bevendo: ma non v'era i r a -
pur i ta , che non fi praticaíTe in eíTe .. 

G l i Aten ie f i celebravano le iy^íZeZ/V o g n i 
t r e a n n i , ful principio della p r imavera . 

N Y C T H E M E R O N , N t í X % ^ * y ü g ior 
no naturale. Ved i GIORNO.. 

N Y M P H A . V e d i Tar t ico lo NINFA . 
N Y M P H E U M * , !'ü^?)aoi',iappreífogl¡ an-

t i c h i , una fala od un edifizio pubblico , magn i -
ficamente adornato c difpofio per banchettar-
v i , e prendervi d e ' d i v e r t i m e n t i d o v e quel-
l i che mancavan di comod í i n cafa , cele-
bravano le loro feíle di nozze, & c . 

*' L a parola viene dal.Greco my.<pifr fpofa 
A l c u n i A u t o r i credono piut tof to che i l 

Nympheiim. antico foífe una g ro t t a ) ornato 



N Y M 
«li ftatuc , d i giuochi dTacqua , o font jne 5 
e d' a l t r i o r n a m e n t i ; e che i l fuonome Pavea 
per corruzione, da L y m p h m m , d i lympha , 
acqua. — N e l qual íenfo fark forfe flato un 
bagno pubbl ico . 

N Y M P H O M A N I A , nelia Medic ina , f 
iñeffo che furor uterinus. Ved i UTERINO . 

m r M P H O T O M I A , nella C i r u g i a , l'ope-
razione di tagliarc parte dclle n i n f e , o del-
la c l i t o r i s , da alcuni chiamata anco N y m -
¿ h a , quando fono cotanto grandi , e t u -

N Y M 583 
mide , ebe impedifeono la confutnazionc del 
m a t r i m o n i o , o la diff icol tano. V e d i NINFE • 

G l i E g i z j , í i ccome oíTcrva G a l e n o , pra-
ticavano fpeífo la Nymphotvmia ; ma nelle 
•noftre r e g i o n i , rare volte c ib fi t rova n c 
ceffario. Quando fuccede una cofa í i tn í -
l e , alcuni Cafuifti decidono che la donna é 
obbiigata a íof tenere i l l a g l i o . 

La Nymphotomia é propriamente la cir-
concifione delle donne . V e d i CIRCONCÍ-
SIONE. 

Fine del Tomo Quinto* 







P R S P E T T I V A 

T A V O L A P R I M A . 

F I G U R A P R I M A . 

Profpettiva. 

F I G U R A ! , n.0 2. 

Profpettiva Scenografica. 

F I G U R A I I . 

Ptofpcttiva. 

F I G U R A I I . n.0 2, 

Profpettiva Scenografica. 

F I G U R A I I I . 

Sccnografia. 

F I G U R A I I I . n0.2. 

^Profpettiva. 

Temo V. 
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P R O S P E T T I 

T A V O L A S E G O N D A . 

Profpettiva 

FIGURA I V . 

FIGURA 
Profpettiva, 

FIGURA V , n.e 

Scenografia • 

F I G U R A V L 

Profpettiva . 

F I G U R A V I . n.0 2. 

Scenografia. 

F I G U R A V I I . n0. a, 

Scenografia. 

Tomo K 
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P R O S P E T T I V A 

T A V O L A T E R Z A . 

F I G U R A V I L 

Profpe t t iva . 

F I G U R A V I I I . 

Profpettiva Scenografica. 

F I G U R A V I I I . n.0 2. 

O m b r a . 

F I G U R A I X . 

P r o í p e t e i v a . 

F I G U R A X. 

Profpet t iva . 

F I G U R A X I I . 

Piano o n z o n í a l e . Linea di d i í lanza 

F I G U R A X I I 1 . 

Ichnografia degli E d i f i z j . 

Tomo V. 
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P R O S P E : i v A 
T A V O L A U A R T A. 

F I G U R A X I V . 

Profpettiva degli cdifíz;. 

F I G U R A X V . 

Difegno. 

F I G U R A X V I L e X V I I I . 

Projezionc Ortográfica. 

F I G U R A X I X . n0. i . e 2. 

Anamorfofi. 

F I G U R A X X . 

Anamorfofi. 

F I G U R A X X I . 

Anamorfofi. 

F I G U R A X X I I . 

Scercografia. 

F I G U R A X X I I I . 

Stereografia. 

F I G U R A X X I V , 

Stereogr&fia. 

Tomo V. 
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R T 1 F I C A Z I O N E. 
T A V O L A P R I M A. 

F I G U R A P R I M A , 

Baílionc 

F I G U R A I I . 

Compafifo de! Calibro. 

F I G U R A I I L 

Riveilino. 

F I G U R A I V . 

Quadrante del Cnnnonicre. 

F I G U R A V, 

Petardo. 

F I G U R A V I . e V i l . 

Tanaglia. 

F I G U R A V I I I . 

Bomba. 

F I G U R A I X . 

Opera a corno. 

F I G U R A X . 

Fortificaiione fccondo i l método del 
Come di Pagan. 

Tomo V, 
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F O R T í F I C A Z I O N E. 
T A V O L A S E C O N D A . 

F I G U R A X I . I F I G U R A X I V . 

íchnografi. ( f una fortificazione feeondo i l F o r t i f i c a ^ e fecondo ^ n m m metodo di 
Contc di Pagan . M . Vauban. 

F I G U R A X I I . 
F I G U R A X V . 

Fortifieazione fecondo il metodo di BlondeL 
Caval di Fr i í ia . 

F I G U R A X I I I . 

Fortifieazione fecondo i l método di M . Vau-
ban. 

Tomo K. 
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F i a . i-x 

Fiq. J.3 Fia . 







F O R T I F I C A Z I O N E 
T A V O L A T E R Z A , 

F I G U R A X V I . 

Arte del Cannoniere. 

F I G U R A X V I ! . 

Mantelleíto , o Blinda. 

F I G U R A X V I I I . 

Pallizzate. 

F I G U R A X l X. 

Gabbioni. 

F I G U R A X Xa 

Sacchi di té r ra . 

F I G U R A X X I I . 

Galler ía . 

F I G U R A X X I I L 

Batteria. 

F I G U R A X X I V , 

Fuícitic. 

F I G U R A X X V . 

Candelüere . 

F I G U R A X X V I . 

Baftionc. 

Tem K 



TOM. I I F . 

FLQ.9.3 







F O R T I F I C A Z I O N E. 

T A V O L A Q . U A R T A , 

F I G U R A X X I . 

Un Efagono fortificato con tuttc 1c fue opere 
efteriori , con ia maniera di avanzare le 
trincee degli Approcci. 

Nomi delle Opere, 

a a a &c. Pendió , o Declivio , 
bb &c. Strada coperta. 
c c Comraícarpa. 
á Tanaglia fernplice. 
e Tanagüa doppia . 
e Tanaglia neila foíTa. 
/ Opera a corno . 
gg &c. Piazie d 'Arm!. 
h h h &c. La foffa. 
i i i Rive l l in i . 
hk Mczzeiunc. 

/ / Opera a corona . 
m Bonetto, o Bcretta da prete. 
n n Gontraguardia . 
o o &c. BaÜioni. 
p p p Baüioni con fianchi circolari. 

Cortina. 
r r Kaniparo, o M u r o . 
/ f &c. Ponti . 

Nomi degli ¿ípprocci. 

1.1 &c. Trincee degli Approcci. 
2.2 &c. Linee di comunicazione. 
3.3 &c. Batterie. 
4 .4 &.c. Forti per la difefa delle Trincee. 
5 Scavamento del terreno per andaré fotto 

la foíTa. 
6 Una mina. 

Tomo V. 
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G N O M O N I C A, 
od O R O L O G J S O L A R I . 

T A V O L A P R I M A . 

F I G U R A I . I I . I I I . F I G U R A V I , 

Declinatore. Orologio Orizontale. 

F I G U R A I V . V. F I G U R A V I I . 

Orologio Solare Equinoziale. Orologio Orizontale trigonométricamente 

Tomo V. 
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G N O M O N I C A , 
o d O R O L O G J S O L A R I, 

V 

T A V O L A S E C O N D A . 

F I G U R A V I T I . 

Orologio Annulare. 

F I G U R A I X . 

OrologicKVerlicale ai MezzodK 

F I G U R A X . 

Orologio Vcrticalc a Sectentrione 

F I G U R A X L 

Orologio a Levante. 

F I G U R A X I L 

Orologio Potare. 

F I G U R A X I I L 

Orologio Polare. 

Temo Vo 
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G N O M O N I C A, 
o d O R O L O G J S O L A R ! . 

T A V O L A T E R Z A . 

F I G U R A X I V . 

Orologj folari. 

F I G U R A X V . 

Orologio Verticale declinante 5 trigonomé
tricamente , 

F I G U R A X V I . 

Orologio verticale declinantes Geométrica
mente « 

F I G U R A X V I L 

Orologio Inclinato» 

F I G U R A X V 11 L. 

Orologio Meccanico Univerfale 

F I G U R A X I X . e X X . 

Orologio Lunare. 

Tomo V, 
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