


L - D . S. A I . D . G 







I V E R S A L E 
D E L L E A R T I 

X-j T A Ei S I JE jISÍ Zí Ei > 
CHE C O N T I E N E 

LA SPIEGAZIONE DE T E R M I N I , E LA DESCRIZION DELLE COSE 
S I G N I F I C A T E PER ESSI, NELLE ARTI L l B E R A L I E MECCANICHE> 

E N E L L E SCIENZE U M A N E E D l V I N E * . 

L E F I G U R E , L E S P E Z I E , L E P R O P R I E T A % 
L E P R O D U Z I O N I , L E PREPARAZIONI , E GLI US1 

D E L L E COSE SP N A T U R A L ! , C O M E A R T I F I Z I A L I : 

V origine, i l progreíTo , e lo ftato delle Cofe Ecclefiaftiche , C i v i l i , 
M i l i t a r i , e di Commercio: co' varj Siítemi, con le varié Opinioni 3cc. ira* 

E 1 L O S O F I , i M E D I C I , 
T E O L O G I , A N T I Q J J A R J , 
M A T E M A T I C I , | C R I T I C I , &c . 

Xl turto i n d i r h ^ a t o a f e r v i r e p e r u n Corfo ¿ t E r u d h ¿ o n e t 
t? a t D o t t r ' m a á r n i c a e m o d e r n a , 

Trat to da' migliori A u t o r i , da' Dizionarj , da 'Giornal i , dalle Memorie, dalle 
Tranfaxioni, dalP Efcmeridi ec feritte prima d'ora i n diverfe Lingue. 

D I E F R A Í M O C H A M B E R S 
D E L L A S O C I E T A ' RE A L E 

TRÁDUZIONE ESATTA ED I N T I E R A DALL'INGLESE* 

T O M O S E S T O. 

F l o n f e r i s u t apes i n f a h i h u s o m n t a U b a m ^ 

O m n i a nos L u c R E T. 

I N V E N E Z I A ? M D C C X L I X A 
P r e f s o GIAMBATISTA PASQUALI. 

C o n U c e n ^ a de' S u p e r i o r i , e P r i v i l e g i o d e W E c c d l e 7 í t i f s , S e n a t o , 





' U N I V E 
D E L L E A R T I , E D E L L E S C I E N Z E * 

O 

La decimaquarta Lettera deli* 
Alfabeto; e la quarta vocaíe. 
Vedi LETTERA , e VOCALE. 

I Grammatici la chiamano 
una vocale chiufa \ perché fi 
pronuncia colla bocea ftretta . 

AppreíTo i La t i n i , l ' O ave-
va tanta affinita c o i r u , che fpeffo le con-
fondevano; ferivendo confol , e pronunzian-
do confuí. Vedi le Infcript. di Grutero. 

Cosí puré , ferivevano aenuom , per ^ « « w , 
aorelius y per aurelius , compafcuos , duom-

I Greci aveano due O , cioé romic ro t i j 
o , e l ' omega, « ; i l primo pronunciavafi ful
la fommita delle labbra con un fuono piu 
ac-uto ; i l fecondo nel merzo della bocea , 
con un fuono piíi pieno, eguale a oo nel no-
flro linguaggío. — L a iunga e la breve pro-
Runcia del noílro O equivalgono a lk due 

Greche ; la prima y come in fuppofe ; la fe-
conda, come in obey. 

O , appreflb gli antichi , era una lettera 
numérica , íignificante undici : come nel, 
verfo 

O numerum 
extat . 

lat qul nunc undecimus 

Quando v* era aggiunta una lineetta fopra ̂  
come o , íignificava undici mila . 

Appreíío gl ' Irlandefi , la lettera O ful prin
cipio del neme d' una famiglia, é un carat-
tere di dignita, anneíío alie Cafe grandi. Co» 
si nella Storia d'Irlanda, fpeífo incontriarao 
gli O Neals y O Canols &c. cafe rimarche-
voli in quelT Ifola . 

Cambdeno oflerva , che quefti é i l co-
fíume de'Lordi d' Irlanda di prefiggere un 
O ai loro nomi , per diftinguerfi dal volgo. 

UQ O majufcolo, ne lia Mufica , é una 
A z nota 
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nota di tempo, chiamata da noi femibreve , 
dagritaliani ckcoto\ e fa quei chefichiama 
Tempo Perfetío . Vedi SEMIBREVE , TEM
PO, & c . 

Gi i antichi adopravano 1'O, come un fe-
gno di tempo triplo ; per la opinione da lor 
í omcn ta t a , che i l ternario od i l numero 3 , 
fofle i l piü perfetto de'numeri, epercibpro-
priamente efpreíío con un circolo , ch 'é la 
piíi perfetta tra le figure . 

O A R I S T U S , o OARISTYS , un termine 
nella Poefia Greca, che fignifica un dialogo 
tra un marito e la fuá m o g ü e ; qual é quel-
lo nel libro V I . deH'Iliade , tra Ettore cd 
Andromaca. Vedi DIALOGO. 

Scaligero offerva , che V car ¿flus , non é 
propriamente un poemetto particolare , od 
una cornpofizione intera di poefia ; ma una 
parte d' una grande . Aggiugne , che i l paí-
fo dianzi citato in Omero , é i l folo vero e 
proprio oartjio , che negli antichi poeti f i 
tro v i . 

O B B I E T T I V O , OBJECTIVUS, fiufanel-
le fcuole j parlando d' una cofa che non eíi-
ile altramente che come un oggeíto noto . 
Vedi OGGETTO . 

L ' eífe, o F efiflenxa di tal cofa dicefi ef-
fere obhiettivo : A l t r i lo chiamano vatio cbjc-
í i iva . Vedi OGGETTO. 

OBBIETTIVO, fi prende anco per la poten
za, o facolta, per cui una cofa diventa in-
telligibile. — E , per l'atto fteíTo, con cui 
una cofa ü prefenta alT anima , fi conofce e 
s i n ten de . 

Quindi una cofa dicefi exiflere objeElive , 
quando non efifte d'altra guifa che neireííer 
conofciuta; o nelTeífcre oggetto della men
te. Vedi ESISTENZA . 

Q_uefio alcuni vogliono che fia un rea-
le '•, altri i l negano. Vedi ESSE. 

Evidenza OBBIETTIVA . Vedi l " articolo 
EviDENZA, 

Linea OBBIETTIVA » Vedi LINEA.. 
Nozione OBBIETTIVA . Vedi NOZIONE . 
Piano OBBÍETTIVO. Vedi PIANO. 
Vetro OBBIETTIVO. Vedi OGGETTO. 
O B B I E T T O . Vedi OGGETTO. 

. OBBIEZI.ONE, nel difcoffo, é quella co
fa che fi oppone, per gittare a térra una te-
ü", od una propofizicne; ovvero é una dif-
ficolta moíTa con tro un'allegazione , o pro-
pofizione 4' una perfona coila quale difpa-
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I I rifpondere alie obbieztoni va foíto que!-

la parte del!'Oratoria, o dell'Orazione, che 
chiamafi Confermazione ¿ o Confutazione. 

O B B L I G A Z I O N E , &c. Vedi OBLIGA-
ZIONE. 

O B E D I E N T I A , nella Legge Canónica 5 
fi prende alie volte per un ufizio , o per 
1'amminifirazione di eífo. Vedi OFFICIO . 

Ne1 nofiri Cofiumi antichi , obedientia fi 
prendea generalmente per ogni cofa che fof-
fe ingiunta ai Monaci dali 'Abate. Vedi A-
BATE, &c . 

OBEDIENTIA , in un fenfo piü riílretto , 
é un termine applicato al podere , o fondo 
annefi'o o appartenente alia abbazia ; a cui 
fi mandavano i Monaci v i ejusdem cbedien-
tice , o per attendere al governo e coltiva-
zion del podere , o per raccogliere le réndi-
te . -—Quindi pur, quelle rendite ílefle eran 
chiamate Obedientia. 

OBELISCO * , OBELTSCUS , una pirámi
de quadrangolare, ftretta o fcarna, ed alta; 
eretta per un ornamento in qualunque pia-z-
za, o luogo pubblico, o per mettere in mo-
ftra qual che pietra di grandezza enorme ; e 
fpeffo caricata d' iaícrizioni , e di geroglifi-
c i . Vedi MONUMENTO. 

* Borell® diriva quejia parola dat Grece 
o@i\o; 1 unofpiedoj o fufo ^ od anche una1 
fpezie di dardo. •— Plinio dice, che g l i 
Egizj intagliavano i loro obelifchi infor-* 
ma di raggi folari ; e che nella lingua 
Fenicia la parola obelifco fignifica rag -̂
g io . 

I Sacerdoti Egizj chiamavano i loro obe
lifchi, le dita del Solé , perché fervivano di 
ÍHli r o gnomoni per indicare le ore ful ter
reno. — Gl i Arabi l i chiamano tuttavia aghi 
di Faraone ; donde gl' Italiani l i chiamana 
aguglie y e gi' Inglefi Cleopatrds needles, cioé 
gii aghi di Cleopatra.. 

La diíferenza tra gli obelifchi e le piramt-
d i , fecondo alcuni , confifie ¡t^quefto, che 
le feconde hanno bafi grandi , ed i primi T 
han piccioliííime. — Quantunque Cardano 
faccia confiíkre i l di vario inquefto, che gli 
obelifchi hanno da efiere tut t i d'un pezzo , 
o da cofiare d1 una pietra fola , e le piramidi di 
diverfe. Vedi PIRÁMIDE. 

Le proporzioni dell' altezza e della groffez-
za fono a un dipreífo le fleffe in tutti gli ô e--
lifchiy cioé , la loro altezza é aove, o 9 - , 
taJor auche dieci volte la loro eroflezza v- €• 

k 



O B E 
ía loro groffezxa o i l loro diámetro nellafom-
mitk non é raai meno che la meta , né 
mai piu grande che tre quarti della groíkz-
ta. nel fondo . . . . 

Que íb fpezie di monumento iembra anti-
chiffiraa; ed é grido che fiefi fatto prima ufo 
degli obelifchi per trasmettere alia pofterita i 
precetti principali della Filoíofia , che^ í era no 
fopra fcolpiíi in caratteri geroglificK —-Ne' 
terapi poiieriori furono ufati per immorta-
liziare le azioni degli E r o i , e la memoria 
delle p'erfone amate. • 

I I primo obelifco di cui abbiamo con te ra , 
fu quello eretto da Ramefcs, Re d'Egitto , 
nel tempo della Guerra Troiana . Era alto 
40 cubiti , e , fecondo Erodoto , impiegb 
20000 uomini nella fuáedificazione. Phius, 
un altro Re d' Egitto n'ereffe uno di 45 cu
biti ; e Tolomeo Filadelfo un altro di 88 cu
b i t i in memoria d'Arfinoe. Vedi PÓRFIDO. 

Augufío ereíTe un Obelifco in Roma nel 
Campo Marzio , che ferviva per additar le 
ore fopra un orologio foiare orizontale ful pa
vimento. Vedi OROLOGIO Solare. 

I I P. Kircher novera 14 obelifchi celebri 
piu degli a l t r i ; cioé quello d'Alcííandria , quel
lo de'Barberini , quelii di Coftantinopoli, del 
Monte Esquilino, del Campus Flaminius di 
Firenze , di Eiiopoli , di Ludoviíio, di S. Ma-
hu t , de'Medict, del Vaticano , di M . Ce
l i o , e quello de' Pamfilj. 

OBELISCO nella Grammatica, é un carat-
tere, in forma d'una daga ( f ) che ferve a 
mandare i l Lettore a qualche nota, o ad al-
tra cofa nel margine. Vedi CARATTERE. 

OBELUS , neir antichita , dinota una lí-
neetta , od un tratto , íimile ad un ago ; 
donde i ^ fuo norae ofiíkoí, che ¿r̂ o fignifica. 

La voce é uíata principalmente favellando 
degli Hexapla d'Origene ; do ve ei diflingue 
con una ftelletta {aflerifeo) i fupplernenti ch1 
ei fa al tefto dei Settanta, dove queflo tefto 
vien meno dal fenfo Ebraico ; e con unebe-
lus o lineóla ( — ) que' luoghi , dove i .SVí-
tanta avean qualche cofa che nell'Ebreo non 
v'era . Vedi HEXAPLA , 

S. Girolamo dice, che V obelas fi adopra-
va folamente , dove fi avea da levar qualche 
cofa dai Settanta, come fuperflua ; e l'áfte-
rifeo in que' luoghi ch' erano mancanti. Quefti 
fegni fpeffo occorrono ne'MSS. antichi ; or
dinariamente Y obelus é accompagnato da due 
funti5 Tuno di fopra, P altro di fotto, co-

O B I 5 
ú ( ) ; e I ' afíerifeo, ¿ una crocedi S.An
drea, con quattro punti negli angoli. 

OBESITA' , OBESITAS, nella Medicina, 
lo flato d'una perfona , troppo pingue , e car-
no fa ; l'iíleífo che Corpulenza . Vedi COR
FÚ LENZ A . 

O B I T O , OBITUS , nelle noílre Confue-
tudini antiche, era una folennita funerale , 
od un officio per l i defonti ; che ordinaria
mente fi compieva mentre i l corpo ílava ancor' 
infepoko nella Chiefa. Vedi FUNERALE. 

OBITO, é anco un ufizio anniverfario , od 
una Meífa , che celebrafi ogni anno in un 
dato giorno , in memoria di qualche defonío . 
Vedi MESSA, e ANNIVERSARIO . 

Uno de' piu antichi Obiti in Europa , é 
quello del Re Childeberto , fondato nell'Ab-
bazia di San Germano de' Prati ; e che fi 
celebra nella vigilia della feíla di San T o m 
ín afo . 

O B I T U A R I O , OEITUARIUM , un rcgi-
ílro funerale, in cui fono feritti i nomi de' 
M o r t i , ed i giorni della loro fepoltura j per 
cui s1 han da celebrar degli o^m , oanniver-
farj. Vedi REGISTRO, ed OBITO. 

I n alcuni luoghi, fono ch i ama ti Mor tu a' 
r) , ma pih frequentemente necroiogj o ca
len darj. Vedi NECROLOGIO , CALENDARIO 5 
&c. 

OBITUARIO, piu particolarmente fi pren
de per un libro i l qualc contiene la fondazio-* 
ne, o 1'iflituzione dei diverfi obiti in una 
Chiefa, o in un Monaftero . Vedi OBITO. 
Quefti chiamafi piu fpeffo Martirologio . Ve
di MARTIROLOGIO . 

O B L A T A , cofe date, o volontariamente 
offerte al Re, da qualcheduno de'fuoi fuddi-
t i . Vedi OBLAZIONE . 

Sonó cosí chiamate , a cagion che g]\ obla
ta , o le offerte ai nollri Re, erano eos) r i -
gorofamente guárdate e confiderate , ne're-
gni del Re Giovanni , e d 'Arr igo I I I . che 
furono regiftrati nel ruotolo o catalogo del
le Impofizioni, fotto i l termine oblata ; e fe 
non fi pagavano, i l Sheriffb aveva a render-
ne contó . Vedi BENEVOLENZA . 

O B L A T l , anticamente erano perfone fe-
colari , che dedicavano fe fie(11 , ed i loro 
beni a qualche Monaftero , e v'erano am-
meífi come fratelli laici . Vedi LAICO , e 
FRATEELO . 

V e r a n o alcuni di quefti oblat i , propria-
mente chiamati donati , i quali davano le 

lom 
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loro perfone 5 le loro, famiglie ed i loro 
eíFeíti, e quafi entravano ta una fpezie di 
fervitu, eglino íieíTi ed i lor difcendenti. 

Venivano ammeíü , con cerchiare i lo
ro colli , con le funi delle carapane della 
Chiefa, e, per fegno di fervitíi alcuni po-
ehi dinari o foldi fi ponevano ful loro capo. 

I Donati prendevano abiíi religiofi , ocia 
differenti dai Monaci. Vedi ABITO. 

Negü archivi dellv Abbazia di S.Paolo di 
Verdun , v'é una perraiffione % data nei 1360 r 
ad un. uomo di quell'Abbazia di ammogiiaríl 
con una donna r a condizione , che de'figü 
provegncnti da! matrimonio, una meta ap-
parterrebbe ají'" Abbazia in qualita & oblati ^ 
X a!tra meta al Vefcovo . — Q.uefta. fpezie 
di oblati íl dice aver cominciato nelTundecU 
mo Secólo. 

Ne ' tempi anteriori , quei foli fí cliiama-
vano oblati che i loro genitori obbligava-
no fin dalla loro infanzia alia vita, monárti
ca —• Quelli che 1'abbraciavano da sé , 
quand'era.t*o. in eta capace di Tcegliere , eran 
chiamati conver/t.. 

G l i oblati non faceano profeífione , tutta-
volta offervavano i l celibato , vivevano ia 
ubbidienza ai.Superiori, e facean iferuigj baf-
fi del Mona (Uro . .— Ma pera differivano-
dai fervidori della cafa, ai quali era permeífo 
i l maritarfi. 

G l i oblati) e i ^ow¿ríi erano propriamente 
fervi per divozione come gl i altr i l ' erano 
per condizione. 

Helyot dice,, che gli o¿/¿3ríír diíFerivano dai 
converfi , in quanto che gli ultimi. facevan 
la profeíiione > e portavano i1 abito , ed i pri-
m l no. Vedi CONVERSO., 

OBLATI erano parimenti r in Francia ^ cer~ 
t i Monaci Laici anticamente meíll da! Re ia 
íut te le Abbazie , e Priorati di fuá nomina 
a,'quali eran i Religiofi obbligati di daré la, 
porzione, Monacale, per lo fucnar delle cam-
pane , e per fcopare, la Chiefa , ed i l cor-
t i l e , oá a t r io . 

Quefti ufizj erano d* ordinaria occupati 
da' foldati zoppi , ed invalidi , alcuni: der 
quali avean delle PcnConi o de' Benefizj 
í'enza alcun obbligo . — Ma queíH oblati 
colle loro peofioni , fono poi üat i trasíe-
yiti all' Lotel des Invalides r di Parigi ̂  

O B L A Z I O N I , Offerte , propriamente é 
un! termine che dinota, cofa, che fioíferifce a 
D i o , VediSACRiFizjo„ 
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Nella Legge Canónica , le Oblaztoni íi de-

jSniícono , qualunque cofe che i buoni e pii 
Criíliani offerifcono a D i o , ed alia Chiefa ; 
fien raobili, o cofe ftabili. 

Le Oblazioni erano anticamente di varié 
fpezie , cioé Oblationes altaris , che fi dava-
no per teílamento de'fedeli alia Chiefa. — 
Oblationes mortuorum , quelle che eran date 
dai parenti del Defonto , nella lor fepoltu-
ca. *— Oblationes panitentium, le offerte de* 
penitenti. — Oblationes pentecojiales, Ve
di PENTECOSTÁLES. 

Sin al quarto fecolo, la Chiefa non ebbe. 
éntrate fifle, né altri raezzi di faífiftenza , 
che le limofine , o le Oblazioni volonta-
rie . Vedi DECIME , ENTRATE , LIMOSI-
NE , &CÍ 

O B L í G A Z I O N E , un atto col quale una. 
perfuna s'obbliga , Q lega , od é obbligata. 
ed aftretta da un'al tra, a fare qualche co
fa; come a es borla re una foraraa di danaro , 
a ítare pieggio, &c. 

L ' accettazione di una cedola di cambio 
é una fpezie d' obligazjone a pagarla £ Vedi 
CAMBIO 

L ' efigere intereíTe fopra una fomma dovuta. 
per íemplice e mera obligazione , fi tiea pet-
ujura. Vedi USURA. 

Tutte V cbligazioni nafeono da' contratti 
o quafi-contratti ; da del i t t i , o quafi-delitti; 
e. nella Legge Romana , erano o c iv i l i a 
pretorie ; cioé o approvate dalla legge civl-
le,. o introdotte, dai pretore. 

V i íono tre fpezie d' obligazioni 1 natura-^ 
le y civile, e mijla , 

Le OBLIGAZIONI Naturali fono foniate 
ful mero vincolo. dell'equita naturale, , fenzs 
alcunacivile neceífita, e fenza produrre alca
na, azione di coftrignimento . — T a l i fo
no, le obligazioni fotto le quali é un m i 
nore.. 

QBLIGAZIONE Civile , é quella che regge. 
fulla fola autorita. civile r e che induce.collri-
gnimento , fenza alcun principia o fonda-
menta oeir equita, naturale .. — Tale é 
V obligazioni d' un uomo condannata ingiu-
ílamente • 

OBLIGAZIONE Mi/ia- , ovvero un obliga-
zione: e naturale e civile , é quella che ef-
fendo fondata neU' equita, naturale , é ia 
oltre coníermata. e rafforzata dair autorita, 
civile. 

V i fono puré delle cbbligazicni perfona-
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ü ? ipotecarie, obligaziom ti i bf n i , del cor-

^ O B L I G A Z I O N E , in un fenfo piungorofo, 
áinota un obligo o vincolo , che contiene 
mía. pena , con una condizione anneísa , 
per lo pagamento di jdinaro ad un certo 
tempo ; o per 1'adempimento delF accordo, 
o patto, &:c. . . 

Diciamo cbe un1 ohJigazione differifce da 
una cedola { bi l í ) perché quefk é d'ordina-
rio fenza pena, efenza coudizione . — T u t -
tavolta anche una cedola elíer pub obligatoria. 
Coke fopraLitt l . 

Prima della conquiíla , gli fcritti fi ren-
devano obligatorj con certi íegni di croci d' 
oro &c. INormanni furono primi ad intro-
durre 11 coftume di far cedole, t d obligaziom 
con un impronto , o figillo «i cera appofto 
ad ogni fottofcrizione, atteftata da tretefti-
monj . Vedi SIGNATURA. , SIGILLO , &c. 

O B L I Q U A Z I O N E , nellaCatoptrica. — 
ünthetus cT Obliquazione , é una linea retía 
tirata perpendicolare a uno fpecchio , nel 
punto d'incidenza , o rifleffione d' un raggio . 
Vedi CATHETUS , SPECCHIO , &c . 

O B L I Q U I T A ^ c i b che dinota una cofa obli
cua . Vedi OBLIQUO , 

1? eiliquita della sfera, é la caglone dell' 
ineguaglianza delle ftagioni, delle notti ede' 
g iorni . Vedi STAGIONE , &c. 

OBLIQUITA' deireclíttica , é Tangolo che fa 
1' eclittica con l'equatote . Vedi ECLITTICA . 

L i Sigg. CaíTini e de la H i r e , fan V Obli-
quita deW eclitticéi, per le loro offervazioni, 
23o, 29', M . 1c Chevalier de Louville , dal
le ultime oíTervazioni, la fa 23o, 28',41"'. 

11 raedeíimo A atore, nel dar la ftoria del
le diverfe deíerminazioni di queüa obliquita, 
fecondo gli aftronomi di tu t t i i tempi , of-
ferva ch'elleno coñantemente fcemano ; e 
d i qua prende motivo di íbfpettare , che 
V obliquita reale dell 'eclittica, anch'effa pub 
avere ícemato dal tempo degli antichi añro-
norai in g iü . 

Ei -va tanto innanzi , che giugne a fiííare 
Ja proporzione di queflo fcemaroento , e lo 
fa eflere in ragione di mezzo minuto in 50 
annt . Secondo una tradizione antica ap-
preflb gli Egizj , mentovata da Erodoto , 
1' eclittica fu un tempo perpendicolare all ' 
cquatore . 

. übrazíone della sfera fa alcune altera-
aiom nelF tm igmú dell' eclittica \ cosí che 
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Wolfio computa una obliquita grande á\ 23o, 
^ / j wv? obliquita media ái 23° ,41 ' ; ed una 
picciola di 23o , 30' . 

O B L I Q U O , nella Geometría, cofa che non 
va a diritto , ma a íghembo , o che devla dalia 
perpendicolare. Vedi PERPENDICOLARE. 

Jíngolo OELIQXJO ) nella Oeomeíria , é un 
angolo che é o aeuto od ottufo , cioé ogni 
angolo , eccetto che i l retto . Vedi A N 
GOLO , 

Triangolo OBLIQUO angolato é quello i cui 
angoü íonoobliqui 3 c i o é o d o t t u u , od acu t í . 
Vedi TRIANGOLO . 

Linea OBLIQUA , una linea che cadendo 
Tur un' al ira , fa un angolo obliquo . Vedi 
LINEA, 

Una linea che cade obliquamente fopra di 
un' altra, fa l'angolo íur una banda, ot tufo; 
€ quello ful!'altra, acuto. 

Fiani OBLIQUI , nella Gnomonica , fono 
quelli che reclinano dal Zeni t , od inclinaBo 
verío 1' Orizonte . Vedi OROLOGIO Solare, c 
PIANO. 

V obliquita , o quantita , di quefta incli-
uazione, o reclinazione , fi trova fácilmen
te con un quadrante; eflendo ella un arco di 
qualche circolo azimut o verticale , inter-
cetto tra i l vértice del luogo, e di coteü© 
piano % Que í l ' az imut , o circolo verticale é 
íempre perpendicolare al piano. Vedi ORO= 
LOGJ Solari. 

Percuffione OBLIQUA , l quella in cui la 
direzione del corpo percuotente , non é per
pendicolare al corpo percoílo ; o non i in 
una fteífa linea col fuo centro di gravita. Ve
di PERCUSSIONE , 

La tagione ebe tin urto clliquo ha verfo 
un perpendicolare , dimoftraíi eííere come 
i l feno dell'angolo d'incidcnza al raggio . 

Potenze , o Forze OBLIQUE . Vedi POTEN-
ZE, MOTO, DIREZIONE, &e. 

Frojezione OBLIQUA , nella Meccanica , é 
quella dove un corpo é impulío in una linea di 
direzione ,,che fa un angolo o¿//^«o colla linea 
orizontaie. Vedi PROJEZÍONE . 

vS/^ OBLIQUA, nella Geografía , é quella 
i l cui orizonte taglia Tcquatore obliquamente, 
ed uno de' di cui poli é levato al di fopra 
dell'orizonte , tanto quanta é la latitudine del 
luogo . Vedi SFERA . 

Quefta obliquita é caufa dell'ineguaglian
za de'giorni e delle notti . Vedi NOTTE , 
e GIORNO» 

QucI-
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Quclli the abitano íotto una sfera obUqna 

(come no i , e tut t i gli abitatori delle 2one 
températe ) non hanno mai i lor giorni e 
le lor notti cguali; falvoché negli equinozj. 
Vedi EQUINOZIO . 

jifcenfione OBLIQUA , nelT Aftronomia, é 
tm arco delT equatore , interceito tira i l pri
mo punto d' Ariete , e quel punto deü' 
equatore che nafce o forge infierne con una 
fteila, &c. in una sfera obliqua . Vedi ASCEN-
SIONE . 

Defeenjüone OBLIQUA, un arco dell'equa
tore, intercetto tra i l primo punto d'Arie-
í e , e quel punto dell'equatore che tramon
ta con una ftella, &c. in una sfera obliqua, 
c computafi da Ponente a Levante . Vedi 
DESCENSIONE . 

Per trovare V afeenfione e la defcenfwne obli
qua , col mezzo del Globo, Vedi l 'Artico-
lo GLOBO . 

Navigare OBLIQUO , é quando i l vafceilo 
efíendo in qualche rombo intermedio, tra i 
quattro punti cardinali, fa un angolo ô Z/̂ wo 
col meridiano , e cambia continuamente la 
fuá longitudine, e la fuá latitudine . Vedi 
ROMBO, eLOXODROMICA . 

; I l Navigare OBLIQUO é di íre fpczie ; cioé , 
ptano, á\ Mere atore ̂  e per un circolomajfmo . 
Vedi NAVIGARE . 

I marinari chiamano altresi Tapplicazion 
del método di calcolare le parti de'triangoli 
f i an i obliqui , affinedi trovare la diftanza di 
un vafceilo da un Capo, da una lingua di tér
ra , &.c. navigare obliquo. 

Difiillazione OBLIQUA . Vedi DISTILLA-
2 I O N E . 

Fianco OBLIQUO. Vedi FIANCO. 
Cafi OBLIQUI nclla Grammatica , fono 

tu t t i i cafi delle declinazioni de 'nomij tol-
ío i l nominativo, ch ' é i l cafo retto. Ve-
éi CASO . 

O B L I Q U O , OBLIQUUS , nelT Anatomía 
( Vedi MUSCOLO ) s' applica foftantivamente , 
a diverfi mufeoli della tefta e dell' occhio ; 
particolarmente, T 

OBLIQUUS Capitis Major , o Par OBLI-
QUUM Inferius , i l feflo mufcolo del capo ; 
cosí chiamato perché ferve a volgere i l ca
po in fianco : abbenché egli non ha la fuá 
inferzione né la fuá origine nel capo . Vedi 
CAPO,. 

Nafce carnofo dalle parti erterne della 
ípina della feconda vertebra del cello , e 
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gonfíandofí ¡n ventre carnofo corre obliqua-
mente al proceífo trafverfo della prima ver
tebra . — Quefío da alcuni é poüo tra i mu
feoli del eolio. Vedi COLEO. 

OBLIQUUS Capitis Superior, o Minar , o 
par obliquum fupertus ; i l fettimo mufcolo 
del capo , che fpuntando carnofo dai proceíTi 
trafverfi della feconda vertebra del eolio, ed 
afcendendo obliquamente , s' inferifce lateral
mente nelFocciput. 

A l t r i vogliono che la fuá origine fia nell' 
occiput , dove l ' opinión comune mette la 
fuá inferzione ; e credono che s1 inferiíca 
ne' proceílx trafverfi della prima vertebra , 
attacco a quello dell'ifleífo lato. 

í due mufeoli obliqui , tirando i l proceífo 
trafverfo, danno alia tefía un moto femicir-» 
colare. Vedi VERTEBRA . 

OBLIQUUS Oculi Superior , o Major ; i l 
quinto mufcolo dell' occhio . Vedi OC
CHIO . 

Egli ha la fuá origine nella parte fupe-
riore dell' órbi ta; donde dirizzandofi all ' in-
sh verfo i l canthus interno dell' occhio , 
paíía per una cartilágine full'oífo della fron
te , chiamato trochka ; donde anco i l mu
fcolo íleífo é chiamato trochlearis; di la r i -
piegafi verfo la fuá terminazione nella Scle-
rotica, fulla parte di dietro della baila dell' 
occhio . 

Quando queíio mufcolo agifee, quella par
te della baila dell'occhio é tirata a l l ' ing iu , 
verfo la trochlea , con che la pupilla vien 
diretía in giu , verfo i l canthus minor , e 
nello íleífo tempo tutta la baila dell' occhio 
un poco in fuori . 

OBLIQUUS Oculi Inferior ^ o Minor ^ nafce 
dal margine efterno della parte inferiore dell' 
órbita , vicino al canthus interno , donde 
levandofi verfo i l canto di fuori , termina 
vicino all'altro . — Egli tira la baila dell' 
occhio in fuori , e ne volta all' insü la pu
pilla , al contrario del primo . Vedi Ro-
TATOR. 

OBLIQUUS Defeendens , o Declivis , un 
paio largo di mufeoli dell'abdome, ciafeu-
no de'quali ne copre la meta , e parte del 
torace ; cosí detto dal corfo obliquo delle 
fue fibre . — Nafce dalle ultime due coílc 
veré e dalle cinque fpurie , e vien tagliato 
a modo di denti , infiem col ferratus major 
anticus, in cinque o fei digitazioni, ciafeu-
na delle quali riceve un ñervo dagl' interfti-
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í i delU coHa : Spunta altresi dal marginé 
del!' i'lium , e finifce in tm largo tendine 
nella linea alba . — V i d . Tav. Anatom. 
( M y o l . ) fig.l- n' l 9 ' fiS- l ' n- 45- * f g - 6-

Olere 1' ufo ordinario afcrittogli da tu t t i 
gil anatomici , cioé di comprimere gl ' inte-
ftini e la vefeica , Cowpero eGliflbnio glie 
ne attribuifcono un altro, che é voltare i l tron-
fo del corpo, fenza moveré i piedi. 

OBLIQUÜS ¿Ifcendens ^ o Acdivi í , fía fot-
to la parte inferioredel precedente; corren-
do con una direzione oppofta , dalla parte 
bafia verfo ail' insíi , Le fue fíbre carnofe 
lianno la lor origine dal margine deirilium } 
e fi ni (cono alie coííe fpurie. Termina in un 
grande e doppio tendine nella linea alba ; 
la cui parte fuperiore flrifciandorj^er di fo-
pra i l mufeulus reftus , e i'altra^per di fot-
t o , e congiungendofi aífieme nella linea al
ta , quafi invaginano i l reftus . — Vedi 
Tav. Anatom. ( M y o l . ) fig. 2. n. 30, fig. 1. 
« • 4 4 . 

I I fuo ufo c di ürignere e comprimere i l 
ventre, come pur la cavita del torace nel
la refpirazione; ed egli ajuta , col fuo anta-
gonifta , i l defeendem) nel voltare i l corpo fen
za moveré le gambe. 

OBLIQUÜS Auris , fla nella parte eflerna 
del canale dell'acquedotto ; donde paitando 
verfo all'insu , e airindietro, entra nel tym-
panum , per una íinuoíita obliqua immedia
tamente ai di fopra del circolo oífeo , a cui é 
attaccato i l tympanum ; e s'infcrifce nelfoítil 
proceífo del malleus. 

O B L O N G A T A Medidla. Vedi MEDUL-
I A , e CHURA . 

OBLONGO , nella Geometría , una fi
gura piu lunga che larga. Vedi FIGURA . 

C o s í , un parallelogrammo rettangolato, 
i cui lati fono ineguali, é un oblongo ; Vedi 
PARALLELOGRAMMO: COSÍ un'ellíífe é pur 
oblonga, VediELLissE. 

O B O E * , una forta di ñrumento mufica-
je? da fiato, con una piva in cui fi foffia per 
luonarlo . Vedi ISTRUMENTO . 

La voce eFrancefe, haut bois, 4. d. k~ 
gno alio ; e dajfi a queflo ijlrumento , 
a cagione che i l fuo tuono e piü alto che 
quelto del violino. 

L 0¿o¿ é formato molto fimigliantemen-
te al fíauto fe non che fi s] di ^ 
verfo U fondo. I I foprano é due piedi ]Un. 
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go': íl íenore va una quinta piü bailo , 
quando fuonafi aperto : egli ha folo fette 
buchi. 

O B O L A T A Terric , ne' noílri l ibri anti-
chi legali, é una certa quantita di térra , 
a cui alcuni Autorí affiggono la meta di 
un acre; abbenché altri lafacciano foí la mc-
Ú. d' una pertica » 

Secondo Thomafio, Vobulus terree contie
ne dieci piedi la lunghezza , e cinque ia 
larghezza. 

OBOLUS * , una moneta antica d' ar
gento di Atene , la fe lia parte di una 
drachma ; di valore un po piu che un 
fardino íícrlino . Vedi DRACHMA e 
C O N I O . 

* La parola viene dal Greco ofioKos , da 
cfiihoí, fpiedo y o perche avea tale impron
ta j o perché , fecondo Eu/lazio , n avea 
la forma . Ma quelli che in oggi han 
nelle lor man i g l i Amiquarj , fono re-
tondi. 

Obolus fu anco detto da' noflri Antenati 
un mezzo noble, o fiorino. Vedi NOBLE. — 
I n fatti nelle vecchie Storie, e dove fi par
la di monete , abbiamo da intendere per la 
parola denarius la moneta intiera , qualunque 
ella fia; per obolus la fuá metíi ; e per qua-
drans, la quarta parte di eífa . Vedi MONETA , 
PENNY, DENARIUS, &c . 

OBOLUS, nella Medicina , fi prende per un 
pefo di dieci grani , o di mezze ferupolo . 
Vedi PESO. 

Du Cange dice , che 1' obolus pefa tre ca-
rati , o quattro grani di fórmente : A l t r i 
lo dividono in fei areola;; e 1' areola in fet
te minuti . A l t r i in tre filiquae ; ciafeu-
na filiqua in 4 grani , e ciafcun grano 
in una lenticchia e mezza . Vedi GRA
MO, &c. 

Appreífo i Sicüiani , obolus pur dinotava íi 
pefo d'una l i ra . Vedi LIRA. 

O B R E T I Z I O , OBREPTITIUS , una qua-
lita nelle Patenti, Credenziali, ed altre Car-
te , conferenti qualche grazia, t i to lo , oper-
miífione; che dinota, cífer'ella fiataottenu-
ta da un Superiore per forprefa, o con tener-
gli nafeofia la verita , ch' era neceífaria da 
efprimerfi , per rendere la graíia , la per-
miífione, 5cc. valide. 

Nel qual fenfo la parola obreptitius s'oppo-
ne a fubreptitius, dove é flata efpreífa qual
che falfita, per piu fácilmente sttenere laPa-
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tente. 1— Vobreptione a.imulh íí favore, fcm-
pre che difcuoprefi. 

Per la legge Canónica , una perfona che 
dimanda un Beneficio, fenza eíprimerequel-
14 ch'ella gia poiTiede, ne decade &c.|?r(?/?íi?r 
obreptionem. 

O B R I N E , Cavalteri ¿T OBRINE un or-
dine militare inftituito nel décimo terzo fe-
colo , da Conrado Duca di Ma iov i a , e Cuia-
v í a ; cui chiaraano alcuni Autori anche Duca 
di Polonia. 

í n prima egli dié loro 'ú nome ¿i Cavalie-
ñ di Gesü Crifto. I I loro primo gran maflro 
fu Bruno . Avean per fine principale di d i -
fendere i i Paefe da' Pruffiani , ch' erano per 
anche idolatri , e commetteano grandi bar
barie. 

Quando i l Duca Conrado l i ebbe meíTi 
in poíTeíTo del caftello d 'Obr i í i e : eglino ne 
prefero i l nome ; e fu tra lor convenuto , 
che tutte quelle terre che aveflero guada-
gnate ai Pruffiani, fi divideflero egualmente 
con l u i . 

Ma avendo i Pruffiani bloccato i l Caílel-
lo , cosí che niun de' Cavalieri poteva uícir-
ne ; 1' ordine diventb inuíile , e fu preflo fop-
preflb . — A llora , Conrado in troduífe i 
Cavalieri Teutonici . Vedi Ordine TEU
TÓNICO . 

OBSCURA Camera . Vedi CAMERA 
oh/cura. 

OBSECRATIO , nella Rettorica , una 
figura, con la quale Toraíore imploral'aju-
ío divino, o 1'affiftenza d'un uomo. Vedi 
FIGURA. 

D i quefía figura fa un ufo maravigliofo 
Cicerone, pro Rege Deiotaro , ad Caefarem. — 
Per dexteram te ifiam oro, quam regi Deiota
ro hofpes , hofpiti porrexifti : Jfiam inquam 
dexteram non tam in bellis & in praliis, quam 
in promijfu & fide firmjorem . — Cosí V i r 
gilio : 

Quod te per ceeli jueundum lumen , & 
auras, 

Per genitorem ero , per fpem furgemis 
i u l i , 

Eripe me his inviÜe malts — — 

OBSESSIONE. Vedi OSSESSIONE. 
O B S I D I O N A L I S * , un epíteto , che i 

Román i davano ad una corona con cuiono-
ravano quei lor Capitani , che avean libe-
raío un cíercito Romano, od una Forcezza , 
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aíñediati dal nemlco, ed avcanlo dbbiigato c 
decampare. Vedi CORONA, 

* L a parola viene dal Latino obíldio j 
affedio. 

Fu anco chiamata gramínea , perché era 
fatta di erba, o fieno trovato ful campo. 

La foldatefea era quella che facea don® 
di una tal corona ; e quefta fenza dubbio 
é la ragione, perché non era di piíiprecio-
fa materia. 

O B T U R A T O R , neirAnatomia j un ne
me dato adue muícoli della cofeia; a caufa 
che ferrano o coprono i l foramen olapertu-
ra tra Tos pubis, e Tanca. 

L ' obturator internus ed i l marfupialis fon® 
le due parti o divifioni che fann' i gemini . 
Vedi GEMINI . 

L ' obtUfuitor externus nafce carnofodal mar
gine cíleriore dell'os pubis e dell'ifchiums 
e s'inferifce tendinofo alia radice del gran 
trochanter. — Vedi Tav. Anat. ( Myol . ) 
j lg . 7. «u 25. 

O B V E N Z I O N I , OBVENTIONES , negli 
antichi l ibri di leggi , íignificano i l prodot-
í o di unBenefizio, o di una cura fpiritua-
le ; ed inchiudono , oblazioni , decime , 
peníioni , ed altre re-ndite . Vedi OBLAZIO-
NE , DECIME , &c . 

OCCASIO , negli Scritton di legge an
tichi , diñóla un tributo che i l Signore im-
poneva ai fuoi Vaííalli 5 od aífittaiuoli , 
{tenants') in occafion di guerra e d'altre oc-
correnze, 

O C C H I A L I , una macchina óptica, che 
coíiíla di due lenti , meífe o incaftrate in 
corno , od altra materia ; e che fi applica 
al nafo, per fupplire a qualche difetto neíror-
gano della V i í l a . Vedi LENTE. 

I vecchi , e tut t i i presbytse , fi fervono 
di occhiali di lenti conveííe , per emendare 
e rifarcire la forma fchiacciata dell' occhio , 
che non fa convergeré i raggi abbaftanza , 
perché fi unifeano o raccolgano nella retina. 
Vedi PRESBYTJE . 

Gl i uomini di vifta corta , od i myopi , 
adoprano lenti concave , per far che i raggi 
non convergano tanto, per la grande roton-
dita deü'occhio, che fi unifeano e raccolgano , 
innanzi che giungano alia retina . Vedi 
MYOPS , e MYOPI A . 

Nella vSpagna , edinVinegia , fpezialmen-
te fono adoprati gli occhiali con mira diver-
faí tutte le perfone di rimare© , e garbate , 



é l Banno rvi continnameníc ful nafo ; ufo 
capricciofo , che ha h fuá forgente nell'or-
sodio naturale di que'popoh, che fipregia-
no d' una profonda fapienza; ed affettano di 
aíSíTarfi da preffo in ogni cofa, eome fegii 
©cchi loro foffcro indeboliti, e confumati peí 
lo ecceíTo deir attenzione in confiderare gli 
oggetti. Vign.deMarv. 

I I P. Cherubin, Capuccino, defcrive cer-
t i telefcopj a moáo t i occhiali, per rignarda-
re oggetti lontani con ambedue gli ocehi , 
chiamati pero binoculi. Abbenché i l P.Rhei-
ta abbia fatta mencione della fteíTa cofa 
avanti di luí , nel fuo Oculus Enocb & Eli¿e. 
¥ e d i TELESCOPIO. 

I I medefimo x\utore ha inventata una fpe-
zie d' ocehiali con tre o quattro vetri , lo 
ehe egli ha efeguito in una maniera fbaor-
diñar ía . 

G l i ocehiali furono certaraente ignoti agir 
antichi \ non fono nondimcno di data cosí 
írefea come i l telefeopio . Francefco Redi 
in un dottiffimo trattato fopra gli ocehialir 
vuole che fieno ñati inveníaíi nel 13. Se
cólo , tra glianni 1280, c 1311 ; ed aggiu-
gne che Aleífandro de Spina, religiofo dell' 
©rdine de'Predicatori di S. Catterina a Pifa , 
primo comunico i l feereío , eh' era di fuá 
iovenzione , per aver faputo che un'alrra 
perfona 1' avea al pari di lui . — Quefla 
Storia é feritta nelle Croniche di quel Con
vento . 

I l medefimo Autore dice che in un vec-
ehio manuferitto confervato nella fuá L i * 
breria, compofto nel 129^, fono menziona-
t i gli ocehiali eome una xofa inveníate ver-
fo quel tempo ; e che un faraofo Domeni-
cano, Giordano di Rivalto , in un trattato 
compoüo nel 1305 , dice efprcííamente , che 
non erano ancor paííati 20 anni , dopo Pin-
venzion degli ocehiali . Ei cita parimenti 
Bernardo Gordon nel fuo Lil'mm Medicince , 
feritto l'ifteíToanno, dove parla di un- coliy-
rium , che rendeva abile un veechio a leggere 
fenza ocehiali. 

DuCange, nulladimeno porta Pinvenzio-
ne degli ocehiali piü addietro ancora; afficu-
randoci, che v i é un poema Greco MS. nel
la Biblioteca del Re di Francia , che mo-
ítra, che gli ocehiali erano in ufo nell'anno 
115o : cib non oñante , il Dizionario dell' 
Accademia della Crufca^ fotto la parola cc-
chal€r inclina all'opinión del Redi e cita, 
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un paíío daiSermoni, oPredlche di Giorda
no , che dice, che non erano 20 anni ch^ íi 
ufavan gli ocehiali: oraSalvíatl haoflervato , 
che queñe Prediche furono compoüe ira g l i 
anni 1330 e 1336, 

O C C H I O , r órgano, o parte del corpo, 
con cui fi fa la vifione , cioé per raezzo 
di eui gli oggetti vifibili fono rapprefen-
tati alia mente . Vedi VISIONE , e V i -
SIBILET. 

Vocchio, o P órgano della v iüa , general
mente dividefi in parti interne ^ e parti efler-
ne ; o nell' occhio propiamente eos) detto , e 
nelle fue appendici. 

Sotto quefta feconda claffe , vengono I V -
bita r o la cavka nella quale é alluogato; i l 
fupercílium 1 o fopraciglio, per mezzo di cui 
é impedifee che i l fudore ed altre cofe pre-
giudiziali non cadano ed entrino in eflfo: le 
palpebre , che lo cuoprono e difendono nel 
tempo del fontio; con le ciglia , cilia , od 
orli di pelo , per romperé e moderare la 
troppo forte iraprelfione della luce , s tener 
lungi le mofehe ed ogni M u c o : t é i c a n t h ^ 
od angoli. ¥ e d i PALPEBR A , GILÍ A, ORBITA f 
CANTHUS, &c. 

L ' occhio prepriamente cosí chiamato , é dí 
forma globulare, e cofta di tuniche, d'umo-
r i , e di vafi. Vedi TÚNICA , UMOUE , &c . 
I n alcune parti egli é coperto o imonacato 
di grafTo 5 ed é moífo da mufeoli le quali 
ultime due cofe fono da alcuni Anatomici r 
bsnché poco aecuratamente, noverate tra Is 
parti coftituenti átWocehio. 

Le tuniche , o membrane &t\V occhio fono 
fe i : eioé i0 . L'adnata, o conjunt iva , che 
cuopre tutta la baila &t\V occhio •> ecceíto che 
la parte davanti, chiaraata la luce y od i l v i 
vo át\Y ocehio; e che fa quello che volgarmen-
te chiamaíi i l bianco deW occhio : abbenché 
quefta non íi conti come túnica propria 
áéVocchk. 2o. Immediataraente fotto T ad-
nata , v ' é la fclerotica, che copre l'intero' 
globo M f occhio>\ la quale é opaca per tutto-
fal voché nella parte dinnanzi , che copre i l 
vivo dell' occhio, ed é trafpareníe come il cor-
n® ,̂ i l che ha dato motivo agli Anatomici d i 
contar quefta parte per una diftinta membra
na , la 3.za in numero , e di denominarla 
cornea. La 4a • c la choroides, fituata imme
diatamente fotto la fclerotica. La fuá parte 
d'innanzi, come nella precedente , é diafa
na , e percib noverata per una diílinía o j . * * 
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túnica , e detta V uvea. Dalla duplieatura di 
queíía parte della t ú n i c a , é formato un cir-
colo variegato e liftato, chiamato l ' m j , che 
ín differenti foggetti, é di colorí difFerenti, 
e denomina Vocchio di quedo o di que! coló
l e . Ne l fuo merzo v ' é un'apertura, oper-
forazione, chiamata la pupilla, intorno al
ia quale 1' iris forma un anello . DaU'interior 
¿i quefta túnica , germogliano certe fibre , 
le quai fcorrendo in giro per l 'umor criílai-
lino formano i l íigamentum ciliare. La 6.ía 
t ú n i c a , che alcuni fan fol la 3.za, é la retí-
xa , cosí chiamata, perché forniglia ad una re
t e , e cuopre folo i l fondo dell'occhio, oppoflo 
alia luce, o al vivo d'efíb . 

Delle íre tuniche proprie , cioé la fckróti
ca , la chcroídes) e la retina^ la prima é diri-
•vata dalla duramater, ílaccandofi dal cervel-
)o come un' eíierior involucro , o coperta 
del ñervo óptico , íinché arrivata alia baila 
ée\V occhio, quivi fi efpande in una túnica : 
la feconda é dirivata dalla pia mater , e 
iraímcíía parimenti dal cervtllo , infiem col 
ñervo óptico i la terza fi pub di ré , che pro
venga dal cervello, o dalla medulla íieffa , 
«ííeudo un' efpanfione della foñanza medul-
lare del ñervo ópt ico. Vedi ciaícuna túnica 
-defcritta fotto i l íuo Ar t íce lo , CONJUNCTI-
VA , SCLEROTICA, C O R N E A , CHOROÍDES, 
UVEA ,. e RETINA. Vedi -ancol ias , e Pu-
íPILLA » 

G l i nmort delt1 ceckio , ínchiufi tra que lie 
íuniche fono tre : cioé i 0 . U ayueo , ch 'é 
« n umor l ímpido, trasparente, fituato nel-
Xa parte dinanzi áúV occhio ^ immediatamen-
íe fotto la cornea, e che cagiona la fuá pro-
tuberanza . 2o. 11 criflallino, fituato imme
diatamente fotto i ' aqueo , di dietro aii'uvea ,-
©ppoñaraente alia pupilla . 3o. I I vitreo , o 
V umor di ve tro che rierapie tutta la parte 
poíkriore della cavita del globo, ed é quel 
che d ,̂ la figura sferica ÚV oechlo . Sulla fuá 
parte di dietro é allargata e fíefa la retina. 
Vedi ciafcun umore fotso i l fuo Articolo y 
AQUEO, CRISTALLINO, e VITREO.^ 

Alcuni-Autori avendo trovati quefti umoii 
ccyperíi di proprie membrane, hanno daro ad 
cíTe norai diftiníi , denominándole la túnica 
€¡qmar la erijlallina ^ e h vitrea, ma non ef-
fcndo quefie fe non produzioni o eüeníioni 
delle altre tuniche fopra mentovate , non 
ci fi bada a quefta diftinzione gran fatto . 

I vaft deir occhio fono aervi , slandale , 

OCG 
arterie , e \'ene . i 0 . I nerví fono i l pai» 
óptico , che ufeendo per una perforazione 
del cranio, di dietro I 'ó rb i ta , entraño nella 
baila dell'occhio, e v i fi diffondono e perdo
no j 1' eflerior túnica , come gia s' é oíferva-
to , portandofi a formare la fclerotica , i ' in 
terior alia choroide , e la medulla alia re
tina. Vedi OPTICO A'Vrw, &c. Oltre i qua-
l i , i motorii , i páthetici , i l primo ramo 
del quinto paio, detti oftalmict, eü i l 6 paio 
íi compartono su i xnufeoli de 11'occhio . Vedi 
ÑERVO. 

2o. Sulla parte fuperiore della baila delP 
occhio, vicino al minore od eíierior canto , 
c la glándula innominaía , o iachrymalis , 
che fepara la materia delle lacrime, da fea" 
ricarfí , per lo continuo moto délapalpe&ra, 
fopra la cornea , per inumidirla e facilitare 
i l fuo moto . Le lacrime cadendo giü fulla 
cornea , fono fermate dall' orlo della palpe-
bra di fotto , lungo la quale co-rrono , íi fi
ché calcan o in due piccioli fori nel cantho 
maggiore, uno in ciaícuna palpebra, chia-
mati puníla lachrymalia, che me na no in un 
piccolo facco , dal fondo del quale, prove-
nendo un tubulo o canaleíto , mette nel 
nafo. Fra l i due punBa •> v1 é una carúncu
l a , od eminenza che ferve afepararli, e te-
neili aperti, e che anticamente fu prefa per 
la glándula lacrymalis . Vedi LACRYMA-

3o. L ' occhio riceve arterie dalle carotidi 
interne ed eílerne, ev i manda i l fangue per 
vene che vann'alle jugularí . Vedi CAROTI
DI , e JUGULARI. 

I mujcoli dell'1 oeshio fono fe i \ quattro de" 
qaali per la lor íituazione fono chiaroati 
reíli } e due ebliqm . I retli vengono da di-
verfi punti del fondo dell 'órbita , e corrono 
iramedíatamenie tra la fclerotica e Padnata : 
acquiílano diverfe denominazioni dai loro 
diverfi ufizj ,• t\oh attollens, o fuperbus, che 
tira 1'occhio verfo all 'insu : deprimem , o 
httmHis y che lo abbaffa : adducens e potator 
che tira 1' occhio verfo i l nafo : e i ' aMucens r 
o indignator, che I© tira all'altro verfo e ali' 
angolo minore. 1 due mufeoli obliqui fono, 
i l [uperior, chiamato anco rotator, e trechlea-
ris ; e Vinferior . Vedi ciafeuno di quefti mu
feoli fotto i l fuo Art icolo, ATTOLLENS , DE-
PRIMENS , &c. 

Tutta la ílruttura c tutto 1' appatato dell' 
mhio fon indiriizatí a queílo fine y GÍoé che 
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•vi fckua c ñ faccia una coHezioiie diñinta 
e vivida nel f--cío cíell' occh/o , di tu t t i i 
raopi, che procedendo da qualunque punto 
di unoggetto, cd entrando neli' ccchio, per-
vadono Tumor crifíaliino ^ c che tanti punti 
fi dipingano nel fondo de 11' cuhio^ quanti fo
no in un oggetto coípicui, acciocché una im-
magineíta firailc ad effo, fi rapprefenti fulla 
retina. Vedi RAGGIO e R A D I A N T E . 

A t a l u o p o , i raggi da ogni punto radian
te o rifletteníe , colpindo la cornea , fono 
íifraíti verfo la perpcndicolare, e determi-
ra t i cosí a procederé per 1' apertura della 
pupilla alia (uperfizie del criílaüino ; men
tre altri raggi , entrati cosí obiiquarnente , 
che foníi gittati fulFiride , vengono di nuevo 
fuer r i f k t t u t i , acciocché non diilurbino la 
chiarezxa e diftinxion della v i ñ a : ed a i t r i , 
la minor obliquita de'quali gittali fra l'uvea 
c Tumor vi ireo, fono come fpenti nella fuá 
ofeurita 5 affinché niuno altro raggio fia pro
págate per lo vitreo, fe non fe quelli che 
pa fian do per la pupilla , percuotono i l cri-
ft al lino . Vedi C R I S T A L L I N O , e RI.FR A -
Z I O N E . t 

Fraítanío F iride contraendo mercé delle 
fue fibre circolari, o dilatando colle fue fi-
bre ret íe , la pupilla delT ccchio-\ ammette 
piu pochi , o mohi raggi, fecondo che Togget-
to é piu vicio o , e piu vivido \ o piü l imoto e 
piü lánguido . Vedi PUPILLA . 

Ora r piü piatta che é ía figura della-cor
nea , meno ella raeceglie i raggi mandati 
da ogni punto lucido, donde piü pochi n' 
arrivano ai criftallino y e -quefti piíi diver
gen t i : fe non fe quando veugono da un og
getto molto Ion ta no : al contrario , piu ro
tonda ch'ell'é j piü di raggi da ogni punto el
la raccoglie j e gkta ful cri llalli no ^ e que-
fii piu. convergen ti : donde na ice una delle 
grandi cagioni de' difetti ncgli oechi , ne' 
veechj , e ne' myopi . l e oltre i raggi tras-
mcíTi per la pupilla al criftallino, vi. ion di 
nuovo r i f ra t t i , via via raccolti , e refi con-
Tergenti \ cosí che quelli che eran venuti 
sai medefirDo punto delT oggetlo , giiíanfí. 
ora jn un punto per mezzo al vitreo, fo-
pra la retina \ dove dipingono od efíbiicono 
quel precifo punto delT oggetto donde fpic-
caroníi. Confcguentemente, fe i l criftallino 
e molto denfo, o sferico , i l foco od i l punto 
nel quale eglieo fi unifeono , fara troppo v i -
emo j c íc troppo íchiactiato , o raro , i l 
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punto fara troppo riraoto : V eñetto cf am
bo Je quai cofe c la confufione. E di qua 
iorge un'altra cania de' difetti dei myopcs, 
e dei prcsbytte . Vedi MYOPS , e PRES-

Non tuttavolta i foli myopi , ed i vec-
chi íbggiacerebbono per avventura a quefti 
difetti , ed avrebbono la loro viilone , ne' 
piu de' cafi confuía, come negü oggetti mol
to v i c in i , o molto r i m o t i , negli alia i picco-
l i , o ne' molto grandi ; ma íarebbe que-
fia la condizione coniune del vederc . I I vé
dete diftintó, dipendendo afíolutamente dalT 
unione di tut t i i raggi partiti dal medeíi-

-mo punto delT oggetto , fu IT ifteffo precifo 
yunto della retina ; ed i raggi da oggetti a 
di verle diftanze , unendofi a diíFerenti diftan-
ze di dictro i l criftallino j farebbe impoííl-
bile, e. gr. che T ifteftb ccchio vedeíTe diftin-
tamente due oggetti diverfamente diftantí 
da ello. Ma la natura ha proveduto a quefti 
difetti j e cib principalmente , con recar i l 
criftallino piü da preííb alia cornea , o pii i 
diícoíio, fecondo i5 uopo e T occafíoiie ; lo 
che fegue ie due maniere; c ioé , o cora pri
me ndo i l bulbo delT ecchio coi quattro mu-
fcoli , tutti fortcmentc contratti a un iftef
fo lempo, lo che cambia la figura deiTumor 
aqueo , e rende Tocchio oblongo ; o , per 
mezzo del ligamentura ciliare , aecrefeendo 
e diminuindo la eonveífita del criftallino, e 
approflimandolo, o rimovendolo dalla retina, 
Vedi V E D E R E , V I S T A , & C . 

Comunque íembri compleíTo i l meccanif-
mo delT ccchio, e per qua uto moltiplici fíeno 
le par ti che v i han relazione , la giuftezza 
del vedere rieerca tuttavia in tutte un abi-
tudine, o difpoflezza aecuratifíima. — Co
s í , quantunque la pupilla non fia una parte 
foílanziale delT ocebio, ma foltanto un'aper
tura delT uvea , che qua'i perpetuamente 
cambia la fuá groffezza fecondo i diíFeren
t i gradi di luce, ai quali avvien che fia V 
ccchio efpofto j e percib parrebbe, che men-
tre quefto foro fta aperto , compia i l fuo of-
fizio , con daré ingreffo ai raggi incidenti 
della luce .: nulloftante i l Sig. Boyle ha ve-
duta una donna, la quale dopo una íebbre, 
non potendo dilatare le pupille dei luoi oe
chi, come prima , abbenehé foííero poco piü 
ftrette del iolito , avea con cib qua (i perdu-
ta la fuá vifta , —• E dalT altro canto, al>-
bsnché una competente larghezza della pa

pilla 
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pilla fi riclilegga per una vífione chiara e 
áiftinta , nulladiraeno fe la fuá dilatazione 
eccede i dovuti i í m i t í , n'avvien percio uno 
fconcerto notabile della vifta. Forfe parreb-
fee né piü né raeno una Heve circoftanza v 
che le tuniche rraíparenti deli' oechio fof-
íero prive di colore ; e di picciol momen
to , che la cornea f u ben lifcia,. purché re-
fii traípareníe : e puré quando una di tai 
circoftanze manca, la vifta é grandemente 
viziata . — Cosí vediamo che nell' itte-
fizia gialla r i l color avventizio onde é 
tinto 1' occhio y fa credere al paziente di ve-
dere molt i oggetti gial l i^ i quai fon dicolor 
contrario. 

V é Rata un pezzo fa l'opinlone, che quan*-
tunque ambedue gli occhi fien, aperti , e r i -
vol t i verío un oggetto, pur un folod'eífiad 
un tratto effetíivaraente s' impieghi nel dar-
ne la rapprefentazione : di maniera che l'aver 
due ocaht poíria parere in qualche parte una 
ridondanza, o fuperfluita. .— M a i i Signor 
Boyie ci porge diverfe confiderazioni, le qua-
l i infievolifcono quefla opinione , e moftra-
no che ambedue g i l occhi fono di ufo a un 
tempo fteífo . Ei ci aííkura d^aver tróvalo 
son replícate efperienze , che i fuoi due oc
chi affierae riguardavano un oggetto in altra 
íituazione , da qu-ella che lo riguardaífe un 
d'effi feparatamente . — Aggiugne d5 eíTerfi 
abbattuto in una perfona, la quale ebbe una 
cateratta nell' occhio per due o tre anni, fen-
13. trovar alcun impedimento nella fuá v i 
ña , benché alíri durante quel tempo avef-
íero oííervaío una pellicina bianca che tra-
vrrfava i l fuo occhio', fin a tanto che nel de-
coifo eíTendogli avvenuto di ftropicciarfi rl 
. o occhio fano, reílb forprefo di trovarfi al 
9mo : e che una perfona di moho ingegno, 
alia quale per. un accidente erafí un degliof-
íhi cacciaío fuor dail' órbita , gli diffe, che 
per alcuni mefi dapoi era flato foggetto ad 
errare nella fituazione e nelle diftanze delle 
cofe; imperocché avendo- ípefio occafione di 
verfar de'liquori da una caraffa in un'altra, 
dopo i l ' fuo difaflro fovente fendevale, e la-
fciava correré i liquori affatto al di 1̂  de'col-
l i delie earaffe , ne'quai. pcnfava di verfarli 
direttamente» 

L'ifteflo gli fu riferito da un'altra perfo
r a , la quale avea ,. per una ferita perduro 1' 
ufo di un de'fuoiwc/6/; che per qualxhe tem
po dopofpelTi.íí \mo nel vedare il vino , íal-
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lava la bocea del bicchiero , o della bot íl-
g l ia . t " . > 

U n efempio ancor piü confíderabile di que
fla fpezie ci vien dato dal medefimo Auto-
re ; d' una nobii perfona , la quale in "una 
battaglia avea avuto un occhio flranamente 
guaflo e fquarciato da una paila di mofehet-
to che gli ufcl per la bocea ; dopo i l quale 
accidente, ei non porea bene verfare la be-
vanda da un vafo in un altro; ma avea rot-
t i parecchi vafi lafeiandofeli cadere dalla ma
no , quando penfava d' averli altrui por í i , o 
fermati fulla tavola : ed aggiugnea , che la 
faa facilita a giudicar falfamente cltlle diftan
ze e della fituazione, gli avea continuato j 
benché non nell' ifteffo grado, pe* due anni . 

La flruttura e V anatomía comparativa dell' 
occhio, é curiofiffima : la fituazione, i l nu
mero , la conformazione , &G. di queft' ór
gano, in difFerenti animali, eíTendo ftupen-
damente e con bell'arte accomodate alie lo
ro difFerenti circoftanze , ai loro bifogni , c 
modi di vivere . 

Nell ' uomo, ed in alcune altre creature 5, 
oíferva un dotto Scrittore, che 1' occhio é al-
luogato e fituato principalmente per guarda» 
re di faccia i ma perb infierne difpoño c lâ -
vorato c o s í , che abbraccia e capifee quaíi 
tutto 1' emisfero che gli é dinanzi . — Ne-
gli uccelli , ed in alcuni altri animali , gli 
occhi fono fituati 4i tal maniera, che abbrac-
ciano quafi una sfera infera, a fine di poter 
meglio andaré in traceia delfuocibo, e sfug-
gire i pericoli . — In alíri la pofizione de-
gli occJji é tale che e' veggono didietroa lo-
r o , o da eiafeun lato, per poter feoprire Ü 
nemico che l i perfeguita : Cosí , ne'Ieppri e 
ne' conigli , gli occhi fono molto protuberan-
t i , e collocati tanto verfo i l lato della tefta, 
che i lor due occhi includono e deminano qua
íi tutta una sfera ; laddove ne' cani , che l i 
perfeguitano, gli c'cchi fono pofti piu di fac
cia nel capo, per guardare a quel verfo- piu 
che all' indietro. 

Generalmente la tefla é faíta in maniera, 
che yolgefi di qua e di la , fopra tutto per 
lo bifogao e cómodo degli occhi; e general
mente gli occhi fteííi fono mobili in su in 
g i u , verfo all ' indietro, e di fianco, perpia 
cómodamente accogliere i raggi vifuali. Do-
ve la natura devia da tai rególe , ufa ella 
fempre artifiziofi efpedienti per oítenere i l 
medefimo fine. Cos í , in alcuni animali, 
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ecchl fono íituati fuori e i n diñanza da! ca
po , per poterfi moveré qua e la , T URO a 
quefto, 1' al tro a quel verfo.; come nelle lu-
mache o chiocciole particolarmente, gli os-
chi delle quali fono contenuti nelle loro quat-
tro coma, quafi macchieatramentofe, adat-
tate alT eáremita delle corna medeíirae , o 
pih toflo all ' eílremita di que' neri filamenti, 
o nervi optici , inguainati nel corno . Po
wer, Ex per. Fhil . úbferv. 31. 

Ed in altri animali, gli occhi © lateftade' 
quali é fenza moío , come in diverfí infet-
t i , queílo difetto é alie volíe rifarcito coll' 
aver eglino piu di due occhi , come ne'ra-
g n i , i quali non avendoeolio, econfeguen-
temente eíTendo la tefta immobile, i l difet
to é compenfato dalla fituazione e moltipii-
eita dei loro occhi ; alcuni avendone quat-
t r o , alcuni fe i , cd altri o t to , íutt i colloca-
t i nella fronte dinanzi della tefta, che é ro
tonda , fimile a un gioiello di diamanti. La 
lagione che ne da i l Doítor Power , fi é , 
che dovendo eglino fufliftere colla preda del
le mofe he, animal si mobile e leggiero, con
viene che le veggano per ogni verfo 5 e si 
le piglino quafi per faltum , fenza alcun mo
to della tefta per diícoprirle. 

I n oltre gli uomini , ed i plü de'quadru-
pedi, troviam , che hanno diverfi mufeoli , 
«ppartenenti ai loro occhi, coll'ajuto de'qua-
l i i i poftbno girare per ogni verfo, e si vol-
tar i 'órgano del fenfo incontro ali 'oggetto. 
M a la natura non avendo dato quefta mobi-
l i ta agli occhi delle mofehe, in ifcambio lor 
fomminiftra una moltitudinc di piccole par
tí protuberanti , con bel!' artificio fchierate 
ful conveíío de'loro grandi e voluminofi oc~ 
•chi ; di maniera che col mezzo di tai nu-
merofi feudetti , raggi innumerabili di luce 
vengono r i fk t tu t i dagli oggetti pofti di qua 
o di la , di fotto o di fopra i l livello dell' 
ecchio, e fon convenevolmente gittati fopra 
coteft' órgano , per render gli oggetti, da quai 
procedono , vifibili all 'anímale ; e di vero 
coll' ajuto di un buen microfeopio, e di un 
chiaro lume, fi poflono feoprire alcune cen-
íinaia di quefte picciole rotonde protuberan-
ze , curiofamente fchierate fulla convelí!ta 
di un fol OCC/J/O d'un'ordinaria mofea. 

Cosí gli feorpioni , troviam che hanno 
piu di cent' occhi ; e Swarmcrdara ne ha of-
íervati ben due mila nel piccolo infetto chia-
mats ephemera. 
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I n altri animali , una fimil roancanza 8 

fuppliía con avere gil occhi , come due fpor» 
genti emisferi, ciafeuno de'quali cofta di un 
prodigiofo numero d'altri piccoli fegracnti 
d' una sfera. 

G l i occhi d' un camaleonte , per oíTerva-
zione del Dottor Goddard, raífomigliano ad 
una lente , o ad un vetro conveflo , po-
fto in un alveolo globulare verfatile , ch' et 
volge indietra e innanzi fenza agitar la te
fta ; eordinariamente Tuno per verfo con
trario all' altro. 

Finalmente , la talpa , che gli antichi , 
Ariftotele, Plinio, Alberto Magno &c. fup-
poncano , non aver' occhi , trovafi oggidl , 
ch'ella porge un notabile efempio dell'a di-
verfita, deil'apparato della viílone . Impersc-
c h é , coteft'anímale vi vendo ognor fotto tér
ra , la vifta generalmente gli farebbe ftata 
inutile , e una cosí teñera e dilicata parte 
come 1' occhi o, molefta. La talpa adunqueha 
occhi, ma l i ha cosí eftremamcnte piccoli , 
ed infierne cosí addentro fituati nel capo, c 
si fortemente coperti di pelo, che ordinaria
mente non poftbno lor giovare né nuocere, 
Tuítavolía per guidarla ed afficurarla per quel 
poco che ella lia accidentalmente fopra la tér
ra , oííervano Borrichio , Blafio, Schneidero, 
Derrham , ed altri , ch' ella pub fporgerli 
fuor della peile, e di nuovo ritrarli a place
ré , alquanto fimilmente alia maniera delle 
lumache. 

Negli occhi degli animali netturni v'é una 
parte non prima d' ora oífervaía e comme-
morata , cioé un quafi tappeto nel fondo 
dell' ecchio , che da una fpezie di radiazionc 
fulla pupilla, e i i abilita a vedere e cogÜere 
la loro preda nel buio. C o s í , i l Dottor W i l -
lis : hujus ufus e/i oculi pupillam quafi juba-
re infito illuminare — quare in fele plurimkm 
illufiris efi , at hemini , avibus & pifeibus 
deeji . De Anima Brutor. 

Egli aggiugne, che in alcune perfone r i n 
de ha altresl una facolta di ícagliar luce : c 
teca i ' efempio , d' un uomo di una tefta cal
da , il. quale dopo un be re abbondante di vin 
generofo , vedea fin a poíer leggere nella 
notte piu buia. Ibid. 

I l fimile ci racconta Plinio di T i b . Cefa-
re , che nella fuá prima veglia della notte , 
ei poíea per un qualche fpazio di tempo ve
dere , come nel gran chiaro del giorno . 
Nat. h i j l L . X I . cap. 31. E i i Dottor Briggs 

reca 

i 
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rcca un cfcmpio condmltc di un gentlíuoiífo 
nella Provincia di Bedford . Ophthal. c. 5. 

Lerane, oltre le partí ddVocchio ch'elleno 
lian no ín comune eogli uomini , e co' piü 
de'quadrupedi, hanno una membrana o car
tilágine particolare , che d'ordinario non fi 
fcorge , eolia quale poííono a piacere coprir 
Y occhio , fenza troppo impediré la vifta; per
ché la membrana é non men trafpareníe che 
forte, cosí che puh paflare per unafpcziedi 
cornea mobile , o d1 una falvaguardia occa-
íionale áe\V occhio. 

NelT aver guernite le rane di quefla forte 
membrana , é moho viíibile la providenza 
della natura; imperocché eíiendo elleno ani-
mali arafibii , deüinati a v i ve re in luoghi 
acquoíi , che per lo piu abbondano di piante 
dstate d' orli o liñe e punte acute ; ed i l 
meto progreíüvo di queft' anímale non eíien
do a paffo, raa per íalti ; feifuoiocchi non 
íbíTero provveduti di un tale involucro od 
añuccio ', e' doverebbe o chiuderli , e cosí 
faltare alia cieca, o lafciandoli aperti, cor-
rere i l rifehio di tagliarfi o ferirfi la cor
nea , o d' altra guifa ofFenderfi ; ma queña 
membrana, a guifa di occhiali, copre l'oc-
ehio, fenza torre la vifta ; e í 11 hito che i l 
biíogno é paífato 1'anímale la ritira in una 
piccola celia , do ve flaíTi , finché di nuovo 
i l íuo ufo é richicllo. Quefla memh^na di
venta vifibile, con applicare la puina d'una 
fpilla , o d'altra tal cofa acuta , all'occhio 
d'una rana, mentre tiene la fuá teOa ferma ; 
imperocché per difendere allora i l fuo occhio 
tofto con eífa nel cuopre , e poi la ritrae , 
quando é rimoíío i l temuto pericolo . •— E 
perché moki uccelli fono deftinati a volare 
fi a i rami degli alberi, e ira i revi o ceípu-
g!i , aceiocché le punte, e foglie, i ramu-
fcelli &c . non oífendano i lor occhs , la na
tura ha pur dato loro una fimil forta di mem
brana cornea , qual la veggiam nelle rane . 
Vedi NICTITANS. 

1 Naturaüfti riferifeono prodigj dell'acu-
tezza% e della perípicaccia degli occht d'al-
€uni animal i , come dell'aquila , &c. al di 
fopra di quelia degli uomini . Vedi AQUÍ-
L A , &C. 

Puré fembra che I'acume e la perfezionc 
degli cahi umani giunger poííano ad un gra
do forprendente: — I I Signor Boyle adduce 
i l cafo d1 un uomo ch'era maggiore d'un Rcg-
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gimento del Re Cario I . i l quaíe eífendo pí^ 
Üato fcacciato , s'avventarb in Madrid alT 
imprefa di fare al fuo Re uno ñrano fervi-
g i o , e di confeguenza ; lo che eííendofí i v i 
giudicato un procederé troppo irregolare, e' 
fu meífo in una particolar prigione o piuíto-
flo in un fondo di torre , che non avea al
tra fineftra , fuorché un buco nella muragüa , 
per cui i l earecriere gl'introducea i l vi t to , 
e immediatamente lo chiudea per ái fuori , 
ma non per avventura pontualraente affaí-
t o . — Per alcune fettimane quefto/Signore 
fegul a ítare in quel buio, fconfolatHíimo ; 
ma in appreííb comincio a penfare ch'ei ve-
dea un po' di lume incerto , che da ora in 
ora crefcea , cosí che non folamente ei fes-
priva le partí del fuo letto , cd altri fimili 
oggetti grandi , ma alia fine in quella pro
fonda ofeurita gli venner veduti i forci che 
írequentavano la fuá lianza , per mangiare 
le bricciole di pane che cadeano fulfuolo, 
e potea gia difeernere bcniíhmo i lo romot i . 

L* Autore dianzi mentovato, nelle fue O/-
fervazieni Jopra la vijia viziata ^ ci daalcu-
ni non ordinarj fenomeni, che fpettano agli 
occhi . <— Reca diverfi efempj di nyftalo-
pie, o fía di gente, i di cui ecchi nel gior-
no erano tenebrofi , od almeno si fofehi , 
che appena diüínguean la loro Arada; che 
non oüante , fubito tramontato i l Solé , e 
nel tempo del crepufeolo , vedean molto chía-
ramente. Vedi NYCTALOPIA . 

Cío riduce alia memoria un cafo ílrano 
d1 un vecchio e dotto Teó logo , i l quale fi 
lamentava , che nel tempo del giorno , la 
fuá mano dritta vacillava e tremava tan
to , che non potea maneggiar la penna ; e 
pero era cofiretto a íerviríene a lume di can
dela la neme. v 

^ M a , quel che é ancora piíi firano, uno 
di quefti pazienti che fol potean ved ere di 
notte, diftingueva akuni colorí , cioé i l ñe
ro ed i l bianco, ma non altri , fopra tutto 
i l roífo ed i l verde. I prati a queík perfo-
na non apparian verdi , ma d' un altro co
lor fofeo; e quando volea coglier viole, ab-
benché s'inginocchiaffe nel luogo dove na-
fcevano , non le diftinguea peí colore dall* 
erba vkina ad eífe, ma fol per la loro for
ma , od al tat to. 

OCCHIO Anifizlale, é una macchina ópti
ca, in cui gii oggetti fono rapprefentati alio 
ñcffo modo che nell' ecchio naturale 5 di ufo 
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confiderablle nell'iiiuftrar la natura e lama-
siiera della vifione. 

La fuá coftruzione é come legue: rrocac-
ciate áoe cavi emisferi di legno duro, e fec-
co ĵ en ceraentati od incoliati affieme , per 
rap'preíentare la baila deli' occhio : V anterio-
re, o 1' emisfero d'inanzi » fia períbrato cor» 
un buco rotondo in C , ( Tav.Optica, fig. 9. ) 
che fara in luogo della pupilla; ed ivi acco-
modate un vetro fottile, piano , o , lo che 
¿ tut t 'uno, un vetro concavo convefíb , che 
fervira per la cornea. Nel di dentro, abbia-
te un corto tubo ícorrente G , .con una len
te convefla da ambedue lepar t i , ch.e far^ivi 
l'ufizio del criftallino . Nel di dietro , o nell' 
emisfero pofteriore accomodate un altrotubo 
jfimile E F , con un vetro piano i v i , e la fuá 
interna fuperficie lifcia , benché non luílra-
ta , che rapprefenti la retina e i l ñervo óptico . 

Ora , fe T apertura C , fía rivolta ve río 
qualche oggetto ; ed i l tubo F E fia cavato 
fuori a poco a poco ; voi averete 1' oggetto 
gentilmente e fortemente rapprefentato , in 
íutt i i fuoi colorí , fulla retina , raa in un 
ordine inverfo. Vedi VISIONE. 

Non eífendo di alcun momento , che fia 
una od altra la figura dell' interior cavita ; 
egni fianza , o camera , cosí ofeurata che 
folamente riceva lume da un foro , con un 
vetro convefíb da ambe le par t í , accomoda-
í o v i , fara l'ufizio á' 'un ecchio anifiziale, ed 
efibira tut t i gli oggetti oppoíH ali'ape-rtura ? 
fur una muraglia, o fovra un panno blanco , 
difiefo a giuña difianza dall'apertura : con 
querta circoílanza , che di quanro minore sfe-
ra i l vetro é un fegmento, tanto piü grandi 
appariranno le figure . E queft'é la celebre 
camera ofeura. Vedi CAMERA obfeura. 

OCCHIO , nella Profpettiva . Vedi 1' artl-
Colo pROSPETTIVA * 

Altitudlne delfOccmo. Vedi ALTITUDINE. 
OCCHIO nell' Archlteítura , íi piglla per 

ogni rotonda fineftra fatía in un Frontone, 
in un At t l co , ne' í ianchí d' una volta , &c. 
Vedi FlNESTR A . 

OCCHIO di Bue > dinota un piccolo lumi-
nale o fpiraglio nel Coperto , o teíto , per 
illuminare un gránalo , o fimile . 

L ' iftefíb termine s'appllca alie piccole lan-
terne in una cupola, come In quella di San 
l ie t ro in Roma, che ne ha 48 in tre ordl-
m . Vedi LAKTERNA . 

O c c m o t í unaQupola) dinou un 'aper íu-
Tomt VI . 
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ra-nella fommlta; come quella del Pantheon 
in Roma , o di S. Pao lo in Londra . —- Or
dinariamente fuol eííere coperto con una Lan-
terna . Vedi CUPOLA . 

OCCHIO della Voluta, nell' architettura, é 
i l centro della voluta , o quel punto , nel 
quale 1'hélice, o la fpirale, di cui é forma
ra , comincia * — Ovvero é i l piccolo cer-
chio nel mezzo della voluta , dove trovaníi 
i tredlei centri per defcrlverne le clrconvo-
luzionl . Vedi T av. Are hit, fig. 41. l i t . ¿ , e 
fig. 42. Vedi anco VOLUTA . 

OCCHIO , nell' agricoltura e nel giardinag-
gio , dlnota un piccolo germoglio, o ramu-
fceüo, inferito in un albero per maniera di 
neño . Vedi INNESTARE, 

I I termine occhio ^ oculus, fi ufa parimeR-
t l per una gemma, o g l t to , come fia fu 11' 
albero genitore, — U n albero che ha bei-
H occhiy forti e fani. La Quin-tin. P. 1. c. g. 
Art . 6. I buonl raml fono quelli che ven-
gono con 1' ordine naturaíe , e che hanno 
grandi occhi viciní 1' un all' altro. I d . Que-
fto ramo fi deve tagliare al terzo occhio * 
Liger . Vedi GEMMA , GERMOGLIO , & c 

OCCHIO, fra l Naturalifti , fi prende qual
che volta per un foro, od un'apertura. — 
Donde é , che i l p r imo degl'inteftini crafíi 
h chiamato í̂ c&wa , o i l budello cleco, per
ché non ha occhio, o perforazione . — Per 
una cagion fimile , i chlmlci chiamano unt 
vafe , che fi adopera nel dlfilllare , bünd 
bead , capo cleco . 

OCCHIO , nella Stampa , íi piglla per la 
groííezza de ' t ip i , o caratteri, che fi adopra-
no nello flampare : o plu rlgorofamente, é 
queli' intaglio in ril ievo, fulla fommlta del
la lettera ; che altramente chlaraafi la fuá 
faccia. Vedi LETTERA. 

L ' occhio , o la faccia é quel che fa 1'im-
prefíione ; 11 refio che chiamano i l corpo , 
non fervendo ad altro che a fofienerla, 

L ' occhio dell' e , é la plcciola apertura 
nella tefta di quefio carattere, che lo dlfi in-
gue dal c . Vedi E . 

OCCHIO, s'ufa anco tra i Gioie l l ier i , per 
i l luftro , ed 11 brillante delle perle e dellc 
pietre preciofe^ piii comunemente chiamato 
V acqua. Vedi ACQUA , GEMMA, & C . 

OCCHIO del Toco, nell 'Aftronomia , una 
flella della prima grandezza, nella Coftella-
zlone del Toro i dagll Arabi chiamata dde~ 
baran. Vedi ALDEBARAN. 

C La 
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La fuá longitudine, latiíudine , 5cc. Ve

di tra quelle delle altre flelle nella Coñella-
2Íone TAURUS^ 

OCCHIO d i gatto, cculus cati ^ nella Stor. 
Nat . una pietra preciofa , chiamata altrcsi 
sculm Svlis ^ e prefa dal Woodward per I5 
a í i ems degli antichi,. 

E l i ' é trafparente, o d' un bigio fcintillan-
t e , intermifto di un color di paglía : per lo 
piu bislunga nella figura , e non diííimile 
dal i 'ópalo , ma ben piü dura. —•Trovafi in 
divcrfe parti deil'Indie Orientali ; ma quel
le deli ' l ibia di Ceylon fono le piíi í l imate . 

OCCHIO di Gr anchi o , Oculus cancrorum- * 
Vedi Occhio d i GRANCHIO. 

OCCHIO di Capra, oculus caprinus, é quan-
do v i é una chiazza, o macchia bianca ful
la pupilla át\V occhio .> come vedefi nell'oc-
ekio delle capre. J Medici Ja chiamanoiE-
gias •> Aiyias* 

Occu io d i Lepre, Oculus Leporinus*, nel
la Medicina, una malattia che nafce da una 
conírazione della palpebra fuperiore, che ira-
pedifee che non poíía coprire la fuá parte 
dell'occhio : di maniera che i l paziente é co' 
firetto di dormiré coir occhio raezzo aperto , 
come il lepre, 

* I Medici lo chiamano lagophthalmia , 
una parola Creca , che ció ftgnific-a ; ef-
fendo compofta di haya; , Jepre , ¿d otpSaK-
ffcof occhio . 

_ O C C I D E N T A L E , un termine ufato prin
cipalmente nel coramercio per diftinguere 
le merci recate da lk lná ieOccidenta l i , cioé 
dair America ,, da quelle che ci fi recano 
dalT Indie dette Orientali. Vedi ORIÉNTALE'. 

I n quefto fenfo diciarao hzzo&v Occidema-
le. Vedi BEZOAR: perla Occidentale . Vedi 
PERLA „ 

OCCIDENTALE Drizóme. Vedi ORIZONTE . 
O C C I D E N T E , Occidens , Occafui , nel

la Cosmografía uno de' punti Cardinali dell' 
Orizonte ; diametralmente oppoílo all'orien-
te , Vedi Pumo CARDINALE 3 ORIENTE , 
& c . 

U Occidente ngorofamente fi definifee, l ' ia-
terfecazione del primo vercicale con 1'ori
zonte, da quería parte in cui i l Solé tramon
ta . Vedi TRAiM VMTARS . — Tirare o dife-
gnare una vera L' .ea d1 occidente j od occiden
tale . Vedi MERIP; ANA . 

OCCIDENTE , o • g!io Ponente , ne l l 'A-
ñ r o n o m i a , ü ufa moito per dinotare i l luo-
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go nel quale , t3 verfo il quale i l Solé o le 
ílelle affondano o s1 immergono fotto l ' ori
zonte. — C o s í , diciamo , i l Solé é in Oc
cidente , o Ponente , Marte é nell' Occi
dente . 

I I punto dove tramonta i l Solé, quand 'é 
•neir Equatore , é particol armen te chi amato 
T occidente Eqtiincziale, od i l punto del ver» 
occaío. Ved i EQUINOZI ALE . 

D ' O C C I D E N T E , od OCCIDENTALE , nel
la Geografía , s' appiicano a certe regioni , 
& c . fituate verfo i l punto del tramontar del 
Solé, per rifpetto ad altre regioni. 

C o s í , i ' Impero di Roma, anticamente , 
e di Germania in oggi , é chiamato V Impe
ro d* Occidente , o V Impero Occidentale ; m 
oppofízione a quello di Coííantinopoli , che 
é chiamato i ' Impero dell'' Oriente . Vedi I M 
PERO . 

La Chiefa Latina o Romana , é chiama
ta la Chiefa occidentale ,, in oppofízione alia 
Chiefa Greca. Vedi CHIESA , GRECO, &c. 

I Francefi , gli Spagnuoli , gF Italiani , 
&c . fono chiamati Nazioni d' occidente , o 
Ponente, rifpetto agli Afiatici , e 1'Ameri
ca , V Indie d1 Occidente ) per rifpetto all'Ja
dié Orientali, 

Vento d'OCCIDENTE , é anco detto zephy-
rur, e favonius. Vedi VENTO. 

O C C I P I T A L E , nell'Anatomia, e un ter
mine che s1 appÜca alie parti dell' occiput , 
o della parte di dietro della teña „ Vedi 
OCCIPUT o 

OCCIPITALE O j o . Vedi l'artieolo OCCÍ-
PITIS Os * 

OCCIPITALES , od OCCIPITALI mufeoli , 
( vedi MUSCOLO , ) fono un paio di mufeo
l i del capo, la cu i .origine é nello fteífo luo-
go che quel de' Frontali , cioé nella parte 
fuperiore della tefta vir.ino al vértex , ma 
che prendono un corfo affaítooppoílo, cioé 
da dinanzi, verfo i l di dietro , e s'inferi-
feono nella parte inferiore della cotica o pel-
le capelluta dell' occiput , quale fervono a 
tirare airinsu., — Vedi T^x). ^«dt . ( M y o l . ) 
fig. 6. n. f. 

I I Dotíor Drake oflerva, clie V occipita-
lis , ed i l frontalis fono un mufeolo diga-
firigo continua.to da ciafeuna parte; quella 
parte c h ' é chiamata V occipitalis ̂  dopo una 
piccola afcefa, diventa un tendine fottile , 
e feorre per di fopra tutto i l bregma, 3o-
¥C dividefii i 'una parte tendeado verfo Tos 

juga-
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iue,a!e, l'altra , diventando carnofa 4 acqui- mente la coppa> fr cauterizza affaí frequen" 
í la i l nome di írontalis. Vedi FRONTALES, temente in mol t i luoghr. 

O C C l P I T I S Ox, od Os prora, nelj' Ana- O C C U L T O , cofa fecreta nafcoíía, o é 
tomia i l quarto oííb del Granio cosí detto Invifibile 
dalla fuá íltuaxione neir occiput Vedi 
Tav.Anat. ( Oíleol.) fig.2.. l i t - ^ f i g . j . n . z , 
Vedi anco l'articolo OCCIPUT 

Egli é i l piu ^uro e $ P1^ deg^i 
GÍÍi del cranio La fuá figura é triangola-
i e . Ne'bambini poc'anzi nati é divifo i n 
q u a t t r o r a a crefcendo diventa uno col tem-
po. Vedi CRANIO.. 

Egli é congiunto alie ofifa del finciput y 
nella futura lambdoídale ; ed alie offa pe-
trofa, ed all' os fpbenoides nella- futura sfe-
noldale o. 

Le partí di queíT oíío fono- o folide , o 
cave , cioé vuote . Le folide fono dueN pro-
ceffi, chiamatl corona . Le parti cave fono 
O' feramtna, o feni. 

I Foramina fono o comuni o proprj : I 
comuni fono due , uno da ciafcuna parte , 
comuni coH'offa petrofa, che dannounpaf-
faggio ai nervi , al par vagum, ed alie ve
ne jugulari interne « 

I foramina proprj. fono cínque: 11 primo 
é' moíto grande, e per queílo paffa la fpi-
Mal midolla. A l t r i due dan paífaggio ai ner
v i della lingua ; e gh ultirai due un ingref-
fo alie arterie cervicali.. Vedi ÑERVO, & C . 

Ha due grandi feni nel di dentro , per 
incevere t due emisferi. del cerebello .. Vedi. 
CEREBELEO 

Da ciafcuna parte de5 foramina che dan' 
paífaggio alia midolla fpinale ,. é d'ordina
rio- un proceíío foderato d'una carti lágine, 
articolato- colla prima vertebra del eolio 

In iuogo di queflo,-- v1 é qualche volta fol 
tmai prominenza deU' oífo ; la quale , od i l 
proceífo- dove trovafi riceve 1' inferzioni 
de1 mufeoli del capo che fon l i : diejei paia 
feguenti y par fplenium , par complexum s 
par reí lum majus extcfnum ,. par reftum mi-
ñus externum , par obliquura- fuperius, ob* 
liquum interius , par maíloideum reftum 
internum; majus, reftum internuni minus v 
e reftum laterale ciafcun de'quali vedi nel1, 
fuo proprio luego., 

O C C I P U T , la parte di dietro della te-
fta> o- del cranio : o fia la parte, nella qua
le v1 é T os occipitis\ Vedi C APO CR ANIO , 
© C C I P I T I S O Í , &c . 

Ss-ulteto oiTerva ,, che T occiput ,. volgar-

Lé feienze occulte¡ fono la raa-
, la negroraanziala cabbala,, &q!. Vedi 

ciafcuna al fuo luogo. 
Agrippa ha diverfi libri de oceulta phila-

fophia y pieni di vaniffimi e flraniffimi fogni 
e Fludd ha nove volumi della Cabbala , o 
feienza oceulta, involta fotto figure, o ca-
ratteri Ebrei. 

I Filofofi corti e deboli, quando non pof-
fono- feoprire la- cagione d' un effetto , né 
vogliono con fe fiare la loro ignoranza ,, dico
no ch' egli procede dâ  una virtü oceulta , 
da una caufa oceulta , da una qualita ÚSCMS* 
ta - Vedi QUALITA', SCC-

O C C U L T A y nella Geomet r í a , fi dice 
una línea, la quale appena fi feorge, fegnata 
colla punta del compaílb , o d' un; pennslletta' 
di piomboñero. . Vedi LINEA. 

Le linee oceulte r o fecche, fi ufano in d i -
vei fe operazioni j come nell' alzar de'piani 9 
ñ ¿ diícgni degli edifizj, in pezzi di profpet-
tiva , &c . Si hanno da fcancellare , quand® 
Topera é finita.. 

Cancri OCCULTI . Vedi 1' Articqlo CAN
CRO. 

O C C U L T A Z I O K E , nell' Afironomia 
il tempo che una fiella , o planeta fi toglie 
alia nofira vi fia , per 1' interpofizione del 
corpo della luna o di qualch'alíro planeta 
VedlEcLrssi 

Circolo di perpetua O'ccuLTAZlONE', é' urê  
parallelo in- una sfera obliqua, tanto diftantej: 
dal polo dep-reífo, quanto V é i l polo elevato 
dalT orizonte . Vedi CIRCOLO .. 

Tra q^uefta linea ed" i ! polo , tutte le fielle 
contenute non levan raai ; ma ñanfi ognor 
narcoñe fotto. V orizonte del luogp Vedi 
OCCULTAZIONE 

O C C U P A N T E , nella legge , colur che 
apprende r e piglia poffeífo d- una cofa. Ved i 
OCCUPAZIONE. 

Se un tenant y o fittajuolo , poíTede una 
térra &e. per lo termine della. vita di un 
al tro j e tal fittajuolo muore primo , fenza 
fórmame alcuna; eredita y colut che primo 
entra a poífedere e finiré i l detto termine , 
dicefi che: acquifla proprieta, ed ^chiamato 
ilsr occupante, perche i l fuo titolo fi tonda ful
la prima occupazione. 

Coslj, fe un tenant, per fuá vita durante j 
C x tra^-
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írasferifce i l fuo bene o fondo ad un alíro ; 
fe i l donatario muore prima di lu í , v i fara un 

cu punte. 
_ O C C U P A Z I O N E , nel!a legge civile , 

dinota la poffefíione di quelle cofe che in 
que!!'ora prefente propriamente non appar-
íengono ad alcuna privata perfona, maíono 
capaci di divenir tali : Come col prendere 
tlelle fpoglie nella guerra , col predare ani-
mali felvatici per natura , come uccelli di 
cacciagione , fíere &c. o col trovare cofe , 
prima non mai ícoperle, o perdute da' lor pro-
prietar;. Vedi POSSESSIONE . 

OCCUPAZIONI, nello Statuto de Bigarnis , 
dinotano ufurpazioni íbpra i l Re , con va-
Icrfi di libertadij privileg;, franchigie , alie 
quali non fi ha ragioue , o tiíolo . Vedi 
FR ANCHIGIA . 

O C E A N O * , i l gran mare , o la vafta 
collezione d' acqua faifa e navigabile , che 
cerchia tutta la térra . Vedi TERRA , e 
MARE . 

* La voee e Greca ^ axiuvos, cJiEuflazio 
fa venire da ®xms veam , cice sdruccior 
lare velocemente . A l t r i dicono , che i 
Greci r hanno prefa dai Fenicj, che chia-
mavano la circónferenza áeir Océano , 
og , dair Ebreo Jin 5 hhog , circuir 3. 
ambit. 

L ' Océano é quel vafiiffimo corpo d'acque,. 
áove i duegran Continenti a noi n o t i , i l nno
vo ed, i i vecchio, fono inchiufi come lloie . 
Vedi CONTINENTE , &c. 

Dal computo appare che 1' Océano otcupa 
confiderabilmente piü del globo tcrreílrc co-
gnito y di quel che n'occupi la térra . Vedi 
TERRÁQUEO » 

I I Dottor Keil computa > effere la fuperfi-
zie dell'intero Or^twa 85490506 miglia qua-
drate :, cosí che fu p pon en do la profondita 
de IT Océano eííere ad un quid médium , ^ d'un 
migl io j la quantita dsH'aequa nel tutto fara 
2.1372.620 ~ miglia cubiche . 

Puré i i Dottor Burnet computa che tutte 
j-acque ntW Océano non- foífero baílanti a 
íommergere od inóndare la térra a queH'ai-
íezza che le Scritsure dicono ch' ella lo fu 
nel Di luv io : SéM&Q&eitoOeemí:, fecondolui 
appena farebbonobaílati . Vedi DILUVIO. 

11 Océano cacciandofi nella térra in diverfi 
üret t i , lafcia i l fuo neme, d' Océano , ed af
lame quelío di mare ̂  o di golfo-y ^cm íi ag-
|iu|ae- d' ordinario qualche epíteto pej- di-

ftinguerlo ; come , Mare Mediterráneo , 
Golfo Perfiano &c. Vedi M A RE , e GOLFO . — 
Ne' luoghi molto anguíli cbiamafi ñretto , fe-
no, &c . Vedi STRETTO . 

V Océano piglia differenti nomi fecondo i 
diveríi paefi a'quali é vicino; come á'Ocean» 
Britannico, Germánico, &c. 

Secondo Maty , V Océano fi pub cómo
damente dividere in Supcricre , ed Infe
rior e . 

L ' OCEAKO Superiore , che gli Antichi efle-
riore chiamavano , come qucgli che circón-
da va tutte le note parti del mondo, íi fud-
divide da l u i , fecondo i quattro punti cardina-
li , in Océano Scttentrionale, Auflvale ^ Orién
tale , e Occidentale. 

V Océano Scttentrionale , chtamato anche 
glaciale , e Schico , é quella parte delf Océa
no Superiore che é vicina al polo Sctten
trionale , che ha per l imi t i a mezzodi i l 
circolo ártico , ed i lidi boreali deir Euro
pa e deU' Af ia , ed al Nord le terre ignote v i -
cine al polo. 

h' chiamato glaciale o gelato , perché colo
ro che hanno tentato un paífaggio per eífo 
alia China , &c . fono fempre íiati fermati dal -
ghkccio j e Scitico perché bagna le Corte della 
Scizia. 

L ' Océano Occidentale y o Atlántico é quelh 
paríe del grande Océano che bagna le Coltc 
Occidentali dell' Europa e dell' Africa , 
ftendendofi dal circolo Artico , Hn all 'Equi-
noziale . 

L ' Océano Meridionales Auflrale, od Etiópico 
é quella parte che fi ílende dali' Equinoziale 
alie terre incognite Antartiche. 

L ' Océano Oriéntale, od Indiano, ha i l fuo 
primo nome dalla fuá fituazione all1 Orien
te ; e l'altro daU'Ináia, ch 'é la regioneprio 
cipale ch'ei bagna . — Síendefi dalla corta 
d'Aian, fino all'Hola deTadroni . 

OGE ANO Inferiere,, o A m e r i c a m é r quella 
varta parte del grande Océano ^ che bagna le 
Corte deH'America; ignoto, almeno in gran 
paite , agli antichi,. Egli é divifo in tre 
mar i , cioé 

I I Mar del Nord , che bagna le Corte Orien-
tali dell' America , dal Circolo ártico fin al 
tfopico di Capricorno . .— I I Mare Magella-
mco, che fi rtende dal trópico di Capricorno 
fin alia térra Aurtralis incógnita. — U Mar 
del Sudt o Pacifico, che bagna le corte oc
cidentali dell' America , e. ikndefi fin alL' 
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Kola á e ' L a á r o n i , a Levante, e dal Sud al 
N o r d , dal trópico d i Capncorno alia Terra 

Quinto d í a falfedme ^ / / 'OCÉANO. Vedi 
rÁr t lCo loSALSEDlNE. 

Qjianto alie maree ele s cjjervano ndl OCEA
NO . Vedi l'Articolo M A R E A . 

Phil.Sachíio , nel i ó d 4 , llampo una Dif-
fertazione , intitolata , Oceanus Microcofm'h 
c u í , dedicata a-Bartholino ; in cui egli mo-
í l ra che v 'é un moto circolare neU'acque, 
íimile a quello del fangue nel corpo umano : 
Che vengono tutte dal l ' Océano , e v i ritor-
nan di bel nuovo . I I penfiere é di Salo-
mone, Ecclef. cap. 12, Vedi V A P O R E , FON-
T E , &.C. 

O C H L O C R A T I A * , una forma di Go-
verno, in cui la plebe ha la pode (ta, e Fam-
minlftraxione intera nelle fue mani . Vedi 
GOVERNO . 

* La vote e Greca , compojla da ÔXCK ) 
moltitudine , e % par OÍ , potere , o co
mando . 

OCR A * , OCHRA, nella Storia naturale 5 
una térra foffile , gialla , fecca; afpra al tat-
to j che trovafi nelle miniere del rame e del 
piombo , alie volte in quelle dell' argento , 
ed alie volte in miniere fue proprie . Vedi 
TERRA . 

* La parola viene dal Greco onŷ ct. , térra 
gtalla , fórmala da ei>XP0S) giallo. 

A l t r i , par che piü dirittamente riferifeano 
Y ocra alia claffe de'mezzi-metalli, che a quei-
la della térra . Ella coila, fecondoeffi, di tér
ra e di un metallo , particolarmente del ferro j 
combinati. Vedi METALLO . 
• I I Sig. Boyle ci afficura d' aver veduto un 
pezzo á'ocra piü ricco di metallo che la mag-
gior parte delie glebe minerali del ferro ; e 
che rendevafi anche magnético col rife al dar
lo , e poi raffreddarlo in una pofizione per-
pendicolare . Vedi CALAMITA , e MAGNE
TISMO. 

L ' ocra, in fa t t i , é fempre di ferro impré
gnala , ed é quella che generalmente da alie 
íorgenti calibeate le lor virtü medicinali 5 
molte delle quali forgenti, noivediamo , che 
fiando ferma 1' acqua , depofitano dell1 ocra 
al fondo del vafe. 

. A-lcuni Autori ftimano V orra , buona per 
Rutare , o promoveré lo fquagliamento de' 
metalli , quando fono troppo alpri , e rom-
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pevolí ; ma i l fuo principal ufo é nella 
pit tura. 

La fola cera gialla é naturale ; la roífa 
preparafi dalla gialla calcinándola nel fuo-
co finché abbia acquiñato la fuá roífezza. 

I letti o fuoli dell' cera fogliono eíTere da 
cento cinquanta íin a dugento piedi profon-
di ] e la loro groííezza da quattro in cinque 
pollici i tra una rena blanca che l i cuopre di 
fopra , ed una ierra argillofa gialla che fia 
di fotto. 

La miglior ocra é quella di Berri in Fran
cia . Se ne cavano di diverfe fpezie in Inghil-
terra, che tutte piegano al roffo ; alcune d'eífe 
fj adoprano nel luftrare gli fpecchi. 

O C T A BIS, nella legge. Vedi i 'Articok» 
OCTAVA. 

O C T A E T E R I D E S * , nella Cronología 
&c. lo fpazio o la durazione di otto anni. 

* La parola eformata dal Greco OKTCO , otto, 
ed í T O f , anm. 

O C T A G O N O . Vedi l 'Art icolo OTTO-
GONO . 

O C T A H E D R O N , nella Geometría , 
uno de'cinque corpi regolari , che cofia di 
otto triangoli eguali ed equilaíeri . Vedi 
Corpo RECOLARE . 

L ' OBahedron pub concepirfi come cortante 
di due piramidi quadrilatere uniíe nelle lor® 
bafi. Vedi PIRÁMIDE . 

La fuá folidita adunque fí trova moitipli-
cando la bale quadrangolare dell'una e deit' 
altra , per un terzo dell'altezza perpendicolare 
di una d'eífe j e quindi duplicando i l prodot-
to . Vedi SOLÍ DITA1 . 

I I quadrato d' un lato á1 un OBahedron é i t i 
una ragione fubdapia del quadrato del diámetro 
della sfera cirenmferibente. 

O C T A N T E , od OCTILE, nell 'Adrono-
mia , é un afpetto , o una pofizione di due 
pianeti , &c. in cui , i loro luoghi fono di-
fianti un'ottava parte di un circolo , 0 4 5 
gradi Tuno dali'altro . Vedi ASPETTO , ed 
OCTILE , 

O C T A P L A * j un termine nella erudizio-
re lacra , ufato per diño ta re una fpezie di an-
tica Bibbia poliglotta , coilante di otto eolon-
ne. Vedi BIBBÍ A , ePOLIGLOTTA . 

* La parola e formata dal Greco , OKTM 9 
otto : q. d. una cofa che ha otto file, ordini 9 
o colonne. 

Nella prima colonna v'efa i l tefioEbreo 
m 
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m caratíen Ebraici; nella feconda , i l me-
éefimo teño in caratteri Greci ; nella terza, 
la verfione Greca, d' Aquila ; nella quarta 
quella di Siramaco ; nella quinta v i Settan-
ta ; nella fefta , quella di Teodozione; nella 
í e t í ima , la verfione deíta.la£«m¿7 j i'ultima ^ 
im'altra che chiamavan lajejia = 

Origene'fu l ' Autore dcgii Oclapla, eguaK 
rnente. che del tctmpla, ed kexapla.. 

O C T A T E U C H O , nella facra Leíteratu-
ra , íi prende per 11 otío. primi- libri del vec-
chio T e í i a m e n t o c i o é la Genefi , V Efodo v 
i l L e v i t i c o i Nuroeri , i l Dcutcronomio , 
J:ofué:5 ed i. Giudici ... Vedi BIBEIA , e PEN
T A T E U C O . • — Procopio di Gaza ha dieci com-
mentarj ÍÜU' OBateuco. 

O C T A V A 5 nella Mufica . Vedi r A r t i c o -
lo O T T A V A », 

O C T A V A od O'CTAEIS ,. nella Legge, di
nota 1' 8.vo giorno dopo qualchefefta , inclu-
fivamente^ i l qualc fpazio é anco- chiama.-
ío.. utas-.. 

O C T I L E , od neir Aftrologia , é 
un afpetto di due pianeti „ quando fono di-
UaRti Tuno dalTaltro d'un ottavo del Zodiaco 5 
cioé d'un fcgno e mezzo, o 450..Vedi Q C T A N -
T E , e T R I O C T I L E o 

O C T O , M OCTO . V e d i i 'Art ícelo A D 
OQTO\ 

OCTOBER ., Vedi l 'Articolo OTTOBRE .. 
O C T O G O N O . . Vedi OTTOGONO . 
O C X O S T Y L E v nell5 Architettura anti-

ca , lafaccia, di un. edificio-j., contenente ot-~ 
tO; colonne. 

Le otto colonne deir OHoj^/e poíTono. ef-
fere difpoüe o in. linea, retía , come neL 
Templo Pfeudodiptero di Vi t ruvio , e neí 
Bantheon ; 0 in nn circolo , come nel; 
Templo Monoptero rotondo. d' Apollo, Py-
thio, in. Delfi , &c. 

O C T O Tales, Vedi T A L E S „ 
OCULARES Demes „ o Cynodontesdení i ; 

canini .. Vedi DENTE .. 
O C U L U S , nell'Anatomia - Vedi r A r t l c o -

ib OCCHIO o 
O c v i i Camromm *. Vedi F A r t i c o l o G R A N -

Q C U L I 5. occhi. nella Botánica , le geramse 5, 
© bot toiú di una. pianta 5 che principia a 
mettere 5, o fpuntare ovvero- i nocchi da5' 
quali L ramufcelli fpuntano». Vedi G E R M E N , 

w 
%. V e -
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AdduBor OCÜLT Vedi T Ártícolo AB«-

DUCTOR 
Depreffor O c u i i «. Vedi V Artícolo' D E -

PRESSOR . 
Elevam O C U L I .. Vedi 1' Artícelo. E L E -

V A T O R . 
Obliquuí O C U L I . o. Ved i T Articol;: 

QUUS .. 
ODA $ nel SerraglioTurco 5 íizxúi 

clafje, üaz camera y, od ordine.. Vetíi 
G L I O ,. 

I paggl del Gran-Signore fono tí 
cinque claíB 5 o camere j chiarmte Q, 
di PAGGIOT. 

La prima, che é la piu baH'a in e 
é. chiamata la grande oda, dal nurm 
perfone che la compongono i — E 
giovanetti , a' quali s' iníegna. a leggere 
f e r i v e r e e parlar le. lingue ; cioé; la Tur-
chefea per, quefto mondo j 1' Arábica per i l 
Paradiío ; e la Perfiana per V Inferno , a. 
caglont. de IT Ereíia,. de' popoli che la par-
laño». 

La feconda é* cBiamata ía piccola Oda 
dove j , dalP eta di 1 4 o 15 anni , la gio-
ventü s' alleva e addeftra neii' arrai e 
nello ftudio d i quellai polita dottrína v che 
fogliono i . Turchi imparare: cioé la Lógi
ca , 1' A r i t m é t i c a k . ; G e o m e í r i a ed un poce 
d'Áürolbgia-o. 

I n ciafeuna di q u e ñ e - C a m e r e v v' é un* 
paggio della Camera privara , che lor íb-
praintende j come. i . Piefetti nc'Collegj de9* 
Gefuiti.. 

La.terza claffe ?• chiamata*, kHar-oda, com
prende, duecento- paggi che, ©Itre gli akri 
loro efercizj ,, fono impiegati A cenna del. 
Kilergi-bachi , nel fervizio della cecina , o» 
della d i í p e n f a e del luogo^ ove.íi conferva?-
no i- frutti ;,. 

La quarta, é" compoflá di: foli ventiquat-
tro 5,che ,., fotto \\ Khazineda-bachi hanno 
la.cura del teíoro j.nell'appartamento del Graa-
Signore ^.dove; non. entraño, mar con. vt í i i le: 
quali abbiano faccoccie .. 

La. quima é chiamata khat oda-r cioé ca
mera; privata , ed é comporta di 40 paggi, che 
fervono» nella- camera, del- letto o m v a na dtH' 
Imperatore.. I I primo diquefia carnet a é chia-
mato oda-bachi s. i l fecondo filiktar ,. &c. 

Otto di queüi paggi tengono ge irdia con
tinua; ogni notte nella ftanza áell' Impera-
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Jore. Sonó poftati in diverfi fiti, alcuni plíi 

vicino a lui , altri piu difcorti , fecondo 
i loro gradi nella Camera Hanno da aver 
cura del lume, che fi tiene fempre nella flan
ea acciocché nonglidia in su gli occhi, e lo 
íVegli; efe accorgonfi ch' egli fia flurbato da 
qualche fogno mokf lo , devono fare che fia 
fvegliato da uno degli Aga. 

O D A B A C H I , o ODDOBASSI , un Uffi-
xialc nella íbldatefca Turca , riftefso quafi 
che un Sargente, o Capo ra le t r ano i . 

I foldati ordinarj , ed i gianiizari , chia-
maíi Oldachií , dopo d'aver fervito per un 
certo corío d 'anni, fono pofti in carica, e 
fatti biquelari i e di biquelari col tempo di
ventano Odabachi, cioé caporali di Compa-
gnie , o capi di ceríe partite*, i l cui numero 
non é fiífato, effendo ora dieci, ed ora ven-
t i . La loro paga é fei doppie per meíe , e 
fi diftinguono da un grande bercítone , lar
go un piede, e piu di un piede lungo, che 
lor pende fulla fchiena con due lunghe piume 
di ftruzzo, 

ODE * , ODA , nella Poefia antica , una 
canzone \ od una compoíizione j atta a can-
tarfi , e comporta per tal fine; ed i l canto 
fendo d'ordinario accompagnato da qualche 
frumento muficale, fopra ^utto dalla lira . 
Vedi CANZONE , e L Í R I C O . 

* La parola c Greca , cy^;; , cantus . 
Nella poefia moderna 1'oífe é un poema l i -

rico , che cofta di verfi lunghi e co r t i , difiinti 
in ftanze, o ftrofe3 nelle quali ognor B con-
ferva la íkíTa mifura. 

Le Ode degli antichi , oííerva i l VoíTio , 
avere avuto un ritorno regolare deüa fieífa 
fpezie di ver íb , e della fieffa quantita di íil-
labe nei iuogo medefimo di ciafcun verfo íi-
mile : " M a non v1 é ( dic'egli ) fe non con-
„ fufione di quantitadi nelle O moderne j 
9, cosí che a feguire la quantita naturale del-
3, le noftre fillabe, ogni ñanzaíara una can-
3, zone difieren te, 

Cib non oílante egli averehbe dovuto of-
fervare che tutte le Ode antiche non furono 
di tal forta. Ma ei continua a >dire : " I mo-
j , derni non hanno riguardo alia quantita 
„ naturale delle fillabe, ed hann' introdotto 
„ una varieta non naturale c barbara di no-
5) te lunghe e brevi , ch' eglino appHcano 
5) fenza alcun rifpetto alia natural quantita 
3) delle fillabe ; cosí che non é maraviglia 
35 che la noñra muíica vocale non faccia cf-
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3, fetto. " De poem. t amu. Vedi V E R S O , 
V O C A L E Muftca, Q U A N T I T A 1 , &c. 

Tra gli Antichi , Ode niente pih fignifí-
cava che una canzone ; appreífo noi clleno 
fono cofe diflferenti. •— Le Ode antiche ge
neralmente erano in onore de' loro D i i , co
me parecchie di quelle di Pindaro e d' O ra
zio : alie volte fopra altri foggetti , come 
quelle d' Anacreonte , di Saño ec. Le Ode 
Inglefi fono per lo piu compofle in lode di 
E r o i , e delle grandi imprefe, ed azioni; -come 
quelle di Dryden, di Prior, &c. 

I l carattere dillintivo dell' Ode é la dcl-
cezza : I I poeta ha da dileítare e lufingare 
gli animi de' fuoi lettori con la varieta del 
verfo, e con la dilicatezza delle parole, con 
la bellezza de' numeri , e colla deferizione 
di cofe Je piu amene e dilettevoli in fe 
flefse . La varietk de' numeri é cífenziale 
all' Ode , 

Da prima i i verfo ¿éX Ode non fu per ve
nta che d' una fpezie; ma per placeré raag-
giormente , ed in grazia della muíica , in cui 
le ode íi cantavano , ne furono a grado a 
grado variati i numeri ed i piedi cosí , che 
le loro fpezie fono oramai quafi innúmera ' 
b i i i . Una delle piu in iftima e pregio, é ia 
Pindarica , la quale fi diftingue per 1' ardi-
tezza e "per la rapidita de'fuoi voli . Vedi 
PlNDARICO. 

L ' Ode antica 'non ebbe originalmente 
fu ore he una fianza , o firophe ; ma fu poi 
divifa in tre par t í , cioé firophe^ amiflrophe , 
ed epode . •— I Sacerdoti andando intorno 
delf Altare , e cantando la lode de' Dei , 
chiamavano i l loro primo ingreííoy?rop^ , 
cioé volgimento alia 'finifira : i l lecondo , 
cioé 11 volgimento alia drkta lo chiamava-
'Oo amifirGphe, quafi ritorno . Finalmente , 
fermandofi davanti all' Altare , cantavano 
i l refio ; e cib da lor chiamavafi epode , 
Vedi STROPHE, ANTISTROPHE , ed E P O D E , 

ODEAlcaica. Vedi A L C A I C O . 
O D E U M , nfruov , appreífo gli antichi , 

«ra un luogo deüinatoper recitare la mufica, 
•da cantarfi ful teatro . 

O D E U M , s'eítendea talvolta acer té fabbrl-
che, le quali non avean alcuna relazione al 
teatro . — Pericle fabbiicb un Odeum in Ate-
ne , dove fi combattea per ilportar premj , 
•o vittorie muncali: Paufania dice, ch' Ero-
de l'Ateniefe íabbricb un magnifico Odeum per 
fepolcro di fuá moglie. 

G l i 
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Gl i Scrittori Ecclefiafíici chiarnano an

che Odeum i l Coro di una Chiefa . Vedi 
CORO . 

O D I O & A t i a ) aníicainente detto heve 
¿e bono & malo , é un mandato , diretto 
al Sheriffb , perché ricerchi , fe un nomo , 
ch'é flato mello in prigione per fofpetto d'omi-
cidio, vi fia flato meííb con giuflo fofpetto, o 
fol per malizia, e mala volonía . 

ODISSEA*, o ODYSSEA , un poema épi
co d' Omero , nel quale egli racconta le av-
tenture che accaddero ad Uliííe nelfuo ritor-
no in Italia dali' aíledio di Troja . Vedi 
E P I C O . 

* La parola £ formata dal Greco ooucr-
cíia , che fignifica /' ijieffo , da oSvcraívs, 
Ulyffes . 

I I difegno del i ' Iliade , per oífervazione 
del P. Bofsu , é d' inflruire le Repubbliche 
e gli Stati della Grecia , confiderati come uni-
t i in un corpo, o come parti d'un tut to; e 
quello del!' Odiffea, inflruire qucfle medefime 
Repubbliche, confiderate nelle loro capacita-
di particolari. Vedi I L I A D E . 

Uno Stato é di due parti compoflo : 11 
Capo che comanda é la prima j ed i mem-
bri che ubbidifcono , la feconda. Ora, v'ab-
bifo gna d' iñruzioni per i 'uno e perl 'altro; 
ma fi pub comunicarle e trasmetterle ambc-
due per meizo d'una medeíima perfona . 

La favola adanque ádV Odijfea é come fe-
gue : Un Principe era flato obbligato di !a-
Iciare i l fuo paefe , e condurre un efercito 
de' fuoi fudditi ad una efpedizione eflerna : 
dopo d' avere cib gloriofamente efeguiío , 
ave a intraprefo il fuo ri torno alia patria : 
ma in onta di tutíi i fuoi sforzi, fu per di-
verfianni trattenuto da tempeIte , che lo git-
tarono in varj lidi e patf i , differenti gli uni 
dagli altri nelle maniere j ne'cofturai, nella 
política, &c. 

Ne'pericoli e rifchi co'quali egli ebbe da 
combattere, i fuoi compagni fprezzatori del 
fuo configlio , penrono tutt i , per lor pro-
pria colpa. Nel frattempo, i ricchi Signori 
e potenti del fuo paefe , abufandoíi della di 
lui lontananza, commettono flrani difordini 
nel fuo palazzo , pongono a foqquadro i l fuo 
teforo , difpongono infidie contro i l fuo f i -
gliuolo , e vorrebbono indurre la di lui mo-
glie a fcegliere un di loro per marito; tut
to quefto, col penfiere o nella fuppofizione 
ch' ei foífe aíFatto perduto, M a egü ritorna 
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alia fine; ed eííendofi fcoperto al fuo figliuo-
lo , e ad alcuni altri de' íuoj amici che era-
no flati coflanti nella lor ftdel fuggezione, 
ei divien teflimonio di vifta dell'infolema de' 
giovani cortigiani competitori ; l i punifce 
come meritavano, e rende quella pace e tran-
quiilita alia fuá Ifola , che durante la fuá 
aífenza n' era ilata sbandita . Vedi FA
V O L A . 

La verita , od i l modello , su cui quefla 
favola é íondata , fié; che 1' affenza d'una 
perfona dalla propria cafa , di maniera che 
aver non poíTa i'occbio alie cofe fue, é cau-
fa di gravi disordini . Pe re ib , la lontanan
za dalia patria, dell'Eroe , é la parte prin-
cipale e la piü eííenziale dell' azione ; ed 
abbraccia la maííima parte del Poema . 

Quefto Poema , aggiugne i l P. Bofsu , é 
piu adattato alia sfera od alia capacita e bi-
fogni del popólo, di quel che lo fia rí//W<?, 
in 'cui i popoli o fudditi foffrono dilaftri plü 
per la mala condona de' loro Principi , che 
per colpa lor propria. I gran nomi d'Eroi, 
Uliííe , &c. ñon rapprefentan qui i pal ab-
bietti e piíi poveri uomini del contado, da 
meno de'Principi, degü Aleífandri, de'Cefa-
r i , &c. I n fatti la piü baífa plebe é non me
no foggetta a rovinare i proprj beni, e le pro-
prie faraiglie per la fuá negligenza, &c. che 
i piu grandi e nobili Signori; e percib abbi-
fogna egualmente delle letture e degrinfe-
gnamenti d 'Omero; ed é egualmente capa-
ce di profittarne , che i Re ed i Principi 
fteffi. 

Gerardo Croes, Ollandefe, in un libro in-
titolato 0 M H P 0 2 EBP A 1 0 2 , Omero Ebreo, 
flampato in Dort nel 1704, fi fludia di pro
vare che i foggetti dei due poemi d'Omero 
fono prefi dalle Scritture : che 1'azione dell' 
Odiffea, in particolare , non é altro che le 
avveníure degl' Kraeliti fin alia morte di 
Mosé ; e che V Odiffea fu comporta a van t i 
Vlliade^ i l foggetto della quale é la prefa di 
Gerico . Quali Immaginazioni! 

O D O N T A L G I A * , nella Medicina, do-
lore de'denti; uno de'piu ordinarj, e infiena 
piü crudeli dolori, a'quali fia i l noflro corpo 
foggetto. Vedi DENTE . 

* La parola e Greca o^ovTotxyiu , /«r-
mata da OS'HÍ , dente , ed uxyos s do-
lore. 

La fuá caufa é una qualche acre ferofita, 
che git taü fulla membrana , la quale fede

ra 
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ra e íntonaca gli alveoli de'denti. I I liquo-
re é talor cosí acre e corroíivo, che mangia 
a poco a poco i denti , e l i fa cadere pez-
zo a pezzo . •— Le fue cau^e piu rimóte 
fono rufo dd¡c coíe zuccherate , delle co-
fe troppo calde , e degü acidi freddi, &c. 

IJ male é frequentemente accompagnaío 
da un'ir.fiammazione, o da un tumore edema-
tofo della mafcella. —Qualche volta anche 
egü diriva da un verme che tpevaíl nella ra-
dice del dente . 

Gi¡ Accademici, CuriofiNatura, Decad.IL 
riferií'cono un1 odontalgia guarirá con uno 
íchiaffo dato al paziente; ed aggiungonoun 
cfémpio di ccchita e di odontalgia cagionate 
col radere deila barba . Laviftaíola di un r i -
raedio diícaccia alie volte queílo dolore. 

O D O N T O I D E S * , O h v ^ i h ^ , nell'Ana-
tomia , un'apophyfi nel mezzo della feconda 
vertebra ; cosí chiamata dalla fuá raíromi-
f^lianza a un dente . Vedi P Í Í U K O J D E , e 
V E R T E B R A . 

* La parola e fórmala dal Greco OS VÍ , dente, 
e ufr0Í r jorma . 

La íua íuperfizie- c un poco ineguale , 
acciocché ü ligamento che a eíce , e che 
la lega airocciput , s' attenga piu forre e 
íaldo . 

EI1'é anco circondata da uu ligamentofoli-
do , congegnato a bello üudio dalla natura, 
per impediré che la midolla fpinale non fia 
compretía da queíV apophyfí . 

O D O R A M E N T U M , nella Farmacia L 
una medicina applicata per lo vantaggio del 
fuo odore , íia fétido, o pur grato e ioave . 
Vedi SÜFFITÜS . 

T a l i frequentemente íl ufano ne'mali iíie-
rici , e nelle affezioni ipocondriache : é. gr, 
V aíía íastida , la canfora , &c. Vedi N O 
DULOS . 

O D O R A R E ODOR A T O , I atto 
percepiamo gli odori, o per cui fentiamo e 
ci accorgiamo de'corpi odorofi , mediante 
certi loro effluvj , che ferindo T órgano ol-
fattorio, con quanta vivezza baila perché i i 
loro impulfo fi propaghi ful cerebro , eccitano 
una fenfazione neU'anima. Vedi SENSO , SEN-
SAZIONE , e ODORE . 

Gli organi principali áeW Odorato , fono 
le narici , ed i nervs olfattorj , le minute 
ramificazioni de' quali fono diÜnbuite per tut-
to i l concavo d'eíTe narici ; fe ne poflon vedere 
le ior deferizioai fotto i lorocapi. 

Tomo VL 
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Vodorare fi fa per vía degü effluvj odoro

f i , che ondeggianoneir aria, tirati nelle na
rici , nel!1 infpirazione , e urtanti con tal 
forza nelle fibrille de' nervi olfaxtorj , refi 
loro opportunamente oppofti dalla figura del 
nafo e dalla íituazione dcgli olTiculi , che 
l i fcuotono , e danno ad eífi un moto v i -
brativo la qual azione fendo di la comu-
nicata al fenforio comune, occafiona l'idea 
di un oggetto loave, grato, opuzzolente, 
agro , aromático , oputrefat ío . La materia , 
negli animali, ne' vegetabili, ne' fof f i l i , &c-
la quale principalmente affetta i l fenfo dell' 
odor ai o , oíferva Boerhaave , che c quella ío-
ítanza íot t i le , inerente nelle fue partí oleo-
fe , chiamata¡pinto: imperocché quando que-
íta é tolta via da'corpi i piü fragranti , ció 
che reüa non ha appena c/riore? alcuno ; ed al l ' 
incontro s' ella fi verfi o fparga fopra corpí 
non odorofi, da loro una fragranza. Infli.t.£ap. 
deOlfac. 

Wjllis oíferva, che i bruti hanno, gene-
raímente} ü fenfo dell' oderato di moko mag-
piot perfezioñe che 1'uomo; perche con cí-
io ic io , diftinguon5 eglino le virtu e le quali-
jta de'corpi prima ignoti j ñu taño e ico pro
no all' odore i l loro cibo ad una grande di-
ixanza, come i caui , e gli ucee 11 i la loro 
preda, ed afeofo tra aícre materie , come le 
anltre, &c. 

L'nomo avendo degli altri mezzi pergíu-
dicare del fuo cibo , &c. non ave a bifogno 
di tanta fagacia ed acutezza nel fuo nafo : 
non olíante abbiam degli efempj di un adó
ralo viviííimo anche negli uomini . — N e l l e 
Hifioires des Anttiles ¡ venghiamo aíTicurati , 
che vi fon de 'Negri , i quali , col folo odo~ 
rato, fan diftinguere le pedatte di un Fran-
cefe da quelle di un Negro . _ / 

T rovaf i , che le lamina;, dalle quali é d i -
con cui - fe fa la parte fuperiore delle narici , e che 

iervono per ncevere le divaricazioni de' 
nervi olfattorj , fono ferapre piíi lunghe e 
complícate affieme in maggior numero , fe-
condo che 1' anímale ha piü efquifito que
ílo fuo fenfo: i varj anfratti e le tortuofita. 
di queíle laminas, trattengono c inceppano i i 
piü delle particelle odoriíere . 

O D O R E , Odor, in riguardo alPorgano , é 
un'impreffione fatta ful nafo, da picciole par
ticelle , clie di continuo efalano da'corpi odo
rofi . Vedi N A S O ., & C . 

ODORE , in riguardo airoggetto, é la figu-
1 • D ra 
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ra e la dlfpofizione degli effluvj odorofi, che 
attaccandoíí all'organo , eccitano i l Cenfo dell' 
edorato. Vedi ODOR A T O , 

O D O R E , in riguardoairanima, é laperce-
2Íone deH'impreffion dell'oggetto full'organo; 
o l'aíFezione nell 'anima, chenerifuka. Ve
di SENSO. 

I Chimici infegnano , che i l zolfo é i l prin
cipio di tut t i gli odor i , e che queñi fono piu 
o meno f o r t i , fecondo che i l zolfo nel corpo 
odorofo é piu o meno feccaío ed efaltato . 
I I zolfo , dicono , é i l fondamento degli 
cdoñ , ficcome i l íale é quelio de' fapon , 
ed i l mercurio de' colorí . Vedi O D O -
H A R E . 

U odore , come i l güilo , confifte onnina-
mente nella difpofizione , giacitura , compo-
íhione , e figura delle parti ; ficcome appar 
dalle feguenn erperienzé del Sig. Boyle. 

i 0 . Dalla raefcolanza di due corpi , cia-
fcuno de'quali, di per s é , é fenza odore af-
fatto, fi pub eftrarne un odore moko urino-
í b : v.g. col macinare la calcina vivainfiem 
col fale ammoniaco. 

2o. Meíchiandovi dell'acqua comune, che 
di per íe non ha alcuno^orf, fi pub fare che 
un altro corpo non odorofo mandi un odore 
forte e rancido. — Cosí la Canfora difciclta 
nell'olio di v i t r io lo , é k m z odore ; ma mtíco-
lata con acqua, immediate efala un fortiffi-
mo adore. 

3o. Corpi compofii mandan fuori odori , 
che non fomigliano punto agli odori de'cor-
pi femplici de'quai conflano. — Cosí l 'olio 
di trementina , mirto con una doppia quan-
tita d'olio di v i t r io lo , e diftillato^ dopo la 
diñillazione , non ha. odore che di zolfo ; e 
fe quel che refla indietro nella retorta , fi 
attacchi e ftuzzichi con un fuoco piu gagliar-
do, da un odore fimile aH'olio di cera . 

4o. Diverfi odori s'efíraggono folo col mo
t o , e coU'agitazione. Cosí i l vetro , le pie-
tre , &c. che anche quando fono fcaldati , 
non danno odore ^ nulladimeno fregandoli ed 
agitando!! in particolar maniera , mandano 
un odor forte j e i l legno di faggio, nel tor
n i l l o , rende quafi un odor di rofa. 

5o. U n corpo che ha un odor forte , me-
fchiandofi con uno che non hao^ore, ceífera 
per avventura di avereo^or^ alcuno. — Cosí 
fe l'aquafortis, non ben deflemmata, fi ver-
fera fopra i l fale di tártaro , finché ceíTi di 
fermentare, il liquore, quand' t fvaporato , 
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dará de'criflalli privi á"1 odore , moho fomi-
glianti al fale di n i t ro : pur bruciati, daran-
no un odore peflifero. 

6o. Dalla miflura di due corpi , uno de' 
quali ha cattiviífimo odore , e 1' altro non 
buono; fi pub procacciare un odore piacevo-
le aromático*, come, dalla mifturadell'acqua 
forte, o dello ípiritodi n i t ro , con uno fpirito 

•inflarnmabile di vino. 
7o. Gli fpiriti di vino , col mefchiarli ad 

un corpo quafi del tutto fenzao^oír, ne aqui' 
fiano un foave, a romát ico . Cosí gli fpiriti 
di vino inflammabili, e Folio di vitriolo di 
Danzica, raefcolati in eguali porzioni , poi 
diger i t i , ed alia fine d i f l i l la t i , danno uno fpi
rito d1 un odW moho fragranté. 

8o. U n corpo fragrantiíTimo pub degene
rare in un fétido , fenza la framifchianza d' 
altrocorpo. — C o s í , fe lo fpirito mentova-
to nel precedente efperimento, fi tenga in un 
recipiente ben chiufo, prefto fi voltera nelU 
rancidezza, dell' aglio. 

9o. Da due corpi, uno de'quali é fenzao¿?o-
re, e l'altro é fétido, fi pub far nafcere un o^o-
ve aífai grato, che moho fomigli al raufehio5 
e c i b , a cagion d'efempio, con gittare del-
le perle nello fpirito di v i t r io lo : imperoc-
che quando fono difciolte, danno un gratif-
íimo odore. 

ODORIFERE CUndule . Vedi G L Á N 
D U L A . 

ODOROSE, od odorlfere cofe ^ fono quel-
le ch'efalano un vivo e foave odore, i l quale 
fi fente in difianza . Vgdi O D O R E . 

Ta l i fono i l gelfomine, la rofa, la tuberofa, 
he. Vedi PROFUMO . 

O E D E M A , tumore , &c. Vedi E D E * 
M A , & C . 

O E N E L ^ U M * , nella Farmacia , una 
mifiura di vino e d ' o l io ; per lo piu v ino, 
ñero , denfo , ed olio di rofe . Vedi V 1-
N o , &c. 

* La parola e Greca, QIVÍKCUOV , da oivos v i 
no , ed iKcuov, oglio. 

Nelle fratture con ferite, o piaghe, dove 
roflb non é dinudato, ordina Scuheto, che 
le compreííe, od icofeinet t i , acciocché s'at-
tacchino , fien' ammollate neWoenelaum , per 
alleviare i l dolore, edovviare all'infiamma-
zione ; e che le fafcette ogni giorno fi umettino 
col medefimo, finché fiefi pafíato i l rifehio deli' 
infíammazione. 

O E N I S T E R I A * , ndrantichita , erano 
fa-
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faerlfiz; , celebrad dalla gloventu d 'At tne > 
avanti la prima voka che fi tagliavan i ca-
p d l i , e cheüfacean la barba . Vedi BARBA , 
C A P E L L O J & C » / J > 

» V etimología dt quejta parola ^ daoivoíy. 
vino,, tno/ira che cih che quhi Jl offenva y 

Qutfü Sacrifizj erano offerti ad Ercole; c 
la quantita di quella che fi oíferiva j veniva 
dalla legge regolato. _ ^ 

OENOPTAi , una fpezie di Mini í tn , o 
Cenfori in Atene ,, i quali aíTiftevano ne'Con-
v i t i , regolavano i l numero delle coppe o 
bicchieri , che ciafcuno avea da berc, e po-
nean mente che niuno beveíle o troppo , o 
troppo poco. 

QuellL che non fi teneano ne ' l imi t i del la 
temperanza,, eran preíentati dagü oenopuzVi 
Areopago. — Gliowopw erano anco chiama-
t i occhti o culi . 

OESOPHAGiEUS, neirAnatomia, uno 
de' mufcoli della faringe , cui egli cerchia 
intorno a guifa di un anello . Vedi P H A -
R Y N x . 

Egli é folo , e fervea fofpigner giu ralimen-
to j , con chiudere la faringe a modo di un sfin-
tere : donde alcuni lo chiamano fphinüer gula; 
altri deglutitor,. Vedi SPHINCTER D E G L U T I -
ZIONE , &c.. 

I I Dottor Drake vuele che non fia altn> 
che una produzione del pterygopharyngaeus , 
ie cui fibre cerchiano la faringe , da una l i 
nea tendinofa fulla parte di dictro di efft ; 
abbenché Verheyen lo faccia una parte d i -
íiinta.. 

OESGPHAGUS. Vedi ESÓFAGO. . 
Q E S T R U M Fcneris^ Vedi i ' Articolo. V E ~ 

Í Í E R I S . . 
OESYPO * , od OESYPOS J, una fpezie di 

pingue mucilagine, della con Gftenzad'ungüen
to ; di un color b i g e t t o e di un odoreingrato 
e rancido; tratta dalla lana graíTa che crefce 
fulla, gola, e tra la groppa od i lombi delle, 
jecore.. 

* L a parola e fermatct dal Greco oír-) péco
ra ; e cm® y. putrefare e corromperé ; /'oe-
fypo effendo appunto una fuccida y e quafi 
corrotta materia r toltít dalle pecare.. 

Quefla. lana fi lava,, íi fa bollire neli'acqua ; 
le lavature o déeozioni íi lafciana ñare per 
un poco , e dallafommita fi fpuma una pingue 
ioüanza la quale colata per únate la di lino 
e Ufeiau rañseddare j fa Voef^Q ,. i l quale mol. 
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to fi adopera eñernaraente , per rlfolvere, per 
mollificare, e per placare ildolore. 

OFFA ¿íl&a, un nome che da Van-Helmont 
al coagulo bianco, procedente da una miña
ra di fpirito rettificato di vino con lo fpirita 
d' orina 

Nota , che lo fpirito d'orina s'ha dadifiil-
lare da un'orina ben fermentara j e conviene 
che ella abbia deporta ogni flemma j altrimen-
te non fe ne procaccerala vera o j ^ r 

OFFERTA . Vedi O B L A Z I O N E . 
OFFERTORIO , Offenoríumy un'antifonat 

che fi canta o fi fuona full* órgano , mentre i l 
popólo fa r ofFerta nel Sacrifizio della Meíía . 
Vedi A N T Í F O N A , ed O B L A Z I O N E , 

Anticamente V offertorio confiftea in un Sal" 
mo can tato , con la fuá antífona 5 abbenché 
non fia chiaro, fe fi cantaffe i l Salmo inte-
1 0 ; accennando S.Gregorio , chequando era 
tempo , guardando i l Papa verlo i l Coro 
che lo cantava , dava i l fegno perché fi-
nifse . 

OFFERTORIO é anco un nome che anti
camente fi dava ai panni-lini , od alie tova-
glie , fulle quali fi mettean F offerte. -— I i 
Dottor Harris dice , che propriamente egli 
era un pezzo di rafo , o di tela fina , in 
cui s' involgevano le oblazioni di ciafeuna 
Chiefa 

O F F I C I A L E , : O F F I C I A L I S , nella Legge 
Canónica , un diputato o Luogotenente del 
Vefcovo; o un Giudice Ecclefiafiico defiina-
to da unVefcovoj. dalCapitolo, daun Aba
te,. & c . colcarieodellalorogiuriíidizione fpi-
tuale.. Vedi CORTE .. 

Ve ne fono di due fo r te ;—L'uno équaíl 
un Vicaria ocnerale della Chiefa ; efercitando 
giurisdizione per tutta la Dioeefi> chiamato 
da'Canoniüi ojjrtcialiiprimipalii nella noftra 
Legge fiatutana ycancelliere del Vefcovo . Vedi 
C A N C E L L I E R E 

N o n v i é appellazione dal' fuo tribunale 
al V efeo v o> i i fu o e ffe n d o-ft ima to t r i bu n a 1 e del 
Vefcovo Vedi VESCOVO 

L ' altro , chiamato officialií foraneus , co
me quegli che ha la fuá giurisdizione foris 
& extra civitatem ,; é deftinato dal Vefcovo 
a queíl' ufizio. quando la diocefi é grande 5 ve-

^ nendogíi affegnata una certa eftefa di territo-
- rio-, in cui egli rifiede 

Queft1 ojfiziale. non ha fe non unaliraitata 
giurisdizione , abbenché abbiat univerfitatem 
caufarum % e Fefercita i n nome del Vefcovo. — 

!>•• z. Le 
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Le nortre leggi ñatutarie lo di íamano commíf-
fario. Vedi C O M M I S S A R I O . 

I Veícovi , fpeziaimente quelli di ampj Ve^ 
fcovati, conofcendoíi oppreffi dalla moltipli-
cita degli affan, da principio ne depofero una 
parte fopra i ¡oro Arcidiaconi , e Preti ; a' 
quali davano delie comraiffioni , rivocabi-
l i a piacere . — Qoeíli fono chiamati V¿-
eatii , od Oficiales. Vedi A R C H I D I Á C O N O , 
e V I C A R I O , 

Non trovando noi queíro termine, avanti 
le Coílituzioni áóSex tus decretalium , é veri-
firaile che i l coíiume non s'introduceífe avan
t i ilfine del decimoterxo Secólo. 

Nel decorfo di terapo , la funcione fu dí-
vifa in due \ e i l tirólo d' officiale fi diede a 
quello, a cui i l Vefcovo confidava Tefereizio 
della giuftizia litigiofa ; e quello diVicarjge-
nerali, ogran Vicar j , a coloro che aveaa la 
giurisdizione volontaria. 

I I numero Áts)\ officidi fu-preño mol ti pl i-
cato a dismifura , e non folamente i Veícovi ' , 
ma i capitoli, e gli Archidiaconi: vollero ave-
BC i loro offictali.. . 

O F F I C I A L E , nel civile 
ch' é in pofseíso di un 
officio. 

I Grandi O'FFiciALi. della' Corona , o delho 
Stato , fono il Lord high fieward , i ! primo 
Maggiordorao , i l Lord Cancelliere , i ! prirno 
Teloriere, i l Lord prefidente del Conngiio , 
i l cuftode delSigillo privato , 11 gran Ciam-
berlano,-^! Gran Conteftabile, V Earl Mars-
hal, o il Conté Marefciallo,. i l grande Ammi^-
ragüo . Vedi ciafcuno fotto i l ÍÍÜO Articolo-, 
C A N C E L L I E R E , TESORIERE , &c, 

O F F I C I A L I di giuflizia y fono quelli , a' 
quaii é confidata ramminillrazione deiTequir 
ta , e della giuflixia, ne'lor tribunaii r o nel-
le lor Corti .. Vedi. CORTE „ G I U S T I -
Z I A , &c. 

O F F I C I A L I ReaU, fono quelli:che amrrrini-
fírano la giuíHzia nel nome del Re... — Come 
i Giudici , &c. Vedi G I U D I C E . 

O F F I C I A L I Sr.b.alterni r fono q u e l l i ; c h e 
amminiftrano lagiuftizia nel nome de'fuddi-
ú . — T a l i fono quelli che operano fotto,T 
Earl-marshai, fotto 1' amrairaglio, &c. 

O F F I C I A L I di politica , fono quelli , ne'' 
quali i l governo e ladirezione degli affari di 
ana Comunitk rifiede . Ta l i Lo no" r í. Maprs y 
i Sheriffi, &c. Vedi P O L I Z I A . 

OfFiCiAU di guerra h fono quelli che, haiir 

é una perfona 
o- , o di un 

O F F 
no i i comand o nelle truppe, o forze militá* 
r i . Vedi A R M A T A . 

Quefti fono, o genevali, o del campo, od o/-
ficiali fubalterni. 

O F F I C I A L I Generali fono quell i , i l cui co
mando non é iimitato ad una femplice fqua-
dra, compagniaj o regimentó; ma fi ellende 
ad un corpo di truppe o forze comporto di' di-
verfi regimenti. 

Ta l i fono i ! Genérale , i Generali-luogo 
tenenti, i Generali maggiori, ed i Brigasic-
r i . Vedi G E N É R A L E , & C . 

O F F I C I A L I dt Campo, fono quelli ehe han-
no i l comando íopra tutto un regimentó ; ta?-
l i fono i l colonello, i l colonello Luogotenciv 
te , ed i l Maggiore . 

OFFICIALI jubalterni, fono i Luogotcnen-
t i , i Corneta, g l i Alfieri , i Sargentía ed i 
Caporali . Vedi ciafcuno fotto i l fuo Artico
lo , C A P Í T A N O , COLONELLO , & G . . 

OFFICI A L I di Commijjione , fono quelli ehe 
fon deitina-ti per commiífione de! Re . 

Ta l i looo tut t i , da.l Generaie ílao al cor-
uetta incluGvé. 

Sonó COSÍ chiamati , per éiflmzione daglt: 
alui officiaii, Áttt'i fiajfeffim'h, iquali venr 
g®n eletti ó fatti da'Coloneili o con patente ed: 
ordme del Capitano: come i ! Quanier-mae-
üro , i Sergenti, i Caporali , cd anche i Ce-
rufici , ed i Cappellani,, 

O F F I C I A L I deHm marina ^ fono quelli che 
han comando nelle navi di gutna . Vedi 
N A V A L E . Vedi puré A M - M I ' R A G L I O V I C E -
AJMMIRAGLLO , &r» 

vSV.^-OFFICKKS , od O F F I C T A L I del.Baflor-
ne , íono quelli che pella prefcnza del'Re por--
tano un bailón bianco \ ed, in akri tempi , 
quando van fuori , hanno un bañon biancc-,, 
che porta avanti di efli un uomoa piedi, eolia 
tefta feoperta L • 

Tal i fono i i Lord+fleward, cioe Maggiordor 
mo , lord chamberlain y lordtreafiprer ^ &c. 

I l bailón bianco é preio per una comraif»-
fione; e nella morte del Re , queíli ufizia'J 
rompono i l loro baftone foprala bara del cor
po del Re, e con cib disobb.liga.no o d-iafannoi 
i, lor o^cm/i inferior!. , 

O F F I C I A L I MunicipaU.. Vedi, 1' A-nticola 
M U N I G I P A L E 

OFFICIALE Riformato-*. Vedi L Articolo 
l i l F O R M A T O . 

OFFICIALI delk; Z e c m . Vedi 1' Artico!© 
ZECCA 



O F F i r í N A L E * , nella Farmacia , un ter
mine applicato a qnelle medicine , o fempli-
ci o compoíle, che s'hanno da tenere co-
ftantemente nelle botteghe, od officme de'Spe-
i k U , tute'in pronto da comporli e ma ni po
jar fi nelle preferixioni eítenrporance . Vedi 
PRESCRIZIONE. ] 

* La parola e fórmala dal Latino officina, 
• 3 bottega. . 

I femplici cfficinaU fono fpecificati, e in
dican , fra n o i , dal Collegio _ de'Medid ; e 
la maniera di fare le Compofrzioni, é ípoftá e 
regolata nel loro difpenfatorio . Vedi DISPEN-
S A T O R I O , C O M P O S I Z I O N E , & C . 

O F F I C I O . Scjpenfione ab O F F Í C I O . Vedi 
SOSPENSIONE . 

Ex OFFICIO . Vedi i 'Articolo Ex offieio . 
Quod cima non eligantur in O F F I C I O . 

Vedi Q U O D . 
O F F I C I N E . VediOFFizj. 
O F F I Z I O , O F F I C I U M , in un fenfo mo-

rale, dinota un dovere ; o quello che la v i r tu 
Te la retía ragione ordina alTuonao di fare. Vedi 
M O R A L E , E T I C A , & C . 

La virtü , fecondo Chauvin , c i l propofi-
to o fine di operar bene ^ la cofa che fegue 
immediatamente, o nafce daquefto propoíi-
to , é l'ubbidienza ; la qual puré é denomina-
tacfficium: cosí che un ojjizio e l'oggetto deli' 
obbedien-za alia v i r t u , 

Cicerone, irelfuoTrattato¿íe-e^iwf, cen-
íuraPanez io , i l quale avea ícritto avantidi 
Jui fuli ' iíteíTa materia , d' avere trafeuraío 
di definiré la cofa fulla quaíe feriveva ; puré 
egli fteíTo cade fotto la raedefima cenfura . 
Fa egli lungo ragionamento intornoalla di-
vifione degli offinj ; ma fi feorda della defi-
nizione. . — I n un'alíra delle fue opére lo 
troviamo definir l'cjfizio y un'alione che la 
ragione richiede fi faccia : Quod auum -m-
tione aíium fit , id officium appsllamus . De 
F i n i b / 

Egli oíTervra che i Greci, facean due fpe-
zie á'offizio : Perfetto , cb' ei chiamavano 
KaTopS-apa ; t comuns o indtfferente , detto da 
loro XKÜUXOV ; cui definifeono cosí, che cib che 
eaflolutamente diritto e buono , fa un effizio 
p-erfetto-; e c ib , di che non pofliam daré fe 
non una ragione probabile , fa un affizio comu-

•> o intermedio . 
OFFIXJQ , in un fenfo cki le , dinota 

* ajuto e yaffiftenza fcambievole, che gH 
aaiaiiU ü devano uno alfakro 

O F F z ? 
La Benevolenza infpira agli uemini una 

certa volonta , ed uno sforzo di far de' 
buoni offizj a tut t i i fuoi fimiii . Vedi 
LtiOgO COMUNE . 

O F F I Z I O é anco una coramifíione , od 
un incarico particolare , per cui un uomo 
ha i ' autorita o la facolta di fare qualche cofa . 
Vedi O F F I C I A L E . 

Loyfeau definifee Y offizio una dignit^i ac-
compagnata da una funzion pubblica. Vedi 
FüNZIONE , C D i GN I T A RIO . 

La parola é ufata primariamente parlando 
degli offizj di giudicatura , e di polizia : co
me 1' cffizio ni i un Secretario diStato, di un 
jujtice oj peace, di un Sheriffo &c. Vedi Ju-
S T I C E , S E C R E T A R I O , & C . 

Gü offizj fono venali, o non venali. — 
Gl i offizj venali fono quelli che fi comprano 
col ciinaro : queíli fono divifi in due í a t t e ; 
cioé Dominiah y e Cafuah . I Dommiali ^ úá 
offices tn fee, come chiamaníi nella Legge r 
fono quelli che aífolutamente fono firappa-
t i e íeparaíi dalla prerogativa del Re; co
sí che non diventan vacanti per morte, ma 
paífano nella natura di feudo, o d credita . 
Vedi FEE . 

D i queíli nr abbiam pochi efempj fra noi , 
che vadano al di la di una prima revet fione , o 
fia reilit-uziane di poffeíTo . •— Appreíío i Fran-
cefi , fono piü frequenti. 

Offizj cajualt fono quelli che fi dan no \n 
v i ta , per patente, percommifiione, &c. e 
che diveníano vacanti, per la morte deU'offi" 
cíale ; quando T officiale medefimo non avef-

prima 5 o difpoflo á' eíío fe rifegnato in 

La venalica degli offizj di giu-dicatura é 
uno de' gravami nella polizia Francefe , Vedir 
V E N A L E , 

O F F I Z I O , fi prende anco per un luegor 
per un appartamento', o per una pubblic» 
tavol'a, deftinata agli of f i / ia l i , perche iv i in--
tervengano e dimorino y affine di adempire af 
loro riípetcivi itnpieghi, odoveri. 

T a ü fono V offizio del Secretario r ed i fe-
guenti, denominati in Ingleíe, the ftx clerkz 
office, tbe paper office , fignet office , the pro-
thonot-orys office , pipe office , kings filver-office y 
excife-office , office of ordnance , Bic. Vedi eia-
feuno aíuo 1 uogo , SECRET A R r o , Six C L E R K ? 
P A P E R , SIGNET , O R D N A N C E , &e.. 

Di ta l i offizj-, alcuni fono diftinti col no^ 
me d i boards ^ raen fe ,, o tavolev,, e banchi 5̂  



cd altri col nome di chambers ,. ® caraere ; 
come, the board of green cloth , &c.. Vedi V 
articolo V E R D E . 

Dove rinquifizione ha piede, i l tribuna-
le di efía é chiaraato ti. Santo-OJJizio , Vedi 
I N Q U I S Í Z I O N E 

OFFIZIO , nella, Legge Canónica , fi ufa. 
per dinotare un Benefizio, che non ha giu-
íifdizi.one anneíía.. Vedi BENEFIZIO . 

. OFFIZIO fi prende anco per lo divino fer-
v iz io , o per lePreghiere e R i t i e cerimonie 
di culto divino, che fi celebrano in pubblico. 
Vedi L I T U R G I A .. 

San Girolamo, é quegli % che ad inchie-
fla del Papa Damafo , dicefi a veré i l primo 
diílribuiti. i. S a l m i l e Piílole^ e gli Evange-
Ij con 1' ordine nel quale fi trovano neiP 
offizio o nell' ordinario della Chie.ía Romana ¿ 
I Papi Gregorio , e Gelafio v'aggiunfero le 
orazioni, i refponforj, ed i verfetti; e Sant' 
Ambrogio i Gradual!, gli halleluja, &c. 

OFFIZIO ^ piü particolarmente fi. prende 
nella, Chiefa Romana per la, maniera d i 
adempire alie orazioni pubbliche, ed al fer-
vizio Divino, j la quale e' varia fecondo i . 
giorni . 

Cosí, diciamo , l1 offizio della. Domenica 
Toffizio. á ú tal Santo &c. V offizio e o femr 
plice y o femidoppio í o doppio . Vedi, SEMI? 
DOPPIO o 

OFFIZIO , s'applica in oltre ad una parti-
colar preghiera. od orazione, ordinata , e de-
ílinata a onore di un. Santo. 

Quando uno é canonizzato per Santo ,, nel 
medeíimo teinpo gli fi aflegna. un partí cola
re offizio, dal Comune dei Confeííori , delle 
Vergini &c.. Vedi SANTO. , e. C A N O N I Z Z A -
Z I O N E 

Diciamo parimenti,., I] Offizio della. Vergi-
ne ; dello Spiritp Santo deila PaíTione ; dei; 
Santo Sacramento,, &c. V Offizio de 'Mort i . 
fi recita ogni giorno , eccetto che ne' giorni 
tvílivi , apprcffo i Gartuí lani . h\ Offizio del
la S, Vergine, é aggiunto ahresi a quellodel. 
G i o r n o n e l l ' ordine de' Mpnaci di San, Ber-
¡jardo.. 

OFFIZJ , o piuttoflo.O^jaw?,. per rlfpet-
to. ali' arc.hitettura ,a dinotano. tut t i g l i appar-
tamenti, che. fervono per l i bifogni necefl'ari 
di una Cafa grande,. o di un Palazzo :•• come 
íe Cucine, le canove,, le. difpeníe, i luoghi 
4«7e ü fa la bira?, i grana] & c come, anco 

i lavatoj, le conferve. di legname,. le ílalícft 
&c. Vedi C A S A , F A B B R I C A , & C . 

G l i offizj -i o le officine. delle Cafe fono, d' 
ordinario nel flanco de 'Cor t i l i , o delle bar-
cheííe : alie volte fono fahbricate ne' fotter-
ranei, e fate a volta, &c . 

O F I T E , O F I U C O , O F T A L M Í A , e f i m i l i , 
vedi in OPH . . . . 

O G G E T T I V O . Vedi O G G E T T O , e OB-
B I E T T I V O . 

O G G E T T O * ,. objct tmnnel la Filofofia, 
cib che fi apprende, o cib che fi prefenta al
ia mente, per via della, fenfazione , o dell5 
imraaginazione^ Vedi S E N S A Z I O N E , ed I M -
M A G I N A Z I O N E . 

* La parola e derivata: dal Latina objice-
re, prefentare , metter dü avami ¿ che k 
compofio da ob % € jaceo % io fio di t in -
contra . 

Un- oggetto é quella. cofa che ciaffetta com 
la fuá prefenza, che move C occhio, lorec-
chia, o qualcuno degli altri organi del fen-
fo ; od almeno ci fi. rapprefenta dalla fan-
tafia.. 

I . Fiiofofi della fcuoía definifcono V ogget
to, quello, intorno a che s1 impiega. una fa-
colta, un. atto , od un abito. CosVj^il be-
ne é Voggetto, della, volonta ; la. verita V og
getto M t intendimento ; ü colore V oggetta 
della vi fia ;. i l fuono dell' udito , &c. Vedi: 
O B B I E T T I V O . 

GJi oggetti fogliono divideru in proffimi t. 
próxima , cioé quelii su' quali immediatamen
te impiegafi. la facoka o V abito , nel qual 
fenfo, i l colore é V oggett.O: proífimo della v i -
fia o. — E rimotiy cioé quelli, che folo fi per-
cepifcono co! mezzo de' p r imi : Nelqual fen
fo , i l muro é. V oggetto rimoto della viña , 
poiché. fol lo, vediamo per. mezzo del, fuo co
lore , &c.. 

Le idee, fono gl i oggetti- immediati della 
mente nel penfare : I corpi, le. loro relazio-
n i , i , loro attributi r &c . fono %X\ oggetti 
dia t i . Vedi I B E A , , CORPO , &c.. 

Di. qui appare che vi : é quafi una fubordi--
nazione á\ oggetti.. Ma, nótate, , che un o¿^eí-
to projjlmo , in riguardo ad. un oggetto rimoto i l 
é propriarnente un foggetto,, e non u n o ^ í -
to . Vedi SOGGETTO o. 

Diftinguono. parimenti. oggetti per fe 
cioé quelli che propriarnente movono od af-
fettano i noftri fenfi : Ta l i fono, le qualit^-

fea-
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fenfibili . — E gli oggetti per accidení , che 
fono le foftanze , e ci affettano folamcnte } 
per tíTere veftiti di qualitadi lenfibili . Vedi 
Q U A L I T A , e SOSTANZA . 

I n oltre , diflinguono tra oggettt comum , 
cioé quelli che affettano divertí fenfi ; come 
fono i l moto, la figura , &c. ed oggetti pro-
pr/ y che folamente affettano un fenfo . Ve
di SENSO. ^ 

V i fono diverfe condizioni, nchielte per 
un oggetto del fenfo i come ch'egli fia mate-
riale i che fia dentro una certa d i í l a i m , d' 
una competente ampiezza , le fue qualita 
fenfibili baítevolmente intenfe , &c . 

V cggetto e quello che riflette , o manda 
da sé i raggi di luce', che occafionan la v i -
fione . Gii oggetti di per fe fleffi fono invi-
fibili 3 ci pare di percepirli , folo pérchela 
differente teílura della loro fuperfizie diTpo-
nendoli a l iñettere raggi differentemente co
lorad , occafiona in noi diverfe fenfaiioni di 
colore, che noi afcriviamo ad effi. Vedi Co
lore , V l S l O N E , & C . 

Gl i oggetti deir occhio , o della vifione ^ 
fono dipinti fulla retina ; abbenché non eret-
t i , o d i r i t t i , ma inverfi , fecondo le leggi 
del l 'óptica, — Cibfimoilra fácilmente coU1 
cfperienza di Cartefio, di lafciar nudo rumor 
vitreo fulla parte di die'tro dell'occhio ; e d5 
attaccarvi un pezzetto di carta blanca, o la 
pellicina d1 un ovo , e quindi collocare la parte 
dinanzi deil'occhio al foro d'una camera ofcu-
rata. Per cotal mezzo fi ottiene un bel qua-
dro, o quafi paefaggio degli oggetti ái (uoú , 
dipinto inverfamente ful di dietro dell' oc
chio . Vedi R E T T I N A , 

Come poi in queílo cafo , gli oggetti che 
fon dipinti inverfi , debbano eífer veduti eret-
t i , o dri t t i , fi difputa da' Filofofi . Vedi 
V E D E R E , 

I I vetro deir OGGETTO , o fia i l veiro eh-
biettivo d' un telefcopio , o d' un microfco-
pio , é i l vetro collocato a quell'eftremita 
del tubo che é proffima alT o^f^ío. Vedi T E 
L E S C O P I O , &c . 

Per provare la regolarita e la bonta d' un 
vetro c&iettivo i o é^V ¡oggetto . — Difegna-
te due cerchi concentrici fopra una carta , 
P uno avente i l fuo diámetro , V ifteffo che 
Ia larghezza del vetro obbiettivo ; f al tro mez-
"zo cotefto diámetro . Divídete 1'interiore 
circonferenza in fei parti eguali, efacendo-
v i fei fotti l i e piccioli fori con un ago i co-

D G G 3 r 
prite una parte del vetro con quefia carta % 
Allora efponendolo al .Solé, ricevete i Taggi 
che paífano per quefti fei fori , fopra un pia
ñ a , ad una giufta diftanza dal vetro ; e rit iran-
do, o approífimando quefto piano dal vetro, od 
al vetro, noi ci poffiamo aííicurare della rego
larita del vetro; cioé della fuá giufiafortna; 
e nel medefimo terapo otteniamo puntaal-
•mente la lunghezza fócale del vetro. 

Ma infatti appena altra miglior maniera 
v i é di provare F eccellenza d'un vetro ob
biettivo ^ che coilocandolo i n un tubo, e pro-
vandolo con piccoli vetri ocülaria diverfí og
getti diftanti ; imperocché quel vetro obbiet" 
tivo che rapprefenta gli oggetti piíi vivamen
te , e piü dirtintamente, che porta maggiosr 
apertura o campo , ed un vetro oculare i l pih 
conveífo, e i l piu concavo, fenza colorimen-
t o , né nuvole, é i l migliore. 

Per provare fe i vetri obbiettivi fien bene 
cen t ra t i . —Tenete i l vetro a debita diftan-
za dall1 occhio , e offervate le due immagi-
ni riflc'ttute da una candela ; dove queíle 
immagini s1 unifcono , o coalefcunt , i vi h 
i l vero centro . Se quefto é nel mezzo $ o 
nel punto céntrale del vetro, egli é ben cen
tra to , 

O G G E T T O , fignifica parimenti la materia 
d'un'arte o d'una fcienza ; o cib , intorno 
a che ella é impiegata. Vedi APN.TE, SCIEN-
2 A , &c. 

Nel qual fenfo , la parola coincide coil 
foggetto* Vedi SOGGETTO & C . 

I Filofofi della fcuola diftinguono diver
fe fpezie di oggetti nella medefima fcienza, 
cioé 

OGGETTO materiale , che é la cofa ñeífa 
che fi confidera, o di cui fi ttatta . — E 
cosr i l corpo uraano é 1' oggetto della Me
dicina . 

OGGETTO Fórmale^ h la maniera di cort-
fiderare la cofa . E cosí i i medefimo corpo 
umano confiderato con la mira al tender
lo fano, é 1 ' o ^ f í í o / O J - W ^ / Í de'ila Medicina i, 

OGGETTO , ObjeSium quod complexum , d i 
un 'ar te , é i l tutto aggregativo ; ovvero una 
collezione di tutte le conclufiofii obbietti-
ve , o confeguenze che fi trovano nelía 
fcienza. 

OBJECTUM quod incomplexum , é una col
lezione di tutti i foggttti delle conclüfioni 
obbiettive . Cosí dunque , Paria e ela/iica , é i ' 
oggetto compleífo d'un ramo della fifica; e l* 

aria 
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aria iítdTa , od 11 foggetto della conclufione, V 
objeüum incomplexum di cotefio ramo, o parte 
medeOma. 

O B J E C T U M QUO complexum , é una colle-
aione di tutíi gli amecedenti obbietdvi del
la fcienza. 

OBJECTUM guo incomplexurn, e una colle-
zione di tutt i i mezzi, od argomenti con-
tenuti in cotefli antecedenti, e eo'quali le 
conclufioni fono provate. 

I n queíli cafi , 1' oggetto , fi dice etírre— 
compUlJ'o, in quanto che inchiude e un' af-
ferraazione , e una negazione : Qj'.od , co
me eíTendo cib che { quod ) é moftraío 
nella fcienza ; E f «o , come efiendo cib per 
mezzo di che ( quo ) le conclufioni v i ü 
provano. 
• Gl i Scolañici diñinguono akresi V ogget
to per /<?, Qper accidens , V objetlum adísqua" 
lum, -e inadiequatum j attrtbutioms* $ Mtrl-
butum-i &c. 

OGLTO. Vedi O L I O . 
O L A N D A , nelle drapperiedi tela , o pan-

ni l i n i , é una fpeziedi fina , bianca, egua-
Je, e ben ba t íu ta , o fííía tela, che fi ufa 
principalmente per eamiele, lenzuola, &c. 
Vedi P A N N O , e T E L A . 

Per lo piíi fi lavo ra nelle Provincie d'Olan-
da , Frizelandx, oFr i f ia , e in altre parti delle 
Provincie Unite ^ donde ella ha i l tu o no-
me. I ! fondaco ed i l Mercato principale di 

. queíla tela é in Haerlem , dove mandan da 
tutte le altre parti fubito che é tefluta , 
per iv i nella primavera íeguente imbian-
phirla. 

Quella clie e fabbricata nella Frifia c 
la piü in pregio , e fi chiama [rife hollaría: 
cll ' é la piu forte, e la meglio colorata di 
altre di quella finezza. Ella non fi manga
na né s' ifpeílifce , come i ' altre ; ma tra-
fportafi tal quale efee dalle mani deirimbian-
catore. Ella fi diftingue dalla fuá altez-
za che é d' una canna , un quarto - ; cioé 
mezzo quarto di piu che que lie fallamente 
chiamate [rife hollands. 

Guilix H O L L A N D , é un' ohnda bianchilfi-
ma e fínlíTima, e fi ufa principalmente per 
camicie efíendo la piíi forte di tutte nel
la fuá finezza, fe n'eccettui la vera [rife . 

jílchmaer H O L L A N D , é un' ollanda d' AIc-
raaer., tela fortiííima , e che dura e regge 
mol t i í l imo. EU'é alia circa una canna, un 
quarto ~* 

O L E 
OLEAGINOSO , cib che partecipa del

la natura dell'olio ; o donde pub eíTere fpre-
rauto deiroglio . Vedi O L I O , I pini , gli 
abeti , &c. fono legni oleaginofi , che dan 
refina, trementina, &c. VediREsiNA. —-
D i tut t i i legni, gli oleaginofi ardono e ah-
bruciano meglio. Vedi C O M B U S T I B I L E . — 
Le olive, lenoci , lemandorle&c, fono frut-
t i oleaginofi , o frutti , da' quali fi ípreme 
deU'oIio. Vedi FRUTTO . rH- Un'orina o/f¿j-
ginofa nelle febbri maligne é fegno di mor-
te . Vedi O R I N A . 

OLECRANUM,«XSXÍ<W!', nella Notomia, 
un' eminenza di dietro la plegatura del gomi-
to 5 cioé la parte fopra la quale il braccio reg
ge o peía, quando ci pofiamo ful gomito . 
Vedi Tav. Anat. fig. 7. num. 1 r. Vedi anco 
P articolo BRACCIO , G O M I T O , ed A N 
C Ó N , :. 3 - • c . Ei gfsfht • in: . -:; 

QueiV eminenza nen é altro che la pofte-
riore apophyfi della teña dell'ulna., che fol-
cc, e raílbda queft1 oíTo , e impedifee , non 
ifeorra in dietro; cosí che forma un ango-
lo acuto, quando i l braccio é piegato. Ve
di U L N A . 

L ' Olccranmn h ricevuto nel fe no di die
tro della baila eü re mi ta del!' humerus ; e 
colla protuberanza anteriore dell1 ulna , che 
é ricevuia nel fe no anteriore dell' humerus 
forma un perfetto ginglymo, per cuiledue 
oíía fi movono come fopra un cardine. 

•OLEOSUM , Sal volaüle. Vedi S A L . 
D ' O L E R O N - i cgg i o le Leggi marine 

^ ' O L E R O N , fono una mano di íeggi anti-
che, concernenti gli afFari marittimi , fal
te dal Re Riccardo L Vedi LEGGE . 

Cosí chiamanfi, perché comporte nell'Ifo-
la d' Oleron , che é fítuaía in faccia alie 
cofte dell 'Aquitania , alia bocea del ñu me 
Charente. 

O L F A T T O R I I nervi , nella Notomia 11 
primo paio di nervi che efeono dalla me-
dulla oblongata ; cosí detti , per cííere g l ' 
irtromenti immediati deli' odorato , — V e d i 
Tav. Anat. ( Ofíeol. ) fig. 5. l i t . /;/; . Vedi 
anco ODOR A R E . 

Gli antichi l i chiamavano procejfus papu
lares ; che i l Dottor Drake giudica nome 
piu conveniente , che quello di nervi^ al-
men fin al loro arrivo all' os cribrofurn , 
perché paiono anzi produzioni della medul-
la oblongata , che nervi diftinti ; ma un 
argomeuto in eontrario fon lecavitadi ma-

nife-
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ínfeílc, e la loro comunicadone co'ventri-
coli &c. Vedi M E D U L A oblongata. 

I nervi olfattorj hanho la loro ongine 
appunto di fotto all'os frontis , e íi diñri-
buifeono fra le membrane del nafo . Vedi 
ÑERVO. 

O L T B A N U M * , nella Farmacia , una fer
ia di gomma o refina, comuneraentedetta 
Incenfo ma/ckio. Vedi I N C E N S Ó . 

* Ha ¡lfuo noíne d' olibanum , quafi oleum 
l ibani , perche díflilla in forma d' olio , 
da un albero fu l monte Líbano, 

11 olibanum recafi a noi in grandiebian-
che gocce, che piegano un poco al giallo; 
pefanti, di un fapor acre amaro, e di un 
odor acuto, 

DiíHnguefi dall' incenfo ordinario, per la 
grandezza delle gocce . E' glutinofo, e per 
confegueoza fortificante , e partecipa della 
trementina quanto bafta per rendcrlo de
tergente; fí adopera piíi negli empiallri com-
poíli corroboranti , che nelle corapofixioni 
interne. 

OLTG A R C H I A * , forma digoverno, in 
cui I'ararainilíraxione é nelle mani di po-
ch i . Vedi GOVERNO . 

* La voce e forra ata dal Greco oKty os ^ po
t o i ed tí.p'xii, comando, govtrno. 

Le Repubbliche di Vcnezia, e di Genoa, 
íi pofíbno per qualche canto numerare fra 
le o l i g a r c h i e . 

L ' oligarchia é quafi la ñeíTa cofa che 1' 
ariftocrazia ; fe non che per avventura la 
prima inchiude qualche difetío o corruzio-
ne, o v ' é foggetta ; e. gr. fe i i potere fo-
vrano foíTe oceupato intieramentc da pochc 
perfone , in pregiudizio de' dir i t t i e delle 
ragioni d' un gran numero d' altre , Vedi 
A R I S T O C R A Z I A . 

O L I M P 1 A D E , O A T M n i A 2 , n e i l a C r o 
nología , uno fpazio o periodo di quattro 
anni ; col quale i Greci contavano i l loro 
tempo. Vedi EPOCA . 

Queílo método di computazione ebbe la 
fuá origine da i Giuochi olimpici, che íi cele
bra vano ogni quinto anno , vicino alia Ci t -
ta ü Olympia nel Peloponnefo. Ved iOLiM-
P I C I . 

La prima Olimpiade comincib , fecondo 
alcuni, nell'anno 3938 del periodo Giulia-
no5 Unno dalla Creazione 3174 ; i'anno 
avant! Cnfto 7 7 4 i e 24 anni avanti ]a f o n . 
¿azione <U Roma : 0 piuttofto come iace 
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ad aí t r i j nelT anno del mondo 3251 ; i 'an
no del periodo Giuliano, 3941 ; « 23 anni 
avanti Tedificazione di Roma. 

La guerra Peloponneíiaca comincib i l pri
mo anno della 87 Olimpiade * AleíTandro i l 
Grande morí i l primo anno della ii4ma. e 
Gesu Crifto nacque nell' auno primo de 11* 
olimpiade 195-. 

Le olimpiadi furono anco chiamate anni 
Lphiti , da Iphitus , che inftitui , o almeno 
rinovb la folennita Át1 giuochi Olimpici. 

Non troviamo alcuna computazione per 
climpiadi dopo la 364™*. che termino coIT 
anno di Cr iño 440. Se non che in una Car
ta del noftro Re Ethelberto , gli anni del 
fuo Regno diceii effere numerati per clim
piadi . 

O L I M P I C I Giuochi , furono giuochi fo-
lenni, e celebri fra i Greci ; inüituit i , fe
condo alcuni , da Ere o le in onore di Gio-
ve j e tenuti fu! principio d' ogni quinto an
no , cioé , ogni 49. mefe, fu lie rive del fiu-
me Alfeo , vicino ad Olimpia , Citta delT 
Elide; per efercitare la loro gioventu nelle 
cinque fpezie di combattimenti, Vedi G I U O 
C H I . 

Queíli Giuochi diventarono cosí importan-
t i , che i Greci l i fecero la loro Epoca; e 
diliinfero gli anni ¡oro co' ritorni de" giuochi 
Olimpici, Vedi O L I M P I A D E , 

Coloro che viocevano in eíTi, eran cosí 
onorati da lor compatrioti , che al lor r i -
torno , butíavafi giu un pezzo del muro 
della Ci t t a , per dar i l paífaggio al loro carro. 

I I premio, per cui íl contendeva , era una 
corona fatta di una fpezie particolare di o l i 
va íalvatica , appropriata a queíV ufo . Vedi 
O L I M P I O N I C A , 

O L Í M P I C O Fuoco, fi prende taíora per i i 
fuoco che nafce dal raggi del Solé raccolti 
nel foco d' un ve tro u (torio, Vedi Fuoco , 
e U S T O R I O . 

Gli O L I M P I C I , é i l titolo degli Accade-
miei di Vicenza in Italia . Vedi A C C A D E -
M I A . 

O L I M P I O N I C E , O L Y M P I O N I C E S , o..^-
irmcxvs, nell1 antichita, un'appellazione da
ta a quelli che ufeivano vittoriofi ne'giuochi 
Olimpici. 

U olympionices vtnivsL infinitamente ono-
rato nel fuo paefe , e ílimavafi avergli fat-
to un onore imraortale. Gli Ateniefi parti-
colarmente , erano cosí prodighi nel rega-

E lare 
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lare i vincitori lor cktadini , che Solonc ñi-
mb necefifario riftrignere alquanto la loro l i -
beralita con una Legge ípeziale , la quale 
portava, che la Citta da fie 5 0 0 drachme all' 
Olympionicei l che afcendeva a circa 58 on-
cie d'argento, del noílro pefo; íomma non 
molto confiderabiíe. 

O L I O , O G L Í O * , O L E U M , una materia 
gralTa, untuofa , inflammabile, che fi eitrae 
da diverfi corpi natural:. Vedi GRASSO. 

* La parola e formata dal Latino oleum \ 
d olea altero delt ulivo , i l di tui frutto 
abbonda <$ un tal fugo. Vedi O L I V A . 

La parola dio s'applica alie voke aifüghi 
che íliliano naturalmente dalle piante e da-
gli alberi ; come i l balfamo , &c . ma piíi 
rigorofaraente a que'fughi che s' eíiraggono 
per cíprcíljone, &c. dalle piante , dai trut-
t i , dal'e íemenze , &c. come V olio d* oli
va , /" olio di noce, &c. Vedi ESPRESSO , ed 
ESPRESSIONE. 

Le fpeiit d ' o l j , le loro proprieía , le ma
niere di fpremerli, &c. ion o in gran nume
ro Per ¡a maggior parte d ' e í í l , noi riman-
diarno i l Lettore a'proprj art icoli ; quelü che 
piu cómodamente non fi fon potuti inferi
r é , fono i feguenti. 

OLIO d'olive , é i l piu popolare, e piu uni-
veríale di tut t i g!i a l t r i ; quello cioé che fi ufa 
fopra tutto neila Medicina , ne'cibi, nelle infa-
late , e nelle manifatture . Vedi I N S A L A T A &c, 

Egü fi eílrae dalle olive con terchi, o mu-
l i n i fatti a tal uopo . I I frutto fi raccoglie, 
quando é nell 'eñrema fuá maturita in De-
cembre, e Gennaio, quando principia a rof-
feggiare ; eííendo pofto fotto la macine , 
fubito che é raccolto , da queil'dio cotanto 
lene e dolce, e di un odore cosí grato, che 
chiamano olio• vergine . Ma pero che le oli
ve raccolte di frefeo non danno fe non po
co olio , coloro che hanno piíi la mira alia 
quantita , che alia bonta , le lafeiano ful 
terreno per qualche tempo, avanti di íchiac-
ciarle. 

N é T odore ne i l güilo di queflo fecondo 
ezli-i é molto grato ; benché ve ne íia una 
teza fpezie ancor peggiore , che é V olio 
cooiune , procacciato con giítar dell' acqua 
bóllente fopra le olive fchiacciate, efehiac-
ciandole o premendole di nuovo piü forte-
mente. 

La confumazione di qneft' elio é incredi-
feilej le parti meridionaii delia Francia, la 
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Proven ía , la Linguadoca &c. come puí l ' 
Ifola di Candia , e alcune parti d' Italia , 
&c . ne dan quantitadi immenfe. I I fuoufo 
é noto ad ognuno ; eííendo egli riputato 
una delle cofe piu univerfalmente uti l i per 
tutto i l mondo. 

OLIO di mandsrle dolci, eñrat ío freddo , 
o fenza fuoco, fi prepara in diverfe guife. 
Alcuni pciano le mandóle avanti di pillar
le ; altri le piílano fenza pelarle . Alcuni 
le fcaldano in acqua tepida; altri in éalne9 
marine ; alcuni íolamente le fchiacciano C 
rompono ; altri le riducono in una Paila . —-
I n fatti tante difterenti maniere v i fono di 
preparare queíl' olio, quantc v i ha perfonc 
che fi fan lor meíliere di prepararlo . Vedi 
M A N D O R L E . 

I n queíla di veril t \ , Pomet ci da un mé
todo piu facile , e meno coftofo. che alcua 
altro ; e pero fembra che non fi poffa far 
meglio che feguitarlo. 

Método di procurare t O L I O di mandorle 
dolci per efprejjlone fenza fuoco . •— Préndete 
una libbra c mezza di mandorle dolci , nuo-
ve, e fecche j dopo d'averie piftate in un 
mortaio, palíatele per un buratello groííb } 
mettetele in una ftamigna, e quefla fotto i l 
torchio, o flrettoio fra duc lamine di rame, 
d' acciaio , o fimili ; ftrlgnete dolcementc ; 
e quando tuí ta la materia untuofa e fluida 
n' é Ipremuta , averete un olio dolce fenza fe-
dimento che é inevitabile in ognuna delle 
altre maniere. 

O L I O di Palma, od O L I O d i Senegal , é 
un liquore denfo untuofo , d'un color gial-
l o , e d1 un odor di viola \ cosí chiamato per
ché s' eítrae, per ebullizione o per efpreffio-
ne , dal frutto d"' una fpezie di palma , che cre-
ice in diverfi luoghideirAfhca, fpezialmen-
te nel Senegal. 

Gli Africani fi fervono di queft'c//fl, come 
noi del burro j e l'abbruciano quand'é vec-
chio. In Europa é fiimato un fovrano rime-
dio contro gii umori freddi ; e dicefi che 
giovi anco nella Gotta . Qualche voíta vie
ne contrafatto con della cera, con Volio d'olive , 
coll 'iris , e turtumaglio j ma T inganno fi feo" 
pre per mezzo delT ana o del fuoco. L'aria 
altera i l colore de!!'0//0 di Senegal genuino, 
e lafeia fenza alcun cambiamento i l contra
fatto ; ed all 'incontro i l fuoco cambia Po/Za 
contrafatto, e non i l genuino. 

O L I O di Cmomilla , c un olio fatto co'fío-
ri 
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n ai queda planta ammollati e maccrati nelP 
dio d' olive, e fi efpone al Solé nel calor del-
la State: H fi:ocolore é turchmiccio ; alca-
ni v'aggiungono del!a trementina fina. Egli 
é maffimamente flimato quand'é vecchio . 
S'sdopera per la cura di diverfe fpezie di , 
piaghe i ed é riputato una fpezie di bal-

íamo. . n i •, n 
O L I O d¡ Nardo, un olio inflammabile eílrat-

to dai fiori o dalle foglie d'una planta, fre-
quente nelle partí auftrali della Francia, e 
che raíTomiglia alia noli ra iavendula , ed é 
chiamata da'botanici Iavendula mas. 

K d' un color blanco , e d' un odor aro
mático ; e ílimafi il folo olio che fi dífciolga 
nella fandaraca ; di qui V olio genuino fácil
mente fi diílingue dal contrafatto, che é T 
olio di trementina , miño con un poco di 
petróleo. 

Si adopera da' pittorl e da' manifcalchi; ed 
é di qualche ufo nella Medicina, dove fa una 
parte in diverfe compoíkioni Galeniche. 

O L I O di petróleo . Vedi NA Pin H A , e 
PETROLEUM . — O L I O a Ambra . Vedi 
A M E R A . — O L I O , O buttiro d? Antimonio . 
Vedi A N T I M O N I O . — O L I O O buttirod'Ar-

fenico. Vedi A R S É N I C O . — O L I O di Ben . 
Vedi BEN . — OLIO di Bal/amo. Vedi B A L 
S A M O . — OLIOSfaggto . Vedi F A G G I O . —• 
OLIO dipletra cotta . Vedi P I E T R A Coífí?. — 
O L I O di Canfora. Vedi CANFORA . •— O L I O 
di Cinnamomo . Vedi O N N A M O M O . — O L I O 
di Cajioro . Vedi C A S T O R E U M . —• O L I O di 
Cera . Vedi CERA . — O L I O di Cummino. 
Vedi C O M I N O . O L I O di noce mofeapa* Ve
di NoCEMOSCATA . — O L I O di gherofani . 
Vedi G A ROPA N I . O L I O di Neroli . Vedi 
N A R A N C I O . •— O L I O di pece ñera . Vedi 
PECE . — OLIO di Rofmarino . Vedi ROS
M A R I N O . — O L I O di Salvia . Vedi S A L V I A . 
OLIO di Tár taro . Vedi T Á R T A R O . - — O L I O 

di Trementina. Vedi T R E M E N T I N A . O L I O 
di Balena. Vedi PESCA . 

O L I O Vergine , s' intende áegli ol) efpreíTi 
dalle olive, dalle n o c í , &c . di frefcocolte, 
fenza eíferfi fcaldate , né troppo premute , 
&c. Vedi O L I O di Olive, c V E R G I N E . 

O L I O CranulatOy o Granito , é 1' dio fiffa-
in piccoli grani ; queíl' é i l migliore ed 

olive* apprezzat0 > fpezialmente degli olj d' 

L oho {pefifo aíTume nuovi nomi dalle dro-
ehe ü fíanaifghiaijo con eífo ; come olio 
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di rofe i che é miílo con le rofe; olio digel-
fomino, che é profumato col gelfomino. 

Platone oíferva , che 1' olio é diílruttivo 
per tutte le piante ; ed aggiugne , anche 
per la vita di tuíti gíi animali , eccetto che 
quella dell'uorno . Ei dice in oltre , che ro/za 
é giovevole alie parti efierne delcorpo, ma 
nocivo alie interne . Fernelio oíferva , che 
V olio ammollifce, uraetta, e lubrica i l cor-
po, e toglie i l fenfo di gravezza ; per laqual 
ragione i Greci io chiamano acopum ; egli 
rende parimenti i l corpo pronto ed agüe . 
Diofcoride dice cír cura la lepra, &c. 

O L I O , tra i Chiraici , é i l fecondo degli 
elernenti, o de'principj hypoílatici j d'altra 
guita chiamato z.olfo . Vedi E L E M E N T Ó , PRIN
C I P I O , e ZOLFO . 

Tuí t i i corpi naturali danno dell' olio , o per 
diñillazione,o per putreíazione,o per liquazio-
ne, chiamato per deíiquium: E pero i Chimici 
fogliono diré ch'egli fia un ingrediente neceífa-
rio nella compofizione di tutti i corpi. Lo fau
no i l principio degli odori ; ed alie fue di-
verfita afenvono tutte le dififerenze de' cor
pi in riguardo agli odori. Vedi ODORE . 

Tutte le piante , quando non fieno diñil-
late colT acqua, danno un olio fétido nel fi
ne della düíillazionc ; ma le aromatiche ol
tre quefto, danno un' al tro olio , che viene 
dopo la flermna, e ful principio della diíHl-
iazione ; e quefio chiaraafi un olio ejjenzia-
le, perché ritiene i l natural odore della plan
ta ; laddove i l fecondo olio, anche queílo del-
le piante aromatiche, puzza intollerabilraen-
t e . Vedi ESSENZIALE . 

I lSig.Homberg, da un'offervazione, che 
le piante le quaii danno i l piíi d' acido, dan-
no parimenti i l piu tfolio] fi é moífo a pen-
fare che T acido pub forfe ajutar P olio a sle-
garfi dal corpo , e fpiccare nella diílillazio-
ne ; i l che trovó corrifpondere airefperien-
za . G l i acidi minerali, egli ha provato, che 
hanno piu forza fugli olj delie piante , e l i 
mettono in iílato di ufeíre, o fepararfi nella 
diílillazione, ed in maggiore quantita, me
diante l'azione del fuoco, p iu , dico, che i 
vegetabili. Percib, laddove i profumieri pro
vano una grande difficolta nel procacciarc olio 
efl'enziale di rofe; e appena ne traggonoun.* 
oncia da ceoto libre di fiore : i l Sig. H o m -
berg, fondato ful fuo principio ,-ne ha ot-
tenuto al me no un terzo di piíi ; cioé con 
lafeiare le rofe quindici giorni nell' acqua ira-

E z prc-
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pregnata di fplrito di vetriolo^ avantí ladi-
ftiilazione . 

I I Sig. Boyle fa ved ere che la dottrina de' 
Chimici iotorno ai loro principj , é molto 
mancante full'articoio dell'0//0 : Imperocché 
Ja carattcriftica del io l fo , o ció che denomi
na una cofa tale , é 1'inflammabilita : Ora 
vi fono almeno tré foftanze manifeüamen-
te diñerenti nella confiftenza , nella teftu-
la , od in entrambe j che } fecondo cotefta no-
zione , íi do\'rebbono riferire ai zolfi : I m 
perocché alie volte la íbftanza infiammabi-
le ottenuta da un corpo miño per mczzo 
del fuoco, appai ifce in forma d' un dio che 
non fi m el chic ra gia coll' acqua ; alie vol
te in forma d' uno ípirito inflararaabile, che 
prontamente s1 unirá con queíto liquore ; ed 
alie volte anco i.n forma d' un corpo con-
liílente quaíi íimile ali' ordinario zolfo . Pro
ducid, of Chym. Prin.. 

I I Dottor Slare nelle Tranf. Fllof. ci da 
•uno íchema , o fia defcrizione , ed ana l i l i 
áegli o//.. Dillingue gil o// ni vegetabili, ani-
m a l i , e minerali ^ 

I vegetabili, ei ! i divide in effenzialí, e 
won e j j m z i a l í G l i eJJ'enziali fono o ílHIazioni 
perfette , avute per mezzo del!' analifi del 
fuoco chimico ; dove le particelle oleaginofe 
fono veramente feparate da tutte le altre j come 
gli oi/diüillati dai femi di cumi,no,di finocchio, 
e d'aneto : o leggieri ed eteree , e fono comune-
snente eftratti dalle foramita o dag.li apici delic 
piante e pih leggieri fpecificamente che 1' 
acqua, alcuni d'eífi piíi che lo fpirit-o di vir-
no ; come gli eííratti dal timo , dali'affenzio , 
dali' hyííopo , dalla lavendula , dal roímari-
110 5 dalla ruta , dalla falvia, &c. O pondcro-

. £ , che d'ordinario afFondano neU'acqua. 
Gli olj, non cfjtnziali , fono imperfetti 

fatti per efpreíltone; e dccompoíti da divcr
íe par ti delle piante j come quei di mandor 
le , di olive , d i noel , di tiglia. di ra
fa , &c. 

Gli olj animali fono o qucHi delle, partí 
folide , come di corno.di cervo, di cranio uma.-
s o , delle unghie, &c. O quei delle fiuide T 
come dei fatigue umano . 

Finalmente gli olj minerali fono quelü d1 
ambra, di. petróleo , di pece dell' lióla Bar
bados ; a cui v,'aggiungono alcuni, la. cjera 
dell 'api . 

D i quefli c//,, ve ne fon dodici, che raer-
(g.é d' un mifc^^lio di fgirito, compofto di nir 
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£1*0, fanno un'ebullizione , un'eíplofione , g 
una fiamma : E quattro che non producen 
no niuna di tai cofe . Vedi EBULLIZIONE , 
F I A M M A , &c. 

O L I O Etéreo. Vedi l ' Articolo ETÉREO . 
O L I O Caujiico * Vedi 1' Articolo C A U 

S T I C O . 
OLIO Medullare . Vedi V Articolo M E -

D U L L A R E . 
OLJ Stillmi'&j -* Vedi T Articolo S T I L U L -

T I Z I O . 
Indorare a O L I O . Vedi 1' Articolo ORO«, 
Dipingere a O L I O . Vedi V Articolo PiT-

T U R A . 
Sacchetto d' O L I O , o Saccnlus olei , im 

vafe negli uccelli, pieno d'una foftanza uiir 
tuofa, feparata or per una , or per due glan-
dule a tal uopo difpofle fea le piu-me ,, che 
eííendo premuto dal becco , o dalla tefla 
propelle la fuá materia olio/a per mondare , e 
ungere le penne. Vedi PiüME.. 

O L I O , od OGLIO , vece Spagnuola che fír 
gnifieaun piaíto , o cibo faporito, compoílo 
di varj ingredienti y. e che principalmente fer-
vcii fu lie meníc Spagnuole .. 

Le forme ne fono varié j e per daré una: 
nozione dcllo ítrano meícolamento , che com
pone tal vivanda , nos qui aggiur.geremo 1* 
defcrizione d' un olio , preía da un Autora 
approvato — Prendi groppone di bue , l i n -
gue di bue alldfate e feccate, e falcicce di 
Bologna; Fa bollire i l tutto íiífifme , e dopa, 
la bollitura di- due ore,. v'aggiugni caftrato 
porco , feivaggiume , e prolciutto , tagliato in, 
pezzetti; in oltre delie rape t delle carote, del
le cipolíe ^ ede'cavoli^ della boragine, dellr 
endivia , del fíorraneio jdell'acetofa j poi aro-
mati , come zafferano ,. gherofani , macis 
noce raofeata , &c. Fatto c\h , in un'altrn 
pentola metti un gallo d'lndia, od un'oca r 
con caponi, fagiani, aniíre perniel , far* 
ehetole , e eolorabaeci, beecaccini , quaglie j 
e alionóle , e fa tufcto bollire neU'acqua e 
fale.. In un terzo vafe, prepara una faifa di 
vino bianco, di brodo graífo , di burro., d i 
fondi di car.ciofii, con cavoli, con pane , m i -
dolía, roffi d'ovo vraace , e zafferano. FinaW 
mente poní in un piaíto i ' olio, prima fponen-
do i l bue ed i l v i te l lo , poi i l feivaggiume,. 
i l cañra to , le lingue, e le falficce, e le ra? 
dici fopra di tutto i quindi i volatili piu gran? 
di , appreflb i. plü piccoli, e per.ultimo,fi ver-
fi la faifa», 

Qhh-
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C L 1 T 0 R K ) , un orto d'eibaggi, o perla 

cucina dovc fi planta erbe , radici , &c. 
comeftibiH • Vedi G I A R D I N O , I N S A L A -

O L I V A , un frutto da o fio, che da raolt' 
O|]o i ed é i ! prodotto áelVolea, o fia dell' aibe-
ro deU'Ulivo. • . r 

V i fono tre fpezie d' olive in vendí ta fre-
quente j che nella groííezza e bonta va
rían di molto : quelle di Ve ron a che fono 
le m ig l i o r i que l l e di Spagna i e quelle di 
Proven ía . 

Le olive , mentre fono fulla planta , fono 
intollerabilmente arriare , e non han niente 
di qael grato fapore , che le fa ammettere 
neile pih rlcche tavole . Per clare ad eííeque-
fía diiicatexxa di gü i to , fi han no a preparare 
nel modo íeguente. 

Ne' mefi di Giugno e di Luglio T lunga pez-
7.a avanti che le olive fieno buone per dar 
1' o l io , fi raccolgono, e íi mettono a molle 
per alcuni giorni nell' acqua doíce ; traite 
fuori dalF acqua , fi pongono in un ranno 
d'acqua prepárala con Kali , con cencri di 
oíía di oliva calcínate o almeno con calci
na . — Appreffo íi mettono in un liquore 
d'acqua e fale , e con queíla falamoia íi pon-
gono in que' piccoli barili , ne' quali a not 
ion recate. Per dar ad effe la fragranza , v i 
fi gitta fopra una effenza per lo pm compo-
íta di gherofani, di cannella, di coriandoli, 
e di finocchio. Quefla effenza é una fpezie 
di fecreto fra coloro che ne fann'il trafíico y o 
negozio ed infatti in quedo é poña tutta la 
difficolta della preparazione. 

Quanto aW ejirar folio dalle O L I V E . —• 
Kaccolte che fono dalla planta , íi lafeiano 
íul terreno per qualche tempo ad afclugarfi , 
€ maturar d' avantaggio j quindi fi macinano , 
e riducono in una paña con una macine : 
La paila íi pone in grandi fporte, o corbe , 
e dell' acqua bóllente vi íi verfa fopra . F i 
nalmente, tutto fifehiaccia, e fpreme i coi 
mezzo di che fácilmente feparafi Polio, e nuo-
ta o galleggia fulla fupcrfizie deli'acqua * 

Color d' O L I V A , od O L I V A S T R O , é un gial-
lo , mifta con ñero. Vedi C O L O R E . 

I I termine principalmente fs adopera , par-
iando della tintura della pelle degli uomini: 
gu Spagnuoli e gl'India ni rare volte fono bia.a-
Cni > ™a generalmente olivaflti. 

O L I V A R I A CorpoM 5 nell 'Anatomía , fo-
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no due protuberanze nella parte dsíot todel 
cervello , collocate di qua e di la dei cor-
pora pyramidalia , verlo 1'eftremitadi ; ed 
han quefto nome dalla lor figura, che fomi-
glia a quella di un' oliva . Vedi C E R 
V E L L O . 

O L T R A M A R I N O * , Ü L T R A M A R I N U M , 
un belliííimo colore turchino , ulato dai pitto-
r i , e preparato col lapis lazuli . Vedi T U R -
C H I N O , e LAPIS . 

* Alcuni dirivano i l fuo nome , ultrama-
r inum, q. d. di la dal mare , perche e 
flato prima portato in Europa , daW I n 
dia , e dalla Perfta. A l t r i dicono , perche 
i l fuo colore e piü profondo che i l colore 
del mare. 

Quefto turchino é uno de' piu rlcchi e piü 
precioíl colorí , che fi uíino nella p i t t u r a .— 
La preparazione confifte, nel prima calcina
re i l lapis in un vafe o crogiuolo di ferro 9 
pofeia nel macinarlo finiílimo fopra la pietra 
pórfido ; apprelio mefchiarlo con una paila 
íatta di cera , di pece , di maüice , di tre
mentina , e d'olio j e lavare alia fine beti 
bene la pafta in acqua chiara , per fe parare 
la parte colorante dal reíto; che precipita al 
fondo, in forma d' una fottil polvere, di un 
bel turchino. — L'acqua allor íi verfa fuori , e 
la polvere íi afciuga al Solé j e quefli e i l vero 
oitrarnarino, 

Quelli che preparano quefto colore , n'han-
no comunemente quattro fpezie , che pro-' 
caccian con altrettaote diííerenti lozioni : 
la prima é fempre la migliore, e le altre via 
via pcggiori, fin aU'ultima. 

V i é dell' oltramarino della prima fpezie» 
i l qual vendeíi n 1. iícrl. l 'onciaj edeli'ulti-
ma , per circa 1.2, o 15 fell ini. 

L ' opinióne comune intorno alia fuá origi
ne íi é 5 che fieli prima feoperto in Inghil-
terra i l método di farlo; e che uno della Com-
pagnia dell' India Oriéntale , avendo contefa 
co1 fuo i alfociati, per vendícarfi di eífi, fecs 
pubblico i l fecreto. 

V oltramarino íi dee fceglíere di un color 
vivo e profondo, ben maetnato , l o c h e í i c o -
nofee metiéndolo fra i den t i , dove fe fenteíí 
aípro,, o labbionofo , quefti é un fegno, che 
la tritura non é baítevole . 

Per fapere s' egli I puro , mettafene un 
poco in un crogiuolo, e fi fe al di revente j 
fe la polvere non lia cambiato di colore ia 

q̂ ue-
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qucfto faggio , elF é certamente pura ; si 
contrario , fe v' accorgete di qualche cam-
biamento , o di qualche macchietta ñera , 
v ' e allora del miícuglio , e deila faiíifi-
cazione, 

Oltre queño , v ' é un' alíra fpezie di 01-
tramarino chiamato comúnc , o d' Olí anda * 
i l quale non é che lapis, o frmlto ben ma-
cinato , e polverizzato; i l colore , quando 
i pittori i * ufano , é molió fímilc a quel-
lo del vero cltramarino , ma ha un prezzo 
afíai minore. 

> O L T R A M O N T A N O , cofa dilada'mon-
t i . I I termine principalmente fi ufa, in riguar-
do ali'Italia ed alia Francia , che fono feparate 
per mezzo dell' A l p i . 

In Francia le opinión i de' Canoniüi Oltra-
montani , cioé di queÑ d' Italia , non fon 
l ícevute . 

I pittori y particolarmenle quei d' I ta l ia , 
chiamano tutt i quei che non fono di quel 
paefe , Oltrarnmtani > —• PouíTin é i l folo 
pittore Oltramontano che pare che gritaliani 
invidino. 

O M A G G I O , H O M A G I U M , H O M T N I U M , 
Helia legge, é un impcgno , od una promeífa 
«di fedelta, che i l vaflallo, od il poffeflore che 
tiene un feudo , rende al Lord o Signore, quan
do vi viene amraelTo . Vedi FEUDO , V AssAL
I O , L O R D , C H O M A G E . 

Nelle conceffioni original! di terre, e pof-
feffioni per modo di feudo, i l Lord , o Signo-
re non folamente obbligava i fuoi fittaiuoli 
o tenants y a certi fervigj i ma ne ricevea in 
©Itre una fommiííione , con proraéíía egiura-
ariento d'effere leali e fedeli a l u í , come a lor 
Signore, e benefattore . 

Quefla fommifíione &e. é chiaraata or/?¿?¿-
gto y la di cui forma, come é additata e co-
snandata dallo Stat. 17 d' Edoardo 11. é con
cepita in tai parole: Quando un uomo libe
l o fara cmaggio al faoSignore, da cui tiene 
€ poíliede in capite, térra le fue manigiun-
te fra le maní del fuo Signore, e dirá cosí : 
5., l o divento uomo voftro, da queflo di in 
2, appreffo per tuí ta la miav i t a , per la per-
>5 fon a, e per Tonare del mondo; e v i do-
yr vrb la mia fede per la térra ehe io ten-
5, goda vo i ; íalva la fede che io debbo al no-
„ ílro Sovrano Signore i l Re , ed aglí altr i 
3., miei Signori. u 

In quefta maniera i ! Lord , o Signore del 
feudo, per lo quale é dovuta fomagg'tQ j pren-

O M B 
de F omaggio da ogni poiTelTore , quando 
egli viene al poffeíío. Glanvil , eccettna le 
donne; le quali fan Y cmaggio per mezzo de' 
loro mariti ; attefo che V omaggio íi fuppo-
ne avere un pib immediato rapporto al fer-
vigioin guerra ; maFitzherbert nega queíl'ec-
eczione. N a í . Brev. fol. 157. 

S' aggiugne , che i Vefcovi non fan no cmag
gio , ma folamente i 'atto á\ fealty , o fedel
ta ; e probabilmente per 1' ifteíTa ragione che 
le donne. Leggiamo non o í h n t e , che l 'Ar-
civeícovo di Cantuaria fa omaggio in ginec-
chio ai noíiri Re nelia loro eoron&zione ; e 
che i l Vefcovo di Man é homaga del Conté 
di Derby. 

Fulbeck concilia cib con diré: che perla 
noílra legge un uomo religíofo fa omaggio ; 
ma non pub diré al Signore , Ego devenio 
komo vefier, perché ha gia profeíTato d' ef-
fere folamente uomo di Dio ; ma pub ben 
di rg l i , " l o vi fo omaggio y e vi faro fedele 

e léale . " 
Originalmente fi preílava Y emaggio da! 

gentiiuomo, e 1' atto di fealty dal contadi-
no . A l t r i dfeono , che V omaggio fi faceva al 
Signore fteífo ; e 1'atto di fealty al fuo Mag-
giordomo , in vece del Padrone. 

I Vefcovi preftano i l giuramento di lealta 
al Re per i be ni temporali che poííeggono da 
l u í ; ma fenza cmaggio , né vaffallaggio . Ve
di V E S C O V O . 

O M A G G I O Ligio , é una fpezie piíi eñefa 
od ampia á'omaggic-y in cui i l vaffallodipen
de dal Signore, non folo per la fuá térra * 
ma per la fuá perfona . Vedi L I G I O . 

O M B R A , un piano, dove la luce é in-
debolita per 1' interpoíizione di qualche cor-
po opaco davanti ai luminare. Vedi L U C E * 

L ' om&ra del t a ñ o , del cipreíTo , e del no
ce , fi crede nociva agli uoraini : F ombra 
deU'orno , o fraílino é moríale ai ferpenti; per 
la qual ragione non íi trovan© mai ferpi fot ta 
T ombra di queft'albero . 

La dottrina delle ombre fa un articolo COK>-
fideiabile ñtW Optica e nella Geografía , ed é: 
i l íbndamento della Gnomonica , o degli Oro-
logiSolari. Vedi Solare OROLOGIO . 

O M B R A , neirOptica r é una privazio-
ne di lume , per r interpofizicne di un cor-
po opaco. 

Poiché non fi vede cofa alcuna- fe non pe? 
mezzo del lume , una mera om¿m é dunque 
iavifibile : e pero guando fi dice, che veggia-



mo nn 'omér*, intendefi m parte , che veg-
giam de'corpi pofti nell'onibra , ed ]]lLimi-
nati dalla luce rifletíutada'corni collaterali; 
cd in parte, elle vediamoi confimdella luce. 
Vedi L U C E . . . . 

Se i l corpo opaco , ene gitta 1 omóra, é 
perpendicolare airorizonte , ed i l luego su 
cui é gittata, é omontale; V ombra é chia-
mata un'ombra diri t ta. —-Tali fono le om-
bre d' uomini , d'alberi, di íabbnche , di mon-
tagne, &c. 

Se i l corpo opaco, che gitta 1'ombra , é 
fituato paralleloalForizonte , i'ombra é detta 
un1 ombra verja, come le braccia di un uorao 
fíefe, &c. 

Leggi della projezicne dtir OMBKE da cer' 
p i opachi . — i0. Ogni corpo opaco gitta 
un' ombra nell' ifteffa direzione che i íuoi 
raggi ; cioé verfo la paite oppofta alia lu
ce . Quindi fecondo che o i l laminare , o 
íl corpo cambia luogo , T ombra alíresl 
cambia. 

2o. Ogni corpo opaco gitta tanteombre, 
quanti v i fon luminari che lo illuftrano. 

3o. Vib. intenfa che é la luce del Lamina
re , tanto é piu profonda V ombra . D i qui 
rintenfita dell'ombra fi mifura co'gradi del lu-
me ond 'é privato quello fpazio. 

4o, Se una sfera luminofa é eguale ad una 
opaca ch'ella i l lumina, Vom&ra che queiYul
tima, gitta , fara un cilindro, e per confe-
guenza, propagheraffi fempre eguale a fe rtef-
fa, a qualunque diftanza che i l luminare fía 
capace di agiré ; di maniera che, feinqual-
che luego ella fi tagl i , i l piano della fezione 
fara un circolo eguale ad un maffirao circolo 
¿ella sfera opaca. 

5o. Se la sfera luminofa é rnaggiore che 
1'opaca , 1' ombra fara cónica . Laonde fe 
i5 ombra taglifi da un piano parallelo alia 
bafe , i l piano della fezione fara un circolo, e 
quefti tanto piu piccolo, quanto eg l i éa rnag
giore diftanza dalla bafe. 

6G. Se la sfera luminofa é minore che l'opa-
ca , Vornbra fara un cono troncato : confe-
guentemente ella diventa via via ferapre 
piu larga o v a ñ a ; e pero, fe taglifi da un 
piano parallelo alia fezione, coteflo piano fara 
j n cirC0io tanto piu grande quanto piu dalla 

r imoto. 
V 7fr Trovare la lunghezza dell1 ombra , o 
i alie del cono ombrofo , projetto da una 
.¿era opaca mmore , üluminata da una piü 
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grande | dati i femidiametri d'ambedue, come 
C G , cd I M ( T a v . O p t . ) f ig . i2 . edate Ic 
diftanze tra i loro centri G M . 

Tíra te F M paralleia a C H ; allor fara 
I M = r C F j e percib F G fara la difFerenza 
de' femidiametri G C ed I M . Confeguen-
temente, come F G , la difFerenza de'femi
diametri , é a G M , difíanza de' centri ; 
cosí é C F , i l femidiametro della sfera opa
ca, ad M H , diftanza del vértice del cono 
ombrofo, dal centro della sfera opaca. Se 
dunque, la ragione di P M ad M H é pic-
colií í ima; cosí che M H , e P H non diffe-
rifcano notabilmcnte , M H fi pub prende
re per l'affe del cono d e l l ' : altrimen-
t i la parte P M ne debbe eífere fottratta ; 
per trovar la qual cofa , cércate l'arco L K ; 
imperocché fottratto quefto da un quarto 
di circolo, lafeia l'arco I Q ; che é la m i -
fura dell' angolo I M P . Poiché dunque , 
nel triangolo M I P , che é rettangolare int 
P , oltre 1' angolo I M Q. , noi abbiamo i l 
lato I M ; i l lato M P fácilmente fi trova 
per la trigonometría piaña. 

gr. Se i l femidiametro della térra 
M I —• i i l femidiametro del Solé , fecon
do Ricciol i , f a r a ^ y j ; e pero G F r = 32 ; 
ed m confeguenza M H = : 2 2 8 |- ; poiché 
dunque M P trovafi per calcólo avere una 
piccioliffima ragione ver M H ; P H pub 
fupporfi eíTere 288 -f femidiametro della 
térra. 

Quindi , perb che la ragione della diñan-
za del corpo opaco , dal corpo luminofo 
G M , alia lunghezza ¿zWombra M H , é 
cottante ; fe la difíanza fia diminuita , la 
lunghezza dell' ombra lo debbe eíTere anch' 
ella . Conftguen temen te , 1' ombra decrefee 
di continuo, a mifura che i l corpo opaco s'av-
vicina al luminare. 

8.° Trovare la lunghezza dell' ombra git
tata da un corpo opaco T S , fig. 13 ; data 
l'altitudine del luminare, e. gr. del Solé al 
di fopra dell'orizonte , cioé i'angolo S V T , 
e quella del corpo . Poiché , nel tmffgoío 
rettangolo S T V , che é rettangolare in T , 
noi aboianio 1' angolo V , cd i l lato T S 
dat i ; la lunghezza átW ombra T V s'otiie-
ne per la trigonometria . Vedi T R I A N 
G O L O . 

C o s í , fupponete l 'altitudine del Solé 37o 
45 ' , e T altezza d'una torre 187 piedi ; T V 
troveraífi 241 f piedi. 

9o. La 
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9 ° . La lunghezia deir cmbra T V , e Tal-

íezia del corpo opaco T S , eííendo date ; 
trovare l'altitudine del Solé al diíopradell ' 
orizonte. 

Poiché, nel triangolo rettangolo S T V , 
rettangolare in T , i latí T V e T S , fo
no dati i Pangólo V é trovato cosí: come 
la lunghezza ázW cmbm T V , é all 'altitu
dine del corpo opaco T S , cosí é Tintero 
feno alia tangente dell' altitudine del Solé 
al di íbpra dell' orizonte . Cosí , íe T S 
é 30 piedi , e T V 45' ; T V S troveraffi 
33° l 1 ' -

10o. Se 1'altitudine del luminare , e. gr. 
del Solé al di íbpra dell'orizonte T V S , é 
45o , la lunghezza del!5 omíra T V é eguale 
all' altezza del corpo opaco . 

I I O . Le lunghezze átW cm&re T Z e T V 
dell' ifleflo corpo opaco , in differenti altitudi-
ni del luminare, fono come le co-tangentidi 
cotefte altitudini. 

Quindi , come la co tangente d'un ange
lo maggiore e minor che quella d'un ango-
1o minore; fecondo che i l luminare fi fol-
leva piu alto, 1'om¿m fi feorcia : e d i q u i é , 
che le ombre meridiane fono piü lunghe nell1 
Inve rnó , che nellaState . 

12o. Mifurare V altitudine di qualunque 
oggetto , e. gr. d' una torre ( fig. 14. ) col 
mezzo della fuá omha, gittata fopra un pia
no orizontale. 

All'eflremita dell'ombra dclla torre C , 
ficcate un baflone , c mifurare la lunghez-
7a áe\V om¿>ra A C , fórmate un altrobafío-
ne nel terreno d'una nota altitudine D E , 
e mifurate la lunghezza áclV ombra di eífo 
E F . A l l o r , come E F é ad A C , cosí é DE 
ad A B , Se percib , A C é 45 canne , ed ED 
5 canne ; A B , fara 32 -̂ canne . 

13o. V ombxe di corpi opachi eguali han-
no le loro lunghezze proporzionali alie lo
ro diílanze dagli íkí í l luminari egualmente 
alti . Quindi , fecondo che i l corpo opaco 
s'avvicina al luminare, o i l luminare al cor
po opaco, la lunghezza dell1 ombra é accre-
fciuta ; e fecondo che l 'un o l 'altro rece-
de, ella fcerna . Quindi , dalle differenti lun
ghezze dell' ombre de' medeíimi corpi opachi 
alia medefima altezza del So lé , della Luna, 
di Giove, di Venere, &c. noi poíTiarao dedur-
re le loro differenti diflanze dalla térra j abben-
che non aecuratamente abbaftanza per gli uíi 
afíronomici. Vedi D Í S T A N Z A . 
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14o. L ' tmbra diritta é all' altezza del 

corpo opaco, come i l co-feno del luminare 
al feno. 

15o. L'altitudine del luminare eífendo la 
íkí ía in ambedue i cafi , i l corpo opaco 
A C (fíg. 15.) fara all' ombra verfa A D , 
come 1' ombra diritta E B , al fue corpo 
opaco D B . Quindi 10. I I corpo opaco é 
alia fuá ombra ver ía , come i l co-feno dell' 
altitudine del luminare é al fuofeno;con-
feguenteraente, Nombra verfa A D é al fuo 
corpo opaco A C , come i l feno deli'altitu-
dine del luminare al fuo co-feno . 20. Se 
D B : = A C *, allor fara D B una media pro-
porzionale tra E B ed A D ; cioé , la lun
ghezza del corpo opaco é una media pro-
porzionale tra la fuá ombra diritta , e la 
ombra verfa, fotto la medefima altezza del 
luminare. — 30. Quando i'angolo C é 45o, 
i l feno ed i l co-feno fono eguali; e perb T 
ombra verfa é eguale alia lunghezza del cor
po opaco. 

ió0. Un feno retto é ad un feno verfo 
del medefimo corpo opaco, fotto la medefi
ma altitudine del luminare , in una ragione 
duplicara del co-feno, al feno dell'altitudi
ne del luminare. 

Le ombre rette, e le ombre verfe, fono di 
ufo cenfiderabile nel mifurare; potendo noi 
colloro mezzo moho cómodamente mifurare 
le altitudini , e acceffibili, e inacceííibili, e cib 
puré quando i l corpo non gitta alcun'ow¿m. 
C i ferviamo dell' ombre rette , quando 1' om
bra non eccede l'aititudine ; e le verfe, quan
do X ombra é maggiore che l'aititudine . Su 
tal piede e fondamento, faffi un iftrumento 
detto i l quadrato o la linea dell'' ombre , col 
di cui mezzo le ragioni dell' ombra retta e 

ombra verfa di un oggetto, ad ogni al
tezza , vengono determinare . Queft'iñrumen-
to d'ordinario é aggiunío fulla faccia del qua-
drante . La fuá deferizione ed i l fuo ufo, vedi 
fotto l'i^rticolo Q U A D R A T O . 

O M B R A nella Geografía. — Gli abitatori 
del Globo fono d iv i f i , per rifpetto alie loro 
ombre) in ajeii, amphifcii, heterofeii ^ e peri-
fc i i . I primi fono quelli che in una certa 
fiagione dell'anno non hanno ombre , men
tre i l Solé é nel meridiano. Vedi Asen . I 
fecondi fono quelli la cui ombra meridiana , 
in una fíagione dell' anno guarda al Nord , 
e in un'altra al mezzodi. Vedi A M P H I S I I . 

I terzi fono quelli j le cw^rí'de'quali coftaiv 
temen-
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emente tendono o a l N o r d , o alSud. Vedi 
H E T E R O S C I I . G l i ul t imi fonoquelli,le0W-
bre de ' quaü , in un jfleíTo giorno , fuccef-
fivamente fi volgono verfo tutu i punti . Ve-
¿ Ü P E R I S C I I . 

O M B R A , nella pit tura, dinota un imita-
2¡one di xxrfoynha re ale, che fafíi con avvi-
vare , ed ofeurare gradatamente i colorí di 
quelle figure, che per la loro difpoíizione non 
poffono ricevere raggi diretti da! luminare , 
i l qual fi fuppone che illumini ilquadro. I I 
m a n e g g i o d e ü ' o m ^ , ede'lumi, faquelloche 
i pittori chiamano ch i aro-fe uro : le di cui leggi, 
vedi íbtto l'iVrticoloCHiARO-scuRO . 

O M B R A , nella Profpettiva . L'apparenxa 
di un corpo opaco, e di un luminoíb , i cui 
raggi divergono ie.gr. d'una candela, d'una 
fiaccola, & c . ) eííendo data; trovare la giu-
íla apparenza dell'ombra fecondo le leggi del-
la Profpettiva. — I I método é queflo: Dal 
corpo luminofo , che qui fi confidera come 
un punto , lafeiate cadere una perpendicola-
re al piano od alia tavola profpettiva; cioé, 
tróvate l'appareirze di un punto fopra cui una 
perpendicolare tirata dal mezzo del lumina
re , cade ful piano profpettivo , edaidiverfi 
angoli, o punti rilevati del corpo lafeiate ca
dere del le perpendicolari al piano . Queñi 
punti fopra de' quali caica no le perpendico
lari , connetteteli per vía di lince rette , 
col punto su cui cade la perpendicolare la-
feiata venir giu dal luminare: e continúate 
le linee alia parte oppofla al luminare . Fi
nalmente , per l i punti rilevati tírate delle 
linee per i l centro del luminare, interfecan-
t i le prime; i punti d'interfecazione fono i 
termini o confini áúV ombra . 

E.gr. Supponete che fi cerchi di difegnare 
l'apparenza ácWombra d'un prifma , ABCFED 
(Tav.Profpettivafig.'S.n.z.) fcenograficamente 
delineato: poiché A D , B E , e C P , fono 
perpendicolari al piano, ed L M é pariraen-
í i perpendicolare alio fteíío ; ( imperocché i l 
luminare é dato, fe é data la fuá altitudine 
L M ) tirate le linee rette G M ed H M , 
per l i punti D & E . Per l i punti rilevati 
A e B , tirate le linee rette G L ed H L , 
interfecanti le prime in G , ed H . Poi
ché T ombra della linea retta A D termi
na m G ; e l ' ombra della linea retía B E 
1,1 H ; e ie om¿re ¿i tutt.e }e aitj-e linee 
rette concepite nel dato prifma fono cóm
prele dentro quefii terrnini G D E H 
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gittata dal h ñ 1' 

prifma 
Genefi di curve per mezzo d* OMBRE 

Vedi T Articolo C U R V A . 
OMBRE , un celebre e nobil giuoco di 

carte, che fi gioca a due, a t re , o a cin-
que perfone ; ma ordinariamente a tre . Vedi 
C A R T E , e G I U O C O . 

I I giuoco deli' ombre é prefo dagli Spagnuo-
l i ;! e richiede tutta la fiemma e la gravita 
di quella Nazione nel giocare . I I nome íi-
gnifica r i ñ e í í o , che giuoco delf nomo ; om
bre , od hombre, nella linguaSpagnuola, vo-
iendo dir uomo j per allufione forfe al pen-
íiere ed all' attenzione che in queilo gioco 
fon neceflarj. 

NelT embre a tre ^ fi dan nove caite a 
ciafeuno; i l mazzo intero del gioco eííendo 
folo 4 0 carte; a cagione degli ot to, del no
ve , e dei dieci che fe ne cavan fuori ; co-
lui che vince , ha da prender ofarfue cinque 
bazze , o man i di carte , ovver quattro , 
quando le altre cinque fono cosldivife, che 
un giocatore n'ha due f e 1' altro tre . 

Dopo che le carte fi fon date , fe niuno 
de' giocatori crede d' aver mano o gioco for
te abbaííanza per tentare di vincere la po
da , tu t t i paffano y e dopo d' aver meííb qual-
che cofa in aggiunta alia prima porta , fi dan 
le carte di nuovo . Se qual cuno intraprende 
di guadagnar la pofta, egli da 11 in appref-
fo h chiamato 1' ombre ; e gli altri due diven
tano coilegati afíleme, come i due compa-
gni del giuoco Inglefe, detío whi f l , per di-
fe nderfi contro di l u i . •— Nota , che ogn l i 
no ha la ricufa di efier ombre , fecondo i l 
fuo ordine di anzianita . V i fono due ma
niere d' intraprendere di guadagnare : Nel 
la prima, che é la piucomune, dopod'aver 
fcelto que' trionfi che un vuole, [carta, o r i -
getta quel numero che gli piace delle fue 
carte , ed in luogo di quelle ne prende un 
egual numero dal reflo del mazzo ; i l fimile 
fanno gli altri due. — L'ahra maniera é , 
quando egli tcnta e fi fida della fuá ma
no o delle carte che ha, c pero laida di fcar-
tare , o fia di cambiar carte , ma permetíe 
che '1 facciano gli altri due ; i l che fi chia-
ma giocare fans prendre , fenza prendere : 
S' ei guadagna il punto in queíl' ultimo ca
fo , raccoglie qualche cofa di p i u , che nel 
primo. 

Se egli manca o falla nell'uno eneli'altro 
F ca-
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«aío , ei fi dice aver fatto la beftia y cd i l 
fallo é chiaraato una rimejfa, o ripojiay efe 
uno de'difenfori o íoííenitori del gioco gua-
dagna piíi maní di caite ch' egli , coteña 
perfona íi dice cheguadagnaí:o¿/^//£>, e pren
de o raccoglie la polla per cui 1' ombre ha 
giuocato : Ed in ambedne i cafi , Vombre ha da 
perderé, o íia riporre i l valore della pofta per cui 
ha giuocato j alia tavola. 

Se 1' ombre guadagna tutte le nove baz-
ze o mani di carte, queflo fi chiama guada-
gnare i l voló , ed ei raccoglie i i doppio ; 
e fe egl i lotenta , e falla, foffreoperdeapro-
porzione. 

Le inavvertenze ed irrcgolarita ccmmeiTe 
ne l corfo del gioco , íi chiamano ripofie, e fot-
tomettono le perfone che ne poííono eíTere ac-
cagionate, a perdite . 

Quanto all' ordine \ ed al valore delle 
earte nell' ombre , fi ha da offervare , che 
1'aíTo di fpade, chiamato fpadiglia, é fem
are i i primo o píü alto trionfo , in qua-
lunque palo o colore che i l trionfo fía ; i l 
due del trionfo , quando i l trionfo é d' uno 
o deir altro de' colori o pali neri ; od i l 
fette, fe de' colori roí í i , é i l fecondo trion
fo , e íi chiama mantglia ; 1' aífo di fiori , 
o bailón i , chiamato bajío, i l terzo ; e fe i ' 
«no o 1'altro de'pali o colori roííi é trion
f o ; 1'aíío di quel colore, chiamato , punto é 
i l quarto . I I riman en te nei colori neri íi 
valuta o fiima fecondo F ordine leguen te , 
cioé: R e , Regina, Fante, fette, fe i , chi
que , quattro, etre. Ne'colori roffi , feguon 
cosí : Re , Regina, Fante , due, t re , quat
tro , cinque , e fei . 

I tre primi o principali trionfi,fono chiamati 
matadori , i quali hanno quefto privilegio , 
che non fono obbligati di hadare o rifponde-
re a un trionfo inferiore, quando egli vien 
giocato ; ma per mancanza di un altro trion
fo piccolo , la perfona pub rinonciare ai trion-
fi, e giocare un'altra carta. — Aggiugni , 
che fe tre matadori fon nelle mani átYi'om-
bre, in cafo ch'egli faccia la ripoíia , ha da 
pagare pere í í l ; o , fe guadagnailfuo.punto, 
deve ripartare un premio per eíii \ ma per 
niente raeno che per tre. E fi deve in oltre no
tare , che i trionfi immediate fuccedenti a 
quefli; cioé Punto , Re , Regina , &:c. fe 
trovinfi nella mano íleflfa co 'p r imi , fonopur 
riputati come matadori, e corrifpoode ad eífi, 

come sgii altri ,#ii premio ola peráita : E ciV 
venendo giu fin che la feguenza non é in -
terrotta. 

V i fono alcunc varié ta nella maniera di 
giocare i l giuoco áéV ombre . —- Alie volte 
colui che ha fpadigiia é obbligato di gioca
re , per quanto fía cattivo i l fuo gioco; loche 
ch i a ma fi fpadigiia sforzata. Alie vol íe , quan
do tut t i hanno pajfato , una perfona intra-
prende i l gioco a condizione di fcartare , 
e di compor la fuá mano avanti di nomi
nare i l trionfo , lo che chiamafi cafca-
riglio. 

Nell1 embre a cinque , che alcuni preferi-
feono al gioco in tre, come quelio che non 
richiede tanta attenzione ; íol otto carte 
per uno fi danno ; e cinque mani di 'carte 
s'han da guadagnare, altrimcnti 1' ombre fa 
la ripoíia. 

Qui la perfona che intraprende , dopo d* 
aver nominato i l trionfo, chiama un Re in 
fuo ajuto ; e colui nelle mani del quale é i l 
R e , fenza fcoprirfi , ha da affiílerlo , come 
un compagno , e partecipare alia di lui forte. 
Se tra ambedue giungono a fare cinque ma
ni di carte, V ombre guadagna; ed allora i l 
Re aufiliario é a part© della fpoglia; e vi-
ceverfa. 

Se 1' ombre arrifehia i l gioco e intraprende 
fenza chiamare in ajuto alcun Re ; cib pur 
vien detto giocar fans prendre ; neí qual cafo 
gli altri quattro fono tutt i contro l u i , & e g l i 
ha da vincere cinque bazze folo, od ha a lar 
la ripoíia. — I l relio corre come ntlYombre 
a tre , mutatis mutandis. 

OMBRE deScleil, nell'Araldica , ombra del 
Solé, é quando fí porta i l Solé nell'arme, co
sí che non appaiano gli dechi, i l nafo, e la 
bocea , che in altri tempi fono rapprefenta-
t i ; ed i l colorito é tenue e leggiero , co
sí che fi pub vedere per mezzo ad eífo i l 
campo. 

O M B R E L L A . Vedi U M B E L L A . 
O M E L I A * , originalmente fignifica una 

conferenza , od una converfazione ; ma s'c 
di poi applicato i l termine ad una eforta-
zione, od un fermone, faíto al popólo. Vedi 
PREDICARE . 

* La voce e Greca , cmKiu ; fermata da vyu-
XOÍ, coetus , ajjemblea, adunanza. 

La parola Greca homiliat dice M . Fleuri , 
fignifica un difeorfo familiare ; come i l La

tino 



tino firmo i c 1 áifcorfi detti nelle Chiefc , 
prefero quefte denomina^iom, per indicare, 
ch'eoHno non crano Oraziom , cd Armghi 
folenni , o cofe d' oíkntazione , e d' orna
mento , come quei degli A u í o n proíam ; 
ma difcorfi familiari , cpme di un maeftro 
a' fuoi difcepoli , o d' un padre a' fuoi fi-
gliuoli . ^ 

Tutte le cmelie á t Padri Greci e Latini 
fono compoíle da'Vefcovi. — Non ne ab-
biamo alcuna di Tertuillano , di Clemente 
Aleííandrino, ed'alíre perfone dotte , acagio-
ne che ne'primi fecoli non eran ammeííi a pre
dicare fe non i Vefcovi. 

I I privilegio non fu conceflo ordinaria
mente aiPreti fe non verfo i l V.Secólo . •— 
S. Gio: Crifoñomo fu i l primo Prete che pre-
dicafse coftantemente e regolarmente : Orí-
gene e Sant' Agoftino predicarono anch' ef-
f i , ma per una peculiar licenza, o per pri
vilegio . 

Fozio diflíngue V omella dal fermone ; m 
quanto che V omelia compievafi in una ma
niera pih familiare , quafi intenogandofí i l 
popólo dal Prelato , e quegli a vicenda rifpon-
dendogli ? e quiüionandolo : cosí che era pro-
priamente una converfazione , laddove i l fer
mone fi diceva o pronunziava con piii di for-
raalita , e ful pulpito, alia manieradegli ora-
t o r i . Vedi ORAZIONE, A R I N C O . 

V i fono diverfe bel le cmelie de1 Padri , che 
tuttavia efillono ; ed ín particolare di S. Gio: 
Crifoftomo, di S.Gregorio, &c . 

O M E R O , Vedi 1'Aríicolo H U M E R U S . 
O M E N * , un fegno , o un' indicazione dr 

qualche cofa futura, prefodalla bocea di una 
pcríbna che parla , Vedi A U G U R I O , D I V I -
K A Z Í O N E , &c. 

* Fefto diriva la parola ornen da oremen f 
quod fit ore, come mi prefagto per bocea, 
Vedi PRESAGIO . 

O M E N Prarogativum, appreífo i Román i y 
era. i l voto della prima t r ibu, o centuria, nei 
loro Coraizj, 

Quando una legge, & G . veniva propoílay 
od era da farfi un'elezione , recavafi in mez-
zo un urna a' Sacerdoti iv i prefenti , nella 
^«ale gittavanfi i nomi delle t r ibu , o delle 
centprie, o_ delle curie ; fecondo che i Co-
MI25 (Comitia) erano o tribuía , o centu-
ns ta , o curiata . E cávate le forti , quella 
t r ibu , centuria, &c . i l cuinorae vcmva fuo-
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r-a pr imo, chiamavafi tribus ^ o centuria p n f 
rogativa ^ perché le loro voc i , o i lor voti /7 
dimandavan le prime . E tanto ponean di 
forza e fondamento iRomani su queda cen
turia prerogativa , che i l rimanente fí rego-
lava íovr 'e ífa , e la feguitava, ofecondava. 
Quindi uno i l quale aveífe i l voto della prero
gativa, dicevaíi avere omen prarogativum. 

O M E N T O * , O M E N T U M , nell'An-ato-
mia , una graífa , fottil membrana , diíleíi 
fopra gl' inteftini e che l i feguita in tutte le 
loro ímuoíita. Vedi Tav. Anat. ( Splanch. ) 
fíg. 2. l i t . gg. fig. 3- l i t . mm.. Vedi anco I N -
T E S T I N I . 

* JJ omentum e t iflejj'o che quel che al-
trámente chiamafi epiploon y reíicello 7 
rete, reticulum, <&c. 

Prende , o ñendefi dal fondo dello üoma-
co (a cui é conneíío ) íin a i rombil ico, do-
ve d'ordinario termina; quantunque in alcu-
ni foggetti s'avanzi piu olíre , cosí che in 
una rottura del peritoneo , ei cade nello fero-
to . Oltre lo ítomaco , egli é atíaccato alia 
parte concava del fegato , al lato deretano 
del duodenum, aparte del colon, alia fe hie
na , ed alia milza \ l'ahra fuá eílremita s'attie-
ne agí' inteflini tenui. 

La fuá forma raífomiglia a quella di una 
borfa o tafea, che fi pub gonfiare con una 
caima fin alia capacita di un piccolo fec-
chio. 

La fuá foñanza é membranofa , cofhntc 
di due fogli, o tuniche, tra le qual i , e ful-
le fuperfizie delle quali vi fono innumerabi-
l i vene , arterie , nervi , e vafi adipafi , o 
graffi, variamente infratteífuti, e con le loro 
interíezioni dividenti la parte in una moi t i -
tudine di piccole ajuole , raíTomiglianti al-
Je ma-glie di una rete fina; donde i l fuo no-
me, rete. 

I I graffo, ne' fuoi proprj condotti (du6lus) 
che ícorrono a diiungo cogli altri vafi , ren
de quefte areoie raen apparenti; mentre gl i 
fpazj intermedj fon compiuti da una trafpa-
rente membrana , plena di forellini; cosí che 
i l tutto infieme appare una bella forta di re
te . Le fue arterie vengono dalla celiaca e 
dalle mefenteriche , e le fue vene corrono 
alia porta, e fono chiamate epiploicse, i fuoi 
nervi dagli intercoilali. 

Q u i , i l graffo, comenella membranaadi-
pofa , viene o^portato per i i dutti nelle cel-

F x i« 
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le adipofe , o dalle qelle portato nei dutl l ; 
imperocché la íottigliezza de'canali rende 
íl loro corfo difficile oltremodo da rintrac-
ciarfi c ícoprirfi . Si dubita eziandio, fe fie-
HO eavi , o nb . Malpigbi , e parecchi al-
t r i , inclinano alia prima opinionej e credo-
no che 1' omento non fia altro che una gran 
borfa, piena di borfelline innumerabili, era-
piute di grafio ; aggiungono , che i duñus 
adipofi fono veri e reali vafi , provegnenti 
dall 'cw^?^, e che fi diftondono, permexio 
della membrana adipofa , per tutto i l corpo i 
éiílribuendo i l graíTo ad ogni parte , nella 
fíeíía maniera , che 1' arterie diüribuifcono 
íl fangue . Vedi GRASSO , e DUCTUS 
(tdipoft. 

L' ufo particolare dell1 omentum é ajutare 
al moto periflaltico degl ' inteñini , lubrican-
doli colla fuá oleofa foftanza; e feguitando-
l i nelle loro tortuoíita , e rigiramenti , per 
fervir quafi di fulcro, o cofcinoda sdruccio-
larvi fopra ; in oltre riempiendo le loro ca-
•vita, impcdendo che non íi diíkndano di fo-
verchio per le flaíulenze , ma infierne rcn-
dendoli pervii all'ufcita di effe, quando fon 
pieni d' alimento . Vedi Hift.Acad. R. Scienc. 
ann. 1725. p, 12. feqq. 

L ' omento h un folo in tut t i gli animali, 
•eccetto che nelle fcimmie, nelle qualié trí
plice, o quadruplke. 

O M I C I D I O , nella legge comune ? é i ' am-
mazzamento d'un uomo . 

L ' emiciáia íi divide in volontario, e ca-
ftiale. 

O M I C I D I O eafuale , é o meramente eafuale, 
© mijlo. 

•— Meramente eafuale allora egli é , quan
do una perfona ne ammazza un' altra per pu
ro fallo o sbaglio , mentre é dietro alls fue 
Jegittime biíbgne; come nel cafo di un' ac-
eetta o raannaia che fcappi di mano aduno, 
o che efea dal manico , mentre ei tagliaun al-
bero.. Vedi C H A N C E M E D L E Y . 

Si reputa omicidio mifio ^ quando v i é della 
negligenza o qualche altra circoftanza non 
giuftificabile , che ha accompagnata l'azione. 
Vedi M A N S L A U G H T E R . 

- O M I C I D I O volontario , é quello che é deli
bérate , e eommeOTo con ftabile propofito , 
cd animo di uecidere , cd é o con preceden
te malizia , o fenza. *— I I primo é i l vero 
murdsr f cioé unammazzare proditorio ^ eoa 
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penfata malizia , una perfona nel Rcgno , 
laqualvive fotto la protezione del Re . Vedi 
M U R D E R . 

O M N I U M Florum Aqua. Vedi 1'Artícelo 
AQJJA . 

O M O F A G I * , appreífo i Geografi ants-
chi , un nome dato a certe Nazioni , che 
fi nutrivano di carne cruda , come gli Sci-
t i , &c. 

* La parola e formata d* (¿[¿OÍ , crudo , e 
'Puya , io mangio. 

O M O P H O R I Ü M * , una picciola vefie , 
anticamente portata daiVefcovi fopra i lor 
omeri; per rapprefentare con eífa i l buon Pa-
fíore che porta a cafa fulle fue fpalle lapeco-
rella fviata. 

* La voce e pura Greca, formata da apo;, 
humerus, e (pipa), porto . 

Per quefia ragione l ' omophorium fi depo-
neva all' aprirfi de' Vangclj, perché allora i l 
vero Paftore Gcsü Criíto fi fupponea preíeiv 
íe in perfona . 

Alcuni confondono Vomophorium col pallio 
portato dai Patriarchi: ma v i era qudla dif-
ferenza che i l pallio era una vefie lunga , 
di porpora , e peculiarmente riferbavaíi ai 
Patriarchi ; benché di poi fia flato dato ad 
alcuni Ve ico vi per diftinzione . Vedi PAL-
L I U M . 

O M O P I A T A * , coucvKtrv , nella Noto-
mia y dinota in genere la fpalla; ma piíi par-
ticolarmente due oíTa fituate fulla parte di 
dietro delle cofiole fuperiori, da una banda s 
dalFaltra; chiamate anco fcapuU. Vedi SCA-
PULA , e S P A L L A . 

* La parola vien dal Greco a [ i o s j fpal la , 
e i r X o t T v s , largo . 

Que fie offa fono larghe , e fpeyialraente 
nel mezzo y grofle nelle loro apophyfi ; di 
una forma triangolare, concave di dentro, c 
conveífc di fuor i ; e fon congiunte alie clavicu
le ed alie braccia, 

O M P A N O R A T E , un' appellazione data 
aiSacerdotr dell'Ifola di Madagafcar. 

Eglino fono i maefiri di fcuola del paefci 
ed infegnano 1'Arábico, ed aferivere. Han-
no diveríi librr , ma niuno di effi contie
ne piu di qualche capitolo del!'Alcorano, oi-
tre alcune poche ficeíte medicinali. 

Sonó divifí in varj ordini , che hanno 
qualche fomiglianza alie noñre dignita Eccle-
Caíliche: Come queilo d' ombiaffe , cioé fe-

. ere-
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cretarío , o medico ; tibon , íuddiacono ; 
mouladzi, diácono; f a q u t h t ^ K t t ; catibon, 
Vefcovo; lamlamaha , h * w ú c w o - , ompitfi-
qutlt-, Profeta , o divínatore; ¡ababa , C a h í o , 
o capo della religione. ^ 

Gli Ompamratt bazzicano moito ne talilma-
ni cd in altri incantefmi, da lor chiamati 
hitidzi , e che eglino vendono ai Grandi e 
Signori del paele. Fanno puré delle ñatuet-
t e , o imaginette, chiamate auli ^ le quali íi 
con ful ta no , come oracoli; ed a cui a ícri ve
no varíe virtu e facolta ; come di far gli 
uomini r icchi , di conquidere 1 nemici , &c. 
Hanno fcuole pubbliche , dove infegnano le lo
ro fuperílizioni, ed i lor íbrtilcgj. 

Gl i ompitfiquU't praticano la geomanzia , 
e vengono aífaifílmo confultati fopra le ma-
lat t ie , e fopra T efito-degli aífarí, fcioglien-
do tutte-ie queftioni per via di figure dife-
gnate fopra una piccola tavola , coperta di 
íabbia. 

O i M P H A C I O N * , OIJ^MÍOV , nella Far
macia , il fugo deü' uve agrefti , e non 
mature . 

* La parola e dirivata dal Greco ofí-^et^ uva 
non matura. 

Aícuni hanno dato eziandio queflo noms 
ad una fpezie d ' o l i o , che pretendefi , eííere 
cftratto dalle olive , mentre fono ancor ver-
di ed agre. — MaPomet la prende per un9 
impoíiura ; aggiungendo , che le olive non 
danno olio finché non fono perfettamente ma
ture. Vedi O L I O , e O L I V A , 

O M P H ALOCELE * , nella Medicina , una 
fpexic d' hernia , o di tumore nel bellico \ 
che viene , come 1' altre rotture , da una r i -
laífazione, o rottura del peritoneo \ per cui 
cafcano giu o i ' omento , ole budeila . Vedi 
H E R N I A . 

* La parola e Greca , o^faKor^Ka, da O[A-
QO'.XIÍ , umbtltcu!, e xnKn, tumor. — E l í ¿ 
chiamata aliramenté exomphalus . Vedi 
EXOMPHALUS . 

Le fue caufe piu rimóte fono gli sforzi vio* 
lent i , le (trida troppo alte, la copia diurno? 
ferofo, un parto difficile, &c. 

O M P H A LO- M ES EN T E R I C H E , nell'A-
natomia. —- T u t t i i feti fono ravvolti in due 
tuniche o membrane almeno \ i piü di efíl 
^an la tena, chiamata allantoides , od ur i -
ñana . Alcuni , come i l cañe , i l gatto , i l 
iePre, &c. hanno la quarta, la quale ha due 
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vafi fanguiferi , cioé una vena cd un'arteria, 
chiamate cmpkalo-mefenteriche , perché paf-
fano lungo i l fuñicólo all'ombilico , e ter-
minano nel mefenterio . Vedi FETO , SE-
CONDINA , &c . 

O M P H A L O P T E R , od O M P H A L O T T I C O , 
é un vetro, cheéconveí íb da ambe le part i , 
popolarmente chiamato una lente convejfa . 
Vedi CONVESSO. 

O M P H A L U S . Vedi E N T E R O M P H A L U S , 
EXOMPHALUS , e H Y D R O M P H A L U S . 

O N A N I A , ed O N A N I S M O , termine che 
alcuni empirici recenziori hanno formato , 
per dinotare i l malvagio aíto della polluzio-
ne volontaria; mentovato nella Scriítura per 
un delitto commeíTo da Onara, e puniío in 
lui con la morte. Alcuni lo prendono per F 
itleífo che quello che in altri luoghi della Scrií
tura , particolarmente nel Levitico cap. xx. 
chiamafi daré i l [eme a Moloch * y per c u i , la 
pena deftinata é la lapidazione, fin che i l reo 
muoia . Vedi POLLUZIONE . 

* Ció non regge che fopra deboli argomenti: 
I migliori Critici , le fan cofe affatto di-
verfe . Seldeno dice pofitivamenté, che gl i 
Ebrei a imitazione de' loro vicini , facri-
ficavano di fatto i lor figliuoli a Moloch * 
A l t r i s1 immaginano , che folamente l i fa
ce ¡Je r pajfare tra due fuochi , a fin di 
ctteneve i l favore e la protezionc delí 
Ídolo . 

O N C I A * , Uncia, un piccioio pefo, la 
16. parte d'una lira averdupois {pefo Ingle fe") ^ 
e la duodécima d'una lira troy^pur pefo Inglefe). 
Vedi PESO , e L I R A . 

* La parola e dirivata dal Latino uncia , 
cio^ la 12.ma parte d1 un tutto , chiama
to as; particolarmente nelle mifuregeome* 
triche corrifponde in Inglefe a quel che 
chiamafi an inch, o la i i , m a parted'un 
piede. Vedi POLLICE , e As . 

L ' oncia, ounce , averdupois, é divifa in 8 
dramrae , e la dramma in tre ferupoli. Voun-
ce troy in venti peny weights , ed i l peny 
weight in 2 4 grani. Vedi D R A M M A , P E N N Y -
IVeight, &c. 

V oncia fa Pottava parte del marco Fran-
cefe, e dividefi in tre groffi, o d ra eme ; la 
dracraa in tre peny weights, o ferupoli; ed 
i l ferupolo i n ' 2 4 grani: computando il pefo 
diciafcun grano , al pefo di un grano di fór
menlo. Vedi GRANO , &c. 

T u t -
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Tutte le mcrci preciofe, come Toro, l*ar-

gento, lafeta&e. íi vendono ad onda. Vedi 
O R O , A R G E N T O , & C . 

Ferie da O N C I A , fono íe troppo picciole, 
per poterfi venderé a numero; e íi chiamano 
d'ordinario femi di perla. Vedi PERLA , 

Cotcni da O N X I A , fono certi cotoni, té* 
cati *dal!a Citta di Damafco, d'una ípezic 
e qualita fupcriore al rimanente . Vedi 
C O T O N E . 

O N D A , Unda i nella Fifica , una cavita 
nella fuperfizie deli'acqua, o d' altro fluido, 
coa un'elevazione a flanco di eífa . Vedi 
F L U I D O , ed A C Q U A . 

L'origine ácWcnde fi pub concepire cosí. La 
íuperfizie d'un'acqua'coflanre, o cheta, eífendo 
naturalmente piaña, e parallela alP orizonte j 
íe per qualche dato modo ella fia refa cava^ 
come in A ( Tav. Idrofiatica , fig. 30. ) 1* 
fuá cavita fara circondata da un' elevazione 
B B ; queft1 acqua elevata difcendera per la 
fuá gravita, e con la celerita, acquiílata di-
ícendendo , formera una nuova cavita ; pe* 
quai m o t i , 1'acqua afcendera ne'lati di que-
fía cavita, ed empierk la cavita A , mcntre 
vi é una nuova elevazione verfo C ; equan-
do queíF ultima é deprefla , F acqua s'alzadi 
íiuovo verlo la medefima parte . Casi na ice 
nn moto fucceffivo nella fuperfizie del!' ac
qua ; ed una cavita, che porta avanti di sé 
un'elevazione, é mofla vía via , da A ver-
ib C . — Quefta Cavita , con T elevazione 
elie 1'é immediate vicina , chiamafi un' on
da ; e lo fpazio occupato dalPo^^ fulla fu
perfizie dell'aequa , e mifurato fecondo-la 
direzione del moto de IT onda , é chiamato la 
¿arghezza del? onda* Vedi F I U M E , e OMDU-
L A Z I O N E , 

I I moto delC ONDE fa un artícoío nella nuo
va Filofofia ; e le fue leggt eíTendo aflai be-
ne in oggi de te rmína te , no i darerao al Let-
tore la foflanza di quello che infegnafl da'Fi-
fíci fopra di ció . 

i0» Dunque-^ la cavita, come A , é c i r 
condata per ogni parte da un'elevazione ; ed 
i l moto fopramentovato íi efpande ad ogni 
verfo \ percib le onde fl raovono circolar-
rnente» 

20.Suppon€teadeíro AB (fig.31') un oflaco-
lo , centro i l quale Vonda t la cui origine é in 
C , urti o s ' incontri , e dovremo efamina-
re qual cambiamento V onda foífra inunputi-
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to qualfivoglia, come E , quando in coteja 
punto arriva ali'oflacolo. — I n tutt i i luo-
gh i , per l i quali Y onda pafla, intut talafua 
larghezza , 1'acqua íi folleva , quindi una 
cavita fi forma, la qual di nuovo íi ricmpic , 
i l qual cambiamento mentre foffrefi dalla fu
perfizie deli'acqua, le fue particelle per un 
piccolo tratto vanno e ritornano . La dire
zione di quefto moto é via via per C E , e 
con quefta fleffa linea fi pub rapprefentare la 
fuá celerita . Concepifcaü qaefto moto , 
rifolverfi in due altri , lungo G E , e D E , 
Je celerita de* quali reípettivamente fono rap-
pieíentate per mezzo di coteíle l inee . Col 
moto, lungo D E , le particelle non adope-
rano centro i ' oftacolo ; raa dopo 1' urto , 
continuarlo i l loro moto in quella direzione j , 
coll' iflefla celerita; e quefto moto é qul rap-
prefentato per E F , íupponendo E F & E D 
eguali fra efle : ma col moto , lungo G E , 
le particelle direttamente urtano nell' ofta
colo , e quefto moto é diftrutto ; imptroc-
ché quantunque le particelle fieno elaftiche^ 
non oftante , come neí moto deli'o»íii?, cor-
roño eífe per un piccolo fpazio andando in-
dietro ed innanzi, tanto lentamente s'avan-
zano, che la figura delle particelle non pub 
dal íoffio eífere carabiata ; e percib fono log-
gette alie leggi della percuffione de corpi per-
fettamente dur i . Vedi PERCUSSIONE . 

Ma daífi una rifleffione delle particelle 
per un'altra cagione; 1'acqua che non pub 
trapaifare 1'oftacolo, ed é propulfa da quel
la che fegue, cede verfo quella parte, ver
fo cui íi da la pas piccola refiftenza j . cioc 
afcende; e quefta elevazione, piü grande in 
alcuni iuoghi che in a l t r i , é cagionata dal 
moto , lungo G E ; perché con quefto folo 
moto le particelle urtano contro 1' oftaco
lo . Difcendendo Pacqua acquifta quella ve-
iocita , con la quale fu elevata , e con la 
ftefla forza le particelle acquee fono rifpinte 
dall' oftacolo nella direzione E G , che quel
la con la quatc s'accoftarono aU' oftacolo 
Da quefto moto, e dal moto accennato per 
E F , nafce un moto al di fopra di E H , 
la cui celerita é efpreíTa dalla linea E H , 
che é eguale alia linea C E : e per la r i 
fleffione j non fi cambia gia la celerita deiT 
onda) ma ella ritorna lunga E H y nelTiftcf-
fa maniera , che fe , tolta via 1' oílacolo . 
ella íi foífe mofla lungo E / ; . 

Se 
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Se dal punto C menifi una perpendko-

lare C D aü'oftacolo, e qumdi fi protrag-
„a cosí che De facciafí eguale a C D , la 
linea H E , continuata paflera per c; e reg-
oendo queíia dimoílra^ione in tutti li pim-
t i deir oñacolo, ne íegue che 1' onda rifiet-
tuta ha la íleíTa figura da quefla parte, c ioé 
¿i qua dcll' oftacolo, che averebbe avuto di 
J'a dalla linea A B , fe non aveíle urtato nell' 
oflacolo . — Se T oflacolo é inclioato all' 
orizonte, 1' acqua fopra di quel ío afcende, 
e difeende, e foffre attrito, con che íi ftur-
ba-la rifleffione dell' onda , e ípeíIUlimo fi 
diflrugge totalmente . Quefta é la ragione, 
per cui le rive de' fiumi per lo piu non r i -
í l e í tono le onde. 

Se un foro, come I , daraffi. ne l l 'o í laco lo 
B L , la parte dcll' onda che per eiTo paffa , 
continua il fuo moto direttamente , e fi efpan-
de verfo Q_Q ; ed una nuova onda fi for
ma , la quale fi raove in un femicircolo , 
i l cui centro c il foro. Imperocché la par
te elevata del!' onda , che prima paíía per 
10 forame , iramediate f cor re giu un poco 
a' fianchi, e appreiTo difcendendo forma una 
c a v i t a , che per ogni parte é circondata di 
la da eíTo forame di un' elevazione la qua
le fi raove verfo tutte le parti , nella (lef
ia maniera, che detto ahbiamo della gene-
razio ne della prima onda. 

N e l l ' i f l e í f o modo affatto , 1' onda, a cui 
s1 oppone un oftacolo, come A O , continua 
a moverli tra O ed N ; ma fi cfpande ver
fo R , in una porzioné d'un circolo, il di 
cui centro non é molto diñante da O . — 
Quindi poffiamo fácilmente dedurre qual deb-
ba effere il moto di ÜU onda di dietro ad un 
oftacolo, come M N . 

Sonó fpeíío prodotte ¿ d i ' o n d e , dal mo
to trémulo d'un corpo, le quali pur s'efpan-
dono circolarmente , benclié il corpo vada 
e ritorni per una linea retta : imperocché 
11 acqua follevata dall'agitazione , forma di
fcendendo una cavita , che per ogni par
te é circondata da un5 elevazione . 

Var ié onde non fi ílurbano vicendevolmen-
te , raentre fi movono fecondo varié dire-
ZIOUÍ . — L a ragione fi é che qualunque 
figura che la íuperfizie deH' acqua abbia ac-
q^iüata col moto dell' onde, vi pub in que-
la el^ere un'elevazione e una depreffione; 

come pUr un raüt0 ^ Ü ^ ¡ ^ Q nel 
moto ái un" onda. 
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Per determinare la celerit\ ddl'ende fi 

deve efaminare un altro moto análogo' al 
moto di c í í e . — Supponiamo un fluido nel 
tubo cilindrico curvo É H ífig.';z.) el'altezza 
del fluido nella gamba E F fuperi i'akezza nell' 
altra gamba , della quantita / E ; ¡a qual 
differenza s' ha da fpartire in d«e parti cgua-
li in ¿ . — I I fluido per la fuá gravita^di
feende , nella gamba E F , mentre egli afeen-
de egualmente nella gamba E H : cosí che 
quando la íuperfizie del fluido é arrivata 
in i , egli é all' ifteíía altezza in ambe-
due le gambe ; ch' é la fola pofizione in 
cui pub il liquido fiare in quiete : ma per 
la celeri ía acquiftata nel difeendere, conti
nua il fuo moto , e afcende piii alto nel tu
bo G H ; ed in E F fi deprime fino in / , 
fe non fe per quanto il moto viene fceraa-
to dallo sfregamento contro i lati del tubo. 
11 fluido nel tubo G H , che é piu e l é v a 
lo , difeende pur, per la fuá gravita , e si 
i l fluido nel tubo va e ritorna, fale, efeen-
de j finche abbia perduto tu í to i l fuo mo
to , per lo sfregamento. 

L a quantita dcll a materia da moverfi , é 
tutto il fluido nel tubo , la forza motrks 
é il pefo della colonoa / E , la cui altezza 
é fempre doppia della di (lanza E ¿ ; la qual 
diftan-za crefee percib e fcema nell' ifteífa 
ragione che la forza motrice. —• M a l a di
fianza E z e lo (paz i o da percorrerfi dal flui
do, affinché fi mova dalla pofizione E H , 
alia pofizione di quiete; il quale fpazioadun-
que é fempre come la forza che continua
mente adopera fopra il fluido : ma egli é 
dimoí lrato , che per quefta ragione appuri
to tutte le vibrazioni d' un p é n d u l o , ofcil-
lante in una cicloide , fono ifochrone ; c 
percib, qul ancora, qualunque fia i'inegua-
glianza del le agitazioni, il fluido fempre va 
e ritorna nell' i l leí ío tempo . I l tempo , in 
cui un fluido cosí agitato afcende , o difeen
de, é il tempo in cui un péndulo fi v ibra , 
la cui lunghezza fia eguale a mezza la lun-
ghezza del fluido nel tubo, od a mezza la 
í o m m a delle linee E F , F G , G H . Que fia 
lunghezza fi ha da mifurare nell' a fie del tu
bo . Vedi PÉNDULO . 

Per determinare da quefii principj la cele-
rita delle onde, confiderar dobbiamo diverfe 
onde eguali , e che immediate fi feguono 1' 
une 1' altre ; come A , B , C , D , E , F , 
(fig. 33. ) le qua i fi movono da A verfo F : 

Pon-



1' onda A ha percorfa la fuá larghezia, quan-
do la cavita A é arrivata in C ; i l che non 
pub farfi , Te T acqua in C non afcenda all' 
altezza della fommita dell' onde , e non di-
ícenda di nuovo alia profonditaC; nel qual 
moto , 1' acqua non é fenfibilmente agitata 
al di fotto della linea h i : laonde queflo mo
to s' accorda- col moto íbpramentovato nel 
tubo *, e 1'acqua afcende e diícende , cioé 1' 
$nda percorre la fuá larghezza , mentre un 
péndulo della lunghezza di mezzo B C com-
pie due ofcillazioni , o mentre un péndulo 
della lunghezza B C D , cioé quattro vojte 
piü lungo del primo, compie una vibrazio-
ne. Adunque, la celerita dell' onda dipen
de dalla lunghezza della linea B C D ; cheé 
piti grande , fecondo che é maggiore la lar-
ghezza dell'o??^, e fecondo che 1'acqua , nel 
moto dell'onde , diícende a maggiore pro-
fondita. — Nelle onde piíi larghe, che non 
fi follevano a l to , una linea, quale B C D , 
non difFerifce gran fatto dalla larghezza dell' 
cnda ; ed in tal cafo un 'ow^ percorre la fuá 
latitudine, mentre un péndulo eguale a queñ' 
cnda , ofcilla una volta . Vedi OSCILLA-
Z I O N E . 

I n ogni moto equabile , lo fpazio percor-
fo crefce col tempo e colla celerita; i l per
c h é , moltiplicando i l tempo per la celerita, 
averete lo fpazio percorfo : donde fegue , che 
le celeritadi dell' onde , fono come le ra-
dici quadrate delle loro larghezze : imperoc-
ché ficcome i tempi ne'quali percorrono le 
loro larghezze , fono in cotal ragione , la 
fíeífa ragione fi ricerca nelle loro celerita , 
affinché i prodotti de' tempi , per le loro ce
lerita, íieno come le larghezze dell' onde, che 
fono gli fpazj percorfs. 

Camelctti a ONDA . Vedi C A M E L O T T O . 
O N D A T O , é un termine araldico, e di

ce fi , quando un'criatura, od un corpodell' 
arme, ha i fuoi profili addentellati, a modo 
dell' onde che falgono e fcendono. 

O N D U L A Z I O N E , nellaFifica, unafpe-
zie di moto t rémulo , o di vibrazione, che 
s' cííerva in un liquido ; ond'egli alternata-
mente fale e feende , come l'onde del ma
se*. Vedi M O T O . 

* .E di qua undulatie, da unda , cnda . 
Vedi ONDA . 

Queflo moto d' ondulazione, o moto ondu
latorio, fe i l liquido é piano ed in quiete , 
propaga fi in circoli conccotrici, ficcome qua-

fí ognuno pub avcre oífervato nel gittar una 
pietra , od altra materia fulla fuperfízie di 
un' acqua flagnante , od anche fol toccando 
la fuperfízie dell' acqua leggermente col di
t o , &c . 

La ragione di quefte ondulazíom circolari 
íi é , che nel toccar la fuperfízie col dito , 
faíTi quivi una depreffionedeir acqua ne' luo-
go del contatto . — Per quefta depreíTionc 
le parti foggiacenti fono moífe fucceííivamen
te-dal loro luogo , e l'altre parti aggiacentí 
fofpinte all1 insu , che cadendo fucceffivamen-
te ful liquido che difcende , lo feguono ; c 
cosí le parti del liquido fono alternamente 
elévate e depreíle, e cib circolarmente. 

Quando fi gitta una pietra nel l iquido, le 
vibrazioni reciproche fono piu viíibili : qul 
i1 acqua nel luogo dell'immerfione follevan-
dofi piü alto, per via dell'impulfo , o r im-
balzo , finché viene a cadere di nuovo , da 
un impulfo al liquido vicino , per lo che an
che quefío fi folleva attorno i l luogo della 
pietra, come attorno d'un centro, e forma 
i l primo circolo undulante; che di nuovo ca
dendo , da un altro impulfo al fluido che gli 
é proííimo ma fempre piü rimoto dal cen
tro ; e quefio fluido pur fi folleva in cerchio; 
e si via via maggiori circoli fucceífivamente 
produconfi. 

O N D U L A Z I O N E fi adopera anche nel la Chi -
rurgia per dinotare un movimento che fe
gue nella materia contenuta in un ab ice fio , 
alio fchiacciarlo, o premerlo . — S i dice che 
un tumore é in iíiato d'aprirfi , quando fi 
comincia a feorgere 1' ondulazione . Vedi 
T U M O R E . 

O N D U L A T O R I O Moto, s' applica ad un 
moto dell' aria , per cui le fue parti fono agí
tate, nell'ifteífa maniera che 1' onde nel ma-
re ; come crediamo che avvenga , quando vie
ne percoíía la corda d' un iílrumento Muíi-
cale. Vedi C O R D A . 

Queflo moto ondulatorio dell 'aria, é cre-
duto la materia o la caufa del fuono. Ve
di SUONO. 

In vece ¿''ondulatorio , alcuni chiamano 
queflo moto , vibrativo, o di vibrazione . Ve
di V I B R A Z I O N E . 

O N E I R O C R I T I C A * , O m W ; r m ; , 1' 
arte d' interpretare i fogni \ ovvero un mé
todo di predire gli eventi futuri per mez-
zo de' fogni . Vedi SOGNO , D I V I N A Z I O -
ME 

L a 
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i £ ¿ ft^ro/^ ¿ formata dal Greto o'mpo? , 

Tomo , ^ X/5ÍT/3C^ , da xpuris , giudizio . 
Alcuni la chiamano oveípoKpxnci $ e la di-
rivano da CPHPOÍ , e x p a T í a , pojfeggo , 

Rac^ogiiiefi da diverfi paíTi della Scrittu-
ra che fotto la difpenfazione , od economía 
Ebraica, 0 predir gli eveníi futuri pertnez-
mo de' fogni era cofa non i g n o t a m a allo-
ra un dono particolare , od una rivelazione íi 
richicdea per «al uopo, 

Parrebbe di qua, che i fogni foíTero real
mente fignificativi , e preíagiffero qualche 
cofa avvenire ; e che tutto quel che man
ca appo noi , fia per avventura V omirocriti-
ca, o 1' arte di conofcer qual é la cofa dal 
fogno p re (agita , o fignificata : L'opinione 
nulladimeno di parecchi fi é , che i fogni fon 
puré chimere \ le quali , per veriía hanno 
qualche relazione a quel che é paííato , ma 
niuna a quel che ha da avvenire. —Quan-
to al f'atto di G i ufeppe, poté certamente íd-
dio , che conofcea tutte le cofe , ícoprirgli 
cib che era negli ofcuri receffi del Fato \ e 
per introdurnelo, prefe Foccafione d'un fo
gno : non gia che ei non aveíTe potuto egual-
mente predire 1' ifteífa cofa , per mezzo di 
qualunque altro accidente , o circoftanza •, fe 
alcun dir non voleííe per avventura, che Dio 
per daré piu peía alia cofa , abbia comuní
calo a bello ñudio un tal fogno a Faraone , 
per fecondare la nozione popolare intornoa' 
fogni ed alia divinazione , che allor preva-
¡ea nell 'Egitto. Vedi O N E I R O C R I T I C I . 

O N E I R O C R 1 T I C I * , un titolo dato agí5 
interpreti de' fogni , od a coloro che giudi-
cano degli cventi dalle circoñanze de' fogni» 
Vedi O N E I R O C R Í T I C A , 

* La parola e formata dal Greco avmpoi fo
gno , e K p i a t í , giudizio. 

Non mcritanogran riguardo que' l ibri Gre-
c i , che chiamanfi oneirocritici ; né fappiani 
bene , perché i ] Patriarca di Coilantinopo-

i ed altri abbiano perduto i l loro lem
po in fcrivere fopra un argomento si mi fe-
rabile . 

Rigault ci ha data una Collezione delT 
opere Greche e Latine di queíla fpezie j una 
attribuita ad Aflrampficho , un'altra aNice-
í o r o , pat:riarca Coíiantinopoli coTrat-
o tírdi-Ar-temidoro e d'Achraet • — Ma 
íietli libri fono poco piíi altro che vaneggta-
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mentí e fogni appunto di chi veglia , pee 
fpiegare e dichiarare i fogni di chi dorme. 

I I fecreto delT omVomV/Víz , fecondo tuttt 
coñoro , confiíle nella relazione , che fup-
pongono vi fia tra i l fogno e la cofa fignifi-
cata : Ma e' fon ben lontani dall' atíeneríl 
coftantemente alie relazioni di convenien-
za, e di fimilitudine ; e ricorrono fpeífQ ad 
akre di contrarieta e di diíromigíianza. 

O N I C E . Vedi O N Y X . 
O N K O T O M I A * , nella Cirugia , V ope-

razione di aprir un tumore, od un abfceíTo, 
* L a parola e formata dal Greco oyKo? 5 

turnare ^ s T í f i v a ta gli are . 
O N O M A N Z I A *, o píuttoílo Onomaman-

tia , 1' arte d' indovinare la buona o cattiva 
fortuna che dee fuccedere a qualcheduno , 
dalle lettere del fuo nome. Vedi N O M E . 

* La parola fi fuppone formata dal Grec® 
ovoiia., nomen , e [¿xvr&a , divinazione. —> 
Per verita v e qualche cofa di fingolare in 
queJF etimología : Imperocche , i n rigore i 
on ornan ti a piuttofio fignifichercbbe d i v i 
nazione per mezzo degli afini imperocche 
ovos e r ijiejfo che afinus y perche fievi in -
chiufa la fignificazione, che abbiam pri
ma riferita ^ ctoe divinazione per l i no-
mi , fi doverebbe fcrivere onomatomaci-
tia . Vedi N O M A N Z I A , y 

L ' Onom'antia fu una pratica aíTai popola
re, e in crédito tra gli antichi: I Pitagori-
ci infegnavano , che gli animi , le azioni , 
ed i fucceíTi degli uomini , corrifpondeano a l 
loro fato, al loro genio, od al loro nome 5 
e Platone fteíío, pare alquanto inclinato al
ia medefima opinionej Aufonlo i'efprime a 
Probo, COSÍ : 

Qualem creavit moribus 
Juffit vocari nomine , 
Mundi fupremuf arbiter. 

Cosí egli fcíierza colla beviírice Memo, of-
fervando che i l di lei nome intimava, ch'ei-
la dovea bere il vino mero , fenz' acqua . 
Cos 1 Ippolito fu oífervato avere col fuode-
ñino adempiuto al valor del fuo nome; me
rendó ílracciato e fatto in pezzi dai fuoi ca-
v a l l i ; e COSÍ pureAgamennone fignificava, 
ch'ei farebbe ífato lungo lempo fotto Troia ; 
Priamo , ch'ei doveva eífere rifeattato dal-
la fchiavitu, nella fuá puerizia . Qua puré 
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fi potria rapportare qucl di Claudio Ru-
t i l i o : 

Nomtnibus certis creáam decunere mores^ 
Moribus aut pctius nomina certa dari ? 

E ' un'oíTervaiione frequente nellaStoria , 
che i piu gran di Imperj e Stati fono ftati 
fondati e diftrutti da uomini delP ifteíTo no-
me. Cosí C i ro , figliuolo di Cambife, co-
mincib la Motiarchia Períiana; € C i ro , fi-
gliuolo d iDa r io , larovinb. D a r í o , figliuo-
Jo d 'Hyííafpe, la riílorbi e di nuevo, Da
r í o , figlio d'Arfamis , la fovvertí affatío . 
Filippo figliuolo d 'Amin ta , dilatb oltrcmi-
fura i l Regno di Macedonia ; e Filippo, fi
gliuolo d'Antigono , lo perdé totalmente, 
Augufto fu i l primo Imperatore di Roma *, 
Anguilolo 1'ultimo. Coftantino fondb 1' Im
pero <ii Coftantinopoli; e Coftantino lo per-
dé affatto, venendogli tolto dai T u r c h i , 

Simile offervazione é quella , che alcuni 
norai fono coftantemente fventurati aiPrin-
Cipi : come Caio fra i Roraani ; Giovan-
ni in Francia , Inghüíerra € Scozia j cd Ar-
ligo in Francia, 

Una delle grandi rególe dell1 ommanzta fra 
i Pittagorici, era, che un numero egualedi 
vocali in un nome íignificava un'imperfezio-
ne nella parte finiitra deH'uomo; ed un nu
mero difpari , neila deftra . — U n ' a l t r a re
gola era , che quelli «rano i piu fe l ic i , ne' 
nomi de' quali le kttere numeral i , fom ma
te , afcendeano a numero i l pih alto: Perla 
qual ragione , dicono , A chille vinfe Etto-
re , le lettere numeraÜ nel primo nome 
afeendendo a maggior numero, che nel fe-
condo. 

E per un principio molto eonfimile avve-
niva , che i giovani Romani facean de'brin-
difi alie loro amiche , o bevean tante volte 
nelle lor compagnie , quante eran le lettere 
che componevano i nomi di eífe. Cosí Mar-
ziale: 

Nxvia [ex cyathis , feptem Jujlina bi-
batur . 

Celio Rodigi no deferí ve una fpezle fingolare 
é' DnGwantia* —Teodoto , Re de 'Got i , ef-
íendo curiofo di íapere Tefito delle fue guer-
xe contro i Romani ; un Ebreo onomantico 
gl i ordinb di chiudere una moltitudine di troie 
in piccoli porcili , e daré ad alcune di eífe 
de'nomi Roraani, ad altre de' norai Got ic i , 
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con marche differenti per poter diílingucrle^ 
ed iv i tenerle fin ad un certo giorno; ilqua-
le eífendo venuto, al vifitarfi de'porciü , fí 
trovarono raerte quelle, alie quali era no ílati 
datl de'nomi Gotici , e vive quelle che avean 
nomi Remaní . Per lo che T Ebreo prediííe 
la disfatta de5 G o t i . 

O N O M A T O P O E I A * , nella Grammati-
•ca e nella Rettorica , una figura del difeor-
fo, per cui i nomi e le parole fi formano a 
fomiglianza del fuono che fan le cofe figni-
ficate . 

* La parola e formata dal Greco ovojiót , 

nome , e KOIÍU , fingo . 
Cosí é la parola trique-trac{ sbaraglino ) f o f 

mata dallo ílrepito che faífi nel moveré le pedí- • 
ne aquellogioco : E dail'ifieflo fonte diriva i l 
huz{i\ rombare)deirapi,il gruní ing^r^w/rf de' 
porc i , i l cackling , o fchiamazzo delle gal iine 
quando han fatto fovoj \ofnoring, i l ronfare di 
ehi dorme •, i l dashing , 11 riíuonar de!!' a rmi , 
&c . Le piíi ficure Etimologie fono quelle che 
vengon dedotte ázWmornatopoeia. Vedi E T I 
M O L O G Í A , 

O N O N Y C H I T E S * , cofa , che ha , o 
fembra avere leunghie, cioé i piedid'afino, 

* La parola ¿ formata dal Greco ovos, afi
no , e vvv% , unghia . 

O N O N Y C H Í T E S era un'appellazione che 1 
Gentili , nel primo fecolo , davano al Dio 
de' Cnlt iani , perché riconofcevano e adora-
vano l'iÜeifQDio che gli Ebrei. Imperocché 
correva un' idea ( comunque poteífe mai ef-
fere nata ) íiccome appar da Táci to /. 5. hifl* 
che gP l íraeli t i , moho travagliati dalla fete, 
foífero ftati condotti ad una fontana da un 
afino i l quale anda va a bere ; e che in grati-
tudine a quelio beneficio, eglino adoravano 
un afino: e che la ftefla cofa facevano i Cri-
fiiani. Vedi Tert. ApoL 

O N O R A B I L E , Ammenda Onorabile. Ve
di l 'articolo A M M E N D A . 

O N O R A B I L E od O N O R E V O L E , nell'araldi-
ca, chiamaíi una figura principale nell' a rmi ; 
che quando é nella fuá toíale ampiezza, pub 
oceupare un terzo del campo , Alcuni con
tarlo nove membri , o pezzi onorevoli nell' 
a rmi: cioé Croce ^ tejía ^ palo , fafeia, ban
da , caprone , croce di S, Andrea , girone , e 
feudo ; altri ve n' aggiungon di piu , come 
la sbarra) V criatura •, &c. Vedi ciafeuno fot-
to i l fuo articolo CROCE , C H Í E F , P A L O & C . 

O N O -



O N O 
O N O R A R I O , s1 intende d' una perfona > 

U quale porta o poffede qualche titolo o qua-
KíV, folamente in quanto a nome , fenza 
fare aicuaa deüe fanzionr relative, o fenza 
rkevere alcun de vantaggt che vi fon con-

DCCÜS1 diciamo. ConBs}kvl Onorar] Vedi 
Conf^ lm- i^O^oiUí . — Ncl coilegu) de Me-
dici di Loiidra,, vi fono i focii omrarj^ Ve
di C O L L E G I O . — La Reale Academia delle 
Scienze a Parigi conña di quattro cíaíTi d i 
membri;; che d' owojw/r penfionarjaffociar 
t i , ed aggimnr. Vedi A C A D E M I A . 

Twíorí O N O R A R I O una perfona di quali-
ta , fcelta e deftinata- per íopi'antendere al go-
verno- degii airar i d' un minore ; mentre i 
tutor i onerauj ne han no i l reale ed eíFetíiva 
si-aneggioVediTuxOREy, &c¿ 

QNOR A R I O , H O N O R A R I U M , fi prende an
co, foftantivamente, per uno ítipendio ; co
me quello che (I da a' pubblici profeífori d i 
qualche arte o fcienza, nelle Univerfiía. 

O N O R E , Honor, un teftimonio, o eon-
trafegno di í í imae di fommiíllone verfo qualr-
eheduno 

Diciamo y ' Conftgltertd onore'o Confíglie-
KL onorar}, cioé quel l i , che hanno di r i t too 
ii tolo di entrare, o d'aver feggio nelle adu-
nanze , nelle Cor t i ,} &c. per deliberarvl, o 
darvi i l loro giudizio-, beaché propriamente 
aiquell''adu.na.nzaod aquella corte y &c..nort 
appartengano • 

I Francefi chiamano Qavulieri d'' onorc y Gen--
tiluomini dromre y i Gentiluomini delle Re-
gine e delle PrincipeíTe r che le fervono ed ac-
compagnano , che danno ad effe la mano &c». 

Damigelle d OÍNORE fono gíovani Dame 
nella famiglia della Regina , T ufizio delle 
quali fi é accompagnarla , quand'ella efce s. 
&c . Sonó fei in numero? s, ed i l loro falario? 
é di 300 l . íl.. pep ciafcuna.. 

O N O R I del Louvre , fono certi privilegj; 
aimeíTi a diverfe dignita, od ufizj, partico^ 
larmente a quei di Duca,, di Pa r í , di Con-
figliere,. &c. come d i entrare al Zo«TJre ( Pa-
lazzo Regio ) sn carrozza, avere Wtabouret^. 
o la feggiola, prefente la Regina-, Scc 

QNORI della CaJíty o Famiglia r fono cer-
tfc eerimonie , oííervate net rice veré le viíi-
te > nel fare trattamenti y Scc. che toccano' 
0.(>al padrone ftefíb , o ad altra perfóna per 
eio deftinata 5 come d'incontrare i foraftie-
3 ia di ncondurli, di dar loro un- pofto zoa-
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veniente,, di animarli alia fcelta dercibi nel
le tavole, &e. E tutto queíto* in una manie
ra poli ta , e gentile . 

ONORI dellaCittciy fono i pubbíici offizjy 
od impieghi i n efla . Onorr della Chtefa y fo
no i t i t o l i , o dir i r t i fpettanti aehi ha lapro-
tezione ,. o i l patronato d' elfa Chiefa ¿ce-
come una fedia,. un fepolcro &c. in una parte 
piu confiderabile della Chiefa ;;, come anco 
d5 efTere prima a lui che agli altr i difpenfata. 
la comunione, & c . 

OiNORr, é un termine che s'applica pari-
racnti alie parti principali dell' apparato del
le folenni Cerimonie nclie Coronazioni v 
nelle Confacrazioni> ne' B a t t e f i m i & c . co
me 1' olio y, i cerei &c.. 

I tai Signori, o le tali Dame „ e. g. ebbe-
ro gli onori d i quella Cerimonia . Nell'efe-
quie, anticamente fi prefentavano gli onori t 
delio feudo, del cimiere, della fpada, de'guanti 
d i ferro ,, degli fperoni , della bandiera, del 
Cavallo y &c.. 

O N O R I FurieraU'y o Funehri, fono le ceri
monie che fi fanno ne1 fotterramenti di per-
lone in dignita ,. &c.. Vedi F U N E R A L E . : 

O N T O L O G Í A 5 od ONTOSOPHIA , la dot-
trina o la ícienza de ente y cioé dell'EíTere irs 
genérale od in. aílratto .. Vedi ENS • 

L ' ontologia coiacxáz con qoel che nelle fcuo-
le piii! comunemente íi chiama Metafijíca í 
Vedi M E T A F Í S I C A . 

O N Y C O M A N T I A * , o come altri feri-
vono, O N Y M A N T I A una fpezie di divina-
zione,, per mezzodell'uughie delle dita.. Ve-* 
d i U N G H I A 

*' La parola e formata dalGreco ovv%y un* 
ghia y e 5¿«j/T«rt', divinazione . 

V antica pratica era firofinare V unghie d i 
un giovane con olio e fuliggine, o cera , e tenec 
1' unghie cos^rimmaftricciate,. rimpetto al So
lé . '—- Sopra d i effe, fi fupponeva che cora-
pariflero delle figure,, o de' caratteri, che 
moftravano la cofa ricercata . 

Quindi purer i Chiroraanti moderni chia-
roano; quel rarao^ della loro- arte, che fi rife-
rifee ali'infpezione deU'unghie r onyeomantia * 

O N Y X * , ovv^v nel laSíor ianaturare ,una 
fpezie d i pietra preziofa T noverata tra le 
agate opache.. VediPREcrosA /?/>ím, A G A -
T A p &c.. 

*' La parola-y nel Greco Ungüaggio y. f igni ' 
fica unghia y fingendo i poeti efjere Jiata' 
quejia pietra formata dalle par che,di un pez-
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so de!P unghie di Venere, tróncate da Cupi
do con una del le fue frecce. 

L ' ónice é di cobre fe uro di corno, in cui 
v ' é una piaflretta di bianco cüeftrino, e qual-
che volta di roffo, i di veril colorí apparen-
dovi cosí di í l int i , come fe v i foflero difpo-
i l i dair arte. 

Ve ne fono alcune , recate dalT Arabia , 
iV una tinta bruna ; le quali , fe tu ne levi 
uno ñ r a t o , cd una fafeia, ne moílrano una 
ái fotto , di un color difieren te . — Donde 
«lleno hanno prefo i l nome di Memphitis , 
© Camehuia , q̂ . d. un' altra pieíra . Vedi 
C A M M E O . *• 

Le zone o fafceíte bianche fonoeíTenziaH 
% un ónice . Diofcoride e Galeno mettono i ' 
alabaftro nel numero degli onici; ra a i l ftn-
iimenío de' moderni, c afiaíto diverfo . Ve
di A L A B A S T R O . . 

O P A C I T A \ nella Fiíofofia, una qualita 
áe'cocpi j che M rende opachi , cioé imper-
v i i ai raggi della luce. Vedi L U C E . 

11 termine opacita & ufa m óppofizions a 
trafparenza . Vedi T R ASP ARENZ-A . 

L ' Opacit'áy í'econdo i Carte í iani , coníiíle 
>n queí to , che i pori del corpo non fono tut-
t i d r i t t i , o. direttamente uno davanti 1' altro j 
O piuttoÜo, non pervii per ogni verfo. 

Ma que 11 a dottrina é manchevole ; impe-
jocché quantunque íi debba concederé , che 
per avere un corpo trafparente , i ' fuoi pori 
devono cíTere dri t t i , o piuttofto aperti per 
ogni verfo : puce come addi venga, che no» 
íolaraente i l vetro e i diamanti , ma anche 
1'acqua, le di cui parti fono cotanto mobi-
2 i , abbiano tu te i i lor pori aperti- e pervii 
per ogni verfo ^ e nello fleflo. tempo, la piü 
fina carta , e la pih íottil lamina d' oro , 
«fcludano la luce, per mancan?a di tai pori-, 
fi inconcepibile . Un'altra cagionc adunqus 
f i dee cercare delT apatita. 

Ora tutti i corpi hanno infinitamente piíi 
p o r i , o vacuitadi di que! ch' é neceffario y per
che un numero grandiffimo di raggi trovi 
un libero pafíaggio per effi in linee rette , 
ienxa colpire alcona delle parti íleííe . Iñi
pe roe che fendo 1' acqua diecinove volt-e piü 
ieggiera cioé piu rara che 1' oro 'Y e puc F 
aro íleífo cífendo cosí raro , che gli effiuvj 
Hiagnctici paffano liberamente per eíío feli
na aieuna oppoíkione ; e 1'argento, vivo ef-
íendo prontamente ricevuto ne'di lui pori , 
cd. anche i ' acqua íleffa ger compreíTione ; el 
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deve avere moho piu por i , che parti folide; 
in confeguenza , T acqua deve avere almeno 
qu aran ta volte altrettanto di vacuita , che di 
folidita. Vedi PORO. 

La cagione adunque, per cui al cu ni cor
pi fono opachi, non coníi í le neüa man cali
za di pori rettilinei, pervii per ogni verfo; 
ma, o- nell' ineguale denfita delle parti; o 
nella magnitudme de'por i , e nelfeíTere o fera-
pre vuoti , o pieni d' una materia differen-
te 5 col qual mezzo i raggi della luce, nei 
lor paí faggio , fono fermati da innumerabi-
li rifrazioni e rifle ilion i ; finché , cadenda 
a tungo andaré fopra quakhe parte foüda y 
diventano affatto eliinti , e fono enninameD-
te aíForbiti . Vedi R A G G I O y e R I F R A Z I O N E Í 

Quindi il foghero , la carta , 'ú legno , 
¿kc. fono opachi j m entre il vetro , i di ar
man ti , &c. fono pellucidi» Imperocchc ner 
eonfini o nelle giunture delle parti fimi
l i nella denfita , quali ion quelíe del ve
tro , deil' acqua , de' diamanti &c. fra lo
ro ; non' naíce rifrazione y o rifleffione , a. 
cagion deü' eguale aítrazione per ogni verfo 
C o s í che que' raggi di luce ch' entraño nella 
prima fuperfizie , paffano diritti per lo cor
po ; eccetto cke quelli i quali fono perduti s 
afforbki ^ colpindo fopra le parti folide . M a 
ne' margini o eonfini delle parti ineguali nel
la denfita, quali fon quelle del legno e della 
carta , si in riguardo ad eÜe ,. come in riguar-
do al!' aria od alio Cpaxio v noto ne'lor pori 
piu grandi ; efíendo V attrazione ineguale 
le rifleffioni e le rifrazioni íaranno grandif-
fime : Cosí i raggi íaranno incapaci di paf-
fare per cota i corpi, venendo continuamen
te agítati e diflratíi attorno attorno, l inché 
s'eftinguono . Vedi R I F R A Z I O N E Scc. 

Che que (ta interruzione o difeontinuita di 
partí fia. la caufa principale dell' opacita , il 
Cav. Neuton i ' argomenta dall' oífervare 
ehe tuí-ti i corpi opachi immediate principia-
no ad eñe re trafpareoti, quando i loro poli 
diventan pieni d' una foíianza di.denfitk egua
le , o quafi eguale alie lor partí: — Cos í la 
carta tuffata nell' acqaa o nell' olio , la pie-
tra detta ceulus mundi , macerata nell' acqua., 
la tela bagnata nell'olio o neU'acefeQi, ed al-
tre foftanze immollate in. tai fluidi che inti
mamente pervadono i loro piccioli pori , d i -
ventano piu trafparenti d i prima, 

A l contrario, le piív trafparenti M a n z e ; , ' 
coa vHQtare. i . loro pori ,. o feparare le l o m 
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t m t i , poPTono renderfi opache . ~~ Cosí i fa-
l i o la carta bagnata , o 1 oculus mundt , 
coü'afciugarfi ; i l corno col rafparfij \\ ve-
tro col polverizzarfi , o raacchiarli ; e la 
fíeffa acqua coll' effere agitata e sbattuta in 
fchiuma, od in bollicelle , diventano corpi 
opachi. . r • 

Per rendere mfatti opaco un corpo, e co-
lorato , i Tuoi interfliz; non debbono eflere 
minori che di una certa determinata mole : 
Iroperocché i piü opachi corpi diventano per-
fettamente trafparenti , fe le loro partí fon 
minutiíllmaraente divife, come quando i me-
talli fi dividono in meftrui acidi. Vedi CO
L O R E , T R A S P A R E N Z A , & C . 

OPALTA, nell' antichita , fefte celébrate 
in Roma, in onore della Dea Ops. 

Varrone dice, che cclebravanfi tre giorni 
dopo ch'erano termínate le Saturnali . Se-
condo Macrobio cadevano ai 19 di Decem-
bre , ch'era uno de' giorni deüe Saturnali . 
EgU aggiugne, che quefte due Feíie fi cele-
bravano nel medeíimo mefe, perché Saturno 
ed Ops erano marico e moglie, e che a lo
ro fiam noi debitori deirinvenzione delle bia-
de, e de'frutti : Per la qual ragione , la fe-
fía non fi teneva , fin a tanto che non füííe 
paffato i l tempo e della mefle, e della rac-
colta de' f ru t t i . 

I I medeíimo Autore oderva , che i voti 
offerti alia Dea fi faceano , ftando a federe 
ful terreno; per raoftrare ch'ella era la tér
ra , e la madre di tutee le cofe. 

OPALO , Opalus , una pietra preciofa , 
di vari color í , mutabili, fecondo la pofizio-
«e dífferente della pietra al lume. VediPRE-
2 ios A Pietra * 

In eíía veggonfi i l roffo del rubino , la por-
pora dell 'amethyílo , i l verde dello fmeral-
¿o , oltre il giallo, il turchino , e qualche vol-
ta i l ñero ed i l bíaiico, 

Quando la pietra fi rompe r i piü di que-
fíi colorí difpaíono ; lo che moflra che na-
feono per la riñeífione da uno o da due 
principali. 

La fuá forma é fempre o rotonda , od ova
le ; il fuo color dominante é i l bianco . La 
fuá diverfita di colorí la rende quafi d' egual 
valore al xaíE-ro, od al rubino. 

Tavernier dice , ma forfe un po' troppo po-
iJtwamente, che vi fono delle miniere d'o^a-
lo nella Turchia . Altrí Autori , antíchi e 
saoderni , dicano % che ne vengon prodotte 
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in C ip ro , nell'Arabia , nclP Egítto ^ nella 
Boemia , e nelF Ungheria , di qui é che i* 
ópalo diftitíguefi in Oriéntale , ed Occidenta-
le . La fuá figura é fempre o rotonda od ova
le , alquanto fimile alia perla. Si pulífcecol 
t r ipo l i . 

Plínio tra gli ant íchi , e Porta con Alber
to Magno tra i moderni , fono copiofi nel 
rapportare le virtu del l 'o^/o; forfe, perché 
egli ha i colorí di tutte l'altre píetre pre-
ziofe, debbe altrcsi averne le lor virtü . G l i 
antíchi la chíamarono paideros, dalla fuá fa-
colta di promoveré l 'amore, ed i l buon vo-
lere . Plínio e Solino fan menzione d' una 
fpezie d'0/^/0, oh'wimniQ exacontalithus, che 
avea feífanta colorí. 

O P A L O Artifiziale. — Nellc Tranf. Filo/. 
M . Colepreffe ci dxa un dettaglio della ma
niera di contrafare V ópalo, come praticafí in 
Harlem. Ei dice, che V ópalo contrafatto é 
vivaciíTimo , e crede che únicamente fe ne 
venga a capo co' gradi del calore , che pro-
ducono i colorí. Quando la compofizione é 
liquefacta, ne cavan fuori parte fulla punta 
d1 una verga di ferro , che quand' é raíFred-
data , é íenza colore, o pellucida ; ma po-
nendofi in bocea alia fornace fulla fieífa ver
ga , ed iv i girandofi colla mano per un pie-
col t rat to, i fuoi corpicelli pigüano cosí va
rié pofizioní in varíe partí del medefimo pez-
zo , che cadendo i l lume fopra d ' e í í i , varía-
mente modifícalo , rapprefenta i diverfi co
lor í , che fi veggono nell' o/Wonaturale . Egli 
aggiugne , che i colorí fi poífono diftrugge-
re , e rímettere , fecondo i var; raoti delle 
fue paríicelle col mezzo del calore, 

OPERA ,, una compofizione dramática f 
meíía in mufica , e cantata ful teatro ; ac-
compagnata da firumenti mufrealí; ed arric-p 
chita con vefiiarj magnífici , con macchine y 
ed altre decorazioni. Vedi D R A M A . 

La Bruyere dice , che reííenziale dell 'O-
pera é tener 1'animo , gli occhi e 1' orecchie 
in un incanto: St. Evremond ehiama VOpe-
ra un accozzamento chímerico di Poefia e di 
Mufica ; dove il poeta ed i l mufieo fi tirano» 
e s 'avvíluppano I 'un r a l t r o . 

N o i diriviamo V Opera probabílmenre dat 
Venezianí , appreíTo i quali ella é tenuta per 
uno de' piii fegnalatí divertimenti del lorCar-
novale. 

I Venezianí in fatti hanno inventatal'O-
pera^ nel tempo che i Tcatri cómico e tra-

&ic» 
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gko IngleR- eFrancefi fla\ran formandofi : 
Abate Perrin,, iotroduttore, degli Ambafcia-
tori a Ga í loaDuca d'Orleans, fu ü primo 
ehe formo i l difegno d'intxodurla a Parigi,, 
ed ottenne per cib i l privilegio del Re. nel 
%66c) . N é guarí andb poi , che di la fu íras-
íerita in Inghilterra. — L ' A u t o r deilo Spet-
t a tere o (Ver va, che la Muíica Francefe. s'ac-
eorda col loro; accento e colla loro pronun
cia , molto meglio che 1' Inglefe ; e che í 
lor Drami cantati meglio u confanno col 
gaio umore di quella Nazione . Vedi, R E 
C I T A T I V O . 

In Roma fi recita; una fpezie d' opere fpi -
r i tual i , . particolarmente nel tempo dclla Qua-
refima. , le. quai coiiílano, di dialoghi , di 
duetti; , di. cántate a tre , di ritornelli , di-
Cori , &c . L ' argomento n5, é pr.efo dalia 
Scrittura , dalia vita di qualche Santo, o fi-
m.i l i . , •— Gl ' Italiani le chiamano Orator/* : 
ed ora fono compofti, con verfi I t a l i a n i o r a . 
con parole Latine = 

OPERE 5, Opera nella Fortificazione , fo
so le. diveríe linee foíTe ,, trincee,, &c. che. 
fi fanno attorno di una piazza. , di, un efer-
cito , &c.. per fortificarla, e difenderia . —-~ 
¥ e d i Tav. Fonif,, Vedi. anco; LJNEA, 5 Fas--
S A , & C = . 

Le Opere principall , in una, fortezza, ve-
dapfifotto 1' ArticoloFiazza F O R T I F I C A T A 5, 
F O R T I F I G A Z I O N E , & C . . 

Le varié Opere r o lavorl: in queflo ,. ed in 
altri generi fi veggano fotto. gli Art icol i fe-
guenti : A R T I F I Z I A L E , C A M P O , C E R A , 
CORONA 5. GORNO ,, ESTERIORE ^EORNACE -H 
Wuoco , GROTTESCO ,, LEGNAJUOLO , M O 
S A I C O J, ORIUOLO , R E G I M E N T Ó ? , R U S T I C O , 
" V E R M I G U L A R E , V E T R O «. 

O P E R A T O R E , nella Medicina, &c.una 
^erfona che epera colla mano , ful corpo deü5 
uomo,, affine di, confervare 5, o di. reiliíuirgli; 
la fuá fanita >. 

N o i diciamo, un Operatore. per laPietra 
e intendiarao un Lithotomijla od uno che ta-
glia p.er eftrar la Pictra. Vedi L I T H O T O M I A . 

GPERATORE per gl i occhi colui che ab-
batíe le cataratte , &c. Ved i .CATAR A T T A - . 

OPERATORE per, l i demi y é un.Cavadenti j , 
&,c. Vedi DENTE o 

O P E R A Z I O N E v w genere , é l ' atto d5' 
cfercitare5, o difpiegare una qualche virtü o. 
facolta, i,dal che poLfégpe um efFetto .. Vedi, 
l O T E M ' A o . 

La piu nobiíe operaziane delT uonioé quel
la che gliScolaílici chiamano ví ta le , o d w i -
manente, cioé Toperazione della mente; la. 
quale » in riguardo all ' intelietto é di tre 
fatte y cioé apprenfione o percezione ; difere-
zione , o giudizio; e raciocinio , o difeorfo ,. 
Vedi, APPRENSIONE,, G I U D I Z I O , . CDISCOR-
so o •— L.' oggetto,della Lógica é dirigere que-
fíe operazioni... 

I n riguardo. alia, volonta, le operazioni ¡mr 
manenti fono i l volere , e i l non volere ; al
ie quali fi riferifeono l'amore , e Podio . Vedi 
V O L O N T A 1 ., 

OPE R A Z I Ó L E , nella Medicina , dinota un" 
azione metódica, della mano, ful corpo deli*" 
uomo;, affine di rimettere la fanita.. Vedi; 
C H I R U R G I A .. 

I I cavar fangue e sx^eperazione molt 'ordí-
naria, ma nello fleífo tempo pericolofa . Vedi, 
F L E B O T O M Í A ,t e SALASSO 

I I trapañare é una delle piu fo t t i l i , belle y 
e difiScil» operazioni',, nellaChirurgia « Vedi: 
X R APAÑARE. . L ' operazione C'efariana) é apri-
re col taglio i l ventre di una donna , per. 
eílrarne dall' útero la creatura . Vedi. CE
SA R Í A N A 

Le altre operazioni' Chirurgiche fono le; 
Suture, o cuciture , i l taglio della Fiñola 5, 
rAmputazione. I! Eftirpazione i l ventofa-
re 5 Stc. 

OPERAZIONE Alta. * Vedi; 1" A r t i c o l i 
A L T O . . . 

Q P E R A Z I O N E . Laterak: Vedi. L I T H O -
T H O M I A O. 

OPER A Z I O N E , piii particolarmente s' ado
pera, nella Medicina, per, additare la manie
ra, onde un rimedio produce i l fuo efFetto fa--
1 utare ; o quella ferie d'azioni, medíate ed i m -
mediate , con^ cui fi giugne. alfuo finerimoto 0. 
Vedi M E D I C I N A O. 

Vedi. V. operazioni:dhciafcuna-fpezie di medi
cine fotto iproprfcapi , S P E C I E J C I ^ . P U R G A -
TIV.E , O P I A T E , & C o , 

O P E R A Z I O N I , nella Chimica, dinotano H 
procedimenti o 1' efperienzecol mezzo delle 
quali produconfí gli opportuni cambiamenti 
nc' corpi, e fi procurano gli effetti deU'arte.. 
Vedi C H I M I C A . . 

I cambiamenti;, che la Chimicai produce-
ne'corpi, fi poífono ridurre a due fpezie, cioé 
aU'unione di part í , . ed allá feparazione di eífe : 
Cos) la Chimica , o fepara gli fpi r i t i , i fal i , gli . 
QIXS.&c. o l i componeaffieme.. 

lid!' 



XJn' opcrazhne Chimica aduíique confifle 
t iel cambiare la fituazionedelleparí!; orno-
^ o n e alcune, ma nott il turto , lo che chia-
t m f i feparire ; o aggiu'ngendo partí nueve , 
i l che chhnnl i uniré. . 

Tut te le cperaztom chimiche fono dtinque 
rlducibili a due fpeíje; cioé a quella , ove le 
parti deVorpi, dian?.! imite , fi íeparaño , che 
i l i antichi chíamavano foluziove^ ed aquel
la , ove le parti prima disgiirnte fi combi-
líano , od unífeono , che chiamafi toagula-
zione * Vedi -SOLUZIONE 3 e C O A G U L ^ -
Z I O N E . 

A le un i tuttavolta iccano in m e t i ó lacli-
geftione- come una terza fpezie d ' operazio-
ne chimica , non riducibile alT altre due : 
MaBoerhaave fa vedere , ch'eli'é una compo-
fizione entratnbe. Vedi D I G E S T I O N E . 

Molt i f f imi Chimici nulladimeno riguarda-
no quefta divifione come non aecurata ab-
baftanza; e fuddividono F arte in una mol-
titudiue di operazioni particolavi , x> fubbr-
dinate ; come la calcinazione, la vitrificazio-
•ne , la d/flíilazione, la fu'6lmazione, htoheda-
zionc , 1' nmalgamazione, la fermentazione , la 
putrefazione , &c. Vedi 'ciafeuna al fuo luogo, 
C A L CIM A 210 NE , & C. 

OPERAZIONE , nella Teología , fi prende 
per le azioni e del Verbo, e dei i 'Uomo, in 
G e s u C r i ñ o . Vedi PERSONA-, 

•Gli Ortodoffi infegnano, che \ ' i fono due 
•gperazioni in GesuCrifto, l'una divina, V al-
t raumana; e non operazione theandrica , 
come infegnavano i Monotehti ed i Mono-
phyf i t i . Vedi T H E A NDR i c o , &c . 

O P H I T E S * , 0?ÍT;/C, nella Storia Natu
ral e , una forra di marmo variegato di un 
fondo verde ícuro , fpruzzato di macchie di 
un verde piü leggiero o chiaro; detto anche 
rnarmo Serpentino . Vedi M A R M O 9 % SER
P E N T I N O . 

* E chiamato eos} dal Greco ó'<pi; ^ ferpen-
te y a caufa che le fue macchie raffemi-
gliano alla pelle di queji* anímale . 

^ O P H 1 T I , é i l nome di una Setta tTan
t ich i Eretici, pullulata da'Gnoftici; e cosí 
chiamata, dall'adorar i l ferpente chefeduf-
fe Eva. 

Hglino infegnavano che queflo ferpente 
«•ra addottrinato perfettamente in ogni forta 
cl1 cogni7jon|. e j0 fanno j j pa¿re e l'auto-

re c Si1** le • — S u l ^ princi
pio tabbncavano mille chimere 5 parte del-
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le quáli pub vedern in Sant'Epifanio-. Vedi 
G N O S T I C I . 

Dicevano che quefio ferpente fu i l ÍCri-
fio ; diíítrentiííimo daGesu, nato dalla Ver-
gine , in cu i , dicevan eííi , i l Crii io di íce
le \ e che quefto Gesil, e non i l Crifío-, fu 
quegli che pati , — "Percib, facean che tu t t i 
quelli deila lor Setta rinunzia'ílero aGesh , fs 
íegüitafiero Crifto. 

ISethiani , o Sethiti , mentovati da Teo-
doreto , erano o gli fieífi che gli Ophit i > 
o pochiffimo differenti da eífi . Vedi SE-
T H I A N I . 

O P H I U C M U S ^ nell' Aílronomia , üna 
cofiellazione dciT emisfero Settentnonale ^ 
cliiamaía anche 'Serpentarius . Vedi SER
P E N T A R I O S . 

O P H T H A L M I A * , O ^ x ^ ^ , - n e l l a M e 
dicina , una malattia degli occhi ; propria-
mente, un'infiammazione della túnica adna
ta , 0 conjuné\iVa ; accompagnata da rüírez?a 
-calore, edolore. V e d i O c c ' H i o , SCLEROPH-
T H A L M I A , e X E R O P H T H A I . M I A 

* La parola e jormata dal 'Greco o'<p£otK[¿os-3 
occhio . '— 'Ceífo chiama f ophthallüíia 
lippitudo , a •caufa d'una gomma che s'attac-
ca alie palpebre in quejio wale, chiamata 
da Latiní hppa. 

U ophthalmia é o umida , t> fecca : Nella 
prima, v ' é uno ítillicidio di lagrime, nelía 
fe con da no . 

Succede talvolta nell ophthalmia , che le 
due palpebre fono cosí diíforte , cherocchio 
riman aperlo coftantemente fenza poteríi 
chiudere j lo che fi chiama •^jfffi'mrig^ talvol
ta le palpebre fono cosí attaccate infierne ^ 
che rocchio non fi pubaprire , e cib fi chiama 
^ t u m i i , q.d. chiudimento di cofe che fi avreb-
bon da aprire, 

La caufa immediata dell' ophthalmia , é 
i l fangue che ícorre con troppa abbondan-
za ne'piccioli vafi dell'adnata, cosí che v i 
flagna, e l i diftende. Le caufe rimóte fono 
le lleíTe che quelie dcH'altre infiammazioni, 
Nella State non é raro che v i fien dcllc ophthal' 
mié epidemiche. 

La nevé applica'ta alP occhio afflitto, íe-
putafi un buon rimedio per 1' ophthalmia : 
L'ephemeridi del!'Academia Leopoldina fait 
menzione di un ophthalmia , curata con l'ap-
plicazione di fterco vaccino , ancor caldo , 
tra due panni l i n i , aU'occbio. La Hngua del
la volpe 3 ed i l grafio, ed i l fíele di una vípe

ra, 



ra , fono prefervativi empirici contro 1' oph-
thalmia. 

La cura áeWophthalmie, fecondo la pratica 
moderna, dipende principalmente dalla op-
portuna ripetizione de' pnrganti . Se quefti 
mancano, fi ricorre a1 veícicanti , a' íetac-
ci , a' tonticuli , &c. Abbenché Pircairnio 
preferifca i l falaíío ; effendo fuá oííervazio-
ne , che niun morbo ricerca una copiofa 
eftrazione di fangue , tanto quanto L' oph-
thalmia. 

Pitcairnio , ed aicuni a l t r i , diflinguono 1' 
ophthalmia eflerna áalV¿mema , la prima neil' 
adnata , ed é quella di cui abbiam fínor fa-
vellato la feconda nella retina . — I ím-
tomi o le indicazioni di queft'ultima, fono 
le mufca? volitantes, la polvere che par che 
voli neU'aria, &c. Vedi MUSCJE , &c. 

Queda, quand'é inveterata, degenera in 
una gutta ferena , o in una amavrofis. Vedi 
G U T T A Serena, &c . 

O P H T H A L M I C I , medicamentl, oppor-
íuni peri malidegli occhi. VediOcCHio. 

Ta l i fono le acque ophthalmiche . Vedi 
A C Q U A ; le polveri, gli unguenti, ophthalmici. 
U n eccellente ophthalmico fi prepara col fac-
charum Saturni. 

Nervi O P H T H A L M I C I . I I quinto paio de' 
nervi del cervello dividendofi in tre rami \ i l 
primo é chiamato ophthalmico , perché va 
ail ' occhio . — Quefto di nuovo li fuddivi-
de in due rami , dopo d' ave re mandati di-
vcrfi tralci , che cerchiano i nervi opti-
ci , e che fono diÜribuiti nella choroidc . 
Vedi Ñ E R V O . 

O P H T H A L M O G R A P H I A * , quella par
te d 'Ana tomía , che confidera la Üruttura, 
e la compofízione dell'occhio; Tufo delle fue 
pa r t í , e gli effetti principali della vifione. Ve
di O C C H I O . 

* La parda h formata dal Greco o<pSct7\[¿o! y 
occhio i e ypoítpv , defcrizione. 

I I noftro Compatriota, i l Dottor Guglielmo 
Briggs, ha pubblicata un'eccellente ophthalmo-
gtaphia , e Plempio un' altra . 

O P H T H A L M O S C O P I A , quel ramo del
la Fifiognomia , che confidera gli occhi e gli 
fguardidi una perfona ; per dedurne la cogni-
zione del fuo temperamento, del fuo umore, 
e de'fuoi coftumi. Vedi F I S O N O M Í A . 

O P I A T O , Opiatum, nella Medicina , é 
un termine , fovente applicato od aggiun-

to a confezione, a elettuario &c. Vedi CON-
F E Z I O N E . 

Nel qual fenfo, fi definifce , un rimedio 
interno , variamente cornpofto di polveri t 
di polpe, d i l iquor i , di zucchero, di miele, 
ridotti in una molle confiítenza. Vedi ELET
T U A R I O , &c. 

L ' opiato di Salomone é una compofizione 
di gran fama \ cosí chiamata dal medico fuo 
inventore , un certo Salomone ; e prima pub-
blicata da Lorenzo Joubert. 

V i é una fpezie particolare d' opiati , 
chiamati incarnativi , per l i denti e per le 
gengive, fatti d'allume , di fumach, di l i -
gnum aloes , di mirra , di maftice &c. r i 
dotti in polvere. 

O P I A T O , fi prende anco per una medici
na, la qual é data con intenzione di procurare 
i l fon no . Vedi SONNO . 

Nel qual fenfo , la parola opiato coincide con 
narcótico, con hypnotico, fcporifico , e pacati-
i'o . Vedi N A R C Ó T I C O , &c. 

O P I A T O , piíi particoiarmente fi prende per 
una compofizione, nella qualc entraTopium. 
Vedi O P I U M . 

L'operazione deglí opiati , o la maniera 
ond' cglino producono i l loro effetto nel 
corpo , viene cosí fpofia dal Dottor Quin-
cy . —- Ogni doleré é uno fiimolo fulla 
parte affetta , ed é accompagnato da contra-
zioni delle membrane dolenti, lo che v i oc-
cafiona un maggiore affluíío , che i ' ordina
rio , del fugo nervofo: Dalí' altra parte , i l 
placeré , od una fenfazione dilettofa e grata 
in qualfivoglia parte , é accompagnato da una 
lene ondulazione, e da un facile rifluflb del 
fugo nervofo verfo i l cerebro : Queft' é , di-
rem cosí , un intertenimento dell'anirna, da 
cui tenuta e prefa, non determina gli fpi-
r i t i agli organi del moto; vale a d i r é , che 
v i é una tal rilaííazione delle fibre raufeo-
l a r i , ed una tale difpoíizione del fluido ner
vofo , qual é neceffaria alfonno. Vedi Do* 
LORE . 

Ora, egli é refo manifeflo, che la grata 
fenfazione prodotta nello ftomaco , infiem 
con una diftenfione delle fue membrane, é 
la cagione immediata di quell' aflbpimen-
to , a cui fiamo inchinevoli dopo d' aver 
mangiato; i ' una affettando e legando l'ani-
ma , 1'altra operando fopra i l corpo. Impe-
rocché i¡ placeré tiene a bada e folletica 
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r anima, e ^ pienezza de' vafi nel cerebro 
reprime e impediíce 5 in qualche grado, ¡a di-
livazione del fugo nérveo negliorgani. 

per venire all'applicazione ; una dofe mo-
derata di un opiato fuole trafportare Tuomo 
con una íenfazione gioconda, a tal fegno, 
^lie volendo egli efprimerfi , e ípiegare i l 
fuo flato , bene fpeíío -dichiara di íoccare 
j l cielo", e quantunque non fempre i l fonno 
Jo prenda ( i l che proviene dalla prefenta-
zione di grate immagini all1 animo cosí for-
temente, -che , come íogni , foverchiano_ e 
impegnano la fantafia, e si lo ñato d i quie
te interrompono) ^nre ei gode cosí perfet-
ta indolenza., « quiete , che niuna felicita 
al mondo pub fuperare gl incantefmi di aítra-
zione si do'lce, 

N o i abbiamo percib da quefte medicine, 
ma in un -grado di gran lunga piíi eminen
te , tu t t i quegli elfetti che fi oíTervano fuf-
feguire ad un grato fenfo tiello ftomaco, da 
tina moderata pienezza caufato . Imperoc-
ché non vi ha corpi cosí idonei e capaci 
di foavemente affettare le noli re dilicate mem-
brane , come quelii che confíano di parti vo-
latili , la cui attivita é temperata e mitiga-
ta dallo feorrevole e lifcio cT altre che fono 
lubricanti edoleofe; imperocché leggiermen-
íe rarefanno i fughi dello flomaco, -e cagio-
nano una grata titillazione della fuá túnica 
nervofa , con che s'induce una gioconda pie
nezza , e Tanima é mttenuta da idee di foddis-
fazione e di placeré. 

E cosí é fácil vedere da qual raeccanifmo 
le altre v i r t i i degli opiati dipendano , im
perocché raileggerir che fanno i l dolore, i l 
íermare T evacuazioni &c. procede non íolo 
dall' eífere la mente tenuta da un grato fen
fo , -che la diverte da una fenfazione fpia-
cevole ; ma eífendo ogni dolore accompa-
gnatoda una contrazione della parte, larilaf-
fazione delle fibre, che cagionano , elude e di-
fírugge la forza dello ñ imolo . 

Troviam, che gli opiati fan ceífare o fce-
mare le fmoderatef fecrezioni ^ e cib lo fan
no con rimovere quell'irritamento degli or-
gani , da cui fono caufate , E qui é porta 
la qualita incraífante di coteíle medicine ; 
che il fenfo irritativo , fulle membrane de' 
polmonl, degl' inteft ini , &c. eífendo mino-
ra to^ 1 umor acre iv i fi foffre ftazionario in 
raaggiore quantita , avanti che rieíca d ' im-
paccio da doverfi fcaricare ed efpellere 3 efe 

Tomo F I . * 

íendo la ílefla cofa che fe non v i fofle aicu-
na irritazione della parte, fe i l tnolefto fen
fo di cfsa non é dalla mente avvertiío : e 
quefti effetti , vie piü fi cfalteranno , al 
mefcolarfi delle particeile opiate col fangue; 
i l quale allora íi rarefa , e difle'nde i fuoi 
vaf i , fpezialmeote quelli del cervello; e cib 
fempre minora , vieppiü, i ' influífo del flui
do nérveo alie par t i , mercé la preffione fat-
ta su i tubuli o canaletti, per l i qua i f id i -
riva . D i qui fpicca la ragione di quella 
difficolt^ di refpirare , che gli opiati cagio
nano j eífendo quefio fintoma infeparabile 
•dalla rarefazione del fangue ne'polmoni. 

O P I N I O N E , OPINIO , dinota una ere-
denza probabile; o un giudizio dubbiofo ed 
incerto delT intelletto , Vedi FE DE , G i u -
D I Z I O , &c . 

L ' opinione meglio fi deñnifce , 1' affenfo 
^della mente alie propofizioni non eviden
temente veré ai primo fguardo; n é d e d o t t e , 
per confeguenza neceífaria , da altre che'I fie-
no ; ma che han rapparenza della veri ta . Vedi 
V E R I T A * , edERRORE, 

Le Scuole definifeono 1' opinione , ajfenfuf 
intdletlus cum formidine de oppefito ; un af
fenfo dell ' intelletto, con qualche timore, o 
fofpetto , che'1 contrario fia vero. 

Secondo i Logici , le dimoñrazioni gene-
rano feienza o cognizione j e gli argomenti 
probabili gencrano opinione . Vedi C O G N I Z I O -
Í S E , P R O B A B I L I T A * ^ e P R O B A B I L E . 

Ogni volta che P acconfentimento dell'in-
íelletto in una verita propoftaglj , é ac-
compagnato da qualche dubbio , quefto é 
quel che noi chiamiamo un opinione. Vedi D u -
B I T A R E , 

Platone fa V opinione , un mezzo tra la co
gnizione e 1' ignoranza ; pih chiara e piü 
efpreífa che T ignoranza ; ma piu o feúra non-
dimeno e piu incerta che la cognizione . Vedi 
I G N O R A N Z A . 

O P I O , O P I U M * , neílaFarmacia , Sccuti 
fugo narcótico, comunemente eñrat to dalla 
iefta de'papaveri bianchi, e quindi 'ifpeíTito , 
Vedi PAPAVERO . 

* La parola e formata dal Greco , etfas- 3 
fu ce us. 

Quando i l fugo feorre o flülada s é , per 
incifioni fatte nelle teñe de'papaveri , pro-
priamente é chiamato o/w>w . •— Quando fe 
ne cava per efpreífione ; allora fi chiama piut-
toüo meconium . Vedi M E C O N I U M . 

H La 
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La differenza tra le quali t l c le virtu del 

due fughi é notabi l iñima. I I primo pertut-
t i i conti é prefcribile j ma é raro oh re 
modo; i Tu rch i , fra i quali ei fi produce, 
c che ne fanno g rand 'u íb , non permettendo 
che fia fuori trafportato . •— D i maniera che 
1'ultimo é quello che ordinariamente fi ufa 
fra no i , e che fi vende per opio. 

Per la maggior parte e'vien recato da! Le
vante, e dai Cairo, impuro , anzi che no ; i 
Levantini , per abbreviar la loro íatica , e 
per avere i l fugo in maggior copia, eüraen-
dolo egualmente dalle teüe e dalle foglie de' 
papaveri , per cfprcffione , e appreíío ridu-
ccndoío nella denfezza di un eüratto col 
fuoco, — Abbenché un viaggiatore dc'piii 
recenti, in quelle regioni, affermi, ch'eglié 
cílratto per decozione , e poícia ifpeffito . 
— Vedi Mem. Acad. R. Scienc. an. 1732. 
p.427. 

Si deve fccgliere fecco, d'una gran mor-
bidezia eguale , e piunero che fia poííibile ; 
á' un odor lo poro fo, e nc ruvido , né attacca-
í iccio, né tutto in una maíía . 

F un error popolarc, che vi fia opio blan
co : imperocché quantunque i l fugo fecondo 
che fcorre dalle tefte de' papaveri, fia di un 
color di latte, diventa íemprcdj un proícn-
diííimo bruno, quando fi condtní'a . — Sem-
pre che ei trovaíi gialliccio , é íegno che i l fu
go non ha avuto fuoco abbaftanza. 

La maggior parte d' opio che fi vende a 
Cofiantinopoli , vien portato daü'Anatolia , 
da un luogo che i Turchi chiamano Aphium 
Carahi í ía t , cioé fontana ñera d' opio. — E g l i 
é prodoíto al t re si nel territorio di Te be in 
Egitto ; ma qucili é riputato moho inferio-
re a\V opio Natoliano . 

L'OPIO prepáralo é chiamato laudatium : 
di cui ve ne fono due fpezie: V uno fem-
plice; cñratto per mezzo delT aqua di piog-
gia , e eolio fpirito di vino . — L ' a!tro 
comporto, chiamato laudanum opiatum, nel 
quale vi fono diverfi altri ingredienti. Vedi 
LAUDANUM . 

Gli ufi del i ' opio fono mitigare i l dolore, 
eceitare i l fonno , fe miare i l vomito , c 
le diarree. — La fuá dofe é da mezzo gra
no fino a due grani. Alcune perfone, che 
v i fi fono moho abituate, ne poffono pren
dere anco 50 , e 60 grani . Charas dice , 
d'averne prefo egli fieffo 12 grani \ ed ag-
glugee che couokea uno, i l quale non avea 
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difficolta di préndeme 26 . E nclle Ttlcf. 
Tranfaz. abbiamo un efempio d'una femmina , 
la quale in una febbre, prefe 102 grani Üopis 
nello fpazio di tre giorni . 

V opio folleva gli fpiriti , cagiona grate 
feníazioni, e fa quafi gli íkííi effetti chel 
vino , o gli ípiriti gagliardi. — I Turchi or
dinariamente ne pigliano fin alia quantita di 
una dramnia , quando vanno alia battaglia, 
od intraprendono qualche affare che dimanda 
vigore e forza, 

Vopio ferma , per un qualche tempo, tut t i 
gli flraboccamenti d'umori, i fluffi, Temor-
ragie, &c. probabilmcnte per la morbidez-
7a , i l l ifcio, e la roíondita delle fue par
tí , che, con una certa titillazione , obbli-
ga gl' inteft ini , e gli altri va í i , acontraer í i . 
Vedi O P I A T O . 

W i l l i s , Silvio, eMullero, confiderano V 
opio come un veleno coagulante , che fifia 
gl i fpiriti ne' nervi . Wepfero e Pitcaira , 
al contrario , foftengono che ei fia un ve
leno caldo, diííolvente, che fottilizzail fan-
gue , I ' eíalta e lo riduee in vapori, che r i -
gonfíano 1c arterie; e le arterie rigonfiecom-
primtndo le vene ed i nervi , chiudono i l paf-
íaggio dcgli fp i r i t i . Vedi V E L E N O . 

Per l'analifi troviamo che Vopio contiene 
gran parte di ial volatile. 

OPISTHOTONOS* , Ov ia^ rovos , nella 
Medicina, una fpezie di convulfione, nella 
quale i ! corpo é piegato alFindit tro , cosí che 
forma un arco. 

* La parola e compojia dal Greco, oiriaStv r 
alV indi tiro , di di aro, e nivav , tendere, 
Jiirare, plegare. 

Nel qual Icnio , la voce che gli é oppo-
í l a , é quclla d' emprojlhctonor , che fignifica 
una incurvazione del corpo verfo 1'innanzi. 
Vedi CONVULSIONE . 

L ' opijthottncs naice da un moto tóni
co de' muícoü delle parti poñeriori del cor
po ; fpezialmente d i quelle ful di dietro 
del capo. 

OPOBALSAMO, nella farmacia , un fu
go , una gomma , od una ragia bianchiccia, 
che diítilla dai rami di un aibero chiamato bal-
famum . Vedi BALSAMO . 

L ' opobalfamo h alquanto denfo , raa trafpa-
rente , d' un odore che s'approffima a quci 
della trementina, ma é pifa grato. —• E' 1' 
ifleíTo che i l celebrato bal famum verum , od 
i l baiíamo del Levante 3 almeno la differenza 

non 



non h vífibüe, né gli Autorl fatino determi
narla . Vedi BALSAMO . 

^Egli ha uil ^uog0 tra S'» aleffifarmaci, ed 
é un buon ingrediente nella Theriaca An-
üromachi, e nel Mitridato ; malifiTimo fup-
pllto cbll' olio efpreffo di mace per un fucce-
daneum ; i i qual olio non giugne alia íbíti-
gliezia. ed aH'attivita delle par ti édiopobalfa-
,«0 , tna é d' una te llura moho piíi grofía e 
pefante . 

Come tut t i gli altri ba lía ra i , egli é fup-
purativo, deterfivo , ed incarnante, quando 
s'applica aU'eílerno su i tumori , fuü'ulcere, o 
fulle ferite frerche. 

OPOPONAX * , nella Farmacia, un fugo 
vegetabiie; od una gomma gialla di fuori , 
bianca di dentro, gralía , e rompevole, di 
un fapor grato, e di un fortiffimo odore . 
Vedi GOMMA . 

* L a parola eformata dal Greco evos, fugo , 
e iravaí, , i l neme delt albero , che lo da . 

I Laíini lo chiamano panax herculeum , 
daErcole, che fi fuppone averio invénta te , 
o piut to í io , che ne í'coperíc i l primo le vir-
tu fpecifiche. — EiPé una delle tre celebri 
panacee, o medicine univerfali alie quali gl i 
tnt ichi attribuivano virtü si ñupeode . Le 
ai tre due íono rAíclepium , ed i l Chironium \ 
i l primo , trovato da Ekulapio, i l ftcondo da 
Chirone . Vedi PANACEA. 

La gomma opeponax feorre per incifionc 
da una planta che crefee abbondantemente 
nell'Achala , nella Beozia, nella Focide, e 
nella Macedonia : mentre ella é liquida , é bian
ca ; ma fecondo che fi fecca e s' indurifee , 
afsume un bel giallo d'oro. 

Ce ne veíigon pórtate tre fpezie ; quella 
in lagrime; quella in maíTa ; e la falfificata, 
o fchiacciata•— La prima é i ' o t t i m a , e la 
feconda é migliore fecondo che ha pm lagri
me; la terza é una gomma rancida contraí'at-
ta , che ébuena a poco. 

D i raro fi ufa internamente ; ancorché 
Eímullero lopongatra i catartici . —• I I fuo 
ufo principale é nella cura delle ferite; don
de egli entra nella corapoímone deli' un-
guentum divinura, col galbanum , colT ara-
moniacoj e col bdellium. 
- O P P I L A T I V O . Vedi P Articolo DEOP-
PILATIVO ., 

OPPILAZTONE, nella Medicina, Patto 
a ottruuc , Q chiudere i condotti, o paliag-

' ^oíira corpo $ per l i uraori copioíj 
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o peccanti. Vedi OSTRUZIONE . — Ella d i -
nota principalmente le oflruzioni del baífo 
ventre . — I c ibi vifeofi, pefantl, diíEcili 
alia digeflione , fono o p p i l a t i v i ; non fi fmalti-
feono o non paffano bene, ma fi fermano nelle 
bocche dei vafi . 

OPPIO. Vedi OPIO. 
OPPONENTE , una perfona che refí-

fíe, o fi oppone ad un'altra . Vedi OPPO-
SÍZIONE . 

I I termine principalmente s'adopera, par
lando di difpute accademíche , e d'eferci/j Sco-
lartici ; dove colui che fi oppone ad una tefi , 
o la impugna con delle obbiezioni, échiama-
to epponens, opponente. 

OPPOSIZIONE, nella Geometr ía , la re-
lazione di due cofe; tra le quali fi pub t i 
rare una linea perpendicolaread ambedue. 

OPPOSIZÍONE, nella Lógica , c la qualita 
d'incongruenza o dií'cordanza tra propoílzio-
ni le quali hanno i i medefimo loggetto , ed i í 
medeí imoat t r ibuto . Vedi PROPOSIZIONE . 

U cppofizione é detta da'Logici, eífere fo»!-
pleffa od incomphffa. 

La cppofizione ¿ncompleffa, o Jernplice, é ía 
difeonvemenza di due cofe, che non fi fof-
frono Puna P altra nel medefimo foggettOo 
Vedi OPPOSTI , 

Cosí i l calore é oppoíío al freddo ; la vifiet 
alia cecíth , &c. La quale oppofizione, é gj;a 
ílato offervatOj cüere di quattro fpezie. Vedi 
OPPOSTI , 

V oppofizione eompkffa , ¿ definita da A r i -
fíotele r eflere P afiferraare , ed 11 negare i i 
medefimo predicato del. medefimo foggetto , 
non prefi equivocaménte , ma per l i fteíTi t 
nella íléfla maniera, e nell'ifteffo tempo. --
Come, Socrate é dotto; e, Socrate non ¿ 
doíío . Gl i Scolaüici recenziori , deviando 
da i loro maeílro ,, definifeono V oppofizione y 
un' affczione delP cnunciazioni , per cui due 
propofizioni affolute, fendo íuppoíli g l i eftre-
mi medefimi, nel medefimo ordine r e nume
ro,, ed intefi fenza venina ambiguita, della 
cofa iíleffa, s'oppongono Puna alPaltra , o r i -
fpetto alia qua-ntita , o rifpetto allaqualix^^ o 
rifpetto ad entrarabe. 

Secondo la prima definizione, v i fono tre 
fpezie d i oppofizione ; , contraria , fubcomra-
r ia , e contradittoria ; conforme alia feconda ^ 
v i fi ammette una terza fpezie, c b é P oppofi
zione f u bal terna. 

Per conofecre come , ed i n che le propo-
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ílzioni í kno oppofie , fi ^ tono coa^parare 
«ella quantita, e nella qualita^ per tut t i i 
verfi. che comparare fi poííbno . •— Se fono 
Dppofte e neila qualita e nella quantita j cioé 
fe Tuna é afíermanva, e 1' al tía negativa ; 
Tuna univerfale^ i'akra particolare; fi dico-
c o effere contradittorie : — u . ¿r, Niun pla
ceré é permeíTo ; qualche placeré é permeíTo. 
Vedi CO^TR ADITTORIO .. 

Se fono folamente oppolle nella qualita , 
e non nella quantitaj fono chiaraate contra
r i é , fe univerfali ,, tfubcontrarie , fe partico-
Jari. v . g r . Ogni ufa del vino é malo; niua 
ufo del vino é malo o. Alcuni raezzl di con-
fervare la riputazione fono permeífi j alcuni 
mezzi di confervare la riputazione non fono, 
perraeffi. Vedi CONTRARIO , &c . 

Se le propofizioni fono folamente oppofie 
nella quantita , fi chiamano fubalterne . —> 
v . g)\ Ogni uomo é fottopoOo al peccato j 
qualche uomo é fcttopoíto al peccato M a 
queft'ultima non é vera e propria cppofizio-
7ie conciofiache la propofizlone univeifale 
ftmpre inchiude la particolare 

Le propofizioni fingolariche fol poflono-
cífere nella qualita oppolle , fono riducibili al
ie contradittorie. 

Le proprietadi eífenziali delle propofizioni 
confiderate in riguardo alia loro, cppofizione 
fono i , Che di due propolizioni contraditto-
l ie , una é fempre veta , e l'altra falla . 2. Due 
propofizioni; contrarié non poífono eflere am-
bedue veré v ma poffono eífere ambedue fal-
fe. 3. Le propofizioni fubcontrarie poífono 
cífere tinte vere nel medefimo tempo ; come 
accade 3 quando f attributo é accidéntale al 
foggetto ; ma quando'gli é eífenziale 5 F una. 
e vera, l 'a l tra faifa . 4. Le fubalterne pof
fono eífere o vere o falíe nel medefimo tem-
po j o 1' una pub eífere vera r e l 'altra fai
fa: . Se rattributo é eífenziale al foggetto „ 
le fubalterne aífermaíive fono vere ^ elene-
gative falfe 5, ma fe le negative negano al; 
foggetto. un attributo incompacibiie col fog
getto , fono ambedue vere. Quando- Tattri-
feuto é accidéntale al foggetto,, funiverfale 
fubalterna é ordinariamente faifa e la particor 
lare vera.. 

OPPOSIZIONE, nella rettorica , dinotauna: 
figura ,. coa k quale due cofe fi congiun-
gono aífieme ^ le quali apparivano incom-
patibi l i ; come quan4o Orazio dice 5, unafag-
gia- pazxia 
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Queíla ñgura^ la quale, giufia T idea del 

P. Bouhours, fembra che neghi quello ch'ella 
flabilifee j e che fi contradice inapparenza , é. 
una figura moho elegante. 

OPPOSIZIONE v neir Aftronomiat é quelT 
afpetto o quella fituazione di due pianeti 
o di due fíeiley in cui elleno fono diame-
tralmente oppoíle 1' una all5 altra , o 180o 
cioé un femicircolo r disgiunte - Vedi CON-
GIUNZIONE e SYZYGIA. 

Quando la luna é diametralmente oppo-
íia al Solé , cosí che ella moítri tuttalafua 
faccia illuminata ; fi dice che ella é in oppo-
fizione , riípctro al Solé ; ed allora. ell'é nel 
fuo pieno, e luce per tutta la notte . Vedi. 
LUNA , e FASI . 

G l i eclifíi della luna non- accaggion mai Y 
fe non quando ella e in opprfiziom col Solé, e 
quando- ambedue s' incontrano ne' nodi delT 
ee l i t t i c aVed i EcLissr. 

Marte nella fuá oppcfizione al Solé, é piu-
vicino alia térra 5̂  di quel ch'egli é al Solé.. 
Vedi MARTE 

OPPOSTI , OPPOSITA ^ nella Lógica, fo
no quelle cofe, che differifeono fra loro ; ma 
in tal maniera che non differifeono egu al me ir
te da qualche terza cofa 

Per la quale c i r c o ñ a n z a g l i o^f^/'.diíFe-
rifeono dai d i [para t i \ , 

Gl i Scolaftici noverano quattro fpezie d i 
cppojlí \ cioé oppcjil relativamente , contra
riamente , privativamente , e contraditto-
namente 

O V'oppofizione y dicono,, é tra cns o non 
ens: fe i l primo, o é di. un ens dipenden
te , che fa una oppofizione relativa, Pin fi
ní a di tutte *, o. di un, ente indipendente „ 
che é un oppofto contrarios fe di un non; 
ens , o é di un non ens fecundum quid , 
che é un oppofto privativo o di: un- non 
ens femplicemente , che é la piíi alta op
pofizione Vedi RELATIVO , CONTRARIO 
PRIVATIVO e CONTRADITTORIO «. 

OPPOSTI , oppofita, compieífamente prefi,. 
fono; propofizioni che fi urtanauna coll'altra 
C o m e 1 ' uomo é un animale; e, l'uomo non 
é un animale . Vedi OPPOSIZIONE .. 

A n g e l í OPPOSTI . Vedi. 1" Articolo A Nr 
GOLO.. 

Se una linea S T . ( Tavi. Geometría 
fig. 46. ) incontra altre due linee A P e 
B R , in. differenti punti: A e B , ma nella 
íleffa direzione g l i angoli « ed y , come. 

gu^-
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«mr z eá / quindi rormati , íi chiamano 
anaoü oppojli i ed in particolare u 1'ango-
10 oppop ejierno, e % > i'angolo oppofio inter
no, cioé o p p o j h á ' i y . \. _ 

Coni OPPOSTI 5 clin o ta no due Com l i m i l i , 
verticalmenteop/?o/?/, cioé t aventi il medefi-
yno común vértice , eguaítnente che i l medefi-
ínoaífe. Vedi CONO. 

to'owi OPPOSTE J fono due Iperbole fatte 
col tagliare due coni o p p o p per raezzo dei 
medelimo piano. Vedi IPERBOLA . 

Se un cono fia tagliato da un piano per 
11 íuo vértice , ed appreílb da un fecondo 
piano parallelo al primo \ queft* ultimo 
piano produtto o prolungato per raezzo al 
cono oppojio v i fara le fezioni (?/>/?<?/̂ . Vedi 
CONICHÍ . 

OPSONOMUS, neir antichita, un Ma-
giftrato d' Atene , di cui ve n' eran due , 
0 t r e , fcelti fuor dal Senato, o dalConfi-
glio .. I I loro ufizio era íoprantendere alia 
p i a z z a o mercato del pefce, e provedere , 
acciocche ogni cofa ivi ü faceífe nellordine y 
e conforme alie leggi. 

O P T A T I V O , nella Gramraatica , 11 terzo 
modo nelle Conjugazioni deVerbi y che ferve 
per efprimere un ardente defiderio, o voglia 
verío qualunque cofa . Vedi MODO . 

I n vece di un modo particolare y o di 
una ferie particolare d' infkffioni per efpri
mere queüo defiderio , gl ' Inglefi y i Latini , 
& c . lo efprimono con un avverbio di de-
fiderare , prefiflbvi . I Latini colV u t i m m ; 
1 Francefi con p l ü t h Dieu ; e gl'Inglefi con 
Viould to God ^ & c . 

I n quefíe lingue, fe fi toglie T avverbio ^ 
Yoptativo é riíteíTo che'l fubiuntivo ; le infíef-
íioni del verbo, che fanno i modi, eífendo le 
fíeífe in entrambi. 

Nel Greco, per verit^:, i l defiderio s'efprí-
me con una particolare infleffione, cheperb 
é chiamata optativa ; e nel Francefenel lo 
Spagnuolo , e Italiano ,, v i é qualche cofa 
di fimigliante i loro tempi triplici, , o di 
tre fatte e infleffioni, in queftomodo,. fer-
vcndo all'uopo ifteíío. M a il rnoáo optativo 
íi pubcon íicurezza torre dal Latino e dall'In-
glefe. Vedi SUBIUNTIVO . 

O P T E R I A * , appreífogli antichi y furon 
pefenti j i quai fi facevano adun fanciulloj 

pnma volta che un lo vedea . 
L a parola e formata dal Greco y ortrcpcM ? 

m w g g o . 
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OPTERIA fí prefe anco per l i regali che 

10 fpofo faceva alia fuá fpofa , quando el
la era a lui condottaj eífendo queda la pri
ma volta ch' ei la vedeva . Vedi Barthol. de 
Puerp. Vet, 

O P T I C A , é propriaraente la fcienza della 
vifione diretta. Vedi VISIONE, 

OPTICA, fi prende altresl in un piu ampio 
fenfo, per la fcienza della vifione , ode'vifibi-
11 in genérale. Vedi VISÍBILE . 

I n quefio fenfo , Optica inchiude la ca-
toptrica , e la dioptrica j ed anche la pro-
fpettiva. Vedi CATOPTRICA , DIOPTRICA, 
e PROSPETTIVA . 

OPTICA nella fuá accettazione piu efie-
fa , é una fcienza matemática miíía , che 
fpiega la maniera , onde íi compie la vi» 
fione nc-lT occhio ; tratta della luce in ge
nérale i da le ragioni delle diverfe raodifí.-
cazioni o alterazioni , che i raggi della lu 
ce fóffrono nelT occhio ; e moftra come gli 
oggetti appaiano ora piíi grandi , ora piti 
piccoli , ora piu d i í l in t i , ora piii confufi , ora 
piu v i c i n i , ed ora piu lontani. Vedi VISTA > 
OCCHIO , &G, 

VOpt ica é coníiderata dal Cavaliere Ifacco 
Neuton nella fuá fignificazione eflefa , in 
queir opera mirabile ch' egli ha fcritta su 
queíT Argoraento * 

Ella é un ramo confiderabile della Fllo-
fofia na tu ra lee perché fpiega le leggi del
la natura, fecondo le quali fi fa la vifione; 
e perché rende ragione di moltiffimi feno-
mcni fifici, d'altra guifa inefplicabilL I m -
perocché fi puo egli raai cofa alcuna deter
minare intorno alia luce , ai colori , alia 
trafparenza , alia opacita ,. alie meteore ^ 
all' iride, ai parelj, &c\ falvoché co'princi-
pj dell' Optica l E intorno alia natura delle 
Üelle, e circa la firuttura del fi fiema raon-
dano ; e circa i moti der Pianeti y e g l i 
eccliíB de' Luminari né piíi né meno, & c . 
VOpt i ca adunque fa una parte confiderabile 
delF Aflronomia. Vedi ASTRONOMÍA. 

Euclide ha ícritto su 1' ópt ica , e la catop
trica degli antichi : La dioptrica era loro 
ignota . I I P, Honorato Fabrt ha un com
pendio de i r o/7í/V¿7, della catoptrica , e del
la dioptrica : i l P. Efchinard ha dati cenío 
problemi ti óptica:. Vi te l l io , . e Alhazen han 
fatto de' buoni trattati fopra gl i elementl 
dell' óp t i ca . I I P. Kircher ha un groíTo vo-
lume y intorno ai fecretl dell' óptica , della. 

luce „ 
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Juce, e dell*ombra} ed ai loro íbrprendenti 
effetti, che apprdío i l volgo pafifano per ma-
gíci . Abbiamo puré lyoptique & catoptnque 
del P. Me ríe nno , Parigi 1651. DioptTique 
tcnhhe del P. Cherubin , Parigi 1̂ 71 , fol. 
Chriíl . Scheineri óp t i c a , Lond. 16^2, Jacobi 
Gregorii optices . Barrovii leíliones óptica , 
Lond. 1663. Job. Bapt. Porta de refraí l iom 
ú p t k e s . Lond. i 6 6 g . Principe general de Topti-
$u tx del Sig. Leibnitz, negli At t i di Lipfia 
1682 . occhiale a i r ocehio , o Dioptr ica Pra-
t i c a , Carel. An-t. Mancini , Bologna 1660.40. 
Fhyjlco- Ma the f t í de Lumine , Coloribus , & 
Ir ide , per F. Mar. Grimaldi , Bononise 1665 
4o. Cogitationes Phyfico-Mechanicíe de N a t u 
r a v i f ion i s , per Job. Ote. Scaphufam, Hei-
del. 1670, 4o. E V óptica di Neuton in La-
í-ino, ed Inglefe, 40. ed che fi doveva 
nominare la prima ¿ 

Dalí' óptica- diriva ahresi la profpetftv» ; 
íut te le rególe de lia quale hanno i l losa 
fondarnento ncll' óp t i c a . Tacquct fa per ve
r i ta la profpettiva una parte dell' óptica ; 
abbenché Giovannl Arciveícnvo di Canter-
bur i , nella Í\XA P e r f p t í l i v a communis, chia-
tni 1' óptica y la catoptrica , e la dioptrica col 
nome di pt r fpet l iva . Vedi PROSPETTIVA . 

OPTICO-, CÍO che ha rapporto alia v i -
fione ,. od al fentioaento del ved ere . Vedi 
i'articolo VISIONE , &c. 

Angolo OPTICÓ. Vedi ANGOLO. 
JíjJ'e OPTICO , é un raggio che paffa per 

lo centro deü! oechio , ed i l raezio della pi
rámide óptica r &c. Vedi ASSE , 5cc. 

Camera OPTICA . Vedi Camera OBSCUR A . 
Vetri OPTICI y fono vetri naacinati e lavo-

rati o rotondi, o concavi ; perché o raccol-
gano , o difperdano i raggi della luce •, col 
mezzo de'quali fí perfeziona la viíione,, i ' 
occhio fi fortifiGa ,. fi conferva , &c. Vedi 
VETRO ,.¿kc. Quanto alia maniera dirnacinare 
e poliiíe h ve t r i optici-y vedi MACINARE , Po~ 
LIRE, VETRO, &c.. quanto ai loro fenome-
ai> vedi LENTE r.S'PEG,€Hia, & c . 

I principaíi tra i vet r i optici , fono i te-
íefcopj j, x. microfeopj y glí occhiali , le lanter-
ne raagiebe , &c.. Vedi; la coftruziGne e i ' 
afo di. ciaícheduna fottO' 11 fuo. proprio aí-
ticolo 5 TELESCOPIO , MICROSCOPIO r OC
CHIALI J Lanterna y i h G i C h , &c. 

OPTICA IneguagUanza y nell 'Aílronomia , 
¿ un'irregolarita apparentc Be'moti de'coi'-
¡ I aíTai^ diftaati j_ eosl ch i a ra a ta , perché non 
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é realmente ne'corpi che fi movono , mz 
nafce dalla fítuazione dell'occhio dello Spet-
tatore : cosí che fe T occhio foífe nel cen
tro , fempre vederebbe i moti uniformi. 

La tneguagiianza óptica fi puo illufirare 
cosí. — Supponete un corpo che fi r ivol-
ge nella periferia di un circolo A BDEFGQP 
(T^XJ. OPTICA , fíg, 40. ) e che percorre ar-
chi eguali, A B , B D , D E , E F , tu tempi 
eguali; e fupponete 1'occhio nel piano de! 
medefimo circolo , ma ad una quaiche dí-
llanza da effo, riguardante i l moto del cor
po da O : quando i l corpo va da O in B ; 
i l fuo moto apparente fi mifura permezzo 
delTangolo A O B , o dell'arco H L , che pa
re ra ch'ei deferiva. Ma in un tempo cgua-
le,, mentrs percorre T arco B D , i ! íuo mo
to apparente lar a determinato dalT angola 
BOD , o dair arco L M , che é minore del 
primo arco H L . E quando é arrivato m 
D , vederaffi al punto M della linea N L M . 
Ma eg!i confuraa 1'iíleffo tempo in deferi-
vere D E , che ne coníurna in A B , o it* 
B D ; e quando é arri-vato m E , vedefi tut-
lavia ra M ; apparendo flaxionario m tut* 
ta lo fpazio da D a E . Quand^egii arriva 
ti> F , P occhio lo ved ra i» L ; e fendo in 
G , apparira MI H ; cosí che parra d* eíie-
»e aiKiato retrogrado r s finalmente da Q a 
P , apparira di nuovo fiaxioaario .. Vedi STA-
ZIONE, e RETROGRADO-

N e r v i OPTICI , i l fecondo palo di nervi 5 
che fpunta e diriva dalle -gambe , o crura-
della medulla oblongata „ e paífa di la all*" 
occhio. — Vedi T a v . A n a t . ( Oñeol. ) figo 
Ji rit. ÍÍ . Vedi a îco i'articolo ÑERVO. 

Quelli- nervi s' approffimano, nel lora ffe-
ceífo dalla propria origine \ ed.alia fine s'uni-
feono , nella bafe del cervella , vicino all 'ia-
ítindibuium . D i la , fi feparaao di nuovo % 
ma fenza decuííazioae, o fenza incrocicchiar-
íi ; e s-avanzano uno a cadaun occhio. Ve
di OCCHTO' . — Eglino fono, coperti di due 
tuniche , che piglian dalla dura, e dalla pía 
mater ; e che , con le loro eí'panfioni, for
man le due membrana dell' occhio chia-
.mate 1' uvea- c la carnea. Vedi UVE A , & c . 

La retina , che é una terxa membrana , 
e rorgano immediato della v.ffta-^i fol tan
to un' efpanfione della fibrofa , od interiore 
medullar parte di queíU nervt:» Vedi, RE
TINA . 

La cofiruzione del ñervo cptm kmb™ efr 
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lere diferente da quella degli altri ntrvi , 
che veggiam tut t i coñare di dure fibre : ira-
perocché, quefto , avanti ch'egli entri nell' 
órbita deirocchio , non é che una túnica , 
o un involucro formato dalla pia raater, ed 
inchiudente una produxione della medalla del 
cervello , che fácilmente fe ne fepara , A i 
fuo entrar nelT occhio, e1 prende un' altra tú
nica dalla dura mater; le quali'due tuniche 
fono légate aíTieme per via di fíniffimi fila-
nienti : quella dalla pia mater é continuata 
nella choroides , e quella dalla dura mater 
nell' uvea. 

Dopo i l loro ingreíTo nell 'órbita , verfo 
la pupilla deirocchio, la medalla, chiufa fot-
to fe due tuniche, feparafi in alcunepicco-
le celle corriípondenti 1' une coll' altre. Vedi 
V l S I O N E . 

Pennici l lo, o Penncllo OPTICO , o d e R a g -
g i , e quell 'adunamenío di raggi, per mez-
zo di cui , vien ved uto un punto , od una 
parte delf' oggctto . Vedi PENELLO, e RA
DIANTE . 

A 1c un i Scrittori d' óptica fi ridono di que-
íla nozione de' pennelíi optici , e foíiengono 
che fi-en chimere. 

huogo OPTICO d'una ftella &c.é quel punto 
della fuá órb i ta , in cui a! noítro occhio ap-
pare ch' ella fía . Vedi LUOGO . 

Que lio é o vero , quando 1' occhio fu p po
ne íi nel centro della térra , o del planeta 
che egli abita \ o apparente , come quando 
ei f i trova nella circonferenza. Vedi APPA-
HENTE, P l A N E T A , &C. 

La differenza tra i due luoghi, fa quel
lo che chiamiamo ia par aliaffe . Vedi PA-
RALLASSE . 

P i r á m i d e OPTICA , nella Profpettiva , é 
la pirámide A B C O ( T a v . Profpettiva fig. i . ) 
la cui bafe é Toggetío vifibile ABC i ed i l 
fuo vérticeg nell1 occhio O ; formatadai rag
gi tirati da'diverfi punti del perímetro ali' 
occhio. 

Quindi pur fi puo raccogllerc , che cofa 
intendefi per triangolo óptico. 

Raggi OPTICI , fi dicono quclli partico-
larmente, da'quali é terminata una pirámi
de óptica o un triangolo óptico. Come O A , 
Q C , O B , &c . 

O P T l C O R U M nervorum thalami . Vedi 
•THALAMI . 

O P T I M A T E S nell' antichita , una delle 
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divifíoni del popólo Romano, oppofia a ' ^ í -
pulares . Vedi POPOLARE . 

Secondo ía deferizione di Tul l io glí opti
mates erano i migliori Cittadini , o quelli 
i quali defideravano che le loro axioni fof-
fero approvate da' migliori e da queili di 
condizione riguardevole : edipopulares <\\.\e\~ 
l i , che per íete di gloria vana , non tan
to coníkieravano cib ch' era retío e giufto, 
quanto cib che foífe per placeré alia plebe,, 
cui fi faceano árnica, e fautrice de' loro in-
tereífi. 

A l t r i credono piuttofto, che gil optimates 
foííero vigorofi foñenitori della dignitk de! 
raagi(trato principale, ed i favoreggiatori e 
promotori della grandezza della Repubbli-
ca ; i quaii non fi pigliavan pena , fe i mera-
bri inferiori pativano, purché ridondaíTe ia 
aumento delle fuperiori potenze : e tengona 
per popolari quelli i quali íi procacciavano 
i l favor della plebe , e che i ' animavano a 
chiedere maggiori privilegj, per portar le co-
í'e piíi da preífo alf eguaglianza . 

O P T I O , opzione, é i l potere , o la facol-
ta di prefcegliere ; o fia la feeiía che fa una 
di qualunque cofa a fuo talento. 

Quando un nuovo Veícovo fuffraganeo ¿ 
confacrato , 1' Arcivefcovo delia Provincia , 
per una prerogativa confuetudinaria , pre
tende e chiede la colíazione del primo be-
nefizio vacante , o della prima dignita , i» 
quella fede , odiocefi, fecondo che a lui ver-
ra in acconcio , e talento; la quale prcfcelta , 
é chiamata Archiepifcopi optio. 

O R A * , íiPxA, H o r a , una parte aliquota 
d' un giorno naturale, per ordinario una ?4ta. 
parte, ed alie volte una I2MA. Vedi GIOR
NO . 

* X' origine della parola hora , od ápu „ 
viene 1 fecondo alcuni Autor i , da un fo-
pranome , od aggiunto del Solé , ch* e i l 
padre deíf ore , cui g l i Eg iz ) chiamam 
horus. A l t r i la dirivano dul Greco epi^m , 
terminare i dijiinguere, ÓJc. A l t r i , dalla-
parola apoy, orina y foflemndo che T r i s -
megijio f u i l primo che introduffe la d i v i ' 
fione deW ore , lo che ei fece colf offerva-
zione d? un anirnale confcarato a Ser apis ^ 
nomato cynoccphalus, i l quale orina do-
d ic i volte i l giorno, ed altrcttante lanot -
t e , ad in te rva l l i egual i . 

U n ' O r a , appreíTo noi , é una mi fu ra , o 
quan-
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qtiantita del tempo , cguale alia 24ta. parte 
del giorno naturale , o fia del nychíheme-
ron ; ovvero la durazione della 24ta. parte 
della rotazion diurna della ierra . Quindici 
gradi del!' Equatore corrifpondono ad un'ora ; 
abbenché non puntualmente , ma a un di-
preíío quanto baila per Fufo comune. Vedi 
TEMPO . 

EU'é divifa in 6o minuti ; i l minuto in 
6o fecondi, &c. Vedi MINUTO , &c . 

X a divifione del giorno i n ore é molt 'an-
tica ; ficcome lo raoílra i l P. Kircher , nel 
fuo Oedip. iEgypt. Tom. I I . P. I I . claís. 7. 
c. 8. benché i paffi ch'ei cita dalla Scrittu-
ra , nol provino. — L ' o m p i í i a n í i c a é quel-
la della i2ma parte del giorno. Erodoto Lib, 
I I . oííerva , che i Greci impararono dagli 
EgÍ7-j, tra 1' altre cofe , i l método di divi-
dere i l giorno in 12 parti . 

Gl i Aflronomi delCataio, &c. per oííer-
Tazione del Vefcovo Beveridge , tuttavia s' 
attengono a quefla divifione . Chiamano i ' 
era 3 chag \ e ad ogni chag danno un nome 
peculiare , prefo da qualche anímale : La 
prima é chiamata zeth , cioé topo j la íe-
conda ch'iu ^ toro ; la terza z e m , leopardo ; 
ia quarta m a n , lepre j la quinta chin , coc-
codrillo, &c . 

La divifione del giorno in ventiquattro 
ere, non fu nota a' Román i , avanti la pri
ma Guerra Púnica . •— Sin a quel tempo 
regó! a vano i loro giorni col nafcere , e tra
montare del Solé. Dividevano le dodici ore 
del loro giorno in quattro , cioé pr ima , la 
quale cominciava alie noftrefei; terza , alie 
nove, fej ia alie dodici, e nona alletre, do-
po mezzodi. Dividevano parimenti la not-
te in quattro vigilie , contenendo ciafeuna 
tre ore. 

V i fono diverfe fpezie d' ore, úfate da'Cro-
nologi , dagli aftronomi , dagli orologifii , 
o gnomonici, Scc. —Qualche volta inoltre , 

Le ore fi dividono in eguali ed ineguali . 
E g u a l i ORE , fono la 24ta, parte di un 

giorno e della notte precifamente; cioé i l 
tempo, i n cui quindeci gradi dell' Equatore 
afcendono fopra deirorizonte. — Elleno fo
no anca chiamate ore eguinoziali , perché íl 
mifurano fulfequinoziale ; ed afironomiche, 
perché úfate dagli aftronomi . Sonó anche 
denomínate diverfamente , fecondo ia ma
niera di contarle ne 'var j paeíi . 
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Jlfironomiche ORE , fono ore eguali , con-

tate dal mezzodi , in una ferie continuata 
di ventiquattro. Vedi ASTRONOMÍA . 

Babilonefi ORE , fono ere eguali, contaíe 
dal nafcer del Solé in una ferie continuata di 
ventiquattro. 

Eurcpee ORE , fono ore eguali , contaíe 
dalla mezza notte; dodici di la finoamez-
zodi j e altre dodici da mezzodi fino alia 
mezza notte. 

Ciudaiche, o Planetarie, od antiche ORE 5 
fono dodici parti del giorno artifiziale , € 
della notte. 

Quindi , eífendo che folamente nel tempo 
degli equinozj i l giorno artifiziale é eguale 
alia notte; allora folamente accade che Vore 
del giorno fono a quelle della notte eguali: 
In altri tempi deono fempre o crefeere, o 
fcemare. 

Sonó chiamate antiche, o Ciudaiche, per
ché le ufavan gli antichi, e tuttora le ufan 
gli Ebrei. Sonó dette ore planetarie, a cagio-
ne che gli Añrologi pretendono, cheunnuo-
vo planeta venga a predominare ad ogni 
ora ; e che i l giorno prende ia fuá denomi-
nazione da queilo che predomina alia prima ota 
di eflb : come , Lunedi , dalla luna . 

ORE Jtaliane , fono ore eguali , che fi 
contano dal tramontar del Solé , in una fe
rie continua di ventiquattro. Vedi Ora ITA
LIANA . 

ORE ineguali , o temporarie , fono I2MC, 
parti del giorno artifiziale e della notte. — 
L'obbliquita della sfera rende quefie onfpiü 
o meno ineguali in difFerenti tempi ; cosí 
che s' accordano folo co\V ore eguali ne'tem
pi degli equinozj. 

ORE , HORJE , nell' antica Mitología , 
erano certe Dee, figliuole di Giove e di The-
mide; da prima folo tre in numero, Euno-
m i n a , D i c e , ed Irene : alie quali fe ne fon-
poi aggiunte altre due , Carpo , e T h a l l ó t e . 

Omero le fa Guardiane , o Portinaie de' 
Cieli . Ovidio aífegna loro V impiego di ar
redare e fornire i Cavalli del Solé: 

Jungere equos T i t á n velocibus imperat 
H o r i s . 

ORE, hora, nella Chiefa , fon certe pre-
ghiere , che fi compiono in tempi determi-
nati del giorno ; come mattutino , vefpro , 
l a u d i , &c . Vedi MATTUTINO, &c. 

Le ore minori fono prima, terza, fefia t 
nona. 



O R A 
nona. -—Sonó ch i a mate ore od ore Cana-
ñfche, perché recitanfi in certe ore prefcrit-
t<s dai Canoni, in commemorazione dei mi-
íler), che in queirorf fi compirono . Que-
£Q 0-e furono altresi chiamaíe anticamente 
mtfas '•> ̂  Mabillon ha una DiíTertazio-

fopra d1 t f fe , intitolata, De Cwrfu Gal-
Ucano . 

La prima Cofliíuzione che ingiungé 1'of-
fcrvazione delle ore Canoniche, é del nono 
fecolo, trovandofi in un capitolare di Hei-
to , V ele ovo di Baíilea, direíco a'fuoi Cu-
rati , i l quale porta , che i prcti non fie-
no mai aflenti alie crí Canoniche, odigior-
no o di notte. 

Preghisre delle qmranta O t t , fono pubbli-
che preghiere, continúate per loípaziodi tre 
giorni fucccíTivamente , e fenza intermiffio-
me, avanti i l S. Sacramento , per ottenere 
i ' aííiítenza divina in qualchc occafione o bi-
fogno importante. 

Circoli deirOKE? o Círcoli ORARJ , nell' 
aftronomia , fono circoli maffimi, che con-
corrono ne" poli del mondo , e traverfano 1' 
equinoziale ad angoli retti ; fono gli fteffi 
che i meridiam. Vedi MERIDIANO. 

Si fuppone che fie no delinean , eche paf-
Cno per ogni 15 grado dell' equinoziaie € 
dell' equatore, e su i globi e' vengon fuppli-
t i dal Meridiano, dal circolo erario, e dall' 
índice. Vedi GLOBO. 

I piani de"1 circoli o r a r j f o n o perpcndicola-
r i al piano dell'equinoziale, cui dividono in 

• 24 parti eguali. 
Vet rodaOt t ) una fpezie popolare di Chro-

Kometro, o di clepfydra, che ferve a mifu-
rare i l fiuíío o corlo del tempo , con la di-
fcefa o difeorrimento di fabbia da un vafe di 
vetro in un altro. Vedi CHRONOMETER . 

J migliori vetri da ORE fono quelli , che 
in vece di arena, hanno polvere finiífima di 
gufci d'ova ben fecchi. 

I vetri da ore, fono molto in ufo fulma-
rs per computare, &c. 

V i é pur una forte di vetri da ore, che fi. 
regclano col fíuífo dell'acqua ne' va i l ; eque-
fti fon chiamati piu propriamente f / ^ / ) ' ^ . 
Vedi CLEPSYDRA. 

íinee del? OKE , fopra un orologio folare, 
fono iinee che nafeono dalle interfezioni del 
piano dell'orologio , co'diverfi piani de'cir
coli orarj del la sfera , e perb devono eífere 
tutte linee rette. Vedi OKQWGIO folare, 

Tomo VL 
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O R A C O L O , una rifpofla, perlopih efpref^ 

fa in termini moít ' ofeuri ed amblgui, che 
fi crede fofle data anticamente dai demonj, 
o per bocea de' loro ido l i , o per quelle de' 
lor facerdoti, al popólo che gli facea inter
rogare fopra le cofe fu ture . 

La Pythia era íempre in rabbia € furo-
re quand' ella dava oracoli : Ablancourt of-
ferva, che lo ftudio o la inveftigazione del 
fenfo degli oracoli , era una cofa incerta 
e poco fincera; e che non venivano mal ¡11-
teíi fe non dopo 1' adempimento. Gli Stori-
ci riferifeono, che Crefo fu tenuto a bada, 
ed ingannato coll'ambiguiia e coll'equivo
co di queíVoracolo. 

KXTaWaoi. 

che in Latino fi fpiega cosí : 

Croefus Haljym fuperans magnam per" 
vertet opum vjm, 

ORACOLO, fi prende anco perildemone, 
che dava la r i f p o f l a e per i l luogo dove el
la era data. Vedi DEMONIO. 

G l i oracoli principali dell' antichita fono , 
quello d'Abse, di cui fa menzionc Erodoto j 
quello d' Amfiarao ; quello de' Branchidi a 
Didymo-^ quello dei Campi a Lacedemone ; 
quello di Dodona ; quello ¿i Giovc Amrao-
ne, fuello di Nabarca , nei paefe d'Anaria-
ca , vicino al Mar Cafpio ; quello di T ro -
phonio , mentovato da Erodoto ; quello di 
Chryfopoli ; quello di Clavos nella Jonia ; 
quello di Mallos ; quello di Patarea 5 quel
lo di Pella nella Macedonia; quello di Pha-
felides nella Cilicia', quella -di Sinope nelia 
Paphlagonia ; quello della tefla d' Orfeo , men
tovato da Filoíh-ato nella vita d' Apollo-
nio , &c . 

Ma fra tutti gli altri , 1' oracolo d' Apol-
line Pythio a Delfo , fu i l piu celebre 5 a 
quefto ricorfero per aver rifpoíle inappella-
bi l i , quafi tu t t i i Principi di que' fecoli . 
Vedi PYTHIA . 

M . Bayle oíTerva , che da principio égli 
dava le fue rifpoíle in verfo ; e che a lungo 
andaré -fi rivolfe alia profa , quando fi co
mí nc ib a deridere la fuá miferabile verfi-
í icazione. 

E' un'opinione quafi genérale tra i Dot-
t i , che gli oracoli foíTero tu t t i una mera 
impoílura, e un furbo inganno Í accomoda-

I t i , 
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t i , e indirizzati , a fervlre o a' finí avari 
de'facerdoti Gen t i l i , o alie mire politiche 
de' Principi. 

I I medefímo Bayle dice pofkivamente , 
cb'erano umani art if izj , ne'quali i l diavo-
lo non avea parte né mano alcuna. Edegli 
viene fortemente fpalleggiaío da M . Van-
Dale, e da M . Fonteneile , i quali hanno 
fcrítto exprofeflb su queí l 'a rgomento. 

V i fono due punti in contefa fulla fa-
cenda degli Oracoli ; cioé , fe foffero raac-
chine umane , o diaboliche ? e fe abbiano 
ceíTato, al pubblicaríi o predicarfi del Van
gelo ? 

Plutarco ha un Trattato fulla ceííazione 
d' alcuni oracoli \ e Van-Dale , Medico Ol-
landefe , ha ícritta un'opera molt1 erudita , 
affin di pro va re che alia venuta di Crido 
non ceííarono, ma che molti ceffarono lun-
go tempe innanzi ; e che altrí di effi fi 
loÜennero fin alia rovina del Paganesmo , 
fotto i* Impero di Teodofio i l Grande; quan-
do efíendo i i Paganesmo diffipato e diíirut-
to j tali inflituzioni non poteano p i ü a l u n -
go durare . 

A Van-Dale fu rifpofto da Moebio Te-
defeo, Profeííbre di Teología in Lipfia, nel 
1685 . M . Fonteneile adotto i l fiftema di 
Van-Dale, e molto gli aggiunfe, nella fuá 
Hijhire des Orneles ; moíirando la debolez-
za dell' argomento ufato da molti Scrittori 
in favore del Cr iñ ian ismo, preío dalla cef-
fazione degli oracoli. 

I I P. Balthus , dotto Gefuita , ha rifpo-
flo e a Van-Dale, e a Fonteneile. Egli fi 
sforza di provare che vi furono de1 veri ora-
eoli , e tali , che non fi poífono attribuire 
ad artifizio alcuno de'Sacerdoti o delle Sa-
cerdoteííe; e che diverfi di quefti s'ammu-
tolirono ne'prirai fecoli della Chiefa, o per 
la venuta di Gesu C r i ñ o , o per le preghie-
re de1 Santi. 

Quefta dottrina é confermata con unalet-
tera feritta da! P. Bouchet Miííionario al 
P. Balthus ; nella quale íi dichiara , che 
quello che i ! P. Balthus dice degli Oracoli 
antichi , íi fperimenta alia giornata nell1 
Indie. 

Pare, feeondo queílo Miíf ionario, che i l 
D'iavolo feguiti tuttavia a daré oracoli nell' 
Indie ; e c ib , non per mezzo degli I d o l i , 
lo che farebbe foggetto all' impofíura , ma 
per le bocche de'Sacerdoti, e qualche vol-
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ta de 'c i rcoíknt i : s1 aggiugne i v i , cheque* 
Üi oracoli cefTano né píu né meno , e i l dia-
voio diventa muto , a proporzione che fra 
coloro fi predica i l Vangelo. 

Fu Eufebio i l primo che fi Ütídibdiper-
füadcre ai Crif t iani , che la venuta di Ge
su Gr i l lo , avea ammutoliti gli Omco/z ^ ben-
ché appaia dalle Leggi di Teodofio , di 
Graziano e di Valentiniano, che venivano 
gli orneo//interrogati ne'tempi poíieriori ad 
Eufebio, ed anche fin all1 anuo 385. Cice
rone dice, che gli oracoli divénivano m u t i , 
a mifura che g l iuomin i , faíti meno credu-
l i , cominciavano a íbfpcttarü per frodi ed 
ingamii . 

Plutarco adduce due ragioni del ceflar de
gli oracoli: i 'una, i l crúcelo, o ildifpiace-
re d1 Apol lo ; che, per quanto pare , s'era 
oííefo e fdegnato , perché lo interrogavano 
fopra tante frivolezze . L ' aitra era, che a 
mifura che i genii , o deraoni, i quali avea-
no i l governo degli or^co//, morivano, edi-
veniano ef i in t i , dovean neceífariamente cef-
fare anco gli eracoli. Ei ve n'aggiugne una 
terza , ch 'é piii naturale, ed é lo üato ro-
vinofo e difperato della Grecia, che leguer-
re avean difolata e perduta. Imperocché la 
fcarfezza del guadagno indi provegnente , 
avea efpofíi i Sacerdoti alia poverta e al 
diíprezzo , ed ormai inetti a coprire la frode. 

I piu de1 Padri della Chiefa üimarono , 
che íbífe i l Diavolo che daífe gli oracoli : 
e lo confideravano come uno fpaffo edilet-
to ch' ei fi prendea , di daré rifpofte dub-
biofe ed equivoche ; affine di aver motivo 
di fchernire gl ' i l luf i . •—Voífio concede an-
ch 'eg l i , che coiui che parlava negli oraco
l i , íoífe i l diavolo; ma penfa, che 1'ofeu-
rita delle fue rifpofte , naícefle dalla fuá igno
ra nza intorno alie precife circoílanze degli 
eventi . L'artificiofa e ftudiata ofeurita, nella 
quale erano involte le rifpofte, moílrava l ' im-
barazzo in cui trovavafi i l diavolo ; ficco-
me que'doppj fenfi ch'elleno inchiudevano 
provvedeano anticipatamente all' adempimen-
t o ; perocché fe la cofa predetta non fucce-
dea coerentemente nW oracolo, fi ponevaper 
cofa certa, che 1' oraeolo era ñato male i n -
tefo . 

Eufebio ci ha confervati alcuni frammen-
t i di un Filofofo , chiamato Enomao ; i l 
quale , in rifentimento d'eííere ftato tante 
volte buriato dagli oraeoli , feriíTe wn' ampia 

con fu-
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Éonfutazlonc di tutte le loro impcrtinenze : 
„ Guando noi venghiamo a confu t a r t i , djc 

et l i ad Apollo, fe tu vedi quello che ha 
' da avvenire , perché adopn efpreffioni , 

' le quaU non poffiamo mtendere Sa! tu 
ch elieno non faranno intele ? Se lo 

" fai, tu t i prendí diletto neli'ingannarci; 
" fe n0 , lafciati ammaeftrare da noi , ed 
" impara a parlare piü chiaramente. Dico-
V t i , che fe hai avuto in mira un equivo-
í co , la parola Greca , coila quale affer-
• mafti che €refo fovvertirebbe un grand' 

Impero, fu male da te fcelta ; e ch' el-
la non fignificava altro, fe non fe, che 

„ Crefo arebbe vinto Ci ro . Se le cofe deo-
„ no neceífariameníe accadere , perché ci 
„ tieni a bada , e ci deludí colle tue am-
„ biguita l che ílai facendo a Delfo , mi -
„ fero e da poco che f e i , occupato in bor-
„ bottare vaniíTime profezie? 

M a Enomao é ancor piu fcandalezzato , 
c pien di collera contro V oracolo y per la r i -
fpofta data da Apollo agli Ateniefi, quando 
!5erfe flava per attaccare la Grecia con tutte 
le forze dell' Af ia . La Pithia dichiarb , che 
Minerva, protettrice d'Atene , s'erain va
no sforzata di mitigar Tira di Giove ; ma 
che nonoftante Giove medefimo, per com
placeré alia propria figlia , volea che gli 
Atenieíi fifalvaffero e íi poneífero al coperto 
dentro a mura di legno ; e che Salaraina 
vederebbe la perdita di gran numero di fígü , 
cari alie loro madri, quando Cerere o fof-
fe fparfa fuor i , ovver raccolía. 

Qul Enomao perde tutta la pazienza coi 
Dio di Delfo: " Quefla contrafto, dic'egli, 
M tra padre e figlia, oh come ben convien-
j , íí a Deitadi í Gran cofa, che vrabbiano 
„ a eífere contrarj genj ed intereífi nel cie-
ty lo í —Indovino fpacciato, tu non fai di 
n chi fono i figliuoli,; che Salamina vedra 
„ perire ^ fe Greci , o Perfiani . Ev certo , 

che e1 debbono effere o gl i uni o gli al-
5, t r i j ma non fapendo tu qualt ,, non ce 
n l ' arefti mal detto apertamente. Hai na-
n fcofto i l tempo della battaglia fottoquel-
„, le vaghe frafi poetiche, quando Cerere o 
n fwa fuori fparfa , o fi raccoglierú e per-

ché corbeüarci e deluderci, con queflo pom-
J5 PQfo linguaggio l Ch i non sa , che fe 
?5 v* e una battaglia navales cía accade o 
?> "el tempo della ferainagione, o in qnel-
« lo áella raeífe? Non fara certamente nell' 
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„ ínvcrno. Vadano le cofe, come fi voglio-
„ no , tu t i fei aíTicurato con quefto Giove, 
„ che Minerva fi (ludia di placare. SeiGre-
„ ci perdono la battaglia , Giove é flato 
„ ineforabile fin a í l ' u l t imo ; fe la guadagna-
„ no , allora é che Minerva alia fine ha pre-
„ valfo . « 

OR ACOLI delle Sibille. Vedi 1' articolo SÍ-
BILLA . 

O R A L E , cib che fi efpone a bocea , o 
con la voce . Vedi VERBALE . — I n que-
flo fenfo diciamo , legge órale ^ tradizione óra
le , &c . Vedi TRADIZIONE . 

O R A R I O . Vedi ORA. 
ORARJ Cinoli del Globo. Vedi GLOBO. 
O R A R I O moto della Terra , é 1'arco ch' 

ella deferive neilo fpazio di un'ora. 
Queft' é gradi 15; benché non puntual

mente, ( imperciocché ¡a térra fi move coa 
differente velocita, fecondo la fuá maggiore 
o minore diflanza dal Solé) ma a un dipref-
fo , quanto bafta per un computo ordinario, 
e non ferupololo• Vedi TERRA. 

OR A T O R E della Camera de Cormni Scc. 
Vedi SPEAKER . 

O R A T O R I A , l'arte di parlar bene . 
Ne l qual fenfo la parola Oratoria coinci

de con Rettorica , non avendovi altro diva-
rio fra quefte due voci , fe non , che la pri
ma é latina , e la feconda é Greca . Vedi 
RETTORICA . 

O R A T O R I O , é un gabinetto , od un pic-
cíolo e fecreto appartamento , in una Cafa 
grande, vicino alia ñanza ove fi dorme, cor-
redato dTunpiccioloaltare, e d'uti letorino, 
per particolare e privara divozione. 

Gliantichi oratorj erano picciole cappellej 
attacco a' Monafterj, dove i Monaci faceaa 
le loro orazioni, avanti che aveííero Chie-
fe. Diverfi Concilj e Sinodi hanno condanna-
to Tufo degli Oratorj privati. Vedi CAPPELLA. 

Ne l feflo e fettimo fecolo, gli oráíor; era-
no piccole Chi efe, fpeflb fabbricate fopra fondi 
deftinati a fepolture jfenza battifterio, fenza fa-
cerdote che v i prefiedeíTe, e fenza pubblico 
ufizio; mandandovi i l Vefcovo nel bifogna 
un Prete ad officiare. Vedi CIMITERIO. 

ORATORIO J fi prende anco per una So-
cieta, o Congregazione di perfone divote , 
che formano una fpezie di monaflerio, e v i -
vono in comunitat ma fenza eífere obbliga-
te a fare v o t i . D i qua 

IPretideirOratorio%che fono una comunita 
l a di 
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di pretl fecolari , che vivono infierne quafi 
alia monaftica, ma fen^a v o t i ; fondata pri
ma in Roma , verfo Panno 1590 da S. Fi -
lippo Neri , Florentino , fotto i l titolo di 
Oratorio di Santa Marta nella Valí ¡celia . 

Sul modello di quedo , i l Cardinal Be-
rulli fíabili una Congregazione del!' Orato
rio ̂  di Gesíi nel 1612 , in Francia, che é di 
poi crefeiuta : cosí ebe vi fon di prefen-
te 60 cafe di Preti delf Oratorio in quel 
Hcgno . 

V i é pero della differenia tra le inílitu-
zioni ácWOratorio Italiane , e le Francefi. •— 
S. F i l i p p o N e r i , per ovviare alia confufione , 
che i l gran numero di cafe faol cagionare 
n.ellq Congregazioni ; ha voluío che la fuá 
fofle una cafa fola , o da sé . E benché al-
t r i foífero in liberta di formare congrega
ción! f i m i l i , pur non avea» da avece alca
na dipendenza l ' una dall 'altra. 

Per quefta ragione le cafe áclVOratorio m 
Ital ia e i a Fiandra fono tutte indipenden-
t i ; laixiove quel le di Francia han no rela
cione, e legamento Tune CDH'akre; e tutte 
dipendono dal medeíimo Capo ,. che ha il! 
titolo di fuperior genérale ; e , con tre a {Ti
fien ti , governa T inter.aCongregaxione., Ve
di C O N G R E G A Z I O N E . 

O R A Z I O N E , una parlata, o un aringo> 
formato fecondo le rególe delT Oratoria , e 
detto in pubblico . Vedi ORATORIA , &c. 

Tutte le fpezie d' orazioni ñ poííbno r i -
áurre a tre capi : cioé al dimofirativo , al 
deliberativo, e al giudiziale. 

A l dimoítrati.vo appar.tengono i, panegiri-
c i , i genethliaciy gli epitalarnj., gli epicedjt i 
V eucanftíe , cioé i rendiraenti di grazie, 
Ŝ 'i epinicj ¿ e le CongratidazioniVedi PA.-
NEGIRICO- , GENETHLI ACO , & C , 

A l deliberativo appartengono i Difcoríi 
•gerfuaftvi , i dijfuafivi , V ejertazione , e la 
comwendazione. 

A l Giudiziale appartengono, V aecufa, la 
cflnfermazione, la confutazione & c . Vedi cia.-
feuna fotto i l fuo proprio articolo., CONFER-
MAZIONE ,,&c. 

ORAZIONE fúnebre ... Ved i FÚNEBRE o 
F ü N E R A L E . 

ORAZIONE J. nellaTeologiá , é una diman
da fatta a Dio , per ottenere qualche grazie, 
o per nng^raziarlo d'un favor ricevuto. Vedi 
GÜLTO. 

I Teologi diümguono. tre fpezie tiorazio-
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ne : Vocale , che é vefHta , con parole e fue-
ni efpreffi colla bocea. Vedi VOCALE. 

Mentale , che é folo formara o concepita 
nella mente, e non efpreífa con parole. Vedi 
MENTALE . 

Jaculatoria , che c un breve e repenti
no voló , fenza ñudio y fenza ordine , o 
método . 

I Teologi miftici , diílinguono di nuovo 
1'orazione in attiva e paffiva . Vedi ATTI-
v o , e PASSIVO . 

Appreflb noi , V Orazione ( prayer ) fpeíTo 
é coníiderata fotto le di vi lio ni di Orazions 
premeditata y c ái Orazione eflemporanea . 

Sotto la prima vengono tutte le formóle 
flabilite , fia pubbliche o prívate , dalle quali 
édiret ta la mente nsll 'ordine, nella manie.-
ra^ nell'efpreffione &c. delle fue preghiere , 
o. diraande. Vedi L i T U R G i A . 

La feconda é quella, dove la mente filar 
feia a fe íkífa , alia fuá propria condotta , 
e quanto alia materia ^ e quanto al modo^, a!r 
le parole &c. di pregare. 

ORBE , ORBIS , neirAílronomia, un cor-
po o fpazio sferico contenuto fotto due fupei> 
fízie j Tuna concava,, l'altra conveífa. Vedi 
Sr-ER A . 

Gl i antichi Aílrofiomi ccyncepivano i eie^ 
H , come coílanti di diveríi orbi , o sfere 
vaífe , azzurre , e trafparenti, inchiufe Tuna 
nelfalt-ra: o Ca« vaíli cerchi ,. che nella lor' 
área inchiudeano i corpi de1 Pianeti -, i di cul 
raggi erano comprefi tra i l centro della tér
ra, e i l piii alto punto , a cui-fi levi i l pianeta.^, 
fupponendo la.terra nel centro . Vedi C i E L O j , . 
e SFER A . 

Eglino fono-or¿/ concentrict y eioé aventi 
i l medefirao centro *, ed orbi eccentrici. Vedi 
CONCÉNTRICO , &c. 

S magnus ORBIS , é quello in- cui fi fupr 
pone che i l Solé rivolgafi •, o piuttofto quello 
in, cul la térra fa i l fuoannuo circuito.. Vedi 
ORBITA . 

ORBE,, neli 'Aílrologia. U n or^e-di luce h 
una certa sfera, od arapiezza di luce , che gli 
Aftrologi aííegnano ad ua planeta al di Ta del 
fuo centro. —Dicono , che quando gli afpet-
t i non cadono che dentro queíF c r ^ , eglino 
hanno quafi 1' ifteíío effetto , come fe foífero 
direttaraente v o l t l in faccia.al centro del pla
neta . Vedi ASPETTO . 

L'or¿e di luce di Saturno, e'fanno che fia. 
1.0 gradi quello di Giove. i z quello di 

- Mar-
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l i a r t e 7o , 90' , quello del Solé 17» , quel-
lo di Venere quello di Mercurio 7 , quello 
dellaLuna 12% 3o'-

O R B I C U L A R ^ OÍ , nell Anatomía , i l 
quarto de'piccoli ofíi dell'orecchia interna; 
legato con un íottil ligamento alio ftapes; e 
nominato dalla fuá figura , che é rotonda . 
Vedi ORECCHIA . 

Fu prima fcoperto da Franccíco Silvio: íl 
fuo ufo é nell'eftenfione e nell1 allentamento 
del tympanum. 

O R B I C U L A R I S , o ronftritlor labiorum , 
neirAnatomia , é uno de'raufcoli delle labbra . 
Vedi CONSTRICTOR . 

V orbiculares é fulo ; le fue fibre fanno un 
anello attorno della bocea , e fervono per 
flrignere e raccoglier le labbra, e chiudere 
per tal merzo la bocea; ferve anco per avan
zare , o diftendere le medefime labbra ali1 
infuori; ed ha la principal parte neli'axione 
del baciare. Donde é anco chiamaío o/Wdto-
r/^x , od i l mufcolo che bada . 

Vcrheyen non vuole ch'cgli fia un folo mu
fcolo , ma un pajo , le cui fibre s'incontra-
no e s'unifeono ad ambedue gli angolidel-
la bocea ; benché gli altri Autori fono con-
cordi nell' aíferirlo un mufcolo femplice o 
folo, e lo chiamano JphinBcr. Vedi SPHIN-
CTER . 

ORBICULARIS, o deprimens palpebrarum , 
é un mufcolo , che nafce da ciafcun angolo 
degli occhi, ed a cui corriíponde unahrodi 
fimil figura e ftruítura nella palpebra infe-
riore ; che percib fono fpeífo confiderati am
bedue come un mufcolo orbiculare . Vedi Tav. 
Anat. ( M y o l . ) fig. 1. n. 2. Vedi anco PAL
PEBRA . 

Le fue fibre cerchiano le palpebre, es'in" 
feriícono in eífe , non diñimilmente dai sfin-
teri deli'altre par t i . Egli é attaccato a quel-
la paTt.e del margine dell1 órbita , verfo i l 
nafo, ch 'é formata dal quarto oífo della ma-
ícella fuperiore. 

ORBITA , nelT Añronomia , é la femi-
ta, o i l fentiero di un pianeta , o di una co
meta ; o fia la linea deferitta j i a l fuo cen
tro nel fuo proprio moto ne' cieli . Vedi 
PIANETA . 

^ órbita del Solé , o piuttofto V órbita del-
térra , é la curva lungo la quale egli paf-

ía nella fuá rivoluzione annua, chiamaía IVc/Zí-
tiea. Vedi ECLITTICA 

V orbna della térra , e quella di íutti; i 
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píanetí prímarj , é un'elliffi ; ¡n uno de' di 
cui fochi , ilSole é pofto : nella qual ellifH 
fi movono fecondo quefta legge, cheunrag-
gio tirato dal centro del Solé al centro del pia-
reta deferive aree proporzionali a'tempi. Ve
di TERRA, SOLÉ, AREA, &C. 

Gli antichi Aftronomi facean deferivere ai 
pianeti ¿rbite circolari, con una velocit-a. uni
forme. Copernico ík-ífo non credea che po-
teífer fare altriraenti; Fierinequit, dic'egli, 
ut calejle corpus fimplex mío orbe maqvtaliter 
moveatur, Cosí che per render ragione del
le loro inegualita , eran coftretti a ricorre-
re agli eccentrici, ed agli epicieli; dall'im-
barazzo de'quall non feppe Fifleífo Coper
nico intieramente sbrigarfi . Vedi EPICI
CLO , &c. 

Ma dopo lui vennero degli Aftronomi ^ 
che con un poco piíi di fifica , non hanno 
fatto difficolta di cambiare quede erbite cir
colari in elliptiche *, e di farli moveré con diffe-
renti velocita in diverfe parti di eííe. 

D i quede orbite elliptiche , ne fono líate 
affegnaíe due fpezie . La prima é quella di 
Keplero, che é la elliífi comune; acuiSeth 
Ward , ( quantunque egli fteífo vi fi atten-
ga ) giudica che fi pofía rifehiare di fofti-
tuir orbite circolari, fervendofi di due punti 
prefi ad eguali diñanxe dal centro fur'un de' 
diametri, come fi fa ne'foci de IT ell iff i . La 
feconda é quella del Sig. Caí i ini , i l caratterc 
deHa quale é queflo, che i prodotti delle l i 
nee rette tírate da ciafcun punto della fuá 
circonferenza fono da per tutto eguali ; lad-
dove nelT elliffi comune , la fomma di cote-
fte linee rette é quella ch 'é fempre la íleífa. 
Vedi ELLISSÍ . 

M . Varignon fa ved ere , quanto lia incom-
patibile T opinión di Copernico col mecca-
niímo de'cieli: Poiché le forze che i piane
t i hanno per ritenerli nelle ibr orbite-, deb-
bono quafi fempre coípirare a farli moveré 
con velocitadi realmente diverfe ; e che fra 
un'infinita-di cafí, non ven 'éche uno , i n t u í 
fi polla no moveré uniformemente. 

I I femidiametro dell' órbita della térra 
faíE dal Dottor Gregory di 94,696,969 mi -
glia Inglefi ; ed i l femidiametro- dell' órbita 
di Saturno circa 10 volte piü grande. 

Le orbite de' pianeti non fono tutfe nelT 
ifteífo piano che i'eclittica ,; o fia IVá/ífl del
la térra attorno del Solé; ma variamente i n -
elinate ad eífo,; e Tune alT altre . Ma fcm-

píe 
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pre i i piano dell' eclittica interfeca ií pia
no, deli' órbita di ogni pianeta in una l i 
nea retta chq paffa per i l Solé t Vedi IN-
CLINAZIONE „ 

Le quantitadi delle inclinazioni de' piani 
delie orbite de' pianeti primar] a quello dell' 
eclittica, fono come fegue : Quella di Satur
no , e un angolo di 2 gradi ~ : Quella di 
Giove , un, angolo di 1. gr. 20 min . Quella 
di Marte é quafi 2. g. D i Venere, é un poco 
piü che 3. gr. 20. min. E quella di Mercurio 
un poco piu che 7. gradi. Vedi SATURNO , 
MARTE, VENERE, &C. 

Le orbite ddle Comete, le vuole i l Caífmi. 
rettilineari ; ma i l Dottor Halley ,. dalla 
Teor ía Neutoniana , le moílra paraboliche ,. 
aventi i i Solé in uno de'loro fochi . Vedi 
COMETA , 

ORBITE , nelT Anatomía , le due grandi 
cavitadi, o nicchie , nellequali fono colloca-
t i gli o c c h i — Vedi Tav,Anat*XQQ.<¿o\.) fig.i., 
l i t . b. Vedi anche QCCHIO. 

La loro, figura é piramidale :. elleno fono 
fórmate dai proceífi dell' os frontis , e dell' 
oíTo del la mafcella fuperiore uniti a [fieme ; 
e fono nel fondo perfórate, per dar paífaggio, 
a' nervi opt ic i . 

O R B I T E R , neirAnatomia , un nome da
to fovente a due cavitadi, o per la loro rafío-
niiglianza , o per la loro vicinanza , aU' orbite. 
degli occhi. 

Vorbiter externus é un buco neiroflo deila, 
ganafcia , difotto all'orbita .. 

V orbiter intermis , é un buco nelToíTo co
rónale del cranio, dentro 1' órbita,. Vedi CO
RÓNALE . 

ORGHESTR A , nel Drama, la parte baf-
fa, dell' antico teatro ; fatta in forma di ua 
femicircolo , e circondata da. fedili . Vedi, 
TEATROc 

í"u cosí chiamata, perché ne' teatn Grecl 
€irera.un luogo dove fi faceano i loro balli \ da. 
QPXí0t£cu i io bailo. 

Vorchejha fra i Greei faceva una. parte del--
la fcena ; ma fui Teatri Romani , niuno de-
g!i At tor i venlva giíi fin aWcrcheflra, laqua-' 
le era. occupata da'fedili per HSenatori, per 
l i Magiftraii.,. per le Veftali, e per attreper-
fone diftinte ; corrifpondendo a un dipreífo al
ia, cavea o fofla del noñro teatro. Vedi SCE-

O R D A L I U M * (ORDEAL , neiringlefe o 
Sajfme)r una, forma digiudizio3 cioé di íco-

© R D 
prire f innocenza o la reita ; pratkata m 
Inghilterra al tempo d'Edoardo i l Confeífore^ 
e da poi fin al Re Giovanni, ed al Re A r r i -
§0 I I L Ved iGiUDiz ro . 

* La parola , nel Saffone origínale , fignifi-
ca. un giudizio grande ; formata da ©r, 
grande ; e deal r o dele, giudizio . 

Ella fu chiamata purgatio vulgnris , o j u -
dicium, in ©ppofizione a dueilum , o combatti-
mento , ch'era i'altra forma di. purgazione. Ve
di PURGAZIONE , e COMBATTIMENTO . 

La pratica dell' ordalium non folamente eb" 
be vigore in inghilterra, ma anco in Fran
cia ed in Germania : Fu condannata dal Papa 
Stefano I L ed abolita co« una dichiarazionc 
d' En rico I I I . 

L ' ordalium era di varíe fpezie,,; quello del 
fuoco , quello del ferro rovente . quello dell'' 
acqua fredda, quello della mineíira o zuppa. 
giudiziale, quello del formaggi.o benedetto,, 
quello delTacqua bóllente quello. della ero-
ce, verde, e quello de'dadi gittati fopra reli-
quie, coperte da un panno iano .. Verano del
ie mcífe particolari per ogni fpezie ó?ordalium.. 
Vedi MESSA . 

Le fpezie piu popolari furono quelle del 
ferro royente, e deil'acqua.: la prima perli. 
uomini l iberi , e per la gente civiles la ft* 
conda per l i contadini . Vedi. JUDICIUM 
F u o c o A C Q U A , &c. 

V é. un popolare racconto nelle noftre-
Stor.ie , che Emma , madre, d' Edoardo i l 
Coníeífore, eífendo ñata aecufata di troppo. 
grande familiarita. col Vefcovo di LeicefierSl 
dimandb V ordeal. del ferro revente ; e paf-
sb a pié nudi , ed i l capo coperta fopra 
nove vomeri infuocati , fenza. toccarne, 
alcuno-. 

O R D I G N I , femplicL e popolari iftru-
raenti ,, adoprati nelle. operazioni le piu. ov-
vie e frequenti ^ e particolarmente nel far de-
gli altri illrumentj piíi compleffi ..Vedi ISTRU-
MENTO ., 

Gli. ordigni íono divifi m ordigni da taglio ^ 
da.molla , aguzzi, o da puma % &c.. Vedi A c -
CIATO, eTEMPERARE.. 

O R D I N A L E J nella Graramatica un epí
teto dato a que' numeri che indicano Tordi-
ne delle cofe, od in qual. rango fono poíle 
Vedi NUMERO.. 

COSÍ, pr imo, fecondo,. décimo,, centefi-
mo,, &c, fono; numeri; ordinalit VcdiCAR-
DÍÑALE 
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O R D I N ALE , é anco una voce Latina tccle-

fiaftica , che fi prende per un libro conte
nente Tordine e la maniera di compiere i divi-
n i u f i z i . VediRnuALE 

O R D I N A R I I 3 nell Ant ichi ta , eranocer-
t i sladiaíori , deñinati a fare fpettacolo e 
moftra , combaltendo in certi giorni flabiliíi, 
&C. Vedi GL A DI ATORE. -

O R D I N A R I O , cib che fuccede odoccor-
re frequcnternente , e comunemente . Vedi 
EsTRAORDINARIO • 

N o i diciamo , i l corfo ordinario dclle co-
fs • tutto quello che íi fa í'enza miracoli, fifa 
per agenti orám^r/ , 

Ambafciatorei o Inviato ORDINARIO , co-
lui che viene mandato a rifiedere íiabilmen-
te , e per un certo numero d^anni, «ella cor
te di qualche Principe, o Repubbiica, affi-
ne di mantenere la buena intelligenza , e 
invigilare agí' intereffi dclla fuá Nazione . 
Vedi AMBASCIATORE , INVIATO , RESI
DENTE, &c. 

ORDINAUIO, Ordinarius, nella legge ci-
vile , é un giudice vcüi to deir autorita , 
di udire le caufe, c dame fentenza, di fu o 
proprio d i r i t to , ed in quanto egli é un raa-
giflrato ; e non per deputaziene . Vedi 
GIUDICE. 

ORDINARIO , nella legge comune e ca
nónica , dinota colui che ha giurisdizionc 
ordinaria od immediata nelle caufe Ecclefia-
fliche nel tal luogo. _ 

Nel qual fenfo gli Arcidiaconi fono ord¿-
narj. — Abbenché tale denominazione piu 
fpeffo fi dia al Vefcovo della Dioccfi , i l qua-
le ha giurisdizione ordinaria Ecclefiañica , e 
la coliazione de'benefizj . Vedi VESCOVO , 
CORTE, ECCLESIASTICO , &c. 

V i fono diverfe cappelle, capitolí , abba-
zie , &c. efeníate dalla giurisdizione deiror-
i i n a r i o . Vedi CAPPELLA , ABBAZIA , &c. 

L'Arcivefcovo é ordinario di tutta la pro
vincia , cui s'appartiene a lid di vi í i tare, e r i -
cevere appellazioni dalle giudicature , o da' 
tribunali inferiori . 

I Canonifli chiamano i l Papa , ordinario 
degli ordiñarj , dappoiché per lo Concilio 
Lateranefe egli ha otíenuto i l diritto di con-
íerire , per prevenzione , tu t t i i bencfi-

, efeludendo i collatori ordinarj . Vedi 
COLLAZIONE . 

O R D I N A T O , Vedi V Articolo Co-
«RDINATO. 
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O R D I N A T E , nella Geomctria , e nelle 

Coniche , fono Jinee tírate da un qualche 
punto della circonferenza d 'un 'e l l i f f i , o d' 
altra fezione cónica , perpendicolarmente a 
traverfo dell 'aífe, aH'altro lato . VtálSeziom 
CÓNICA . 

I Latini le chiamano crdinatim appíicatae. »* 
T a l i fono le linee M M , M M , &c. ( Tav. 
Conic, fig. 2 6 . ) 

La met^, di eiafeuna di quede, cioé le l i 
nee E M , E M , &.c. fono propriamentefolo 
femi ordinatc, abbenché volgarmente íi chia-
mino crdinate. Vedi SEMIORDINATA . 

Nelle curve del fecond'ordine; fe due l i 
nee rette paraílele fien tiraíe cosí che con-
corrano nella curva in tre punti : la linea 
retta che taglia quefte paraílele cosí , che la 
fomma deile due patti terminanti alia curva 
da una banda della fecante , fia eguale alia 
terza parte terminata alia curva dali' altra 
banda ; tagliera tutte 1'altre linee rette pa
raílele a quefte , e concorrera nella curva 
in tre pun t i , nella íleíía maniera, i.e. cosí 
•che la fomma delle due partí fur' una banda fa-
ra fempre eguale alia terza parte ful!1 altra: — 
E quefte tre parti cguali da una banda e dali' 
altra, fono chiamate dal Cav. Neuton , ordi-
natim applicatíe , ovver ordinate delle curve 
4e\ fecondo ordine. Vedi CURVA . 

ORDINATA in una parábola. Vedi l ' A r t i -
colo PARÁBOLA. 

ORDINATA in una tperbola. Vedi l 'Artico-
lo IPERBOLA . 

ORDINATA in una elliffi. Vedi 1'Articolo 
ELLISSI . 

Ragione ORDINATA, é quella in cui Tante-
cedente della prima ragione é al fuo confeguen-
t e , come rantecedentedella feconda é al fuo 
confeguente . Vedi RACIONE. 

O R D I N A Z T O N E , Fatto di conferiré g i l 
ordini facri; o d'iniziare un Candidato al Sud-
diaconato, alDiaconato, ed al Sacerdozio. 
Vedi ORDINI, e RE-ORDINAZIONE ^ 

Vordinazione de' Vefcovi é piu propriamen
te chiamata confecrazione. Vedi VESCOVO e 
CONSECRAZIONE, 

L ' ordinazione é ñata fempre flimata la pre-
rogativa principale de' Vefcovi ; ed egli-
no tuttavia ritengono quefía funzione co
me un fegno della Sqvranita fpirituale nella 
loro Dioceí i . 

Nella difciplina antica, m~\ ordinazione va
ga ed aflbluta, non íi conoícea ; ma dove-

v a 
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va ognuno avcre una Chiefa , della qnale egli 
fi ordinaffe Cherico, o Prete. — Nel duo
décimo Secólo, quefla difciplina fi rallentb , 
cficomincib a ordinare fenza alcun t i to lo , o 
benefizio. Vedi BENEFIZIO-

I I Concilio di Trento riftorb l'antica di
fciplina , e flabill che non f i ordinafí'ero fe 
non quelli i quali foíTero provvifíi di un be
nefizio bailante per mantenerli . — L'ombra 
¿ella qualpratica, hatuttavia luogo appreffo 
no i . Vedi COMMENDA , 

I R i forma ti tengo no , che la vocazionc 
o miffione del popólo fia la fcla cofa effen-
ziale alia validita del miniftero ; ed ínícgna-
no , che V ordinazione non é un Sacramen
to , come tiene la Chiefa Romana , rna 
folo una cerimonia , che rende detta vo-
cazione o fcelta piu augufta ed autentica . 

I I Concilio di Roma nel 744, ordina che 
non fi tengano ordinazioní fuorché ne'mefi , 
pr imo, cuarto , fettimo, e décimo. •—Ap-
preflo no i , i giorni ordinazione fono le quat-
tro Domeniche immediate fuííeguenti le fet-
timane delle 4 témpora: cioé laíeconda Do-
menica di Quarefima , la Domenica della T r i -
r . i ta, e le Domeniche che feguono al primo 
mercoledl dopo l i 14 Setrembre, e l i 13 De-
cembre . •—Papa Aleílandro I I . condanna l V -
dinazioneper faltum, come la chiamano ; cioé 
i l rice veré un ordine fuperiore fenza pallare 
per T interiore. 

O R D I N E , nell'Architettura , un fi 11 era a 
dei diveríi membri , ornamenti , e propor-
zioni di una colonna e di un pilañro . — 
Ovvero , una fimmetria o difpofizicn rego-
lare delle parti fporgenti di un edificio ; 
delle quali la colonna é la principale ; cosí 
ehe fi formi un bel tutto 
íig. 25 , 27 , 29 , 31 , 33 
LONNA. 

Perrault defínifee VOrdine, quello che pre-
ferive le proporzioni delle colonne intere, 
e determina le figure di certe part i , conforme 
a'differenti caratteri , che i 1er varj ufi e 
íini richieggono . 

M . le Clerc defínifee YOrdine , una colon
na caricata o corredaía di un' intavolatura , 
e foftenuta fopra un piedeftallo . 

Le definizioni che Vi t ruv io , Bárbaro , 
Scamozzi &c. danno dell' Ordine , fono s) 
ofeure, che farebbe qui vano i l ripeterle : fen
za pero fermarci fopra la definizione di una 
parola 3 che i l coíiume ha íiabilita , baila 

Vedi Tav,AYchit. 
Vedi anche Co-
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offervare , che v i fono chique crd'mi di co
lonne: tre de'quali fono Greci , W Dórico , V 
Jónico, ed 'úCorintio; e due I ta l i an i , i l To-
fcano ed ú Compo/ito. 

1 tre ordiniGrcci rapprefentano i tre mo-
di differenti di fabbricare , cioé i l fodo , i l 
dilicato , ed i l mezzano ; i due Italici fono 
produzioni imperfette di que l l i . I I Heve 
riguardo che i Remaní ebbero verfo queíti 
u l t i m i , é manifeílo, dal non trovar noi un 
efempio nell'antico , dove íieno tramifehia-
t i . Quell'abufo che i moderni hanno intro-
dotto coila miftura degli cr^WGreci eLati-
n i , oílerva Daviler, che é nato dal non r i -
flettere fuli' ufo che ne hanno falto gli 
antichi. 

L ' origine degli crdini é quaíi cosí antica 
come Tumana focieta . I I rigore delle íla-
gioni guidb prima gli uomini a far delle pic-
ciole capanne, dove ritirarfi ; fulle prime, 
mezzo fotto térra , e V alíra meta di fopra 
coperta di floppia o paglia: alia fine diven
tando piu efperimentati, piantavano de'tron-
chi d' alberi e dir i t t i e te fia a t eña , met-
tendone altri incroce od a traverfo per foíle-
nere i l coperto. Vedi ARCHITETTURA . 

D i qua prefero i l cenno e V idea di una 
piu regolare architettura j imperciocché rap-
ptxfcntaroníi le colonne dai tronchi dir i t t i 
degli alberi; le fafce, o cinture, che fervi-
vano a ritenere i tronchi dallo ferofeiamen-
to , efprimean la bafe ed i capitelli i e le 
travi o corren t i meífe a traverfo , diedero 
T idea delT intavolatura ; ficcome i coperchj 
o tett.i , che finivano in punta , la diedero 
de'frontoni e de'pinnacoli. Quefla almeno é 
laipotefi di V i t r u v i o , che troviamo affai bene 
illultrata da M . Blondel. Vedi C APITELLO , 
P l E D E S T A L L O , & C . 

A l t r i vogüono , che le colonne prendefie-
ro la lor origine dalle piraraidi, che gli an
tichi ergevano su i loro fepolcri ; e che le 
urne, dove erano chiufe le ceneri de' mor-
t i , rapprefentavano i capitelli, i l cui abaco 
era la tegola , mefia fopra le urne per co-
prirle : ma i l penfiere di Vitruvio fem-
bra piu naturale . Vedi ABACO , ACAN
TO , &c. 

Alia fine , i Greci regolarono F altezza 
delle loro colonne , giuña le proporzioni 
del corpo uraano : la Dórica rapprefentava 
un uomo di forte e robufia figura, o for
ma , la Jónica quella di una donna j e la 
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Ccrintia qudla di una donzella : Le loro 
bafi ed i capitelH erano le loro acconaa-
ture di capo, i loro calzan, &c. Ved] BA-
SE & C « 

Qucfíi ordini prefero i loro noroi dal popó
lo t ra ' l quale furono inventad: Scamozxi 
adopra termini fígniíicativi per efprimere i l 
joro carattere; quand'ei chiama UTofcano, 
j ] gigante feo 3 i l Dórico ^ V ereuleo ; 'ú Jónico , 
i l naturale ; 'úCompofno ^ V eroico , ed i l Co-
rintio, i l virgtnale . Vedi ciafcun ordine fot-
to i íuoi propri Ar t i co l i , Tose ANO, DÓ
RICO, &c . 

Per daré un' idea genérale degli otdini ; 
fi de ve oífervare , che i l turto di ciafcun 
©ri/'W é comporto di due parti almeno ; cioé 
áeíla coíonna e della intavolatura •, ediquat-
tro parti al piü , quando vi é un piediílallo 
foíto la colonna, ed un acroterio , in cima 
all' intavolatura : che la colonna ha tre parti , 
cioé la bafe i l fuflo , ed il capitello ; i5 inta
volatura ne ha tre parimenti; cioé Yanhitra-
vcy i l [regio, e la cornice : le quai parti fo
no tutte differenti nei diverfi ordini . Vedi 
ciafeuna parte fotío i l fuo Articolo, INTAVO
LATURA, CAPITELLO, &c. 

ORDINE Tojcano, é i l primo, il piu fem-
plice, e folido : la fuá colonna é íette dia-
metri alta j ed i l fuo capitello, la fuá bafe , e 
i ' intavolatura , non hanno che pochi membri 
od ornamenti. Vedi TOSCANO » 

ORDINE Dórico , é i l fecondo , ed i ! piu 
confacente alia natura. Non ha ornamento 
fulla fuá bafe , o nel íuo capitello . La 
fuá altezza é otto diaractri . I I fuo fregio 
é divifo per triglyphi , emetope. Vedi Do-
E i c o . -

ORDINE Jónico ^ é i l terzo y ed una quafi 
media proporzionale fra la folida e la di l i -
cata maniera. I I fuo capitello é adornato dt 
volute, e la fuá cornice di denticuli . Vedi 
JÓNICO . 

Mich. Angelo , contro tu t t i gli Autori , 
da ú Jónico una folamano o feriedi foglie nel 
fondo del capitello. 

OKDINE Corintio) inventato da Callimaco, 
e ilquarto? i l piu ricco, ed il piu dilicato. 

fuo capitello é adornato di due mani od 
ardmi di foglie, e di otto volute , che fo-
itengono 1'abaco. La fuá colonna é dieci dia-
rnetn alfa , e la fuá cornice ha demodiglioni. 
Vedi CORINTIO . 

ORDINE Compofuo, i l quinto e F ultimo 
Tcm. VI. 
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(abbenché Scamozzi e le Clero lo facaana 
i l quarto) é cosí chiamato , perché i l fuo 
capitello é compoíio da quelli degli altri 
ordini , avendo le due mani di foglie del 
Cor in t io , e le volute del Jónico . W altresi 
chiamato i l Romano , perché inventato tra 
i Romani. La fuá colonna é dieci diametri 
alta; e la fuá cornice ha denticuli, ofem-
plici modiglioni . Vedi COMPOSITO , e 
ROMANO . 

ORDINE Rujlico^ é quello che é adornato 
di pietre cantonali, di fport i , di fcanalature, 
&c. Vedi RUSTICO . 

ORDINE Jí t t ico, é un picciol ordine di pi-
laf ir ini , con una cornice architravata per fuá 
intavolatura \ come quello del caftello di Ver-
faglies fopra i\Jónico, dalla parte del giardino. 
Vedi ATTICO . 

M . Blondeí chiama i piccoli pilaftri degli 
a í t i c i , e raezzanini, ordini f a l f i . . 

ORDINE Perftano^ é quello che ha figu
re di íchiavi Perfíani , in vece di colon-
ne, per foílenere 1'intavolatura . Vedi PER-
SI ANO . 

ORDINE Cmyatico , é quello la di cu i 
intavolatura é foftenuía da figure di don-
ne , in vece di colonne . Vedi CARYA-
TIDI . 

ORDINE Gótico, quello che devia dagli or
namenti e dalle proporzioni dell' antico ; 
e le di cal colonne fono o troppo mafíicce, 
a modo di pi l ier i ; o troppo fcarne , come 
paletti ; i fuoi capitelli fuori di qualunque 
mi fu ra ; e intagliati con foglie di acanto 
falvatico, con cardi, cavoli , e f i m i l i . Vedi 
GÓTICO . 

ORDINE Francefe , é un ordine di nueva 
invenzione , nel quale il capitello coña de' 
fimboli, od at tr ibuti , proprj de5 Franceíi ; 
come di teíle di galli , di fiordaliíi, o gi-
g ü , &c . 

Le fue proporzioni fono quelle del Corin
t i o : tale é 1'ordine efeguito da M . le Brun , 
nella gran gallería di Verfagües; e quello di 
M . le Clerc. 

M . le Clerc el da un fecondo Ordine To
jcano , ed un ordine Spagnuolo , oltre i l fuo 
ordine Francefe, — I I Tofcano ei lo nove ra 
tra i l primo Tofcano e il Dórico, La fuá al-
tezza ei la fa 23 femidiametri , 22 m i -
nuti . La colonna ne dee averc 15 , i l 
piedjílailo 5 , 6 ! ' intavolatura 3 , e 22 
minuti : e propone i l fuo fregio da or-

K naiíi 
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narfi con teftuggini che fono f armi ¿ella 
Tofcana. 

L* ordine Spagnuolo ei lo mette tra i l Co
rintio ed i l Compoftto . Tut to V ordine ei lo 
fa 30 femidiametri 28 minuti ; la colonna 
ne ha 9 , e 25 m i n u t i ; i l piedeñallo 16 , e 
18 m inu t i ; e i 'intavolatura 4 , e 15 minu
t i , Le corna dell' abaco ei le fofliene con 
piccole volute; i l mezzo , in luego di una 
xofa, ha i l mufo di un leone: queñ 'an ima-
le effendo i l fimbolo della Spagna, ed efpri-
mendo la forza, ia gravita, e Japrudenza di 
.quellaNazione.. 

ORDINI Greci, Vedi rArticoloGRECO . 
ORDINE, fi prende anco per unac la í íe , o 

áivifione de'membri del corpo di unoStato, 
,0 di una Repubblica ; in riguardo all ' affem-
blee , alia precedenza3 &c . Vedi RANGO , 
PRECEDEUZA , ¿kc 

I n queño fenfo, V ordine h una fpezie di 
dignita , che , fotto i l medefimo nome , é 
comune a diverfe per íbne; e che, di per sé , 
non da loro alcuna particolare autorita pub-
blic«? , ma folo i l rango , e la capacita 
,di arrivareagli onori , ed agli impieghi. 

Per compendiare quefla .dcünizione ; 1'or-
áine fi pub .diré che fia una dignita accom-
pagnata dall'attitudine per il pubblico impie-
g o . — Con che íi diftingue áa officio, che 
é V efercizio di una pubblica commiííione i 
Vedi OFFIZIO. 

In queño íeníb, la nobilta é un ordine, &c . 
I I Chericato é altresl un ordine , &c. Vedi 
NOBILTA', &c, 

ORDINE , ¿ anco i l titolo di certi l ibri anti-
.chi, contenenti i l divino offizio, con Vordine, 
e la maniera di compierlo... Vedi LITURGIA , 
MESSA, ORDINALE, &c. 

L ' Ord'me Romano é quello in cui fono 
efpofte le ccrimonie che lono in vigore nella 
Chiefa Romana . Vedi RITUALE . 

ORDINE nell' Albonomia, &c . U n plane
ta fi dice andaré fecondo V ordine ú ú fegni , 
quando é diretto , procedendo da Ariete in 
T o r o , di qua a Gemini , &c. Ei va centro 
Y ordine o la fucceíTione de' fegni, quando é 

ORDINE di battaglta, é i l collocamento de' 
battaglioni e fquadroni in una , due , o tre 
linee ., ftcondo che i l terreno ammette ; o 
per azzuftarfi coll' inimico , o per eííernc 
fatta raflegna davanti al Genérale . VediLr-
JSEA &c. 

Un ORDINE di mareta é dífpoño in du<í 
o tre colonne , fecondo i l terreno . •— Gl i 
mdini e 1' evoluzioni fanno i l foggetto della 
feienza della TaBica. Vedi TÁCTICA. 

ORDINE , piü particolarmente fi prende 
per Teguaie diílanza di un rango, o di una 
fila da un' altra,. 

I I folito ordine nelle file, é tre piedi; nci 
ranghi, fei piedi. L ' ordine aperto , o di mar-
da é due volíe di piü . Vedi RANGO e 
FILA 

ORDINI, per eccellenza, od ORDINI 5*̂ -
m", dinotano un carattere peculiare agli Ec» 
clefiaílici , con cui egüno vengono feparati 
per lo miniftero. Vedi ORDINAZIONE . 

Quefto é i l fefto Sacramento della Chiefa 
Cattolica. Vedi SACRAMENTO 

Nelle Chiefe de5 Riformati non v i fono che 
tre ordini ; cioé Vefcovi, Preti e Diaconi , 
Nella Cattolica Romana fono fette, eíclufive 
dalT Epifcopato. Vedi GER ARCHIA . 

Quefli fette ordini fono diñinti in minori; 
£ maggiori, o facri * 

Gi l ORDINI minori fono quattro; cioé delP 
ofliario, dell'eforcirta , del lettore ,e deli'aco-
lito . Vedi ESORCISTA , ACOLITO , &c. 

Quelli che fono negli ordini minori fipof-
fono mariíare : ed infatti gK ordini minori 
fono confiderati per poco piu che r i t i o for-
malitadi, e come gradi neceífarj per giugne-
re zgli ordini piü a l t i , I I Concilio di Tren
te ordina che non vi fieno ammeffi , fe 
non quelli i quali intendono i l Latino ; e 
raccomanda a 'Vefcovi, che oflervino gHu-
tervalli , od interftizj nel conferirli , affin-
ché gl'iniziandi abbiano tempo fufficiente per 
efercitatfi nelle funzioni di ciafcun ordine , 
ma lafeia ai Vefcovi la podefla di difpenfa-
re da tai rególe; di maniera che i quattr'or-
dini fi conferifeono d'ordinario inundime-

retrogrado , cioé quando va all' indietro, dai defirae, e fan folo la prima parte della cerimo-
pefci alf aquario , &c . Vedi DIREZIONE , 
RETROGRADAZIONE, SEGNO , &c. 

ORDINE, nella guerra, di nota una difpo-
fizione delle parti diun'armata, o ful mare 
o in térra ; fia per marciare, o per far vela, o 
peraítaccar batiaglia, & c . Vedi ARMATA i 

nia dell1 ordinazione . Vedi MINORE. 
• I Greci non hanno quefíi ordini mino

r i , e paííauo immediatamente al Suddiaco-
nato; i Riformati al Diaconato. 

La loro prima origine é aíTegnata da Fleu-
rí, nel tempo dell' Imperadore GiuOiniano. 

Non 



Non fi richiede né fcelta o vocazíone pub-
blica né benefizio pegh ordtm minon 5 e 
pub anche un illegittimo goderne fenza di-
fpenfazione i né j a bigamia é per effi un 
oílacolo.- ¡ . . , x 

G/Z ORDINI Sacnr o Maggmt y s e gia 
offervato che fono- tre ; cioé quei del Día-
cono, de! Suddiacono , e del Sacerdote ?efcíu-
fíve dalVefcovo . Vedi DIÁCONO , &c. 

I l Coneilio drTrento r rinmcciando e rav-
vifando lanrica difeipíina, proibifce d'eííere 
alcuno amraeffo. agli ordini raaggiorr, fenza 
eíTere in una quieta' poffeffione á i qualche 
Benefizio j baftevole per una decente fuffi-
flenza ; non permettendo le ordinazioni co5 
t i tol i di patriroonj o di penfioni , fe non 
fe ne' cafi , che i l Vefcovo giudica efle-
re in^ utilita della Chiefai i l difporre. a l t r i -
menti. . 

Si dice che uno é promoffo agli: ordini 
per faltum , quando non ha prima paffati 
gü ordini i n f e r i o r i I I Concilio di Coñanti-
nopoli proibifce che un Vefcovo fi ordini 
fenza eífere paífato per tutt i i gradi; puré 
JaStoria della Chiefa ci fomminiüra efempj 
di Vefcovi confacrati, fenza aver paífato per 
Vordine del Sacerdozio \ e i l Panormitano giu
dica tuttavia che una. tale, ordinazione fia 
valida.. 

ORPINI M i l i t a r i , fono compagnie di ca-
val ier i , inüitnite da' Re e da' Principi ; o 
per difeia della fede , o per conferiré contra-
fegni donore , e far dellediílinzioni tra i loro 
fudditi . Vedi CAVALIERE.. -

V i fono ftati cinque ordini puramente m i -
litari in Inghilterra cioé quelli de' Cava-
Heri della- giartiera , de'Ca-valieri bannereti „ 
de' Cavalieri del Bagno r de' Cavalieri baccel-
l i e r i , e de'Cavalieri Baronetti. Vedi l 'inftitu-
zione di ciafcheduno ai loro l u o g h i G i ARET-

. TIERA , BAGNO , &C. 
ORDINE Cardo . Vedi CARDO. 
I Francefi hanno avuti cinque ordini mi-

litari ,. cioé quello' de la: genette r inftituito: 
da Cario Marre!lo ma che'prefto fcadé . — 

ordine-della Vergine Maria r chiaraato po-
fcia: Wordine della Jlella r inílituito' dal Re 
Giovanni fiel 1352 . — V ordine dello Spi
nto Santo v o del cordón- b l eu -v membri del 
quale dévono prima, eííere Cavalieri di San 
Michele . Vedr SPIRITO SANTO E V 
ordine dt:S..Lodovico r, iftituiíü da Luigi X I V . 
siel 1^93;-

7 í 
I Principi del fangue , i Marefcialli di 

Francia , 1' Ammiraglio , e i l Genérale r 
diventano Cavalieri di S. Luigi per i l loro 
offizip. 

ORDINE d i Alcántara . Vedi; ALCÁN
TARA . 

ORDINE di Crifto. Vedi CRISTO".-
ORDINE della Croce. Vedi CROCE. 
ORDINE delP Elefante . Vedi ELEFANTE « 
ORDINE del FellooTofon d'Oro, Vedi VEL

LO D'ORO. 
ORDINE del Kofarío . Vedi ROSAR 10 . 
ORDINE della Stella. Vedi STELLA . 
ORDINE della Stola, &c. VediSTOLA. 
Ov>mmMiiit'ariReligioftr fono gl ' if t i tuit i ; 

in: difefa della fede, eche hanno il privilegio 
di poter diré Meíía j ed a'quali é nel medefimo' 
terapo proibito i l matrimonio, &c. 

D i quefla fpezie fono i Cavalieri di M a l 
ta r o di So Giovanni di Gerufalemme. —• 
T a l i puré erano i Cavalieri Templar] , i 
Cavalieri di Calatrava , i Cavalieri di S.La-
zaro, i Cavalieri Teutonici , &e. Vedi cia-
fcuno fotto i l fuo Articolo s. MALTA J? TEM
PLARIO , &c. 

I I P. Putignani novera per veri ordini re-
ligioft quegli ordini wil i tar i , ne'quali é proi
bito i l matrimonio . — I IP . Papcbrochio dice 
che é vana fatica cercare ordini militar i a van-
t i i l XILSecoio 

ORDINI Keligioft , fono congregazioni o 
focietadi di monaci, frat i , &c . che vivono 
fotto un iíleíío fuperiore nella fteíía manie
ra , e portando T ifteífo abito . Vedi RELI-
GIOSÍ , e CONGREG AZJONE .,-

Gi i ordini Religiofi fi ponno ridurre a cin
que fpezie cioé a'Mo?7<?a, a1 Canonici, ¿ C a 
valieri ^ a' Frati mendicanti^ ed a' Cherici re
galar i o Vedi ciafcuno fotto i l fuo Art icolo , 
MONACO CANÓNICO , &c. 

I I P. Mabillon oííerva, che fin al I X . Se
cólo quaíi tutt i i Monañerj in Europa fegui 
tarono la regola di S.- Benedetto ; e che la 
diüinzione degli ordini non comincio pri
ma della riunione di diverfi Monafterj in 
unaCongregazione :• che Sant'Odone , Abba-
te di' Cluni comincio i l primo quefla riu
nione , recaudo diverfe cafe fotto la dipen-
denza di Cluni : che un poco appreífo, nell' 
X 1 . Secólo , forferc i Camaldolefi ; quindi 
per gradi la Congregazione di Vallombrofa; 
i Ciflercienfi , 1 Certofini , gli Agoftiniani j i 
ed alia fine nel X I I I . Secólo, i Mendicanti.. 
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EgH aggiugne, che Lupo Servato , Abbate 
i iFerrieres, nel I X . Secólo, é i l primo che 
pare che diftingua Y ordine di San Bene-
detío dal rimanentc , e che parli di effo 
come di un ordine particolare. Vedi BENE-
DITTINI. 

Ordine blanco dinotb 1' ordine de'Canoni-
ci regolari di Sant1 Agoflino . Vedi AGO-
&TINO . 

Ordine ñero , dinotb 1' ordine de'Benetíitti-
ni . — Queüi nomi fu ron o prima dati a 
queíli due erdini daJ colore del loro abito ; 
ma fono andati in disufo dopo Tinílituiione 
di var) altri crdini che portano veü-i dei me-
defimi colori. 

Ordine grigio, fu ií nome antico de' Cf-
flercienfi ; ma dopo i l cambiamento dell' 
abi to , i l norae lor piü non conviene. Vedi 
CISTERCIENSI . 

ORMNE delta Carita * Vedi V Articoio 
CARITA1 • 

ORBINE di S. Salvaton * Vedi 1' Artícelo 
SALVATORE. -

Terzo ORDINE» Vedi 1'Articoio TERZO. 
ORDINE nella Geometría delle Curve. Vedi 

GENERE, LINEA, e CURVA. 
Liér» degli ORDINI . Vedi F Ariicoío 

LIBRO . 
ORDINE Intsrhmtma^ nella Legge. Vedi 

INTERLOCUTOR10. 
O R E , Vedi T Articoio ORA. 
O R E C C H I A , Aur is , L' órgano delf udr-

t o ; o quella parte con la qual gli anima-
1¡ ricevono rimpreífioae de'fuoni. Vedi UDi-
TO , e SUONO. 

L ' orecehia generalmente fi divide in inier-
na , ed efierna . •— L ' orecchia e/lerna , o i l 
di fuofi útil'1 creccki-a ¿ nella maggior parte de
gli animali ^ confífte in due gran par t í , cioé j 
quella che appare fporgente dal capo , chia-
vnata ] ' aurícula ; ed una parte di dentro, che 
mette nel cranio per un anguüo paiíaggio , 
chíamato- i i Meatus auditorius , e conduce 

«Ilí' orecchia propria , o ¿inris . 
V Aurieula^ o la parse in fuori deH' • r«« 

cMa; ejlerna, é femieircolare , e contiene di-
ver fe fmuofitadi . l«i fuá parte fuperiore 
che é U piu Wga , e chía mata pi-nna , e 
qualchc volta ala y e 1' inferiore , che é piíi 
i lret ta, piu molle e péndula , ¿1 lo&o, o la 

fihrg , effeado quella da cui íoí pendón o le 
tionne i loro oree^hini ,. o cerchietti , & c . 
L ' Area eftertote» o l*anij^m»úéPmistiMti* > 
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é chkmata Vhelix ; e Y interiore , che V i 
oppoíla , 1' anthelix : la piccola protuberancia 
della parte che é attacco alia faccia, échia-
mata tragus, o hircus ; ed i l faítigio, o Tal-
tra protuberanza oppoíla e giuito al di fo-
pra , artitragtís : e ia cavit^ , che guida ai 
principio del meatus, la concha. Vedi cía-
ícuna di queüe partí defentta al fuo A r t i 
coio proprio ; HELIX , TRA cus , CON
CHA , &c . 

V aúnenla fporge e ña fuori deíla teíía , 
ed é íolcata ó fcavata in diverfi tortuofi ca-
nali , che rrcevono e raccolgono Je vaghc, 
circumambienti , impreffioni e ondulazioni 
del fuono, le modificano, ele fpingononelf 
orecchia interna. El i ' é formata di una tenue 
cartilágine , copería di una peí le , Ha due 
muícoii , che negli uomini fono aífai pic-
c io l i , ond 'é che alcuni Anatomicí l i nega-
no aflatso ^ benebé alíri ne aeerefeano il nu
mero a tre , uno atíollente , e due retracn1-
si j ed altri fin a quattro . Ma ne' brnti , 
che movono ed agitano le orecchie , come r 
cavalli , gli afwit , &c. fono affai grandi e 
cenfiderabili . Coloro che hanno perdure le 
loro auricole , offerva Diohis , che fentono 
eonfufamente e fono coftretti o d i formare 
una cavita atíorno ázW orecchia colle proprie 
maní o di fervirfi di un corno, applicando-
»e 1' eftremita al meatus auditorius . Vedi 
PHONIC A . 

Nella parte interior ácWorecchia efierna f 
comprende i-1 meatus auditorius , che co

minera dal fondo della eoncha ^ chiamato f 
alvearium , g % continua m una direzione 
íortuofa , girandofi ora a queño ed ora at 
quel verfo 5 fin alia membrana tympani . I l 
meatus é fcavato fuor áe\V os temporis, efo-
derato di una pelle, o membrana, la quale 
é corredata di diverfe piccíole glandule, che 
fe para no un umore glutinofo, giallo , chia
mato cerumen, o cera delP orecchia, che fer-
ve a diíenderla dall'ingreíio de' vermini , e 
d'alíri corpi eftranei . Queño meato é urna 
i ' orecchia eííeraa in diverfi animali , come 
nVrept ih , negli uecelli, nellc tal pe, in di
verfi pefci, &c. L'eltremlta di eflo é chiufa 
da una fotti le, fecca, rotonda, trafparente 
membrana, chiamata la membrana tym pañi r 
ed impropriamente tympanum, che fepara V 
orecchia efierna dall' interna . Vedi MEATUS 
auditorias ^ e TYMPANUM . 

D i dietro la membrana tjmpani, ¿una car-
vi ia 



vitaclViamata da divcrfi Autor i 'útympanum, 
la cavitas tyrnpani, la concha interna , e mea-
tus auditmus tnternus . In queíla cavua vi 
fon cmque parti confiderabih , cioé , quaííro 
plcciole oíTa, due aperture , chiamate jora-
mina , o feneftra , ed altretíanti meatus, o 
paífaggi 5 quattro mu icol i , ed un ramo di 
ñervo . • «» t.»1 * •» 

I I primo degli off i , od oíTiculi, é i! ŵ /-
/fo/^/, malleus, o martello : i l fecondo , é 
chiamato V incas, o incudine : i l terzo, y?^-
píj-, o la ík í fa : ed i l quarto, I ' orbiculare . 
Quefte offa fono a un di preííb dell' ifleffa 
groíTezza nei nafcer de'bambini, clie quanclo 
fono giunti alia maturita j cosí che Teta non 
fa altro fe non indurarli. 

Daré moto a queíie o fia, é F ufizio dei 
quattro mufcoli di queíia cavila j tre di 
eíTi appartenendo al malleus, cioé' 1'exter-
nus , 1' obliquus , e 1' internus ; ed i l 
quarto alio ítapes , chiamato i l mufculus 
Jiapedis, 

I due meati fono fítuati a' latí delía ca-
v i t a ; Tuno mettendo nelpalato, chiamato 
«xquaduüui; 1' ahro piii breve e piu largo , 
mette nei íinus eh' é nei pyoceíTo mamilla-
re. Vedi AQUÍDOTTO. 

Le due aperture , o fenefifa , def tympa-
num i fono nelia fuperfizic dell'os peírofum, 
ch' é oppofta alia membrana del tympanum ; 
La prima, ch.is.mztufenefirao'ValiSf a eagion 
¿ella fuá figura , é íituata un poco piu alto 
che 1' altra , e riceve la bafe dello ñapes . 
L ' altra é chiamata rotonda, non oüante la fuá 
figura ovale come la prima , ed é ehiufa da una 
fottile , fecca , trafparente membrana , ebe fo-
miglia a quella del tympanum . 

L ' ultima cofa che íi coníidera netla cavi-
ta del tympanurar é una corda fina che per-
corre l ' mterior fuperficie della membrana $ 
chiamata chorda tympani . Gl i Anatomici 
líanno longo tempo difputato , s' ella foífe 
\xu arteria , una vena , un ñervo , od i l ten-
dine di uno de'mufcoli del malleus: ma fi é 
pocanzi fcoperto y ch 'é un ramo del quinto 
paio di nervi , che f i unifce alia poríio dura 
é ú ñervo auditorio. 

Le due fetveílr^ fopramentovatc, mettono 
MI uwa cavita fcavata dall'os petrofum , chia-
rnata i l labirimo, per effere intricata di va-
r) figiri e meaadri . In qucüa cavita fi fup-
pone che fia comenuta V aria innata . El i ' é 
divifa in tre parti ; k prima ¿ chiamata i i 
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vrfiióoh , a cagione che guida ucH'aitre due í 
in eíía fi oífervano nove aperture o forami, 
La feconda, poíla fur un íianco del veftibo-
lo verfo i l di dietro della teffa , comprende 
tre canali rotondi diípofti in una forma fe-
micircolare , e quindi chiamati canales fe-
wicirculares. La terza é ía cochlea , che co
ila di due parti , cioé di un canaíe femr-
ovale fpirale 5 e di una lamina formata in 
una fuga o ftrafeico fpirale. 11 canalefadue 
giri e mezzo, attorno di un perno, o affej 
íempre impicciolindofi fecondo che afcende . 
La lamina fpirale divide queña cavita in due , 
effendo atíaccata con la fuá bafe a queíto 
perno, e con 1'altra fuá e í l r e m i d , alia fu-
perfizie del canale , oppoíla al perno , per 
mezzo di una finiffima membrana . La ca
vita della cochlea cosí divifa, forma, quaíi 
due fcale a chiocciola 5 ambedue fórmate 
fulf iflcííb perno , una fopra I'altra , roa 
fenza alcuna comunicazione fra efle . NelT 
aequedoíto v ' é i l ñervo auditorio , che coila 
di due rarai , o parti , V una teñera , chia
mata portio mollis ; 'e i1 altra dura , ponió du
ra: la parte molle é diñribuita e difpendia-
ta fulF órgano dell' udito , fendo divifa ira 
cinque rami, che formano una quafi tela di 
ragno dilicatiffiraa , che intonaca i l veftibo-
l o , la cochlea, &c. La parte dura, ufe en do 
dal cranio fi diftribuifee tra le parti áú í oree-
chin eílerna < 

Gli altri vafi delT orecchia interna , fono 
aríerie e vene dalle carotidi, e jugulari. —-
Le deferizioni particolari di ciafeuna parte 
átVC orecchia , íi veggano fotto i proprj A r t i -
coli , FENESTRA , MALLEOLUS , STAPES y 
ORBICULARE, LABERINTO , VESTIEOLO , 
COCHLEA , CANALES femicirculares , Ñervo 
AUDITORIO, &c. 

L ' órgano immediato del l 'üdi re , general
mente s'é cteduto eílere la membrana dei 
tympanum : ma i piu moderni Anatomici 
moürano che quedo é un errore , dall' of-
fervazione di molti cafi , ne' quali eflendo 
queña membraíia guaíiata , e rotta , non 
é fegufta la menoma diminuziorte delfenfo 
dell1 udito. 

Le parti aííe quali fembra che raeglio s' 
appartenga queíia prerogativa, fono quelle 
che compongo no i l laberinto ; cioé la co
chlea , la lamina fpirale , i l veílibolo ed i 
canali femieircoiari : la poríio moliis dei 
ñervo auditoria , rsmificato e diííufo per 

que-
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^ueüe partí! , riceve le. impreffibnl- dVTuG-
m e le. propaga, a!, cervello o. Vedi 
UDITO.. 

D i dictro e fotto. V'orevchia: eOerna , v' é 
urna, moltitudine di glandule , chiamate pa? 
totidl: y nelle- quali^ fi: fepara¡ moka faliva , 
che trafmettefi per l i dutti ercretorj nella boc
ea Vedi PAROTIDES ». 

Le malattie delF orecchia , e delle partí 
aggiacenti fonoi i; romori O; fufurri neli3 
oreccMio,, T otalgia,, l ' otocele ,,. la for.dita r 
&c« Vedi OTALGI A ? SORDITA'5, & C O . — L5 
anatomía comparativa del!5 orírí-/)/'^ fommi-
niftra copioíl' eferapj delIa^Sapienza del Crea-
tore:: — Negli uccelli , F orecchia efterna é: 
di una forma propria- per i i voló j , non pro
tuberante 5, perché impedircbbe i l loro pro-
grefifo ^ ma. rafa e. coperta. ». Vedi. U c -
CELLO. 

Ne' quadrupedi la. fua: forma, é adattata; 
alia pofiturai ed, al movimento.del cor.po ma; 
ammirabilmente variata, fecondo u lor va-
rj bifogni r in alcuni 5 comenel lepre 5 é gran
de , aperta, e diriíta per lo qual mezzo 
queño anímale t i m i d o e inerme e avvifato, 
d' ogni- mínimo^ avvicinarfi di pericolo.: in, 
altri é coper taper tener lungi i corpi no-
eivi .. Ne'quadrupedi foíterranei che; fono 
coftretti a fcavare fotto térra, per procacciaiTs 
iralímentó , e. i3 abitazione ,. perché' un'orec-
chia protuberante gT impedirebbe 5. e fareb-
be foggetta a-urti ed o f f é f e l é lor orecchie 
íbno alfai corte., concéntrate. „ e. poüe benx 
indietro; nella. tefta ,. 

Quíndi, le talpe non han-punto d' auricu^ 
la , ma. folámente un^ foro rotondo;,, tra i l 
eolio e le. fpalle o. Alcuni Autori oííervano 
elle i l meatys o paífaggio-r. é chiufo'da una* 
piccola. pelle , clie fi;apre e diíférratcome.unaj 
p a l p e b r a I I vitello marino , e le diverfe 
fpezier di luceríole. e; d¡; ferpentü, fono pari-
menti fénze. alcuna. orecchia: efterna », E la* 
tartaruga, ü camaleonte e: quafi tut t i i pe-
fei hanno i l meato át\V orecchia afFatto chiu-
ía 5. o coperto V i : é una» forta di balena ? 
che- ha; i1, aperturai dell' orecchio. fotto- gli, 
omeri o, 

Tra. íu t te le varíete neliá ffruttura di queft" 
órgano ofiferva, i l Dottor Grew 5, che niu-
na é piü notabiie che quelle. del condotío ô  
paífaggio nelf os pet^ofum . Imperocché nei-
la civetta, la quale fi pofa su gli alberi , o 
tiiUfc t r a v i e . ítaiTi. intenta, efplorando la pre-
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da cĥ e T I di fotto,. quefto paífaggio fiftere
de e prolunga moho piü in su , che abbaf-
fo , per poter meglio; rÍGevere ogni leggjer 
fuono : in^ una volpe che fia, di: íotto fpian-
do, la fuá preda ad un: pollaio per, la rtefTa. 
ragione: egli é prolungato e fteío maggioc-
msnte: in giü: in una puzzola, o gatto fal-
vatíco , che fta intenta- per udire a dirítto 
da.vanti; a sé eglr é prolungato all' índietro 
per ricevere: un; fuono; in quella. dire^ione ; 
laddove; in un lepre v che é acutiíTimo d' 
orecchioj, e fempre penfa. d' eífere iníeguitO j 
queño paííaggio é. fupplito con un tubo of-
feo, diretto verfo a.ll5 indietro cosí che pu^ 
ricevere. i i piü piccíolb e piü lontano fuono-j. 
che dietro gli viene . 

Schelhamero nega T eíiílenza dell5 aria i n -
nata, nei labírinto ; ed a buona equita , pe-
meché v i é un paífaggio dal labmnto» nelle-
fauci;,, per cui !'' aria innaía.fcapperebbe. La-
cofa, non ammette dubitazione:: pereiocché 
fe chiudiamo i l refpiro , e ci facciam forza , ci 
riefee di protrudere l? aria- efterna nel l 'ow-
ehia-Ty* ed anche di fentirvela impetuofamen-
te feorrereo. Quando. i l ; paííaggio. é per qual; 
cagione; fi voglia,.. oflrutto come per i l fred-
do , &c . r udíto fi fa piü, tardo? ed ottufo 
E; quando per. un; inghiottir f o r t e o per al-
tro^moto della gola i l detto paíFaggio fi aprej 
ce. n5 ac.corgiatno da un improvifo ferofeio 
e immediate. fentiamo con chiarezza ;•. i l pe-
fo. dell5 aria feculenta, fcaricandofi allora dalis 
orecchia interna. Vedi.S,UONO!,% SORDITA1 j -
SÜSUURO, TROMBETTA ,, &C.. 

Diverfi. Naturalifti: , e Medíci han credu-
ta>.. che. i i tagliar T orecchie rendeífe. fterile 
ed improlifica una perfona ,, alla qual; nozio-
ne dier prima motivo i Legisiátori colT ordi-
nare che. fien tróncate \c orecchie a.\ ladri , &c., 
quafi. acciocché; non generaíTero i loro firaili <. 
Vedi, AURIS o. 

L ' orecchia ha le. fue bellézze,. le quali uns 
buon pítíore non.deve trafeurare : quando 
ella, é ben forma ta non nerde poco il capo 
a nafconderla-. Svetonio- fi diífónde partico-
larmente. falle belle orerífed' Auguño-. M^r-
zialé. mette le orechie grandi. nel numero del
le. deformita .. ( Vdiblcn Jur la^ Peimute. ) 

Appreffo gli Ateníefi era una' marca di-
nobilta l'aver perfórate k orecchie: Appref
fo gli Ebrei r, ed i Romani, un-contraílegno 
di fervitü —Sopra 1'anatomía dell' orecchia 
meritano d! eííere. veduti in particolare i trat-

t&th 



t a t l di Bartolomeo E u f t a c h i o d i Schelha-
mero , di Gioíeppe -du Vcrney e -di Val-

^ ^ ¿ C C H I A , tielIaMufica, dinota una fpe-
2le di fenfo interno , -col quale mtendiamo, 
e piudichiamo dell'armonía-, e de fuom mu-
ílcaü. Vedi MÚSICA • ,. 

Nella Mufica , pare che univerfalmente f i 
ammetta un certo íenfo diílinto dall' efterno 
delT udito j e lo cbiamiam una buona oree-
chia.. Ed una fimile diflinzione probabiimen-
te da noi u amraeíterebbe e riconofcerebbe 
in altre bifogne , fe aveffimo in pronto de' 
nomi diflinti per dinotare con efifi quefte fa-
coltadi della percezione. Vedi SENSO. 

COSÍ una grande capacita di fentire e co-
nofeere le bellezze d'una pittura , d' un pez-
TO d'architettura, & c . chiamafi un .buon gu* 
fio. Vedi GUSTO* 

Tender TORECCBIA, o ñave colV orecchia 
tefa, fecondo Rohauit , conflñe nell'eftende-
re , o quaíi legare e ftrignere i l tímpano dell' 
wecchia, « metterlo in tale í l a to , che poffa 
eflere maggiormente afFetto da ogni moto 
í remuíodei r aria edema. Vedi TTMPANUM , 
UDITO, ATTENZIONE, &C. 

< O R £ C C H I O N E , «ella Fortlíicazione , 
;Uii piccolo tratto od alzata rotonda di térra , 
cerchiato d' un muro ; aizato fulla fpalla di 
que 'bañioni che lianno delle cafematte ; per 
copnre i l cannone nel flanco ri ti rato , ed 
ovviare che non lia fmontato dagl' i n imic i . 

V i fono dell'altre forte á'vrecchioni 1 pro-
priamente chiamati fpalieggiamenti, quafi di 
figura quadrata . Vedi SPALLEGGIAMENTO . 

O R F A N O , un fanciullo, od un minore, 
privo íii padre j o che non Íia né padre né 
madre-

D i qui i Taboriti , od i feguaci di G i -
fca, vedendofi, alia di luimorte , fenza ca
po e conduttore , prefero la denominazione 
di orfani. Vedi TABORITI. 

O R G A N I C O , od ORGÁNICA Parte, nel-
la Fifiologia é queüa parte del corpo cfie é 
capace di compiere qualche atto o qualche 
operazione perfetta . Vedi ORGANO , PAR
TE, e CORPO . 

^Nel qual fenfo, tutte le partí , anche le 
pm ferífplici , poíTono eífere denominare or-
ganiche. 

ORGÁNICA-rnalattia , é un male in una 
parte orgánica del corpo , per cui la fuá fun-

7 f 
zione é impedita , fofpefa , o viziata e 
fírutta . Vedi MALATTIA , &c. 

Defcriztone ORGÁNICA delle Curve, é i l 
método di defcriverle fovra un piano , pe* 
mezzo d ' i í l rument i , Vedi CURVA . 

ORGÁNICA , nella Muíica antica , era quel-
la parte che íi efeguiva con gli Strumenti ^ 
'Vedi MÚSICA . 

V Orgamea comprendea tre fpezie di rtru-
raenn j jirumenti da flato, come la tromba^ 
la tibia, i l zafólo, Bcc. Strumemi da corda» 
come i l l i u to , ¡a lira , &c. Q fimmenti pul-
fa t i l i > o queili che íi fuonano col battere , 
•come i taraburri, &c. Vedi ciafeuno al fu® 
luogo , TROMBA , &c. 

OKGh 'NO •) Opyccvoy, fi prende in genere 
per ogni cofa formata, e deftinata per qual
che determinata azione , per qualche ufo ^ 
ofunzione. Vedi PARTE, ed ISTRUMENTO-

Gl i ORGANI , o le Parti -Organiche del 
•corpo fi dividono in primar] z fecondarj. —\ 
I primarj fono i compol'H di parti fimilari , 
e deftinati ad una fola o íingolar funzioné 
Quelli che collano di diverfi di quefti, ben-
ché appropriati ad una femplice azione , ü 
reputano organi fecondarj * 

Gosl le vene , le arterie , i nervi , ed \ 
mufcoli , fono organi primarj 5 e le mani ^ 
le dita, i&c. organi fecondar], 

ORGANO del fenfo , é queila parte d5 ua 
•corpo anímale , col mezzo di cui egü per-
cepifee gli oggetti eflerni. Vedi SENSO , 

Quefti vengono da alcuni divifi in órgano 
interno, ch 'é i l cervello; ed organi ejlerni ^ 
cioé rocchio , T orecchia, i l nafo, &c. Ve
di CERVELLO, OCCHIO, ORECCHIAj H A -
SO, I&C. 

ORGANO nella Muíica dinota i l piu gran
de ed i l piü armoniofo di tu t t i gli flrumcnti 
da. fiato, o d' aria ; che principalmente fi ufa 
per iuonare i l baífo continuo, con tut t i i íuoi 
accompagnamenti. Vedi MÚSICA . 

L ' invenzione ¿QW órgano é moko antica , 
benché fi conceda che fu poco ufato prima 
dell' ottavo fecolo , Pare che fia flato tolto 
dai Greci . Vitruvio ne deferive uno «el fuo 
décimo l ibro. L ' Imperator Giuliano ha un 
epigramma in fuá lode ; e San Giro lamo fa 
menzione d' uno, i l quale avea dodici man-
t i c i , e che fi poteva fentire mille paffi , od 
un miglio lontano ; e d' un altro in Geni-
falemme che fi fentiva ful monte degli U l i -

v i * 
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v i . La ñruttura dell'órgano moderno fi pub 
toncepire come fegue. 

V órgano é un adunamento di diveríl fila-
l i di canne o tub i . La fuá mole o grandez-
2a fi fuole efprinnere rnercé la lungherza de!-
ia fuá canna principale : cosí diciamo , un 
órgano di 32 piedi, di 16 piedi, di 8 piedi, 
e di 2 piedi. 

Gl i organi di Chiefa coftano di due par í ! , 
cioé del corpo principale ácWórgano , chia-
mato 1' órgano grande , e del pofuivo, od cr-
ganetto, che é un piccolo armadio, ordina
riamente pollo dinanzi ZVL órgano grande . 

Uórgano ha almeno una mano o un ordi-
nc di chiavi , quando ha folamente un cor
po i e due o tre , quando ha aggiunto un 
crganetto. Gli organi grandi han quattro, e 
qualche volta cinque ordini . In oltre, i pe-
dali , o le canne grandiffime hanno la loro 
chiave, i cui tafti íi fuonano coi piedi . Le 
chiavi d1 un órgano fono ordinariamente di-
vife in quattro ottave cioé la fub-oftava 
feconda j la fub-o£lava prima, la ottava di 
Kiexzo, e la ottava prima. Ciafcuna ottava 
€ divifa in dodici taf t i ; de'quali i fette ne-
r i moftrano i fuoni naturali, ed i fette bian-
chi i fuoni artifixiali ; cioé i b-molli , e i 
diefis. Cosí le chiavi fogliono conteneré 48 
taf t i . Alcuni Organifti aggiungono a quefio 
numero uno o pih tafti nella terza fub-ocla-
va , egualmente che nella feconda. N ó t a t e , 
che ne'clavicembali e nelle fpinette , i tafti 
o íe voci naturali ordinariamente fi fegtrano 
bianchi, e gli artifiziali neri. I pedali fi eften-
clono a due o tre ottave , a piacere delT or-
ganifta: cosí che i l numero de'tafti é inde-
terminato. 

Ogni chiave, od ogni tafto, quand'é pre-
nuito g iu , apre una valva od un cavicchio, 
che corrifponde per i l lungo , a tanti fori , 
quanti vi fono ordini o file di canne , ful 
cannone delT órgano . I fori di ciafcun ordi-
ne s'aprono e chiudono per mezzo d'un re
gí (tro , o regoletto , forato con 48 buchi . 
Con tirare i l regiftro , i fori d' un ordine fi 
aprono, perché i fori del regiftro corrifpon-
dono a quelli del cannone . Cosí che con apri-
re una valva,, r aria o i l fiato , pórtalo nd 
cannone da un gran paio di mantici , tro
va un pafíaggio nella canna, che corrifpon
de al buco aperto del cannone . Ma con fo-
ípignere i l regiftro , l i 48 fori del regiftro 

non corrifpondcndo ad alcuno di quelli del 
cannone , quella ferie di tubi o cannt cor-
rifpondente al regiftro fofpinto , fi chin
de . Dal che fegue , che con tirare diver-
fi regiftri , diverfe file di canne fi aprono ; 
e la ftefla cofa fuccede , fe 1' ifteftb regi-
firo corrifponde a diverfe file. Quindi le fi
le od ordini di canne diventano femplici, o 
comporte : femplici quando folamente una fi
la corrifponde ad un regiftro ; compofte, quan
do ve ne corrifpondono diverfe . Gl i orga
nifti dicono , una fila o ferie é compofia , 
quando diverfe canne fuonano , al premere 
d1 un tafto. 

Le canne órgano fono di due fpezie ; 
Tune con bocche fimili ai noftri flauti; l'al-
tre con cannucce o canne infertte. Le prime 
chiamate tubi o canne di mutazione, conftano 

1. D ' un piede A A B B , ( Tav. MifcelL fig. 
15.) che é un cono cavo, e che riceve i l 
fiato che ha da far fuonare ¡a canna . 2. A 
quefto piede é attaccato i l corpo della can
na B B D D . Tra i l piede ed i l corpo della 
canna v' é un diaframma, od una fpartizio-
ne EEF , che ha una picciola , ftretta , e 
lunga apertura per mandarfuoriil fiato. So-
pra quefta apertura v1 é la bocea BBCC ; i l 
cui labbro fuperiore C C , eííendo a l ivel lo , 
e piano, taglia i l vento, o T aria , fecondo 
che efee all ' apertura . 

Le canne fono di ftagno o peltre ; di piom-
bo mefehiato con una duodécima parte di 
ftagno ; e di legno . Quelie di ftagno fono 
fempre aperte alie loro eftremitadi ; i l loro 
diámetro é piccioliffimo, i l loro fuonomol-
to chiaro , acuto , e rifonante . Quelle di piora-
bo mifto &c. fono piü grandi ; le piu cor
te, aperte , le piu lunghe a^atto otturate ; 
le di raezzo in parte chiufe , ed aventi in 
oltre un'orecchieíta da ciafcuna banda della 
bocea, da poterfi o tirare, ftrignere , oslar-
gare , per alzare od abbaffare i l fuono . Le 
canne di legno fi fanno quadrate, e la loro 
eftremita é otturata con una valva o turac-
ciolo di cuoio . I ! tuono delle canne di piom-
bo , e di legno é moho debole e fiacco ; le 
grandi, chiufe , d'ordinario fono di legno \ 
le picciole , di piorabo . Le canne le piblun-
ghe danno i ! fuono i l piu grave ; e le piu 
corte i l piü acuto: le loro lunghezze ecapa-
citadi fanfi nella ragione reciproca de'loro 
fuoni ; e le divifioni fon regolate con quel

la 



la norma che cbiamiamo ^afafon - U k le 
ca«ne che fono chiufe fono della fleffa un-
ghezza che le aperte , che danno i l medcfi-
mo fuono. Ord.nariatnente la pm lunga can-
na é 16 piedi; benche negh ^ ftraorüi-
nari fien di 32 - I tubi pedah lono fempre 
aperti , benché fatti di legno o di piomüo . 

L'altra forta di carina confta di un piede 
A A B B , ( T a v . Mifcell. ñg. 16. ) che porta 
i l fiato nella cannuccia C D , la quale é un 
mezzo cilindro cavo, accoraodato nella fuá 
eftremita. D , in una fpezie di forma I I , per 
mezzo di un turacciolo di legno F G . I I det-
to mezzo cilindro e coperto con una ladra 
di rame EEFF, accomodata nella fuá eftre-
mita FF nella forma o caifa per mezzo dell' 
ifteífo turacciolo di legno : Y altra fuá eftre-
mita EE é libera; cosí che Tana entrando 
Relia cannuccia, la fa tremare o fcuoterO ; 
e quanto piu lunga é quella parte della i in-
gua che é libera FL , tanto piü grave o pro-
fondo é i l fuono. La forma o caifa IT che 
ferve a filiare o tener falda la cannuccia, 
'la iingua , i l turacciolo, &c. ferve pariraen-
t i a fermare i l piede della canna, esforzare 
i l fiato ad ufcire totalmente per i l mezzo 
cilindro. Finalmente , nella caifa é faldata 
la parte HHK.K , chiaraata i l tuóo , la cui 
interna apertura é una continuazione di quel
la della cannuccia , o fia del mezzo cilin
dro . La forma di quefto tubo é differente 
ne'diverfi ordini di canne, 

11 grado d'acutezza e di gravita nel fuo
no d' una canna di quefta feconda fpezie , 
dipende dalla lunghezza della lingua , e da 
quella della canna CK , prefa dalTertrerai-
ta C , fin all'eftremiía K del tubo. 

La qualita del fuono dipende dalla capa
cita della cannuccia, della lingua, e del tu
bo; come pur dalla groiTezza della lingua, 
dalla figura del tubo, e dalla quantita del 
fiato. 

Per diverfificare i fuoni delle canne , vi 
aggiungcmo una valva al portavento , che 
fa entrare i l fiato per acceífi, o fcoífe. 

ORGANO lármlico) dinota una macchina 
Muficale, che fuona per mezzo del!'acqua. 
Vedi ACQUA. 

Ve ne fono diverfi in Italia nelle grotte 
delle vigne, e degli o r t i . Ctefebes Aleífan-
dnno , i l quale vivea nel Regno di Tolo-
meo Eyergete, dicefi che abbia il primo in
ventan gh organi , che fuonavano compri-
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mendo T aria con f acqua, come tut tava 
fi pratica. Archimede e Vi t ruvio ci han la-
fciate delle defcrizioni áúV órgano idráulico. 
Filibien , de la Vie des Archit. 

Nel Gabinetto della Regina Criílina v'é 
un bello e grande medaglione di Valenti-
niano , ful di cui roveício fi vede uno di 
quefii organi idraulici ^ con due uomini , uno 
a dir i t ta , 1'altro alia finiíira, i quali fem-
bra che trombino V acqua che il fa fuona-
re , e fiieno intenti al fuono. Egli ha fob 
otto canne , pofte fopra un piedefialio ro-
tondo . L'infcrizione é PLACEASPETRI , 
ella non é mal copiata , di che fofpettiamo-, 

ORGASMO * , un impeto, o un defiderio 
impetuofo di coi to, caulato dalla turgefccn-
za de'vafi feminali , che non poffono piíi 
frenare la materia in lor contenuta. 

* La voce e Greca , opyeta-̂ ot , e diñóte 
vioíenza , o turgefcenza ; da opyaa, tur-
geo. 

GH aníichi eílendono parimenti I ' orgas
mo ad alrri umori , ed anche efcrementi 5 
che eífendo accumulati , e venendo a fer-
mentarfi , chiedono d'eífere fcaricati,. 

I I Dottor Quincy adopera la parola or
gasmo , per un moto impetuofo , o troppo 
rápido del fangue, o degli fpiriti ; per cui 
i mufcoli fono diftefi con una forza infoli-
ta . Vedi SPIRITO , CONVULSIONE, &C. 

O R G I A * , cpyia, ncü' antichit^i , fefie c 
facrifizj in onore diBacco, inílituiti daOr-
feo , e principalmente celebrad fulie mon-
tagne, da donne felvaggee frenetiche, chia-
mate Bacche. Vedi BACCANALIA . 

* Eufebio d 'triva la parola anro TU; opyu; ^ 
furia , impeto , follia . j í l t r i da opos , 
monte ; perche Orfeo fi ritiro dalla Tra-
t ia f u l monte Citheron : altr i da opyaí ^ 
luogo confideraBile , dedicato a qualche dei~ 
tcl j altri da npyuv, rimoveré y rifpigne-
re j attefo che ft allontanavano i projani 
da quejii Sacrifizj. 

V orgte erano altresi chiamate orphica, 
dal loro inftituto . — Si ceiebravano ogni 
anno . Le folennita principaü fi facean la 
notte, ed erano accorapagnate da ogni for
ta di sfrenatezze. 

Servio dice , che da prima Vorgit fu ron o 
un nome comune per tutte le fatte di fa
crifizj appreífo i Greci 5 dell' ifteífo íignifi-
cato che la parola ceremonia appreífo i Ro
mán i . 

t OR-



§ 2 Ü í l l 
O R G Y I A , Opyvnt, una mlfura Greca í n 

tica, che contiene feipiedi. Ved iMisuRA. 
Alcuni rapprefentano Vorgj'ia perunpaf-

fo Greco. Vedi PASSO-. 
Efichio la deferive , per que\ tratto che 

é comprefo tra I ' una e 1' altra mano quan-
do le braccia íono eílefe : e par che cor-
rifponda aW ulna Romana^ ^tá ú fatkom) o 
pafíb Inglefe, mifura di fei piedi. 

O R I C A L C O . Vedi l 'articolo AURICAL-
CHUM -. 

O R I E N T A L E ., cib che é fituato verfo 
1' oriente in figuardo a noi j in oppofizione 
a oceidentale . Vedi OCCIDENTALE . 

I n queíio feníb diciamo , períe oriental i ^ 
q. d. che fi trovano nelle índie Orientali . 
( Vedi PERLA.) ~— LingueOnemalí , cioc l1 
Ebreo^i l Siriaco , al Caldeo,'ilCoptico,&c8 
Vedi LÍNGIT AGCIO . 

Bczoar ORIÉNTALE . Vedi l ' articolo BE
ZO A R.. 

JBt&Bie ORIENTAXU Vedi T-árticoio BIB-
31 A» 

SmeraUo ORIÉNTALE. Vedi SMERALDO. 
NeU'aftronomia, fi dice che un pianeta 

h oriéntale i quznáo apparneU'Oriente avan-
t i i l So lé . Vedi LEVARE. 

O R I E N T A R E , i l voltare una cofa ver
fo i l Levante, o difporla in tal modo, che 
guardi i l Levante. 

IfeHa maggior :parte delle rellgioni, fi é 
avuta una cura particolare che i templi 
foflero orientaü* — San Gregorio Thauma-
turgo dicefi aver fatto xitirare una monta-
gna, perché ella impediva V orientar d'una 
Chiefa cV egli flava fabbrkatido., 

O R I E N T E , ORIENS, nella Geografia e 
neir Aílronomia é i l punto dcü' ori ion-
le , che gl ' Inglefi chiamano Eaft . Vedi 
EAST. 

E' cosí detto dal latino or i r i , nafcere, o 
levare ; perché in quella parte od in quel 
punto nafce o fi leva i l Solé , Vedi LE
VARE,, 

ORIENTE Equinoziale , fi piglia per quel 
punto dell'orizonte , in cui leva i l Solé , 
quando egli é tieU'Equatore , o quando egli 
entra ne'fegni d 'Ar ie te , e di Libra . Vedi 
PRIMAVERA, e AUTÜNNO. 

ORIENTE Eflivo, é i l punto i n cui leva 
i l Solé nel mezzo della State , quando fo-
119 i piu lunghi giorni . 

O U 1 
ORIENTE Invernale, o Hybernus, é íl poti» 

t o dove i l Sol leva nel mezzo deirinver-
•no quando i giorni fono i piíi cor t i . 

ORIFIZTO , orificium , la bocea , o Taper-
tura d1 un tubo, 4'unacanna, o d'altraca-
v i t a . Vedi TUBO . 

ORIFIZIO, nell' anatomii, s'applica par-
ticolarmente alie bocche dei diverfí dutti , 
vafi , ed altre •cavita ; come della vefeica, 
del!' ú te ro , dello ñomaco , &c . 

I I íuperiore orifizio delio ftomaco é la par
te ove fi fente la fame; Pinferiore échia-
mato i l pyloms. Vedi FA'ME, e PYLORUS . 

V i fono alcune operazioni «ríella 'Chimi< 
ca , nelle quali gli orifiz) del vafe devono 
eíTere .errneticamente figil lat i . Vedi ERME-
TICO o 

ORIFIZIO fí ufa anco eñenfivamente-, pet 
•dinotare 1' apertura d'una ferita , o d' una 
piaga. Vedi PERITA, e ULCERA. 

O R I G E N I A N I , una fetta d'eretici an-
t i c h i , i quali oltrepaífarono per fin le ab-
bominazioni de1 GNOSTIci 

S. Epifanio ne parla , come fe fuíTifteíTe-
ro tuttavia al íuo tempo ; benché in po-
chiíTimo numero . Pare ch' ei flabilifea la 
-prima origine di quefia fetta verfo i l tem
po del grande Origene ; ma non dice che 
da IUÍ prendefle i l neme.. A l contrallo, ei 
l i diñingue dagli Origenifli, quali fa venirc 
da Origene Jídamanzio \ aggiungendo per ve-
r i t a , che prima eglino ebbero i l lor nome 
da un Origene ; con che viene additando 
ch'ei non era i l grande. E S. Agoftino d i 
ce efpreíTamente, che fu un altro Origene, 
Quanto alia loro dottrina, tutto quello che 
la modertia permette di dirne, fi é , che r i -
gettavano i l matrimonio ^ che fi fervivano 
di varj l ibr i apocrifi , come degli A t t i di 
S. Andrea , &c. e che -p^ ifeufare i loro 
manifeüi de l i t t i , aecufavano i Cattolici di 
fare i'ifteífo privatamente. 

O R I G E N I S T 1 , wellTftoria Ecclefiañica, 
feguaci degli errori di Origene , i l quale 
«enea che Orifto non foífe che figliuolo di 
Dio per adozione ; che i'anima umana ave-
va avuto uno ñato di preefiftenza, edavea 
peccato nel cielo , avanti che foííe creato 
i l corpo ; che i tormenti de' dannati non 
foffero eterni, ma che gl i fteííi demonj ne 
farebbono alia fine liberati. 

S. Epifanio fi diffbnde ampiamenteint0T-
no 



HOI agir error! di queflo padre;, ma dichas 
randofr egli troppo férvidamente contro di. 
M , t \ h fâ  fofpettare y che in quel ch ei 
dice vi fia dell'efaggerax'ione . Ne tampo-
cô  San G k o k m o , e Teofí o Aleffandnno v 
fembrano. aver trattenuto JÍ im-o zelo dea-
tro piufti; confini,, parlando d Ongene . Per 
¡a qual ragionc fenza dubbio avvenne,. che. 
anche San Gio. Criíbftomo fofíe accufato d i 
efctt Origenijici,. perché non companfce co-
tanto rifcaldato contro di l u i . V Origemsmo 
f i fparfe principalmente, tra i Monaci d i 

O R I G I N A L E , un primo abbozzo , un5 
difegno , od un autógrafo d'una. cofa ; che 
ferve di raodello, o di efemplare, da. eífere 
imi ta to , o copiato. Vedi DISEGNO M o -
DELLO , &c.. 

Appena alcuno; degli ííntichi t i t o l i , alcu-
na deir antiche poffeíRoni ( tenares ) & c . fi-
trovano in oggl negli originali j ma fofamen
te in Copie collazionate cogü origtnali. 

P^r^ío'ORIGÍNALE ,, é' quel peccato , di-
cui divenghiam; reí; al noftro nafcere , per 
la difubbidienza. del primo uomo , Adamo. 
Vedi PECCATO IMPUTAZIONE r &c . 

11 P. Malebranche fpiega il peccato ori
gínale per mezzO' delle. cagioni naturalico-
sii t G l i uomini ritengono íin^ al giorno d1 
oggi v ncl cervello , tutte le tracce ,. ed im-
preffionl de' lor primi genitori.. Imperocché 
ficcome: gii animali producono i ; loro fimi 
l i nel cervello; ond' é che gli animali del-
lk raedefima fpezie hanno le medefimeíim-
patie, e antipatie , e fan le medefime co-
fe nelle medefime occafioni ; cosí i noftrii 
p r i m i padri,, dopo la Loro trafgreffione 5 r i -
cevettero orme cosí profonde nel loro cer
vello, dalP impreííione degli oggetti feníibi-
i i , che pote beni(Íimo> farfi che le comuni-
caflero ai loro figliucli . 

Ora , effendo neceííario , giufia P ordine: 
ftabilito dalia natura ,, che i penfieri dell'ani-
ma fieno conformi alie, tracce nel cervello j , 
fi pub diré , che fubito che noi fíamo for-
mati neir útero materno , fíamo infetti del-
la corruzione de' noftri primi padri; : Impe
rocché avendo! noi delle orme o tracce nel 
cervello, fimili a quelle delle períone che ci 

r a 0 ^ 0 l , effereV é neceflario che. abbiamo 
W "eíTi penfieri, e 1' ifteífc inclinazionr ia 
aguardo agU oggetti fenübiii 0 Cosí ne v i ^ 
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ne xw confeguenza-, che dobbiam nafcere co-rr 
la concupifeenza, fe- ella non é altro» che lo 
sforzo naturaíe che le veftigie del cerebro fan 
full ' anima; affin' d' inclinarla: ed affezionarla' 
alie coíe fenfibili, e col peccato'origjnale, fe 
egli non é altro che la predbminazione e 
la fuperiorita della concupifeenza ; cioé nien-
te ai tro che quefti eífetti confiderati come 
vittorioíi , e come fignori della mente e del" 
cuore della creatura:.. Vedi CONCUPÍSCENZA , 

ScriPtrOiuGmAi.i. Vedi rarticolb SCRIT-
TO, e W R I T C 

O R I G T N A L r A , n e i r E x í ^ M e r , fono me-
morie o traferitti ,. e copie mándate dalia 
cancellaria alT ufizio del Secretario-della Te-
foreria . — Sonó differenti da altre Serittu-
re , chiamate Recorda , le quali contengono 
i: gjudizj ,. le fenfcenze,. nclleCaufe trattate c 
giudicate davanti ai Baroni. 

O R I N A , URINA*, un eferementoliqui
do , od un umore , feparato dal fangue nev 
reni , e indi trasmeíTo- nellai vefeica , e fca-
ricato per V uretra . Vedi ESCREMENTOV 

* La voce ¿ formata dal Greco apov che 
fignifica P ijhfta cofa\. 

V orina fi fepara dal fangue arteríofo, nel
le glandule de'reni ; donde dirivano de'pic-
coli tubi pellucidi , e delle picciole vene ia 
gran numero ; che ricevendo V orina fe para
ta v alia fine fi unifeono in dodici papilla: . 
dalle quali Porinm ñil ia ' , o gocciola. in una 
cavit^ chiamata la pelvis r da cui feorre ne-
gli ureteri di qua e di la , e per efli nella 
vefeica ; e da. quefta finalmente , per l ' ure
tra1, efee fuori del corpo^.. Vedi RENI , PA-
EILLE „ PELVIS J, URETERE r VESCICA , ed' 
URETRA .. 

La fecrezione delF or/w¿í adunque-non fi efe-
guifee pervia. d'attrazione ,. come ad alcuni! 
piace v o per una qualche emulfione,. comead 
a l t r i o per fermentazione ^o per precipitazio-
ne: ma per la forza del cuore , e delle arterie,, 
da cui' i l fangue é fpinto per innumerabili^ 
rigiri e tortuofíta de' vafi1 *, attenuato da re-
fiítenze, da moíi oppoíH , da concuífioni vio
lente , e da varié: millure,. fin a tanto che la 
parte piü liquida, e ferofa di; eflo fi: fa tirada 
a forza per mezzo a canali^ ptíii piccioli che; 
i vafi fanguigni ,, e si raccogliefi , e fcancafi .. 
Vedi SECREZIONE . 

E piü che probabile., che i l fangue; dell* 
arteria^ emulgente , tramandato per tu t t i i 

L . 2 pie-
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piccoli raml , diffufi per le mcmbrane cíle-
l io r i deile vefcicule onde fon compofti i re-
n i , vencndo per cotal mezzo incredibiimen-
te diviíbj e attenuato, entri nelle dette ve
fcicule, e dia ad eíTe i l color roffo ; che iv i 
fi filtra, e íafien'e la fecrezione della parte 
ferofa, od crinofa; che queíia filtrazione vie
ne ajutata qd accrefciuta rnercél 'al terna con-
írazione e dilatazione deile fibre carnolc che 
íqrrano e inchiudono le piccole vefcichette; 
e che dopo la filtrazione, le parti che rtlla
no fangue, fono riaííunte dai rami capiliari 
deile vene j i l ri manen te entrando ne' dutti 
tfcretorj deile vefcicule , che fono i l primo 
riceítacolo deli' orina . Hifí. Aca^. des Scien. 
Á n n o 1705.. 

M.. Morin , nelle Mem. deW Accad. deile 
Jcienze, (copre e addita una nuova lirada , od 
un nuovo corfo deli' orina . •— L ' ordina
ria , che é i l paffaggio di qualunque liquo-
re che da noi íi heve, per io ftomaco negl' 
inteí t ini , di la nelle lattee, dalle latítee nel 
riceítacolo del chilo , di qua nella vena fub-
elavia, quindi nella cava, di la nel ventri-
colo deliro del cuore , indi ne' polmoni , e 
da' polmoni nel finiñro ventricolo del cuo
re ; di, la nell1 aorta , poi nell' arteria emul-
gente , da quefía ne 'reni , da'reni negli ure-
t e r i , ed alia fine nella vefeiea, fembra una, 
ftrada troppo lunga e di foverchi giri j fe fi. 
coníldera, qnanto prontamente i'acque mi
ne rali paila no , c qua oto pronto tffetto ta 
fulla nofíra orina V aíparago . Oltre che , 
fuppofto queíio principio , i liqueri che noi 
beviamo , meícolandofi con tanti altri liquo-
r.i nel lor gire attorno , grandemente fareb-
bono con cib alterati 5 laddove fpeífo tro-
viamo , che una tintura di caffia mandaíi 
fuor cosí, neja per orina , quaG come ella é 
allorché fr piglia ed i l firaile s'offerva di di-
verfi altri l iquori . 

M , Morin fofliene adunque, eheuna buo-
na parte del liquor che beviamo , íliila per 
le membrane dello Üomaco , c cade nella 
pelvis , do ve entra nella vefeica per í i pori 
di eífa , fenza andaré negl' inteftini , che 
fono foderati di trcppo crafso e vifcjdo 
uraore , e pero non par che vi fia fácil i ' 
ingreíTo» 

Quefio fi fiema vicn confermato dall' ofifer-
•y.azione, che tanto lo ílomaco , quanta la 
vefeica, anche di un animal raorto, fi trova-
ÍIQ fasilmente gsrmeabili dall' acqua 
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Quindi i l Dottor Morgan cUfficura, che 

fe i l conten uto deirabdome venga tratto fuor 
dal corpo di un anímale , immediate dopo 
che fi é aperto , e fi riempia lo fiomaco di 
acqua calda, raentre ancor le parti fon pal-
pitanti;, il liquore paflera nella vefeica, che 
lo riceverá vifibilmente, e s'erapiera a propor-
zione che fi vuota lo ílomaco . 

Egli foggiugne , che facendo una legatura 
fopra gli ureteri, mentre ancor vive ranima-
l e , e continua i l fangue a circolare ; abbtn-
ché con cib íi tronchi ogni comunicazions 
da'reni alia vefeica; pur in eífa non la lee
rá di pafiare qualunque liquore , di cui fia 
pie no lo fiomaco. 

In fomma , quantunque al cu ni de' noílri 
miglion Anatomici tengano , che una circo-
lazione di tutta la mafia del fangue compieíl 
in 5 minuti , ed altri in due , lo che fpie-
gherebbe il rápido paííaggio deli' orina ; nul-
ladimeno é difficile concepire , che parte di 
efio non vada immedlatamente dallo fiomaco 
nella vefeica. 

Lo feopo genérale della natura in quedo., 
nuovo feolo crinario , fi crede che Ha d* 
ovviare a qualche pltthora improvifa , od a, 
qualche fmoderata diitenzione de'vafi dopo 
averbevuto. Vedi BEVAISDA , &c. 

Per una neceflaria cpnfeguenza di, queño. 
fiñeraa, fiabihíce 1'Autore due ípezie ü' ori
na ; Tuna filtra ta immediatamente dallo fio-, 
ÍVÍACO nella veícica , i 'altra che compie i l 
longo corfo della circolazione . 

Nelle Tranfazioni Filo/afiche , abbiamo iMir, 
efempio , recatoci da M. Young , di un fan-
ci-ullo di fei anni, che pifeiava quafi tutta l a 
fuá orina per i l fuo, orabilico 

N e i k medefime Tranfazioni ^ ii-Dottor R i -
efeardíon da relazione di un fanciullo , a, 
Nor th Bieriy nella Provincia di Yorck , ¡L 
quale viffe fin ai diciaííett, anni fenza mal 
ícaricar orina ^ godendo tuttavia perfetta fa-
lute .. Egli aveva una diarrea coítante , mai 
fenza foffrirne molto incomodo. -— L'oftru-
zione , oíferva, quelV Autore , dovette e fie re. 
ne'fuoi reni y poiché non aveva mai ale.una.itir 
clinazione o vogha ¿'orinare.. 

Le orine fono di varié ípezie e proprieta-
d i . , — Dopo d'aver copiofaraente bevuto d i 
qualche fluido acqueoV orina é cruda, infi-
pida,,, e fenxa odore, e fácilmente ritenuta o.. 
Quclla che viene dal chilo ben concotto % 
é piü acre , piíi falina , mino copiofa , al» 

qu.a,â  
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quanto fétida e piu íl lmolantc . Quella 
dal chÜo gia convertito in fero , e piu rof-
fa-, piu acre , piu faifa , e pm fétida e fti-
molaute —- E quella che fí lepara dopouna 
lunoa afíinenza , da umori ben concotti , e 
quaíi ílrappata dalle partí lohde, é la raeno 
copiofa , ¡a piti acre , la pm faifa, la pih rof-
fa la piu fétida, quaíi putrefatta, e di tut-
te i' altre la piu difficile a riten ere . Imper-
cib i' orina , contiene la parte acquofa del 
fan^ue , ii fuo fale piu acre, piu fottile , e 
piíí volatile , ed il piu affine alia fpezie al
calina, il fuo olio piii acre, piu Heve, e piu 
volatile, ed 11 piu vicino alia putrefazione; 
e la fuá térra piu leggiera e piu volatile. Vedi 
SANGUE. 
r II fale armoniaco dagli antichi fi prepa-
rava Á&W otina de'camelli . Ved i i \RMONiA-
co . — Ed il Fosforo, ch'e in ufo fra noi , 
prócacc'ato ¿ÚV orina umana . Vedi FOSFO
RO . Si prepara anco falnitro dalT orina , e 
da altri eícrcmenti degli anlraali . Vedi 
SALNITRO. : 

G i ' Indiani appena fi fervono d'altra medi
cina che á.úV orina delle vacche . G l i Spa-
gnuoli fanno grand'ufo átVC orina per netta-
re con eíTa i loro denti : cosí anticamente 
facevano i Celt iberi . 

L' orina é anco adoprata nel tingere , per 
fermentare e fcaldare ii guado . L ' orina vec-
chia tinge f argento di un fino color d'oro. 

O R I 8 

V e d i TINGERE. I malí del fono 
r l i . Vedi STRANGURI A , RETENZIONE , DIA-
B E T E , P l E T R A , N U B E C U L A , &C. 

ORINA , nella Medicina . — \J orina fom-
miniírra uno de'principali criterj , o fegui , 
da'quali i medici giudicano delio (lato del pa-
zientc , e del corfo del male. Vedi SEGNO , 
SÍNTOMA, MALATTÍA, &C. 

Nel i' cíame de IT orina , le cofe da con H do
rar 11 fono la fuá quamita^ il colore, 1' adore y 
il gujio. , la fiuidiú , e le raaterie che vi 
nuotano. 

y abbonáanza di orina ^ indica rilaffazione 
de'tubi renali , diminuzione della trafpira-
zione, del fudore , della faliva , una miftu-
ra imperfetta del fangue , per cal le parti 
acquofe f i feparano fácilmente da! reüo ^ un 
inaifpofizione nervofa , un bere abbondante 

^ualche liquor acqueo , o qualche diuré
tico prefo. — Tale orina prefagifee deníita 
jn quello che refta addietro , e la 
aloma j í a e , aífanno, oftruz 

ro effeítí, un 'eüenuazionc fecca , fiticulo-
fa, calda. 

Lo ítato contrario dell' orina , indica i l 
contrario ; e prefagifee future replezioni , 
gravezza , fonnolenza , tremori convulfi-
v i , & c . 

L ' orina tenue , limpida , inftpida, fenza 
colore , fenza gujio, dinota una grande coftri-
zione á t vafi renali nel lo ítcflo te ropo 

loni 
u fuá acn-

ed i lo-

una grande agitazionedegii uraori ; una coe-
fion forte del!'olio , del fale , e della térra 
nel fangue , ed una miíhira imperfetta delle 
parti acquee in e í fo ; qualche grave indifpo-
í iz ione dell' animo , un acceífo iílerico , o 
ipocondriaco; debolezza delle vifeere; eru
dita , pituita , oftruzioni de' vaíi ; e neile 
rnalattie acute, difetto di cozione, e di cri-
íi . — Tale orina prefagifee quafi le íteííe 
cofe che una troppo copiofa \ e ne' malí 
acuti inflamraarorj , una condizione carti-
va delle v i í c e r e , delirj, frenefie, convuUio-
n i , la raorte . 

L ' orina rojja , fenza fedimenío , ne' malí , 
acuti , indica un moto e un attrito violen
to Ira le parti che cofbtuifcono gli umori ; 
una interna e ñretta raiílura dell' olio , del 
fale, della térra , e delPacqua negli umori ; 
e quindi una grande erudita del morbo , c 
la fuá lunga durazione, e m o l i ó pericolo . 
Ta le orina prefagifee oftruzioni gangrenofe 
de'vaí i piu fottilr, principalmente di quellt 
del cervelio e del cerebello , e quindi la mor-
te: una cozione difñcile ; una enfi lenta e 
dubbiofa : e tutto quefto , tanto piu é peg-
gio quanto V orina é piu roffa, e piu fgom-
bra di fedimento . — Che fe v' é un fedi-
mento pefante , copioío , raoflra un' attri-
zione forte antecedente , i vaíi la fe ni , il 
fangue acre , falino , colliquato , inetto 
per la nutrizione , febbri intermittenti, e 
í corbuto . 

I prefagi fono , la durevolezza della n ía -
lattia , il logoraraento de' v a í i , la debolez
z a , i fudori colliquativi, la faliva , 1'atro-
phia , e 1' ioropifia . —- Se il fedimenío la 
tile orina , é femolofo, fquammofo , membra-
nofo ,. &r . prefagifee íimili effetti , ma dt-
male in peggio. 

L'orina gialla , con un f ed imen ío , come 
poc'anzi fi é deíto , dinota un' i t teni ia , e i 
di lei í lntomt nella cute , nelle dejezioni ? 
negl' ipocondri, &c. 

V orina verde con un fedimento craífo 
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dinota una temperatura aírabilare v e che la-
materia di eíTa bile etravafata , edefcreta: conr 
feguentemente affanni iníorno a'' precordj ,. 
difturbí nelle. dejezioni. fecaii j , dolori iliaci e 
colici. . 

L,'orina nera¿, dinota, I'ifleflo che la verde,, 
ma in grado rrjaggiore e peggiore. 

11 fangue, i l pus, le caruncple , i peli 
le anguillas , le grumee , la íabbia , le parti, 
di pietra, ed, un muco, nel fondo del lV/W 
dinotano, qualche fconcertO: ne' reni ,. negli 
ureteri , nella v.eícica, ne' teílicoli , nelle 
vefcichette. feminal inel le . proftatae,, e nell!" 
uretra.. 

L ' orina? grafía generalmente genera re-
relie ,, aderefcenti a qualche materia; vifci-
da , e si produce ^ una fatta di membranai 
oliofa, od una pellicola , che. dinota abbon-
danza di térra ed ua, íale. peíante, nel fan
gue j , e prefagifce lo f c o r b u t o l a pietra,. & C o . 
U.orina fétida dinota i . fali; e g|is olj attenuar 
t i , , di íciolt i , e quafi putrefatti , donde nafcc; 
grave pericolo nelle m a l a t t i e , s l croniche , 
come acute.. 

L 'omw, , , che quando fi fcuote. ed: agita 
ritiene a lungo la, fuá fchiuma;5 dinota te-
nacitk, della commiftione, e quindi, difficol-
ta di crifi , e morbi pulmonari;, , O: catarri 
ncila, teña 

Ma. 1' orina: principalmente, fi ofiferva, ed 
cfamina nelle febbri acute dov' ella é un fe-
gno íicuriffimo : Imperocché Io*. V orina 
con un fedimento bianco ,, leggiero , equa-
bile , turbinato, fenza odore , per tutto i l 
corfo del male , fino alla.crifi , é un buon 
prefagio. — 2O. L ' orina copiofa, blanca , 
ilranguriofa, o refa a goccie con moho fe
dimento bianco s proprio nel tempo della 
crifi , cura e leva via gli abfcelTi . 50. Un* 
crina tenue , rofla , che non depoíita ; un' 
erina blanca , tenue, acquofa ; un' orina fot-
tile , equabile , gialla ; un 'or /^ torbida , che 
non fa pofature,, dinota , ne' malí acutí , 
grande, erudita , crifi difficiie., e i i male peri--
colofo e oñ ina to . 

ORINA , neiragricoltura, é. di un ufo cc-
c.ellente,. nella.coltivazione , e nell' ingraffaT 
mentó - delle. terre., Vedi CONCIME «. 

Que' che fanno in materia d' agricoltura- „ 
e di coltivar. giardini , preferifeono l ' orina-
per la térra ,. per le piante , &c. al leta
me i come meglio. penetrante fin alie ra-
dici ;; e. riraovente diveríe infermitadi degli 
alberi. 

Lo fcadiratnto degli antichi pomi ( p ^ / w x ) 
della provincia di K e n t , é una cofa, di cui fi 
fan lamenti; ed i l Sig. Mortimer o í í e r v a c h e 
fi perderanno aífatto , fe qualcuno non ricor-
rera alFantica maniera di. coltivazione *, ch' 
era ,. come fanno tut t i i vecchi Coloni , c 
giardinieri, lavare le. piante mufeofe , man-
giate da' vermi , cancherofe , e. mal fane y 
due. o tre volte nel raefe di Marzo, con Vori-

d e ' b u o i & c . raccolta; in vafi di térra » 
pofti fotto le tavole. delle ñalle dove fono 
ingrafTati.. 

í n Gllanda, e in diverfe altre partí , con* 
feivano V'onna de* loro beñiamií , &c. con 
tanta: cura con quanta i l letame ., Hár t l i b , 
Hugh Plat ,. Mor t imer &c. fan comuni 
quereie ,, che tanto poco fi pregi; fra. noi 
un si. buono miglioratore della t é r ra , edun 
si notabile. rafforzante. della coltura, come é 
Y orina .. 

O R I N O S I Sal í , , fono g i l fteíTi che gli / f * 
l i álcali . Vedi ALCAWC V h fono due fpezie: 
ái / a l i orinoft.y. gl i . um fiffrr gíi aliri . valati-
l i \ I fiíTi predominano nelle piante , edi vo-
lat i l i negli animali .. Vedi SALE^.FISSO , c: 
VOLATILE o 

Sonó chiamatí orinoft , a; caufa-del loro gu-1 
fto , e odore, che fomigliano im parte a quei ; 
deil' orina-.. 

O R I O N E % nell' Aftronomiá una delle-
Coíiellazioni dell' emisfero meridionale . Ve
di COSTÉELA XIONE=. 

* La parola £ formata- dal Greco aptiv $. 
fare acqua % perche credeano gli antichi s> 
ch* egli. eccitajfe tempejle. al. fuo levare e: 
tramontare .. 

Le Stelle nella. coftellázione d' Or/W 
nel catalogo-di Tolomco, fono 37 , nel T i -
choniano 62,, nel Britannico 80, . — I no-
rai, le fituazioni , le magnitudini , le Ion-
gi tudini , e le latitudini. delle quali fono 
come fegue 

JsíomH 
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Nomi e fituaziont delíe 

Stelle. 

Preced. c 6tz nelía pelle del leon^ 
«ta neila pelle del Leone 
¿ma nella pelle del Leone 
i* e fettentr. nella pelle del Leone 
3za nella pelle del Leone 

. 3 
4^ nella pelle del Leone 
gva nella pelle del Leone 
2a nella pelle del Leone 
Ultima e auflr. nella pelle del Leoñ'e 
Preced. di 2 inf, verfo ü corno di 

50 
'Settentr. nel braccio prec. 
Merid. e fubfeq. nel braccio 
Subf. dell'inform. verfo il corno di 
Quella d' incontro al flanco prec. 
Quella d'íincontro al braccio preced. 

Una lucida nel preced. piede 9 cbiamata ^ 
regél. ^ J 

Pih fettentr. íopra il calcagn-o 

Settentr. nel fianco prec. íbtto la cintura 
Preced. e fettentr. nel fianco 

Nella fpalla preced. 
Preced. e merid. nella fcbiena 
M . nel fianco prec. fotto la cintura 
Nel!' elfa della fpada 
Nel grafio della gamba prec. 

.25 
Prec. di 4 nella fchiena , quafi in una 

linea dritta 
Quella fegu. la fpalla al mezzodi 
2A. di quattro nella fchiena 
Prec. nella cintura 
Sotto ¡a punta della fpada 
Preced. nel capo 
Nella fchiena la 3Z* 
Nel capo la fett. di tre 
Merid. e fubfeq. del capo 

Prec. delle contig. nel raezzo della fpada 
Preced. della fett. delle contis.nelmezzo *l 

della fpada f 
Subfequ. nel mezzo della fpada 
Merid. nella fpada 
última delle fett. nella fpada 

40 

Longitud. 

32 39 
00 53 
46 00 
09 15 
22 11 

9 14 57 
8 09 36 

10 00 34 j 
9 11 42 

12 12 00 

12 20 45 
12 40 11 
*3 27 54 
13 13 48 
14 3Ó 24 ¡ 

12 30 00 

13 30 26 
14 4<5 42 
15 13 46 
15 48 42 

16 37 33 
16 12 2Ó 
IS 55 49 
15 49 47 
^ 13 47 

16 50 50 
17 23 22 
18 02 50 

/ 18 01 10 
| 18 01 38 

f7 34 05 
19 15 51 
18 51 06 
19 22 18 
19 4^ 28 

18 38 S8 

18 42 11 

18 40 14 
18 39 17 
18 46 48 

Latitud. 
Auür . 

0 / * 

15 25 30 
13 31 20 
16 48 55 
8 16 07 

11 09 17 

12 24 01 
20 02 56 

9 o ó 31 
20 53 51 
7 25 06 

14 22 37 
13 04 00 
7 21 32 

20 07 24 
11 45 55 

31 10 11 

29 52 52 
20 30 01 
23 31 19 
19 37 39 

16 51 30 
21 21 07 
24 05 24 
25 34 47 
30 57 44 

20 08 18 
24 21 29 
17 20 25 
20 00 09 
23 3Ó 07 

3° 35 ^2 
13 51 19 
19 34 10 
13 25 02 
14 02 58 

28 43 24 

28 10 17 

28 45 02 
29 i 4 37 
28 11 45 

era 
3 

4 
4 
4 
4 5 
6 

4 
4 
4 5 
4 5 
5 

6 
6 
5 

14 5 

4 
5 
6 
4 
5 

3 4 

5 
4 
3 4 
5 

Nomi 
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Noml e fituazioni delle 
Stelle. 

La di mezzo di tre nella cintura 
Ult ima di 4 nella linea della fchiena 
Quella fotto la terza della cintura 
Subfeq, fotto la punta della fpada 
Terza ed ultima nella cintura 
^ 45 
Preced. nel flanco di dietro 

Nel ginocchio di dietro 
Preced. di due nella clava 
Ultima di due nel lato di dietro 

• = 5° ' 

Scintillante nella fpalla poñer. 

Quella che fegue i l flanco 
Preced. di quelle che fegu. i l ginocchio 

55 -

Nella parte bafía del braccio poder. 
Subfeq. nella clava 

Ul t ima di due fubfeq. del ginocchio 
60 

Prec. delle mcrid. in • della mano poft. 

Preced. delle fett. nel quadrato 
Ul t ima delle mcrid. nello fleflb 

^5 

Ult ima del Nord 

Scttentr. nell1 ulna poüer. 

Longitud. 
ero 

I I 

7© 
Mcrid . neir ulna poíl. 

Informi fegu. 1' oriom tra gemini ed i l 
canis major j 

75 

8e 

19 07 44 
20 09 56 
19 45 41 
19 35 25 
20 21 45 

20 57 34 
22 32 37 
22 03 41 
24 22 23 
23 38 23 

24 29 13 
24 25 00 
25 14 10 
25 20 41 
25 23 32 

16 29 13 
26 16 05 
26 36 07 
26 21 38 
2Ó 12 07 

7.6 59 00 
27 31 17 
2S 30 25 
28 34 14 
28 34 01 

29 12 I D 
29 24 09 
29 54 49 
29 45 12 
29 53 42 

0 00 00 
1 5Ó 47 
3 33 13 
3 55 48 
4 09 30 

4 09 13 
ó 02 11 
7 48 51 
8 27 11 

SS 15 11 48 

Latitud. 
Auílr. 

0 i ,J 
24 33 23 
19 16 03 
25 5« 47 
30 34 50. 
25 20 17 

21 5<5 08 
1(5 59 55 
33 07 oó 

3 n 44 
2i 37 10 

3 44 01 
16 04 26 
21 38 50 
22 56 04 
33 02 04 

3 47 31 
13 50 01 

3 20 37 
18 01 56 
34 04 58 

19 19 18 
8 42 16 
3 39 59 
7 19 3o 
9 i4 49 

4 i ó 02 
7 17 31 

1° 53 13 
11 1030 

29 42 05 

13 28 25 
18 45 41 
28 03 05 
30 18 32 

18 23 14 

^ 54 2i 
^ 13 ^ 
14 56 54 
20 32 38 
22 4Ó 00 

ero 
3 

4 
5 

5 i 

6 
4 5 
6 
6 
4 5 

<5 
6 
6 
6 
4 5 

6 
4 
5 
4 
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¥¡uwe ^ORIONE, neirAHranomia, uoa 

t:oflella2Íone chiamata anco Endamts. Vedi 
ERIDANUS • _ TT,„TA 

ORIS columna. V c á i C o W M * A 
ORIS d/Jhrtor . Vedi l 'Arncolo DISTOR-

TOR • 
ORTS fpeculum 

Vedi 1' Articolo SPE-

CUORlÚOLO , a Solé , a moflía, a íuono , 
grC Vedi OROLOGIO . 

' ¿ R I Z O N T A L E , cib che fi rifenfce alP 
Orizonte^ che íi prende ntVíOrizonte, o íla in 
liveiio coll' Orizcnte . Vedi ORI?ONTE . _ 

Pero fi dice , un piano Orizontale-, una linea 
Orizontale, diftatr/a Orizontale, &c. 

Orologio a Sale OR i ZONTA LE , é quello che 
fi diíegna fovra un piano parallelo aH'Or/zow-
U \ avente i l íuo flilo, o gnomone elevato fe-
condo 1' altezza del polo del bogo per cui é 
defíinato. •— Q\\Orclog} Ovizontali imo ^ fra 
tuí t i gli a l t r i , i piü í tmpl ic i , efacili . — L a 
maniera di deícriverli, fi vegga fotto rArt ico-
Jo OROLOGIO ^c/a?^ . 

Vijtanza ORIZOKJALE . Vedi 1'Articolo 
DISTANZA • 

Linea ORIZONTALE, nella Profpettiva , h 
una linea retía tirata per lo punto principa
je , parallela all ' Orizcme : Ovvero , é la 
interíecazionc de' pia-ni Orizontale , e pro-
fpettivo. 

Tale é la linea P Q ( Tav. Profpet. fig. 12. ) 
che paffa per lo punto principale F . 

Par aliaffe ORIZONTALE . Vedi i1 Articolo 
PAR ALLASSE, 

Pi¿r?7o ORIZONTALE , é quello, che é paral-
lelo all'Orizonte del luego j o niente inclinato 
ad eí íb. Vedi PIANO . 

La faebenda del livellare, é trovare , fe due 
punti fono nel piano Orizontale j o quanta é la 
deviazione . Vedi LIVELLARE . 

Piano ORIZONTALE , nella profpettiva , é 
un piano parallelo z\\ Orizonte, che palla per 
l'occhio, e taglia i l piano profpettivo ad an-
gol i re t t i . Vedi PÍ̂ WO PROSPETTIVO . 

Projezkne ORIZONTALE . Vedi 1' Articolo 
MAPPAMONDO . 

Tiro,Corfa o linea de'projettili ORIZONTALE, 
®i un pezzo d'artiglieria, é la linea che egli 
delcnve , quando é dirizzato parallelo all 'Ori-
20Titei;VediTlRo-

11 Douor Halley ha dati due faciliííimi teo-
rerai , 1 uno per trovare i l maffimo úroOri-*0M TZVL^ disradi45, i n ^ u a i u ^ 
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que fparo fatto fopra un piano inclinato, coa 
qualunque elevazionedi qualunque pezzo j e 
1' altro per trovare elevazioni acconcie per 
colpire in un dato oggetto, con qualfivoglia 
forza , maggiore di quel che baila per giugner-
v i con la mezzana elsvazicne. 

i0. Facendofi un fparo fopra un piano in
clinato ; data la difíanza Orizontale dell'og
getto ch'ei colpifee , con f clevazione del pez-
zo , e Pangólo al fito del cannone tra 1'og
getto e la perpendicolare; trovar i l tiro maí-
fimo Orizontale di coteüo pezzo caricato colT 
ifteíTa palla ; cioé la meta del latus redum 
di tutte le parabole fatte coll' ifleíTo impe
to . — Préndete mezza lacliílanza dtli'oggct-
to dalNadir, e ¡a diiferenza della data eleva-
zione da quella meta; fottracte i l fe no verlo 
di cotqfla difFerenza dal feno verfo della d i 
fíanza deiroggetto dalZenith: la diiferenza 
di cotefti feni verfi , íara al feno della diflan-
za del i ' oggetto dalZenith, come ¡adiflanza 
Orizontale delfoggetto colpito, al tiro 11 piü 
grande in gradi 45. 

2 ° . Avendo gia il maífmo tiro Orizontale di 
un cannone, la diflanza Orizontale, e Tánge
lo d'inclinazione di un oggetto alia perpendi-
colare 5 trovar le due elevazioni neceífarie 
per colpire 1'oggetto . «— Dimezzate la di-
llanza delloggetto dal Nadir ; quefla meta é 
eguale a mezza la fomma delle due eleva
zioni cércate: poi dite , come i l grandiífimo 
tiro Onzontale é alia diflanza Orizontale delT 
oggetto , cosí é ¡1 feno dell' angolo d' inclina-
zione , o la diflanza dell' oggetto dalla per-
pendicolare, ad una quarta proporzionale ; la 
qual quarta eífendo fottratta dal feno verío 
della diflanza dell' oggetto dal Zeni t , lafcia 
i l íeno verfo di mezza la differenza deli'ele-
vazioni cércate ; le qual i elevazioni percib 
fi ottengono , coll' aggiungere cotefla me
ta della differenza alia predetta mezza fom
ma , e fottrarla dalla fleífa , Vedi PRO-
J E T T I L E . 

Rifrazione ORIZONTALE. Vedi l 'Articolo 
R l F R A Z I O N E . 

Difefe, o CoperteOR IZONTALI , appreífo i 
Giardinieri , íono coperte parallele all' Or i 
zonte che fi difpongono a propoíito per te
ner lungi dalle piante, da'germogli, e da'frut-
t i nella primavera, i l frefeo foverchio delle 
no t t i , e 1'impeto de'venti. 

Le piíi comuni ed in ufo coñante fin ora 
fono le ñuoje baífe , ed altre coperte che 

M fcai-
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fcaldano, le quali fi rotolano su, durante 11 
giorno, e fi lafcian giu in tempo di notte . — 
I n luogo di queftc , M . Lawrence propofe 
certe dtfefe Orizontali , principalmente con 
k mira di garamir le piante &c. da' geli , 
e dalle bufete del noftro clima , che per lo 
pih cadono pcrpendico!amiente ; cioé ful fon-
darnento, che i vapori condeníati che caica-
no Ja norte dalla regicne íuperiofe , di per 
sé , verfo la fuperfizie deíLa térra , in goc-
ce di rngiada , fono fcggetti a gelare per 
10 freddo dell' aria . Vedi RUCIADA , GELA-
TA , &c . 

Queíle coperte Orizovtali íi deon fare, con 
difpor tante file od ordini di tegole , a cu te 
diítanze i ' une daH' altre, fulla üruí tura del 
muro , cosí che fporgano o pendano íopra 
11 piano del muro, e* facciano feorrer gib la 
jugiada , l ' umid i ía , '&c. Quello método vie
ne accagionato da akuni di un inconvenien
te , cioé che é difficile condurre un al be ro di-
rittamente tía le tegole ^o mantenere la fuá 
figura , giufta e piena . 

O R I Z O N T E * , H o ñ z o n , nelP Aflrono-
mia , un circolo maffimo dclla sfera , che di
vide i l mondo in due parti , od emisferi ; 
Tuno fuperiore, e vifibile j Faltro inferio-
re , e nafeofto . Vedi C I R C O L O , ed 
EMISFERO. 

* La parola e pura Greca Ipt̂ eov ̂  che Jet-
teralmente ftgnifica limitante , o termi
nante la vijia j ejfendo formata dal ver
bo opî cd, termino, definió ^ ondi'e anche 
chiamato finitor. 

L ' Orizonte é o razionale, o fenftbile. 
Razionale) vero, od a/ironomico ORIZON-

TE , che chiamafi anco femplicemente ed af-
folutamente , VOrizonte, é un circolo maffi
m o , i l cui piano paifa per i l centro della 
t é r r a , ed i cui poli fono i l Z e n i t h , e il Na
dir . Egli divide la sfera in due parti eguali, 
0 in due emisferi. 

Tale é i l circolo H R {Tav.AJlron.fig.^2^ 
1 cui poli fono i l Zenith e i l Nadi r ; don
de fegue , che i diverfi punti deWOrizonte fo
no un quarto di circolo diftanti dal Zenit e dal 
Nad i r . Vedi ZENITH , e NADIR . 

I I meridiano, ed i circoli vertical!, tu t t i 
tagliano VOrizonte razionale ad angoli r e t t i , 
e in due parti eguali. Vedi MERIDIANO, e 
Circolo VERTICALE . 

ORIZONTE fenfibile, v i f i b i l e o d apparen^ 
u , é un eircolo minore della sfera , come 
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hr , che divide la parte vifibile della sfera 
dalT invifibile. 

I fuoi poli fono né piíi né meno i l Zenith 
e i ! Nadir , e confeguentemente Y Orizonte 
fenfibíle é paTaüelo al razionale ; edétagl ia-
to ad angoli re t t i , e in due parti eguali dai 
verticalu 

VOrizonte fenftbile fi divide in Oricntak 
ed Occidentale. 

L'ORIZONTECnW¿?/?5 od ortivo, équella 
parce ¿.tW'Orizonte, in cui levano i corpi cele-
fii. Vedi LEVARE . 

L5ORIZONTE Occidentale , od occiduo , t 
quello , in cui le fielle tramontano . Vedi 
TRAMONTARE . 

ORIZONTE, nella Geografía, é un circolo 
che pa'íía fopra laterra, e divide la parte v i 
fibile della térra e del cielo da quelia che c 
invifibile. Vedi'TERRA . 

L ' akirudine o 1' elevazione di un qualfi-
voglia punto della sfera , é un arco di un 
circolo verticale, intercetto tra eífo e TOr/-
«zonte fenfibile. Vedi ALTITUDINE , ed ELE
VAZIONE, 

Quefio fi denomina particolarraente Ori
zonte fenfibile, per á\ñ'm%^úo á ú razionale ̂  
o vero, che paíía per lo centro della térra ; co
me g i a s' é o ííe rv at o . 

Per Orizonte fenfibile f pe fío anche s'inten-
de un circolo , che determina il fegraento 
della fuperfizie della té r ra , fin a dove l'occhio 
pub giugnere ; chiamato anche Y Orizonte 
fifico . 

I n quefio fenfo diciamo, un Orizonte fpa-
ziofo , un Orizonte rijiretto . -— I I trovar F 
efieníione dell' Orizonte, ovvero , fin dove ar-
riva i l profpetto e lo fguardo di un nomo , 
per mezzo dell'altezza del fuo occhio, fup-
pofla la térra un globo non interrotto, é un 
cafo od una operazione comune de' triango-
l i piani rettangolati, ove due l a t i , ed un an-
golo oppoílo fongiadati . — Supponete dun-
que A H B { T a v . Ceogr. fig,%.) un circolo 
maffimo del globo terraequeo , C i l centro, 
H C i l fuo femidiametro , ed E I ' altezza 
dell'occhio ; poiché H E é una tangente , 
l'angolo in H é un angolo retto; di manie
ra che v i fonodati H C , 398, 38<5miglia, 
o 21,034781 piedi Inglefi, C E , i'ifieífalun-
ghezza e 1' altezza dell' occhio full' albero 
di un vafcello , o alia fola altezza di un 
nomo, &c. aggiuníavi , ed E H C l'angolo 
retto oupoíto. 

Da 
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-Da quefte tre parti date , é fadle trova

re time le altre parti del tnangob . — E 
primierame^te , per l'angolo in C affine di 
í rovare i l lato H E , |a próporzione e que-
fía: come i l lato C E é a T a n g o k i n H , co
sí é i l lato H C all'arbolo m E ; che effeii-
do fottratto da 9° ^ a d l ' 11 refiduo é Pangó
lo in C • Poi , come 1 angolo in E e al 
fuo lato^Bppofto H C ; ovvero,, come Tan-
golo in H é al fuo lato oppofto C E ; cosí é 
F angok> in G al fuá lato oppoíto E H , i'Ori-
zonte vi fibile., 

Ovvero , fi pub abbreviare la fatica con 
aggiungere inOeme il logaritmo della fomma 
di due latí dati , ed, i l logaritmo della loro 
differenza ; la meta de'quai due logaritmi j , 
é: i l logaritmo del lato cercato a un dipref-
£o . Per recare un efempio , comprendere-
mo i due lati i n efteníione di tantecanne 
giacché appena alcuna tavola di logaritmi 
ci fervira gran cofa di p iü: i l femidiametro 
della térra é 7,011594 canne ; l'altezza deli' 
©cchioé due canne di piü , la fomma d'ambe-
due i lati é 14,023190 0, 

Logar, della qual fomma é 7,14684(58, 
Logar, di due canne,la differ. e 0,3010300 

Sorama d'ambedue i logar.. 7,4478768, 

La. metU della, fomma: 3>72393H: 

W"ú logaritmo di 5296 canne r = fere miglia 
che é la lungbezza della linea E H , o dejla. 
diflanxa a cul rocchio pub giungerea fei pie-
di d' altezxa. 

Quefta almeno, farebbe ia diflanza di um 
globo perfetto ,, fe i raggi vifuali veniífero 
airocchio in dritta. linea;, ma a cagion del
la rifraiione deli'atmosfera , gli oggetti di-
flanti íuW Orizonte appaiono piíi, ald di quei 
che fono, realmente , e fi.ponno vedere ad una. 
diflanza maggiore , particolarmente ful mare 
lo che giova aflai ?i fopra tutto; per ifeoprire la. 
terra, Ufcogli, &c., 

U P. Laval , profeífore d' Idrografia a: 
Marfiglia trovo che V Orizonte. del fuo Of-
íervatorio dalla; parte verlo i l mare non era 
«}ai piít di J J m m ü ú ,. ne meno di 13 ^ i 
d o é v P arco della circonferenza della térra j ; 
intercetto tra. V Offervatorio e 1' Orizome , 
€ra. tra queíle due quantitadi fluttuante o 
¥.aj:io j , donde inferifee ilSig,Caffini j ; che ir 
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eñeníione ácW' Orizonte fia fette leghe Fran-
ceíi di tre miglia ciafeuna ; e che 1'offer
vatorio fia 175 piedi alto .. 

L ' altczza deli' Orizonte , nel medefimo' 
luogo, e nella medefimaelevazione fopra di 
effo , é molto foggetta a variare , per ca
gion, di variazioni nel!' atmoskra , che ne: 
generan deli' altre nelle rifrazioni.. Vedi R i -
FR AZIONE . 

Quando i l mare era gonfio , o che íbffia-
va i l vento tra Borea ed Occidente , oppur 
tra Levante e Mezzodi , e í' aria era bri-
nofa intorno ali' Orizonte ^ i l P. Laval trovo 
fempre i l fuo Orizonte depreffo ,, o piu baf-
fo ; cioé , la rifrazione che averebbe dovu-
to elevarlo in quel cafo era minore del ío-
l i t o : e p u r é , ñante i principj comuni, ef-
fendo l'aria allora molto piü carica di va-
pori , tutto i l contrario fi dovea piü tofio 
afpettarne . — Cib. fa fofpettare al Sig«. 
Caffini , che vi fia qualche altra mate
ria rifrattiva nell' atmosfera , oltre la flef-
fa. aria -

I l medefimo Autore oííerva; , che ad 
una altezza dieci piedi maggiore che quel-
la deli'Offervatorio del P. Laval, ei trovb 
V arco terminato dall' Orizonte verfo i l ma
re , 42',. fenza alcuna fenfibile variazione ; 
donde conchiude , che le variazioni fon© 
tanto piü grandi , quanto é minore 1'al
tezza; lo che pub parere contrario a quel-
lo che é ñato aflferito in un altro luogo 
cioé, che le variazioni nelle altitudini ap-
parenti de'corpi fono maggiori a mifura 
che queñi corpi: fono piü lontani , a cagion 
che íi veggono per mezzo ad una quanti-
t^ piü valla d' aria ,, che é unta foggetta 
ad. e fíe re. variata .. •— Ma laxontradizione fi. 
pub feiorre 

Un'altra. depreffione át\\r Orizonte vifibi-
le c cagionata dall5 altezza delT occhio 
deli' offervatore al di. fopra. della. fuperfizie 
del mare .. Vedi DEPRESSIONE . 

QKIZONTE del Globo .. Vedi: 1' Articolo 
GLOBO. 

ORLO*;, ORLICCIO, &c. nell 'Architet-
tura Sí é un filetto fotto T ovólo,, di un ca-
pitello.. Vedis T a ^ ^ r c f e f i g . 28. Vedi an
co FILETTO . 

La parola e formata' dal Latino, crle-
tum od. orlum ,. da ora , margine , fa-
Jcia , o limite .. 

Quando^ egll é nella: fommita o nei fon-
M . 2 d©' 
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do del fufo della colonna , cbiamafi c intu
ra . Vedi ClNCTURA . 

Paliadio adopera altresi la vocecrlo per lo 
plinto o zoccolo dellebafi delle colonne ede' 
piedeflalli. Vedi PLINTO . 

ORLO, nell 'Araldica, é un pezio infor
ma di filetto , difegnato.attornodello feudo, 
attacco al labbro od alia eftremita di eífo, 
lafciando i l campo vuoto nelmezzo. 

La fuá larghez'za non é fe non la meta 
della liíia o fafeia, che contiene una fe ña 
parte dello feudo ; Y orlo folo una duodéci
ma: S'aggiugne, che f orlo é diííante quin
to é la fuá propria larghezza , dal labbro dello 
feudo ; laddove la fuá faícia arriva, fin al lab
bro ifleífo. Ved iFAsc iA . 

Qualche volta Verlo é uno, alie volte fo
no due , t re , &c. Quando ve ne fono t re , 
o p iü , oceupano tutto lo feudo. — La for
ma dell'or/o é la fieffa che quella dello fc.ur 
do; onde raífomiglia ad uno feudo inchiu-
fo : ficcome vedeü nella Túvola Arald. 
fig- 73- . . . 

Se un cerchio di rondoni , di cinquero-
glie , &c. é poflo attorno di qualche pezzo., 
o fgura d'arme , in maniera d'or/o , fi dice che 
fono in crio, a via cf orlo , &c. 

O R M A , nel maneggio,, o nella Cavalle-
rizza . Vedi l'Arricolo PESTA . 

ORNA M E N T Í n e i r A r c h i t c í t u r a , é un 
termine che efprime tutt i i lavori di fcokura 
o d' intaglio, de'quali un pezzo d'Architetíu-
ra é arriecbito . Vedi SCOLTUR A , &c.. 

ORNA MENTÍ in rilievo > fono gl'intagliati 
su i centorni de'menibri; come le fogiic, le 
eonchiglie , i rotoli o cartelli, i fiori, &c.. 

ORNAMENTI in cavo., fono quelli che s'in-
tagliano dentro i membri , come ovi , fcan-
nel!ature , &c. Vedi MEMBRO , e MODA-
NATURA . 

V i t r u v i o , e Vignola fi fervono anco della 
voce ornamento per fignificare Fintavolatura. 
Vedi TNT A VOLA TU RA . 

DiJIrifazione degli QKNAMENTI .. Vedi.Di-
STRIBUZIONE . 

O R N I T H O L Q G I A * 5.quelrarao di fteria 
naturale, che confidera edeferive gli uccelli, 
le lor nature, fpezie , &c. Vedi UCCELLO . 

* La parola e formata dál Greco opviŝ  UQ-
cello, e KÔ OÍ , difeorfo . 

Abbiamo un eccellente ornithologis diFr. 
Willughby , ed un' altra di Ray , Opera po-
i.uma.j che é quafi un compendio della.pri-
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ma y coir aggiunta della fuá Ichthydogm * 
c di alcune fpezie di uccelli che mancavano 
a quella. 

•Willughby nel fuo libro parla con afseve-
ranza di un cigno i l quale é vivuto 300 
anni ; e di un' oca che fi fu coíhetto di 
ammazzare d'anni 80 , perché era intranabile 
c perniciofa. 

O R N I T H O M A N T I A , una fpezie di di-
vinazione, o di método di giugnerealla co-
gnizione del futuro, per mezzo degü uccel
l i . Vedi DIVINAZIONE . 

ORNITHOMANTIA , appreíío i. Greci , 
era f i fie Ü a cofa che V augur ium dcRomani. 
Vedi AUGURIO .. 

ORO , Aurum r. un metallo giallo ; i l piü 
pelante , i ! piü puro , ü piü duttile , e rilucen-
te ; e per tai cagioni i l piü preziofodi tut t i i 
metalli . Vedi METALLO 

I Chimici chiamano Foro fcl f i 1. Solé 5, 
per dinotare la fuá., preminenza fopragliai-
tr i metalli che fon denorainati dai Pianeti: 
i l fuo fimbolo , o carattere é O 5 che nel
la lor maniera geroglifica di, ferivere , di-
nota perfezione, femplicita , íblidita , &c.. 
VedÍ:GARATTERE * 

I I pefo dell' oro é a quello delF acqua 3l7 
come 19636 a 1000. -—- U n pollice cubico-
di ora puro pela d odie i onde , due dramme , 
cinquantadue grani \ ed i l polHce cubico di 
argento fei oncie,. cinque dramme , v^nti-
otto grani . I I pefo (a l i ra ) peund weight r, 
cioé dodici oncie troj/ d'oro, divicleíi in 24 
carati. Vedi CARATO , PESO 5. e gravita SPE-
CIFiCA,... 

I l valore dell' oro é a quel dell'argenten 
Gome 14.a 1 ; anticaraente era fol come 12 
a 1 . Per veri ta , quefla proporzione v a
ria , fecondo che 1' oro é piü o meno abbon-
dante : imperocché Svetonio riferifee , che' 
Cefare portb tanta quantita d' ero daH'Ita
lla , che la lira d' oro vale va fojamente 7 l i - -
re ~ d'argento . L'oro di fazzo , o norma,,, 
vale 44 1, fierl. 10 s. ogni pefo di una lib-
bra ; 1' argento 3. 1. í lerl . alia libbra ; ov-
ver 5 aironcia . Vedi ARGENTO e M o -
NETA.. 

I I primo carattere , o la proprieta diflin-
tiva. dell' oro é , che egli pefa piü, di qualun-
que altro corpo . D i maniera che colui i l qua
le voleífe far oro, dovrra eífere capacedi ag-
giugnere pefo al pefo dell'altre materie., c i a r 
le equiponderare cpll! or^,. 
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Tn ognl maffa di materia Aunque , plíi 

peíante che i l mercurio , vi debbe effere 
per neceffita una porxion d oro;, non effen-
dovi corpo alcuno in natura di una gravi
té intermedia: cioé non v eíTendo alcun cor
po la cu i gravita fía a quella dell oro, pui che 
come 14 a 19- Vedi MERCURIO . 

I I fuo fecondo carattere ü e, che d i tu t -
ti i corpi a noi noti , egli é i l pih dutti-
le , e maüeabile ; e le fue parti han no i l 
grado i l piu grande d'attrazione; cioé coha-
rent , o fon fra sé attaccate colla forza la 
piu grande, che in tuíti gli altri corpi. I 
noftri batti Toro, e color che tirano i l fi
lo d'cro 5 ci fomrniniftrñno !a prova effet-
tiva di tal proprieta . Eglino ogni g i orno 
riducon Y oro in fcglie, o in una laminet-
ta , incredibilmente fottili ; e pur lo fan-
no fenza lafciare la menoma apertura , o 
i l menomo fpazio vuoto , che fia vifibÜe 
al miglior microfcopio , e nemmen pervio 
alia ñefla luce. Vedi queíla proprieta con-
fiderata d 1 ñuíamente fotto 1' Articolo DUT-
T1LITA1 » 

Queña tenacita, o forra coefiva dellVo, 
dipende onninamente , daU'cfler fgombro e 
netío di zolfo : impero eché mefehiate fola-
mente un grano di zolfo comune con mille vol-
íe alírettanto pefo d'oro , e la mafia ce fiera di 
eífere malleabile. Vedi ZOLFO. 

I l ter70 carattere dell'ero, é la fuá fifiezza 
nel fuoco: nel che egli eccede tutt i gli al
tri corpi . Quefia propricta par che r i ful t i 
dair omogeneita, ed egualita de!le fue par
ti , che egualraente s'ajutano efifofiengono 
T une 1' altre , ed hanno pori od interñizj 
eguali , per mezzo a cui i corpicelli ignei 
trovano un fácil pafíaggio. I I Principe della 
Mirándola , i l Sig. Boyle , ed altri Ch imic i , 
fommimñrano diverfi efperimenti, per i l lu-
firare queña fiífezza ftupenda . Dopo a ver 
lafeiata una quarttita d'oro due meíi nel calo
re i ! piu intenfo immaginabüe , n'é flato fuo-
ra cavato fenza alcuna fenfibile diminuzione 
di pefo. Vedi FISSEZZA . 

Tuttavolta fi deve aggiugnere che nel fo-
chi de' grandi vetri uflorj de' Sigg. ITchirn-
haufetr-, e Vi l le t te , anche V oro fteífo í ívo-
jatihz^a e fvapora. I n queña maniera, co
me abbiam dalla Real Acad. di Parigi, ¿ña
ta vitnficata una quantita di oro puro ; pri
ma euendofi fufo in una fpezie di calce , 
tóe mandava. de 'fumi, e perdé del fuo ge-
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fo . Ma la ñefia calce fufa di nuovo GOÍI 
una quantita di grafio , fu rimefía in ero 
Vedi VOLÁTILITA* , VITRIFICAZIONE , 
USTORIO Vetro, &c . 

I I fuo quarto carattere é , non eflervi al-
tro meñruo in natura, fuorché Tacqua regia 
ed i l mercurio, per mezzo di cui Toro fia difíb-
lubile. Vedi MENSTRUUM. 

La bafe dell' acqua regia é i l fal marino, 
che é i l folo fale , che noi fappiamo a veré 
qualche effetto fu l lVo. Ma queño fale ha i i 
fuo effetto, in qualíivoglia maniera o for
ma che íi applichi, fia come fluido , o co
me folido ; in foñanza, o in ípirito . Vedi 
ACQUA Rtgia , e SALE . 

I I Sig. Boyle ha fatto un menflruo di bu
tiro d' antimonio , che difiolvea V oro con 
grande facilita ^ e di qui conchiufe che P 
oro fi polea difeiorre fenza i l fal marino : 
ma per abbaglio ; la parte eñicace anche di 
queño meñruo efiendo tuttavia il fal marino ^ 
che é un ingrediente nel fublimato di mercu
rio , di cui é fatto i l butiro d' antimonio . 
Vedi SALE , SUBLIMATO , &c. 

I I lettimo carattere é , che prontamente 
e fpontaneamente, quafi per una virtü ma
gnética , attrae e a fio rb i ice i l mercurio ; ab-
benché quello che Milord Bacone ferive , che 
Toro, imbevendo i l mercurio , crefee in grar 
vira fpecifica , noi dubitiamo- , fe fia cofa 
ben avverata E'probabiliífimo cheeglicre-
fca piu nel volume , che nel pefo , e per con -̂
feguenya ch'egli fia fpecificamente piíi leg-
giero . Vedi MERCURIO . 

Si pub aggiugnere r che fubito che i i 
Mercurio entra nelT ero , i l metallo fi íit 
tenero , come una paña . Vedi A MALO A-
MAZIONE Ú * 

V ottavo carattere fi é , che egli refiñe 
alia violcnza e del piorabo , e dell' antimo
nio*, cioé , che efiendo fufo nella copella in-
fiem GoH'una o-coll'altra di queñe materie^ 
non fi diífipa né vola via in fumo con eí íe , ma 
refla fiífo , e non cambiato. 

T u t t i gli altrr metalli , ecceítuato V oro ,-
e 1' argento , liquefatti col piombo perifeo'-
no con efib, e fvaporano' col fuoeo; e nell*' 
antimonio , tu t t i g l i altri metalli ( eccetto 
che i 'oro) anche i1 argentofteffo,foggiaccio--
no a un íimil deftino . C o s í , fe una maífai 
compaña d'oro, d' argento , di pietre , di ra-
me, &c. verra fufa aflieme con antimonio 5> 
le divufe materie fi fepareranno, e tutto ^ 

fuGE-
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fuorché X oro , fi íbllevera alia fuperfizie iíi 
forma di fcoria, e fi foffiera via co'manti-
c i : raa V oro rimarje indietro, moho purifi-
cato, perdute avendo tutte le fue parti ete-
rogenee infiem cogli altri metalli . E quindi 
é che F antimonio fi adopera come la pro-
va del!' oro . Vedi SAGGIO , RAFFINA-
R E , & C . , 

I I nono carattere fi é , che di tut t i i corpi 
Cgli é i l pih íemplice ( eccettuando qui gli 
clementi primarj ) . Per femplice intendiamo 
quello y di cui la parte la piu minuta ha 
tutte le proprieta fifiche della mafia intera. 
Cosí , fe un grano d' ero fia difciolto nell' 
acqua regia; ed una femplice goccia della fo-
luzione íe ne íolga , fi potra di la feparare 
una quantita d' oro , che non fara fe non la. 
millionefima parte del grano , e pur a vera 
tu t t i i caratteri d5 or& . Ovvero , fe fon ele-
rete un grano d'oro con una gran mafia d'ar-
gento ; averete in ogni particeila della.mafia 
una particeila, di perfetto oro . Pe re ib , di-
fciogliete qualunque parte, che vi piace di. 
cotefia miftura, nelT acqua fortis e'preci-
pitera al fondo una, quantita d'oro, la quale 
avera, 1' iftefia proporzione al grano , che la 
parte difciolta avea con tutta la mafia. Sul 
qual principio regge l'arte di faggiare.. Vedi 
SAGGIO o 

Tut te le parti che ci fon note della tér
ra dan di quefto prezioib metallo ; abben-
ché con molto divario , in quanto alia pu-
r i t k , ed alia copia,: L'Europa cosí, fertile, 
per altri conti , decade da tutte i ' altre par
t í del globo nellVro chs ella, d^.., L 'Amer i 
ca ne, fomminifira piu di tutte , in parti-
colar dalle minere del Perú , e del Chi l i ., 
Quello delF Afia é fiimato i l piü, fino, f©-
pra: tutto, quel di. Menaricabo nell' Indie. 
Orientali: quantunque gli Spagnuoli ci afj 
í jcurino, che. eglino procaccian dell'oro da. 
alcune miniere, del Perú ,, fino, di 23.. cara-
t i avanti che fia purificato . Aggiugni 
che- 1' oro di, Axima fulla cofia,, deli! Af r i 
ca trovafi di una. finezza tra 22.. e 23.. 
CS ra t i , 

Glaubero , eccellente Chimico fofiiene 5, 
che non vi é vena, o pietra, da cui non. 
íi poíía cavar deir. oro , fe n' eccettui fola-
mente la. pietra di calcina : la difgrazia é , 
che la fpefa di fepararnelo, fupera, di, molto, 
i l guadagno. 

V. oro trovafi: principalmente nejle,, minie,-
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re í- abbenché fe ne trovi ancora nella re-
na , e nella melma de'fiumi e de'torrenti 
partícolarmente nella Guinea . Queñ 'ul t imo, 
oro é in forma d i una finiíTima polvere , 
e chiaraafi ay.poxpveot ? polvere ^ o arena d? 
oro,. Glaubero dice, che v'e una. terza for
te d'oro, che appena. fi trova in altro luo-
go fuorehé ne' icol i delle montagne del Chi
l i , che fi fepara dalla, térra, con la, lavatu-
ra ; donde avvieiTC , che i luoghi , dove. 
queü'oro ritrovafi o. feparafi fono chiaraa-
t i . lavadero.. 

Queíia térra, é ordinariamente rofikcia , 
e molto fina : alia profondita di. circa fe i 
piedi. ella, é mifehiata con grani di groíla 
polvere: e di lk comincia lo ílrato , o ictto 
deli'ero .. Fraramezzo vi fono de'mucchi d i 
pietra teñera turchíniccia , mifta con fila gial-
le , che pero non fono oro5j ma folo p y r i t i , o* 
marchefite d' oro.. 

Quando fi feopre di quefia térra, , fi pro
cura di, farvi dirivare de'piccioli r ivi (che 
in quelle montagne fono, frequenti ) añine 
di mangiarne , colla, forza. deli' acqua;, la 
térra di. fopra , e íafeiar, nudo lo ílrato deli'' 
oro .. Quivi fi avanzano fcavando con zap-
pe , &c . Súbito che la, térra, d'oro é difeo-
perta, , ne voltano altrove- l'acqua. y e. fca-
vano. i l . fuoío a. forza di; braccia e carlean
do, de'muli con la. térra fcavata, la. porta-
no ai lavatoj, cioé a certe vafche d'acqua ? 
dove quefia. térra foñenendo, varié lozioni 
o. lavature, in differenti acque , la parte, 
terreñre ed impura é tutta feparata e via por-
tata dalla, corrente , refiando 1'oro al fondo « 
Vedi LAVATOJO 

Quefto método di, procacciar oro é di un; 
imraenfo guadagno ; le fpefe. efiendo poco, 
confiderabili., paragonate; con,quelle onde ei 
fí procaccia neü'ordinado método delle mac-
chine , del. fuoco , e deli! argento vivo : i l 
pih, ricco di quefti Lavatoj é quello deli' 
EJiancia: del, Key , dodici leghe lungi dalla 
Concezioneporto del mar delSud. — L a 
T h uringia, e diverfi altri,luoghi lungo i l Re
no , fono i íbli. fiti d'Europa , dove íi procac
cia dell'oro a quefto modo.. 

L5'oro delle. miniere. é: di due fpezie ; F 
uno,; in piccoli pezzi , o grani di varié for
me, e pefi ., D i quefta, forte , tra gli fpeci-
mini mandati da Colombo in Spagna, per 
far vedere la ricchezza della fuá feoperta j 
ve n'erano. alcuni di pefo di-* 12 oncie 5 e 
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le YeWioni di que tempi afficurano^ , che 
nel 1502 fe ne trovarono <legli al tn di 32 
libbre di pefo. • 1 L 

L ' áltra fpexie X oro fi fcava in glebe o 
zolle di pietra , che e quel che chumafi i l 
wimrale, o la gleba d oro : quefte glebe fo
no di varj colorí , e coraunemente profoii-
de cénto e cinquanta , o cento e feífanta 
paffiVc^3 fei Piedi l,;uW03> Infiem coll'oro 
contengono d' ordinario qualche altra materia 
minerale, cortie antimonio , v i t r io lo , zolfo, 
rame , o argento ; in particolare di queft' ul
t imo, fenza qualche di cui porzione appena 
mai íi trova-. 

Maniera di feparare P OKO . •— Prima fi 
ípezza la pietra metallrca con piccioli mai-
telli di ferro i Quindi portafi alie macine ^ 
dove ella fi riduce in finiffima poívere ; e 
finalmente fi paflTa per diverfi ítacci di fil 
di ottone , 1' un dopo t' altro , 1' ultimo 
eííendo cosí fino come i noflri buratíelli 
di feta . 

La polvere cosí preparata fi mette in truo-
goli di legno con una giuíla quantita di 
mercurio e d' acqua , ed iv i lafciafi intride-
re e faturare al Solé ed ali'aria per 48 ore . 
Dopo cib 1'acqua, colla térra recrementizia 
fi fa fcorrere fuori da'vafi per mezzo d'altre 
acque calde , che v i íi verfan íopra , C ió 
fatto , non refla fe uorruna maíía di mer
curio con tutto V oro ch'era nella gleba mi
nerale. I I mercurio fi fepara da eíia con la 
diñillazione in grandi l imbkch i . L'oro, in 
queño üa to chiamAñ oro verginsegualmen-
te che quello trovato neir arena de fíumi, o 
quello in grani nelle minere; perché queüe 
lorte d' oro non fon palíate per i l fuoco . 
Dopo queílo , d'ordinario lo fondono in cro-
g iuo l i , e lo gittano e formano in lamine, o 
verghe. Vedi FUSIONÉ.. 

Maniera dt raffinar /' ORO . — V i fono 
tre principali maniere di raffinar Y oro ; la 
prima coll' antimonio , la feconda col fu-
blimatoj e la terza con l'acqua forte . Queft' 
ultima , che fi chiama /partiré , íi ha de-
feritta fotto 1' Articolo SPARTIRE j e le 
due prime fi hanno , fotto quello di RAF-
FINARE . 

Oltre queñi tre, v i fon degli altri meto-
di raffinar 1' oro ; in particolare quello 

aelia copella , che fi fa con piombo , e cene-
RI 5 e quello che chiamiam cementazione , 
mediante una compofizione di polvere di pie-
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tra cotta , di falecomune, di faíe ammonia-
co , di falgemma , e d'orina. Vedi COPELLA J 
CEMENTO , e CEMENTAZIONE . 

I I jaggiar delP OKO , fi fa colla pietra del 
tocco, raa piu ficuramente col fuoco. Vedi 
PARAGONE , CSAOGIARE. 

Quanto al far Í'ORO , vedi P / í tm FILOSO
FA LE , CTRASMUTAZIONE, 

Filo ¿¿'ORO, é una verga cilindrica d1 ar
gento , fuperfizialmente dorata , o coperta 
ú'oro, al fuoco ^ e quindi tirata fucceffivamen-
te per un gran numero di piccioli fori roton-
di di una filiera o fia di un ferro da tirar!'' 
oro , ognun piu picciolo dell'altro , finché 
giugne a non eífere qualche volta piu groííb 
di un capello . Vedi FILÓ . 

Si pub oíTervare , che avanti che i l filo 
fia ridotto a queít' ecceííiva finezza , fi tira 
per piu di centó quaranta diíferenti buchi ; 
e che ogni volta che lo tirano, fi írega tut
to di frtlco con cera nuova, si per facilita
re i l fuo paíTaggio -, come per impediré che 
non vi traípaia Targento. 

E una cofa forprendente , a qual grado 
di finezza Toro é qul t iratoj e non oüante 
ei fi mantiene fempre faldo ed unito, e non 
mofira mai i l menomo fegno dell ' argento 
che v' é di fotto. I I Lettore ne pub vedere 
un computo , ed infierne un divifamento 
piu particolare della maniera di procederé 
in quefta operazione , fotto i 'Articolo DUT-
TILITA1 delforo* 

Filo ¿ ' ORO fehiacciato , é i l filo gia de-
feritto, che fi fchiaccia fra due rotoletti di 
acciaio fino , per renderlo opportuno ad eí
fere filato od avvolto fulla feta, o puré da 
poteríi ufare cosí in lametta in certi drappi, 
merletti , r icami, &c . 

ORO Filato f é un oro fchiacciato, avvol
to o meífo fopra un filo di feta , con attor-
cigliarlo mediatite una ruota , de'raulinelli, e 
de' rocchelli di ferro . 

I metodi di governare e tirare roroeTar-
gento si reale come apparente in tutte que-
ite fpezie, fono moho curiofi , e di grand'ufo 
nel commercio* 

Maniera di formare i l F l L O D'ORO , e 
/'ORO in f io , st rotando, come fchiacciato. — 
Primieramente , un pezzo d'argento di l ib
bre 24 fi forma e riduce in un cilindro di 
circa un pollice di diámetro : e quindi fi 
tira per otto o dieci buchi di un ferro gran
de , e duro , si per íinirne la rotondez^za , 

co-
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come per ridurlo a circa tre quarti del!a fuá 
prima groí íezia , o diámetro . Cib íatto fi 
l ima con raolta diügerr/a , per levarne vía 
ogni leggier fucidume che gl i fia reflato 
dalla fornace : pofcia fi taglia nel mt/vo , 
€ si ne fan due verghe eguali; ciaícuna 26 
pollici lunga ; che fi tira di nuovo per d i -
verfi altri fori per levarne qualunque ine-
guaglianza , laíciatavi dalla lima , e per 
renderlo piíi lifcio ed equabile che mai 
pofsa. 

La verga cosí preparara fi fcalda in un fuo-
co di carbonc ; quindi , prendcndo ale míe 
foglie d1 oro , ciaícuna di circa quattro pol
l i c i in quadro , e peíante 12 grani ; fi uni-
feono quattro, ot to, dodici, o fedicidique-
fíe affieme fecondo che fi vuole che i l filo 
fia piü o meno clorato j c quando fono co
sí unite, che formano una fola foglia, al-
lor fi fregano le verghe, ca'kie fumanti , con 
un brunitore. 

Que fie foglie , cosí prepárate, s'applicano 
íopra tutta la íoperfizie della verga fin al nu
mero di fe i , Tuna íopra l 'a l tra; brunindo-
le , o fregándole bene colla pictra ematite 
per firettamente appücarle e levigarle . 

Quando le verghe fono dórate fi metton 
di nuovo nel fuoco ; e daeche fi fon faite 
portare ad un certo grado di calore , vi fi 
paíía íopra di nuovo con la pictra ematite, 
e per falda re i ' oro piü perfe tramen te, c per 
finiré la pulitura. 

Terminara 1' i nd ora tu ra , reua di tirare la 
verga in filo . A queft' uopo , la paífano per 
venti fori di una moderata filiera , per mez-
70 di cui recaí! alia grcflexza del púntale di 
una ilringa: e da al lora perde i l fuo nomc, 
e comincia a denominar fi filo o verghetta 
¿ü oro . Vent i altri fori di una filiera mino
re , lo lafeiano fottile abbafianza per la fi
liera la piü. picciola \ i di cui finidimi bvi
chi , appena eccedono un capello del capo , e 
quefli terminano l'opra. 

Per difporre i l filo ad eflere filato fulla fe-
ta , lo paíía no ira due macinette , o roto-
ietti di un picciol malino, i quali fon fat-
t i di pulito acciaio \ ed han tre pollici di 
d iámetro . Eglino fón pofli viciñiffimi Fun 
al l ' altro, e íi girano per mezzo di un ma-
nico attaccato, ad uno di eífi, che da mo
to al l 'a l tro. I l filo d' oro paííando fradue, 
íl fchiaccia ; ma fenza perderé punto della fuá 
deratura \ e rendefi COSA a dismifura fotti-
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le € flcfTibüe, che fácilmente fi fila fopra 
i l filo di fe ta, mediante un raulincllo , &c. 
Vedi FILO. 

Foglia ¿i' ORO , od ORO bat tuto, é Toro 
battuto col raartello , e ridoíto in í oí ti !¡ fil
me foglie. 

Ha del prodigio i l ccníiderare la fínez7,a , 
a cui fi pub cosí ridur Vero: computaíi che 
un'oncia fi poífa batiere c ridurre in mi!le 
fefeento foglie , ciaícuna di tre pollici in 
quadro, nel quale ftato egü o ce upa piu di 
159092 volte i l fuo primo fpazio . Vedi 
DOTTILITA1 . 

QueíV oro fi batte fopra. un zocco di mar-, 
mo , comuncmente marmo ñe ro , quadro di 
circa un piccie , ed alto da térra tre piedi . 
Si fa ufo di tre forte di martelli , formati, 
a guiía di magli , di ferro pulito . I I primo 
che peía tre o quattro libbre , per caccia-
re , o fpignere i i l fecondo di undici o do
dici libbre , per firignerc ^ ed i l terzo che 
peía quattordici o quindici libbre, per diñen-
dere e finiré. 

Si fa ufo puré di quattro forme, di grandezze 
difíerenti \ c ioé , due di carta pécora, la piü 
picciola delle quali confia di quaranta o cin-
quanta foglie, e la piü grande , di duecen-
to : I ' altre due , ciaícuna di 500 foglie, fo
no fatte di minugia di bue , ben púrgate e 
prepárate. Vedi FORMA. 

I I método d i preparare , e batiere /'ORO . — 
Prima fi liqucíl una certa quantita dVo pu
ro , e fi forma in una verga, o placea: que-
íla fi riduce , colla fue i na , in una lamina 
della groflezza in circa di un foglio di car
ta j lo che íatto fi taglia la lamina in piccio-
l i pezzi quadrati di circa un pollice , ed 
eglino fi diípongono nelia prima , o piü pic
ciola forma, per cominciare a diftenderli . 
Dopo che m tíía fono fiati battuti per un 
poco col piü picciolo martello , fi taglia 
ciafeuno di effi in quattro ; e fi mettono 
nclla fe con da forma , per diftenderli mag-
giormente. 

T o l t i via di la , fi taglian di nuovo in 
quattro , e fi mettono nella terza forma ; 
da cui cavati , e divifi in quattro , come 
prima , e meffi nelP ultima forma , i v i fi 
battono fin al grado di fottigliezza che fi 
richiede. 

Le foglie cosí finite , fi traggono dalla 
forma , e fi diípongono in piccioli libri di 
carta preparata con bolo roíío , perché V ore 
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Vi 0 aítacclii : ogni libro contiene d'ordinario 
2̂  foslie tí ero. . 

V i fono due mifure di que í í i l i bn ; venti-
cinque foglie della pib piccola pefano cmque o 
íei g r n i e i ' ifteíío numero della piu gran
de , nove o dkci granj. 

Decfí oíTervare che i oro h batíe piuome-
no íceondo la ípe2Íe o qualita dellavoro per 
cui 'fi deüina : quelio col quale i tira Foro 
indorano le loro verghe, íi lafeia molió pih 
«roffo , che quello da indo ra re i telaj de'quadri 
&c. Vedi INDORARE . 

ORO di c o n c h i g l i a é quello -che fi ufada' 
minia tor i , &c. e col quale fi ferivono let-
íere d'oro . E'fatto colle tonditure della 
foglia d'oro , cd anche delle foglie ítcíTe , 
ridotte in una polvere impalpabile , maci-
nandole fopra un marmo , con del miele * 
Dopo averio lafeiato in infufione per qual-
ebe pc77,o neir acqua forte , fi mette in 
conchiglie , dove s' aítacca Per íarne poi 
ufo, fi diluifee o ftempera con acqua di gom-
rna , o di faponc . 

OKO Bmni to y é V-oro lifciato o pulitocon 
uno ftrumento d' acciaio chiamato 11 hrum-
tere, íe V oro s' ha da lavorare, o fe fi hada 
indorare un me tallo ; ovver con un dente di 
Jupo , fe s'ha da indorare a acqua . Vedi BRU-
MTORE 5 eINDORARE. 

Un million a ORO, é una frafc ufa ta per 
fignificare un miilionedi coronati, o di co
rone. Vedi CORONA. 

Tun of GOLD , una tonellata d* ORO , é 
una fpezie di moneta da contó , ufata da-
gl i Ollandefi , e in alcune altre regioni ; 
che contiene cento mi la f io r in i . Ved iF io -
R I Ñ O . 

Cento libbre in oro, o d'oro, fi trovan pe
ía re due lire e dieci oncic : riñeífa fomma in 
argento pefa id l i re , 4oncie. 

Una tonellata d' oro a 4 /. l'oncia afcende 
a 96000 /. una tonellata d'argento'a 5 x. 2 d. 
Una libbra di oro fierl. afcende a 48 /. U n ' on-
cla vale 4 /. &c. 

Monets , o cmj J OliO . Vedi CONIO , e 
MONETA . 

ORO inMofaico, é ore applicato a quadrel-
11 fopra ua fondo appropriato , difltibuito 
in quadri, in romboidi , e in altri compar-
t iment i ; parte di cui s'ombreggia per dar r i -
Jievoalrefto. Vedi MOSAICO. 

ORO Vergine, h Vero , appunto da che é 
toito íuor dalle «uniere , avanti che abbia 

i orno y l . 
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fofTerta alcuna azione , o preparazione di 
fuoco : donde i Greci lo chiamano wrvpos 
Vedi VERGINE. Tale é 1' «^¿¿r^uc-o?, o la 
polvere d'oro, e quello che fi procaccia con 
Ja lavagione ne' Lavaderos del C h i l i . Vien 
aggiunto da alcuni, che vi fíen delle mafíe, 
o pezzi d'oro puro, che trovanfi nelle minie-
re , particolarmente in queile d'Ungheria . 
Pero, nella raccolta di cofe ra re deU'Impe-
ratore íi confervano tuttavia diverfe laflre 
d'oro , che fi dice eífere fíate tróvate a quefia 
maniera. 

L ' oro Vergine é alie volte pallido aííai , 
e tenero, cosí che fi pub gittare in qualun-
que figura , con le man i : prende eziandio i ' 
impronta di un figillo, come la piü molle ce
ra . Per indurarlo, e per avvivare i l íuocolo
re , v i miichiano delló fnieriglio . 

ORO Fino ) o puro, é V oro purgato col 
fuoco da tutte le fue impurita , c da ogni le
ga , •— I La ti ni lo chiamano aumm pu-
rum , aurum primum , aurum chrizum , aumm 
coÜum., 

I moderni frequentemente lo chiamano 
oro di ventiquattro carati y ma in realta un 
oro cotanto puro non fi da ; e vi manca fem-
pre almeno un quarío di carato . L'oro d¿ 
32 carati ha una parte d' argento, ed un' al-
tra di ra me : quello di 23 carati ha una mezza 
parte, cioé un mezzo 24.mo di ciafcheduro. 
Vedi CARATO , e LEGA . 

Boutcrouc foíliene , che 1' cleñrum degli 
antichi era oro di 19 carati ; o quattro par
tí oro , ed una quinta argento . <— Da un 
Decreto del Re Giovanni di Francia appate 
che 1' ero che allor fi coniava aParigi era di 
19 carati \ \ e pur fi foggiugnech'era i l m i -
gliore ed i l piü fino oro che allor fofle noto fo
pra la térra . 

_ I n Inghilterra, oggidl la norma od il fag-
gio dell' oro della corona é 22 carati . Vedi 
GUINEA . 

Catena d* ORO . Vedi 1' Articolo CA
TEN A . 

Drappo d' ORO . Vedi DRAPPO, 
Moneta d? ORO . Vedi MONETA . 
ORO Pctabile, aurum potabile . Vedi Po-

TABILE oro. 
ORO Fulminante, aurum Fulminans. Vedi 

AURUM. 
ORO nella Medicina e nella Chimica. — 

I C h imici fauno diverfe preparazioni dell'oro 
per ufi medicinali ; come fali , mercurj , e 

N tin-
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tinture d' oro ; ma quefli é un punto non 
bcn per anche determinato , fe Tero abbia 
alcuna reale proprieta, percuipoíTa eíTere di 
ufo e giovamento nella Medicina . 

I M c d i c i piu antichi fono tutt i in un alto 
filenzio su queílo propofito : gli Arabi fono 
1 primi che ne fanno menzione per que lio 
c o n t ó . -— Avicenna attribuifce all'ero virtu-
di ñraordinarie ; roa parla per cengettura , 
piíi che per efperienza. Tuttavia é certo , 
che i ' oro debbe avere un qualche eífetto : 
una quantita di limature d' oro prefa in boc-
cone da una perfona , la purgo multo bene : 
ma cib potrcbbc efíere flato cagionaío dal 
gran pefo delle fue particelle , che uñando 
Tíolentemente nelle glandule degli inteítini , 
promoífero le lor vibrazioni, e s¡ nefuípre-
muto 1'uraore iv i gi^ feparato . Eonhi , in 
una lettera a Bartholino , riferifee, che aven-
do rifcaldata una verga di oro fino diverfe 
volte fatta revente , ed altrettante eílinta 
nell ' acqua , trovo che il pefo del'a verga 
crafi notabilmente diminuiío; dopo di che, 
eflendo proceduto a ívaperare 1' acqua , ne 
trafle una picciola quantita d' ero . D i qul 
appare, che le parti fotti l i deH'oro paífano ne' 
Jiquori ne'quali egli é fpenío ; e di qul pur s'ar-
gomenta , che egli pub avere coníiderabili 
cífetti fopra i l corpo. 

Non oflante i l picciol numero di efperien-
ze, fulle quali é fondata 1' tfficacia medicí
nale deil' oro j gli Alchimifl i vogliono ch'egli 
contenga i l balfamo radicale della vita , 
per riftoro della fanita e della gioventu, e 
per allontanare tutte le malattie. L'oro, fe-
condo effi , contiene un zolfo amico alia 
natura, qual é quello del Solé, che anima 
íu t to 1' Univerfo : e su queño principio han-
no formato mille aerei progetti per otte-
nere un rimedio univerfale . Vedi ELIS-
SIRE . 

I n fatti é probabile , che gli Arabi e gli 
Alchimif l i furono folamente indotti ad attri-
buire tutte quefte virtu all' oro , dali'avervi 
feoperte qualita, che fupponeano ch'ei do-
veflTe comunicare ad altri corpi. Cosí e. gr. 
V oro comunemente íi dice eíTere incapacedi 
diflruggeríi , di qul conchiufero ch' egli fia 
idóneo a confervare le materie animali , e 
difenderle dalla putrefazione: lo che é tan* 
to ragionevole quanto farebbe fe alcuni Me
d i d prefcriveíTero i l fangne dell'orecchia di 
un afino come un rimedio pacativo, perché 

1' afino é un anímale moho pacifico . Vedi 
AURUM Potabile. 

ORO, neir Araldica , é uno de'metalli ; 
pih propiiamente chiamato col nome France-
í e , í r . Vedi METALLO. •— Egli é il color 
gtallo. Senza queflo colore, o ienza l'argen-
t o , non vi pub eííere buona arma. Vedi AR
GENTO , ARME , &e. 

Negli flemmi dc 'Nobil i , egli fi chiama 
topazzo; ed in quelli de'Principi Sovrani j 
Sol . Viene rappreíentato in fcoltura" per 
mezzo di piccioÜ punti , fopra il cam
po \ come fi pub vedere nella Tav. Arald* 
fig. 72. 

Si reputa come fimlolo della fapíenza , 
della temperanza , della fede , della fon a , 
della cofíanza, '&c. 

D'ORO , o Aureo , elb che ha relazicnc 
alf oro, o che confia d'oro, che fi flima come 
Y oro, &c. 

Bolla ¿r ORO , bulla áurea . Vedi 1' A r t i -
colo BOLLA . 

Vitello ^ ORO, era una figura di un v i -
tello , che gl ' líraeliti gittarono in queflo 
metallo, ed ereílero nel deferto, perché fof-
fe adorata , durante 1' aífenza di Mosé ful 
monte; e che da queflo Legislatore, al fuo 
r i torno, fu abbruciato , ridotto in polvero, 
e mefehiato con i'acqua, che ebbe i l popó
lo a bere ; flecóme fi narra nell'Efodo xxxir . 
I commentatori fono flati difeordi su queíF 
Ar t ico lo : i l ridurre in polvero Tero, eren-
derlo potabile, é un'operazione di Chimica , 
di un'eflrema difficoltíi; ed é malagevole i l 
concepire come cib fiefi fatto in quel tem
pe , in cui della Chimica non s'era appa-
rato né udito niente , e quel che é piü , 
in un deferto ! M o l t i percib íuppongono 
che cib fia flato fatto con un mi vacólo: e 
gli altri che non v i ammettono nien
te di foprannaturale , non avanzano fe non 
congetture , quanto al método delf opera-
zione. 

Mosé non poté farlo per via di fempli-
ce calcinazione , né di amalgamazione, n é d i 
antimonio j né aleuna di queñe operazioni 
quadra tampoco col t e ñ o . 

M . Stahl ha procúrate di levare quefla 
difficolta. I I método adóptate da M o s é , nel 
fare i l fuo aurum potabile , fecendo que
flo Autore, fu 1'ifteífo che i l praticato in 
oggi ; folamente in vece di tártaro , ei fi 
fervi del oatron Egizio, che é^omuneab» 

ba-
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Ufhnza per tutto 1'oriente. Vedi AÜRUM 

la Del'e, od i l tofone de I anete, su cm fí 
fin^e che Helia eFriflo abb,ano trag.ttato ü 
mare fin nella Colchide; e che eílendo fa-
crificato a Giove , fu appefo ad un albero 
nel boíchetto di Marte , cuflodiío d a d u e í o -
r i colle unghie di bronzo, e da unmofíruo-
fo dragone che non dormiva mai ; ma prefo 
e rapito daGiafone e dagli Argonauti, Vedi 
ARGÓN AUTI. 

Mol t i Autori fi fono sforzati di moñra-
re , che quefta favola é una rapprefentazio-
ne allegorica di qualche ñoña, vera , par-
ticolarmente della pietra filofofale . Vedi 
ALCHIMIA . 

Ordine del Vello oTofon ORO, é un or-
dine militare iníHtuito da Filippo i l Buo-
no , Duca di Burgundia, nel 1429 . Vedi 
ORDINE . — Prcíe la fuá denominazione 
da una rapprefentazione deltofon dVopor-
tato dai Cavalieri su i loro collari , checon-
¿ í k a di pietre focaie , e di accialini . I I 
Re di Spagna é ora gran Maftro dell' Or
dine , in qualita di Duca di Borgogna: i l 
numero de'Cavalieri é fiífato a trentuno . 

Si dice comunemente, che fia ílato iníH
tuito in occafione di un immcníb guada-
gno che queflo Principe fece con la lana ; 
abbenché altri vogliano che v i foííe foíto 
afcofo qualche mifterio Chimico, come fot-
to i l famofo vello degli antichi , che gli 
ódepti credono non eííer altro che i l fegre-
to dell' elixire , fcritto fulla pelle di un 
montone. 

Oliver de la Marche fcrive d'avcre infi-
nuato aFilippo I . Arciduca d ' A u ü r i a , che 
queñ 'Ordine era flato inftituito dafuoAvo 
Fiiippo i lBuono, Duca di Borgogna, con la 
mira a quello di Giafone ; e che Giovanni 
Germain, Vefcovo diChalons, Cancelliere 
dell' Ordine , in queda occafione gli fcce 
cambiare opinione , ed afficurb i l giovane 
Principe che 1' Ordine medefimo era flato 
iníHtuito con la mira al vello di Gedeone. 
Gugiielmo Vefcovo di Tournay , pur Can-
eelhere di queft'Ordine , pretende che i l Du
ca di Borgogna avea in mira e i l vello d' 
ero di Giafone, e i l vello di Giacobbe, cioé 
la pécora chiazzata che appartenea a quefio 
la tnarca , fecondo la convenzione fattacol 
íuo SuoceroLabano. I I qual fentimento dié 
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1' origine ad una grand' Opera di quefio Pre-
lato in due part i : nella prima, fot toi lf ím-
bolo del vello di Giafone rapprefentafi la 
virtü della magnaniroita , che un cavaliere 
ha da poííedere j e fotto i l fimbolo del vel
lo di Giacobbe, ei rapprefentala virtü della 
giuflizia. 

Paradin é delF iñeffo fentimento, edice, 
che i l Duca voleva infinuare , che la con-
quifta favolofa che dicefi aver fatra Giafone 
del vello d1 oro in Colchide, non fu altro che 
la conquifia della virtu , che guadagna v i t -
toria fopra que'mofiri t e r r ib i l i , i l v iz io , e le 
noftre cattive inclinazioni. 

NUMERO D' ORO , nella Cronología , utx 
numero, che moüra qual anno del ciclo lu-
nare , fia ogni dato anno. Vedi CICLO della 
Luna , e NUMERO . 

Trovare i l NUMERO CI'ORO di un qualche 
date anno dopo Crijio. Poiché i l ciclo lunare 
comincia coH'anno avanti la nafeita del No-
firo Salvatore; all'anno del Noüro Signore 
aggiungete 1 ; poi divídete la fomma per 
19; la fomma che refta dopola divifione, é 
i l numero d* oro richieílo: fe non v 'é alcun re-
fíduo, i l numero doro h i g . 

Supponete e. gr. che fi cerchi i l numero 
d? oro dell' anno 1725 : 1725-f-1 ™ 172Ó , 
E 1726 divifo per 19, á \ un quoziente 9 , 
e lafeia un refiduo di 16 ch' é i l numero doro 
di quefi'anno. 

I I numero d oro fi ufa nel Calendario Giu-
llano , per additare in quai giorni cadono i 
novilunj . I n progreífo di tempo , deveíi 
tu t íavoha oífervare , che i numeri d oro , a 
cagion del difetto del ciclo lunare, recedono s 
e non moflrano piü i l vero tempo de'novilunj, 
&c. Vedi CALENDARIO . 

Quindi , nella riforma Gregoriana del Ca
lendario i l numero d? oro é gittato fuori ; ed 
introdotta 1' epatta in luogo di eífo . Vedi 
EPATTA. 

Prebendario dQKO d Hereford. Vedi PRE
BENDA RIO . 

Regola ¿ ' O R O , nelP Aritmética , una re
gola o praffi , di grand'ufo, ed ampiezza neir 
arte de' numeri v con la quale troviamo una 
quarta proporzionale a tre quantiíadi date . 
Vedi PROPORZIONE , . 

La regola d oro chiamafi anco la regola 
del Tre) e la regola d i Proporzione. Vedi la 
fuá natura ed i l fuo ufo foíto l 'ArticoloRE
GOLA DEL TRE. 

N % ZQI' 
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Zolfo d' ORO d Antimonio . Vedi ANTI

MONIO . 
Online della Stola d' ORO . Vedi STOLA . 
OROLOGIO , fírumento che raoflra e 

smíura l ' o re . Ne fono di diverfe forte; ma 
le tre principali (ono g\\ Orologj a Scle <, o So-
lari , gli Orologj a Suono , o da campana, e 
quelli a Mofira , con ruóte , &c. 

I . L'OROLOGIO a Solé, in Ingle fe D i a l * , 
é un iílrumento che ferve a mi fu ra re i l tempe 
per raezzo dcll1 ombra del Solé- Vedi TEM-
PO , ed OMBRA . 

* La parola Dial e fórmala dal Latino 
dies, giorno , perche queJF Orologio indi
ca- l'ore del giorno. Vedi ORA . 

Gl i aatichi lo chía mano feiatericum , 
perché addíta rore per mezzo deU'ombra, 
cv.ia, in Greco 3 ílgnifieando ombra . Vedi 
HOROLOGIUM. 

U Orologio a Solé piü aecuratamente fi de-
finifee un delineamento , od una deferizio-
ne di certe linee íopra un piano, o;una fu-
perfizie di un corpo dato , COGÍ faí ta, che , 
l1 ombra di- uno íl i lo, o un raggio del So
lé che paffa per un foro ineífo , tocchi cóf-
íi punti in certe ore. Vedi STILO . 

La diverfita degli Orologj Solarj nafce dal
ia differeníe fituazíone de' pian i , su i qua-
Ji fono deferitti ; donde ricevono le deno-
ininazioni di orologj equinozialt , onzonta-
i i ) verticali, polari, d i r t t t i , eretti^ declinan-
t i i inclinati y reclinanti ̂  tiUndfici^ &c. Vedi 
Pl'ANO . 

Gl i Orologj aSole alie volte fi diftinguono 
anche in primar/ e fscondarj. 

OROLOGJ a Solé primar) , fono quelli che 
© fon diíegnati ful piano dell' orizonte , 
chíamati Orologj a Solé orizontali ; o peí pea-
dicolarmente ad eífo , su i pian i o del me-
xidiano", o del primo verticale , chiamati 
Orologj a- SoU verticali : al qual numero fi 
fogliono aggiugnere quelli che fon delinea-
t i fui- pian i polare ed equinoziale , ben-
ché né orizontali né verticali . Vedi 
PIANO. 

OROLOGIO a Solé, Equinoziale ^ é quello, 
deferitto fopra un piano equinoziale, od un 
piano che rapprefenta quello deU'equinoziale.. 
Vedi EQUINOZIALE .. 

U n piano obliquo all'orizonte , o pende 
veifo eífo , e fa un angolo acuto col piano 
dell'orizonte 5 o recede aü' indietro daeflo, 
c fa un angolo oitufo coa eíío l Queít1 ulti-
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mo é chiamato un piano reclinante ; che, fe 
reclina con eguaglianza al complementode.l-
la latitudine del luogo , fía nel piano delT 
equinoziale ; ed un Orologio delineatovi fo
pra, é denominato un Orologio a Solé equina-
ziale. Vedi RECLINANTE. 

Gl i Orologj equinoziali íi fogliono diÜin-
guere in fuperiori , che guarda no verfo it 
Zenith i ed inferiori , che riguardano i l 
Nad i r . 

Ora , ficcome i l Solé illumina folamente 
la fuperficie fuperiore di un piano equino
ziale , mentre egli é nel noílro emis tet o , 
o fia nelia banda fettentrionale dellequato-
re ; un Orologio equinoziale fuperiore moílrera. 
folamente V ora nel tempo della primavera, 
e della State. 

Ed in oltre, íiecome i l Solé illumina fcv 
lamente la fupernzie inferiore di un piano 
equinoziale, mentre egli é neU'emisfero me-
ridionale , o íull' altra banda del!' equatore j 
un Orologio equinoziale inferiore non moílrera 
Tora fuorché in autunno ed Invernó . 

Per a ve re adunque un orologio a Solé equi
noziale, che ferva per tutto l 'anno, fi deve 
uniré infierne V inferiore td i l fuperiore * 
cioé fi deve delineare da ciafeuna banda dsl 
piano . 

.E poiché i l Sok riíplende da una parte o-
dall'altra di un piano equinoziale tutto i t i -
tero il giorno j un tale Orologio moftrera tutte 
1'ore di un giorno artifiziale . 

Defcrivere un OROLOGIO a Solé equinoziale 
geométricamente . — L' equinoziale é i l pri
mo , i l piü faciie ed il piu naturale di tu td 
gli orologj a Solé : ma la neceífita di deli
nearlo doppio , impedifee ch' ei fia molto \ñ> 
ufo. Con tut ío cib, moftrandofi nella ftrut-
tura di eííb la ragiene di tutte le altre fpe-
zie y e fomminiürando egli ficüo un buon 
método mcccanico di delineare tutte 1'altr.e 
fpezie á''Orologj , qui noi lo fporremo divir 
fa ta mente. 

Prima adunque , per defcrivere un Orolo
gio a Solé equinoziale f fuperiore • Dal centro 
C ( Tav,. Gnomónica fig* 4. ) deícrivete un 
circolo. A B D E e per mezzo di due dia-
metri A D , e B E , interfecantifi l'un Tai-
tro ad angoli- retti , divídetelo in quarti 
A B , B D , D E , ed F A . Suddividete cia-
fcun quarto in fei partí eguali per mezzo 
delle linee rette C 1 , C 2 , C 3 , &c. le quai 
linee íaranno le linee ofaric. Per lo centí0 ^ 
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cacdate uno f t i lo , odago, perpendicolarc al 

V l T a 2 v o E s ' c l a r e cosí deícr i t to , fe fi ele-
ve r i co s í ; che fia ncl piano dell equatore , 
k linea C 12. , ncl p^uo del mendiano, ed 
i l punto A nguardante verlo aiSud, omez-
•zodl • l'oaibra deilo ftilo moltrera le ore e del-
ja.mattina, edel dopo pranxo , 

Imperocché , i circoli orarj inchiudono 
archi deir equatore di quindici gradi ciafcu-
no. ( Vedi EQUAZIONE del tempo . ) Con fe-
guentemente i ! piano A B D E fupponendoíi 
nei piano dell'equatore , i circo!i orar}' in-
chiuderanno ra rime rite archi di i 5 gradi del 
circo i o A B D E . Laonde , poiché gli an-
goli 12 C 11 , 11 C 1 0 , 10 C 9 , &c. íi íup-
pongono qul ciaícuno 15 gradi , le l i 
nee C 1 2 , C 11 , C 10 , C 9 , &c. fono in-
terfecazioni de'circoli drarj, col piano dell' 
Equinoziale. 

In ohre , poiché ío íHlo che paffa per lo 
centro C , rapprefenta TaíTe del mondo; la 
íua diftanza dal centro della térra noneííen-
do da confiderarfi , perché di pvcciol contó ; 
ed effendo cgli i l diámetro comune de5 circo
l i orarj ; la íua ombra coprira la linea dell' 
ora C 12 , quando i l Soie é nel meridiano , 
o nel circo!o dell' ore ; C 11 quando egli é 
ncl circolo d'ore 11 ; C 10 , quando nel cirec
io di ore 10 , &c . 

I n le cocido luogo, per deferir ere un Orclo-
gio a Solé equinoziale, inferiere: I I método e 
1'iíkffo che i l gia deícritto per i l fuperiore ; 
eccetto che non 0 hanno da delineare linee 
dell5 ore al di la delle 6 MVOrologio. 1 -

In íerzo luogo , per deferivere un Onlcg'so 
a Solé equinoziale , un i ve ríale : Congiunge-
tc due pian i di metallo od'avorio A B C D , 
c C D E F (6g. 5.) cosí , che fuño mobili 
nella gi un tura . Sulla íuperfizie fuperiore del 
piano A B C D , delcrivete un Orelogio equi' 
mziale ftiperiore , e íopra quella iníeriore , 
uno injeriore , giufta le rególe gi'a fpofte ; e 
Per ío centro I cacciate uno flito . Nel pía-
1,0 D E F C tagliate un boííoletto, e rnette-
tev i un ago magnético , o calamitato G ; 
accomodate ful medefimo piano un quadran-
$e o quarto di circolo d' ottone diviío aecu-
íatamente in gradi , c che paffi per un foro 
3í1íagliato nel piano A B C D . Ora , poiché 
queíto pUb coílocare in tal maniera', col 
rnezzo dcU1 ago magnét ico, che la linea I 12 
¿ia i j d í l a"0 del meridiano : e , col mezzo 
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del quadrante fi pub cosí elevare, che l'an-
golo B C E fia eguale all'eievazione dclTcqua-
tore ; ei fervira á'Orologie Solare in ogni par
te del mondo. 

OROLOGIO Solare Grizcntale , é quello che 
fi deferive íopra un piano orizontale, cd un 
piano paraileio all' orizonte ; vedi ORIZON" 
TE; — Poiché i l Solé pub illuminare un pia~ 
no orizontale in tut t i i tempi deli' anno > 
mentre egli é fopra dell' orizonte ; un Orolo-
gie filare orizontale pub moílrar tutte 1' ore 
del di artifiziale , per lo giro deli' anno : 
si che un piíi períetto Orologio non fi pub 
cercare . 

Deferivere un OROLOGIO Solare orizontale 
geométricamente . — Tíra te una linea meri
diana A B ( fig. 6. ) ful dato iramobil piano ; 
od aííumetela a piacere íovra un piano mobile. 
Vedi Linea MERIDIANA . 

Da un punto prefo a piacere, come C 5 
ergete una perpendicolare C D , e fate l'an-
golo C A D eguale all'eievazione del polo. 
In D fate un altro a n gol o eguale parimen-
t i all'eievazione del polo, e tirate la linea 
retía D E che incontri A B in E . Pofcia 
fate E B eguale a E D , e dal centro B col rag-
gio E B , delcrivete un quarto di circolo E B F 5 
cu i divídete in fei partí eguali . Per E tí
rate la linea retía G H , íecante A B ad 
a n gol i retti . Dal centro B per le varié di-
vifioni del quadrante E B P tirate le linet 
rcííe B a, B b , B c , B d , B H , che incon-
trano la linea G H ne'punti abe d H . Da 
E fopra la linea retía E G fpiccate gl'inter-
valli Ea , E ¿ , &c. cioé E a da Y. ad e , 
El» da E ad / , l- c da E a ,9, &c. Dal cen
tro A delcrivete un piccolo xircolo , ed ap> 
pilcando un rególe tro in A , e ne' diveríi 
punti di diviíione ¿, c, d, H , ed c,/ ,g, h-, G , 
tirale le linee A 11 , A 10 , A 9 , A 8 , A 7 , 
ed A 1 , A 2 , A 3 , A 4 , A 5. Per A tirale 
una linea retta 6 , 6 perpendicolare ad A B . 
Continúate la linea retta A 7 , al di la del 
piccolo cerchio fin a 7 , A 8 fin a 8 , A 5 
fin a 5 , ed A 4 fin a 4 . Attorno di tuíto lo 
fchema delinéate una figura qu adra ta , un 
circolo, od una figura ovale . E finalmente 
m A filfa te un índice , che faccia Pangólo 
D A C col meridiano A B , eguale a C D ; 
o in A E hílate una lamina triangolarc 
A D E perpendicolare al piano dell1 Oro
logio . 

Ora 3 le linee A n , A 10, A 9 , & f o 
no 
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no le lince delF ore della mattina; cd A i , 
A 2 , A 3 , &c. quelle del dopo pranzo : e i ' 
ombra di qualunqué de'gnomoni, o ñili fopra-
men íova t i , alie diveríe ore, cadera fulle rif-
pettive linee ora r í e . 

Defcrivere un OROLOGIO SOLARE oriion-
tale , trigommetricamenie . Negl i Crclogj a 
Solé grandi, do ve fi ricerca l'eflrcma aecura-
tezza , fi fa meglio a laíciar da parte le linee 
geomeíriche ; ed in loro luogo, le lince dell' 
Orologio Solare fono da determinarfi col cal
cólo trigonométrico. M . Clapies , nelle M e m , 
íleW Accad. R . dtl le Sciexze , A n , 1 7 0 7 , ci ha 
recato per quefto contó un gran fervigió ; 
avendo refo i l calcólo delie linee orarie , che 
prima era ñato di gran fatica , faciliffimo e 
ípeditiííinio ; i fuoi canoni, o le fue analogie 
fi fporranno íbtto cadauna ípezie di Orologj So-
t a r i , qui ío í to . 

E prima ? per un Orologio orizontale : l'ele-
vazionc del polo del luogo effendo data , tro
vare gli angoli, che fan le linee delTore col 
meridiano, nel centro áeWOrologio. 

U analogía od i l canone r ña cosí : Come 
i ' intero feno é al feno deli'elevazione del po
lo del luogo; cosí é la tangente deüa diftanza 
del Solé dal M e r i d i a n o p e r Tora che íi cerca, 
alia tangente dell' angolo richiefto . Vale a 
d i r é , come i l lato A C , (f ig. 7. ) c a D C : 
cosí é la tangente di F D C , alia tangea-
te F C , deli'angolo F A C . Vedi TANGEN
TE , &c. 

OROLOGIO aSole Ver t i cale, é quello che íi 
delinea fopra i l piano di un circolo verticale. 
Vedi VERTICALE . 

Querti Orologj fono varj , fecondo i l verti
cale fcelío particolarmcnte . I verticali che 
per lo pib fi adoprano, fono i l primo verticale , 
cd i l meridiano \ da'quaü riípettivaraente na-
feono gli Orologj a Solé raeridionali, fettentrio-
nali 1 orientali, e occidentali. 

Gl i Orologj che guardano i punti cardinali 
dell'orizonte, fono particolarmcnte chiamati 
Orologj Solar i d i r e t t i . Vedi D i R ETTO . 

Se íi fceglie ogni aitro verticale, 1'Oro-
Ugio fi dice che declina . Vedi DECLI
NANTE . 

I n oltre, fe i l circolo, i l cui piano íi ado
pera , é perpendicolare aH'orizonte, ficcome fi 
fuppone eííere i l cafo in tut t i i poc'anzi mento-
vati ; gli Orologj fi dicono particolarmcnte 
eretti . E. gr. eretto a mezzod), eretto al fetten-
t r ione, &c. 
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Alt r iment i , cffendo i l piano obliquo ali* 

orizonte , eglino diconfi o inclinare, o re-
dinare . Vedi INCLINAZIONE , RECLINAN
TE, & c . 

OROLOGIO a mezzod} , o piu particolar
mcnte Orologio a Solé meridionale eretto e diret-
to , é quello che é deferitto fulla fuperfizie del 
primo circolo verticale, che guarda verío i l 
mczzodl. 

Poiché ilSole allora illumina i l piano de! 
primo verticale che guarda a mczzodi, quan-
do, nel fuo progreífo, ei paila dal primo verti
cale al meridiano , o ritorna addietro da 
quefto a quello ; nel che fpendefei ore avanti , 
e fei dopo mezzod!; un Orologio meridionale 
moüra le ore dalle fei della mattina fino alie fei 
deila fe ra . 

Delineare un Orologio verticale meridionale, 
o a mezzod}. Sul piano del primo verticale 
che guarda verío mezzcdi, tírate una linea-
meridiana A B , (f ig. 8.) e prendendo F i n -
tervallo A C , a placeré per la magnitudine 
del futuro Orinólo i in C ergete una perpen
dicolare d'indefinita lunghezza C P , e fa
cen do un angolo C A D eguaíe all ' elevazio-
ne dell'equatore, tirate una linea retta AD-
che iriGontri la perpendicolare C D in D a. 
Allora nel punto D fate l'angolo C D E pa-
rimenti eguale ali'elevazione dell' equatore ? 
e tirate la linea retta D E fecante il meri
diano in E . Per E tirate la linea retta G H j , 
fecante i l meridiano A B ad angoli retti T 
Préndete E B eguale ad E D , e conqueflo 
faggio deferivete un quadraníe E F . — B 
relio fi compic come nell' Orologio orizonta-
le , falvoché le ore del dopo pranzo íi de-
vcao ferivere fulla mandricta, e quelle del
la mattina fulla fíniftra : come fi pub com
prendere dalla figura Per ultimo nel pun
to A filíate uno fiilo obliquo in un ango
lo eguale all'elevazione dell'equatore : ov-
vero in C ergete uno fiilo perpendicolare „ 
eguale a C D : ovver finalmente, una lami
na triangolare A D E fopra A E , cosí che fia 
perpendicolare al piano ¿zWOrologio. 

Allora 1' ombra di cotefii indici tocche-
ra le diveríe linee orarie aíle loro ore r i -
fpettive. 

OROLOGIO a Settentrione , erstto f e diret-
to, é i l deferitto su la fuperfizie del primo 
verticale che guarda verfo Settentrione. Vedi 
SETTENTRIONE, e NORD. 

Poiché 'ú Solé illumina folamente queíte 
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' > 'le e procale dal medefamo primo veiticale , e ^ ¿ ^ 
vertica 

Ponen te i e poiché e g l i é n d p r i 

í ^ r / o ^ moüra ]e ore avanti fei la matti-
na e qUelle dopo fei la fera . E til qua , 
ficcome in Autunno e nell' invernó, i l So
lé non 11 leva avaníi le fe i , e pur tramon
ta avanti le fei la fera un Orologio tale 
non é di alcun uí° 'n tutt0 (lue^ temF0 
mrÁ unito con unaltro amczzodl, nefuppli-
fce ai difetíi . 

Defcrivtre un OROLOGIO « lSWÍ verticals 
'verfo Setttntriom. T í ra te una linea meridia
na E B (fig. 9- ) e da A deferivete un pic-
colo circolo a piacere . I n A fate l'angolo 
D A C eguale all'elevazione deirequatore , 
e -dal punto C prefo a piacere, ergete una 
perpendicolare C D che incontra A D in D . 
Fate un altro angolo C D E parimenti egua
le all'elevazione dell'equatore , e tirate pa
rimenti una linea D E che incontri A E 
in E . Alior préndete I B eguale a E D . E 
per I tirate G H , fecante S B ad angelí 
retti . E dal centro B col raggio I B de
ferivete un quadrante , cui divídete in fei 
partí egualí . Per le due eíireme divifioni 
tírate delle linee dal centro B , cíoé B d , 
e B H , che i n contrano G H i n ^ ed H , 
e fate I h eguale a I d , ed I G eguale a 
I H . Allora applicando un regoletto in A 
e d , e d H ; e di nuovo in A , ed H , e G , 
t írate le linee rette A 5 , A 4 , A 7 , ed 
A 8 . Finalmente in A fiffate un índice 
obliquo A D , che fa un angolo D A E 
colla línea" meridiana nel piano del meri
diano , eguale all'elevazione deli'equatore : 
ovvero un índice perpendicolare ín C egua
le a C D : ovvero , ín luogo di un índi
ce, una lamina triangolare E D A fulla lí
nea meridiana E A , perpendicolare al pia
no dell'Oro/o|/o. 

Allora A 4 , A 5 , A 6 , faranno le ore 
dellamattina; ed A 6 , A 7 , A 8 quelle del 
oopo pranzo; e percíb faranno additate dall' 
ombra dei varj indici . 

O cosí: 'mnnOnlogio a mezzodi ( f íg .8 . ) 
J5 le hnee orarie 4 6 5 , come pur 7 ed 8 , 
11 continueranno di Ta dalla linea ó A ó ; 
" 11 pangó lo A D E fi volteta attorno del 
luo j ó l o A , fm che A E cacia direttamen-
re nneontro A i 2 . egli éevidente , chequi-
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v i fi oííienc V í n ü r c l o g i o ¿Solefettemnonale? 
oífervando folamente quello che é flato detto 
interno alio fcriverfi deirore^. 

Difegnare ««OROLOGIO verticale aSetten» 
trione , o a mezzod¿ , trigonométricamente . 
Queíli diíferífcono folo dall' Orologio orizon* 
tale , in quanto che Pangólo C A B é egua
le al complemento dell'elevazione del polo 
del luogo; cosí che 1'iíleíía analogía ferve, 
come per l'orizontale: facendo fol i l fecondo 
termine i l complemento dellelevazione del 
polo del luogo. 

OROLOGIO Oriéntale eretto e diretto , é 
quello che fi delinea ful piano del meri
diano che guarda al Levante . Vedi LE
VANTE. 

Poiché i l Solé illumina folamente i l pia
no del meridiano che guarda a Levante , 
avanti mezzodi ; un Orologio a Solé crien-
tale pub folo raoflrare le ore fino a mez-
zodi . 

Defcrivcre un OROLOGIO oriéntale. Sul la
to oriéntale del piano del meridiano, tira-
te una línea retta A B (f ig . 11.) parallela 
all'orizonte , ed a que ña unite A K , che 
faccia con eíTa un angolo K A B , eguale 
all'elevazione dell'equatore. Allor col rag
gio D E deferivete un circolo , e per lo 
centro D tirate E C perpendicolare ad A K ; 
col-quaí mezzo i l circolo fara divifo in 4 
quadranti. Ciafcuno di queflí quadranti fub-
divideteío ín 6 partí eguali, E dal centro D 
per le díverfe divifioní , tirate delle linee 
rette , 0 4 , 0 5 , 0 6 , 0 7 , 0 8 , 0 9 , 
D i o , D I I . Finalmente ín O ergete uno 
ílilo eguale al raggio D E , perpendicolare 
al piano 9 ovver, su due piccoli pezzi per-
pendicolarmente fiíTati in E C , ed eguali al 
medefímo raggio D E , accomodate una ver
ga di ferro parallela ad E C 

Cosí ciafcun índice in díverfe ore gitterk 
un' ombra alie rifpettive linee orarie 4 4 j 
5 5 , 66 , &c. 

OROLOGIO Occidentale eretto, e diretto, é 
i l defcrittó ful lato occidentale del meridia
no. Vedi OCCIDENTE. 

Siccome ilSole illumina folo quclla ban
da del piano del meridiano , che guarda 
all'occidente, dopo mezzodi , un Orologio & 
Solé occidentale pub fol moftrar le ore da raez-
zodi a fera. 

Quedo adunque unito con un Orologio a Solé 
crkntals moílra íuí te le ore delgíorno^_ 



104 O R O 
Dijegnare un OROLOGIO a Occidente. La 

coílruzione é afratto la íkfía che qucüa di 
uno a Levante: fblamente Ja fuá f3íuíizione é 
inverfa, e le ore fcritte coerentcmente a que-
íla inverOone. 

OROLOGIO a Scle Pelare ^ é quello che fi 
deferive fovra un piano che pafía per l i po
l i del mondo, e per l i punti di Levante e 
Ponente delTOrizonte . Egli é di due fpe-
zie : i l primo guarda verfo il Zeni t , ed é chia-
m&to fuperiore j Faltro giü al Nad i r , chiama-
ío ¡nferiore, 

L5 Orclcgio polare é adunque inclinato all' 
orizonte in un angelo eguale all' elevazione 
del polo. 

Poiché i l piano polare P O Q S (f ig . 12.) 
paila per l i punti di Lev. e Pon. O , ed S, 
un quarto dciTequatore é intercetto fia ef-
fo , ed i l meridiano : confeguentemente la 
íuperfizie fuperiore é üluminata dal Solé dal
le fei della mattina fin alie fei della fera; 
e P inferiere dal nafcer del Solé fin alie le i 
della mattina, e dalle fei della fera fin al 
tramontar del Solé. Un Orologio polare infe
riere moftra adunque Tora della mattina dal 
levar del Solé fin alie ore fe i , e quella del
la fera dalle ore fei , fin al tramontar del 
So lé ; ed un Orologio polare fupe r io remoí l r a 
le ore dalle fei della mattina fin alie fei 
della fera. 

Difegnare un Orologio polare. T í ra te una 
linea retta A B ( figl 13.) parallela al l 'Ori-
zonte , e fe i l piano é immobile , tróvate 
la linea meridiana C E . Divídete C E in 
due parti eguali, e per C tirare una linea 
jet ta F G parallela ad A B . Quindi dal cen
tro D colT intervailo D E , deferivete un 
<juadraníe, cui dividete in fei parti eguali. 
ÍE dal!1 ifleíío centro D per l i diverfi punti 
di divifione tirate le linee rette D i , D 2 , 
D 5 , D 4 , D 5 ; e gl ' intervalli E 1 , E 2 , 
E 3 , E 4 , E 5 , fpiccateli per lo contrario 
•verfo, cioé E n , 10, 9 , 8 , 7 . Dai pun-
í i 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , &c. álzate delle perpen-
dicolari che incontrino la linea F G nei 
punti corrifpondenti. Finalmente , in D erge-
íe uno ñilo p-rpendicolare eguale a D E ; o 
íopra due pezzi eguali E e C , filíate una bac 
chetta di ferro a traverfo. 

Allora 12 12, 1 1 , 22, 33 , &c. faran-
no le linee orarle, additateafuo tempo dalT 
©mbra degl'indici. 

Un Orologio polare fuperiore diñerifee fol 
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nella fituazicnc , e neüa maniera di fcrl-
vere le ore , daglí Qroicgj Oriéntale , ed cc-
ddentale , uniíi infierne nella linea delle 
ore fe i . 

Dijegnare tutt i gl i OROLOGJ primarj ful 
weáefimo pojio , o jendo . 1. I l piano A B C D 
(fig. 14.) nella propria pofizione del pofio, 
fuppongafi orizontale ; ed ivi íi deferiva 
un Orologio Orizontale. Vedi O R O L O G i o O n -
zontale . 

2. Tirate le linee rette E M , ed F L p a -
rallele a D C , che coerentemente , nella 
propria pofizione de! pollo , faranno paral-
lele all'orizonte . Allor i l piano B N M G 
face i a un a n gol o con E M , eguale all' ele
vazione del polo, C M E : e lopra deferive
te un Orologio polare fuperiore. Vedi OROLO
GIO Polare. 

3. I I pianooppoílo A D E facciacon E M 
un a n gol o D E M , eguale ali'elevazione deil' 
cquatore : e su queño delinéate un Orologio 
cquinoziale fuperiore. V tai OKOtOGio Equi-
noziale . 

4. I I piano K L H I faccia con F L un 
angolo H L F eguale ali'elevazione deü'equa-
tore : e fopra quefio inferivete un Orologio 
cquinoziale inferióte. Vedi OROLOGIO Equi-
noziale. 

5. I I piano oppoílo F G faccia con F L 
un angolo G F L eguale ali'elevazione del 
polo: ed iv i diícgnate un Orologio polare infe
rióte . Vedi OROLOGIO Polare. 

6. I I piano M N K L , e l ' oppoílo E F 
fie no perpcndicolari ad F L : e fopra quello 
difegnate un Orologio meridionale ¿ e fopra que
llo un Orologio a tramontana. Vedi OROLOGIO 
a WLezzoda , e a Settentrione. 

7. Sul piano E M L E deferivete un Oro
logio accidéntale y e full' oppoílo piano un 
Orologio Oriéntale. 

Se i l pollo o zocco fara collocato cosí , 
che i l piano M N K L guardi al mezzodi , 
ed i l piano del meridiano lo tagli in due nel
la linea delle ore 12 neli' Orologio orizontale 
A B C D , e meridionale M N K C , tutte le 
ore del giorno faranno indícate da diverfi 
piani in un tratto. 

Gl i OROLOGJ a Solé Secondarj fono i de
linean fopra piani d' altri circoli , oltre P 
orizonte , i l primo verticale , 1' cquino
ziale , ed i circoli polari: cioé fono qucl-
l i , che o declinano i o inclinarlo , o reclinano, 
o deinclinano. 

Gli 
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Gi l OROLOGJ D e c l i m n u í o n o O r o i o ^ ü m t -

t i , o vertical! che declimm da uno de punti 
cardinali- o , fonocuelH che tagliano i l piano 
ca úinai i , 0 ' / ¿eü'orizonte ad an
del primo, verticaic , y .A J . . 
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L ' ufo de^ü Orologj dt diñan t i 
f f í eauen tTf imo; perocchl imur i del lecaíe , 
fotira i quali comunemente fi delincano, per 
lo pih deviano dai punti cardinah . Vedi 
DECLINANTE. ' - . r J-

Degü Orologj decltnanu ve ne íono diver-
fe fpezie , denominati dai pnnli cardinal i , 
verfo i quali pare che fien piu rivolt i , ma 
dai quali hanno una realce vera declinazicnc : 
declinami dai mezzcd), e dai Settcntriom;, ed 
anche dai Zeni t . 

Difegnare un OROLOGIO verticale Decli
nante , trigoncmetricamente . •— i. La declir 
nazione del piano, e 1' elevazione del polo , 
cflendo date : trovare 1' angolo formato ncl 
centro deli' Orologio , dai meridiano , e dai 
íubftylo, 

Cañone : Come Tintero feno é alia tan
gente del complemento dell'altezza del po-
io G F \ ( f ig . 15 . ) cosí é i l feno dell' ango
lo della declinazicne del piano G F D al
ia tangente G D , dell' angolo richieílo 
G A D . 

2. La declinazicnc del piano eíTendo ca
ta , e 1'elevazione del polo del luogo; tro
vare Pangólo formato nel centro di un Ore
lo gi o verticale declinante ^ per mezzo del fub-
ftylo e deli'affe. 

C añone: Come Tintero feno é al feno del 
complemento delT elevazione del po!o G F ; 
cosí é i l feno del complemento della declina-
zione del piano D G F , al lato D F , feno 
delTangolo D A B cercato. 

3. La deciinazione del piano, e T eleva
zione del polo, cflendo date; trovar la diffe-
renia delle longitudini, cioé Tarco delTequa-
tore coraprefo tra i l meridiano del luogo , e i l 
meridiano del piano. 

Canone: Come T intero feno é al feno delT 
altezza del polo del 1 uogo ; cosí é la tangen-
te complemento della deciinazione del 
F^ io , alia tangente del complemento della 
aifferenza delle longitudini. 

- angolo della diíFerenza delle longi-
tudim e^uelIo delraíre) coi fubftylo, ef-
Jendo dau ; trovare gli angoli formati ncl 
M6 r1 i0 n , un Orologio verticale declinante , tra 
t i f ub - f l y l ce leUneeorar íe . 

T m ammette tre cafi. ím-

perocché le linee orarie , di cui fi cercano 
gli angoli , poífono efíere , 0 1 . tra i l me
ridiano ed i l fub-flylo; o , 2. di W dai fub-
f ly lo ; o 3. su quelia banda del meridiano do-
ve non é i l fub flyio . Nei due primi cafi , 
s'ba da prendere la diíFerenza tra la diflan-
zade! Solé dai meridiano in quelT ora, e Tán
gelo della diíFerenza delle longitudini, t ró
vate nelT ultimo problema : e nel terzo cafo, 
fi ha da prendere la fomma di cotefíi due an
goli , e da ufare i l canone feguente. 

Canone: Come Tintero feno é alfenodeiT 
angolo tra T alie ed i l fub-fiylo ; cosí é la 
tangente della diñerenza della diflanza dei 
Solé dai meridiano, e la differenza delle lon
gitudini , o della fomma di cottfti due angoli, 
alia tangente delTangolo cercato. 

5. L'angolo formato dai fub-fíylo, con le 
linee orarie, e quello del fub-flylo col me
ridiano , cflendo dati ; trovare gli ango-" 
l i formati tra i l meridiano , e le linee 
orarie nel centro dcgli Orologj vtrticali de
clinami . 

1. Gl i angoli delle linee orarie tra il me
ridiano, ed i l fub-flylo, fi tro van o con fot-
trarre T angolo formato dai íub-flylo, con la 
linea delT ora , daIT angolo formato dai fub-
flylo , col meridiano . 

2. G l i angoli di Ta dai fub-flylo , e ful
la banda oppofla a quella del meridiano , 

Ti trovano con aggiugnere aíTieme que'due 
angoli . 

3. Quelli fulTaltra banda del meridiano, fi 
trovano con prendere la loro diíFerenza . 

Defcrivere un OROLOGIO a Selc verticale , 
declinante dai mezzod) aW oriente, od al po* 
neme, geométricamente . Trovare la decii
nazione del piano , come abbiara gia infe-
gnato fotto T Articolo DECLINAZIONE , e 
DECLINATORE . Quindi difegnate fopra la car
ta un Orologio Orizontale , fupponendo la l i 
nca di contingenza delT orizontale , col pia
no equinoziale diere G H , ( f i g . 16. ) Per 
lo punto E , in cui la linea meridiana A E 
taglia i l medefimo , tírate una linca retta 
I K , che faccia con G H un angolo H E K 
eguale alia deciinazione del piano dato . C o s í , 
come G H rappreíenta T interfecazionc del 
primo verticale colT orizonte ; I K fara Tin-
terfecazione del piano inclinante , e delT 
orizonte; donde pur concepiamo chela par
te I E debb' cífere clevata al di fopra di G E , 
nel cafo che i l dato piano declini al ponen-
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te ; o depreffa di fotto all' ifleíTa G E , nel 
cafo che declini al Levante . Tirare una 
linea rfeíta parallela ali' orizonte ful dato 
piano , o muro , per corrífpondere a I K , 
ed aífumendovi un punto , corrifpondente 
a E , ípiccate dalla linea retta I K fulla car
ta j le diverfe diñanze orarle E i , E 2 , E 3 , 
& C , Quindi dal punto C ergete una perpen-
dicolare E C , eguale alia diilanza del cen
tro dcll' Orologio Orizomde , dalla fuá linea 
di contingenza. T i ra te di qua linee ai d i -
verfi punti delle linee orarle E 1 , E 2 , E 5 , 
& c . lafciate cadere una perpccdicolare A D 
dal centro delT Orologio Orhontale A alia linea 
di contingenza I K , e trasferite la di lianza 
E D dal punto E ful muro; a 11 ora C D fara 
la linea íubílylare . Vedi SÜBSTYLARE. 

I I perché , unendo A D e D C , ad ango-
11 retti j Tipoíenufa A C fara un Índice obli-
quo da attaccarfi ful muro nel punto C , giu-
íla l'angolo D C A , 

Difegnare un OROLOGIO verticale declinan
te dal Nord verfo i l Levante e Ponente . Prén
dete la declinazione del piano, come gias'é 
infegnato: quindi ficcome gl i Orolog) fetten-
trionali non fono che meridionali inverfi , de-
ferivete un Orologio verticale deciinante dal 
Sud , e ítravolgetelo in tal guifa , che i l 
centro C guardi alT orizonte, ed i l punto E 
al Zcnith ; c le ore fulla mano delira fpicca-
tele verfo la finiílra, e per contrario verfo ; 
omettendo tutte le linee orarle , che in quedo 
piano non fi poífono moílrare,. 

Quanto alia pratica la miglior maniera é , 
dopo d'aver delineato fulla carta un ílecllnan-
te meridionale , punzecchiare i diverfi punti 
dell'oriuolo con un ago; quindi applicare la 
faccia della carta al muro, la banda diretana 
di elfo v i moilrera tutti i punti neceííarj per 1' 
Orologio declinante fettentrionale. 

OROLOGJ Inclinati , fono quelli che fi di-
fegnano su piani nond i r i t t i , ma inclinanti , 
o propendenti, verfo ilSud , o la banda me-
lidionale dcll' orizonte, in un angolo o rnag-
giore o minore che'l piano equinoziale . Vedi 
INCLINAZIONE Í 

Un tal piano inclinato ñ pub concepire 
fupponendo una parte del piano'dell' equa-
tore innalrata verfo i l Zeni t , e Paltra depref
fa verfo i l Nadir 5 e si rivolgerfi fopra una l i 
nea tirata dal punto oriente aqueid'occi-
dente nell'orizonte. 

Difegnare un OROLOGIO a Solé inclinato . 

i , L ' inclinazione del piano , come D C 
( fig. 17. ) eífendofj trovata con un declina-
tore, come abbiamo infegnato fotto 1 'Ai t i -
colo DECLINATOREfe ella cade tra i l pia
no equinoziale C E ed 11 verticale C B , 
in tal maniera , che l'angolo d'inclinazio
ne D C A fia maggiore chelelevazionedell' 
cquatore E C A Mul la banda fuperiore deli
néate un Orologio fettentrionalee fuH'infe-
riore un meridionale ad una elevazione delP 
cquatore, che fía tguale all'aggregato delP 
elevazione deiT equatore del dato luogo , e 
del complemento deli' inclinazione a un 
quarto di circolo, 

2. Se i l piano inclinato G E c?de tral 'ori-
zontale C A , e 1'equinoziale C E , cosí che 
1' angolo d' inclinazione F C A fía minore 
che i'elevazione dell' equatore E C A : de-
ferivete un Orologio orizontale ad una eleva
zione del polo , eguale all'aggregato dell'ele-
vazione del polo del dato luogo, e deirincli-
nazioiT del piano. 

G l i Orologj cosí inclinaíi , fí difegnano 
nella íleífa maniera che gli Orologj primar/ , 
cccctto che P Índice nel primo cafo debb'ef-
fere attaccato fotto l'angolo A D C e nel fe-
condo fotto l'angolo D F C : e che la di-
fianza del centro ódV Orologio dalla linea di 
contingenza nel primo cafo c D C , e nel 
fecondo F C . 

OROLOGJ a Solé Reclinanti , fono i de-
feritt i fopra piani non dir i t t i , ma reclina-
íi , o pendenti in dietro dal Zenit verfo i l 
N o r d , in un angolo maggiore o minore che'l 
piano polare. 

U n piano reclinato ü pub concepire fup
ponendo una parte del piano polare elevata 
verfo i l Zenit , e P alíra depreífa verlo i l 
Nadir : e sí rivolventefi attorno una linea 
tirata da Levante a Ponente . 1— Trova
re la reclinazione di un piano , Vedi RE-
CLIN AZIONE., 

Difegnare nn OROLOGIO reclinante. i.Se 
11 piano reclinato H C cade tra i l piano ver
ticale B C , ed i l piano polare I C i cosí 
che P angolo di reclinazione B C H fía mi 
nore che la diílanza del polo dal Zenit 
B C I : deferivete due Orolcgj verticali meri
dionale ̂  e fettentrionale ad una elevazione dell' 
equatore, eguale alia differenza tra 1' eleva
zione dell'equatore del dato luogo, e l'ango
lo di reclinazione. 

2. Se i l piano reclinato, come K C , cacle 
tra 
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t r» ií piano pelare I C , e l'o rizón tale C L ; 
cosí che l'angolo di reclínazione B C K fia 
magsiore che la diftanza del; polo dal Zenit 
I C B • deferivete un Orologw onzontaíe lo-
pra quelío ad una ekvazione del polo? egua-
íe alia difFerenza tra l ' angolo di reclinaxio-
ne e 1' elevaxione deli' Eq,uatore del dato^ 
luogo» . , 

OROLOGJ InchnantP e recltnantt, trigonomé
tricamente. L ' inclinazione o la reclinazione 
del piano , e l'elevazione del polo eíTendo no
te j trovare gli angoli; fatti neí centro di un 
Orologio inclinante , o reclinante , dalla meri
diana , e dalle linee orarle « 

U n tale Orolcgio é propriamente un Orclo-
gio crizentaie per una latitudine eguaíe alia 
particolare elevazione del polo ful piano dell1 
Qrclogio . Laonde i fuoi angoli fi trovano col 
earione ípcíto pegli Gviuoli orizmtali * 

Quanto at!' elevazione del polo , ful piano1 
dcir Orologio , ella fi trova COGÍ: eífendo i l 
piano inclinato ; o la fuá inclinazione é mag-
giore che 1' elevazione del polo del luogo y 
o minore r o eguale , Ne ' due primt cafi r 
pegli Oriucli íuperiori meridicnali, o inferió-
l i jettentrionaliy la particolar elevazione del 
polo ful piano íi ottiene con pigliare la dif-
ferenza tra 1'elevazione del polo del luogo,, 
e Y inclinazione piano: e nell 'ultimo ca
fo , 1' Orologio é un Orelogio pelare, in cui le 
linee orane íaran parallele , a caufa che 
i l piano efíendo pofío full' a fíe del mon
do y né T un né 1'altro de'poli v i f ipub rap-
prefentare. 

Per gli Orologj fettentrienale fuperiore y e 
meridionale inferiore: i . Se i'inclinazione é 
rnaggiore che i l complemento dell'elevazio
ne y i l complemento deH'inclinazione fideve 
aggiugnere al complemento dcll' elevazione. 
2., Se é minore , l ' inclinazione fi deve aggiu
gnere alTelevazione. 3. Se é eguale, VOro-
logio fara un Orologio equinoziale, su cui gli an
goli nel centro faranno eguali alia diílanza del 
Solé dal meridiano .. 

OROLOGJ Deinclinati, fono quelli , che e 
declinano e inclinano , o reclinano . Vedi DE IN
CLIN ATO. 

L ufo degli Orologf inclinati,. reclina t i , e 
ipezialmente deinclinati , é moíto raro í la 
coltrü2lone perb di quefii ultimi „ tanto geo-
nietnca^ qUanto trigonométrica y effendoun 
po intncata, la tralafeeremo,. e rimetteremo 
coloro che aveffer vaghczza di un tale onuc 
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¡o , ad un método meccanico univerfale di 
delineare tutte le fpezie ái Orologj , che qul 
íi foggiungee. 

Un método facile d i deferivere un OROLO
GIO , su qualunque fpezie di piano y col mez-
zo di un Oriuolo , o circolo, equinoziale o 
Supponete e.gr, che fi voglia unOrologio fo-
pra un piano Orizontale: fe ú piano é i m -
raobile ,. come A B D C ( fig. 18. ) tróvate 
una linea meridiana G F : o fe é mobile y 
aííumete i l meridiano a piacere» Allora col 
mezzo del mangólo E K F , la cui bafe é 
applicata Tulla linea meridiana ,. álzate un 
Orologio equinoziale H , fin a tanto che Tin-
dice G I di ven t i parallelo all' aífe del mon
do, ( l o che íí ottiene , fe l'angolo K E F c 
e g u ¿ e all' elevazione del polo ) e la linea 
dell' ore 12 íull* Orologio ñia fopra la linea 
meridiana del piano , o la bafe del triangolo. 
Che fe in tempo di notte fara fucceñivamen-
te applicata una candela accefa all' aííe G I 

. cosí che Tombra delTindice, o dello ftilo G I 
cada fopra le linee dell'ore una dopo Taltra y 
r iñefla omhra additera le diverfe linee orarle 
ful piano A B C D . 

Notando adunque i punti full' ombra, t í 
rate delle linee per e f í l f i n a G : allora fiflan-
dofi un Indice in G , fecondo l'angolo I G F y 
la fuá ombra additerkle diverfe ore colla luce 
del Solé 

Se fi domandafíe vn Orologio fopra un pía-
no verticale; dopo d' a veré alzato i l circolo 
equinoziale , come s 'é infegnato poc' anzi y 
fpignete innanzi l'indice G I y finché la punta 
di effo tocchi i l piano. 

Se i l piano é inclinato airorizoníe Televa-
v.ione del polo debbe trovarfi fopra di eíío 5 e 
F angolo del triangolo K E F da farfí uguale 
ad elfo. 

N o t i í í , che oítre le diverfe fpezie tfOro-
logjSolarj, fopramentovati , í quali fi dicono 
eífere con-centri t ve ne fono degli a l t r i , chia-
rnati Orologj a Solé fenza centri. 

OROLOGJ a Solé fenza Centri^ fono quelli 
le cui linee orarle realmente convergono , 
ma cosí adagio , che i l centro ve río cui 
convergono , non pub eííere efpreíTo ful dato-
piano. 

GU OROLOGJ orizoniali fenza Centri íi 
deon fare per que'luoghi' ', !'elevazione deí 
polo de' quali é picciolilíima , o gran-
diíTiraa. 

CU OROLOGJ vmical i fenza Centri , per 
O ± 
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que'luogbi P elevazione del polo de'quali é 
grandiffima. 

Notturnale , od OROLOGIO della notte , é 
quello che moflra le ore della notte. Ve n'ha 
di due fpezie, Lunar i , e Siáerei. 

OROLOGIO Limare , é quello che mo-
ílra i' ora della notte, col mezzo della lu
ce , od ombra della luna , gettatavi íopra da 
un í nd i ce . 

Deferir ere un O R O L O G I O Lunar e . Suppo-
nete e. gr. che fi doman di un Orologio ¡uñare 
orizontale : difegnate prima un Orologio Sa
lare orizontale : poícia ergete due perpendi-
coiari A B , e C D , (fig. 1 9 . ) al!a linea del-
le ore 12 , e dividendo 1' intervallo G F i a 
12 parti eguah j per li diverfi punti di divi-
fione tiratevi delle linee parallele . Ora appro-
priando la prima linea C D al giorno del 
novilunio , e la feconda al giorno in cui la 
luna viene un'ora piu tardi al meridiano , 
che il Solé , le interíceazioni colle linee dell' 
ore daranno i punti , per H quali 0 difegnerjk 
una linea curva 12 , 12 , per linea meridia
na della luna I n fimii guifa determinate le 
altre linee delPore 1. 1 ,2 .2 ,3 .3 , &c. cui 
l'ombra della luna gittata dallo í l i lc cieU'Oro-
logio interfeca alie ore rifpettive. Sean celia-
te le linee orarie dell' Orinólo folare , infiem 
colle perpcndicolari, per me27o delle qualifi 

•fon difegnate le linee orarie lunari , e diví
dete 1' intervallo G F , con altre linee paral
lele in 1 5 parti eguali, corriípondcníi ai 1 5 
gierni tra la luna nuova, e la plena. Finalmen
te a quefte linee ferivete i diverfi giorni dell' 
€ta della luna. 

Ora Teta della luna imparaadon da un ca
lendario j 1' interíecazione della linea deU'eta 
della luna colle linee orarie l u n a r i d a t a Tora 
della notte. 

Al ia ñeffa manrera íi pub convertiré ogni 
altro Orologio Solare in un lunare . 

Delineare un OROLOGIO Lunare por tai? i le . 
Sopra un piano che fi pub ergere fecondo F 
elevazione dell 'Equatore, deferivete un cir-
colo A B ( fig, 2 0 . ) e divídete la fuá circon-
ferenza in 29 parti eguali . Dal medefímo 
centro C deferivete un altro c i recio mobile 
D E , cui divídete in 24 parti eguali , o ore, 
Ne l centro C ergete un Índice , come per un 
ú.relogio eqmnoziale . 

Queft' Orologia eíTendo debitamente coílo-
cato nella maniera di un Orologio Solare equi-
sioziale, elallneaddl'ore 12 gortata al gior-
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no deU'eta della luna: l'ombradeirindiceda
rá i ' ora . 

Adoprare nn ORIUOLO Solare ^ come un Lu
nare , cioé , trovare P ora della notte per mez
zo di un Orologio Solare . — Oííervate Tora 
che l 'ombra dell'Índice addita al lume della 
luna: tróvate Teta della luna nel calendario , 
e moltiplicate il numero de' giorni per -y il 
predotto c i l numero delle ore da aggiugnerfi 
all 'ora moftrata dairombra , per dar Tora r i -
chiefta. 

I I . OROLOGIO a Sueno , od Orologio pro-
priamente e a í ío lutamente cosí detto , e 
una macchina , che ferve a miíurare , e 
battere o fuonare il lempo. Vedi TEMPO e 
CRONOMETRO ., 

Quanto ai Cronometri , od agli Orologj ufua-
l i , eglino fono o le moflre , o gli Orologia cam
pana: quelli in rigore non íanno fe non mo-
ítrare le partí del tempo , quefti le fan co-
nofeere, e quafi le pubhücano col battimen-
to , o íuono : i pritói fi ch rama no anco Or i no
l i da Jaee&ceia , o a moftra ; cd i fecondi fo
no macchine píü granel i , e íi chianio Orolo
gj , benehé qualche volta non battano le ore ^ 
ma fol le moñr ino 

L e pañi comnni ad' ambedue íe fpezie 
vedi fot ío r A r í k o l o MOTO degli Orinoli. — 
L e parti peculiari di ciafeuno fi deferiveran-
no qui f o í t o , hxúcolo Opera degli ORO-
LOGI a fuom y e neiraltro Artieolo num.IIIv 
OROLOGIO- a meflm. 

L ' invenzione degli Orologf con mote , § 
rapporta a un cevto Pacífico , Arcidiacona 
d i V e r o n a , il quale vifie al tempo di Lota» 
rio , figliuolo di Luigi il Man Cueto ; íe QVQ-
diamo a un Epitafio che cita rUghe l i i , pren-
dendolo da Panvinio. 

D a prima, furon cliiamatt- Orologj nottur* 
n i ; per diftinguerli dar Solar! , che moílra-
vano 1'ora coil' ombra del Solé . —- Altri ne 
aferivono F invenzione a^Boezm, verfol'an-

M . Derham fa moho piu antica 1' opera 
o la macchina dell' Orologio \ e mette la 
sfera di Arcbimcdc, m e n t ó v a t a da Claudia-
no , e quella di Pofidonio , mentovata da 
Cicerone, tra le macchine di quefta fpezie 
non gia círe o V una o l'altra foffe F ifieffa 
cofa che quelle de' nofiri odierni Oriucli $ 
ma perché aveano il loro moto da alcum 
pefi nafcoíli , o da alcune interne molle 
con ruóte 5, o carrucole, o qualchc altro í»* 

k 



le principio d'opera di Onmlo a rut í te . Co-
siilSig.Derham intende quelle parole, Incita 
fus variis famulatur fpiritus aftns; & v t v u m 
certis motibus urget opus . 

Sia come fi voglia , é cerío che 1 arte di 
fare Orologj a macchina , tan , quali tono 
oegi in ufo , fu o prima inventata , o al-
n^eno riílorata e rinovata in Germania , 
circa 200 anni ra. 

G1 i Orolofij a a c q u a , o le clepfydrx, egll 
Orologj a Solé, con miglior íondamcnto ü 
poíTon riputare c dimoüvare antichi. Vedi 
CLEPSIDRA , e qul fopra I . OROLOGIO a 
Solé. Gli Annali FranceO ne mcntovano uno 
deila prima fpezie, mandato da A a roñe R e 
di Per fia a Cario Magno, circa i ' anno 807 
ch¿ pare a ve líe qualche fomiglianza cogli 
Orologj mederni. Égü era di ottone , e mo
lí rav a le.ore con dodici pallottole de IT ií'tef-
fo metallo, le quaii cafcavano alT eüremita 
di ciafeuna ora , e nel calcare , percuoteva-
no una campana, e la faccano íuonare. V i 
erano anco deile figure di 12 cavalieri, che 
nel fine di ciafeuna ora venivan fuori a certe 
aperture o fineftre nel flanco úcVi Orologio, le 
chindean di nuovo, &c . 

Tra gli Orologj a [nono moderni , i piu 
celebri per i l loro fornimento , o corre-
do , e per la varieta de' loro moti e dei
le loro figure , fono quelli di Strasburgo , 
di Lunden , e di Lione . Nel pr imo, un gal
lo agita le fue a l i , e batte o pubblica Tora ; 
F Angel o apre una porta, e í al uta la Vergi-
ne; lo Spirito Santo diícende fopra di eíia , 
&c. Nel íecondo , due uominl a cavallo s' 
incontrano , e battono 1'ora l1 un su Ta!tro ; 
una porta íi apre , e vi apparifee fopra un 
teatro la Vergine con Gesh Crido nelle fue 
braccia ; i Magi , col loro feguito , cammi-
nando con ordine, e prefentando i loro do-
ni ; e due trombettieri fuonan frattanto e 
intimano la proceífione . Vedi Scotto \ vedi 
puré Salmafio fopra Solino , Mafio de Tintin-
nabulis, e Kirchero nel fu o Mufaum Roma-
num, e nel fuo Oedip. JEgjpt. 

L ' invenzione degli Orologj a péndulo é 
dovuta alia felice induílria del íecolo paf-
^at0 j e F onore ne vien con tifo tra Huy-
gens, e Galileo. 11 primo, che ha compo-

0 un competente volume fopra tale argo-
MEN.T0 5 dichiara , che fu prima meflb in 
pratica neli'anno 1657 , e la deferizione di 
eiío íu Uampata neí 1658 . Bechero , de 
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nova temports dlmetiendí theoria, anno x 62o. 
é tutto a favore di Galileo ; e riferifee , 
benché di feconda mano , tutta la floria 
dell'invenzione ; aggiungendo che un certo 
Trefler , Oriuolaio del padre del Duca di 
Tofcana d'allora, fece i l primo Orinólo a 
péndulo in Pirenze, con la direzione di-Ga-
lileo Gali lei ; un raodello del qualc fu portato 
in Ollanda. 

L ' Accademia del Cimento dice efpreífa-
mente , che 1' applicazione del pcndulo al 
moto di una macchina ti Orologio , fu pri
ma propofia da Galileo , c prima prati-
cata dal fuo figliuolo Vincenzo Galilei , 
nel 1649. 

Sia chi fi voglia l 'inventore, cgü c cer
to che i l ritrovato non fiori o non fece 
ürepitofa riufcita, fin a tanto che non ca-
pito nelle mani di Huygens, i l quale infiíie 
nell'aíferire , che fe mai Galileo pensb a cofa 
tale , non l'ha pero recata a qualche grado di 
perfezione. 

I I primo Orologio a pcndulo , fatto in Tnghil-
terra , fu neli'anno 1622 , da M.Fromantil Ol
ían defe . Vedi PÉNDULO . 

Opera deW OROLOGIO grande a fuono , é 
quella parte di un moto interno della macchi
na , che fa batter Tora &c. fopra una campana . 
Vedi MOTO degli Oriuoli. 

Le ruóte delle quali quefi' opera é compo-
fta , fono la ruota grande, o la prima ruó-
ta; che é quella che dal pefo o dalla mol
la é prima fofpinta : negli Orologj di fedi-
c i , o ven t i ore, que ir a fuole a veré de'ca-
v icch i , o lancette , cd é chiamata la ruota 
de' cavicchi ; nell' opere di oriuoli da otto 
giorni , la feconda ruota é comunemente la 
guernita di cavicchi , o quella che batte . 
Apprcffo alia ruota che batte, v' é la ruota 
che ritiene , o la ruota cerchiata , che ha 
quafi un cerchio attorno di eífa, in cu i v'é 
un vuoto dove V Orologio ú ferra . La íufle-
guente é la terza o quarta ruota fecondo la 
fuá diñanza dalla prima. L5 ultima é i l pi-
gnone, o rocchello volante, con un'ala, o 
ventagüo , per raccoglier f aria , e si frena
re la rapidita del moto dell' Orologio . V i fi 
pub aggiugnere i l pignone o rocchello di rap-
porto \ che fpigne intorno la ruota che ier
ra , chiamata anco la ruota che conta , d7or
dinario con undici intaccature in eíía , ine-
gualmente di l iant i , per far che Y Orologio batía 
le ore. Vedi RUOTA , 

OI-
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Ohre le mote alie parti dell' Orclogw a-

fuom appartiene i . ua'altra fpezie di ruota 
ccn dodici gran denti , che corre concéntri
ca alia ruota dell5 Índice , e ferve ad alzare 
f ritegni ogni ora ; c far che i'Oro/oj/o bat
ía : 2.. i ritegni , o fermagü , che eOendo 
íalzati, e lafciati cadere chiudono e diícbm-
<Jono i ' Orclogio neí batiere : 3., i martellí 
che percuotono la campana: 4. le cede, o 
i manichi de"' martelü , per me7.2o di cui i 
cavicchi: o le lancetté tirano addietro i mar-
t e l l i : 5. i falifeendi, co' quali T opera fi t i 
l a su , e íi difehiude ;. ed i pezzi levatoj 
che alza no e, dilchiudono i, ritegni o le 
molleo. 

Teoría e Calcólo de l t opera- o del' mecca-
mfmo degli. OROLOGJ fuom. — 11 meto-
do di calcolare i : numeri di un pezzotope
ra d1 Oriuolo avendo in sé qualehe cofa di 
tlilicato , e nello íteífo tempe d i facile- ed 
u t i le , daremo. a'Lettori le rególe che v i fi 
japportano in particolare ; mandándolo pee, 
quel che concerne le rególe generaii nel cal
cólo, di tutti . i moti ,„ non men degli Oriuoli 
a moftra che di quelli a fuono j all'Articolo 
MOTO degli Oriuolt*. 

Quanto al rigorofo calcólo ifleffo, cgli bá
tale affinita col'calcólo dell' Opera dcgli oriuo
l i a mojira, che per íchivarc le ripetizioni v 
« e parleremo qui fotto all1 artieolo I I L ORO-
ÍOGIO m mofirá; e qui fi íoccheranno- le coíe. 
piü peculiari degü Oro/o¿/ a fuonc 

Rególe per calcolare: la parte che batte di: 
mm OROLOGIO.. •— Primieramente adunque 
offervifi , che qui fi debbe aver foio riguardo 
alia ruota checonta, alia, ruota che batte 5. 
cd alia; ruota; che ritiene , le, quali. ordina
riamente girano con quefla, proporzione : 
Ja ruota- che conta d'ordínario fi rivolge una; 
volía in 12 , o 24 ore: la ruota che ritiene 
íi mueve attorno ad ogni colpo o battimento 
che da Y Orologio r o talor una fola volta m* 
due eolpi; laonde ne fegue,,. che-

I n fecondo luogo r quanti. eavicchi , c 
Jancette v i fono neila ruota de' cavicchi , 
tanti giri ha la ruota di ritegno in un r i -
volgiraento delia ruota a cavicchi ; ( ovve
ro , lo che é F ifteffo ) i cavicchi fono i quo-
zienti di coteíla ruota v divifa dal pigno-
ue, della ruota di ritegno . M a fe la ruota 
é i ritegno non fi move che una volta in giro 
©gni due eolpi deirOro/ogw, aliora ildetto quo-
siente é lafola meta, del numero de'cavicchi.. 
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I n terzo luogo quanti giri della ruotg 

a cavicchi fi richiedono per efeguire i col-
pt o battiraenti di 12 ore C che fono 78 > 
tanti g i r i deve avere i l pignone di ripor-
í o , per girare attorno la ruota che conta una 
volta i e cosí , i l quoziente di; 78 , divifo 
dal numero de^cavicchi percuzienti,. fara i ! 
quoziente per lo pignone di riporto e per
la ruota che conta 'r e quefto ha luogo „ 
quando il pignone o fufo di rapporto é fif-
fato all5 aíTe della ruota de'cavicchi , i l che 
fi fa d' ordinario 

U n efempio fara chiaro i i tu t to : la ruo 
ta che ferra e fien do 48 , i l pignone di rap
porto 8, la ruota de'cavicchi 78 , i cavic
chi , o piuoli:. che battono fono-15; s e sí 

del rimanente . Nó ta t e puré 
8); 48 C .̂ che 78 divifo per 13 da 6 , quo-
—, xiente del pignone di rappor-
6) 78 (13. to . Quanto aTla ruota che av-
6) 60 (IO» vifa y ed alia ruota deIPala , po-
6) 48 (8. co importa y qaal: numero elle-

no abbiano °r i l loro^ ufo eífendo 
fofamente di frenare la rapidita del motodelT' 
altre ruóte», 

Le feguenti rególe faranno uti l i e comode.-
in queüa calcolazione . —-

!„. Trovare quanti Baítimenti j a un Orolo
gio i n un giro della fufea , o fia del bariglio-
ne . Come i giri della ruota. g r a n d e o del
la fufea fono a l giorni della continuazione 
dell' Orologio; cosí é i l numero de'battimeiv 
t i in 24 ore, cioé 1 , ai battimenti di mm 
giro della fufea 

2. Trovare quanti giorni andera /' OROLO--
GiQ". Come i battimenti in 24 ore fono a-
quelli in un giro della fufea ; cosí, fono i 
giri della fufea. ai. giorni. ddTandar. deirOro-
l'ogío 

3Í. Trovare i l ' numero- de'giri della lumaca y. 
o del. tamburo . Come i battimenti in un 
giro della.lumaca, fono^ a quelli di 24 ore; 
COSE é la; continuazione. ^tWOrologio y ai giri: 
della lumaca ,. o della gran ruota 

4. Fijfare i l pimío o ago di rapporto fuW 
afje della gran ruota Come ií numero de' 
battimenti nella continuazione dell' Orologio 
é ai giri della l u m a c a c o s í fono i battimen-
t i in- 12 ore,, cioé 78, al quoziente del pi
gnone di rapporto fiffato, fulT affe. della ruo
ta grande 

5; Trovare i battimenti nella continuazione-
delT Orologio. Come 12 é a 78 , cosí fono tes 

ale; 
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<©re della cont inuazionedel l '^%0 al nume
ro de'battimenti in <:otal tempo. _ 

I I I O R O L O G i o «S mofira , od Onuolo dafac 
<coccia\ é unamacchinetta por ta í i le , permi-
íurare Ü tempo ; i l moto ddla quale f rego-
lato da una molla fpirale . Vedi qui fotto 
Opera-, o macchimfmomernodegli OROLOGJ^ 
M OSTRA . n • r í r 

GW-Orolo-gj a mopa , Tigoroíamente prefí 
fono qnelle macchine che moflrano le partí 
-del tempo ; ílccome gW Orologj a fuono , fo
no quelle che lo pubblicano con batiere o 
percuotere una campaqa . Vediíopra IÍ.ORO-
LOGIO a fama* 

OKOLOC] a mofim con la molla, o col péndulo , 
fono a un dipreffo, fondati fugli íleíTi principj 
che gViOroíogj a fuono con péndulo 5' donde la lor 
denominazione. •— Se un péndulo, che de-
fcrive piccoli archi di un circolo, fa vibra-
zioni d i lunghezze ineguali, i n í empiegua-
l i ; cib é , a cagione ch'egli defcrive i piu 
grandi con maggiore velocita. Per la íleífa 
ragione, una molla meífa in moto , e che 
fa maggiori o minori vibrazioni , íecondo 
che é piu o me no rigida , e che un mag-
giore o minor grado di moto a lei é dato , 
Je compie a un dipreífo in tempi eguali . 
Quindi ílccome le vibrazioni del péndulo fo
no (late applicate ad Oro/o^/grandi, perret-
tificare rinegualita de1 loro m o t i ; cosí , per 
correggere i raoti ineguali del tempo de-
gl i Orologj a moflra , v i fi c aggiunía una 
molla', coll'ifocronifmo delle cui vibrazio
n i , s'ha da effettuare la correzione. Vedi 
PÉNDULO.. 

La molla é d'ordinario convoluta oattor-
ta in una fpirale ; affinché , nel picciolo 
fpazio aífegnatole, ella íia quanto mai lun-
ga é poííibile; ed abbia abbaílanza di for-
za , per non eífere dominata , e ftrafcinata 
dalle incguaglianze del tempo ch' ella ha 
da regolare,. 

Le vibrazioni delle due parti , cioé del-
la molla, e del tempo, dovrebbono eífere 
della íleífa lunghezza ; ma cosí aggiuüate , 
che la molla , cífendo la piu regolare nella 
lunghezza delle fue vibrazioni, che i l tem-
P0 J gli comunichi, nel bifogno, la fuá regola-
r i ta ; Vedi MOLLA . 

i ' tnvenzione della molla, o degli Orologj da 
taJ^ , fi riconofce dalla felicité del fecolo 
P ente. E vero> «he troviamo fatta men-
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zione ¿ i un Orologio a moflra , prefentaíO 
a Cario V , nella Üoria di quefto Principe í 
ma é probabiliífimo , che quefto non foífe 
altro che Orologio a fuono, da porfifopra 
u,na tavola^ qualche di cui foraiglianza ne 
abbiam tuttavia negli Orologj fatti avanti l1, 
anno 1670. 

In fatti , tra i l Dottor Hooke , e M . 
Huygens, fi fta la gloria di queñ'eccellente 
invenzione ; ma a chi di loro propiiamente 
appartenga, caídamente fidifputa; gl'Ingle-
fi afcrivendola al primo i ed i Francefi , gl i 
Ollandeíi &c. al fecondo. : • 

M . Derham, nel fuo Oriuclaio artlfiziale , 
dice apertamente , che i l Dottor Hooke fu 
T inveníore \ ed aggiugne ch' egli trovo 
varié maniere di regolazione . — Una íi 
fu con una calamita . •— U n ' altra con 
una molla diritta , teñera , un capo della 
quale fi movea indietro e innanzi col tem
po ; cosí che i l tempo era alia mol
la , come l'annelletto ad un péndulo, e la 
molla come la verga di eífo. — Un terzo 
método era con due tempi , di cui ve ne 
eran diverfe fatte ; in alcuni eflendovi una 
molla fpirale al tempo per regolatore, ed in 
altri íenza . 

Ma la maniera che prevalfe, e che ttst-
tor continua , fu con un tempo , e con 
una molla che corre attorno della parte fu-
periore dell' afla di eífo . Benché abbia 
quefta uno fvantaggio da cui fon efenti 
quelli con due molle &c. in quanto che 
un improvifo colpo , o una fcoífa pub al
térame le vibrazioni, emetterlo inunacon-
fufione infolita. 

I I tempo di queÜi ritrovamenti fu clr-
ca T anno 1658 ficcome appafe , tra le 
altrc prove , da una Infcrizione fopra un 
Orologio a moflra di tempo doppio , pre-
fentato al Re Cario I I . c i o é , Rob. Hooke 
Inven. 1Ó58. T .Tompion fecit, 1^75. L ' i n -
venzione acquiüb íubito un crédito coníi-
derabüe , si in Inghiltena , come fuori ; e 
•due di lúxOrologj furono ordinati dal Deifi-
no di Francia. 

Poco dopo quefto, ufci V Orologio Huyge-
niano con una molla fpirale , e fece gran 
ftrepito in InghiUerra , come fe per rr>ezzo 
fuo fi aveífe potuta trovare la longitudi" 
ne . 1— Egli é certo nulladimeno , che la 
fuá invenzione fu piu tarda deli'anno 1073 , 

quaa» 
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quando i l fuo libro de Horol. Ofc'tll fu pub-
blicato; in cui non v ' é parola di c ib , ben-
ché vi fieno diverfe altre invenzioni a cib 
rdative. 

Un di quefli ne fe venire di Francia M i -
iord Brouncker , quando g i l M . Huygens 
avea ottenuta una patente in favore di que-
fía fuá invenzione . <— Queñ' Orologio s1 ac-
cordava con quello del Dottor Hooke , 
nell'applicazione della molla al tempo; fo-
lamente quello del Sig. Huygens avea una 
molla ípirale piu lunga , ed i battimcnti 
eiano moho piü lenti . I I tempo in lue
go di girare interno affatto , come quello 
de! Dottor Hooke, gira a ogni vibrazione di-
veril g i r i . 

I I Sig. Dcrhara fuggerifce, d'aver ragione 
di dubitare fe la fantafia del Sig. Huygens 
íiefi moíTa in prima all'opcrazione, perqual-
che notizia pervenuta fino a lui dell1 inven
zione del Dottor Hooke , col mezzo di qual-
che fuo corrifpondente in Inghilterra , ío-
pra tutto per mezzo di M . Oidenburg , 
abbenché queíli fi difenda da tale imputa-
zione , nelle Tranfaz. Filof. N0. 118. e 
129 . 

Huygens inventb diverfe altre fpezle di 
Orologj a moílra , alcuni de'ouali íenza cor
da o catena i ch egli chiamo in particolare , 
Orologj a péndulo. 

Siccome prima in Inghilterra che altrove 
gli Ortuoli a moftra ebbero la loro origine ; 
cosí giunfero ivi puré alia loro maffima per-
fezione. •— N ' é teftimonio quell'ecceííivo 
prezzo, che fi é poíio a un Orologio Inglefe 
nelle regioni eílranie , e quella ampia ricerca 
che ne vien fatta . 

. M.Savari, nel fuo Diííion. de commercê  pre
tende che gli Ormolaj Franccfi eguaglino o pof-
fano contendere cogí'Inglefi . — Egli aíTeriíce 
j . Che fe gl'Inglefi fono in ifiato di contenderla 
„ con eí í i , ne ion debitori intieramente al gran 
„ numero di opera) Francefi, che fi fono r i -
„ fugiati in Inghilterra al tempo della r i -
„ vocazione dell' Editto di Nantes . " — 
Egli aggiugne , " Che tre quarti degli Oro-
„ logj fatti in Inghilterra , fono lavoro di 
„ Francefi . w Con qua'i autorita e pro ve 
ei dica quefio, noi nol fappiamo : ma non 
é bifogno che agl'Inglefi fi dica , che cib é 
falfo , non trovandofi un nome Francefe , 
che noi fappiamo , fra tutíi i noflri celebri 

i ) . < ^ 
Ortuda): e nel corpo degli Oriuolaj non v'é 
un'ottava parte di Francefi. 

Certo é che le perfone di Francia prefe-
riícono le noflre mofire di gran lunga alie 
loro , a tal che , per averne con piu di fa
cilita , furono invitati a paííare in Francia 
molti operatori Inglefi nel 1719 , e vi fu
rono fiabiliti con grande autorita e crédito 
a Verfaglies , fotto la direzione del famofo 
M . Law. — Ma lo ñabi i imento, abbenché 
ogni cofa nefaceífe fperarbene, e gli Or/wo-
laj Francefi fembraffero per cib disfatti , 
cadde a térra in men di un anno . •— M . 
Savan n' attribuifce la caduta a cotefio for
te pregiudizio della gente Francefe , in r i -
guardo agli Operaj Inglefi , ed alia opinione , 
che gli Orologj non venivano da Inghilterra. 
Ma la verita é , che gli operatori paífati in 
Francia elle n do per la piu parte gente di ico-
la , cominciarono a prenderfi delle liberta, 
ad attaccar querele co' Preti , ad infultare 
i Magiftrati , e fu neceíTario dar loro i l 
congedo. 

OROLOGJ amoflra, che batteno, fono quel-
l i che oltre la parte lor propria , per mi fu
ra re i l tempo , hanno quella che appaitie-
ne ad un Orologio a fuono , cioé i l batter dell' 
ore , &c. 

I n fatti queíli fono veri Orologj a fuono ; 
moíli folamente da imamolla , invece di un 
pefo. Vedi 11. OROLOGIO a fuono. 

OROLOGJ di ripetizione , fono quelli che 
con ifpignere una molla, o tirare una cor-
dicella &.c. ripetono Tora, i l quarto, ed i l 
minuto, in qualunque tempo del giorno o 
della noí íe . 

Quefia ripetizione fu un ritrovaío di M . 
Barlow , e fu me'ífa prima in pratica ne-
gli Orologj grandi, o a fuono, verfo 1'an
no 1676 . Gli altri artefici ftudiarono fu-
bito di qualifieare le loro piccole moñre 
con queña aggiunta , e trovarono diverfe 
maniere di venirne a capo . •— Ma in fo-
flanza T applicazione di cib agli Orologj da 
faccoccia , non fu conofeiuta avanti i ! Re-
gno del Re Giacomo I I . quando Tingegno-
fo inventore fopramentovato, avendo diret-
to M . Thompfon a fare una meftra di ripe
tizione , procurb d'ottenere una patente per 
tal uopo. 

I I grido di una patente impegnbM.Qua-
re a ripigliare i ' alTunto di un fimil lavoro , 

cui 
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cm aveva gia avuto in mira alcuni anniin-
nanzi : e ne venne oramai a capo | i l per-. 
chh fendo egli follecitato a tentar d. preve
rme la patente di M-BarloW, un Orologtoái 
nna e dell' altra fatta fu recato e prodotto 
davanti al Re ed al Confeglio ; e fatta la 
prova d' ambedue , fb data la preferenza a 
que! diQuare. i i « , 

I I divarío fra effi era, che quel di Barlow 
fi facea ripetere, con fpignere due pezzi, di 
qua e di la deila caifa ácWOrclogio; uno de' 
quai ripeteva Tora, e l'altro il quarto ; do-
veché V Orologio diQuare fi facea ripetere con 
un ago o piuolo che ufciva fuori vicino al 
pendente i che cacciandoíi dentro ( come 
íi fa in oggi cacciando entro i l pendente 
iíleíío) ripetea e Tora e i l quarto coH'iíkf-
fa fpinta. 

Opera o lavoro interno deir OROLOGIO a 
woflra , é quella parte del moto o mecca-
niímo di Orologio, che é dellinata a mi-
furare , ed eíibire i l tempo fopra una lami-
netta efteriore , o moftra ; in contradiñin-
zione da quella parte che contribuifcc al bat-
ter dell1 ora &c. che chiamafi opera di un 
Orologio a juom . Vedi I I . OROLOGIO a 
fuono . 

I diverfi membri dell'interno degli Orolo-
i f a moííra , fono i 0 , i l tempo che confia 
del cerckio , o fia la parte circolare . Vedi 
TEMPO \ e d e l l ' ^ ¿ j , che é i l fuo fufo; a 
cui appartengono le due pallette, o ale, che 
giocano ne'denti della ruota a corona . 

2o. La Potenza , che é la fuá forte bor-
chia o appoggio negli CWoc^ da faccoecia, 
in cui i l perno piu baíTo dell' afla gioca , e 
nel raezzo di cui gioca un perno del!a ruo
ta del tempo; i l fondo delhpotenza ü chiA-
ma il piede; la parte di mezzo ú n a f o , e la 
parte fuperiore h /pal la . 

3o. I I gallo , o bracciolo , che é i l pezzo 
che chpre i l tempo. 

4o. I I regolatore , o la molla a péndulo , 
che é lo fpiraglio, o ia piccola wo//a che tro
vad nei nuovi Orologj da faccoecia , difotto 
o-el tempo. Vedi REGOLATORE , 

5 o- I I péndulo,- le cui partí fono V afla , 
*e pallette, i ga l l i , o braccioli, e 1' annello . 

• Le ruóte , che fono la ruota a coro-
^ , ne pezzi da faccoecia ; e la ruota fer-
VZT n£̂ nd̂  í che ferve a fpignere i l 
CORANA0 11 PENDUL0 ' VEDI ^ ' T A A 

Tom. V I . K 
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7°. La ruota contraria, che é la immedia-

te appreffo alia ruota a corona ; ed i cui 
denti e ileerchio flanno contrarj a quclli dell* 
altre ruóte ; donde ella ha i l nome. 

8o. La grande o prima ruota, che équella 
che la lumaca, &c . tira immediatamente; 
dopo cui v i fono la feconda ruota , la terza 
ruota, &c . 

Finalmente tra i l quadrante e la piaftra gran
de, v i fono i lpignone, o rocchello di riporto 
o de' m inu t i , che é quello fiíTato su Tafle del
la ruota grande, e ferve a fpignere la ruota 
del quadrante, ficcome quella ferve a portare 
la sfera delle ore . 

Teoria e Calcolazione delf opera o lavoro 
interno degli OROLOGJ A MOSTRA . — I 
Preliminari neceífarj al calcolare i l moto c 
gloco interno di una di quefte macchine , 
íi fpongono fotto gli Articoli BATTIMENTI , 
MOTO di un Oriuclo, e Opera di un I I . ORO
LOGIO a fuono; Vedi anco GIRO . 

Le regoie preliminari , comuni al cal-
colare di tuttl imoti d'Oriuoli, cioé a! calco
lare le partí per i l fuono , e per la moflra, 
vegganfi fotto 1'Articolo MOTO degli Oriuo-
l i . Le rególe particolari per la parte che bat-
te , veggauíi fotto T Articolo OROLOGIO a 
Suono . Quelle che riguardano i pezzi dell' 
Orologio a moüra , prefe da M . Derham , fono 
le feguenti. 

1°. L'iftcíío moto , é manifeña cofa , che 
fi pub efeguire e compiere col mezzo di una 
ruota e di un pignone o rocchello ; o per 
me7zo di piu ruó te , e di piü pignoni; pur-
ché i l numero di giri di tutte le ruóte abbia 
la ftefla proporzione a tut t i i pignoni , che 
quella che ha una ruota al fuo pignone : 
ovvero , i l che é lo fteífo , fe i ! numero , 
prodotto con moltiplicare tutte le ruóte in 
fierne , é al numero prodotto moltiplicando 
tu t t i infierne i pignoni , come quel di una 
ruota a quel di un pignone . — Cosí fuppo-
nete che fi abbia bifogno di una ruota di 
1440 denti , con un pignone di 28 clenti ; 
potete ridur tutto quefio in tre ruóte di 36, 
8 , e 5 , e tre pignoni , 4 , 7 , 6 1 . Impe-
rocché le tre ruóte , 36 , 8 , e 5 , moltipli-
cate affieme, danno 1440 per le ruóte ; ed 
i tre pignoni 4 , 7 , e 1, moltiplkati affie
me , danno 28 per l i pignoni . — Aggiu-
gnete , che non importa in qual ordine le 
ruóte ed i pignoni fien difpofte, o qüale pi
gnone feorra in una cd altra ruota ; fola-

P men-
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mente per i l buon artifÍ2io , i nuraeii piti 
groffi banno d1 ordinario da fpignere, o far 
gire i l r e ñ o . 

2o. Due ruó te , e pignoni di numeri dif
iere tu i , poffono efeguire i l medefimo mo
t o . — Cosí , una ruota di 36 , ípigne un 
pignone di 4 , non liien di quel che una ruo
ta di 45 , un pignone di 5 ; oduna ruota di 
90, un pignone di 10. — I giri di ciafcu-
m tífendo 9 . 

30.Se rompendo la ferie o 11 tratto in porzio-
n i , qualcun de'quozienti non par che faccia a 
prcpofito ; o fe dati quai fí vogliaaltri due mi
me vi da rnoltiplicarfi , fi defideri variarli ; 
cib fi pub fare con queda regola. — Diví
dete i due numeri , con altri due , che 11 
mifurino; raoltiplicate i quozienti perme?.-
10 di divifori alterni ; i l prodotto di quefii 
due ul t imi numeri trovati , fara eguale al 
prodotto dei numeri primi dati . •— Cosí 
fe volefte variare 36 volte 8 , divídete que-
íii per mezzo d'altri due numeri , quai íi 
vogliano, che 11 mifurino egualmente : co
sí 3ó divifo per 4 da 9 ; e S per 1 , da 8 : 
ora, per la regola, 9 volte 1 é 9 , e 8 vol
te 4 , 32; cosí che in luogo di 36x8 , voi 
avete 32x9 ; ciaícuno eguale a 288 . Se 
divídete 36 per ó , e 8 per 2 , e raoltiplicate 
come prima, aveíe 24X 12 m 36 x S r r : 288 . 

4o. Se una ruota cd un pignone ritícono 
con numeri incrociati, troppo groíTi , e da 
non poterfi tagliare in ruó te , e non olíante 
da non alterarfi con quefte rególe i nel cer
care i l pignone o rocchello di riporto , 
o dei minuti , tróvate due numeri della 
íleffa , o la piü affine proporzionc, conque-
fia regola : come 1'un o l'altro de' due nu
meri dati , é all 'altro, cosí é 360 , ad un 
quarto numero. Divídete quedo quarto nu
mero , ílccome anco 3Ó0, per 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 
10, 12, 15, ( ciafcun de'quali numeri efat-
tamente mifura 360 ) o per qualunque di 
que'numeri, che rechi un quoziente piü dap-
preífo a un intero . - Efempígrazia , fupponete 
d'avere 147 per la ruota , e 170 per i l pi
gnone; che fono troppo groffi, onde poteríl 
tagliare in piccole ruóte , e che tuítavolta 
non fi ponno ridurre in meno, per non ave-
re al ira mifura comune fuorchc 1' imita : di-
te , come 170:147 :: 360 : 311 . Ovvero , 
come 147 : 170 :: 360 : 4.16 . Divídete i l 
quarto numero , e 360 per uno dei numeri 
precedenti j come 311 , e 360 per 6 , egli 
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da 52 , e 60 ; divideteli per 8 , voi avets 
39, e 45; e, fe divídete360 e 416, per8 , 
«vete 45 € 52 in punto . Laonde , in luo
go dei due numeri 147 e 170 , voi pote
te prendere 52, e ¿ o ; o 39 e 45 , o 4 5 , 
•e 52. 

5o. Per venire alia pratica nel calcolare 
un pezzo ti opera c£ Othiolo , prímieramente 
fcegliete e determínate la ferie de'battimen-
t i del tempo in un'ora; come, o p e r u n p i í i 
veloce , di circa 20000 battimenti ( ch' é 11 
tratto ordinario di un Orinólo da faccoccia , 
che tira ore 30) o per un piü lento, di cir
ca 16000, (che é i l tratto delie nueve mo-
ílre a péndulo ) o qualunque altro tratto , 
o ferie, che v i pitecia, •—Apprtfío, deter
mínate i l numero di giri che é deftinatala 
lumaca ad avere, ed i l numero dell' ore , 
che il pezzo ha da andaré: fupponete, e.gr. 
dodici g i r i , e 30 ore di gl ta , o (fevolete) 
192 ore , vale a diré 8 giorni , &c. Precé
dete ora a trovare i battimenti del tempo o 
del péndulo in un giro della lumaca , mer-
cé la direzione data fotto la parola BAT
TIMENTI . — Cosí in numeri efprimerete : 
12:16 :: 20000 : 26666. I I pe rché , 26666 
fono i battimenti in un giro della lumaca , 
o della gran ruota , e fono cguali ai quo
zienti di time le ruóte moltiplicati Infleme 
nel tempo . •— Ora queílo numero fi deve 
fpez7.are in una conveniente porzione di quo
zient i ; lo che s'ha a fare cosí: prima, di -
mezzate i l numero de' battimenti , úoh 
2666Q , ed avete 13333 5 determí
nate il numero della ruota a corona , fuppo-
niam 17: divídete 13333 per 17 , ed ave-
te 784 per lo quoziente ( o pe' giri ) del 
reño delle ruóte e pignoni", ch'eííendo trop
po groífo per uno o due quozienti, vncgiio 
ípezzeraffi in tre . — Laonde fcegliete tre 
numeri ; che, moltiplicati tutt i ailieme con
tinuamente , verranno i l piü da preíToa 784: 
come fupponete 10 , 9 , 6 9 ' moltiplicato 
continuamente, da 810 , che é un poco trop
po ; laonde rifate la prova in altri nume
r i , 11 , 9 , e 8 ; che fon i l piü da pie fio che 
fi pub , cd i piü congrui quozienti . — 
Avendo cosí modeüato 11 pezzo , dalla gran 
ruota íin al tempo; ma i numeri non riu-
fcendo efattamente, come da prima v i pro-
ponefle , correggete 1' opera cosí : prima 
( giuña quel che s'é infegnato fotto 1'Arti-
colo BATTIMENTI ) moltiplicate 792 , Pro-

dot-
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aotto di tut t l i quoxienti trafcelti , per 17 
( Fintaccature della ruota a corona ) u pro-
dotto é 134^4 , che é la meta dd numero 
dê  battimenti m un giro della lumaca ; 
quindi ( per una regola data fotto la voce 
BATTIMENTI ) tróvate i l vero numero de 
battimenti in un'ora. - Cosí , 16 r 12 :: 12 : 9 
i i quoziente del pignonc di rapporto , o de 
minuti . — Avendo cosí trovan 1 voítri quo-
zient i , é facile determinarequai numeri fien 
per avere i pignoni ; imperocché fccgliendo 
qliei numeri che averan le ruóte f e raolti-
plicando i pignoni per ¡i loro quozienti , i l 
prodotto é i l numerodelle ruóte . •—Cosí , 11 

numero del pignone di rapporto 
4) 3^ ( 9 ¿i 4 ' ed i l íuo quoziente é 9 ; 

,—,— percib i l numero per la ruota del 
5) 55 (11 quadrante debb' c líe re 4 x 9 , o 
5) 45 ( 9 3^' Cosí efíendo i ! profiimo pí-
5) 40 ( 8 gnone 5 , i l íuo quoziente 11, 
— la ruota grande debbe effere 

17 5x11 = 55 i e si del rima-
nente. 

Tale é i l método di caíeoíare i numeri di 
un Orologio a ruota di 16 ore . — I I qual 
Orologio fi pub far andaré di piu , minoran
do i l tu t to , e alterando il pignone di rappor
to . — Supponete, che íi vegüa convenien
temente allentare i l tratto fin a 16coo ; al-
lora , per la regola data fotto la parola 
BATTIMENTI , dite , Come ~ 16000 , od 
8000 : 13464 : r 12 : 20 .Cos í che queíFCm/o-
lo andera 20 ore . —- Quindi per lo pigno
ne o rocchello di rapporto, dite ( per la- re
gola data fotto la voce PIGNONE , o ROC
CHELLO ) Come 20 r 12 :: 12:17 . D i ma
niera che 7 b i l quoziente del pignone di 

rapporto . E quanto ai numeri , 
4) 28 ( 7 Toperazione I la ftefl'a che dian-

, 2Í : folo la ruota del quadrante 
5) 55 (11 non é fe non 28, imperocché ií 
5) 45 ( 9 fuo quoziente é alíerato 3 7 . — 
5) 4° ( 8 Che fe volefle dar numeri ad una* 
' •—— moftra di circa xcooo battimen-

17 t i , per avere 12 giri della luma
ca , per andar 170ore, e 17 vá~ 

taccature nella ruota a corona : T operazio-
« e , m quakhe maniera, é la fteffachc nelT 
nltimo efempio ; e per confeguenza cosí : 
Come 12 ; I7o :r ^00 : 1 ^ 6 6 6 , i l qual 
numero é quello de. batrimenti in un giro 
della lumaca i la fua m€t^5 70833, eíTendo 
üivila per 17 , & ^ per Xi quozieníi ; e 
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perche queílo numero é troppo grande per 
tre quozienti, pero fceglietene quattro, come 
10 , 8 , 8 , 6-f- ; ü cui prodotto in 17 fa 
71808 , cguaie a un dipreíío alia metade've-
ri battimenti in un giro della lumaca . .— 
AppreíTodite , Come 170 : 12 :: 71808 : 5069,, 
che é mezzo i l vero tratto del vofiro Orolo
gio. E di nuovo, 170: 12 :: 12 : —f-f , che 
efprime i l rocchello , o pignone di rappor
to , ed i l numero della ruota del quadran
te . — Ma queíli numeri eííendo troppo 
groíE per effere tagliati in piccole ruóte T 
fi debbon variare per la quarta regola , di 
íbpra, cosí: 

Come 144:170 
Ovvero 170: 144 

24)2o( | - | 

t% 5 aüora 
intera macchina 

360:425; 
360:305. 

Appreíío dividendo 360 , e o 
T una o T altra di queíle due 
quarte proporzionali (come infe-

6) 60 (10 gna la regola ) fupponete per 15, 
6) 48 ( 8 averete | - | , ovvero 
5) 40 ( 8 i numeri d 
5) 33 (^T faranno, comequl in msrgine. 

•—• Tale íi é la calcolazione degli 
17 Orolog; a moftra ordinarj , che 

han no a moílrare Tora del gior-
no : ínquelli poi che raoííranT i minuti ed i fe-
condi, fi procede nella feguente maniera. 

i0 . A vendo determinati i battimenti in 
un'ora ; con dividere i l deñinato tratto per 
60 , tróvate i battimenti in un minuto 5 e 
coerentemeníe , tróvate i giufti numeri per 
la ruota a corona, ed i quozienti, cosí che 
la ruota deT minuti vada attorno una volt* 
in un'ora , e la feconda ruota una volta in un 
minuto. 

Supponete e. gr. che abbiate fcelto un pén
dulo di fei poll ici , perché vada o t tog iorn i , 
con 16 gir i della lumaca v un péndulo di 6 
pollici vibra 9368 in un'ora ; e per confe
guenza dividendolo per 60, da 156 , i bat
timenti in un minuto . Mezze quefte fom-
me, fono 4684, e 78 . Ora la prima opera-
zione é ípezzare queüo 78 fecondo una buo-
na proporzione, che cafchera in un quozien
te , e nella ruota a corona . Abbia la ruota 
a corona 15 intaccature j quindi 78 , divifo 
per 15 , da 5 ̂  laonde una ruota a corana di 
15 , ed una ruota e rocchello , i i cui quo
ziente é 5, gircranno in un minuto per por
tar la sfera a moílrare i fecondi . — Fer
iar gire la sfera attorno in un'ora affine di 

P 2 sao-
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Moiirare i minuti ; efíendovi 6o minutí in 
un'ora ; non é fe non romperé 6o in buoni 
quoiienti (fupponete i O , e 6 j c d 8 e &c. ) 

ed ecco fatto. — Cosí 4684 s é 
8) 40 ( 5 fpezzato , quanto piü proííima-
*—,—,—-— mente fi pub , in giuíü nume-

15 r i . — Ma perché non riefce 
8) ^4 ( 8 efaítamente ne'numeri fopra men-
8) 60 ( y - tovati , dovete correggere ( come 
8) 40 ( 5 s1 é infegnato dianzi ) e trovare 
„—. j l vero numero di bactimenti in 

15 un ora , nioltipücando 15 per 5 , 
ebe fa 75 ; e 75 per 6 0 , che ía 

4 5 0 0 , ch 'é la meta del vero tratto . — A l -
lora tróvate i baítimenti in un giro della 
lumaca . — Queño 54000 fendo divifo per 
4500 ( i veri numeri gia ícelti ) ti quozien-
tie fara 12 che non effendo troppo groffo, 

per un íolo quo^iente non ha 
9) 108 ( 12 bifogno d' effere divifo in piu j e 

— 1' operaiione fía ra come nel raar-
8) 64 ( 8: gine . •— Quanto alia sfera delP 
8) 60 ( 7 Í ore, la ruota grande che corapie 
8) 40 ( 5 íolo un rivoJgimento in 12 gi-

—'— - r i della ruoía de'rainuti, moüre-
15 ra Tora ;y o íi puo fare per mezzo 

delia ruota de' m i n u t i . 
OROSCOPO*, neirAfírologia,, U grado 

© punto de'cieli che forge ful!' Onzonte nel 
punto Oriéntale y a quel dato tempo in cui 
s'ha da fare una predizione di futuro, even
to ; come , della fortuna di uno appena na
to ^ deirefito di un difegno allor propoflo j 
del buono. , o, cattivo tempo,, &.C.. Vedi 
ASCENDENTE 

* La parola £ Greca compojla da túpet-y 
llora y e dal verbo ¡jy.íirTouou , fpefto , 
confídero — JLatini lo- chiamam car
do o r i en ta l i sg tó/,vo/í/? afcendens. Vedi 
ASCENDENTE .,. 

Mercurio e Venere erano ( dicefi ) nelT 
'Qrofcopo y. &G,. I I mondo uíia volta era cosí 
incapneciato degli Orofcopí , ch.e Alberto 
Magno Cardano , cd altri fi dice che abbia-
HO avuta. la teraerita di tirare quello di Gcs.u 
Criílo. , 

OROSCOPO íí piglla anco psr uno fchema-, 
od una figura delle dodici Gafe, o fegni del 
Zodiaco, doveé notata ladifpofizione de'Cie-
íi per, quel dato tempo », VedLCASA ^ e 
IIGURA ., 

Cosí diciamo, tirare un Orofcopo , coflrui-
m unQrofcopO yjkz* Piu progriam^nte fichia-
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ma calcolare una nativita, quando la vita e 
la fortuna d' una perfona fono l1 argomento 
della predizione : imperocché fi tirano Oro-
feopi eziandio delleCitta, dellegrandilntra-
piefe , &c . 

OROSCOPO Lunare, é i l punto da cui efee 
fuor la luna , allor che i l Solé é nel punto afcen-
dente del Levante. 

QueíH é anco chiamato la parte della for
tuna. Vedi PARTE. 

OROSCOPO, é altresl: un iürumento mate
mát ico , a maniera di planisfero; ma in oggi 
édisufato. Vedi PLANISFERO . 

O R P I M E N T O , Auripigmentum y un raí-
neraíe , o femiraetallo, che d'ordinario tro-
vafi nelle miniere di rame j e che fi creds 
che contenga delle particeüe d' oro ; che íi 
poífono eürarre per via della chimica, ma 
che non s'é mai trovato che porti i l pregio 
o la fpeía di t i l ra ríe . Vedi MÍNERALE , e 
SEMI-METALLO-,, 

L ' orpimtnto íi trova in pieíre , o gíebe 5. 
di di ve ríe groííezze; , e figure : i l fuo colo
re é íemprc giallo , framiíchiato d'ombre di5 
altri colorí ; come di verde , di roífo, di aran
do , &€. 

Alie volte fi trova quafi affatto roíío; ch§ 
e la vera fandaracha degli antichi. Vedi SANA
DA R A CHA . 

Ma ü comunemente chiamato Orpimentm 
nejfo , od arfemc.o roffo, non é fe non VOrpi-
mentó giallo rifcaldato fin ad un certo grado , 

-e pollo, in un crogiuolo, con olio di femé di 
canapé, d'olive, o di noci.. 

I p i t t o r i i malifcakhi, &c.fanno un gran 
Gonfumo di quefto minerale ; ma trovandofi 
efferegli un corrofivo gagliardo, ed anche e t 
fendo ftirnato un veleno ^ fi deve adoprare con
grande avvertenza.. 

L ' Orp'trncnto fi dae fcegüere di una tinta 
d' oro gialla , facüe a fquamare, edifquam-
me fottili 5, pi.ccole ,, e, riíplendenti come 
1' oro „ 

Alcuni diftinguono we fpezie tf Orpimen-
lo 'T i l blanco che é 1'iíleíío che 1'arfenico: 
Vedi ARSÉNICO ; U giallo che é il vero orpi-
m e n t ó ; ed il rajjo, che é la «fandaracha , o i l 
rcalgar. Vedi REALGAR.. 

Gl ' Indiani ufano 1' Orpimento , corretto 
col fugo di limoni ^ coa buoaa riufeita contro 
le febbri. 

ORSA, URSA , nell' Afironomia, un no-
me.comuns s due. c,9Üsnazioni.ddr. Etnísfs-



O R S O R S 1 1 7 
roSettentrionale, vicino al polo; le quai fi catalogo di Tolomeo , coña di 3=5 fteile ; 
diílinguono mmaggiore, e minore. Vedi Co- fecondo i l Tychoniano, di 56 ; ma nel ca-
STELLAZIONE. r . r , ., talogo Britannico ve n' abbiamo 215 . Se-

ORSA maggiore , maJ0'r > fecolldo l l gUí)no ^ fotto. 

Nomi e fituazioni delle 
Stelle. 

Inform. tra Perfeo e la tefla della grand'Orfa 

Una flella dell'Or/^ min. nel Tycho, 
: 1 . ...-5. ' 

Dell' Orfa minore 
Dell ' Orfa minore 

10 

Inform. tra i l polo ed Aur i | 
pKced . la grand'orfa 

15 

20 

37ma di Caíítopeia nel Tyeho. 

Forfe, 32a d i Caffiopeia nsl 
3o 

{p Longitud, 
era 

I ? 10 41 I I 
11 57 29 
11 52 15 
13 54 32 
16 38 38 

14 49 45 
14 58 ^ 
i ó 59 57 
17 12 5 
16 20 4 

17 10 6 
19 12 3 
19 47 39 
21 13 55 
22 28 51 

22 47 57 
23 20 o 
22 54 41 
23 27 45 
23 33 43 

24 29 32 
24 56 5 
25 39 24 
27 31 56 
27 17 9 

27 26 38 
28 10 15 
28 9 27 
28 26 36 
28 40 56 

29 3 43 
29 11 o 
29 44 35 
29 51 0 
29 59 35 

Latitud. 
Settentr, 

3 i 34 4 
3 ° 56 54 
3 ° 33 
34 1 

5 ° 
38 

43 23 17 

32 23 17 
3o 5o 59 
37 23 19 
35 53 
28 33 30 

3 ° 35 42 
34 52 27 
34 15 39 
33 52 o 
40 44 23 

30 25 
1 8 
8 33 

32 39 56 
33 27 4 ° 

3^ 
38 
33 

5 
6 

4 5 

6 
5 

4 5 

ó 
6 

5 ¿ 
6 

6 7 
6 
6 

5 6 
6 7 

35 29 38 
36 24 34 
3 l 51 2 
42 15 18 
35 28 5 

35 42 25 
45 52 52 
3Ó 33 18 
38 4 30 

35 34 58 

38 20 59 

35 57 43 
35 3 3 
35 13 1 
35 2 30 

6 7 
4 5 

5 ó 
4 5 

1 ó 

7 
6 7 

Nomi 
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Ncmt e fttuazioni delle 
Stclle.. 

35* d i Caffiopcia 
36a 
33a 
34a 

45: 

Eaíbrm.-í^guU'AurigatEaiiicapadeirOr/flm^. 
55 [ eGemin i í 

Informo trsiGermni ed 11 pié dinanii deirOryk' 

Nella punt» del naío 
Preced. di due %.. attacco agli occhi-

Sübfecj. delle ñeíTe: 

Cfi Longitud, 
ero 
C3 

0 30 30 
1 27 12 
1 33 53 
1 51 12 

2 57 37 

2 31 17 
2 39 ^ 
3: 28 
4 2 

17 
18 

4; 50 22 

6 35 11 
6 0 2 
á 23 32 
7 34 35 
8. 7 5 ° 

^ 3 ° 23 
9 58 58 
9 3 i 29 

11. 18 5 
11. 19 26 

»í 3 53 
12 1 5 
11 24 1 
14 46 52 
i ¿ 42 59 

%6 42 47 
14 27 40 
15 2 49 
12 54 8 
16 37 18 

17 11 39 
16 18 8 
18 13 48 
17 33 i 1 
23 

18 39 28 
17 19 32 
18 o 47 
18 29 23 
27 23 19 

Latitud. 
Settentr. 
o / ,J 

34 5o 33 
38 13 19 
38 12 16 
33 34 54 
36 15 2Ó 

44 23 21 
45 43 33 
34 o 47 
30 21 17 
35 24 22 

22 9 27 
36 54 4d 
37 57 49 
36 58 2 
36 17 15 

37 20 ^ 
20 58 23 
32 47 55 
2Ó 53 
37 25 

54 
55 

35 1 55 
36 41 20 
40 48 30 
34 5^ 45 
25 58 1 

39 
o 

7% 

26 9 
38 40 
33 56 3 i 
36 58 28 
39 21 2 

38 38 24 
41 30 16 
36 58 19 

39 5o 13 
23 2 58 

4 ° 12 47 
44 33 1 
44 35 29 
43 59 38 
17 6 52 

ero p 
7 

5 i 

4 5 
4 5 

6 
5 0 
4 5 

4 5 
5 * 

5 
6 7 

5 ^ 
ó 
5 

5 ó 
4 5 
5 ^ 
6 
6 

5 ó 
5 ^ 
6 

5 6 
6 

5 o-
^ 7 

5 7 
4 5 

4 3 
4 5 

ó 
4 
6 

Nomt 
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Uomi e fimaziom -ddle 
Stelle. 

Attacco alia tnafcella 

Preccd. di due nella fronte 
Settcntr. nel piede anter. prec. 

8o 
Settent. deir inform. fotto 11 piede añt, 

Merid. del piede preced. 
Pofteriore nella fronte. 
Preced. nel triangolo del eolio 

Seconda delle inforrai 
Quella fotto i l ginocchio preced. 
Merid. nel triangolo del eolio 

Quella fopra i l glnocchio prec. 
Settentr. della piu luc. tra 5 inform* 
Merid. delle íleífe 

95 
N c i l ' eñrem. dell'orecchia 
Poüer. nel triangolo del eolio 

Nel fecondo glnocchio anter. 
100 

Una minore fopra di quefla 

Ul t ima di 5 inform. fotto ' l piede ant» 

305 

Sett. di due nel petto 
110 

Merid. delle fleííe 

113 

O R S 

Longitud. 
•ora 
2. o 

£ 5 21 36 O 
20 41 31 
28 37 48 
ip 39 IO 
28 30 l 8 

£ í o 58 20 
20 53 39 

29 37 3 
20 58 41 

23 15 30 

£í 5 12 10 
£ 0 28 47 53 

24 57 27 
27 39 29 

2 57 59 

S5 28 58 12 
6 13 2 
7 31 1 
0 34 53 

20 4 2 

22 o 38 
16 29 5 

£1 O 2(5 16 
4 51 1^ 
3 o 30 

3 6 16 
m 20 54 4 

9 27 57 
10 1 37 

8 48 39 

S 5 28 8 57 
£1 9 44 48 
25 28 38 28 
íT, 2 21 49 

1 56 55 

5 o 20 
7 52 11 
4 41 45 

12 18 14 
16 42 35 

Latitud. 
Settentr» 

42 17 49 
44 53 29 
25 2 44 
47 54 43 
29 34 29 

23 4 i 53 
47 28 38 
28 57 11 
47 48 5 
44 33 3 

20 51 27 
33 25 55 
42 47 58 
38 35 45 
25 49 20 

3^ 
20 

4 34 
4 22 

^ 55 58 
36 3(5 21 
53 i * 39 

5i 13 2 
45 7 19 
38 26 25 
28 58 26 
34 56 30 

35 20 16 
53 39 1^ 
20 43 32 
20 17 29 
24 40 o 

¥ 25 7 
24 24 4 
40 9 35 
40 39 18 
42 39 11 

38 14 10 
34 37 7 
41 11 33 
2Ó 43 IÓ 
18 32 33 

era 
3 

5 
<5 

5 ¿ 
4 
3 

' V 
3 
5 
4 

5 
14 5 

5 ó 

5 
4 

3 4 
ó 7 

7 

4 5 
4 3 

6 
6 

3 4 

4 5 
6 

ó 

16 7 
5 
6 

14 3 

4 
6 
6 

5 ¿ 
5 6 

No mí 
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Nomi e fituazioni delle 
Stelle. 

Preced. deil' inforra. fotto i l pié poft. 

Settent. nel preced. piede poíler. 

Merid. e poft. nel medefimo piede 
120 

2a delle informi fotto i l pié poft. 
3a e fettentr. delle fíeíle 

" 5 

Preced. nella bafe di un oxygono A del!'in-
[ form. fotto al pié áúVOrfa 

130 

^ Longitud, j 
CíQ 

k 

Subfeq. nella bafe dell' oxygono 

|35 

Nel l ' ápice del triangolo oxygono 
Nel piede poft. preced. 

140 

Merid. ¡n • delle prec. o nel fianco 

Settent. delle prec. nella fchiena 

Nel ginocchio pofter. preced. 
Merid. nel ginocchio poft. fubf. 
Sett. neirifteíTo ginocchio 

150 

16 40 51 
I 28 23 

15 13 22 
1 53 1° 

IÓ 54 2 

2 34 45 
21 5 21 
20 13 \6 
10 i ó 5 
10 13 49 

19 33 52 
4 5 57 

24 31 37 
I I 31 51 
18 21 5B 

12 5 54 
11 49 42 
2 ¿ 35 38 
11 5 14 
13 11 35 

15 1 4 i 
26 31 49 
22 10 5 
26 59 12 
27 23 30 

24 4(5 14 
15 4 12 
25 39 15 
10 49 58 
26 53 23 

a 

w 
a 
m 

24 29 32 
3 0 37 

2 0 1 5 
52 42 
38 3o 

2 
29 
27 

1 16 32 
29 21 41 
i 5 44 57 
o 36 32 

28 33 40 

^ 5 

Latitud. 
Settentr. 

4 14 
49 27 46 
29 52 27 
50 11 42 
28 57 4^ 

35. 12 
22 13 20 
25 3 44 
42 30 35 
43 45 37 

28 51 47 
51 23 45 

1 36 55 
44 28 41 
34 49 I 4 

44 23 38 
44 49 12 
21 3 2 3 
46 48 33 
44 29 4 

42 57 58 
24 56 4 
33 3 5 
24 54 27 
24 29 35 

31 3 16 
45 ^ I ^ 
3o 4 51 
49 4o 5 
29 31 30 

35 31 46 
24 46 5 
2d 9 3 
30 46 34 
35 4^ 45 

32 41 24 
3*5 12 o 
31 14 49 
37 17 9 
40 4 3 

ero 

4 5 
5 

4 3 
5 

4 3 

5 4 
4 5 

5 6 

5 
5 ó 
4 3 6 

5 

d 
(5 
4 
<5 
ó 

5 ó 

4 
5 4 

ó 
6 

6 
2 

ó 5 
2 
6 

4 3 
4 
4 
5 6 

5 
6 
ó 
6 
6 

Nomi 
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Nomi e fmazioni ddlc 
Stelle. 

O R S 

Merid. nella cofcla 
160 

Sáella lucida nella cofcia; la merid. delle fe-
[ guenti nel quadr, 

165 

Nella radice della coda j fcttentr. del quad. 
[ delle fegu. 

NeU'anca merid. 
170 

Stttentr. nell'anca 

273 

Quella preced. V inform. fotto la coda 

180 

Prima della coda 
185 

Stella lucida fotto la coda, informis. 

Quella che fegue la prima della coda 

190 

Inform. preced. Boote tra la coda deH'Or/* > 
[ e la Coma Beren. 

C/3 
ero 
h 
a 
a 

Longitud. | Latitud 

20 I 48 
ó 5o 15 

10 43 46 
7 54 52 

2p 21 15 

23 14 2 
26 <5 35 
23 43 54 

1 51 41 
5 44 25 

Ü 25 35 54 
^ o 5 37 
SI 26 40 40 
¥ 10 52 24 

4 51 53 

£1 26 34 28 
10 28 30 
3 29 14 

Si 28 27 25 
& n 13 35 

a 

s i 
ne 

29 59 48 
27 30 45 

4 30 31 
13 26 26 
14 45 i 3 

23 53 3 i 
17 12 4 
18 30 28 

W 19 27 18 
4 31 25 

20 14 22 
21 43 1 
25 45 10 

5 i ó 3 
24 1 51 

23 7 8 
23 4 4 
23 13 27 
21 42-23 
22 54 28 

Settentr. 

49 27 1 
29 15 4<5 
56 11 51 
27 d 16 
41 32 23 

48 6 52 
47 7 20 
49 34 37 
41 10 22 
38 58 35 

51 6 44 
48 46 41 
51 39 3Ó 
38 34 S6 
45 37 34 

52 41 36 
4o 35 5 ° 
48 6 48 
52 ^ 5 o 
37 4^ o 

51 38 32 
53 53 12 
48 40 22 
4o 33 ^ 
40 37 42 

57 57 4^ 
39 51 39 
61 3 41 
38 51 12 
54 20 16 

40 7 53 
60 52 51 
33 57 20 
55 14 19 
38 54 37 

41 39 50 
41 51 18 
41 40 11 
43 4o 31 
43 27 29 

« 2 í 

El 

6 
6 

6 7 
6 

4 5 

á 
2 

6 7 
6 7 

5 

7 
7 

3 a 
6 

5 ^ 

6 7 
6 

5 4 
7 
5 

<5 7 
ó 
6 

4 S 
7 

<5 
6 
6 
z 

2 5 
6 

4 S 
5 ^ 

5 

7 
7 

7 

5 ¿ 

Nomt 
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Nomt e fituazionl dellc 
Stelle. 

i a delle 2 prec. 1' úl t ima dclla coda 

Media di tre luc. nella coda 
20O 

Quclla che pofa , quafi, fulla antee. 

Quclla che prec. 1' ultima della coda 

Preced. ín A íopra F ultima della coda 
205 

Settentr. nel medefimo triaogolo 

Ul t ima della coda 

Informi verfo '1 pendaglio di Boote 

Ult ima del triangolo fopra la coda 
215 

^ Longitud. 
500 

W 22 48 - 7 
23 28 
15 54 
24 23 21 
11 iB 59 

n 29 36 
S 22 51 

20 o 
12 48 

55 
o 

16 53 28 

14 55 49 
1 38 22 
1 47 34 
6 58 9 

i.(5 25 24 

22 34 24 
tGí 5 20 16 

5 25 42 
5 43 42 

18 51 20 

Latitud. 
Settentr. 

44 14 22 
44 12 28 
51 47 
44 6 
5Ó 23 

4 
33 
14 

5(5 33 28 
60 22 20 
52 52 3 
57 4 i 5 
5<5 zd 27 

57 51 10 
45 17 23 
45 23 40 
39 ó 27 
58 14 26 

54 24 o 
42 31 4 
42 25 12 
42 18 3 
58 25 n 

5 
5 
5 
7 

7 
6 
6 
6 

2 
7 
7 
6 
6 

ORS A Minore, Vrfa mmor, chiamata anco Toloraeo e Tyclione le danno otto ftelle ; 
i l carro] e dai Greci cyncfura; per la fuá v i - -ma Flamfteed glie ne da quattordici : Le 
cinanza al polo Settentrionale , ¡dk ta denomi- Longitudini , Lat i tudini , Magnitudini , &c . 
nazionc tiap-ATos, ú r fa^ a d e í í b . ¥ed iPoLOf delle quali, s'hanno nel Catalogo Britannico4 
ARTICO , &c. * .nel modo che qui fegue. 
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Nomt e Jttuaziom delle 
Steíle-. 

Una piccola contigua alia polarc 
Quella fopra ¡a poiare 
I?ult ima della coda; ^ ítella polarc 
Freced. di due avanti la fpaila 
Subf. e piü merid. 

5 
lucida nella fpaila , prec, di • 
Nel petto, la piíi merid. del Q 
Freced. di due ne' Eorabi; 
Subf. delle fteffe, fett. del • 
Prec. di due nel fianco 

10 
Piü lucida nel fia neo,, fubf. del Q 
Nella rad. della coda 
Penúltima della coda 
Un'ahra che fegu. quefta, piü preíTo alpe 

14 
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^ Longitud, 
era 

x r . 23 26 40 
17 od 32 
24 14 41 

£ 5 28 26 51 
04 00 09 

08 54 40 
17 n 56 

25 45 45 
23 02 10 
zd 27 42 

23 1>6 25 
04 45 05 

X I 20 50 39 
2 é 45 00 

Lat i tud. 
Settentr. 

66 08 04 
65 16 00 
66 04 11 
70 18 17 
71 25 04 

72 58 10 
75 13 15 
74 4 i 52 
75 05 45 
77 24 10 

77 49 28 
73 53 36 
^9 54 37 
69 31 27 

7 
6 
2 
5 
5 

3 

4 5 
5 ^ 

4 5 
4 
4 
7 

ORSOLINE, un ordine di MonacHe, efie 
©íFervano la regola di Sant1 Agoñino ; e íb-
BOi principaímente in ifHma e fama , per 
aíFumerfi come fanno , 1' educazione e V in-
fí'ruzione delle gio\ranctte.. Vedi ORDINE e 
RELIGIOSE c 

Prendono i l loro nome dalla loro' inñitu* 
trice San t 'Or íb l a ; e van veftite di blanco 
©• di ñero.. —• Le Orfoline íi fono olíre modo 
düatate nella Francia , &c. in- quefti ul t imi 
anni.. — Poche donzellevi fono, che non íi. 
mettano a queíle fcuole, &c . 

G R T O r v e d t CTARDINO .. 
O R T I V U S nell 'Aílronomia,. rifleíTo che 

Oriéntale * — U n ' amplitudinc ortiva , é un 
arco deirOrizonte , intercettO' tra i l punto 
dove leva una ílelia ed i l punto Oriéntale' 
dcll' Orizonte, od i l punto dove 1* Orizonte 
e 1'Equatore s' interfecano. Vedi AMPLITU-
BINE, ed ORIZONTE ., 

O R T O D O R O , ORTHODORON- , O ^ o ^ 
^" ' í -un 'ant ica mifura lunga Greca; cioé IQ-
fpazio. dal carpo, o polfo, fin alie cime del-

dua. :: che ^ ca[coiava I r 0|!ici Vedi 
MISURA .. ^ 

ORTODOSSIA * , una retía dottrina o 
ere^enza^, m cjueí che concerne íu t t i i puntl 
ed anicoh della fede. 

La parola ¿ formata dal Greco* cpSo; , 
xetto * e ó oh*. 5 c¿inione » giudizio „ 

OrtodoJJia íi ufa in oppofizrone a heteroáo^ 
xia , od ere/la.. Vedi ERESIA . 

ORTODOSSIA , o Fefla ^ / / ' ORTODOSSIA 
dinota una fefta folenne nella Chiefa Greca 
inftituita dalT Imperatrice Teodora y che an
cor íi celebra da' Grecí la prima Domenica 
diQuarefimaj in memoria della reftituzione 
delT Immagini nelle Chiefe , ch' erano ítate 
abbatute daglii Iconoclafli . Vedi I C O N O -
C L A S T I . 

O R T O G O N O , Orthogoníus r nella Geo-
metria , dinota i ' ifleíi'o che rettangolare . 
Vedi RETTANGOLARE , &c.-

Quando i l termine íi riferifee ad una fi
gura piaña v fuppone che una gamba od un 
lato flia perpendicoiare aü' altro^ : quando íi 
parla dr folídi , fuppone eíTére i l loro aíí'e 
perpendicoiare al piano delFOrizonte .. 

O R T O G R A F I A r Onhographia nella 
Grammaíica r Tarte di ferivere bene e cotr 
tutte le proprie c neceflarie lett'ere v ogni pa
rola . Vedi S'CRI VERE-

* La parola e formata dal Greco cp&os y ret-
to-, e ypatpn , feriptio-. 

L ' Ortografía fa una delle gran diviíioni 5. 
o- de' ra ra i della Graromatfca .• Vedi GRAM-
M ÁTICA .. 

Quella diveruta che trovafi nella raaggior 
parte de' linguaggi modernifpezialmente V 
íngTefe eFrancele, tra la pronunzia, el 'Or-
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tografia, fa una clelle principall dlfíicolta nell* 
impararli ; ma pur nafce dall' iíleflb fonte y 
da cui foa nate le lingue íkffe ; Vedi LIN-
GUAGGIO . 

I G a l l i , e.gr. formando nuevo linguag-
gio daH'antico Latino , fi prefero la libena 
di modellare le voci a lor fantafia : da pri
m a , in vero, e credibile che ícriveffero co
me pronunciavano: ma , per gradi , veden-
do che le voci pronunziate con tutte le loro 
lettere fuonavano afpro , cominciarono a 
pronunziarle piu mórbidamente Cosí nel 
parlare giudicaro.no a propoíito á 'ammoll i re 
la durezxa che rifultava dal concorfo e dalTur-
to delle confonanti: ma perché VOrtografía, o 
la fcrittura non offendea F orecchio , ella íe-
guitb ful fuo primo piede. 

Sonó, Üati fatti da poi de' tentativi per r i -
durre la fcrittura alia, pronuncia, o per far-
ci ferivere come parliamo \ Lo che ha cau.* 
fate gravt difpute . Pelletier di Mans fu i l 
primo che parlo in favore del carr.biamento 
dell1 Ortografía ; e dopo lui , Maigret , 
Pieíro Ramo,. deBois , Menagio ^ ed altri j 
ma indarno. 

Tuttavolta eglino hanno data occafione 
ad uno íciíma tra gji Scrittori , che ha p iü 
noel uta, che i l male a cui volean rimediare t 
gli Scrittori Hrancefi effendofi d-ivifi in due 
par t i , una dclle quali s'attiene alia vecchia ^ 
V al tra alia, nuova. Ortografía . •— G!i ult imi , 
fecondo M oflervazione del 1\ Buflfier, fono i l . 
corpo i l piu confiderabile, e quefti fleíTi fo-
tío nulladimeno di.vifi fra loro ; alcuni v,o-
lendo portare la riformazione. piu o l t r e c h e 
gli altri . 

I prin.cipalr argomenti propofti ia favor 
dell'antica. Ortografia •, fono: che , cambia »r 
dola fi perderebhe d i vifla l ' origine e T eti
mología delle voci prefe dal Greco- e da,l La
tino , &c. Che non importa, q.uai caratteri 
íi adoprino. per efprimere i fuoni nello ícri-
vere s purché fi fappia la relazione tra co-
te l i i caratteri ed i fuoni che rapprefentano: 
Che per una neccífaria confeguenza di un 
tal cambiaraento i l lingTuaggio farebbe col 
terapo tutto alíerato ,. e noi perderemrao Tufo 
dei noilri vecchi Autori ; ficcome i noli y i , 
a vicenda , diventerebbono parimente inin,-
te lligibili o 

Quello poi che viene addotto in favore della 
nueva Ortografía, é i ' cífer ella piu cómoda j 
fiáj naturale , faci lebreve x &c. 

O R T 
Alcuni Autori prendono una Arada d i 

mezzo tra i due eftremi; levando via le let
tere , dove erano affolutaraeníe fuperflue 
come V s in moltiffime voci ; ma non oflan-
te ritenendo tutte le lettere , nelle quali hs 
qualche luego e foradaraento l'etimologia-. 

Nel l ' Ingiefe V Orto grafía é piu inftabile e 
vaga, che in qualunque altro linguaggio che 
ei fia noto. OgniAutore, e quafi ogni Stam-
patore ha i l fuo particolare íií'iema . N é la 
cofa fi ferma q u i ; imperocché non folo dif-
feriarao gli ani dagli altri , ma appena v'ér 
aicuno che non difeordi da fe fteffo . La 
medefima parola comparira fovente con due 
o tre di veri e facceneirríiefla pagina , per non 
dir riga . Vedi INGLESE . 

G l i aatichi che hanno feritto de' trattatl 
Ortografía fono Velio Longo, Mario V i t -

torino, FlavioCapro, Caíiiodoro , e Beda -
Tra gli Moderni , Torcí 1 i , L ipf io , Daufquio, 
Scoppa , Valía , e Manuzio il giovane hanno» 
trattato 1' ifteflb argomento. 

ORTOGRAFÍA*, nella Geometría , é l'arte 
di difegnare, o delineare 11 piano o lato 
teriore e dritto di un oggetto ; e d i efpri
mere le altczze , o le eievazioni di cia(cu
na parte * 

* K chtamata Orthograifia , dal Greco opSo; fí 
diritto, e ypctipu , dejeriztone , perche ella: 
determina U cafe per mezzo d i linee, ret-
te perpendicolari che cad-ono fu l piano geó^ 
métrico:, o pluttofio a cagione. che. tutte le. 
linee orizontali- fono diritte e paralelle $ 
e. non gia oblique ^ come, nelle fapprefentcb* 
zioni della profpetiiva 

ORTOGRAFÍA , neirArchitettura e 1' ele-
vazione di un edificio, jj che ne mesftra tutte le-
parti nelia loro, vera, prapor-zione . 

L ' Ortogra.fa , i é o eflerna , o interna .. 
ORTOGRAFÍ A sfierna , e una delineaziona 

della faccia eíleriore o fronte di u,n §di£zio*¿ 
ch'efibifee i l muro principale r colie fueaper-
ture, col tet to, cogli ornati , e con ogni co» 
fa vifibile ad un̂  occhio pofto davanti alia» 
fabbrica 

ORTOGRAFÍ A Interna., chiamata ancha 
S.ezione o SpaccatOj, é la delineazione, di unâ  
fabbrica , tal quale apparirebbe , fe'l murO' 
eÜerno fofle tolto . Vedi SEZIONE . 

Delineare /'ORTOGRAFÍA di un edifízk. —• 
Tirate una linea retía per bafe o per linea, 
del fondo, { T a v . Profpettiva fíg. 13.) A ^ ' 
& ad un eüremo ergete una perpendvcolars. 



A D , Sopra A B fate fpiccare le larghe^e, 
e l e diftanze delle porte , de balcom , &c. 

1Ínea S ^ ü ^ t ó a ? ^ de e vane paiti v n . o u i , u c a 
r. deüe porte , delle fineííre , edifizio , v. gr-

del tetto, de'cam.m , &c ed apphcate un 
reacio a ciaícuna parte di divifione. Le co-
muñí interfeeazioni delle linee rette tírate 
da tre punti , paralleli alie linee A B e A D , 
determinano V Ortografia efterna dell'edifi-
zio • e cosí va puré del!'Orícgr^/i^ interna. 
Vedi PROSPETTIVA. 

ORTOGRAFÍA , nella fortifícazione , é i l 
pro filo , o la rapprefentazione di un'opera ; 
o un difcgno cosí condotto, che la lunghez-
za, la larghezza, 1' altezza , e la groífezza , 
delle dlverfe par t i , fono efpreffe; taliequa-
l i apparirebbono fe e' foííe tagliato perpen-
dicolarraente dalla cima al fondo . Vedi 
PROFILO , FORTIFÍCAZIONE , e GEOME
TRÍA . . 

ORTOGRAFICA Projezione della sfera , 
é una rapprefentazione de'diverfi punti del
la fuperfizie della sfera fopra un piano che 
la taglia nel mezzo : effendo l'occhio poílo 
ad una infinita diftanza , verticale a uno degíi 
cmisferi. 

E'cosí chiamata, pérchele perpendicolari 
da ogni punto della sfera, tutte cadono nella 
interfecazione comune della sfera col piano 
della projezione. Vedi PROJEZIONE. 

ORTOPNEA , O n h p p n m * , o p ^ v o i u , 

nella medicina, una grande difficolta di re-
fpiro, in cui i l paziente é coílretto a federe, 
o üar d i r i t to , per poter refpirare. Vedi RE-
SPIRAZIONE . 

* La parola t* compojla da opSos, re£lus, ere-
ftus, e m-uíucoj io rejpiro. 

VOrtopnea é una fpezie , od un grado dell1 
a íi ra a . Vedi ASIM A . 

Pub eífere cauíata da purulenza, da fughi 
craffi, o mucilaginofi, o da polipi ne'bron-
chi j dalle efalazioni mercuriali , ed altre , 
che impedifcono i l libero e fácil moto de7 
polnaonij daU'evacuazioni fermate i dalle ca-
cheffie, dalle cattive digeftioni , o da qua-
lunquc cofa che da un chilo vi fe i do , o che 
fa feorrere i l langue piu lento per i pol-
nioni , o ílrignendo i canali , o incraffan-
Qo u fangue , od impedendo i l moto de-

Ipiriti animali^ cosí che non poífono ele-
varef l l Pe"oi o che fa che i l fanguefiapiti 
^ r e í a t t o o ^ in quanti^ CQŜ  che non v i 

O R Z 1 2 5 
fia fpazio bañevole per eflere ne'vafi de'pol-
moni ricevuto. 

O R V I E T A N O , un antidoto o celebre 
contraveleno; cosí chiamato , perclii lo in-
ventb e propago un Operatore d'Orvieto i n 
Italia ; i l q 11 ale ne fece efperimenti nella fuá 
propria períona, ful pubblico teatro, pren-
dendo diverfe dofi di veleni •, Vedi ANTIDO
TO , e VELENO . 

Nella Farmacopea di Charas v' c un meto-
do di fare VOrvietano^ dove fi vede, che la 
teriaca Véneta é uno de'principali Ingredien-
t i . Vedi TERIACA . 

O R Z A , i l flanco a man fin i (Ira di un va-
fcello, quand© voi (late colla voftra faccia ver-
fo la prua . Vedi POGGIA . 

O R Z A T A . Vedi PTYSANA . 
ORZO prepárate da far bira, orzo franto j 

&c. Vedi M A L T . 
OS , nell' Anatomía . Vedi Os so 3 e 

BOCCA. 
Os Pubis. Vedi PUBIS. 
Os Sacrum. Vedi SACRUM. 
Os Ifchium . Vedi ISCHIUM . 
Os Hyoides , Vedi HYOIDES . 
Os Femoris, Vedi FÉMUR, &c. 
OSCHEOCELE, O c y j r w w , nella Me

dicina, una fpezie d'hernia, in cui gl ' intc-
flini, o Tomento difeendono nelloferotum* 
Vedi HERNIA . 

* La parola e formata dal Greco oayiov $ 
ferotum , e XVKH , tumor. 

O S C H O P H O R I A * , nell' antichita, fe-
fíe inllituite da Tefeo , in riconofeimento 
d' aver egli diñrutto i l minotauro , e libe-
rata con quefto mezzo la fuá patria d ' A í e -
ne dal tributo di lette giovani, che íi do-
vean mandare ogni anno in Creta, per eífe
re divorati da quel moftro . Vedi MINO* 
TAURO. 

* X,a parola e formata dal Greco, o&xv ? 
raho di una vite , carteo di grappoli s 
e (pipm, portare. Plutarco dice che furono 
eos} nomináis da Tefeo al fuo ritorno in 
Atcnc, lo che J ucee ¡fe nel tempo delle ven-
demmie. 

Alcuni dicono che le efehophoria furono 
íftituite in onore di Minerva , e di Bacco , 
che avea aíhllito Tefeo nella fuá imprefa . 
A l t r i , che lo furono in onore di Bacco edi 
Ariadne. 

Per celebrare le ofchoforle , i giovani d i 
cui eran v i v i i genitori , corre vano al Tem

plo 
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f i o di Bacco, ed a quello di Minerva, con: 
tíe'grappoli nelle m a n í . Colui che. v i arri-
vava i l primo, era i l v i n c i t o r e e d avea da. 
compiere i l Sacrificio, con verfere da una boc-
cia una miílura di. vino di miele , di for-
maggio, di fariña , e d'olio 

O S C I L L A Z I O N E , . nella Meccanica, 
Irazioneovvero la reciproca afcefa e diíce-
fa. di un péndulo., Vedi PÉNDULO 

Affe ^f/i'OSCILLAZIONE r é una linea ret
ía , parallela ali'apparente Orizontale , eche, 
paífa. per i l centro attorno a. cm.o/cilla i l 
péndulo.. 

Se un péndulo íemplice fia fofpefo tra due. 
femicycloidi i cui circoli generanti han no 
i l loro diámetro, eguale. a mezza la lunghez-
za del filo ; tutte le ofcillazioni , comunque 
ineguali, íaranno, ifocronej od equi-diuturne-. 
Vedi ISÓCRONO c 

I I tempo. dell' intera. ofcillazione per un ar
co di una. cicloide , é al tempo della difee-
fa. perpendicoláre per, lo diámetro, del circolo 
generante , come la periferia del circolo al diá
metro . Vedi GICLOÍDE 

Se due penduli fi movono in archi í lmil i , i 
tempi deWofcillazioniÍQno 'in una ragione fub-
duplicata. delle lorp lunghezze 

I ' numeri- delle ofállazimk ifocrone:, efe-
guite da due penduli: nel medefimo, tempo ?í 
íono reciprocamente come, i tempi- ne' quali 
le áiverie ofcillazicniSi compiono Vedi.ÓRO-
íOGiO a fuono „. 

Tut ta la dottrina. d' Huygens:interno alF' 
ofcillazione, é fondata su quefta ipoteíi; che1 
i l centro comune di gravita di diverfí corpi 
conneffi affieme, dee ritornare. precifamente 
alia. fíelTa altezza donde é c a d u t o o fia che-
€[ue'peíl ritornino congiuntamente , o che 
dopo la. loro difcefa. ritornino feparatamen-
íe ciafeuno' con la velpcita che. aveva in-
allora acquiftata .. VedL CENTRO^ d ¡ : 
gravita 'i 

A quefla ipoteff parecchi fi oppofero- r cd:. 
ella fu molto fofpettata: da akri: per mea 
buona Ed: a l í r i ' , che inclinavano a ere-
derla vera , pur giudicarono troppo ardito vo-
ler. ammetterla, 'm> una. feienza, che dimoílra* 
cgni cofa.. 

Alia; fine Giacomo Bernoulli la. dimoílro^ 
nel'rigor geométrico , rapportando- i pefi ad: 
una: leva Dopo la di luí morte v fu recata 
4a fuo fratello una dimoírrazionc piu faci-
ík. e aaturale. del centro, á' ofcillazione .. La 
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foílanza di che fi pub concepire nel modo^ 
che fegue. 

U n péndulo- femplice di una lunghe77a c 
pefo- determinato 3. portato ad un' altezza de
te rmína la , donde ha da cadere , fin che r i -
cupera la fuá linea verticales impiega in que-
fía difcefa o mezza vibrazione uno fpazio de
terminato di tempo , che non pub efler mai 
piü grande, o minore. I l qual tempo é" ne-
ceífariamente tale , perché la forza agitati-
va cioé la forza che produce i l moto del 
péndulo , e determinara, in: ogni cofa che 
concorre alia fuá f o r m a z i o n e C o s í che puo 
íblamente cagionare un' certoeffetto . 

La; forza agitativa. del péndulo nafce da 
tre cofe : i0 . Dal potere o momento della 
grav i té . 20.. Dalla mafTa o daf corpo legato 
air eílremita della verga infieífibile. 30. Dalla 
diñanza di: coteílo corpo¿ dal punto di fofpen-
fione, o , che é rifteffa cofa dalla, lunghezzai 
della verga o del péndulo * 

Ora , IO. I I poter della gravita , fianc 
qualfivoglia la c a g i o n e é queti potere che fa-
cader5 un corpo ;:-e lo facadere v;gr. a ragion 
di quattordici piedi , nel primo fecondo di. 
tempo. Egli é dunque vifibile,che-queñafor-
za . é T effetto d5 una quantita che: determinai 
cotefli quattordici; piedi e che un corpo pe
íante percorrerebbe. piu o meno di fpazio in* 
quel medefimo primo fecondo fe la.forza del
la,. gravita foífe raagglore , o minore«. 

20., Eflendo che- cotefta; forza. é' inerente 
in ciafcuii' punto o im ogni infinitamente pic-
ciola par tequanto quefto corpo e piu gran
de , tanto é maggiore la quantita. del moto o-
della forza ch' egli. ha .. 

3o. La diftanza del corpo in moto dal pun-
to di fofpenfione , o-la lunghezza della. ver
ga ,,. é fempre i í raggio- di' un; circolo, un; ar
co del quale, fi deferive: daf corpo in moto r 
E per confeguenza quanto- piu: grande é i i 
raggio, acteris pariBus , tanto maggior arco 
i-l: corpo; deferive ., E nel medefimo tem
po- , quanto piu grande é 1'altezza da cui 
cade.,, tanto maggiore. é la, velocita,: che: 
acquiila L 

Ora d la forza agitativa del" péndulo é fo -
lamente quella del corpo^ attaccato ali' efire--
mita della verga.. Cosí che. eli' é i l prodbtto 
della forza del pefo v della maífa di coteflo' 
corpo-, e della fuá diftanza dal punto di fo-
fpenfione.. La forza della gravita eíTendo per 
tanto fempre la fteíTa ; ed un corpo o pefo 
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smaccato aU'eflremita della verga , fempre 
rifteíTo; l i^poffibile cheque penduh fem-
plica di una lunghef a f r e n t e fieno 7fo-
c r ó n i c o facciano le brovibraz1oni nell i(lef. 
r . .;n-.n^rocché per virtu di tai dir-
r innphezze, le ^docitadi iaranno ine-ferenti lungíie-¿/x 5 ., . . , . 
guali ., e íConíegucnten]e^e anche rtempi del-
fe loro vibraxioni.. ; „ 

Ma íe fuppongafí che v i üen in natura 
differenti iorze di gravita j allora .fara -poíTi-
bile che <3ue -penduli íemplici di differenti 
lunghezze 'íleno ifocroni; T uno avvivatodal 
pefo -natuTale., r.altro .dairdmmaginario. Se 
la gravita od íl peío iminagmario é magrgio-
•re che i l naturale , i l péndulo immagrnato 
ifocrono ,ál naturale, ntceííariamente dtfcri-
vera uno ípazio od un arco piu jgrande nel 
íempo medeíimo, ed in coníeguenza W pefo 
fara attaccato ad una maggiore .dillanza dal 
punto di fofpenfione . Abbenché -per avere 
1 ' i fochroni ímof ie due í o tze agitative dei 
due penduli debbano eflere *guali i non 
oftante di tre cofe xhe compongono queüe 
forze, ve ne fon gia due maggion nel pén
dulo imrnaginario , che nel reale : la terza 
adunque , cioé ja íinaífao palla ,'debbe eflere 
diminuita nella'propor.zione'neceífaria . ;Sic-
come lo fpazio o f arco defcrittodál péndu
lo immaginario -é maggiore che queilo de-
feritto ^dal ¡péndulo naturale , melP ifleífa ra-
gione che r immaginaria -gravita ép iügran 
de che ;la naturale , ed un raggio .di coteíV 
arco , maggiore nelf ifteífa ragione ; che fono 
due cofe infeparabili i le due:gravi.ta faranno 
fempre Tuna alfaltra, comecotefti^due raggí , 
o le due lunghezze dei due penduli j i l che 
da fempre V efpreífione della gravita imraa-
ginana , e per una neceífaria •confeguenza , 
quella della maífa o palla diminuita del pén
dulo immaginario. Se i l potere della gravi
té s' immagini minore che quello del natu
rale 5 é facile oífervare come íia da pren-
áerfi ; ma cib non ha che fare al noflro 
feopo. 

Se v i fara un péndulo compollo, caricato 
di due pefi attaccati alia fteífa verga ; i l 
Sig. Bernoulli concepifee ciaícuno di queíli 
pefi rimoífo .ad una maggiore diítanza dal 
punto di fofpenfione, di quel checra dianzi; 
ma ambedue air if teífa; e d iminu i t i , nella 
maífa, in debita proporzione : cosí che am
bedue infierne non fanno che un péndulo 
•iemplice, animato da un pefo, la di cu i efpref-
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fione é otíenuta , ed-ifocrono a! péndulo con> 
poflo naturale. 

Cosí averemo un péndulo naturale fem-
plice ifocrono ai compofto satúrale , con 
avere un péndulo femplice naturale ifocrono 
al péndulofempliceimmaginario, primatro-
'vato: i l che é faciliíf roo : poiché come la 
gravita immaginana é alia s a t ú r a l e , cosí té 
la lunghezza del .péndulo femplice imma
ginario alia lunghezza 'del péndulo fcmpl-i-
ce naturale j cd iv i é i 1 centro ^'o/c/V/^owe 
cercato. 

Centro ct OsciLlAZiONE , in un corpo fo-
fpefo , é un certo punto in CÍÍCK, ciafeuna d¿ 
cu i vibrazitxne fi compie nella ftefíaman 1 eTa^ 
che fe quel punto o quella paite fofa íoíTe 
folpefa a quella dillanza dal tpunto di loípen-
fione. 

Ovvero, cgli é un punto, in cu i , fe tut-
ta la lunghezza id'un péndulo compoílo fia 
raccolta le diverfe cfcilíazimi fi compie-
ranno .nell'lüeífo .tempo «di prima . Vedi 
PÉNDULO. 

La íua diílanza ¡adunque dal punto di fo-
fpenfione é eguale alia lunghezza di u« 
péndulo femplice , le cui •ojcillazioni fono 
ifocrone con quelle del compoílo . Vedi CEN
TRO el? ofcillazione, 

O S C n A Z i O N E , i ' atto che popolar-
mente £1 chiama sbadigliare . Vedi SBADI-
GLIARE . 

OSCULA , nel l 'Anatomía , un termine 
adoprato per dinotare gli orif izj , o leaper-
;ture de1 piü piccioli vafi . Vedi ORIEIZÍO , 
VASE , &c , 

O S C U L U M , nella nuova Analifi , — U n 
•circolo déícritto ful punto C , come cen
t ro , {Tav . j í na l i f í , fig. 12. ) col raggio dell' 
evoluta M C , fi dice che baci, ofeuiari , la 
•curva deferitta per mezzo delf evoluzione , 
in M j i l qual punto M é chiamato dal fuo 
inventore Huygens , 'ojeulum dclla curva 
Vedi EVOLUTA.. 

La linea M C fi chiama puré í i raggio delP 
¡o fcu lum . V ed i R A GG I O . 

L'evoluta B C F c i l luego -de'ceníri di 
t u t t i 1 circoli , che o jeulano la curva A M , 
deícritta per evoluzione Vedi "EVOLU
ZIONE. 

La dottrina degli ofeuli delle curve la dob-
biam al Sig. Leibmtz,che primo fe vedere Tufo 
delTevoluta Huygeniana nel miíurare la cur
vatura delle curve. Vedi CURVA. 

Os cu-
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OSCULUM pacis . •— Antícamente v' era 

íl coftume nella Chiefa , che nella celebra-
zion della meíía , dopo che i l Sacerdote avea 
coníecrata T oflia , e dette le parole , paxDo-
mim vobifcum, i l popólo íi baciafle j e queño 
era chiamato ofeulum pacis . 

Quando queño coftume fu abrogato , ne 
ferie un altro \ e mentre i Sacerdoti flavan 
dicendo le fopradette parole, un Diácono od 
un Suddiacono prefentava da baciare al popó
lo un'immaginej la qual fu chiamatapdcf . 

O S C U R I T A ' , cib che denomina una co
fa ofeura. 

L ' ofeurita é un diíetto che pub eííere o nella 
perceiione o nella dizione. 

L ' ojeurita nella percezione , nafce princi
palmente, dal non concepir noi le cofe co
me fono , o come le troviamo ; ma come 
noi giudichiamo che fieno, avanti di cono-
fcerle: cosí che i l noílro giudizio precédela 
roftra cognizione, e lo facciam la regola, o 
norma delle noli re concezioni . — Laddcve 
Ja natura e la ragione infegnano, che íi giu-
dichi delle cofe fecondo che fono conoíciLi
te ; e che elleno fi han no da conofeere, non 
come fono in fe íleífe , ma folo in quella ma
niera che ha voluto Dio che noi le conofcef-
f imo. Vedi COGNIZIONE . 

L ' ofeurita nella dizione , pub nafcere , 
prima dall'ambiguita del fenfo delle voci ; 
i n fecondo luogo dalle figure , o dagli or-
namenti della rettorica \ in terzo luogo , 
dalla novira , o dalia vecchiezza delle 
parole . 

OSCURO , quello che rlceve e rimanda 
poca luce. Vedi LUCE , e OMBRA. 

OSCURO , fi ufa anco in un fenfo figúra
te , per cib che non é chiaro, non é eípref-
fo , né intelligibile ; che non fi apprende pie-
namente; e che fi pub fpiegare invarjfenfi . 
Vedi OSCURITA1 

Nozione, o Idea OSCURA . Vedi NOZIONE , 
€ IDEA . 

Chiaro OSCURO . Vedi rArticolo CHIARO-
SCURO. 

O S I A N D R I A N T , unaSetta diLuterani , 
cosí chiamata da Andrea Ofiander , celebre 
Teólogo Tedefco . Vedi LUTERANI . 

La ioro diílintiva dottrina era, che l ' uo-
mo é giuftificato formalmente, non per la 
fede ed apprenfione della giufiizia di G. C. 
o per l'imputazione della giuftiziadel noílro 
Salvatore , fecondo 1' opinione di Lutero e 
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di Calvino; ma per la giuílÍ7Ía efTenzialedl 
Dio . Vedi GIUSTIFICAZIONE , &c. 

^¿•WZ-OSIANDRIANI , erano quell i , che te-
nevano Topinione di Lutero edi Calvino, in 
riguardo a quefta v i t a ; e l'opinione d'Oíian
d r ó , per riguardo airaltra : AíTerendo che 1' 
uomo quaggiu é giuftificato per imputazio-
ne , e nella vita futura per l'eííenziale giu-
ílizia di D i o . Vedi IMPUTAZIONE . 

OSPEDALE , od OSPITALE , Hofpitaie* , 
un luogo, o fabbrica eretta, per carita, af-
fine di ricevervi e mantenervi i poveri , 
gü attempati , gl' infermi , i deboli , e 
d'altra guifa bifognofi d'ajuto . Vedi CA
RITA1.. 

* La parola e forma ta dal Latino hofpes, 
foraftiere. Vedi Os PITE . 
Ne 'pr imi fecoli della Chiefa, i l Vefcovo 

avea 1'immediata cura di tu t t i i poveri, si 
fani come amraalati , e parimenti delle ve-
dove , degli orfani , de' foraílieri , &c. — 
Quando le Chicle ven ñero ad avere rendite 
fiííe , fu decretato , che almeno una quarta 
parte di eííe foífe impiegata in follievo de' 
poveri; e a fine di provedere ad effi piíj có
modamente , fu ron o fabbricate diverfe cafe 
di carita, chefuronopoi denomínate hefpita-
l i a , ofpedali. Vedi DECIME , CLERO, &C. 

Quefte erano governate intieramente dai 
Preíi e dai Diaconi, fotto 1'infpezione del 
Vefcovo. VediVEscovo , DIÁCONO, &c. 

In progreffo di tempo , furono affegnaíe 
rendite feparate pegli Ofpedali ; e perfone 
particofari , per raotivi di pieta e di cari
t a , dieder delle terre , e del dinaro, per er-
gere degli Ofpedali. 

Quando la difciplina della Chiefa comin-
cib a rilaífarfi, i Preti , che fin allora era-
no ftati gli amminiftratori áegM Ofpedali, l i 
eonvertirono in una fpezie di Benefizj , che 
eglino tenean a lor placeré , fenza render-
ne contó ad alcuno; rifervando ad ufopro-
prio la maggior parte del l 'éntrate ; cosí che 
leintenzioni de'fondatori furono refe vane. 
Per torre queíF abufo, i l Concilio di Vien-
na eípreíTamente proibi i i daré Ofpitali a* 
Preíi Secolari in via di Benefizio ; e ordinb 
che ne fofíe data T amminifirazione a perfo
ne laiche fufficienti, e idonee a render con
t ó ; le quali dovean daré giuramento, come 
i tutori , e promettere che fedelmente v i 
affiflerebbono ; ed in olíre render contó 
agli Ordinarj. Queño decreto fu efeguito , 

e con-
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€ confermato dal Concillo di T i e n t o . Vedi 

ETnNInghilterra , gH OfphaU fondati per 
mero folüevo de' poven , e nece ikofi , 
fono peculiarmente chiamau alms-koufet ; 
i l notne a Ofpedak cl íendo nlcrvato aquti-
li ckllinati per la gente ammalaía , per li vec-
ch'i, per ¡i giovani, &c. — I principal! di que-
ñ\ O/pedal i fono i í e g u e n t i . 

Rojal HOSPITAL, i'HOSPÉDALE Regio ^ 
per li loldati reíl inabil i , conumeracnte c-hia-
mato Chelfea-Celkge . Vedi COLLEGIO . 

Fu fondato dal Re Car io I I . tirato innanzi 
.dal Re Giacomo I L e finito dal Re Gugliclmo , 
€ dalla Regina María . 

L'edifizio é m o l i ó fp azi o ib , e magnifico: 
L a fuá figura é un 11 ; il cui mezzo , o la 
parte di fronte coníta di,una cappella, e di 
iina fala , le altre due lince eíTendo alte fin 
a quattro fuoli, divifi in appartamenti ecor-
litoi , due per ogni piano o fuolo , con te
ñen do ciafeuno venti fe i flanze diftinte per 
ii foldati a piedi . Ad ognuno de' quattro 
canto ai d-el mafchio dell' edií izio , vi é una 
gran cupola , o torre , in una delle quali 
v' é l 'ai lüggio del Governatore , e la camera 
del Coní ig l io : nelle altre alloggiano diveríi 
miniflri della Cafa . Oltre la íahbrica gran
de , vi fono quattro ale , o íabbriche eíte-

una per 1'infeimeria , un' a'tra per li non 
diveríi minií lri ed ufiziali (iell' Ojpítale , un' 
altra per li officiali di cavalleria, e íanteria , 
vecehi , e munlat i ; e la quarta per 11 fornaio , 
per la lavandaia, &c. 

I I numero de'penfionarj ordinarj e 47^ ; 
oltre gil ufiziali e fervidori della cafa : I 
penfionari d i fuori , o eüraordinarj , lono an-
ch' eífi in molto numero ; e q u e í l i , neli' oc-
cafione, fervono nelle di ve ríe guarnigioni , 
di dove fi fan delle tratte per i'armata ; &c . 
Vedi INVALÍDI . 

% I Penfionarj fono tutti proviñi di abit i , del 
vitto , della lavagione , dell5 alloggio , del 
fuoco , e della paga d' un, giorno per ogni 
íett imana , affine di poter fpendere qualthe 
foldor 

Si ricerca , per eííere ammeflb in queí lo 
«orpo , c h e il candidato rechi un atíeftato 
dal fu o u í m a l e íuperiore , che egli é flato 
mutilato e refo mabile eíTendo al fervigio 
della Corona o che egli ha fervita la Corona 
venti anm , il che dee nlevarfi da rotoli o. re-
g i í í n delle RaíTegne 

Tom. VL 
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Per fuppHre alie fpefe , ed aggravj di queíl' 

Ofpitale , vi en pagata una fomma confide-
rabile ogni anno dalla cafsa dell' armata ; 
oltre la paga di un giorno di ciafcun offizia-
l e , e di ogni foldato ordinario, ogni anno ; 
i l che, in tempo di guerra, aícende a 13, o 
14000 I . 

Per 1' amminifirazione di queft' Ofpitale ^ 
vi é un Governatore, un Governatore Luogc-
tcnente, un M a j o r , un Teforiere , &c. 

Greenwich - HOSPITAL , OSPEDALE di 
Greenwich, é un r i t iro , o rifugio de1 mari
n a n , i quali per i 'eta, per le ícrite , o per 
altri accidentl, fono refi inabili a! í c r v i z i o ; c 
delle vedove, e de'figli di coloro eh-e fono ftati 
uctifi nel fervigio. 

Quedo , nella magnificenza , e nella va-
flita, fu pera anche V Ojpitalc degl' Invalidi y 
o fía CU'l/í-a-Hofpital . U n a buena parte di 
eí ío fu fabbricata al tempo del Re Cario I I . 
con la fpefa di 36000 1. fu molto promoífo dal 
R e Guglielmo ;e finito fotto la Regina Anna , 
ed 11 Re Giorgio primo e feeondo. 

II numerode'penfionarj rr.antenuti in queft' 
Ofpitale é 3 0 0 . Ad ogni c e n í o uemini íono 
aíicgnate fei n u t r i d , che fono le vedove de5 
m a n n a r i . 

l i vitto o manten ¡mentó é come quello dell-' 
Ofpitale Regio , cioe quattro uomini ad una 
menía ; ad ogni me nía quattro lire di carne, 
un mezzo fecchiodi bira &c. 

V i c per 1' amminiftrazione ilelf Ofpitale 
un Governatore , un V i c a r i o , un Capitano , 
un Luogotenente , un Cappellano , un Mag-
giorclomo , un Medico , &c. 

CkriJTí HOSPITAL, OSPITALE di Criflo , 
popolarraente chiamato i' Ofpitale della cotia 
turchina , fu anticamente un monaí lero d i 
Frat l Grig i , fondato da Raihere , íuo primo 
priore , nel tempo d' Enrico I . abolito poi 
da Enrico V I I I . e convertito da Edoardo V I . 
in un Ofpitale per 11 poveri figliuoli , a' 
quali vengono fomminií lrate tutte le cofe 
neceíTarie , tutte le comodita , le veííi , 11 vit
to , la fcuola, &c . 

Dopo la fuá prima dotazione, egli ha r i -
cevute molte donazioni nuove. Gran parte 
di eífo s'abbrucib nel grande Incendio \ ma 
fu fabbricato di nuovo mercé la curade'Go-
vernatori, benché non fenza incorrere in un 
gran debito , e con obbligare anticipatamente 
le rendite áclYOfpitale. 

U n tempo crano mantenuti su queÜo 
R fon-



1 3 0 O S ? 
fondo mille poveri figliuoli , per lo piu or-
fani ; e fei o fette ventine di eíTi ogni an-
no fi mettean fuori ad imparare qualche me
ciere, e le giovanette per ferve; ma i l nu
mero n ' é in oggi afíai minore 5 per la fcar-
fezza de' fondi, 

V i erano qui due fcuole matemat íche; la 
prima fondata dal Re Cario I I . ma fono in 
oggi unite. Quivi ai giovani s'infegnano le 
diverfe parti della matemática pratica, par-
ticolarmente la navigazione , per renderli 
a t t i a formarfi ed eíTere un giorno capita-
n i di vafcelli : Per non dir niente della 
fcuola di Grammatica ( donde i giovanetti 
che piu promettono , vengon mandati a!i' 
Univerfi ta) della fcuola di feriítura , di di-
fegno, &c. \ 

L ' OSPEDAIE Ai San Bartolomeo é vicino 
all ' Ofpítale di Crijio i e anticamenteapparten-
jie ai medeíimi Frati Gr ig i . 

Nell'abolizione de'Monañer; , Arrigo V I I I . 
gl i lafeib cinque cento marche per anno , 
a follievo de' poveri; ma fu piu largamente 
dotato per ufo degli ammalati c de ' í l roppj , 
daEdoardo V I . 

E'governato da un prefidente, da un te-
íor iere , &c . con altri ufiziali. É'proveduto 
ái due medici, e di tre maflri cerufici, oltre 
altrettanti affiftenti. 

I n quefl' Ofpitale , con due altri che d i -
pendono da efío, Tuno \r\ Kingsland, el'al-
tro chiamato the JLock , in Southwark , v i 
ion o circa 300 pazicnti, i quali fon provvi-
íli di alloggio , d i v i t t o , di medicine, diajuti 
chirurgici, & c . 

S. Thomas's HOSPITAL , 1' OSPEDALE di 
S. Tommafo , in Southwark, é per gli ílefíi 
ufi che quel di S. Bartolomeo. 

Fu fondato originalmente come O/pítale 
da Riccardo, priore di Bermondfey, nel 1213 ; 
ceduto pofeia al Re Arrigo V I I I . e dato da 
Edoardo V I . ai Cittadini di Londra , perO//?/-
^ /degr infermi , e degli ñroppiat i . 

Egli ha quattro corti quadrangolari: neí-
la prima v i fono fei appartamenti per don-
ne: nella feconda , dueCappelle, la minore 
per ufo privato áúV Ofpkáki e la maggiore 
parrochiale : nella medefima Corte vi fono 
le cafe delTeforiere, ed'altri mini f t r i : nella 
terza v i fono fei o fette appartamenti per 
«omini . La quarta ha parimenti tre fale o 
í l anze , de'bagni caldi e freddi, una officina 
per cerufici, una per foeziali, ¿ce. 

Vengono introdotte e lieenziate ogni an* 
no da queílo Ofpitale in circa tre mille per-
fone . *— I Governatori fono il Lord Mayor, 
e la Court of aldermen , con quafi 260 al
t r i Cittadini . Tra ' quali , un prefidente , 
un teforiere 3 &c. due medid , e tre ehi-
rurghi . 

GÍÍ/J HOSPITAL , o T OSPEDALE J ^ / ' I w -
curabdi, é una fondazione di quel ricco e fa-
mofoCittadino , eLibraio, Tommafo Guy. 

E'deíHnato principalmente per le perfone 
che fi credono incurabili ; & ha parimenti 
da ricevere ogni anno un certo numero di 
pazienti , mandati fuor dagli akri Ofpitali, 
particolarmente da quello di Betlemme, co
me perfone incurabili 

I I Fondatore diede 30,000 1. al fabbri-
carfi di queflo Ofpitale , lui vívente ; e c©l 
fuo teftamento lo doto con 200,000 1. alia 
fuá merte nel 1724 : che fenza contefa íi 
pub diré eíTere ñata la piu ricca benefi-
cenza, che mai alcun privato abbia fatta o 
lafeiata. 

I fuoi ufiziali fono un prefidente , e de' 
governatori , molti de'quali fono gli ftefíl 
che quelü dell' Ofpitale di S. Tommafo •> che 
h vicino ad e í ío ; con un teforiere, due medi-
c i , du© chirurghi, ¿kc. 

Bridwel HOSPITAL . Vedi W O R K - H o u f e . 
Suttons HOSPITAL. Vedi CERTOSA. 
OSPEDALE di Gerufalemme. VediOsPiTA-

LIERI , 
O S P I T A L I E R E , uno che mantiene e 

provvedelapovera gente, i poveri viaggiato-
r i , &c. Vedi OSPEDALE . 

QueíV appellazione íi da fopra tutto a cer-
íe corounitadi di religiofi; come gli Ofpita-
//Vn di Elfefort in Eflex, inftituiti per aver 
cura de' leprofi ; gli Ofpitalieri di S. Gio: Bat-
tifla diCoventry; g\i Ofpitalieri di San Giu-
liano ; gl i Ofpitalieri di San Leonardo ia 
Y o r k , ¿ce. 

I Rcligiofi Ofpitalieri generalmente fegui-
tano la regola di Sant'Agoftino. Ip iü dcíí i 
pretendono che Santa Marta fia ñata la loro 
prima fondatrice, e la fcelgono per loropa-
trona , a caufa che ella accolfe Gesü C r i 
do in cafa fuá . Alcuai vanno indietro 
fin al Patriarca Abramo , e '1 fanno lor 
Fondatore. 

V i fono anco degli Ofpitalieri fra gli ordini 
m i l i t a r i ; tali fono i Cavalieri di S.Lazaro, e 
di S. Giovanni di Gerufalemme, 

OSPI-
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OSPITALIER11 HOSPITALARII, plíi par-

tkolarmente dinotano un oídme di cavahe-
M reliaiofi , che fabbricarono un O / ^ / . i« 
Geruíalemme , dove erana rjcevuti i pelle-
errni — A quefli rrasfen Clemente V . gil 
?ffettí e 1'éntrate de'Templar;; i q u a l í ^ n e l 
Concilio tenuto a Vienna , íurono da luí 
foppreffi , per la loro mala condotta . Vedi 
TEMPLARI . _ 

Quefli OfptíaUen erano altramente ehiama-
t i Cavalieri di S. Giovanni di Gerufalemme , e 
fono gli fleíTi che gis odíerni Cavalien di 
Malta . Vedi MALTA . 

OSPITE, HOSPES * , un termine di re
lacione mutua , che íi applica ad uno che 
alloggia e tratta un akro , ed alia perfona r i -
cevuta e trattata. 

* Hofpes , feconáo alcum , } eos} detto y 
quafi hoñium , od oftium petcns ; im-
ferocehe oftiüm anticamente fi feriveva 
con una afpirazíone * 

Cosí ií padronc di un'oñeria dice, cheegli 
fia un buon cfpite, parlando del viaggiatore 
che alloggia tn cafa fuá; ed i l viaggiatore , 
anch' egli , dice , ch' egli ha un ofpite corte-
fe , parlando del fuo ricevitore ^ 

Si dec dunque oíFervare che vTera ií co-
flume apprcffo gli antichi , che quando un 
foraftiere dimandava aíloggio , i l padrone del-
]a cafa , ed xl forañiere , ciafcun dalla fuá 
parte mettea un piede fulla foglia , e giura-
vano che non fi farebbono slcun torto , o 
pregiudmo Tun a i ra l t ro . Quefta cerimonia 
era appunto c ió , che rifvegíiava tanto orro-
re contra quelli i quali violavano la legge t 
o i l diritto d'ofpitalita da una parte o dall' 
altra y a tal che erano confiderati come 
fpergiurí .. 

I n vece di hcfpes, gíi antÍGhi Latinr , dt-
cevano hofiis ; come ci avvifa Cicerone üef-
fo : abbenché in decorfo di tempo , hoflis 
venne a íignificare un nernica; tanto fu alte-
lata la nozione delTofpitalita ^ 

OSSERVANTI,Religiofi Francefcani deir 
offervanza, — Mella Spagna^ v i fono degli 
OJfervantí fcalzf , 

OSSERVANZA, letteraímente dinota V 
atto di oífervare, o di adempire una regola , 
una legge, od una cerimonia. Quindi ofjer-
vanza Q. p¡giia aílevolte per una regola , per 
«no ftatuto , o per un decreto da oíTervarfi * 
Vedi REGOLA . 

QSSE^VANZA j OSSERVANTIA f partícolar-

oss 
mente s' intende in un fenfo mona O ico , di 
una comunita di Reíigiofi , che fono legatt 
ad un'oífervazione perpetua della flefTarego^-
la . Nel qual fenfo Ta parola eoineide cora 
quella ¿iCongregazione y od ordine. Vedi OR-
DIÑE , &C. 

I Francefcani fi denominano, Reíigiofi deW 
OJfervanza / dell' Offervanza grande T e della 
minore. Vedi CORDIGLIERI . 

Tra iBernardini, vi fono de'Monaci della 
Jhetfa Offervanza r che non raangiano fe ñora 
pefee - Vedi BERNARDINI . 

OSSERVATORIO , OBSERVATORIUM R 
un luogo deíünafo per oífervare i corpi ce-
lefíi ; ovvera , un edifrzio , fatto comune-
mente in forma dt forre y porto su qualche emi-
nenza , e coperto di un terrazzo , per farvi 
delle oífervazioni artronomiche. 

I piü eelebri Oj/fr'&^for/, fono i0. VOffer-
vatorio diGreenwich, fabbricato nel 1676 , 
per ordine del Re Cario I I . a follecitazione 
del Cav. Giona M o o r , e dei Cav. Crrüoforo 
Wren ; e corredato de' piü aecurati iíirumen-
fi dagl5 ifteffi j in particolare, di un famofo 
Sextante di un raggio difeste piedi y con tra-
guardr tejefeopici» 

La perfona, a cuí fu in prima commeíía 
i l carico d'oífervatore y fu i l Sig. Flamfteed ; 
un uomo , i l quaíe r come s1 efprirae 1' A l -
íeio , parea nato per un tale impíego . Per 
lo fpazio di 14 anni, con fatiche indefeííe , 
egli vegli5 e fpib i movimenti de' Pianeti ^ 
principalmente qucllidellaLuna, ílccomeglt 
era flato commeíTo, aífínché y trovataíi una 
nuova teoriadi quefío planeta, la quale n'efí-
biífe tutte le irregolarita, fi poteífe quindi de
terminare la longitudine. 

Nell 'anno 1690 , eíTendofi egli provedu-
to di un arco múrale di 7 piedi di diáme
t r o , ben fiífato nel piano del meridiano , co-
mincib a verificare i l fuo catalogo delle fíel-
le fiíTe y che fin allor totalmente dipendea 
dalle diñanze mifurate col Seí tame, ín una 
nuova e aífatto diverfa maniera y cioé COCÍ 
prendere fe aftezze raeridiane, ed i momenti 
deiía euíminazione, o della retta afcenfionet 
e deelinazione, Vedi CATALOGO . 

Tanto ei íi compiaeque di quefi'Iftrumen-' 
t o , che lafeib quafi aífatto da banda Tufo d t i 
Señante». Cosí fu impiegato per trcnt'anni i l 
regio Aí l rononío; nel corfo del quaí tempo , 
non era comparfa in pubbliGO alcuna cofa , 
che cornfpondeffe a tanta fpefa e a tanto 

R z appa-
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apparato: di maniera che parea che VOJfervato-
re fofle flato piu tofto impiegato per fuo pro-
prio cómodo , e per quello di alcuni de' 
fuoi amici , che per i l pubblico ; abbenché 
foííe noto e palefe , che erano in gran nume
ro le cíícrvazioni fatte, e che gli ícritti eran 
crefciuti ad una gran mole. 

Cib diede motivo al Principe Gioxgio-di 
Danimarca , nelF anno 1704 , di deilinare 
certi membri della Societa Regia, cioé Fr. 
Robarts, C. Wren , Ifacco Neuíon , i l Dot-
íor Gregory, e Arbuthnot , acciocché v i fi
ta íl ero le ícritti:re di Flamftedio , e ne tra-
íceglieficro quelle che credeííer opportnne a 
ílamparfi ; prefiggendofi di pubblicarle a fue 
proprie fpeíe. Ma eílendo morto il fautore di 
tal opera, avanti che rimpreíTione foffe mez-
zo terminata , giacque ancor per qualche 
tempo; fin a tanto che fu alia fine ripigliata 
per ordine della Regina Anna; e la cura del
la flampa fu corrmeíía al Dottor Arbuthnot i 
e quelladi correggere ,. e íupplire 1' efe ra pia
re , al Dottor Halley. 

Tal fu 1' origine ed i l progreffo ¿SWHÍJIO-
ria Cdcjíis ; la cui parte principale é i l cata
logo delle flelle fiíTe, chiamato anco ACata-
logo di Greenmich . Vedi CATALOGO. 

L ' Oflervatorio di Greenwich ^ fi trova , per 
accLiratiffime offerva-zioni, e fie re pollo in 5 L0, 
2 8 ' , 30"' di Latitudine Settentrionale .. 

2O. L ' Ojjh'vatorio di Parigi , fabbricaío 
dal Re Lodovico X I V . ncl Borgo di S. Gia-
como . — Egli é una fabbrica moho íili
góla re , ed infierne affai magnifica ; fatta 
ful difegno di M . PerrauJt La fuá al tez? a ¿ 
di 80 piedi , e nella fommita v ' é una ter-
razza . — In qucíV Offervatorio. é flato im
piegato i l Sig. de la H i r c — La differeir/a 
nella Longitudine tea queflo , e VOjJe/vatorio 
di Grecnwich é 20 ,20', Occid. 

Nel l ' Offervatorio* diParigi v ' é una cava r 
o celia fotterranea, di 170 piedi di difcefa, 
deflinata ali' efperienze da farfi lontano dal 
Solé &c. particolarmente quelle che han 
del rapporío alie congelazioni , alie refri-
gerazioni , alie indurazioni , confervazio 
a i , &c. 

3 o. L ' Offervatorio di Tycho Brahe era nel
la piccolaífola Ween , odello Scarlato, tra le 
Cofle della Zelandia, e di Schonen, nel Bálti
co . — Fneretto e corredato d'iftrumenti a fue 
proprie ípefe \ e chiamato da lui Vraniburgh. -

; í y i egli. ípefe. venti anni nell' QÜervar: le 
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flelle, e d i l a é v e n u t o i l fuo Catalogo . Vedi 
CATALOGO . 

M . Gordon, nelle Tranf. Fiíoí. oííerva T 
che quefti non fu un luogo de' piu oppor-
tuni per alcune forte d'oífervazioni , par
ticolarmente per quelle del levare e del tra
montare y come troppo baíío di íito , e fer-
rato da terre per tutti i punti della buífola, 
eccetío che tre ; eavendo l'Orizonte terreftre 
oltre modo afpro ed ineguale . 

4o. V Offervatorio d¿ Pekin . I I P. Le Com-
pte deferive un magnlñco Ojfervatorio eretto 
c corredato dall 'ultimo Imperador della Chi
na y nella fuá Capitale , a interceffione di 
alcuni Miffionarj Geíuiti , principalmente 
i l P. Verb ieñ , cui egli fe ce fuo primo Oí-
fervatore. 

GiMflrumenti ne fono grandiffimi | raa 
le divifioni me no aecurate , e i ' artifizio 
per alcuni cont i , men cómodo, che quelli 
degli Europei . I principali fono una sfera-
zodiacale armillare di 6 piedi di diámetro 
Parigini ; una sfera equinoziale di 6 piedi 
di diámetro ; un orizonte azimuthale di 6 pie-
di di d iámetro , un gran quadrante di 6 pie-
di di raggio, un feftante di 8 piedi di rag? 
gio , ed un globo celefte di 6 piedi di 
diámetro., 

OSSERVAZIONE , nel linguaggio ma
rino , é i l prendere raltitudine meridiana 
del So lé , o di qualche flella, affine di tro
vare per cota! mezzo la Latitudine . Vedi 
MERIDIANA A l t i t u d i m . 

Quanto al método di fare un' offervazio" 
ne , Vedi LATITUDINE . •— I I trovare la La,-
titudine dall1 ojfervazione dell1 altezza merir 
diana ,, chiamafi da'marinari laglefi , wor-
king an obfervation t operare,, o fare una oj
fervazione i 

OSSERVAZIO-NI nell' Afironomia . Vedi 
Offervaziom CELESTI . 

- OSSESSIONE, T azione , Q piuttoflo pafi-
fione, d' eííere attaccato da uno fpirito caír 
t ivo i l quale , fenza entrare nel corpo 5. 
tormenta,, e quafi affedialaperfona di fuori... 
Vedi DEMONIACO . 

Nel qual fenfo, offeffiom difFerifce da poífef-
fiane. Vedi POSSESSIONE A 

I fegni di una offeffions ykconáo alcuni y fo
no TeíTere follevato neü'aria , e gittato vio-
lentemente giu fenzaeíTere offefo; parlare l in -
guaggi non mai apprefi ; avere avverfione. a 
.tutti gli atii ed ufizj di religione, &c^ 

A k ' 
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A k u n i medici confiderano tuí t i i cafi d' 

efciTionc, cerne naturali, e curabih con na-
turaü medicine, particolarmente con un un
güento chhtmto unguentum carnothen , con 
purgan t i , o vomítorj. 

D i que fia opinione e i l Dottor Gabrielc 
Ciaudero, membro delF Academia Leopoldi
na • ch'e^H conferma colle teftimonian-ze di 
Fromanno, nel fuo Trattato de Fafcinatio-
nibus > eGaníio de Corallis : Aggiungendo, 
eííerc ílato confeííato da diverfe í l reghe, e 
ít regó n i , che la nianta bypericon , ed aitri 
femplici, &c. recan loro un grave incomodo, 
c irnpedifeono le loro operazioni. 

Egli conferma i l í'ao íentimento con ofier-
vare, che i l diavolo, in quelli ch'egli af-
fedia a quefto modo, fa ufo dell' umor me
lancólico dcir atrabile , e de! 1c craííe impu-
rita del íangue, íenza operareognor'imme-
diatamente da fe fteffo . E cita a ta! pro-
pofíto i l ibri di Melchiore Scbizio, e d i G í -
rolamo Jordano de Divino in howine \ rac-
conta in olíre tutta la ferie di una cura 
di un ojjejjwne manifeüa di un fanciullo di 
un anno a Deiitíchebourg , tre leghe lungi 
da Lipfía. 

OSSICINO, OSSICULUM, unpicciol offo ; 
diminutivo, d'Ox . Vedi Osso . 

Nel qual íenfo i l termine ojTictdum fi adope
ra das i i Anatomici. 

I Botanici puré chiamano officulum , oííi-
cino, 1'oíTo di una cerafa, di una fufina, 
di un1 albicocca , o d'altro frutto da offo. 
Vedi FRUTTO . 

OSSIFICAZIONE , nell 'economía aní
male , la formazion degli offi ; ma piu 
fpecialmente, la converfione delle parti na
turalmente m o l l i , nella durezza e confifteli
za ofifea. Vedi Osso. 

I I Dottor Drake argomenta che 1' o fía fí 
fu r mi no della parte la piíi fminuzzata e ros
ta del fangue \ peroeché vediamo , che i l 
íangue de' vecchi , che per un lungo corfo 
di circolazione , diventa , in certo modo , 
Jnetto per lo comune ufizio della nutrizio-
112 5 nulladimeno ojftfica , e converte in of-
fa, molti de' ligamenti e de' tendini, ed an
che delle tuniche de'vaíi fíeñl , la cui fo-
üan-za eífeodo dopo V offa la piü compatta, 
ammette foltanto particelle piccioHíTime del 
Iangue ; che percib diventan preftiffimo ojfee, 
ficcome írequentemente i l veggiamo . Vedi 
NüTaizioNE, SALGUE, &C 
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OSSIGALA, OSSIGONIO , &c. Vedi OXY-

GALA , OxYGONIO , &C. 
OSSO, nell' Anatomía , una parte del cor-

po dura, bíanca , rompevole, íenza fenfo , 
formata per difefa delle parti mo l i i , e per 
foñegno di tutta la fabbrica . Vedi CORPO , 
PARTE, &c . 

G l i ojfi fono tutt i coperti di una peculiar 
membrana, chiamata il periofleo , e fono , 
la maggior parte, cavi, e pieni di una oliofa 
foftanza chiamata midolla. Vedi PERIOSTEO , 
e MIDOLLA . 

I I Dottor Havers , deferivendo la teílu-
ra delle offa , offerva , che conñano di la-
melle , o laminette Je quai ftanno 1' une fo-
pra F altre i e quefle , di nuevo, cortan di 
fibre che van per i l lungo , alcune fin ali* 
eftremitadi dell' o[fa, al tre non tant' oltre ; 
ma si che niuna vi termina in capi o eílre-
mita diñinte , ílecome fembra ; ma conti-
nuano trafverfalmente , e quafi in arco; le 
fibre di una banda, concorrendo ed unendoíl 
con quelle dell'altra; e cío a ciafeuna eñre-
mi ta . D i maniera che le fibre fono una 
continuazione Tuna deü'altra; benché non 
nello fteíío ordine uniforme, ma in lunghif-
fíme ellií i i ; non tutte pero di una lunghezza , 
ma in ciafeuna lamina , vie piü corte Tuné 
che 1' altre. 

Quelle laminette, fono variamentedifpo-
fíe nelle varié cjfa v. gr, in quelle che han-
no una cavi ta grande, elleno fon contigue 
da ciafeuna banda, e a fía i íírettamente uni-
te ; in quelle poi , le cui cavitadi fon pie-
cióle , o che fono affatto fpugnofe di den
tro , rnolte delle lamine interne fono col-
locate a qualche di lianza Tune dall'altre , 
avendovi fra effe delle piccole celle ojfee | 
ed anche nell' o (Ja , che hanno una cavit^, 
grande , alcune di quelle celle rainori per 
lo piíi fi trovano a ciafeuna eflremita . l a 
quelle ojfa che hanno le loro lamine conti
gue , v i íono de' pori che pervadono e i n -
terfecano le dette lamine, oltre quelli de-
ílinati per lo paffaggio de'vafi fanguiferi : 
i prirai penetra no le lamine trasverfalmen-
íe , e guardano dalla cavita alia fuperíkie 
efterna áeW ojjo ; i feeondi cor ron o longitu
dinalmente tra le lamine ; i primi fi tro-
vano in ogni lamina ; benché quanto piü, 
da preño alia cavita , tanto maggiore é i l 
numero de' pori j raa non iílanno diretta-
mente i1 uno fopra 1' altro , cosí che forrai-
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Í Í O un paffaggio continuato dalla cavitk al
i a fuperfizie. I fecondi di rara fitroyano, 
fuorché per raezzo di buoni microfcopj: per 
CÍE difFondefi un olio mcdullare fra le la
mine ; edaquefli, fembrano quei della prima 
fpezie fubordinati j íervendafolaraeute a recae 
sl'olio in effi 

La midolla nella cavita dell' o/Jiz , é in-
rVeñita di una membrana, nella quale fono 
incíiiufi de^facebettii , o de' lobuli ed ia 
quefti facchetti v i fon dellc veíiculc,. ove-
Icichette glandul'ofe , infervienti e alia fe-
crezione dell1 olio medullare dal fang^iie,. ed 
a riceverlo e confervarlo . Pare che abbia-
mo de'paffaggj' le une neir altre,, ficcomeli 
íiaii puré i facchetti; per dove T olio ha un* 
corfo piü, libero: alie giuoture edallafoftan-
za deiro/Jo.. U ufo della midolla „ é oliare 
la foñanza dell5 o/Jo , e impediré la fuá fo-
"verchia aridita, e rompcvolezza; lubricare 
yarimenti V aiticolazioni dell' cjfa medefi-
me , e far che le loro* efiremiiadi non- ít-
mangino o cenfumino; né troppo col mo
to fi fcaldino ; ed inumidire i ligamenti 
per via de'quali; s' aítengono mutuamente t 
nel che é ajutata dalle glandule mucilágino-
fe , che trovanfi nelis articolaziont áeW ojja *. 
Vedi MUCILAGINOSO 

Le ofja- fono generalmente piíi groííe nel-
le loro e í t remi ta , che nel mezzo; affinché" 
le articolazioni: foífer piü, falde ,; e le ojja 
non cosli fácilmente fi dislogaffero: ma per 
jendere nel: medefirao ten^po anche i i mez-
10 deiroj/o forte,, cosí che foüeneíTe i l pe-
fo che dee portare } le fibre fono i v i piíi^ 
firettamente eompatte affieme, e 6 foñen-
gono 1' une 1' altre : al che íi pub sggiu-
l^nere che eífendo l! oífo. cavato, non co
s í fácilmente fi fpezza j csjue fe íofik fia?-
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to folido e piü prccolo: iraperocché dr doe 
cjp di egual lunghezza , e di eguali nu-
meri d i fibre , la forza del!' uno alia for-
za dell' aitro , íla come i loro diametri ., 
Vedi GIGANTE „ 

Le ojja fono unite e eonnefife infierne i re 
^arie maniere , fecondo i varj. fini ed ufi 5 
per l i quaii fervono : alcune ojfa efsendo 
diñinte per i l moto, altre per lo ripofamen
tó e foftegnodelieparti í'opraftanti. — Quel-
la giuntura che é deÜinata a fervire al moto , é-
chiamata arthofis, o anicolazione ; quella per 
lo tigoío y fjmphyfts) o coalizt-ove. 

L ' articoiazione é divifa in due fpezie ^ 
diarthrojh, e fynartbrcfií ; e ciafeuna di que-
íte di nuovo íi íuddivide in diveríe altre , 
Vedi ARTICOLAZIONE , DIAR..THR:OSI , &c. — 
L a Sj/mpbjffií é dmfa in fpjura , harmonía , 
e gomphofts fc — (DItre le quali , vi fono al
tre cinque fpezie di conneííione , cioé j 
fyffarcofts , fynchondrofis , fynneurofts , fynte-
nofu., 6/¡J/«^WÍ«/// VediSYMPHYSIS , SYSS ARr 
COSIS &Ce. 

i l numero del f oJS» é vario rn varj fogger-
t i y ordinariamente giugne a 242 i alcuni 
dicon 500* \ altri 307 ; altri 318 : ma g l i 
ul t imi ferittori lo fifíano; a 249 , o 250 ;> 
6 » de'quali fono nella: t eña ; 67 nel tron
co , 6z nelle braccia e mani , e 60 nelle 
gambe e piedi: le variazioni fono nel nu
mero dei fefamoidea „ dei dentl ,, e. dtlT» 
flernum 

i nomi delle diverfe offa fi dan da noH 
nella tavola feguente \ le loro' figure , e é 

loro íiti fono rapprefentati nella T¿ZD; yíw^-
tomiet P . 1. (Ofteologia) e nelle partiGoíarl 
defcrizionl di- ciafcun ojjfe fotto» i: rifgetdvii 
Art icol i „ 
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Os frontis. 
>—Occlpitit-
Offa Par te talla 
.— Temponm 
OJJlcula Auditus 
Os Ethmoides 

• i— Sphenoides 
— Male 
— Maxillare 
~~~ Uiíguis 
— Naf i _ 

Palati 
Vomer 
Max illa Inferior 
Dentes Incifivi 

Caninl 
— Molares 
€s Hyoides 

oss » 3 1 

2 
2 
2 
I 
I 
8 
4 

20 
I 

6 i 

Vertehra Cervicis 
— Dorfi 
— Lumbar um 
— OJfls Sacrt 
Os Coccjfgisi 
Scapula 
ClaviculúS 
Cofa 
Sternum 
Offa Innominata 

V Humerus 
Ulna 
Kadius 
Offa Carpí 
— Metacarpi 
— Digitorum 

7 
I 2 

5 
6 
3 
2 
2 

24 
I 

64 

V Os Femom 
Rotula 
Tibia 
Fibula 
Offa Tarfi 
— Metatarft 
— Digitorum 

% 
2 
2 
2 

14 
10 
28 

I n tut t i 245 

2 Oltre VOffa Sefa-
2 moidea, che diceíi , 
2 che afceodano al nu-

16 mero di 48. 
D i quefte Offa 11 

3ojpiü piccolo é VOrbi-
— \calare ; i l piü groíTo 
60 \ il Fémur. 

I vafi fanguigni dell' offa , dlvidonfi daí 
Dottor Ha veis in nutriz) e medullari ; gli 
«ni fomminiílrano materia per la nutrizio-
ne , gli altri per la lubricazione de IT offa , 
I principali dei nutriz) entraño nell' eftremi-
ta ác\V offo, cioé le arterie ad un capo, e le 
vene alTaitro . I medullari comunemente en
traño ne' lati áeWofjo, e cib obliquamente 5 
ma ambo per i'iíleflb forame. 

L ' olio mcdullare é dirpenfato dalla cavi
l a , dove ei fi depofita, per tutta la foftan-
za átlV offo , paífando prima per l i pori tras-
verfi delle prime lamine interne nei longi-
tudinal i ; dove ei s'avanza, finché trovade-
gli altri pori trasveríali , ed allora altera di 
nuovo i i fuo corlo, e traífuda piü oltre : co
sí paffa alternamente per le lamine e tra 
effe, finché íi diffonde per mczzo . Quedo 
^ i l método del fuo conducimento o paf-
^aEgio, nt\V alfa 1 le cui lamine fono conti-
g«e: dove elleno fono diftanti , come nelP 
offa che non hanno gran cavita, lepiccio-
le cáveme fopramentovatecontengonoglan-
dule medullari ; donde le lamine hanno i l 
vantaggio dellaraidolla fenza i l primo meto-
do di veicolo, otrafporto, 

•^utte le ojfa adunque fono guernite di 
pon , &c. eccetto c¿e 1 ¿enti . i qUa. 
i i hanno quefta ulterior diftinzione , che 
han de nervi inferiti in efíj : laddove 
m tutte ] * altre offa , i nervi non van-

no piii oltre del perioÜeo . Vedi D E N 
T E . 

Oltre le grandi cavita neli' interno , mol-
•tiffime offa hanno delle cavita fuperfiziali , 
o áo ' fem, che fi poíTono diñinguere m / u l -
P/.J o folchi, che fono di quei piü lunghi; 
e fovca, o buche, i piü cor t i . 

Sul di fuori s' oíTcrvano puré delle proml-
nenze j e ve n'ha di due fpezie; i 'une fo
no una parte coníinuata áeWejfo , che pro-
babilmente fporge al di fopra della fuá fu-
perfizie piaña, perché riefcapiü cómoda l ' i n -
ferzione de' mufcoli , &:c. quefte fono ehia-
raate ufdfhyfis, o procejfus; i 'altre fonouti 
o/Jb quaíi aggiunto, che crefce a ridoííb d i 
un altro per mera contiguitk , ma é piü 
molle e piü porofo , e chiamafi epiphyfis % 
o appendice. Se la protuberanza é rotonda > 
é chiamata caput 9 fotto cui v^éla rm^Ve j fe 
piatta ¡condylus ; fe acuta, torow. Vedi APO-
PHYSIS , EPIPHYSIS, &c . 

L'ufo genérale dell 'ojj^ é , foñenere e for
tificare i l corpo, come fan le travi e le co
lon ne negli edifizj ; per difendefe alcune 
delle parti piü eííenziali , come i l cervello, 
&c. per daré forma giuíla al corpo, ed aju-
tare i l mo to , &c . 

Le malattie éúVoffk, fono i dolori , le ca
r i e , refoftofi, le rachitidi, &c. V'aggiugni 
le fratture , le filíure, le luíTazioni, &c. Vedi 
CARIE, RACHITIDE, &c . 

Osso 
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O SÍ o íli B aleña, un capo di mercancías 

i l quale fi procaccia dalla Bnlena, e fi ado-
pra nelT imbottiture , faldature , &c. ne'bu-
fli delle donne; ne'ventagli, nelle üecche , 
ne'paraventi, &c. 

V i fono molte fpezic di balene ; ma due 
fono le principali ; una riticne i l neme di 
balena ; 1' altre fono chiamate cackalot. — 
La differenza confifle in queflo, che i l ca-
chalot ha denti, e la balena propriamente co
sí chiamata in luogo di denti , ha una fpe-
xie di bafette nelia gola , ' larghe in circa 
una fpanna, e lungbe 15 piedi, le quai fi-
n i icono quafi in frange , moho íimili alie 
fetole porcine . -— Elleno fono íchierate nel 
palato, cd in qualche modo fan 1' ufizio de1 
denti . •— Quelte bafette , fenduíe ed ag-
giuflate , fono appunto quel che noi chia-
miamo offo di balena, — I I membro geni-
tale di quefto pelee , ferve parimenti per 
1' ufo medefimo. 

O S T A G G I O * , una perfona lafeiata come 
in í icur ía , per lo adempimento dcgli A r t i -
coli di un trattato . Vedi TR ATTATO . 

* La voce e formata da hoÜis , e da 
hofpes. 

Quando due nemici fono ful punto di 
conehiudere un trattato od una capitola-
zione , per lo piu íi danno ojlaggi da una 
parte e dalT altra, come pieggi perl 'cíecu-
zione di quel che v i é conttnuto . Vedi 
CAPITOLAZIONE . 

La guarnigione del!a tal piazza ha capi-
tolato e dati ojlaggi. I I tal ufiziale fu dato 
per ojiaggio. 

Un ojiaggio é o principale , o accefforio , 
lecondo lo ítaío delle cofe . Non é fe non 
acceflbrio, quando per efempio un Principe 
,promeíte fedclta ad un altro, e cede i l fuo 
figliuolo o qualche altro Signor Grande , per 
convalidare i l fuo impegno, fenza altra ulte-
riore ftipolazione . Imperocché fe quivi i l 
Principe manca della fuá parola, {'ojiaggio non 
é per cib in alcun modo rifponfabile. 

Ma 1' ojiaggio diventa principale, quando 
efpreííamente viene í t ipulato, ch' egii fara 
rifponfabile, per quel che fuccedera : a ca-
gion d'efempio, fe una Citta s'impegna di 
arrenderfi , quando non venga foccorfa in 
tant i giorni ; e per afficurare i ' impegno , 
da degli ojlaggi; queüi ojlaggi fono fiftef-
fa cofa , che una íicurta ad un creditore 
per i l debito del fuo principale . Cosí che 
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fe i l feccorfo non viene , e tutíavia nega 
no i Ciítadini d' arrenderfi, gli ojlaggi fon 
ícrmati in lor vece, o flan lor mallevado-
r i , diventando principali , e foggetti ad cf-
íerc puniti per la prevaricazione di coloro, che 
l i han dati per íicurezza. 

Un ojiaggio dato per un'altra perfona, di
venta libero quando cotefta perfona muore. 

Q S T E L L O . Vedi TArticolo HOTEL. 
OSTENSIO , una taíía anticamente pa-

gata da' mercanti , &c.*per la licenza di 
metiere in moílra , ed eíporre i loro efFet-
t i in vendita ne1 mercati , e nelle fiere . 
Vedi SCAVAGE . 

OSTENSIVE Dimcjlrazicni, fono que He 
chíí apertamtnte, naturalmente , e diretta-
mente dimofírano la venta di una propo. 
fizione. 

Nel che fi diflinguono dalle apagogiche , 
o dalle riduzioni ad abfurdurn, o ad impoj-
fibile, le quai provano la ve rita propoíía , 
con di moílra re i ' aííurdita , o 1' impoffibi-
lita del contrario . Vedi D 1 M O s T R A-

I O N E . 
Le dimojlrazioni ojlenjive fono ^di due for

te : Aleone meramente , ma direttamente 
provano che la cofa é , i l che chiamaíi 
OTÍ , — 1' altre dimofírano la cofa dalla fuá 
cagione, dalla fuá natura , o dalle fue pro
prieta effenziali j e queile íi chiamano nelle 
ícuole , Sic'Ti. 

OSTEOCOLLA , OS-EOJCOXXC< , nella Storia 
Naturale , é una pietra che ha del lo fpal-
t o , di color bianco, o cinéreo , formata a 
guiia d'offo, e che alcuni credono che ab-
bia la qualita di uniré le oíía rotte ; per 
la quai cagione vicn ordinata in alcuni 
empiaftri. 

OSTEOCOPOS * , od OSTOCOPOS, é un 
termine che alcuni adoprano per dinotare un 
dolore acuto , nel quale al paziente íembra che 
le fue oíía fi rom paño. 

* La parola e formata dal Greco ô tov , ojjo , 
e KoKTcty romperé, fciulere , & c . 

Naíce da un umor acre, vellicante i l pe-
rioíiio , o fia la membrana onde fon i ' oj-
j a inveftite . Particolarmente v i foggiac-
ciono le perfone feorbutiche , o attaccate dal 
morbo gal 1 ico. 

O S T E O L O G I A * , onoxoyix, quella parte 
dell' Anatomía , che infegna la natura e 
la fabbrica delT ojfa del corpo umano ; la 
lor forma, la difpoíizione, i ' articolazione, 

r ufo 3 



CST 
l ' u f o , &c . V e á i T a v . J n a t . V . t . ( O ñ e o l ) 
Vedi anco 1' Articolo ANATOMÍA . 

» La voce eformatadal Greco Ô ÍOV, cjjo, e 

I i Dotíor CloptonHavers ci ha data una 
OJieolog¿a , la quale é moho apprezzata . 
VediOsso. 

O S T I A , neli'Anatomia, un termine ufa-
to indifttrenteraenu- per o/rula, cioconfizj, 
bocche, o apertnre de'vafi del corpo : Co
me oftia vagina) &c. Vedi VAGINA , ORI-
FIZIO, &c. 

OSTIA , per vittima , o facrifizio , nell' 
Ant icbi ta . Vedi HOSTIA. 

OSTIA, termine EccleíkíHco nel Sacrifi
cio della Meíía , fi prende per lo corpo 
di Gcsii Crifío , contenuto fotto le fpezie 
¿el pane , e che fi offre cgoi giorno nella 
meíía . Vedi MESSA . 

I I Papa Gregorio I X . decreto che íi fuo-
naffe una campana , in íegno al popólo , 
che íi rivolgeífero all'elevazione e adorazio-
Ee d e i r o / i w . Vedi ADORAZIONE . 

11 vafe , dove fi tengono le Oftk confa-
crate , é chiamato il c/̂ or/o , cioé una fpezie 
di cálice grande coperto . Vedi CÁLICE . 

OSTTLITA1 , 1'azione di unnemico .— 
Nel tempo di una tregua , tutíe le cfliUta 
han da ceffare da ambedue le part i : l a ta lCi t -
ta é neutrale, e non commette ofiilha verfo 
T uno o l'altro partito. 

- * La parola e Latina , hoflilitas , dalla 
primitiva hoftis , che ftgmfica nemico ; 
e che anticamente fígnificav* flrankro . 
Vedi OsVlTE . 

OSTRACISxMO*, O r ^ j c i ^ í , una fpc-
EIC di giudizio popolare , o di condanna , 
appreíTo gli Ateniefi ; ed era in fatti una 
fentenza di bando contro perfone, la trop-
po grande potenza delle quali rendevale ío-
ípette al popólo \ od i l cui mérito , e la 
cui flima davano cmbra , e facean teme-
re , non tentafíero per avventura qualche 
cofa contro la pubblica liberta , ed i l loro 
potere non degenerafle in tiranma . Vedi 
BANDO. 

Qyefla fentenza ha avuta la denomina-
z-tone d? oftracifmo, perche i l popólo da-
va t vo t i , con ifcrivere i l vome della per-
Jona da bandirft fopra un tejió o coccio , 
C Je t. Greci chiamavano orpuxoy , e gitta-
va i cocci in un' urna. 
r ^ . Í P F / Í e d Í b a n d 0 no i iavea insé ^ 
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te d ' infame, perché non era per delitti i ms 
al contrario teneafi per molto onorevole , co
me una marca di popolarita. 

Durava per dieci anni , ma la períbna 
sbandita avea in tutto quel frattempo i l 
pieno godimento de' íuoi beni e delle fue 
facolta. 

L ' cjlracifmo era nullo, fe non fi trovava-
no nell' affemblea del popólo , che Tordinava, 
6000 Cktadini . 

OSTRAC1TIS , oTpotYUTií , nella Storia 
Naturale , una fpezie di pietra cruílacea , 
roffigna, ed in forma di gufcio d'oílrica , c fe-
parabile , comequello , in lamine , che trovaíi 
in diverfi luoghi nella Germania , e íl tiene per 
giovevole uella renella. 

I I Dottor Home , nelle Tranf. Filof. d i 
ce, che piuttoílo diícioglie le piccole pietre, 
che cacciarle fuori , non eflendo ella diuréti
ca noíabi imente. — Egli aggiugne, che é 
folito prefcriverla in polvere con una terza 
parte di flores cham^meli. — L a d o f e é da 
mezza dramma fin ad una dramma intera , 
nel vino bianco. 

OSTRACITIS , é anco i l nome di una 
fpezie di cadmia, che trovaíi nel fondo del
le fornaci , dove fi purifica i l rame . Vedi 
CADMÍA . 

E ü ' é molto pefante, e neila flruttura raf-
fomiglia ad un gufcio d'oftrica , donde ha 
i l nome . — E' Üimata aftringeníe, e deter-
fiva , ed é un ingrediente in diverfi un-
guenti . 

O S T R U E N T I , Vedi V Articolo DEO-
STRUENTI . 

O S T R U Z I O N E , nella Medicina, un i n -
tafamento |, o chiudimento de1 condotti na-
turali , o delle cavita del corpo ; cagionatoo 
dairecceíTlva quantita , o dalla viziofa qualita 
degli umori ; come da lentore, dacraffizie, 
&c. Vedi MALATTIA . 

Le ofiruzioni fi credono provenire ordina
riamente dalle parti grofíe del fangue, trat-
tenute nell' eftremitadi de' vafi capillari , e 
che per cotal mezzo l i ferrano . V t d i CA
PILLA RI . 

Alcuni Medid dubltano, fevifiaquel che 
propriamente chiamiamo ofiruzioni nelle v i -
fcere ; e piuttofto attribuifcono gP incomodi 
che fi fuole aícrivere alleo//n¿2^W, alie acri-
monie e cruditadi dello ftomaco. •— Ma le 
loro ragioni non fono convincenti: E1 vero 
bensi , che le efiruziom non fono forfe cosí 
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frequenti , come íi crede ; e molti fintomi 
afcritti ad efie, fono fenza dubbio cagiona-
t i da fconcerti deüo ílomaco j nía non fi 
pub negare, clie vi licno deli 'oílruzioni nel-
le vifcere íleííc, &c. I fcírri, ed altri tumo-
r i ne fono prove incontraüabili . Vedi TUMO-
RE , SCIRRO , &c. 

Le rjiruzior.i ípeíTo diventano lecaufedelle 
idropifíe. Vedi IDROPISTA . 

O T A C O U S T I C I * , un termine applicato 
agli ürumenti che ajutano, o perfezionano i l 
fenfo deH'udito. Vedi UDITO . 

* La parola e formata dal Greco as COTO? y 
orecchia , e ¿nú® , fenthe . Vedi Acou-
S T i c r . 

O T A L G I A * , Q r u K y m , nella Medicina , 
dinota un dolore nell'orecchia, fpezialmente 
quello nelle parti piuaddentro dei meato au
ditorio. Vedi ORECCHIA . 

* La parola e formata dal Greco a? C-JTO? , 
orecchia , ed aKyor^ doleré . 

L ' otalgia coraunemente proviene da un' 
infiammazione ; alie volte da un umore acre 
ferofo, che vellica la membrana , di cui é 
foppannaío i l canale. delT orecchia. Alie vol
te ancora é caufata da una piaga in quella 
parte, o da qualche materia pungente, rac-
colta dentro 1' orecchio. 

Etmullero raccomanda i l fumo del tabac-
co , condotto nell' orecchia per una cali
na , come giovevole a fedar quedo dolore; 
come pur i millepedes in un opportuno vei-
colo d' o l io . 

11 otalgia qnalche volta nafce da un ver
me nell' orecchia; che fe ne dee trar ,fuo-
r i vivo , o uccidere dentro . I l latte cal-
detto alletta i l verme a sbucar fuori ; i l 
fago d' affenzio lo fa per ir dentro . Vedi 
VERMI . 

O T I O S I , ne' coflumi degli Ebrei . Gl i 
cruditi fon di vario parerc intorno ai deccm 
otiofi , de1 quali fi parla nelle Sinagoghe 
Giucíaiche. 

Alcuni dicono , che eglino erano i tre 
prefidenti, ed i fette let tori ; a l t r i , ch'egli-
no erano dieci perfone ílipendiate, accioc-
chc affifleífero coüantcmente nella Sinago
ga, perché fenza i l numero di dieci , non 
v i era íinagoga regolare , od affemblea lé
gale; cosí che i decem otiofi erano dieci uo-
mini sfaccendati, tenuti con paga, per for
mare colla loro prefenza una legal fmagoga. 
Vedi SINAGOGA . 
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Vit r inga , nella Um^drchi-Synagcga , con

futa quefla opinione ; e vuole che gli otiofi 
íieno ftati dieci direttori , o miniitri nella 
Sinagoga. — Ei rrsoftra che ogni Sinagoga 
avea i fuoi dirt t tori ; che i l numero era 
maggiore, o minore fecondo la dignita del-
la Sinagoga; che la piu piccola ne avea al
meno due ; che , fin da'tempi primit ivi , 
ogni Sinagoga ebbe i l fuo Capo , chiaraato 
Jjrchi-Sj/nagoguí , i l quale avea due Colle-
g h i , per intervenire alie Cerimonie, ed al
t r i atti di religione, e prender curaaccioc-
ché ogni cofa foífe fatta con decenza; ma 
che 1' Archi-Synagogus fi rifervava la po-
defla d'ihfegnare . Che oltre queñi tre , V 
A rchi Sinagogo nominava diverfi lettori i 
quali leggtvano nella Sinagoga ogni fabba
to ; e che quefii facean \ decem otiofi delia 
Sinagoga ; cosí chiamati , perché cífendo 
eglino immuni da ogni al tro impiego , 
turto i l loro minifiero era diretto al divin 
culto . 

O T T A V A , nella Mufica , un Intervallo 
armónico, che confia di otto tuoni , o gra-
di di fuono . Vedi INTERVALLO, GRADO, e 
SESQUÍOTTAVA . 

La piu femplice percezione che V anima 
poíía avere de1 veri fuo n i , é quella dell' uni-
fono ; attefoché le vibrazioni quivi comin-
ciano e terminano infierne , •— AppreíTo a 
quefla , v' é Y ottava ; in cui i l piu acuto 
fuono fa precifamente due vibrazioni , nel 
tempo che i l piu grave o piu profondo ne 
fa una ; ed in cui , per confeguenza , le 
vibrazioni d' ambedue s incontrano ad ogni 
vibrazione del piu grave . Vedi TUONO , 
GRAVITA* , &c. 

Quindi F unifono , e T cttava pafsan 
quaíi per la medefima concordanza . Vedi 
UNISONO . 

Quindi puré la proporzione de1 fuo ni che 
formano V ottava in numeri) cd in linee, é 
come 2 a 1 ; di maniera .che due corde dell' 
ifieífa materia , groííezza , e tenfione 1 una 
delle quali fia i l doppio piu lunga dell'altra, 
producono Vcttava. Vedi CORDA . 

U ottava é chiaraata dagli antichi diapa-
fon , perché contiene tu t t i i tuoni fempli-
ci , e tutte le femplici concordanze ; ié 
quali tutte han la lor concinnita e foavi-
ta da eífa, fecondo che piu o menodiretta-
mente da eífa fi pigliano, o derivano. Vedi 
CONCORDANZA. 

Per 
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Per eííer giafla , ella dee conteneré dia

tónicamente 7 gradi, l t t t e r V f ^ T ' 
guentemente otto termini , o fuom , donde 
i l fuo nome á1 ottava. , 

Contenendo 1' ottava m se tutte le altre 
femplici concordanze , ed i gradi effendo le 
difFerenze di queíle concordanze , e evi
dente che la divifione dell'ottava compren
de la divifione di tutío i l refto . Vedi SI
STEMA. 

Col giungere adunque tutte le concordanze 
femplici ad una fondamentale comune, noi 
abbíamo la feguente ferie. 

» • "6 • S * 4 " J ' 8 ' S " a ' 

Fond. 3amin. 3amag. 4a, 5a, (5a min. 
<5a. mag. 8va. 

I n oltre contenendo i l fiftema deli' ottava 
tutte le concordanze originali; e le concor
danze compofte eífendo la fomma dell' otta
v a , e di quakhe minore concordanza ; affi-
ne d'avere una ferie per arrivare di la da un' 
ottava i dobbiamo continuarle neirifteíTo or-
dine per una feconda ottava , come nella pri
ma ; e si via vía per una terza e quarta ot
tava. Una tal ferie é chiamata la /cala della 
Mufica. Vedi SCALA . 

Quantunque la compoíizione dell' ottave 
fi poífa portare all 'infinito } non oftante , 
tre o quattro ottave é i l maggior tratto a cui 
fi vada nclla pratica ordinaria . Le vecchie 
fcale non andavan piu oltre di due , od al 
piü di tre ottave ; che é appunto i l giro o 
fpazio pieno e confine di una voce ordina
r ia . E , non oflante la perfezione dell' otta
va , pur dopo la terza ottava, i l concorde e 
foave fcema quafi tofto; né fi va mai tanto 
lungi in un folo movimento , cioé da un 
eftremo all ' altro di una doppia o tríplice 
cttava ; e rare volte al di la di una fola o 
femplice ottava : Anzi né voce, né iftrumento 
alcuno , fon ben idonei a paífare quefta ter
mine . — Per formare una quarta ottava , 
fe la corda piu acuta é mezzo piede, che é 
una picciola lunghezza per daré un fuono 
chiaro ; la piia lunga debb' eífere 8 piedi . 
Se dunque paíBamo la quarta ottava , o i l 
termine acuto fara troppo breve, od i l gra
ve troppo lungo. 

L ottava non fola mente é H raaffimo in-
terva lo delle fette concordanze originali , 
ma i l primo nel grado di perfezione. Effen-
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do ella i l maffimo intervallo, tut t i i mino-
r i fon in eífa contenuti : In fa t t i , la manie
ra in cui le minori concordanze fi trovano 
ne\V ottava, é alquanto firaordinaria, c ioé , 
prendendo un mezzo armónico , e un mez
zo aritmético tra gli efiremi ádV ottava , c 
quindi un mezzo aritmético ed un armóni
co tra ciafcun eflremo , ed i l piü difiante 
de'due mezzi ultimi trova t i ; c ioé , tra Tul-
timo eftremo, ed i l primo mezzo ar i tmét ico, 
e tra i l maggior eftremo ed i l primo mezzo 
armónico, noi otteniamo tutte le concordan
ze minor i . Vedi CONCORDANZA . 

I I Sig Malcolm oíferva , che foffiando 
eftrernaraente qualunque iftrumento da fla
t o , i l fuono montera ad una ottava, e non 
ad altra concordanza j lo che egli afcrive alia 
perfezione dell' ottava , ed aH'eífer ella affine 
all' unifono. -

Da quefia femplice e perfetta forma dell* 
ottava, naíce quefta peculiar proprieta, che 
ella fi pub duplicare, triplicare, &c. ed eífe
re tuttavia concordanza; vale a diré la fom
ma di due o piü ottave fon concordanza ; 
abbenché piü che é compofta, a gradi a gra-
di va diventando men grata o concinna . 
Egli aggiugne, che v i é tra i fuoi eftremí 
queft' acecido , che qualunque fuono che e 
concordanza ad un eftremo dcWottava, lo é 
pur all5 altro. 

Cartefio, da un'ofiervazione di fimií fat-
ta ; cioé che i l fuono di un fifehio , o di 
una canna d 'órgano , monta aá un ottava, 
fe é foíFiato con tutta violenza , conchiu-
de , che non fentiamo alcun fuono , fe la 
fuá cttava acuta non ci fembra per qualche 
verfo echeggiare o rifuonare neU'orecchio . 

O T T I C A . Vedi OPTICA. 
O T T O B R E , (9¿7^ r , l'ottavomefe dell' 

anno, nel Calendario di Romolo; i l io.mo 
in quello di Numa , di Giulio Cefare , &c . 
di giorni 31 . Vedi MESE , CALENDA
RIO , &c. 

OTTOBRE ha ancor rltenuto i l fuo primo 
nome, ad onta di tut t i i diverfi nomi , che 
ilSenato, e gl'Imperador! Romani gli han 
voluto daré. - - IlSenato ordinb, che fof-
fe chiamato Faajiinuí , in onore á\ Fauflina 
moglie d' Antonino Imperatore: Commpdo 
volea ch'ei portaífe i l nome d' InviÜus ; e 
Domiziano fe chiamarlo Domitiams á-A fuo 
proprio nome. 

O T T O G O N O , nella Geometr ía , una fi-
S z gura 
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gura di otto lati e di otto angoli . Vedi 
FIGURA e POLÍGONO. 

Quando tu t t i i lad ed angoli fono uguali, 
é chiamato 

Ottogono regalare, cd un cttogono che pub 
cíTere inícritto in un circolo . 

OTTOGONO, nella Fortincazione, dinota 
un luogo, che ha otto baí t iani . Vedi BA-
STIONE » 

O T T O N E , un raetallo fattizio, eompo-
fio di ra me fufo col ¡apis calaminaris , che 
gl i .da durezza , ed un color giallo . Vedi 
METALLO , e R AME . 

La maniera di tare F ottone fi dice eíTere 
fíata tenuta come un fecreto nella Germa-
nia per moke eta . *— I I método della pre-
parazione , appo no i , é i l íeguente . Effco-
do i l lapis caiamiaaris calcinato , e piftato 
fino come fariña, mefchiaíi con carbonc in 
polvere e s' incorpora, con dcll' acqua y i a 
una maffa: cosí preparato, circa íctee libbre 
di calamina fi mettono in 1111 vafe per fondere, 
che tiene un íecehio; e íopravi , circa íetre 
iibbre di rame che calafi in una fornace 
©tto piedi profonda , ed ivi fí lafeia per iní-
circa undici o r e n e l qual tempo íi converte 
in ottone. — Dopo liquefatto, gittafi in pia-
Üre , o mafle : quarantacinque libbre di ca
lamina cruda, ne dan trenía di bruciata , o 
calcinara, e íeflanía libbre di rame fan colla 
calamina,. cento libbre di ottone. 

Qaalche volra fi ufa la feoria delf ettone- , 
in vece del rame j ma non fempre fe ne pub 
avere in quantita fufficientc , non eííendo 
quella altro , ehe una raccolta di pezii di vec-
chio ottone . 

I I puro ottone non e malleabile , fe non 
caldo ; quand' é fr.eddo íi rompe : dopo di 
averio fufo due volte , non> é piíi m i ñato di 
reggere al martcüo > per lavorarlo, mettono 
fette lire di piombo in cento di ottons ; ü 
í h e lo rende piu molle e pleghe.vole . 

Quanto af metallo , onde fon fatti i casv 
noni croé i l bronzQ i l migliore é metallo 
malleabile e non fatto^ di puro rame e ca
lamina fola ; ma é neceífario aggiungcrvi 
de' meíalli piu duri 5, per farlo' feorrere e 
liquefaré piu eguale , unito ed intero.. 

La rniglior proporzione per i l metallo da 
cannoni, fi dice che fia queíla : in undici o 
áodk imi l a pefi di metallo, adoprare IOOQO-
libbre di rame, 900 libbre di ilagno, e 600 
4i ottom p ma la grogorzione. é variabile r 
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fecondo la qualita e bonta del rame . Vedi 
CANNONE. 

I I metallo da campane é una compoíl-
zione di raras, o d'OÍÍOWe ftagno i &c. Ve
di CAMPANA . 

JJ OTTONE , o Bronzo Corintio, as Corin-
thium, é flato famofo in tutta l 'anticbitxr 
Quando L. Mummio faccheggib e mife a 
fuoco laCi t ta di Corinto , 14Ó aun i a van t i 
i l tempo del Noftro Salvatore , diceíi ch« 
queílo preziofo metallo fu formato dalle 
imraenfe quantitadi d 'oro , d'argento, e di 
rarne, di cui abhondava quella Citta , lique-
fatti cos í , e mefehiati affieme per la gagliar-
da conflagrazione . .— Le flatus , 1 vafi y 
&c . fatti di quefto metallo erano ineíiima-
bilí \ coloro che ne par! a no con aecuratez-
za, lo dillinguono in tre fpezie; nella pri
ma , T oro era i l metalío predominante 5 
nella feconda , F argento j nella terza Foro r 
F argento ed i l rame erano egualmente fram-
mifehiati. 

F i í ¿¿'OTTONE * Vedi F Artico lo FILO . 
O T T U S O , letteralmcnte fignifica T 

fpuntato , fenza aecutezza , &c. in ©p-
pofizione ad acuto , fottile , &c. Vedi 
AGUTO. 

Angolo OTTÜSO , nella Geometría r é um 
angolo da pii: di 90 g r a d i c i o é d i p i ü di un-
quarto di circolo ; ovvero un angolo raaggiore 
di un angolo retto .. Vedi ANGOLO 

OTTUS' ANGOLATO Tr¿<3^o/o, é un triat>-
golo , uno de' cui angoli é ottufo . Vede 
TRIANGOLP . 

O V A , llovió nella^StoriaNaturale.,- Vedi-
O v o . 

OVA , nclF Anatomia r &c . fono piccoli 
corpi sferici, in- forma di vefeiche , o boiÜ'-
eelle ; eiafcun de'quali confta di due men> 
braneste concentriche , picne di m\ limpí-
do umore íimile al bianco ddF ovo ^ che-
trovaníi fotto la membrana efterna del!©: 
ovaje de lie donnej. e conneüi a' minuti ori.-
fizj delle veficule componenti la foftanza del-
le ovaje íkiTe,. per mezzo di un cálice. Vedi-
OVAJA i-

Dopo F ufo'dr Venere , qatVí ' ova fi goa-
fiano fenfibilmente , diventano ognor piu 
peilucidi, le loro membrane fi fan piu groG-
fe , ed alia fine follevano qnella delF ovar 
ja ín forma di papillas j , fin a tanto che ^ 
rompendo la membrana delF ovaja difiae-
canfi dal loro cálice,, fon riaevuti nelle ca~ 
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vitadl delle tubs fallopiane, e di Ta trafpof-
taíi nell' útero ; dove abbracciati ed^mpre-
snati dal femé del mafchio, commdano ad 
fíTere embrtom ; o , . per mancanza d eíío 
W , fon di nuevo ejem od eípulfi Vedi 
CONCEZIONE, F A L L O P I A N A T ^ , MATRI-
CE,' EMBRIONE, &C. ; 

OVA , Ov i , nell Architettura , fono orna-
menti in forma d' Ovi , intagliati ful̂  con
torno dell 'ovólo; e feparati l 'un dall'altro 
per mezzo di ancore, o di tefte di freccia . 
Vedi OVÓLO. 

Gl ' Inglefi íbghono chiaroare quelti orna-
meníí eggs and anchors , ovi ed ancore . •—• 
I n luogo d' OVÍ , gli antichi alie voke inta-
gliavano de' cuori; ful qual fondamento fu-
ron o intredotte le frecee , quafi per fimbolo 
deiramore." 

O V A Í A , OVARIUM , nell' Anatomía , 
quella parte di un anímale íemmina , in 
cui fono fórmate, ed alloggiate le ova. Vedi 
Tav.Jnat . ( Splanch. ) fig. u . l i t . hh. Vedi 
anco OVA , ed O v o . 

Le ovaje nelle donne fi chlamano anco 
tefles mulicbres, teíiicoli femminei; daU'ufo 
loro f che gli antichi fiiraavano análogo 
con quello de' tefiicoU nell' nomo . Vedi 
TESTICOLT . 

Sonó due in numero ; e ia loso fítuazio-
ne é vicino aireí íremita delle tube fallopia
ne, due dita diflanti da l l 'ú tero , a cui fono 
conntfíe per vía di un ligamento forte , 
chiamato vas defertns, ed , in qual che par
te , per vía delle tube fallopiane, e del lar
go ligamento vicino alia regione deU'ilium . 
Sonó attaccate al perifoneo per mezzo de' 
vafi fpermatici , cosí che fon tenuté fofpeíe 
quaíl alT ifteffa akezza , che'1 fundus uteri . 
Vedi MATRICE . 

La loro figura é femí-ovaíe \ la loro fa-
perfiiie un po'ineguale, e fono di mole dif
ieren te ne' difFerenti ftadj della vita . Ne l 
tempo della puberta, quando fonopíügran-
di , ordinariaiuente pefano una dramma e 
mezxa. 

Sonó coperte con una membrana com-u-
ne dal peritoneo ; la loro foftanza é bian-
chiccia,. comporta di picciole y e fottili fi-
bre membranofe , infratíeíTute d'arterie, di 
vene, e di nervi. 

Fra quede fibre e queñi vafi é interfperfa 
una moltitudine di corpicelli rotondi , fi-
m i a a vefckhe pieni di una límpida ío-
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fianza ) e chiamati ova, di grand'ufo nel-
la generazione . Vedi GENERAZIONE , ed 
O v A . 

O V A L E , Ell ipfis ; una figura curvilínea 
oblonga 5 con due diametri ineguali : ovve-
10 una figura chiuía da una fola linea cur
va, imperfettamente rotonda, eífendo la fuá 
lunghezza maggiore che la fuá larghezza ; 
fimíle ad un ovo ; donde i l nome ovale. Ve
di OBLONGO. 

U ovale propria, o fia la figura di un cuo, 
é una figura irregolare, eííendo pih ñret ta 
ad un capo che all'altro ; nel che dííferi-
fce da un' ellijji , che é un' ovale matemáti
ca , ed cgualraente larga a ciafeuna cftre-
mi ta . 

I I volgo confonde le due figure ; ma i 
Geometn chiaman 1' una , un' ovale , 1' altra 
una faifa el l i j j i . Vedi ELLISSI . 

I I método di deferivere un'ovale , princi
palmente ufato appreífo gli artefki , é pee 
mezzo di una cordicelia , come E / m , 
( Tav. Geunutr. fig. 48. ) la cui lunghezza e 
eguáie al maggíor diámetro delf ovale y eche 
é attaccata per l i fuoi ellremi a due punte 
o chiodi E , / , píantati nel fuo diámetro 
piíi lungo; per lo qual mezzo Vovale fi fá 
tanto piulunga, quanto i due punti o chiodi 
fon piu fra loro feparati. 

OVALE Colonna . Vedi 1' Articolo CO
LON NA . 

OVALE Corona . Vedi 1' Articolo CO
RONA . 

OVALE Foramen . Vedi F O R A M E M 
Ovale. 

O V A Z I O N E , OVATIO, nella Storia Ro
mana , un trionfo minore , i l quale fi accor-
dava a' Gcnerali, per vittorie ottenute fen-
za fpargimento di moho fangue; o per ave* 
re disfatti de' r ibel l i , de' fchiavi, de' p i ra t i , 
od altri ingiuÜi nemici della Repubblica « 
Vedi TRIONFO. 

11 loro ingrefíb fi facea a piedi, e qual-
ehe voha a cavallo j ma non mai fopra 
un carro : ed eglino portavan corone di 
mirto , chiamate ovales ; avendo tutto i l Se
ñalo per feguíto. 

La denominazione d' ovatio, fecondo Ser
vio , é dirivata da ovis, pécora ; perché i l 
vincitore facrificava una pécora in queíia 
occafione a Giove ; laddove nel trionfo piü 
grande , facrificavano un toro . Al t r i la d i -
nvano dal fuono delle acclaraazioni e dtile 

^rk-
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grida d'allegrez7a, fatte dal popólo inono-
re della folennita ; i l popólo ed i foldati , 
i n tal cafo, raddoppiando la lettera O , fle
cóme nel maggiore trionfo fi replicavano le 
parole JoTriumphe * 

V ovazione fu prima introdotta nelTanno 
250 , o 251 , in onore del Confole Poflu-
iriio Tuberto , dopo la total disfatta de' 
Sabini. 

O V I M u m . Vedi F Articolo A L -
3aUMEN . 

O V I C U L U M ^ neirantica Architettura , 
u n picciol ovo. Vedi OVA ̂  

Alcuni fi fervono anco della parola ovi-
tulum per ovólo. Vedi OVÓLO • 

Baldo vuole che quefto fia 1' aflragalo 
lesbio di V i t r u v i o . Daviler* Vedi ASTRA-
GA LO . 

O V I L I A y o Septar nelia Roma antíca v 
un luogo nel Campo Marzio , da prima chiu-
fo con ricinto , come un ovile , donde i l 
íuo nome . -— Pofcia 5 fu fornito di mar-
m i 5 e abbellito con muraglie e portier ; 
come anco v i fu aggiunto un-tnbunale, od 
una fedia di g iuñiz ia . 

Ne l fuo g i ro , o cbiufo^ veniva chiamato^ 
íl popólo a daré i voti per P elezione de'ma-
gií t rat i . Vedi CAMPO di Marte. 

V afceía ncll' Ovilla non fi facea per fcale 
c gradini , ma per pontes, cioé per una fatta 
di pon ti appreflati nel!' uopo ; ogni curia , 
t r i bu , e centuria ,. fecondo che T adunanza 
era centuriata , tributa &c.. avendo i l fuo 
proprio ponte. 1— Donde i l Proverbio, de 
ponte dejiciendus, quando una perfona s'ha 
da efcludere dal daré i l voto .. Vedi Co-
2HITIÁ . 

O V I P A R I , nellaStoria Naturale , un ter
mine applicato a quegli animali , che pro-
ducono i loro figli ab ovo Y da ovi ; come 
gl i uccelli, g l ' i n fe t t i , &c. Vedi Ovo , IN-
SETTO , ANÍMALE , ¿kc 

Gl i animali ovipari fono una fpezie oppo-
fia agli animali, i quaii danno i loro partí 
alia luce vivi , e che pero fí chiamano 
animali vivlpari ¿ come V uomo , i qua-
drupedi , &c. Vedi GENERAZIONE , V i -
¥IPARI , &c. 

G l i animali ovipari fi poífono definiré 
per quelli che concepifconO' nova , che poi. 
metton fuori ; e donde , mercé 1' incuba-
zione materna, o per qualche altro princi
pio di calore e di fermentazione nafeon 
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poi degli animali , i quali , dopo d' avere 
confumata 1' umidita , o V umore di cuí 
eran circondati nell'ovo , e dopo d* eífere 
crefeiuti ad una baflevol mole , fermex-
za , e forza , rompono t i loro gufcio , e 
vengon fuori . 

La fpezie ovípara , oltre gli uccelli , in-
chiude diverfe fpezie d' animali rerrefiri ; 
come le ferpi , le lucertole, le tetluggini ^ 
i granchi, le grancevole, le rane, &c. Ve
di OVAJA . 

O V O , OVUM , nella Storía Naturale , 
una parte formata nelle femraine di certi 
animali; la quale , fotto un gufcio, od una 
feorza , inchiude un enibrione o feto , del
la medefima fpezie ; le di cui partí poi fi 
difpregano e dilatano , o per incubazione , 
o per V aggiunta di un fuga nutrizio. Vedi 
ANÍMALE . 

Le fpezie degli animali che producono ova , 
fono particularmente denomínate ovipari » 
Vedi OVAJA ed OVIPARI . 

Delle varíe fpezie á'ovay quelli delle gal-
l ine , effendo i piu ufuali, e che fono fiatí i 
piu oíTervatí , della firuttura di eíB noi 
diremo qualche cofa , ficcome anco della 
generazione del pollo o pulcino neE* ova 
medefime. 

La parte efieriore adunque delTo^o d'uns 
gallina é i l gufcio ; cioé una feorza. blan
ca, fott i le, friabile , che inchiude tutte l'al-
-tj-e partí e le difende dali'ingiurie eííer-
ne . Immediatamente fotto i i gufeio fbííl 
la membrana communis , che fodera tutta 
la cavita del gufcio, a cuí ftrettamente s' 
attiene,, eccetto che nell' eftreinita piu g rof-
fa , dove refta fra'l gufcio e la membra
na una picciola cavita , che coi teiupo di
venta piu grande . Sotto queüa membrana 
fi contengono due albumina , o due bian-
chi , ciaícuno ravvolto nella fuá propiia 
membrana . Nel mezzo del bianco interno } 
v ' é i l vltelluí r od i l t uo r lo , parimenti chiu-
fo nel fuo feparato involucro , o coperta .. 
L1 efterior albume é bis!ungo od ovale , acco-
modato alia figura del gufcio .. L ' interno 
é sferico , e di una foftanza piu craíía e 
vifeofa ; ed. i l tuorio é della medefima 
figura.. „ 

A ciafeuna efiremit^ vy é una chalaza , 
cui dir potremmo quaü i poli di quefio 
microcofmo : eglino fono certi corpi bian-
ch i j denfi , ciaícuno de' quali cofta di tre 
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globiclnl , fijuili a diacciuoli o pezzettl 
di grandine uniti affieme : m qucñx non 
folo le diverfe membrane fono conneííe ? 
o légate e annodate afíleme , per lo qual 
ine270 i diverfi liquori fon tenuti nel loro 
proprio Juego e nella lor pofizione nfpetti-
v a ; ma e'íervono ancora a tenere una rae-
deííma parte del tuorlo foprana od in íito i l 
piü alto , per qualunque verfo che V ovo íi 
r i v o l t i . Vedi CHALAZA. 

Verfo i l mezzo, tra le C^/ÍÍ?;^ , dalla ban
da del tuorlo, e nelia fuá membrana, v1 é 
una piccola vefeica , non diífomigliante da 
una veccia , o leníicchia, chiamata h cica-
tricula , e da alcuni Toccbio delT ovo . Tn 
queña vefeichetta contienfi un umore , nel 
quale, e del quale generafi i l pulcino. Vedi 
C l C A T R I C U L A . 

T u t í e quefte partí deiroT'o di un pollo , 
fi trovano in tutte le altre ova , alie quali 
propriamente e rigorofamente conviene la 
definizione dell'oi?o : un tal ouo effendo quel-
lo , di una di cui parte é formato P aniraa-
le , fervendo i l rimanente per fuo alimento. 
Percio , i l primo feme , o lo ñamen del 
pollo , é nella cicatricula : L ' albume é i l 
fugo nutrizio , per mezzo di cui e' íl di-
flende e nutre , finché é divenuto grandi-
cello ; ed i l tuorlo gli ferve per cibo , do-
po che egli é ben crefeiuto , ed in parte 
ancora dopo che egli é difehiufo. Imperoc-
ché uoa buona parte del tuorlo reda dopo 
10 fchiudimento i eífend^ ricevuto nel ven-
tre del pollo, quafi in un magazzino, e di 
la trafmeífo per V appendicula o perildudus 
intertinalis, quafi per unimbuto , nelle bu-
della, fervendo in luogo di latte , Vedi PUN-
CTUM faliens. 

U n ovo , cosí detto impropriamente , é 
quello del di cui tutto l'animale fi forma ; tali 
fono le ova dellemofche, deile farfalle, &;c. 
che Arifiotele chiama vermículi. 

^ Quefie due forte & ova hanno queft' altra 
diverfita fra loro; che i l primo e veroiwo, 
dopo ch'egli é efelufo dalla femmina, non 
ha bifogno di efierno nutrimento, né di al
tra cofa fuorché del calore e dell' incuba-
2ione ,- per recare a compímento i l feto : 
11 fecondo, dopo d'eífere caduto dall'ovaja 
nell ú tero , richiede i fughi nutrizj dell'ute-
ro , per diftenderfi e dilatarfi ; ond' é che 
queít ova nmangono aífai piíi a lungo nell' 
útero che le prime. 

ovo I43 
Le principali differenze tra gli ovi pro

priamente cosí detti , fono ; che alcuni ve 
n'ha di píT/em , cioé che hanno tutte le 
parti fopra deferitte, mentre fian nell'ova
la , o nell 'utero: ed a l t r i , imperfeíti, atte-
foché non hanno tutte coteíle parti fe non 
dopo che fono efereti, o ufeiti : tali fono 
V uova de'pefci, che dopo che fon sbucati, 
aífumono dall' acqua un albume che non 
aveano. 

Un'altra differenza v i é , che alcuni fo
no fecondati, ed altri no : i primi fono quel-
l i che contengono uno fperma, entrovigit-
tato dal raaíchio nella coizione , per d i -
fporli a concepire : gli altri , non impre
gnan con quefto fperma, non metton fuo-
ra pukino per qualfivoglia incubazione , 
ma íi putrefanno. 

U n ovo fecondato , contiene i rudimenti 
del pulcino , avanti che mai la gallina v i 
fia leduta fopra. Col microfeopio noi veg-
giamo, nel mezzo della cicatricula, la net-
ta e chiara carina •) o cavo tronco del pollo , 
í luttuante nel liquaroen od umore ; e che 
cofia di fottili e bianche zone o fafce, o fi
la , che vogliam dirle , le quai col calore 
della futura incubazione dilatanfi, perlora-
refarfi e liquefarfi della materia, prima dell' 
albume , e poi del tuorlo o giallo dell' ovo^ 
e colla loro preífione entro i vafi della ci
catricula, per una ulterior preparazione, di> 
gefiione, aífimilazione, ed accrezione ; fin 
a tanto che i l pollo , gia troppo grande , 
per i l fuo involucro , fpezza i l guíelo , e 
fuor' efee, 

Anticamente penfavafi, che non altri che 
gl i uccelli ed i pefci , con alcuni altri ani-
mali , foífero dall' ovo prodotti ^ roa quafi 
tutíi i moderni inclinarlo a penfare , che 
tutt i gli aniashali , anche l'uomo fieííb , fia 
per la fieífa ítrada generato . Harveo , de 
Graaf , Kerchringio , e diverfi altri grandí 
Anatomici , hanno con tanto valore fofte-
nuta quefla opinione, ehe ella in oggi corre 
e s'approva generalmente. 

Nei teflicoli delle donne, fi trovano dei
le piccole vefeichette, della groífczza in cir-
ca dei ceci o pifelli verdi, le quai fi contan 
per ovi j per la qual ragione queíle parti , 
che gli antichi chiamavan tejlicoli, i moderni 
chiaman'ow/V. •—Quefieot;^, refefeconde, 
mediante la piu volatile e fpiritoía parte del 
feme del maíchio, fi diflaccano dali 'ovaja, 

e ca-
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c cadon gib per le tube fallopiane nell'utero, 
dove s appigliano e creícono. Vedi CONCE-
ZIONE , e GENERAZIONE . 

Quetto fiíkma é íbftenuío e confermato 
con moltiffime oíTervazioci ed eíperienze . 
M . de S. Maurice, avendo aperta una donna 
aParigi, nel 1628 , trovb un feto perfettamen-
te formato nel teñicolo. 

M . O l i v i e r , Medico diBreft, attefla, che 
nell'anno 1684 una donna, grávida in fette 
mefi mife fuora un intero tondo p ienod 'o^ , 
attaccate infierne come un grappolo d'uva ; 
c di varíe grandez^e , da quella di una len-
ticchia , fin alia groffezza d'un ovo colom
bino . Wormio ci afficura, d' aver egli ftef-
ío veduta una donna che aveva datofuor'un 
evo . E Baríholini lo coníerma , Cent. I . 
Hift . Anatom. I V . p. 11. I I medefimo Auto-
re dice, che egli conofcea una donna inCop-
penhagen , la quale dopo una concezione di 
dodici fettimane, fi ígravb di un ovo invol-
to in un fottil gufcio . Lanzónos, Dec. I I . 
A n . I X . Obferv. 38. p .73. dei CuriojiNatu-
ra , riferifce la fteíía cofa di un'altra donna 
avanzata nella gravidanza di fette fettima
ne : 1' ovo ch'ella mife fuora era della mole 
tra quel di una gallina e quel di una colom-
fca j cd era coperto di membrane , in vece 
di un gufcio . La eftenor membrana, o la 
chorion , era groíTetta e fanguigna j e 1'in
teriore , o F amnios , tenue e trafparente , 
inchiudendo un umore bianchiccio , in cu i 
nuotava l'embrione attaccato co'vafi umbili-
ca l i , come tante fila di feta. 

Boncto, in una lettera a Zuingero, pub-
blicata nell' efemeridi de1 Curiofi Naturee , 
Dec. I I . An. 2. Obf. 186, p. 417. riferifce , 
che una giovinetta avea fuor gittato un gran 
numero di picciole ova. Con. Virdungio of-
í e rva , che nel diífecare una donna la quale 
avea una rottura , trovb dell'ova di diveríe 
groíTezze, nelle corna dell' útero . Finalmen-
le troviamo varj efempj della cofa fleíía nel
le Centurie di Rhodius , C. I I I . Obf. 57. e 
in diveríi luoghi delle Memorie de' Curiofi 
'Natura: A tal che Bergero , nel fuo Trat-
tato de Natura humana, L . IT. C. I . p. 461. 
non íi fa fcrupolo di produrre come fuá 
opinione, che b fola difíerenza tra gli ani-
m a l i , chiamati ovipari, e quelli che fon de-
nominaíi vivipari , confifte in queílo ; che 
i primi gittan le loro ova fuori dei corpo , 

O V O 
e le collocano ne 'nidi j e queíFot;^ conten-
gono tutto i l nutrimento ochieflo per lo frus
to o feto: laddove ne'fecondi, 1' ova fono 
folamente depoíle daH'cT'^ nell'utero, han-
no in oltre poco fugo; e la madre é quella ch¿ 
fomminiftra il refiante. 

Anzi nemraen fi da planta , la cui ge
nerazione , giufta i l fentimento d'Empedo-
ele, e dopo lui di Malpighi , di Ral l io , di 
Fabric. ab Aquapendente, di Grew, e di al-
t r i , non fi effettui e compifea per via d'oiw. 
Vedi PlANTA , &c. 

DaH'altro canto, noi abbiamodegli efem
pj in gran numero di animali ovipari , che 
han prodotti de'pulcini aífolutamente v i v i , 
e fínza ova . Tal i efempj fi hanno di una 
cornacchia, di una gallina, di alcuneferpi, 
di pefci, di anguille , &c. Vedaníi Ifíbord. 
ab Amelanxen, Breviar. Memorabil. N - 28. 
in^Append. Epkem. Curiof. Nat. Dec.II . An .4. 
p. 201, Lyíerus, Obf. V I . Aldrovand. Hift . 
Serp. & Dracon. p. 309. Seb. Nurerab. ¿¿Í 
rac. Natur. in Europ. C. 41. Franc. Paullin. 
de Jlngutlla, S. I . C. 2. &c . 

Né cío baila: I Naturaliíli ci recan de
gli efempj di animali mafchi, ed anche d' 
uomini , che han fuor gittate dell' ova per 
le partí deretane • La cofa fembrera cotan-
to ílrana a un Lettore ( Tngkfe ) che fa-
rcmmo cenfurafi, fe r i fe r i (limo formalmen
te i varj racconti di tal fatta . Percib ci 
tontenteremo di mandare i l Lettore, vago 
di tai curiofitadi , a quegli Autori , ed a 
que5 luoghi dove ! i troverannoj cioéChríft. 
Paulin. Cymgraph. Curiof. Sc£l. I . L . 3. §. 5<5. 
Epkem. Nat. Curiof, Dec. I I . A . 8. Objer. 117. 
p. 261, e Dec. I . A . 2. Obf. 250, Dec. I I , 
JÍ . 4. Append. p. 199. Schenk. Hift. Monfl. 
p. 129. 

M . Stolterfoht é di parere , che al piü , 
in alcuni di queíli cafi , cib che fu prefo 
per ovo non fu per avventura altrochecer-
t i alimenti mal digeriti , e coagulati ; un 
efempio della- qual fatta fu veduto da lu i 
ík l fo . Quanto a que i delle donne , Wor 
mio , e Fromann. L . I I I . de Faícinat. P. V I . 
C. 20. § . 9 , p. 882. lo crednno un effetto del 
diavolo: ma Bartholini, e Stolterfoht derido-
no meritamente una talenozione. 

GoUÍfet , de Caufis Lingucs Hebraica , rí-
getta i l fifiema moderno della generazione 
ab ovo , come contrario alia feriítura : ed 

altri 
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a]tn s'immaginano d'aver veduto 1'anímale 
vivo e íormato nel femé del mafchio. Vedi 
ANIMÁLCULO, e SLME . 

MaSpigbi ha fatte delle curiofiíTune ofícr-
vazioni col microícopio , di tutti i cambia-
menti che fuccedono ne l l 'wo , a egni mczz* 
©ra á' iticubazione . Vofllo , e diverfi altri 
jVutori ÍÍ pigliano una gran briga , per decide-
re la queflione qual íia Oato formato prima, 
] ' ovo o i l pollo? deldolol. L . I I I .C.78. 

Ne l i 'Eg i t to , fi diíchiudono , o fi covano 
le ova al calore di un forno; e ípeííb fi fon 
veduti de' polH venir fuora a un tempo ftef-
fo, fin al numero di ottomila . N o i abbia-
iro una dtícrizione , ed un' eípoíizione del 
método interno a cib nelleTV¿w/. Filofoj. Ve
di COVARE. 

InTunchino , fi dice che confervin le 0^0 
i o tere per lo fpazio di tre anni , coprindole 
e ravvolgendole dentro una paila fattadi ce
nen , e íalamoia. La tartaruga dicefichede' 
ponga non raen di 1500 ova, ch'ella copre 
nella fabbia , e laícia che i l Solc le fchin
da ; e le ova del!'ofirica fi difchiudojio neli' 
iíítíla maniera Wii lugh. Ornhhol. Lib. I L 
c.8. §. 1. 

Negli ylEla Emd, Lipf. An . 1683. p. 221. 
íl fa menzione di un novo di gallina , fimi-
Je in i u t t o a l l e o ^ ordinarie ; nel mez^o dei 
quale ne fu tróvate un al tro della groíTezza d' 
un ovo di colomba. VediSUPERFETAZIONE , 

Ova con doppj guíe i , non fono un fenó
meno moho infoli to. L'Harveio fi diffonde 
aflai nelle ragioni di tali apparenze, nel fup 
Trattato de Generat. AnimaL 

Tra gli antichi , T ovo era i l fimbolo del 
mondo j correndo fra loro una tradizione , 
che i l mondo foffe ttato fatto da un ovo : 
donde gli ovi erano divenuti una cofa im
portante ne'Sacrifizj di Cibele, la madre degli 
Dei . Alcune delle lor deitadi furon parimen-
te prodotte da ova. 

Ovo di vacca , é un nome che alcuni 
Autori danno ad una fpezie dibezoar, che 
trovafi nello íloraaco di certe vacche. Vedi 
BEZOAR. 

O v o , nell' Architettura, é un ornamen
to di forma ovale, intagiiato nelTechinus, 
de'capitelli Jónico e Compolito. I I profilo , 
o contorno dell' echinus , é arnechito con 
ovi ed ancore , poíli alternativamente . — 
Vedi Tav. Archh. fig. 10. Vedi anco ECHI
NUS, OVÓLO, &GS 

Tem, VL 

O U T m 
Ovo Filofofíco nella Chimica . Vedi F I 

LOSÓFICO . 
O V O L O , Ovum , nell' Architettura, un 

membro , o pezzo d'intaglio roten do, i l cui 
profilo, ofeampo, ne'capitclÜ Jónico e Corn-
pofito , fuoleífere un quarto di circolo j donds 
fi chiama volgarmente dagli Architett i I n 
gle fi , quarur-round. 

Ordinariamente fi arricchifee dagli antichi 
di fcolture, in forma di gufci o nec id ino-
ci j e perb Viíruvio ed altri antichi, lo chia-
mano echinus, gufcio di noce. •—Vedi Tav. 
Archit. fig. 5. fig. 24. l i t .a. m. fig. 28. l i t . p, 
fig. 32. l i t . g, fig. 40. l i t . e . Vedi anco 
ECHINUS. 

Appreííb noi , s'intaglia d1 ordinario coa. 
figure d' ova e d1 ancore , o teíle di frec-
ce , diípofte aUernaraente : donde i l fuo 
nome Italiano ovólo, i l Latino ovum , & c . 
Vedi OVA . 

O U R A N , owcro , URAN SOANGUS , i l 
nome di una Setta di maghi, nelflfola Grom-
boccanore, nelTlndie Onentaii. 

La parola fignifica uomini diavoli , aven-
do, come fi crede, quella gente, i ' arte di 
renderfi invi f ib i l i , edi paífare dove íor pia-
ce, e di fare cosí infiniti malí : per la qual 
ragione il popólo li odia e l i teme mortal-
mente , e fempre l i uccide ful fatto , fe avvien 
che li colga, e l i prenda. 

Nella Stovia Portogheíe fiampata nel 1 581 , 
in felio , fi fa menzione di un regalo íatté 
dalRe deü'Ifola ad un ufiziale Portogheíe % 
per nome Brittio , confilíente in dodici d i 
queíii Ouran y co'quali fecc delle icorreris, 
fui popólo d iTi i .o re , n'ammazzb una graa 
moltitudine & c . 

Per provare, fe c o floro avevano infatt i la 
virtíi e podefta che loro fi attribuiíce , uno 
di efli fu legato per i l eolio con una ÍUB«. 9 
fenza che potelfe co' roezzi naturali fvmto-
larfi: ma la mattina vtgnente ÍD trovato t h ' 
egli s'era tatto uícire lo itretío coilare. 

Acciocché perb il Re diTidore non fi la
men talle , che Brittio gli facefie guerra co'dia-
voli , dicefi che alia fine fi ridufle a hcenziar-
l i , e mandarh nella lor propria lióla . 

OUSTED * , ne' npftn libri legaü an
tichi , fignifica 1' eíicre nmoílo , o ípof-
íe í ía to . 

* La parola e formata dal Francefe oñer j 
rimovere , toglter v í a . 

O U T - j L A W , UIÍAGATUS , uno p r i v a t i 
T del 
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del benefizlo della legge; o ch' é fuori dtlla 
protezione del R e . Vedi OUT-LAWRY . 

Brafton dice , che un out-law perde ognl 
cofa che ha; e fin da allora del fuo flato di 
outlaw , egli porta una tefia di lupo \ ed 
ognuno pub ammazzai ¡o impune : fpezial-
xneníe s'ei fi duende , o íugge . — Ma nel 
principio del regno di Edoardo I I I . fu rifo-
luto da'Giudici , che non foííe kc í to a ve-
run uomo , íalvo che al Sheriffo di metiere 
a mcrte ut cut-laiv . Vedi WOLFESHEAD 
( tejia di Lupo ) . 

O U T L A W R Y , UTLAGARIA , i l gafligo 
di colui , che effendo chiamato alia legge , 
ed inquiíko legittimamente , nega con difprez-
20 di comparire, dopo un mandato origína
l e , e tre maodati di capia i , alias & pluries , 
corrifpofti dal Sheriffo col non efl inventus 
&c. Vedi OUTLAW . 

O V U M Philofophicum, o Chimicum , é un 
corpo di vttro , di forma ovale , che raffo-
miglia ad un ovo : i l quale íi adopra per la 
fublimazione del Mercurio. 

O X G A N G * , ovvero OXGATE of Land , 
ordinariamente fi prende, ne'noflri l ibri anti-
chi di legge, per quindici acre ; effendo tan
ta térra quanta íi crede che un bue poffa arare 
in un anno. 

* Bovata terne , q. d. quantum fufficit ad 
iter vel aElum unius bovis. 

Nella Provincia di Lincoln corrottamente 
f i dice ancora ofchin of land , per una tal mi-
fura od ampiexza di térra . 

O X Y C R A T U M * , nella Farmacia , &c. 
una mirtura d'acqua e d' aceto. 

* La parola e Greca , o'fyK.pctrov $ da 
o%vf 5 acre , o acido , e xtpavvjyttíu , mi-
fceo, 

La folita proporzione é di un cucchiaio d' 
aceto in cinque o fei d'acqua . 

L ' Oxycrato h buono per pacare , mitiga
re , e rinfrefcare . — Si fan del le foraen-
lazioni d' Oxycratum , de' criÜei d' Oxycrct-
t um, &e. 

O X Y C R O C E U M » , nella Farmacia, una 
preparazione molto adoprata negli empiaftri, 
per le fratturc, e per formar cai l i ; compofta 
principalmente di zafferano , con gomme di-
fciolte nell' aceto, 

* La parola ¿formato dal Greco o%vs j acre, 
agro, e Y-PO-AOS , zafferano . 

O X Y G A L A , * o l v y ^ * ) latte agro. Vedi 
LATTE. 

O X Y 
* La vece % compofia dal Greco cfy;, acre, 

agro , e yaXa, latte. 
I Turchi I'u fan o per una bevanda particola-

re, c la chiamano igur. •— 
Vigencrio dice, che e' bevonoil latte agro 

diluito con I1 acqua; la qual bevanda trovafi 
che rinfrefea e nutrifee molto meglio che i l 
latte folo. 

O X Y G C N I U S , OXIGONO, nella Geome
t r í a , acutangelare j ' una figura che cofta total
mente di angoli acuti , o di angoli minori che 
90 gradi. Vedi A CUTO . 

La parola oxigono particolarmente fi appli-
ca ai triangoli, ne' quali i tre angoli fono tutti 
acuti, o minori di 90 gradi. Vedi A CUTO. 

O X Y M E L * , c & p í X t , nella Farmacia , 
una miílura di miele ed'aceto, bolliti fino al
ia confiftenza di un fciroppo. 

* La voce e formata dal Greco O%VÍ , acre , 
e {¿iKi, me!. 

V i íonodue fpezie. di oximel Wmofempll-
ce, l'altro compefio . 

L ' OXYMEL ¡emplice é fatto con due partí 
di buon miele , e una di aceto di vino blanco, 
bolliti fin alia confiftenza di un fciroppo : ed 
é buono a incidere, e purgare ogni fleroma che 
fi attacca alie fauci, ed al petto. 

L1 OXYMEL cempoflo, differifee foltanto dal 
femplice, in quefto , che al melé ed all'ace-
t o , v'aggiungono la decozione delle cinque 
radici maggiori aperitive , co' fe mi di appio, 
di prezzemolo , e di finocchio. Si ufa per di-
leguare e aprire le oíhuzioni del fegato e del
la miha . 

O X Y R E G M I A * nella Medi
cina , un' acidezza del liquor deíio ftomaco , 
che cagiona eruttazioni acide . 

* La parola e compofia dal Greco O%VÍ , aci
do , ed ipíuy eo , eruclo . 

O X Y R R H O D O N * , od OXYRRHODINUM , 
una miñura di due parti d'olio di rofe , ed una 
parte d'aceto, mcfcolati ed agitaíi affieme per 
qualche pezzo. 

* La parola e compofia dal Greco ofys, acre, 
e ¡fifrov , rofa. 

V i fi aggiungono qualche volta dell'acque 
diftillate, — Ed i l fuo ufo é nelle infiammazio-
n i , e per diffeccare e far fvanire Timpetigi-
n i , o le volatiebe, 

Sculteto lo preferive nella maniera feguen-
te: due bianchi d' ovo sbattuti, un' oncia f 
d'aceto di rofe , 4 oncie d' acquarofa, e due 
oncie d' olio di rofe. 

. o x y -
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O X Y S A C C H A R U M * , o%u<rc¿it^piuiufí& 

juedicina liquida compofla di zucchero e di 
aceto* 

* La parola e compofla di Ó%UÍ , aeré , € 
áaytx1*!50̂  5 zucchero * 

I I nome fi da piu particolarmente ad un 
firoppo preparato con aceto , col fugo delié 
melagrane acerbe , e col zucchero ; ufafi per 
tinfrefeare 5 eperrefiflere alia malignitk degli 
timori peccanti. 

O Y E R , pare che fi ufaíTe anticamente que-
ílo termine perquel che.in oggi fi chiama/z//í-
fes. Vedi AssisA 4 

OYER and Terminer*, e una commiffione 
indirizzata ai Giudici e ad alíri Signori del-
la Contea o Provincia, in virtu della quale 
fi riceve la facolta di udire e determinare 
intorno ai tradimenti, e ad ogni altra fatía 
di atti ingiufti , e di fellonie. Vedi GIUSTI-
ZIA , COMMISSIONE , &C. 

* 11 termine e Francefe , e litteralmente d i -
nota udire, e decidere. 

EIT é la prima e la piü grande delle cín-
que commííTioni per le quali i noflri Giudici 
dell' AíT.fa íiedono ne' loro varj circuit i , o di-
ftretti 4 Vedi ASSISA * 

Anticamente fu folamente in ufo per qual-

cíie repentino oltraggio , o per qualche fu-
bita follevazione fatta in un luogo . 

O YES , una corruzione del Francefe , 
OjieZi afcoltate 5 ed é un termine, ed una 
formóla, colla quale gli flridatori nelle no-
í l r e C o r t i , ingiungono filenzio , o attenzio-
ne, avanti che facciano la pubblicazione, o 
intimazione di qualche cofa. 

OZ7ENA, nella Medicina, un'ulcera pú
t r ida , e puzzolente, in una o in ambedue 
le narici; nella quale í'umore é acrimoniofo, o 
corrofivo, faniofo, ed alie volte raifehiato con 
ün muco fanguigno . Vedi ULCERA . 

* La parola e Greca, o^cuyu, che Jlgnifica 
V iftejfa cofa. 

Procede talvolta da piaghe o ferite tra-
feurate , o mal trattate, da contufioni, &e. 
nelle narici; fpezialmente nelle abitudini feor-
butiche, fcicfulofe , o veneree j e talvolta 
fuííeguita al vajuolo . 

Speffiffimo fi dilata, e va manglando l ' in-
terno del nafo ; ed alie volte depreda i l fe-
ptum nafi , la cartilágine, e lospalat i ; fo-
pra tut tone 'caü venerei. Donde avviene che 
i l gran rifehio é quello del nafo j in que* 
ña malattia. Vedi VENÉREO . 
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P A B 

Una confonante , e ía deGimaquinta 
lettera deil'alíabeío Ingleíe^vedi LET-
TERA, CONSONANTE, &C. 

Quando la P é feguitata da un H rvell1 
jíleffa parola, ell 'ha i l fuono di un F : cosí 
Philoíbphia , fi pronunzia filofofia. 

P e B fono cosí fimili Tuna airaltra , che 
Quintiliano dichiara , che mella parola ohti-
wu'n, la fuá ragione 1' obbliga a ra ct te re una 
Ib , ma che le fue orecchie non udivan fuor 
che una p , cptinuif: quindi nelle antiche 
In fc r iz ion i , e ne'vccshi gloííar; , veggiamo , 
che q̂ uefte due leítere fono íiate ípcíío con-
fufe. Vedi- B . 

Diveríe Nazioni tutta^m pronunciano F 
una per Tal tra , i Tcdefchi particolarmen-
t e , i quali dicono ponum vinum, ptr ¿onum 
'vinum, 

Plutarco offsrva , che folevano quei di Del-
fo diré 0a.Títp per irurm'y @i%pov ^exinxpov ; 
c tra i Latini fempre che feguita unj:5. l a^ f i 
cangia in p : come / c r i b o , fcr ipj l . 

P , nella M u Oca Italiana , fpeffo íignifica 
piano ; che é quel che nella Muíica Ingleíe 
noi chiaroiamo fof t ; cioé che la forza delia 
voce o dell1 iflrumento fi ha da minorare, cor 
si che faccia una fpezie d'eco . 

PP íignifíca püí piano , odun fecondo eco» 
piu tenue^ o ptó rimoto del primo: e PPP 
iignifica pianiffimo , o t a terzo eco , eífendo 
la voce quaíi perduta nelT Sí-ja • 

P M , appreííogli Ai l ronomi , fpeffo fi ado-
pera in luogo di poji meridiem ; ed alie volte 
per pci/i mane ; vedi MATTLNA • 

P fu prefa dagli antichi anche per 1er-
tera numérale , fignificante 1' iíieíío che G , 
cioé un centinaio; giuíta i l verfo d'Ugutio. 

P fmikm- cum G numerum monjiratur 
habere . 

Abbenché i l Barónio giudichi che piuttoíío 
la P üeíTe per fette . — Vedi-quel che fi é ofíer-
vato, in riguardo a quefte kttcre numerali in 
genere, fotto la lettera A . 

Quando s'aggiugneva fovra i l P una lineet-
i a , prendeafi per quattro centomila. 

S. Girolamo offerva fopra Daniele j . chegli 

Ebrei non avcan P ; ma che ph ferviva loro 
in luogo di cctelta lettera: aggiungendo che 
folo una voce nella Bibbia leggefi con unP ^ 
cioé apadno-. 

P , nelle prefcrizioni mcdicinali , fí ufa 
per pHg/l i o fia 1'ottava parte di un manipu
lo „ Vedi PUGTI, . 

P iE fígnifica partes ccquales, partí eguali di 
eiafcun ingrediente ; lo che dinotafi d'altra gui;-
fa con a , od ana . Vedi ANA . 

PP íignifíca pulvis patnim , cioé la polve-
re de 'Geíui t i , od il cortex peruvianos in pol-
vere ; che cosí chiamafi perché fu prima 
portato ín Europa da que' Padri . Vedi 
CORTEX . 

P A B U L U M , alie volte fi prende fra i 
Naturalifti per combuflibile ; o per quella par
te ne'corpi combuítibili, che il fuoco imme
diatamente nutrifee , o con cui effo £uoco £ 
mantiene. Vedi Fu©co . 

La parte oleoía , o fulfurea de' legni eá 
altre materie combuflibili e i l folo proprio 
pabulum- , El i ' é quella felá , dove pub ii: 
fuoco quafi inharers . Vedi ZOLFO ,. &c. 

PACA L I A , una fefta íenuta appreffb g i l 
antichi Roraani, in h o no re deila Dea Fax 
Vedi PACE. 

Aldhelmo, de Lap.d'. Virgin*, parlando delle 
impure fiefte e cerimonie de' Gentili chiam* 
una di eííe pocnalh;, i l qual paíío da Grono-
vio fi taccia per corrotto ; eífendo che non* 
vicn ricordata appo gli antichi alcuna Fe-
fia di quefio nome ; ma che forfe fi do-
vrebbe leggere Facalia , o FaUlia .. Vedi; 
PALILIA 

Gl i antichi. i quali perfonificavano , ed. 
anche deificavano ogni cofa, non fi dimen-
ticarono della pace : ella aveva un altare 
in Roma , ed un templo magnifico; e de*' 
r i t i religiofi le fi uibutavano con grande 
-Iblennita. 

P A C E , PAX , nella fuá genérale íignifíca-
zione, é un termine oppoftoa quello di^em? * 
Vedi GUERRA . 

PACE , o piuítofio Feace ne' libri antichi' 
legali Inglefi &c. fi rifirigne a fignificare 



tina quieta e innocente condotta vei foi lRe» 
t i l di iui popólo. Lamb. Eirenarch. 

Quando uno fi trova in pencólo di rice-
^er offeía da un al t ro , e fa íopra d ic ibgiu-
raroento davanti a un giudice della pace 
(Jujiice of peace) ; ei deve efferc a í lkurato 
con valido vincolo , che chiamafi binding 
to the Peace &c. Vedi SICUREZZ A , e FRANK-
PLEDGE. Vedi anco CONSERVATOR, e Ju-
ÍTICE of the peace. 

Time O/VEACE , Tempo diV kCE , é quando 
i Tribunali di giufíizia fono aperti, ed i loro 
Giudici , e Miniílri poffono legalmente pro-
teggere chicheffia dal torro e dalla violen-
7a , e diítnbuire ad ognuno la giuftizia . 
Vedafi Coke íopra L i t t . Vedi anco i 'Artico-

' lo TERMINE . 
PACE del Re , Fax Regís , mentovata 

relio vStat. 6. Rice. I L &c. é queJla íku-
rezza che i l Re promette a' fuoi fudditi , 
ed a l t r i , tolt i in fuá protezione, si rifpet-
to alia vita , come rifpetío ai be ni . Vedi 
PROTEZIONE. 

PACE di Dio e della ChUfa* Fax Dei & 
Ecclefia) di cui fi fa menzione ne1 noflri l i -
bri antjchi legali , é quella quiete e ccífa-
zione , che i fudditi del Re aveano dalle 
l i t i , ed altri fimiii difturbi , nel tempo o 
intervallb fra un termine, e F altro. Vedi 
VACAZIONE. 

P A C I F I C A T O R E , comunemtnte s' in-
tende nelTiñeíTo fenfo che Mediatore , cioc 
uno i l quale fi fíudia di riconciliare i Prin-
cipi , o le Pctenze, che fono in difparcre. 

Wicquefort fa difFerenza tra Mediatore, e 
pacificatore . — EíTcndo conchiufa la pace 
tra la Francia e 1' Inghi!térra nel 1621. gl ' 
iftrumenti da ciafeuna parte fu ron meíii 
neile mani di certi Ambafciaíori , i quali 
erano ílati impiegati come Pacificatori, non 
cerne Mediatori ; acciocché fi cuftodiífero fin 
a que! tempo in cui íarebbonfi concambiate 
le ratificazioni . — Cosí T Arcivefcovo di 
Pifa, Ambaíciatore in Madrid del Duca di 
Tofcana, non fu mai ftirnato un Mediato
re , abbenché gli Ambaíciatori Franceíi gli 
permetteífero d' effere preíente alie Confe-
xenze tenute co'commifiarj diSpagna, per 
agire come Pacificatore de' difpareri fra eííi . 
I | gi"an Duca non aveva offerta la fuá Media-
zionej né la Francia l'aveva accettata. Wicque
fort , P.2. § n . 

P A C I F 1 C A Z I O N E , V atto di rimettere, 

o riflabilire la pubblica pace c tranqulllita. 
Vedi PACE. 

La parola s' appropria particolarmente a1 
termini meíTi a' tumuiti ed alie difpute di 
religione , follevate in Francia , neli' anno 
1562 , coll'cditto di Nantes; ed a'raati ci-
vi'K-j tra gli lnglefi e gliScozzeii, termina-
t i nel 1638, Vedi EDITTO . 

P A C I F I C O , 1'ifteíTo che libero da ftrepi-
Ü , turbolenze e tumuhi &c. Vedi PACE. 

I Geografi chiamano i l mar dclSud, ma
ye Facificum, VOceano Pacifico ; perché é mea 
infeíhto da burafche dell' Atlántico . M . Fre-
zier afterma, che ei non merita tale deno-
minazione ; avendovi vedute delle tempefle 
gagliarde quanto in alto mare : ma eífendo 
accaduto che Mageílano v i aveffe un vent© 
favorevoliffimo , allorché la prima volta tra-
versb quei vafio Océano nel 1520 , fenza 
che alcuna cofa avvería o infauÜa lo tratte-
neífe, ei gli diede i l noroe di pacifico , che 
fempre dappoi ritenne . Maty aggiugne nul-
ladimcno, che ivi i l vento e cosí regolare , 
che le navi fpeífo fanno i l viaggio da Acapul-
co alf Ifole Filippine , fenza cambiar una 
vela. 

Lcttere PACIFICHE , Litera PACIFICJE , 
ncll' antica Chiefa, erano tutte le forte di 
lettere teñinaoniali, date dal Vefcovo , o dal 
Chorepifcopo ai Preti , quando aveano uo-
po di viaggiare e cambiar paefe ; le quai 
lettere atteüavano che i l portatore era ua 
Cattolico, ed in communione colla Chiefa. 

La vita di Papa Siílo I . prefa dal Ponti-
ficale del Papa Dama lo , fa menzione, che 
quei Papa fu ü primo che introduffe tai let
tere, chiamate, Formata^ Canónica, Com~ 
mendatiti.t, Ccmmunicatorije , Eccleftajhca , 
& Pacifica. 

P A C K , nel commercio Inglcfe . — U n 
Pack di lana é i l carico di un cavallo j 
e contiene 17 flone, e 2 pound , o 240 l ib-
bre. Vedi SARPLAR , e LANA . 

P A C T A Converta , nelia Polonia, fono gli 
Articoli accordati tra i l Re e la Repubbli-
ca \ e che mutuamente fi obbligano l'un l'akro 
di olfervarc . Vedi CAPITOLAZIONE . 

PADDOCK , o PADDOCK Cí^r/ í ' , un pez-
zo di terreno, opportunamentecavatoda un. 
Parco, d' ordinario di lunghezza un migUo, 
ed un quarto di miglio largo j circonda-
to da pali , o da un muro , per 1 v i 
far moílra o fpeítacolo di corfi di caniper 
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fcomeíTe 5 prcmj in argento Scc. Vedi 
PARCO. 

A d un' eftremita del Faddcck vr é una pie-
cióla cafa 5 dove s' introducono i cani, e da 
dove fi lafeian gire; vicinoacui v i fono de' 
Juoghi chiufi per tenervi entro due o tre cer-
v i , od animali íimili , per fervire al diver-
timento • 

Qiiando 1 cervi fi lafciano in l iber té , cono-
no lungo lo fteccaío , oladivifione j e gli fpet-
tatori ion collocati dall'altra banda . 

Per i l dilungo del corfo v i fon diverfe po-
í!e o püier i , cioé quella cui chiamano/¿?TO> 
poft) 160 carine lungi dalla piecsola caía , e 
daí chiufo de'cervi, i l pilfexe di un quar-
to di mi gli o di diftanza r quel di meizo 
raiglio, ed i l pinching-pofl > oltre la foífa , 
che é un luogo fatto per ricevere i cervi , 
e falvarli da piü lunga caccia ,. o infegui-
mento de' cani 

Vicino alia ícíís f fon pofli de'' giudici T 
o efploraíori . I I cuüode , per lafeiar gire 
a tem-po giuílo i cani 5 mette nn- coliare 
pofliccio e cadente a ciaícuno , facendolo 
ícorrere per un anello; e quando i l cervo é 
íafeiato in liberta ed é caeciato innanzi da 
colui che lo fluzxica j-dacehé é arrivato al pri
mo piliere ( the lam-pqfl y la cafade'eani filpa-
lanca 5 e fi iaícian correré 

Se i l cervo va tanto deviando e rigirarr-
dofi , che ía fuá teña fi giudichi piü vicina 
alia cafa de'cani y che alia foíTa j avanti che 
arrivi a i rul t imo piliere y cioé al pimh'mg-pqfi v 
ceíTa i l gioco o contralto j ma íi rinnova 
íu t ta la corfa tre giorni dappoi . Se non 
avviene un tal rigiro , e traviamento. ma i l 
cervo corre dirhto fin alF ultimo piliere ; 
al lo ra i l cañe piü vicino a luí guaéagna il 
premio r purche i l cervo non corra di tra-
verío in appreffo 5 o per qualche accidente 
non» fia fermato ; che fe non vi e tale flor-
«amenío & c , ú cañe che falta la foffa primo 5 
riporta i l premio. 

P A D E L L A , nell' Anatomía . Vedi PA-
T E L L A o- — 

P A D I G L I O N E * , ( g r i n g l e f i , ediFran-
ctfi ferivono Favillion ) nell' Archiíettura T 
íjgnifica una fpezie di torricella, o di edi-
fizio, d5 ordinario iíolato e contenuto fotío 
un folo- tetto ; alie volte quadro , ed al
ie volte in forma di capola : cosí ch i a ma
to dalla raffomiglianza del fuo eolmoad una 
tenda. 

P A D 
* La parola e Italiana , ( ma in quefta 

fenfo di tonicelta &c. é pih ufata appo 
gl ' Inglefi ed i Francefi , che appreíía 
gl' Italiani ) e viene dal Latino pa-
pi l io . j 

I padiglioni ( Pavillkns ) fono tal volts-
aneo de' pezzi fporgenti, fulla fronte di un 
edifixiV, che additano i l mezzo di eíTo-. —« 
Alie volte i l pndiglione y o ¡a torricclla fian-
cheggia un angolo, nel qual cafo é chiamato 
un padiglione angolare\ 

I I Louvre é fiancheggiato da quattro tor-
ricelle, pavillioni : que fie torricelle fe gli o-
no e fíe re piü alte che i l refiante dell' edi-
fizio. 

V i fono áo'padiglioni fabbricati ne5 giar-
dini , popolarmente chiamati , gabinetti d i 
ver-dura , pergole y o cafe da State, da Jclaz-
zo r &c . •— A leu ni Caftelli , o Forti con-
fiano foltanto di una torriGella , e di un 
padiglione , 

PADIGLIONE f nelía guerra dinota unai 
tenda alzata fopra p i l i e r i , per alloggiarvi nel 
terapo di State. Vedi TENDA . 

PADIGLIONE t sr appliea parimenti alie 
bandiere r ú drapellr , alie infegne 5 agíf 
flendardi, &c. tntte le qualí cofe foglionfí 
dagli Autori confondere 1'iina con l'altra.-
Vedi BANDIERA 5. INSEGNA R STENDAR-
DO, 

I i coffume di portare padiglioni aguzzi r 
ficcome fi ufa i ir oggi , é prima venuto da
gli Arabi Maomettani , al tempo che con-
quiftatono la Spagna . — Sin allora tutts le 
Infegne eran diftefrfovra pezzi incrociati T 
come le bandiere da Chiefa 5 donde in Lat i 
no eran chiamate vexilla- quafi velilla r d i 
minutivo di vela, vele 

I Pirati lungo le Cofie dell5* Atlántico e 
della Barbaria pottsno padiglioni efagoni, d i 
color roíía ? con un Turchet ío dipintevi 
col fuo Turbante 'r benché cofa contraria al
ia loro legge r che proibifee i l far alcuna 
immagine d' u o m o - p e r una loro opinione 
che quelli i quali hanno qui la figura , ía-
ranno obbh'gati a fomminiíirare un' anima 
per tifa nel giorno del giudizio y o in difetto 
dannarfi». 

Ma queft3* effigie fembra' elT'er quella di 
H a l í . Sulficar,. genero di; Maomerto-, al di 
cui paríito adenfeono gli; Africani ; e che 
ordino che la fuá pittura foííe rapprefentata 
falle loro bandiere 5 credendofi cosí terribile 

ai 
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a i C r i f l i a n i , che laíola viíia dellafua imma-
gine l i averebbe raeffiinfuga; ficcome ci va 
¿ivifando Leunclavio. 

PADIGLIONE, nell'Araldlca , dinota una 
coperta in forma di tenda , che inveñe , o 
javvolge le armi di diverfi Re e Sovrani, ap-
poggiaíi folo a Dio ed alia loro fpada. 

G l i Araldici Francefi tengono, che non 
ultri , fuorcbé i Monarchi Sovrani , poíTan 
portare i l padiglione intero j ed in íut te le 
fue parti . 

I l padiglione Araldico coíla di due partí : 
della cima , che é 11 cappello , o la picciola 
corona ; e della cortina , che fa i l tnantel-
l o . — Quelli che fono elettivi , od hanno 
qualche dipendenza , debbon troncare la ci
ma , e non ritenexe fe non le coríine . 
Vedi MANTELLO.. 

V ufo ¿e padiglioni , e de1 mantelli nell ' 
Arrai é dirivato dagli antichi Lambnqnini , 
che alie volte fi trovano diftefi in forma di 
coperte; e rivoltati o rovefciati di qua e di 
la . A l t r i lo derivano dagli antichi tornea-
menti , dove era no efpoñe V armi del cava-
liere in lavoro di ricca tapezzeria , fopra ten-
de o padiglioni , che i capi delle quadriglie 
piantavano per mctteifi al coperto , fin al 
íempo chefientrava in lizza, 

P A D O A N O , tra i Medaglifti , é 1' appel-
iazione che daííi a ce ríe medaglie moderne, 
fatte ad imitazione dell' antlche \ o fi vuol 
additare con queflo termine una nuova me-
daglia batíuta con t u t t i i contrafegni e carat-
teri d'antichita. Vedi MEDAGLIA , 

I I nome é prefo da un Paduanus, famofo 
pittore Italiano, i l quaíe riufci cosí bene in 
una tale impoftura , fe cosí ella pub dirfi , 
che 1 migliori Giudici flentano a diftinguer-
le . Quz&oPadoano fu cosí chiamato dal luo-
go della fuá naícita , Padova j i l fuo pro
pino nome fu Giovanni Cavino; altri dico-
no , Luigi Lee ; e fiori nel X V I I . feco-
l o . — GotliebRink aggiugne , che eglieb-
be un compagno nella fuá invenzione , 
chiamato Alexander Baílianus. — I I fuo fi-
glio Ottaviano, benché nato a Roma, fu pur 
ch iamato i l Padoam, 

Quefto termine ¿iPadoano^ é propríamen-
te applicabijg a quelle fole medaglie, che ío-
no battute fopra le madri del Padoano vec-
chio; le quali ancor fi confervano. — Ben
ché fpeífo fi ufi i i termine generalmente per 
tutte le medaglie di queflafpezie. 

P A D 
Joubert offerva che v i éfiato in Italia un 

Padoam, ed un Parmigiano ; e in Ollanda 
un Caríeron, i quali ebbero T arte d'iraitare 
Tantico in perfezione. 11 Parmigiano fu Lo* 
renzo daParma. V i poffiamo in oltre aggíu-
gnere uo altro Italiano eccellente in queflo 
propofito, cioé Valerio Bello Vicentino ; ma 
le íue medaglie non fono cosí comuni co
me quelle degli a l t r i . V e d i C o N i o , e BAT-
TERMONET A . 

PADRE , Pater , un termine di relazio-
ne , che dinota una perfona la quale ha gene-
rato un figliuolo , o mafchio , o femmina . 
Vedi FIGLIUOLO , e FIGLIA . 

Appreífo gli antichi Roraani, i Padri di 
tre figliuoli avean de5 confiderabiii privilegi} 
lor conceífi. Per la legge di Romulo , un 
Padre aveva un aífoluto e illimitato pote-
re fopra de' fuoi figliuoli . Vedi F I 
G L I U O L O , 

PADRE Adottivo , é quegli che prende i 
figliuoli di qualchVltro , e l i riconofce per fuoi 
proprj. Vedi ADOZIONE, 

PADRE Putativo, é quegli che folo é r l -
putato o fuppollo Padre i come S. Giufeppc 
fu Padre putativo del Salvador noflro. Vedi 
PUTATIVO . 

PADRE Naturale, é quegli che ha de'fígliuo-
l i i l leg i t t imi . Vedi BASTARDO . 

PADRE , fi prende anco nella Teología , 
per la prima Perfona della Tr in i ta . Vedi PER
SONA , eTRINITA', 

Dio i l Padre, é i l proprio Padre di Gesh 
Cr i f lo ; rifpetto agli uomini , egli é chiama
to i l Padre Celejie . Vedi D i o , e F I 
GLIUOLO . 

PADRE ? fi ufa anco in un fenfo figura-
t o , in occafioni morali , e fpirituali . Cosí 
i5 applichiamo ai Paíriarchi , come quando 
diciam , Adamo fu i l Padre di tutto Turnan 
genere i Abramo , i l Padre de' fedeli, &c . 
Vedi PATRIARCA , 

I n fenfoEcdefiaftico, PADRI, vuol'addi-
tare iPrelati e i Dottori antichi della Chie-
fa. Vedi DOTTORE . 

1 Padri radunati nel Concilio di Nicea : 
S. Gio: Crifoflomo, S. Bafilio , &c . furono 
P a d ñ Greci; S. Agoflino, S. Ambrogio & c . 
Padri Lat ini . 

I Padr i , dicono i Sigg. di Porto Reale , 
fono i proprj interpreti dell' Evangelio ; e 
fono onorati con quefta facra appellazione , 
folo perché le lor opere fono in qualche gra

do , 
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i o , come un patrimonio , od un retsg-
gio , laíciato a1 fedeli , come 1er proprj fi-
güuol i . 

Scaligcro oíferva, che i piü de' Padri fu-
rono piuttoño uomini buoni , che dot t i . E 
St. Evremond ícggiugne , che quando uno 
viene a mirar da preíío i P a d r i , ei viperde 
qualche parte di quella venerazione , che il 
tempo , e Topinione avean lor' acquifíata : 
la gran diftan2a fra efíi e no i , ce l i fa apparire 
molto maggiori di quel che fono. 

\ P a d r i , dice il medeíimo Aurore , aveano 
piu fantafia , e vivacita d' intelleíto , che 
giudi2Ío, e buon fenío. Davano tropponel-
le alUgorie, cd affettavano i i brillante ofpi-
ritofo aííaiíllmo. 

PADRE, é anco un titolo d' onore, che fi 
da a'Prelati, e a'dignitarj della Chie ía . Gi ' 
Ingleíi danno ordinariamente quefto titolo 
ai loro Velcovi: The right revcrtnd Fathm 
in God Vefcovo di &c. Vedi 
TITOLO. Vedi anco RIVFRFNZA . 

PADRE , fi applica exiandio ai Superiori 
de' Ccnventi . Vedi ABBATE . 

I I Padre Genérale ; il /WreProvincialc , 
Exprovinciale ; il Padre Priore , Sotto-priore ; 
Padre Definitore , m i l ' Ordine de' Benedit-
t i n i ; i l Padre Guardiano , in quello de'Fran-
cefeani ; i l Padre Correttore , fra i M i n i -
mi , &c. 

PADRI , s' applica plura^ente a tutte le 
Congregazioni di EccIefiaOici, fia regoiari , 
o fecolari. •— Come, I Padri -Franceícani, 
Capuccini , Agoíliniani , &c. I i^ár/-Gcfui-
t i , Padri del i ' Oratorio , Padri Bernabi-
í i , Tea t in i , della Miffione, &c. Vedi cia-
feuno fotto i l íuo Articolo . Vedi anco 
FRATE. 

PADRI fi prende anco per uomini vene-
xabili per la loro eta , qualita , o fervigj 
fatri al pubblico. •— Cosí in Roma, i Se-
natori eran chiamati Padri cojeritti, paires 
conferipti &c. Vedi CONSCRIPTI , Vedi anco 
SENATORI . 

P A D R O N A T O , vedi PATRONATO. 
P i E A N * , Huiav, nell 'antichita, un In -

MO in onore di Apollo, o di qualche altro degli 
De i ; principalmente uíato in occafione di vi t -
torie, e di trionfí . Vedi INNO . 

* Fejlo diriva la voce Psean airo TU 
vaiew , ferire : ma Efichio crede ptutto-
fio , che Apollo fia flato denominato 
Paean da KUÍU , Síf-ainvcc , io curo , o 

medico, per allnfime a l f effer egli i lDío 
della Medicina . 

\J\r\noPcean prtfe i l fuo neme da Apollo 
fitflfo ; i l quale íu denominato Fatn , perché 
nel íuo cpmbatcimento ecl itrpente Pitone, 
Latona íua madre lo animo a f^r uío dclle 
fue frecee , gridando frequtntemrnte Í̂ T?©:; , 
m vtíi , orsü vía figliuolo , da bravo o fi-
gHuolo. 

P^AN , o PÍEON é parimfnti il neme di 
un piede mlia potfia aníita ; cosí chiama-
to , cerne fi fupponc comunementc, perché 
era un piede appropriaro a l F í n r o / V ^ w ; an-
corché Quintiliano ¿irivi i l n< me dal íuo in
ventóle PíCcn , medico. Vedi PIEDE . 

V\Ptton eofia di quattro fillabe, una dellc 
qua i i é lunga , e l'altre brevi . 

VE.DO-Baptiinms * , Battefimo de'fanciul-
Ji; o quello che fi conferifee a'fanciulli. Vedi 
BATTESÍMO . 

* La voce e un compofto del Greco f cu<, 
irauScr 5 fanctullo , e IzauTiaiJLos , Batr 
tefimo. 

PAÉSAGGT, nella pittura , fono quadri, 
che rappreíentano qualche Campagna , o 
qualche foggetto viiiereccio , come colli , 
va l l i , fiumi , cafe di campagna; ove le figu
re umane non fono introdotte che come giun-
ta , o accidente . 

I I dipingere paefaggi é fiiraato unode'ra-
mi inferiori della pittura . Vedi PIITUR A , 

P A G A M E N T O , i l difearico di un de
bito , o con dinaro realmente numéralo , 
o con lettere di cambio , &c. Vedi DE
BITO , &c. 

Pronto PAGAMENTO, un termine popola-
re in Inghilterra e d A m í k i d a m , ed é quando 
un debitore íoddisfa a quanto ei dtve , avan-
t i che fia fpirato i i termine accordato dal 
crcditore. 

Lo ícento ordinario per ]o pronto pagamen
to fulla m?.ggior parre delle mcrcanzie é di i 
per cento. VediScoNTO. 

P A G A N i \ L I A , una fefia antica rurale } 
cosí detta, perché fi celebrava ne' vil lagj, in 
Pagis. Vedi PAGANO. 

Nclle P a canal/a, i Coníadini andavanoin 
foknne procefliore per tmt'attorno i l villag-
gio , faetndo delle lufirazioni , per purgar
l o . Avean puré i lor íacrifhj , ne'quali of-
ferivano delle ftiacciate íull'are degli D e i . Ver 
di FESTA . 

Dicnigi Halicarnaííeo , e S. Girolamo , 
riíe-
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i-iferifcono V inñ i t imone delle Pagamlia a 
Servio Tul lo . Celebravanfi nel meíe di 
Febbraio . 

P A G A N I S M O , i l culto e ladifciplma re-
ligiofa á t Pagani; ovvero l'adorazione degl' 
I d o l i , € de' falfi D e i . Vedi PAGANO 

I Dei del Pagamfmo erano o uomini , co-
í^e Giove , Ercole , Bacco , &c. o f i t thie 
perfone , come la Vittoria , la Fama , la 
Febbre, &c . o beíiie , come in Egitto , i 
cocodrilli, i gat t i , &c . o cofe inanimate , 
come le cipolle , i l fuoco , e l'acqua , &c. 
Vedi D i o . 

P A G A N O , PAGANUS, un gentile , o ido
latra ; uno che adora falfi Dei . Vedi IDO
LATRÍA , &c, 

Baronio deriva la parola Paganus, a Pa-
gis , dalle ville , perché quando i Criíliani 
cominciarono ad eííere padroni di Citta , i 
Gentili furono coíiretti dagli Ediíti di Co-
fiantino e de'fuoi íigliuoli , di andaré a v¡-
vere ne'villaggj, e nella campagna , &c.Sal-
maíio vuole che la parola venga da Pagus , 
che originalmente íignificava Ccns, o N a t í o : 
ond ' é che diciamo indiíferentemente Paga-
» i , t Gentiles. 

V Abbate Fleun da un altra origine di 
Pagano : egli oííerva che 1' Imperator Co-
ííantino andando da Antiochia contro Maf-
íeniio nel 3 5 0 , radunb tutte le fue í ruppe , 
t á intimo che quelli che non aveano rice-
vuto i l Battefimo , 1' aveííero immediate a 
ikevere; dichiarando aun tratto, chequel-
l i i quali fi trovaíTer non battezzati, dove-
ixbbono abbandonare i l ferv iz io , e andaré a 
cafa loro. 

D i qui forfe , dice 1' Abbate Fleu 11 , 11 no-
me Pagano fara flato dato a quelli i quali 
ícelfero i l fecondo par t i ío ; la voce Latina , 
Paganus, propriamente íignificando una per-
íbna la quale non porta armi i in oppofizione 
a miles, un foldato . 

E di- qui s'eílefe col tempo a tut t i i Gen
t i l i . — Ovvero la parola é forfe venuta da 
Pagus , villaggio; attefo che i villani furon 
quelli che aderirono piíi lungo tempo aH'Ido-
Utria de 'Genti l i . 

y ^ G A R C H U S * , vayapxo^ tra gli anti-
c h i , un piccolo magiftrato di un Pagus , o 
di^un picciolo diftretto, nella campagna di 
cui faffi fpeffo menzione nelle Novelle. 

La parola e formata da Pagus, villaggio, 
edupxv, comando. 

Tomo VL 

P A G 
P A G G I O , un giovane civile , che vie* 

trattenuto nella famiglia di un Principe , o 
di un perfonaggio grande, perfervitoreono-
revole , i l quale fia prefente nelle vifite di 
cerimonia , faccia ambafeiate, follevi le vef l i , 
le code, o gli ñrafeichi &c. e nel medeíimo 
tempo abbia un'educazione civile , e impari i 
íuoi efercizj. 

* La parola V&ggio fembra formata dai Gre
co waií , giovanetto, fanciullo. 

1 Paggi nella Cafa del Re , fono varj , ed 
han no varj ufizj lor afíegnati : come Paggi d' 
onore, Paggi della camera di udienza , Paggi 
delle fe ale ícerete, & c 

I Paggi erano anticamente diflinti dagli al-
t r i fervidori nella livrea , col portar fotto-
calzoni, in luogo di braghe ; e le maniche r i -
voltate e fedérate di velluto. 

Cu jacio e Gotofredo oííervsno , che i 
Paggi nelle famiglie degl' Imperatori , era-
no chiamati Pccdagogiani Pueri . Fauchct di
ce, che la voce Paggi o , fu prima data ai pic-
coli ragazzi che fervono ai tegolaj , e re-
can loro le tegole , o mattoni , &c. Che 
fin al tempo di Cario V I . o V I L i l nomc 
paggio fu comune a'piii baffi fervitori ; eda 
11 in appreífo é divenuto un termine d'ono-
re ; ed i fervidori piíi v i l i fi diñinfero da 
eífi co'nomi di lacché, di valett i , &c. Ve
di V A L E T . 

PAGGIO, nel Serraglio Turchefco , fi pren
de per que' giovani di tributo , o íchiavi che 
fervono i l Grah-Signore. 

Prefiede e comanda ad eíTi i l primo Jga ; 
e ve ne fon quattro claíí i , dette oda . Vedi 
O D A . 

P A G I N A di un Libro . Vedi 1' Articolo 
STAMPA . 

PAGODE , nome che i Portoghefi han-
no dato a tut t i i Templi degl' Indiani % 
e di tutti gl' Idolatri dell' Oriente . Vedi 
TEMPIO. 

I Pagodi de' Chinefi , e de' Siamefi fono 
magnifici oltre modo. Tra gli a i t r i , ve n'é 
uno aGolconda, la cui nicchia, dove fann' 
orazione , cofia di una fola pietra, di mole 
si prodigiofa, che flettero cinque anni per 
metterla a fuoluogo; 600 mila uomini eífen-
dovifi coftantemente impiegati per tutto quel 
tempo; e la macchina che ve la porto, era 
tirata da 1400 buoi . 

Le éntrate del Pagode di Janigrada fono 
cosí grandi, che fí poiícno con eífe mante-

V nere 
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nere ógni glorno da quindici a ventl mila 
Pell tgrini . 

PAGODE fi prende anco per 1' Idolo adó
rate nel Terepio . Vedi IDOLO. Quindi i 
curiofi danno i l nome di Pagad a quelle 
jmmaginette di porcellana, che ci fon recate 
dalla China. 

PAGOD é anco i l nome di una moneta 
d'oro corren te in di ver fe parti delP Indie , 
ful piede della ptzza da otto . Vedi CO
MIÓ , &c. 

I Pítgodí monet í í Tnglefe , nel Forte San 
Giorgio 5 ed altri fimili , moneta Ollandefe 
s. Palicate . — Si battono anco de1 Pagodi 
d' argento a NaiTmgua , a Bifnagar , &c. 
che portano la figura di qualche moflruofo 
Idolo ; donde i lor nomi ; e fono di diverfi 
va lor i . 

P A I O , PAR, un t e rminecoüe t t i vo , che 
dinota due cofe eguali e Omili , ordinaria
mente unite infierne; ma piu fpefio fiappli-
ca alie cofe artifiziali , che alie naturali ; 
come un pato di guanti , di cahette , di fcar-
pe, xkc. 

PAIO, íi ufa anco diré nelle cofe compo-
íle , per dinotar due parti fíraili 1' una all' 
altra , benché non facciano fe non un tutto . — 
Come, un paio di forbici, &c . 

PAIO, PAR , nel l 'Anatomía , dinota un 
adunamento , o coniugazione di due nervi, 
aventi la loro origine affieme nel cervello , 
o nella fpinal midolla ; e di la diftribui-
t i nelle diverfe parti del corpo , uno da 
una banda , l ' altro dali' altra . Vedi 
ÑERVO . 

Cosí diciamo , i l primo paio , i l f e -
condo paio , &c. Par vagum , Par quin-
tum , &c. alie volte , i l paio olfattorio , 
i l paio oftálmico , &c. Vedi P A R , e 
VAGUM, 

P A L A C I O , PALATIUM , un nome dato 
generalmente alie cafe de'Re , e de'Principi. 
Vedi CASA . 

Procopio diriva la parola da un certo Pal-
lanteQrzco, i l quale diede i l fuo proprio no
me ad una cafa magnifica ch'egli avea fab-
bricata; ed aggiugne, che Auguflo dopo di 
lui , diede i l nome Palatium alia cafa degl' 
Imperadori Romani ful monte o colle, che 
per quefta ragione fu chiamato i l monte Pa
latino . — A l t r i prendon la cofa per con
trario verfo ; e dicono , che la cafa di Ro-
iriolo in cui dimorava Auguflo j fu propria-
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mente chiamata P ^ f / ^ m , perché fítuata ful 
monte Palatino. Sia come fi voglia, é cer
to che Palatium da nome proprio , diventb 
col tempo un nome comune a tuíle le cafe 
de' Re , &c . 

E fe come i Re furon foliti afccltare e de
cide re le ecufe e le l i t i nelle loro cafe , in 
qualunque parte del Regno foiíero fituate ; dj 
qua puré Palatium, Palazzo , diventb un ne
me, additante una Corte , o Tribunal di giu-
fíizia i i l qual ufo ancor fi ritiene , fpezial-
mente in Francia . Vedi CORTE . 

In progreíío di tempo i l nome di Palaz-
o Pal agio é i] ato anche applicato alie ca

fe d'altre perfone ; prenden do diverfi eplte-
t i , íceondo la qual i ta degli abitatori ; co
me il Palagio Imperiale, i l Pa/og/o Reale , 
Pontificale, Cardinalizio , Epifcopale, Du-
cale, &c. 

P A L A N C H I N O , una fpezie di fedia , 
lettica , o portan ti no , the portano gli uo-
mini fulleMoro fpalle o braccia ; molto ufato 
dai Chine fi , e da altre Nazioni dell'Oriente, 
come una vettura cómoda, e per fací le traf por
to da un luogo ad un altro. 

P A L A T I Ox, un picciol o fío quadrato , 
che forma la parte dererana del Palato , e fi 
con gi un ge a quella parte dell' os maxi liare 
che forma la parte dinanzi át\ Palato. Vedi 
PALATO , c MAXTLLA Jupcrior. 

P A L A T I N A T O , PALATINATUS , una 
Provincia o fignoria poííeduta da un Palatino, 
e da cui ei prende i l fuo titolo e lafuadigni-
t a . Vedi PALATINO . 

1 Palatinati che in pggi fuíTifiono, fono o 
quelli di Germania , o quelli di Polonia. —• 
Quelü di Germania fono iPrincipati del Re
no fu per i ore ed inferiere, cioé della Baviera, 
c del Reno. 

I Palatinati di Polonia , fono le Provincle 
c i diftretti de'Grandi o Scnatori Polacchij 
che ne fono i Governatori. 

P Á L A T I N O , C o w ^ , PALATINO*, Cowfí 
PÁLATINUS , nelle confuetudini antiche era 
un titolo dato a tutte le perfone che avean 
qualche offizio od impiego nel palazzo del 
Principe . Vedi CONTÉ . 

* X ' appellazicne e dirivata dal mandar 
che facean gt Imperadori, i Ciudici del 
lor Palazzo , chiamati Comités Pala-
t i n i , o Palsgravj, a correggere gli abufi 
degli altri Giudici nelle Provincie del
la Saffonia 3 della Baviera > ^ a 
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Tranconia , e del Reno , Vedi PALS-
GRAVE. 

Matthasus dice, che iPalat im furono ori
ginalmente quelli che avean la íbprainíen-
ctenza del palaxzoj gil íkííi che i chiamati 
da'Grect, Curopalatce ^ e da'Franceíi iVÍ^/w 
¿u Palais ; abbenché in decorfo di tempo 
quefto nome fia diventaío piü genérale . 

I I folo Palatino di quefta fpezie, in og-
gi fuffiftente , é i l Principe Palatino del 
Reno. 

PALATINO fu di poi un titolo conferito a 
quelli che era no delegati da' Principi a te-
ner Corti o Tr ibunaü di giuílizia nellePro-
vincie \ ed a quelli , ira i Lord i , o Signori , 
che avean un palaxzo, cioé una Corte di giu-
dicatura , nelie lor cafe. 

Gli Scrittori Franceíi credono \Palatini di 
Sciampagna i primi che portato abbiano 
queflo titolo , cui s1 avvifano a veré i Tede-
fchi ed altre genti prcío da loro i e non lor 
d a T e d e í c h i . 

Oggidi, i l líxmxnQ Palatino éri í l ret to ad 
un Principe della Germania , o ad un Signore 
di Polonia, ch 'é in poffefifo á i u n P a l a t i n a -
to . Vedi PALATINATO . 

Nel Códice troviamo un t i to lo , de Palatinis 
facrarum largitionum y che erano una fpezie di 
teforieri dell' Impero. 

P A L A T I N I Giuochi , Ludi PALATINI , 
appreflo i Romani , furono i giuochi inñi-
l u i t i in onore di Giulio Cefare, come al-
cuni vogliono, o , come a l t r i , di Auguflo . 
\ edi GIUOCHI. 

Si pretende, che Dione l i chiami Augu-
Jlalia y lo che parrebbe confermare i l fecon-
do fentimento. I n f a t t i , egli é certo ch'ei 
dice, aver Livia inftituiti de'giuochi parti co
lar! ful monte Palatino, in onore di Augu-
fio ; ma probabilmente ei l i diftingue da 
quelli , chiamati jiagujlalia . Vedi AUGU-
STALIA . 

I Romani ebber puré i l loro Apollo Pa
latinas ^ íoprannome di queño Dio , datogli 
in riguardo del Templo erettogli da Augu
flo ful monte Palatino , in confeguenza di 
"una relaxione degli Arufpici , che efigeva che 
cíofifaceffe : Auguflo l'arricchi di una nobile 
Eibíioteca , íkcome accenna Orazio nella 
P i í U l T . v . i 7 . d e l L i b . I . 

T r i b u V K - L h - W Ñ k , fu una dellequattroTri
b u , nelle quaii Roma fu anticamente divifa 
áa Servio Tul lo , Vedi TRIBU , 
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PAL A T O , PALATUM * , nell' Anato-

mia , la carne che compone i l cielo, o fia 
la parte interna e fuperiore della bocea. Vedi 
BOCCA. 

* T)u Laurencc dice che egli ebbe i l fuo 
rióme dal Latino Pal i y perche % chiu-
fo da due ordtni di denti , quaft da 
tanti Pali , come i Latini l i chia-
mano. 

I l Palato é nn poco a volta o concavo ; 
é foderato di una túnica glandulofa , fotto 
di cui v i é gran numero di vifibili glan-
dulette , fparfe nel fuo dinanzi a guifa di 
gran i di mi gli o , con molti interílizj , i 
cui dutti eferetorj pervadenti la membrana, 
raettono nella bocca ; ma verfo la parte di 
dietro ílan piu aífoltate e denfe; e verfo ia 
radice dell' ugola fon cosí ílrette aííieme , 
che par che formino una glándula conglome
ra ta grande, chiamáta appunto da Verheyen, 
glándula conglomerata palatina. 

Verfo i l fondo del palato , dietro all'ugo
l a , vi é una grande perforazione , che , un 
pocodifcoüo dal fuo orifizio, fí divide in due , 
e cadauna fi porta auna delle narici. M o l t i 
credono che i l palato fia l'organo del gü i lo . 
Vedi GUSTO . 

PALkio-Salptngtfus, chiamato anco Mu~ 
feulus tuba: nóvuí Valfahw, e Pterygofiaphy-
linus externus , un mufeolo che forge largo 
e tcndinoío dalT orlo della parte Innata dell' 
os palati , diverfe delle fue fibre eífendo 
fparfe fulla membrana che copre i l foramen 
narium j donde continuando in un tendine 
fottile , fi ripiega attacco al proccíTo un-
cinato dell' ala interiore del Proceflus pte-
rygoideus internus \ e s' inferifee carnofo , 
in tutte le parti raembranofe, carnofe, e car-
tilaginofe della tuba , ocanna, che mena dal 
palato aU'orecchia . I I fuo ufo é dilatare e te
ñe re aperto quefto tubo. 

VALATO-Staphylinus , un mufeolo chiama
to anco Pterygojiaphylinus internus. Vedi PTE-
RYGOST APHYLINUS . 

PALCO (nell'IngleffScAFFOLD*) un la-
voro di legname, alzato congegnato a ma
niera d'amfiteatro , per fopra collocarvi de
gli fpettatori , acciocché piü cómodamente 
veggano qualche fpettacolo, omoftra, oce-
rimonia, &c. 

* Alcuni dirivano la parola fcafFold dalla 
Tecle]ca íchawhaus, che figntfica lajlef-
fa cofa , compojla di fchawen , guarda-

V 2 r í . 
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}•<?, e haus, ca[a. Guyet la dirtva dair 
Italiano catafalco , che fignifica a un d i ' 
preffo la flcffa cofa . Da Cange, da Efcha-
faudus , parola di Latino conotto che f i -
gnifica un Tribunale, o pulpito : egli ag-
giugne che forfe diriva originalmente da 
cata, macehina di legno, ufata per por
tar térra da empir fe ¡fe , e far pajfare i 

foldati air attacco ; donde gf Italianifor
maron o lá loro voce catafalco , g l i an-
tichi Francefi la loro chafaut , i Mona-
ci i l loro ícafFaldus , e g l i Inglefi ícaf-
fokk 

PALCO, é anco un picciol tavolato o fuo-
l o , alzato in qualche piazza pubblica, perío-
pra giuñiziarvi i rei , o decapitandoli , o 
lompendoli fulla ruota. 

PALCO, fi prende aneo per un adunamen-
to e intrecciamento di tavole e di afficelle 
íoftenute da travi , o pez7,i di legno ficcati 
nel muro \ fopra eui i muraton , gli fculto-
TÍ , i p i t tor i , &c. flan no per operare ne'luo-
ghi alti 5 su i muri , su i foffitti o cieü , 
&c. querto palco chiaraaíi anco alie volte ar
madura . 

PALESTRA , PALJESTRA ,, Tía>M<rpet y 
appreffo i Greci antichi un edifizio pubbli-
co , dove la gioventü G' efercitava nella. lot-
ta , nel correré ,, nel glttare i l di ico- , &c. 
Vedi GINNASIO , &c.. 

Alcuni dicono che k Pakflfacoñ&va. di un, 
Collegio , e di un'Academia ; l ' uno pe gli 
efercizj, della mente , V altra per quelli del 
corpo.. Ma i piu degli Autori piuttoílo ere-
dono che la Palcftra foíle un Xyfiu-s, od una 
mera Academia per l i efercizj, della perfona ; 
giuíia Tetiraologia della voce che viene da 
m-aKii, lotta, uno- de'priacipali efeccizj degü 
ant ichi . Vedi XYSTUS. 

La lunghezza della i 3 ^ / ^ / ^ era fegnata pee 
Stadii , ciafeuno eguale a 125. paffi geome-
trici y ed i l nome Stadium fu dato all' arena 
su i cui eorrevano Vedi STADIUM . 

I l direttore della F a U f i r » era chi amato 
P A L ^ S T R O P H Y L A X i l quale ne regola-
i a gli efercizj. 

* Quefla voce e compofla dai. Greco TTC*-

h.MS'pot- y e (puKû  f aujiode % o guar-

I I Palajhophylax fu anco chiamato Xy-
parcha ,.. e Gymnafmrcha. * Vedi, XYSTAR-
CHA , &C. 

SA.LI j nel meíliere dei Falegname, é ua 
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termine che dinota alcuni ordinl di ñecconi 
cacciati aífondo nel terreno per far de'ponti 
di legno fopra i fiumi . Vedi PALIFICA-
ZíONE . 

Tertulliano oííerva che i Romani pianta-
van de' pali acciocché fervifíero di confini 
nelle poffeffioni creditarie ; e 11 confacrava-
no al Dio Tcrminus, fotto i l nome di Pali 
Terminales . Ovidio dice, che erano coro-
nati e adorna t i con fiori , feíloni , &c. I l 
Dio era adorato davanti a queüipa l i . Vedi 
TERMINALIA . 

I pali fervono a foftenere le travi che íi 
metíono a traverfo di eííi, da un ordine ali'al-
tro ; e fono fortemente legati afíleme con pez-
zi in croce o traíverfali. 

P A L I FIC A Z I ONE , nell' Architettura , 
dinota le palafiíte de'fondamenti di una fab-
briea 5 la quale fi fa forte e atta a reggere 
tutto i l pelo con de' pali caeciaíi in térra : 
le palifícazioni fi ufano , quando fi fabbri-
ca in un fuolo umido , e limofo . Vedi: 
FONICA MENTO . 

P A L I L I A , una feña appreffo gli antichi 
Romani in onore della Dea Pales . Vedi 
FESTA • 

Le Palilia da alcuni chiamate Parilia , fi 
celebravano da'Paftori al primo di Maggio*, 
per íupplicare quella Dea a prender cura delle 
loro greggie , e confervare i los beñiami i l k f i 
da' L u p i , e dalle maiaí t ie . 

Parte della ceriraonia confifteva nell' ac-
cendere mucchi dipaglia, e fakarvi fopra . 

P A L I L I C I U M , nell' Aftronoraia , una 
flella fiíía delia prima magnitudiue , nelT 
occhio del Toro ; chiamata anco Aldebaran * 
Vedi ALI>EBA R AN . 

La fuá longitudine nel Catalogo di Flam-
flead é 50. 27'. oo". k fuá laíitudine 50.29'. 
49". Merid. 

Pimío da i l «orne di Palilicium alie Hya~ 
d i , delle quali una e i l Palilicium. . Vedi 
HYADES 

P A L I N D R O M U S * , un verfo , od una 
fentenza , che ha 1' ifteflo corfo o progrefl'o 
di lettere, o fi legga all ' innanzi, o fi legga 
all' indietro. Vedi RETROGRADO. 

* La parola e Greca ^ iraKivcípopoí, retro-
cu r re ns , che. corre verfo al t indietro * 
formata da itahiv , di nuovo r e £ pipos 
sorfo . 

Tale é i l verfo Latino 
Roma, tibi fubito motibus ihit amut. 

E queli! 
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£ queir altro Greco 

N/40í/ ot','o!J-i!¡J.*rci u n pavav <¡4-iv. 
Alcuni oiiofi han raffinato ful Pal'mdromus, 

cd han compofti de'verfi, ciafcuna parola de' 
quali é riftefía alTindietro , o i n n a m i . Serva-
pe per e íempio quel di Camdeno 

Odo tenet mulum , rnadidam mappam te-
net A r m a . 

A m i a tenet mappam rnadidam , mulum 
tenet Odo. 

P A L I N G E N E S I A * , ruKiyysnv-ia , una 
nuova naícita , o rigenerazione . Vedi R i -
CENERAZIONE , RlVIVIFICAZIONE , RiPRO-
PUZIONE . 

* L a parola e Greca) formata davraKiv , di 
nuevo , e ytvíais Gcneraxio-ne . 

L& Palingenefta é quafi la fteíla cofa che la 
toefempfychoíi infegnata da Fittagora , e 
tuttavia creduta da' Brachmani, da' Bania-
n i , e da akri Filoíbfi deirOrieníe . Vedi ME-
TEMPSYCHOSIS , 

P A L I N O D I A , vxxivafriu , un difeorfo con
trario ad un altro precedente . 

Quindi la fraíe pa í incdiam carie re , cantare 
la palinodia ; q. d. fare una ritrattazione . V e 
di R l T R A1TAZIONE . 

L a parola nel íuo original Greco íignifica 
cantar da nuovo . Quindi elT é divenuta un 
no me g e n é r a l e , per qualunque poema , o co
fa fimile , che contenga una ritrattazione a 
favore di una perfona che il poeta aveva dian-
zi oíFefa. 

I I poeta Stcficoro dicefi e fie re il primo A u -
íore della Pa l inod ia .Vote fclta del I.lib. d'Ora-
zio che comincia, O Mat re pulchra , é una 
vera Pa l inod ia . 

P A L I N T O C I A * , <¡r*klVTm* , nell'an
tichita , la nafa ra od il parto di un fi-
giiuolo per la feconda volta . Vedi NASCI-
TA , ePARTO. 

* L a parola h formata dal Greco iraKiv , 
d i nuovo 5 e •TOXOÍ da TIKTCO , pav-
torire . 

Cosí la feconda nafeita di Bacco , pro
cedente dalla cofeia di Giove , fu una pa~ 
Uníocia. 

PALINTOCI A , per figura, íignifica la reñi-
tu-zione deir ulura , o la rifufione deirinteref-
fe. Vefti RESTITUZIONÍE . 

I Megarefi , avendo feacciaío il lor tiran-
no , ordinarono la palintoeia : e ioé fe cero 
una legge , che tutti i creditori reñituiffero 
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si lor dcbitoi í gPintereíí i o l'ufure che aveara 
ricevute per dinaro impreftato . Vedi INTE-
RESSE, e USURA . 

P A L I Z Z A T A , nella Fortificazione , una 
chiufura , od uno ü s c c a t o di pali cacciati nel 
terreno , fe i o fette poliici quadri, ed o t í o pie-
di lunghi. Vedi T a v . Fon i f . F i g . 18. 

L e palizzate ü ufano per fortificare gU 
aditi o le lira de de 'Forí in i aperti , le gole , 
le mezze lune, i fondi delle fofíe, i parapet-
ti delle flrade coperte; ed in genere tutti i 
pofii efpofti alia forprefa, ed a'quali é facile 
V acce í fo , &c. 

Le Palizzate fi fogliono rapprefentare per-
pcndicolarmente; abbenché alcune facciano un 
angolo inclinante verfo il terreno dalia parte 
deH'inimico , acciocché k corde gittate fopra 
d'efse , per fquarciarle e divellerle , feorrano e 
sdrucciolino. 

PALIZZATE i n gi ravol ta , fono una inven-
z íone di M . Coehorn , affine di prefervare le 
palizzate del Parapetto della Arada coperta dai 
tiri degli aífediatori . 

Egü le diípone c o s í , che quanti pali flan-
no nella lunghezza di una canna , o nel trat-
to di circa dieci p k d i , fieno fchierati e vol-
tati su e giu come trabochclü \ di maniera 
che il nemico non 11 poffa vedere fin che 
non é ben oltre avanzato all1 attacco \ e noa 
ol íante fien lempre oppcrtuni a fervire di 

' pa l izza te . 
P A L L A . Vedi 1' A rt i coló SFERA . 
PALLA ( nelTInglefe BULLET* ) , é un pez-

zo di ferro o di piombo , di figura rotonda, 
con cui fi caricano le armi da fuoco . Ved i 
ARMA, CARICO, &c. 

* A l c u n i dirivano la parola bullet dal La
tino botellus , a l t r i dal Greco 0UKKÍI¡/ , 
gittare * 

Secondo Merfcnno, u m p a l l a , fparata fuor 
da un gran cannone, vola 92 braccla ( di <5 
piedi in c i rca ) in un fecondo di tempo, che 
viene a fare 589I' piedi Inglefi ; e fecondo 
Huygens , ttarcbbe 25 anni per paífar dalla 
térra al Solé j ma fecondo alcuni moho aecu-
ra ti e íperimenti del Sig. Derham , vola , al 
fuo primo fcaricaríi , 51o canne in cinque mez-
zi fecondi \ che viene a fare un miglio in po
co piu di 17 mezzt fecondi : data percih la 
difianza del Solé 86051398 miglia Inglefi 5 
una pal la fiarebbe 32 anni e mezzo nel fuo 
paíTaggio. Vedi Su o NO . 

Le %dU fono di varié forte, c'iot palle rof-
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fe , infuocate in una fucína ; deflinate per 
«ictter fuoco a que'luogbi dove fi trovano del-
le materie combuílibili . 

PALLE cave , fono gufci fatíí cllindrici , 
con un' apertura ed una fpola ad una ellre
mita , che dando fuoco al di dentro quando 
fon in t é r ra , crcpano, e fan rifleíTo effetto che 
una mina 

PALLE a catena , cofiano di due palle v 
unite per mezzo di una catena coU'intervalIo 
o tratto di tre o quattro piedi. 

PALLE a ramo, due palle unite per mez
zo di una fpranga di ferro coli' intervallo di 
cinque o fei políici 

PALLE da due tefle, chiamate anco angelí v 
fono due metadi di una palla unite per mez
zo di una fpranga o catena: quefte fi ufano 
principalmente ful mare, per tagiiar corde , 
gomene, vele, &c. 

PALLA 7 appreffo gli antichi Romani , 
un mantello che portavan le donnc fopra la ve-
íle chiamata Stola. Vedi STOLA .. 

Portavafi fulla fpalla íiaiftra, di dove paf-
fando alT al tro lato , íotto i l braccio de-
í l r o , le due efíremitadi eran-'allacciate fotto 
i l braccio liniüro lafciando i l petto ed i l 
braccio fcoperti. 

Ella, facea mo! ti fifi me pieghe o falde ; 
¿onde 5 feccndo Varrone ^ ell' ebbe i l fuo 
neme j cioé da craxxa f vibro % leu ote re , 
tremare». 

Apprtífo i Gal!i v i fu una fpezle di palla r 
che portavan g l i uomini 5 cbia^raata Galilea: 
Palla. 

P A I . L A D I U M , ncir antichita , una Sta-
tua delía Dea Pallade , confervata in Troja,, 
da cu i dipendea i l fato o deílino di quella 
Ci t ta . , 

La íradizione é 5 che nel fabbricare una 
Cittadclla, in onorc di Pallade, ed un Tem-
pio nella fuá parte piii eíevata ; 'úPalladium' 
íia caduto dai Cielo , ed abbia a dd i tato i l 
iuogo , cui piaceva alia Dea d i oceupare - •— 
Dopo cib, diede Apollo unOracolo , i l quaie 
clprimea,. che Troja non' verrebbe mar pre-
fa r finché fi trova fie i l Palladh'.m dentro le 
fue mura : e cib diede motivo, a Diomede cd 
Ulifle d' intraprendere di rubbarlo . Dicefi 
che anticamente íi confervaíTe in Roma una 
Satua di Pallade, nel Templo di Veíia : che 
slcuni pretendevano- cífere i i vero Falla
dlo di Troja recato in Italia da Enea : 
«lía era tenuta tra le cofe facre del Tcm-
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pío j , e nota folo ai Sacerdoti ed alie Ve-
Mi« 

Quefta Statua riputavafi il deflino di Roma ; 
e ve n'eran diverfe altre r fatte in tutto íimilj. 
ad eífa , per vieppiü afficurar!a da'ladri. Vedi 
ANCYLE 

V i fu anco un Palladimn nella Citta-
della o Fortezza d' Atene , coliocatovi da 
Nicia .. 

Quefll Pallad), probabümente , non eran 
altro s che una fpezie d i Talismán! . Vedi 
TALISMANI . -

P A L L I A T í V A Indicazione, é dove i fin-
tomi di un male tanto apportano d' incomo
do c di pericoio, che non fi pub differirne la 
cura fin a .^uel tempo che la principal malat-
tia da cui dipendono , íiefi rimoffa. Vedi IN-
DICAZIONE . 

Qua i íintomi ftefíi fi hanno da curare o 
mitigare a parte : dal che ha motivo 

L a cura PALLÍATIVA , che é quella che 
corrifponde a un ' indicazione Pa lUat iva : t é 
c una rimozione o raitigazione de' íinto
mi di un morbo \ reflando ancora in pie-
di la cavia del morbo me de fimo . Vedi 
CURA . 

Bberhaave offerva r che ogni mitigazione 
di un íintoma- porta via qualche cofa dal ma
le ilieíTo \ cosí che curare nu t i infierne 1 íin
tomi e qua0 curare i l male. intero . Vedi. 
SÍNTOMA .. 

I principali fintomi che dimandano unai 
tal cura, fono la fetev i l dolore ; i " troppa 
veglia , e gli ívenimenti. . Vedi ciafeuno fotto-
i i fuo Articolo , DOLORE, SETE , &c. 

P A I . L I A Z I O N E , I ' atto di mitigare , 
di carezzare ,. e diffimulare, o coprire una, 
cofa c. 

Quindi r nella Medicina, Palliazione vuol 
díre. chetamento o mitigamento di dolore v 
ed un porre obici e riraedj ai piu fieri finto
mi di un; male 5 allarché non fi pub diretta-
mente accomodare alcua rimedio centro la 
caufa. Vedi PALLÍATIVA 

P A L L I N T per la caccia de5' volátil! 
che chiamanfi anche mígltarole y a cagione 
del la lor figura e groííezza, ion piccioliílimí 
globicini d i piombo , i l método di gittare i 
quali é i l feguente . Eflendo i l piombo l i -
quefatto , agitato, e fchiumato j . v i fi gitta 
fopra una certa quantita. di orpimento gial-
lo in polvere,; tanto, quanto ne pub fiare fo
pra un fcellino , per ogni 12 , 0 1 5 libbra 

d i 
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S piombo . Agitato e rimefcolato i l tutto 
ben bene , l ' orpimento andera in fiamrna . 
Per giudicare fe vi fia orpimento bailante , 
fi laícia íccrrere un pochetto di piombo in 
un bicchier d' acqua , c fe le gocce diven-
tan rotonde , e ítnza cede, vi é orpimento 
che bada, ed i l grado del calore é come deb-
be eflere. 

Fatto quefto , una piaüra di rame , cava 
nel mezzo , e con tre pollici di diámetro , 
pertugiata con 30 , o 40 fo r i , fecondo la vo
luta groflezza delia migliarola , o á& palltni ^ 
ÍJ pone fur un telaio di ierro , fopra un tino 
d'acqua , quatíro po!iici al di fopra dell'acqua: 
la parte cava ha da eífcre fottililíima .. Su 
que ík piañra fi fchierano de' caiboni rovcn-
t i , per tenere i n fufione i l piombo liqueíat-
to . A llora fi vería i l piombo adagio , con 
una cucchiaja , ful me7zo della piaftra , ed 
ci paffa fuori pe' buchi fuddetíi nell' acqua , 
in gocce rotonde. •— Si dee por mente, che 
i l piombo mantengaíi íulla piaítra nel fuo 
giufto grado di calore : che fe ícemaíTe, íi 
chiuderebbono i buchi; e fe di troppo crefceí-
fe , le gocce fcroíccrebbono , e vole-
xebbono., 

I palliní fatti a qucfla maniera , fi afciu-
gano ad un picciol fuoco , fempre rimeíco-
Jando affinché non fi fquaglirto : cib íatto i 
piu grandi fi íeparano da'piu piccoli, col paf-
farli per ftacci preparati a tal uopo . 

F A L L I O , PALLIUM, un ornamentopon-
tifitale , portato dai Papi, dai Patriarchi, dai 
Primati e Metropoiitani della Chiefa Roma
na, fopra le loro altre vefi i , come un fegno 
della loro giurisdizione . Vedi PONTIPI-
CALI A . 

Egli é in forma di una fafciaV o l i l la , 
tre dita larga , e cerchia le fpalle ; onde da 
álcuni Autori egli ehiamafi Superhumerale . 
Ha de'pendenti , o'delle cordicelle , lunghe 
circa un palmo, si davanti come di dietro; 
con picciole laminette di piombo rotondate 
nell'eftremita , e copcrte di feta o ralo ñero , 
con quattro croc'i rolle. 

I I Fallió é fatto di lana blanca , tofata 
da due agnelli , che leMonache diS. Agne-
ê offeriícono ogni armo , nel giorno della 

d» Fefta , al cantarfi della Meífa , 
¿ignus Dei. 
• ^ ' í , ^ " ^ * fono ricevuti dai dueCanoni-

ci della ChUfa di S. Giovanni di Laterano ; 
2 quah l i confegnan nelle mani de'Suddiaco-
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n i Appoflolici", clie hann' i l carico o i ' uffi-
c ió di nu t r i r l i , e toíarli nella propria ílngio-
né , e che han foli i l dir i t to di far queíli 
Pa l l i i j che, quando fon fa t t i , mettono fo
pra i corpi di San Pietro e di San Paolo nel 
grande Altare della lor Chiefa , íacendovi fo
pra dell'orazioni tuttanottej fecondo la for
ma prefcritta a tal uopo nel Cerimoniale 
P. o mano, 

A l c u n i , con Eufebio, vogliono che i l Pai-
lié fia Hato introdotto dai Papa Lino } ag-
giungendo, che ficcome f Ephod era i l íe-
gno dell' autorita Pontificale nella Sinagoga 
Giudaica, cosí \\Palito nella Chiefa C n ü i a -
na. VediEFOD, 

A h í i hanno offervato, che non fe ne fa men-
zione prima delf a n n o ^ ó . 

Finalmente altri credono che fia flato 
prima con ce íl o da Coñantino i l grande al Pon-
tefice S.Silveílro i da cui pafsb agli al tr i Patri
archi , ed Arciveícovi. 

I I Papa pretende come fuo proprio i l di
r i t to di conferiré i l P-allio , benché alcuni 
Patriarchi f abbiano accordato ai ior fuf-
fraganei i dopo d'averio prima ricevüto dal
la Sede Romana . — Anticamente , i l Papa 
ufava di mandare i l Pallio a certi de' fuoi 
Vefcovi Diocefani , a' quali concedeva una 
buonapatte della fuá autorita, e che erano cd-
me fuoi collaterali, e quel che un tempo furon 
i patricj agí 'Imperatoi i . 

I I pnmo che lo ricevette in Francia , 
fu Virgi l io , Arcivefcovo d' Arles , affinc 
di dargli, fecondo che oíferva Pafquier, la pre-
cedenza fopra degli altri Vefcovi. 

Anticamente fi andava al loma per otte-
ncre i l Pallio in perfona ; pofeia, fu man
dato per mezzo de'Legati del Papa . Al ia 
fine fu introdotto i l coftume di mandar per-
fone efpreífamente a chiederlo , con que-
fía forma , Injianter , Injiantius , Inftan-
tiffime. 

Secondo le leggi canoniche , un Metro
politano finché non ha ricevuto i l Pallio , 
non pub confacrar Vefcovi o Chiefe , non 
pub chiamarfi Arcivefcovo, ckc. Se fuccede 
una traslazione, ei debbe avere W Pall io, di 
bel nuovo; e prima , ei non pub tener Síno
do , né adempire «d alcuna delle fue íunzioni 
Archiepifcopali. 

I l Pailio fi fotterrava una volta infierne 
col Prelato. 

V ufo del Pallio é rifiretto a certe fiagio-
ni 
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n i ed occafioni , niun' altro che i l Papa ha 
U diritto di portarlo fempre , ed in tut t i i 
iuoghi. 

I I Papa lo manda alie volte ai Vefcovi di 
fuo buen grado ; e ne ha qyaiche volta 
dato i l gius a Chieíe particolari . Appref-
fo i Greci , tutt i i Vefcovi portano i l 

Nelle antiche memorie, troviam fatta men-
zione di un aluo Pallio, ch'era una lunga ve-
íle o manto fparíb di croci. Tertulliano di
ce, ch'ei fofl'e un ornato diílintivo de'Cri-
ftiani; quello de'Gentili eííendo chiaraato, 
Toga. 

PALLIO cooperire. — Fu coflume antico, 
che quando nafcean de' bambini fuori da le-
gitt imo matrimonio , ed i loro genitor! di 
poi fi maritavano affieme, cotefti lor figli , 
infierne col padre , e colla madre , fíafíero 
pallio cooperti , fotto un manto slargato ío-
pra di effi, mentre fi íblenniz'zava i l matri
monio ; ed era quefía una fpezie di adozio-
ne , ed avea i ' cfFetto di una kgit í ima-
zione. 

Cosí Roberto Grofihead , i l famofo Vefco-
vo di Lincoln , in una delle fue lettere di
ce : •— In Jignum legitimationis , nnti ante 
matrimonium confueverum peni fub pallio fu-
per parentes eorum externo ^ in matrimonii fo-
¡emnizations. 

_ Seldeno , nelle fue note fopra Fleta , ag-
giugne, che i figliuoli di Giovanni di Gaunt 
Duca di Lancaüer , avuti da Catterina Swin-
ford, benché legittimati con atto del Parla
mento, pur furono íTo^r/z del pallio ^ nel tem-
po del matrimonio de'lor genitori. 

P A L M A , nelTAnatomia , dinota l'interno 
della mano ; e chiamafi anco Vola , e Metacar-
pion. Vedi MANO, e METACARPOS. 

P A L M A R I S , neli'Anatomia, un muíco-
lo che ferve a riílrignere la palma della ma
no per afferrare qualche cofa . Vedi Tav. 
Anat. ( M y o l . ) Fig. 2. n. 25. Spunta dalT in
terna protuberanza dell'humerus , e per via 
di un lungo e fottil tendine, palla per di fo
pra al ligamento annulare , e va alia palma 
della mano; dove fi efpande in una fpaziofa 
aponeurofi, che s'appigüa molto attacco al
ia pelle di fopra , ed ai lati del metacarpo 
di fotto , ed alia prima falange delle dita ; 
col qual mezzo forma quatro capfule o r i -
cetti per ove paffar deono i tendini delle 
dita. 
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I I mufeolo alie volte manca , ma vi é fem

pre 1' aponeurofi. 
P A L M A R I S brevis o quadratus, un mu

feolo che fia fotto P aponeurofi del primo . 
S'origina dall' oíTo del metacarpo , che ío-
fiiene i l picciol di to , e da quell'oíTo del car
po che fia fopra i l reítante . Corre traívcifal-
mente , e s'inferifce nell'ottavo ofso del carpo . 

Serve a tirare la palma della mano in una 
figura concava. 

P A L M E R , CPALMIERE, ne'noflri Scrit-
tori antichi, fi prende per un pellegrino , e 
qualche volta per un crocefegnato, a caufa di 
un baflone fatto d'albero di palma, che poi 
ftmpre portavano in fegno della lor divo-
zione. Vedi PELLEGRINO, CROCESEGNATO , 
CROCI ATA , &c. 

Dómeme a delle PALME , Dominica PALMA-
RUM, laDomenica avanti quella diPafqua; 
0 1' ultima Domenica di Quarefima . Vedi 
QUARESIMA . 

Efiata cosí chiamata abantico, perocca-
fione di una pia cerimonia ailor' in ufo , 
di portar palme in memoria del trionfante 
ingrefíb di Gesíi Crifio in Gerufalemmc , 
otto giorni avanti la fefia della Pafqua , 
deferitto da S. Matteo, Cap. X I . da S.Luca 
Cap. X I X . 

Gl i antichi avean altri nomi per dinotar 
quefto giomo. Imperciocché 10. iochiama-
vano Dominica Competentium) cioé la Dome-
nica de' Competenti, perché in quel giorno 
1 Catecumeni venlvano a demandare al Ve-
fcovo licenza di eífere ammeífi al Eattefimo , 
che fi conferiva la Domenica feguente. Vedi 
BATTESIMO , e CATECÚMENO . 

A llora fi da va puré ad efli da imparare a 
mente il Símbolo o Credo , che doveano poi 
ripetere al Vefcovo nella Cerimonia del Eat
tefimo . Vedi SIMEOLO . 

2o. La chiamavano Capitiluvium ^ laDo
menica del lavar del capo ; a cagione che 
quelli , i quali aveano da eííere Battezzati 
nella Domenica feguente, fi preparavanocol 
lavarfi i l capo in queiio giorno. 

3o. Qualche tempo dappoi fu chiamata la 
Domenica delí Indulgenza j a cagione che gl* 
Imperador! , ed i Patriarchi folevano difirí-
buire de' donativi in quel giorno . Vedi IN
DULGEN?, A . 

P A L M O , PALMUS, unamifuralunga an-
t ica, che prendeafi da una mano efiefa. Vedi 
MlSURA , 

H 
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11 ^T/WO Romano era di due forte: i l ^«f-

fno grande , preíb dalla lunghezza della ma
no , corrifpondea alia noftra fpanna , e con-
t e n e a i 2 d i t a , o iarghezzc di d i to , o lia 9Jpol-
Jici cd oncie Romane, eguali a circa 8 pol-
]Íci Ingiefi -f-. V t d i D r e n o , e SPANNA . 

11 palmo picciolo , prefo dalla larghez'/a 
della* mano , contenea quattro d ig i t i , o di
ta , eguali a circa 2 pollici írvgkíi , 9 dé-
cimi. 

I I palmo -Greco , o i l Doren , era di ciue 
forte i i l piccolo, che contenca 4 di ta , cgua-
]e a 2 pollici f . I I grande , che contenea 9 
dita . — 11 palmo doppio Greco , chiamato 
Vichas , contenea a pioporzione . 

I l palme d'óggWi é diverfo in diveríi luo-
ghi , dov' egli fi ufa . — A Roma contiene 
7 pollici ~ : A Napoii fecondo Riccioli , 
8 pollici: a Genoa, fecondo M . Petit 8 polli
ci —5 : a Marocco e Fez, 7 pollici -~-0 : nel
la Linguadocca, e in alcune altre partí della 
Francia, i l palmo é 8 pollici ^ . >— I I palmo 
Ingle fe é tre pollici. 

A Livor no v i for.o due forte di pahni , 
1'tino per l i drappi di lana , i ' altro per quel-
H di feía : i l primo é un terzo piü corto che 
i ' a l t ro . 

P A L M U L A R I I , piü propriamente chia-
mati Pa rmula r i i , nelF ántichita , una forta di 
gládiatori , i quali combattevano armati con 
un picciolo feudo, chiamato parma. Vedi GLA-
DIATORE , e PARMA . 

PALUS , uno íteccone , o pezzo 
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un poco aguzzo , adoprato nel 
feparazioni , &c. Vedi PALIZ-

PALO , 
di legno , 
far ricinti , 
ZATA . 

I l palo fu un iftrumento digaíligo ed'eíe-
cuzioiTe appreíío gli aníichi Romani j e tut-
tora lo é appreffo i T u r c h i . — Di qua Vim-
palare , cioé i l paífar di un acutopalo per Pori-
ficio, &c . Vedi IMPALARE . 

PALO , nell'Araldica , é uno de'membri o 
pezzi onorevoli di uno Scudo; cioé larappre-
fentazione di un palo, o í kccone , poílo di-
r i t t o , o i n p i e d i , e che comprende tutta V al-
tezza delF arma , da cima a fondo . Vedi 
ARMA . 

Quando i l palo é femplicc o fchietto , e 
folo , ha da conteneré un terzo della larghez-
za dello feudo. 

Quando ve ne fono diverfi , piu propria-
mente fi chiama palctti ¿ e fono proporzio-
íiati , cosí che dus oceupaao due quinti dd-

Tomo VL 

lo feudo, e tre rroecupan tre fett imi: ed in 
tai jcafi , i l numero de'pezzi viene fpecificato 
non rnen che i l numero di quelli che l i co
pre no , &c. 

I pali fi portan in varié guife, comeaow-
</¿Í , a iTítaccature) merlati ^ mgraelati , &c . 
Ve ne fono anco-di fcwfr^í/, e fiamraeggian-
t i , i quali fono aguzzi, e ondofi . 

I n PALO , ,s? applica alie cofé Je quali íi 
portano P una iopra P altra , a maniera 
di palo. 

Spartito per PALO , é quando lo feudo c 
divifo da una femplice linea, per lo raezzo, 
da cima a fondo . Vedi SPARTITO . 

PALPABÍLE , cío che pub eilere fentito 
o percepito da 'feníi , ed in particolare dal fen-
fo del tatto. Vedi SEKSO . 

Quindi polvere impalpab-ile é quella j 
che appena fi percepifee ibtto a 'feníiper Ja 
fuá finezza . Vedi IMTALPALILE , e POL
VERE. 

PALPEBRE, neirAnatomía , fono qucJIe 
coperte e fieme e movibili , che fervono a r i pa
rare e diíendere gli occhi. Vedi OCCHIO. 

El leño coflan di una fottil membrana mu-
fc®larc , ceperta di fuori da una forte , ma 
pur flefiGbil pelle ; e foderata di dentro da 
una produzione , lie come alcuni credono , 
del pericranio . I lor margini od orli fon 
fortiücati da una cartilágine mol le , col 
raezzo della quale fon reíe arte a meglio uniríi 
o chinderíi . 

Da que fie cartilagini nafce e ere fe e una 
fila di duri e dir i t t i peli , chiamati Cilia ; 
di un graad'ufo per avvifar P occhio dellap-
proffimazione di qualche pericolo nel dormí-
re o nel vegliare: per tener lungi i verraet-
í i , lemofehe, &:c. che van per l'aria, e per 
frangere la troppo viva impreífione de' raggí 
della luce. Vedi CILIA . 

Quefii peli , oííervafi , che ere fe on o fino 
ad una certa conveniente lunghezza, e non 
han no mai bifogno di e fie re tagliati , ficco-
me altri peli : aggiugni a quefio, che ¡e lo
ro punte ítanno fuor di una certa diri t tura 
per non impigliarfi \ quei della palpebra fu-
periore eflendo piegati verlo all ' insu , fic-
come quelli delF i ufe rio re verfo all1 ingiü ; 
tanto tu dilicata e attenta la natura in si 
picciole cofe. 

Alia commeífura o congiunzione delle/7a/-
pebre fuperiore ed inferiore fon formati due an-
goli chiamati cambi, Vedi CANTHUS. 

Ne l i ' 
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Nell ' interiore di quefli vi é una glándula, 

chiamata glándula lachrymalis : da cui proce-
dono due o tre du t t i , che mettendo ful l ' in
terna fuperfizie della palpebra, fervonoainu-
midire la baila deirocchio, e difcndere le fue 
mcmbrane dalla rigidezza, e dalla fecchezza. 
Vedi Glándula LACHRYMALIS . 

Vicino aH'altro angolo, v ' é una glándu
la che chiamano Innominata ; la quale íer-
vendo con diverfi rami ad irrigar T occhio , 
i ! di piü fi porta all' angolo míiggiore , e fi 
trasmette al nafo per l i punña lachrymalia. 
Vedi LACHRYMALIA Puní ia . — U r.mo
re , che paila fotto i l nome di Lagrime , 
fi fecerne per queñe glandule . Vedi LA
GRIME , 

Le pal pebre fono ambedue movibili ; fpe-
•zialmente la fuperiore, che ha duemufcoli, 
per follevarla e deprimerla, chiamati Attcl-
lens, e Deprimcns, o Orbicularis . Vedi AT-
TOLLENS, ORBICULARIS, &C. Ne'quadru-
pedi , la palpebra inferiore é mobile , e 
piü piccola ; negli uccelli , al contrario , 
1'inferiore é immobile , e piü grande. Vedi 
UCCELLO , &C? 

Gl i animali che hann'occhi ( k i r i , come 
i gamberi , e quafi tut t i i pefci , non han 
palpebre } eííendo íufficicntemente afficurati 
di fuori . 

Ne 'p iu de'bruti v ' é una fpezie di terza 
palpebra, che fi tira come una cortina, per 
rafciugare 1? umidit^ , che incomoderebbe gli 
occhi ^ ell' é chiamata NiBi t am membrana . 
Vedi NICTITANS . La feimia é quafi la fola 
beflia che ne manca ; fendo fornita , come 
i 'uomo, di mani per mondare od afciugar l'oc-
chio nel bifogno. 

P A L P I T A Z I O N E , nella Medicina , un 
battere o pulfar particolare di qualche par
te folida del corpo , fpezialmente del cüore . 
Vedi POLSO , ¿kc. 

La palpitazione del cuore é una irregola-
l i t a ne' moti di cotefla vifeera, per cui egli é 
fpinto con violenza vprfo le cofle, nella fuá 
contrazione, accompagnata da grande debo-
lezza di polfo . Vedi CUORE. 

V i fono diverfi gradi di palpitazione ; 
alie volte ell' é grande, altre moderata , al-
tre afTai leggieraj talor ella ¿ s i impetuofa, 
che fi fente e fi vede dagli aftanti. 

La trepidazione od i l tremar del cuore, dif-
ferifee dalla palpitazione. In quelia le pulfazio-
nifonotenui , lente, einquefta, lefeofle fo-
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no fmoderate, violente, e convulfive . Vedi 
TREPIDAZIONE . 

La caufa della palpitazione , fecondoBoer-
haave, é d' ordinario un influffo difordina-
to e violento degli fpiriti vitali nei vi l l i del 
cuore ; come nelle paffioni gagliarde , nel t i -
more improvifo , nell' affezioni ifteriche , ne' 
violenti e repentini moti . Qualche volta 
proviene dall' irritazione delle fibre del cuo
re, caufata da qualche acre ftimolo , come 
da un' infiaramazione del cuore o del peri
cardio, o da qualche altro feoncerto in eíío 
per qualche pietra , per vermi, peli &c. per 
un aneurifma, &c. 

Qualche volta nafce da un fangue denfo, 
copiofo, polipofo ; e talor anche , per ef-
íere le artene divenute cartilaginofe od of-
fee ; od eífere per cib ofiruíte le loro 
eüremi ta . 

Nel Dizionario di Trevoux , un Autore , 
afflitto egli fteíío da un fimil male, fa una 
particolar difquifizione ¿ella di lui natura , 
e caufa, 

Egü oííerva , che 1' Anatomia ci addita 
un gran numero di caufe occafionali di que
do raalore : ma i Medici fono ancora dub-
biofi e incerti intorno alia vera caufa effi-
ciente di e í ío . 

I moderni , con miglior ragione che gli 
antichi , la van cercando nel fangue dell' 
arteria pulraonare , che fuppongono rimbal-
zare impetuofamente verfo i l ventricolo de-
flro del cuore per eííere impedito dalfegui-
tare i l fuo corfo verfo gli altri vafi de' pol-
mon i , otturad per qualche oflruzione , o per 
varié cagioni compreíTi. 

Ne l l ' aprir de' cadaveri di gente moría da 
queflo male o foggetta ad eíío in vita , íi 
fono trovati de' vermi o de'polypi nel pe
ricardio . 

I n alcuni i l cuore é ílraordinariamente 
groílbj e 1'arteria pulmonare dilatata i l dop-
pio , o quadruplo della fuá ordinaria capa
cita, con oftruzieni della vena pulmonare, 
confifienti in materie cartilaginofe, che in-
tafano e riempiono la fuá cavita cosí firet-
tamente, che, al dir diBlancardo nella fuá 
Anatome, é qualche volta difficile fin a in-
trodurvi un ago , Da queüe oífervazioni > 
alcuni hanno conchiufo , che i vafi capilla-
r i , 8̂ c. de'polraoni, opponendo una diga irn-
paífábile al corfo della piü denfa parte del 
fangue, fpintovi per la contrazione del cuo

re , 
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je COSÍ che folo una pícciola quantita pub 
trovaríi paffaggio per effi, i l rimanente fa 
uno sforzo coatro i l a t í , e l i obbliga ace
lere , e diñenderfi a mifura della quantita 
del fangue impulfo con tro di effi per la con
traviene del cuore. 

Ma perché V arteria pulmonare non puo 
diflenderfi e divenir capace abbaüanza, per 
ricevere tuíto i l fangue del vennicolo de-
ílro , cola fo(pinto , ad una contrazione ; e 
perb che i l fangue a cagion delToflruzioni, 
non pub continuare i l fuo moto progreíTivo , 
proporzionatamente alia velocita conlaqua-
le é impulfo, per la contrazione del cuore; 
il cuore a ciafeuna contrazione rimane di 
fpremere nell1 arteria pulmonare , tutto i l 
fangue ch'ei contenea nel fuo ventricolo de
liro . Cosí quella parte del fangue che re-
fía, ricevendo tutto i'impeto impreflb dal
la contrazione, lo rimanda di nuovoal cuo
re per rifalto , impetuofamente urtando ne' 
fuoi iati , e facendolo sbalzare e follevarfi 
verfo le coíle . 

Le medefime confeguenze nafceranno dal
le oftruzioni delT aorta , con impediré l1 in-
tera evacuazione del fíniñro ventricolo ; e 
generalmente da tutte 1' oftruzioni o com-
preffioni de' vaíi , come da' polipi , dagli 
afceffi , e dall' idropi nclle partí vicine ai 
cuore. Quanto a' vermi , mordendo e lace
rando le parti fibrofe del cuore , deon ca-
gionare de' violenti rifíuffi degli fpiriti ver
fo ü cervello , feguitati da copiofi effluvj 
d 'al tr i fpiriti ne* nervi de' polmoni, per i l 
confenfo delle par t i , E per coíal mezzofa-
ran caufate delie conírazioni violente e con-
vulfive per tutía la teñura de' polmoni , 
che oflando al libero pafiTaggio del fangue, 
polfono occaíionare una palpitazione del 
cuore. 

L ' iiteíía malattia pub nafcere da una com
pre ffione de'polmoni , caufata dalla firaor-
dinaria rarefazione de'fughi viziofi e fermen-
tativi , foggiornanti nello üomaco e negli 
ínteftini y che dilatano quelie parti ad un tai 
grado, che i l diafraroraa ed i polmoni tflen-

eílremamente anguñati , i l fangue non 
pub circolare fenza moka difficolta ; perb 
dee feguime una palpitazione ¡ che durera 
tanto, quauto la detta rarefazione ne'primi 
paffaggi. 

T a l i , fecondo iMedicí moderní , fono le 
cagioni immediate palpitazione del cuo-
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re: le rimóte od occafionali fono tutto quello 
che pub caufare una tale oñruzione dell'arte-
ria pulmonare, &c. 

Nel libro citato , un altro medico mette 
per cagione della palpitazione i ven t io f l a t i ; 
ed aggiugne , che gli antichi generalmente 
li coníideravano per la piu ordinaria occa-
íione di eíía : I n f a t t i , d ic 'egl i , da queíla 
forgente fi pub dedurre una moltitudine di 
cagioni di una palpitazione íimpatica , per 
cagion del ventricolo, del diaframma , del 
mediad inum, &c. 

A l t r i vogliono che la fola caufa pal
pitazione fia un fangue vifeido; che, perla 
fuá ílraordinaria rarefazione, di'atando l'ar-
teria pulmonare , e per cotal mezzo apren
do la cavita de'fuoi vaíi capillari verfo i lo
ro eflremi; o , con queíla dilatazione com
prime ndo gli altri piccoli vafi de' polmoni , 
impedifee che i l fangue continui ilfuo moto 
di circolazione con liberta; e cosí occafiona 
Uña palpitazione del cuore. 

T u t t i . queíii Autor i tengono la palpita
zione per una malattia grave e pericolo-
fa , e Galeno oíferva , che chi n 'é afflit-
to da giovane, non giügne mai ad una eta 
vecchia . 

Secondo il parere del Dottor Pifone , 
della Facoltsa di Parigi , la palpitazione del 
cuore pub nafcere , o da troppo abbqndan-
te ferofita , che gonfia la propria membrana 
del cuore ; come trovo Galeno che foííe ñata 
i l cafo, in una feimmia ch'egli avea aperta i 
o da troppo grande quantita d' acqua con-
tenuta nel pericardio ; per lo qual mezzo 
i l cuore eííendo anguftato e refo incapacedi 
moverfí con la fuá ufata liberta, é coftret-
to a fare diverfi come balzi o mezzi bat-
timenti , in vece de' moti regolari di pr i 
ma ; ovver' eziandio da una ferofita gittata 
ne' ventricoli del cuore , o dai vafi grandi 
che fomrainiñrano i l fangue, o dai polmoni, 
o dai cervello. 

D i quefte tre caufe, la piu ordinaria fem-
bra eííere la troppo grande eíknfione del pe
ricardio, per 1' acqua , flecóme trovafi eííere 
aecaduto , ne' corpi della maggior parte di 
quelli che fí fono aperti dopo una tale malat
t i a . Vedi PERICARDIO. 

La diverfit'a delle caufe fa fintomí diffe-
rent i . La bóllente ferofitíi gittata fuor da' 
vafi fanguigni nel cuore, fi dimoftra pergl' 
improvifi battimenti delle tempie , per lo 

X 2 mor-
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mormorio nell'orecchia, per la viíU tene-
brofa, pe' dolori vaganti nelle diverfe parti 
del corpo. 

Nella palpita&ione prodotta dalla copia 
d' acqua nel pericardio , o dail' umore che 
gonfia la propria membrana del cuore ; i l 
cuore par come foííbcato nell'acqua, i l pol
io é debele, la falpitazione continua, o po
co meno; okre una propenficnc alia febbre , 
c difficoka di refpiro . A l che íi pub aggiu-
gnere, che i l male in quefto cafo viene a po
co a poco. 

La pnip¡taz:ene provegnentc dalla lerofi-
ta fi cura col íalaíío ; le altre col purgare . 

PALSGRAVE , un termine uíarto da?Te-
defehi , che ha la ñeíTa fignificaiione , che 
Falatino. Vedi PALATINO . ' 

E' cempoílo dal Latino Palat'mm , e tíall' 
Oilandeíc o Teu tón i co , grave , governatore ; 
q. d. governatore o íoprantendente d'tl pala-
gio di un Principe . Vedi GRAVE . 

P A L U D A M E N T O , neirantichita , Chla-
wys : un veilimento che portavano i Remaní 
m tempo di guerra j ed era come la cotia 
d' armi de' loro principal!. íoggetti , íopra 
lu t to de1 Gcncrali ; che per tal ragione C 
diflinguevano col íiíolo di paludati . Vedi 
CLÁMIDE . 

I íbldati non. avendo che eerte cotte , 
o vefli corte, eran percib detti Sagat í , Vedi 
SAGUM . 

Quefto veilimento era aperto fui fi anchi , 
con maniche corte , raíiomigüate da alcuai 
alie ale degli angioli, e non veniva giu , piii 
bafio de! bellico 

Era o blanco., o roíío : Valerio Maffimo 
offerva, che fu un mal augurio per OralTo , 
1' averglifi dato un paludamento ñero : Pid-
lum ei tr a di tura efi Paludamentum , cum in 
prxlium cuntibu.s, álbum aut purpureum daxi 
Jolerct. 

Cornuto dice , che í Reman í portavano 
la Toga n%\ tempo di pace , ed il Palada-
mentum nella guerra . — E di qui haJ'ori-
gine quell' efpreíüone, Togam Paludamcmo 
rnutavit 

P A L U D E (ne i r ing lefeMoRAss* , ), un 
fondo baíío , umido-, paníanofo che rice-
ve le acque da di fopra , íenza avere al-
cuna difcefa o china per farnele di nuovo 
«feire. 

* Somnero deriva ta parola morafs dal 
Spjfvm o i e r i q l a g o ^ Salmafto da ma-
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re , eolkzion d1 acque ; altr i dal Tederc& 
maraíl , un luogo limo/o ; ed altri det 
marefe, o maricetum, a mariícis, i . e, 
da giunchi marini. 

Nella Scozia, nell 'Irlanda, e nelNord d' 
Inghilterra , v1 é una fpexie particolare di 
pa íud i , chiamati mojfes , o peatmoJJ'es, da do-
ve i paefani ícavano la loro gleba o zolla com-
buflibile. Vedi TURF. 

I I Conté di Cromartie da un particolare 
dettaglio di queíle paludi nelleTranfaz. Fi~ 
lefof. Elleno fono coperte di una crolla e¡-
bacea, feíto cui v ' é una térra ñera , u mi
da , e ípugnoía j in alcuni luoghi di pochif-
fimo fondo , in altri piu ; e d' ordinario da tre 
o quatero, Cno a fette odotco pie di profon-
dita, benche in alcuni pechi íiti due otrevol-
te altrettanto. 

Queüa térra ñe ra , fpugnofa , 11 tagíia m 
quadretti bislunghi, con certe zappe di fer
io fatte a tal uío , otto o nove oncie lun-
ghe , e quattro o cinqug lafghe ; fecondo 
che fi tagiiano, portaníi e ciftendonfi fopra 
un terreno f e c c o p e r c h é i l Solé e U aria gl51 
indurioo , ed afciughino . Alcuni diventam 
piii dur i , altri piu molli , fecondo la natu
ra della té r ra : Piu ñera e folida ch' t i l ' c ,. 
•tanto da miglior fuoco : e i pezzi meno 
íJimati fono i piu leggieri ^ i men neri^ ed i 
piii fpongiofi 

Quando fi é fatto i t tagíia. d' una fuper-
fizie di quattro o cinque pollici di profon-
d i ta , fi va giu avanzando ad un' altra , e 
si vía vía alia terza ed alia quarra, finché 
ü giugne al duro álveo ; quando 1' acqua 
non íermi i lavoratori , la quale pero tal-
volta fanno. fcoiar.e , fe poífono. con un cá
pale j ma dove lor non riefee , ivi Tacqua 
üagna . In cotefle íbíTe , o buche , gia fca.-
vate, dove 1'acqua impedifee il taglio della 
térra fpongiofa fui al fondo le fleífe cave 
o foíTe íi van riempiendo. di nuevo. , den
tro alcuiii anni , di altra térra fpugnofa 'r 
che coir andar del tempo giugne alia con-
fiílenza di prima ^ e íi puo fcavare ., Quan
do por i l fondo é fcavato giu giu fino alTal-
veo duro , la térra alior non fi rinova, ce
rne nell'altro cafo; benché fia, flato offerva-
t o , che fe íi taglia ben giu fin ali'alveo p 
ma che ja gleba erbofa tagliata dalla cima 
fi slarghi o diflenda leggiermcnte fopra i l 
detto álveo, ta decorfo di tempo, i l mofeo-
crefee di nuo.vo ., Queíli. moícbi. fono feni-
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ttté pian i e a livello \ benché fpeítú fe ne 
trovino su i colli , e fin vicino alie íbm-
tnita . Molte altre curiofe offervazioni fo-
pra quefta fatta di paludi ( moraffes) fi pof-
fon vedere nelle fopracitate Tranfaz. Filo-
fofiche . 

P A M P I N Í F O R M E Corpus, nel l 'Anaío-
ni ia , una forta di plexus o intrecciaraento 
e gruppo di vaíi íanguigni , formato dalle 
vene fpermatiche; che, nellor progreíío per 
l i tefticoli , coñituifcono un corpa , chia-
mato corpus varicofum pampiniforme, o py-
ramidale . Vedi PYR AMIDA LE Corpus, Ve
di anco TESTÍCOLO , SPERMATICA Ve
na , &c. 

P A N A C E A * , H A N A K E I A , una Me
dicina univeríale ; od un rimedio per tutte le 
malattie . Vedi ELIXIR, &C. 

* La parola ¿forma ta dal Greco iruv , tutto , 
ed dKio îca , curo. 

I I diligente e predio Boerbaave gitta a 
térra la nozione átWc Panacee j e fa vedere , 
dalle differenti caufe , nature, ef íet t i , fedi, 
&c. de' morbi , che parecchi fi poffono cu
rare con una medicina i ma tutti , non mai . 
Vedi MEDICINA , &c . 

Egli offerva, che i piu univerfali rimedj, 
che a noi fian noti , fono V acqua , i l fuo-
co, i l mercurio, e V opio j ed aggiugne che 
con queíli foii , derrámente palliati e ma-
í che ra t i , alcuni han pretefa la riputazionc 
di medici univerfali . Vedi MERCURIO , 
OPIO, &C. 

PANACEA, PANACES, o PANAX ( paro
la Greca che fignifica un rimedio i l qual fa-
na tutto) 5' applica anco a diverfe piante , 
per cagione deile fíraordinarie vlrtu afcritte 
ad effe. 

V i fono tre di quefle Pan arce peculiar-
mcnte decántate appo gli anticbi: F craclea, 
1' ajclepia , e la chironia ; cosí chiamate 
dai loro inventori , Ercole , Afclepias , e 
Chirone. 

La prima é la Panax Heraclea vera fie id-
nece folio . Dalla radice e dal gambo di elfa 
íi eílrae per incifione, lagomma opoponax. 
Vedi OPOPONAX . 

L' afclepia fecondo alcuni Botanicl, é mía 
ípezie di férula , che Gaf. Babuino chiama 
Libanot 'ts férula folio & femine . 

La ehirmia y fecondo alcuni é una fpezie di 
behamhemum • fecondo Bradley , é l'erba vul
neraria j di Dorea. 
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P A N A T A * , OPANATELLA, un cibo, © 

maniera di v i t t o , che confia di pane bollito 
nell'acqua, fin alia confiftenza di polpa Í e 
daiTi alie perfone inferme , che non han d i -
geílione forte , |o alie quali farebbono inop-
portuni i cibi piüduri e di difficile digeftione. 
Vedi DIETA . 

* La vocee formata dal nome del principal 
ingrediente•) pañis , pane. 

Qualche volta fi fa tenue , e feorrente , 
ficché pub fervire di bevanda ; ed alie volte 
anche íi raddolcifce , &c. per renderla piu 
grata ai palato. 

P A N A T H E N i E A , n « ¡ ' « W « , ne1!'an
tichita , una fefla celebrata in Atene , a 
onore di Minerva, che i Greci chiamavano 
y'lthena. 

Harpocratione é Suida riferifeono la fuá 
inítituzione ad Erichthonio quarto Re d'Atc-
ne, i l quale viííe avanti Tefeo . Teodore-
to folo dice che la felfa fu fondata da Or-
feo. — Sia come fi voglia, fin a Tefeo , 
queíla fu una particolar feña della Cit ta d' 
Atene, e fu chiamata fempiieernente ylthe
vea ; ma quefto Principe avendo imito tut
to i l popólo dell' Attica in una Repubbli-
ca , ognuno intervenne alia Fe ¡ta j don
de i l nome Panathemca, cioé fe fia di tutta 
1'Attica. 

In fatti tutta i5 Attica era prefente ; e 
ciafcun popólo ( Í>^OÍ ) mandava un toro 
per l i facrifizj, e per lo mantenimento della 
numerofa gente iv i raccolta. 

Se mangiavano a fia i , é verifimile che af-
fai pur be ve (Tero; e ne fon teüimonj í v a f i , 
fuor da' quali bevevano , ch1 erano chiamatl 
Panatbenaica , ciafcun dc'quali tenca due con-
gii e mezzo. Vedi CONGIUS . 

V i erano due forte di Panathemca ; \egran~ 
d i , celébrate ogni 5 anni \ e le piccole , ogní 
anno , od ogni 3 anni; fe crediarao alT Auto-
re dell' argomento dell1 orazion di Deraoflene 
contro Mid ia . 

Nelle Panathsnaa fi faceva una del íePro-
ceffioni che gli antichi chiamavan Pompa ? 
compofia de' vecchi i piu aliegri e viva-
ci , ognun de' quali portava in mano un 
ramo d 'ol ivo; donde furon chiamati Thal-
lophori. 

Cib fi facea per añorar Minerva, in qua-
Uta d' inventrice dell' u l ivo; per la qual ca
gione v i erano anche de' combattimenti , 
ne' quali 1 vincitori eran premiati con vaíi 

á olio» 
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Ó'ol io , e coronati con corone d'ulivo . Era 
un deli t to, fe alcuno degli fpettatori fí trova-
va veílito di ñero» 

Le cerimonie eran le fleffe nella feíla 
grande, e nella picciola ^ toltane una ban-
diera in cui T azioni della Dea erano rappre-
íentate in ricamo lavorato da giovaneíte , 
coi nomi di quelli che fi erano fegnalati 
nel fervigio della Reptibblica ; la qual 
bandiera fi portava folo nelle Panatkenee 
grandi * 

PANCARPUS * , nell' anticbita, uno fpet-
lacolo , od una pompa , che gl' Imperatoii 
Romani frequenteraente efibivano al popólo • 
.VediSPETTACOLO . 

* La voce e formal a dal Greco irav y tutto s 
€ K a f M o í , fmt to» — Donde fu dato pur 
quejlo neme dagli Jltenieft ad un facrifi-
z io , nel quale f i offeriva di tutte le forte d i 
f tu t t i i . 

11 Pancarpus era come una eaccia : per 
compier la quale, chiudeafi nel circo , od 
anfiteatro un buen numero di b e ñ i e , come 
Jeppri, eervi, tori T &c. in coteflo circo fi 
traípiantavano ípeíib dcglt al be r i , . cosí che 
formavafi una fpezie di bofeo , in cui le 
beílie lafciavanfi in liberta» Vedi CIRCO, J, 
ed ANFITEATRO ¿ 

Le beftie venivano cosí abbandonate al
ie voglie del popólo; cioe a tuíti quelli che 
erano preparati ad aver parte nel divertimen-
to della caecia ; ed infeguivano , tirava-
no , ed uccidevano , tagliando a peizi 
quanto potean mai predare . Eliogabalo , 
i Gordiani, e Probo, diedero affai volteque-
fto divertiraento. 

Gafaubono , Guiado , Pithou , &c. fann'il 
F anear pus e la Sj/lva t una cofa fleífa : Sal
ina lio v i raette della diverfita . La Sj/lva-
íecondo \m era un: divertimento come quel-
¡o che abbiam defcrittodi fopra, mail Pan-
tarpus era un cornbattimento, nel quale la 
gente robufta ,. üipendiaía a tal uopo, coni-
battea colle fiere ; la qual opinione egli 
conferma colíe autorit^, diCaífiano,. di Giu-
í l in iano , di Claudiano, di Firmico , di Ma-
si l io , e Caffiodoro . 

PANCHREAS . Vedi V Articolo PAN-
CREAS . 

PANCHRESTOS * , nella Medicina , una 
panacea,, od un rimedio per tut t i i malí . 
Vedi PANACEA . 

P A N 
* La parola e Greca , Tlctyxpv-a , fe** 

mata da irav , tutto , e XP"1?0* y 
utile. 

P A N C H Y M A G O G U M * , nella Farma
cia, un eíiratto d'aloe , di rabárbaro , di 
fenna , di fcamraonea , di jalapa, di agá
rico , di coloquintida , e di elleboro ñero „ 
Vedi ESTRATTO. 

* La parola e formata dal Greco ir&.v y 
cmne , e yjjyios fuecus , ed ayw du-
cere. 

E' cosí chiamato, per efFere una compoíl-
zione di- tutte le fpezie di purgativi , ed 
avere percib la virtíi di purgare tutte le 
forte (Tumort del corpo ad u a í r a t í o . Vedi 
PURGATIVO. 

P A N C R A T I U M * , YítyKpwrm , appref-
fo gl i anticht , una fpezie di efercizio fra-
mííchiato, i i quale coüa della loíta j e de'pu:-
gnr, o del pugilatus 

* La voce: e ccmpofla da T J W , tutto y e 
x f a T - í w , fupero. 

I I Pancratium era i l terzo efercizio ginna* 
ftico , e non fu introdotto fe non lungo tempo 
dopo i p r imi . Vedi GINNASTICA . 

Color, ch'erano impegnati in queíli efer-
cizj , eran chiamati Pancratiafcfi ; i l qual 
neme fu dato puré a coloro che non fi con-
finavano ra un folo efercizio ^ mariufeivano 
in diverfi . 

PANCREAS * ,, TlctyKpmí- , nella No to -
mi a , popolarmente chiamato Jtnimdla , e 
una ghiandola conglomerata, di gran mo
le ; ovvero un corpo comporto di un infini
to numero di picciole glandule , collegate 
adíeme nel i ' ifteífa membrana comune j 11-
tuata nel fondo e nella parte di dieíro dei-
lo ílomaco. , e fiendendofi dal duodenum 
fin allamilza. Vedi T ^ ^ . ^ í ? f . ( Splanch. ) 
Fig. ! • l i t . f . Vedi: anco GLÁNDULA,,. STO-
MACO , &e. 

* La parola (* formata-dal Greco irxry tutto p 
e ycpzas,. caro r carne.-

Le glandule delle qual i ella coníla fono 
légate aíEeme ú per lo vafo come per la 
membrana , proprj d i eiafeuns di eííe ; e 
tutte infierne fono riveílite laicamente di una. 
füítil membrana, dal peritoneo . 

I I fue colore é d i carnagione $ la fuá for
ma fimile a quella della lingua di un cañe,. 
8 , o 9 dita lunga , 21- larga, ed uno groí-
ía> i l fuo pefo 4 0 5 oncie. Le fue arteric 

vea-
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vengono dalla celiaca i le fue vene vanno 
alia porta ; i íuoi nervi vengono dal plexus 
hepaticus. 

Ciafcuna glandulctta ha un dutto efcre-
torio ; tut t i i quai dutíi unendcfi forraano 
un dutto eícretorio comune, chiamato 
PancYcatkusVinftmgi, da Wirtfungus , pro-
feflfore d' Anatomía in Pa-doa , chene fu i l di-
fcopritore. V e d i D u n o . 

Qiiefto Dutto , correndo lungo i l mezzo 
del páncreas , raette nella cavita del duode-
nurn, generalmente per due bocche , Tuna 
<]uattro o cinque dita difotto del pyloro , 
alie volte all' ifteífo orificio che i l duélus 
choledochus ; 1' altra piu abbaíío . Egli é 
della groííezza di una penna, vicinoagi'in-
teílini j ma men groífo , piu lontano . De 
Graaf oííerva , che fpeffe volte egli é 

11 Páncreas ferve a feparare un paríicolar 
umore dal fangue, chiamato i l fugo Pancreá
tico. Vedi PANCREÁTICO . 

PÁNCREAS Afellií , nell' Anatomia eom-
parativa, h una ghiandola grande, nel mez-
zo del mefenterio di alcuni bruti5 fpeziab 
mente de1 cani; a cui , la maggior parte de' 
vafi lattei concorrono ; e doode i l chilo é 
tramandato , per vafi grandi , che hanno 
ia lor origine immediatamente dagü intefíi-
ni , e chiamati LaUea fecundí gcmris. Ve
di MESENTERIO . 

Egli ha i l fuo nome dall' Autore che pri-
mo 1'oífervb, eioé da Afel l io . Vedi LAT-
TEO . — M . Perrault offerva, che i l pefce, 
chiamato P/^re, hz 4^0 Páncreas ; quantun-
quenonabbia fe non cinque d u t t i , che met-
tono negl'inteflini., ciafcun de'quaíi corrifpon-
de ad 80páncreas, edue d'effi a 100 per uno. 

P A N C R E A T I C O ^ , un fugood umo
re infipido, l impido, íeparato dal fangue, 
e preparato nel Páncreas . Vedi P A N -
C R E A S . 

Quefto fugo non é acido, come i piíitra 
g l iAu to r i han fuppoño; né alcalino, come 
alcuni a l t r i ; ma un poco falino, e molto raf-
fomigliante alia faliva nella fuá origine , ne' 
fuoi vafi , e nelle fue proprieta . 

Egli é trafportato per W áni to Pancreatl-
nel duodenum , dove ferve a diluiré i l 

chilo , a renderlo piu fluido , e idóneo ad 
entrare nelle bocche de'vafi la t te i ; e forfe 
per temperare e diluiré la bile , cambiare 
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la fuá vlfcofita, la fuá amarezza, i l fuo co
lore , &c. e farla mefehiare col chilo , affi-
ne di ridurre i van fapori, odori, e le va
ríe proprieta, de' cibi in un che omoge-
neo . Vedi BILE, CHILO , e CHILIFICA-
ZIONE. 

JaníTon ab Almeloveen vuole che Wfugo 
pancreático , fia ñato noto a Ippocrate e a 
Galeno. — De Graaf, medico Ollandefe, 
ha trovata la maniera di raccoglierne una 
quamita , per farne efperimenti ed ha 
pubblicato un Trattato appunto de Sueco 
Pancreático . 

Brunnero riferifee, che eííendo flato in di-
verfi cani legato e tagliato i l dutto Pancreático, 
eglino continuarono a mangiare e bere*, ed 
a compiere tutte V altre funzioni della v i 
t a , ficcome al folito. U n di effi parve fola-
mente che aveífe un appetito piu grande . Ve
di DUTTO. 

P A N D E T T E , PANDECTJE*, nella Giu-
Tifprudenza; i l Digeflo , o la raccolta fatta 
per ordine-di Giuftiniano, di 534 decifioni, 
o giudizj degli antichi giureconfubi, fopra 
altrettante queftioni occorrenti nella Legge 
civile ; a cui diede quelFlmperatore la forza, 
e l'autoritadi legge, con laPiflola che v i ha 
prefiífa. VediDiGESTO . 

* La parola e Greca i r a v ^ i X T c u , compofla 
da ww, tutto; e S ' i X 0 ^ > capio , ab-
braceto : q> d. una Compilazione , cd un 
libro che contiene ed abbraceia tutte le 
cofe. —- Abbenche altrl , tome Bartho-
lo , vogliano che fia formata da irav , 
e (Te^o^cM , come fe quefli L ibr i con-
tenejfero tutta la dottrina della Legge . 
Pandette coílano di 50 l ibri , e fan la 

prima parte del Corpo della Legge civile . 
V e d i l ^ e C i v i L E . 

Venivan dinotati per mezzo di due ^TT; 
ma iCopift i avendo prefi quefli due per 
íf, i l coftume énato di citar kFandette con 
quefta ultima nota ff. 

Le Pandette Fiorentine , fono le flam-
pate da un famofo manoferitto antico i n 
Firenze. 

Papias eflende la denominazione di Pan
dette , al Vecchio ed al Nuovo Tefla-
mento. 

V i fono p u r é , PANDECTA M?^/V/w¿e , 
Pandette della Medicina j una fpezie di D i -
zionario delle cofe che fi riferifeono alia 

Me-
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Medic ina; ccmpilato da Matt. Sylvatico di 
Man toa, 11 quale viíTe verfo T anno 1297. 
Leunclavio ha pubblicato le Pandette dclla 
Turchia , ed il V e í c o v o Rever:dge le Pandette 
de' C a n o n i , PandeBa Canonum . 

P A N D I C U L A T I O , in un fenfo genéra
le , é un moto violento, e tenfivo de'folidi, 
che d' ordinario accompagna i' alto di sbadi-
gliare; e che d' altra güila cbiamafi , Stira-
mento. Vedi SBADIGLI ARE . 

PANDICULATIO , íi prende anco in un 
fenfo particolare per quella inquietudine , 
d iñend imento , e fvcgliatezza , che per lo 
piíi accompagnano il freddo acceifo di una 
febbre intermitiente . Vedi INTERMIT- • 
TENTE. 

Si crcde che provenga da una dilatazio-
ne convuifiva de'mufcoli, con cui la natu
ra fi sforza di rigettare da sé qualche cofa 
che la diñurba. 

P A N D U R A , o PANDORON ¥ , un iílru-
mento rauíicalc , ufato dagli antichi ; fomi-
gliante al liuto . Vedi LÍUTO . 

* La. parola Jccondo aleunt , e formata 
dal Greco i t w , e Stcmv , t. e. ogni dom , 
cgni j o ñ a di doni . Jfidoro dirha quefto 
nome da Pandero inventare del'C ifiru-
mento, altri da Pan , a cui n attriimi-
feono r invenzime, Jiccome anco quella del 
fia uto. 

Egl i ha F iñe í fo numero di corde, che il 
huto; ma fono d1 ottone, e per confeguen-
za dan no un fue no piü grato . T fuoi tafti 
fono di rame, come quei del íiflro ; la fuá 
fchiena piatta come quella della chitaría ; e 
gli orli della fuá tavola , non men che le fue 
coñe , fono tagliati in feraicircolo . 

D u Cange oíferva , che Varrone , Ifidoro, 
ed altri degli antichi , tic fanno menzione co
me di un iftrumento di tre fole cordedonde 
qualche voka fi parla di effo , fotto la denomi-
nazione di rfAyjpfrov, Trichordum -. 

P A N E . Ved i 1'Articolo MUNIZIONE. 
PANE Francefe . Vedi i' Articolo FRÁN

GESE . . 
PANE con gengiovo. Vedi i' Articolo GEN-

GIOVO. 
PANE Lievitato . Ved i V Articolo C u o -

CERE . 
PANE non Lievitato, &c . Vedi 1' Artico

lo CüOCERE. 
P A N E G Í R I C O * i PANEGYRIS , o PA-
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NECYRICUS , u^, orazione in lede di qual-
che eccellente per fon a, o virtu. Vedi ORA-
ZIONE . 

* I I nome e Greco , iravvyvpis , da iruv , 
ed a-) nfM , radunare , perche árticamen
te fi facen quejh difeerfo encemiaftico nel-
le pubbliche e folenni afjemblee de' Greci, 
o nc loro gimchi, nelle loro fe fie, fiere , o 
radunanze r eligió fe . 

I l Panegírico íi novera tra le orazioni 
del genere d i m o í h a t i v o . Vedi DIMOSTRA-
T 1 V O . 

Per fare piu folenni i lor Panegirici, ufa-
vano di cominciare dalle lodi della Del
ta , ad onor di cui celebravano i giuo-
c h i , &c. apprefio difeendeano alia lode del 
popólo o del paefe , dove fi celebravano ; 
quindi a'Principi o M a g i í l r a t i , che lor pre-
fiedevano ; ed alia fine a1 campioni, c fpe-
zialmente a'vincitori , che avean guadagna-
to il premio. 

I I P. de Colonia efpone due meted i , o fe
rie cffervate n ¿ Panegirici. •— Vartificiale ^ 
dove , fenza alcun vi guardo alF ordine del 
lempo , ogni cofa fi riduce a certi capí . 
C o s í , Tu l l i o riferifee tutta la lode di Pompeo 
alia fuá perizia in guerra , alia fuá v i r t u , alia 
fuá autorita , e fortuna . 

L'al tro natúrale , in cui l'ordine edil tem
pe della floria fono oíferva ti . Quefta ferie 
ei la divide in tre periodi; lo fpazio avan-
ti la naícita della perfona, quello in cui el
la viífe , e , fe "é morta , quello che al'a 
fuá merte é fufieguito . Quefta ferie natu-
rale ricerca moho me no d' arte , di genio , 
&c. che l'ahra . 

I luoghi, o fon ti del Panegírico fono prin
cipalmente la fa mi gli a , la patria , gli augu-
rj nella fu a naícita , le fue virtu , i takn-
íi o le doti del fu o corpo, e del fuo fpirito, 
gli onor i , le ricchezze, la maniera della fuá 
morte, e le fue confeguenze . 

PANEGÍRICO, Í I A N H T T P I K O S , é an
co il nome di un libro di Chiefa , in ufo 
appreífo i Grcci ; cosí chiamato perché con
tiene panegirici , o diícorfi in lode di Gcsu 
Criíto , e de'Santi . Trova fi in M S . in mol-
t i íhme Chie í c \ ma non é V iüeífo in tulle ; 
ogni Chiefa avendo li fuoi Santi particolari \ 
ed i compilatori di queíla ípezie di l i b r i , comu-
nemente accomedando le loro raccolte al gü
ilo della lor propria divozione , 

Sonó 
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^ono difpofti fecondo l'ordine ck'mefi, e 

fovente eoílano di 12 vo lumi , corrifpondenti 
ai 12 roefi dell' anno . 

.PANEL , PANELLA , PANELLUM , nella 
le^e , dir iva, fecondo Spelmano , áaPagel-
ia'A um fchedula, o cartella : nel qual fenío 
noUiciamo, a panel of parchmem, una pagi
na di pergamena, &c. 

PANEL, O PANNEL, piu comuncmente 11 
ufa per dinotare una fchedula, cd un rotu-
\o che contiene i nomi di que' Giudki ( Ju-
rors) che i l Sheriffo rimette a dar fenteoza 10 
qualche caufa. Vedi JURY,. 

Quindi, empanelUng of a Jury, non c al-
íro che il regiflrare che fa i i SherifFo, i no-
mi de1 Giudici , in un Panel o ui una fche
dula , o pergamena ; chiamata anco , Panel
lum ajjifx. Vedi X^SSÍSA . 

Coke fopra Littleton , vuole che Panel fía 
una parola Inglefe , e fignifichi una piccio-
Ja parte j quafi un diminutivo della parola 
Pane, parte. Ma Spelmano lo prende per un 
abbagik). 

P A N E R R E C C I O , Panañt ium * , o Paro-
nychia , nella Medicina , é un dolorofo tumo-
re , od infiammazione , provegnente fulTefíre-
initk deile dita deile man i , o de'piedi. 

* La parola Latina Panañtium , ctti tro-
v i amo in Jlpnleio , e formata probabil-
mente dal Greco irapoyux^ •> (1' un aíct'ff0 
alia radice del? unghfe ; da irupu, juxtag 
e ouv% , unguis . 

Egli ¿ eaufato da un umore acre 9 o fali-
no, che s'annida tra I'oífo ed i l periofteo , 
ed i nervi e i t tndini . 

U n rimedio infalübiíe , é aprirlo colla 
punta di una htu-etta , o con qualche un
güen to , e quindi immergere ii dito in una le-
feiva di cenen di v i te . 

Oitre la fpezie benigna Panenicci, v'é la 
maligna. 

11 Pancrriccio é oltre mifura inquieto e mo
tile . Onalchevolíapicgaad un'apollenia, ma 
piíi comuncmente cancrena. 

I I Dottor Burnet dopo la cavafa di fan-
gue , cd i riraedj univeriali, ordina al pazien-

di tenere i l dito per un poco in un ovo 
marcio, o in un íorcic putrefatto . Hclrnon-
2,10 ^ice d'aver veduío un dúo cosí groíTo 
come un braccio, per un pancrriccio , curato 
tregandolo COn ¿e] fangUe y e poi involgen? 
dolo neüa pelle üqa tppinara . Riverio 
sggiugne, che í e n u c ú diip offefo nell'qre^ 

Tom, VI , 
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chia di un gatto, fana dal pancrriccio in duc 
ore. Obferv.63. Cent. 4. 

PANES , nella Teología degli antichi. Ve
di FAUNI, e SÁTIRO, 

P A N I C O , o T/morPÁNICO , un termine 
ufato per dinoíare una paura fuperflua, o mal 
fondata » 

PoÜeno trae 1'origine del!a f r a f e d a P ^ , 
uno de' Capitani di Bacco, che con pochi 
uomin i , naife in rotta un gran numero d i 
nemici , mediante uno íhepito che i fuoi 
foldati follevarono in una valle fparfa di ru-
pi o faíTi , al favor di un eco moltipli-
ce. Avendo queño ílratagcma fatto appari-
re i l lor numero moho maggiore di quel 
che era realmente , i l nemico abbandonb 
un campo opportuniíBrao, e fi dié alia fu
ga. — Di qua tutt i i t imori mal fondati 
e fenza ragione , fono flati chiamaíi Pa-
nm i e cib diede occafione alia favoladell' 
e líe re (lata la ninfa Eco amata da cote-
fio D i o . 

A l t r i derivano 1'origine dell'cfpreffione , 
dalle guerre de'Titani contro g l i D e í , nelle 
quali Pan fu i l primo che mife i l terrore 
ne' cuori de'giganti. — Theone fopra Ara-
to dice , che ei fece tal cofa per mezzo di 
una conca marina , la qual g!i ferviva di 
tromba, d i c u i e r a e g ü ña toTinventore . 

P A N I C U L A , nella Botánica , una bar
ba molle , lanofa , su cui pendono i femi 
di alcune piante : come nclle canne , nel 
mig l io , Scc. 

Ta l i piante fono quindi ch i ama te Panicú-
lata Plantx. Vedi PÍANTA. 

P A Ñ I S &Cerevif ia4(f ifa . Vedi ASSISA. 
PAÑIS & CerevifuEmendatio. Vedi EMEN-

DATIO . 
P A N N A G I U M liberum, O/WPANNAGE, 

nelle no íhe leggi, era una franchigia , od un 
privilegio di poter laíciar correré liberamente 
gli animali porcini in certi bofehi, accor-
dato a certe prívate perfone, e a diverfe ca
fe religiofe. 

Lindwcud definifee i l Panagium per pa-
Jlus pecorum in nemoribus, & infiivfst mpo-
te de gtandlbuf & aliis jmblíbus arborum 
Jylvejlrium , quarum JruBus aliter non jolent 
colligi. 
. E anco mentovato nello Stat. 20. Car. I I . 

Quifque villanus habens decem porcos, dat unum 
porcum de Pannagic y donde raccoglicfi , che^di 
dieci porci , fe ne dava uno per i l Pannaejo. 

y PAN-



170 P A N 
P A N N E G G I A M E N T O , od ÍIPAKNEG-

GIARE , nella Pittura , e nella Scoltura , é 
la rappreíentazione dtgli abbig'iamenti , o 
del veílito dellc figure umane . Vedi FI 
GURA . 

Nel fenfo genérale , pctnneggiamento incbiu-
<3e non folamente le vetti di un uomo , ma 
ancora la tapezzeria , le tele , e mohiíííme 
altre coíe , che non fono carnagione , né pae-
laggio. Vedi PITIURA. 

L'arte del pannegg'iare confifte fopra t u t t Q 
i n t r e p u n t i , cioé nelTordmar le pieghe , ole 
falde ; nella differente qualita de'drappi ; e 
nella varieta de' lor colorí . 

Quanto alie pieghe, debborio maneggiarfi 
c o s í , che fácilmente v'accorgiate, che cofa 
é quello che íi copre , o lo diflinguiate da 
qualunque altra cofa . Efempigrazia , che 
vediate che é u n braccio quello che é fotto 
i l panneggiamento , e non una gamba , &c . 
Le pieghe in oltre debbono eííere grandi , 
perché rorapono e dividono meno la v i -
fía . — V i debbe eííere parimenti del con
traído fra eíTei che fe no , úpanneggiamento 
fara duro. 

La qualita de1 drappi dcbbefi purconfide-
rare non poco ; alcuni di eííi facendo natu
ralmente pieghe irregolari, dure, eabrupte, 
ed alt i i , fácili e morbide . La fupeifizie di 
alcuni drappi , di piu ha luftro^ d'altri , é 
fofea o cupa ; alcuni fono fini e írafparenti; 
altr i forti e fol idi . 

La varieta de' colorí , quando é ben ma-
neggiata , fa la gran bellezza di una pittu-
xa ; non cífendo tutt i amicabili , né ben af-
fortiíi l 'un ver Taltro; e non dovendofi mai 
alcuni di effi mettere vieino a certi a l t r i . Ve
di COLORIRÉ, OCOLORITO. 

M . de Piles moltiffitne buone oííerva-
zioni , intorno al panneggiamento . I i fuó 
primo effetto , e quello che i l pittore deve 
avere principalmente in mira , fié, dic'egli, 
efprimere la cofa , che íi fuppone che i l 
drappo ricopra; non íi dee far ma i , attac-
cato alie parti del corpo : una gran legge-
rezza, e mozionedel panneggiamento, f o n o 
íoiamente a propofito per le figure che fono 
i n grande agitazione , o efpofte al vento . 
Le nudita delle figure devono eífere fempre 
difegnate , avaníi che i l pittore s'accinga al 
•panneggiamento, Paolo Veronefe in quefta par
te é flato ecceüeníe . 

P A N N I C U L U S * j ueii' Anatojuia , un 
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termine frequentementc ufato , per dsnotare 
una membrana . Vedi MEMBRANA . 

* La parola t Latina , formata per diminu-
ztone da pan ñus , panno , q. d.picciol pan
no , o tela di tejjittna fina, 

Quindi , Fanniítiíus adipofus , &c. é l* 
ifteíío che membrana adipofa , &c. Vedi ADI
POSA , &c. 

PANNICULUS carnofuí , é una membrana 
carnofa , che gli antichi Anatomici fuppo-
nevano efTere comune a tutto i l corpo , ed 
eííere i l quarto integumento di e í ío , dopo 1' 
epidermis , la cutis , e V adipofus . Vedi 
PELLE. 

Qucfto Pannicolo enrnofo, fecondo effi , | 
una denla membrana , che cuopre tutto i l 
corpo j e riefee anco mufcolofa in aleune 
par t i : ma gli Anatomici degli ul t imi tempi 
negano una tal membrana nel corpo umano; 
fofienendo, che quel che gli antichi chiama-
vano i l Pannicolo carnojo , é folamente i l 
pingue o adipofo. 

I I Dottor Drake la fa una doppia mem
brana , una di cui meta forma la membrana 
adipofa, 1'altra meta la membrana communis 
de' mufeoli. 

L'ufo che gli antichi attribuivano al Pan
nicolo camofo era corrugare , e contraer ¡a 
pelle ; ma i l vero fi é , che dovunque la 
pelle íi corruga , i v i fono de'mufeoli par-
ticolari , per tal uopo , chiamati mujcoU 
cutanei. 

Quefii mufeoli erano riconofduti dagli an
tichi j ma dicevano che i l loro u ín io era r i -
flretto a moti particolari aggiungendo , 
che v i fon de' luoghi , dove non fi trova 
grafio tra la cute, zá"\\ Pannicolo carnofa ¿ i l 
che é faifo . 

I n oltre, anche negli aniraali che movo-
no la pelle , queílo pannicolo non é piíi che 
un mufeolo cutáneo, egualmentc che i l dar-
tos. V c d l D A R T O S . 

Alcuni degli Anatomici moderni tutta-
volta ammettono i l Pannicolo camofo , e 
negano V adipofa; fupponendo che queft'ul-
tima realmente non fia che una parte del p r i 
mo. Vedi GRASSO, e CARNE. 

P A N N O , nel commercio particolarmen-
te fignifica un teííuto di fila di lana in-
treccíate; delle quaii fila, alcune fi chiama-
no 1' crdito) e fi eflendono per i l lungo , da 
un capo a l í altro della pezza ; le altre , 
«hiamate la trama , fono difpofie a tra-

ver-
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vcríb ¿elle prime, o van per II largodella 

^e I Fa'/ir?:, non men che le tele, i droghet-
ti le fargie , 5 cainrnelotti, fi teííono íopra 
i tela] , &c. Eglino fono di varié qualita , 
fini ^roflolani, -forti , &c. alcuni fono íatti 
di lana, e queÜa di differenti colorí j le la
ñe tinte , ed accomodaíe , fi filano , e poi 
fí teííono: airri fon lavorati bianchi , e de-
ftinati a tingerfi in fcarlato , in ñero , in 
turchino, in verde, giallo, &c. •— Le loro 
altezze e lunghezze fon var íe , fecondoiluo-
ghi dove fon lavorati. 

La lenta de PANNI confifle i 0 . Nelia fi-
nezza della lana, e nell' tfler ella btn prepa
rara , o lavorata . Vedi LANA . — 2O. N c i l ' 
efl'er ella filata con eguagl ianía ; oífervando 
fempre peí5, che i l filo dclf orditura fia piü 
fino e rneglio intorto , che quello della tra
ma. Vedi FILARE. •— 30.Neir cíícre il pan
no ben lavorato e battuío ful relajo , cosí 
che fia da per tuno egualmerite ferrato , 
unito, e comparto . Vedi T i ÍSERÉ . — 4o. 
Nel non eflere la lana piu fina e migliore 
da un capo della pezza, che nel redante . — 
5o. Nella íuíficicntc fortezza dtlle l i ñeoc i -
mozze , e nell' eífer elleno della ílella lun-
ghezza che i l drappo; e che coftino di bue
na materia , come lana , pelo , o piume di 
firuzzo , od il pelo de'cani Danefi ; qucíVul-
timo é i l migliore . •— 6o. Nell'eífere il pan
no ben netto e mondo da'gruppi , e da al-
tre imperfezioni . — 7o. Ne l i' eíTere ben 
purgato , e folato con ottimo fapone blan
co, e dilavato nell' acqua chiara. Vedi Fo-
LA RE . •—8o. Nel pelo del panno, che fia bene 
ípiccato col garzo, o cardo , fulla pertica, o pa
lo , fenza troppo aprirlo o fpiegarlo . Vedi 
CARDO . 90. Ne l liício o raío eguale ed uni
to fenza che reíli i l fondo o filo nudo , o 
feoperto. Vedi CFMARE . 10o. NelFeíTcr ben 
t in to . —• i i 0 . Nel non eíTere tirato , o 
slungato pih di quel che é neceflario, perr i-
quadrarlo, e recarlo alia fuá giuíia lunghez-
zaedahexza . Vedi STENDERE . — 12O. Nel l ' 
eflere foppreíTato freddo; la foppreííatura cal-
^ pregiudicando al panno eflremamente . Ve-

Lavoro^ o manifattura de PANNI bianchi, 
migliori lañe per tal effetto 

lonoquelle^Tnghilterra ediSpagna; fpezial-
s^enre quelle della Provincia di Lincoln j e 
qusik diSegovia. Vedi LANA. 
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Per adoprarle col migliorprofit to; quand8 

elleno fon traite fuor dalle baile , debbono ef-
fere nettate o púrgate, mettendole in un l i -
quore un po'piü che tepido, compoílodi tre 
parti di acqua pura, ed una d'orina . Dopo 
che la lana é fíata lunga pezza ballantemen-
te nel liquore , si che fiafi difciolto e levato 
i l graííb , fe ne cava fuori , fi fpreme o cola , 
e fi lava in acqua corrente : Si cono ce ch' 
ella é ben purgara , quando al tatto friefee 
fecca, e non ha altro odore, che i i n atura! 
della pécora. 

In que fio flato fi mette a feccare alTora-
bra ; i l calor del Solé potendo fácilmente 
rendcrla dura , e men trattabile . Quand 'é 
afciutta , fi baíte con verghe fopra graticci 
di legno, o fopra corde, per farne ufeire la 
polvere, e ogni altra immondezza: piü che 
é cosí battuta e mondata , tanto piü mór
bida e teñera diventa , e meglio filafi . 1— 
Dopo averia battuta, fe ne fa una trafcelta 
diligente , per lévame i l re fio dello fporco, che 
le bacchette vi han lafeiato. 

EIT é oramai in iílato di oliarfi, e cardar** 
fí fopra gran cardi di ferro , collocati per 
isbieco. 11 miglior olio per tal uopo é l'olio 
cTolive; un quinto del quale almeno fi deve 
adoptare per la lana defiinata per la trama, e 
un nono per quella delT ordi to. 

Allor fi da ella a filare ; ma prima che 
la filino, la cardano , o pettinano ful g i -
nocchio , con piccioli c fini cardi j poícia 
la filano fopra la ruota; oífervando di fare 
i l filo delT ordito piü picciolo di un terzo 
che quel della trama , e molto piü üre t ta-
mente intorto ; a tal fine queíV ultimo íi 
dee filare colla cordicella aperta o diüefa , 
cd i l primo con la medefima incrociata o 
traverfata. 

I I filo a quefto modo fiiato , s'aggomi-
tola e fi riduce in macaíTe i quello c h ' é d e -
fiinato per la trama s'attorciglia od avvol-
ticchia su i cannelli, cioé su piccioli t u b i , 
o pezzi di carta, o giunchi, cosí diípolti , 
che fi poffano fácilmente introdurre nelToc-
chio della fpola. Quello per Tordito fi attor
ciglia fopra una fpezie di cannttii grandi di 
legno , per diíporlo all'orditura . Vedi SPOLA 3 
e ORDITO . 

Quando il filo é ordito, fi firopicia e s'induc-
ra con colla, fatta di ritagli di pergamena , ch'é 
la colla migliore ; e dopo afdugato , fi da a'tef-
f i to r i , che lo montano ful telaio. 

Y a Dac-
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Da eché l 'ordito é ful telajo, í teffiton, 

che fono due a ciaícun telajo , un da una 
parte e l'altro dall'altra, calcano nel mede-
fimo tempe, alternamente , fulla mcdeíima 
calcóla; cioé ora fullo fcaglione dri t to, ed 
ora fui manco ; lo che folleva ed abbaíía 
le fila deH'ordito egualmente ; tra le quali 
gittano trafverfalmeote la ípola dall' uno all' 
altro . Ed ogni volta che la fpola é gittata, 
c cosí un filo della trama é inferito nellor-
ditura , lo batíono.congiuntamente coU'iñef-
fa caíía dove é attaccato i l pettine , tra 
i cui detui le fila dell' ordito fono palíate ; 
lipetendo la baítuta o i l colpo ogni voí-
ta che é neccílario ; in alcuni panni non 
men di dodici o tredici volte , cioé fei 
coU' ordito aperto , e fette coll' ordito 
chiufo ^ 

E' da oííervare , che piu che i fili della 
trama fono battuti 1' un centro V altro , 
tanto piü ferrato ed unito i l panno riefee : 
quindi ei di vi ene idóneo a íoüenere la vio-
Jenza della macine del folatore, egualmente 
che quella del cardo, fenza ípacearfi né aprir-
íi . I teííitori continuaío che hanne i l ler 
javoro , finché tutta 1' orditura é npiena 
della trama, i l panno é finito : Si leva via 
dal telajo y fi'olgendelo dal travicello , su cui 
e Üate avvolío a mifura che fi é anda-te tef-
iende; ed aller fi da a curare o mondare dai 
gruppi, da'capi de ' f i l i , dalle pagliuzze , ed 
altre fozzure ; lo che faffi con pkciole tena-
gliette a forbicette. 

In tale flato portafi al folatore, per eííe-
re lavato con Terina, o con una ípezie di 
creta da vafajo , ben mondata e macerata 
neir acqua , che aneitefi infiem col panna 
nel í rupgolo, dove fi tola. Vedi FOLARE . 

I l panno mondandofi di nuovo. dalla tes-
ja , o dal l 'or ina, con lavarle nel 1'acqua , 
íi rimanda alie primiere mani , acciocché g l i 
ü levino le piü lievi fozzure, le piccole pa--
gliuzze , ed i quafi impercettibili gruppi ; 
apprefíb fi rimanda al folatore , o follone , 
per batterle e folarlo con acqua calda , in cui 
í ion diiciolte einque o fei libbre á'v fapo-
iie ., | l íapone pih fiiraate é 'ú bianeo, fpe-
aialmente quello di Genoa . Dopo averie fo-
lato un'ora e mezza , fi leva via per lifciaE-
lo „ cioé tirarlo da le ciraofse per i l lungo, 
aífine di torre ogni ruga o piega caufata dalla 
forza de'peílelli, caduti fulla pe?za quand'era 
pe' truogoíi ^ 

P A N 
Quefto levigamenro fi ripetc ogni due ore 5 

finché é finita la folatüra , ed i l panno é r i -
dotto alia fuá propria altezza: dopo di che, 
lavafi nell' acqua chiara , per purgarlo dai 
fapone , e dafíi ancor umido ai cardatori v 
per rilevare o fpucare i l pelo fulla banda di-
r i t t a , col cardo , con CUÍ gli fi dan duefrega-
gioni o corle Copra, la prima contio pelo , h 
feconda dietro pelo. 

Dopo queíla preparazione eííendoPi Wpan-
no afciugato , i l lavoratore o lanaiuolo lo 
prende, e gli da la pnma ci matura , •—Fai
te cib lo npigüano i cardatori , e dopo á' 
averio bagnato, gli danno moho piü difre-
gagioni o feoffe col cardo , íceondo che la 
quaíita del panno richiede : fempre offer-
vando di principiare contra pelo , e finiré 
dietro pelo ; ficcorae pur di cominciare con un 
cardo men afpro , procedendo a'piu afpri eé 
acuri, fin al fefio grado. 

Dopo cib , cffendofi i l panno afeiagato t 
rimandafi al lavoratore o lanaiuolo , che lo 
c i m a una feconda volta, e lo rimette al car-
datore, i l quale bagnandolo , lo ripaíTa quarf-
te volte gli pare, lo alciuga , e lo rimanda 
al lanaiuolo, il quale dopo d' averio cimat» 
per la terza e l ' ultima volta, lo rimette ai 
cardatori , i quali replicano 1'operazione co
me prima , finché il pelo fia ben ordinato ful
la íuperfizie del panno, da un capo della pez-
za all' a! tro . 

Deefi oííervare , che é neceffario indifpen1-
fabilmente che i l panno fia umido , finché 
fia nelle mani del eardatore *, per lo qual 
fine , fi fpEuzza di quando in quando con 
acqua L 

Finita la bifogna del pelo, a fe rúgate Ü 
panno, i l lanajuolo gli da tanti tagli o cimature 
quanto giudica che richieggafi per la per-
íezione del drappo . Si eífervi parimenti1 ^ 
che tutte le cimature devon eífere fulla ban
da dritta , eccetto che le due ultime ^ chs 
10 hann'ad eífere lull'altra banda; e che i i 
panno debbe eííere quanto mai fi pub afciutto 
per cimarlo. 

I l panno c o s í teííuto , púrgate , riíevato 
¿i pelo e cimato mandafi ai tintore . — 
Quando é t in to , lavafi in acqua chiara, ed 
11 lanaiuolo le ripiglia di nueva , cosí umi
do, difpone e riordina i lpe lo , con unafpaz1-
zol'a fopra una tavola , e lo appende su gis 
uncini 'r dove tirafi o ftendefi e nell» lu«-
ghezza , e nell' altezza , quanto bada per 



foglio 
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eguagliarlo, lifciarlo , qu adra rio , t recarlo 
alie- Xue giuñe ditnenfioni , fenza fovercbio 
üirarlo ; ofíervando di fpazzolarlo di nue
vo dietro pelo, finché é ancor umidetto íugli 
uncini. 

Quando é affatto aíciut to, i l panno í \ ñ a c -
ca dagli uncini, e di nuevo íi Ipazzola ful
la tavola , per finiré i l nordinamento del pelo ; 
allora poi fi piega-, e fi niette íreddo fott« 
una foppreffa o torchio , per renderlo per-
fettamente lifcio ed eguale, eper dargli un 
poco di luftro. 

I I luího gli fi da con mettere un 
di carta pecera , o di alna forra di carta 
groffa bruna in egni piegatura del!a pezza ^ 
e al di lopra di tutto una tavoletta quadra 
di legno : su cu i , col mezzo di una leva, fi 
fa dar giu la vite di un torchio , con quel 
grado di forza che üimafi neceífario, rifpet-
to alia qualsta del panno . — In Francia , 
felamente gli fcariati , i verdi , i blb , 
&c. ricevono quefia ultima preparazione ; 
i neri flimandofi effere mighori fenza di 
efsa. 

Finalmente tolto i l panno dalla foppref
fa , e levatene le caite ; egli é orarnai in 
fiato di meíterfi in vendita , o di far-
ne ufo. 

Quanto alia manifattura o fabbrica de 
PANNI mifchi, o fia di quelii , ne' quai le 
lañe fono prima t in te , poi rneíchiate, fila-
t e , o teííute di que'colori che un vuele 5 
Toperazioni, falvojin quel che riguarda il co
lore , fono affatto le íkffe che ne'panni, de' 
quali abbiam fin ora paríate . 

I I método di aggiuftar la miftura , confi-
fíe primieramente nel fare un íeltro, od una 
borra de'colori del panno che fi deífina , e 
c ib , per un íaggio: la lana di ciafcun colo
re fi peía , e quando il Iaggio o la m o lira 
xieíce a grado dell'operatore , ei ne mefehia 
per 1' ufo , una quantita coll' ¡ftcíTa propor-
zione , filmando egni grano de1 colori della 
mofira in ragione di 20 líbbre della lana 
ifteífa nel panno da farfi . 

Efcmpigrazia , fe egli vuole framifehiar 
tre colori , i l color di caffé , foglia morta , 
ed i l turchino pallido, e che il primo fia i l 
colore predominante ^ ei peía di ciafcun co
lore una certa quantita , perefempio, 70 gra-
ni del primo, 25 del íecondo, e 20 del ter-
2 0 ; allora moltiplica ciafeuno per 20 libbre 
& lanaj e cosí oí tiene 1400 libbre per la lana 
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color di caffé , 500 per la foglia morta, 6400 
per i l turchino pallido. 

Le lañe della moftra cosí pefate , fi mi -
fchiano, fi oliano , fi cardano , fi bagnano 
con acqua chiara , fi fregano con fapon ñe
ro , ed in quefto fiato fi maneggiano lun-
ga pezza tra le mani; finché fieno ridette 
in un pezzo di feltro , come quel che ufa
no i Gappellaj. 

Allor fi feiaequa , per purgarlo dal l 'o l io , 
e dal fapone ; e quancT é poi afciutto , i l pe
lo gli fi leva o fi fa fpiccare col cardo 5 
quindi fi cima una volta di nuevo , fin
ché appariíce i l fondo, e feopronfi idiverí i 
colori . 

Finalmente , inumidindolo un poco , e 
premendolo, s'efamina bene; e fe non rie-
fce a talento, fi rigetta^ e rifaffi un nue
vo feltro, i l quale fe va a grado, procedeíl 
a mifehiare i colori o le lañe : daeché fono 
mifehiate , fi battono, fi mondano , fi eliano , 
fi cardano, fi filano, fi tefiono, &c. come ab
biam detto nel blanco, 

P A N N U S , parola latina, che fignifica pan
no, veí le , cencio, &c. 

* La vece i fecondo alcuni y e dirivata da 
itnvos , una tela . 

P AN ÑUS , nella Medicina , una malat-
tia dell'occhio , popolarmente chiamata la 
tela . 

IIpannush un eferefeenza chevien su l'adna-
ta , o conjunctiva ; men dura e membrano-
fa dell' unguis ; e fomigliante ad una fott i i 
tela, od una tefiura di venette gonfiate di 
fangue . — La fuá cagione é un'oftruzio-
ne del fangue ne'vafi minuti di coteiia túni
ca . •—-La fuá curaéquafi l'iíteífa che quwlla 
dell' Oftalmía . 

Una diffcrenza principale v i é , che nell* 
Unguis, 1' eferefeenza numbranoía copre fo-
lo una parte dell'occhio, a guifa di un'un-
ghia; laddeve nel pannus, ella lo copre tut-
to . Vedi UNGUIS . 

P A N T A L O N E , il nome di un antico ve-
fiimento , ií quale moho s'uíava da'noftri avo-
1¡ edantenati, e coiiava di brachee calze tutto 
di un pezzo. 

La denominazione viene dai Veneziani , 
i quali prima introduífero queít 'abito, e che Q 
chiamano Pantaloni, da S.Pantaleone, ch' era 
un tempo lor Protettore . 

P A NT ALONE , ful Teatro, é un bufíane 9 
od una maíchera che efeguifce bal l iardi t i , e 
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grottefchi , c moftra pofiture violente e 
flrane. 

La parola fi prende ancora per l'abito che 
quefli bufFoni ufano di portare i i l quale é 
fatío precifamente giufía la forma del loro 
corpo , e tutto di un pezzo dalla tefía ai 
piedi . 

D i qna , coloro che portano un abito tale , 
per cómodo , fotto le altre loro vefti, fi chia-
mano Pantaloni di Venezia . 

P A N T H E A , n«^2i« , appreffo gli anti-
fihi, furono alcune ftatue, compoÜe delle fi
gure , o de'íimboli di diverfedeita , combina-
í i . Vedi STATUA . 

I I P. Joubert ^ i l quale le chiama Pan-
thea , e le ha oífervate fopra diverfe meda-
gl ie , dice che le loro tefte fono per lo piü 
adórnate co^ í imboli , od attributi che riguar-
dano i diveríi Dei rappreíentat i . Vedi AT-
TRIBUTO » 

Ne abbiamo un efeinpio in una medaglia 
¿i Antonino Pió , che ra pp re i en ta ad un tras
to Serapis, eolio ñaio ch'ei porta*, il Solé , 
€on la corona di raggi ; Giove Ammonc , 
colle corna di un ariete ; Piutone , colla gran 
¡barba ; ed Efculapio , col ferpentc aítorciglia-
ío nella fuá mano . Vedi D i o . 

M . Baudtlot, in una Diííertaxione fopra i 
Lares ^ vuole che le Panthea abbiano avufa 
la loro origine dalla fuperílizione di coloro, 
che prendendo diveríi Dei come protettori 
delle lor cafe , l i unlvano tutti nella medefima 
í i a tua , adornándola coi varj í imboli , appro-
priati a ciafeuna delle fcelte Deita . Vedi 
LARES . 

P A N T H E O N * , itavhov, nelF Architet-
íura , un Templo , od una Chiefa di for
ma circolare '•, dedicato a tut t i g i l Di t r 
od a tutt i i Santi . Vedi T E M P Í O » e 
CHIESA . 

* E'eos* nominato ckil Greco 9r«» , tut t i y 
e 9ÍOÍ r D i o . 

I I Pantheon di Roma aníica , e fra tutt i gli 
altri i l piü celebre, e quelio,. donde tu t t i 
prefero i l loro nome. Fu fabbricato da Agripr-
pa , nei íuo terzo Confolaío , 25 anniavan-
t i C r i d o . Fu dedicato da lui a Giove vendi-
catore , Jovt nitor i ; ed ebbe quello nome di 
Pantheon a cagione del gran numero di íla-
tue degl iDei , fchierate nelle niecbie tutt 'ai-
torno ; e perché fu fabbricato in forma cir-
eolare, per rapprefentar i l Cielo , ch ' é l a re -
fidenza degli D s i . Non ha íe non una porta ?; 
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ed una fineñra, ncevendo tutto i l fuo lums 
dalla cima della fuá cupola. 

Avendo il Papa ottenuto quefto Pantheon 
dali' Imperador Foca , lo convertí in una Chie
fa , íenza punto alterar 1' edifizio j e la de
dicó allaVergine, ed a tutti 1 Mar t i r i . — 
E fuffiíle íuttavia fotto i l titolo di ATo-
j h a Signara della Rotonda . Vedi R O -
T O N D A . 

I I Pantheon di Nimer , fu un Templo n\ 
coteíla C i t t ^ , in cui v'erano 12 nicchie , 
o ftatue, che credefi foffero deílinate per l i 
12 Dei gran di . Vedi D i o . 

NelT Efcuriale, v i é una Cappella magni
fica, ch 'iasnAta Pantheon, con 35 piedi di diá
metro, ed alta 38 , dal pavimento , che é di 
marmo e di diafpro intarfíati. Tut to 1'in
terno della Cappella é di marmo ñero , eccet-
to che la lanterna, ed akuni ornamenti di 
diafpro, e di marmo roífo . 

In quefta Cappella fono depoGtati i corpi 
de'Re e delle Regine : i luegbi da riporli fo
no per 26 j e gia ne fon pieni otto . Vedi 
ESCÜRÍALE. 

P A P A , PONTIFEX, ilVefcovo di Roma; 
i l Capo, od i l Patriarca della Chiefa Cattoli-
ea. Vedi PONTIFEX * 

I I P. Le Cointe ne'fuoi Annali offerva ? 
citando S. Girolamo, S.Cipriano, S. Grego
rio , Sant'Agoitino , e Sidonio Apellinare 5 
che il titolo di Papa fi dava anticamente a 
lut t i i Veícovi . Vedi VESCOVO ^ 

Eglino erano aache falutati , o nominati 
c©'tiloli ái Samita y e di Beatit»dine y e le 
loro Chiefe , chiamaronfi Sedi Apojloliche. Ve
di SANTITA', APOSTÓLICO, ¿ k c 

Egli aggiugne , che fu. folo nel Secólo X L 
che Gregorio V I I . prima ordiní) , in un Sino-
do Romano, che i l titolo di P¿7/^ íoííe riírret-
to a lVeícoyo di Roma, per una particolarc 
diftinzione e prerogaliva. 

Nel Concilio di Laterano , tenuto fotto Ira* 
nocenzo I I I . i l Papa fu dichiarato Ordinario' 
degli Ordinarj. Vedi ORDINARIO . 

i lPapa é eletto da'Cardinali T: e del loro, 
corpo . Vedi ELEZIONE , e CA RDINALE .. 

La fuá Sede é in Roma , donde emana* 
no i fuoi decreti, chiamati Brevi t Bolle ^ e 
l i fpediíce per tutto i l mondo Cattolico. Ve
di BOLLA , &G. 

L ' líloria fa menzione di unaPapeíTa Gio« 
vanna . La realita di tale Storia damolti dos» 
t i uomini é Üaía combattuta, e da altri difefa» 
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forfe una íimile tradizione é nata dalla debo-
leiz* ¿e\ Pópa Giovanni V I I I . nel rimettere 
cj1' ei fece Fozio nella fuá Cómunione , e 
nel riconofcerlo per vero Patriarca : impe-
rocché mérito da ¡i in appreíTo d'effere chia-
jnato una donna , ficcome quel Principe, chia-
niato \\ Re Mar ta , perché fí Jafcib governa-
re dalla Regina María fuá moglic . Vedi R E , 
e REGINA . 

M . Spanheim , profeflbre di Teologia a 
Leideo , ha ukimamtnte fcritto a dilungo 
fopra queüo argomento; e fa vedere, eflere 
quefta una queñione defáBo, che a gran fatica 
íi pub in oggi decidere. 

PAPALE Corona , é una bcretta profolí
ela, od una mitra didrappo d ' o r o , circon-
da ta da t re picciole corone, o cerchi do ro , 
ornata di t io r i ; ed i l t u t t o é arricchito con 
pietre prexiofe ; v' é un globo fulla ci
ma , terminato con una Croce . Vedi 
CORONA. 

PAP A VERO , PAPAVER , u n a planta me
dicínale , f amofa per la fuá qualita narcótica . 
Vedi NARCÓTICO . 

Ve ne fono diverfe fpezie ; papavero felva-
tico ; papavero coltivato ; blanco ; pavonaz-
zo ^ fcarlato , &c. •— I piü in ufo , fono 
¡1 bianco, papaver kortenfefemine albo ; ed i l 
B e r o , papaver hortenfe fewine nigro . 

Le tefte di ftieuse piante fono diunavir tu 
fingolare per concillare i l fonno, per placare 
i dolori , &c. Fermano le diarree, 1' emor-
ragie, &c-

Del fugo del papavero blanco fi prepara 
Popium officinale^ e del fugo delle foglie, i i 
sneconium. Vedi OPIO, CMECONIUM. 

^4cqua di PAPAYERO . Vedi ACQUA . 
P A P I L I O N A C E O , nella Botánica , é una 

appellazione data ai fiori di alcune piante , 
perché rapprefeníano non so che della figu
ra di un papilio^ o d i una farfatla , eollefue 
ali fpiegate . Vedi Pi ANTA, I fiori papilio-
nacei hanno quattro pétala , o foglie , con-
giunte affieme neU'eíiremita ; una nel.mez-
20 del flore é piu grande che 1' altre , e 
da alcuni é chiamata vexiilum , lo ften-
dardo. 

Le piante, che hanno que ño flore, fono del 
genere de' legumi, come ceci, p i fe l l i , vecce, 
&c. Vedi FIORE . 

PAPILLA, neU'Anatomia, PiíIeíTo che i l capez%f)lo¡ ed é uoa prominenzacbeforgedal 
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mezzodiuna mamma, o mammella. Vedi 
MAMMELLE . 

I I colore della Papilla é vario \ in diffe-
renti flati, ed etadi , cgli é roííetto , tur-
chiniccio , ncriccio . La papilla é cerchia-
ta di un contorno brunetto pallido , chia-
mato Areola. 

I tubi lattei , che vengono dalle diverfe 
parti delle mammelle , metton capo e ter-
minano nelle papilU , con parecchi nervoíi 
o fpugnofi emiííarj che comunscano 1' un 
coli'altro per anaftomofi ; e pe'quali íl trae 
i l l atte , nel fucciar de'bambini . Vedi LATTE « 

PAPILLA Pyramidales , fono piccole emi-
n e n í e , forgenti da' nervi fubcutanei . Vedi 
PlRAMIDALE . 

Sotto la cute glacc una folta congerie di 
nervi , teífuti in una fpezie di membrana; 
infiem con deirarterie, delle vene, ede'lin' 
fa t ic i : quefli nervi , fporgendo , formano pic
cole ^/7/7/^, che, laíciando da parte F efte-
rior túnica data loro dalla dura mater, for
mano i l corpus reticulare, in prima otfer-
vato da Malpighi ne'piedi , nelle mani , e 
nella lingua; e poi moflrato da Ruyfchio, 
per tutto i l corpo . •— Vedi Tav.Ánatom, 
( M y o l . ) Fig. 8. l i t . a a &c. b b . Vedi puré 
RETICULARE . 

Que fie papilU fono ancor piü numero fe c 
viíibüi ne'luoghi di un fenfo acuto, come nella 
lingua, nella glans del membro v i r i l e , cel
ia vagina, ne'labbri, nell'efofago, nel ven-
tricolo, ncgrinttíHhi tenui, e nelle cime del
le dita, dove la cute che copre éeñreraamen-
te fottile . Vedi CUTE . 

Nelle altre parti del corpo, , la cute é 
piu groífa, e le papilU piü póche , piü pic
cole , &c. 

QuedepapilUti crede che fieno l'organo irn-
raediato del toccare. VediTATTO. 

PAPILLE della Lingua, fono piccole emi-
nenze della lingua; cosí chiamate dalla lo
ro raíTomiglianza a'capezzoh delle mammel
le . Vedi LINGU A . 

Dalla «túnica papillare della lingua forgo-
no numeroíe papille nervee, che pcmtian-
do la íoílanza mtroía che v1 é fopra , ter-
minano fotto la fuperfizie della lingua . Ve
di PAPILLARE . 

Col mezzodi quefle/W/?/7/É?, la lingua ha la 
fuá facolta di guílare, fecondo che i piü ere-
dono . Vedi GUSTO , 
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PAPILIJE, O carúncula V A V I L L A ' R ' E S á c re-̂  

ni , fono fafci , o maííette di piccioli tubi 
orinarj , uniti aííieme nell' interna íbí iama 
de'reni. Vedi RENE , e CARÚNCULA . 

Terminano in corpi tubnlofi corti j od in 
tubi piü grandi, corrifpondenti nel numero 
alie papille , che d'ordinario fono 12', e íi 
ehiamano fijiula membranácea y efltndo fol-
tanto produzioni della ceila mtmbranofa chia-
mata la Pf /wr . Vedi PELVIS. 

Le papilU fervono a diflillare l'orina fepa-
rata daH'artcríc , e portatavi per l i tubior ina-
r j , ncila pe lv i . Vedi ORINA . 

P A P I L L A R E , Papillaris , nell' Anato
mía-, un epíteto dato ad una túnica o mem
brana della lingua , chiamata Túnica papilla-
re , membrana papillare , o carpo papillare . 
Vedi LINGUA . 

La túnica od i l corpo papillare ^ é i l terzo 
tegumento, fituato di fotto all'efterior mem
brana che fodera la lingua , ed alia íefíanza v i -
feofa, che é fubito íotto la medeíima. 

EIT é piena di nervi dirivati dal quinto e 
dal nono pajo . Da quefta túnica forgono pic-
cole eminenze , chiamate/>^/7/^, od eminen
te papillari. Vedi PAPILLA . 

I fali ed i fughi de'corpi urtando in que-
íle prominenze, vi cagionano delle un-dula-
z i o n i , che fono tofb comunicate agli fpiriti 
contenuti ne' nervi, che le poríano íin al cer-
ve i lo , &c. Vedi GUSTO. 

Ptoceffi PAPILLARI , é un nome, che gli 
antichi davano a' nervi olfattorj , dal luego 
della lor origine, fin all'oscribrofum . Ve
di ÑERVO . 

I I Doí tor .Drake crede che queílo nome 
lor fi convenga meglioin quefto luogo, che 
quello di nervi , attefo che piu tofto appa-
jono come produzioni della medulla oblon-
gata , donde gli olfattorj dirivano , che 
nervi dif t int i ; contro di che militano le lor 
maniteíle cavitadi , e le lor comunicazioni 
co' ventricoli. 

P A P I R O . Vedi l 'Art icolo CARTA. 
PAFPUS, nelia Botánica , quella teñera 

c leggiera pe'uria, o borra, checrefeefuor 
da' femi di alcune piante , come del car-
duus, del dente di leone, delPacciptrina, ¿kc. 
e che l i folleva e regge cosí nell' aria , che 
poíTono eflere foffiati per tutto col vento. 
Vedi SEMINAGIONE. 

D i qui i Botanici diftinguono una claíTe 
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o fpezie di piante, che íi denominano pap-
pofee, o pappffera . 

P A R , neirAnatornia, vediPA 10. 
PAR Vagum ^ o fottavo F a i o , é una cotí? 

jugazione notabiliíTima di nervi , della me
dulla oblongata ; cosí chiamato dalla loro 
ampia, o vaga diílribuzione per le diverfe 
parti del corpo. — Vedi la loíoorigine-, i l 
loro corfo , la loro diñribuzione &c. fotto l'Ar
ticolo , N Í RVO . 

P A R A B O L A * , Ü A P A B O A H , una fa-
vola , cd una iftruzione allegorica , íonda-
ta fopra qualche cofa di reale, od'apparen-
te nella natura , o nella Storia ; da cui fi 
cava una moralita, paragcnandola con qual-
che altra cofa, in cui gli uomini fono imme
diatamente intereífati. 

* La parola e formata áalCrecoireipufiuK-
K n v , contraperre , comparare . 

T a l i fono quelle parábale delle dieci Ver-
gini , del Ricco e di L á z a r o , del Figliuol 
Prodigo, &c. nt\ Nuevo Tcfl amento. S. Mat-
teo dice che il Noftro Salvadore non par-
lava al popólo fe non per Parabole . 

Ariílotele definifee la Parábola una fimilitu-
dine tratta da forma a forma . Cicerone la 
chiama una collazionc , altri una íimilitudi-
ne. I I P. de Colonia la chiama una favola 
razionale. 

Gl i Ebrei la ehiamano b v o da una pa
rola che figniüca predominare , aííomiglia-
re j donde i Prbverbj di Salomone fono pur 
chiamati Parabole , o Proxerbj. Vedi 
ENIGMA . 

Glaffio definifee la Parábola , una fi mi
li tudine in cui fi riferifee una cofa fittizia 
come reale, e fi paragona con qualche co
fa fpirituale, o s' adatta a fignificarla . Vedi 
ACCOMODAZIONE . 

Alcuni mettono differenza tra la Parábo
la e la Favola ; Grozio ed altri fi fervono 
de' due termini promifeuamente . Kirchcro 
deriva 1' ufo delle Parabole dagli Egizj, Vedi 
FAVOLA , 

Nel Nuovo Tejiamento, la voce Parábola 
íi ufa in varj fenfi . In S. Luca I V . 23. per 
un proverbio, o adagio: in S. Maíteo X V . 
15. per una cofa ofeuramente , e figurata-
mente efpreífa: in Heb. I X . 9. &c. per un 
t ipo: in S. Luca X I V . 1. &c . per una fpezia^ 
le inflruzione: in S. Matteo X X I V . 32. per 
una íimilitudine o coiriparazione. 

PA-
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PARÁBOLA, nellaGeometría , una figura 

che naíce dalla fezione di un cono, quandoé 
tagljato da un pianoparalklo a uno de'fuoila-
t j . Vedi SEZIONE. 

bai lo fíeffo punto di un cono, adunque, 
folo una F^íV?¿o/¿t fi pub cavare, o dedurre; 
Tutte 1' altre fezioni dentro quefte paralle-
|e eflcndoelliffi; c tutte qucllc di íuori, iper-
bole. Vedi CONO. 

Wolfio definifee hParabo la^ per una cur
va in cui axzzzy*, c ioé , i l quadraío della 
íemi-ordinata é eguale al rettangolo deU'al^ 
fciíía, ed uná data linea retta chiamata i l 
parámetro de 11' aííe , o laius rdh'.m . Vedi 
PARÁMETRO. 

Quindi , una Pmabsla é una curva del pri
mo ordine, e fecondo che le abfeifle ere ico
no , le femi-ordinate creícono parimenti ; 
coníeguentemente la curva non mai fitorna 
¿n fe íleíía. 

Quindi al-tresi T abfciíía h una íerza pro-
porTÍonale al paraffietro cd alia femi-ordi-
nataj ed i l parámetro una terza propomo-
naie all ' abfciíía ed alia íemi-erdinaía ; e la 
íemi-ordinata una media proporzionale tra i l 
parámetro e rabfciíTa. 

Defcrivcre una PARÁBOLA . •— EíTendo 
dato i l parámetro A B T a v . Conic. F i g . 8. 
continúatelo in C , e da B lafeiate cadere 
una perpendicolare in N . Dai centri preíi a 
piacere , col compafíb aperto íin A , deferi-
vete archi che taglino la linea retta B V 
in I , I I , 111, I V , V , &c. e la linea ret-
ta B C in i , 2 , 3 , 4 , 5 ' &c ' Allor fa" 
ranno B i , B 2 , B 3 , B 4 , B 5 , &c . abfcif-
íc \ e . 0 1 , B l í , B i l l , B I V , B V , &c. 
femi-ordinate . I I perche fe le linee B i , 
B 2 , B 3 , &c. fien trasferite dalla linea B C 
aquella B N , e ne'punti 1 , 2 , 3 , 4 , &c. 
íien lévate delle perpendicoiari, i I z i r B I , 
a l I — B I I , 3 I I I — B 111, &c. la curva che 
paffa per i i punti I , I I , I I I , &c, é una Fn-
rabela. e P N il fu o afle. 

Oa- punto della P a r á b o l a fí pub anche de-
•e geométr icamente; e.gr. Se fi cer-
i i l punto M fia nella IJarabola o 
M in B N lafeiando cadere una per-

pendteoiare , deferivete un femicircolo. I m -
p-. i v)cch fe cotelto paífa per M , i l punto M 
é nella P a r ^ / a . 

!« u ' Parábola, la difianxa del fbco á ú 
vértice , fta al parámetro , in una ragioue 
fubquadrupla : ^ ^ quadrato della feraior-

Tom, VI, 
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termn 
chi , 
no; d 

dinata é quadruplo del rettangolo della di-
1 tanza del foco dal vértice , neli' abfciffa 
Vedi F o c o . 

Defcrivere una PARÁBOLA per via di i m 
continuo moto . Affumendo una linea retía 
per aí íe, fia / A , F i g . y. — A F - a . I n A 
filíate una regola D B che tagli l* aííe / D 
ad angüli retti , A l í eítremita di un' altra 
regola E C , attaccate un filo , fiííato all aí-
tro fuo eftremo nel foco E , che ha da ef-
íere = : A D - | - A F . Se allora uno ílilo od 
una punía s' attacchi fulla norma E C , e 
la norma fi porti prima a df i t ta , poi a íí-
n i í l ra , fecondo la direzione dell'altra D B ; 
lo fiilo difegnera una parábola . Imperoc^ 
che, F M fara coftantemente r r : E M n r P / 
^ x ~ t T A 1 e confegueaíemeiite i l punto M 
é in una P a r á b o l a . 

Proprieta della PARÁBOLA.— I quadrati 
dclle femi-ordinate fo-no 1' un all' altro co
me le abfciííe ; e le femi-ordinaíe fie fie , 
in una ragione fubduplicaía delle abfciííe. 

I I retíangolo della fomma di due femi-
ordinaíe nella lor diíferenza , é eguale al 
rettangolo del parámetro nella differenza deli' 
abfciííe: i l parámetro adunque é alia fomma 
delle due femi-ordinate, come la loro diíferen
za alia diííerenza delle abfciííe. 

I n una P a r á b o l a , i l rettangolo della 
femi ordinaía neli' abfciísa , é al quadrato 
dell' a b fe i lía , come i l parámetro alia femi-
ordinaía, 

I n una P a r á b o l a , i l quadrato del para-
metro, é al quadraío di una femi-ordlnaía , 
come i l quadrato diun'altra femi-ordinata ai 
rettangolo delle abfciííe. 

I n una Parab&la , la fubtangente é dop-
pia deU' abfciíía , e la fubnormale fubdupla 
del parameiro. 

Quadratura della PARÁBOLA . Vedi QUA-
DRATURA. 

Rettificazions della PARÁBOLA . Vedi RET-
TIFICAZIONE . 

Centro d i gravi ta della PARÁBOLA . Vedi 
CENTRO d i Gravita. 

Centro d1 o/cillazione della PARÁBOLA. Ve
di OSCILLAZIONE . 

PARABOLE ddle fpezie piü a l t e , fono cur
ve algebraiche , deffinue \)<LY am •— 1 x ~ y m . 
•E.g, per ^2Arrr:; '3, ^ 3 x r r : ^ 4 , a ' ^ x — y ' i , 
flSx—^/6 , &c. Vedi CURVA . 

Alcuni le chiamano Parabo lo id i : piu par-
ticolarmente , fe a* x — y i ; la chiamano 
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una Paraboloide cubica . Se a l x rr:>"*. 
&c . la chiamano una Paraboloide Biquadra-
tica , od una Paraboloide Surdefolida . Vedi 
CUBICO. 

Ed in riguardo a quefle, h Parábola della 
primafpezie, di fopra fpiegata, la chiamano 1' 
Jlpolloniana) o la Parábola Quadratica. 

Quelle curve fi deono altresi rapportare al
ie Parábale, nelle quali a x™ — 1 zzzy™. co
me e. gr. axizzzj / i , a x i m y * ) che alcuni 
chiamano femi-parabole . Elkno fono tutte 
comprefe íotto la comune equazione, am , 
xfí , j / " , che pur fi eftende ad altre curve, 
v.gr. a quelle , in cui a* x i , a* x3 ~ ^ 5 , 
« 3 x4 n r j /7 . 

Poiché nelle Parabole delle fpezie piu &\-
t e i j>mzzzam — , x ; fe qualche altra femi-
ordinata chiamifi v , e 1'abfciífa corrifpon-
dente a quella z ^ o l averemo v™ — a™ •— 1 
conftgutmemente>'m :vm::am—"x-.a™—¡z. 
Vale a diré x : z , E l i ' é dunque una proprie
ta cemune di quede Parabole , che le po-
tenze delle ordinate fieno nella ragione del
le abfciííe. 

Ma nelle Sewi-parabole , j/m :vm axm 
— * * z , m — ' ~ x m — l : z m — 1 . Ovvero ; 
le potcnze delle femi-ordinate fono come le 
potenze delle abfciífe , un grado piü giíi . 

gr. nelle Semi-parabóle cubiche ^ delle or
dinate ^3 , e ^3 fono come i quadrati dell' 
abfcifíe x1 e a2 . Vedi SEMI-PARABOLA . 

PARÁBOLA Apolloniana •> é la comune, o 
la Parábola Quadratica della prima fpezie ; co
sí chiamata per diñinzione dalle P«m¿o/e del
le fpezie piu alte: qual vedi 

PARÁBOLA Quadratica , é T iñeíía che 1' 
Apolloniane, cui vedi. 

PARÁBOLA Pelecoide, Vedi PELECOIDE . 
Refiflenza ¿i'»^^PARÁBOLA. Vedi i 'A r t i -

colo RESISTENZA . 
PARA B O L A N O , Para bol ama * , appo gli 

antichi , era una fortadigladiatore, chiama-
to anco Co77feBor. Vedi CONFECTOR, 

# / / neme gl i fu dato dal Greco irupafio-
Ko¡ , da @c(K\a , gittare , precipitare ; 
attejoche eglinc fi efponevano difperatemen
te al per ¿coló ed alia morte. 

PÁRABOLANI , o PARAEOLARII , fi uía 
parimenti hella Storia Ecclefiañica; per una 
inano di gente, la quale , fopratutto in Alef-
fandna, fi dedicava a'fervizj delle Chiefe e 
deglí Ofpi ta l i . 

I Párabolani non poteaa ritirarfi dalla lo-
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ro funzione , t h ' era d' aííifiere agli amma-
lati . 1— E' formavano una fpezie di con-
fraternita , che aícendea a 600 perfone, di-
pendenti dal Vefcovo. 

Lo feopodella loro Tnfiituzione era, chegl' 
infermi, fopra tutto gl'infetti dalla peñe , non 
mancaííero d'affifíenza. 

PAR A B O L I C O Conoide, é una figura fo-
lida generata merec la rotazione di una para-
bola attorno del fuo aíTe. Vedi CONOIDE. 

La folidita del conoide p a r a b ó l i c o é — ^ 
di quella del fuo cilindro circumferibente . 

1 circoli concepiti come gli elementi di 
queda Figura , fono in una proporzione arit
mética , decrefeenti verfo i l vértice. 

Un conoide parabólico é ad un cilindrodelT 
ifieíTa baíe ed altezza, come 1 a 2 ; e ad 
un cono dell' iíteífa bafe ed altezza come 
11- a 1. 

PARABÓLICO Cuneo , una figura folida , 
formata col moltiplicare tutte le D B , Tav. 
Conic. nelle D S : ovver, lo che coincide alio 
fteífo , fulla bafe A P B ergete un prifma , 
la cui altezza é A S : quefto fara un cuneo 
parabólico, che per confeguenza fara eguale 
al piramidoide parabólico, conciofiaché i rpt-
tangoli componenti, nell 'uno, fonbquinci c 
quindi eguali a tu t t i i quadrati componenti, 
nell' al t r o . 

Piramidoide PARABÓLICO, una figura fo
lida , generata col fupporre tut t i i quadrati 
dell' ordinate applicate nella Parábola , co
sí collocati, che V aífe paífi. per tutt i i loro 
centri ad angoli retli ; nel qual cafo 1'ag-
gregato de'piani formera i l piramidoide pa
rabólico . 

La fuá folidita fi ottiene , moltiplicando 
la bafe, per la meta dell'alte-zza ; e la ragion 
n ' c ovvia : imperocché i piani componenti 
eííendo una ferie di proporzionali aritmeti-
che, che comincia da o , la loro fomma fa
ra eguale agli efiremi moltiplicati per la me
ta del numero de' termini , cioé , nel cafo 
prefente , eguale alia bafe moltiplicata per 
mezza 1'altezza . 

PARABÓLICO Spazio, lo fpazio , o Tarea 
contenuía tra un'ordinata intera, come W 
Tav. Cónica Fig.%. e la curva della paraboU 
incombente. Vedi PARÁBOLA . 

Lo fpazio parabólico é al rettangolo della 
femi ordinata nell'abfciíía come 233: ad un 
triangolo inferitto íuH'ordinata come bafe, lo 

fpazio parabólico é come 4 a 3 . 
Ogní 



P A R 
fpazh parabólico ) e paYaboloidtco h 

al rettaiigoio ^e^a femiordinata nell' abfcif-
fa c o m e ( w + r ) ad x / , cioé comer 
ad r • ; ' 

Segmento d1 uno fpazio PARABÓLICO , e quel-
lo foatio che s' inchiude tra due ordinate . 
Vedi SEGMENTO. 

Cuadratura d'un fegmenta PARABÓLICO . 
Vedi QUADRATURA . 

Speculum, o Spccchio PARABÓLICO . Vedi 
SPECCHIO . 

Tufo PARABÓLICO. Vedi PIRAMIDOIDE. 
PARABOLOIDES, nella Geometr ía , fono 

parabole delle piü alte fpezie.Vcdi PARÁBOLA. 
Quadratura d i un PARABOLOIDE . Vedi 

QU ADRATURA. 
Rettificazicne d i ««PARABOLOIDE . Vedi 

RETTIFICAZIONE . 
Centro d i gravita d i z<« PARABOLOIDE . Ve

di CENTRO. 
PARABOLOIDE Qnadratico , Cubico, Sur-

defolido . Vedi PARABOLE delle Jpezie p i ü 

PAR AGENTES I *, F I A P A K E N T H S I S , 
una operaxione in Chirurgia , propriamente 
chiamata Spi l la re . 

* L a voce e formata dal Greco vrecpet, con, 
e XÍVTZIV , pungere . 

Confifte nell' aprire , o fare un picciol bu
co nel baflo ventre, per farne ufcire l'acque 
raccolte nella fuá cavita , o tra i tegumen-
ti , in un afeite , o idrope acquofo . Vedi 
IDROPISÍ A . 

Gl i antichi facean 1'apertura con una ian-
cetta ; ma i moderni fpillano con una fpe^ 
ziedif t i le t to , o di ago ; metiendo una cannu-
Ja nel foro quand'é fatto, per portar fuori l ' 
acqua . Vedi C ANNUL A . 

L'operazione d' ordinario fi compie due o 
tve dita di larghezza di la dalFombilico , alie 
volte un po'pib baíTo, roa iempre cosí , che fi 
fchivi la linea alba. 

Si cava ordinariamente 1' acqua in varíe 
^'olte, fecondo che permette la forza del pa-
ziente \ e faffi una nuova puntura , ogni voiíá 
che ía pancia li dee cosí vuotare . 

La Paracentefi poche volte riefee, abbenché 
fia replicata ; a cagion che la radice del male , 
non oftante che íi tolga via l'acqua, lafciaíi 
íuttor' intatta . 

PARACENTESI , é anco un norae applicato 
da alcum Autori a tutte le operazioni o colla 
¿anceíta) o coll' ago , o col punteruolo j fea-
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za eccettuare i'operazione di abbattere le ca-
taratte ; e cib ful fondamento dell' etimo
logía della voce . — Al t r i lo riftringono 
alie aperture fatte nel capo, nel petto , nel 
bellico , e nello ferotum j ed altri alia fola 
operazione dello (pillar nelle idropifie. Vedi 
COLGARE, PUNTURA, &C. 

P A R A C E N T R I C O M o t o , nelt'Aftrono-
raia, un termine ufato per dinotare quel tan
to che un pianeta rivolgenteíi s'accofla piü 
vicino , o recede piü lontano dal Solé , o 
dal centro dell' attrazione . Vedi ATTRA-
ZIONF . 

Cosí fe un Pianeta in A , T a v . A/trono-
n> i a , F i g . 24. íi move ver ib B , allor é 
SB — S A z = : ^ B , i l moto paracentrico di 
quel pianeta. 

PAR A CÉNTRICA follecitazione della G r a v i 
ta , é rifteííb che la vis centripeta, e , nell' 
Aílronomia s' efprime con la linea A L , 
Fig..24. tirata dal punto A parallela a! raggio 
SB (infinitamente piu da preíío ad S A ) fin
ché interfechi la tangente B L . 

P A R A C L E T O , un nome che la Chiefa 
ha dato alio Spirito Santo : dal Greco irupocKXtr 
TOS , q. d. Confortatore , Avvocato . Vedi 
SPIRITO , e TRINITA'. 

P A R A C M E , YlupoiKp)!, una parola Gre
ca che fígnifica declin amento , o i l paliar 
c deviar che fa una cofa dalla fuá mira . Ve
di PERIODO . 

P A R A C Y N A N C H E , nella Medicina . 
Vedi PARASYNANCHE , ed ANGINA . 

P A R A D I G M A * , un efempio, o model-
lo di una qualche cofa detta o fatta . Vedi 
ESEMPIO . 

* L a parola h formata da l Greco wotpu-
$ityuoi , exemplar , da nrapct, e ^ e t x v v ^ i , 
oftendo, q . d . juxta oftendo. 

PARAD1SO* , un termine ufato prima
riamente per i l luogo in cui fu collocato A -
damo, nel tempo della fuá innocenza ; e da 
cui fu fcacciato per aver difubbidito a Dio : e 
chiamafi, m piíi rigorofo modo, i l Parad i -
fo terrejire, 

* L a parola ¿ Greca , irotpahia-oí , ció} 
orto , o giardino , un luogo fomito d i po-
m i , e d i tutte le fpezie d i f r u t t ' r . — 
Mose lo chiama, i l Giardino di Edén , 
q. d. Giardmo d i del izie , da nfroy , vo-
luptas . 

I Cri t ici fono in contefa intorno al pred
io luogo o fito del Paradtfo . Alcuai voglioa 

Z z che 
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clie foííe nella Gludea, l a , áovc ora é 11 la
go di Genefareth; a l t r i , nella Siria verío i 
fonti dell 'Orente, e di Chryforrhoe: ma , 
in nefifun di queñi luoghi DOI -feopriamo al-
cun veíligio de 'f iumi, da'quali i l Paradifo , 
íecondo la deferizione di Mesé , era bagna-
to . A l t r i lo mettono nelT Armenia maggio-
re vicino ai Monte Ararat , dove reüb Tar
ea di Noé ; e s'immaginano d ' i v i feoprire 
le forgenti dei 4 fiumi che adaequavano i i 
giardino d'Edén , cicé V Eufrate ¿ Hidde-
kd.y oggi ¡J T i g r i ; G i k o n , or rAra í l e ; e 
P i f o n , in oggi Pha-z^o. MaChardin ci affi-
cura y oe' fuói Viaggi , che i l Phatzo naíce 
dalle mqniagne del Cauca ib , verío i l Nord 
del Regno d' Jmeretti , e aííai lontano dal 
monte Ararat: oitre che neli'Armenia, non 
a.bbiam íegni delle regioni d 'Havilah ed^Etio-
pia , irrígate da que'fíurai dopo ch'eran ufeiti 
da Edén . 

V i fono varié akre opinionl r Copra que ño 
punto : Poílello vuole che il Paradifo folie 
poflo fotto il polo Seítentrionale ; fondando 
Ja íua no7Íone íopra una tradizione antica 
degli Egizj e de'Babilonefi , che V tciitrica o 
la vía del Solé foffe da principio aci angoli 
retti aH'Equatore i e si paíTafle direttamen-
te fopra i l polo de! Nord . A l t r i non voglion 
limitarne i l fito , o determinarlo piu qua 
che la. ; ma íofiengono > ch'egli inchiudea 
tutta la faccia della térra , che era quafi 
una fcena contiauata di piaceri e di d^elizie, 
íin a tanto che ell'ebbe a carabiarfi per u 
traígreffione d'Adamo ., 

Ma la piii comune e piu probabile opi-
nlone é quella d' Hopkinfon , d' Huetto , di 

^ocharto , &c . i quali mettono i l Paradifo 
t ía i l con corlo de'fiurai Eufrate e T ig r i , e 
la loro feparaiione . Quefti fiumi fono due 
di quelli da1 quali era bagnato i l giardino 
4' Edén : Piíon era un ramo che uiciva da 
un di efíi dopo laloro feparazione ; eGihon 
un altro ramo , che proveniva dall'' altro , 
fulla parte dell 'Armenia, o. d' Occidente : 
percib F Etiopia y uno de' pacfi bagnati da 
queíti fiumi. , era fenza dubbio l ' Arabia. 
Defería;. imperocché Mosé chiama fuá mo-
gl ie , ch' era di quefto paefe , una. EtiopeíTa ; 
ed Havilah T altra regione , debbe effere i l 
Chufiftan nella Perfía; dove anticamente fi 
írovavá oro , bdellium , V ónice & c , cofe 
snento^ate nella deferizione Moíaica . 

PARADISXJS ,y tra gli antichi Scri t toá 
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Eccíefiaftici, dinotava un cortile quadrat©^ 
davanti alie Cattedrali, circondatoda porti-
c i , per camminarvi fotto , foñenuti con co-
lonne . Vedi PÓRTICO . Matteo Parifio ¡0 
chiamz Parv i fus . Vedi PARVISE . 

PARADOSSI , Paradoxi , o PARADOXO-
LOGI, tra gli antichi , erano certi m i m i , o 
buffoni, che divertivano i l popólo colle lo
ro burle . — Erano anco chiamati Ordina-
r i i y forfe per quefta ragione,. perché parlan
do feirza i ludió, e íenzapreparazione, erano 
fempre pronti . 

Áveano anco un' aítra denominazione t 
cioé ál Níeanologi f q. d. dicitori di baie faiv 
ciullefche: ed in oltre, Aretaiogi , da apnif 
virtu , perche van ta va no fin alie Itelle i l loro 
talento, e la loroabilita-. 

PARADOSSO* , Yl*p«$o%ov , nella Filo-
fofia , una propofizione apparentemente af-
furda, perché contraria alie ricevute opinia-. 
n i : ma pur realmente vera. Vedi PKOPOSI-
ZIONE S 

* L a voce e formata d a l Greco Trapa conr 
tra, e í"o^« , opín'tom . 

IX fiftema Coptraicano é nv\ Paradoffo ú 
común volgo; i Dotti fono tutti d' accordo,, 
ch'egli fia u,n fifiema vero. Vedi COPER-
NICANO. 

V i fono de' Paradcjjl anche in Geome
tría y molti de' quali lono fíati raccolti da 
Mario Bettino Gefuita : tra gli altri é 
queüo , che i l cantenuto é maggiore che i l 
contenente. 

P A R A F E R N A L Í * , Paraphernalia , o 
Parafherna , nella bgg.e civiJe , fono que5 
be ni che una moglie ha recati al fuo ma r i
to y oltre la fuá dote e che aveano da re-
fiare a fuá difpofizione, efciufone i lmar i ro^ 
fe pur non íi avel'fe fatta qualche provifione 
in. contrario, ncl contratto maritale. Vedi 
DOTE , e BENÍ .. 

* L a parola } formata- dal Grecor, m âpat r 
di. la y o d i piu- , € (pípvn , dos . — Ir* 
his Rebus quas extra dotem mulier har 
biet r & quasGrseci voipc«pí.pvcí vocant y 
nullam , usore prohibente r vir habeat 
sommunion^ra ^ Cod. de paftis 

La gran Raccolta delle Confuetudini anti«-
che di Norraaudia., da. un fenfo diverfo. a, 
quefia parola; chhma Paraphernalia y \ mor-
b i l i , le tele,, e le altre cofe bifognevoli don-
nefehe , che vengono appropriate e aggiiif: 
dkate ad una, moglie in pregiudixio da.' 



ireáitori) qnand' ella rinunzia alia fucceffionc 
¿i íuo marito. 

Alcuni de' noflri giureconfulti Inglefi fpie-
gano ancor diverfamente la voce Paraferna-
U definindola, effere que'beni che una mo-
elie pretende di fopra piu alia fuá dote , 
dopo la morte del marito ; come i l corredo 
per la fuá üanza , le fue vefti , le fue gioie, 
che non fi hanno da porre nelT Inventario 
de'beni del marito. 

P A R A F I M O S I , Paraphimofis , irapa^i^iw 
cu , nella medicina , uno feoncerto o male 
del Penis , i l cui prepuzio é raccorciato o 
contratto dietro alia g l ans , cosí che non fi 
pub recare a coprirla . Vedi PREPUZIO , e 
GLANS. 

Queflo fuccede fpefllffimo ne1 malí vene
re! , quando gli umori di una fcolagione fo-
venté fi fan cosí acri, che cagionan quefta re-
trazione del prepuzio . Alie volte in fimili 
cafi v1 é neceffita di mozzare , o d' apiire 
coi taglio eífo prepuzio, altrimeníi gli umo
r i vi íi chiuderebbono , o iiagnerebbono , e 
moho apporterebbon di pregiudizio. Vedi F I 
MOS i . 

P i^RAFRASI , P a r a p h r a f i s , i ra .pa. íppt í .a i í , 

una fpiegazione o efpofizione di un teíío , 
in piü chiari ed ampj termini , con che fi 
fupplifce a quel che V Autore avrebbe potu--
to diré o penfare intorno alia materia. Vedi 
TESTO . 

Co!o me fio confitiera la Parafraft f u l nuevo 
Teflamento , di Eraímo , per un' opera cosí 
firaordinaria , ch'ei non fi fa ferupolo di di-
re e credere , che l ' Autore fia ftato divina
mente inípirato, quando la feriífe. 

PARAFR ASÍ Caldea , ¿ ípeflb mentovata da" 
Cri t ici . — V i tono txc Parafraft Caldee ful 
Pentateuco: -queiia d' Onchelos , che alcuni 
credono eflere 1' ifleflo che Aquila , e che 
aUri fuppongono effere ííato quelf Onkelos , 
che iTalmudifti nel Trattato G/Vím, fan ñi
póte delF Imperador T i t o . Vedi PENTA
TEUCO . 

La feconda é la Parafraft d ¡ J o n a t h a n . — 
i a terza é chiamata i l T w g u m diGerufalem-
m » Vedi XARGUM . 

La Parafraft Caldea fopra i Profeíi é di 
Jonathan figlio d i U z i e l , che vien da alcuni 
eonfufo con Teodozione. 

L Autor del la Parafraft Caldea fopra gli,. 
hagiografi é ignoto. Alcuni V attribuifcono 
a m Giofeffoj fopranorainato il .guació i al-

t i l aRabbiAkiba. A l t r i dicono che v'é tan
ta differenza nelío fíile , che una fola per-
fona non pub eííere ñata Autore di tutta 
1' opera. 

P A R A F R E N E S I , o Parafremtide , «^A-
fpíyiTií, nella Medicina , una fpezie fecon-
daria di frenefia , fuppofta dagli antichi , 
provenire non da alcun immediaío feoncer
to del cervello, o delle meningi, madaun.' 
infiamraazione del ventricoloj del fegato, e 
fopra tutto del diaframma , con che vengo» 
no ad eííere affette le meningi ed i l cere
bro per un confeti lo delle par t i . Vedi FRE-
NITIDE. 

Gl i antichi la chiamavano una Pfeudo-
Phrenefts , per diüinguerla dalla vera , che 
facean confiílere in una infiamnaazione del • 
cervello e delle fue meningi. 

I raoderni non fanno alcuna tal diftin7Ío-
ne nelle frenefie : íutte vengono dalla íleíía 
cagione ; ma quefta cagione non é né un' 
infiammazione del cervello, né del diafram
ma . Vedi MANÍA, MELANCHOI.I A , &c. 

P A R A F R E N I T I D E , tra i Medici mo-
derni, h un1 infiammazione del mediaíiinura , 
o della pleura intorno al diatuarcma, accom" 
pagnata da febbre continua, e da dolore acu-
to nelle pañi affette, per la contrazíone de* 
vafi abdominal : come pur da delirio , e da 
elevazione dcgl' rpocondrj. 

PAR A G I U M , nella Legge, una cgualitk 
di iangue , o dignita ; rea piu fpezialmente di 
térra, nella partizione di una eredita tra coe-
redi. Vedi PARÍ . 

PARAGIUM, pih particolarmente fi pren
de nelle confuetudiñi antiche, per un'egua-
liía di condizione tra i n o b i l i , oper íoneche 
dipendono c tengono poííeífioni nobilmente. 
Vedi PARÍ, e PEER AGE . 

Cosí quando un feudo é divifo tra fratel-
l i ; iri queílo cafo i l giuniore tiene o pof-
fiede la fuá parte dipendentemente dal piti 
vecchio ]¡)QX Paraggio y cioé fenza omaggio , o 
fervifu . 

Cib vi ge tuítavia in qualche grado nella 
Seozia , do ve i mariti delle forelle juniorí 
non fono obbligati ad alcuna fede odomag^ 
gio verfo i l manto delle piíi veechíe i ned i 
loro figliuoli tampoco , fin al fecondo grado . 

Que lio Paragium eflendo un' egualita di 
dovere , o di fervigio tra fratelli c forelle , 
alcuni 1' hanno chiamato Fratriage , e P ^ 
rentase 
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I I Paragium cefsa al feflo grado inclufi-

tamente. Ceflaaltresi, quando uno de'con-
forti vende la fuá parte. Vedi OMAGGIO. 

PARAGOGE , Tlupayayn , nella Gram-
matica , una figura , per la quale vien 
allungata una parola , aggiungendovi una 
filiaba net fine ; come in dicier , per dici . 
Vedi FIGURA . 

P A R A G O G I C O , nella Gramraatica, di-
nota qualchecofa , aggiunta ad una voce, len-
za niente aggiungere al di leí fenfo . 

* L a parola e fotmata da l Greco , ira-
puyu , prolungo : compofto d i irctpct. ed 
ay® . 

Nel i 'Ebreo , la n e tytfío paragcgica; co
me in H D ^ N , in vece di *]^3K % lo be-
nedirb, e lodero. 

L ' ufo delle lettere paragogiche é folamen-
te per daré un fuono pieno e grato alie vo-
c i , in grazia o del verfo, o del periodo. 

P A R A G O N E ( Ptetra del ) o pietra del 
tocco, una pietra ñ e r a , l i ícia, e luftra, che 
fi adopera , per far fopra d* cífa i l faggio-
de'metalli . Vedi PIETRA ,, SAGGIO , &c. 

G l i antichi la chiamarono lap'is lydius 
dalla Lidia, paefe dell' Afia M i n o r e , donde 
proveniva. 

I moderni la chiamano pietra deí tocca % 
o paragone % perché fan con eífa la prova dev 
metalli , e principalmente dell' argento , e 
la fan col toccarlo o fregarlo fovr' eífa , e 
paragonando i l colore del fcgno ch' ei v i la-
fcia fopra , col fegno di un altro pezzo di 
metallo deli'ifteffa fpezie 5, la di cui bontaé in-
dubi'tata. Vedi METALLO, e SAGGIO. 

P A R A G R A F O , irapctypotQo; * un termine 
nella Giunfprudenza , che fignifica fezio-
ne , o divifione del tefto di una legge : 
altramente chiamato Anteóla . Vedi SE-
ZIONE» 

La tal legge diceíí eífere divifa in tan ti Para-
grafi . . I I carattere di un P a r á g r a f o nel citare , 
é § . Vedi CARATTERE . 

T r a i Poeti Greci , Paragrafi , Tictpaypct.-
qoi» erano una fpezie di note Cri t iche, che 
lervivano a notare o indicare le flrofe , ed 
altre divifioni de 11' ode , e d1 altri componi-
ment í poetici. — Quefto P a r á g r a f o ^ ficco-
ineéde fen t to dallo Scoliafte d1 Anllofane , é 
una corta linea con un punto aUr eílremitk 
¿i eífa» 

P A R A G U A Y , , oParagogue, nella Storia 
Naturale, una danta celebre della fpezie de-
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gli arbuñi , che crefee in alcune Provincia 
delT America Meridionale, fpezialmente nel 
Paraguay , donde i l fuo nome \ abbenché fia 
appo noi piu conofeiuta fotto ía denominazio-
ne di Te del mar d e l S u d . Vedi TE ' . 

Queüa planta, che non vien'alta piu di un 
pie de e mezzo , ha de' ra mi fottiliífimi , e 
delle foglie fimili a quelle dclla fenna ; pub 
eífere confidtrata come una fpezie di té Oc-
cidentale , che t come V Oriéntale , fi pren
de, inluío nell' acqua calda, a cui comunica 
un colore ed un odore, che fomiglia a quel 
del miglior t é , che íivegga in Europa. 

V i íono due fpezie di Paraguay, Tuna chía-
mata femplicemente Paraguay ; V altra Ca-
m i n i , dagli Spagnuoli Tervacamtm; la quaí 
ultima é la piíi ílimata . Gli Spagnuoli me-
defimi chiamano i l primo Paraguay Terva con 
palos , cioé erba con de5 piecoli baftoni , 
perché é pieno dt ramufcelü rotti , ed é 
principalmente in ufo apprefíb i fervidori ed 
i fchiavi : i l fecondo é la bevanda de5" ric-
chi . M a ambedue fono di tanto ufo , e íi 
dimano di cosí aífoluta neceffita, che niu-
no in quella parte d'America potrebbe viver-
ne fenza. 

Le opere delle mini ere del Poíofi ccííereb-
bono, fe i padrón i di eííe non poneflfer cura 
che foííe fomminiflrato a' poverr fchiavi che 
i v i lavorano, á t \ Paraguay ^ che é il loro eo-
ítante rimedio con tro quegli effluvj e quelT 
elaiazioni minerali , che altrimenti l i foffo-
clierebbono. N é un fervidore s'impegnercb-
he con ale un padrone , fe non con queño 
tra gli altri pa t t i , che avera per fuá bevan
da del Paraguay.. 

1\Paraguay, é percib uno de'capi piü coníide-
rabili del commereio delT America Auürale-
Nel Perú , nel C h i l i , e a Buenos Ayres, fe ne 
vende per i l valor di piu di due mrilioni per au
no e quafi tutto paíía per le mani de'Ge-
fuiti * L ' ufo del Paraguay comincib últi
mamente a introdurfi in Inghilterra , do-
ve parve che alcuni lo gradiífero e pregiaífe-
ro quanto i l té .. Ma i íbraíHeri dicono, che 
ía loro approvazione veniva non men dal 
l o r o interefle che dal loro guño ; attefo-
ché con tanta facilita lo p rocacc iavanO' , a 
caufa del loro commercio cogli. Spagnuoli dell 
America Auftrale, e di Buenos Ayres , dopo 
i l Trattato d'Utrecht neí 1713» 

La preparazione della pianta, ed i l farne 
bevanda, coincide col t é ; eccetto che sin.-

Coa-
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fondono e le foglie ed i i legno; e fi beve ím-
mcdiatamente dal vafe in cui é fatto i fenza 
lafciare che abbia tempo d'infufione, a cau-
fa della ñera tintura ch1 ei da ^ e , per im
pediré che le foglie e tutto i l reflo non di-
fcenda, lo fucciano per una cannucciad'ar-
gento o di vetro, che va in g i ro , F un dopo 
Taltro , per tutta la compagnia . Frezier. 

Oltre tutte le vir tu che vengono attribui-
te al té da'popoli Orientali ; come d' eífer 
buono ne'malí di teÜa, del petto , dello fto-
macoj contro la flemma, e per rimettere i l 
fonno; gh Americani attribuifcono al Para
guay quefto di p iu , ch'egli puriüca tutte le 
forte cTacqua , per cattiva o corrotta che 

, col folo infondervi queft' erba , o calda 
o fredda . Percib , avendone feco in ogni 
tempo , fe non trovano fuorché acque cat-
tivc ne' vafti Diferti che han da trapaííare 
nell' andar da Buenos-Ayres nel Perú e nel 
C h i l i , non temono di berne , dopo d'avervi 
entro ammollata la pianta per un poco . I I 
Paraguay e unco riputato di gran virtu contro 
io fcorbuto , e le febbri putride . 

PARALEPSIS , H A P A A E M S * nella 
Rettorica, u n p r e t e ü o , omoílra di tralafcia-
re , od ommettere qualche cofa , ma pe
ro efprimendola di paffaggio . Vedi F i -
G U iR A ,. 

Quando V immaginazione é rifcaldata , e 
le ragioni e gli argomenti fí preílano in 
copia ^ l'oratore di buona voglia l i fporreb-
be e diviferebbe tutt i in forma ; ma per te
ma d1 eífere ai fuoi uditori moleílo , ne pro
duce folo alcuni , di paffaggio , e fenza fer-
marvi f i ; e queflo íi chiama una Paralepfi , 
daiLat ini Prateritio, dai Geci qualche volta 
-Apofiopefis , quafi Reticentia . Vedi PRETE-
R I Z I O N E , & C . 

Per efempio, l o paífo fotto filenzio le mol-
te ingiurie , che ho ricevute , &c. Non 
ínfifterb , non mi fermerb su queft' ultimo 
oltraggio &c. 

P A R A L I P O M E N A * , T I A P A A E i n O -
M E N A , un fupplemento di cofe ommeí íe , 
0 dimenticate in qualche opera o trattato 
precedente. VediSUPPLEMENTO. 

La parola ¿ formata dal Greco , watpa-
Kinru, praetermitto . — Alcuni Autori 
fi fervono della vece Sührdidium in luogo 
^Paralipomenon. 

l 'f •eli ^anone ^e^a Scrittura, v i fono due 
iibn de' Paralipomeni , che nella Verfione 
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Inglefe chiamanfi , Chonides ; e fono urt 
fupplemento ai quattro l ibr i de 'Re, i due 
prirai de" quali fono anche chiamati L i b r i 
d i Samuel; 

Quintus Calaber ha un' opera intitolata , 
Homeri Paralipomena. 

PARA LISIA , PARALYSIS * , nella Me
dicina , una malattía , nella quale i l cor
pa , o quaicuna delle fue parti perde i l 
fuo moto , e qualche volta la fenfazione , 
od i l tatto. 

* La parola e formata dal verbo Greco 
m'apctXva 1 fciolgo , siego ^ poiche fi fuppo-
ne che queflo mal ore fdelga e rallenti i 
nervi ed i mufeoli. 

La Faralifia, differifee dalla Parefis, come 
i l piti dal meno. Vedi PARESIS. 

Le cagioni della Paralifia fono 1' influflb 
impedito degli fpiriti nervei ne 'v i l l i o ne* 
mufeoli: o del fangue arteriofo ne'loro va-
fi ; lo che pub accadere da qualche difetto o 
nel cerveilo , o ne' nerv i , o ne' mufeoli , o 
ne1 loro vafi . 

La Paralifia íi dice effere perfetta o com
pleta , quando v i é unaprivazione di moto , c 
di fenfazione ad un tratto. 

ímperfetta ^ quando un deMue é abolito, e 
1'al tro fuffiñe . 

La Paralifia in oltre , é univerfale, latérale 
o parztale. 

La PAR ALISTA Univerfale, chiama ta anco 
Paraplegia , o Paraplexia , é una genérale 
immobiiita. di tutt i i mufeoli che ricevono 
nervi dal cerebro , o dal cerebello , eccetto 
che quelli della t e ñ a . —• La fuá caufa é co-
munemente creduta rifiedere ne' ventricoli 
del cerveilo , o nella radice della fpinal 
midolla. 

Etmullero fa la Paraplegia un morbo dif-
ferente dalla P^TÍI/^/ÍX, ch'ei fuppone confi-

, flere in una rilaífaziooe de' ligaraenti e del
le membrane che fervono al moto; laddove 
la Paraplegia é una mera oñruzione de' 
nervi , 

La Paraplegia é rare volte una malatt ía 
primaria , ma fuol eífere una fecondaria , 
che accompagna o fuflegue alF apopleíTia , 
alio fcorbuto, alcarus, odalPartritide. Ve
di PARAPLEGIA . 

PARALISI A Laterale, chiamata anco Hemi-
plegia , é T iflcífo male che la paraplegia ; 
ma affetta foltanto un lato delcorpo. — L a 
fuá cagione é la ruedefima , fe non che íi 
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íjflrigne ad un lato del ceivcllo, o ddla fpi-
nal midolla. 

PAR ALISTA Parziale , é quando é afíctta 
qualche parte particolare, o qualche membro 
íolo i e.gr. quando é abolito i l moto del brac-
cio, o della gamba. 

l i Dottor Quincy oííerva, che una Para-
Ufia , dove i l moto é abolito , reflando pe
ro la fenfazione, pub effer prodotta , 10. dal
la troppa umidita che diñende le fibre mu-
fculari in lunghezza: 20. dalle eofe fredde, 
ehe addenfano i fughi : 30. dalla compref-
llone eílerna; 40. dalle cofe calde ? che an-
guflano le tropo arrendevoli e tenere mem-
brane , e vafi . — T u t í c queíle caufe afFtt-
tano o i l fangue od i mufcoli; i l primo, con 
ifpeffire quell' umore , cosí che non pub pre-
fíamcnte rarefarfi ; ed i fecondi , con rilaf-
íare i mufcoli liefli e allentarli in foverchia 
lunghezza per la troppa umidita , o contra-
endoli in troppo anguñe dimenOoni per lo 
troppo calore , Ma la fenfazione pub tutta-
via e fíe re coníervata , perché , non olíante 
rutti quefti impedimeníi , gli fpiriti animali 
ed i nervi poííono non eííere aífetti , o lefi in 
parte alcuna. 

Le cagioni della Pardifia , ove é abolita 
Ja fenfazione , redando i l moto , oííerva i l 
Dottor citato, che poííono eííere tuttequel-
le cofe , le quali addenfano cotanto gli ípi-
xiti animali ne'nervi , provtgnenti di íotto 
al cerebello, che qnantunque infatti feorra-
no ne'mufcoli per l i nervi, ed i v i , perl'oc-
cafíone di qualche liquore feparato dal fan
gue , íi rarefanno ; nullofíante non poííono 
feorrere con quella quantita ne5 nervi , che 
©gni piu lieve caufa l i face i a ondulare j dal che 
avviene che la fenfazione ceffi , fenza ehe fi 
perda i l moto della parte. 

Le cagioni di quefta fpezie fono anco tut-
to quello che pub rendere cotefti nervi piü 
lafchi ed umidi , e si meno atti a vive e 
pronte vibrazioni ; gli fpiriti animali feor-
rendo irattanto ne'mufcoli , da donde vie
ne a poteríi compiere i l moto fenza la fen
fazione . 

La cura ázWz Paralifia ^ fecondo Waldfch-
midio , non differifee molió da queila del 
morbo venéreo. Internamente, i raercuria-
l i , i fudorifici, e le decozioni di legni'fono 
cofe opportune: eílernamente , le unzioni , 
fopratutto di cofe fpiriíofe epenetranti, non 
fulla parte afretta, ma fulla fpina dorfi, 
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PAHALLASSI , n A P A A A A H I S , nelP 

A ü r o n c m i a , un arco del cielo, intercetto tra 
i l vero luogo diunaftella, ed i l fuo luogo ap-
parente . Vedi LUOGO . 

I I vero luogo di una flella é quel punto 
del cielo, B , Tav. Jljlronomia , Fig. 27. in 
cui farebbe veduta da un occhio pollo nel 
centro della tena, come i n T . — I I luogo 
apparente é quel punto dc'cieli C , in cui la 
flella apparlfce ad un occhio fulla fuperfizie 
della té r ra , come in E . 

Ora , ficcomc in fatti noi guardiamo i 
corpi celeíli , non dal centro , ma dalla fu
perfizie della noflra té r ra , che é diñante un 
fem id i a metro dal centro", percib l i vediamo 
per un raggio vifuale, i l quale pafsando per 
lo centro della ílella, e procedendo di la alia 
fuperfizie della sí era mondiale , addita un ai ti o 
punto C , che é i l fuo luogo apparente. 

Queila diíferenza di luoghi é quello che 
afsolutamente fi chisma la Parallajfi , o la 
ParallaJJi d' Altitudiñe ; da Copernico chia-
mata la Ccmmutaztcne; che é perianto un 
angolo formato da due raggi vifuaii , t i r a t i , 
1' uno dal centro , V al tro dalla circenferen-
za della térra ; e che travalicano i l corpo del
la ftella-, ed é mifurato da un arco di un circo-
lo maí l imo, intercetto tra i due punti del ve
ro e dell'apparente luogo C e B . 

PARALLASSI di Declinazione , é un arco 
di un circolo di declinazione S I , Fig. 28. 
onde la Parallajfi d' altitudine crefee., o di* 
minuifee la declinazion di una ftella. Vedi DE
CLINAZIONE . 

PARALLASSI di retta Afcenftone > oVefcen-
ficne, é un arco dell'Equatore D d , F/^.28, 
onde la Para l laf f í d'altitudine accrefee l'afcen-
fione , e diminuifee la deiccníione . Vedi 
ASCENSIONE , C DESCENSIONE . 

PARALLASSI di Lcngitudine , é un arco dell' 
eclittica T í , Fig. 29 , onde la Parallajfi d' 
altitudine accrefee o diminuifee lalongitüdi-
ne. Vedi LONGITUDINE, 

PARALLASSI di Latitudine, é un arco di un 
circolo di latitudine S I , onde hParalláJfi d? 
altitudine accrefee o diminuifee la latitudine. 
Vedi LATITUDINE. 

PARALLASSI fi prende anco per 1' angolo 
fatto nel centro della ílella, da due linceret-
te , t í ra te . Tuna dal centro, Taltra dalla fu
perfizie della ierra. 

Queíli é anco chiamato Angolo Parallat* 
tico. Vedi V ̂ h L h h T i i co Angolo. Q¿iindij 
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hParalhJfi diminuifce l'altezza di una Helia, 
o accrefce la fuá diílanza da) Zenith , td ha 
percib un eífetto contrario alia rifrazione . 
Vedi R l F R A Z I O N E . 

La Paraílajfi d' altitudine C B , Fig. 27. 
¿ riooroíamente, la differenza tía la vera 
di'ftanza dal Zenit C A , e T apparente di-
ílanza B A . Vedi PARALLATTICO , e AN-
G O L O . 

La Parallajfi é maffima nell1 Orizonte ; 
nel Zenit , o nel Meridiano, una ftella non 
ha paraDaíI] ; i l vero luogo e 1' apparente , 
per allora coincidendo. 

La Parallajfi Orizontale é 1' iQeísa , o 
fia la íiella nel vero , o fia neli'apparente 
Orizonte. 

Le ílelle fiííe non hanno P^m/Z r̂/Jz fenfibi-
]e , a cagione della loro immenía diílan-
za , verfo di cui i l femidiametro della tér
ra non é che un mero punto . Vedi STELLA , 
ePiAKETA . 

Quindi puré , piu vicina che é una íkl-
Ja alia térra, tanto rnaggiore é la fuá Pa
rallajfi , ad un' elevazione cguale fopra 1' 
Orizonte j Saturno é cosí alto, cheabbiam 
molía pena ad offervarvi alcuna Parallajfi . 
Vedi SATURNO . 

La Parallajfi accrefce la retta e Tobliqua 
afcenfione, e diminuifce la defceníione j di-
minuifce la declinazione boreale, e la latitu-
dine nella parte Oriéntale , le accrefce neli' 
Occidentale ; accrefce la Meridionale nella 
parte Oriéntale , ed Occidentale ; diminuifce 
la longitudine nella parte Occidentale , l'ac-
crefce nelFOrientale . Lz Parallajfi aámrque, 
ha effetti oppoüj alia refrazione , Vedi RE-
?R AZIONE . 

Quindi h Parallajfi della ílella piíi rimo-
ta S , é minore che la Parallajfi della pih 
"vicvna L , alia ñeíTa diñanza dal Zenit i ficco-
nie dianzi s' é oíTervato. 

I feni degli angoli Parallattici M , ed S, 
delle flelle egualmente diflanti dal centro della 
térra T , fono come i feni delle diftanze vedu-
te dal vértice Z M , e Z S . 

Quindi , fecondo che le diftanze dal ver
dee fcemano, cioé come fcemano le altítudi-
«15 fcema la Parallajfi; e di qua é puré , che la 
Parallajfi zfoitz 1'altitudine della ílella , dall' 
Onzonte fm al Zeni t . 

La dottrina á d k Parallajfi é di una eíhe-
ma importanza neli 'Añronomia , per deter-
smnare ]e diftanze dePianeti, delle Come-

Tomo VL 
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íe , e d 'al t r i fenomeni de! cielo; perlacal-
colazione degliecliflii e per trovare la lon
gitudine . Vedi PlANETA , DlSTANZA , LoN-
GITUDINE, cd E C L I S S E . 

I inetodi di trovare le parallajfi de'Feno
meni celeít i , fonovárj: Alcuni de'principali 
e piü facili fono i feguenti. 

OJfcrvare la PARALLASSI di un Fenómeno 
celejíe . •— Oífervate quando i l Fenómeno 
é neli5 iíleífo verticale che una ñella fiíTa , 
la qual gli é vicina ; e mifurate la fuá di-
fta nza apparente da qutfla üella . Offéihfa- ^ 
te di nuovo, quando i l Fenómeno e la ílel
la fiífa fono in altitudini eguali dall' Or i 
zonte ; c in oltre mifurate la loro diftan-
ía . — La difFtrenza di queíie diñanze , 
fara a un dipreífo , la Parallajfi del!* 
ílella. 

La Parallajfi di un fenómeno ñ pub pa- • 
riraenti trovare oííervando i l fuo azimuth 
e ¡a fuá altezza ; e notando i l tempo tra 
la oífervazione cd i l fuo arrivo al Me
ridiano • 

Tut to quel che fi richiede per trovare la 
Parallajfi della luna , é la Parallajfi del!' 
afceníion retta : per trovare 1' effetto della 
grandezza del femidiametro della ierra , in 
riguardo ai fenomeni del fuo moto , bafta 
fapere fin dove o quanto i l meridiano, a cui 
T occhio la riferifee , devia dal vero meri
diano. Ció fu trovato e praticato dal Signor 
Caffini, in riguardo a Mar te ; e da Marai-
di in appreííb , in riguardo alia luna . .—. 
Tu t to i l miflero qui coníifte neli' avere i l 
vero moto della luna , che fi rapporía al 
centro della térra ; ed i l fuo moto apparen
te , che fi rapporta al luogo delT oífervazio
ne . La differenza di quefti , che é maffima 
neli'Orizonte , o nel circolo orarlo delle ore 
fei , da la Parallajfi Orizontale , per quella 
latitudine; donde la Parallajfi genérale , o 
fia quella fotto 1' Equatore fácilmente ritro-
vaí i : [¿Parallajfi di ciafcun parallelo eííen-
do a quella dell'Equatore, come i l femidia
metro di quefio parallelo é aquello dell'Equa-
tore . Vedi la pratica di quefio método 
efemplijicata nel trovare la PARALLASSI di 
Marte. 

OJfervare /¿?PARALLASSI della Luna . 
Oífervate 1'altitudine meridiana della luna, 
colla maggior aecuratezza ( Vedi ALTITU-
DiiNE ) e nótate i l momento di tempo: que-
flo tempo eífendo equato , ( Vedi EQUA» 
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2I0NE ) cempntate ¡a di leí vera longitudí-
ne e latitudine ; e da quefte tróvate la íua 
dedinazione ^ ( Vedi DFCLINAZIONE ) e dal
la fuá declirmione e dall'elevazione dell'E-
quatore tróvate la di lei vera altitudine me
ridiana. Se 1'altitudine oíTervata non é me
ridiana , riducttela alia vera altitudine per 
i l tempo dell' cíTervazione . Togliete la r i -
frazítme dairoífervata altitudine, e fottracte 
i l rimaner íe dalia vera altitudine : i l refiduo é 
la. P m a l l a j j i dellaLuna. 

Per cotal mezzo Ticone nel 1583 , ai 12 
d' Ottobr. or. 5. 19'. daH'altitudine meridia
na delia luna oflervata , 13o, 38' , trovo la fuá 
FarallaJJi 5 4 m i n u t i . Vedi LUNA. 

Ojjervare la PARALLASSI della luna in un 
eclifli. •— I n un cclfíTi della luna, oíTerva-
te quando ambedue le coma fono ñeli' iílef-
fo circolo verticale ; in quel momento prén
dete le altitudini di ambedue le corna ; la 
difFerenza tra Tuna e i ' a l t ra , dimezzata ed 
aggiunta alia minore, da a un dipreíío l'al-
titudine vifibile del centro della luna : ma 
la vera altitudine é quafi eguale all'altitudi-
ne del centro dell'ombra in quel tempo. Ora 
noi fappiamo raltítudine del centro dell'om-
bra ; perché fappiamo i l luogo del Solé neiT 
cclitt ica, e la fuá depreffione fotto 1'Orizon-
t e , cheé eguale all'altitudine del punto op-
pofto dell' eclittica , in cui c i l centro dell' 
ombra . Cosí abbiamo in uno e la vera e l'ap-
parente altitudine i la differenza delle quali 
é \íiParalla¡fi. 

Dalla PARALLASSI della luna A S T , 
•^ '¿•3° 5 € dair altitudine S R , trovare la di 
lei dijlanza dalla térra. — Dalla di lei appa-
jente altitudine data , abbiamo la di lei di-
íianza apparente dal Zenit ; cioé i ' angolo 
Z A S ; o dalla di lei vera altitudine Y an
golo A T S . Laonde, poiqtié nel medeíimo 
tempo abbiamo l1 aügol® Parallattico S ; ed 
i l femidiametro della t^rra A T é compúta
lo come 1; per la trigonometría piaña ave-
remo la diílanza della luaa in femidiame-
t r i della tér ra , cosí: come i l feno dell'an-
golo S é al lato oppofto dato, cosí é i l feno 
rieir altro angolo T , al lato cercato T S . 

Qumdi , lecondo T ofíervazíone di Tico
ne , la diñanza della luna in quel tempo 
dalla térra era dz femidiametri della térra ; 
Quindi puré , avendo n o i , per la teoriadel
la luna, la ragione delle di lei diííanze dal
la térra ne'diverfi gradi della fuá anomalía . 
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coteñe diftanze eífendofi tróvate per la regó* 
la del tre in femidiametri della térra , la 
Parallajft di qua fi determina ai diverfi gra-
di della vera anomalía. 

M . de laHire ía la maflima ParaHaffiQ. 
rizontale 10. 1'. 25''. la mínima 54'-5*. im-
percib la diftanza della luna , quand' é nel fuo 
perigeo 655 , cioé quafi 56 femidiame
tr i ^ nel fuo apogeo 63 , cioé Ó3|-femi
diametri della tér ra . 

OJfervare la PARALLASSI di Marte . .— 
Supponete Marte nel Meridiano e nell'E-
quatore, in H , Tav.AJircn. Fig. 3 1 . e che 
1'oífervatore fotto P Equatore in A , 1'oífer-
v i culminante con qualche fíella filfa. 2. Se 
ora 1' ofiervatore fo0e nel centro della tér
ra, vederebbe Marte coflantemente nel me
deíimo punto de'cieli con la flellai e pero, 
infierne con eífa nel piano dell'Orizonte , o 
della feíia otaria. Ma poiché Marte, qui , 
h a qualche Parallajft fenfibile , e la ftella 
filfa, nimia ; Marte fara veduto Be l l ' Ori
zonte, quando fara i n P , piano dell'Orizon
te fenfibile; c la flella, quando i n R , pia
no del vero Orizonte : oífervate adunque , 
i l tempo fra i tranfiti di Marte e della Stel-
la per lo piano dell'ora fefia. 3. Conver-
tite quefio tempo in minuti dell' Equato-
re ; per quefio mezzo averemol'arco P M , 
a cui 1' angolo P A M ; e confeguentemen-
te 1'angolo A M D é a un dipreflo eguale , 
che é \a Parallajfi Orizontale di Marte . 

Se roflfervatore non foííe fotto 1' Equato-
re , ma in un parallelo I Q, , cotefla diffe
renza farebbe un arco minore, Q M . Laon
de , poiché i piccioli archi , Q M e P M 
fono come i loro feni A D e I D ; e poiché 
A D G é eguale alia diílanza del luogo dall* 
Equatore , cioé all ' elevazione del polo ; e 
pero, A D ad I D , come Tintero feno al 
co-feno dell'elevazione del polo; dite, co
me i l co-feno dell'elevazione del polo I D é 
all'intero feno A D ; cosí é h Parallajft o(-
fervata in 1 , a\h Parallajft da offervaríi fot
to 1'Equatore. 

Poiché Marte e la fiella fiíTa non pof-
fono e f í ere cómodamente oífervate neli' O-
rizonte ; fi oííervino nel circo!o della ter-
za ora : e poiché la Parallajft iv i oíTerva
ta, T O , é all'Orizontale P M , come I S , 
a I D ; dite , come i l feno dell' ange
lo I D S , o 45o ( poiché i l piano D O é 
nel mezzo tra i l Meridiano D H ed i l ve

ro 
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Ori-zonte D M ) é all'intero fe no , cosí 

é hParallajfi T O alia Parallajfi Orizonta-

P M - s • • r • J i • Í.1P Se Marte c panmenti fuon del piano deü 
Fquatore ; la Parallajfi trovata fara un ar
co di un parallelo^ che peibfidee ridurre, 
come fopra, ad un arco deirEquatore. 

Finalmente, fe Marte non é ftazionario , 
tna piu toíto diretío o retrogrado , per le 
oííervazioni di diverfi giorni , inveftigate 
qual é il fuo moto in ogni ora , acciocché i l 
fuo vero luogo dal centro fi pcífa aífegñare per 
ogni dato tempo. 

v Con quefto método, Caffini , a cui fiam de-
bitori di quefía nobile invenzione , oífervb 
la maffima Parallajfi Onzonta íe di Marte ef-
fere 25 fecondi, o un po'meno . Con l'iftef-
fo método M . Flamflead la trovb quafi 30 
fecondi. 

I I medefimo Caffini oííervb eolio flefíb mé
todo h Parallaffi di Venere. 

Si dee qul notare, che l1 oííervazione dee 
farfi con un telefeopio , nel cui foco fono 
tirati quattro fili tagliantifi T un V altro ad 
angoli retti A , B , C , D , Fig. 45. N0 . 2. 
ed i l telefeopio ha da voltarfi qua e la , 
finché qualche ñella vicino a Marte veg-
gafi paflare fopra qualcuno de ' f i l i , accioc
ché i fili A B e C D fieno paralleli al i 'E-
quatore , e percib , A C e B D rapprefen-
tinocircoli di declinazione. Cos í , permez-
íio de' fili perpendicolari , faran determí
nate le íituazioni della flella , e di Marte 
nel Meridiano, e nel circolo delle tredeli' 
orologio. 

Trovare la PARALLASST del Solé. — La 
grande diñanza del Sale rende la íun Paral
laffi si picciola , che appena cade fotto la 
piu dilicata immediata oífervazione : M o l -
t i tentativi per verita fono ftati fatti e da-
gli antichi e da' moderni ] e molti metodi 
fi íono inventati a tal fine. I I p r i m o , quel-
lo d' Ipparco , feguitato da Tolomeo, &c. 
era fondato full'oííervazione degli ecliffilu-
nari •, il fecondo , fu quello d' Ariftarco , 
per mezzo di cui 1' angolo futtefo dal femi-
diametro deH' órbita della luna veduta dal 
Solé, inveftígavafi dalle fafilunari: ma am-
bedue quefti metodi riufcendo manchevolj , 
gliAilronomi fono coflretti di ricorrere al ' 
le Parallaffi de' Pianeti piíi vicini a nof , 
come di Marte , e di Venere ; imperoc-
ché dalle loro note Parallaffi , quella del 
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Solé , che a qualunque altra offervazioneé 
ínacceffibile ,, fácilmente fi deduce . 

Imperciocché dalla teoría de' moti della 
térra e de' Pianeti , noi fappiamo in ogni 
tempo la proporzione delle diftanze del So
lé e de'Pianeti da n o i ; e h Parallaffi Ori -
zontali fono in una proporzione reciproca 
a coteíle diñanze : fapendo dunque la Pa
rallaffi di un Pianeta, quella del Solé fi pub 
di h trovare. C o s í , Marte , quand'é op-
pofio al Solé, é due volte altrettanto v ic i 
no di quel che fia i ! Solé : la íua Parallaf
fi adunque fara due volte piu grande che 
quella del Solé : e Venere , quand' é nella 
fuá congiunzione inferiore col Solé, équal 
che volía piu vicina a noi di quel che fia egli ; 
la di lei Parallajfi adunque é maggiore colla 
ñeíTa proporzione. 

Cosí dalle Parallaffi 'di Marte e di Vene
re , i l medefimo Caffini trovb la Parallaffi 
del Solé eífere dieci fecondi , lo che i m 
plica la fuá diftanza di 22000 femidiametrí 
della t é r ra . 

In una oííervazione del tranfito di Ver 
nere per i l Solé , che fi vedsra in Maggio 
del .Í7Ó1 , i l Dottor Halley ha moílrato un 
método di trovare la Parallaffi del Solé e 
la diftanza , con una grande precifione , 
cioé fin ad una 5oo.ma parte del!' intero • 
Vedi SOLÉ . 

La PARALLASSI delle S'telle , in riguardo 
al f órbita naturale della tena . >— Le ftellc 
non hanno Parallaffi , rifpetto al femidia-
metro della térra; puré in riguardo al l 'ór
bita annua della térra , a ragione s' afpet* 
ta di trovarvi qualche Parallaffi . Vedi 
ORBITA . 

L ' aííe della térra nel fuo moto annuo 
deferive una fpezie di cilindro , che eííen-
do prolungato fin al cielo delle ílelle fif-
fe , v i delinea una circonferenza circola-
re; ciafcun punto della quale é i l polo del 
mondo per i l fuo rifpéttivo giorno : cosí 
che la fituazione del polo apparente , in r i 
guardo a qualcuna delle ñellefiííe, fi cambia 
notabilmente nel giro di unanno. 

Se cib fi pote fie trovare con 1' oííerva
zione } irrefragabilmente proverebbe i l mo
to annuo della térra attorno del Solé ^ e 
rimoverebbe quella fola obbiezione che gl i 
vien fatta daRiccioli, ch'ei deduce appun-
to dal non oííervarfi una tal Parallajfi. Ve
di TERRA . 
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Ció induffe a tentar di trovarla H Dot-

tor Hook , con offervare le varié diftanie 
di una fieffa fíffa dal Zenit , in differenti 
parti del!* órbita della térra ; ed i i Signar 
ÍFlamíiead , mediante 1' acceíío e receffo di 
«na ílella fiffa dair Equatore in diverfi tem-
pi delP anno ; e con liufcita ; i l rifultato 
dellefue oííervazioni efliendo, che una ftel-
la fifla , vicino al polo , fu trovata 40 _o 
45 fecondi- piü vieina ad eíío nel folñizio 
d ' Invernó , che neU'Eñivo , per fett'anni 
fucceffivamente. 

M . CaíTini jnniore concede, che le oífer-
vazioni di Flamftead s' accordan con quel-
le che fi fon fatte nell'oflervatorio Reale j 
ma nega le confeguenze: ei dice che le va-
riazioni nella diftanza della fiella polare 
non fono tali quali farienó, fuppoñoil mo
to della térra . Fontenelle le fpicga mercé 
una fuppofizione , che le ítelle, come i l So
lé , girano o íi rivolgono fui loro centri , 
cd alcune di eíTe hanno i loro emisferi ine-
gualmente luminofi: donde, quando T cmi-
cfero pih rifplendente e rivolto verfo no i , le 
ítelle appajon piu groíTe , in confeguenza piu 
vicine al!e üelle confinanti, che quando l'emi-
sfero piu ofcuro é verfo di no i . Vedi STELLA . 

PARALLASSI , é un termine che íi ufa 
anco nel livellare; e prendefi per 1'angola 
contenuto tra la linea del vero l iveUl , e qyel-
h dell'apparente . Vedi LIVELLARE . 

P A R A L L A T T I C O Angak , chiamato an
eo femplicemente PARALLASSI, é Tangolo 
fatto nel centro di una flella da due linee 
rette, tirate Tuna dal centro della térra, T B 
{ T a v . AJiton, F i g . ' i j . ) I* al tría dalla fuá fu-
perfizie E B . 

Ovvero , ( i l che coincide alio ftelTo ) Pan
gólo parallattico é la diíferenza degü angoli 
C E A , e B T A , fotto eui fon vedute le 
diftanze, reale ed apparente dal Zeni t . Vedi 
PARALLASSI . 

I fe ni degli angoli paraUattici A L T , e 
A S T , Tcrv. Afl ron. F i g . 30. alie medefime 
od cguali diüanze dal Zenit SZ , fono i a 
una ragiont reciproca delle diQanze delle üelle 
dal centro della térra T L e T S . 

PARALLELEPIPEDO , nelia Geome-
t r i a , uno de'eorpi, o folidi> regolari, com-
prefo fotto fei parailelogrammi, de' quali , 
gli oppofti fono fimili , paralleli, ed egua-
i i . — Come oelU Tav. Gtom..Fig. 38, Ve-
éi RECOLARE . 

P A R 
Un Paral lelepípedo ^ é da alcuni ^definito3 

un prifma, la cui bafe é un parallelogrammo. 
Vedi PRISMA . 

Proprieth nV/PAR ALLELEPIPEDO . — Tut-
t i i Parallelepipedi prifmi , c i l indri , ¿kc. le 
cui bafi ed altezze fono eguali , fon' eglino 
íitííi eguali. 

Un piano diagonale divide Wparallelepipe-
do in due prifmi eguali: un priima triango-
iare é adunque roezzo un parallelepipedo iü\-
la ftefTa bafe , e dell' iñeíl'a altezza . Vedi 
PRISMA . 

T u t t i i parallelepipedi, prifmi , cilindri , 
&c. fono in una ragione comporta delle lor 
bafi ed alt i tudini; laonde fe le lorbaíi fono 
eguali, elleno fono in proporzione alie loro 
altezze; econverfamente. 

T u t t i i parallelepipedi , cilindri , coni , 
£kc. fono in una ragione triplicara dei loro 
íati omologhi ; e cosí delle loro altitudini . 

I parallelepipedi eguali , prifnai , coni , 
c i l indr i , &c. reciprocano le loro bafi ele lo
ro al t i tudini . 

Mifurare ta fuperfizie e l a folidtta d i un 
PAR A LLE LE PIPE DO . — Trova le arce de* 
parailelogrammi I L M K , L M O N , ed 
O M K P ( Vedi PARALLELOGRAMMO ) Ag-
giugni quefte in una fomma , e raoltipli-
ca queua fomma per 2 r i l faclum o prodoí-
to fara la^ fuperfizie del parallelepipedo . 

Se allor la bafe I L M K fia moltiplica-
ta per f altitudme M O , it prodotío fav'á 
la folidit^. 

Supponete v. %r. 
L M ~ 3 6 M K ™ i 5 M O r = : i 2 Allor, , 
t M z = 3 6 L M ~ 36 M K = 15 
M K = 15 M O r = 12 M O = 12 

180 
3ó 

72 3° 

L I K M 540 L M O N 432 M O H P 18» 
L I K M 540̂  
M O K P 180 

M O 12 
115; 

2304 Superficie 580 
* ¿ 4 8 0 Solidit^;.. 

P A R A L L E L I S M O , la qualita d i m r P f r 
rá l l e lo , o cib, che lo denomina tale : od ^ 
qucllo, perché áiK eofe ? v-, ?/. linee , rag-
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«i o fimili ) diventano equidiílanti P una 
dalV altra. Vedi PARALLELO , e PARALLE-
ÍOGR.AMMO . 

Cos í , diciam che glioggetti lontani fono 
a gran pena percettibili , a cagione del pa-
rallelifmo de' loro raggi . Vedi RAGGIO , e 
V l S l O N E . 

PARALLELISMO deir affe della t e n a , nell' 
Aftronomia, o íia moto ¿/'PARALLELISMO; 
é queila fituazione o quel moto delTaffe del-
la térra , nel fuo progrefíb per la fuá órbi
ta , ond' egli fempre guarda al medefimo 
punto de'cieli , cioé verfo la üella polare ; 
cosí che fe una linea fi t i r i parallela al fuo 
affe , mentre ella é in,una qualfivoglia po-
íizione ; 1' affe in tutte le altre poíizioni o 
partí del!'órbita , fara parallelo alia medefi
nia linea. Vedi As SE . 

Queílo pqrallelifmo é il neceííario rifulta-
to del doppio moto della t é r ra ; i'uno aítor-
no del Solé, l'altro attornodel fuo proprio af
fe . Né vi é alcuna neceílita d'immaginare un 
terzo moto , come han fatto alcuni, per ifpie-
gare queüo parallelijmo . Vedi TERRA. 

A quefto Paral lel í fmo \-\o\ dobbiamo la vicif-
íitudine delle íiagioni, e l'ineguaglianza del di 
e della notte . Vedi STAGIONE . 

PARALLELISMO delle file á? a lber i . — L ' 
occhio poíio aireítremita di un viale o Üra-
done terminato da due filed'alberi, piantati 
in linee parallele j non le vede mai parallele, 
nía fempre inciinanti l1 una aH'akra , verfo i5 
cftremita piü rimota. 

Quindi i Matematici han prefo motivo di 
cercare, in quai linee debbano gli alberi di-
Iporfi , per correggere queft' effetto della 
Profpettiva , e far che le due file appajano 
fempre parallele ? Non debbon efiere paral
lele , raa divergenti; ma íecondo qual legge 
han poi a divergere? Devono le due file ef-
fet tall , che gl' intervalli ineguali di due 
oppoíH o corrifpondenti alberi fipoffanove-
dere fotto angoli vifuali eguali. 

Su tal principio, ha aíferito i l P.Fabri , 
fen2a aicuna dimoflrazione, ed i lP .Tacque í , 
dopo l u i , lo diraoíhb con una lunga ed intr i -
cata fintefi , che le due file d'alberi debbon ef
iere due oppofie femi-iperbole. 

M . Varignon ha da poi , nelle Meraorie 
dell'Accad.Reale, An. 1717 , trovata la fo-
luzione medefima con una analiíi facile e 
íempliee . Ma ei rende i l problema molto 

genérale 3 e vuole non folamenEs che gU 
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angoli vifuali fieno eguali , ma che crefea-
no , o decrefeano in qualche data ragione ; 
purché i l piu grande non ecceda un angolo 
retto . Ei vuole che 1' occhio íia collocato 
in un punto, o giuft'al principio delle file, 
o di l a , o di qua. 

Poflo tutto quefto, ei fuppone che la pri
ma fila fía una linea retta, e cerca qual l i 
nea debba effere l'altra, ch'ei chiama la cur
v a della fila . Ei trova che quefta debbe ef
fere un'iperbola, per avere gli angoli vifua
l i eguali . Le file dritta ed iperbolica faran 
vedute parallele fin all' infinito ; e fe T op-
poíia ferai-iperbola fia aggiunta, averemo tre 
file d'alberi, ( l a dritta nel mezzo) e tutte 
tre parallele, 

N é fí ricerca che quefta feconda iperbola 
fia l'oppofta della prima, cioé della medefi
ma fpezie, o che abbia rifteífo affe trafverfo : 
Baila che abbia l'ifteffo centro , che abbia i l 
fuo vértice nella medefima linea retta, e i l 
medeíimo affe conjugato. Cosí le due iperbo-
le poííono effere di tutte le differenti fpezie 
poffibili; e non olíante íare i'ifteffo effetto. 
Vedi IPERBOLA . 

In oltre, poda la fila dr i t ta , come dian-
z i ; fe íi voglia, che gli alberi appaiano fot
to angoli decrefeenti; M . Varignon moftra , 
che i l decrefeimenro fara in una certa ragio
ne, la quale ei determina ; l'altra lineadeb-
be effere una linea rttta parallela . Ma egli 
va ancor piu oltre ; e fu p pon en do la prima 
fila una qual che íi voglia curva , ne cerca 
un' altra che íaccia che le file abbiano ogni 
effetto che fi vuole , cioé fien vedute fotto 
angoli eguali, crefeenti, o decreicenti. 

P A R A L L E L O , nelia Geometría , s' ap-
plica a linee, figure, e corpi, che fono per 
tutto equidiílanti fra loro; o , che , quan-
tunque infinitamente prolungate , non fien 
mai per avvicinarfi , o per feoftarfi 1' une 
dalTaltre. 

Lineé rmePARALLELE, fono quelle, che 
quantunque prolungate all'infinito , non mai 
concorrono, o s'incontrano. 

Cosí ta linea O P , Tav.Geom. F i g . 3 ¿5. é 
parallela a Q R . Vedi LÍNEA . 

Le linee-parallele fono oppoíle alie linee 
convergenti , e divergenti . Vedi CONVER
GENTE , &c. 

A k u n i definifeono una linea inclinante 
o convergente , quella che concorrerh o 
% incontrera coa un' altra ad una finita d i -
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fianza ; ed una linea paralkla , quella che 
folamente concorrera o 1' incontrera ad una 
diííanza infinita. 

Una perpendicolare» fi dice da alcuni ef-
fere la piü corta di tutte le linee che pofía 
eflere tirata fin ad un' altra j ed una paralkla, 
Ja piü lunga. 

M a noi non intraprenderemmo di fofiene-
re la ortodoífia di quefte nozioni del paral-
le l i ímo. 

I Geometri dimoñrano , che due linee , 
parallele ail'iftefla retta linea , fono pur V 
una all'altra parallele; e che fe áut par al
íele O P e Q R fien tagliate da una linea 
trasverfale S T in A e B ; i . Gl i angoliaí-
terni x tá y fono eguali; 2. L'angoloefter-
no « é eguale alPinterno oppofto y ; ed in 
terzo luogo, l i due interni oppofiixed^ fono 
altresi eguali adueretti . 

Da*princip; dell 'óptica fi mofíra , che fe 
i ' occhio é pofio tra due linee parallele , pa
lera che convergano verfo un punto oppo-
ílo all ' occhio . E fe corrono fino ad una 
tal lunghezza , che la diftanza fra eífe non 
fia che un punto verfo quella r parer^i che iv i 
coincidano. 

Le linee parallele fi defcrivono, con lafciar 
cidere perpendicolari eguali, e tirandodelle 
linee per li loro eüremi 5 faccendo fcorrere i l 
compaíTo aperto a quella larghezza che fi defi
riera, lungo una linea, &c. 

Piani PARALLELI , fono que5 piani che 
hanno tutte le perpendicolari tírate fra eífe, 
eguali Tuna all 'altra. Vedi PIANO. 

Raggi PARALLELI , nelT Optica , fono 
quelii che continuano nella medefima di-
fíanza rifpettivamente Tun alTaltro » dall' 
oggetío vifibüe fin all1 occhio , che fi fup-
pone eflere infinitamente rimota dall'ogget-
t o . Vedi RAGGIO . 

Regola f o norma PAR&LLELA,, ehiamata 
anco parallelifmo y é un illrumento che co
fia di due righe di legno , di ottone , o di 
acciaio, A B , e C D , Fig. ^ j . egualmente 
iarghe per tutto , e cosí a {fieme congiun-
te , per mezzo di lame a t t r a v e r f o E F e 
G H , che fi aprano a dífferenti intervall i , 
sT accoílino, e recedano , ma fempre ritenga-
TÍO i l loro parallelíjmo * 

L ' ufo di quetlo flrumento é manifefto 'y 
imperocché fendo una delíe righe o norme 
applkata ad R S , e Taltra ritirata fin aun 
dato |»unto V , un angob retto A B di -
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fegnato dai fuo margine , per V , é una 
parallela a R S . 

PARALLELI, o Circoli PARALLELI, nella 
Geografía, chiamati Paralleli d i Latitudine ¡ 
e Circoli d i Latitudine , fono circoli minori 
della sfera , che concepiftonfi e líe re tiratí 
da Ponente a Levante per tutt i 1 punti 
del Meridiano ; cominciando dai!' Equato-
re , a cui fono paralleli, e terminando co'poli, 
Vedi CIRCOLO . 

Sonó chiamati paralleli d't Latitudine, &.c, 
perché tut t i i iuoghi che üanno fottoil me-
deíimo parallele y hanno la medefima lati tu-
dine. Vedi LATITUDINE . 

PARALLELI dt Latitudine , nelF Aflrono-
raia, fono circoli minori della sfera , paral' 
leli alTeclirtica , che c'immaginiamo che paf-
íino per ogni grado e minuto der colur i . Ve
di LATITUDINE. 

Sonó rapprefentatí ful globo per raezzodt 
divifioni del quadrante d'altitudine, nel fuo 
moto attorno del globo, quand'é vitatofopra 
i poli deil1 eclittica. Vedi GLOBO» 

PARALLELI d* Attitudiney od Jllmucante-
riy fono circoli paralleli all ' Orizonte , che 

immaginiamo paflare per ogni grado e 
minuto del Meridiano tra V Orizonte e i l 
Zenit 'y aventi i loro poli nel Zenit . Vedi 
ALTÍTUDÍNE. 3 

Suí globo , fono rapprefentatí dalle d iv i 
fioni ful quadrante d'altitudine , nel fuo me
to attorno del corpo del globo , quando el
fo quadrante é avvitato nel Zenit Vedi 
GLOBO . 

PARALLELI d i Declimzione , nell" Aflro-
nomia , fono la fieífa cofa che i paralle
l i di Latitudine ne l l 'Aíkonomia . Vedi DE-
CLINAZIONE . 

Sfera PARALLELA , é quella fituazione 
della sfera, in cui 1'Equatore coincide coU' 
Orizonte , ed i poli col Zenit,, e Nadir 
Vedi SFER A . 

I n queda sfera tu t t i i /rar^/í ' / /deirEqua-
tore diventano paralleli deíl 'Orizonte, , con-
feguentemente niuna fiella maií v i nafce o 
tramonta f ma tutte gitano in circoli pa
ralleli all'Orizonte edi l S o l é , quand'e nelT 
Equinoziale, fi rivolve attorno dell 'Orizon
te Tintero giorno . Dopo ch^egli é venuto 
ful polo od emisfero elevato, non tramonta 
mai per lo corfodifei mefi; edopoil fuo in-
greffo di nuovo neiraltra banda della linea^ 
non nafee mai piü per fei mefi. 

Qacr 
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Queña pofizione della sfera é di quelli 

£^e vivono fotto i po l i , fe pur abitatori tali 
i v i Tono. I I lo ro Solé non é mai piu alto di 
2oo oo ' . VediPoLO. 

Navigazione PARÁLLELA , é il navigare 
fotto un faralldo di Latitudine. Vedi N A 
VIGARE- , . . ' . R R 

\ ) \ quefla navigazione vi lono tre cali . 
i Data, ladiffcrenzadi longitudine tra i l iuo-
eó dellapartenza, ed i l luogo attuale ; e data 
jadirtan^a, cercar la latitudine. — Ilcano-
ne per i l qual cafo, é : come la difFerenza 
di longitudine é al raggio, cosí é ladillan-
aa al co-feno della Latitudine. 

3?, Data la dijfferenza di longitudine tra 
due luoglii fotto i l mcdefimo parallelo , r i -
cercafi la loro diftanza . — I I canone é ; 
come il raggio é alia difFerenza di longitu-

. diñe cosí é il co-íeno di latitudine alia 
diftanza^ 

3o. Data la diñanza tra due luoghi nel-
la medefima latitudine \ fi cerca la loro 
difFerenza di longitudine ' — I I canone 
k , come i l co íeno di latitudine é alia di-
fíanza , cosí é i l raggio alia difFerenza d i 
longitudine. 

P A R A L L E L O G R A M M O , nella Geome
tría , una figura rettilinea quadrilatera , i 
cui lati oppofli fono paralleli , cd eguali 
Tuno a i ra l t ro . Vedi QUADRILATERO, 

Un •paralklogrammo generafi raercé i l moto 
«quabile di una linea retta fempre parallela a 
fe fteífa. Vedi FIGURA. 

Quando i l parallelogrammoh& 'i fuol quattro 
angoli r e t t i , e fol i íuoi lati oppofti eguali, 
chiamafi un rettangolo, o á u n b i s l u n g o , Vedi 
RETTANGOLO. 

Quando gli angoli fono íutti r e t t i , e i latí 
t g u a l i , chiamafi u n q u a d r a t o , cui fann'alcuni 
«na fpezie di paralk logrammo^ cd altri no . 
Vedi QUADRATO . 

Se tutti i lati fono eguali , c gli an
goli ineguali , chiamafi un rombo . Vedi 
ROMBO , 

Se ed i lati, e gli aogoli fono ineguali , 
chiamafi un romboide. Vedi ROMBOIDE. 

Proprieth del PAR ALLELOGR AMMO . — I n 
t̂ gni p a r a l l e l o g r a m m » , di qualfivoglia fpe
zie che fia , e. gr. A B C D , T a v . Geome
t r í a , F i g . 41. la diagonale D A lo divide 
ín due parti eguali; gli angoli diagonaímen-
íe oppofti, B , C , ed A , D , fono eguali; 
gli angoli oppofti dd medefimo lato 0, 0, 
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ed A , B , &c. fono, infierne, eguali a oue an
goli retti ; ed ogni due Jan, infierne jmaggiori 
della diagonale. 

Due para l le lügramml A B C D , ed ECDF 
fulla medefima od egua! bafe C D , e del
la medefima altezza A C , o tra le mede-
íime paralleie A F , C D fono eguali. • — E 
di qua, duetriangoli C D A , e C D F fulla 
medefima bafe , e della medefima altezza, fo
no altresi eguaü . 

Quindi parimenti ogni triangolo C F D 
é raezzo un parallelogtammo A C D B , ful
la medefima od cgual bafe C D , e della 
medefima altezza , o tra le medefime pa
ralleie. Quindi puré un triangolo é «guale 
ad un paral le logrammo, avente lafteíTabafe, 
c mezza ¡'altezza omezza la bafe, e l'altezza 
medeíima. Vedi TRIANGOLO. 

I paral le logrammi adunque fono in una da
ta ragione, compofia delle loro bafi ed al-
tezze- Che fe lealtitudini fono eguali, fono 
come le bafi, e converfamente. 

Ne' paral le logrammi o triangoli fimili , le 
altitudini fono proporzionali a1 lati omologhi; 
e le bafi v i fono tagliate proporzionalmen-
te . Quindi i p a r a l k l o g r a m m i e triangoli íi-
raili fono in una ragione duplicata deploro 
lati omologhi, come pur delle loroalt i tudi-
ni , e de' fegmenti delle loro bafi ; percib 
eglino fono come i quadrati de' lati , del
le a l t i tudini , e de1 fegmenti omologhi dél-
le bafi, 

I n ogni paralklogrammo la fomma de'qua-
drati delle due diagonali , é eguale alia 
fomma de' quadratti de1 quattro lati . — 
Queíta propofizlone mettefi dal Sig. Lagni 
per una delle piu importanti in tutta la Geo
metría ; egli anche I'arruola iníiem con ia 
celebre 47 d'Euclide , e con quella della fi* 
militudine dê  triangoli ; ed aggiugne , che 
tutto i l I . Libro d' Euclide é folo un cafo 
particolare di cífa. Imperocché, fe il p a r a l -
ielogrammo e rettangolare, fegue che le due 
diagonali fono eguali; ed in confeguenza , 
i l quadrato di una diagonale , o , lo che 
coincide alio íleífo, i l quadrato delP ipote-
nufa di un angolo ret to, é eguale ai quadra
t i de1 l a t i , 

Se il para lk logrammo non é rettango
lare , cd in confeguenza le due diagona
li non fono eguali ; che é i l cafo i ! piíi 
genérale ; la propofizlone diventa di una 
vaña cítefa : pub , efempigrazia 5 fer-

vi-
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vire , in tutta la teoría de1 motl compo-
fli, &c. 

V i fono tre maniere di dimoñrare que-
ílo problema; la prima per la trigonometría, 
che ricerca 21 operazioni ; la feconda geo
métrica ed analitica , che ne ricerca 15 • 
M.de Lagni ne da una piü concifa , nelle M e m . 
del? Acad. la quale non ne richiede che 7 . 
Vedi DlAGONALE . 

Trovar f área d i un PARALLELOGRAMMO 
vettangolare , A B C D . — Tróvate la lun-
ghezza dei lati A B , ed A C ; moltipli-
cate A B in A C , i l prodotto fara 1' área 
del parallelogrammo . Suppofto e. gr. A B 
cííere 345, A C 123; Tarea fara 11385. 

Quindi i0 . I rettangoli fono in una ra-
gione compofta dei loro latí A B , ed A C . 
2. Se dunque vi fono tre linee continuamen
te proporzionali; i l quadrato della media é 
eguale al rettangolo delle due eftreme; e fe 
v i fono quattro linee proporzionali , i l 
rettangolo fotto le due eñreme , c eguale 
a quello fotto i due mezzi termini . Vedi 
RETTANGOLO. 

Negli altri parallelogrammi , non rettan-
golari , íi trovano le lor aree , rifolvendoli 
per diagonali in due triangoli; ed aggiun-
gendo le aree de'triangoli feparati in una fom-
ma. Vedi TRIANGOLO , 

Complemento d i un PARALLELOGRAMMO. 
Vedi COMPLEMENTO . 

Centro d i gravita ¿//««PARALLELOGRAM
MO . Vedi CENTRO d i G r a v i t a , e CENTRO
BÁRICO M é t o d o . 

PARALLELOGRAMMO , oPARALLELISMO , 
dinota puré una macchina, la quale íi ado
pera per ridurre prontamente ed efattamen-
t e , o per copiare difegni , figure j ílarape , 
&c, in qualunque proporzione ; lo che íi fa 
per mezio fuo fenza alcana cognizione , o 
pratica di difegnare. Vedi DISEGNARE . , 

I I parallelogrammo chiamafi anche penta-
grafo. Vedine la defcrizione fotto TArticolo 
PENTACRAFO . 

P A R A L O G I S M O , 11 APA A O r i 2 M 0 2 , 
relia Lógica, un raziocinio falfo ; od un er-
rore comraeffo nel dimoftrare, quando una 
confeguenza íi cava da' principj che fono 
faííi , o non provati ; o quando una pro-
pofizione fi lafcia paffare , la quale dove-
rebbefi di frammezzo eífere provata. Vedi 
ERRORE , RAZIOCINIO , DIMOSTRAZIO-
HE, &C, 
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Un paralogifmo difFerifce da un fofifma 

in queíio , che i l fofifma fi commetíc ap-
poftatamente, e per íottigliezza d'anifizio; 
ed i l paralogifmo per abbaglio , o per man
ca nza di lume, e di applicazione fufficiente. 
Vedi SOFISMA . 

Nulladimeno i Sigg. di Porto-Reale non 
par che facciano alcuna diñe re nza tra tííl . 
Coloro che s' arrogano di trovare la qua-
dratura del circolo non íanno fe non áe1 para-
log i fmi . Vedi QuADR ATURA . 

PARAMESE * , H A P A M E S H , nella 
Muíica antica , la nona corda, o il nono fuo-
no nel diagramma, o nella fcala delJa M u 
íica. Vedi D i A GR AMMA . 

* L a parola e Greca , e fignifica juxta 
mediam ; la f u á jituazione nel primo 
fíat o della fcala , efjendo appreffo alia 
mefe , o f i a a l ia corda di mezzo. Vedi 
CORDA. 

P A R A M E T R O , nella Geometria , una 
linea retta cortante in ciaícuna delle tre fe-
zioni Coniche \ chiamata anche l a t u s r e í l u m . 
Vedi LATUS reBum . 

In una Parábola , V B V , T a v . Conic. 
F ig . 8 , i l rettangolo del Pa ráme t ro A B , e 
di un abfciífa, e. gr. B3 é eguale al quadra
to della comípondente femiordinata 3 I I I , 
Vedi PARÁBOLA , 

In una elliíTi ed un' i per bol a , i l P a r á 
metro é una terza proporzionale alT aífc 
conjúgalo , ed al trafverfo . Vedi ELLISSI 
cd IPERBOLA . 

P A R A N I N F O , PARANYMPHUS, appref
fo gli antichi , la perfona che aíhfteva al
ia Spofa , e regolava la folennita delle 
nozze 5 chiamato anche Pronubus , ed 
aufpex , perché la cerimonia principiava 
dal prendere gli aufpizj . Vedi MATRI
MONIO , 

In rigore tuttavolta , i l Paraninfo , m-a-
pavvii(poí facea folamente le fue funzioni dal
la parte dello fpofo; dalla parte della fpofa le 
íormalita nuziali fi regolavano da una donna 
chiamata P r ó n u b a , 

Gli Ebrei aveano puré certi Paraninf i , 
che i l Talmud ed i Rabbini chiamano 
D^TsiW Schufchebim , q. d. compagni delli 
Spofi. 

I I I V . Concilio diCartagine ordina , che 
quando gli fpofi vengono a dimandare la bene-
dizione dal Sacerdote, íieno prefentati, o dai 
loro padri, e madri j o dai lor Paraninfi. 

PA-
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•p^RAPETTO * , ndla Fortlficaiione , 

OTa difeía , o coperta , full ' eñremo del 
ramparo, o d'altra opera, che ferveacopri-
re i foldati, €d i l cannone dal fuoco dell'ini-
niico . Vedi DIFESA . 

* BOY e l , d i e tro a Giof. M a r í a Subrejlo , 
reca una curio/a raccolta d i nomi , che 
g l i antichi , e i moderni hanno da t i a 
quefli Parapetíi \ i L a t i n i U chiamavam 
Subarrse, e BaítiEe, donde i l mme Baftion , 
e BaftigHa . L i chiamavam anche Pasi-
neuraata , Loricae, e Antcmuralia. 67/ 
Spapnuoli U chiamarono Barbacanes j 
e g f h a l i a n i Parapet í i , -perche difendono 
i l petto. 

I Parapetti fi al ra no fopra tutte V altre 
opere , o pezzi di fortificazione , dove e 
neceífario coprire g l i uomini dal fuoco dell' 
inimicoj si dentro come íuori della piazza, 
cd anche de gli approcci. Vedi OPERA. 

I I Parapetto Reale, o quelJo del Mampa
ro , ha da eísere di térra , alia prova del 
cannone , da 18 fin a 20 piedi di grolTcz-
za ; fe i piedi alto verfo la piazza, c quatíro 
o cinque verfo i l ramparo - — Que lia dif-
ferenra d' altezza fa un pendió , acciocché 
j mofehettieri poífano far fuoco nella fof-
fa , o almeno nella con t rafe arpa , Vedi RAM
PARO e RE A LE. 

Davanti al Parapetto v' é una panchetta, 
od una picciola etíiinenza, alta un piede e 
mezzo, da íiarvi su i foldati. 

I I Parapetto del muro c qualche volta di 
pietra . •— 11 Parapetto delle trince'e é o 
fatto della térra fcavata , o di gabbioni , 
di fafeine, di barrili , di facchi di térra , e 
fimi l i . 

PARAPETTO , é anco un muricciuolo , 
alto fui al petto , alzato su i margini de' 
ponti, delle chiavi, o d'alte fabbriche , che 
íerve quafí d'appoggio , e impediíce , che i l 
paífaggiere non cada , o non fi trafporti. 

PARAPLEGIA* , o PARAPLEXIA , wap*-
v^vyi*. , o m-apcmxifya., nella Medicina, una 
fpezie di paralifi , che per lo piu fuccede 
all1 apopleííia . Vedi PARALISIA , e APO-
^LESSIA . 

La parola viene dal Greco irupai, moho ^ e 
irKtiaafe, o WX^TTÍIÚ , colpire -

La Paraplegia é una paraliíia genérale , 
che affetfa tuteo i l corpo, eccettuata folo la 
tefta . — Boerhaave la definifee , un' im-
mobilita di tutti i muíco l i , íotto la tefla, 

Top?, V I . 
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che han de* iiervi dal cerebrum e dal c 
rebellum. 

Alie volte nella Paraplegia é abolito i l 
fenfo egualmente che i l moto, ed alie volt© 
un d' effi folo. 

La fuá origine fi fuppone d' ordinario ef-
fere qualche feoncerto, o qualche ollruzione 
nel quarto ventricolo del cervello , o nel prin
cipio della fpinal midolla. 

Etmullero diñingue h Parapkgia dalla p$* 
r a l i f i . La paralifi, feco-ndo l u i , é una rilaf-
fazione , o rifoluzione de' ligamenti e de5 
membri , che fervono al moto ; non per qual
che oflruzione de1 nervi , ma per una rifolu
zione delle partí ñervo fe — Laddove la 
Paraplegia proviene da qualche oüruzione de* 
nervi . 

L 'u l t ima per lo piíi fuccede ad un'apo-
pleffia , all ' epilepíia , alie convulíioni, alie 
vertigini ^ la prima , alio feorbuto, al morbo 
ipocondriaco , alia cólica, ¿te. 

P A R A P L E X I A , nella Medicina . Vedi 
PARAPLEGIA , 

PARARE , «ella fcherma, V azione di di-
fendeifi , o di fvolgere i colpi , & c . prefentatt 
daü' avverfario. Vedi SCHERMA . 

I buoni fchermidori tirano e parar.o nel 
medefimo tempo. VediGuARDiA. 

G l i Spagnuoli par ano col pugnale . G l i 
antichi paravano coi loro feudi . V^edi PA
RATA . 

P A R A S A N G A * , E I A P A S A r r H S , una 
mifura Peifiana antica , difrerente in diveríi 
tempi, e in diverfi luoghi ; per lo piü di 30 
íkdj , alie volte di 40 , ed anche 50 . Vedi 
MISURA , STADIO , &c. 

* L a parola , fecondo Lit t leton , ha la futx, 
origine da Parafch Angarius , q. d. la 
fpazio che un corriere trafcorre a cavaU 
lo da una Jiazione , Angaria , ad un 
al t ra . 

P A R A S C E N I U M , appreífo i Romani , 
era un luogo di dietro i l teatro , dove g l i 
A t to r i íi ritiravano a vcftirfi , fpogliaríi , 
&.c. piu fpeffo chiamato pofijeenium . Vedi 
TEATRO. 

P A R A S C E V E , YlvpctaKív,!, i l feílo gior-
no dell' ultima fettimana di Quarcfima , 
popolarmente chiamato Venerd) Santo. Vedi 
QUARESIM A . 

San Giovanni dice , che il Noñro Salva-
tore fu crocifiíTo nella Parafceve di Pafqua, 
cioé nella vigilia opreparazione alia P^íqua: 
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Imperocché Ifidoro e Papia oííervano, che 
]a parola nell' original Greco íignifka pre-
parazione, e s' appíicava dagli Ebrei al Ve-
ncrdl , percbe in quel giorno erano foliti pre
parare quelio ch'era nectíTario per la cele-
buxione del Sabbáto . Vedi PASQUA . — 
Quindi é avvenuto, che quelio che lanoüra 
traslaziüne del N . T . traduce preparazione 
dtlSahbato 3 M . Simón ed altri chiamano P a -
rdfceve , Vedi PREPARAZIONE . 

i ' A R A S E L E N E * , nella Fifiologia , una 
meteora , od tin fenómeno che cerchia la lu
na } o che 1'é da v ic ino , in forma di un lu-
tninofo anello ; in cui fovente offervafi una , 
e talor due immagini apparenti della luna . 
Vedi METEORA . 

* L a parola e fó rma la dal Greco irapa , ap-
prejfo, e GHKVVU ^ l u n a . 

Le parafckne, o lune íalfe fi formano neli* 
ifteíía maniera , che iPare l i i , od i falfi ío l i . 
Vedi PARFLIO . 

P A R A S I T O , H A P A S I T O S , tra i Cre
cí , era originalmente un titolo di mol ta 
ílima ; eííendo i Farafiti una fpexie di Sa-
cerdoti, o almeno di Min i f l r i degli De i ; nell' 
iftefíomodoj che in Roma gli Epulones. Ve
di EPULO . 

Prendean cura del grano o Tormento fa-
ero; o fia di.quello, deílinato per íervi í io 
<3eiTcmpli, edegl iDei , cioé per l i facrifizj, 
per Le feíie , &c . avean anche la íbpran-
tendenza ne' Sacrifizj medefimi 

nel 
po-

giu-jiean mente che foffero celebrati 
ílo modo. 

I n Atene v' era una fpezie di collegio di 
dodici para/ítt i ogni popólo dell 'Attica ne 
fomminiftravauno, i l quale fempre fi fceglie-
va dalle migliori famiglie. 

Polibio aggiugne che parafito era anco un 
nome onorevole tra gli antichi Galli ; e fi 
dava ai loro poeti, 

PARASITI, OPARASITICHE Piante I nel
la Botánica, fono una fpezie di piante picci-
ne , le quali crefeono fugli alberi, e fono co
sí chiamate per la loro maniera di viveree ali-
mentarfi, cioé afFattosu quel degli a l t r i . Ve
di PJ ANTA, 

Ta l é i l mofeo , che anticamente fuppo-
nevafi V cffetto di uno feomponimento della 
íefíura dílla corteccia ; o una fpezie di rug-
gine , o al piu come piccoli ñtameati che 
dimano e nafeono dalla fcotza : ma per 
niol;e cíTervazioni de'moderni, raccoglieíi , 
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che i mefehi fono piante veré , la cui femen-
za é finiííima, e ferrara in piccioliffime ca-
pfule ; le quali fcoppiando da sé , ne viene 
fpinto i l femé dal vento , ed a lungo an
daré fermato nell' ineguaglianze deile cor-
teccie degli alberi; dove prende radice , e nu-
trefi a fpefe di eííi . Vedi M o s c o . 

D i queñi mofehi H Sig. Vaillant non nc 
conta meno di 137 fpezie , tutt i in vici-
nanza di Parigi; i quali , infiem co' licbe-
ni , e co'vifehi , forman la famiglia delle 
piante parafitiche. — D i tai pa r a f t t i , i piü 
perniciofi agli alberi, che l i foftengono, fo
no i l icheni; che compaiono fulle ícorze de
gli alberi, in forma di una crofta, miña di 
giallo, e di un blanco fporco . Vedi MALAT-
TIE delle P ian te . 

M . de Reffons ci da un rimedio perque-
flo male , nelle Mem. dell' Accad. Reale . 
Egli confííle nel fare un' incifione per mez-
zo alia feorza fin al legno , dai primi ra-
m i , fin al terreno ; la feorza fi chiude di nuo-
vo in poco tempo, e fempre confervafi laetta c 
libera da'mofehi in avvenire. 

Queft'apertura rende piu libero i l corfo del 
fugo alimentare , irapedifee che fi formin© 
di quelle ineguaglianze che ajutano a pro-
durre i l mofeo . Egli aggiugne che 1'inci-
fione fi dee fare da Marzo al fine d' Apri
le , e su quella parte che é piu fvolta dal 
Solé . 

P A R A S O L E , un picciolo arnefe, a ma
niera di baldacchino, che portafi nelle ma-
n i , per difenderc i l capo dal Solé , dalla piog-
gia, &;c. piu comunemente chiamato Om-
¿/relia. 

"Egli é fatto di cuoio, di zendado, di te
la incerata , &c . attaccata , o aggiuftata fo-
pra un baflonc , e che fi apre c fi chiude a 
piacere, col mezzo di alcuni pezzi di oflb 
di balena , che la foflengono . _— Gl ' In-
diani Orientali non efeono mai fenza un 
para/ole. 

La parola é Francefe , o Italiana . — 
Quello che fi adopera per difenderfi dalla 
pioggia, qualche voltadanoi chiamafi Para-
p l u i e . 

P A R A S T A T A , nell' Architettura aníí-
ca, una fpezie di fulcro, o piliere, che fer-
ve di difefa, o foñegno ad una colonna oad 
un arco. 

M. Evelyn fa la para/lata 1'ifteífo che/tf-
hf l ro . Bárbaro ed altri , 1' ifieífo che anta; 

Da-
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paviler , T IñefTo che pila. VediPiLASTRO, 
ANTA , &C' 

P A R A S T A T i E , nell' Anatomía , Eptdt-
h m i d a ; due tuberofi e varicofi , che 
íían fopra 5 ed attacco alia parte fuperiore 
de' tefticoli, de'quali fernbra propriamente 
che íien'una parte; benché diñerifcano nei-
la forma e nella confiftenza . Vedi TESTI-
COLO , e VARICIFORMES . 

Le parafiatút coñano j come i teflicoli , 
di una convoluzione di tubuli feminali , 
mifti con vafi fanguigni j il divario ira eíTi 
cífendo pofio in queíto , che nelle parajia-
tte i tubuli fono unid in uno ; le cui va
rié convoluzioni eííendo piíi fermaraente lé
gate aífieme per mezzodi una forte membra
na, provegnente dalla túnica albugínea, fono 
piü compatte, che i tefticoli . Vedi SEME , 
SPERMATICO, &C. 

Le paraftatce, ed i teñ icol i , diconfi eííere 
inchiufi in tre mcmbrane proprie; la prima 
mufcolofa , derivata dal mufcolo cremañe-
re; la leconda, chiamata vaginalis; la ter-
za, Valbugínea . Vedi ciafcuna (otto i l fuo 
proprio iArticolo. 

P A R A S Y N A N C H E * , nella Medicina , 
una ípczie d'angma , o di fGhinan7ia, in cui i 
mufcoli eíierni della gola fono infiammati . 
Veui ANGINA, CSCHINANZIA. 

* La parola viene da itapu , cvv , e ayxuv» 
foffücare. 

P A R A T A , da Parade, voce Francefe, é 
l ' i l k l f o che una moflra , od efpoíizjone di 
qualche cofa, alia vifta , in tutti i fuoi pro-
prj ornamenti e vantaggi . Vedi SPETTS-
COLO. 

PARATA nelía Guerra , il luogo dove le 
truppe s' adunano , o íi fchierano , per an
daré a qualche fervigio . Vedi P i A z z A 
íi' arrri!. 

PARATA, é pift propriamente la cora par
ía degli ufiziali e de' foldati in un pofto 
aíftgnato loro, per porfi in armí , nel mi -
glior ordine che poffono ; o per montare 
o per romperé ia guardia , o formare un bat-
taglione, &c. 

PARATA , nella fcherraa , V azione di 
parare , o fvolgere qualche colpo . Vedi 
PARARE. 

V i fono tante fpezíe di párate , quante 
m colpi e d'attacchi. Parata in dentro, in 
fuon, di (oura, di fot to , finta, &c. 

PAKATHESIS , neüa Chiefa Greca , la 
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preghicra che i l Vefcovo recita fopra i Ca^ 
tecumeni , ftendendo le fue raani fupra di 
effi , per dar loro la benedizione; ch'eglino 
ricevono, abbaífando i l capo fotto le ui lui 
mani . 

PAR ATHESIS ( che popolarmente chiaman-
fj braghette , o cancelíi ) é anco i l nome di 
un certo punto o fegno , come [ ] , che 
ufafi neüo fcrivere, e nella itampa , fopra 
turto per inchiudervi delie voci íinonime , 
degli efplicativi, ed altre cofe f m i l i , non 
neceífarie al difcorío .' Vedi PARENTHESIS . 

PARATHESIS, nella Giaramatica , appo-
fitto j una figura, in cui due o piíi fortan-
t ivi fi mtttono nell' iíleíTo cafo . Vedi AP* 
POS1ZIONE . 

P A R A T I L M U S , neir antica Giurifpru-
denza Greca, é un nome dato ad una for
te di gaftigo , che fi dava agli adulten d i 
condizion povera, e incapaci di íoggiacere 
alia pena comune . Vedi ADULTERIO . Con-
í i lka o nel cacciar lor neU'ana un ramolac-
cio , lo che chiamavaü awp¡^*é®£fimf ; o 
nel diveller dalle radici i l pelo delle lor 
partí vergognofe , lo che chiamavano wa.-
paTiKpos, da TrocpaTiKKuv , vellere, evellere . 

P A R A T I T L I , PARATITLA , nella Giu-
rifprutienza, note brevi, o fommarj de' t i 
to! i del Digefto , e del Códice ; che fono 
flate tatte da diverfi Giureconfulti, affine di 
poter comparare ed eíaminare la conneííio-
ne delle di verle parti i 'una coU'altra. Vedi 
CÓDICE, e DIGESTO. 

Abtóamo út'páratnH di Cuiacio, di Maran, 
&c. Chali aneo ha fatto un fecondo Commento 
fopra i paratitli di Cuiacio. 

P A R A Z O N I U M , l l A P A Z n N I O N , 
o Scipto , appreífo i Medaglifti, uno fcettro , 
rotondato ai due capi, a maniera di un ba-
fíone , o di una mazza ovver egli é una 
fpezie di pugnale, o di corta fpada, che fi. 
rapprefenta portata alia cintura , fopra di-
verfe raedaglie antiche. 

Gli antiquarj íono molto divifi fulla fpie-
gazione del parazonium ; ficcorne in fatti , 
la forma e ia maniera di portarlo fono af-
fai differenti. — Qualche volta vedefi git-
tato a traverfo delle fpalle, a maniera di una 
penna. 

P A R C ^ , le PARCHE, eranoDee, le qua
l i , fecondo 1'antica Teología Pagana, pre-
fiedevano al periodo , od al corlo e durat» 
delle vite degli uomini . — Gli antiehi fpef-
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fo le confondevano co* Fat i , © Deñini ; cd 
in vero , le parche fecondoPlatone, erano 1c 
figlic dellaNeceffitaedeiDeftino. Vedi PA
TO , e DESTINO . 

Le parche eran tre y Clotho , Lachefi , 
cd Atropo i forfe perché tutte le cofe han-
no i l loro principio , progreffo , e fine . 
Quindi i poeti ci dicono , che le parche fi-
lavano lo ñame delle vite umane; che Clo
tho tenea la conocchia , e tirava il filo ^ La
chefi attorcea, o rivolgea i l fufo, e filava 5 
c d Atropo tagliava i l filo. Clotho colum reti-
net , Lachefis net, & Atropos occat. 

Gl i antichi rapprefentano le parche in di-
ver fe guife : Luciano , nella forma di tre 
povere donne vecchie , le quali hanno de* 
grandi fiocchi di lana , mifta con degli arfo-
dil l i , fulle lor teñe ; una-delle quali tiene 
una conocchia, l 'altra una ruota, e la ter-
ia. un paio di forbici , per tagliare i l filo 
della v i ta . 1— Al t r i le rapprefentano i n al-
tra guifa : Cloího f i vede con un abito lun-
go di diveríi color!, c o n una corona ful ca
po ornata d i fette flelle , e con in mano 
Mna conocchia : Lachefi appar' m una veíle 
fmaltata di ftelle , con varj fufi nella ma
no; ed Atropo , veñiía di ñero , che taglia 
i l filo con certe forbicione. 

Gl i antichi s1 imraaginavano che íc parche 
adopraífero la lana bianca per una vita han-
ga e felice j e la ñera y per una breve e 
sfortunata. 

P A R C O * , PARCÜS, una chiufura , od un 
licinto grande , priviiegiato o nfervato per le 
beltie o fiere da caccia; o di permiffione del 
«Re, o per preferizione. 

*' L a voce PARK , e oñgmaimente Célti
ca , e fignlfica appunta un luego chiufo 
Ja m i t r i . 

Mámvood definiíce i l parco, un luogo di 
privilegio , o di riíerva per gli animal 1 di 
cacciagione, ed akre pur fiere , od animaíi 
del bofeo , tam filvejires quam campejhes . — 
Un parca h difFerente da una forefta , fecon-
do Tofferva'zione di Crompton , in queílo , 
che un Cuddito puo tenere un parco per preícri-
•zione, o per coñceífione del Re j ma non gia 
una Foxelta-. Vedi FORESTA . 

V ' é pur divario fra parco, c quel che chia^ 
mana gF Inglefi Chafe ; un parco debbe ef-
íere chiufo; che fe é aperto , queft' é una 
plauísbil cagione perché fi confifehi , o paffi 
selle mam del Re \ ficcome una Chafe íi-
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be ra pub paíTare nelle maní regie , fe venga Ja 
un fuddito circondata di mura. N é un proprie-
tario ha alcuna azione coníro coloro che cac-
ciano nel í nopa rcoy s'egli é aperto. Vedi 
CHASE . 

Du Cange rapporta V invenzione de' par-
chi al Re Enrico I . d'Inghilterra \ ma Spel-
mano fa vedere ch 'e l l ' é molto piü antica ; 
e ch' era in ufo tra gli Anglo SaíToni. Zofimo 
ci aííicura , che gli antichi Re di Peiíiaaveati 
áe1 pa rch i . 

PARCO fi prende anco per una palÍ27.ata 
mobile , piantata ne' campi , per chiudervi 
i l be (ha me a patcere , e íermarvifi i.n tempa 
di notte. 

PARCO, nella Guerra , Parco ¿Taniglieria t 
é un poíto in un campo, fuor del tiro de'can-
noni delFinunico; forcificaío per aíficurare i 
magazzini , e 1c munr/ ioni . 

Quivi íi tengono P artiglieria , i foochí 
artifiziali , la polvere , ed altre provifioni 
belliche ; e fi guardar.o con de 'picchet t iper 
ovviare agli aceidenti de! fuoco. Ogni attae-
eo , in un aifedio , ha i ! íuo parco d'artiglieria « 
Vedi ARTÍGLIERÍ A . 

P A R E G 0 R 1 C I * , nella Medicina , rlraedf 
ehe placan© üdo lo re . — C o n altro nome fi 
chiamano anodyn 'r, ed ep ia t i . Vedi ANODI
NO , ed OPIATO. 

* L a parola e Greca , irapr,yopi%ce fof' 
mata da irupir/octco, lenio , mitigare. 

PAREIRA B R A V A , la radiee di uns 
pianta , che crefce oelT Indie Occidentaü | 
principalmente nel Meffico, e ncl Brafile ; r i -
p uta ta uno Ipecifico per lacttra della pietra e 
della rerielia. 

I ! nome , che nell' original Portoghefe 
fígnifica vite Talvatica , o baifarda, ha molts 
analogia colla pianta , la qual porta de'ra mi 
caricati di foglie perfettamente fimili aquel-
fe della vite j e che , cora' effe , vanno ar-
rampicandofi lungo le muraglie e glialberk. 
I Portoghefi fiimano quefia radice , quan-
10 F ipecacuanha . Alcuni mereanti di dro-
ghe la chiamano per corruzione , parada 
p r a v a . 

M . Geoffroy aítribuifee l ' eíficacia di que-
fta radi&e ne' cafi nefritici al diffolvere 
ch'ella fa le marene vifcide, onde le parti-
eclle arenofe, &c. fono inderae ceméntate; 
e quindi egli la da coiriftefla intencione ¡nal'* 
tr i ma l i , come nell' i t terizie, nell'afime, &c-
Daffi in decozione 
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l pcrtogheíl l'hanno anche per un rimcdio 

per le difenterie , per le chinanzie , per le 
tnorficature d'animali veienofi, &c. 

P A R E L C O N , nella Grammatica, é una 
figura , per cui s' aggiugne una parola, od una 
filiaba al fine d' un'altra. 

PARELIÜ * , PARHELION, nella Fifiolo-
gia, un tallo Solé, od una meteora , in for
ma di viviíBrna luce, che appaníce a fianco 
del Solé; forma ta mercé la rifleffione de'fuoi 
raggi io una nuvola diípoíia e collocata oppor-
tu na mente . Vedi METEOKA . 

* La parola e Greca , da Kotpex., juxta , 
e vxioí i Sol. 

I Farelj fogliono accompagnare le coro
na;, od i circoli luminofi; fono íituati nel-
ia medefima circonfcrenza , ed alia medeíi-
rna altezza. I loro colori raífomiglian quel-
]i delT arcobaleno, i l roíío ed il giallo dalla 
parte verfo i lSole , ed i ! turchino e violetío 
dalT altra. Vedi ARCOBALENO , 

V i fono perb anche delle coroníe quaiche 
volta vedute intere, íenza/^re / / ; e átparel) 
fenza coronae . 

I PARELJ fono alie volte doppj , tripli-
ci , &c. 

Nell'anno 1629 , fu ved uto in Roma un 
par el i o di cinque So i i \ e nel 1666, un alíro 
in Arles di fei . 

M . Marjotte fpiega 1'apparenza de ' /?^/ / , 
mercé un' infinita di piccole porzioni di 
riiaccio flutíuanti nell' aria , che raoltipli-
cano 1' iramagine del Solé , o con 1 i fran
ge re e fpezzare i fuoi raggi, e farlo cosí ap-
parire , dove ei non é ; o con rifletterli, e fer-
vir quafi di fpecchi. Vedi SPECCHIO . 

Le leggi note della rifleílione e della r i -
frazione han dato fondamenío e motivo di 
geometrizzare su quefti fenomeni; e M . Ma-
iiotte ha dcttrminato la preciía figura de i 
piccoli diacciuoli , e la loro fituazione nell' 
aria , la grandezza delle coronae , o de'cer-
chi che accompagnano i parelj , cd i co
lori ond' eglino fono dipinti , con calcólo 
geométrico. 

I I Sig. Huygens fpiega la formazione di 
un parelio nella (idía maniera che quella 
¿ell' halone; cioé con íuppor una moltitu-
¿ine di piccioli cilindri di diaecio , con de' 
nuclei opachi, portatt nell'aria, in una di-
rezione né perpendicolare, né parallela , ma 
inclinati all'orizonte in un certo angolo, quafi 
h meta di r e t í o . 

P A R ip7 
Per far Teffetto di queñi cilindri man ife-

fío, i l Sig.Huygens produffe all'Accademia 
di Parigi un cilindro di vetro, lungo unpie-
de, con un cilindro opaco di legno nel mez-
zo , e lo fpazio ambiente ripieno d'acqua , 
e di ghiaccio traíparente i l qual cilindro 
eífendo efpofto al Solé , e V occhio íituato 
nella oppoituna richiefta pofizione , furono 
fucceílivamente vedute tutte le refrazioni e 
rifleíTioni neceífarie per l i fenomeni de'^rf/ / . 
Vedi HALO . 

P A R E N C H Y M A *, ncll1 Anatomía , una 
fpezie peculiare di foflanza di fíe rente dalia 
carne, di cui diverfe parti del corpo, come 
il cuore, i polmoni, ilfegato, la miiza , gil 
arnioni, &c . fi fuppofe anticameme che fuf-
fero fórmate. Vedi CARNE. 

* E l t e eos) chiamata dal Greco , irupíy^y 
lia , ejfufione , q. d. genérate per raccolta f 
e addenfamento d' un timare . 

Erafiilrato fi íervi primo di quefto nome ; 
immaginandofi che la ioüanza di queite par
t i non foífe vaículare , come i l relio , ma 
coñaíTe di una mafia o di un coagulo di 
fangue , flagnato ne' vafi delle parti . —• 
Ma i moderni rigettano quefta opinione ; 
le oífervazioni fatte co' microfeopj , colle 
injezioni, &c. mollrando chiaramente , che 
i l cuore é un vero mufeolo ( V e d i CUORE, ) 
i polmoni e la milza, fafci di veficule mem-
branofe, e di vafi (Vedi POLMONI e MIL
ZA , ) ed i l fegato e g!i arnioni, compofi-
zioni di glandule , per le quali fi filtrano 
la bile e i ' orina . Vedi FEGATO , e AR-
NIONE. 

PARENCHYMA delle Piante. — I I Dottor 
Grew da i l nome di parenchyma , alia mi -
dolla o polpa , od a quella parte interna 
della pianta , per cui fi fuppone che i l fu
go od umore" fia diítribuito . Vedi PIANTA, 
MIDOLLA , &c. 

Quando quefta fi vede con un microfeo-
pio , pare che fomigli appunto alia midol
la *, o piuttoilo a una fpugna ; efiendo una 
foltanza porofa, fieífibile, edilatabile. Vedi 
MFDULLA . 

I fuoi por i fono innumerabili , ed efirc-
raamente piccioli \ ricevendo tanto umore , 
quanto fi nchiede per cmpirli ed clttnúerli ; 
la qual difpofizione di pori é quella, che íi 
crede renda atta la pianta al vegetare e cre-
fcere. Vedi VEGETAZIONE . 

I I Parenchyma é bianco , da principio 3 
sai 
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ma cambia i l íuo colore, a mifura cht la 
radice vien piíi grcíTa . Cosí diventa giallo 
nella radice del rabárbaro bañardo , o roíTo 
in quella dtila ferpentaria. Vedi Pi AMTA . 

P A R K N E S I , PARJENESIS * , un termi
ne Greco , che figaifica amraonizione , ed. 
«fortazione. 

* L a vocevapetiptcns e formal a á a i r u p A ^ e d 
mvíoú, laudo. 

P A R E N T A L I A s nell' anticbita , efe-
quie funerali \ o gli u l t imi eflremi ufiz] 
che vengono preflati da1 figliuoli ai loro 
morn genitori . Vedi ESEQUIE , e Fu-
:NER ALI . 

PARENTALIA , íignifica anco un facrifi-
2Í0. j , od un culta folenne che ogni anno 
fi offeriva alie ombre o man? de' Di font i » 
Vedi MANES . 

P A R E N T E L A — De parentela fe tollere % 
s e ' c o ü u m i antichi figniicava una rinunzia 
a' proprj congiunti, ed aíla propm faouglia. 
Vedi ABDICAZIONE 

Quefío facevafi davanti al Giudice ed 
alia prefenza di dodici uomini , i quali 
giuravano , d i ctetíere che cib facevafi per 
giufte caufe .. 

Circa queflo leggiamo negli Statuti di 
Enrico 1. che dopo una tale rinuncia , la per-
fona era incapaee d' ereditarc cola alcuna da' 
fuoi paren ti > &c. 

PAR E N T E S ! , PARENTHESIS * , nella 
Grammatica ; certe parole intercalari, infe-
li te in un diíeorfo, che tnterrompono if fenfo-
©d i l filo, ma che paíono neceííarie per la piu; 
piena intelligenza del foggetto. 

* La parola e Greca., flapsy&zais. r da <fytf<ty, 
ínter , ed ivfoeií r. poOtio 

I piü poli tic i tra i noftri Scrittori modcr-
• t fchivano tuí te íe parentefi; come quelle 
che tengono- l^intelietto íoípefo , lo iraba.-
razzano ,. e rendono i l diíeorfo mea ncttOj 
meno uniforme, ed; elegante : le lunghe e 
ÍTQQViQnú parentefi fono i n t o l l e r a b ü i í p e z i a l -
inente nel verfo , cuf fémpre rendono pe
íante e lánguido ,, t fímiít alfa proía .. 

I I giuflo! caraítere di unai parentefl, fié,, 
ch5 ella pub m e t t t r ñ r o tralaíciaríi,. reftando-
intero i l fenfo e la grammatica. 

Ne l parlare, h parentefl ñ han da pronun-
srare con íuono differetife ^ e nciío fcri«ere,, 
/ inchiudono tra ( ) ; per tuílinguerle dal 
uño det dífeorfo., 

V i&dm fegno che le diftingue , chia-
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m&íi parimenti una parentefi . Vedi CA-
RATTERE. 

PARERE , nel commercio , un termine 
Ital iano, che gl'Inglefi banno ricevuto nel
la loro lingua; e appo loro fígnifica ravvi -
fo o configiio di un mercante, o negocian
te ; perché veaendo egli confuí tato íoprs 
qualche punto , introduce la fuá ri i ¡polla i» 
I ta l iano, coi mi pare. 

I I método di negoziare , fpezialmente , 
quel delle lettere di cambio , eíftndofi pref» 
dagl' Italiani y le píb delle.Citia mercantil! ̂  
fpezialmente Lione y ritengono l'ufo úspare-
n ; che fon gli avvifi o V opiníoni de'mer-
canti e negozianti, e che fervono come at-
t i davanti a^notaj, quando fi danno ad una 
particolare e giuiidica confulta per mante-
nere i l dtritto deí Petitore. 

M . Savari ha un eccellente trattato , coí 
t i tolo , Parere , o?< avif & conferís fur tes-
plus importantes matieres dn commerce / che 
contiene la rifoluzione delle piü difficili que-
ftioni intorno ai fallimenti , alie ¡entere di 
cambio,: agli ordini fenza data, odefpreffiore 
d i valore, alie fottoferizioni di banco , alia 
rinovazione de'biglietti di cambio , intornoa 
quelli ene fon t ra t t i , o aeeettati da donne per 
l i fooi mar i t i , o durante la minorita di colui 
che trae !a lettera, &C. 

PAR ERG A , Ylapípycf, un termine alie 
volte uíatos welT Architettura , per dinotar-
re le aggiunte,, o le appendici,, fatte , per 
via d'ornamento, ad un'opera principale,. 

Si adopera anco qualche volta r in riguar-
do alia pittura, per alcuni piceolr pezzi , o-
compartimenti, su itati v o negli angoli deli-
opera o aztone príncipale.. 

PARESIS, RAPES 1 2 , nella Medicina,, 
una malattia chiamata ancoparalyfiso para.-
1 i fi a. V e d i FA R A L I S I A 

Px\RI ( nell'" Ingfeíe PEER ) din ota prima
riamente un eguale, od uno dell'iflcífo ran
go e condizione .. — Quindi in alcuni Confe-
gií o aílemblee , troviamo : Col conjenfo d¿ 
nojin pari r Vefcovi y Abbatr y.&c.. 

PAPT ,. Peer, tu pouap-plrcato- ai Vaílallí,. 
o poífeífori dipendenti dal medeíirao Lord , 
c Padrone, ch' erario obbligati a fervirlo , edi 
aííillerlo netfe fue C o r t i o T r i b u n a l i . 

Erano chiamati Par/, pares , perehé!- egua--
l i n-ella tunzwne f e peers- in fíefs, perché tc-
neano de''feudi del L o r d , oSignore, o per
ché lor s'appartenea di federe e giudicare fotto 
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i l L o r d , íntorno alie controverfie infortc cir-
ca i feudi. 

] l numero de' parí che richiedeafi per fe-
tiere b curia , era almeno di quattro ; e 
quando accadea che foíTero troppi pari nella 
medeíima Signoria , i 1 Lord foleva trafceglier-
ne dodici che avean i l titolo di^«r /perdi í ] in-
zione. t^edi VASSALLO, 

V i fono anche degli efempj di donne che 
hanno aíTifíito ne" Giudiz j , per motivo de' 
joro feudi, non gia per effere mo%\'\ á\pari, 
L'origine di queíü pari de1 feudi é cosí anti-
co, comequello de'fcudi, de'quai eran deíH-
nati a giudicare ; da eííi noi diriviamo i 
noftri common Junes , Gisdici , o Giurati 
•comuni , ed i nofíri pari del Kegno , Vedi 
GIUR.ATO, &c. 

PARÍ del Regno , dinota nn nobil Signo-
re ^ ód una perfona che ha feggio e voto 
nella camera alta del parlamento ; che pe-
rb chiamafi la Camera de Par i , Vedi N o 
BILE, &C. 

La Camera de'Lordi ha diritto di prender 
notizia , originalmente , di tutte le pubbli-
che ragioni \ e d'inquiriré in ogni trafgref-
í ione, o difetto per riguardoalladiftribuzio^ 
ne de'pubblici d inar i , ed in ogni altra mala 
condoíta . Viáe Life of qu, Anna, P.B5. cioé , 
Vita della Reg. Anna . 

V i fono cinque gradi di peerá g e o nobil-
t a , eioé quelli di un Duca, di un Marchefe, 
di un Conté , d i un Vifeonte , e di un Baro-
ne. Vedi ciafeuno fotto i l fuo proprio Artico-
lo , DUCA , &c. 

I I Re é quegll che conferifee i l peerage , 
con onorar la perfona di unod iqueü i t i t o l i , 
per patente, &c . Vedi NOBILTA', BAROXNE, 
PEERAGE, &C. 

PARÍ di Francia, fono l i ra gran L o r d i , 
0 Signori di quel Regno; Tinftituzione di 
cotelli pari é incertiffiraa \ alcuni la riferi-
feono aUgoCapeto, nel tempo cheiDuchi 
ed i C o n t i cambiarono gl i ufizj cheallor te-
neano dal Re in feudi perpetui. Ma queflo 
¿ impoiribile , poiché la Sciampagna non era 
allora eretta inContea; ed oíferva Pafquier, 
eífere una vecchia tradizione, che in tutte le 
«ta vi fono ílati 12 pari. 

D i qUeQi pari^ fei fonoDuchi, e feiCow-
ttJ di quefti di nuovo, fei fono Eccleíiaüi-
c i , e feiLaici. Gli Arcivefcovi ,di Rheims , 
1 vefcovi di Laon , e di Langres fono 
Duchi e pari ; i Vefcovi di Noyoas , di 
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Chalón fur Marne , e di Beauvais , fono 
Con t i e par i . 

I Duchi di Borgogna , di Normandia, e 
d'Aquitania erano pari laici e Duch i ; ed i 
Cont i diFiandra, di Sciampagna c di To lo -
fa , pari laici , e Con t i . 

Quefti pari laici affiftono tuttavia alia co-
ronazione dei Re in ceremonia , e pervia di 
rapprefentanti; ciafeuno efeguifee le funzio-
« anneífe alia fuá rifpettivadignita; abben-
ché i loro pariaggi fieno realmente tut t i , 
eccetto che laFiandra, r iunit i alia Corona. 
Sci Signori della prima qualita fono fcelti per 
rapprefentarli. •— I pari Ecclefiaftici affiílono 
comuncmente in perfona. 

In oggi , i l titolo di par i , in Francia, fi 
da, come in Inghilterra , ad ogni Signore o 
perfona, i l cui feudo éere t to inSignoria, o 
pariaggio. 

La parola pari {peer) fecondo Pafquier , 
h dirivata da pátrkius , la prima dignit \ 
neli'Impero Oriéntale , ful modello di cui ei 
fuppone effere flati inílituiti quefti ^¿zri. M a 
altri con pih probabilita dirivano i l titolo da 
pares curia, o de'feudi, per eífere eglino egua-
i i gli uni agli a l t r i . 

Outb i pares curia , ful cui modello credefí 
che i pari del Regno fieno ñati erett i , eráii© 
una fpezie di Vaífalli dipendenti dal medefimo 
Signore, obbligati ad aííiñerlo e accompagnar-
10 nella Curia. 

Tut te le materie o difpute feudali tra* 
Vaffalli erano termínate dal Lord fuperiore 
delle due parti contendenti, e dai l o r o ^ r i 
in feudo. 

Se la lite era tra i l Signore ed i l Vaffallo, 
11 Signore non ne prendea la notizia, t á i p a r i 
foli ne giudicavano. 

Quindi , tu t t i i Signori o Nobi l i eííe ¡do 
pares nebllitate, cioé tut t i egualmente capa— 
ci de'privilegj della nobilta , fono denorainati 
paresregni, pari de' regno. 

x^lcuni Autori attribu'rcono la prima in -
fíituzione pari del Ktgno a Carlcimagna ; 
ma con poca probabiiit?.; poiché i piü de' 
feudi che ponano i norai de' Ducati &c. o 
dar.no t i to l i ai pari, non furono eretti im 
Ducati <kc. fe non iungo tempn da poi . 
I Duchi , &c . in que' tempi non eífendo 
altro piü che meri Governatori delle Pro-
vmcie , fenza akun' altro titolo o privile
gio . Vedi DUCA . 

La piü probabile opinione fi é , che i pari 
fu-
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fu ron o prima inílituiti da Filippo i l gíovane , 
di Francia , clrca l'anno 1179. e che agiro-
no in capacita di pari folo alia coronazione 
del fuo figliuolo. 

P A R I E T A L I A Offa , nell' Anatomía , 
gli OITÍ terzo, e quarto del cranio ; cosichia-
ina t i , perché forraano le pareti, parietes ̂  o i 
lati della t eüa . Ved iCRANio . 

Sonó anche denominati Offa bregmatis , 
cd Offa fincipitis . Vedi BREGMA, e SIN-
CIPUT . 

La loro foílanya é piu fina e piu fotti-
le che quella delle oíTa, corónale ed occipi-
tale ; la loro figura é quadrata ; la loro moie 
fupera quella delle altre o (Ta del capo j e la 
Joro fituazione é neüe parti laterali, che occu-
pano intieramente. 

La futura íagittale l i connette nella parte 
fuperiore ; la corónale unifce la loro parte 
davanti all' os frontis ; la lambdoidale l i 
unifce per la parte di dietro all ' os occipi-
tale ; e finalmente la futura fquarnoía , l i uni
fce per la parte bafla delle ofía petrofa . 

L ' edema íuperfizie di queíl' oífa é molto 
lifcia e polita; f interna, afpra ed inegua-
ie , plena d' impreííioni che l'arterie della 
dura mater han fatte mercé della loro con
tinua puliazione , avanti che T offa foífero 
©ffificate. 

P A R I E T E S , nell 'Anatomía , un termine 
ufato per-dinotar i r i c in t i , o le pareti mem-
branoíe , che chiudono le parti cave del cor-
po ; fpezialmente quelle del cuore , del tora-
ce, &c. Vedi CUORE , &c. 

I parietes de' due ventricoli del cuore fo
no di forza e di groífezza ineguali \ i l íi-
niílro eccedendo i l dr i t to , a cagione del fuo 
"ufizio, che é di far gire a forza il fangue 
per tutíe le parti del corpo ; laddove i l 
dritto folamente lo diriva per l i polmoni , 
Vedi VE NT ra COLÓ . 

N PARTO Marmo. Vedi l'Articolo MARMO . 
PAR ISIS , una moneta Francefe di con

t ó , moneta reale un tempo, battuta a Pa-
j i g i , nell1 iíleflb tempo che ¡1 tornefe ^ tcm-
mis , moneta battuta a Tours . Vedi M o -
*vETA , e CONíO . 

I I parifis cccedeva i l tourno'n di un quar-
to ; cosí che la lira parifis era 25 íoidi ; e 
Ja lira torncfe 20 . I foldi , e i danari pa
rifis , &c. a proporzione . Vedi LIRA , SOL-
DO, &c. 

P A R L A M E N T O 3 Parliammtum , una 
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grande sfemfclca , o radunamento del tre 
Stati del Rt gno , cioé de' Lcrdi o Signori 
fpiri tuali , de'Lordi temporali, e de'Comu-
ni (commons) , o fia del popólo baífo , 
chiamati davanti al Re , per configliare in
terno agli aftari coneernenti i l ben pubbli-
co; e particolarmente per fare, o rivocare leg-
g i . VediSxATO, PARÍ, &c. 

Le due Cafe , o Carne re del Parlamento 
fono i l gran coníiglio del Re. VediCoNsi-
GLIO , e CORTE . 

Sino alia Conquifla , i l gran Configlio , 
compoílo foltanto dei grandi uomini del Re-
gno , fu chiamato Magvatum conventus , e 
pralatorum procorumque confilium . I Saffoni , 
nella lor propria lingua , lo chiamavano Wittc-
nagemote , cioé , aífemblea de' faggi. 

Dopo la conquifta, verfo i l principio del 
regno d5 Edoardo I . alcuni dicono , al tem-
po d'Enrico L fu per la prima volta chia
mato Parlamentum , dal Francefe parler, par
lare; quantunque foíTe ancora comporto de' 
Baroni, o de'Signori grandi dcila Nazione ; 
fin a tanto che nel Regno d' Enrico I I I . 
fecondo alcuni , i l popólo ( the Ccmmons ) 
fu altresi chiamato a federe m Parlamento ^ 
i primi mandati, che fi fpedirono per chia-
mare il popólo, od i Comuni al Configlio, 
portando la data, 49 H e n r . I I I . anno 1217 ; 
ancorché il Cav. Walter Raleigh nella fu a 
Prerogativa ÁQ Parlamenti , ñimi che i Co
muni furono prima chiamati nell' anno 17 
d'Enrico I ; e i l Dottor Heylin fiíía i l tem
pe della loro prima admiffione nel Regno 
d' Enrico I I , 

Edoardo Coke, Dodderidge , Prynn , ed 
altri hanno per verita mortrato che i Co
muni d' Tnghilterra ebber fempre qualche 
parte nella Legislatura , ed un luogo nelle 
grandi Adunanze; benché non ful piede d'og-
gidi,comc Camera diftinta , nécome compoíli 
di Cavalieri ( knights ) , di Ci t tadini , e di Bor-
ghigiani (burgeffes) . Vedi COMUNI . 

I Parlamenti fi hanno da convocare, pro
logare , e difeiorre dal Re folo : né un Par
lamento-^\)h principiare fenza la prcíenza del 
Re , o de'íuoi Comraiífarj, Vedi R E , PRO-
ROGAZIONE , &c. Da prima, i nuovi Par
lamenti fi convocavano ogni anno: pergra-
di i l loro termine , o intervallo divento 
piü lungo . Nel tempo del Re Cario I I , 
furono per lungo tempo teouti con grandi 
interruzioni ira i 'uno eTa l i ro . Arabeduel 

qua-
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miaVi metodi trovaronfi avere ñ cattive 
confeouen2e , che nel principio del Regno 
del ¿ e Guglielmo , f i fe paífare un At to , 
m forza áel quale i l termine, o periodo di 
tut t i i parlamcnti fu riftretto a tre feíTioni , 
o tre anni \ quindi perb chiamato V ano trien-
nale. Dopoi, per altre mire, i l periodo de' 
parlamenú di «uovo fu aliungato a fette an
n i , 3 Georgü I . 

Un parlamento convocan con mandato , 
0 lettera regia, indirÍ72ata ad ogni Lord , e 
che ingiunge a tut t i di compariré i e con 
altri mandati indirizzati a' Sheriffi di eia-
fcuna Contea o Provincia, per citare i l po
pólo ad eleggeredueCavalieri {knights) per 
ciafcuna Contea , ed uno o due Borghigiani 
per ciafcun Borgo , &c. 

Anticameníe , turto i l popólo avea voti 
nel!' el ez ion i fin a tanto che fu ordinato 
con legge da Enrico V I . che nimio, fuorché 
un freehclden (o libero pofleífore di un feu
do ) riíiedente nella Provincia , ed i l quale 
aveííe una rendita annua di 40 s. foíTe ammcífo 
al voto i né fi avean da cleggere quelli che 
avean mino d'anni 21 d'eta» 

Affinché i membri afíifteffero al Parlamen
to con piü di liberta, eglino, e tutt i i loro 
fervidori di cafa furon privilegiati da tut t i gli 
arrefli, accufe , carccramenti í&c. per debi-
t i , trafgreííipni &c. tundo, morando, adpro-
pria redeundo ; ma non dagli arrefli , &c. 
per aítentati di felonía , di prodizioni , e 
rottura di pace . 

I I luogo dove i l Parlamento íl raduna , é 
dovunque piace al Re ; da qualche tempoin 
qua radunaíi nel palazzo di Wcflminíler ; 
1 L o r d i , ed i Comuni , ciaícuno iñ un ap-
partamento di íHnto. Nella Camera de'Lor-
d i , i Principi del Sangue fono pofli in fedie 
diííinte ; i grandi miniíiri diStato , i Duchi , 
i Marchefi, ed iVefcovi fopra banchi; ed i 
Vifconti eBaroni fopra altri banchi a traver-
ío ; tutt i fecondo i l loro ordine di creazione, 
di luogo, &c. Vedi PRECEDENZA . 

I Comuni (od i l popólo) íiedono promi-
fcuamente; folo 1' oratore ha una cattedra o 
folia nell'cftreraita íuperiore ; ed i l ckrk , 
o fcrivano , ed i l fuo affiftente ad una la
vóla vicino a luí . Avanti che fi faccia 
cofa akuna , tu t t i i membri della Came
ra de' Comuni giurano , e foítoferivono 
le loro opinioni contro la tranfuftanzia-
^one &c . e foao obbligati a fare i ' iüef-

T m . VI, 
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fo anche i Lordi , benché Tenza daré gia-
ramenti . 

La Camera de'Lordi é la corte fovrana di 
Giuíiizia del Regno , e in ultima appellazio-
ne : la Camera de'Comuni é la grande I n -
cbiefia ( the grand Inqucjl) cioé la grande Tn-
quifizione preliminare ad ogni giudizio; ma 
non é corte o tribunal di Giuííizia , Vedi 
PARÍ , e COMUNI. 

Quanto -alia mantera di agitar le queflioni, 
•e di far paffare i bilis ( cioé le opinioni , i 
Decrcti , &c, ) in PARLAMENTO, S* oíferva 
i l feguente método. Ogni membro pubmet-
íer parte , o infiftcre , che íi rechi o am-
metta un bilí per qualfivoglia cofa; a che, 
dopo faíta la dimanda o Interrogazione , ef-
fendofi dalla maggior parte acconfentito; s* 
ordma alia perfona e ad altri con eíía , che 
10 prepari, e lo rechi davanti. Quand 'é i ti 
pronto , defiinafi un tempo per la lettura ; ' 
•dopo la lettura, V oratore ne recita i l com
pendio, e mette la queftionc, fe egli abbia 
d'avere, o no, una feconda lettura ? Letto 
la feconda vol ta , la queftione fi é , fe abbia 
o nb a commetterfí, cioé da darfi da efami-
11 are ad un piccolo riflretto Coníigl io, chia
mato a committee di tutta la Camera ; o 
pur' in altro cafo ad un Committee privato , 
ogni membro nominando le perfone . Vedi 
COMMITTEE, 

Deftinato i l Committee , e fcelto un ca
po , quefíi legge i l bilí , parágrafo per pa
rágrafo , mette ogni claufula alia queftio
ne , empie i vuo t i , e fa le riforme o cor-
rezioni, fecondo l'opinione del maggior nu
mero . Scorfo e riveduto i l bilí a queflo 
modo , i l detto Capo o prefidente fa i l fuo 
rapporto alia camera, legge tutte le aggiun
te e correxioni , & c . e dimanda licenza d i 
mettere i l rapporto fulla íavola ; ed accor-
datagli, lo coníegna alio fcrivano , i l quale 
legge e feorre le emendazioni, &c . 

L'oratore mette allor la queftione , e d i 
manda fe fi abbiano a legge re una feconda 
vol ta ; e, fe vien conceífo , ei medefimo ne: 
fa la feconda lettura . Per tutte quelle cor-̂  
rezioni alie quali la Camera acconfente % 
mettefi allor la quiftione , fe i l bilí , cosí 
corretto, s' abbia a copiare per difleío , e 
con nettezza fopra pergamena, e leggefi la 
terza volta? Copiato i l h i l l^ lo tiene Fora-r 
tore nelle mani , e dimanda, fe pafier^? Se 
i l maggior numero lo favorifee , Jo Icriva-

C c no. 
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no , o cancelliere vi ícrive fopra, f d t bad
ié aux feigneurs . E , nella Camera de'Lor-
d ¡ , foit bailié aux communes . — Se un bilí 
vien rigettato , non íi pub piu proporre du
rante quella feffione. Vedi BILL, 

Qu aran ta membri coftituiícono una Ca
mera di Comuni , ed otto un Ccmmittee . 
U n membro de' Comuni per parlare, ña in 
piedi , feoperto , e indirjzza la fuá parlata 
all' oratore foiamente , Se a quello ch' egli 
dice vien riípoflo da un a l í ro , non gli é per-
meíTo di replicare rifteíío giorno, fepurnon 
l i fon fatte delle riiíeffioni, o ce n fu re per-
fon al i . N é pub alcuno parlare piu d' una 
volta per i l raedcíimo bilí ntllo fíe fío gior
no . Nella Camera de' Lordi íi da i l voto , 
cominciando dal Barone minore > o inferio
r a , e si con ordine fin al piu alto, ognuno 
lifpondcndo a parte , fe e contento , o non 
e contento . Nella Camera de' comuni , fi 
vola per Si , e per No ; e fe é dubbio-
ío , qual fía i l maggior numero , dicefi , 
che la camera fi divide . Se la queiüons 
liguarda 1' introduzione di qualche cofa da-
vanti alia Camera, i Si efeono; fe riguar-
da qualche cofa , che é gia flato davanti 
alia Camera, efeono i N b . In tutte le di ' 
v i f ion i , 1'oratore deftina quattro computi-
Üi , due di cadauna opinione. In un Com-
mittee di tutta la Camera , íi dividono cam
biando lato o banda, i SI piglian la dritta, 
1 N b la finiftra della Cattedra , e allor non 
v i fono fe non due Coroputifli. 

Se un bilí paíía in una Camera, e l 'a l-
tra v i allega qualche eccezione , vien di-
mandata una Conferenza nella Camera di
pinta , dove certi membri fon deputati da 
ciafeuna Camera ; e quivi fedendo i Lordi 
coperti , e fiando i Comuni col capo nudo, 
íi ventila i l cafo. Se diícordano, f affare é 
nullo ; fe s1 accordano e v' acconíentono , 
al bilí in queflione, cogí i aitri che fon paí-
fati per Tuna e l'alíra Camera, portafida
vanti al Re, nella Camera de' L o r d i , i l Re 
v i viene vefliío alia Rcale , e con la corona 
in capo j alia fuá prefenza , lo feriba o Se-
gretario del Parlamento legge i l titolo di 
ciafcun bilí , e fecondo ch' ei legge, i l Se
cretario della Corona pronunzia i l Regio af-
fenfo , o diflenfo . 

Se é un bilí pubblico , 1'affenfo Regio íi 
da con quefte parole, le Roy le veut. Se un 
1/7/ pr ivato, con q u e ñ e , foip faip comme i l 
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efl defiri . Se i l Re rifiuta i l bil í , la rifpo. 
íta é queüa , le Roy remercie fes loyaux 
fujets , accepte leur benevslence & aajfi le 
veut. 

I I bilí per lo perdono genérale del Re 
non ha fe non una lectura. I I numero de' 
membri nella Camera de' Lordi é incerto , 
crefeendo a placeré del Re. I membri della 
Camera de'Comuni , quand' é piena , fono 
553 , cioé 92 knights delle Contee, o Pro-
vincie j 52 deputati per le 25 Ci t ta , Lon-
dra avendone 4 ; 16 per l i 8 Cinqueports ; 
2 per ciafeuna Un i ver fita; ed in fine , 332 
per 180 borghi 5 oltre 12 borghi per Galles, 
e 45 membri per la Scozia. 

PARLAMENTO fi prende anco per altre 
adunanze oltre quelie degli Stati del Re-
gno . — Cosí leggiamo che 1' Abbate di 
Croyland era foliío convocax Parlumenti de' 
fu o Monaci , per confultare fopra gli affari 
del Monaílero . — E al giorno d'oggi, un' 
aífemblea dei due Tcmpli , convocara per 
confultare interno ai lor comuni affari , é 
chiaraata un Parlamento . Vedi TEMPIO . 

PARLAMENTI di Francia, fono Con t i od 
afíemblee fiabiiite da'Re, per giudicaredel
le difíerenze ira particolari perfone , e pro-
nunziare ful le appeüazioni dalle fentenze da
te da' giudici inferiori. Vedi CORTE . 

V i fono dieci di quefii Parlamenti in Fran
cia. Quello di Tolofa, ftabilito nel 1303: 
quello di Di jon , nel 1476 : quello di Greno-
ble, nel 1453: quello di Roano, nel 1499: 
quello di Rennes nella Bretagna, nel 1 553 : 
quello di Bourdeaux , nel 1502 : quello di 
Aix , nel 1501 : quello di Metz nel 1633 : 
quello di Pau nel Bearn , del 1519: e quello 
di Parigi. 

I l P¿irlamento di Parigi é il principale, e 
quello la cui giurisdizione é la piu efiefa . 
Quefti é i l capo o la prima delle Corti e, 
Tribunali per tutto i l Regno. Cofia di fes 
camere : la granel Chambre, dove fi t raí ta
ño le caufe d' udienza ; e cinque Camere d' 
enquhes dove le l i t i fon trattaíe e aggmdi-
cate in ifcritto. Vedi CAMERA , 

Sotto la feconda razza de'Re di Francia , 
quefio Parlamento , come quel d' Inghilterra , 
era i l configlio del Re , dava udienza agli 
Ambafciatori, e confultava fopra gli affari del
la guerra , e del Governo . 

I Re , come i nofiri , v i prefiedevano , 
feoza eífer? padrón; della loro rifoluzione : 

* ' Ma 
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JJla ne'tempi pofteriori, 1'autorlt^. de'P^r-
lamenti é flata riftretta , avendo i Re rifer-
vata la decifione de'grandi affari del pubbÜ-
co ai loro proprj Configii , non lafciando fe 
non gli aíFari pr'wau zi parlamemi. 

P A R L A R E , Tartc, o l 'atto d'efprimere 
i fuoi penfíeri con fuoni o parole articola-
te. Vedi PAROLA, e VOCE . Vedi anco GRAM-
MATICA . 

pj inio, Eliano e Plutarco con altr iAuto-
r i , fan menzione di diveríe beftie che han-
no paylato: e Plinio fteflb riferifee nella fuá 
Storia , un bue che parlava. Filoftrato, nel
la fuá vita d'Apollonio , da un fímil privi-
ieoio ad un olmo , cd anche a de' vafcelli . 
Omero h parlare Xanthos, un de'cavalli d' 
Achil le; ne! che é flato imitato da Oppiano . 
Ma tutto quefto é favolofo : di un ferpen-
íe , c di un'afina che han/7/ír/írfí), noi abbia-
mo nelle Scritture una molto piu valida pro-
va ed autorita . Vedi LINGUAGGIO . 

Tromba PARLANTE . Vedi TROMBA , e 
STEM OR OPHONIC A . 

PAR LATORTO , ne'Monafterj di Religio-
í e , una rtan?a , od un gabinecto, dovela gen
te parla alie Monache , per una fineÜra > che 
chiamafi la Grata. 

Antica mente v' era no anco ¿e ParlatcrJ 
ne'Conventi di Monaci , dove i novizj era-
no íoliti converfare aííieme nell'ore di ricrea-
zione ; ma v'erano ai di la, alcuni altri luo-
ghi pegli afcoltatori , da dove i l fuperiore 
poteva efsere informato di quello che di-
cevano . — Un fimile Parlatorio fuífiílc 
tuttavia nel Monaüero di San Germano de' 
Prati. 

NclF Ordine FogHantino , il Parlatorio é 
nna picciola camera aperta da tuíti i lati , 
ütuata a ciafeuna eíireraitk del Dormitorio , 
dove i Monaci parlano alTieme , non eficndo 
permtíío loro di parlare nel Dormitorio . 
Vedi FOGLIANTT . 

P A R L I A M E N T U M IndoElomm , una de-
nominazione data ad un parlamento ^ tenuto 
aCoventry, an. 6. A r r i g o V I . al quale , per 
ordine fpexiale mgiunto a'Sheriífi delíe diver
íe provincie , niuna perfona dotta nella legge 
doveva chiamarfi. 

P A RLI AMENTUM Infanum , fu un parla
mento, tenuto a Oxford an. 41. d 'Arrigo I I I . 
cosí chiamato, dicono le noftre Croniche , 
perché i Sigg. o Lordi vi vennero con gran 
ftguko di gente armata j e mol te cofe vi fi 
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fecero coa violenza , contro la prerogativa 
del Re. 

PARLI AMENTUM Diabolicum, fu un Par
lamento tenuto a Coventry, 38 Arrigo V I . 
nel quale Edoardo Conté di March , e poi 
Re, e diverfi a l t r i , furono aecufati. — G l i 
aíti di que! parlamento, furono annullati da' 
parlamenti íuííeguenti. 

PARLIAMENTUM de la bonde ^ fu un par* 
lamento , nel terapo d'Edoardo I I . a cui ven
nero i Baroni, armati centro i dueSpenceri, 
con íkifce o fafce coiorite íulle loro maniche 
per diüinzione. 

P A R M A , appreííb gli antiquarj, una fpe-
zie di feudo a ti tico . V edi SCUDO . 

Polibio d derive la p a r m a per a (Tai forte , 
rotonda, con tre piedi di d iámet ro , e gran
de quanto baftava per coprire tutto ileorpo ; 
nulladimeno, Servio, su i 'Eneíde, ed anche 
Virg i l io fteífo ne fan menzione come di un 
arme picciola , a paragone del Cl_ypeuí, ma 
perb piü grande della peha. Vedi SCUDO , 
CPELTA . 

P A R M E S A N O . Vedi V Articolo PA-
DUANO. 

PARO . Vedi PAJO , CPAR . 
P A R O C H I A . Vedi PARROCCHIA . 
P A R O D I A * , una maffima popóla re | 

nn a d a g i u m , o proverbio . Vedi PRO
VERBIO . 

* La p a r o l a e f o t m a t a d a l Greco frxpei , e 
Ô OÍ via ; p e r c h é f i g n i f i c a un detto , 
una fentenza trita , o che pajfa appo !/ 
Volgo . 

PARODIA, Xlup^ i í t ^ vuol'anche diré una 
compofizione burlefea poética, che confute 
nel!1 applicare i verfi d' uno , per den firme 
o motteggio , ad un'altro ; o nel converti
ré un1 opera feria in burlefeo , con affettaí 
di o fíe r vare per quant 'é poffibile , le Iteífc 
r ime, le fteífe parole, e cadenze. Vedi BUR
LESCO . 

La parodia fu prima introdotta dai Greci; 
da'quali é tolto i l nome. EH'é una cofa af-i 
fine a cib che i noüri ultimi Scrittori han de-
nominato Travejiy , traveíiimento. Vedi SÁ
TIRA , TRAVESTITO , &c. 

P A R O D I C Í Gradi, tn una equazione , fo
no i diverfi termini regolari, in una equazio
ne quadratica , cubica, biquadratica , &c. gl" 
indiei delle cui potenze afcendono o difeen-
dono ordinatamente in progreffione armneti-
ea f Vedi TERMINE , ed EQUAZIONE. 

Ce 2 C o s í , 
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C o s í , Z s - f - Z 2 M + Z ^ r n S é un'equa-

lione cubica dove non manca alcun termi
ne y ma che ha tu t t i i fuoi gradi parodici ; 
grindicide'termini procedendo cosí, 3 ,2 , i , o , 
Haris . 

P A R O E M I A * , n A P O I M I A , un prover
bio. Vedi PROVERBIO . 

* La voce e Greca, da vupg) ed oi^in Jira-
l i a ; quaü irapct oiplw ¿. juxta viam y i . 
tritam 4 

P A R O L A , nel Linguaggio r é un fuono 
articolato , deflinato a rapprefentare qual-
che idea . Vedi SUONO 5 VOCE % SEGNO ? 
IDEA r &c . 

PAROLA r nello fcrivere j é un aggrcgato 
cli diverfe lettere» che forma una o piu Olía-
be,, e fignifica qualche cofa a. Vedi LETTEK A J. 
e SILLABA. 

I Sigg. di Porto-Reale definifeono le paro
le , per fuoni articolati che per confen-
lb o patto degli uomini , t raímettono i 
lor penfieri ed. i loe fentimenti . Vedi LIN
GUAGGIO 

I Grammatici dividono. le parole in otto-
elaffi., chiamaíe partí- deW Orazione ; e fono' 
i l nome y. i l preñóme , i l ver£» y i l participio r. 
Vavverbio , la congiunzione la prepofizione, e 
Vinterjezione ; ad una , od altra delle qualt 
íut te le parole y ed i- termini de' linguaggi 
che fono ñat i i nven ía t i , o poffono inven
tare per efprimere le noñre idee, é facile di; 
Tidurre. Vedi ciaícuna: fotto \\ fuô  Artico-
l o , NOME PROXNOME , VERBO , &C. 

Le parole fi dividono anco in primitive r e 
4erivative femplict, e compo/le r Jtnommeed-
tquivoche.. Vedi PRIMITIVO,. DERIVATIVO ,. 
&c. Vedi anco RADIGE 

Quanío alie loro fillabe r fi: di vidono lepa-
tole in monopd lab i ^ e p o l l i f i l l a h i V e d i M o -
iíOSILEABO , e POUSILEABO . 

Le figure Grammaticali delle parole , che 
dann'occafione a'cambiamenti nella forma,, 
&:c. di e f l e f o n o la fwcope y, V"apócope > Vapo-
firofe , ía: diereft T apherefi la projiheft , 1" 
epenthefi y, h paragoge y la metathefi y &c.. Ve-
éi ciafcunaal fuo luogo,. SINCOPE , APÓCOPE „ 
ice. Vedi ancoFiGURA.. 

Abbiamo gia. offervato ,- che V ufo delle 
parole é > per fervir di fegni fenfibili delle 
«offre idee ^ e le idee alie quaicornfpondono 
neüa mente della perfona che paría , fono la 
loro propcia íignificazione .. Vedi SEGNO , 
SEMEIOTIC^,,ScrENíA * &C., 
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Le parole femplici e primitive non hanno 

conneffion naturale colle cofe che íignifica-
no y donde avviene , che non fe ne puo 
dar ragione j ma per una mera arbitraria 
inílituzione , e confenfo mutuo degli uomi
n i , elieno vengono a íignificare qualche co
fa^ — Certe parole non hanno natural pro-
prieta o attitudine, per efprimere certi pen
fieri , piu che certi altri \ altrimenti non 
fí farebbe dato fe non un linguaggio . Vedi 
PRIMITIVO O. 

Ma nelle parole derívate e compofie , i l 
cafo- é alquanto diverfo • -— Nel formar 
quefte, noi vediamo , che fi é avuto un ri-
guardo alia convenienza , alia relaiione, alT 
a n a l o g í a e alia confonanza: cosí •moltiííl-
me parole: fche hanno la medefima termina-
zione , hanno una comune e genérale ma
ntera di dinotare e fignifícar Ic cofe ; e le 
comporte colle fiefle prepofizioni r hanno 
un modo- fimile di efprimere e d i figniíkare 
idee fimili, in tutti. i linguaggi d o t t i d o v e fi 
tro vano 

Per la perfezione del linguaggio non ba
i l a d i c e i l Sig. Locke, che i fuoni fi faccian 
fegni- delíe idee; quando non poífano que-
íli effere adoprati in manierache compren-
daño, i u uno diverfe cofe particolari; impe-
rocché' la moltiplicazione delle ^^ro/e n'ave-
rebbe refo intricato Tufo,, fe ogni particular 
cofa aveííe avuto bifognodiunnomedifiinto 
per eífere fignificata.. 

Per rimediare a tale affurdo y ebbero i l in 
guaggi un miglioramento ulteriore,, nell'ufa 
de5 termini generali> co5 q^uali una parola fu 
fatta. additare molte particolari efiftenze j i l 
qual ufo- vantaggiofo- de5" fuoni fu folo oíte-
nuto- merce la differenza delle idee s. delle 
quali; elle fi eran- fatti fegni * quei nomi d i 
ventando generali ,. i quali fanfi corrifpon-
dere a idee generali % e quei. reftando par
ticolari , ove 1' idee alie quali fi foftitui-
feono ,: fono pa r t i co la r iVed i . GENERALES: 
ASTRATTO , &c, 

F oííervabiíe, che Ic parole che corrifpon-
dono alie azioni e â  nozioni afFatto r i 
móte dal fenfo, fon prefe dalle, idee fenfibi-
l i y. comeimmaginare r apprendere * com' 
prendere intendere ,, aderire concepire , 
inftillare,, difguftare,. difiurbo, tranquillita» 
&c. che tune fono voci prefe dalle opera-
zioni di cofe fenfibili ,, e s5 applicano a'mo; 
d i di peofare » — Spirito , nella fuá 
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maria íígnifícazione, non é altro che i l re-
fpiro , o fiato i úngelo , un meííaggiere . 
ponde congttturar poífiamo quali foíTero le 
noi ioni , e donde dirivate , che empierono le 
nienti de'primi iñitutori de'linguaggi ; ed 
jn qual modo la natura , anche nel nominare 
le cofe , inavverníamente fuggerl agli uo-
mini 1' origine di tutta la loro cognizio-
ne: tnentre, per daré de'nomi che facefíe-
ro note agli altri le operaxioni che fenti-
vano in íelkffi , od altre idee che non ca-
deano folto de'fenfi, furono sforzati a pren
dere in ^refalo parole dalle idee ordinarie e 
note della fenfazione . Vedi SENSAZIONE , 
PERCEZIONE, &c. 

I fini del linguaggio nel parlare con al
tr i , fono principalmente tre : i l primo , 
fare i noftri penfieri o le noftre idee note 
gli uni agli altri . I n quefto manchiamo , 
IO. Quando adoperiamo nomi fenza idee 
chiare e diftinte nel noílro intelíctto . 2O. 
Quando applichiamo nomi ricevuti alie idee , 
alie quali V ufo comuns della lingua non l i 
applics . 3°. Quando l i applichiamo con in-
coílanza, facendo che ora Üisno per una, ed 
ora per un' altra idea . 

I n fecondo luogo , per far notí i noftri 
penfieri } con quanta piii fi pub facilita e 
prontezza . — In quefto gli uomini man-
cano, quando hanno delle idee complete 7 
€ non han nomi diílinti per eííe ; lo che 
avvenir pub o per lo difetto del linguaggio, 
che n'é privo j o per colpa dell'uomo, che non 
l i ha per anche imparati. 

I n terzo luogo, per trafmettere la cogní-
zione delle cofe. — Quefto non fí pub fa
re , fe non quando le noftre idee s' accor-
dano colla realita delle cofe. — Colui che 
ha nomi fenza idee, manca di fenfo nelle 
fue parole , e non proferifce fe non vuoti 
e nudi fuoni „ — Colui che ha delle idee 
compleíTe fenza de' nomi per indicarle, noo 
ha la fpeditezza nella fuá efpreffione . — 
Colui che adopera le fue parole con ifta-
bilita e licenza, o non vena attefo, o non 
fara capito . — Colui che applica nomi al
ie fue idee , difieren t i dall' ufo comune , 
snanca di proprieta nel fuo linguaggio , e 
parla una fpezie di gergo 5 e chi ha idee 
delle foftanze, diffone e fconvcnienti dalla real 
cfiftenza delle cofe, manca per quel ve ríe- de' 
roateriali e foftanziali punti della vera cogni-
2i©ne. Vedi CoGNiziONE. 
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Dlvifione ¿k/Zí PAROLE . Vedi V Articolo 

DIVISIONE . 
PAROLE Generali . Vedi T Articolo GE

NÉRALE. 
PAROLA , nella guerra , &c. quando un 

prigioniere di guerra íi lafeia andaré nei 
fuo proprio paeíe , o al fuopartito, fulla pa
rola da lui data, che ritornera in un certo tem-
po , fe non fara cambiato ; diceíi eíferfene 
andato fulla parola. 

P i l R O L I , nel gioco , i l doppio di quel 
che fí é meífo per pofta in prima. — Q u i n 
di la frafe de'giocatori, ofícrire o preíentarc 
i l Párol i , &c . 

P A R O N O M A S I A * , H A P O N O M A -
2 1 A , nella Rcttorica , una figura , con la 
quale fí ufano affettatamente o a difegno 
parole quafi firaili nel fuono , ma di fenfi dif-
ferenti. 

* La voce e Greca , dalla prepofizione 
mapa, viemo, e ovoua y nome q.á,prof~ 
/¡mita , o fomiglianza di due nomi. 

Come , «oí friends but fiends were here % 
non eran iv i amicí , ma furie e demonj i 
cosí Cic. ad Antonio , enm in gremio mima-* 
rum meníem & mentum deponeres : eadAt-
tico i confuí ipfe parvo animo & pravo, fa-
cie magis quam facetiis ridicnlus . E quella 
di P, Crifologo, monachorum cellula jam mn 
eremiticie , fed aromática . Ed i n un altro 
luogo , hoc agant in cellis , quod angelí m 
calis , 

Appo i Grecí la paronomafia era molió 
familiare . Cosí Erodoto ? fcefáfm* 
«rae, qua nocent, docent. — E cosí r inferi-
zione d'Apollodoro celebre pittore , ad una 
delle fue opere. 

Sara piü facile deridermi, che imitarmt. 

P A R O N Y C H I A * , nella Medicina, una 
fpezie di dolorofo tumore oafceífo, che vien 
full'eftremita delle dita, & alie radici dell' 
unghie *, d'altra gaifa chiamato Panaritium. 
Vedi PANERECCÍO. 

* La parola e dirivata dal Greco irapa, ap" 
prejjo, e ovv%, 'unghia. 

L* umore o la materia de' paronychia , 
é alie volte cosí acre , che corrode i ten-
dlni , . i nervi , i l penofteo, ed anche ToíTo 
fteíso. 

Egli ha ía fuá fede o tra glí integu-
menti , o tra i l perioíleo e r o í f o . Quan» 

to 
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to é piu profondo , tanto é plíi pcri-
colofo. 

PAROSSISMO , H A P O S T S M O S , nel-
la medicina, I'acccffo rigorofo di un male, 
che crdce, o s' efafpera ; come nella gotta, 
Ice. Vedi GOTTA . 

* L a parola e formata dal Greco itapa , 
tnolto , e O^UÍ , acuto . 

PAROSSISMO , fi prende alie volte per l* 
accefíb , o riíorno di un male , che inter-
inette ; come una fcbbre periódica r &c. Ve
di ACCESSO . 

P A R O T I D I * y n A P ü T I A E 2 , nelI'Ana-
tomia , due groííe ghiandole , llíuaíe dietro 
l 'orecchiei e ebe rkmpiono tutío lo ípazio 
tra l'angolp poíit riore dclla mafcella di fotro, 
e 1' apofiíi maüoidea . Vedi GLÁNDULA ed 
ORECCHIA . 

* L a parola e formata da l Greco iratp¿t f v i -
c im y ed «¡r, orecchia » 

Sonó della ipevie conglomcraía , eperdi-
verfi duítí eferetorj, che alia fine ccaltjcunt 
in un tronco folo , ícaricano un umorc fe-
parato m tffe dal fangue aríeriofo, chiama-
to f a l i v a , nella biseca , per due vafí forma-
t i dei diverfi rami , che s' unifeono all'efito 
di queíle glandule , e che eorrono lango la 
guancia fin al t e ñ o dente molare Vedi 
SALIVA , e SALÍ VALE 

PAROIID-I «ella Medkin-a ,tumcri-, o ia-
£ a m m a 7 , i o n i r provegnenti dietro le orecchie ¿ 
fulle gíandule pa ro t id i . 

Le parot idi íono fjequeníiffirae dopo- le 
febbri maligne e peftjAeimali: vi fono parti-
coJarmente ioggetti i faneiulli . Si devoao me
dicare come i bubonr. Vedi Buso • 

P A R R I C I D A , o PATRICIDA^. irrrigore^ 
fineta 1' ucciíordi un padre; ficcome matri
cida, di una madre. Vedi OMICIDIO . 

Quantunque la parola parricida fi crienda 
anco ordinariamente ad ambedue . T Roma-
wi per un Lungo tempo, non ebber legge con-
t i o i parr ic idí per mv opinio-ne , che niuno 
foíTe mai per sííere cosí ícellerato, che uccidef-
íe i íuoi genitori. L.OÍHo fu i l primo, che 
iuccife íuo, padre 500 anni dopo i 1 regno di 
K u m a ; ed allor Cu tatta la legge Pompeia , 
«he ordín»va % ehe i l convinto di queíi'omi-
c i d i o d o p o d' effere ílato battuto fin aufcir 
fangue r, vemííe kgato in un facco di cuoio, 
jofieroe con un cañe, con una bertuccia , coa 
ma gaJIo ed una vípera , eslgutato nel u & r 
w*% o ofet fwmft vi,c,i,nao 
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PARRICIDA , vien detto anco V uceífore 

d'ogni vicino párente , come di un fratelloj 
di una forella , di un figlio , di un ñipóte , 
di un zio , di un marito , di unamoglie, & c . 
ed anche fi efiende aíi' ucciílone di perfone 
grandi e facre , benché non congiunte di fan-
gue ; come all' uccifore di un Re, & c . Vedt 
FRATRICIDA, CTREASON. 

_ P A R R O C C H I A * , i l difiretto, o territo
rio di unaChiefa parrocchiale; od i l circui
to di terreno , dentro cui abita i l popólo 
che appartiene ad unaChiefa. Vedi CHIE-
SA . Vedi anco PARROCCHIALE , e RE-» 
GISTRO. 

* L a parola viene dal Greco va pe ir* w., ab i ' 
tazivne j compojio da irapa , r icino , f 
eixoí cafa . — Ducange offerva , che 
i l noms inxpoiñict f u dato á r t i camente a 
tutto M territorio d i un Vejcovo ; e lo d i -
n v a da vncinanza , o ncinto ; perche! r 
C n j i i a n i pr i m i t i v i non ofando radunarfi 
apertamente nelle Cuta , erano cojiret-
t i d i congregar/i i n Jecreto nelle v t e im 
caje. .> 

Nella Chiefa anticay v'era un grande edí-
fmo in cgmCi t t a , dove fi radunava il pa
pólo ; e quefto chiamavafi parrocchia . M a 
la figmficaiione della parola fu poicia am-
piiata , e per parrocchia s' intefe una dioccíl 
o F eflenfione della glurisdiiione di un Ve-
fcovo , che coila di diverfe Chiefe y fe pus 
non vogliam íapporre, eonalcuni, che que* 
Vefcovi foflero íolopafiori di fempiiciCliíe-
fe. Vedi D'OCESI CVESCOVO. 

Du Pin offerva , che le pnrroechie rurali-
non ebber la loro origine prima del I V . Seb
eólo ; ma quelle dslle Citta fono piu anti-
ehe. La Citta d' Aleffandria dicefi eííere f i a -
ta la prima che fu m parrocchie é\vúz. * Ba-
yonio dice, che al terapo delPapa Cornelio y 
v'erano 46 Panoechie in Roma. 

La divifione d' Inghilterra in pavr-occhk j , 
parishes , s'attri'buifce ad Onorio Arcivefco-
vo di Cantorben Bel 636. Camdcno conta 
9284 parocchie in Ingkilfeer-fa. Charaberlayns 
le fa in oggi 99 i j . 

Prete della VARROCCmfí , é \ lPár roca rret-
tore, o miniftroy che tiene Una^¿m-oír/;/^ coi-
Bie benefizio . Vedi PÁRROCO . 

Se le decime predrali fono appropriate, i l 
Párroco é ehiarnato .Rerforf . Vedi RETTORE ?: 
Se fono impropriate, egli é chiamato F ^ r / W 
Ved i VICARIO x e DECIMA . 

PAR-
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P A R R O C C H I A LE , che appaitkne ad 

ana Parrocchia. Vedi PARROCCHÍA , ed Es-
TRAPARROCCHIALE. 

Ogni Chiefa é o catíedrale, o collegiaía, 
o parrocchiale . 

La Cattedrale é , ¿ o v e vi é la fede di un 
Yeicovo, la qual fede é chiamata Cathedra, 
Coüegiata , é queüa Chiefa che coila o di 
Cherici regola» , che profeííano qual che or-
dine religiofo i o di un Decano e di un Ca-
pitolo . Vedi CATTEDRALE , COLLEGIA-
TA , &c. 

La Chiefa Parrocchia le , é la Chiefa in-
ñituita per compierc i divini ufizj , e radu-
narvi i l popólo , abitante dentro un ccrto 
fpaxio di térra a lTiníoino. Vedi PARROC
CHIA . 

PARROCO, chegr ing leü chiamanoPAR-
SON da PERSONA 5 é U Rettore, o quel Prete 
che governa una Chiefa parrocchiale . 

Alcuni dicono , ch' ei fia chiamato Parfon , 
o Perfona per eccellenza , le rendí te di una 
Chiefa effendo deilinate a mantenerc ma-
gnam perfovam; o, come piace ad alcuni , 
perché egli é obbligato , in vi r tu delfuoof-
fizio , in propria perfona fervire Deo , donde 
impcrfonare, nelle Carie antiche, é mcttere 
in poffeflo di un perfonato , o fia di una 
Chiefa parrocchiale, &c. Ovvero, comevo-
glion altri , perché i parrocchí, par/cnr, ori-
ginal i , erano in realta, femplici dignitarj, 
c poffedean benefizj che davan loro qualche 
preeminenza perfonale nella Chiefa o nel Ca-
pitolo , ma non davano potere . — Ovve
r o , finalmente, perché i l Párroco i parfon , 
per il fuo tempo, rapprefenta la fuá Chiefa, . 
e ne foñiene la perfona, nel procederé come 
attore , o nell' effere intcntata qualche l i te , o 
qualche azione centro la Chiefa ch'egü reg-
ge.. Vedi PARSONAGE . 

Alcuni diftinguono tra rettore , e parfon : 
i l rettore, dicono , é dove i l vicariaggio é 
dotato i ed i ! parfon , perfona , dove i l per
fonato é fenza vicariaggio: ma ladiftinzio-
ne pare nuova e fottile : Bramón adopra le 
voci parfon, e reBor, come íinonime . Vedi 
RETTORE . 

Anticamente colui che avea una Chiefa 
per inftituzione , e induzione folo vita fuá 
durante, era chiamato parfon mortal : ma 
un corpo collegiato, o convcníuale , a cui 
era appropriaía una Chiefa per fempre , 
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chiamsvafi par/en imrmrtal . Vedi APFRO 
PRI AZIONE . 

Alcuni mettono un'altra diftinzione , tra 
parfon femplicemente , e parfon imperfonee , 
imperfonato. 

Parfon imperfonee é i ! rettore , che é ai 
p o fie 11 o di una Chiefa parrocchiale, fia pre-
fentativa o impropriata, e con cui la Chie-
ía é piena, 

Parfon femplicemente, propriamente vuol-
fi che fia i l patrmus^ o quegli che ha i l di-
ritto d.i prefentazione; chiamato parfon , a 
cagione, che prima del Concilio Lateranefe , 
egli avea un jus alie decime, ingraziadel-
la fuá libe ral i ta nell'ergere, o dotare la Chie
fa , quaft fuflinerct perfonam Ecclefa. 

Egli é certo , che nel regifiro de'manda-
t i , perfona imperfonata fi prende per i l ret
tore di un benefizio prefentativo : e appref-
fo Dyer , un Decano e i l capitolo diconfí ef-
íere parfons imperfonees di un benefizio ap-
propriato ad effi. — Cosí che perfonata par 
folo cambiato in imperfonata, in riguardo al
ia poffeffione del benefizio. Vedi Coke fopra 
JJttleton , fol. 300. 

PARSONAGE , una rettoria 1 od una 
Chiefa di parrocchia , dotata ordinariamente 
di cafa, di terreno , e decime, per ruante-
nimento di un mini í l ro , con curaá'anime , 
dentro tale parrocchia. 

PARSONAGE, Perfonutus, nelia fuá origine, 
e fin al di d'oggi in altri paefi , i un bene
fizio che da qualche prerogativt, o preminen-
za in una Chiefa o capitolo, ma fenza giuris-
dizione. Vedi Bi MEFIZIO . 

Gl i antichi Perfonaú , Parfonages , dava
no un picciol onore, e dignita quanto alia 
perfona , ma non podefta: donde -probabil-
mente é venuto i l no me ; volendofi a ddi ta
re che l1 effetto della dignita é riuretto alia 
perfona. 

Ta l i fono ancora le Cantone in diverfe 
Chiefe , e le Su cantone in altre . Vedi 
CANTO RE . 

Alcun i , comeOldrade, Scc, efiendono la 
parola parfonage alia dignita , e fotto vi com-
prendono gli Archidiacqni , i Dccaui , &c. 
nelle Cattedrali ; ma quefto pare che ílorca 
il feafo delia parola. 

I n fa t t i , i Canonjííi f] fervono di quefto 
termine aííai diferentemente : alcuni appii-
candolo a tuít i quelli che hanno qualche 

pre-
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prcrogativra nel Coro , o nel C a p t ó l o , fo-
pra gli ahri Canonicl, o nelle opzicni , o 
n e ' v o t i , o ndrelevicni , o mersmv-utt: nel 
luogo e in proceíTione; confondendo cosi/;sr-
fonatn con dignita; mcntre altri l1 applic^no 
a'ícirif iici rc t tor i , miniílri , &c . Vedi DV 
GNÍTAR IÜ . 

P A R T E , PARS, una porzione di un qual-
cbe tu t to , confiderato come divifo , o divi-
fibile. Vedi BIVÍSÍONE . 

La quantit^ é diviíibile in un numero in
finito di partí : non p a ñ i eguaü 3 ma pro-
por/ ional i . Vedi DIVÍSIBILITA'. Lu Filo-
fofia é divifa in q u a t t r o / w / i , lógica, eti
ca . níica , e metafiíica . Vedi FILOSO
FÍA , &c . 

Gl i Scoianici comunemeníe diñinguonole 
p a ñ i in logiche, e fifiche. 

PARTE Lógica , é queIIa che íi riferiíce 
a qualche Univerfale come íuo futto ^ nel 
qual fenfo le fpezie fono p a ñ i di un gene
re j e gl1 individui , od i fingolari, p a ñ i á t h 
Ja fpezie . Vedi GENERE. 

PARTE Fifica é quella , che quantunque 
entri nella compofizione di un tuí to , puo 
non oflante effere confiderata feparatamente, 
c íotto la fuá diñinta idea . •— Nel qual fen
f o , Uí! continuum íi dice cortare d i /wrm . Ve
di CONTIKUUM. 

Si controverte nclie fcuole, fe h p a ñ i di 
un continuo , o di un tutto fifico , e. gr. 
«kH'acqua, cíiñano attualmente avanti che 
fia fatta la divifione , o folo potenzial-
mente ? 

Le p a ñ i fifiche , fono pur di due fpe
zie ; emogeneey ed eterogenee . — Le prime 
fono quelle che hanno la ftefía denominazio-
ne che alcune altre; le feconde, chel'han dif-
ferente. Vedi OMOGENEO , &c . 

Le partí di nuovo fi díftinguono in fubbiet-
t ive, effenziali, ed integranti .. 

PARTE ¡ubbiettiva ^ o potenciales éTiñeíTa 
che la parte lógica , cioé quella c h ' é conte-
nuta in qualche tutto univerfale, non in at-
t o , ma folo in potenza. — Come uomo e 
csvallo fon in anímale : Pietro e Paolo in 
p.omo. 

PARTE ejfenziaíe é quella , da cui , col 
concorfo di qualche altra , fi coftituifee mi 
tutto eflcnziale. — Cosí i l corpo e i'anima 
fono partí cífenziali dcll' uomo . 

PARTE Integrante, o Intégrale é quella che 

P A R 
e necefíaria all'integrita del tut to. — C o 
me la teña é una parte intégrale dcli' u©-
rao, &c. 

Gli Anatomici dividono le parti del cor
po umano in contenenti, e contenute ; fi-
milari , e dif l imilan; e le f imi lar i , di nuo-
vo in fpermatiche e fanguigne , &c. Vedi Sr-
MILARE &c. 

PARTÍ nobili , od cffenziali , fono le afíb-
lutamente necefTarie alia vita ; come i l cuore, 
ipolrnoni , ilfegato, i lcervello, &c. 

PARTÍ Naturali ^ o Genital i , popolarmen-
te chiamate le parti afeofe , fono quelle che 
fervono alia generazionc . Vedi GENERA-
ZíONE. 

I pih belli feritti de' Medici feno quelli 
che trattano dell' ufo delle parti : V opera 
di Galeno de ufu partium , fomminiíba pa-
recchi argomenti dell' effere e della fapien-
za di un Dio . 

La natura, diciamo, fempre fi fcaglia, ó 
fcarica fulla parte dtbole, fulla parte infer-
ma, (ülh parte affetta, 8cc. 

Confenfo delle PARTÍ . Vedi V Articol® 
CONSENSO. 

Nella Chimiea, fi dice che i corpi rifol-
vonfi nelle loro minute par t i , nelle l o r o / w -
íi componenti, &c. V e d i C m M i C A , ANA-
LISI . ELEMENTO, &C. 

Queft' arte fi dice che fepara le^am omo-
genee dalle eterogenee; le vo la t i l i , le fetti-
l i , le fulfuree, lemercuriali, &c. dalle fifie , 
dalle craííe, dalle terree, dalle vifeide, & c . 
Vedi VOLATILE , Fisso, &c. 

PARTE, nella Geometría e neU'Aflrono-
mia , s-1 applica alie diviíioni delle linee e 
de' circoli . 

I I íemidiametro del circolo , chiamato 
anche i l raggio , c i l feno intero , divideíi 
in cento mila p a ñ i ; la circonferenza del 
circolo in 360 part i , o gradi j nelle quali 
due divifioni fanfi tu t t i i computi eelefti . 
Vedi GRADO , &c. 

PARTE Miquota , é una quantita , che , 
eíTendo ripetuta un qualche numero di vol-
te 3 diventa eguale ad un intero , Cosí 6 é 
una parte aliquota di 24; e 5 vuaparte al i-
Quota di 3 0 , &c. Vedi ALIQUOTA , CMOL-
TIPLICAZIONE . 

PARTE Aliquanta , é una quantita , che 
eflendo ripetuta un numero di volte, diven
ta fempre o naaggiore , o minore , che i l 

tu t to , 
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tu t ío . Cosí 5 é una parte aliquantaá'x 17 ; 
c 9 una parte aliquanta di 10 , ¿ce. Vedi 
ALIQUanta • . . . . 

La /ítíT^ aliquanta é rifolvibile in partí 
aliquote . Cosí 15 , una parte aliquanta di 
20, e rifolvibile in 10 c h ' é la meta , e 5 
ch' é la quarta parte de IT iíleíío 20 . Vedi 
MOLTIPLICAZIONE. 

PARTE Froporzionale e una parte , od un 
numero congruo ed análogo a qualch' alíra 
parte o numero; ovvero un médium per tro
vare qualche numero, o qualche parte igno
ta , col mez7o della proporzione ed egualita 
di ragione . Vedi PROPORZIONE . 

PARTÍ Similañ fono quelle che fon V une 
airaItre,corae i loro tut t i fon Tuno aH'ahro . 
Vedi SiMii-iTUDiNE, e SÍMIL A RE . 

PARTE Orgánica. Vedi 1' Articolo ORGÁ
NICO . 

PARTE , nella MuHca , dinota un peno 
dell' intera partizione , o rigatura , che é 
feritto da sé , per cómodo del mufico : ovvero 
é una o piudellc fucceíTioni de'fuoni, che fan 
l'armonia, feritte a parte, o feparatamente. 
Vedi PARTIZIONE . 

Ovvero , le parti fono i fuoni fatti da diver-
fe perfone che cantano, o fuonano in concer
tó . Vedi CONCERTÓ. 

La mufica in parti fu ignota agli antichi, 
eglino non avean che una parte:, tutta la lo
ro armonía confifteva nella fuccefiione di no
te , non gia nella confonanza . Vedi MÚSICA , 
€ SINFONÍA. 

V i fono q u a í t r o / ^ m principali; i l fopra-
no , i l balfo, i l teopre, ed i l contra-tenore o 
contralto. Vedi SOPR ANO,BASSO,TENORF,&C. 

Alcuni paragonano le quattro parti nella 
Mufita , ai quattro elementi ; i l bailo rap-
prefenta la térra ; il tenore l'acqua ; i l conua-
tenore l ' aria ; ed i i foprano i l fuoco • 

PARTE, nella Tr igonometr ía . In un trian-
golo sferico rettangolare A B C , Tav. T r i -
gon. fig. 22. quella parte che giace tra altre 
due , confiderate come eílremi , é chiamata 
da alcuni Au to r i , la parte di mezzo . — C o s í , 
fe A B e B C fono kpartitÚremt> l'angolo 
B fara la parte di mezzo. 

Se le p a ñ i , confideiate come eí l remi, fo
no contigue a\h parte di mezzo , e ad una 
dell ettreme ; elle íi chiaman/'^ríicowi§/MWí£'. -
Cosí , fe B é la parte di mezzo , A B e B C 
faranno le parti congiunte. 

Se tra reáreme e la parte di mezio , ve 
Tom. VL 
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n 'é ur^altra di la da un angolo retto, ai-
lor le parti fi dicono eífer disgiunte , o fe-
parate ; e. gr. fe B é i l termine di mezzo 
A C o C faranno / w í i disgiunte; perché tra 
U parte di mezzo B , e feflrema C , vi fía 
l'iporenufa B C ; € tra la parte di mezzo B , 
IM'altro eíiremo A C , di la daH'angolo ret
ío , v i fla la gamba A B . Vedi TRIAN-
COLO . 

Coteíle parti , o congiunte alia parte di 
mezzo , o da efla feparate , fono chiamate 
parti late ra l i . 

PARTÍ del Difccrfo, nella Grammatica, f o 
no tutte le forte di voci o parole che entra
ñe nella tpmpofízione del Difcoifo, Vedi PA
ROLA , e FAVELLA. 

I Grammatici fogliono ammettere otto 
parti deila Favella , cioé nome , pronome , 
verbo, participio, avverbio, congiunzione, 
prepofizione , e interjezionc . Vedi ciafeu-
na nel fu o proprio luogo, NOME , PRONO
ME , &c. 

PARTE di fortuna, nell' Aílrologia giudicia-
ria , é rorofeopo l u n a r e o d i l punto in cui é la 
luna, nel íempo che i l Solé énel punto afeen-
cien te dell1 Oriente. 

I I Solé nell' afcendente fi fuppone che día 
la v i t a ; e la luna difpenfa Túmido radicale, 
ed e una delle caufe della fortuna. — N e g l i 
orofeopi, la parte della fortuna rappreíentaíi 
con un circulo divifodauna croce . 

j í r te e PARTE, nella Legge. Vedi 1'Ar
ticolo, ARTE. 

P A R T E C I P A Z I O N E , PARTICIPATIO } 
quello che ci da una parte o porzione in qual
che cofa, o per dir i t ío , o per grazia . 

In Italia í¡ diflinguono i minifiri parteci-
pant i , come protonotarj, &c. i quali han-
no una funzione rea le ; dagii omrarj f che 
han no folamente un tiíolo , fenza alcun 
ufizio o impiego. Vedi QFFIZIO , ed OFFÍ-
ZIALE . 

P A R T E R R E , ne'giardini , é quella par
te aperta di un giardino, nella quale entria-
m o , venendo fuoxi della cafa , e fuol' eífe-
re la parte fiorita del giardino , divifa in 

, quaderni , ed ajuole , cerchiaía con orli , 
muriccioli , o fponde di boííi , od altra ma
niera di baile fiepi erbofe . Vedi GIAR
DINO . 

1\ Parterre é una divifione livellata di ter
reno , che , per lo piü, guarda la meridio-
nale e piíi bella facciata d'una cala, e ger 

D d ne-
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feralmente é corredata ed abbelllta di verdu
ra , di fiori, &c. 

V i fono divcrfe fpezie di Fartme ; come 
di piano o gleba verde ; di ricamo , od in-
treccio; di difegno a opera , di conchiglie , 
a quaderni, e í rr i fee, &c . e con dtgli Üradon-
cini d'arena framniez'¿o. 

U n quadrato lungo, o bislungo, é ftima-
to per la figura la piu acconüa per un Par
terre; i cui latí banno ad tffere come due, o 
come due e mezzo , a uno. 

P A R T Í , nell' Araldica Francefe . Vedi 
SPARTITO. 

P A R T I C E L L A . Vedi PARTICOLA . 
P A R T I C I P I O , PARTICIPIUM , nella 

Gramraatica , un aggettivo formato da un 
verbo; cosí chiamato, perché ancora pavte-
cipa di alcune propriet^i del verbo, riteñen-
doilregime e la fi^nificazione di eíTo: donde 
i piu degliAutori lo confondono col verbo. 
Vedi VERBO . 

V i fono due fpezie di panicipj , Tuno 
chiamato attivo, perché eíprime i l foggetto 
che fa i'azione del verbo; comtlegens^ au-
diens, reading, hearing, che legge , che afeol
ia . — L ' altro chiamato pajfivo , perché 
efprime i l foggetto che riceve 1' azione del 
verbo, come leBum, audhum, read , heard, 
letto, udho. 

Come i noñri aggettivi ( Inglef i ) non fi 
tkelinano, cosí i panicipj, eíTendo reali ag
gettivi , neppur fi declinano : nel Latino , 
&c . dove gli aggettivi fi declinano, i pani
cipj attivi fon parimente declinati , e perb 
áiczh audiens) audientis, audiemi, &c. e nel 
Francefe i participj paíTivi fono declinabili, 
come i loro aggettivi, / ai lúe, elle a lúe , 
nous avons lus •> &c. 

D i qui pigliam motivo d'offervare, chela 
declinazione, o iícambiarfi, ononcambiar-
íi della terminazione , é una cofa del tuí to 
accidéntale alie diverfe fpezie di parole : i 
L a t i n i , e,gr, hanno de'nomi indeclinabili , 
come cornu e nequam ; nulladimeno cosí i 
Latini come gl ' Italiani declinano i loro av-
verbj, come fortiter, fortijjime ; bene, benif-
f iwo , &.c. ed alcune Nazioni appena conju
gan© nemmen i verbi. L'Inglefe l i conjuga 
jnolto poco, inparagone de 'Lat in i , de1 Gre-
ci 5 de' Francefi, &c, 

Nel linguaggio Inglefe, i l participio ed i 
gerundj non iono diíhnguibili , Vedi GE
RUNDIO o 
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P A R T I C O L A ,PARTÍCULA, nellaFifica, 

la parte minuta d iuncorpo, d' un aggrega-
to , ed'nna coalizione, di diverfe deliequali 
fono compoñi i corpi naturali. VediCoRPo, 
ePARTE. 

PARTICOLA, oParticella, nella nuovaFi-
lofofia , fpeífo ufafi nell' iñeífo fenfo , che 
átomo nell' antica Filofofia Epicúrea , e cor-
puf calo nella moderna . Vedi ATOMO , e COR
PUS COLÓ . 

Alcuni de' piu aecuratiScrittori, tuttavia 
l i diliinguono: facendo la particola un adu-
namento, o una compofmone di due o piu 
corpufeoli e atomi pr imit ivi , e fificamente 
indivif ibi l i ; ed i l corpufeolo, un adunamen-
t o , od una maífa di diverfe/Jcírí/Vc/^, o corpi-
cclli fecondarj. Vedi ELEMENTO . 

La difiinzione non é per verita importan
te ; ed in molti rifpetti e cafi fifici , \& par-
ticella fi pub intendere come un finonimo di 
corpufeolo. 

Le Particole fono dunque , come gli ele-
roenti de'corpi: i l vario fchieramento, e la 
varia teftura di eífe, e la diverfa lor coefio-
ne , coñituifeono le varié fpezie de' corpi , 
du r i , m o l l i , liquidi , fecchi , pefaníi , leg-
gier i , &c . Vedi CORPO . Le pih piccole/wr-
ticelk s'attengono {coharent) colle piii foríi 
attrazioni e compongono particelle pih groí-
fette di coefíone piu debole; e raoltedique-
ñe ccerendo o attenendofi affieme ne com
pongono delJ'ahre vieppiu grofíe , i l cui v i 
gore é fempre minore; e si via vía per di
verfe fucceffioni, fin a tanto che la progref-
fione finifee nelle particelle groífiífime ; e di 
qua dipendono le operazioni della Chimica , 
ed i colorí de'corpi naturali; la ¡oro coerenza 
é poi che forma de'corpi di moli o raaífe fenfi-
biliífirae. Vedi MATERIA. 

La coefione delle particole di materia , fe-
condo i l penfar degli Epicurei, facevafi per 
mezzo d' atomi uncinati; gli Arifiotelici ere-
devano che fi faceífe col reño degli atomi , 
e non volean dir nulla . Ma i l Cavalier Ifac-
coNeuton moñra che cib fi fa per un cer-
to potere, onde le ^arí/Vo/í mutuamente s'at-
traggono, o tendono Tune verfo l'altre . Vedi 
COESIONE . 

Ei fa vedere , che per mezzo di quéfla 
attrazione i piu de' fenomeni de' corpi m i ; 
nori fon effettuati; ficcome quelli de' corpi 
celefii lo fon mediante 1' attrazione della 
gravita. 
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Quanto alie leggi di guefl'attrazi one delle Par-

tletlle. Vedi ATTRAZIONE. 
Tu t t i i corpi, fecondo i l medefimo gran

de Autore, cofhno delle medefírre particel-
le \ o coipufcoli fo l id i , períettamente du r i . 
Vedi MATERIA . 

PARTICOLA , nella Grammatica , dinota 
una piccioia parola indeclinabile , che co
ila di una o due íillabe al piu . Vedi PA
ROLA , &c. \ . , % . 

Quelle fono propn amen te ^ m c c / f , che ne 
fi declinano, né fi conjugano . 

Brightland chiama le panicelle, maniere , 
€ modi delle parole, perché-piuttorto fervono 
a eíprimere le circoftanze, e le maniere d'al-
tre idee ed oggetti della mente; che arappre-
íentar oggtíti aiftinti lor proprj. 

Le panicelle fi ponno ndurre fotto tre ca
pí : le prime moftrano le maniere o qualita 
delle parole, con tffere aggiunte ad effe i e 
chiamaofi ^ t t f r / ; / . Vedi AVVERBIO. 

Le íeconde d.notano alcune circoftanze del
le azioni, e uniícon parole a parole, fenten-
za a fentenza , &c. Vedi CONGIUNZÍONE . 
Le terze efprimono 1'emozioni dell' anima . 
Vedi I.NTERJEZIONE . 

Ne l retro ufo delle panicole , oflerva i l 
Sig. Locke , che piu particolaimente coníiñe 
la chiarezza e la bellezza di un buon Üile. 
Per eíprimere la dipendenza , e laconneffio-
ne o relazione de' fuoi penfieri e de'fuoi ra-
^iocinj 1'un daH'altro , deve 1'uorao avere 
delle parole , per additare quale legatura , 
qual reñr iz ione , qual diñinzione, oppofizio-
ne, enfafi , &c. tg i i da ad ogm refpettiva 
parte del fuo difcorfo. Quefti non fi pub fae
ne intendere , íenza una viíla chiara delle 
pofízioni , delle bafi , de'giri , delle limita-
z ion i , dell' eccezioni, e diverfi altri penfie
r i della mente , Ella n' ha una molto mag-
gior varietade , che non é il numero delle 
panicelle, che i piu de'linguaggj han trova-
te, affin d' efprimerle ; per la qual ragione 
accade , che moltiííime di queíte panicole han-
TÍO diverfe, e quaiche volta poco men ch'op-
poftt: fignificazioni . 

Cosí la partict-üa But nell' Inglcfe , ha 
¿iveríe varié fignificazioni: come in But to 
fay no more ( w r̂ per non dirne piíi ) dove 
ella adáua un íermarfi deli'inrelletío nel íuo 
corío, imanzi di venirne al fine. I Javo but 
two plañen i jo non vidi che duc pianeti \ 
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accennando, limitarfi dall' intelletto i l fen-
fo , a quel che s' efprime con una negazio-
ne di tu t t i gli altri . You pray , but i t is' 
noí that God would bring you to the true 
Rel ig ión , ¿«f that he would confi^m you in 
your own : Voi prégate , ma non gia , che 
Dio v i rechi alia vera religioue, ma ch ' e iv i 
coníermi nella voñra . I I primo di qutlH ma ^ 
addita una íuppofizione nella mtnt t di quai
che cofa , d' altra guifa che fi dovrebbe ; i l 
fecondo moftra che la mente fa un'oppofi-
zione diretta tra qudlo , e queilo che pre
cede . T u t t i gli anímali hanno fenío , ma 
un ente é un anímale&c. quel w/2 fignifica la 
commeíEone della feconda propofizione cotí 
la prima • 

PARTICOLE, é anco un termine di teolo-
gia, ufato nella Chieía Latina, per \\ frag-
menti , o pezzetti di pane confacrato , chia-
mati nella Chiefa Greca (¿tpifrís. 

Nella Chiefa Greca hanno una particolar 
cerimonra , chiamdta T a v (Hp$M delle par^ 
ticole, in cui alcuni pezzetti o ritagli di pa
ne non confacrato, ma fol benedetto, fi of-
ferifeono in onore della Vergine, di S. Gio?; 
Batilta , e di diverfi altri Santi. Quaiche loro 
Autore da anche a queñtpanicelle9 i l nomc 
di irpoaqopu, cioé offerta. 

Gabriele , Arcivefcovo di Filadelfia , ha 
un picciolo Trattato we/3< ríyy fí?/)í<r»j', de par-
ticulií , ove procura di moílrare i ' antichitk 
di quefta cerimonia , perché ella é mento-
vata nelle Liturgie di S. Gio:Grifoñorao, ed i 
S. Bafilio. 

V i é ftata unadifputaconfiderabilesuque" 
fío capo tra i Teologi Cattolici , ed i Rifor-
ma t i . Aubertin e Blondel fpiegano un paíTo 
della Teoria di Germano, patriarca di Coftaa-
tinopoli , dove ei commemora la cerimonia 
delle panicole, come in ufo al fuo tempo, lo 
fpiegano dico a favore de'Riformati. ISigg* 
di Porto Reale combatíono la fpiegazione : 
roa M . Siman nelle fue Annotazioni fopra 
Gabr. di Filadelfia, fí ñudia di moftrare, che 
i l de-tto paífo é un'interpolazione j non tro-
vandofi negli antichi MS. di Germano ; 
e confeguentemente queita difputa é mal 
fon da ta . 

P A R T I C O L A R E , PARTICULARIS , un 
termine relativo, che fi riferifee aSpezie 9 
o individuo i ed é oppofto a genérale, o uni-
verfale. Vedi GENÉRALE , &c. 
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Nel le Scuole, particolare fi definlfce, una 

cofa inchiufa fotto un univerfale ; eome 
mmo fotto animale . — Abbenché talvolta 
f i prenda per un individuo , come Pietro . 
Vedi INDIVIDUO . 

V i é queíla differenza tvs. particolare t fin-
gol are > cbe particolare dinota una cofa prffa 
leparatíimente , quafi una parte, come Pie-
tro in riguardo al genere umano. Laddove 
fwgolare dinota la parte prefa a guifa di un 
tutto ; come Pietro coníiderato in Icftcíío . 

PARTICOLARE Avveramento ( Averment ) . . 
Vedi AVERMENT ¿ 

PARTICOLARE Cauf s* Vcd'i CAUSA .. 
PARTICOLARE Carattere * Vedi CARAT-

TERE . 
PARTICOLARE Efecutore- . Vedi ESECU-

TORE » 
PARTICOLARE Geografía * Vedi GEÓ-

CRAFIA . 
PARTICOLARE G r a v i t a , Vedi GRAVITA' . 
PARTÍ COLAR i Mappe r Q Carte , Vedi 

MA PP A MONDO . 
PARTICOLARE N a t u r a . Vedi NATURA .. 
PARTICOLARI Qual t ta . Vedi QUALITA' . 
PARTICOLARE Reumatifmo „ V e d i REU

MATISMO .. 
PARTICOLARE Tenant . Vedi TEN A NT. 
PARTICOLARE Teorema , V e d i TEOREMA . 
PARTICOLARI Vent i . V e d i V E N T i . . 
P A R T Í C O L A R I S T A tra i Teologi po-

lemici , una perfona che difende la Grada-
^artieolare r cioé iníegna ,. o crede che Cn> 
ü o fia morto per l i foli eletti; e non per t-ut̂  
t i g!i uomini in genérale. Vedi GRAZIA , e 
PREDESTINAZTONE 

P A R T I C U L A Exfors , termine Aíliono-
inico, e fi prende per la differenza tra i l triaii'-
go!o equaíorio L A C , (^.Tav.A/lron.fig. 32. ) 
ed i l fuo compagno B L Z .. Vedi EQUA^ 
ZIONE- ^ 

Per trovare la particuia- exforr , la eccen>-
tricita menílrua A C , e 1' argomento annuo 
iéU* longstudine H A D , eííendo dati \ con ' 
viene dai data nel triangolo B C A , trovare 
f i-potenufa A B aU'angolo C ed all' ango-
t<s> C A B trovar la futtefa C B raoltipii-
care5 poi G B in mezza i ' eGcentricita- men-
fuale A C~; i i prodotto é T área del trian-
galo A C B v Trovif i parimenti Tarea di un 
circalo deferitco dal raggio dell' eccentrico 
B L : Allor come t i m & 4 t \ circolo ea-^óa0 
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ovver i i g ó o o " ; cosí é Parea del triangoío 
A C B al fuo valore in que1 fecondi : i l quaí 
valore é la partícula exfors. * 

P A R T I L E Jfpettoy nell'Aftrologia, éum 
afpetto efatto e pieno d i qualuuque fpezie. Ve
di ASPETTO. 

Cosí una congiunxione partile é , quan-
do due Piancti fono precifaraente nell' iftef-
fo grado di longítudine c di latitudine : fe. 
un d'effi deviaun pocoalNord, e T altro al 
Sud , l1 afpetto o la eongiunzione. non é pia 
pa r t i l e . Vedi CONGIUNZIONE. 

P A R T l T O , o P o r t e , una fazicne , un» 
potenza , o una cabbala ,, che confideraíi in. 
oppoíizione l ' una all1 ai t ra . Vedi FA-
ZÍONE » 

I Frarreeíi e gli Spagnuoli furono fempre 
di partiti oppoíti . L ' Inghi!térra , ha ormai 
piu di un íecolo ch 'é ííata diviía in due par
titi . Vedi WHIG , e T o R Y . 

PARTITO , in un ítnfo militare , fi uíai 
per un piceiolo corpo d? uomini , fiacavallry 
O'fanti-, o 1'un e l 'altro , comandati peî  
qualche efpedizione . 

Un partito di Cava-lkri-a (' e. gr. diciarao 
fece bottino di gran quantita di beñiame . — 
Per la legge militare F ranee fe r quelli che* 
gfeono fuori in par t i t i - , o partile , devon©' 
aver un ordine m ifericto da-IT ufizia! co
mandante , ed efíere almeno venti in nume
r o , fe fon fanti ; o quindici, fe cavalli; altri-
menti fi reputano come tanti ladri. 

PARTITO r neiF Ar-aldica . Vedi SPAR-
TITO S 

P A R T I T U R A ,. o PARTTZTGNE ,- nellb 
M u Ge a r é la diípoíizione deüe di verle par
tí , v.gr. del foprano,. del bailo v &c. di un» 
fuonataro cantata, fopra u¡> iftefio fogiio 
di maniera- che nelle fchiere o ferie fu pe rio-
ri- della rigaturaí fi t rov l i l fppra<noj in un' 
altra i i bailo ; kr un'altro-ordine v o ferie v 
i i tenore , &c. aeeiocché fi poílano tutte 
cantare o fuonarc con gi un lamente o fe para
ta mente K Vedi? P A R T E V M.U-SLCA R 

P A R T I Z T O H E , o PARTIRÉ rneirAritme-
rica , ed in akre cognhioni , o diícipline . 
Vedi D lVISIONE r DlSTRIBUZIONE ,, QUA-
DRIPARTIZIONE , e TRIPARTIZJONE . 

Si da- i l nome di Panizioni , Partitkne^ 
Úramice a,á un dialogo di Cicerone , tfa 
l u i § ed i l fuo fi^liuoioj, a cagione che 

d.v 
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álfeorfo é , dircm cosí , fpartito e dívífo fra 
loro. 

PARTIZIONE, nellaLegge, una divifíone 
¿i terre tía coeredi, a' quali elle vengono 
o pe1" leBge corriune ? 0 Per confuetudine , 
quando eÜi eredi fono almeno due , Vedi 
COPARCENER. _ • 

La partizione fi fa rn quattro guife; íre 
per acecido o convenzione , la quarta per 
compulíione. 

La prima partizione per mutuo confenfo y 
e accordo, é quando i Ccnforti dividono la 
térra egualmente tglino da sé in tante paiti , 
quaníi vi fon coeredi. 

La feconda , é quando ciafeuno feeglie 
qualcuno de'íuoi amici , accib faccia ¡a divi
fíone in lor vece. 

La tena é col mezzo delle forti , cosí : 
divifa prima la tena in tante partí , quaníe 
perfone , ícriveíi ciaícuna parte feparatamen-
te in un diíiinto birlktt ino , ed avvoltie-
chiat i , gitíanfi tut t i i bullettini in un cap-
pello , o cofa alna fimile ; di la ognuno 
eflrae íecondo la íua íuperiorita ; e si la 
ierra viene aííegnata per forte aeiafeuno. 

La quarta partizione ^ che fi fa per compul-
f t o m m , é quando uno o piu degli eredi, a 
eagione del rifiuto degli altri , agifee con 
ton mandato de part 'mcne facienda j in v i 
gor di cui eglino faranno síorzati a di> 
videre,, 

Nella provincia di Kenf , dove. ía térra 
é della natura de'beni G^tW-.K'/W, chiamaS 
ía partizione, fhi j t ing, cioé cambiare o tras
portare. Vedi GA^EL KÍND . 

PARTIZIONE , mW Architettura , quello 
che divide , o fe para una fianza, od un ap-
partamento da un altro * Vedi FABBRICA , 
APPARTAMEISTO , &c. 

Px^RTO, naícita di LUÍ fancittlio, o fia i l 
recarfi fuori di un feto perfetto, dalT útero 
della fuá madre j fia vivo , o morto , Vedi 

. FETO , &c. 
Ad un parto naturale , fe con do r Medic i , 

fj richreggono tre condizioni : Prima , che 
c la madre ed i l bambino face i ano eguale 
siorzo, 1' una per panerirjt, e T altro per ef-
ferc partorito s la feconda j che venga alia 
luce col capo innanzi, ch 'é la pofitura natu-
íale : e la terza , che fia preño-, e faciie , len* 
2a cattivi accidenti . 

Quando i l fauciullo prefenta i piedi ,.. o 
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viene di trayerfo, o doppio, t i paño non é 
naturale; ed i Latini chiamano tai bambi-
n i Agrippcs , qu. d. tigre parti . Vedi A -
GRIPPA . 

U n Parto legittimo é quello che viene ai' 
giufto termine , o tempo ; i . e. nei io.m& 
me fe lunare . Ed un illegittimo quello , che-
viene o piü prefto o piu tardi , come nell' 
8.vo mefe. 

Le donne fí fgravano nel 7,mo nell' 8.vo 
nel 9.110 nel io.mo e ne l l ' i i .mo ma non piíi 
tard-i. Benché v i fien alcuni medici i quali fo-
ílengono che un parto pu5 eífere legittimo nel 
14. mefe , 

E' ftaío oííervato che í Par t í fono piü fclí-
ci nel 7.mo mefe , che nell' 8.vo , cioé f 
che la ereatura piu fácilmente vien fana 
alia luce, e piu fpeífo vive , quando nalce 
nel 7.mo, che quando nell'8.vo meie . 

Moni . Pe y ío nel, medico di Lione , ha nxt 
t íat tato Latino fopra i l tempo del P^rrío; ove 
sr' aflume di concüiare tutte le contiadiziont 
apparenti d' Ippocraíe su quei'lo Articolo . 
Ei tiene , che i l piü corto termine di urr 
parte kgittime , fecondo Ippocrate , é 182 
giorni , o fe i mefi compiuti; ed i l piü lu l i 
go 280 g io rn i , o nove mefi e 10 g iorni : e 
le creature che vengono piü preño o piütardí 
di tai termini o tempi, non vivono , o non fo
no legittimi p a ñ i . 

Bartholino ha compoíío un libro de info-* 
litis Par tu í viis ; dove reca diverfi efempj dí 
Parti molto íiraordinarj , Alcuni bambini-
fono ftati partoriti per la bocea ; ed altri per 
l'ano . Vedi Salrnuth. Obfer. 94. Cent. 3 , 
Phil. Tranf .N0. 416. 

Nel l ' anno 1686 , a Lockerkercfe , 8 , 010' 
leghe Ion taño dall'Haia , la moglie di un-
ct ' i to Criftiano Claes, fi fgravb di cinque fi-
g!i . I I primo fu un íanciullo, che víífe due 
mefi : 17 ore dappoi ne nacque un fecondo 5. 
che era morro; 24 ore apprtffo venne alia» 
lace i l te-rzo, che viífe circa d i ^ ore ; i» 
24 ore da poi n'ebbe ü n q u a r t o , monté; Fi 
nalmente moti anch'eífa nel partorirc-ii quin-' 
í o , che morí nafcendo. 1 

P A R T U S , nella Medicina^ e nelía Lcg-
ge , é lo ígravarfi i t W útero di una don-
na í od 'ú nafcere di una ereatura . Vedi 
PARTO .• 

Cafareus Í'ARTÜS , é quelío , in coi l» 
madre vien tagliata > e ne vien fuera etlrae-

la 
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ta da un lato la creatura . Vedi CESA-
REO . 

P A R U L I S * , n A P O T A I S , nella Medi
cina, un'infiamroazione delle gengive , ac-, 
coixipagnata da dolor violento, e da apoíle-
jna : che talor finiíce in ulcera, e talor in can
cro, j n filióla, in cancrena, &c. 

* La parola e Greca , jormata da ira^a. , V I -
cino , e «Xo?, gingiva . 

Sennerto ordina ch' ella fi euri per revul-
flone , per derivazione , e can appropriaít 
gargarifmi. Deefi avvertire nei principio, di 
tener lontano e impediré rafcef íb . 

P A R V U M Caps . Vedi i ' Aríicolo 
CAPE » 

P A S C A L E , PASCHALIS, che appartíene 
allaPafqua Giudaica ^ od alia Pafqua CriíUa-
na. Vedi PASQUA . 

L ' agnello Pafcale y é un agnello cíie glt 
Ebrei mangiano con moite cerimonie , in 
memoria dell' eííere ñaíi liberati dalla fchia-
vitü d 'Egi t to . Egh dovearoangiarí i , fiando 
in piedi , eo'iombi c i o t i , col baílone in ma
no , & G . 

PASCALE Canons . Vedi í' Articolo C A -
KONE . 

PASCALE Céreo,. Vedi T Artieolo CÉREO• 
PASCALI rendite , fono rendite , o tributi 

annui , che paga i l Clero inferiere al Ve-
fcovo, o a lPArchidiácono, nelle loro vífite 
a Pafqua . 

Sonó anche chiamate Stnodali * Vedi Sr-
NODALT . 

Letteta PASCALE, nel l ' I f tork Ecclefiafti-
ca, é una letrera circolare r che i l Patriarca 
cT Aleífandria in prima, e por i! Papa, anti-
camente folevano ferivere a tut t i i Metropo-
ütani j per informarli del giorno , in CUB 
dovevafi celebrar la Feüa di Pafqua. Vedi 
PASQUA . 

P A S Q U A , una leña folenne y celcbrata 
appreíTo gli Ebrei , nel di 14. della Luna 
dopo T Equinozio di Primavera . Vedi 
FESTA . 

Queda Fefta fu chiamata dagíi antichi 
Jlatini e Greci Pafcha; non da •jrtótr^í», io 
foffro , come Lattanzio debolmente s^imrna-
gina; ma dairEbreo nOB-r Paffaggloí o fal
to i lo feopo d1 eífa Fefta effendo , comme-
morare gli angelí diftrutton , che tralcorfe-
10 o trapaffarono via le cafe degl'Tiraeliti; 
laddove per lo contrario eraa'entrati in quel-
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íe degli Eg iz j , cd avean perduti i primogeni-
t i in eífe. 

Puré alcuni credono fenza fondamento al-
cuno , che fu in memoria del loro pajfagg¿9 
per lo mar Roíío , che venne iftituita la 
Pafqua ; abbenché fia cerro che la Fefta 
fu celtbrata , cd ebbe i l fuo norae, avan-
t i che gP Ifraeliti íaceísero un pafía per 
uícir dalT Egitto \ c Cünítguenttmente dí-
verfi giorni pr ima che tragittatiero »1 mar 
Roífo. 

Oltre ta Pafqua celebrara nel qnartnde-
cimo del primo meí'e , ebbcro g l i Ebiel 
una feconda Pafqua , celebrara i l 14. del 
íecondo me fe , dopo 1' Equino? ro , iftiruita 
da Dio in favore de* viaggiaton, e delle per-
fone inferme che non potevano intervenire 
alia prima , né eíFere in Géruíalcmme nel 
vero giorno Pafcale. 

I Greci, ed anche alcuni deTDortór¡ Cat» 
to l i e i , dal X V I I L Capitolo di San Giovan-
ni , pigliano motivo di conchiudere che 
Gesü anticipé i l giorno aíTegnato per la 
Pafqua nella Legge i ma l ' aurorira dt 
tre Evangeliíli pare che convmca del con
trario . 

I I P. Laml é di parere, círeCrifto non af-
Cfté alia Pafqua ncll 'ülr imo anno della fuá 
v i ra ; i l qual íent imento gli ha tirati addoífo» 
moltiffimi eonrradittori. 

TI P. Arduino crede , che i Galilei cele-
braífero h Pafqua in un giorno, e gli Ebrei 
in un altro . VediSAMARiTANO . 

PASQUA Criflianar o de' Crijiiam f é una 
Fefta della Chiefa ^ tenuta in memoria 
della Rifurrezione del Salvator n o ñ r o . Ve
di FESTA, &C. 

I Greci ed i Latini la chiamano Ilo«rxa * 
Pafcha , parola originariamente Ebraica v 
che fignifica paiaggio , ed applicata alia 
Fefta della Pafqua giudaica che celebraíi 
dagli Ebrei neü' ifteífo tempo a un diprtf-
fo » Vedi ful principio di queft' Artico» 
l® . — Nell'Tnglefe e l l 'é chiamata Eajlert. 
dal Saífone GHfzPE5 una Dea che con parti-
colar cenmoma era fervita e adorara nel me-
fe di Aprile ̂  

La Pafqua Criftiana é una delle Fefte 
piü confiderabili , nel Calendario Criftia-
no ; ed é quella che regola e determi
na i tempi di tutte le altre Fefte rao* 
bilí 
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l a regola per la celebmione deila Paf-

qua j fiflata dal Concilio Niceno nell' ati
no 325 , íi é , eh€ ella fi celebri nella Do-
nienica, la qualecafca o proprio nel Plenilu
nio , o íubito dopo, fuffeguente al di 21 di 
Marzo; cioé nella Domenica che viene nel 
Plenilunio , o immediate dopo i l Plenilu
nio , che fuííegue aü' Equir.ozio di Pri
mavera. 

La ragione del qual decreto fu , accioc-
ché i Criftiani evitaíTero di celebrar la lo ' 
ro Pafqua nello ñeíTo tempe chvXzPafqua 
Giudaica, la quale , giufta 1' iüituzione di 
Mosé , tenevaíi proprio nel giorno del Ple
nilunio , Vedi EQUINOZIO . 

Per trovare la Pafqua ^ conformemente a 
quefta regola, i l método fegukato per tutta 
la Chiefa , dal tempo di Dionifio Eí iguo, fin 
a quello della riforma del Calendario íotto 
si Papa Gregorio; e che tuttor fi praíica neli' 
Inghilterra, nella Svezia, e appreíío i Gre-
c i , dove non é ammeíía la correzione Gre
goriana ; fi é , col mezzo de'numeri aurei, de-
bitamente diftribuiti per lo Calendario Giu-
l iano. Vedi CALENDARIO« 

L ' Equinozio di Primavera, che al tempo 
del Concilio Niceno fuccedea nel di 21 di 
Marzo , c ftato , full' autorita di Dionifio , 
affiffo al medefimo giorno deli' anno Giu-
liano fempre da poi ; cosí che nella ma
niera Giulíana di computare , non v' é al-
tro Plenilunio Pafquale, fe non quello che 
¡mmediatamente fufsegue al di 21 di Mar
zo . Laonde Pafqua non pub mai venire 
piíi preflo de' 22 di Marzo . — Ora , col 
trovare i Plenilunj, fufieguenti al di 21 di 
Marzo , per l i diveríi numeri aurei, od an-
ni del ciclo Lunare , noi averemo una 
Tavola con cui poter trovare h Pafqua per 
fempre. 

Eífendo una fimil Tavola di un ufo con-
íiderabile nel computo Giuliano, noi qui la 
íbggiugnererao ¡ 
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Num. 
Aur. 

L 
I I . 

I I I . 
I V . 
V . 

V I . 
V I I . 
V I I L 

I X . 
X . 

X I . 
X I I . 

X I I I . 
X I V . 
X V . 

X V I . 
X V I I . 
X V I I I . 

X I X . 

Plenilunj dopo 
i ' Equin. di Primav, 

5 Apr i le , 
25 Marzo, 
15 Apr i l e , 

2 Apr i l e , 
22 Marzo, 
10 Apr i le , 
30 Marzo, 
18 Apr i le , 

7 Apri le , 
27 Marzo, 
15 A p r i l e , 
4 Apr i le , 

24 Marzo, 
12 Apri le , 

. 1 Apr i l e , 
21 Marzo, 

9. Apri le , 
29 Marzo , 
17 Apr i le , 

Ora a trovare la Pafqua , per ogni dafco 
anno, convien trovare la lettera dominicale, 
ed i l numero d'oro del dato anno , ficcomc 
abbiamo indieato fotto 1' articolo DOMINICA
LE Leñera, e NumeroCPORO . 

Quindii , nella tavola , cercatido la let
tera Dominicale , col giorno del Plenilu
nio Pafquale , e colla lettera della Dome-
nica anneífavi ; paragonifi quefla lettera 
colla lettera Domenitale del dato anno ; 
affinché appaja quanti giorni fi han da aggiu-
gnere al giorno del Plenilunio Pafquale, per 
daré i l giorno á t \h Pafqua . 

E . gr. N e i r anno 1715 , la lettera Do-
menicale é B , e i l numero dJ oro V I ; 
confeguentemente , i l Plenilunio Pafquale 
é fiífato , per la Tavola , al 10. d1 Apr i 
le ; la cui lettera Doipenicale eífendo B , 
la lettera Dominicale data , ella íUfsa é 
una Domenica ; e percib , la Pajqua ca
dera nell' ottavo giorno feguente , cioé a* 
17. d 'Apr i le . 

Ma in quefto computo , V Equinozio d i 
Primavera fi fuppone affiífo al di 21 di Mar
zo ; edi l ciclo di I 9 a n n i , ode'nurosri d'oro, 
íi fuppone che additi 1 iuoghi de5 Novi lu-
nj e de'Plenilunj efattamente : ambedue le 
quali cofe fono erronee. Dal che fegue che la 

Pafqua 
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Fafqua Giuliana non fuccede mai nelfuo de
bito tempo , fe non fe per accidente. 

Per daré tan efempio dclFerrore, oííervifi , 
che nelP anno 1715 , 1' Equinozio di Prima
vera cade a1 10 di Marzo \ 11 giorní avanti 
del tempe che la regola lo fuppone : ed ¡1 
Plenilunio Pafcale a'y d 'Aprile, tregiorni piíi 
prefto della fuppofizione. I ! giorno á\ Pafqua 
adunque , che eíli celébrate a'17 d 'Aprile , 
dovevafi celebrare ai 10. 

Queft' errore era crefeiuto a tal fegno , 
colT andar del tempo, che i l Papa Gregorio 
X I I I . giudicb neceífario di correggerlo . E 
pero, nelT anno 1582 per avvifo di Lodovico 
L i l i o , ordinb che 10 giorni íi giítaffero fuo-
r i da Ottobre ; cosí che veniífe recato indic-
íro 1' Equlnozio di Primavera al fuo ántice 
luogo , cioé ai 21 di Marzo. E di qua é nato 
i l Calendario Gregoriano, Panno Gregoria
no, &c. Vedi GREGORIANO . 

Nel nuovo computo Gregoriano, in vece 
de' numeri aurei, i l tempo della Pafqua tro-
vaíi per mezzo deii' Epatte , invéntate a tal 
uopo . Vedi EPATTA . 

La Tavola feguente rende aíTai facile i l 
ritrovamento della Pafqua nell' anno Grego
riano, dalFanno 1700 , fin all'anno 1900. 

Epatte . 
X . 
X I . 

X X I I . 
I I I . 

X I V . 
X X V . 

V I . 
X V I I . 

X X V I I I . 
I X . 

X X . 
I . 

X I I . 
X X I I I . 

I V . 
X V . 

X X V I . 
V I I . 

X V I I I . 

Plenilunj Paíquali. 
13 Aprile 

2 Aprile 
22 Marzo 
10 Aprile 
30 Marzo 
18 Aprile 
7 Aprile 

27 Marzo 
1 5 Aprile 
4 Aprile 

24 Marzo 
12' Aprile 

1 Aprile 
21 Marzo 
9 Aprile 

29 Marzo 
17 Aprile 
6 Aprile 

2(5 Marzo 

Ora, per trovare la Pafqua in ogni dato 
anno Gregoriano: Cércate Ja lettera Domi-

PAS 
ni cale, e la Epatta Gregoriana , ííceome fi 
é moftrato fotto la parola EPATTA , '&C> 
Tróvate 1' Epatta nella Tavola , e nótate i l 
Plenilunio Pafquale , colla lettera ebdoma-
daria, che vi corrifponde . I I reíto fi cení' 
pie , come gia abbiamo infegnato per ¡a 
Pafqua Giuliana. 

i?, gr. La lettera Dominicale dell' anno 
1715, é F , e 1'Epatta X X V ; eonfeguen-
teraente, la luna Pafquale caica ai 18 d'Apri
le , C : e percib i l giorno di Pafqua é i l 21 
d' Aprile . 

Quantunque i l Calendario Gregoriano , fia 
fenza dubbio preferibile al Giuliano ; puré 
ha i fu o i difetti . ' EgH non pub, a cagion d* 
efempio, mantenere PEquinozio ñífaío al ú\ 
21 di Marzo; ma ora cadera ai 19, ed ora 
ai 23. 

Aggiugni , che i l Plenilunio che cade ai 
20 di Marzo, qualche volta farebbe Pafqua
le ] e pur non c ricevuto come tale , nel 
computo Gregoriano : ficcomc al contrario 
i l Plenilunio de' 22 di Marzo, pub eífere r i 
cevuto per Pafquale , e nuiiadimeno non eííer 
tale . Scaligero , e Calvifio hanno rnoftrate 
dell1 altre inaecuratezze su queüo Calendario. 
Vedi CALENDARIO . 

PASQUIN A T A , é propriamente un l i -
belio fatirico attaccato alia íiatua di Pafquino . 
Vedi PASQUINO . 

Quindi , per cíleníione , i l termine pafqui-
nata ufafi per ogni fatira , per ogni motto 
pungente, o deriíione acerba, centro i l pub-
blico , o contro le Potenzc che governano. 
Vedi LIBELLO . 

V i c queda differenza tra Pafquinata , c 
Sátira , che i l fine dell' ultima é corregge-
re e r i forma re; e quello della prima é lela
mente fehernire, e deriderc , o cenfurare . 
Vedi SÁTIRA . Gl ' Italiani hanno pubbli-
cati diverfi l i b r i , ch' eglino chiamano Pafqui
no in efiafi. 

P A S Q U I N O , é una fiatua mutilata, che 
vedefi in Roma , in un angelo del palazzo 
degli Orf in i . Egli prende i l lúe neme da un 
ciabattino di quellaCitta, chiamato Pafqui
no , famefo per l i fuo i mott i , e per le 
fue argute e pungenti f a c e z i e l a cui bot-
tega era i l ricapito di molía gente oziofa, 
che divertivafi burlando coloro , che palfa-
vano l i vicino. 

Dopo la morte di Pafquino. nellofcavaru 
del 
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¿t i pavimento davanti alia fuá bottcga , fi 
trovo una ík tua di un antico giadiatore , 
ben'intagiiata , ma m u t ü a t a , e metzo io ro
cina . Quefta fu dimzata e piantata nel luo-
go dove trovoffi , neiT angolo vicino alia bot-
tega del difonto maiho Pafquino ; e, di co
mún coníenío, la chiamaiono coi nomedei 
difonto. 

Da quel tempo in poi , tutte le fatire , c 
tutti i tnotti critici vengono aícritti a co-
tefta figura 3 mcffi in bocea fuá , o attacca-
íi di rincontro ; come fe pro ven i He ro dal 
Pa'quino^ redivivun . — Pafquino ftcflb fuo-
]e rivolgeríi a Marforio , ch 'é un'a'tra íta-
tua in Roma ; oppur Marforio a PaJquino , 
vi fan replicare. 

Sonó le rifpoíle per lo píu brevi , pun-
genti , e maligne: Quando Marforio é attac-
cato , Pafquino viene in fuo ajuto ; e Pajqui-
KO .é aflfitíito da Marforio anch'egli ; cioé fi 
fanno parlare le Üatue come fi vuole . Ve
di PASQOTNATA . 

PASSA U v a , nell' Inglefe CURRANTS , 
una forta di uve, o grappoli íecchi d'u^c di 
diíílrcnti Colori, nere , bianche , o roífe j 
che ci fi reeano da diveríi luoghi del Le
vante , e ira gli altri dall'Iftmo d iCor in to ; 
donde il nome dato a quelt'uve , di Cerin-
thiacx , e di qua 1'Ingltít Curram, 

Si deon ícegliere qu^Ü'u^ t , nuove , pic-
ciole, c ¡n rnaífe grandi; e s'haaben awer-
t i r e , che non v i fien tacciate entro, in ior 
vece , le picciole uv* p^lh Spa-gnüoJe . — 
Quando V uva paffa é fatta i n baile , fi pub 
confervarla due o tre anni, íenza nmuovcr-
la , né darle aria. — 11 luo ufo e, per con-
diré con eíía diverfe vivande , ed in varíe 
compoíizioni medicinali, dove íerve i n luo-
go d'uve . 11 dettaglio che c i da il Signor 
Giorgio Wheeier di queíto frutto , con la 
maniera di prepararlo , é aííai curioío , — 
L ' Ifola del Zante, oflferva egli , eflfere il !uo-
go principale donde trafportafi P uva pa¡}a : 
la Morea , 1' Iftmo di Connto , c he a i u i c a -
mente erano la piantazione principale , e 
donde i Latini , come abbiamo acetnnato , 
le denominarono uva: Cmnthiacee , in oggi 
non ne producon piü , eífendo íiace n;oíto 
trafeurate ; la gelofia de'Turchi non permet-
tendo a1 Vafcelli grandi l'entrar nei Golfo per 
prenderle dalle mani loro. 

Queif uvc non vengono su cefpugii , o 
Mié fratte, come i l noftro ribes , ¡abbenthé 
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tale fia "cplnione comune ; ma oalcono fo* 
pra v i t i , come le altre uve j t e e t t t o che ie 
íoglie di quelie v i t i nc ion piü groífe , ed 
i grappoli piü pi tc io l i : n o n hanno acini , 
cd in coteílo paele , fono tutte rolle, o piut-
tofto nere. 

Le raccolgono in Agoño , le difpongono 
a ílrati fu! terreno , finché fi íeccano , le 
nettano , e le ripongono ne' maga77ini , 
chiamati ferragli da quelli del paeíe, intru-
dendovele per un gran foro , finché il ma
ga'//i no é pieno. Que fi'uve fi légano es'at-
taccano infierne talmente per i l loro pelo , 
che bifogna poi cávamele fuori con iürumen-
t i di ferro. 

Afñn d1 imballarle , o imbottarle per man-
dade fuor i , v ' é certa gente deftinata a tai 
uopo , la quale s'unge e impaíínccia i pie-
di e le gambe , e calpefta e calca benequeft1 
uve, acciocché meglio fi conferviao . Ven^-
defi T uva paffa per incirca dodici fcudi aí 
nngüaro di pcfo'j e pagafi aitrettanto di gab-
bclla per eíía alloStato di Vcnezia, 

Zante ne produce abbaílanza ogni anno 
per caricarne cinque o fet vafcelli : Cefalo-
ma , tre o quattro \ e 1'ahre Ifole, uno . 
Gi ' Ingleí i hanno una fattoria al Zante ^ gli 
Ollandtfi , due o tre Negozianti, ed i Fran-
cefi uno i confumando gl ' Ingkfi piü di fei 
volte la quaníita «f uva pa[fa che iníieme 
coníumafi dalia Francia e dalT Ollanda . 

Qttej del Zante fanno aííai poco, deli'ufo 
che noi ne facciamo: eglino fon períuafi in 
gran parte , chefniamente ci ferva ncl tinge-
re de'panni ^ e fono onninamente ignaii del 
luílo e dtlla ghiottornia de'paíficci di Máta
le , c clt'Puddini Inglefi . 

Uvx PASSJE, é un termine che alie volte 
fi ufa , bentbé me'no pro pn amen te , per dino-
íare i fichi, Vedi F i c o . 

P A S S A G G í O , nel commercio, o á i r h t o 
d i PASSAGGIO , é ürT impofixione , che al-
cum Principi efigono per triezzo dei loró ufi-
ziali , o gabbeiliéri , in certi ílretti e chiuíi 
luoghi de1 lor territorj , o per terra , o per 
mare ; da tut t i i vafcelli, vetture , t carfiag-
gi di tutte ie f p e z i e e d anthe tálv^ita dalle 
perfone , e da' pafltggieri che vengono o 
van no , .& c. 

I I pajjaggio de la Sonda ( che é quello 
firetto tamoío che ci porta dal mar Germá
nico nel Bál t ico) é il piü c^thrt pa¡}aggio 
in Europa : I d i n t t i e le gabbelle n'appar-

E e teu-
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lengono al Re di Danimarca , c paganfi 
a Elfenore , o a Cronenburg . Vedi 
SOUND. 

Uccelli d i PASSAGGIO, fono quellichefo-
lamcnte vtngono in certe flagioni, e fcom-
pajuno di bel nuovo ; credendofi che paffino 
i l mare e fi portino in qualch'altro clima . 
Vedi MKIR AZfONe . 

Gli uccelli d i pnjjaggio fono la cigogna , 
la rondine, Tuíignuolo, i l rondone, la bec-
caccia , laquaglia, &c. V i fono anco de'pefci 
¿i pafjaggio , come, le aringhe, ü fgomberi , 
&c. Vedi ÜCCELLO, ePESCE. 

M . Derham produce per un efempíonota-
bile di queit'ubnto degli animali, quel che leg-
gefi in Gerem. V I I I . 7. M i l i u s in cdo co-
gnovit t tmpus ¡uum , turtur , & hirundo , 
© ! ctconia cuflodierunt tempus adventus f u i 
&c. Non v' ha dubbio che la temperatura 
deti' aria, e la naturale propenfione dique-
f i i uccelli ad allevare e nutriré i lor pul-
c i n i , fono i grandi tlimoli per queña mi -
grazione ; ma come quefte creature non ad-
dottrinate, e non penfanti, cosí efattamen-
te conofciuto abbiano le migliori e fol op-
portune ftagioni per andaré e venire da un 
luego , i l quale impedirebbe la loro genera-
zione , o non íorominiñrerebbe convenien
te cibo per loro , e per l i figÜ ; o come ab-
biano potuto fapere per qual verfo dirizzare 
i l loro viaggio, e dove andarfene ; ella é una 
confiderazionc aftruía edifficile. Phyf .Theol . 
L . V I I I . c.3. 

PASSAGGIO o PASSEGGIO , nel maneg-
gio , o nell'efercizio del Cavallo , é u n a z i o -
r e , nella quale i l cavallo alza due gambe 
infierne, una gamba di dietro, e una gam
ba d'avanti, in forma di crocc di Sant'An-
drea \ allorché metiendo quefte due gambe 
di nuovo in t é r r a , egli alza le altre due j 
e cosí alternativamente ; non guadagnan-
do mai piíi di un piede di terreno in una 
vol ta . 

La bellezza di queft' azione confifte nel 
tenere le gambe un pezzo nell' aria \ la-
feiando ftare , che i l moto delle gambe nel 
JPa.[faM^0i ¿ l? ifteífo che nel paffeggiare , e 
nel trottare. 

PASSAGGIO, OPASSO, nella Mufica, una 
porzione di un 'ar ia , o di unacanzone, che 
colla di diverfi brevi note , come crome , 
femicrome, &c. durante una, due, o al piíi 
íre mifurc j o battute. 
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Quello che gl ' Ttaliani chiamano Centra-

punto t í un fol paffo) é una porzione che co
ila di una , due , o tre battute , compofle 
nelle prime note di una compofizione, non 
coiriíleífe corde, o tuoni , ma folooífervan-
do 1' ifteíío movimento , numero , e figu
r a , che nelle note del y ñ m o paffaggio . 
Cib fa una delle fpezie del contrapunto per-
fidtato . 

PASSATA, nella fcherma , é un falto , 
od un avanzamento ful nemico. Vedi PARA
RE , e GUARDIA , &c . 

Ve ne fono diverfe fpezie ; come paffate 
•volontarie , che cominciano dal piede fini-
ílro fuor di mifura del pié fermo •, come quan-
do ii nemico non é afpettato , 

Paffate neceffarie, che fi fanno dietro ad 
uno fpignimento dal pié dr i t to ; ove eífendo 
noi cosi premuti dall' inimico , che non ab-
biam tempo di r i t i ra rc i , ci sferziamo di pren
der la guardia della fuá fpada. 

La mifura della pajfata é , quando due 
minuti delle fpade fono cosí da prcíío che fi 
poífono toccare. 

V i fono d e l l e d e n t r o , di fopra , di 
fotto , a dritta , a finid ra ; paffate fotto la fpa
da, fopra la linea , &c . 

PASSATA, nel maneggio, íignifíca un gi
r o , od una corfa di un cavallo indietro | 
o avanti , fulf ifteífo pian di terreno ; paf-
fando, o ripaffando da un capo all'altro . 

P A S S A L O R H Y N C H I T 7 E , u«a Setta di 
Montanifli nel fecondo fecolo , che facca 
profeífione di perpetuo filenzio ; e per me-
glio oífervarlo, tenean coíloro i l dito polli-
ce continuamente lulle labbra: eglino fon-
davano queíV ufo su quel paífo de lSa lmiña , 
Pone Domine cufiodiam ori meo . 

S. Girolamo rifenfee d'efferfi avvenuto in 
alcuni di coüoro , al fuo tempo. 

PASSAPAROLA, inun'armata, o in un 
prefidio, é qualthe particolar parola, o fen-
tenza, per cui i foldati fi conofeono e di-
ílinguono 1' un l 'altro la notte &c . e per 
mezzo della quale le fpie , e le perfone che 
macchinano qualchecofa fono feoperte . 

Si ufa anche c ib , per impedir le forpre-
fe. — ha parola, o pafja-parota fi da fuo-
r i in un efercito ogm notte dal Genéra
le , al Luogotenente , o Maggior-Genera-
Je del giorno , i l qaale la da a' Maggio-
r i delle Brigade , e queíli agli Ajutan-
t i j i quai la danno prima agli Ufi^iaü di 

Cam-
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Campo, e pofcia alSergentc d'ogni Compa-
2013 i e quindi aT fubalterni. 

tfclh guarnjgioni ella fi d^, dopo che la 
porta é chiufa , al raaggiore del Caíiello , che 
la da agii A ; u t a n t ¡ , ed eglino ai Sergenti . 
Vedi Rof^DA . 

PASSAPORTO , una licen7,a , o lettera 
che s'ottiene da un Principe o da un Gover-
ñatore , che accorda la liberta e i ! falvo-
condotto per viaggiare, entrare, edufciredai 
fuoi terri torj , liberamente e fenza moleña-
z'iom. 

I I paffaporto propriamente íi d .̂ agli amí-
c i ; e i l íalvocondotto ai nemicr. Vedi SAL
VO CONDOTTO. 

Pafquier crede che i l pajjaporto, paffe-povt 
fia ñato introdotto in vece di pajfe-partout, 
Balzac fa menzione di un aífai onorevole 
paffaporto dato da un Imperatore ad un Filo-
fofo in queñi termini : Se alcuno in térra 
od in mare , faravví mai cotanto ardito , 
che moleíH Potamone j confideri s'egli fia 
forte abbaííanza per cozzarla con Cefare. 

PASSAPORTO fi prende anco per una l i -
cenza accordata da un Principe, per intro-
durre , od efporíare mercanzie , mobili , 
&c. e quefti fi danno fempre agli ambafcia' 
íori ed ai minifiri , per i loro bagagli, peri l 
loro equipaggio, & c . 

PASSAPORTO é anco una licenza ottenu-
ta per introdurre od efportare merci, confi-
derate di contrabando, e dichíarate tali per 
le tarifTe, &c. come oro , argento r pietre pre-
ciofe, munizioni di guerra , cavalli, formen-
t o , lana, & c . pagando perbidazj. 

P A S S A - V O L A N T E , un pretefofoldato, 
non arroíato , che dal Capitano o Colonello 
fi fa paíTare nella raflegna , per moftrar , 
che la fuá compagnia é completa , e per 
rifcuoterne la paga a fuo proprio vantaggio. 
Vedi FAGOT & c , 

I n Francia i paj fa-volant ívengonoconá&n-
nati ad eífer marcati fulla guancia con un 
fiordalifo. 

PASSEGGI A N T E , e PASSANTE , nell5 
Araldica, un termine i l quale fi applica ad 
un animalt in uno feudo, che parche cans-
mini a fuo bell'agio-, o , alTordinaria poíi* 
tura degli animah terreflri» Védi CONTRA-
PASSANTFI> 

COSÍ didamo, egíi porta nello feudo due 
leoni paíTeggiantt , V un fopra 1'altro &c , 
Nella magglor parte deile beÜie eccetto che 

i L e o n i , frequentemente fi úfala parolam> 
ping, (checammina fulla punta de'piedi ) in 
vece di pa[fant, nell'Araldica Inglefe . 

P A S S I Ó N E , PASSIO, O A O O S , o ü A -
© H M A , s1 applica ai diverfi movimenti , 
ed alie agitazioni dell'anima, fecondo i diffe-
renti oggetti, che íi prefentano ai fenfi . Ve
di ANIMA . 

Propriamente, tu t t i que* m o t i , co* quali 
1' anima é portata verfo una cofa ; come V 
amore, fambizione, la vendetta, &c. fo
no piutíofto azioni , che pajjioni . Vedi 
AziOxNE , 

Que'moti, onde Tanima fi trova interrotta 
nelle fue azioni, come ií dolore, o la trifiezza , 
&c . fono le fole reali pa j j ion i . 

N o i troviamo varié modificazionl ed ím-
preílioni di piacere e di dolore, infeparabil-
raente anneífe da una legge ftabilita della 
natura , ai diverfi giudiz; che noi formia-
mo circa i l bene ed i l male : quefti giudizjl 
colíe loro rifpettive modificaziont di piacere 
o di dolore anneífe , giufia le varié apparenze 
e relazioni delT oggetto confiderato o coras 
bueno o come malo , prefente od aflente , 
certo, od incerto, probabile, od improbabi-
l e , poffibile, od impoífibile , ed affettfíníe 
la raacchina in una certa maniera propria 
di tali modifícazioni i fan quello che lepaJfiO' 
ni chiamiamo. 

Come, o per qual mezzo , queíla mutua 
azione e comunicaxione tra V anima ed i l 
corpo fi faccia , da noi sT ignora in gracu 
parte r non abbiamo fe non ofeuriífime e 
leggeriííime nozioni di qualche cofa, priore 
o piíi femplice , in cui rifolvere la poffia-
mo j falvoché l'immediata volonta ed azione 
della fteífa caufa prima . Vedi COMUNICA-
ZIONE , CAUSA , &c . 

Malebranchedefiniíce le pajfimijütte quelíe 
emozioni che naturalmente sreccitano nelT 
anima per occafione di ftraordinarj movimenti 
degli fpiriti animali , edelfangue, — Inop-
polizione a que' moti delTanima, che fono 
comuni a noi colle puré intelligenze, ech'e:! 
chiama ir.clinazioni natural i . Vedi NATURA-
LE Inclinazione. 

Quantunque le pafflom fileno ínfeparabili 
dalle inclinazioni j e quantunque un uorao 
fia capace d'amore, o d'odio íenfibile , fo-
lo perché é capace d' amore e dr odio (pi-
rituali ; nulladimcno appar ragionevole e 
giuño appreífo queíV autore i l diñinguerle. 

Ee z Le 
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Le pajfioni fono moho piíl forti e piu cal-
de the le incíinazioni ••, i loro oggetti fo
no differenti , e né piü né mcn k loro 
cauíe : le pajfvoni e 1c incíinazioni differi-
ícono appunto, quanto il íenfo, e rimma-
gtuazione. 

In fatti le p a j f i o n i dell' anima fono im-
preffioni dclT autor della natura, che c1 ín-
elinano' verfo i noftri corpi, e verfo tutte 
íe cofe che giovar poífono alia confervazio-
ne di effii: le incí inazioni naturali fono im-
preffioni dell'autor delía natura, che ci dc-
terminano primariamente ad amarlo , come 
noltro fupremo bene» 

IFilofofi non fono d'aeeordo el rea il nu
mero e la di v ifione dclle p a j j i o n i : V ordina-
fia diflrib.uzione é in pajjlom dell ' appetito 
concupijeibile, che fono i l p laceré , e il doló
le,- i l defiderio e i'avverfione , V amsre e 
T odio : é quelle d t l f appetito i rafaBjler che 
fono l-ira , i l coraggio , i l í imore , la fpe-
ranza , e la difperazione. Vedi g ü Auüoriy 
che han no trattato. del le pajfioniy Cart efio , 
il qualc le eonridera. fifieamente ; CoefFct-
tau , che ci da i l rií-ratto , o la pittura dcl
le paf f ioni ; La Chambre , i Caraften deíle 
paffioni ; e Se nault , gli ufi deUe paffioni ,-
Vedi- anco- CONCUPISCEÍ^ZA , I-RASGIRF-
LE , &c.. 

I l Dottor Clieyne confidera \ü paffioni 
come fpi ritual i , o come animali . — Le 
paffioni f p i r i r u a i i ei le d t f in i í ce , que1 fenti-
menti r che fon- prodotti nel!' anima dagli 
©ggetti e í i erni , o fpirituall immedia-tamen-
te *- o- material i per la. mediaz-ione degli or-
gani del' corpo. 

Le. paffioni a n i m a ü , l'e defrnrfce q.uegli e-f-
f e t t i , che gli fpiriti odi corpi immediatamea-
í e producono ful corpo . 

Quindi , íicGome gli oggetti. efterni fi poC-
fono-confiderare o come bení*, o come ma
l í l a piü natural divifione delle^,'2//1i)«i., fia-
fpiritivali od anima. 11, fecondo che riguardano 
eotefti.' oggeííi 5 é iif d i k t t a b i l í r e mohfie r o 

í e . 
E d i n - q u e í í o fénfo mwe íe paff ioni 'ü 

pofíono ridurre alf5 amore e all'odro v. delle 
quali v H aíle-grezza , e la-triitezza, la fperan^-
za ed i i timore r non fono- che modificazio-
m , o conipíefíioni ,.giufta le vade apparenze , 
|ofizioni r &c. dell' o g g c « a v 

E d m vero turre le paffioni non- fola-
jueríW ü goffo.no. ridur-re a. á a s %. dob aull' 
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amere ed alTodio ; ma forfe & una fofa 
cioé all 'amore; ed anche qutfte íl poíTonJ 
tutte rifolvere nell'amor proprio ; equeflo 
nel principio della propna confervazione 
o delP invineibile neceílario defiderio del 
placeré o della felicita. — Le altre non fo
no fuopehé piccioU r ivi da quefto fonte; od; 
applicazioni fpeziah di queflo principio ad oc-
cafioni o bifogni particolari. 

C o s í , il deíiderio di una qualche cofa 
fotto I' apparenza delk fuá bonta, della fuá 
Gonvenevolezza , o neceíTua per la noílra 
feliciiade, cuftituifee la paffione deiramore: 
il deíiderio dí fchifare quakhe cofa , appre-
fa per mala , nociva , o diliruttiva , . coíli-
tui íce V odio , o 1' avverí íone : i l defiderio-
di un bene , che appare nell' ifteífo íemp©i 
probabile ed in noftro potere, coí lkuifce b 
fperanza ma fe i l bene apparifee impro
ba bile , difficile y o impoífibile r coCtituifce 
i l timore o la difperazione : il contenta-
mentó inafpettato del defiderio é la gioja-y 
od allegrezza : il defiderio- della felicita ver-
fo uno che e nel dolore y o il quale pati-
fce, é corapaíTione : e il defiderio de l l 'a t -
trui-caíHgo , é vendetta , o-maUzia,&c.-

I l íolo defiderio della f e l i c i t a , ' é adunque-
M fonte od il motivo di tutte íe noftre 
paffioni , í iccome eíTe lo fon di tutte le no-
Ébe aziooi » Qualche faggio e ragionevoW 
motivo ,> o fine dell' azione , dice il Dottor 
Morgan , é certamente neceílario- per o%m 
faggia e ragionevole azione operare fenza-
un motivo r farebbe 1'iílefla- cofa , che noo*: 
operare; cioé una tale azione non corrifpon-
derebbe ad ulteriore o migliore ícopo di quel' 
che il' non operac nulla j , e. per confeguen-
za F azione, non meno che 1' agentó , fa-
pebbero di niun contó- di niun effetto r 
ed inútil i .- C o l ni U q.uale non a-veífe og-
getto alcuno del fuo amore o della fuá av
verfione r della fuá" fperanza. o del fuo* ti
more , della fuá allegrezza,,, o della fuá tri-
í l e z z a , farebbe femplicemtnte e puramente 
indiferente ad ogni az ione; e per con le' 
guenza farebbe in- uno ñato di perfetía 
q.uiete y ed inazione r o m uno flato equi
valente a q.uefto; in cui l'azione di un tal 
eííere non fignifieherebbe nulla piu , che ¡» 
fiuttuazione incerta di un á tomo , o lo fvo!al
zar di una piuraa nell 'aria.-

La caula naturale od occafionaíe dr tutte-
le paffioni % é % fcccodoMaJebranche % U 



to áegli fpiriti animaü , cfie fi diffbndono peí 
lo corpo affine di produrvi e Günltrvarvi 
tj^a^difpofizione , conveniente all ' oggetto 
percepito 5 acciocehé i l corpo e la mente 
feambievolmente fi ajutino 1' un i ' aitro ir» 
queít 'uopo ; rordine del Creatore eíiendo , 
che ai nolíri voleri íuííeguano movimenti 
del corpo , opportuni ad eíeguirli ; e che 
i movimenti del corpo meccamcamente ec-
citati in noi dalla vifta aegli oggttti eíter-
n i , ficno accompagnati da una pajjhne delK 
anima, che inclina a volere o non volere a b 
che appar üllora giovtvole o nocivo al corpo, 

EU'é una continua imprdíione della vo-
lonta del Creatore, quella che ci umfce in
timamente ad una par ¿ion di materia , e 
ca&tcma qüefta reciproca/ione di moti e di 
fenfaiioni : Se quefta mipreíTione della vo-
lonta del Creatore íbííe íoípeía per un mo
mento , noi faremmo i abito íciolti e libera ti 
daogni dipendenza , da tutte le paffiom, &c. 
Imperocehé , quello che comunemcnte mol-
ti s'immaginano r intorno ad una neceflfaria 
conneffione tra i moti degli fpinti c del ían-
guc , e F emozioni deli' anima , é incon-
cepibilc. 

Ccrte picciole partí della bile , d i cono-
cglino, fi movono con qualche violenza tra 
k fibre de! cervello: imperub V. anima dee 
neeeííariamente eiTere agitata da qualche/J^/-
fione / e quefta paificm áebbc clíere lo sdeg.no , 
piuttofto che Tamore , Qual relazione poííiam 
noi concepire tra le colpe di un nemico , 
«na pajfione di dffprezzo, o d'odio, ed un 
moto eo-rpore'o delle partí del fangue che ur-
taño e battono contro eerte partí del cer
vello ? Come pub farfi f uniane o la eolie-
ganza di éue cofe tanto differenti quanto 
íono lo fpirrto , e la maieria, íe non fe me
diante la volonta continua e oriaipotente dell' 
Autore della natura ? 

Egli é un punto,- intorno al quale I T e o 
logi ed i Füofofi non poííono mai con ven i -
í e , fe quella reíazione o eonneífione de'pen-
fieri della mente , e d*' moti del corpo 5> 
íia un dono della natura , o la pena del 
primo peeeato ? e fe k paff imi lien o un' in-
flituzione della natura', o una di leí sorruzio-
fie?. Per ver í ta , confiderando 1 buoni e fag-
g1 fini a'quali le pajfioni íervono , c di qual 
affbluta neceffita elkno fono, éco fad rana , 
che defi mai dubitato %l fe fieno alia natura 
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Qücñ i un íone , o relazionc trovad m tuf-

t i gli uomini , ma con gradi differenti, fe-
condo 1 divtríí temperamenti, ftati , feíli 
oggetti, bifogni, od occaííoni, &c. Cosí 
e. gr. la noíira unione o relaz.ione agli og
getti fcnfibili che abbiamo veduti , é piíi 
forte che quella alie cofe delle quali abbiam 
folo udito parlare. E di qul é ehelafchia-
vitü de'grandi o de' ricchi é piu ampia ed 
eíleía , come quelli che hanno relazione a 
molto piu di cofe. U n Genérale, e. pr. r l -
tiene od ha una relazione a tut t i i fuoi 
foldati, fiecome tu t t i riguardan l u i ; e que-
ña íchiavitíi é quella che fu ole occafionare 
la fuá generofita: i l deficieno d'eífere íiima-
í o d a t u í t i quelli , in vifta de'quali egli é fre-
quentemente, robbliga a facrificare piaceri 
piií ragionevoli, 

Per tutto M mondo ell 'é cosí : la vaníta 
anima la virtü , altrimenti noi non a re ni-
mo travalicati si lunghi t ra t t i ; In ol tre, i 
k n u u l l i non 'pongon i'afxetto, o T anima 
alie fteíTe eofe che gü uomini adulti . Le 
donne non guardan piu in la delle loro fa-
miglie e del lor vicinato : ma gli uomini 
han mano e relazione con tutta la loro pa
tria : a loro s appartiene di difenderla j 
eglino rivolgon 1' animo agU onori , alie 
dignita, &c . Né minor varieta rifuha dal
le differenti circoítaoze ,, ed impieghi de-
gli uomini.. 

La difpoíizione della mente in un uomo 
maritato diífeníce molnffimo da quella di 
uno che non ha moglie , Quelli che flan 
.ne'monifEerj:, hanno e la mente ed i l euo-
re rivolti molto divcrfamente , e a diveríi 
oggetti , da coloro che vivono nel mon
do , Eglino fono uniti a molto piu po-
che cofe; ma «llor 1' affetto e Tattacco fo
no aíTai piu í l t imi e piu forti , Le loro-
pajfioni fi movono in una sfera rillretta , e co
me i raggi del Soie i.n una lente conveífa , fo
no raccolte quafi in un foco. 

l a ogni pajfione v i fi poííono diftínguere 
fette cofe: la prima ,• i l giudizio che ía l» 
mente di un oggetto, o la vifta del rappoc-
to GK egli ha con noi . La íeconda r n«a 
nuova determinazione della voloM-a; verfo* 
eotelto oggetto, fuppofto, cb'egltí ía, o ap-
paja un bene. La terza ^ la fenfazion peca-
liare , o la raodificazione che 1' aecorapa-
gna ; come la íeníazion d1 amore y d 'odio> 
á i defiderio-,, o di gioja j le quall fenfazio-
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ni fono fempre diverfe nelle diverfc pajfio-
n i ) e quafi i caratteri di efle. La quatta^ 
una nuava detcrminazione del corfo del ían-
gue e degli ípiriti verío le varié parti del 
corpo: avanti la viíí» del!'oggetto delia/JÍJ/-
fione , g!i fpiriti animalr crano egu al me ri
te diffufi ptr lo corpo, per confervarne ge
neralmente tutte le partí j ma la preíenza 
del nuovo oggettO' difturba tutta T econo-
mia y e la maggior parte degli fpiriti 
mandafi ne' mufcoli delle braccia , delle 
gambe, della faccia r &c. La quinta , é i1 
emozion fenfibile dell' anima , che trovafi 
fcofla da queít' improvifo trabboceamento di 
fpiriti . La fefta , é la difFerente íenfazione 
d ' amored ' od io , &c. cagionata , non dal
la vífla intellettuale del bene o dei male,. 
ma dalle differenti fcoííe, o mozioni , che 
gli fpiriti animali cagionano nel cervello .. 
L 'u l t ima , é una certa fenfazione d'allegrez-
za,. o di foddisfazione interna , che trattie-
ne ranima nella fuá paffione r e fa fede, ch5 
cll 'é nello flato, in cui debb' efíere in riguar-
do a quell' ogoettc. 

Le PASSIONF, con cert' ordineaüa medi
cina, fanno una delle fei cofe non-naturali, 
di una fomma eoní-eguenza per la fanita, o per 
ía malattia.. Vedi NON-NATURALI. 

Secondo i varj giudizj che noi formiamo-
degli oggetti , come buoni , o come catti-
v i ; gli organi deila fenfazione e del moto 
cioé le fibre nervofe , fono variamente af-
fetti o fliraolaíidonde nafceno certe, fen-
fazioni r e certe raodificazionr di moro 
che, per quanto appare, fono reciproche, e 
feguono a vicenda 1' une daliv altre ,. o fia 
che rimpreffione fi fupponga prima fatta ful 
corpo , o fullo fpirito : cioé , ogni forte o 
violento moto , fatto sugll organi , eccita 
una dolorofa fenfazione \ od ogni tal fen-
fazion dolorofa prima eccitata nella men
te dalla mera cenfiderazione di un ogget-
to , imprime un moto violento sugli or
gani. Ed al contrario , una facile e placi
da ondulazione , impreíTaoriginalmente dall" 
attuale impulfo degli oggetti , eccita una 
fenfazione dilettofa nella mente; ed una fen-
fazion dilettofa eccitata nella mente , dalla 
mera contemplazione dell' oggetto , fara fe-
guitata da una fimile ondulazione placida e fa
cile degli organi* 

Le pajjloni dolorofe , adunque , come i l 
dolore corporaíe , imprimono un moto, vi®^ 
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lento nelle fibre nervofe , i l quale le recs 
alternativamente in violente contrazioni 
e dilatazioni , o rafforza ed accrefce i l lor 
vigore, e la loro azione raufcolare . Finché 
perianto queíío dolore , o queíF inquietudinc 
di defiderio, anneífa alie pajjioni , é mode-
rato , e riñretto ne' confini della natura t 
cotai defiderj ftimolanti hanno un buon ef-
fetto , fortificando i l moto mufcolare, roan-
tenendo la circolazione del fangue , promo-
vendo le fecrezionl naturali ed eccitanda 
F uomo a quelle azioni , ed a quegli eíer-
cizj', ne'quali confifiono la fuá vi ta , la fuá 
f a n i t l , ed i l fuo vigore. Ma quando i l te
d i a , od egro flato , anneflb alia pajjlone é 
troppo violento , un tale filmólo continuo 
gradualmente diriva cotal foverchia parte di 
fangue negli organi fiimolati , che i vafi ne 
vengon difiefi oltre mifura , la loro mufco
lare forza ne viene a poco a poco dií l rut ta , 
e 1'equilibrio dei fangue e de'fughi é icter-
rot to. E di qua é , che da una mera fen-
fazion dolorofa , nafce uno- firafcino com-
plicato d' infermitadi e dolori del cor
po , in confeguenza delle flabilite leggi' 
dell' unione e comunicazione dell' anima e 
del; corpo „ 

I n oltre, nel mentre che noi rimoviamo 
a poco a poco i'inquietudine deldeOderio , 
anneífa ad: ogni pajJloner proviamo un pla
ceré fenfibile , od una grata emozione ; e 
gli organi ,. cadendo percib aííora in facili,. 
uniformi , e placide ondulazioni , la trop
po grande corrente del fangue verfo di eí í i , S 
divertita, e rimeífo Tequilibrio. Súbito che 
la fenfazion disagevole e penofa é fpenta, i l pla
cer ceffa , e termina in mera indolenza, U 
quale difpone Fa perfona alia quiete ed 
airozio ; fin a tanto che i l ritorno di qual-
che nuovo defiderio fiimolando a opera
re rinova la medefima fucceffione r e f j 
medefima variabil ferie, di; dolore , e di. 
p iacere .. 

E quefti é i l circolo delía vita animaler 
ficcome lo fiiraolo del deíiderio fcaccial'in-
dolenza della quiete, ed' eccita- alTazione ; 
cosí 1' appagarlo modera i l dolore del defi
derio, crea da prima un placeré, e appref-
fo termina nella primiera indolenza edina-
zione; fin a tanto che ritornandonovi defidc* 
r j , flimolano a tuttavia operare e continua-
no T ifieífo circuito.. 

I I Dot tor Cheyne divide le pajfwni , \á 
acá-
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acute e croniche ; alia ílefTa ¿naniera , e 
per la fltíTa ragione, che i malí lonodiviíi 
appunto in acutí e cronjci a n c h ' « ñ i . Vedi 
MALATTIA. 

Le pajfwni acute , íia gioconde o triñi , 
cfíerva i l raedellmo Autore , fan quafi r 
iíkíTo c í fe í ío , ed operano all 'iñeíra manie
ra che le malattie acute. Ellcno cagionano 
una viva e prefta circolazione de1 fluidi, e 
coüringono i folidi per quaiche brieve tem-
po . Cosí , i repentini íaggi di gioja o di 
dolore ftimolano Je íibre nervofe , e le tu-
niche de'tubi animali , c con cib danno una 
maggiore cclerita ai loro fluidi inchiufi ; e 
le funzioni del cuore c de'polmoni cflendo 
ínvolontarie, tanto piu neceííario ed imme
diato é 1' eífetto che íopra eíTi producefi . 
Cosí , lanto l'allegrezza improvifa , che V 
impiovifa triñezza ci ían corto e veloce i l 
refpiro, e rendono i l polfo tenue c frequcn-
te : ancorché rilenendo noi i l fiato quai
che volta per riflettere piu intenfamente fo-
pra un oggetto dolorofo , ne fegua a for-
za cd a lungo andaré un'eípirazion forte , 
che diventa un fofpiro. Cosí un' improviía 
idea dolorofa, rendendo Ja circolazione ve
loce , e gittando per cib una gran quanti-
ta di fangue verfo aU'insu, Ja fa apparire 
ne'vafi fuperfiziali del volto, del eolio , o 
del petto , e si genera roílbre . Gl i fíeíü 
principj potrebbono render ragione degli ef-
fetti del timore e del l ' i ra , che ci fan cam
biar colore, e parer roííi o pallidi fecondo 
che il fangue s accelera o íi ritarda nel fuo 
corfo . II timore improvifo e grande con-
velle talmente il fiftema nervoío , che alie 
volte s'altera la poíizione delle parti : Co
sí i l pelo fi rizzera in punta, in uno fpa-
vento , ed i nervi fi renderanno tefi e r igi-
di , íicché fermeranfi a un tratto le fun
zioni animali ; donde alie volte fuííegui-
ranne un mortal deliquio, e fin la morte,. 

Le Pajfioni croniche , guañano i l íiítema 
nervofo a poco a poco . Que' nervi che s' 
impiegano , nel confiderare , nel fomentare, 
c fiíTare una certa mano d'idee nelTimma-
ginazione, fi confumano c l i flracciano ; e 
S)i a l t r i , col disufo , fi rendono íardi e inat-
i i v j , fenza vita , e deftituiti di un fluífo 
baftevole di férvido fangue , e di un giufto 
nutrimento. Cosí la lunga triftezza , lacu-
pa nialinconia , i ' amore fenza fperanza , 
lambizionetroppofollecita, &c. guaüano e 

diflruggonolacompleffione ; ¿ qualchc vol
ta , fe Jungo tempo fiaccarezzano e tomen-
taño , terminano in pazzia ; la ragione fi 
é , perché 1'abito coílante di fiíTare una co
fa nell' immaginazione , genera una pronta 
difpofizione ne' nervi , a produr di nuovo 
la ftcífa immaginc , fin che i l penfar a 
quella diventa fpontaneo , e naturale , co
me é naturale i l reípiro , od i l moto del 
cuore * Cosí i Faquiri nell' Indie fermano 
una od ambedue le mani , tenendole lungo 
tempo álzate , cosí , che non poífono psíi 
abbaflarle . B f lay of Healt & c . Saggio fopra 
laSaní ta , di M . Cheyne . 

Sembra che i l Dottor Morgan fia proce-
¿ u t o piü oltre di chicchefíia nello fpiega-
re T origine , c gl i effetti delle paffxoni . — 
Da un corfo di attuali oífervazioni de' di-
verfi fenoraeni nel corpo , che accompa-
gnano le diverfe pajfwni , &c . dallo fiato 
á d polfo, del refpiro, dal calore, dalla di-
geftione, ,&c. queft'Autore cava quefie con-
clufioni generali, 

IO. Che tutte Je prtjjioni foavi o diletto-
fe gonfiano i l fluíío vítale , rafforzano ed 
acceieiano i l polfo, difíbndono i l calor na
turale , e tolgono ogni ftimolo anteceden
te , od ogni prcííione full' abdome, e lugli 
organi inferiori: ed al contrario , le pajjio-
n i doiorofe , avvallano e deprimono il fan
gue, indebolifeono i l polfo, riebiamano e 
concentrano i l natural calore, e rendono lo 
filmólo e la comprejfTione fugli organi infe
r ior i , fiffo e coftante, 

2o. Tutte le pajfwni ímprimono le lor 
fenfazioni caratteriítiche, o le modificazio-
ni di placeré e di dolore , fpezialmentc 
full ' efofago , e full' orifizio fupenore dello 
ítomaco^ 

3o. Elleno ímprimono le loro differenti 
modificazioni fopra i muícoli del laringe , e si 
fannofi conofeere alia diverfa modulazione 
« tuono della voce. 

E di qui egli inferifee , che i nervi dell' 
ottava conjugazione, o del par vagum , fo
no gl' ifirumenti principah á d l t p a f f i o m ; col 
mezzo delle quali , eglino fono variamente im-
preíTi , modificati , e organizzati : laonde 
coteüi nervi , che fon difpeifi a tutte le par
tí del petto e delT addomine , partitolar-
mente al cuore , ai polmoni , alio fiomaco, 
al fegato, all ' efofago, al dMratiitfca , agli 
inteflini , agli organi della gentrazione , 

&c. 
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fkc. íono da effb confiderati come ptíthctki 
del primo crdiñe ; gl 'intcrcoftali, che atcom-
pagnano tutte le divifioni del par vagum , 
chiamanfi da lui i pathetici del fecondo ordi-
tie : i ntrvi che íervono a 'muícoh iropitga-
t i nella re(pira7Íone , ed hanno la piu prof-
ííma comunica'zione con quelli del par va
gum , per mezzo dtgl' intercoüali , ei l i 
chiamz. pathetici del terzcordine: ed , i ner-
vi che i rn inedia ta mente difpeníano U fenfo 
ed il moto alie diverfe partí del capo , ed 
hanno una corrtumcazione piu rimota col 
par vagum , pathetici del quarto ordine, Ve
di NVR v o , 

Secondo queda gradazione, adunque, gli 
orgíini immtdiatamente fornitt di nervi dal 
par vagum o pathetici del primo ordine fa-
ranno i prima affetti nelle paffioni , e col 
piíi picciolo grado di moto impreflo; cui le 
parti comumcanti •immediatamente cogrin-
tercoí^ali, o co! fecondo ordine de'patetici, 
fecondano , e fono affttte quafi neU'irtefíb 
tempe , e da! medeíímo moto : quindi , gli 
organi íorniti de! ferzo ordine d i pathetici, o 
de'nervi impiegati nei mulcoü del!a refpira-
zione , reOan1 tgiino affetti ; e finalmente , 
gli organi del fenfo e del moto nel cervello 
fteffo , per mezzo de'quai íi compie la fen-
fazione e V immaginazione , ion meffi in una 
violenta emozione i che gran íatto diíturba 
le oidinaric operazioni del íenío , del giudi-
z i o , &c. 

Quefio cominciamento, e quefto gradúale 
progitllo delle pnfjunn viene coníermato dal 
íatto , dall' oíTtrvazione, e dalT eíperienza ; 
ma come fi genenno , e per quai paíii fac-
ciano quefti avanzamenti , deefi confiderare 
con quakhe nuovo efame. 

Si pub dunque oííervare, che la quantita 
del moto impreflo su i nervi patetici in 
una pajjione , é fempre proporzionale alia 
forza de! defiderio i ma un cotai moto i m -
preífo non é fempre uniforme , od tgual-
jnente difFufo per tutto i l fiítema patético; 
imperocché ficcome \ pih grantíi, ed i piu 
«umerofi rami de' nervi patetici confumanfi 
e impitganfi íopra quelle partí le quali di-
rivano il loro fangue dal tronco difeenden-
te deirvaorta ; cioé íopra lo rtomaco , la 
ftiüza , i reni , &c. ad ogni moto troppo 
violentetnente impreíío , o troppo a iungo 
eontmuato , quelli organi inferion fono i 
primi a patire , e piu che gii altri j don-

de feorrendo i l fangue impetuofamcnte cd 
irregolaimente alie parti cosí ttimoUte , cl!e>. 
no diventano íopra modo tefe ; e di qua na-
ice i ! fenío di dolore , di pefo , e d' op-
prtffione. 

Per cota! mezzo la tefta e le parti fupe-
rion eífendo privare deüa loro giuíla por-
7.ioiie di íangue , forza é che i ! polio s'ah-
baí í i , che Icemi il calor naturale, efentafi 
íreddo , o coftrizione vicino a!!' efoíago , 
dove i rami del par vagum íono aííai nu- 1 
roerofi : e quindi i l pazitnte fara eccitato 
a foípirare, a gemere, a larnentarfi, a gri-
daré ; e feoprira nel tuono dellavoce, e ntlla 
modulazione de'muícoli del laringe, i carat-
teri della pajjlone che prevale. 

Tale é lo flato della natura, fotto le/?a/-
/ i o n i dolorofe , dove i l forte defiderio del 
bene é accompagnato da un' apparenza di 
difficolta , o d'improbabilita ; dove poi 1' 
iíieflo defiderio é accompagnato da una 
probabihta apparente di efftttuarlo , queft' 
apparenza , con moderare T intenfione del 
dolore del defiderio , e rimovere la troppo 
violenta azione de' nervi patetici su gli or
gani, mttte i l fifitma patético inunaondu-
iazione taciic, naturale e uniforme; s i , che 
1' equilibrio del langue efíendo nmeflo , íc 
paííioni diiettoíe d'amore , di gioja, di fpe-
ranza, &c. s'ecciterarno ; ed in queílo ca
fo i l polio fi alztia , e diffonderaíTi il na
tural calore; e mercé Tazione de'nervi pa
tetici su' loro proprj organi , produrraníi i 
fintomi i quai palefano le loro placide emo-
zioni . Dove il defiderio é acuto ed intenfo, 
noiveggiamo quai prodigiofa forza egli é ca-
pace d'imprimere íopra i nervi , lo veggiamo , 
difíi , dalle azioni degli uomini furibondi » 
e degli uomini ípaventati . I n queño cafo , 
lo llimolo dei defiderio eífendo oltre mifura 
gagliardo, ed il moto impreffo univeríale, 
i nervi patetici del quarto od ultimo ordi
ne vengono ad eífere affetti ; cioé , g!i or
gani della fenfazione e dell' immagina7Ío-
ne nel cervello recanfi a cosí violente vi-
brazioni , che fi feoncertano le operazioni 
della ragione . •— E per quefla violenta per-
tuibazione de' nervi patetici nel cervello , 
gli uommi pazzi hanno la loro imagina-
xione del pari viva e forte , che la íeo-
fazione . Vedi IMMAGTNAZIONE , e SEN-
SAZIONE . 

Quiadi puré oífervar poffiamo gli apicij 
o §li 



P A S 
0 pli eflremi delie due conírarie pajfiom , 
dolorofa , e dilettofa ; Tuna a lungo audare 
cíaltandoíi in manía , o delirante üol tezza, 
y a]tra affondando dirb cosí , in una melan
colía ipocondriaca . La fede principale deli' 
una é i l cervello ; e dell' altra , le viícere 
¿ell 'addome , fpezialmente la milza ed ií 
mefenterio. L ' una infiamma e fcalda fover-
chio, i ' altra agghiaccia i ' immaginazione : 
T una foprafta all' intendimento come una 
luce troppo fulgida o abbagliante , che ci 
anima e ci trafporta con fervore e veemen-
2a' T altra , é fímile ad una denfa, ñera , 
€ orrida nuvola , che deprime tutíe le 
virtu natural i , e ci gitta in abiíli di ra i fe
ria e diíperazione . Vedi MANÍA , CMELAN-
CHOLIA. 

Celiaca PASSIGNE . Vedi FArticolo CE-
1 I A C A . 

Ipocondriaca PASSIONE . Vedi 1'Artícelo 
IPOCONDRIACO. 

JJkrica PASSIONE. Vedi 1' Articolo HY-
STERICO . 

Il iaca PASSIONE . Vedi 1' Articolo I -
LIACA . 

PASSIONI nella Poefia, dinotano i fenti-
men t i , i geí t i , le azioni, &c. pajjionate , 
che i l poeta da alie fueperíone. Vedi CA-
RATTERE. — Le pajjlovi fono, direm co
sí , la vita c lo fpirito de'piü lunghi poe-
m i . La loro neceffita nella tragedia e nel
la Commedia é palefe ; né i ' epopea pub 
fíare fenza di eífe. VediTRAGEDiA , COM
MEDIA , &.C. 

Non bafta , che la narrazlone épica fia 
forprendente i dcbbe altresi moveré., edeffe-
re pajjionatk 3- traíportaúdo l5 animo del let-
íore , ed empiendolo d' anficta, di teirore , 
d'allegrezza , o di altre violenti pajjioni , e 
cib per foggetti eh'egli sa efler finti. Vedi 
EPICO , e N ARRAZIONE, 

Abbenché le paffioni íieno fempre necef-
farie, nulladiraeno nol fono tuíte egualmen-
te , o non convengono per tut to. La comme
dia ammette come fue , le paffioni di alle
grezza, c di grata (orprefa: Nella tragedia 
al contrario fon paííioni proprie i l terrore e 
â compaíiione . La pajfione dell' epopea é la 

maravigüa, quantunque T epopea, come un 
raezzo ira gli altn duepoemi, i.nchiudaam-
bgdue le fpezie di paffioni proprie di eífi ; 
ficcoine veaiatno ne' tri í i i caíi delquarto l i 
bro deli' Envide, e ne giuochi e divertimen-

Tem. V I . 
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t i M quinto . I n fatti k maravigíia , é 
compatibile con i ' un e con l'altro ; noi am-
miriamo con allegrezza le cofe che ci íor-
prendono foavemente, e con terrore e fpiace-
re quelle che ci rendono attoniti ed aff l i t t i . 

Oltre la pajjione genérale che diftingue 
repico dai poemi dramatici ; ogni epopea 
ha la fuá peculiar/j^owe, che la diftingue 
da akri poemi epici . Quefta peculiar paf-
fione ognor fegue i l carattere dell' Eroe , 
Cosí lo sdegno , e i l terrore regnano nell' 
Iliade, perché Achille é sdegnato, tira-vTCúp 

v m r a y x o r r a T u v f r p u v i i l piü terribile degli uo-
mim . L ' Eneide é tutta nelle paffioni tenc-
ré e m o l l i ; tale eífendo i l carattere d'Enea . 
La prudenza d' Uliífe, non ammettendo ta-
i i ecceífi , non ne troviam regnare alcuno 
neirOdilfea. 

Quanto al condur le paffioni , per farle 
avere i l loro eíFetto , fi ricercano due co
fe i cioé , che l1 udienza fia preparata o 
difpofta a riceverle ; e che non íieno mi-
íchiate aífieme diverfe paffieni incompa-
t i b i l i . 

La neceíTita di difporre 1' uditore, é fon-
data fulla natural neceíTita di cogliere ic 
cofe dove elleno fono , per traípcrtarle al-
trove . L ' applicazione di quefta maífima h 
íacile; un uomo é in calma e tranquillo , 
e voi vorrefte eccitarlo e mctterlo in qual-
che pajjlone con un di feo río fatto a pro p o fi
lo . Dovcte principiare, dunque , in una ma
niera calma e blanda j cosí v i colitghere-
te con lu í ; e pofeia quafi camminando af-
fieme , vi riufcira di íarvelo venir dietro 
in tutte le paffioni alie quali infenfibilmente 
lo t í ra te . 

Se voi moftrate da bel principio la voftra 
collera , farete del parí ndicoio, efareteco-
GI poco effetto, che Ajace nelle Metamor-
fof i ; in cui ringegnof© Ovidio da un bell' 
cíempio di quefto fallo . Principia Ajace i l 
fuo aringo nell' altezza o colmo dclla paf-
fionc, e con figure violeníiffime, davanti a5 
fuoi giudici , i quali ítanno in un'aiuftima 
tranquillita. 

; Sigeta torvo 
L i t to ra profpexit , daffemque i n littore , 

v u l t u í 
Frotenáensque manus , Agimus , proh J ú 

piter f inquit i 
A n t e rates caujam^ & mecum confertur 

F f Le 
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Le difpofizioni neceffarie nafcono áaqual-

che precedente difcorfo, o almeno da qual-
che azione che ha principiato a follevar le 
paj f ion i , avanti che fi tocchino efprefTamen-
te . Gli Oratori ñeffi fi fervono qualche volta 
di queít' ultimo mezzo: imperocché quantun-
que d' ordinario non eccitino lepajfioniche ful 
fine del loro difcorfo ; non oí íante , quando 
trovano gli udifori gia moffi , farebbe r i -
dicolo, che con una intempeüiva tranquil-
li ta , l i lafciaffero di nuovo fenza eccita-
xnento. 

C o s í , 1' ultima volta che Catilina venne 
ín Senato , i Padri furono cosí offefi della 
fuá prefenza , che quelli i quali eran vicino 
al luogo dov'ei fedea, fi levarono , fi r i d -
jarono , e lo lafciaron folo . I n tale occa-
íione , Cicerone non avea si poco fenfo e 
giudizio 5 che aveffe penfato allora di co-
minciare la fuá orazione colla folita tran-
qui l l i ta , e freddezza degli efordj . IH cotal 
guifa egli averebbe repreíTa e calmaía T in-
degnazione de'Senatori contro Catilina , che 
anzi gli conveniva fufcitare ed accendere , 
ed averebbe liberato i l parricida da quella 
cofternazione , in cui 1' avea poflo la con-
dotta de'Senatori, elaquale, era difegno di 
Cicerone, di vieppiuaccrefcere. Tralafcian-
do adunque la prima parte della fuá orazio
ne , egli coglie « attacca i fuoi uditori nel-
lo flato in cui l i trova ; continua , ed au
menta le lor paffioni : Quoufque tándem , 
cfclamando, abutere > Catilina ^ patientia no-
Jira ? Quandiu nos etiam furor ifle tuus elu-
det ? Quem ad finem [efe effrcenata jaÜabit 
audacia? Nthilne te notiurnum prafidium pa-
l a t t i , nihil urbis v igi l ia , nihil timor populi, 
nihil & c . 

I Poeti fono pieni d'efempj diqueflafpe-
2,ie, dove la pajjlone vien preparata , e fo-
ílenuta dalle Üeffe azioni. Didone in V i rg i 
l i o cotmncia un difcorfo fimile a quello d' 
Ajace : proh Júpiter ! ibit hic , ait , & c . 
M a i movimenti erano qui gia bene diípo-
íi i : Didone ci vien rapprefentata dal Poe
ta , come gia prima forprefa da terribili ap-
prenfioni , ch' Enea la doveífe abbandona-
xe, &c. 

La condotta di Séneca, é , perverita, op-
pofta affatto a quefta regola. Se egli ha da 
ecchare una pajjlone , egü é íicuro di fpo-
gliare in prima i fuoi Uditori di ogni difpofi-
2ione, che poteíTcro avcjre per effer moffi. 
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Se eglino fono nella t r i í k z 2 a , nel timore 
o nell'afpettazione di quaiche cofa orribile 
&c . ei non s1 infinge di cominciare da qual
che bella defcrizione del luogo , &c. Nelle 
Troadi , effendo Ecuba e Andromaca pre-
párate a udire la barbara e violenta naorte 
del loro Añ iana t t e , cui avean i Greci preci-
pitato dalla cima di una torre; achegiovava 
i l dir loro, che tra gli fpettatori che s'affol-
larono da tutte le partí per vedere l'efecu-
zione , alcuni s'eran pofli fulle pietre , che 
le rovine de'muri aveano fatte fporgere; che al-
t r i vacillavano co'loro piedi, per eíferfi po
fli in foverchia altezza , Scc. Al ta rupes , 
cujus e cacumine , ereña fummos turba libravh 
pedes) & c . 

La feconda cofa che fí richiede nel ma-
neggio delle paffioni , é che fi trovino pu
r é , e fgombre da ogni cofa la quale poña im
pediré i l loro effetto. 

'LzPolymythia adunque, cíoé la moltipli-
cita delie favole , delle azioni , o delle Sto-
rie , debbefi evitare : tutie le avventure , 
troppo interrotte, e difficili da ritenerfi ; e 
tu t t i gli aecidenti o gruppi intricati e diffi
ci l i da concepire , s' hanno da efcluderne 
affatto . Eglino imbarazzano la mente , e 
dimandano tanta attenzione, che appena fe 
ne pub rifervarc per le paffioni . V anima 
debb1 eífere libera, e fgombra, perfentirej 
e noi ci divertiamo anche dalle noflre ango-
fce , e triftezze proprie, coirapplicazione che 
doniamo ad altre cofe. 

Ma i maggiori nemici delle paffioni fono 
le paffioni fleííe: Elleno fi contraflano e di-
flruggono Tuna T akra i c fe áue paffioni oy-
poíte , e. gr. 1' allegrezza e la triüezza con-
corrono nel medefimo oggetto , non fuíTifte-
rannoné l 'una néTal t ra . La natura di queíli 
abiti impone quefla kgge: I I fatigue e gli fpiritj 
non fi poífeno moveré dolcemente edegual-
mente , come in uno flato di tranquillita, e 
nello fteífo tempo eífere fermati , e fofpefi 
con qualche violenza, caufata dall'ammira-
zione. N é ponno eífere in una o 1'altra di 
quefle fituazioni, mentre i l timore l i chia-
ma dalle partí efleriori del corpo, per rac:-
coglierli intorno al cucre ; o mentre la rabbia 
l i trasmette ne'mufeeli , ed i v i l i fa oprare 
con violenze oppofle alie operazioni del 
t imore. 

Le cagioni e gli efíetti adunque delle 
paffioni nell' anima , ü hanno a fludiare » 

per 
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per eíTer ben capaci di reggcríe o maneg-
giarle con tutta la loro forza . Virgi l io ci 
fommimíb"» due efempj di quello che ab-
biamo d t í ío intorno alia fempliciííí ed alio 
ígombro di ciafeuna pajfione j nelle morti di 
CamiHa e di Pallante . Vedi VEneide. 

PASSIONE, nclF Araldica ; — Crece delta 
PASSIONE, é una Crece cosí Gh iama ta ? per
c h é ha la figura di quella , f u l l a quale pati 
j l noftroSalvadores c i o l , non traverfata nel 
inexzo i ma vicino alia íommi ta ; con braccia 
corte, a proporzionedellalungheiza del fu-
fío. VediCROGE. 

Sett'mana della PASSIÓNE , la feítlraana 
che precede alia Pafqua . Vedi PASQ.UA , e 
SETTIMANA. 

E i r é cosí chiamata dalla paffione del no-
fíro Salvatore, cioé dalla fuá CrGcifiífioHe , 
&c. che fiéfatta nelVeoerdi di queftafetíi-
mana , chiamato i n oggi i l Venerdi Santo * 

PASSÍVO , un termine di relazione , 
che addita , che una cofa patifee o foftie-
ne íTazione di un'altra, che rifpettivamen-
íeaque l la , ehiacnafi « í í / t ^ . V t d i A T U V O . 

I n tutte le generazioni , i Filofofi conce-
pifeono un potere attivo , ed un paffivo . 
Vedi POTENZA . 

Nella v í t a C i v i l e , diciama, la tal perfo
ra nella talelezione ha voce attiva, e paf-
/¡va y cioé é capaee d'eleggere e ár effere 
eletta. Vedi VOCE . 

Aleuni ufano parimenti i l termine di de
l i to pajfivo y per un debito che noi abbia-
mo verfo di un altro ; in contradiftinzic»-
ne da debito attivo, di eib che a noi é do-
vu to . Vedi DEBITO. 

I C h i m i c í dividono i loro princip; od ele-
líienti in a t t i v i , e pajjlvt, — Ipa j j lv i fono 
quelli che non hanno forza attiva ineren-
íe in efíi , e che oprano foltanto per ef
fere uniti con ale un i degli altri . Vedi 
PRINCIPIO. 

Tali fono la flemraa e la térra ; alcuni 
anche dicono i l fale ^ ed in realta tu t t i , 
eccetto che i l zolfo , od i l fuoco , che fi 
vuole che fia i l fóío principio dell'azione, e 
del moto ne i r i ln iver fo . Vedi TERRA, ZOL-
ÍO, Fuoco, &c . 

Qualia PASSIVE. Vedi r Aríieolo QÜA-
IITA* . 

Imelletto PASSÍVO , Vedi l 'Artrcolo IN-
TELLETTO. 

Freghiera) od Orá&m PASSIVA , nel l in -
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guaggio de ' r a iñ ic i , é una totale fofpenfio-
ne, o legatura delle facoltadi intellettuali, 
in vir th di cui Tanima reÜa , di per s é , 
e quanto al fuo vigor proprio , impoten
te circa i l produrre effetti . Vedi ORA-
ZIONE i 

Lo flato pajfivo , dice Fenelon , é folo 
pajfivo nell' iíteífo fenfo che lo é la con-
templazione; c ioé , egli non efelude gli at-
t i pacifici , e difintcreíiati , ma folo gl* 
inquiet i , o quelli che tendono al noflro pro
prio intereffe. 

Nello ílato pajfivo, 1'anima non ha pro-
priameníe attivitk alcuna, o fituazione fuá 
propria: egli é una fltffibiiita infinita dell* 
anima, a cui da moto i i piüdtbole impul-
fo di grazia. Id . 

PASSÍVO, nellaGrammatica , dinota un t 
feconda voce , o iníkfíione de' verbi ; che 
di attivi diventano p a j f v i , con afíumere , 
ne'Minguaggi moderni, certi nuovi verbi au-
filiarj i e neiíe lingue antiche , per mezz© 
di nuove terminazioni. Vedi VERBO, VO
CE , &c . 

1 verbi Inglefi diventano^j/iW, col pren
dere i l verbo aufiliare I am , in iuogo d' I 
have , con cui fono eonjugati gü attivi : i 
verbi Francefi con Je fuis , in luogo di 
f ay ; gl ' I ta l iani , eoli'/Í)/Í>»O , in laogodeir 
io ho, &c . 

I verbi Latini diventano pajfivi, col cam
biare le loro terminazioni j come «mor per amot 
&G. amari per amare &c. 

I verbi Inglefi pajfivi non fono altro infat-
t i , che i l Verbo í am in tutte le fue inflef-
fioni unito al par t ic ip io/wj^o; come I am 
praifed, in Latino Laudar , in italiano Jo /e-
no lodato ; I have been praifed ^ laudatusfttm 9 
lo fono ¡lato ledato, Scc. 

Neutro PASSÍVO, é un verbo che ha una 
eonjugazione pajfiva, ma una fígnificazione 
neutra. Vedi NEUTRO. 

Dr queñi , ve n' ha in poco numero ap-
preflo i Latini ^ ve n'ha pih nel Francefe, po-
ehi neiringlefe: come, lamentered, ingref-
fus fum , je fuis entré, &c. 

I Grammatici errano qui fovente; piglian-
do i verbi per nemro-pajftvi , che in fatti 
fono a t t i v i , e differifeono foltanto, ueU'oprair 
fopra fe í le í í i , con aggiungere i l pronome per-
fonale j e che per queño contó dov^rebbon 
ehiamarfi piuttoílo neutro-attivi, che neutro-
paffm. 

F f 2 PAS-
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PASSIVO VaJJallaggio . Vedi F Articofo 

VASSALLAGGIO . 
PASSO, PASSÜS; una mifura prefa dallo 

fpazio tra i due piedi d'un uorao, quand' ei 
cammina . Vedi MISURA .. 

I I pajfo ordinario di un uomo I due piedi 
e mezzo ; i l paífo Geométr ico, clie fi pjia-
ma anco i l pajfo p iu grande r é cinque piedi . 
Vedi PIEDE . 

L'antico míglio Romano, ed i l moderno 
Itál ico , eoíla di mille pajj i , mílle paffuí . 
La lega Francefe é 3000 paffi^ la Tedefca 40Ó0. 
Vedi MIGUO LEGA , &c. 

PASSO , Bella Cavallerizza , ¿ una certa 
maniera di moto, o progreffione di un cavai-
jo . Vedi CAVALLO . 

I p a j j l natural i di un cavallo fono tre , 
1'andaré 0 camminare, i l t ro t to , ed' ü ga-
loppo j v i íi pub aggiugnere \yambio ,. per-
cbé altuni cavaíli 1' han naturalmente . 
Vedi AMBIO . Vedi anche TROTTO , GAL
ZO PPO , &c. 

Cuanto ai- paffi artifiziali, Vedi ra r í ico-
lo AR IE . 

I cavallr che mefehiano i- loro pa j j l , cioé 
eonfondono tra T andamento, e T arabio &c. 
fono di rado pregiabili. I l difetto procede dal
la tempra de5 cavalli ombrofa e flera^ e talor 
dadeboltzza o nerfenfe, onellegambe. 

PASSO , piü parlicolarraente s ' iníende di' 
quel n oto faciie ,. e piano , in eui i i ca-
•vallc alza i due piedi delP iíkfío lato in una 
volta , chiamato anche ambíb . Vedi AMBIO-. 

PASSO , e S-alto-, é una delle fettearie, o 
movimenti artifiziaii di un caballo; che co
ila , direm quafi , di fer'e aríe ;•• cioé á d pajjo 
^ r r a a ierra ; dtH' al7are r che é una cor-
vetta j . e del fínimento con; un íarto" .. Vedi" 
A R I A , e SALTI . 

I I püffa propriamente , mette un' cavállb--
fulla mano , e gli da un eccitámento a fal
tare v come uno che corre avanti che falti j 
affine di poíer girne piíí alto o piu lungi 

Quanto ai íalti di rutte le ipezie , i l ca-
,^aÍÍ6ft non ha da daré mal ajuto colle fue 
gambe ; tita fol da tenere 'óert su i l cavallo 
con la mano deüa brigüá quand' ei falta d'iii^ 
nar lz ' i acc iocché fi levi piü alto di dietro :• 
quand' eî  principia a levar di dietro , fi dée 
ávanzare Urt poco la mano per tenerlo da-
fSmti , e fermarvelo fulla manó ' , come fe 
pendeííe in aria , regolando i l moro' della 
jaano cesi f 1 presada- U cavallo come 
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una palla al baízo ; lo che é i l grande fecreío 
nel faltar del cavallo. 

PASTA y nella Cucineria , é una molle 
compofizione di fariña, impañataconde'fiui-
di appropofito, come acqua , latte, &:c. ac-
ciocché ferva di recipiente,, dacuocervi del
le earni, de' f ru t t i , &c . 

L^PaJia, é la bafe , o i l fondamento delle 
torte, de'pafticci, e d'altre manifatture di pa-
flicceria. Vedi PASTICCER 1 A , &c. 

PASTA , é aneo termine di Confetturierej. 
e íignifica una preparazione di qualche frut-
to , che faffi eolio sbattere e mefcolare 1» 
palpa dr eíío con qualehe fluido , od sltra 
miñura , riducendola in una melle confiílen-
za , e slargandola in un piatto ; afciugan-
dola poi con zuecherí), finché diventí pie-
ghevole come 1'ordinaria paüa . Vedi CON-
I"HITO , 

Si fanno pafl* i l mandóle , pafle dipomi'y 
d i bericoccoli , d i cera fe , di Uva paíía , di l i 
món i , di fufine, di pefehe ^ edi pere. 

PASTÉLLA , appreíío i p i t íor i , &c. una 
forte di paña fatta di diveru colorí, mácinati 
con acqssa di gomma,- o infierne, o feparata* 
mente j per farne geííi, da dipingere fulla car--
ta o fulla pergamena 

PASTELLO , PASTILLUS , é una eom--
pofnione fecca , che da un odoie di fragranza y 
qliando s'abbrucia , iñ una padeila da profami,? 
perrender l'aria di una camera netía e odorí
fera-. Vedi PROFUMO 

F compofto di refine odbrofe , í&'íñ't coff 
legni aromat-ici r o con droghe polVerizzaíej 
ed incorpórate con mucilagini di' gotóma á-
adraganti. Aícuni chiamano quefte compofi^ 
zioni , Úfficelli d i C i p r o . 

Vi- fono zn-co áe* pafleíl i per la bocea , che 
mangianfi per rende-re i l ' fiatb di büon" odo-
re „• Quefli Kanno diverfi nomi , e coffa-
no di diverfe preparazioni^, co'm¿ mbfeadini y 
coníerve, 5cc. 

^ P A S T I C C E R Í A é quella. parte di: Cu* 
dsierla y che infegna la preparazione della 
pafia' con diverfi faporofi ingredien'ti di cár-
ñ i , di frutte , di arorriati r á i zucchero di 
Burro , &c. Vedi PASTA'v 

PASTICCIO' ' , un lavofb di pafta ; cíoé 
uiia preparazione di q.ualche carne, comedí 
Bue, di felvaticina, di agnél lb, &c. henea; 
va ta dall'oíTa , e ridotta in polpa, con i fqu in
te condiíüre ríiefía quindi in una pafta % & 
cotia in un forno. 
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SI fanno anche de' pafllcci di carne di v i -

tello, pafiieci di coratella di cervo, di arnio-
B i , di midolla , &c. 

P A S T I G L I A , ntlle Confezioni , é una 
preparazione di zucchero con aequa di l i -
nione , &c , bcllita con aequa di gomma , 
eolata, sbattuta, e coll" aggiunta di zucche-
ro piu afciutto, ridotta in paila pieghevole, 
€ siformata in figure rotonde, obislunghe, 
e feccata nella padella. 

P A S T I N A Z I O N E , Paflinatio , un ter-
inine , che qualche volta s' ufa nell1 agricol-
tura, per 1'atto di aprire , mollificare, e pre
parare la ierra, per piantarvi. Vedi TERRA, 
CPIAMTARE . 

PASTOIA , un íd rumen to , alie voíte di 
cuojo , e piu comunemente di corda , che 
áccomodafi alie gambe di un cavallo per re-
golare i l fuo moto, c forraarloin un ambio , 
Vedi AMBIO . 

PASTOR A L E , cofa, che riguarda i pa-
í ior i , paftores. 

I Poeti rapprefentano la vita pofiorale, ed 
í eofturai pafiorali in un lume i l piu bello e 
piíi plaufibile * Non dobbíamo pero immagi-
narceli cosí bel!i nella natura , come lo fono 
nelle defcrizioni pottiebe. 

PASTORAJE , nella Poefia , dinota una 
compofizione , i l foggefto deíía quale é qual-
ehe cofa che appartiene alia vita paftorale, o 
almen rurale y e le perfone , fono paüori , o 
yuftici. Vedi POESÍ A . 

I piu degii Autori , eeeetto che gl ' íngle-
I , ftimano ía Paflorale, á\ fpezie dramati-
ea; e la definifeono, un' opera dramática 
in eui le perfone fono veílite come ninfe e pa-
fíofi, e trattano o rapprefentano iloroamo-
sá. Vedi DRAMÁTICO. 

La fcena é fempre ne'campi, o nelle feí-
ve j donde i l TaíTo chiama h PaftofaU ^ Fa-
•bola Bofchereccia . 

Tali fono ií Pajlor Fido di Gruarini, Vjíynirí-
ía delTaffo, ]&Silvia di Mairet poeta Fratí-
eefe , i l Comüs di M i l ton , &e. 

Taffo s1 affume F onore d' avefe ínveníaíá 
la Paflórale $ ma per la prima idea di quefta fpe~ 
iizá'i Drama fembra che noi la dobbiamo ai 
^eccari , che feee i i primo faggio di que-
fta fpezie neí 1552 . M A F Aminta del 
Taffo , che non coroparve prinVa delF an-
^0 1573'» avendo come eancellato cib che 
satto avea i l Beccarl , queñi che era íla-
^ gririiQ Áuíore iafcioffi nelF obbli-
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vione , e rima fe i l Taffo nel grido d' Irt-
ventore. 

Egli é certo che quefia fpezie di favola 
paftorale, compofta fecondo le rególe del tea
t ro , fu ignota agli antichi. I Greci ed iLa -
tini han per verita introdotti de' pañori nel
le loro egloghe ; ma quefte egloghe non 
avean niente in sé di teatrale ; né furono 
mai i paílori recati fulla fcena . Vedi 
EGLOGA. 

Quefta fpezie di Paftorale dramática , é 
tuttavia poco nota fra no i ; né fi trova ap-
po gF Ingleíi cofa altra di momento fotto 
i l íitolo di Paftorale ; fuorebé aleune com-
pofizioni ruftiche, imitan t i Fegloglib^ o gF 
id i l i i degli ancichi . Vedi ÍDiLLio. 

Ogni Paftorale, anche del genere ¿"idillie 7 
debbe avere un picciolo gruppo, intreccio , 
0 favola , che puo mentare i l titolo di /ce
na paftorale . Ella debbe eíTere íemplice , e 
una ; non perb cosí , che ne fieno sbandite 
tutte le digreílioni, purché lien brevi . Que-
fía regola de l gruppo o intreccio é offervata 
per tutto da Virgil io . 

PASTOR ALE Colonna , Vedi F Articoía 
COLONNA. 

PASTOR ALÉ báculo , 0 i l PASTOR ALE , 
é un fimbolo delF autorita paftorale , che 
eonfifte in un baftone d' oro, o d' argento , 
curvato oduncinato fulla fommita , e che 
portafi davanti a' Ve feo vi ed agli Abbati , 
e tienfi da loro in mano , quando e1 da» 
benedizioni folenni , Vedi VESCOVO , t d 
ABBATE 

Ad un'eflremita egli é cufvo, alFalfraaguz-
zo *, come Fefpnmequel verfo: 

Curva trahit mites , pars pungit a* uta 
rebelles .• 

íl coftume di portare an báculo Paftojale 
avanti i Vefeovi é molfo antico, ficcome ap-
par dalla vita di S. Geíario AreFatenfe , \ l 
quale vivea eirea Fanno 500 . Fra 1 Greci 
1 foli Patriarchi hanno i l jus del Paftcrate * 
Vedi PATRIARCA . 

í Paftoraíi furono1 da prima non piu ehe 
femplici baíloni di legno , m forma di un T * 
adoprati per reggervifi fopra: ma a pot© a 
poco fi fecero piíi lunghi ^ ed alia fíue r-
rivarono alia forma di cui vredonfi al prér 
fente . — Agli Abbati regolan fi permet-
t'e d'ufiziafe con miera , e Paftorale. Vedi 
ÁBATE , e M1 IRA 

P A S T O R E » Pajhr) originalmente ígni -
fi.&a 
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üca uno che pafch > da i l pafc©b» Quin
di s'appropria figurasamente ad un Párroco, 
ad un Miniftro , od uno che ha la cura d' 
anime. 

PASTURA , ne' noítri l ibr i di legge , é 
ogni l u o g o , ove i l befliame pafcola occafio-
íialmente, o nell'uopo particolare. 

Differiíce da pafcua, ch' é un luogo deíu-
íiato totalmente per lo pafcolo degli anima-

l i , e che non fi ara m a i * , &c . 
* Fa/íura omne genus pafcendi íignifi-

cat , five in pratis, Cvein ftipula, five 
i n agris , five in campis : íed pafcua 
cft locus principaliter deputatus peco-
ribus pafcendis, ut puta in montibus , 
moris, mariícis , & planisnon cultis nec 
aratis. Llndvaood. 

Terreno da pnflura, o pafcolo, é propria-
snente quello che non é coitivato ; cioé r 
non é arabiie i raa íi riferva per nutriré i l 
beüiame . I migjiori fondi fono quelli che con-
liñono in pafiure) o pafcoli; e che non han 
ijifogno d' aratura, o di lavoro . L ' Ollanda é 
un pacfe che abbonda di pafcoli. 

PASTUS r la provvifione , ch« \ fitta-
juoli { t e m n t s y Á x un Lord , o del Re , fono te-
n u t i a far per loro in- certi giorni , od i n 
eerte ílagioni r o fempre che eglino paíTa-no 
f er le loro terre. 

Queño in mol t i ¡uoghi s' é eambiato in una 
contribuzione pecuniaria , come nelle proeu-
jazioni del Clero . Vedi PROCÜRAZIONE . 

P A T A Y I N I T A ' , PATAVINITAS , appref-
fo i C r i t i c i , un difetto di- eui vkn- aceagio-
Kato T i t o Livio , e che in lui dirivb dalla 
f u á patria, Padova y dagli antichi chiamata 
Patavium. 

Afinio Pollione , fiecome el avvifa Quinti
lla no , ha tacciato Livio á't Patavinit^. — Irc 
che cofa qucfta confifteiTe, raolto 
i fono ftudiati i Cri t ici per fcoprirlo . 

Paolo Beni , profeíTore d' Eloquenza nclla 
Univeríi ta di Padoa , é di opinione T che 
debba intenderfi della inclinazione di este-
fío Storrco al partito di Pompeo. — M a c ó 
me arebbe Pollione raai riraproverataa Livio 
un' inclinazione 7 dalla quale egli fieífo non 
fu cíente? Pignorio vuole che la Patavinith 
di Livio confifla neir aver egli ritenura la 
vizioía ortografía der fuoi. compatrioti Pado* 
vani j i quali ferivevano fibe e quafe , per 
f ib i c §uaf i : lo che egli gro-va eon diverfe I n -
f c r i i b n i aaticheo 
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I I P. Rapín crede che hPatay in i tÜ foffc 

una difettofa pronuncia, la quale oífendea f 
©recchie dilicate del popólo nella Corte d'Au-
guí lo ; e íapea un poco della carapagna. 

Morhoffio penfa , ch' ella foífe un certĉ  
modo o giro d'efpreffione, e certe frafi pe-
culiari a' Padoani . — Tutto qtrel che fap-
piarao di certo , fi é che egli era un di
fetto nel linguaggio di L i v i o , non ne'fen-
timenti , o ne' coftumi, ProbabiliíTimamen-
te queft' é una di quelle delicatezze che fí 
fon perdute in una lingua morta , come la 
Latina. M . Balzac non potea meglio porre 
in ridicolo 3 fuo rimbambito Pedante , che 
col fupporre, e fingere, ch'egli raolto pre-
giavafi d'avere trovata o feoperta la Fatavr-
Hít%) attribuita da Pollione a Liv io . 

Dan. Georg. Morhof , ha un trattato, T): 
Patávinitate Liviana , íiampato in Kiel nei 
1685 y dove fpiega moho dottamente T ur-
banita e la peregrinita della Lingua La
tina. 

P A T E L L A , nel l 'Anatomía , un oflbche 
cuopre la parte davanti della giuntura deí 
ginoechio ; chiamata anc© mola, rotula , e 
popolarmente , la padella del ginoechio . — 
¥ e d i Tav Anatom. (Ofteol. ) Fig. 3, numv 
ziu Fig. 7. num. 25. Vedi anco i ' Articolo» 
MOLA 

La patellít e ritondetta fulla parte di fuo-
ri 5 un po'fomigliante alia figura di uno feu
d o , coperta di una lifeia carti lágine, e di 
un diámetro di circa due poliici ; fopra 
v i feorrono i tendini de'mufcoli, eheeñen^ 
dono la gamba, come fovra una troehiea, o-
taglia 

Ma i l fu© ufo piü immediato é impediré' 
che la ganaba fi pieghi in fuori nell'eften-' 
fione , i l che neceífariamentc feguirebbe in 
queíla articolaz lone , fe quelV o lío , a guifsí 
di un eofeinetto, non oflaffe al fuo voltarfí 
o girare innanzi> \ come rolecranum da !• 
altalena o la fpinía al gomi ío , verfo airinw 
dietro. Vedi OLECRANÜM . 

N-ella pofitura dir i t ta , quando fi reca un* 
piede innanzi, tutto i l pefo del corpo reggs 
fulla patella ; che in queíla fituazione, im* 
pedifce che i l ginoechio pieghi all' indietro, 
e torea o violenti i mufcoli , che gli-fann 
urto e colpo di dietro. — Quindi é , che 
i l lottatore di Galeno , al quale erafi disloga-
ta la patella provava tanto dolore nel falir fa* 
f ra una Golfín* ̂  
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P A T E N A , nellaChiefa Romana , é i l c o -

pcrchio del cálice , fatto d e i r i í k í í o metallo 
che'l cálice ferve a tenere le parti deli' 
oftia ; ella daíTi poi a baciare al popólo, quan-
do fi fa un 'of íer ía . Vedi CÁLICE, 

Patena ha la denomina'zione a patendo j 
cd é un nome genérale, appreflbColumella, 
per ogni vafe piatto e largo. 

P A T E N T I , o Lettere PATENTI , nella 
Legge , fono 1c leítere regle , figillate col 
granSigiÜo; che fervono a trasmettere i l u -
tolo o la proprieta di qualche conceffione, 
di qualche favore, o privilegio di un nuovo 
liabiliraento, &c. Vedi LETTEREP¿?Í<?»Í/, ed 
ESRMPLIFICAZIONE . 

Hanno queño nome , perché fi <ianno 
aperte , ut pnteant ómnibus , per contradi-
ílinzione da leítere figillate , lettres de cachet, 
le quali hanno i l fuggelio. 

Deefi notare che le patenti diíFerifcono 
da wrtts , o mandati : un Coroner fi fa 
per mezxo di un w r i t , non per via di pa
cen t i . Vedi W R I T . 

P A T E R A * , apprefio gli Antiquarj , un 
bicchierc , o una taxza , la quale fi adopera-
va da' Roraani ne'loro Sacrifizj; ove offeri-
vano i loro cibi confacrati agli D i i ; e con 
cui facean le libazioni . Vedi SACRIFIZIO e 
LIBAZIONE. 

* La parola e Latina, f ormata da pateo , 
io fono apeno ; quod pateat, perche que-
fio vafe ha una grande apertura : a di-
ftinzione d* a l t r i , che non han fe non de 
colli f l ret t i , o la cui apertura e minore 
che i l corpo del vafe . 

Sulle medaglie, le patera fi veggon nelle 
mani di diverfe deitadi; e fpeíTo nelle ma
ní de' Principi , per indicare Fautorita Sa-
cerdotale uniía GolTimperatoria, &c. 

D i qua oííerva i l P. Joubert, che oltre la 
patera ) v i é bene fpeíTo un Altare , fopra cui 
la patera par che verfi i l liquore ch' ella 
contiene. 

La patera zxz. d'oro, d'argento , di bron-
zo, di vetro, o di térra ; e fi ufava d' in-
chiuderla nell' urne colle ceneri de' morti , 
¿opo che avea fervito per le libazioni di vino 
c ¿'altri iiquori nelfunerale. 

La patera é un ornamento nell'Architet-
tura ,che fi vede bene fpefib nel fregio Dór ico , 
e nc1 timpani degli archi. 

P A T E R K I T A ' , la qualitva di Padre. Ve-

V i ' é una relazione immediata tra U »*-
ternitk del padre , e la filiazione A 
gliuolo , nel mifiero della T r i n i t ^ . V 
TRINITA . 

I Teologi hanno lungo tempo contefo , 
fe la paternith, fia un reale e fpecifico ca-
rattere , che aífoiutamente diñingua i l P^-
dre dal Figliuolo; o fe fia una mera re||a 
ne d ' economía , e fubordinazione? Dal í 'ua 
canto, fe la paternitú fi funpone inconiuni-
cabile al figliuolo, e fe ella coflituifee una 
reale e pofitiva difiinzione ; queílo fembra 
che vada al tritheifmo . Vedi TRITHEISMO . 
Dalí ' altro , fe la p-aternita fia folo coníide-
rata come un modo, od un termine d'ordi-
ne e di economía j non v i é differenxa ef-
íenziale e fpecifica tra i l padre ed i l figüuo-
lo : lo che coincide col Sabellianífnio . V caí 
SABELLIANI . 

PATER-NOSTER , 1'orazione del Si
gnóle ; una formóla di preghiera , cosí 
detta dalle due voci iniziali di efsa nel 
Lat ino. 

PATER-NOSTER fi prende anco per un ro
ía no , od una filza di pallottoline ^ acagione 
che ferve a numerare la recita diquefla pre
ghiera . Vedi CORONA . 

PATER-NOSTRI , neir Archítettura , fono 
un ornamento intagliato a foggia di ceci, 
o fiallottoline , rotonde od ovali i i l quale íi 
ufa fugli aftragali, &c . 

P A T E R N O S T R A T O , nelF Araldica . 
Una croce Paternoflrata é una Croce , fas
ta di globetti , o paternoñri : ficcome rap-
prefentafi nella Tav. Araldica ^ Fjg.17. Ve
di CROCE. 

Quefta Croce fi deve ombreggiare neldi-
fegno , cosí che la sfericita delle pallotto-
line appaja ; per diíiinguerle da befan-
t i , & . O 

P A T E T I C O , * r i A O H T I K O S , cofa che 
fi riferifee alie paffioni; e pai ticolarmente , 
che é opportuna o idónea a ecciíarle o fve-f 
gliarle. Vedi PASSIONE . 

* La parola viene dalGreco vaSos, pajfio-
ne, emozione. 

I I pa t é t i co , e i l fubl ime, hanno molía af-
finita . Vedi S U B L I M E Í Vedi anco 
STILE, 

PATÉTICO, nella Mufica, é una maniera 
affeituofa, efpreífiva, o paffionatai o tuno 
quello che é capace di eccitare pieta, com-
paffione, ira , &c. I n queño fenfo, noi di-

cia-
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ciamo, lo flile^ífr/Vo, una fígura patética, 
un' aria patética , &c. 

I I genere chromatico , co' fuoi maggiori 
c minori femituoni, oa ícendendo, odiícen-
dendo , é molto idóneo per lo patético ; e 
lo é pur un artifiziofo maneggio delle difcor-
danze; con una varieta di movirnenti , ora 
vivaci , ora languidi, ora veloci, ora lenti . 
Nieuwentyt ci parla di un mufico in Vine-
gia j i l quale era eccellente ncl patético a fe-
gno tale, che potea trafporíare, e tirare i 
fuoi uditori fuori di sé ; aggiugne, che i l gran 
mezzo di cui valevafi , era la varieta de'mo
virnenti , &c. 

P A T H E T I C I s ne l l 'Anatomía , i l quarto 
delle dieci paja di nervi , che procedo-
no dalla medulla oblongata . -— Vedi Tav. 
Anat. ( Ofleol. ) Fig. 5. Hit. m m . Vedi an
co i 'Art icolo ÑERVO . 

I pathetici fono i piíi piccioli nervi del cer-
vello i eglino hannola lor'origine nella pane 
inferiore deila medulla oblongata, dietro alie 
vates, ed ai tefies. 

Hanno i l loro nome pathetici, dal loro ufo 
di moveré gli occhi nelle varié paffioni; e fo
no anche da alcuni áe tú amatorii •> dalgrand' 
ufo che ne fanno g¡i amanti , nell'occhieggia-
re , &c . Vedi OCCHÍO , &c. 

P A T H O G N O M O N I C O , H A G O r N O -
M O N I K 0 2 , nella Medicina, un fegno ef-
feníiale , ed una caratteriíiica ; ovvero un 
fintoma peculiare di qualche malattia , e 
infeparabile da effa ; e cosí puré s'appella 
ogni diveríb flato o periodo, della malattia. 
Vedi SÍNTOMA . 

Cosí Blancard , e dopo lui Harris , &c. 
Ma la verita é , che non v ' é niente nella 
Medicina , che corrifponda all' idea di un 
pathognomonico ; la malattia ed i fintomi fo
no troppo complicad ; eciconvien giudicare 
del primo non da un qualche fegno folo, ma 
dal concorfo di mo l t i . Vedi SEGNO , e DIA
GNOSTICO . 

P A T R O L O G I A * , n A 0 O A O r i A , q u e l -
la parte della Medicina , la quale confidera le 
malattie , si quelle del corpo , come quelle 
deil'animo , le lor nature , caufe, fintomi , 
5cc. Vedi MALATTIA . 

* La parola eformata dal Greco nraOos, paf-
fione, e Xoyoí, difcorfo. 

P A T H O S , H A O O S , paffione ; un ter
mine che íi adopra parlando de'raovimenti 5 
ch'eccita i ' oratore nella fuá udienza. 
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Nel fuo difcorfo v'é mol to^Í^OJ , <—Qual

che voltaíl pigliaquefla voce in íignificato di 
energía , o forza. Vedi ENERGÍA . 

P A T I E N T I i E mufculus, nell' Anatomía. 
Vedi LEVATOR ScapuU. 

PATRES ccnfcripti, nell' antichita , una 
denominazione data ai Senatori di Roma . V e 
di SENATORE , PATRICIO , &c. 

I primi cento Senatori creati da Romolo , 
chiamavanfi femplicemente Panes , padri • 
eífendofene aggiunti cento da Romolo , e Ta-
zio , quando fu íatta l'unione de'due popoli; 
quefli ul t imi furono chiamati patres minorum 
gentium , ed i primi mnjomm gentium. 

Alia fine Tarquinio Prifco avencione cora-
pofto i l numero fin a trecento , le due ul
time claífi fu ron chiamate paires ccnfcri
p t i ; perché adfcripti , cioé furono aggiunti 
ai pr imi . 

Quelli poi che fi fcelfero dal numero de'ca-
val ier i , furono chiamati patres adletti. 

P A T R I A R C A , Patrianha , uno di que' 
primi padri che viffero ful principio del mon
do ; e chefirefer famofi per le lorolunghe l i 
nee di difeendenti. 

Abramo , Ifacco , Giacobbe , ed i fuoi 
12 figli fono i Patriarchi del Vecchio Te-
rtamento : Seth , Enoch, &c . furono Pa
triarchi antediluviani . I I numero de' figli 
é la benedizione od i l carattere di un Pa
triarca . 

PATRIARCA , é ancor un termine, con cui 
i Crifliani hanno denominati i Vefcovi delle 
Sedi piu grandi, independenti da altra giuris-
dizione fuprema . Vedi VESCOVO . 

UPatriarcato é fempre ñato ílimato la fu
prema dignita nellaChiefa: feché per afcen-
dere gradatamente , i l Vefcovo non avea fot-
to ai sé fuorché i l territorio della C i t t a , di 
cui eraVefcovo; i l Metropolitano comanda-
va una Provincia, ed aveva per fuffraganei 
i Vefcovi della fuá Provincia j i l primate era 
i l capo di una Diocefi , ed avea diverfi Me-
tropolitani fotto di se ; finalmente i l Patriar
ca avea fotto di sé diverfe Diocefi, ed i pn-
mati fleífi erano fotto di l u i ; ma queft'or-
dine non fu fempre oífervato . Vedi METRO-
POLITAXNO, ePRIMATE. 

Ufserio, Pagi, de Marca, eMorino , at-
tribuifeono lo flabilimento dei grandi Pa^ 
triarcati agli Appofloli. Suppongono chegh 
Appoflol i , fecondo la deferizione del mon
do dsta ailor da1 G^ografi , fcelfero le tre 
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wlnclpali Citta nelle tre partí del Mondo Co-
gnito , cioé Roma in Europa ; Antiochia ia 
Afiaj ed Aleífandria in Africa i e cosí forma-
rono tre Patriarchi, 

A l t r i , ben lungi dall 'aí tnbuire queíta m-
filtuzione agli Appoííoli , íoíkngonp che i l 
nome ál Patriarca fu ignoto anche al tempe 
del Concilio Niceno ; e che per lunga pezza 
da poi i Patriarchi , ed i Primati ven ñero 
confufi aífieme : come eífendo tutt i capi di 
Diocefi , ed egualmente fupenori a' Metro-
politani , che non eran capi fe non di Pro-
vjncie. — D i qui é , che Socrate da i l t i -
tolo di Patrkrrca a tutt i i capi delle Diocefi, 
e ne conta dieci . In fatti , non appar che 
la dignita di Patriarca foífe appropriata alie 
cinque Sed i grandi, di Roma , di Coftanti no-
poli , d'Alefiandna, d 'Antiochia, e di Ge-
rufalemme, fe non dopo i l Concilio Calce-
donefe nel 451 • Imperocché quando il Con
cilio Niceno rególo i l imitj e le prerogative 
dei tre Patriarchi, di Roma, d'Antiochia , 
e d1 Aleífandria , non diede loro i l ti tolo di 
Patriarchi, ben che loro ne accordaííe la pre-
minen7a ed i privilegj . Cosí , quando i l 
Concilio di Colhntinopoli aggiudicb i l fe-
condo luogo al Vefcovo di Coftantinopoli , 
ehe fin allora era ftato íuífraganeo d'Eraclea , 
non diíTe niente del iuo Patriarcato. 

Né ü termine Patriarca fi tre va nel de
creto del Concilio Calcedonefe , con cui s'af-
fegna i l quinto luogo al Vefcovo di Gerufa-
lemme ; né quefii cinque Pamarchi gover-
navano tutte le Chiefe. V era no ancor mol-
t i capi indipendenti di diocefi, che ben lun
gi dal riconofeere la giurisdizione dei gran 
Patriarchi , chiamarono fe fteffi , Patriar
ch i ; come quello d'Aquileja &c. ne Carta-
gine fu mai foggetta al Patriarca d1 Alef-
fandria . 

U autorita de' Patriarchi crcbbe per gradi 
infenfibili , finché a lungo andaré tutt i gli 
aífari di momento , dentro i l giro del loro 
Patriarcato ) vennero trattati davanti a loro; 
o in prima mano, o per appellazione dai Me-
tropolitani. 

Eglino confacravano Vefcovi, ordinavano 
^ tempo della Pafqua, &c . Niuna cofa in 
fomma ü facea fenza dimandar loro configlio; 
ed i loro decreti s'efeguivano coil' ilteflb r i -
fpetto che quelli de'Principi. 

La Chiefa Latina non conobbe P^mWc/j/', 
fin al fefto fecolo j e leCiiiefe della Galli3} 

Tomo V L 

della Brítannia &c. non eran foggette aU'aui-
torita di Patriarchi. — I n Inghilterra noa 
riconofcevaíi Primato , non Eí a reato, o P « , 
triarcato^ i Vefcovi, co'Metropoíitani , 
governavano la Chiefa in comune. 

Per verita, dopo che i l nomz á'i Patriarca 
<liventb ordinario, e corfe neli'Occidente , 
fu attribuito ai Vefcovi di Bourges , e di 
Lione; nía cib fu Tolo nella prima fignifíca-
zione, cioé come Capi di Diocefi. 

Du Cange aggiugne , che vi fono ftati 
alcuni Abbat i , i quali bannoponato i l t i tolo 
di Pa triar chi . Vedi ABE ATE „ 

PATRIARCA S applica ancora ai capi di 
diveríe Chiefe neli' Oriente, fuor della Co-
munione della Chieía Romana ; tali fono i l 
Patriarca dcgli Armeni , che riliede nel Mo-
naftero di S.Gregorio; i l Patriarca degli A-
biílini , chiamato Jbuna : i Patriarchi de' 
Cofti , de' Giacobi í i , &c . Vedi ARMENI , 
COFTÍ , GlACOEIl 1, &c. 

P A T R I A R C A L E , nell'Araldica . — Una 
Croce Patriarcak é quella , ove il fuílo édop-
piamente crociato, o traverfato; le braceia 
piu baífe eífendo piu lunghe , e le fuperiori 
piu corte . •— Una tal Croce fi dice apparte-
nere ai Patriarchi, come la croce tríplice al 
Papa . 

P A T R I C I O , PATRICIUS , neli' antica 
Roma, un titolo dato ai difeendenti dei cen
t ó n , fecondo alcuni, dei 200 primi Senato-
r i eletti da Romolo, e da iui chiamati patres. 
Vedi SEN ATORE , PATRES , & c . 

I Patrie) eran per tanto allora la nobil-
ta antica i in oppoíizione a' plebei . Vedi 
PLEBEJO . 

Ma la notizia ed 11 carattere di quefle 
antiche famiglie eífendofi quafi perduti cd 
e i l i n t i , per i l lungo corlo d'anni , e per l i 
fpefü cambiamemi neli' Impero ; una nno
va fpezie di Patriej fu inñituita ; i quali non 
avean pretenfioni dalla naicita ; ma i l loro t i 
tolo dipcndea onninamente dal favor del r lm-
peratore. 

Quedo nuovo Patriciato , dice Zofimo , 
eíTere ñato cretto da Coftantino 5 i l quale con
ferí una qualita fimjle ai fuoi/ Configlieri ; \ 
chiamandoíi Patricii., non perché diícendef-
fero dagli antichi padri del Scnato, ma per
ché erano i padri della Repubblica , o delP 
Imperatore. 

Quefta dignita diventb col tempo la piu 
alia deli' Impero j Giuftiniano ia chiaraa 
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Summum dtgnhatem: in fatti fembra che 
Patricii abbiano avuta la precedenza da 
Con ful ares, ed abbiano prefo pofto avantid 
efTi nel Sen ato: con tutto che venga aííeri-
to i l contrario dal P. Fabcr. Quello che in-
trica la queftione fi é , che le due dÍgnita, 
fpeffiííimo concorreano nella perfona ifteíla y 
imperocthé i l Pamaato fi conferiva íolamente 
a quel l i , che eran paííati per lí primi ufizj delT 
Impero , od erano ftati Confoli. 

I I Papa Adriano fece prendere a Cario Ma
gno il tkolo di Patricio , avanti che aflumef-
fe la quaüta d' Imperatore \ degli altri Papi 
han dato rifteííb titolo ad altri Re e Principi, 
a cagione della fuá eminenza. 

PATRICIO, PATRICIUS , é anco un tito-
Jo d'onore, conferito fpetTo ad uomini della 
priira quaüta nel tempo de'noflri Re Anglo-
íaífoni. Vedi THANE . 

P A T R I C I A N Í , nella (loria Ecckfiaftica, 
fu ron o ccrti antichi Settarii , i quali dillur-
barono la Chiefa nel principio del terzo fe-
coio : cosí cb i ama t i da! loro fondatore Pa* 
tricius , precettore di un Marcionita chiama-
to Simmaco. 

La fuá opinione dillintiva fu , che la fo-
fianza della carne non él 'opera di D i o , ma 
del Diavolo ; per la qual cagione i fuoi fe-
guaci portavano un odio implacabile alia loro 
propria carne ; il che fovente 11 conduceva fino 
ad uccider fe ñeffi. 

Furono chiamati anche Ta t i an i t i , e fece-
ro quafi un ramo degli Encratit i . Vedi T A -
TIAMTA . 

P A T R I M O N I O , Patrimonium , un dí-
ri t to , od un bene , che una perfona ere
di ta da' fuoi antenati . Vedi EREDITARIO, 
cd EREDITA'. 

I I nome patrimonio fu anco dato antica-
mente agli effetti , od alie éntrate , delle 
quali era dotata una Chiefa , od una Caía 
religiofa. Nel qual fenfo , noi diciamo an
cora i l patrimonio della Chiefa di Rimini , 
di Mi lano , &c. I Ducati d' Urbino cdi Spo-
leto fono chiamati i l patrimonio diS. Pietro . 
La Chiefa di Roma avea ác patrimonj in di-
veríi paefi, in Francia, in Africa, ne l l 'Al -
p i , in Sicilia, &c. 

Per far che íbflTe piü rifpcttato cib che 
ípparrenea alie Chiefe, folean daré ai loro 
patrimonj i nomi de'Santi, che eglin teneano 
in maggior venerazione. 

Cosí la Chiefa di Ravenna, ehiamava la 
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fuá credita, 11 patrimonio d i Sant1 ApolUna-
re ; quella di Milano i l patrimonio di Sant' 
Ambrogio, &c. fie come viene oífervato da 

P A T R I P A S S I A N I , un nome dato ai Sa-
belüani , perché non credevano , che foffe i] 
Figliuolo , mailPadre, qu- gli che avea patito 
ed era flato crocifilTo * . Vedi SABELLI ANI . 

* I I Concilio ¿f Antiochia ten uto da gli Bu
fe biani nel 345 , dice , che quelli i qua
l i dai Romani ckiamanft Patripaffiani , 
i l popólo Oriéntale ehiamava SabelÜani: 
aggiugne la tagione del nome Patripaf
fiani nella loro condanna j cioe, che con 
r Incarnazione del Padre lo rendeano com* 
prenfibile e paffibile . 

V Ereíia Patripajjuina fu prima feminaía 
in parte da Praxea, i l quale fu fecondatoda 
Vit torino , ful principio del terzo Secólo. — 
Egüno confeífavano , Crifto eífer D i o , e che 
Dio avea patito , ed era morto per noi \ 
ma confondevano le perfone divine, enega-
vano in fatti la Trinit ' ji \ intendendo per Pa
dre , Figliuolo, Spirito Santo, non tre per
fone , ma una perfona fotto tre nomi . Di 
modo che quegli che patl per no i , é egualmen-
te Padre che Figliuolo . Tertulliano fcriífe 
efpreííamente contro Praxea. 

Ermegene adottb 1' errore de' Patripaffia
n i , donde ven ñero ad efiere denominan Er-
mogeniani. — In appreífo v' inciampo Noe-
tio , i l che diede motivo , che foííero chia
mati Nsetiani. — I I fuo difeepolo Sabeliio, 
i l Líbico, gli venne dietro , veríb l'anno 250, 
donde furono chiamati Sabelliani. —• Final
mente , perché Sabeliio era di Pentapoli, el 
Ereíia moho ivi fi dilaíb , ella fu chiamata la 
dottrina Pentapolitana. 

P A T R O N A T O , PATRONATOS, il dirit-
to di daré , o difporre di una Chiefa o di 
un Eenefizio , che propriamente appartiene 
al fondatore di effa, o a chi la doto. Vedi 
PATRONOS . 

I I Patronato confifle nell' avere la nomi
na , o la prefentazione al benefizio , nell 
avere i d i r i t t i onorevoli o di diftinzione 
nella Chiefa , nell' eflere fepolto dentro la ba-
lauftrata, o fia nel Presbiterio, ¿kc. Vedi BE* 
NEFIZIO . 

PATRONATO Laico é un diritto anneífo al
ia perfona , o come fondatore , o come erede 
del fondatore; o come poífeífore di un feudo, 
a cui e anucífo i l Patronato . 

PA-
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PATRONATO Eccleftajlico c quello, a cuí 

ha titolo una perfona in v i r tu di qualche Be-
nefizio, ch' ella tiene. . 

Se un Eccíefiaftico ha un jus di Patronato 
¿\ fUa ragione , independeníe dalia fuá ca
pacita Ecclefiaftíca j quefti é íernpre un P^-
tronato Laico* íl Patronato Laico in oltre é 
o reale o perfonale. . 

PATRONATO reale é quelío che s'attiene 
írnniediatamente alia gleba, o al fondo j cioé 
g certe «erre , o eredita . 

PATRONATO perfonale é quelío che appar-
tíene iramediatamente al íondatore della 
Chiefa , e mnfmeíírbile a' íuoi figliuoli ed 
alia fuá famiglia» fenza eífere anneífoadal-
Cun feudo . {-

11 Patronato perfonale non pub eíTerealie-
nato o venduto; i l reale lo pub , infiem col
la gleba o tena a cui é affiífo. V i debb'eífere 
fempre qualche corpoT o qualche materia, a 
cui fi afíigga , perche fi poífa altrui trasferire . 

V origine del jus di Patronato , noi la tro-
víarno neí io*mo canone del Concilio d'Oran-
ges: éove fi efprime che un fondatare pu5 
prefentare ai dioceíano i Chcrici ch' ei giu-
dica buoni per la fuá Chiefa. Con una leg-
ge di Giuftiniano é ordinato, che i fonda-
tori delle Chiefe non poífa no metterviChe-
rici di loro propria autorita;, ma folaraente 
prefentaríi alVefcovo* 

Alcuní Canoniñi confiderano i l jusdiPW-
tronato come una fpezie di fervitíi Ecclefiafti-
ca . — I ld i r i t t o di F^írow^fo dorme, ma non 
fi perde , mentre una perfona é íuori della Co-
ffiunione della Chiefa. 

o4rmi M PATRONATO, nelT Araldica , fo
no quel íe , in cima delle quaü vi fon aleu-
ni fegni di foggezione e dipendenza . Cosí 
la C i t t \ di Parigi porta tre gigli in ca
po, per moflrare la fuá foggezione al Re . 
Vedi ARMI * 

I Cardinali fulla cima delíe loro armi 
portano quelle del Papa , che diede loro i l 
Cappello , per molí ra re ch* eglino fono fue 
creature. Vedi ARMI . 

P A T R O N I M I C O * , n A T P O N T M l -
KO!S appreífo í Grammaticí , s' applíca a 
^ue' nomi , che í Crecí davano alta üir-
Pe i oá al lignaggío ; e che prendeanfi da 
coluí ch' era i l Capo o fondatore della fchiat-
ta. VediNoME. 

La parola e formata dal Greco irurup j 
padre j e ovoiist, nome * 

F A T | j | 
Cosí I difeendenti d' Eaco, furono chia» 

mati JEacida / e quelli d'Ercole, Heraclidce . 
Vedi HERACLID^: . 

QueíH nomi patronimici chiamavanfi da' 
Romani gentilitia , che coincidono co' noflri 
cognomi. Vedi COGNOME , 

Cosí , quei della prefente famiglia che 
regna in Francia, noi l i chíamiamo Borbo-
ni l quelli dell' ultima dT Inghilterra , gl i 
Stuardi, & C . 

PATRONOS , un termine ufato in varj 
fenfi , benche tutri riducibili alia relazio-
ne di un protettore, o di un cuííode . Ne l -
la Chiefa Romana, un Samo, i l cui nome é 
portato da qualcheduno, o fotto la cui pro-
tezione uno íi mette, e cui parricolarmcn-
te procura d'invocare*, od un Santo, in no
me del quale una Chiefa , od un Ordine é 
fondato, od una perfona che prima lo íla-
b i l l , e che vien fcelta per protettore: chia-
manfene patrónÍ . 

Cosí San Pietro e San Paolo fono í Patro-
ni della Chi t ía di Santa Geneviefa \ San 
Dionifio Patronus della citta di Parigi, Sau 
Gioigio d' Inghilterra , S, Benedetto patronuí 
de' Bencdittini, S. Michele degli Armajuol í , 
Sant'Ignazio ^tro^Kí de^Gefuiti, &c» 

PATRONUS, appreífo i Romani , era un* 
appellazione, data ad un padrone , i l qua
le avea fatto libero un fuo fervo. Vedi SERVO T 
e M ANUMISSÍONE. 

E di q u i , fecondo che il jus, e ta relazione 
di padrone fpirava, q\xt\\zá\patronus Qomm-
ciava. VediMASTER, 

Quanto ai Romani, nel daré ai loro fervi 
la l ibe r té , non fi ípogliavano di tuíti í d i -
r i t t i e privilegj riguardo a quelli : la legge 
tuttor foggettava i fervi fatti liberi a fervi-
gj ed ufizj confiderabili verfo i loro padra-
n i , i l traícuramento de'quali punivafi rigo-
roíamente « II diriíío principale che aveano 
i patroni, era quello d'eífere gli eredi legali 
de' loro fervi fatti liberi , fe morivan fenza 
prole legittima , nata dopo la loro manomif-
fione, e ab in teña to . 

Per la legge Papia fu in oltre provifto , 
che fe i beni del liberto eran loooooferter-
zj , ed egli avea tre figliuoli , al patronus 
toccaífe la porzione d' un fighuolo . Vedi 
LIBERTUS. 

PATRONUS, era anco i l nome, che i l po
pólo di Roma dava ad una perfona di qual
che autóntíi e potere , íotto la cui prote-

G 2 2 zio-
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lione metteanfi . Gíi uomini voígarí fcc-
güevan'ordinariamente qualche perfona alta 
ed autorevoíe , a cui pcrtavano ogni íbrta 
d' onore, e di rifpetto, denominandofi fuoi 
clienti : ed i l Patronus dal canto fuo l i 
fpalieggiava col fuo crédito , e Golla fuá 
protezione. 

Per qüefla reciproca relazione i l Patro
nus era obbligato al fuo cliente , ed i l 
cliente al (uo Patronut. Vedi CLIENTE . 

PATRONUS , nella Legge comune e Canó
nica, dinota una perfona , che fonda, o dota 
mna Chieía o un Bencfizio, e fi riíerva i l dirit-
to di patronato. Vedi PATRONATO. 

I I Re é i l Patronut i o Signor Sovrano di 
tu t t i i beneíicj Eccleíiaíiici in Inghilterra . 
Vedi RE, &c. 

P A T T O * , PACTUM , o PACTIO , 
Bel l a Legge , é una convenzione ( covenam 
neüa Legge Inglde ) tra due o piü part i . Ve
di COVENANT. 

* Ulpiam deriva la parola dal verbo La-
t i m pati íci , accordare , contraeré: J l l t r i 
piü probabilmente da paco , io acheto , 
o pacifico ; o da pango , io ¡iabtlifeo , 
e jermo. 

T Giureconfulti dietro ad Ulpiano defini-
ícono la parola Paito ^ i l coníenfo di due o 
piü parti nelT ifteífa cofa. Duorum aut plu-
num m idem confenfus , L. I I I . §. 2. J .̂ de 
p aclis , 

V i fono dlie fpezíe di convcn/ioni , cioé 
i l Palto , u i i l Contralto . Un patfo contra 
bonos mores) contro lâ  pubblica, o naturale 
«quita é nullo . — F una maífima nella 
legge Ex ntid¡o paB'o non orkur lex . Vedi' 
NUDO . 

P A T T ü G L I A ,- nella Guerra-, una ron
da o marcia fatta dalle guardie , O fenti-
nclle , in tempo di nottc ; per oíí'ervare c ío 
ihé fi-fa nelíe ftiade, e per aífiourar la quiete 
i la pace degli abitant-i o del campo . Vedi; 
GUARDI A , RONDA , & c . 

La pattuglia confta per lo piü di un eor-
po di cinquc o fei uomini diÜaccati da un 
gorpo di guardia y e GO manda t i da un Ser-
gente .• , 

P A V A N A , una danza grave , prefa da5-
gli Spagnuoli ; in cui quelli che ballano 
fanno; una fpezie di ruota , o coda , come 
fuella di un pavonedonde i i nomsdel bai
lo . Vedi B ALLO . 
• La pavana- fu antieam&aíe-' ití g,randev.üi-

ma ; e ballavafi da'Signori con berctta e foa-
da ; dai togati colle lor toghe, dai Prin cipi co" 
lor mantelli, e dalle Dame colle loro gonne 
eodate, e ñrafcicanti per térra . 

Elia chiamavafi i l gran ballo y per la fo-
lennita con la quale fiefeguiva. •— Per mo
derare la fuá gravita , vi fi foleva introdur-
re diverfe pal íate , capriole, &G. per aiodo 
di epiíodi. — La fuá intavolatura , o riga-
lura in ratifica daffi, per diílefo da Thoinot 
Arbeau nella fuá Orchefographia» 

P A V I M E N T O * , un íaolo , o flrato di 
pietra, o d'altra materia, che íerve a copri^ 
re e fortificare i i terrenodi div'erfi iuoghi, pee 
piíi cómodamente cammina rv io per lo paf-
íaggio delle vetture. 

* La parola e jermata dnl Latino pavimen-
tum da pavire, battere giü la térra, per 
venderla ¡oda e forte . 

In Inghilterra , 1 pavtmenti delle'' flrade 
grandi , &c. fono d' ordinario di íelci , o 
laífi; le eorti', le fia lie , le cucine , le fale 
bafiey leChiefe, &e. fono I'aftricate di mat-
t o n i , di tegole ,• o éi pietre focaje ; qualche 
volta d'una fpezie di pietra v iva , ©marroo* 
riño , &c. Vedi PIETRA . 

In aleone Citta , e. gr. Vinegia , le Ora de 
&c. fono lafiricate di raattoni, o pietrecot-
te j le Chkfe aíie volte di marmo , e qual
che volta d' opera a Mofako , come quelli 
di San; Marco a Vinegia. — I n Francia 4, 
le flrade pubbliehe, i corti l! ' , &c. fono la
firicate con una fpezie di pietra viva . 

I n Amíierdam , e nelle Citta prineipalii 
dell' Ollanda , chiamano i l loro pavimento¡ 
¿i pietra cotta r burgher majiers pavement ,> 
per diftinguerlo; da l /><3T; /mí» í0 di feki , o di» 
pietra,- che fuol oceupáre i ! mezzodeila Ara
da , e che ferve per l i carriaggi: i l mattonc 
che copre i lati della ílrada effendo deflina-ío^ 
per la gente a piedi. * 

I pavimemi di pietra v iva , di f ek i , &C.' 
nelle ñrade , fi mettono nell'afciutto, i . ei-
hn un letto d i arenaquei de cortili , delle 
í ialle, delle llanze terrene , &c. fi llendono 
fopra un getío di calcina e di fabbia; o con--
calcina , e cemento', mafíiraamenre fe vi fon 
di fotto cantine o volte. A k u n i muraíor-r, 
dopo avervi fatto un letto o piano fecco r 
fpezialmente di; mattone,- vi ftendono fopra 
un getto o fmalto fottile j firifeiandolo su c 
gií i , innanzi e indietro, per ben empirnele. 
eomaieífure s 
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l e tegole quadrate che fi adoprano nel 

laftricare > fono di var'e grandexxe , da 6 
fin a oncie quadrate . Vedi P I E T R A -
c o T T A . 

I pavimenti dclle Chiefe , &c. fpeffo con-
fillono in pietre di diverfi colorí ; fopra 
tutto nere e bianche , e di varié forme , prin
cipalmente quadrate , e romboidi , difpofte 
con belF artificio . •— Non v' é per verita 
d1 uopo di moho variare i colorí per fare 
una diverfita forprendente di figure e d'' h i -
írecci. M . Truchet, nelle Mem. dell'Accad. 
Franceíe , ha molirato colle rególe della 
combmazionc, che due pietre quadre, di v i -
fe diagonalmente in due colorí , fi p o (ib no 
congiugnere affieme a modo di fcacchi in 
feííantaqoattro differenti maniere \ i l che 
non reca piccola íorpreía \ perocché due let-
tere , o figure fi poffoao íolamente combina
re in due maniere * 

La ragione fi é , che le letteré camb;a-
no folameníe la loro fituazione in riguardo 
a primo e fecondo ; la cima e ¡1 fondo re
da nd y gr i í te í f i : ma nella difpoíizione e nel-
lo fchieramento di quefle pietre , ognuna 
ammette quattro diverfe fituazioni , in cia- ' 
feuna delle quali 1'altro quadrato fi puo 
mutare i 6 volte , lo che da 64 combina-
2 io n i . 

Per verita avend' egíi ulterioTmente efami
na te queüe 64 combinazioni , trovo che v' 
eran íblo 32 differenti figure ; ciafeuna figu
ra eífendo- ripetuta due volte nella medefima 
íituazione , abbenche in una combinazione 
difíerente , cosí che le due fol differivano 
Fuña daH'altra, mercé la trafpofizione del
le partí o feúra , e chiara . Vedi COMBI
NAZIONE. 

PAVIMENTO d i t e n a z z ó 1 e qüelloche fer-
Vt per coperta a modo di piatta forma : o 
fopra unavolta,- o fopra un fuolo d i legno. 
Vedi TERR AZZO , e Pi ATTA-/orw¡3f 

Quelli che fi fenno- íopra le volle fono 
temunemente di pietre quadrate , e légate 
in piombo. -— Quelli ful legno, ehiamati 
dai La t in i , pavimenta cont 'tgnata , fono o pie
tre con letti o ílrati per ponti , o tegole 
per ci-eli di carne re , & íuoli di getto o cal
cina, con felci , o pietre cotíe piatte ; fic-
come ancor praticaíi dagli Oriental i e dagli 
Africani fulle cime delle loro cafe .• Vedi 
iERRAZZO. 

Tut í i ^usfti gav imemi che fono &W age-r-

to , fi chlaraano da' Latini pavimenta fub-' 
dialia. 

PAVIMENTO Mofaico . Vedi V Articol» 
MOSAICO . 

PAVIMENTO Tejfellato . Vedi TESSEL* 
LATO . 

Projezione , o profpettiva di un PAVIMEN
TO . Vedi PROSPETTIVA , 

P A U L I A N Í S T I , PAULTANIST^ , una 
Setta d' Eretíci , cosí chiamatí dal loro 
fondatore Paulo. Samofateno , nativo d i 
Samolata , eletto Vcfcovo d' Antiochia 
nel 262. 

Qucíl' Erefiarca negava la diftinzione del--
le Per fon e nella T r i n i ta , con SabeÜio : 
e infegnava con Aitemonio , che ú Ver
bo diíceíe in Gcsü ; e che dopo d' avere 
compito per raezzo fuo cib che s'era prooofta 
di fare , aíceíe di nuovo al Padre . 

Egli diftinguea due perfone in Gesu Cr i -
ífo, i l Verbo, ed i lCr i í lo : L ' u l t i m o , fe-
eondo luí , era folamente Dio per rífpcrto 
della fuá Santita : percíb egli non battezzava 
tíel nome del Padre e del Figliuolo , & c . Perla 
qual ragione i l Concilio Niceno ordinb che i 
battezzati da luí fi nbattezzalTero . 

Eíiendo condannato da Dionifio Aleíían-
dríno in un Concilio-, abiurb i fuoi errori ^ 
per evitare la depofizione \ ma fubito dopo l i 
l ipigl ib, e fu attualmcnte depoito da un altro 
Concilio nel 270. 

P A U L I C I A N Í * , un ramo degli antichi 
Mamchei ; cosí chiamato dal loro capo , 
un certo Paulo , Armeno , nel fettimo Secólo « 
Vedi, MANICHEI .• 

* Furono anco chiamati yuh\\c%n\ populi--
cani, e poblicani. 

I Pauliciam , per i l loro numero, e per Io: 
favoreggiamento dell'Imperatore Niceforo ̂  
diventarono formidabilí a tutto 1'Oriente .• 
Alie altre opinioni de'Manichei, dicefi che 
abbiano aggiunío un abborrimento allaCro--
ce ; e l1 abbiano adoprata ne'piu fervili ufi" 
z j , per difprezzo. 

L-Imperatrice Teodora, tutrice dellTm^ 
p-erador Michaele nell' 845. obbligollí o a-
eonveítiríi , od a lafcíare i paefi dellMrcH 
pero : Per lo che diverfi di loro- furono5 
meffi amorte, e raolti piu íi ritirarono fras 
i Saraceni ; ma non furono íierminati tu t -
ti i Veifo i l fine del I X . fecolo, furono ca-
paci di ioftener guerra contro l? Imperador 
Bafilio y ed anche predicarono iungo tempo 

¿ O ' 
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dopo nella Bulgaria ; donde fí fparfero In dí-
terfi altri luoghi d'Europa. 

P A V O N E » ne i rAí t ronomia ,PAVOt una 
corteiiazione deiremisfero auftrale ; ignota 
agli anticbi ; e non vifibiie nelle nodre 
partí Settentrionali del mondo , Vedi Co-
S T E L L A Z I O N E . 

Coda di PAVONE . Vedi i ' Articolo 
CODA . 

PAUPER , nella Legge .Vedi FORMApau-
perisy e DÍSPAUPER 

P A U S A * ? un fermare y a ceffar di par
lare y unaceíTazione ,od un refpiro nel canto y 
nel gioco , o íiraili . Vedi QUIETE . 

* La parola e Latina , che troviamo in 
Lucrezio , e Planto y nella efpojia figni-
ficazione, 

L 'ufo di puntare nella Graramatica , é 
appunto i l fare le opportune/J¿í«/¿ in certi luo
g h i . Vedi PONTUA2'IONE <. 

V i é una pattfa nel rnezzo dr ogni ver-
fo r in un hemiíUcbio ella fí chiama i l ripo-
f o , o cefura * Vedi CESURA . 

Le paufc y od i filen/j fono la fteíía cofa 
celia poefia , che i refpiri, od i ripoG nella 
mufica y dove íervono a fare le note difpari 
egualr a 10 . Sant'AgoOino c' informa corne 
quefle^ae/f fi han: da fare giuña le leggi della 
muílca 

PAUSA, nelía muílca, UIT carattere di íí-
íenzio y. e di ripofo ; chiamato anco da al-
cunr , una figura muta ¿ perche moítra che 
qualche parte o perfona hadatacere, mentre 
gli altri coníinuano a cantare . 

Le paufe íi ufano o in grazia di qualche fuga 
o qualche imitazione, o per dar terapo di refpi-
rare , o per dar iuogo alia yoce di un ai-
tro cantore T &c. per rifpondere a quello 
€he una parte hacantatoj come ne'dialoghi r 
negli echi , &:c. 

Gl i antichi aveano due fpezie di paufe." 
T une chiamate dagli I taüani , paufe inizia-
/ ¿ / perché prima- collocate ful principio del
la compofiziorre , benché alie volte dopo , 
e regolarmente avanti i l circolo O r od i l 
femicircoio C . — Egíino avean anco del-
Je paufe per dinotar i filenzj dopo i ca-
ratteri della mi fu ra , o b a t t u t a e nel corfo? 
della compofizione. 

VAUSA genérale dinota una ceíTazione gene-
rale, od un íilenzio di tutte le parti . 

MezzaVkUSA y una ceífazione per il tem-
po di mezzs battuta * —- Si dice anco 5. 

F A X 
paufa d i fina minima , paufd d i una femt-
breve , lunga paufa , pauja di una crema 
e femicrcma y che fono nomi dati dagl'Ita-
l iani , per efprimere i difítrent'i valori , o c'ai-
raiioni delle paufe . Vedi RESPIRO , 

Quanto ai fegni o caratteri delle paufe $ 
Vedi CARATTERE. 

PAUSARIO , PAUSARIUS , ñe i r 
anticg 

Roma ,. un l l f iz ia le , i l quale nelle pompe 
ío l tnn i , e nelle proceíTioni della De?. líide,. 
di rige va e ordinava le fermate , o paufe r 
Vedi PAUSA * 

In queíie cerimonie , v5 erano frequenti 
pofate e bafi o piedeflalli , in luoghi pre
parad a tai uopo , dove fi deponevano le 
Üatue d ' I í i de , e d' Anubis; aguifa de' luo-
ghi di ííazione o pofata , che s'ufano in og-
gi nella proceffione del Sacramento nella 
Chiefa Criftiana . — Quefte pofate eran detts 
m anfión es ; i l regolamento delle quali era i l 
mrorñefo 'dei paufarii\-

Da una Inícrizione citata da SalmaOo ap* 
pare che i Romani aveano una fpezie di 
Collegia , o comunita de' paufarii . Vedi 
C O L L E G I O . 

PAUSARIUS , fu anche ií nome dato ad 
un mimftro nelle trirerai Romane, che da-
va i l fegnale a'rematori , e notava i tem-
pr e le paufe ; affinché agiííero di con
certó y e remaffero tutti affieme . Vedi 
GALERA « 

Cib fi faceva con un iflrumento rauficaíe : 
Igino dice, che nel vafcello d 'Argo , Oríco* 
feee queíTuficio colla fuá l i ra -

P A X Det. Vedt T Articolo PACE .. 
PAX Ecclejlce . Vedi. T Articolo SAN

TUARIO 
PAX Regís * , Vedi T Articolo P A CE 

del R e . 
* Longe debet eflTe Pax Regir a parte 

fuá , ubi refidens fuerit , a quatuor 
partibus locr i l l ius ' , hoc efi: quatuor 
míl l iar ia , & tres quarentena; , & no-
vem pedes, & novem palaaae, Se no--
vem grana hordei ,:, &c.. Leg.- Edui* 
Confeff. 

A d PACEM rediré y riraetteríí alia pace, é' 
quando-una perfona é rimefl'a nel beneficio del
la pace del Re*. Vedi OUT-IAWRY . 

* Rex poteft daré quod fuum eft, hoceíl 
pacem fuam , quatn utlagatus amifit ¿ 
BraBon Lib. 3*. 

P E C C A N T E neí laMedic ina , un epíteto 
da-
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áato agli umori de! corpo , quando pecca-
no o difettano nella quantita, o ntllaqua-
Jita ; cioé quando fono o morbofi, o in fover-
chía copia. VediUMORE. 

La maggior parte delie malattie proviene 
dagli umori peccanti , che fono o da correg-
gerficon degli alteranti, e deYpecifichi, o da 
evacuarfi . Vedi MALATTIA , &c . 

P E C C A T O , una vioiazione, o trafgref-
íione di qualche legge o coraandamento di 
D io . Vedi LEGGE eTRASGRESSÍONE. 

Platone definifce il percato per nonsoqual 
cofa , vuota o priva di numero e di raifu-
ra; contrappoíiamente alia virtü .3 ch' ci fa 
confiílere ne' numeri muficali , &c. Vedi 
VIRTU' , KHYTMUS , NUMERO , Misu-
R A , &C. 

Coereníemente a cib , Suarez oíferva che 
un'azione diventa peccaminofa , col man
car' ella di una giufta commenfurazione ; 
imperocché ficcome ogni cofa miíurata fi r i -
ferifce a qualche regola , dalla quale s'ella 
devia, divenía incommeníurata: e ¡ficcoine 
Ja regola della volonta dell'uomo é la leg
ge di Dio : cosí , &c . Suarez aggiugng che 
tutte ie a7Íoni cattive fono proibite da 
qualche legge divina ; e che quefta fi r i -
chiede per la perfezione della divina Pro-
videnza, 

Simplicio, e dopo lui gli ScolaíHci afseri-
fcono, che í lma le non é una cofa pofitiva, 
contraria al bene ^ ma un mero difeíto e acci
dente. Vedi MALE . 

I peccati fi diílinguono in origínale ed attua-
l e . Vedi ORIGÍNALE ed ATTUALE . 

I cafuiñi diflinguono i peccati attuali in 
w o r t a l i che fon quelii i quai ci fan perderé 
ia grazia di Dio ; e venial i , che foli fon 
perdonati , come peccati d' infermita , non 
di malizia . Vedi VENÍALE . 

I Teologi non fono ben d' accordo fra 
loro , che cofa fia i l p e í m o controloSpirito 
Santo. 

PECE, Pix , una fpezie tenace di fugo 
o gomma , che fí cava da' legni pingui , 
principalmente da' pini e dagli abeti ; ufa-
ta ne'vafcelli , nelle navi, &c. per impe
rarle &:c. nella Medicina, ed in varié al-
tre arti . 

La pece é propriamente un fugo della 
icorza della picea , o dell'albero del pino; 
e 11 concepifce , non eífer altro che i l fuo 
OJL0 J ifpeffito , e venuto ñero , piíi che 

nel balfamo , Vedi CORTECCIA , e BAL
SAMO.. 

I I método di eftrarre o di procurare la 
pece fi é , con fendere V albero in piccoli 
toppi , che fi raettono in una fornace che 
ha due aper íure , per una delle quali fi met-
te i l fuoco, e per l'altra fi raccoglie la pe
ce y che ñillandó dai legno fcorre lungo i l 
fondo della fornace in bacini o ricettacoli, 
collocati a tal uopo. — I I fumo che v i é 
denfiílimo, le dva i l color ñero che ci trovia-
mo . — Aicuni vogüono chela noñi 'npece co-
mune fia folo l'ultima che fcorre, e la prima 
fia la pece liquida. 

Wheeler ci da un' altra maniera di efirar 
la pece , che ufafi nel Levante . — Scavafi 
una buca o foíTa nel terreno con due canne di 
diámetro fulla fommita, ma che fi va rif lr in-
gendo íecondo che piu affonda : P empiono 
quindi di rami di pino , fenduti in fcheggie. — 
La fommita della buca allor fi cuopredi fuo
co, che abbruciando tutta la materia giu fin 
al fondo, ne difiilla e fcorre hpece fuord'un 
buco , fatto i v i appofla . 

La pece acquifla differenti n o m i , fecondo 
le fue differenti preparazioni, colori , equa-
l i t a . Qiiando diíiilla dal legno , chiamafi£¿T-
ras , ma poi aífume un doppio nome ; la 
piu fina e piü chiara chiamandofi galipot , 
s la piu greggia o groífa , barras marmo-
rato . 

Del galipot fi fa quel che noi cbiamiamo 
pece bianca , o pece d i Borgogna , che non 
é altro che i l galipot liquefatto con olio di 
trementina , abbenché alcuni vogliano che 
fia una pece nativa, defullante da un albero 
refinofo, i l quale crefee nelle montagne del
la FrancaContea. Del medefimo galipot fi 
prepara la ragia j facendo bollire la pece tina. 
certa confiüenza , e facendola su in pañe o 
ÍHacciate . VediRAGiA . 

La pece ñera , che é la veta, pece, é , di-
cono alcuni, i l galipot liquido, abbruciato ; 
e ridotto nella forma e confiftenza in cui la 
vediamo, col raefcolarvi del catrame, finché 
é caldo. 

La miglior pece ci vien recata dalla Sve-
^ia e dalla Norvegia . — La fuá bonta con-
fifte nell'eífere di un colore ñe ro , fplendente , 
fecca, e rompevole. 

PECENavale , Pix navalis ^ é quella che fi 
cava da'pini vecchi , íchierat i , e bruciati , 
comeilcarbone. —Quefis , con una nnftura 
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cli ftoppa o di gomene battute , fene per 
i ' impeciamento de'vafcelli. 

PECE Navale é anche una denominazionc 
¿ata a quella che fí rafchia dai fianchi de' 
vaícelü vecchi; e che fi fuppone avere acqui-
ílata una virtü aíh ' ingente, col mezxo dell' 
acqua faifa . Serve a fare degli erapiaftri i ab-
benché fia certo che gli Speziali ordinaria
mente v i foítituiícono la pece ñera comunc 
in fuá vece. 

VECE Greca, oSpagnuola, é la f̂ci? bollita 
nell' acqua , fin che abbia perduto i l fuo 
odor naturale : si che divenra íecca e pie-
ghevole. 

GH antichi la chiamavano colophnia , 
da Colophon Gittk deila Grecia , donde fe 
n'afportavano grandi quaníita . Vedi Co-
XOFONIA. 

Olio di PECE, oleum PICINUM, é un olio 
procacciato dalla pece, con feparare la mate
ria acquea che nuota fulla le m mi ta della 
pece- liquefatta . — Qiieft,c//o, per le gran
di virtü aítribuitegli , é anco chiamato^/-
famo di pece. 

PECK , una mifura , od un vafe che 
f i adopera in Inghilterra , nel mifurare i 
grani , i legumi, e fimili cofe fecche. Vedi 
MlSURA . 

\ \ peck di WincheRer, che c la norma giu-
fía di quella mifura, contiene án^ gallóns ; 
ciafcun gallón pefando in circa otto lire T r o / . 
"Vedi GALLÓN , e TROY . 

Quattro pecchi fanno un bushel o ftajo ; 
quattro ftaj un comb ¡ o carnock. Vedi STA-
JO , e BUSHEL . 

P E C Q U E T I Dutlus, nell 'Anatomía , i l 
clutto torácico ; cosí chiaraato da Pecqueto fuo 
ícopritore. Vedi THOR ACICO . 

P E C T E N Arboris nella Botánica , é la gra-
nitura del legno di ogni albero . Vedi LEGNO 
c ALBERO . 

P E C T E N , nell' Anatomía , s'ufa da al-
cuni Autori per dinotare la pubes , o la 
parte inferiore dell' hypogañrium ; che fuol' 
cííere coperta di peli . Vedi PUBES , e PE-
CTINIS . 

P E C T I N E U S , e PECTINÍEUS , nella No-
tomia , i l terzo de' 15 mufeoli della cofeia \ 
cosldetto, perché ha la fuá origine nella par
te dinanzi dell'OÍ pe&inis. Vedi Tav. Anat. 
( Myol . ) íig. 2. n. 35, 

La fuá inferzione é nella cofeia , fotto i l 
trochanter finiüro . I I peÜineus} col pfoas e 

PEC 
oolP Iliacus , tirano la cofeia innanzi, c pe? 
confeguenza la piegano . 

P E C T I N I S O / , nel l 'Anatomía , V iftcff0 
che V OÍ pubis. Vedi OÍ PUBIS. 

P E C T O K A L E , nella LeggeEbrea. Vedi 
RAZIONALE . 

P E C T O R A L I S , ne l l 'Anatomía , un mu-
fcolo , che oceupa quafi i l petto intero , § 
move i l braccio all ' innanzi. 

S'origina per un carnofo e femicircolare 
principio, dalla clavicula, dallo í iernum, e 
dalle cartilagini delle fei cofiole fuperiori ; 
e coprendo una gran parte del petto, s'¡n-
íerilce per mezzo d'un tendine corto , ma 
forte e largo nella parte fuperiore ed inter
na dell' huraerus, tra-il bíceps e i l deltoi
des . Vedi Tav. Anat. ( Myol . ) Fig. 1. 
num. 22, 

Le fue fibre, vicino a cotefta inferzione , 
difpongonfi in forma della lettera X Tune 
col!' altre . Quelle che vengono dalla clavicu
la , o dalle prime cofle , fono fulla banda infe
riore del tendine, e quelle dalle cofle inferio-
r i , ful lato piu alto del tendine. 

I Naturalifli oífervano un contrafegno fpe-
zíalc della Providenza nella mole e nella for-
za del vnvkcAo peBoralis in varj animali. Per 
1'azione di queflo mufeolo , íi compie princi
palmente i l vo!o degli uccclli : e percib egli 
épiü grande e piu forte negli uccelli appunto , 
che in altri animali , non fatti per volare . 
Vedi UCCELLO . 

Borelli oflerva, che negli uomini i mufeo
l i pettorali fono píceíoli ; appena la 5o.ma 
o 7c.ma parte di tuíti gli altri mufeoli: ma 
negli uccelli fono oltre mifura grandi, egua-
gliando , anzi fuperando nel volume e nel pe
lo tutti gli. altri mufeoli dell'uccello infierne > 
Vedi VOLARE . 

PECTORALIS interñus . Vedi TRIANGU-
LARIS . 

PECTOR1S O Í , l'ifteíTo che lo Jlcrmm. 
Vedi STERNUM . 

PECTORIS Triangularis . Vedi V Artícelo 
TRIANGULA RIS . 

P E C U L A T O , PECULATUS , nella legge 
civile , i l delitto di ladroneggiare i ! din aro 
pubblico, in colui che ne ha i l maneggio, che 
lo rifeuote , o locuftodifce i cosldetto, quafi 
pecunice ablatio, 

1 giureconfulti ufano la parola peculatus 
per ogni furto di cofa o facra , o religio-
í a , opubblicaj ofifcale. — 1\ peculato vien 
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proceííato c attaccato anche BeU'erede d d 

Vedi FURTO, e SACRILEGIO. 
P E C U L I A R E , o P r i v i l e g i a t O ) nella leg-

ge Canónica, una Parrocchia, oChiefapar-
ticolare , che ha giarisdizione fuá propria , 
per le approvazioni de' Tefíamenti , &c. 
cíente ¿tell' ordinario e dalle Curie Ve-
fcovili. 

V i íbno delle peculiari regle , e AtWtpecuüa-
r i deirArcivefcovo. 

La Cappella del Re é una peculiare regia ^ 
efente da ogni g!urisdÍ7Íone ípiii tuale, e r i -
fervata alia vifíta ed al goveruo i.mmediaío 
rieilo ÜeíTo Re, che é F Ordinario fupremo , 
Vedi CAPPELLA. 

E un privilegio antico della Sede di Can-
torberx , che dovunque vi fono de' poderi , 
íignorie &c. che le appartengono , diveiata-
no eíenti daH' ordinario , e reputaníi come pe
culiari , e privilegiate . 

P E C U L I O , PECULKJM* , i l fondo o ca-
pitale , che una perfona la quale h nella po-
deüa o proprieta d' un' altra, come un íer-
v o , un minore, &c. acquiftar pub colla fuá 
induílria , fenza aver fondo od afíiñenza da! fuo 
fuperiore, padre , o padrone; raa 1'acquifta 
meramente colla lor permiffione. 

* La parola e dirivata a pecunia & peco-
ribus; perche f intera facolta anticamen-
te conjijlea in dinaro e hejliame . Vedi 
MONETA . 

I I PECULIO, ha luogo anche tra'Monaci , 
c Religiofi , ed é quello che eglino fi rifervano, 
e poíTedono di per loro . 

Alcuni dicono che W peculio de'Religiofi, 
quando fono prepofti ad una cura , non ceífa 
d'appartenereal Monaílero: e che la proprieta 
di eífo non rifiede mai aííolutamente ne'Reli-
giofi. Vedi PROPRIETA . 

P E C U N I A , dinaro . Vedi 1' Articolo 
MONETA . 

PECUNIA, ne'noftri antichi libri legali , 
qualche voka fi prende per beftiame; equal-
che volta per altri beni , non men che per 
dinaro Vedi BESTIAME . 

Nel]' emendazione delle leggi d'Edoardo 
i l ConfeíTore fattü da Guglielmo I . s'ordina 
che non fi pofla comprare o venderé la pe-
cumavha^ cioé i l beftiarae, falvo che den
tro je Citta , e cib davanti a tre fufficieníí 
teítimonj. 

Cosí nel Demesday, pecunia é un termi' 
ne che fi adopera bene fpeííb in vece di 

Tom, VL 

P E D 
pajiure 

2 4 Í 
pecuniam penis ; come pajiure , ad 

vill¿e 
PECUNIA Ecclejlx , anticamentc prcndeafi 

per l i beni della Ghiefa . 
PECUNIA Sepulcralis, un dinaro , che anti-

camente pagavafi al Prete , nell'aprirfí i l fepol-
ero, per bene e foliievodell'animadel Difon-
to j e che i noflri antenati SaíToni chiamavano 
Soul-fcot, ed animee fynibolum. 

PEDAGTO, PEDAGIUM, un tributo , o 
una gabella lócale che s'efige dalle perfone, 
su gli effetti, su'carriaggi, & c . ehe paífano 
per certi luoghi.. 

Levafi per lo piu i l pedagio, per riílorarc 
le ftrade , i ponti , gli argini , i laílricati pub-
b l i c i , &c. Antkamente , quelli che aveano 
i l diritto di pedagio , avean da mantener 1c 
flrade ficure , ed eífere rifponfabili di tutte 
le rubberie commeífe fopra i viandanti tra 
un Solé e l ' akro ; lo che ancor fi offerva in 
alcune parti d'Inghilterra , ed in I ta l ia , do-
ve v i fono delle guardie chiamate Stationa-
r i i , meffe per la fícurezza de'mercanti, par-
ticolarmente a Terracina , fulla ñrada tra 
Roma e Napol i . 

P E D A G O G O * , PJEDAGOGUS , VeuS'cíyu-
yo; ^ un tutore, o maetlro., a cui é commef-
fa la difciplina e la direzione d'uno fcolare, 
i l quale deefi inñruire nella Grammatica e 
in altre a r t i . 

* La vace e formata dal Greco ircû oov uya» 
yos, puerorum du£lor . 

M . Fleuri offerya , che i Greci davano i l 
norae di pedagoghi a' fervi deftinati per ac-
corapagnare i lor figli., gridarli , e infegnar 
loro a camminare , &c. I Romani denomi-
navan cosí i fervi , a'quali fi commetteva la 
cura e l'iíiruzione de'lor fanciulli. 

P E D A L I , le canne o i tubi grandi di ua 
órgano , cosí chiamate, perché fi fuonano e 
chiudono colpiede. Vedi ORGANO. 

I pedali fono i tubi i piu grandi nella 
macchina i fanfi quadrati e di legno ; per 
lo piíi in numero di 1 3 . — Son d'inven-
zione moderna 5 e fervono a portare i l fuo-
no un'ottava piu baíTo o profondo, che ¡i 
rimanente. 

P E D A N E U S , nella leggeCivile, un pic-
col giudice i l quale non ha fede fórmale di giu-
ftizia, ma afcolta le caufe in piedi e fenza t r i -
bunale. Vedi GIUDICE. 

La parola fembra formata da flans in pe-
dibus 3 ed ufafi fra gli antichi per oppoíizio-
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ne a que' Magíñrst i , che fedevano ín /ella curuli , od aveano un tribunale , collocato 
in alto. 

I /x f^m'Ramani adunque eran quelli che 
ron avean tribunale, né pretorio, ma rendean 
giu.fiíizia de plano o plano pedo,. 

Dair ,82. Novella appare che rimperador 
Zenone fíabili ;quefli pedanei , nella fede d' 
ogni provincia ; e che GiuíHniano n' erefle 
fette a Coftaníinopoli , a maniera d?un officio ; 
accordando loro i l potere di giudicare fin a una 
íomma di ^oo fcudi,. 

P E D A N T E un raaeftro di fcuola , od 
un pedagogo, i l quale profeíía d' irtruire e 
governare la gioventu, d'infegnargli 1'uma-
n i t a , e l'arti'. Vedi PEDAGOGO i 

PEDANTE vien detto altresi coiui i l qua
le effendo uomo di lettere , ma afpro ed 
incivi le , fa un ufo indifcreto deüe fcienze, 
c abbonda di critiche e d' oííervazioni im
portune,. 

Da^ier defínifce un pedante, per una per-
fona che ha piíi lettura, che buen fenfo. Vedi 
PEDANTERÍA . 

I pedami, fono femprecorredati ed arraatí 
¿i cavilli , di íbfiími , e di íillogifrni j non 
refpirano aitro che difpute, e vani l i t i g j , e 
portano una propofizione íin agü ul.timi li.mi-
l i della lógica, 

Malebranche -deferive un Pedante , come 
un uomo pie.no di faifa erudiiione , che fa 
parata della fuá feienza, e fla fempre citando 
<¡ualche autor Greco, o Lat ino, ova in t rac-
cia di una lontanaetimologia ., 

St. Evremont dice , che per dipingere la 
follia di un pedante , ciovrerrimo rapprefen-
tarlo come uno il quale volge tutta la conver-
fazione a qualch'altra cognizione o materia, 
;di cui egli h j l piu informato. 

V i fono áe pedanti di tutte le condizio-
ni , e di tut t i i gradi . Wicquefort dice , 
che un Ambafciatore fempre attenío alie for-
malita , e al decorum, non é aitro che un pe
dante poíi t ico. 

P E D A N T E R I A , o PEDANTISMO , la 
qualita , o maniera di un pedante f Vedi 
PEDANTE. 

Confiare f d efagerare le cofe picciole e di 
niun contó , fare una vana moftra di feien
za , ammaíTare Greco e Latino fenza gindi-
zio , lacerare quelli che fon di altra fen-
tenza fopra un paífo di Svetonio , di Taci-
í o , &,c. o fopra i'etimQlogia di una parola. 

P E D 
mettere in guerra tutto i l mondo , contra 
uno il quale non riceve e ,non ifpofa Cicero-
ne cosí, che s'intereffi per la riputazion di 
un antico , come fe foííe uno ftretto páren
te , é propriamente quel che noi chiamiamo 
pedantería. 
' PEDESTRE Statua . Vedi V Articolo 
STATUA 

PEDICELLO , o PICCIUOLO , PEDICU-
LUS*, nella Botánica ; é quel picciolo gam
bo, da cui la foglia , i l frutto o il fiore fo. 
no foí^enuti, e fi connettono al fuo ramo, 
p fie lo.. Vedi FIORE, FOGLIA, &c. 

* La parola e un diminutivo di pied.e , pes ? 
vel Latino* 

I fiori íi mantengon® frefehi lunga pez-
za , dopo che fono colti , colT immergere | 
jor pedicelli nell' acqua . I I gran fecreto ¿i 
confervare i fruíti per V invernó, é íigillare 
j lor pedicelli con cer-a. Le jeerafe, che han 
piíi corto pedicello, fon le piu pregiate, co
me migliori . I I pifiillo del fiore fpefíb di-
venta i l pedicello del frutto . Vedi Pi-
STILLO . 

P E D Í i E O , n E A I B O S , nell' antichi
ta . i — LaCi t ta d'Atene fu anticamentedi-
vifa in tre difíereníi quartieri ; uno fulla 
china di un colle; un aitro fulla fpiaggiadei 
mare; ed i l jerzo in una pianura frammgz-
zo agli altri :due., 

Gl i abitatori della mezzana regione eran 
chiamati mSiaioi * , Pediai ; ovvero fecon-
do Ariflotele , Pediaci : quelli della colli-
ria , Diacrii j e quelli del i ido, Paralii ? 
Vedi DIACRIO , 

* La poce e fermata dal Greco mS'tov 9 
pianura . 

Queüi quaríieri componeano per lo piu tan-
te differenti fazioni: Pififirato fi avvalfe de 
Pediái contro i Diacrii . 

Nel tempo di Solone quando fi dovette 
fcegliere una forma di governo , i Diacrii 
lo volean Pemocratico; i Pedisi dimanda-
vano i'Ariftocrazia j ed i Paralii un gover
no mií io . 

PEDIiEUS, neir Anatomía , é il fecondo 
de' mufeoli eftenfori del piede ; donde i l fuo 
jnome. Vedi PIEDE . 

Ha la fuá origine nella piu baífa parte della 
peroné , e del ligamento annulare ; & é divi-
íb in quattro tendini, che s'inferifeono nella 
parte efierna della prima articolazione de'quat-
tro dit i del piede . 
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11 fu o ufo é flendere i l pledc infiera coi 

t r i ino degli eñenfori r chiamato extenfor com-
munis. Vedi EXTENSOR . 

PED1CÜLARIS * morbus ^ nella medici
na , ü mal de5 pidocchi \ i l quale nafce da 
tina flraordinaria corruzione nelcorpo, che 
señera un1 infinita quantita di pidocchi su la 
pelle.' Vedi PHTHIRIASIS O-

f La parola viene dal Latine' pediculus' $ 
pidocchioa 

Si dice che Erode fia morío dal mal di pi-
aocchí, o pedicularis, 

PEDIS abfcijjlo , i l tagliare un piede \ ga-
fíigo 5 che anticamente s' infiigea ín quede 
íioftíé regioni í ficeome appaí dalle leggi di 
Guglielmo i l Conquiíiatore . Interdicimus ne 
quis eccidatur , vel fufpendatür pro aliqua 
culpa , fed eruantur oculi , abfeindantur pe
des , vel tefliculij velmanus^ &c. Leg.WtlL-
cap. í . -— Cosí Ingulphus y fub peéna dexteri 
f u i pedii , &c. 

PEDÍS minimi digiti abduBor. Vedi F A r -
tlcolo ABDUCTOR . 

j iddtíSíor pollicií PEDÍS . Vedi T Artícelo 
ÁDDUCTOR . 

Dorfum PEDÍS. Vedi rArticoloDORSUM. 
Flexor pollicis PEDÍS Vedi 1' Articolo 

FLEXOR . 
PEDÍS Interoffet . Vedi i5 Árticolo INTE-' 

ROSSEI . 
PEDÍS Perforans . Vedi V Articolo PER

FORA NS b 
PEDÍS Perforatus . Vedi F Árticolo PER-

FORATUS. 
PEDÍS Tranfverfalis . Vedi F Articolo 

TRÁNstERSALÍS . 
Tranfcripttó PEDÍS finis. Vedi 1'Árticolo 

TRANSCRIPTIO . 
PEDITUM Arraiatio . Vedi V Articolo ÁR-

ÍUÍATIÓ . 
PEDOMETER *, OPODOMETER, un iíírtí-

ffiánto raeccauico, in forma d'oriuoloj che 
confía di varié ruóte con denti $ che pren-
donó ,- o iflcañrano F un jelFaltro : tuttedi-
Ipofte nelFiüéíío piano ; che coi mezzo di 
una caíena o cofdkella atíaccata al piede 
<Si un uorao , od allá ruota di un carro , 
afanzano un' ¡ntaccatura' ad ogni paífo , o 
ad ogni rivolinione dclla ruota; cosí cheef-
lendo íegnato ií numero fuiroríodi ogni ruo--
ta , fi pub numerare i paífí, o mifurate efat-
tamtnte la diitanza da un luogo aii'altro. Ve-
OIPERAMBULATOR. 
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* L a voce e formata dal Greco w»? , peS j 
piede j- e {nrpov, mifura. 

PEDOMETER, íi prende qualche volta peí-
una ruota da prender lunghezze, o piante t 
iftrumento1 ufato nei mifurare leflrade. Vedi 
PERAMBULATOR, 

PEDRERA , o PETRIERA f un piccolo 
pezzo di artiglieria , che fi ufa a bordo de1 
Vaícelli ; e íi fcaricano con eííb , chiodi y 
ferro rotto , e pallini fopra un nemico che 
tenta di abbordare . Vedi ARTIGLIERIA , c 
MORTARO 

Sonó d'ordinario aperte fulla braga; e la 
loro camera, od i l luogo ove fi carica que-
fto pezzo é fatta per ifcoppiar da quel ver-
fo , in luogo di canearla perla bocea. Vedi 
CAMERA 

P E D U N C U L I , nclF Anatomía , duepro-
ce fli medullari del cerebello , pe' quali co
te íl a parte é congiunta alia medulla oblon-
gatá * Vedi C E R E B E L L u M s e M E 
D U L L A . ' 

Wil l is f che primo diede loro ií nome * 
oííervb in eíTi tre proceíTi diftinti di qua e 
di la , i due primi de' quali van verfo i te-
fíes , i fecondi a dirittura dal cerebellurrt 
•alia medulla oblongata, tagliandofi a forma 
di X cos primi , e quafi legando i l proceíTus 
annularis. I I terzo , forgendo dal proceíío po-
íleríore del cerebello , s' inferifee nella medul
la oblongata ; parendo fimile ad una corda ag-
giunta ad eífa. 

PEERAGE, é la dignit^a di un P W , an-
neífa a un Ducato, ad una Contea, ad una Ba
ronía , &c. Vedi PARÍ . 

I Re d' Inghilterra e di Francia conferí-
feono i l peerage a lor placeré. I I Fu Re d' 
Inghilterra ofFerfe al Parlamento di rinunziare 
a quefta parte della fuá prerogativa j e di l i 
mitare i l numero á t P a r í , -

La ragione su cui infifteva, fi é ií difor-
dine e detrimento pubblico , provegnentc 
dalF arbitrario e fmoderato ufo di quefta pre-
fogatlva; eífendo per eífa in poter del Prin
cipe, di gittare e intrudere quante mai fue 
creatare gíi piace , nella Camera alta del 
Parlamento o 

I dodici Pari creati ín una voíta nelF'ul
timo regno, eran' un forte argomento in fa-
vore del bilí &\ peerage, Ricordafi per un det-
to del Re Cario, che fe i fuoi amíci gli avef-
fero potuto foíamente afficurare la Camera 
de' Comuni , egü averebbe poíta tutta la fuá 

H h 2 fchi¿-
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fehiera di guardie nella Camera alta , nía fa-
rebbono ftaíe i Parí.. 

PEGASO, tra i Poeti, un cavallo che fi 
finfe che aveffe Pal*; edéque l lo , su eui fa-
voleggioífi eífere montato Bellerofonte, quan-
éo combatté la Chimera Vedi C H r-
M E R A . 

L ' aprire del fonte d' Hippocrene ful mon
te Elicona, afcrivefi ad uu colpodeH'unghia 
di Pega/o. — Si finfe chene fcorreíTe e íug-

F E G 
vía fin ful Cielo i dove divento una Co« 

ík l laz ione. Di qua 
PEGASO , nelí' Afironomia , i l nome dí 

unaCofteilazione dell' Emisfero Settentr¡ona-
h , ni forma di u« cavallo volante. Vedi Co-
S TE LLAZIONE. 

Le fue íteHe nel Catalogo di Tolomeo-fo
no 20 , nelTiconiano 19 , nel Britannico 95,., 
Le cui longitudini, latiíudini-, magnitudini y 
&c.- fono come fe§.ue. 

Nomi e fituazimi áeüe 
Stelle r-

Preced. Nel triangolo fopra- la» boaca 
Settentr. Jt Pegafa 

La bocea di Pegafo 
Pofter. e raerid. nt l triangolo 
BJei calcagno-del pié preced»-

10 

Merid. di due nel cap-o' 

Nel preced. ginoechitl .' 

Settentr. nel capo . 

Nel- calcagno del pié di dicír©? 
3.0 

^ Longitud, 
era 
!3 

0 /• ^ 
^ 25 58 39 

29 49 57 
24 43 4* 
24 3Ó 55 
29 49 32 

n 37 5 6 
25 21 3o 
27 33 32 

y i o 41 04 
4 37 10 

25 39 21 
3 34 17 
2 04 04 
8 25 1-3 
8 IQ 10 

6 54 27 
t 3^ 20 
Ó l ó 21 
I ' 06' 39 
3. 01 42 

2 51 41 
o 58 06 

39 57 
ío 04 09 

8 31 30 

2 28 46 
í 5 04 15 
8 48 51 

*5 15 13 
*9 42 07 

Latitud. 
Sett. 

o / /J 

33' 18 39 
36 09 30 
19 38 14 
18 46 05 
31 28 35 

15 21 4 ° 
18 22 36 
22 07 16 
29 02 49 
3Ó 39 05 

15 06 59 
34 05 rd 

28 58 
15 40 
46 07 

28 
40 
3S 

36 07 07 
23 ó r 46 
17 4Ó 20 
19 o ó 36 
23 37 20 

21 47 57 
15 42 01 
37 40 34 
34 16 48 
30 y-f 42 

1^ 2r 48 
4 f 03 45 
29 58 44 
40 59 52 

44 24 3o 

4 
4 5 

ó 
6 

6 ' f 

¡ ^ 

3' 
4 5: 

4 

& 
6 
6 
& 

i ó-
" 5' 

7 

5 
5 
6 
4 

ó 7 
4 í 

5 

% • 



JJomi e fituaz'toni delk 
S telle. 

Una pieciola attacco all] orecchia 
Settentr. neirorecchia, oú una informe 

jq-ella cima di tu t te , p-reced. del piceolo A 

Settentr. del Triangolo 

foíleiv e merid. ne! medefiraa-

PEG «4 i 

^ Longitud. 
CfQ 

Creced, delle ílelle contig. nel eolio* 
¡Merid. nel ginocchio pofter. 
Scttent. nel racdcílrao ginocchio-

45 

l- 'ult ima delle eontig. nel eol lo_ 
Preced. delle due nel petto 
Subfequ. 
Settentr. di due nel corpo princ* 

5° 
Merid. delle íkíTe 

Me\ principio della gamba deref. Sebead 
Ne i r humero deH'ala Marfcab del eolio 

Preced. delle fettentr. nel piccolo Q 
Quella íotto Sc-heat. 
Preced. delle merid. in O del eolio» 
tJlíima delle fettentr.-
Ult ima delle merid. 

6 o 

Sett.- di due fotto l3 ala nel corp# 

Preced. di 5 nella panciá^ 
H 

Preced. di due dietro Marícab-
Seconda e fett. nella panda-
Merid. di due fotto l ' ú » 

7* 

4 48 30 
7 37 52 

15 10 5Ó 
55 2.6 

5 42 45 
11 

6 08 55 
8 11 58 
6 33 16 

19 41 51 
X 13 48 43 

15 o 29 
í 5 l7 33 
11 59 oó 
20 35 43 
21 24 12 

16 29 36 
15 37 19 
18 43 48 
20 03 20 
13 57 CE 

14 14 OÓ 

n 5ó 37 
id 21 59 
25 02 13 
19 09 13 

17 14 16 
24 28 48 
17 31 19 
18 06 39 
|8 03 32 

20 16 3,5 
27 53 4o 
26 44 08 

% o 10 
1 

3 U 
11 12 

% 25 50 08 
22 10 23 

Y 02 09 28 
X 27 38 15 

39 01 51 

Latitud. 
Sett. 

15 01 47 
20 51 42 
35 34 03 
28 34 40 
13 09 56 

13 21 09 
17 18 50 
12 53 28 
38 29 08 
27 09 30 

25 54 02 
25 5á 59 
17 42 03 
34 25 43 
35 07 o í 
25 05 48 
18 27 18 
28 48 12 
29 23 32 
15 43 34 

14 30 06 
25 11 47 
16 4/5 18 
31 08 06 
19 24 37 

*3 53 52 
28 28 30 
12 58 10 
13 57 58 
12 47 24 

29 13 44 
05 17 

25 33 57 
31 3* 39 
32 39 oí 

22 44 22 
H 57 25 
32 52 21 
24 47 52 
2(5 09 20 

en? 
3 
6 

M 
5 6 
6 7 

5 
6 7 

6 
6 

6 7 

6 7 
6 
3 

5 6 
3 

6 
5 
4 
4 
6 

2 
2-

5 ^ 
ó 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

% 
6 

0 7' 
<5 

;ó 7 

Momü 
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Nomí e fimazíoni delk 

Stelle. 

Quella di d!etro Markab 
Quella in una linea dritta; colla 6g\ c ¿3'< 
Terza- c media nella pancia 

75' 
Preced. nel mezzo dell' ala 

P E G 

Quarta nelía panela 
Merid. di cinque nella pancia-

8o 

Media nel mezzo dell5ala 

Sett, nel mezzo dell' ala 

Settcntr. neli' eílremita dell' ala 

NelF ombilico « la teña d'Andromeda' 

pó

c ima o punta delT ala, Algenib 

Merid. nell' eftrem. deli'ala. 

^ Longitud. 
ora 
P 

X 23 45 06 
29 04 02 

Y 03 35 42 
4 56 31 

X 27 25 39 

Y 

X 

28 12 34 
28 23 55 
2<5 00 19 

4 46 00 
5 45 24 

27 24 45 
2 57 24 
1 49 59 

28 22 33 
3 03 OÍ 

5 45 5 ° 
7 37 33 
2 22 00 
9- 58 50 
5 09 17 

2 25 18 
4 49 5o 
7' ^ 4 2 

Latitud. 
Sett. 

14 45 25 
23 10 09 
31 01 57 
32 53 00 
17 37 36 

19 00 48 
16 40 02 
11 07 40 
28 18 05 
27 1(5 20 

9 24 24 
20 32 38 
18 13 41 
10 45 59 
20 35 00 

23 09 16 
24 34 42 
11 42 38 
25 41 00 
15 4^ 15 

9 13 22 
12 35 12 
17 01 40 

ero 
a 

5 * 
6 
6 
6 
7 

6 
6 

5 6 
6 

7 
6 
6 
6 

6 
6 

5 6 
2 
6 

5 
2 

PEGMATES y o piuttoílo PEGMARES 
nell' antichita un neme dato a certi gladiato-
r i , non meno che a certi artefici, apprello i 
Romani . 

Gl i antichi alie volte efibivano fpetíacoli 
o moííre di certe macchine rnoventifi, chia^ 
mate pegmata : erano quelte come palchi va
riamente adornati , alquanto alia maniera di 
quelli , che in oggs s'erguno per l i fuochi 
art if í i ial i . 

Queíti palchi facendofi- per c fíe re mofíi y 
e follevati in alto, o gittavano neil'aria le 
materie ond'eran carichi; e fra Taltre cofe, 
degli uomini , i quai ve ntvano cosí faenfi-
ca t i , per daré diverrimento al popólo; o l i 
precipitavano in buche fatte tiel terreno 
dove accendeaníi i loro roghi funebri j , o negli 
ant r i , e nelle conferve di fiere. 

Ora, e la mifera gente a queflo modo fa-
criñeata, e coloro Üeífi che facean le macchi"• 

ne , e íe metteano in moto , eran" chiámati 
pegmater y o pegmaref. 

Secondo Caíaubono raettevafi i l fuoco al 
palco ; ed i pegmates avean da falvarfi per 
mezzo alie fiamme ed all ' incendio della-
raacchina . 

Lipfio foíamente dice 5 che i ^ m ^ r w era-
no que' gladiatori , che combatteano fopra' 
palchi eretti a tal fine. 1— Eran'anco chiá
mati petauYÍflce\ q.d. volanti; perl ' aria. Ve-' 
di GL A DT ATORE 

PELAGI^E*r nella Storia Naturaíc , uff 
termine y per efprimere que' nicchi, o pefci, 
che non ma i , o di rado íi trovano vicino a' 
lidi ; ma ñanno fempre nell' alto o profondo 
del mare , o la dove il mareép i i t dalla térra 
lontano. VediCoNCA.^ 

* La parola e formata d a l Greco tfíXayio;, 

marino , che appartiene al mare. 
P E L A G I A N I , Eretici antichi, ben noti 

nella 



liella Chiefa pegli fcritti di S a m ' ^ g o í l i n o . 
Vedi -ERÉTICO,. 

L'Autore di queipa Setta , Pelagio 4 pro-
priamente zhmmato Morgan , fu un Monaco 
di Banchor; m a gli Eruditi n o n fan ben di
j e fe íofle tKMonaftero di Banchor nei Prin-
eipato di Galles,, o quello , ,del me-deíimo no-
me, edOrdine nell'Irlanda, Ma egli fu con
temporáneo con San Girolamo e con Sant' 
AgoÜino , e Jafcib i l Cuo paefe per andaré 
a vivere mell1 Oriente , fecondo ilcoftume de' 
Monaci di que'tempi; i quali non erano affif-
fi c legati a cafe paríicolari 3 ;Conie quelli del 
tempe noñro . 

Pelagio aírGlutaraeníe negava 51 peccato 
origínale , e tenea che egli fofle tina mera 
invenzione di Sant' Agoíiifio , ed infegnava 
che gli uo.mini ,fo,no affatto padroni deile lo
ro azioni, e perfetlamente libere creature : 
in contrappofto a qualunque predeftinazio-
ne, riprovazione, elezione, &c. Vedi iVc-
•cato ORIGÍNALE, PREDESTINAZIONE, e SEMI-
PELAGIANJO 

Ei confeflfava in f a t t i , che la natural po
tenza dell' uomo non avea bifogno d' cííere 
,ajuta ta colla divina grazia , che lo rendefle 
atto a operare la iu.a falvezza; ma percote-
fta grazia , egli folo intendeva Fefteriore af-
í i íknza , cioé ie dottrine ,della legge e del 
'Vangelo. Vedi GRAZIA.. 

Quantunque , allorché veniva egli ñret ío 
dalle parole ,di SanPaoío , Deus eji enim qui 
eperatur in nobis , & C . confeffaíTe che Dio é 
quegli infatti , i l quale ci fa yolere cib che 
é buono , quando ci rifcalda , ed eccita con 
la grandezza della gloria che abbiamo da 
cttenere , e con le promeffe de' premj ; 
quando ci fa amarlo col rivelare ja fuá fa-
pienza, &c , 

Quefte fono Je proprie parole di Pelagio , 
íiccome fon cítate da Sant' Agoftino ; che 
lo confuta , e mofíra che oltre quefte gra-
zie efteriori , fe ne richieggon dell' altre , 
real i ed interiori * 

Pelagio confeíTava in oltre, che la volon-
ta dell' uomo é per veri ta ajutata da una 
vera grazia .5 ma aggiungea che quefta gra
cia non é aflolutamente neceífaria perché 
poffiam vi veré bene i ma folamente ci aju-
ta a fado con piü di facilita / 

Giuliano, un de'fuoi feguaci, nulladime-
no trafeorfe piu in la ; e confefsb , che 
l affilienza della grazia era aíToluumente 
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neceíTaria per renderci idonei a fare opere 
perfette.. 

Jn realta , la gran dottrina de' Pelagiani 
era , che un uomo potea adempire tutti i co-
mandamenti di Dio col mero poter naturale ; 
e che i doni della gnazia erano folamente ne-
ceiíarj per renderlo atto a operare piii fácilmen
te, e piü perfettameníe. 

P E L E C O Í D E S * , nella Geoinetna , .una 
figura , in forma di u»' accetta. 

^ Donde e'dir 'tvato i l norme ; imperocche la 
voce Qreca WÍKÍKUÍ ftgnifica accetta ; c 
a h í , forma ; g. d> in forma d' ac
cetta . 

•Tale é ;:la figura B CjD A , Tav. Ceometr, 
fig'45- contenuta fotto i duc archi quadran-
tali inverfi A B e A D , ed ¡I femicircolo 
B C D . 

L ' área pelecoides é dimoftrata eguaíc 
al quadrato A C ; e quedo , di nuovo , al 
rettangolo E B . — Ella i eguale ai quadrato 
A C , perché le.mancanodel quadrato fulla man 
iiniílra i due fegraenti A B ed A C , ciic 
fono eguali ai due íegmenti B C e C D , 
che fon que! tanto end' ella eccede falla 
man dri t ta . 

PELLE , nel l 'Anatomía , una membrana 
grande e denfa, diftefa fopra tutto i l corpo; 
che ferve come d' órgano efterno del fenfo, e 
come copería ed ornamento d̂ell.e pard che 
fon di ío t to . 

La pelle confia di tre par t i ; deireílerna, 
chiamata \a cutícula, o epidermis. Vedi CU
TÍCULA . —• Della parte di mezzo , ,chc 
¡chiamafi i l corpus reticulare , perché é foras;-
chiata con un gran numero di buchi, a gui-
fa di una rete, o di uno üaccio , Vedi RE
TICULARE . Della in t ima, od eftrema , cioé 
la cutis , ch 'é ;una foftanza fibrpfa , reíruta 
coir eftremitadi delle arterie , delle vene , 
de'nervi^ de'tendini, &c. Donde puré for-
ge un gran numero di piccole eminenze , 
cbia.ma,te papilla piramidales . — VediTí7i ' . 
Anat&m. ( M y o l . ) Fig. 8. Vedi anco CUTE, 
,e PAPILLA.. 

E l i ' é parimenti corredata d'infinite glan-
.dule , chiamate glandule miliari ciafeuna 
delle quali ha i l fuo dutto eferetorio che 
paífa infiera colle papille piramidali , per l i 
buchi del corpus retitulare , e termina alia 
cutícula. 

I moderni vogliono che le papille fien V 
órgano del tatto ; e che i vafi eferetorj fer« 

vano 
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vano a portar fuori la materia della traípi-
raiione , che íeparafi dal fangue nelle glandule 
mi l i a r i . Vedi M I L I A K I Glandule , TRASPI-
R A Z I O N E , e T A T T O . 

La nutrizione , olTerva M . Perrault , cb-e 
qualche volta introducefi per turto i l corpo 
degli animali , ne' pori delia peile . Le fot-
t i l i foftanze delle materie nutrizie appHcate 
eñernamente a cotefli corpi , trovafi che l i 
penetrano , per miíchiarG col fangue e co' 
fughi, ed i v i affimilarfi . Qutüa é la cagio-
ne , aggiunge egli , perché i cani de'macel-
laj , i cani gira-ípiedi , & c . per lo piü fono 
gralli ; e né piu né no en o i rnacellai fteífi , 
i cuochi & c . M . Dodart ftabilifce , che le pian
te ricevono una gran parte del loro alimento 
dalla fccrza o buccia efterna, e non in tu i to 
dalla radice . Vedi RADICE . 

PELLE , nel coramercio , paríicolarmente 
íígnifica quelia membrana , che fi ícortica 
da!!'animale , per prepararfi di varié manie
re e per molte man i dal curandaio , dal con-
ciapeiii, dal pellicciaio , dal facitorc di per-
gamene & c . e convertíríi in coiame , & c . Ve
di CONCIAU Pel l i , &c. 

L'ufo delle pelli é antichiffimo; le prime 
veíH nel mondo eífendoíi fatte di eííe . I 
Danefi ed altri popoli Settentrionaii, per un 
iungo íerapo fi fono vefliti di p d l i i — I mar-
rocchini fono fatti dipelUái certe capre dt ípe-
zialrazza. V t d i MARROCCO . 

La pergamena fuol effer fatta di pelli di 
pécora ; qualche volta l'é di pelli di capra. 
Vedi PERGAMENA . — L a vitellina é una fpe-
zie di pergamena fatta del!a/?í//i? di un vitel-
lo abortivo , o almeno di un viteilo la t ían te . 
Vedi VITTELLINA -. 

La vera camoccia, é fatta della pelle di un 
animale deU' ilfcífo nome ; benché fpeífo íi 
falíifichi, e confondafi collepelli ordinarie di 
capra e di pécora. Vedi CAMOCCIO. 

I I fciagrino o zigrino fi prepara a Coftan-
tinopoli , colla parte di dietro della pelle di 
un mulo , o piuítoüo di un afino di quella 
regione , prepárala e conciata , & c . Vedi 
ZIGRINO. 

P E L L E G R I N O , PEREGRINUS , uno che 
viaggia per ftranieri paefi , e va per divo-
zione a vifitare luoghi fanti , o do ve íi ve-
nerano corpi e reliquie di Santi . Vedi RE-
LIQUIE, & c . 

11 guño e 1' ufanza di andaré in pellegri-
íiaggio anticamente prevalcva oltre modo 5 
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partícolarmeiite in torno al tempo delle ero-
ciate . Vedi CROO ATA , &c. 

Diveríi de' principali ordini di CavallerU 
furono fíabiliti in grazia de'pe/Z^Wwi che van-
no alia Terra Santa, per aíhcurarli dalle vio-
lenze e d a g r i n í u h i de'Sarraceni e degli A-
rabi, &c. Ta l i íurono l'Ordine de'CavaHe. 
r i Templar) , i Cavalierl Oípitalarj , i Ca-
valieri di Malta , &c. Vedi ORDINE , TEM
PLARIO, MALTA , Scc. 

P E L L I C A N O , o PELECANO , appreflb i 
Chimici , una fpezie di vafe doppio , ordi
nariamente di vetro; che fi ufa nel difiiliare 
liquori per circolazione.. Vedi DOPPIO vafe, 
e C l R C O L A Z I O i N E . 

PELLI CANO , é anco un iftrumento Chirur-
gico, per cavar clenti. 

PELLICANO , e finalmente i l nome di un 
antico pezzo d1 artiglieria che porta una Palla 
di fei libbre^ dai Francefi fi fa d'otto piedi e 
mezzo, e dagli Ollandefi nove piedi lungo . 
Vedi CANNONE , &c . 

PELLI CU L A * , una tenue membrana , 
od un fragmento di una membrana o pelle. 
Vedi MEMBRANA . 

* La parola e un dimtmtirw di Tpellis . 
L'epiderma o la cuticuia , é una piccicla 

pdlkul'a) che copre i l derma, la c u t e , © la 
pelle. Vedi CUTÍCULA . 

Le valvule delle v e n e e delle arterie fono 
pelltcule infenfibili , che s' aprono e chiudono 
per ajutare la circolazione . 

Quando una foluzione chimica é fvapora-
ta ad un gentil calore, fin che vi fi veggafo-
pra una fottil pellicina , chiamafi tale evapo-
razione, fin alia pellicula ; ove rimane appun-
í o tanto liquore che baÜa per tenere i íali in 
fufione . Vedi EVAPOR AZIONE . 

P E L L U C I D I T A ' , diaíaneita , o trafpa-
renza. Vedi TRASPARENZA , &c. 

P E L L U C I D O * , un termine deirifieíTa fi-
gnificazione che diáfano , o trafparente . Vedi 
TRASPARENTE, &c. 

* La parola e fórmala dal Latino pelluceo » 
o perluceo, io r i [píen do per mezzo. 

PELLUCIDO é i l contrario d'opaco. Vedi 
OPACO. 

P E L T A , I I E A T H , nel l 'ant lchid , una 
fpezie di feudo, che fi ufa va appreflb gli an-
t i c h i . Vedi SCUDO . 

La pelta era uno feudo picciolo , leggie-
r o , e piu raaneggevole, chela parma. Vedi 
PARMA. 

Kacco-



P E L 
Kaccogliefi da V i r g i l i o , e da altn Au to r i , 

cbe la pelta era lo feudo ufato dalle Amazo-
: e Senofonte ofTerva che la pelta delle 

Amazoni era formata come una íoglia diel-
Jera . Vedi AMAZONI . — Plinio parlando 
tlell' albero del fico Indiano , dice che le fue 
íoglie fono della larghezza della pelta Ama
zonia, o delle Amazoni. •— Servio fuU'Enei-
de dice che la pelta raííomigliava alia luna nel 
l'uo primo quarto. 

PELTW-O, un metallo fattizio, che ufafi 
in utenfm domeñic i ; la fuá bale é lo liagno , 
che convertefi in peltro colla miíiura di fei 
libbre di ottone e quindici di piombo , i n ce l i 
to di fiagno. Vedi METALLO. 

Oltre queíla compoGzione , che fa i l pel
tro ordinario, ve ne fono dell1 altre per altri 
u í í ; ve n'hadi compoílo di ftagno raifto con 
rególo d' antimonio, bismuth , e rame , con 
varié proporzioni. Vedi STAÜNO . 

11 peltro ha , nell'uopo íkaordinario , fervito 
di moneta . Nel 1c Tranf.Filofof. M . Putland 
rifen (ce, che il Re Giacomo I L convertí tut-
to i l vafellame di peltro &c. de Proteftanti 
d'Irlanda che poté far apprendere , in mone
ta ; le mezze corone , o mezzi feudi erano 
un poco piü groííe che 1' half-pence , of iai l 
mezzo danaro, e le altre moneíe a proporzione. 
Vedi MONETA , e CONTÓ . EgU ordinb che 
queita moneta correífe in tu t t i i pagamenti: 
donde avvcnne, fecondo che il noilro Auto-
re oííerva, che la gente s' afeondeva, per tt-
more che fi voleífe pagar loro i debiti : Fa 
menzione di corone o feudi di quefto metal
l o , che avean quefta Leggenda fuir orlo , me-
lioris tejfera f a t i . Vedi gli Articoli SPELTER, 
e ZINK. 

PELVIS , neíl' Anatomía , la parte piíi 
baíía della cavita dell'addome; coslchiama-
ta dalla fuá fomiglianza a un hacino , o ca
tino, che chiaraafi nella lingua Latina pelvis. 
Vedi ADDOMINE . 

La pelvis é fempre moho piu grande nelle 
donne che negli uomini , perché vi fia luogo 
al crefeimento , &c, del feto , Vedi M A -
TRICE . 

Eli' é ben íbrtificata con delle oíTa , per 
defenderé le vi,ocre iv i contenute dall'ingiu-
jie efteme. Le oíTa , ileum , coxendicis , pu
bis , e facrum, comprendono o cerchiano la 
peí vis . 

PELVIS degU arnioni , o reni , é un gran 
íeno membranofo , od una celia nella parte 
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concava degli arnioni. — Vedi Tav. Anat* 
(Splanch. ) F i ^ . 4. i i t t .e . dd. &c . Vedi anco 
ARNIONI. 

Dalle dodici papilla degli arnioni , s'ori-
ginano dodici canali chiamati fiftuU mem-
branacca . Quefíi alia fine raccolgonfi in tre 
gran rami , che fendo per ultimo uniti in 
uno , furmano la pelvis ; e queüo , di nuovo 
contraendoíl , termina, in uaa canna o tubo 
membranáceo, chiamato Y uréter. Vedi PA-
PILLT: , ed URÉTER. 

L ' orina , le para ta dat fangue per l i tubi 
orinarj , condottavi dalle papilla', e ricevuta 
dalle fiílulce membranácea , recafi nella pel
vis , e di ik fcaricafi ncir uretere, quindi nel
la velcica , &c. Vedi .ORINA . 

PEN , fecondo Camdeno , originalmente 
íignifica un'alta montagna , che cosí chia-
moffi da'Britanni antichi, ed anche da'Gal-
l i . — E di qua é , che tutta la fchiena , e 
ferie di monti , che dividono 1' Italia dalla 
Francia , chiamafi apennini . Vedi M o N-
T A GNA I 

P E N A . Vedi T Articoio PUNIZIONE . Vedi 
anco CASTIGO, e PENITENZA . 

PEN A T I , PENATES , neli'antica Mitolo
gía , un termine applicato a tutti gli Dei dome-
í l ic i , che dagli antichi fi adoravano nelle loro 
cafe ; donde ordinariamente vengono confuí! 
coi lares. Vedi LARES. 

Gli Autori non fon d'accordo intorno aü' 
origine dei D i i penates , ch' erano propria-
mente i Dei tutelari de' Trojani , e fu re no 
folo adottati daiRomani, i quai dieder loro 
i l titolo di penates. 

De Meziriac , nelle fue note fopra la Pi
fióla di Didone a Enea, racconta per diñefo 
cib ch'egli ha trovato negli antichi Autori 
su quefta materia : Dionifio d' Alicarnaífo 
dice che Enea prima collocb quefti Dei nella' 
Ci t tk di Lavinio ; e che i l fuo figl.uolo 
Aícanio , in appreflo , avendo fabbricata la 
Citta d'Alb»--, ve l i trasferl; ma ch' eglino 
tornarono due volte prodigiofamente in La
vin io . 11 medeíirao Autore aggiugne , che in 
Roma vedefí ancora un ofeuro Templo , a 
cui fanno ombra i vicini etíifizj , dove fían 
T immagini degli Dei Tro jan i , con l ' ifcrizio-
ne JDenas , che Ognifica Penates . Vedi DES
MATES . 

Quefte immagini rapprefentaño due gio-
vani aíiifi , ciafcun de' quali tiene una lan-
cia , lo ho veduto , aggiugne Dionifio , di-

l i ver-
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verfe altre Statue de' medeíiml Del ne'TcmpH 
antichi; cbe tutteappajono informa di giova-
Bt t t i veftiti alia militare. 

Varrooe fa venire quefti Penati da Samo-
trace nclla Frigia , donde poi l i trafportb Enea 
in Itíriia. — ^Macrobio , i l quale cib riferi-
fcc coll1 sutoriia di Varrone, aggiugne, cbe 
erax^o chiaoiatl Penates -dalle parole Latine 
per qv.os pennus jpiramus, i l cbe pare una me
ra ro&tígliezia . Ma la reale e vera etimolo
gía dehbe cercarfi nclla lingua Frigia , non 
nei ^ Latma. 

Cictrone , apprcflb Aulo Gellio , deriva 
penates, ex eo quod penes nos nati [unt. Tu t -
tavolta , nel íuo libro de Nat, Deor. dice , 
cbe fu formata da penus^ provigione; o for-
fe , aggiugne egli , quod pen 'ttus infident; al-
t r i dicono, quia coluntur in penetralibus. 

Rofmo diftingue qualcbe ordine fra i Pe-
Tiates: egli ne ta uno di Dei penati del Cie
lo , fra'xjuali Pallade neila regione etérea , 
Giove nella mezzana regione , e Giunone 
nclla piü baffa, oltre i Penates delle Cuta , 
5 Penates delle faraiglie , &c, Sul qual piede 
i D i i Penates furono i guaidiani o Dei tutelari 
di ogni cofa. Vedi TUTELARE . 

F u ñ a queflion popolare fra i D o t t i , quai 
foflero \ Penati di Roma? alcuni dicono Ve-
í U , altri Net íuno e Apollo ; Vives dice, Ca-
fíore e Polluce , con cui comente Voffio, i l 
quale aggiugne, cbe la ragtcne dell1 avere i 
Romani fcelto Caílore e Polluce in qualitadi 
Penati , fara forfe líate per V importante 
fervigio ch' eglino fe cero a Roma nella guerra 
contro i L a t i n i . 

Ne guari piu conformi fon g l iAu to r i ful
la facenda dei Penati ^ cbe Enea recb in Ita
l ia . Alcuni dicono cbe furono Nctcuno ed 
Apollo i quai fabbricarono le mura di Troja j 
a l t r i Giove, Giunone, e Minerva ; altri CÍE-
3 US C TcXTcl • 

PENCE , 'p^rPFMCE . Vedi i 'Art icoío 
PENNY, e SOLDÓ diS^Pietro. 

P E N D E N T E , Orecchmo , un ornamento 
di qualcbe materia preciofa , portato dalle 
Dame ; cbe pende attaccato ad un foro , 
fatto a tal uopo per mezzo alia punta dell'orec-
chie; ed arriecbito fovente di diamanti, di 
perle, e d'ahrc pietre preciofe . Vedi DIA
MANTE, PERLA , &c. 

I pendenti delle donne Europee fono un 
¡•(uüa a paragone di quelli che portan g i ' I n -
éliíioi Onentali , si mafchi come femmine j 
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fra i quali v ' é la moda di allungar le orec-
cbie, e dilatare i l foro, col mettervide^e??. 
áenti della groíTezza di un boífoletto, fmal-
tato di gioje, o pietre preciofe. 

La regina diCal icut , al riíerire di Pyrard, 
cd altre Dame della fuá Corte, ban 1'orec-
cbie, per tal cagione , pendule e pefanti giu 
abbafío fin al loro petto , ed anebe piu giu; 
dando (i elle a credere che quefla fia una 
principal parte di bellezia ; ed i fori delle 
orecchie fon largbi tanto cbe vi pub paliare un 
pugno. 

A i Moncois, cbe fono la gente baífa, non 
é permeífo di portar le loro orecebie cosí 
lunghe , come ai N a i r i , cbe fono la nobilta; 
tre dita di lungbezia fono i l piu cbe a'pñmi 
fi accorda. 

Nel l ' Indie Occidentaii, Colombo nominó 
Oreja una certa Coftiera , per la cagione d' 
aver ivi trovata la gente coll'orecebie fora-
te a fegno di potervi paffare un ovo. Vedi 
ORECCHIA. 

Si fann'eglino anco de' fori nelie labbra, 
e nelle narici , e v i attaccano pendenti ; 
i l cbe anco praticaíi da'MeíTicani e da altre 
Naz ion i . Vedi NASO. 

PENDENTE, nelFAraldica , un termineap-
plicato alie parti cbe pendón giíi dal label-
/o, fin al numero di tre, quattro, cinqueo 
fei ai p iu . Vedi LABEL . — Queñi fpecifi-
car fi debbono nel blafonare, quando ve ne 
fon piu di tre . •— Raflomigliano alie góc
ele nel fondo de'triglifi nel fregio Dórico . Ve
di GOCCIA , &c. 

PENDENTE Barómetro. Vedi TArtieoIo BA
RÓMETRO . 

PENDENTI piume, nella falconeria , fono 
queüe penne , cbe crefeono dietro le cofeie di 
uno fparviere. 

PENDENTI , o PENDULE , appreííb i Fiori-
fíi, fono una fpezie di femenze , cbe ven-
gono fugii Üami , \ ¡ l a m i n a ) del fiore , &c. 
T a l i fono quelle che veggiam nel mezzo 
de 'g igl i , de'tulipani , &c . Vedi APICES , 
STAMINA , &c. 

PENDENTI d' un Vafcello , fono quelle 
banderuole lungbe , tagliate in punta verfo 
I ' cftremita , ed iv i diviíe in due ; cbe pen-
dono fuori alie tefte degli alberi , o ai capí 
dell' antenne. Vedi BANDIERA . S'ufanod'or-
dinario per moftra o vagbezza; ma qualcbe 
volta ancora per diftinzione degli fquadroni.-" 
Vedi Tav. Vajccllifig. i . » . 8o, 

PJEN-
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P E N D U L I , un nome che danno í Bota-

iiíc) a quelle tefte de'fiori , che pendono ver-
íoalTii'giu j non potendoil gambo o fíelo fo-
ftcnerli d i r i t u . Vedi FIORE. 

P E N D U L O , PENDULUM, nellaMeccani-
ca , un corpo peíante , iíi tal guifa foípefo , 
ehe pub vibrare, o ¿dondolare indietro e in-
nanzi, interno a qualche punto fiiTo, per la 
forza della gravita. Vedi VIBRAZÍONE . 

Le vibrazioni, o Y afceía e difcefa alterne 
del péndulo, fon chiamatc le íue ojcilleizioni, 
Vedi OSCILLAZIONE . 

I I punto su cui egli vibra , chiamafí tí centro 
di fofpenfícne , o dé moto . Vedi CENTRO e 
SOSPENSIONE. — E la linea retía che paf-
í'a per lo centro, parallela alFOrizonte ap-
parente, ehiamafi Y affe d'ofcillazione . Vedi 
ASSE. 

Le vibrazioni di un péndulo, fono tuíte ifo-
erone, o faite in fpazj di tempo pcrfcttanicn-
íe cguali. Vedi ISÓCRONO . 

E quindi i l péndulo diventa i l piíi efatto 
eroncmetro , od iíirumento da mifurare ú 
fempo , che raai íi trovi nel mondo . Vedi 
TEMPO , e CRONOMETRO. 

E quindi altresi le fue vibrazioni vengon 
propoiíe come una mifura invariabile ed uni-
verfaiedelle lunghezze per l i piíi diftanti pae-
f i , e fecoii. Vedi MISURA . 

Imperocché , eííendofi una voha írovata 
una vibrazíone , precifamente eguale ad un 
íecondo di tempo del moto medio del So-
Je; fe v<gT. i l piede orado ( come Huygens 
chiama la terza parte del ÍÜO péndulo da'fe-
condi ) paragonato col piede Ingle íe , fia co
iné 592 a 360 ; fara faeile , col calcólo , 
ridurre tutte le altre mifure del mondo aque-
fíi piedi ; le Iungbe7ze penáuli ,• contate 
dal punto di fofpeníione, fin a! centro della pal-
íotíola , cffendo 1' une all' altre , come i 
quadrati de' tempi, ne' quai fi compiono le 
diverfe ofcillazioni ; e percio reciprocamen
te fono come i quadrati de' numeri delle 
ofcillazioni compiute nel raedefimo tempo. — 
Su qutíto fteífb principio, M . Mouton Ca
nónico di Lione , ha feritto un bel T ra í t a to , 
de menlura pofteris tranmtttenda. 

\ I I Sig. Hi'ygí ns mette che la lunghezza 
¿i un péndulo r i l qaale vibrera feeondi, ef-
íer debba tre piedi , íre polhci , e due deci
d í di un pollicc , fecondo la ridnzione det 
Cav, J. Moor; i l che s'accorda perfettamen-
íe cal péndulo di M , Mouton lungoottapol-
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lící un décimo, per dover vibrare 132 vol-
te in un minuto: cosí che íi pubfar fonda-
mento su quelU , come fopra una mifura cer
ta . — Nótate che le lunghezze de* pendu-
l i fi mifurano ordinariamente dal centra 
del m o t o . 

I I primo che oífervb queíla nobfle pro
prieta, cioé rifocronifmo ác pendult e ne 
fece ufo nel mifurare i l tempo, fu Riccio-
l i , fecondo che vuoleSturmio j dopo l u i T i -
cone , Langreno , Veadelino , Merfenno , 
Kirchero ed altri s* avvilarono della íteíía 
cofa ; ma fenza aleun indizio di cib che 
avea f^tto Riccioii . — Huygens i l primo 
a p p l i c o i l péndulo OVQIQO'I . VediOROLO-
GIO a péndulo. 

I penduli fono o femplici o eompojli. 
I I PÉNDULO femplice é quello che coñs, 

di un f o l o pe íb , come A , eonfi'derata come 
un p u n t o , e d' una l i nea retta infleíTibile 9 
come A C , confiderata priva di gravita r 
f o í p e f a ad un centro C , e volgibile intorno» 
ad eíTo . ( Tav. Meecan. fig. 36. ) 

I I PÉNDULO compojio , é quello che cofla 
di diverfi pefi cosí aütaccati , che ritengs-
no la üeffa diÜanza e l ' un dalT altro , e 
dal centro intorno a cui vibran© . Vedi 
COMPOSTO . 

Dottrina e kggi de' P^NDULí. — I o . U a 
péndulo a l z a t o fino in B , per Parco del cir-
colo B A , difeender\ , e di nuovo afeende-
r a , per un arco eguale , fin ad un punto 
igualmente alto, D ; e di la cadrxa in A ¡5 
e d i n u o v o afcendera in B j e Ú continué-
ra afeendendo e difeendeodo reeiproeameníe s 
per fempre. 

Imperocché f u p p o í l a H I una linea orí-
zontale, e B D parallela a quella; fe la*pai
la A , ehe noi qui c o n í i d e r i a m o come un 
punto , fia elevata in B , la linea di diré-
zione B H , eífendo perpendicGlare dal cen
tro di gravita B alia linea orizontale H I 9 
cade fuori dcHa bafe, cheé nel p u n t o C . —-La 
palla adunqut non puey fermarfi, ma dee d i -
fcendere. VediDiscESA. 

M a eífendo ritenuta dal filo B C , si che 
non poífa esdere perpendicolarmente per B H j 
cader^ per 1' arco B A * Confeguentemente , 
quando i l centro di gravité arriva al fondo; 
Á ha la fteífa forza, che averebbe acquíiiata 
nel cadete daK ; eperbfar'acapacedi levarfí 
egualmente alto, che fe acquiftaía raveífef 
vale a diré 5 che difeendendo per la prima 

I i 2 meta 
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meta della fuá vibrazione; acquífta una ve-
locita per la continua accelerazione della 
fuá difcefa: e ficcome quefla velocita éfem-
pre proporzionata all' altezza da cui cade , 
eflendone in qualche parte l* tfFetto ; ell' é 
íuttavia capace di farla rimantare alia me-
defiraa altezza , fupponendo , íeeondo i l 
fiíkma di Galileo, chele velocita fono fem-
pre le radici quadrate delle altezze . Vedi 
ACCELER AZIONE . 

Poiché dunque i l filo impedifce che i l 
péndulo krp$\ o fi traíporti nella tangente 
A I , e'debbe afcendere per l'arco A D , egua-
le a quello A B . 

Tutta la forza adunque che egli avea acqut-
flata cadendo, effendo efaufta, egli ritornera 
per la forza della gravita per lo medefimo arco 
A D , e di nuovo s'alzera da A in B i e cosí 
per fetnpre. Vedi GRAVITA'. 

L'efperienza conferma quedo Teorema , 
in ogni qualfivoglia numero finito di ofcil-
iazioni j ma fe íl íup pongo no infinitamente 
cont inúate , vi nafeera della differenza .• I m -
perocché la refiflenza deli'aria, ed i l Pega
mento intorno al centro C , portera via par
te della forza acquiftata nel cadere ^ onde av-
vcna che non aicenda precifamente all' ifteflo 
punto donde cade .• 

Cosi l1 afctfa diqpnuindofi di continúo í 
F ofcillazione alia fine fara fermata v ed il-
penduh ripofera fofpefo . Vedi R-ESISTENZA y 
c FREGAMENTO . 

2o. Se i l péndulo fempiice fia fofpefo fra 
due femicicloidi C B e C D ( T a v . Mee can. 
fiS' 37' ) 1 cu^ clrcoli generanti han no i l lo
ro diámetro C F eguale a mezza la lunghez-
za del filo C A , cosi! che i l filo ncll'ofeií-
iare fi atroreigli intorno ad effe i tutte le 
ofcillazioni, tuttoché ineguali nello fpazio-, 
faranno ifocrone , o compiute in tempi cgua-
l i ; anche in un mezzo refiftente . 

Imperciocché , efiendo i l filo del péndulo 
C E avvolto atcorno della femicieloide B C ; 
i l centro di gravita della pallottola E , che 
qul f i confidera- come uw punto , raereé la 
fuá evcluzione , deferivera una cicloide 
B E A D j ficcome dimofirafi dalla dottrina 
áegl' infiniti $ ma- tutte le afcefe e difceíe 
i-n una cicloide fono ifocrone , od eguali 
Bel tempo^ : pereio k ofcillazioni del pén
dulo, fono- a-ltresi eguali n:el tempo. Vedi 
CICLOIDE. 

^uitídi y fe con la- lunghezza del péndulo 

P E N 
G A deferivafi un circolo dal centro C * 
poiché una porzione della cicloide vicino 
al vértice A , é quafi deferitta mercé del 
medefimo moto; un picciol arco del circo
lo comeidera quafi con la cicloide . 1̂  
piccoli archi adunque di un circolo, le ofcil
lazioni de' penduli faranno ifocrone quanto 
al íenfo, contuttoché ineguali in fefieífe ; 
e la loro ragione al tempo della difcefa 
perpendicoiare per la meta della lunghezza 
del péndulo , é Tifteífa che quella della circoiv 
ferenza di un circolo al fuo diámetro. 

Quindi parimenti , piü che fon lunghi i 
p e n d u l i ofcillan'ti in archi di un circolo j 
tanto piü ofcillazioni fono ifocrone \ la 
che s'accorda eoll'efperienza : imperciocché 
in due p e n d u l i di lunghezze eguali , ma 
ofcilianti m archi ineguali , purehé niun 
degh archi fia moho grande , voi appena 
diícernerete alcuna ineguaglianza in cento 
ofcillazioni. 

Quindi- altresi, ñor abbiamo un método 
di determinare lo fpazio , che un corpo 
grave,'che cafca perpendicolarmente , per-
corre in un dato tempo. Imperocché la ra
gione che i l tempo di un' oíeillazione ha 
col tempo della caduta per mezza la lun* 
ghezza del péndulo ^ effendofi eosl ottenuta 'f 
ed i l tempo in cui le drverfe vibrazioni d' 
©gni dato péndula , cffendoíi trovato v pol 
abbiamo i l tempo della caduta per mezza 
la lunghezzade l^«¿« /o . E di qua fi puo dê  
durre lo fpazio ch'egli percorrera inogni al^ 
tro dato tempo . 

Tutta la dottrina d e ' o f e i l l a n t i tra-
due femiciclodi, si di teoria che dipratica ^ 
noi la dobbiamo- al grande Ügenio ;. che pri
mo la pubblicb nel fuo Horologiura ofeilhm 
t o r i u M five demonfiratimes- de motu péndulo-' 
mm &c.-

3o. L ' azione della gfavi t l é minore iif 
quelle parti della térra , dove le ofcillazioni 
dell' ifieífo péndulo fono piü tarde , e maggiore 
dove el-leno- fono piü preñe . 

Imperocehé íl tempo deH'ofciilazrone neí^ 
ía ckloide, é al tempo della perpendieola>-
re difcefa pef lo diámetro del circolo ge
nerante , come la periferia del circolo al-
diámetro .-

Se dunque le ofcillazioni dell' xVttftopen' 
dula fono piü tarde j la perpendicoiare di
fcefa de' corpi gravi é parimenti piü tar^ 
da , cioé i l moto é meno aceelerato ,,o b 
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forzá della gravita é minore ; e viccverfa . 
Vedi GRAVITA'. 

Quindi , trovandofi per efperienza , che 
|e oícillazioni dell' ifteffo pendido fono piíi 
tarde vicino all' Equatore , che ne1 luoghi 
Ojeno rimoti dal po!o j la forza di gravita 
é minore verfo T Equatore che verfo i pol i . 
E per confcgucnza la figura della térra non é 
unasfera giulla , ma uno sferoide . Vedi TER
RA eSFEROiDE . 

M . Richer trovb cib con un efperimento 
fatto nell'Ifola Cajenna , circa 4 gradi luu-
gi dali' Equatore > dove un pendido di 3 pie-
d i , 8 linee f lungo, che in Parigi vibra i 
fecendi , dovettefi accorciare una linea ed 
un quaito per ridurre le fue vibrazicni a' fe-
sondi. 

M . des Hajes, in un viaggio all'America, 
conferma roííervaxicne d í l l i che r ; ma aggiu-
gne, che la diminuzione Habilita da quell'Au-
torc , appar troppo picciola . 

M4 Couplet junlore, ritornaío daunviag-
gio al Brafile e j n Portogallo, coincide coll' 
opinione ed efpericnza di M . des Hayes ^ 
quanto alia necefffta di accorciare i l péndu
lo verfo T Equatore piu di quel che avea 
fatto Richer . Egli oííervo , che anche in 
Lisbona i l péndulo, che vibra íceondi, deb-
be eflere due linee - piu corto che quello 
di Parigi j cioé piu corto che quello di 
Cajenna, come 1'ha fiíTato M . Richer ;ab-
benché Cajenna fia in una latitudine minore 
24 gradi chfe Lisbona . 

La verita é , che quefía dimínuzíone non 
procede regolarmente: I Sigg. Picarr , e de 
la H i re , trovarono la lunghezza del péndu
lo che batte fecondi efattamente 1' iftefla a 
Bajona che a Parigi , e a Vraniburgo neí-
la Dan;marca j abbenché i ! primo luogo fia 
in 43o -5- di latitudine , e 1' ultimo nella lati
tudine 55o 3' . 

Quindi M . de la Hire pigíia a íbfpettare 
che la diminuzione fia folo apparente 5 e 
ehe e. gr. la canna di ferro con cui M . Ri
cher mifurb i l fuo péndulo , patevafi effere 
allungata dai gran calori deírifola di Cajen
na y non gia il péndulo accorciato per rapprof-
fimazione alia Linea . 

Per confermar cib , ei dice d5 av'er tro-
vato con attentiífime efperienze , clie una 
«barra di ferro , la quaíe efpofta al gelo 
era 6. piedl langa - s allungb f di una l i 
nea d Soie ddla State , Vedi D I L A T A-

z 1 ONE , C A L O R E , T E R M Ó M E 
T R O , &c. 

4o. Se duc penduli vibrano in archi . f i -
m i l i , i tempi delíe ofcillazioni fono in ragio-
ne fudduplicata delle loro lunghezze . 

Quindi le lunghezze de' penduli vibran-
t i in archi íiraili , fono in una ragione 
duplicara de' tempi ne' quai V ofcillazioni íi 
compiono . 

5o. I numeri delle ofcillazioni ifocrone 
compiute nei medefimo tempo da due pen
duli ^ fono reciprocamente come i tempi ne' 
quai le diverfe ofcillazioni fi compiono . 

D i qua le lunghezze de' penduli vibran-
t i in fimiü e piccioli archi , fono nella ra
gione duplicara de' numeri d' ofcillazioni 
compiute nei medefimo tempo , ma red* 
procamente prefe. 

6o. Le lunghezze de1 penduli fofpefi tra 
cicloidi, fono in una ragione duplicara de' 
tempi ne' quai fi compiono le diverle ofcil
lazioni * 

E di qua elleno fono in una ragione du« 
plicata de' numeri d' ofcil'azioni compiute 
nei medefimo tempo , ma reciprocamente pre-
fe : ed i tempi deU'ofcillazioni in diffcrenn c i 
cloidi fono in una ragione fudduplicata delis 
lunghezze penduli. 

7o. Trovare la lunghezza di un pendido, 
che fark un numero aíTegnaío di vibrazioni i n 
un dato tempo* 

I I numero delle vibrazioni richiefio, fi* 
50 in un minuto, e fi cerchi la lunghezzat 
della cordicella , computata dal punto di 
fofpenfione, al centro d'ofcillazione, o fin 
alia palla rotonda che é nell' eílremita i . 
El i ' é una regola fifia, che ie lunghezze de* 
penduli fono T un all' altro , come i qua-
drati delle loro vibrazioni , e per lo coiv 
tra rio : ora accordaíi da ognuno che un pén
dulo vibrante i fecondi ( o 60 volte in uti 
minuto) é 39 poll ici , e —5 di un pollice J 
dite percib, come i l quadrato di 50 ( che 
é 2500) é al quadrato di 60 , ( che é 3600 ) 
cosí é 59,2 , alia lunghezza del péndulo richie-
fía : che troveraffi eífere 56 pollici — • 

Nótate , in pratica , poiché i l prodotteí 
del tempo mediofarlfempre 1411200 (che 
é i l prodotío del quadrato di 60 , molti-
plicato per 39 , 2. ) cioé 3600- | -39 , 2. voí 
avete fol bifogno di dividere cotefto nume
ro per i l quadrato del numero di vibrazio
ni a í íe^natoj ed i l quoziente dará la lunghez-
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2a di un penduh^ che vibrer l appunto tante 
volte in un minuto. 

8o. La lunghezza di un péndulo tííendo no
ta , trovare il numero di vibraziom ch'egli íara 
in un dato tempo, 

Eflendo quefla i l rovefcio éeü 'al t ra qui-
ílione \ díte , come la data hmgheiza , 
fupponete 5 6 , 4 t é alia lunghf 72a del pén
dulo nórmale vibrante fecondi, eioé 3 9 , 2 ; 
cosí é i l quadrato delle vibrazioni del dtt-
to péndulo nel dato tempo, v.gr. di un mi
nu to , al quadrato delle vibrazioni cereate ; 
cíoé come 5 6 , 4 : 3 9 , 2 :: 3 6 0 0 : 2 5 0 0 . — E 
ia radiee quadrata di 2500 , fara 50 , i l numero 
delle vibrazioni ccrcato. 

Ma per Tufo ( come neí primo problema) 
voi non avete biíogno che di dividcre 1411200 
per la lunghezza ; e cib da i l quadrato 
¿elle vibrazioni; ficcome dividefte colk per 
i l quadrato delle vibrazioni affine di trovare 
ia lunghezza. 

Su queíH principj appoggiato M . Der-
liam ha coftruita una Tavola delle vibra-
zioni á¿pcndul i di differenti lunghezze nello 
fpazio di un minuto. 

Lungh. 
del Pend. 

in poli. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 

Vibraz. 
in un 

minuto 

375-7 
265.6 
216.9 
187.8 
168.0 
153-3 
142.0 
132.8 
125.2 
118.8 

84.0 

Lungh. 
del Pend. 

in poli. 

39.2 

40 
5 ° 
60 
70 
80 
90 

100 

Vibraz. 
in un 

minuto 
68.6 

68.0 

59-5 
53-i 
48.5 
44.9 
42.0 
39.6 
37-5 

Notií i che quefte leggi, &c. del moto de' 
pendull, appena reggeranno al rigore , fe i l 
filo che íbftiens la pafloítola , non fara vuoto 
di peíb, e la gravita di tutto i l pefo non fia 
in un punto raecolta. 

I n pratica adunque, un finiíTimo filo, ecf 
una piccoliffima palla , ma dr una materia! 
peíantiffiraa , deon adoptarfi . ITn filo grof-
fo , cd una palla voluminofa diífurbera ftra-
namente i l moto; imperocehé in cota! cafo, 
i l ¡tendula di femplke diventa compoíto j eí-

P E N 
Tendo ía ñeíTifíima cofa che fe diverfí peíi fof-
fcro applicati alia medefima inñeíFibH verga ifi 
diverfí luoghi. 

L1 ufo á t penduli nel mi furaré i l tempo 
nelle oífervazioni aíkonomiche , e in altre 
oecafioni , dove ricercafi un grado di pre-
eifione fommo ^ é cosí ovvio e manileño 
che non ha biíogno di defcrizione . O la 
lunghezza del péndulo fí puo aggiuñare , 
avami la fuá applicazione, e farfi vibrare i l 
defiderato tempo, v. gr. fecondi, mezzi fe
condi , &c. per F A r t i c o l o V I . o fí puo pren
dere air avventura , ed i tempi delle vibra-
zioni pofeia deígmiinare f¡ ponno dairArtico-
lo V I I L . 

Quaníoall 'ufo del péndula nel raifurare le 
diftanze lontane inacceffibiü , ¿kc^ per raezzo 
del fuono, &c . Vedi SÜONO . 

Orologio a PÉNDULO , é un Orol'ogio, che 
diriva i i fuá moto dalla vibrazione di na 
péndulo . 

Si controvcrte tra Galileo e Huygens f 
chi di due prima applicato abbia ÍI/JÍW Í̂Í/O ad 
un Orologio? Vedi ful mérito delle loro preíe-
fe, rAr t i co lo OROLOGIO. 

Dopo che Huygens ebbe feoperto, chele 
vibrazioni faite negH archi di una cicloi
de , per ineguali che foífero ñcW efienfio-
ne , erano tutte tguali nel tempo ^ eg,̂ ! 
prefto venne a capire, ehe un péndulo ap-
plieaío ad un Orologio , cosí che '1 faeeffs 
deferivere archi di una cicloide, rettifiche-
rebbe le per altro- inevitabili irregolarita 
del moto dell' Orologio , merceeehé quae-
tunque le diverfe cagioni di cotefte irrego-
larita doveffero far fare al penduU maggio" 
ri o miflori vibrazioni , nuiladimeno , iñ 
virtü della cicloide , le averebbe fempre 
fatte perfeítamente eguaii 'f ed i l mofo Üell 
Orologio cosí governato , eoníerverebbeíí 
perfettamente equabile. Vedi CICLOIDE 

Ma la diffieolt^ era far deferivere alpen* 
dulo archi" di una cicloide^ iaiperocché na* 
íuralraente i ! péndulo effendo legato ad un pun
to fíífo, puS íolamente deferivere archi di cir* 
coli intorno a quello. 

Qui i l Sig. Huygens trov5 un fecreto f 
dal quale non v' ha alcuno in oggi che non 
rifenfa vaníaggio: la verga o i l filo di ftrny 
che porta il globetto o bottoncino, fu da luí 
legata i n ci ma ad un filo di fe ta , poftb tra due 
tefte eieloidali , o due piccioli archi di ci
cloide y fa£ti di metallo , D i q̂ ua i l t̂ ot& 

éi 
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¿ l víbrazíone applicando ognor dairuríoaU' 
a! t ro di queíli archi , i l filo, che é fomma-
íiiente pieghevole , fácilmente ne afíume la 
figura i e col mezzo di c i b diraoñrafi 3 che 
j l peíb attaccaío all'altro capo della verga , 
jja a defcrivere UÜ arco giuÜo di una c i -
CLOICIE' , . , 11 .4 

Queft'é feuza dubbío una delle pm utih 
cd ingegr tofe i n v , e n z i o n i , che fienfi gia da 
piü lecoli mai prodotte ; col di cui mezzo , ab-
biam noi degli Orologj che non fallano nep-
pur di un í e c o n d o i n d i v e r f i g iorni . 

Kben vero, che il péndulo é foggetío al
ie fue irregolarita , per minute che poífano ef-
fere i e M . de laHiregiudica che vi fiabeUadi-
toa migliorarlo gran fatto . 

Oíferva egli che i l filo di feía da c u i i l 
péndulo é íoípefo, s1 accorcia nel tempo L i m i 
t o , e saliunga nell 'aíciutto ; per lo c h e la 
iunghezza di tuí to i l péndulo fi v a r i a , e 
per conícguenza varianfi i tempi delle v i -
brazioni. 

Per ovviare a queflo difordine , M . de la 
Hire , in luogo di un filo di feta , adoprb 
una picciola fottil molla*, che per veriía n o n 
era íbggetta ad accorciarfi ed allungarfi; ma 
ch'ei t rovb, che diventava piü rigida e dura 
nel tempo freddo e facea le fue vibrazioni piíi 
prefto, che nel tempo caldo • 

Ricorfe per tanto ad un filo duro di m e -
tallo, o una verga , falda da un capo all'al
tro ; e dovette con cib rinunziare agli avan-
taggi della cicloide; ma trovb , ficcome eí 
dice , per efperienza , che le vibrazioni in 
archi di circoli fi compiono in tempi cosí 
eguali, purché non íieno di molta eftefa, co
me in archi di cicloidi. Cib non oftante fu fat
to vedere i l contrario cogli efperimenti del 
-Cav. J. Moor , e di a k r i , 

Le caufe ordinarie delle irregolarita de 
penduli , s' afcrivoao dal Sig. Derham alie al-
terazioni nella gravita , e nella temperatu' 
ra delP aria , che accrefcono o diminuifcono 
i l pefo della palla , e per cotal mezzo fan 
le vibrazioni maggiori e minori ; una giun-
ta di pefo nella palla trovandofi daU'efpcrienza 
aecelerare i l moto del penduh. 

Un pefo di fei Ijbbre aggiunío alia palia 5 
fecondo i ' efperienza del Sig. Derham, facea 
guadagnare al fuo Orologio 13. fecondi ogni 
giorno. 

Un rimedio genérale contro g f inconve-
oienti de' penduli é quello di farli lunghi , 

P E N 2 5 5 
il globetío peíante , e che vibrino in poco fpt-
zio : cosi vi fi íuol rimediare praticamente ta 
Inghil terrí , non confiderandofi piíi per nstote 
le ganafce o teñe cicloidali. 

Per correggere i l moto de PENBULI , o fía 
degli Oriuoli a.péndulo; i l método ccmuDeé 
í lngnere , callentaregiü la palla ; ma tma pie-
coliíTima alterazione facendo qui ungrandi í -
fimo efietto, i l Sig. Derham preferiíce \\ mé
todo Ugeniano , che é di far sdrucciolare u« 
piccolo pefo o globicino su e giü della verga,di 
fopra della palia, che ha da eífere imraob!^ ? 
benché cgli migliori quedo método üd i „ 
e raccomandi , che fi poífa awitare su te 
giü la palla, per recare i l péndulo vkino ¿I 
f«o grado giuí lo; ed i l picciolo globetto fer-
va per le correzioni menofenfibili, come Jal-
terazione di un fecondo 5 &e . 

I I Sig. Huygens ordina che i l pefo d i 
queño piccolo correttore fia eguale aquello 
del filo di ferro, ,od a 50 'di quelio delia gran 
palla : v i aggiugne ana tavola delle alterazioni 
che i diverfi cambiamenti di quelio ponoo cau-
fare al moto del péndulo, nel che é olít rvabile, 
che una piccola alterazione verfo la piu baffa 
eftremita del péndulo, fa un'alterazionc nel 
terapo cosí grande come fa una maggior 
aícefa o difcefa, quand 'é piü a!to.. 

PÉNDULO Rente, nome dato in Inghi!tér
ra ad unOrolcgio, {\ cui pendido ok'úh fe-
condi , e va lo ípazio d' otto giorni mo-
ñrando V ora , i l minuto , ed i l íecondo » 
Vedi OROLOGIO . 

I numeri di un fimil pezzo fi calcolano 
cosí 5 prima fi íommano i fecmuii in doditi ore5 
e íroveraíB che fono ^ I Q O ~ 1 2 x 6 0 x ó o . 
La ruota del dondolo debb1 eífere 50 per b a t t e -

re 60 fecond-i In twa delle fue rivoluzioni s 
ora |-43zcoo ~ 21600 dividafi per 30 , ed 
averaíii 720 nel quozieme , che dcefi ípez»-
zare ia quozienti j i l primo di cíii íaia 12 
per la ruota grande che íi move ai torno 

una volta in 12 ore. 720 divi-
S) 96 (12 fo per 12 da 6 0 , chepurcomo,-
8) 64 ( 8 damente fi pub rompere in due 
8) 60 (7 - I quozienti , come 10 e .<5 , o 5 
* • e 12, od 8 e 7 ~ ; T ultimo de* 

30 quali é i l piü opportuno^ e fe 
íi prenderanno u i t t i i pigno-

ni , o rocchelii 8 5 i ' opera íiara a quelio 
modo. 

Secondo queíla computazione , la ruota 
grande ander^ aí íorao una volta in 12 ore, 

per 
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per molí ra r 1' ora j la mota feconda una 
volta in un1 ora , per moñrare i minuti *, e 
la ruota del dondolo una volta in un minuto , 
per moftrare i fecondi. Vedi OROLOGIO , e 
Opera cf OROLOGIO. 

P E N E T R A B I L I T A ' . Vedi Y Articolo 
IMPENETRABILITA' . 

P E N E T R A Z I O N E , l 'atto con cui una 
cofa entra in un'altra, od occupa illuogogia 
poffeduto da un'altra. 

Gli Scolaftici definifcono la penetrazione , 
]a coefiftenza di due o piíi corpi, cosí, che 
uno é prefente, od ha la fuá eftenfione nell' 
iñefíb luogo che l 'altro . Vedi ESISTENZA. 
c CORPO. Vedi anco MATERIA , SOLIDI-
TA' , &c. 

I Filofofí tengono per un aíTurdo la^e^^-
trazione de'corpi, cioé che due corpi ííicno 
nel medefinno tempo in un medefimo luogo : 
percib , 1' impenetrabilita é pofta come una 
delle proprietadi efíenziaii della materia . Vedi 
IMPENETRABILITA' . 

Quello che popolarmente chiamafi pene
trazione non giugne a íignificar aitro , fe 
ron 1' eíTere la materia di un corpo , anv 
mefla nel vuoto d'un altro. VediVACUUM, 
PORO , DIMENSIONE , &c. Ta l é la pene
trazione dell'acqua per la foüanxa delToro. 
Vedi ACQUA , ORO , &c. Vedi anco Du-
REZZA . 

P E N I C I L L A *, nella Farmacia, unator-
letta angelare \ od una forma di medica
mento, che fi rotonda, e diftende inunapar-
ticolar figura. 

* K eos} chiamató da penicillus , pen-
nello , a cui fi fuppone che in parte raf-

fomiglt. 
P E N I C I L L U S , fra i Chirurghi, fi pren

de per una turunda, o cofeinetto , o talla , 
da metteríi nelle ferite o nelle piaghe. Ve
di TASTA e TURUNDA. 

P E N I D I U M , nella farmacia , zucchero 
d' orzo ; una preparazione di zucchero faíto 
con bollirlo infiem con la decozione d'or
zo , finché diventi rom nevóle ; lo che fat-
to , fi rivolta fopra un marmo unto con 
olio di mandóle dolci , s'imparta colle ma-
n i , a guifa di pane; e finché é ancor cal
do, tirafi e ftendefi in bañoni attorti come le 
eorde. Vedi ZUCCHERO . 

I Penidti fon buoni contro i raffreddori, le 
toff i , &c. per moderare le acrimonie del pet-
t o , ajutare 1'efpettorazione, &c. 

P E N 
I I Dottor Quincy adopra la voce Peni, 

d ium, per dinotare una Ipezie di zucchero 
chiarificato , con una miítura di amido, ri-
dotto in boli o bocconi. 

PENIS , nell 'Anatomía , una parte del 
corpo , detta anco popolarmente la verga 
e per eccellenza il membro^ o memhro virile 
eííendo uno degli organi principa!! della Ge-
nerazione nel mafchio. Vedi Tav. Anatom. 
( Splanch.) fig.i. l i t . z. fig. 8. l i t t . e b , <&ĉ  
fig. i c . l i t . á. fig. 15. l i t . ce. nn. (Angejol.) 
fig. 1. n. 67. Vedi anco GENERAZIONE , € 
MASCHIO . 

Egü é attaccaío alia parte inferiere dell'os 
pubis, ed alia parte iuptriore del!' iíchion : 
il fuo corpo confia dei due corpora caver-
nofa , del corpus cavernofum urethrae, e dell' 
urethra fleffa. 

I corpora cavernofa del penis , chiamati 
anco corpora nervofa & fpongiofa , &c. han-
no due origini difiinte nell' os pubis ; don
de procedono , crefeendo nel volume e nella 
groíTezza , finché incontrano i l corpus ca-
vernofura dell' urethra , dove fi unifeono ; 
lafeiando un interftizio o canale per i l fuo 
paffaggio lungh'eíf i ; t si continuano i l lo
ro progreflb , congiunti aífieme per via 
di un corpo membranofo , chiamato i l fe-
píurn , e terminando alia fine nella glans . 
Vedi CAVERNOSA . 

I I carpo cavernofo delf urethra , inchiude 
P urethra od i l paffaggio orinarlo . La fuá 
forma, all'oppoflo di quella degü altri cor
pi cavernofi, é piíi grande negli eílremi, e 
piü picciola nel mezzo . La parte inchiufa 
tra le due origini de'corpi cavernofi del pe
nis-, é chiamata daCowper i i bulbo delí1 ure
thra: V zhxz fuá efiremita eíTendo dilatata , 
forma i l corpo chiamato la ¿/^«J-, oghianda. 
Vedi URETHRA , GLANS , &c. 

I I penis riceve arterie dai rami iliaci in-
terni , e dalle arterie ombilicali ; e quefle 
alia fine fubdividendofi in rami innumera-
bil i , dalle capiüari efiremita di eff i nafeo-
no tante vene , ne' cui canali vi fon dell' 
aperture corrifpondenti a tante celle , che 
comunicando ira effe vuotaníi in dutti ve
no fi piu grandi, i quai corrono fulla fuper-
fizie fuperiore del pene : alcuni de' quali 
s' unifeono alie vene del prepuzio ; altri 
fanno un tronco grande , chiamato vena 
penis , che cararainando ful dorfum penis 
fin alie proflaie s iv i dividefi , ed entra 

nell' 
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ueir ilíaca interna da una parte c MY 

^ 1 1 penis ha de' mm da un tronco^ com-
poílo di una coalefcenza del terzo deH' osfa-
« rum, e ¿ ' u n ^ m o del gran crurale: quefti 
aíccndendo ne'-corpi caverneíi , fi efpando-
;no o dilatano fulla di lui fuperior fuperfi-
2,ie ; e di la dinribuirconfi a tuíte le parti 
del penis.'-

Egü ha de' lymphaedutti in affai .nume-
3-0 fulla fuá fupecfizie fotto la pelle , che 
fcaricanfi nelle glándula inguinales ,. Vedi 
SEME, ed ORINA . . ; \ . 

I I penis ha dne paja ái muicoli , ed un 
impari , o fingolare : i l mufcolo fingolare 
chiamafi accekrator mina : la fuá parte fu-
perio,re ? che cuopre i l bulbo, ferve .ad an-
guftare le vene che paífano per eíío dal .cor-
pus cavernofum dell' urethra , e si impedi-
fce i l riflaífo del fatigue n t l l ' erezione i c 
per via di repljcate contrazio.ni , fpi§s£ i l 
fangue nel bulbo verfo la glande . La fuá 
elongaxione ferve a comprimere i l canale 
dell'urethra , ed a fpignere fuora i l co.nte-
nuto femé, o for ina. Vedi ACCELERATOR 
urinte. 

I I primo pajo di mufeoli chiamafi gl i 
¿rettores penis . Per la loro axione il penis é 
foílenuto , e tirato verfo la pubes ; e coli' 
ajuto del ligamento fufpenforio del penis , 
h vena penis viene applicata al ligamento 
trafvej-fo jdell'offa pubis, i l fangue rifluen-
,te viene ímpedito dal paífare per quel verfo; 
con che i corpí cavernofi .diventan ¡diñefi. Vedi 
E l l E C T O R , e C O L L A T E R A L I S , 

L ' ultimo pajo di mufeoli, fon gli tramver-
fales penis che variano ne' varj foggetti , € 
fono alie volte mancanti : i l loro ufo íi é , 
dilatare quella parte del corpocavernofo dell' 
urethra, ,a cui fono attaccati. Vedi TRANS
VERSALES penis. 

I I penis ha parimenti tre glandule , feo-
perte dal Cowpero , quelte íi vuotano neil1 
urethra , e dajla teoacita .del liquore che fe-
parano , fono chiamate le glandule mucofe, 
Vedi MUCOS-E „ 

Tutt ' intera la compage del penis é inve-
ftita d' una membrana cellulofa , di una te
sura mirabile; che puré coperta di una fal
da túnica nervofa ; c quefta con una cutí
cula , e con la, cute : la duplicatura della 
cute fulla glans fa i l prepuzio » Vedi PRE-
PUZIO. 

Tom. VI 
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Egli é legato alia parte inferiore della 

glans per mezzo di un ligamento , chia-
matofr/enum , Vedi FR^NUM . — Per mtzzo 
di un altro ligamento , chiamato fujpenjmium t 
il/?í?«/x é foflenuto e retío.attacco air cífa pu-
;bis. Vedi LIGAMENTO., 

L'ufo del penis) é , per evacuare i lfeme, 
e T orina . 1— Per verita M . Drake , confi-
ierando la fuá ílruttura , pe-nfa che .origi
nalmente foífe deílinato fol per la prima .co
fa ; e che la trafraiíTion dell1 orina non fu aí> 
tefa dalla natura nel meccanifiiio ,di .^ueíla 
parte . Vedi SEME , cd ORINA . 

Egli aggíugne un altro ufo, cioé Tincita-
mento a Venere , e la propagazion .della 
fpezie . — In fatti , fenza un .tale iüim-
mento, i l femé de'piu perfeí.íi animali.non 
fi potrebbe far pafiare .nel luogo acconcio 
:€ preparato per la prolificazíone : aggiugni, 
che v' é nece.ffaria aífolutamente una certa-
alternativa di erezione c di flacci.dezza ; 
quella per adempire al foo ufizio, e queüa p.eí 
la ficurezza e indennita della parte, 

Senza erezione farebbe impoíTibile fca-
gliare e riporre i l femé dove (i deve; ecofi 
una erezione cortante, farebbe quafi del pa-
ri impoíTibile afficurar la parte da lefio.ne 
cílerna ; per tacer della perdita del prurito , 
che farebbe unaconfeguenza dell'ere.zione cp-
^ílante . Vedi PR r A VI SMO , .&c. 

La cagicne dell' erezione del penis é i l 
fangue che diflende i corpi cavernori .ííc-
come é mamfeflo .dalle fperienze; fra TaJ-
í r e , dal legare i l penis di un cañe in coi-
tu , dove non fi é trovato altro che fan
gue . E di qua é , che ne' corpi de' rei che 
flan íbfpefi íungo lempo , dopo morti , j l 
penis fi trova eretto , per la diícefa del fan
gue alie parti inferiori, e per 1'oíturamen-
to o intafamento ivi faíío, — I l corpo ca-
vernofo deU'urethra é eretto dai mufeuli ac-
celeratores , che abbraccian le yene del fup 
bulbo. Vedi EREZIONE . 

PENISOLA PENÍNSULA •* , nella JQsp. 
grafía, una porzionce .od eílenfíone di . tér ra , 
che s' unifce col Continente per mezzo di un 
eolio ílretto , o fia di un lítmo ; i l rima-
nente eííendo attorniato dali' acqua ,. Vedi 
ISTMO . 

* La parola e compofla dal Latino pene , 
& Ínfula ; q. d. quaft ifola $ che pero i 
Francefi pertinentemente la chiamand 
presqu' isle. 
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PE 
Taie é i l Peloponnefo , o la Morca ; tali fon 

anco TA frica, lajutlandia, &c. 
Peninfula é 1'iileíTo che quello cheglian-

t ichi chiamavano Cherfonejm. Vedi CHER-
SONESUS. 

P E N I T E N T I , un' appellazionc data a 
certe Confraternite, o Socicta di perfone , 
che s' adunano aflieme per far preghiere , 
c proceíRoni a piedi ignudi , co5 loro vol-
t i coperti di tela , e per batterfi o diícipli' 
uarfi, &c . 

V i fono de' Penitenti bianchi in Italia , 
in Avignone, ed in Lione. •— V i fono pu
r é \ Penitenti tmchini , ed i nerif queííi ul-
t imi afl^iÜono a're i nella loro morte , edanno 
lor fepoltura. 

Mabillon riferifee, che in Turino v'é una 
mano á\ Penitenti, raantenuti con paga , per
ché feorrano le ftrade in proceííione , fi taglino 
e malmemno le loro fchiene , &c. 

PENITENTI , o Convenite del nome di Gesü, 
una congregazione di religiofe in Siviglia ; 
che é compoila didonne, Je quali hanno me-
rsata una vita licencióla : ella fu fondata nel 
1550. Vedi PENITENZ A . 

Queílo mona itero é divifo in tre partí : 
uno per le religiofe profeííe ; un altro per 
le novicie; i l terzo perquelle che fono fotto 
la correzione. 

Quando quede ultime danno fegni di una 
Tera penitenza , fon trasferite nella claíTe del-
le novicie ; dove , fe non fi diportan bene , 
Vengono rimandate alia correzione. Oflervano 
l a regola di Sant 'Agoíhno . 

PENITENTI d'Orvieto, fono un Ordine di 
Monache inftituito da Antonio Simoncelii , 
••gentiluomo d' Orvieto . — I I Monaltero 
ch'egli f a b b r i c b , fu da prima deñinatoper 
ricevervi povere figlie , abbandonate da' 
Jor geuitori, ed in pericolo di perderé la lo
r o v i r t u . 

Nel 1662 , fu eretto in Monaíiero da r i -
cevervi quelle che avendofi dato in preda al
ia l ibídine, eran infpirate a ravvederfi , ed 
a fare penitenza, dedicandofi a Dio con voti 
io lenni . —- La loro regola é quella delle Car-
¡nielitane. 

Queíle religiofe hanno queílo di partico-
l a r e , che non foggiacciono a Noviziato . 
Al t ro non ü richiede , fe non che conti-
B u i n o per pochi mefi a ítare nel Monaf]e-
10 in abito fecolare 3 dopo di che fono ammef-
fe ai v o t i . 

P E N 
P E N I T F N Z A , POENITENTIA , alie vol-

te fi prende per uno flato di pemimento , Q 
qurikhe volta per Tatto di pcntirfi. VediPEN-
TIMENTO, eü IMPENITENZA . 

PENITENZA fi prende anco perdifciplina, 
o per ungaltigo che accompagna i l pentimen-
t o ; che chiamafi anso Pena. 

Propnamtnte Penitenza é 1' efercizio del 
patire nelio ítato di chi fi é ravveduto , e 
pentito ; e fi pub definiré , una punizione 
o vclontaria , o iwpcjia da legktima auti* 
rita , per U fallí ccmrnejfi . Vedi G A-
S T I G O . 

PENITENZA t anco un Sacramento , m 
eni , la perfona che ha le difpoíizicWii ri-
chiefie, nceve 1'aíToluzione da! Sacerdote , 
de' peccati che ha commeííi dopo íl battefi-
mo. Vedi SACRAMENTO . 

Ad una legittima Penitenza fi ricercano tre 
cofe j la contrizione , raííoluzione , e la fod-
disfazione. Vedi CONTR IZIONE , &c. 

I Sacerdoti ricevono la podefta di ammi-
nifirare i l Sacramento át\\z Penitenza ^ quan
do ricevono il Sacerdozio ; ma per efercitare 
quefta podefta fi richiede che abbiano la giu-
risdizione del!'Ordinario; cioé che abbiano 
un Benefizio , od origínale o delégalo, con 
1' approvazione del Vefcovo per afeoirar le 
Conteffioni. 

PENITENZA fignifica anco quella pena , 
che un Conftffore impone, per íoddisfazionf 
de' peccati da' quali una perfona é aííolta. Ve
di CONFESSIONE ed ASSOLUZIONE. 

L ' antica difciplina , per offervazlone di 
D u Fin , era feveriffima full' articolo delle 
penitenze ¡ per delitti grandi fi venivaefclu-
fo dalla comunione della Chiefa, fcacciato 
dalle aííemblce de' fedeli, obbligato al digiu-
n o , ed a mortificarfi pubblicamente, anche 
alia porta della Chiefa , a tagliarfi i capelli, a 
girne a pié nutii , &c. 

Aggiugne i l luddetto Atítore, che quelli 
i quali íacean puhblica penitenza, non erao 
mai ammeffi nel Clero ; e che la pubbüca 
penitenza non veniva mai data che una foi 
yoí ta . Per quelli che ricadeano, non v'era 
riconciliazione colla Chieia , e non dovea-
no íperare i l perdono d1 altronde che dalle 
mam di D i o . 

PENITENZA , nella noftra legge Canónica 
{ Penance in Inglefe) é un gaOigo eccleíiaíli-
co , principalmente aggiudkato alpeccatodi 
fornicazione. Vedi V o & m Q A i i o m • 
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Ü n fimil gafligo vien cosí prefcritto da1 

canoni/ i l delinquente deve ftaríene nel pór
t ico , dcÜaCbieía , in una quaiche Domeni-
ca cilla u i u fcoperta e co'pié nudl , in un 
lemuolo bianco , con una bacchetta blanca 
in mano ; ed ivi piangere , e pregare ognu-
no che lo íufíragbi colie fue orazloni: Quin-
ái egli entra aeUa Chiefa , fi prorterne e 
bacía la tena ; ed alia fine , collocaro fopra 
un' etninenza nel mtz io della Chiefa , di 
rimpetto al mmiílro , dichiara i l foixo fno 
pee cato , odiofo a Dio , e íeandalofo alia 
Congregazione . 

Se i l debito non é notorio, i canoni ac-
eordano che fi coinmuti la pena a richiefta 
del'e parti, in una multa pecuniaria , in una 
lim 'íina apover i , &G. 

PENÍTENZA , da anco i l titolo a diverfi or-
dini religioíi , che confiftaoo o in perfone 
difcole convertíte , e rifórmate ; o in altre 
le quaíi fi coníacrano alT ufízio di rictiia-
mare a penitenza i traviati. Vedi PENITEN-
t r i . Dt queíV ultima fpezie é T 

Ordine della PENITENZA di Santa Madda-
lena , iondato circa 1' anuo i 2.72 , da un Ber
nardo , Cittadino di MarfigHa , i l quale f i 
dedicb all'opera pia di convertiré le cortigia-
tve di quella Ciftk , 

Bernardo fu imitatp da diverfi altri ; í 
quali avendo formata una fpezie di focie-
íNa , fu ron o alia fine eretti in ordine reli-
giofo da Papa N i c o l b í l l . fotto la regola di 
Sant' AgoÜino. 

I I P.Gesnay aggiugne, che eglino fecero 
a ico un ordine rejigiofo delle pen'nenti , o 
delle donne ch' egli n'avean convertite , dando 
lororilfeífe regoíeed oflervanze ch'eglino fe-
guitavan-o. 

Ccngregazione ddla f ^ E K l T E K Z A d ¡ Santa 
Maddalena tn Parigi, ebbe la fuá origine dalle 
prediche del P. Tiííeran , Francefcano \. \\ 
quale convertí un gran numero di Cortigia-
ne nell1 anno 1492 . L u i g i , Duca d'Orleans , 
diede ad eíío la fuá cafa per moniñero , o 
piuttofto, flecóme *appar dalle loro Coftitu-
zioni , Cario V Í I I . diede ad effe V Hotel , 
chiamato Bockaigne, donde fu roño fatte paf-
fare nellaCappella di San Giorgio nel 1572. 
I n virtu d i un Breve del Papa Aleffait-
dro , compofe per effe un corpo di Cofir-
tuzioni urr certo Simone Vefcovo di Parigt 
«el 1497 r € le gofe fotto la regola di Sant' 
Agoílinov 

una donna poteflfe cífervi am-* 
meíTa , ella doveva eíTere ftata peccatrr-
ce, cioé avere commeífo i l peccato di car
ne ; né vi íi ricevea alcuna che pafíaífe gli an-
ni 3 5 di eta. 

Sin al principio dell 'ultimo fecolo, le re-
ligiofe di quedo monifiero , furo no fole 
penitenti; ma dopo la fuá riíorma per mez-
zo di Maria Alvequin , nel 1616 v i furo-
no folo ammeffe donzelle vergini ; le quali 
non oftante portano ancora i l nome antico di 
penitenti. Vedi PENITENTI . 

P E N I T E N Z I ALE , POEMTENTIALE , un 
libro Ecclefiafiko, che preferive cib che r i -
guarda Timpofizione della penitenza , c la 
riconciüazione de' penitenti . Vedi PENI
TENZA . 

Ne' Capitolari di Cario Magno, s'lngiu-
gne a'Sacerdoti^ che fiudino bene il loro i V -
mtenziah. — V i fono varj Penitenziali j ií 
Penitenzicth Romano , quelló del Venera-
bile Beda , quello del Papa Gregorio I I L 
Ssc. 

P E N I T E N Z I A R I O , Penitenziere , 
0 PENITENZIERÍ A 5 POENITENTI ARIUS , un 
oítizio , o tribunale nelía Corte di Roma ; 
jdoye fono efaminate e donde efeono le bol
le fegrete, le grazie , le difpenle , concer-
nenti lacofeienza, la coníeíílone , &c. Vedi 
BOLLA , &G.-

Le fpedizioni del Penitenztario fono fug-
gellate con cera roíTa, e mandaníi chiufe , 
dirette a' ConftíTori. 

PENITENZIARIO , é áneo un niiniílro & 
dignitario, in alcune cattedrali; i ! quale ha 
la podefta dal Vefcovo di afiolvere da' caíí 
rifervati a lui : per la qual cagione egli an
eo fi chiama V or'ecchia del Vefcovo. Vedi As-' 
SOLUZIONE é 

la alcuni luogfn vi é un grande Peniten-* 
ziario , eá un fotto-Penitenztario . Anaítafio» 
dice • che i l Papa Simplicio eleffe alcuni,. tra 
1 Sacerdoti Romani, acciocché foprantendtf-
fero alie Penitenze i 

In oggi il Papa ha i l (na gran Penitenzis" 
re, i l quale é un Cardinale , ed i l capo de-
gli altri Preti Penitenzieri , flabiliti nelíe 
ChiefePatriarcaíi di Roma, i quali l>o coa* 
fultano ne'eaíi difficili.. 

Eí prefiede nella F^/VÉ-w^/m^,; fpedifee íe 
difpenfe, le aíToluzioni , &G. ed ha fotto di sé 
un Regente , e ventiquattro Avvocati della^ 
Sacra Penitenzieria. 
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P E N N A , é un pícciolo iftrumento, che 

¿'ordinario fi forma di una pennadivolaí i -
le , e con cur fi fcrive^ 

PÉNNE Ollandefiy fono fatte di penrie, le 
quali fonfi paííate per mezz» alie cene-
r i calde , aÉne di levarne i i graíTo e i5 
umidit^.. 

PENNA . Vedi l5 Articolo PINNA * 
P E N N A T A folia , fogiie á la te , fra i Eo-

taníci , fono quelle fogiie di piante , che 
crefcono direttamente i'una di rincontro ail ' 
altra , fulla medeíkna coftoletta , o ful mede-
íimoflelo : come quelle del fraffino, del noce f 
fkc. Vedi FOGLI A 5 PIANTA , &c. 

P E N N E L L O * , un iftrumento, ufato da' 
pittori j per rapplicazionede'lor coJori. Vedi; 
COLORE ePiTTURA. 

* La parola diriva datLatino peniculus ^ 
penicillus , o penicillum , che ftgnifica la 
fieffa coja y & € u r t diminutivo d i penis , 
coda: K 

V i fono áe pennelli d i varíe fpczie »• e fat-
t i di' varié materie : i i piü ufuali fono di 
pelo di taífo, e di fcojattolo, quelü d-i piu-
mc fottili del cigno , e quelli* delle fetole 
di porcó , qudie ultime fono légate ed af-
taccate ad un baftone piu o men groíTo ,. 
fecondo gli ufi per l i quai fon deíiinati i 
•pennelli y e quaodo fon maí íegrandi , í) chia-
manofpazzok•— Gíi a l t r i fono inGhiufi aelr 
ia canna d i una penna^ 

M . Felibien oíferva, che gli antichi avean 
úe?pennelli fatti di pexxetti di fpugna ; don
de fenza dubbio é potuto farfi quello che fi 
narra d i un piftore , i l quale non effendo 
ñato' capaee di efprimere la fpumadi un cañe 
v i riufci con gittarc perdifpetto la fuá fpugna 
fulla tela .. 

PENNELLO d i raggi , nell' Optica , e un 
doppío cono , o pirámide d i raggi , un i t i 
aíTieaie nella bafe j un de5' quali ha i l fuo 
vértice in qualche punto de IT oggeíto , ed 
ha Tumor criftallino , od i l vetro G L S 
( Tav. Optica , fig. 39. ) per fuá bafe ; e 
1' altro ha la fuá bale full' i íkíío vetro , 
o umor criftallino , ed i l vértice nel pun
to di convergenza ; come in C . VediRAG-
e r o , &c. 

Cosí B G S C é un pennello d i raggi; e la 
linea B L C é chiamata 1'aífe di queílopen
nello . Vedi ASSE, e RAGGIO . 

P E N N E L L O Optico . Vedi F Articolo 
OPTICO. 

F E N 
P E N N I T O . Vedi 1' Articolo V n P f r 

C Í A . 
P E N N O N E f uno fíendardo con coda lutt* 

g a c h e anticamcnte appartenea »d un f s i ^ . 
piice g e n t i l u o m o ; che propriamente ufavaíí 
come lUTinfegna, da colíocarfí fopra una ten-
da o padiglione . 

S'oppone alia bandiera ,: Itamjer in Ingle--
fe , la quale era quauiata \ é di qul é che 
dovendofi creare un hannerev ( un cavalie' 
re cosí detto ) ía cerimonia coníiíleva nel 
refeeare la coda del íuo penmne , c mu-
tarlo cosí in una handtera , Vedi B A N-
N E R E T . 

P E N M Y , CPENYV nel Commercio,, un'" 
antica moneta Inglefe , che ebbe gia un 
corfo confiderabile; ma in oggi é tramuta-
ta generalmente in moneta ímmaginaria 
o moneta di computo . Vedi MONETA * e Co-
NIO . Vedi anco PENCE . 

* Camdeno dir iva la voce penny dal Latinoa 
pecunia. Vedi PECUNIA . 

I l ^ « « 7 Inglefe a n í i c o , fu i l primo conio* 
drargento, bat tuto in Inghi l te r ra ; anzi Fuñi
ca moneta corrente appreífo i noftri antenati; 
S a í f o n i : H eco me aíferifeono Caradenoy Spel-
mano , i l Dr. Hicks , &c. 

I I penny era eguale nel pefo arnoílroí¿>'í,(?-
pence'j cinque de'quali faceano' un fcellino 
trenta una mark , o mancufa5 egualea 7" s. 6 ¿L 
Vedi MARCA , &c , . 

Sin al tempo del ReEdoardo f. i l penny 
fu battuto^ coirimpronto di una croce core 
si profonda intaceatura, che i l conio fi po-
tea fácilmente fpezzare , e dividers , nei 
biibgno, i n díue parti? j perb chiamate half 
prnnies, cioé mezzi: dinari o in: quaítro 
e perb chiamati founhings , c farthings , 
htimax . •— Ma cotefto Principe lo conib fen
za intaecatura ;. in vece di che ei primo* 
batté i rotondi mezzi-dinari- r ed i fardini 
Ved iFARTHING. . 

Egli puré riduííe i l pefo del penny ad 
una norma; ordinando , che dovelTe pefarc 
trentadue grani di formenco, prefi dal mez-
zo della fpica . Qvzftopenny fu chiamato 
If penny fleriing. — Venti di quefti avean da 
pefare un' oneia^ donde i l penny diventb un 
pefo-,egualmente che una moneta.Vedi STER-' 
LING , e PENNY WEIGHT.-

I I penny flerlino1 , é in oggi* quafi difu-
fato come moneta ; e appcna fuffifte in al
tra maniera, che come moneta di computo, 

con-



tonfenendot la iz."13- parte di un fcellino , & 
la 24o.ma parte di u n a l i r a . Vedi SCELLI-
ft&i e LIRA ¿ _ 

t í corfo f o cambio' tra 1 Inghilterra e 
ja Francia, é fiflato ful piede di tantidinari 
{pence) lierlini , per una cofona , o feudo,-, 
Franceíe di tre l i t é . Vedi CAMBIO'. 

t\ peftny, o JmVr Francefe, é di due fpe-
2Íej quel diParigi , chramato denier Párifis} 
ed il penny di Tours,- denier Tournois. Vedi 
DEN ARO\. 

f l ^mw/Ollandefej c k h m a t ú pennink , é 
Uña moneta reale * che val eirca un quinto 
piíi del demrr Tournois. — I I penn'mk fí ufa 
anco per moñeta di computo, nel tenere l i -
h ú per l i re , fiorini , e patardf j . dodicí pm-
mnks fanno i l patard j ; e ventrpatardi i l fio-
t i r io. Vedi FIORIÑO. 

In Amburgo f Norimbefga , &c. ií penny 
ú pfenmg di confo , meítefi per eguale al 
denier Tournois * Ot ío di effi fanno i l krieux ; 
c fe lían ta i l fiorino delle deíte Citta i e nonan-
ta ío fcüdo Franceíe, o 41. 6 eL ñerfc 

P E N N Y - W E I G H T * , un pefo, che con-
fiene ventiquattro grani; ciafeun grano pe-
fando un grano di fermento raccolfo dal 
mezto deíls fpka, befi" fecco. Vedi WEIGHT ̂  
e GRAÑO«-

* I I nome h® pfefo la füa origine ¿ dalV 
effere qúejlo appunto flato i l pefo di una 
de nojiri dinari ( pennies ) d1 argento arí-
t íchi . Vedi PENÍS'Y. 

Ven t i &i<{\i£hipenny-weights fanno un'on-
cia Vedi ONCIÁ 

PENNY-Po/ i , la pofta diundinaro. Vedi 
Po!ST A." 

PENOMBRA , iteir Áftronomig . Vedi 
PENUMBRA.-

PENSA Li&ra nelíe noílfe anfieíie con-
fuefudini , una iibbra di moneta s che pa-
gaváfí « pefo y úún a numero». Vedi LIRA f e 
LIBRA . 

P E N S I O N A R I O , una perfona che lia una 
ptnpióm 5 un aflegnamento , od una fomma 
annuale, pagabik vifa durante per maniera 
di neoríofeimento J impofta íopra i beni di uri 
Principe, di una compagriia, d i úrtapeííona 
particolare , o fimili -

He' paeíi Cstíolici Romani I cofa frequetf-
te che v i fieno á é h penfioni fopra Btnefizií 
anticamente queííe fi davano con grande fa
c i l i t a , per la ragione di povefo ffufo-,- d' ict-
fermitadi, &c . Ma dopo i l S e c o l o X I I . que-

P E N 2 ¿Ti 
fíe ragioni o motivi fu ron o portati piu ol« 
t re , e per la maggior parte i titolari de' Be-
nefixj diventorono poco al tro piu che fattori 
a l t ru i . Cib induííe le Potente ípirituali a fif-
fare le cagioni , e le quantita delle pen/io-
i i i . — Irt oggi le penfioni fi pojfono íol tan
to creare o mettere dai Papa ; e non han 
níai da eccedere un terzo dell' entrata ; 
due te r i i avendo ognor da reftare al Be-
nefiziario. 

PiiÑsrOÑARíO ^ é anche rappellazione d©I 
primo miniílro degli Stati della Provincia d* 
Olí anda . Vedi STATI .• 

11 Penfwnario é i l prefidenfe nelle aflem-
blee degli Stati di que!ia Provincia \ egli pro
pone le rsaferie fopra le qnali fi ha da deli
berare , raccoglie i v o t i , fofma o pronuncias 
le rifoluzioni degü S la l i , apre fe lettere y eoH* 
ferifee co' mini i l r i ííranieri, &c. 

A lui é addoífata 1' infpezione delle fi-
itanze^ ía coníervazione de' diri t t i della Pro
vincia , i l mantenimento deíirautorita degli 
Stat i , e aver focchio , affinehé fiefío offer-
vate le leggi , &c. per bene della Kepub^ 
blka . Egli aífífte tíef collegfode3 Configlie-
r i deputati della Provincia , che rapprefen-
tano la fovranita nell' aíTenza degli Stati % 
ed é i l depütato perpetuo degli Stati gene-
rali delle Provin'de unife .- La fuá commif-
fione fi da folamente per citíque anni ; do
pô  di che fi delibera fe abbia o no da effere 
rinovato In fatti non v* é efempío , che fi» 
í ía fo mai rivocato. La morte fola metteuos 
periodo e termine alie funzioni di queílo 
importante rainiftro . Anticarnente, egli era 
chiamato V Jiyvocato della Provincia i l tito-
ío d i Penfimario. gii fu dato nel fempo che 
Barnevelf avea queft' ufizio. Grotio lo chia-
ma in Latino adfeffor jimfperitus ; Merula 
adi)oeatus gertefális : Matteo , profeíFore sfe 
Leiden, conflliariuspenfionariusche é la qua-
lita- che glí Stati gli daono ne' loro iüru-
menti 

PENSIONARIO, é anche ií primo ríiiniffro 
della reggenza di ciafeuna Cii ía 5 nella-
Provincia d'Ollanda. VedipRóviNCi A ,-

I I di fui officio I daré i l fuá avvifo trelle 
maíeí ie ¿onceínenti al govtraa^ o deüa Git* 
ta. in paTtlcofare f o delta Stato in genérale 
e nelle affemblee degli Stati della Provincia 
egl i é ora tore per la fuá Citta ^ 

füre> le funzioni di quefti penfionar/ non, 
fono firaili per tu t to : I n alcune Citta danno; 

fola 
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folo i l loro avvi íb , o íent imento; e non fi 
trovano mai nelle affemblce de1 magiftratt , 
cecetto che quando efpreffamente vi fono 
chiamati : in altre v i affiílono coílantemen-
te ^ ed in altre eglino f a n n o anco le propo-
íizioni ptr la parte de' borgomaftri, ftendo-
no le lor c o H c l u f i o m , & c v —Souochiama-
t i penftcnarj , perché ricevono un aíTegnamen-
tO:, o una penfions. 

Cemiluomini PENSIONAR;, una íchiera di 
gentiluomini a' quali s1 appartiene di guar
dare la per fon a del Re nella fuá propria 
Cafa; e che per quedo flanno nellaCamera 
di prefenza. 

Furono prima inílituiti dal Re Enrico V I L 
e i l loro numero e di 40 ; ciaicuno é ob-
bljgato a tencre tre doppj cavalli , ed u n 
fervítore armato : di maniera che propria-
mentc e' fanno una truppa di guardie \ ed 
hanno per e ib p a í í a t a la raíTtgna davanti 
a'loro ufiziali: ma da quefto dovere, per i l 
quaie danno il giuramento, i l Re ordinaria
mente l i dirpenfa. . 

I loro ufiiiali fono un Capiíano,. unLuo-
gotenente , un porta véffilio & c . Le loro 
armi ordinarie fono accttte dórate , colle qua
l i accornpagnano il Re allaCappella Reale ; 
ricevendolo nelía Camera di prefenza , od 
all' ufcire dalla íl««ía> fecreta íiccome pur 
fanno in t u t t e le folenmía grandi La lofo 
fenfione é d i 100. I . aH'auno . 

P E N S I O N E , PENSIO, un affegnamento 
annuo, od- una- fomma di danaro , che pagafi 
aqualcuno per fervigj,. o meriti e t i toi i gia 
pafíati. Vedi PENSIONARIO ¿ 

PENSIONÍ , di no ta no anco certi paga-
menti annui di siafcun- mcrahro a l i a Cacne-
%& , per certi biíogni 

Quand'é emanaro un mandato di penfom-, 
uiuno il q M l e é citato acciocché pa-g-hi, ne 
pub effere diípenfato r né g l i fi permette di 
ceñiré nella Cames a dc 'Cqmuni raunata-, fin*-
shé tutíi i dcbiti non fon pagati. 

P E N T A C O R D O * , un antico-ifeumen^ 
60 mulicale con cinque corde. 

* Donde t i neme di J;cinqu&, s XvpSv'i 
corda.-

L ' invenzione del Pentaccrdo ñ rife 
agí'ii Sciti : le corde era-no di cuojo di t o 
ro , e fi' ba t í íva con un pleftrum fatto di 
corno di capra . 

P E N T A C R O S T I C I , una ferie, o- mm 
á ¡ venfi ,, cosí difpafti che fempre vi HmoÁ 
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vano cinque acroílici deH\¡íl:eíro nomc , tn 
cínque divifioni di ciafcun verfo . Vedi 
ACRÓSTICO . 

P E N T A G O N O * , nella Geometría, una 
figura di cinque latí e cinque angoli. Vedi 
FIGURA . 

* La parola viene dal Greco invrctymQs % 
quinquangulus , compojio di refre, cin
gue, e yana , angola . Vedi P O L Í 
GONO. 

Se i cinque lati fono eguali , lo fono an
che glí angoli : e la figura l chiamata un pen
tágono regdare ^ come é la £§ .47 . de'la Tav, 
Geometría . — Le Gittadelle o fortezze , fo
no per la maggior parte, pentagom regolari. 
Vedi C l T T A D E L L A . 

La piu confiderabile prerprieta di un pen
tágono é , che uno de' fuoi l a t i , v. gr. DE , 
é tguale nella forza ai lati di un tffagono f: 
e di un decágono inferitto nel medefimo cir-
colo A B C D E : vale a diré , che il qua-
drato del lato D E é eguaie alia fomma der 
quadrati de'Saíi Da e D á . 

Pappo ha dimoílrato che dodici Pentago-
ni regolari , contengono- pií» che venti trian-
goli inferitíi nel' mtdtfimo circolo , p 
prcbl. 45, 

I I dodecahedron , che é i l quarta- corpo1 
regoiare, co,ftaP cíi dódki'pemagom. VedrOo-
BE C A H ED R O N . 

Prsjezions > c- Profpettiva di un PENTAGO^ 
NO. Vedi PROSPETTIVA . 

P E N T A G R A F O , un iArumento col qua
ie fi poííbno copiare difegni, í iampe, &c . 
d-'ogni fperie , m qua'Iunque proporcione j . 
fenza che uno fia perito del diíegoo». Ve*-
di DVTSEGNO, RIDUZIOPÍE, &c. L' 'iftrumen-
to é d' akra maniera chiamato un para!le¡-
logrammo Vedi P A R A L LE L O G-R A. M--
M o 

TI pentagrafo ordinario ( rapprefentato Tam 
Mifcell. íig. 6. ) cofta di quattro rególe di 
©ttone G di legno, due d'eíle qualr fono lun-
ghe da quindki fin- a diecifette o n c i e l e ai'' 
tre due han mezza quefta lunghezza . Alie 
eílremitadi e nel mezz-o delie rególe piü lun" 
ghe come- anco- alie eíkemitadi delle piíi 
corte , vi fono de' to r i , dal fíate i quali 
efattamente la perferion deli' iftrumento fo-
pra turto di pende . Quelli nel mezzo del
le regoletee lunghe hanno da effere alia íieí-
fa diíianza da quelli ne'capi di efle,. e 
q,uelli. delíc coric '% cosí che quando fono-
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BielTe aífieme poííono fe more fare un paralle-
logrammo. 

L'Ulrumento é accomodato per 1' ufo , e 
guernito di diverfi piccoli pezzí ; particoiar-
mente una eolonnetta , N0. i . che ha da 
un capo una vite e una chiocciola, con cui !e 
due rególe lunghe fono congiunte ; e dall' 
altro una piccola intaccatura, perche vi feor-
ra fopra l ' ilirumento . I I pezzo N0. 2. é 
un chiavello con una vite e una chiocciola, 
con cui ogniuna delle regolette corte s1 at-
tacca nel niezzo di cadauna luoga . I I pez
zo N0. 3> é una eolonnetta , un eftremo 
delia quale cífendo ícavato in una vite , 
ha una noce o chiave che vi íl accomoda. 
Dalí 'altro capo v 'é una chiocciola d1 avvi-
tarfi nella tavola: quando 1'iftrumento s'ha 
da adoprare , ella un ¡ice le due regolette 
corte. I I pezzo N0.4 . é una penna da !a-
pis, od un penneljetto vitato in una eolon
netta. Finalmente, il pezzoN0.5. é una pun
ta d'ottone , moderatamente ottuía , vitata 
aitresi in una eolonnetta. 

Ufo del PENTAGRAFO , o Parallelogram-
mo. — 1. Per copiare un dífegno eolia fca-
la medefima, cioé della ftefla groííezza che 
Torigínale: vítate la chiocciola N0. 5. nel
la tavola; mettete una carta fotto i ! pen-
rello N0. 4. e i ! diíegno fotto la punta N0.^ 
Fattocib, conducendo la punta fopra le diver-
íe linee e parti de! difegno , i l pennello íegne-
ra o ripetera l'iíteffo fopra la carta. 

2. Se i l difegno s'ha da ridurre — e. gr. 
nella meta dello fpazio ; la chiocciola dee col-
locarfi all' eüremita dclla regola lunga N0 .4 . 
c la carta ed il pennello nel i^ezzo. Inque-
fía fituazione condúcete la punta d'ottone 
fopra Je diverfe linee del difegno come pri
ma; ed i l pennello neil'iñeífo terapofegne-
ra la fuá copia colla voluta proporzione : i l 
pennello qui folamente movendofi la meta del
le lunghezze che íi move la punta. 

Quindi al contrario , fe i l difegno ha da 
ingrandirfi di una m e ú , la punta d' otto-
ne , col difegno , dee collocarfi ngl niez
zo , al N®. 3. i l pennello e la carta all ' 
eíiremita delia regola lunga, e la chiocciola 
all1 altra. 

3- Per ingrandire o ridurre con altre pro-
porzioni , v i fono de'fori fcavati a diftanze 
eguali fopra ciafeuna regola, cioé tutto per i l 
iungo delle corte , e fin alia meta nelle lunghe i 
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aífinc di poterv! alluogare la punta d' otto-
ne , i l pennello, e la chiocciola in linea ret-
ta ; cioé , fe i l pezzo che porta la punta é porto 
nel terzo buco , gli altri due pezzi devono effer 
pofti nel fuo terzo buco. 

Che fe la punta e i l difegno fi alluoghe-
ranno a qua! che fi voglia buco delle rególe 
grandi, ed i l pennello colla carta aqualche 
íi voglia buco dclla regola corta , che iv i 
forma 1' angolo ; la copia fara minore che 
mezzo 1'origínale. A l contrario fe fara al-
luogato ad uno de'fori di quella regola cor
ta , che é parallela alia regola lunga , la 
copia fara piu grande che mezzo V or i 
gínale . 

La coíhuzione di queí? iltrumento efíge 
un certo grado d' aecuratezza , poco cono-
fciuto e praticato dalla maggior parte de' 
noítri fabbricatori d' iílrumenti ; per Ja qual 
ragione ve ne fono pochiffimi che riefeo-
no . Pochi' giungono a fare tollerabil-
rnente delle linee rette \ e molti neppur 
q u e ü e . 

v P E N T A M E T R O * , nella Poefia, un ver-
fo, che cofia di cía que piedi, o metr i . Ve
di VERSO e PÍEDE . 

* La parola e derivata dal Greco murufié-
Tpo f q, d. cingue rnifure. 

I due primi piedi di un pentámetro , poííono 
eííere o dattili o fpondei ; i l terzo femprc un 
fpondeo, e gli ul t imi dueanapefti. 

D ' ordinario fi congiugne a verfi tfame
tr i , nell' clegie , negli epigrammi, e in al
tre piccole compofizioni, D i Pentametri foli 
non abbiamo opera alcuna. 

P E N T A P E T A L E Piante, fono quelle I i 
cui fiore cofta di cinque íoglíe , Vedi 
Pl ANTA. 

PENTAPOL1S, n E N T A T T I O A I S , nel-
la Geografía, &c. un paefe dove fono cin
que Citta • 

I I nome áyPentapoli é flato dato a diverfi 
paefi , in particoiare alia Va l l e , in cui fíct-
tero le cinque infámi Cit ta diíhutte dalla 
pioggia di íuoco &c. al tempo d iAbramo. 
Comunemente íi crede , che queíto paefe fof-
fe i l luogo dove in oggi é i l lago Asfaltite, 
od i l Mar Morto . Saofone lo mette nelle 
vkinanze di quefto lago, ma íenza alcuna 
prova . D'Herbt lot chiama queüo , la Pen-
tapoli de' Sodomiti. 

La piü celebre fu la Pentapolis cyrenaica , 
o Pen-
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© Pentapotts d' Egitto , le cu! cinque Ci'tta 
firrono Berenice, Arfinoe, Ptoleraais , Cy-
rene, ed Apollonia . 

Fra gli aníichiGeografi ed Iftorici , tro-
viamo anco la FÉ'̂ M/'O/Í di Libia , oggi ch ía -
mata Meftrata ; la i'ew.í^o/; d'Italia i e la 
Fentapolí dcH'Aíia minore . 

P E N T A P T O T O N , nella Grammatica , 
un nome che ha folo cinque cafi . Vedi APTO-
TO, CCASO. 

P E N T A S T I C O , PENTASTÍCHON , ne!la 
poefia , una fianza od una diviíion di un 
Poema , che cofta di cinque verfi . ¥ c d i 
STANZA, 

F E N T A S T Y L E , nell' Architettura, 
opera in cui v i fono cinque mani o file di 
colonne • Vedi COLONNA . 

Tale fu j l pórt ico, principiato dall'Impc-
rator Gallicno , e che avea da eííere conti-
nuato dalla porta Elaminia , fin al ponte 
MÍÍVO ; cloé dalla porta del popólo , fin 
ni Ponte molle. 

P E N T A T E U C O * , nella erudizlon S r 
cra, é rifteífo, che i cinque libri d iMosé , 
ín fronte del TcOamento Vecchio : cioé la 
Genefi, l 'Efodo, i lLev i t i co , i N u m e r i , e i l 
Deuteronomio. Vedi BIBBIA. 

* La parola } formata dal Greco vrti'TotTiu-
p ^ o í , ch' e compoflo di mivTt , cinque , e 
rtvxov , volume. 

11 P. Simón , nella fuá SVov Cr/V, del Vec. 
Tejí, produce moki paífi , affine di provare 
che Mos¿ non fu intieramente 1'A^utore del 
Pentateuco , tal quale noi f abbiamo . In 
fatti quelle matíifefte interpolazioni che tro-
vanfí nel fine, baflano per decidere i l pun
t o ; eífendo aífurdo i l lupporre Mosé perAu-
lore del raeconto della fuá propria morte 
€ fepoltura, e della comparazione tra lu í , 
cd i Profeti che avean a fuccgdere in 
Ifracie, 

Quefti paflfi interpolafi ordinariamente fi 
attribuifcono a Efdra, i l quale , al fuo r i -
•íorno dalla Cattivita Babbilonefe , fi crede 
che abbia pubblicato i lTeí lamento vecchio, 
o almeno una parte di eífo corretta ed aaiplia-
ta . Vedi CAISIONE. 

V I fono due famofi Pentateuchi , o due 
Edizioni del Pentateuco , che íi fon contefa 
per lungo tetnpo la preferenza , e quanto 
al l ' antichita , e quanto al carattere \ cioé 
fuello degli Ebrci , chiamato i l Fentateuca 
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Ehraico, o Giudalco, feritto nel carattere Ca!-
deo , od Affiro e quello de' Samaritani • 
feritto nel carattere Samaritano, o Fenicio. 
Ciafcun di eífi vien foftenuto , che fia l'anti-
foEbreo; abbench.é i piíi de'Critici favoriíca-
n o r u l t i m o , VediEBREO. 

Quanto al maíeriaie, od alia foflan^a del-
le cofe , eglino fono per verita conformi T 
un ali 'altro ; ognuno ha tutti i paífi inter-
polati , che accennaynmo di fopra : abben-
ché i l Samaritano n'abbia uno o due dipiu; 
i l primo é un paffo del Deuteronomio x x v n . 
4. dove s' ingiunge la fabbrica di un Alta
re , e roñer ta di Sacrifizj ful monte Ebal , 
o piuttofto ful monte Garizim 5 i l qual paf
fo fenza dubfaio vi fu cacciato eníro per n 
eare autorjta e credenza al culto Samarita
no , e rapprefeníarlo d1 antichita eguale a 
quella del Templo di Gerufalemme . Vedi 
SAMARITANI.. 

M - Whif t0" tuttavolta dichiara di non 
veder ragione d' aecufare i l Samaritano di 
Te í lo corrotto in queñi particolarl, maben-
si F Ebreo ; e foítiene vigorofaroente che 
i l primo é uua copia non corroíta de' I j -
bri di Mosé , originalmente dirivata dalla 
prima feparazione delle dieci Tribu , ne' 
tempi di Geroboamo . — Ma i l contrario 
é troppo manifeílo dalle mere confeífate ¡R-
terpolazionj aferitte ad E íd ra , i l quale vif-
fe piu centinaja anni dopo i l íempo 4i 
Geroboamo, 

M a la gran differenza é nella lettera o 
nel carattere : í* Ebreo eííendo in carattere 
Caldaico od Aífiro; ed i l Samaritano in ca
rattere Fenicio, cioé nel carattereCananeo; 
queft1 ultimo pare che abbia un avantaggio 
fopra i l volgato Pentateuco Ebreo. — Non-
oítante Prideaux é di opinione , che T ult i
mo fia fojamente una copia del primo tra-
feritta dal carattere Caldeo nell'Ebraico an-
t i co . Una gran ragione ch' egli ne da , Si 
é , che trovanfi molte variazioni nel Sama
ri tano, manifeftamente cagionate dalf ave-
re prefe con isbaglio le lettere fimili, nelT 
alfabeto Ebreo; le quai lettere non avendo 
fimiglianza nel carattere Samaritano , egli 
é evidente che le variazioni debbono ef-
fer nate nel traferivere dall' Ebreo volga-
re nel Samaritano; e non all'oppofio. 

Aggiugni , che Simen , A l l i x , e moltl 
altr i dotti uomini credono che ilcaratteEe 

Cal-
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CaUeo o Affiro fia flato i i carattere -femprc 

ufo ira .gli Ebrei i ed i l carattere Samari-
oCananeo, o , com'cgli é ancochia-
1' antico Ebreo , non é rnai (lato da-

m 
í a n o 
i r . a t o , i a m i ^ ^ u , ™ , 

gli Ebrei p o ü o in ufo avanti la khiavitu , 
r,é su i l i b r i , né fu lie meclaglie . Vedi CA
RATTERE. 

Quindi i l Pentateuco debb'eííere flato tra-
fcritto in quel carattere ; e cib probabil-
mente , per renderlo leggibile agli abitatori 
della Samaria , che quando iníroduífero i l 
pentateuco probab.ilmenie non eran v.erfa-ti 
ín altro carattere.. 

UlTerio avvifa, cbe i l Pentateuc-o Samari-
íano fia flato compílate da Dofiteo Saraa-
ritano, mentovato daOrigene come adulte-
ratore del Pentateuco - — Du Pin fuppone 
che ei fia opera di qualche Saraaritano mo
derno , che T ha compilato principalmente 
da differenti efemplari degli Ebrei Paleítini e 
Babilonefi, e dai Settanta j perché ora egli 
s' accorda con uno , or COÍI un alíro diqucüi 
efemplari . 

PENT A T H L O N , T I E N T A © A O N , 
neir antiebita , i cinque efercizj de'Giuochi 
Greci , .per l i quali eran propoíli de'premj. 
Vedi ESER-CIZIO , G i u o c o , &c. 

Quefli efercizj erano la lotta , i pugni , 
i l falto, i l corfo , e Ü difeo . — Colui che 
riporrava il premio in tut t i era chi-amato 
pentathlus ; dai Latini quinquenio ; flecóme i 
cinque e-fercizj fteái erano da queflo popólo 
chiamati quinquertfum . 

P E N T A T O N O N , nella mufica antica , 
una concordanza , da noi chiamata la fefta r i -
dondante . Ved iSESTA. 

Cofla di quat troíuoni 5 e di un femituono 
maggiore , e di un minore j donde i l nome 
Tentatonon , q, d. cinque tuoni , 

PENTECONTERUS , I I E N T H K O N -
T E P 0 2 , un vafee l io con cinquanta remi . 
Vedi CALER A , &c. 

P E M T E C O S T A L I ., PENTECOSTALIA , 
anticanjente erano ofFerte pie , fatte nella 
Fefta della Pentecojie, da* Pairoccbiani al lo
ro Párroco; e qualche volta dalle Chiefe in-
k i l m , alia Cbiefa principale o matrice . 
Vedi OBL AZÍONE . 

Quede ofFerte Pentecoflali parocchiali fu-
mno anco chiamate IVhitfun-farthings, e la 
loro (omma fu divifa in 4 parti , delle quali 
una andava a! prete, una a'poveri, la ter-

alla wparazione delUChiefa? e laquarta 
To m& VI, 

al Vefcovo della Diocefí . Vedi WHITSUN-
TIDE . 

P E N T E C O S T E * , O E N T H K O S T H ; 
una fe ña folenne della Chiefa r celébrala 
in commemorazione della difcefa dello Spi-
rito Santo fopra gli Apoflol i : come é de-
feritto negli A t t i . Vedi WKÍTSUNTIDE. 

* KW ha i l fuo ?iome dal Greco irivrmo-
roí , q. d. quinquagefiraus , perche cele-
brafi nel cinquantefimo giorno dopo la Paf~ 
qua . Vedi PASQUA . 

Nella Chiefa antica, \A Pentecojle finiva i l 
tempo Pafquale , nel quale, come Tertullia-
no, S. Girolamo, & G . offervano , cantavaíi 
per turto 1' Halleluja , fi celebrava V ufi-
zio fiando in piedi-, non era permeflb i l di-
giunare , &c, 

C l i Ebrei parimente ebbero una fefla chía-
mata jP^wf eco/fe, o quinquagefimus ; folienniz-
zata in memoria dell' eífere ftate date le leg-
gi a Mosé 50 gioini dopo la loro partenza 
dal!' Eg i t ío . 

P E N T E S Y R I N C U S , nell' antichita , 
una forta di berlina con cinque buchi ^ 
ove s1 attacca-no le braccia , le gambe , e le 
teñe de'rei, acciocché noii firaova^io. Vedi 
BERLINA* 

P E N T H E M I M E R I S * , nella poefia Gre
ca e Lat ina , parte di un verfo, che cofla di 
duepiedi , e d'una filiaba lunga . 

* La parola e Greca , wivStyAiJixpií ¡ da 
vreyrs ? mnque, v[¿ia-us, la meta j e /ue/JOf ,, 
parte.. 

P E N U L T I M A * , nella Grammatica, di
nota la filiaba , o i l piede, immediatamente 
avanti 1' ul t ima. 

* Dir iva dal Latino ¡ ed e compofta di 
pene, ed ultimus, quaft í1 ultimo . 

Quindi antepenúltima é quella che va 
avanti la penúltima ; Vedi ANTEPENÚL
TIMA , 

PENÚLTIMA , nella mufica . M . Broííard 
vüole che fia í' ifteíía , che la chiamata da' 
Greci paranete y .abbenché altri non accordino 
che la paranete fia la penúltima corda , ma 
bensi la vicina a quella. 

PENÚLTIMA delle [eparate , paranete dia-
zeugmenon, é un nome che gli antichi davano 
ad una delle corde della loro lira , o del loro íi-
flema ; cornípondente alia la , re , della 
terza ottava del fiftema moderno. 

PENÚLTIMA delle acute ^ paranete hyperbo-
hon.) una corda del flflema antico , che cor-
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Tifpondeal la r<?,/o/, della terzaottavadel 
fiílema moderno. 

P E N U M B R A , nell 'Aflronomia, unom-
bra leggieia , o parziale , che oííervafi ira 
l'ombra ptrfetta, cd i l pien lume in un eclif-
fi . Vedi OMBRA . 

La p e n u m b r a procede dalla magnitudine 
del corpo del Solé : fe egli foííe íolameníe 
un punto luminoíb, 1'ombra farebbe perfec
t a ; ma a cagione del diámetro del So lé , ac-
cade che un luogo il quale non é illuminato da 
tut to i l corpo del Solé , riceve pero de'raggi 
da una parte di efíb. 

Cosí fupponete S i l Solé ( T a v . ¿íflron. 
í g . 47.) e T la Luna , e 1'ombra dclT ul t i 
ma elícre gittata fovra un piano come G I I . 
La vera ombra propria di T , cioé G H , fa-
ra circondata da un' ombra imperíetta , o 
p e n u m b r a , H L , e G E , ciafcunadi cui por-
zione é illuminata da un intero emisfero del 
Solé . 

I I grado di luce o d'ombra della p e n u m 
b r a faia difFerente in differenti parti , fecon-
do ch'eííe parti ítan no efpofte a'raggidiuna 
maggiore o minor parte del corpo folare : 
cosí da L fino in H , e da E fino in G la lu
ce continuamente fcema ; e nei confini d i G 
cd H , la penumbra fi perde c fi confonde col-

• la luce totale . 
I n tutt i gli eclifli deefi trovare la p e n u m 

b r a , fia ecliíTi del Solé, o della Luna, o de-
gli altri pianeti , primar] o fecondarj ; ma 
appreflb noi ell 'é pih rimarcabile negli ecliffi 
del Solé; come é appunto i l cafo, a cui qui fi 
ha riguardo. 

Negli ecliíTi della Luna, la térra é per ve-
r i t ^ circondata di una p e n u m b r a y ma ell' é 
folamente fenfibile a noi fopra la térra vici-
no al!' ombra totale : un oífervatore pofto 
fovra un piano , dove cade 1' ombra , oííer-
verebbe la p e n u m b r a intera , come negli 
ecliíli del Solé . Cosí un occhio porto in I 
od F , vedrebbe folo i l femidiameíro del So
lé ; eííendo i l relio nafcoílo dietro la Lu
na . Andando da I vcrfo H , vieppiu del 
Solé nafcondefi , finché fi perde nell' ombra 
íkíTa, & c . 

Quindi noi abbiamo degli ecliffi Solari , 
ne1 quai l'ombra non tocca la térra , e h p e -
n u m b r a folamente v i arriva ; e di qua fi of-
feu'a della differenza negli ecliíli Solari , fe-
conci-, <.he T ombra fteífa, od un grado mag
giore a minore della p e n u m b r a paíTa fopra 
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un luogo. — Ma gli ecliffi della Luna appa-
jono gli fteffi in tut t i i l uogh i , dove fono vi-
í ibi l i . Vedi LUNA . 

Quando l'ombra cade fulla té r ra , íi dice 
che 1'ecliffi é totale o céntrale; quando folo 
v i cade la p e n u m b r a , i'ecliffi dicefi parziale. 
Vedi ECLISSI. 

La penumbra fi efiende infinitamente in lun-
ghezza , conciofiaché a ciafcun punto del 
diámetro del Solé , vi corrifponde uno fpa-
zio infinito in lunghezza, in cui non entra-
no raggi da quel punto , benché ve n1 en-
trino da altri . Due raggi tirati dalle due 
efiremitadi del diámetro della térra , e che 
procedono ferapre divergendo , forman o i due 
margini della penumbra ; che per confe-
guenza va di continuo crefeendo in latitu-
dinc , cd é infinita anche in queño fen* 
fo . — Tut to queir infinito fpazio é la pe
n u m b r a , eccetíoché i l triangolo dell' ombra 
che v' é inchiufo. 

La figura di querto fpazio che compren
de l 'ombra , é un trapezio, uno de' cui la
tí é i l diámetro della térra ; V oppoílo la
to parallelo ¿ una línea infinita , c ioé , la 
larghezza della penumbra projetta in infini
to , e gli altri due latí , due raggi tirati 
dalle due eftremita del diámetro del Solé , 
per mezzo a quelle del diámetro della tér
ra , e che prolungati in dietro di la dal 
Solé , s'interíecano in un certo punto , fa-
cendo un angolo eguale airapparente diámetro 
del Solé; i l qual angolo fi pub chiamare Pan
gólo della p e n u m b r a . 

Ora la p e n u m b r a fara piu grande, fecon-
' do che queft' angolo, o , ch' é la íleífa co

fa , fecondo che la ilella é maggiore , re
dando i l planeta 1' ifteífo : e fe i l diáme
tro del planeta e accrefeiuto , la ílella re
liando la ÍkíTa , fara appunto come fe i l 
diámetro tuttavia recedefife dall'angolo della 
p e n u m b r a . 

M . de la Hire efamina i differenti gra-
di della p e n u m b r a , e l i rapprefenta geo
métricamente per via dell' ordinate di una 
curva , che faran fra eííe, come lediverfe par
t i del difeo del Solé , ond1 é illuminato un 
corpo fituato ntWa. p e n u m b r a . 

PEPASMUS, n E r i A 2 M 0 2 , nell a Me
dicina , i l digeriré , e maturare de' mor
bo fi umori . Vedi MATURAZIONE , DIGE-
STIONE , SÍC. 

P E P A S T I C O * , o PÉPTICO, n E E I A S -
T I K 0 2 , 
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T I K 0 2 5 o n E H T I K O S , nclla Medici
na una fpexie di medicamento dclla con-
fiííenza di un empia í l ro ; bnono a tirare a 
capo gii umori viziofi e corrot t i , e diípor-
Ji aüa fuppuraziont . Vedi MATURANIE , 
e OíGESTíVO. 

* Le parole fono fórmate dat Greco inirouyuir,. 
dipertre, o maturare. 

I I burro , le radici di malva , di g i -
gii , le apolle , e le íogire deir oxylapa-
thum Ti reputano buont pepafim^ o matu-
rativi . - i 

PEPE, PIPER , un rrutto aromático , od 
una coceóla, di qualita calda e fecca ^ che 
íi adopera principalmente nel condire i c i b i , 
Vedi ARÓMATE 

goli é ÍÍ prodotto di un arburto , che 
creíce in diverfe parti deü' Indie Orienta-
I t , principalmente nella Java, fnMafacca , 
e Sumatra , e íulle co ík del Malabar . 
La pianta é moho debole , e della fpezie 
delle repul í , o ferpeggianti , come l'areca, 
i l coco, &c, 

11 pepe viene in grappolí , o cioccie, da 
prima verdi , e fecondo che maturano i 
grani , diventan roffi ; ed alia fine , do-
po d'eííere íiati efpofli per un certo tem-
po al Solé ? diventan neri , quai noi l i 
vediamo. 

I I frutto fi raccogiíe in Novembre . Sí 
dee fcegliere grande , pieno , non rugoíb , 
fenza polvere , con molte bianche femenze 
in eíío ; e fí avverta che le coceóle piü 
grandi non íieno fíate traite íuora perfarne 
i l pepe biaoco. 

PEPE bianco , Piper álbum ^ é il frutto delT 
ííieífa pianta che'l ñe ro , e preparaíi da ef-
fo , umettandolo coll' acqua dtl mare , e 
quindi eíponendolo al Solé ^ e gittando via la 
feorza efteriore , che tolta dai grani, l i laícia 
bianchi. Vedi BiANCO. 

Per verita un moderno viaggíatore , i l 
Sig. Dtllon , dice che ne fpoglian la pelle, 
col batterlo avanti che fia ben fecco ; o 
ammollandolo nelT acqua dopo ch'é fatío fec
co, e appreífo batiéndolo, 

Molt i A u t o r i , e fra gti altri Pomet, vo-
glíono che il pepe blanco fia naturale, e un 
frutto di pianta differente dal pepe ñero j 
fna M . Dellon , che eípreííamente dichia-
ra i l contrario dalla fuá propria e lunga 
fperienza , íerabra che lafci la cofa sgom-
bra da ogni dubbieta. 
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l í pepe ¿¡meo ñ deve fcegliere ndiaflef-

fa maniera che'l ñero i con queüo di piif. 
che íi avverta bene ch'ei non fia ífato t in 
to di blanco . — llpepe che íi vende piftatOj 
é molto tacile a falfificarfi ; i l ñero con cro-
fta di pane abbruciata, &c , i l blanco con r i 
fo battuto. 

•PEPE lungo y Piper longum, viene denomi-
nato dalla iua forma, che nella lunghezza 
e nella groíiczza eguaglia il dito diunfan-
ciullo ; coila di un adunamtnto di grani , 
o bacche ben tlrette e congiunte Pune all* 
altre, di un colorbrunettOy che tira al roífo 
di fuon, e al ñero di dentro ; e s'attiene 
per un lungo pedicello ad una pianta , íi-
mile a quella del pepe ñero y ma piu baf-
fa , e le cui toglie íono piíi piccole e piü ver-
d i . — I I íuo güilo fomiglia a quellodeH'aUro 
pepe, ma é menoaere. 

V i fono tre fpezie di queíío pepe, quel-
lo deir Indie Orientali , quelio dell' Ameri
ca , e quello delT Etiopia , chiamato anco 
grano di Zelim j benché i ! primo folo fia 
jí vero pepe lungo ; T altro/^pe gli fomiglia 
un poco, 

Si deve fcegliere nuovo, grande , peían
te ^ ben pieno, duro a romperfi, fenza pot-
veré o miftura^ i l fuo ufo principale é ne!-
ía medicina, dove entra in diverfe compo-
íiziooi Galeniche, e fra V altre nella teriaca 
Véne t a . 

PEPE di Guinea, Piper Indtcum , é un 
pe rofficcio di color dt corallo , molto fli-
mato dagli Americani , di mezzo a* quali 
ci íi reca, e da eífi é chiamato chile, da
gli Spagnuoli pimentón, e da' Francefi, coral 
de jardín * 

In oggi coltivaíi comunemente in Fran
cia, fopra tutto nella Linguadoca ; fi ado^ 
pera nel fare T aceto , e fi confetta anco 
con zucchero, Deve fceglierfi nuovo in gu-
fet grandi, fecco, intero , e roífo. 

Ve ne fono quattro fpezie , la prim* 
chiamata dagli Americani chilcotes la fecon-
da, ch ' é un pepe piccoliííimo , chilterpin ; 
ambedue di un g u í b afíai pungente ; la ter-
z.a, tonalchiles, ed é moderatamente caldo, 
e mangiafi daiNativt come gli altri frutti 
col pane; la quarta forta di pepe, chiamaíi 
chilpelagua, che punge mediocremente, e íí 
adopera dagli Spagnuoli nel ciocolatte ; ve 
n ' é anco una quinta fpezie, che chiamano 
agy, e crefee nel Perú . 

t i 2 PEPE 
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Pi Pt delta Jamaica , ebiamaío dagli 0 1 -

íandefí amomi , dagli Spagnuoü pimienta de 
Jamaica, é i l frutto deH'albeio, the tih i i 
Jegno Indiano , ei creíce abbondanttmente 
nella Játnaica , e in altrc líole Ameritane . 
Egli; é un vero aromático , e pub íupplire 
in mancanza de' ghtrofani, della noce mo
fea ta , e della canella 5 onde chiamali dagl' 
I n g i t f i , al l Jpice 1 cioé r tutt i gli aromi. I 
Francefi lo chi&xnuno gherojano tondo , dal fuo 
güito fomigüante a queíFaromato .. 

PEPIA , un male de 'volat i l i , o de' pol-
Ji ; e coníiíle in una pelle , o membrana 
bianca , íb t t i l e , che creíce loíto la punta 
della Ungu-a. > e impediíce il cibaríi a' vo
latili . 

Nafce per lo piu dalla mancanza d'acqua, 
© dall'aver bevuto acqua racimóla , o daü' 
aver mangiato cibo íporco.. •—• Si. cura coi 
levar via detta pelle o membrana con le di
ta , e íkopicciar la lingua con del faie . I 
falconi fono moho foggeui a quedo malore 
principalmente per cibaríi di carne puzzolen-
te.. Vedi SPARAVLERE ^ 

PEFSIS*, nella medicina, la cozione, o 
siigeftione de'cibi, o degü umori: nel corpo . 
¥ e d i COCIT.UR A , e DÍGESTÍONE . 

* La parola e Greca, KÍ^IÍ , che fignifica 
cottura , bollitura , & c . 

P E P T I C O , neiia Medicina., Vedi PEPA-
S T I C O . 

P E P U Z I A N I , una Setta d' Eretici anti-
clii , altr-amente detti Fr ig i i , o Cataj'rigii 
Vedi CATAFRIGI 

Ebbero i l loro nome di F f / ^ / ^ w i . da una 
loro- pretefa, che Gesü Criíto fiaapparfoad 
una deile loro Proft'ieííe neüa Cit ta di Pepuza 
nella Frigia ,, cb' era la loro íanta .Cit tk . Vedi 
QÜÍNTILIANI . 

PER Accidens Vedi PArticolo A c c i -
B.E N S 

PER A C U T U M Menfimum » Vedi MENV 
S T R U U M ' . 

PER A M B U L A T I O N E facienda- r é un 
mandíito , che ordina alShenfFo di fare una 
perambulazione, e fpoire o notare i liraitL di 
due o piu fondi o t e n u í e , i liraiti delle quali 
non; fon ben no t í . 

11 mandato de perambulatiom facienda y 
folamenre fr pubblica, dove 1 Lord i oSigna-
r i d'ambedue le Poííeífioni o Signorie coníen,-
tono che íi facera, tale perambulazione . Se 
Wm d'eüi é contrario TalUA vi,rime^lia.co/i. 

P E R 
tin mandato dé rationabilibus divifis. Vcdi R ^ 
TIONABILIBUS • 

P E R A M E U L A T O R E , nel fare oíTerv^ 
zioni , o levar piante , é un iftrumentí) 
per mifurare diftanze , chiamato anco pa-
dometer , e la ruota d' cjfervazione . Vedi 
PEDOMETER. 

I fuoi vantaggi fono la fuá fpeditezza e 
maneggevolezza: i l fuo artifizio é tale, che 
íi pub accomodare alia ruota di un carro ; ovs 
egli ía i l fuo ufizio , mifurando la ílrada fenza 
alcun difturbo afiatto. 

V i é quakhe differenza nella fuá forma e 
Goitruzione j quelio che piu é in ufo oggidi, 
come ú piu cómodo 7 ¿ il feguente ¿ 

Cojiruzione del PER AMBULATÍORF. .11 peram-
bulatore | rapprefentato nella Tav. Per fare 
Q[jervaztoni e levar Piante &r . f ig .23 . ) confi0í| 
w, una ruo ta , che ha di diámetro due pie-
di 7 oncie ; coofeguenteroehtíf o t to p i e d i , \x i 
oncie di circc;nterenza. Sopra un' etíremuls 
delT afíe v'é una noce o chiocciola tre quarti 
d'un pollice di d iámetro , tíiviía ¡noíta denti;,, 
che nel moveifi della ruot.i attorno cado-
BO ncgli oí-to dentl d'un'altra noce c , filfa" 
ta ad un capo d' una bacchetta di ferro Q 
e cosí giran» la bacchetta una volta intor-
uo , nel temno-che la ruota fa un rivolgi-
mento . Quefta bacchetta üando lungo una? 
fcanalatura nel: fianco della ca ía delf iftru-
mento,. ha all' altro fuo capo-im foro qua-
dro , in cui s1 adatta l ' eüremita b del pie* 
coló cilindro P .. Quefto cilindro é diípoOo* 
fotto la moftra di UIT movimento od Orinó
lo , alT elireraita della macchinetta B , m 
cosí fatta guifa che fra mobile attorno del 
íuo 'alfe . I I fuo capo a- é tagliato in una v i 
te perpetua ,. che cadendo nei 5:2 denti di-
una ruota perpendicolare ad eífa 'r alio fpir 
gnere 1'iftrumento innanzi , cofeefta ruota fa 
un rivolgimento ogni fedici pertiche.. Sull' 
aífe dLqueíia ruota v 'é un-rochello con fei' 
denti ,% che cadendo nei denti di un'aitra 
r.uota di 60 denti, la porta attorno ogni cetf 
LO. e i.ó pertiche, o mezzo miglio ,. 

Queft' ultima ruota portando poi feco in? 
torno-una m a n o , © un índice, fopra le di-
vifioni di un quadrante-o di'una moftra, i l 
cui efterior lembo é divifo m ceoto e fef* 
fanta part í , . eorrifpondenti a cento e feíían' 
ta pertiche; addita i numeri di pertiche per--
corfe . I n oltre , full'afle di queft' ultima 
rjaota v- c un pignone che. contiene2.0 den>-
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|1 che tadendo ne denti d' una terza ruo-
ta ' la quak ha quaranta denti , la fpigne 
interna in 320 pertiche , o i n un iDigUo . 
Sui l ' aífe di queíla ruota v e un pjgnone ét 
j 2 d e n n , ebe cadendo ne'denti di una quarta 
j a o t a , ¡a quale ha fettantadue d e n t i , lafoípi-
gne intoroo in i z migÜa . 

QueQa quarta ruota parta un alíro índi
ce " fopra l ' interior Itmbo della moílra , 
div'ifa m 12 , per le miglia , ed ogni migH« 
fuddivfiío in mtta., in quatti , &c. cosí ella 
ferve a regiftrare i rivolgimeflti dell' altra 
mano . e tener contó delle meize mi
glia, e delle miglia p creer fe , fin a miglia 
dodici. " 

Ufo del PER A'MBU.LATORE.< —- L'applica?-
l ione di queft' illruraento é patente dalla 
fuá ebftruzione . I I fuo proprio ufizio s 
nel mi furaré le' ftrade y e le diñanze grandi , 
dove fi ricerca mol t i fpeditezza j e ñon tan-
la accurateiza.- — Egli h evidei-te che fa-

• eendolo andaré, ed oífervando gl1 indici, s» 
Jia riüeíío eífetto-ehe eolio fti-afcinare lacate-
na , e tener eooto deg.li anelli r & c . PePCÍb ve
di rArticol® CATENA =• 

1" t'.R ARSÍN , & ihtf in , nella Mufica . — 
Per é una prepofizjone Latina, che Ggnifi-

per) o durante, nrfis, e thefu fono voci 
Grechc, la prima delle quali íignifka eleva-
zione, h fcconda ptrfmom, o abbaffamenío y 
Vedi MÍSÜRA ,. e TEMPO 

Per thefin, figaifica adunque nel eadere o 
dar gi í i , .c ioé durante i l tempo ultimo del
la battuta: per ^ r /wr nell'alzare o levare , 
cioé nel primo tempe della battuta . Una 
«anzone, un contrapunto , una fuga &e. 
fi dice che fono per tkefin- quando le note 
diícendono dall' acuto al grave : al contra-
fio , elleno fono per- arfm , quando le no
te afcendona dal grave ali' acuto . Vedi 
A-asís . Fwga per ARSÍN e thefin . Vedi 
FUGA . 

P E R C E Z I O N E , PHRCEPTIO , nella Filo-
fofia, 1'atto di percepire, o apprendere una 
cofa v o queil1 idea íemplicc, che noi conoe-
piamo d1 una cola fen^a fare akuna aftermar 
zione , 0 negazione .• Vedi IDEA , ed APPREN-: 
SIONE . 

Se cotefta idea efibifee qualche immagj-
aila mente , chiamafi immaginaztone j 

íe non ne efibifee y ntiene i l neme gené
rale di percezione . Vedi I M M A G - I N A -

P E R t ¿ p 
Cosí quando udiamo la parola albero, 1* 

idea che allora formiamo nella mente , é 
chiamata un' immaginazioñe . Ma quand» 
udiamo una cofa, di cui non fi pub formare 
immagine j come del dubitare , &c. l'idea che 
allora abbiamo, é una mera percezione. Vedi 
SENS AXIONE 

La facolta o la potenza di percepire , co-
fíituifce cib che noi chiamiamo rmewA'wÉTz1-
to. Vedi POTENZA , FAGOLTA , e INTEN* 

Oííerveretíio qui , che le idee le qualí 
uno riceve per \K percezione, vengono fncífó 
altérate dal giudizio , fenia ch'ei fe n' ac-
eorga i cosí venendo un globo pofto davan-
ti ai ntíflrí occhi ^ l'idea che per efiTo s'im-
prime , é di un eircoló pia í to , varramente 
ombreggiaío : ma eííendo noi avvezzi a per
cepire quale fpezie d' apparenze i corpi con-
veííi fogliono fare in n o i ; i l giudizio altera 
le apparenze , g le cambia, direm cosí , nel-
le lor cagioni j e da cofefta varieta d1 om-
bra o colore , ei fi forma la percezione di 
«na figura con veífa di un color uniforme . Vedi: 
GIUDIZIO * 

Q.uefío in molti eafi , per urt abito fatto1 
e fermo , fi eompie cosí fácilmente , che 
prendíame per la percezione de' noílri íeníí 
quelio che non é ie non una idea formatsr 
dal1 giudizio ití guifa che 1' uno ferve fo-
lamente per eccifar raitro" , e appena e' la-
íciáfí oííervare; ficcome un uomo, i l quale 
legge e afeolta con attenzione , poco at
iende od avvertifce i caratteri o fuoni s-
ma fol adocchia le idee che s' eccitano ins 
íui per effi.-

La facoltva delta percezione pare che fi* 
qutlla che mette della diítimione tralecrea-» 
ífure an íma te , c le inammate . V i fono al-
cuni vegetabili, che han qualche grado d i 
m o t o , e alie éifferenti applicazioni d'altrii 
eorpi , alteran le lor figure ed i lor mo*-
viment i ; cosí che di qua hann'acquiílato i l 
neme di piante fenfitive : tüttavolta , cib é 
H mero riíultato di un meceanHmo , e fe-
gue alia ñeíía maniera un tale eff^tto , co
me quello dell' aecorciamento di una tune 
col bagnamento d'acqua . Ma percezione & 
un principio metafifico, e frovafí in'qualche 
grado in tutt i gli animali ; edin elfi fo l i . Vcdh 
ANÍMALE , &c. 

P E R C O L A Z I O N E . Vedi F I L T R A : -
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^ PERCUSSTCNE, nellaFinca^l ' impref-
fione che un corpo fa nel cadere , od urtare 
fopra un alíro ; o fía Furto e la collifionedi 
due corpi in moto j che incontrandofi alte-
rano i i movimcnto Tun dell'altro , Vedi 
MOTO » e COLLISIONE . 

La Percujfwne é o áiret ta , od obl 'tqua. 
PERCUSSTONE d i r e t t a J é quando rimpulfo 

fi nella direzione dt una linea retta perpen-
dicc fare al punta di conutto , 

Neíle sfere adunque > la pcrcufllone é dirctta f 
quando la linea di direzione paila per ambedue 
i ccntr i . 

PERCUSSIONE obliqua I quando l'impulfo 
daffi nella direxione di una linea obliqua al 
punto di contatto . Vedi OBLIQUO . 

Ne' corpi o perfettamente duri r o perfet-
tamente molí i e percio privi d* ognv elaíH-
cita » íe leggi della percujfwne fácilmente de-
terminanfi : ma peiché anche i corpi piu du
r i hanno la lor porzione d' elaftrcita , e nev 
corpi elaílicr íe leggi fono aíTal diñerentr , e 
molto piü intiicate , noi parleremo quí fe-
paratamente della percuffwne dernon elaíticiy 
e di quella degli elailici r fccondo che le fue 
leggi ne fon prima (late accertate e habi
lite nelle Tranfaz* Filof. dal Cavalier Ch. 
Wren ,, daf Dottor Wallis- 7 e dal Signor 
Huygens, 

Ltggi della PERCUSSIONE nc' corpi non ela-
fíici, — IO, Se un corpo^ in moto y come A 
iTav.Meccamea fig. 40.) urta direttamente 
contro' d'un altro in quiete , B ; il1 primo 
perderá appunto tanto del fuo moro quanto 
ne comunica al feeqndo ; cosí? che ambe
due indi procederán no- con una veloekst 
eguale ? come fe foífero raceolti in una 
maíTa. 

Se A fara dunqne triplo- di B , perderá, 
un quarto del fuo moto , cosí , che fe 
prima moveafi per una linea di 24 piedi 
in un minuto ? or ñ moverá folamente 
dteciotto» 

2O. Se un corpo in moto A f percuote 
Mn alíro corpo cbT é gia in moto r B : i l 
primo accrefcera ta veí'ocit^ dell' ultimo , 
ma perderá meno del fuo moto proprio- y 
che fe T ultimo fofíe flato in quiete r per5-
che non fi richiede altro qul fe non , che 
akuni gradi di moto fien aggiunti a quelli' che 
Fultimo gia avea r per farli ambedue procede-
re con eguale velocit^. 

Supponece 9 e. gn i l corpo A cotí dodici 
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gradí dí moto , urtare contro i l corpo B ¥ 
minore della meta , e in quiete : i l primo 
trasferira quatiro gradi del fuo moto all'ul
timo , e ne riterra otto per sé : ma fe urta 
con dodici gradi di moto ? neir altro corpo 
che gia fi move con tre gradí , t i non ne 
comuniehera fe non due gradi j imperocché 
eífendo A doppio dt qutftLabbifognafo-
íamente dt mezzo il moto y per farlo avanzare 
colla medcfma volocita^ 

3 ° . Se un corpo in moto A , urta fopra. 
di un alíro B , o in quiete , o che li move 
pib adagio 5 ed o neila íicífa direzione, o iti 
una direzione contraria i la foroma dei roo-
mentí , fe i corpi íi movono nells^ íleíía di
rezione, o í a loro differenza, fe íi movono 
in una direzione contraria y farU l'iíieíla dopo 
la/?m»/Jiowí , che prima, 

4o. Se due corpi eguali A e B sT incon
tra no I ' un i5 altro con velocitadi eguali ; 
dopo if concorfo $ reüeranno ambedue m 
quiete. 

5o. Se un corpo A , urta direttamentem 
altro in quiete B ; la fuá celerita dopo Tur
to é alia fuá celerita prima di eífo j come 
i l pefo di A é alfa fomma dey pefi di A e 
B : percio fe í pefi fono eguali 5 la celeri
ta dopo Furto fara mezzo quella di prima . 

6 ^ Se un corpo in moto A y urta diret
tamente un altro che fi move piu adagio r 
ma neir iíieífa direzione \ la vetocita dopo 
Turto fara eguale alia fomma de'momenti, 
divifa per la fomma de'peíi. 

7o. Se due corpi eguali moventiíí core 
diverfe veíocita , direttamente fi urtanol'urs 
Taítro j dopo i l conflitto , avanzerano colla 
fe mi-differenza delle velocitadi f onde erare 
moííi innanzi * 

8o. Se due corpi A e B sy incontrano d i 
rettamente con velocitadi che fono- recipro
camente come i loro pefi y dopo i l conflic
to y refieranno ambedue in quiete.. 

9o. Se due corpi A e B s5 incontrano di
rettamente coIT iñeífa veíocita y la ceísn-
ta dopo T impulfo fara a quella di pri
ma y, come la difFerenza de' pefi alia loro 
fomma 

10a. Se due corpi sT inconrrano diretta
mente con qualunque veíocita , la celerita 
dopo T urto farb; eguale alia ferai-differen-
za dei mamen t i y divifi per la. fomm» 
de' pefi.. 

Determinare ÍI mommtum perduto per ¡o 
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eonfiitto : Si moltiplichi la celerita che 11 
corpo avea prima del confliíto \ £ moltipli
chi dico , «eíJa fuá maíTa : cosí s'a ve ra i l 
ífcomentum avanti i l conflií to. I n f i m i l g u i -
fa fi moltiplichi la celerita dopo i l conflií
to nella maíTa: cosí íi avera i l momentum 
dopo i l conflitto: i ' u l t imo momento eflen-
¿o per tanto fottrattodal primo, lafcia la per-
dita . Diqua üimare o calcolarefipoffo.no le 
magnitudini degli u r t i . 

i l 0 . U n urto direífo o perpendicolare 
é ad un urto obliquo, come ilfeno intero 
é al feno delfangolo d'incidenza. 

Leggi d t l l a PERCUSSIONE ne corpi d a f i i -
ci . i — Ne'corpi perfeítamente elaílici , la 
forza dell'elafliciía é eguale alia forza ond' 
cglino fono compreíTi i cioé , la colliíione 
di due íali corpi r u n coH'altro é equiva
lente al moto che l ' un de'due acquifle-reb-
be , o perderebbe^ per lo mero femplice im-
pulíb * Quefta forza difpiegandofi per verfi 
contrarj , un moto equivalente ad eífa deb-
be eífere íottratto dal moto nel corpo impel
iente, ed aggiunío a quello ,iiel corpofpin-
ío dal mero impulió , per trovare ie loro 
vclocitadi dopo la percujjione. Vedi ELA-
STICITA1. 

1 2 ° . Se un corpo urta direttamente in un 
oflacolo immobile, eflendo o Tuno, otut-
íi e due elaílici , i l corpo verra riflettuto 
coiri íkíTa vslocita con la quale fu urtato , 
e nell'ifteífa linea. Imperocché fe relaflici-
ta foffe tolta , la forza intera del corpo per-
cuziente fi confumerebbe o impiegherebbe 
nel foverchiare la reíilienza deU' oftacolo ^ e 
confeguentemente tutto i i moto ceííerebbe: 
ne feguc che 1'intera forza é impiegata nel 
comprimere i l corpo elaíUco per lo qual 
mezzo egli acquifta una forza elaftica egua
le : poiché dunque I ' elaflicita , quando la 
forza comprimeníe é confumata , riduce i l 
corpo nel fuo primo flato, ei rifpigne Tai-
tro con i'iíieíTa forza con cui percollé, con-
fegueniemente rim'balzera colla medefima 
velocita . E perché un corpo elaftico fi r i -
mette , nell' iíkífa direzione in cui fu com-
preffo ( non eííendovi ragione perché egli ab-
bia a cambiar direzione ) i l corpo rimbalzera 
neU'ifteíTa linea retta. 

I30« Se un corpo elaftico colpifce obli-
quamente un oftacolo immobile , rimbal
zera in tal maniera, che fara Tangolodiri-

P E R 271 
fleffione eguale aUVangoIo d'incidenza. Ve
di R l F L E S S I O N E . 

14°. Se un corpo elaftico A , urta diret-
tameníe contro un altro corpo in quiete B j 
dopo la percujfwne , A rimarrá in quiete , 
e B procederá con la medefima velocita che 
A aveva avanti i 'urto , e nella medefima 
direzione. 

Imperocché fe i corpi non foífero elaíH-
c i , ciafeuno procederefabe dopo i ' urto nella 
ftefla direzione , e con mezza la velocitk ; 
ma poiché la forza elaftica agifee nelTiftef-
fa direzione in cui faífi la comprcífione , 
ed é eguale alia forza comprimeníe i rifpi
gne A con mezza la fuá velocita , e pera 
ferma i l fuo moto; ma fpjgiñe B piu oltre, 
con mezza la fuá velocita, e percib acce-
lera i ! fuo moto , Egli é dunque pórta
lo , dopo 1' urto , con tutta la celerit^ , 
«on cui A portavafi avanti jd'eífo, ed A re-
fía in quiete,. 

Quindi ^ poiché A .( Tav. Meccanica $ 
•fíg. 41.) trasferifee tutta la fuá forza in B , 
B in fimil gulfa la trasferira in C ; C di 
•nuovo in D , e D in E . Jl perché fe vi fa-
ranno diverfi corpi elaftici eguali , che mu
tuamente fi tocchino T un V altro , ed A 
venga urtato contro B^ tutt i i corpi inter-
.medj reliando inquiete , T ultimo folo, E , 
fara moffo; e lo farxa con ,1a velocita con la 
quale A urtb in B . 

15o. Se due co,rpi elaflici eguali A e B 
s1 incontrano direttamente , e con velocit^. 
eguale ciafeuno rimbalzera coll'ifteífa ve
locita con la quale urtb , e nella fteífa di
rezione. 

Imperocché, mettendo a parte T elaftici-
ta , refterebbono ambedue in quiete i tut
ta la loro forza adunque é confumata nel
la compreílione ; ma la loro forza elaftica 
per cui rimbalzano nella prima direzione 9 
é eguale a quella: queda for7a adunque ope
rante egualmente fopra ciafcun corpo A , 
e B , produrra la medefima celerita in cia
feuno ; e quefta , eguale alia prima . Co
sí che rimbalzeranno colla celerita, con cui 
colpirono. 

16o. Se due corpi elaflici eguali A , e B 
urtano direttamente 1' un contro ] ' altro 
con velocitadi ineguali , dopo l1 urto r im
balzeranno con velociiadi quinci e quindi 
cambía t e , opeimuiate. 

I m -
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Imperocché íupponiamo che i corpl con-

corrano colle velpcitadi Ci-j-í , e C : fe s' 
incomraxio coil' iftefía v e l o c i í a C , dopo Tur
to , acrsbedue moverebbonfi coll'iftefía velo-
cita C . Se B foíTe in quiete , ed A urtaíTs 
jn eíío colla celerita c , dopo 1' u n o , A re-
flerebbc in quiete , e B fi moverebbe colla 
celerita c . Laonde F ecceíío di celerita c , 
onde A é portato , fi trasleriíce totalmen
te , per lo conflitto , in B : A dunque fi 
move colla celeritk C , e B colla celerita 
C - j - c . 

Quindi , dopo la percuffione 5 eglino recedo-
no i 'un /daH'altro coirjfteffa velociía, onde 
prima concorfero. 

17 o. Se un corpo elafiico A , urta in un 
altro eguale, doíaío di un grado minore di 
moto , B ; dopo la percujJiGne, ambedue pro-
eederanno nella medefima , cioé , nella primie-
ra direxione , e con velociíadi quinci e quin
di cambía te , o permútate . 

Imperocché íupponiamo che A urti colla 
velocita C-^-ír, in |3 , che movefi colla ve-
locita C . Poiché per ragion delíc velocka-
di eguali C e C , non ne íegue irapulfo ; 
ell ' é 1' iftefía cofa , che fe A uvtaffe in B 
colla fola celerita c , in B ch 'é in quiete . 
Ma in quel cafo A refterebbe in quiete , e 
B fi moverebbe colla velocita c : laonde do
po la percujjione A moverafíi colla fola cele-
ritk C ; e B colla celerita C-\-c , entrambi 
fecondo la primiera direzione , non e fíen do vi 
niente che Ja cambii ,. 

18o. Se un corpo in moto A urta in un 
altro B i I' urto fara 1' iftefíp , che fat-
to farebbefi dal corpo A urtante in B ch' é 
in quiete , colla differenza delle loro velo-
citad i . 

Quindi , poiché la forxa elaftica é eguale 
alia pcrcuffione ¡ ella agifce su i corpi A e B 
colla differenza deile velocitadi che aveano 
prima del concorfo. 

19 o. Determinare le velocitadi di due cprpi 
elajlici A , e B , dopo che fi fono direttamenté 
urtati con certe velocitadi , — Se i l corpo 
clañico A urta in B , o quieto , o in moto 
piü veloce che A ; la velocita , v. gr. di A 
dopo la percujfione , fi trova cosí : come la 
fomma de'pefi é al doppio d' uno o dell 'al
tro d'efíi , fupponiamo in quefío cafo , di 
B ; cosí é la diíFerenxa delle velocitadi avaii-
t i i l concorfo, ad una velocita, che fottrat-
ía dalla velocita di A svanti Timpulfo ( n e í r 
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altro cafo aggíuntavi) lafcia la velocita A do
po il concorfo. 

Se i due corpi elañici A e B s' incontra-
no 1' un coil' altro ; la velocita di A dopo 
Timpuifo fí trova cosí 5 come la fommade' 
pefi, é ai doppio di uno o dell" altro d i t í f i , 
íupponiam di B ; COSÍ é la fomma delle ve
locitadi avanti la collifione , ad una veloci
ta che fotíraíta dalla velocita di A avanti 
la collifione , lafcia la íua celerita dopo la 
collifione. 

20o. Se un corpo elaftico A urta diretta-
mente in un altro in quiete, B ; la fuá ve
locita dopo la psrcufftone fara atla fuá veio-
cita avanti di efía , come la differenza de* 
pefi é alia loro fcmma : roa la velocita ch'igli 
comunica a B , t al medefimo, come i l dop.-
pió del peío di A , alia fomma dei pefi . 

Dopo la percujftone adunque, la velocita di 
A é alia velocita d i B , come la diífetenza de' 
pefi al doppio di A . 

2 1 ° . Se due corpi elaílici , A e B , s' ur-
taño direttamente 1'un 1'altro con velocita
di che fono reciprocamente propomonali ai 
loro pefi ; dopo la collifione , rimbaizeran-
no c o i r iiíeíía velocita con cui s'urtarono. 

22o. Nella collifione diretta de' corpi la, 
medefima rirpettiva velocita fi conferva 5 
cioé in una concorrenza diretta , la di fie-
re nza delle velocitadi é la íkíía avanti che 
dopo F urto ; e in un incontro mutuo diret-
to , la differenza delle velocitadi dopo Tur
ro é T ifieífa che la loro fomma avanti 
di efíb. 

Quindi , e'fi ritirano T un dalT altro do? 
po T impulfo j colla ftefla velocita , con cui 
concorfero.. 

23o. Nella collifione de'corpi elaílici non 
vi fi conferva fempre i l medefimo moraen-
tum , o come s' efprimono i Cartefiani , la 
medefima quantita di moto ; ma alie vol-
te el i 'é accrefciuta, ed altre diminuita. 

E' dunque un abbaglio di Des Canes , e 
de'fuoi feguaci, credere che Tifieífa quantitk 
di moto fempre confeivifi nel mondo. Vedi 
CARTESIANI . 

24o, Se due corpi elaftici , A e B , s' ur-
tano , o fi raggiüngono T un Taino diret
tamente ; la íomma dei faña o prodotti 
delle mafse ne'quadrati delle velocitadi re-
fia la ftefla prima e dopo i l concorfo. Quirn 
di la flefla quantita di forza parimepti confec* 
vafi nel concorfo „ 

\ 
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2^0. determinare U moto cli due corpi A ^ B 

i fig 42 ) che cbltquamente s urtemo /' un f a l -
tro , o ilajl**' , * elajimche fieno I I 
moto del corpo A Jungo A C e nfolutMie 
in aitri due, nelle direaiom A E e A D ; cd 
\\ moto di B lungo B C in altrl due, íecon-
•do BF , e B G i e le velocitadi per A D e 
BF fono alie velocitadi per A C e B C , co-
jne le linee reíte A D , B F , A C , B C ; 
ora poicbé le linee reíte A E e B G fono 
parallele, le ^ont operañti fecondo quefledi-
rexioni non fono mutuamente oppoile , e 
per cío debbono confiderarfí ncl concorío . 
Ma poiché le linee A D e B F , o , lo che é 
tutt' uno, E C , e G C coftituifeono la me-
¿eíima linea retía perpendicolarc a D C i 
eir é 1' líteflTa cofa che fe i corpi A e B s' 
incontraiíuo direttamente con velocitadi che 
fono come E C e G C . Tróvate adunquela 
velocitk di A. e B feeondo le rególe di íopra 
«fpofte. 

Supponiamo e.gr. la vclocita del corpori-
üet tu to A eífere come C H ; poiché il moto 
•Jungo A E non é cambiato da! ccncorfo , 
fate C K r r A E , e compite il paraüelogram-
rr¡o H C K I ^ la diagcnale C I , rapprefeR-
•tera il moío di A dopo il confíitto : impe-
rocché dopo la percujjlone, i l corpo i l move
rá feeondo la direzione C I , o con una ve-
•locita come C I . Ne l i ' iileífa guifa trove
ra fifi , che k\ corpo nflettuto B fí moverá 
k n g o la diagonak del parallelogrammo C M ; 
in cui L M ~ B G . Le velocitadi adunque 
•dopo la percujjlom fono come C I a C M . 

C-entro ^ PERCÜSSIONE , é quel punto, in 
cui T urto o r impulfo de'corpi percuzienti é 
i l piu grande. Vedi CENTRO . 

I I centro d i perruflione é 1' iftefib che ' l 
centro d'ofciilazione , fe ¡1 corpo percuzien-
te fi rivolge attorno di un aííe filio . Vedi 
O s C I L L A Z í O N E -

Se tutíe le partí del corpo percuziente 
fi portan con un moto paralklo , o colla 
medefima velociía \ i l centro di percujjione 
é T ifleíío che '1 centro di gravita. Vedi GRA
VITA'. 

PER d e l i q u i u m . Vedi V Articolo DELI-
QUIUM . 

% PER defeenfum , nella Chiraica , una par-
ticolar maniera di diftillazione. Vedi DISTIL-
1AZIONE . 

PERDONO, ( PARDON, nella Lcgge In -
glefe ) é una remifílone od un perdono di 
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qualche atto ingiurioíb , e fello , o d' altra 
trasgrefílone contro i l Re , o centro \c 
leggj • . . . . 

I noftri GiureGonfulti lo fanno di due for
te ; 1' uno ex gratia re gis , 1' al tro per ecurt 
de ley-. — II primo é quello che i l Re pee 
•qualche fpezial riguardo alia perfona, o per 
qualche altra circoflanza, accorda e concede, 
mercé la fuá aííoluta prerogaíiva , e pode-
íla , o avanti che i l reo fia convinío , o 
•dópo. 

PERDONO by courfe of latv , é quello che 
i l Re accorda a perfuafione della legge e delP 
equit a , per un'offeia lie ve 5 come per un omi-
CÍdio c a fu ale , &€, 

PERDONO 5 nella Legge Canonic-a ^ é un'in-
dulgenza che i l Papa concede ai penitenti , 
per remiflione delle pene del purgatorio ^ 
ch' eglino han-no merítate per la foddisfazio-
ne de'ioro peccati. Vedi INDULGENZA . 

I I gran tempo delladiípenfa de'/jfr^o»/, é i l 
Giubileo. VediGIUBILEO, 

In quedo ienfo , perdono vien anche det-
•ía la falutazione angélica, recitata alia Ver-
gine , al fuono de' tre piccoli colpi di una 
campana , ehe da i l fegno la martina , a 
mezzodl , e la fera , acciocché la perfona 
guadagni le indulgen7x annefie a quefta re-
ci tazione. 

PERDU * , Pcrduto , difperato , un fol-
dato meflb in un poílo pericolofo , e di 
ouaü íicura «ovina . •— Cosí diciam neli\ 
Ingléfe, con frafe tolta da'Francefi, erifam 
perdía , dinotare le fruppe difpcrate di UÍI 
efe re i to . 

* La voce-, e, come dicemmo) Francefe^ e 
fiznifíca perduto. 

PEREGRINAR 1 US, ne' monaílerj antí-
c-hi, un moñaco a cui era comracíTa la cura 
di ncevere, e traííenere gli ü ran ie i i , o i v i -
n ta tor í . 

PEE.EGRIMUS , un termine applícaía 
dagli Afírobgi , ad un planeta, quando tro-
vaá in un fegno, dove egü non ha alcuna del
le fae dignitadi eíícnziali. 

P E R E N N E , nella Botánica , s'applicaa 
quelíe piante, le cui radici reggono perpiíi 
e piíj .anni. Vedi PJ ANTA , RADICE , AN-
NUALE, &c . 

Le Perenni fono di due fpezie ; 1' una di 
quelíe che ritengor.o le foglie per íut to l ' in-
verno, chiamate / í r^re- r í raV. Vedi SEMPRE-
VERDE . L ' altra di quelíe che giítano le 

M ra fo-
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fcf Me neH' invernó , chiamate ¿ectcíut , o 
pe< ,l?foglie. 

VemiV-EKtam. Vedi 1'Articolo VENTO . 
P E R E N T O R I O , nella legge, un epíteto 

applicato ad una azione, ad una eccezione, 
&c . fignifícante, eíTer elle aííblute , íinali , 
e determínate ; né da poterfi alterare, riño-
vare., o riftrignere. 

Cosí ne 'noñr i l ibri legali troviamo azione 
perentoria , peremptory nonfuit , cioé defifti-
mento di Wte perentorio ; efenzioneperentoria ^ 
&c . Vedi AZIONE, ECCEZIONE, &C. 

PERFETTISSIMATO,PERFECTISSTM\: 
TUS , una qualita , od una dignita , di cui 
troviam fatta menzione nel Códice . •—Per-
feB'íjjimi eran quel l i , a1 quali gl* Imperatori 
confidavano la preñdenza di qualche Provin
cia , — Alciato credette che quedo rome 
fi daííe fojamente ai Governatoridell1 Hifpa-
nia Tarraconenfis e del Noricum ; ma Cal-
vino 'ha moílrato i l contrario nei fuo Lexi
cón] uridicum . 

I Perfetliffinñ erano inferiori ai C l a r i f f i m i , 
benché la prima parola cfibiíca un fenío di 
maggior perfezione. 

P E R F E T T O , quello a che nullamanca; 
0 che ha tut t i i requifiti della fuá natura e fpe-
2Íe . Vedi PERFEZIONE,. 

PERFETTO , neH' Aritmética , NUMERO 
Perfetto, é quello , tutte le di cui parti ali-
quote aggiunte afíjeme , fanno r iñeífo nu
mero che quello, di cui elleno fonotali par-
x'i. Vedi NUMERO . 

PERFETTO , nella Grararaatlca . Tempo 
pretérito perfetto, é un5 infleffione, dinotan-
te un tempo onninamente paffato ; come 
J have heard, lo ho a fe ol tato : j l plusquam 
perfetto k un'infleífione , efprimeme un tem
po piíi che perfettamente paffato ; come 
1 had heard, l o aveva afcoltato, &c . Vedi 
TEMPO. 

_ PERFETTO nella Mufica , dinota cib che 
riempie e foddisfa 1'anima e 1' orecchia. — 
N e l qual fenío diciamo cadenza perfetta , 
concordanza perfetta , &c . Vedi CONCOR-
DANZA , CADENZA , &c . 

Gli antichi avean due fpezie di modi , i l 
maggiore, e i l minore: e ciafeuno di effi era 
o perfetto o imperfetto. Vedi MODO . 

La voce perfetto, quand'é accoppiata al
ie parole , modo , e tempo 5 fuole efprime-
re i l ̂ tempo, o la battuta di tripla ; in op-
pofizione al tempo doppio , che chia-
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mafi imperfetto . Vedi T E M P O , T E J . 
P L A , &c. 

PERFETTO, nella Pifiologia. U n animale 
perfetto íi prende da alcuni ferittori per quel
lo che é nato con generizione univoca; 
oppofizion agrmfetti , che eglin pretendono 
ctíere prodotti con generazione equivoca , 
Vedi GENERAZIONE, UNÍVOCO, EQUÍVO-
co , &c. 

Fiori PERFETTI , fono quelli che han pe-
tala , flamina , piflillo , e apici . Vedi 
FIORE . 

M i f t i PERFETTI . Vedi gli Art icol i M r*. 
S T I . 

Piante PERFETTE Vedi gli Articoli 
PIANTE. 

PERFEZIONE , lo flato o -la qualitl 
di una cofa perfetta . Vedi PERFETTO. 
EH'é di diverfe fpezie : fifica , morale , e 
wetafxfica. 

PERFEZIONE Fifica o naturale h quella , 
per cui una cofa ha tutte. le fue potenze o 
facoltadi , e le ha nel loro pieno vigore ; 
tutte le fue part i , si prindpali come fecon-
darie , e nella debita lor proporzione , co-
fíituzione , &c. Nel qual fenfo íi dice che 
un uomo e perfetto , quand'ha una mente Ta
na in un corpo fano. 

Que ña perfezione é dagli Scolaftici fpef-
fo chiamata tvtpyíTixn , energética , a ca-
gione che la cofa vien per cotal rnezzo 
refa aíta a compiere tutte 1c fue opera 
z ion i . 

PERFEZIONE Morale é un grado eminen 
t e d i v i r t h , o di bonta morale ; a cui arrivano 
gl i uomini per mezzo d'atti fpeflfo ripetuti di 

. pieta, di beneficenza , &c. 
Alcuni la fuddividono in aífoluta o in® 

rente) che é attualmente jn colui , al qua 
le ella fi attribuifce ; ed imputativa , che 
cfifte in qualche altro , e non in quello , a 
cui s'attribuifce. 

PERFEZIONE Metafifica, o Tranfcendenta-
le , oEffenziale, é i l poífeíTo di tutt i gli at-
tr ibut i efíenziali , o di tutte le parti ne-
ceífarie all ' integrita di una íoftanza : od ¿ 
quello per cui una cofa ha tutt 'e quanto fi 
riferifee o fpetta alia di iei natura - Vedi 
ESSENZA . 

EU' t o affoluta , dove é efclufa ogni 
Smperfezione ; tal é la perfezione di Dio ; 
o fecundum quid, e nella fuá fpezie. Vedi 
£ENE . 

PER-
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PERFIDIA , nella Muíica , un termine 

Italiano , che fígnifica un' afFettazione di 
far fempre la fíeffa cofa , o di ? prolegmre 
V iñefío intento, di continuare rifleffo mo
to , í' iíteflb canto f V IrteíTo paffaggio , e 
íe iíiefle figure di note • Vedi P A s s A G-
G I O , & C . 

Cos'í fono i baffi- faldi y o legati , come 
quelli delíe chiacone i e non so quant'altrij 
perché dipenciono totalmente dal capnccio 
de! compoíitore . 

PERFORANS manus , neU' Anatomía , 
un nuifcolo dclla mano ^ chiamato anco t, 
dalla fuá alione , flexor tert t i in temodií d i -
ghorum manus * Vedi T a v . A n a t . CMyol.) fig.2.. 
n r i 8 . Vtd i PERFOR ATUS . 

Spunta carnofc^ dalla parte dinanzi e fu-
periore deli 'ulna, e dai ligamento che uni-
fce quella r e ií radius j e dopo draver for
mato un aííai denfó corpo carnofo f fi fen-
de írt quatíro tendioi rotondi 5 che palian
do fotto i l ligamento5 annulare e per le 
fenditure ne' tendini del primo ? sv inferi-
fcono nel terzo oflb di ciafcun dito . Vedi 
DITQ . 

P E R F O K A N S p e d í s , nell 'Anatomía r un 
mu (col o del piede chs amato anco profundusy 
e y per la fuá azione , flexor ter t i i intcrr.odii d i -
gitorum pedís , & flexor magnu?.• 

Spunta dalla fuperiore e diretana parte 
della t ibia, e paíTando fotto 1'interior nocca , 
t fotto i l ligamento che lega aííieroe la tibia 
e 1' os cakís , fi divide in quattro tendini 
s quai paífando i buchi del perforatus, s'in-
fenfcono nella terza falange delle dita m i " 
nori de' piedi 

V i é una maíía carnea , od una íoñanza 
carnofa che forge dalPos calcis", e che raggiu-
gne i tendini di queüo mufeolo ,. dove i lum-
ItriealeS' cominc ianoVedi MUSCOLO .• 

PERFORATUS manusy neirAnatomíaí5 
un mufeolo deüe dita cosí chiamato dal
le perjarazioni: der fuoi tendini per' mezzo d¿ 
quer dei perforans 5 alie volte anco , fle
xor feeundi in temodi í , dalla fuá azione $ 
cd altre volte fublimis per la fuá fiíuazio-
ne .. Vedi Tav.. Anatom* (. M y o l . ) Fig.. 2« 
num. 

Nafee tendinofo1 dall" interna' protuberan-
zs deir humeras", e dalla parte fuperiore 
del radius', dinanzi y e dividendorr in quat
íro , paífa fotto i l ligamento annuiare don-
& manda divecfi tendini nella parte f upe rio-
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fe della falange di ciafcun dito r cgni tendí-
ne avendo nel primo infernodio una ftííu-
ra o perforazione , perché vi fien amníefíl i 
tendini del perforans. 

PERFORATUS pedís ^ nell' Anatomía , une 
mufeolo del piede chiamato anche flexor pe
dís , e fubl ímis * 

Nafce dail' interna ed inferior parte del 
calcaneum , e manda un tendine a ciafcun 
oífo della feconda falange di ciafcuno de'quat-
tro diti minori del piede . •— Tn queño y 
come nel perforatus della mano , vi é una 
feífura in ciafcun tendine vi ciño alia pri
ma giuntura , che entro riceve i l tendina 
del perforans'. 

P E R G A M E N A * , nel commercío &c» 
la peile dí pécora, o di capra,- prepárala ire 
una peculiar maniera , onde rendefi idónea 
a diverfi' ufi J e paiticolarmente a ferivervi 
fopra , ed a eoprire i l i b r i & c . VediScRi-
VERE , e LIBRO . 

L a parola e Lat ina , ed un antica dt-
nomínazione d í quefla man í fa t tu ra / l a 
quale dícefí che ftefi prefa da l la Cittci d i . 
Fergamo , a l d i cui R e Euníene viene' 
eomunemente a t t r ibui ta la f u á invenzio-
ne .. Quantunque in realtci appaja , che 
queflo: Principe f ia j la fo p iü tofio i l pro-
motore e miglíoratore che f inventere del-
/kPergamena. Imperoeche i Perfiani g ib 
ab antico , fecondo Diodoro y fer ívevano 
tutte le loro memorie fopra pel l i j e'gU'an-
t ichi f o n i i ) ficcome narra Eredoto y facean 
ufo delle pel l i d i pécora e delle caprine 
nello ferivere , ben molte etadi avant i i l 
tempo d? Eumene. N e dubitiamo punto v 
ehe t a i pe l l i foffero prepára te e concíate 
per t a l uopo ,• i n un modo poco dijfomi-
g l ían te da quello1 della noflra Pergame-
na y abBenche probabilmente , con minore 
a r t i f i z i o . — V¡de Diod.Sic . L 2. p . 84. 
Herod. I . 5.= Prid.. Ift.- de C í u d e í , p a r t . i * 
i íb. y-. 

La pergamena ha if fuo» comincíamento' 
nel le man i del conciapelÜ , ed il íuo fini-
mento in quelle del faotore di pergamene * 
EU' é un capo aíTai rimarehevole nef com
mercío der Francefi \ la pergamena faííl in 
raoltiíTime delle loro Citta , ed oitre quella 
che fi confuma nel regno , ne raandano' 
gran quantita fuera y fopra tutto in Trighil-
térra , in Fiandra, inOlianda, inSpagna, e 
i» Portogallo. 

M m % 
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Quella che cbiamano pergamena vergine , 

e che la gente fuperñizioía crede effere fat-
ta di una fpezie di membrana nella quale 
alcuni partí flann'involti nell 'útero , non é 
altro che una forta di pergamena delle pm 
fott i l i e piü fine , che F altre i a propoíko 
per certe manifatture dilicate y come per 
ventóle , &c. e fatta delía pelle di un agnel-
lo abortivo, o di capretto Vedi T Articola 
VERGINE. 

M a n i f a t t m a della PERGAMENA ¿ — Spo,-
gliata e rafa la pelle della fuá lana , e paf-
íáta nella calcina ( nel modo defcritto fot-
lo TAr tko lo CAMOGCIA ) i l conciapelli la 
diílende íopra una fpezie di telajo , che co
fia df quatíro pezzi di icgno , incuneati T 
un nell' altro ai quattrc angoli e perfora-
t i per i l lungo di diíhnza in difianza , con 
de'buchi , corredaíi di piuoli di legnp , che 
poííon volgeríi, a piacerecome i piuoli di ua 
violino .. 

Per difiendere la pelle su qusOo. telajo , 
fan de'piccioli fori tutt ' attorno , eperogni. 
due fori cacciano un piccolo üccco j a quc-
fio fiecco légano^ un pezzo- di fpago fotrile, 
e van legándolo fopra i piuoli ; cosí che 
volgendo i piuoli egualmente , la pelle íi 
ftorce v e íi üira forte per ogni verfo,, come 
queila di un tamburo. 

Diñefa cosí fufficientemente la pelle fui 
telajo , fe ne raíthia la carne con un ifiru-
mento acuto , fatto a ta! uopo j . fatto cib , 
ella s' inumidifee con uno üraccio , e coa 
certa pietra bianca ridotta in polvero fina 
o con geífo , che vi íi ítrafeica fopra 'r appreífo 
con una pietra poraice grande , piatta nel 
fondo,, a guifa di una mola da macinar co
lorí , fregaíi per tutto la pelle quafi per ma-
einarvi la creta ,. o i l geífo ^ e si nettaíene 
ogni rimafuglio di carne . Allora vi íi va fo
pra di, nuovo colTifirumenLo di. ferro ^ fi b*-
gna di nuovo come prima,, e di nuovo íi: 
flrofina colla- pomice fenza creía di fotto 'T 
con cib-frlifcia- e. ammorbidiíce la pelle nota-
bilmente dalla parte carnofa La fcolano e 
sfciugano poi di nuo.vo,. con paííar.vi fopra. T 
iítrumento di ferro come prima . 

Ben afciuttata eosi la banda della carne, T 
paffano i l ferro fopra la banda del pelo y 
quiadi íi, diftende piu forte, ful telajo. per 
mezzo de' piuol i , e dafifi una nuova ícorfa 
col ferro? Copra la banda della carne : con 
é h íi finifeg. la. fuá, calatura j , e guante ^ iu 
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la pelle é feoíata e feccata, tanto piü bianes 
diventa. 

Allora gittaíi fopra d' eíía vkppiü di cre
ta o geífo , fpazzandola con un pezzo ftí 
pelle d'agnello che ha i l pelo; eoncibrnag. 
giormente fi fa l ifcia, c le fi da una grani-
tura bianca. Lafciafi poi feccare, e quand'é 
fecca, levafi dal* telajo, con tagliarla alTin-
torno . 

La peile preparata fin a queflo fegno daí 
concia pelli , togliefi dalle di lui mani , e 
daffi al pergaminaio; i l quale primieramen-
te la raíchia o tofa aíciutta fopra una tiave, 
con un ilirumento di ferro íimile al fopra. 
mentovato , ma piu fino e piu acuto \ con 
eíío , fatto gire a braccia da cima a fondo, 
della peile, et leva via circa una meta del
la di lei groífezza. Dopo che la pelle é CO
SÍ rafchiata da tutt 'e due le bande , vi 
paífa fopra la pomice, per lifciarla . QueíV 
ultima preparazione , faffi fopra una forma a 
psnea coperta» di un laceo riempiuto di bor
ra, e lafcia h.piergamena in iftato da poterv» 
fcrivere fopra.. 

Quella che no'i ch'iami&mo víielJjna y é unai 
pergamena fatta delle pelii di vitelü aborti-
vi , o almeno di vitelli lattanti ell'é piJ| 
fina, e piu lifcia, che la pergamena ordina
ria , ma fí prepara nella maniera medefi-
ma , escetto che non fi fa ella paliare per 
la calcina . 

Rotólo d i PERGAMENA .. Vedi- rArticola-
ROLL. 

P E R I A N T H I U M nella Botánica , le 
picciole fbgJie verdi che cerchiano il fon
do di un fio re ; ch i amate dal Dottor Grcw 
fe boccia r e da.altri i l cálice . "Vedi.C ALIGE 
e FIORE í 

*" L a parola e Greca , forma ta dalla pre~ 
poj íziom irzfii f c ircum ,, e pía 
flos.. 

UVVOÍ p 

L ' ufo del periamhiu-m , í per foftenere r 
e difendere le altre parti del fiore. — M. 
Ray oíferva v che i fiori ,„ le di- cui foglis 
o pétala fono foríi , come quelle de' tulipa-
m non hanno perianthium ,. non afobifognaní-
done . I Garofali r &cr le cui pétala fo
no lunghe e fottili , hanno i l loro- perianr 
thium di: un pezzo ; akri , come la ja" 
cea r &c. T hanno di. diverfi pezzi , e i»' 
diverfi g i r i , o intrecciamenri, perraaggior 
forzai e. ficurezza delle foglie , &c. che \$t 
chiudano,,. 
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P E R I A P T O N , n E P I A n T O N j U n a f p e -

¿i rnedicina , altrimente chiamata pe-
ñ a n i r r t a o d amuleto; che legandofi attorno 
al eolio , fi crede che difenda da certi ma* 
Ji , oche liguarifea. Vedi AMULETO. Vedi 
anco F l L A T T E R I O . 

P E R I C A R D I A R I O , un epíteto dato ai 
vermi , generad nel pericardio , o nclla 
capfula del cuore. Vedi VERMI , e PERI
CARDIO. 

M . Andry 11 annovera per una delle do-
áici ípezie di vermi , che generanfi nel cor-
po umano : eglino alie volte caufauo convuí-
l ioni , i coi paroíílírai durano poco , ma r i -
tornaiiQ fpeíío. 

Quefti vermi han no per concoraitanti , 
una orrida pallidezza nella faceia, un pol-
fo baflo , dolorr gagíiardi Relio ftomaco e 
nel petto . —• Alie volte cagionano palpi-
tazione del cuore . Vedi PALPITAXIONE , 
M . Andry aggiugne che fi é conofeiuto , 
aver eglino qualche volta caufata una morte 
improvifa. 

PERICARDIO * , F IEPIKAPAION , 
neir Anatomía , una capfula raembranoía 
od una bííaccia , che inchiude i l cuore .• Vedi 
CUORE* 

* L a parola e formata dal-Grecotrípl) ciír-* 
cum, e yccepS'ití,, cuore. 

I I pericardio confia di una doppia mem
brana ; T interiore provegnendo dalle tuni-
she de'vafi del cuore, e T efteriore dal me-
diaílinum. La fuá figura raííomiglía a quella 
del cuore, cloé conoidale; ed eglí abbraccia 
i l cuore" laicamente, kfeiando adíto e ípazio-
per la fuá pulíazione . 

E' conrTefío o immedíatamen-íe, &per v íav 
di vefiohette ehe fpuntan da efío , alio fler-
num , alia fchiena, al jugulum , e ne'corpi 
araani , alia parte tend'inoía y od al centro 
del diaíramma ; laddove ne'bru-ti egli é fciolta 
e ftaccato. 

I I fuo ufo fuppcmefi che fia di difendere 
.« euore ; ficcome aneo di conteneré un fot-
tile umor ferofo , i l quale ferve a lubricare 
ed inumidire i i cuore, ed ovvkre a qualche 
i-nfiaa)mazione , che probabilmente nafcer 
potrebbe dal fecco fregamento del cuore e 
della fuá capfula. Ma queíl 'ult imo ufo vie
ne controverfo ; ímperocehé al cu n i credono 
che l ' umore che i vi trovad non fia natu-
sale ; e vogliono , ehe fi fepaii a forza , 
feu k mMuMiVQ adonis che fogravcngpa^ 
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neirartieolo della morte . .II vero fi é , che 
gli iVnatomici penano aííai arí trovare donde 
queft' umore venir poffa, o da quai vafi fe-
cernerfi. 

I I Dottor K e í l , nel fuo trattato della fe-
crezione anímale , moílra che i l liquore nel 
pericardio debb' eíTere i l piü fluido di qua-
lunque al tro , che dal fangue fi fe para , 
perché le fue particelle s' unifeono prima , 
e fi fecernono prima . Imperocehé quells 
particelle, ehe fi unifeou prima, deon'ave-
re una grandilfima forza attrattiva , c conr 
feguen temen te deon el le no eííere le piu sfc-
riche e le piu folide, di qua i l loro contat-
to c m í n i m o , e pcrcib fono ñuidiífirae. Vedi 
FtUIDiTA * 

Nelle mera, de IT Áead. Franc. M . de Mor
tal reca 1'efempío di un Pericardio , i l quale 
e fien don aperto, trovoffi , che i l liquore con-
lenutoví f era congelato fin a tal confifien-
za , che fi potea taglíarlo col coltello , ed 
a vea di craflízie i n torno al cuore due dita 
quadre 

P E R I C A R P I A * , n E P I K A P n í A , m. 
nome dato fovente alie medicine che fi appli-
cano al corpo : altraraente dette epicarpia ? 
Vedi EPICARPIUM . 

PERICARPUS, o PERICARPIUM*, nel
la Botánica y é una pellicina , od una fot t i l 
membrana , che cinge i l fruíto , od i l ferf 
me di una pian ta . Vedi F R U T T O , e-
S-EME 

* L a parola e formata' da l Greco mpi t inter* 
7io i e K.apm'Oí, f rut to . 

PERICHORUS*, nel l ' ant ichi ía , un no
me dato da i Greci ai loro giuochi e com--
batíímentí profaní , cíoé a quelli che non' 
erano ad alcuna deita confacrati . Vedi 
GIUOCHI » 

* L a parola e formata. da l Greco i r t f i •> i n t o f 
no , e yjiapa., campa gnu . 

Ferichorus originalmente fignífica eonfí-" 
mn te , o vicinoj íbrfe perché non altri che' 
i l popólo del vicínato affifteva a cotefli ofeu-
ri efercizj.- •— I'campioni non vicombatte-
vano in onore di alcun Dio , o di alcun Eroe,-
come negli altri giuochi j¡ ma íolo per ripor-
tare íl premio . 

P E R I C R A N I O , FmWarmtm*, neli'Ana-
jornia, una groffi e folída túnica o raembra---
na , che cubpre refterno del cranío Vedi 
CRANÍIUM. 

* L a parola e formata da l Gfem 
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vipt y circum , e xpapíor y t'cjla t i cal-
varia . 

Alcunl la chiamano col nome genérale 
ái periojleumr a caufa che ella s' attieae átt: 
oíío : al n i la dívidono int due mcmbrane ; 
delle quali la di íbtto che innnediataniente 
inveñe i l cratno , chiamanla periojftcum 5 e 
la di fo^pra, pericramum . In fa t t i , eU'é una 
doppia membrana, , che coila,, ficcomequafi 
t u t t e í 'altre , d i due tuniche .. Credeíl ch5 
ella abbia la fuá origine dalla dura mater 
che paíTando per le (uture del cranio , per 
v ía di diverfi filanienti íorma coíefla craflfa 
membrana : almeno , ella íi trova conneíla 
silla dura mater per vía di fibre traíraeíTe da 
cíTa alia membrana per meizo^ alie future . 
Yerfo T origine de5 mufco l i temporali , fe 
due tuniehe del pericraniob diviídono j Teíle-
l iore paña fopra coteñi mufcoli , e 1' inter
na tuttavia íla attaccata ürettamente al cra
nio . Vedi PERIOSTEO 

P E R I D R O M O PERIDROMUS , nell5 Ar-
chiíet tura antica, é fpazio , o r ifola in 
un períptero , tra le colonne ed i l muro « 
Vedi PERÍPTERO • 

Salmafio offerva y, che \ peridroml: fervivan-
di mura appreflb i Grecia 

PERIEGETES „ n E P I H F H T H S r un 
te rmine Greco , che. íignifica una perfona 
la quale guida o- conduce un' altra attorno o 
verfo una cofa, per moLlrargliela, &c . . 

S'applica; nell' an tkh i t i a' Geografi fpe-
zial'mente a quelli che d-.-fcrilTero le Coflie-
re del mare: cosí Dionifio é chiamatoj;me' 
getes r perché ha pubblieata una. geografía in 
•«eríi efametri Greei, fopra la quale Euñazi©' 
lia fatto un comento .. 

11 nome, pedegetes y fu- anche da toaque í -
l i che conduceano i foraíHen in. giro per le 
C i t t a , affin di moftrar loro le antichitadi , 
i monumenti, le cofe rare, &c= di eífe .. •— 
Quefti. eran gli íieíTi che quelli che in; og:-
gi- chiamaraíl in Italia. Antiquarj . Ved i AN-
TIQUARTO .: 

PERIFERIA . Vedi T Articolo> PERI-
PHERI A 

P E R I F R A S I . Vedi PERÍFRASIS. 
P E R I G i E U M , PERIGEO , nell1 Aílrono-

mia r, quel punto deirorbita del Solé o della. 
luna in cui fono alia loro minoredillanza dal
la térra.. Vedi ECCENTRICO. 

NtL qual fenfo perineo é oppofto a apogeo. 
¥ e d i. APOGEO. 
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PERIGEO r nell'antica Aflronomia ,, dino„ 

ta un punto nell'orbe di un pi?nefa, in cuí 
i l centro del fuo epiciclo é alk ^iü picciola di-
fianza dalla térra . 

P E R I H E L I U M * » nell1 Añrot ibmia, 
punto delT órbita di un pianeta, o- di una 
cometa , m cui egli é alia fuá t t tmot di-
fianza dalSole . Vedi PÍANETA % COMITAI 
SOLÉ , &c. 

* L a parola e formata dal' Greco- i n p i , «V-
c u m , ed HKIO? , f o i . 

TI Periel iá é oppofto zW ühWo r aphelium „ 
Gl i antichi AÜronerni in^ fuá vece fr íervi-
vano della pmol&peñgieam ; perché mettevano 
la terra nel centro . Vedi PERIGMUM. 

P E R I M E T R O , PERIMETER * , nella Geo» 
metria , l'ambito , oTefteía che termina una 
figura , od un c o r p o V e d i FIGURA . 

* L a parola é Jormasa da^lGreco mpi T cir
cum ,. e [¿irpov ,. m i j u r a . 

I perimetri delle fuperfizie , o delle figure 
foao linee, quelli dê  corpi fono fuperfizie s-
VediSuPERElZIE^. 

Nelle figure circolari, &c . in íuogodi/?^ 
r'metro noi diciamo circonferenza,, o perife
ria. Vedi pERIPHERI A .. 

P E R I N i E U M , o PERINEUM , nell'Ana
tomía ,, lo fpazio tra W pudendoe l ' ano °v 
propriamente lafuturaogiuntura ligamento-
fa,, checonnette cotefle due pa-rti,; ehiamatfc 
da' Latini , interfamineum'. 

*' L a voce e Greca- inpivetior y da mpt y & 
vcum y abitare . 

PER1NDE Valere y nella legge Canónica,, 
una difpenfazione accordata ad un cherico,. 
ú quale effendo legalmente incapace di ure 
benefizio , o d i altra funxione Ecclefiaiti-
ca ,. v i é de faBo atómeffo .. Vedi. DISPEN
SA ZIONE . 

I I perinde valere- é una fpezie d i manda
to o juíTione , che cosí chiamafi da due 
parole in- eíTo fignificanti eífer la difpen-
fa.equivalente ad uoa capacita legittima „ 

PERIOCHA n E P I O X H , un argomen-
to , che aeeenna, o fpone la fomma od il-
compendio d i un Diícorfo .. Vedi, ARGO-
MENTO 

P E R I O D E U T A , Í I E P I O A E T T H 2 , w 
minülro dclla Chiefa appreflb i Greci , ha
bilito dal Concilio- di Laodicea ,, nelle Citta j . 
&c.. dove nonv'erano Vefcovi.. 

I Periodeutce eran come decani rurali , cost 
chiamati j fecondo Zonara, perché eran feni-
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-re fulla Arada ed in giro , anaanáo un 
W o all'altro per tener nel íuodovere i l po
l o l o . Vedi RURALE . 

Gregorio TeíTalonkefe l i diiama peroaw?-
M a n t e s . Balfamone l i chiama E ^ n ^ , col 
qual norae íon conoídut i appceííoi Greci mo-
derni. Vedi Es ARCA . 

PERIODICO, quello che íermitia o che 
comprende un periodo . Vedi PERIODO , 

Un wefe periódico, é lo fpazio^di tempo, 
in cui la Luna fornifce i l fuo período o mo
to periódico, cioé 27 g i o r n i , 7 ore, 43 mi-
nut i j nei qual lempo ella ritorna ai medefi-
íno punto del Zodiaco , -dove ella era quando 
part ida!Solé. Vedi MESE. 

PERIODICHE M a l a t t i e , fonoquelle che de
clin ano , e di nuovo forgono con fmtomi 
íimili , alternativamente, Vedi MALATTIA , 
c PERIODO . 

Nelle Tranf . F i i o f o f i l Dottor Musgrave 
ci da un eíempio di una paralifia p e r i ó d i c a ; 
i l Dottor Colé on al tro di vina periódica con-
vulfione . Vedi PARALISIA 3 CONVULSIO
NE , ,&c. 

PERIÓDICO, nella Grammatica, s applica 
ad uno M e o difeorfo ehehanumeri j oche 
coda di giufli e artifiziofi periodi. Vedi N u -
MERI . 

PERIODICIVenti, Vedi 1'ArticoloVENTO, 
P E R I O D O , I I E P I O A O S , nell'Aflrono-

m i a , i l tempo ípefo da unaflella o da un pla
neta nelfare una rivoluzione; ovverladurata 
del fuo co r ío , í í n ch ci ritorni al punto ifteíTo 
de'cieli. Vedi RIVOLUZIONE , 

I I periodo del Solé o piuttofto .della térra , 
é di trecento feffantacinque giorni , cinque 
o r e , quarantanove minuti . Quello dellaLu
na 27 g iorn i , 7 o r e , 43 minu t i , .&c. Vedi 
SOLÉ , LUNA , &c. I periodi delle Comete fo
no in oggi, almen parecchi d'eíTe, ben accer-
t a t i . Vedi COMETA . 

V i é una flupenda armonía tra lediñanze 
de'pianeti dalSole, ed i loro ^er/W/attorno 
di eíTo; del che la gran legge équef ta , che 

i quadrati de'íempi periodici fono íempre pro-
porzionali ai cubi delle loro medie diftanze 
dal Solé. VediPIANETA 

I diverfi periodi , e le mezzane diftanze 
de' pianeti fono , come Mella Tavola fe-
S«ente, 

F E T l 

Giorni Ore v 
Saturno 10579 6 36 26 
Giove 4332 12 20 
Marte 6S6 25 ^7 
Terra 365 ó 9 
Venere 224 16 49 
Mercurio 87 2? 15 

35 
3 ° 
5° 
24 
53 

Mczz.Dift. 
953"8oo 
520110 
1523Ó9 
100000 
72333 
58710 

PERIODO , nclla Cronología , dinota m\> 
í p o c a , o un intervallo d i tempo, per mez-
zo di cui fi coraputano gli anni ; od una 
ferie d'anni, onde mifurafi i l tempo appreíío 
le diverfe Naz ion i , o in occaíioni e biíogni 
diíferenti . Vedi TEMPO., 

Tal i fono i periodi , Calippico, e 'Metoni-
to , due diverfe correzioni del Calendario 
Greco ; i l Periodo Giuliano , inventato da 
•Giufcppe Scaligero ; i l Periodo V i t t o r i a ' 
n o , &:c. 

Calippico VEKIOVO , é una ferie d i fet-
tantafei anni , che ritornano in un circolo 
o giro perpetuo ; paífati i quali , i novi-
iunj , ed i plenilunj f i fuppongono ¡torna
re o cadere nell' ifteíTo giorno dell' anno 
Solare, 

Ti periodo Calippico ^ é urí'aggiunta al MÍ-
tonico di 19 anni , i l quale riufcendo poco 
aecurato. Cal i ppo A ten i efe -lo raoltíplicb per 
quattro , e si ne forfe i \ periodo C a í i p p u o , 
Vedi CALIFPICO. 

Cofiant ínopol i tam PERIODO. Vedi PERIO
DO G/^/i^^o. 

Dionifiano PERIODO . Vedi PER IODO F/f-
toriano. 

PERIODO d ' Ipparco, é una ferie di trecen
to e quattro anni Solari, che ritornano in un 
•giro coftante , e rimettono le nuove c le piene 
lune all' ifteífo giorno deH' anno Solare 5 fe-
condo i l fentimento d'Ippatco. 

Quefto penado forge raoltipilcando i l pe
riodo Calippico per quattro . I pp^rco aífunfe, 
la quantita dell'anno Solare eííere 365 gior
n i ? 5 ore ) 55% I2Í/ • E di qua con ch i ufe 
che in 104 anni i l periodo d iCa l ippo faliava 
d i un giorno intero . Percib moltiplicb i l 
detto periodo per quattro , e dal prodotto 
tolfe un giorno intero, Ma né anche que-
i \o rimette i tiovilunj ed i plenilunj all ' 
ifteífo giorno per tutto i l periodo : ma fo
no alie volte anticipad di i giorno, di 8 ore 
2 3 ' , 29% 20". 

PE-
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PERIODO Gluliano , é una ferie di fette 

mila novecento e ottanta anni Giulianí ; 
che nafce dalla moltiplicazione de'cicli del-
ia Luna,deISole,e dellelndizioni in un altro pe
riodo; che comincia dal primo giorno di Gen-
najo nell'anno Giuliano . Vedi GIULIANO , 

I I periodo Giuliano é anco prodotto , mol-
tiplicando i l periodo Vhtoriano per quindici . 
Poiché ogni armo nel periodo Giuliano ha i 
fuoi cicli particolari della Luna , del Solé , e 
dellelndizioni: e.gr. folamente i l primo ha 
i l tal ciclo della Luna, i l tal del Solé, edil 
tal dclP Indizioni ; tutti gli anni di quefio 
periodo fono accuraiamente diíiinti l'un dall' 
altro 

Quefto periodo fu inventato daScaligero , 
quaíi un comur.c riceítacolo dell' epoche , 
per facilitare la riduzione degli anni di una 
data época a quelli di un'altra fimihnente 
data, Egli s'accorda coli' época Coítantino-
politana , o col periodo ufato da' Greci , íal-
voché in quefto, cíoé nel contaríi difíerente-
mente i cicli del Solé , della Luna, c cTcir In
dizioni ; e "neir eífere 1' anno primo del pe
riodo Coflantinopolitano diift rente da que lio 
del Giul iano. 

PERIODO o Ciclo Metonico, chiamato an
co i l ciclo della L u n a , é una ferie di 19 an
ni , feoríi i quali , i novilunj ed i plenilu-
nj fi crede che ritornino all ' iíteffo giorno 
de 11' anno Solare : fu cosí chiamato dal 
fue inventóte Metone . Vedi METONICO . 
Vedi anco CICLO . 

PERIODO Vittoriano , é un intervallo di 
cinquecenío e íi-entadue anni Giul iani , paf-
fati i quali , i novilunj ed i plenilunj r i -
íoraano neli'ifteffo giorno dell'anno Giulia
no , fecondo i l fentimento di Viftorinus , 
=0 Vic\orius, che viííe nel tempo del Papa 
I lar io . 

Alcuni aferivono quedo periodo a Dioni-
íio Exiguo ; e pero lo chiamano i l ' perio
do Dionifiano ; a l t r i , i l gran ciclo pafenk j 
perché inventato per computare i l tempo 
¿ella Pafqua. 

11 periodo Vittoriano é prodotto mol ti pil
can do i l ciclo Lunare 19, per i l ciclo Sola
re 18 ; i l prodotto di che é 532 . Ma né 
pur queflo giunge a poter rime itere i no
vilunj e i plenilunj aii'ifteííb giorno per tut
ea la fuá durara; v 'é i l divario di 1 giorno, 
16ore, 58% 59% 40". 

PERIODO, nelia Grammaí ica , dinota un 
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piccolo g i ro , o fpazio di difeorfo, che con
tiene un fenío perfetto ; e dirtinguefi nel 
fine con un punto fermo ( . ) fendo i fuoi mern-
br i , o le fue divifioni fegnate e diífinte per 
comme , &c . Vedi S E N T E N Z A , PUN
T O , &c. 

De Colonia definifee il periodo una bre
ve rna perfetía fentenza , che confia di 
certe parti di membri , di penden ti 1' une 
dall' altre, o connefle per mezzo di un qual-
che vincolo comunc . 

L a celebre definizione d 'Ariñotele é que-
fla , che i l periodo c un difeorfo, i l quale ha 
un principio , un mezzo , ed uo fine , i l tutto 
vií ibüe in un'occhiata. 

I Periodi ricevuti nelí' oratoria fono tre : 
i l periodo di due membri, chiamato da'Greci 
dicolor, e da ' la í in i bimembris: i l periodo di 
tre membri , tricólos, trimembris ; e quello di 
quattro , quadrimembris, o tetracolos . 

U n rigoroíb periodo oratorio non ammet-
te o piü , o raeno di queíli membri : V i pub per 
verita éífere in trodoí to un periodo d i un mem* 
bro, chiamato da Ari í lo íe le , monccolos, o pe
riodo femplice ; ma, fara riputato un difetto, 
ed é cofa non praticata da'Maeftri, 

I I periodo íi pub altrcsl prolungare fin a 
cinque o fe i membri , ma allora ei cam 
bia i l fu o nome , ed in vece di periodo , 
comincia ad eífere que! che chiamafi un di
feorfo periódico. 

Ecco uq periodo di due membri fommi-
niüratoci da Cicerone: Ergo & mibi me¿c p r i -

j i i n a v i t a conjuetudincm , C. d e j a r , intercluí 
j am aperuifü ; & bis ómnibus ad bene de Ke-
publica jperandum quafi fignum aliquod Ju* 
j i u l i j l i . 

U n periodo di tre membri cel da i l mc-
defimo Cicerone nclf efordio della fuá Ora-
zione pro lege M a n i l i a : N a m cum antea, per 
atatem bu jas auElcritatem loe i contingere non 
auderem y ftatueremque n ih i l buc nif i perfeBum 
ingenio , t laboratum indujir ia , afferri oportere j 
omne meumtempus amicorum Umpcribus trans* 
mittendum p u t a v i . 

U n periodo di quattro membri 1' abbi amo 
in que!la belliffima deferizione del gaíligo 
de'parricidi. I t a v ivunt ut ducere animam de 
calo non queant : i ta moriwntur ut eorum ojja 
tér ra non tangat : i t a jaElantm fluttibus ut 
nunquam abluantur : i ta poflremo ejtciuntur , 
u t ne ad [ axa quidem mortui conqu i e j ean í . 

Le leggi e le m i fu re á e periodi fono rigo-
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roíamente abbaílanza attefc ed c ó r v a t e da-

¡i orator i , almeno dagli antichi: nel diíeor^ 
foordinario, e nelle Lingue moderne gli Au-
tori Tono molto meno fe ven . ^ 

>3-eir Oratoria, j membn de penodi deb-
bono eííere eguali, o a undipreflb; accíoc-
ché le paufe cd i ripofi delia voce luí fine 
di ciafcun membro íkno poco piu poco me^ 
no eguali: ma nello fcriverecofe che non fo
no deftinate a recital í i , non fi bada tanío a 
ouefta legge. 

I l di ico ifo comune ammctte p e n o d i e p>u 
lungbi, e piü cor t i , che F oratoria, la qua-
le non ne ammette che di due membra al
meno, e di quatíro al piü . I pe r Jod ihvev i > 
€ tronchi rompono i l filo , e reprimono i l 
coríb del í ubi i me; ed i lunghi imbaraz?ano 
Ja mente dell' udiíore, e la tengono troppo 
fofpefa ; oltre di che sfor/.an la voce, che 
non ha mai da fermaiTi fe non nel fine 
de' p e r i o d i . 

Falereo , Ermogene , & c confinano il giur» 
fío periodo (chiamato da' Latioi j^mbitus^ e 
Circuitus) a quaítro membri , giufta quel 
«diftico 

Quatu-or € membrií plenum formare 
áebis 

Rhetora circuiíum , fme ambitus ills 
vocetur* 

Del qual fcntimento é Cicerone, che nel 
fuo Oratore dice , Conftat Ule ambitus & ple
n a comprehenfw e quatuor [ere partihus , qutf 
membra dicuntur, ut & aures impleat ^ & ne 
hrevior f u quam fatis f i t , ñeque íongtor.^ — 
U n efempio di un difcorfo periódico ci fi 
da dal mcdefimo Autore nel bel principio 
della fuá Orazione perArchia i l poeta : Si 
quid in me ft t ingenii , judices , quod fentio 
quam fit exiguum y aut fi qua exercitatio di
ce ndi , in qua me non inficior medhcriter ejfe 
"verfatum ; aut fi hujufce rei ratio aliqua ab 
optimarum artium fiudiis & difciplina profe-
B a ^ a qua ego confíteor nullum cctatis mece 
temput abhorruiffe : earum' rerum omnium vel 
in primis kic A . Licinius fruttum a me repeine 
prope fuo jure debet. 

I periodi fi dicono e fie re o rotundi, roton-
di 5 o quadrati, fecondo la loro differente eco
nomía , e le loro cadenze. 

PERIODO Quadrato é queilo che coña di 
tre 0 quattro membri eguali , diftinti i ' 
«no da 11' al tro — come queilo di Cicero-

Tom. V I 
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«e , ^ 0 0 ' anzi citato , del gaftigo de' Par-
r ic id i . 

PERIODO R o t o n d a é queilo , i cui mem
bri o Je cui parti fono cosí conneífe , c 
quafi incaftrate í' una nell' altra , che 1c 
giunture o commeiíure appena ci fi vedo-
no; ma il tutto infierne feorre egualmente 
i n g i r o , fenza more o ineguaglianze notabi-
l i . — Tal i fono i l dicolos, e i l tricólos di C i 
cerone , fopra rapportati. 

PERIODO , neila Medicina , applica a 
certe malattie , che hanno degl' interval-
l i , e de' ricorfi ; con che dinotafi un giro 
o corío intero di una tal malgttia; ovvero 
i l fuo progreíío da uno flato qualfivoglia , 
per tutto i l rimanente, finché ritorni al me-
defimo í lato. Vedi MALAITIA . 

Galeno deferí ve i l periodo come un tempo 
compoüo di una intenfione e d' una remif-
fione: onde fi fuoledividere in due parti , pa--
roffifmo o efacerbaxione, e remiffione . Vedi 
PAROSSISMO e REMISSIONE. 

Nelle febbri intermittenti, i periodi ion® 
per lo piu fiíTi e regolari j negli altri mal í , co
me neir epilepfia , nellagotta, &c. fono va-
ghi , o irregolari. Vedi FEBBRE . 

PERIODO fi prendeanco, da alcuni Scritto-
ri per lo ílato di una malattia. 

PERIODO del Sangue ^ PERIODUS Sangui-
nis, i l circolo del fangue od i l giro che egíi 
fa attorno del corpo, per foftenimento della 
v i t a . Vedi CÍRCOLAZIONE. 

P E R I O E C Í * , D E P I O I K O I , nella Geo
grafía , fono quegli abitatori del Globo , i 
quali hanno le fleüe latitudini , ma longi-
tudini oppofle ; o che vivono folio i l medefi
mo parallelo, c fotto i l medefimo meridia
no , ma in differenti femicircofi di coteílo me
ridiano, o fotto punti oppoíli del parallelo, 
Vedi GLOBO. 

* La parola eformata dal Greco irtp-i, cir-
cum, ed oimeo, abitare. 

Hanno quefli le flefle comunl ílagioni per 
tutto l 'annoj e gli íieffi fenomeni de'cor-
pi celeñi i ma le lor ore, o tempi del gior-
no , fono oppoñi que'degli uni aque'degli 
a l t r i . Q_uando v. gr. appreífo g l i uni é mez-
zodi , appreífo agli altri e mezza notte. Vedi 
GIORNO, e STAGIONE . 

P E R I O P H T H A L M I U M * , nella Storia 
Naturale, una fott i l pelle , che gli uccelli 
poííono tirare fopra i lor occhi, perdifender-
l i , fenza chiuderé lepalpebre. —Eirél ' if i í .f ' 

N Q fa 
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fa cofa che la N i ñ i t a n s membrana . Vedi 
NICTITANS . 

PERIOSTEUM • , PERIOSTEO , neü'Ana-
tomia , una rrumbrana duretta , e di un 
e f í r t m o ferifo , la quale ricopre tutta 1'efle-
rior fupcríicie di tutíc i'cífa dei corpo, fe 
n'tcccttui i denti. Vedi T a v . A n a t . (Spianch.) 
fig.13. l i t t . gg. Vedi anche Osso . 

* L a parola e originalmente Greca , m -
piotiov j jormata da m p i , intorno , ed ofiov , 
cjfo. 

I I periofteo, é dirivato dalla dura m a í e r , 
e colta principalmente di fibre indi üacca-
t e ; oltre di che riceve deil 'alíre fibre dal
ia membrana communis de' mu ico i i , o , 
come s' ¡mtnagma i l Dottor Havers , dalle 
fibre carnoíe del venere de' muícol i , che s1 
snterfecano colle prime . —- Quella parte 
di periq/leo che cuopre i l ctanio , é chia-
ínata con nome particolare i l pericranium . 
Vedi PERICRANIO . 

I I periofieo émol to fottile per tu t to ; ma 
pon da per t into all'iíleíía maniera . S1 at-
íiene íiretíamente all'oíío ; ed inalcuniluo-
ghi s oíTcrva che manda fibre proprio nella 
foftanza di efib . — i l fuo ufo principale é 
difendere i muícol i , e i tendini dal guaftarfi 
re í ! ' a t t r i to della dura íbflania deiroíTa; e, 
piercé il fuo acuto fenfo , avvifaredi quanto 
pub reear alie oíía nocumento . — Queft' 
ultimo ufo per verita é mcíío in dubbio 
da parecchi ; tra' quaü , non pochi degü 
Anatomici recenti foftengono che i l periojleum 
non ha fenfo. 

P E R I P A T E T I C A Ftlofof ia , i l fiñeraa di 
ílofofia , infegnato e fondato da Ariflote-
Je , e foíienuto da' fuoi feguaci , i Pcripa-
te t i c i . Vedi PERIPATETICI , FILOSOFÍA, e 
FÍSICA . 

U n faggio della Filofofia Per ipa té t ica , veg-
gail fotto TArticolo AHISTOTELICO . 

P E R I P A T E T I C I , P l E P i r i A T H T I K O I , 
nnaSet ía di Filofofi , feguaci d' Ariftotele ; 
od i fautori e foflenitori della Filofofia Pf-
r¡patética : chiamati anche A r i j h t e l i c i . Vedi 
A R ISTOTELICO , 

Cicerone dice, che Pía tone lafeib due ec-
cellenti difeepoli, Senocrate e Ariftotele, i 
quaü fondarono due Sette , che folo erano 
differenti nel nome : la prima eííendofi de-
cominata degli Academici, che furon queí-
l i i quaü continuarono le antiche lor con-
ferenze nell'Academia , come avea dianzi 
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fatto Platone i 1' altra fu di quelli che feguj. 
tarono Ari í lote le , e che furono denominati 
Peripatetici , dai7rs/3Kroíír£íy , io cammino , per-
che difputavano paffeggiando nel Liceo. Vedi 
ACADEMIA , e LYCÍEÜM . 

Ammonio fa venire i l nome di Peripa
tético dali' i de fio Platone , i l quale infegnb 
un tempo paífeggiando ; ed aggiugne che i 
difeepoli d' AriOoíele , e quelii di Senocra
te furono cgualmentc chiamati Peripatni* 
c i ; gli un i Peripatetici delP Academia , glj 
altri Peripatetici del Liceo : ma che alia fine, 
i primi laíciarono il titolo di Peripatetici 
per quello di Academici , per occafione del 
juegodove íi radunavano : e gli ul t imi riten-
nero femplicemeníe quello di Peripatetici , 
Vedi ACADEMIA . 

La maggiore e la miglior parte della Fi
lofofia d' Arifiotele , ci i'apprefe dal fuo mae-
firo Platone : Serrano afíerma francamen
te, e dice che varrebbe a dimoftrarlo, non 
eíTervi niente di fquifito e ímgolare in alca
na parte della Filofofia d' Ariítottle , nella 
Dialettica , nelT Etica, nella Polít ica, nella 
Fifica , o Metafifica , che non fi trovi in 
Platone . E di quefto parerc fono molti de
gli Autori aní iehi , Clemente Alefiandrino, 
.&c. Vedi PLATONISMO . 

Gale fi iludía di mofirare, che Arifiotele 
prefe gran parte della fuá Filofofia, si della 
Fifica circa la materia prima , come della 
Metafifica intorno all'Ens pr imum, alie di 
luí affezioni, cioé la verita , 1 unita , la bont^ , 
&c. da 'Libti facri^ ed aggiugne daClearco 
uno de'feoiari d'Arifiotele, che egli fi appro-
fittb deirajuto di un cert'uomo Ebreo nel com-
porre la fuá Filofofia . 

La Filofofia d'Arifioíele fi ritenne inpur i t 
natural ibus, per lungo tempo ; niuno de'fuoi 
feguaci o commentatori avendo ofato farvi 
del le innovazioni , prima del X I I I . fecolo; 
ful principio del quale ella ricevette un nue
vo rimpafto , e fu quafi rimodernata . —• 
Un fiftema riformato di Peripateticifmo fu 
introdotto allora nelle Scuole , nel l 'Univer 
fita d iPar ig í ; da donde prefio fi difFufe per 
P Europa j ed ha fnflillito nelle Univerfita fin 
al di d'óggi, fotto i l nome ¿[Fi lofof ia della 
Scuola. Vedi SCOLASTICA , &c. 

11 fuo fondamento é la dottrina d'Arifiote-
l e , per lo piü male intefa ; molto piü roale ap-
plicata : onde i feguaci e fautori d'eíTa poflbno 
síiere denominati peripatetici rifomati, 
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Da quefli han puüulato , In ¿herñ íem-

• ¿iverfi rarai; i principali fono i T o m i -
^ j ' ^ gli Scotifti, ed i NorninaliÜi; vedi cia-
fcunofotto i i fuo proprio A r t i e o l o , T o M i s t i , 
SCOTISTI , e NOMINALI . 

PERíPEZIA , FERIPETIA , ThpmTciz f 
reí Dramaj quella parte di una tragedia, in 
£Ui l'azione fi cambia, i l gruppo fi Iciogüe, 
fi dicifera, e i i tutto finiíce. Vedi T R A-
C E D T A . , 

* L a parola c formata da ir ípimrvs che 
figmfica una cofa la quale cade in 
uno flato differente, da 
cado. 

La Peripezia é proprramente i l cambia-
jfíeoto di condizione , fía felice o i n f e í í c e , 
che la perí'ona , o le perfone principali fof -
frono > e che nafee da qualche fcoprimen-
to , o da qualche accidente , che da nuova 
piega all' azione. 

La Peripezia coincide adunque con la cata-
ñrofe , o col diciferamento , o fcioglimen-
ío ; quando pur non facciafi la Peripezia di-
pendere dalla cata(1rofe &c. come un efíetto 
dalla fuá cagione. Vedi CATÁSTROFE. 

La Peripezia qualshe volta fi adduce per 
mezzo della rimembranza, o fcoperta , co
me neir Edtpo, dove i l roeíTaggere, manda
to da Corinto ad invitare Edipo alia Corona , 
gli fa a í a p e r S j o gli rammenta che Polybo 
e Merope non erano i l fuo padre e la fuá 
madre j con che princípiafi una fcoperta , 
cioé che Lajo , ch' Edipo aveva uccífo , e 
Giocafta, ch' egli aveva allora per moglie , 
erano i i fuo padre e la fuá madre y e quindi 
lo gitta nella piu profonda miferia , e t r i -
ñezza , — Qoeíío efempio vien da Árifto-
tele chiamato una doppia Peripezia . Vedi 
SCOPRIMENTO . 

Le qualita della Peripezia^ fono, eh'ella 
fia probabiie e neceííaria j al qual fine ella 
dee rifultare naturalmente , od almeno ef-
fere un efFetto delle precedenti azioni , 
© del foggetto ifteíío j non gia sbucare , 
eirem cosí , da qualche eíiranea o eollate-
fale cagione. 

Qualche volta-la Peripezia i adduee fen-
ía akuno fcoprimento j come nell' Antigo-
na di Sofocle , dove i l cambiaraento nclla 
íortuna di Créente proviene come un efíet-
to della fuá ottinatezza j e qualche volta 
per una mera mutazione della volonta ; 

e la meno artifiziofa maniera , ma ta-
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le per ofíervazlone di Dryden , che fe é 
ben maneggiata , pub diventare una delle pia 
belle Peripezie. 

Quefli due cafi chiamaníi da Ariflotele 
Peripezie femplici j in effe , i l cambiaraenta 
R©n eonfííie fe non nel paífare dal torbido e 
dairazione, nella tranquillita, e nella quie
te . Vedi FAVOLA , AZIONE , &c. 

PERIPHERIA * , nella Geometría , é i * 
circonferenza , o la linea che Éermina uní 
circolo, un' elliíTi , una parábola , od altra 
figura curvilínea regolare . Vedi CIRCONFE* 
RENZA , CIRCOLO, &c. 

* L a parola e formata dal Greco mpifíps} i 
circumfero; da i r í p i eircum , e (pipa v 
io pono . 

La periferia d' ogni circolo fupponefí-divifa 
in j ó o g r a d i , che fi fuddividono di nuovo , 
ciafeuno i n ó o m i n u t i , i minuti in fecondi ? 
&c. Vedi GRADO , MINUTO , &c. 

Le diviíioni di gradi adunque fono frazio-
ni , o numeri r o t t i , i cui denominatori pro-* 
cedono in una ragione feffagecupla : come i 
minuti ^ , i fecondi — ¡ ^ , i terzi oís Í 
Vedi SESS AGESIMALE . 

Ma effendo d* imbarazzo quefti denomí-
natori; in loro vece s* ufano gl'sndici de'lof 
logaritmi \ quindi i l grado effendo T intie-
ro , o T unita , fegnafi per o , i l minuta 
per \ i l fecondo1 per &e. Vedi MINÜTO^ 
SECONDO, &C. 

I Geometri dimoílrano che un circolo é 
eguale ad un triangolo, la eui bafe é eguaíe 
alia periferia , e Tahítudine al raggio. Vedi 
T R I ANGOLO . 

D i qua fegue , ehe i eireoli fono in una 
ragione comporta delle loro periferie e de'rag-
g i . Ma eglino fono altre&l nella ragione dupli-
eata de'loro raggi : e per5 che la periferia 
di un circolo é al fuo raggio, come la per i ' 
feria ái ogni altro al proprio raggio i la ragio 
ne della periferia al diámetro é la fteíTa in tutt" 
i c i rcol i . 8 

Angolo ^//¿ÍPÉRIPHERIA . Vedi TArticolo 
ANGOLO. 

PERIPHRASIS, PERIFRASI*, nellaRet-
torica , circonlocuzione ; un circuito o giro 
di parole , molto aííettato dagli Oratori , 
per fchivare le maniere ordmarie e trite 
d' efprimerfi . Vedi CIRCONLOCUZIONE, e 
FIGURA. 

* L a parola nell original Greco , mpir 
fpctwf j ftgnifica circonlocuzione ; for-

N n 2 mata 
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eircum lo-m a í a da vtpi , 

quor . 
La perifrafi é di bell' ufo , e cómodo rn 

snolte occafioni; e (lamo fpeíTo sfor ía t iar i -
corrervi , per far concepire le cofe , che 
non é opportuno od a propofito di R©-
minare . 

I I buoa coftume , e la poliíezza efigono 
talora che fi fopprimano inora i , e folamen-
te s'additioo, od accennino . Quefli gin o 
íorcimenti di efpreffioni Tono paríicoiarmen-
te giovevoli nell' Otatoria j imperocché IIOR 
ammettendo U fublime le citazioni dirette , 
v i fi dcbbe pigliare quafí un giro, peraddi-
tar gli Autori , d;e'quali fi adopra Tautorita ., 
Una perifraft) col raggirare un nome pro-
prio , per farl'o intendere , amplifica e íol-
leva i l diícoríb- j ma fi d-ee por mente y 
che non fia íoverchio gonfiata , od eftefa 
m a l a propxir., n ú quai cafo di ven ta bafia ^ 
€ fiacca. 

PERIPL0 , PERIPLUS , vtfmKas y un viag-
gio od una navigazione per un certo mare 5. 
o attorno di una %uákhe coüa di un raare., 
Vedi NAVIGAZIONE. 

Arriana ha defcritte tutte le Coíle del 
Mar Ñero-, dopo d'averle vifitate in qualitk 
di Genérale, dell'Imperadore Adriano , a cui 
cgli ne dedica la deCcrizione. fotto ií t i to lodi 
Feriplus mar 'ts E u x i n i . 

P E R I P N E U M O N I A * , K t p m m p o m > 
Helia Medicina , un'infiarnmazione di qual-
che parte del torace e propniamente de' 
polmoni ; accompagnata da una fiebbre, 
acuta , e da difficolta d i refpiro. Vedi. POL.-
3VÍ9N1 , &c3. 

/ * L a parola i formato- dakGreto mpi ^ ciiv-
cum , e m'ív^im ^ i polmoni . 

La peripneumonia. fi diüingue. in vera , e 
mtha y o ípuria . 

La, PERIBNEUMONI A Vtra>r é uñatéale in-
í ammazione della, foftanza de' polmoni , 
«ccompagnata da una febbre fintoraatica r 
c da toííe ;.. la prima la diftingue dall1 afi-
3Tia, e la. feconda dalla pleuritide.. Vedi Asr--
MA y. e PLEÜRITÍDE . 

Le fue confuete cagioni fono , la mancan-
2a d'efercizio , lo üudio ofiinato e grave , 
La foppr€.írione dell' evacuazioni naturali. , 
Paria umida., e fimili . — Quando nafce 
da un flegcnone,- i l paziente fputa fangue pu-
ío ; quando eli ' é erifipelatoía:, lo fputo é 
lialJo ,, ^ tjon moho t inta dirc0b/v I j i queíll 
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ul t ima, i l petto non é tanto contratto, mala 
íebbre é piü violenta. 

La peripneumonia é piü pericolofa , ben* 
che meno dolorofa che la pleuritide: la fy^ 
ordinaria maniera di finiré fi é , coll'efpet-
torazione di materia ben concotta, voffic. 
cia, gialla, o bianca. I I corfo de'meílrui 
o qualche emorragia , una diarrea , deglj 
aíceíli vicino all' orecebit , od altre parti , 
fono pur buoni prognoftici . — Le medi
cine che qul fi preferivono fono per lo pií;; 
le ifteííe, che han luogo ne'cafi afmatici, e 
plearitici » 

PE RIPNEUMONIA N o t h a , o Spuria ,- é ua 
raale de' polmoni , che nafce da una ma
teria pefante pituitofa , generala per tutta 
la maífa del fungue , e fcaricatafi fopra i 
polmoni. 

Si. conofee daifa vifeidita , dal paHare r 
e dalla lentezza del fangue , dalla vifcofit|* 
dclla fali'Va, dalia pallidezza dell'orina fen-
za odore dalle gonfrezze e dalle ©ftruzionÉ 
nc'vafi piü mrnuíi ,. dal corgo refpiro, dall? 
eppreííione nel torace , &c,. Le coftituzio* 
n i , od i temperamenti flemmatici r freddi P 
confumaíi , tifici , catarrofi vi fono-aífai; 
íoggettr . I I male principia da- una debolez-
za , da certa indolenza dalla gravezza 5̂  
dalia difficolta- d i refpiro , daU' oppreífions 
del petto, e da pendenza a febbricitare , e 

ifefto-nza che vi. appaja un mam s avanza 
o grande perkolo-, fin alla morte non mol 
to qui fervendo al prognofiieo V orina , 
polfo , Curafi- col ca-var fangue , co'criy 
fiéi, eolia dietar tenue r co' diluenti r cogí» 
aíiergent'. e cogí i apcritfvi.. 

PERIPTERO*' , l lEPITITEPOS ncll! 
Architettura antica, un edifizio circondata 
nel di fuori da una ferie di colonne ifola? 
te , che formano unâ  fpezie di¡ pórtico tutt' 
mtorno . 

*• L a parola e forma ta dal Gr tco i r íp i , cii> 
cum , titrtyov.'y ala, q. d-*-con-ali da ogm* 
parte.. 

Tal i furono la- Bafilica- d' Antoníno , » 
Septizonio di; Severo, „ i l Pórtico di Point 
peo, &c. 

I Peripteñ erano propriamente Templi') 
che a vean colonne da tutte le quaítro parr 
t i , . o lati ,. con che diftinguevanfi á& profty 
Uy e ás.g\\ ampkiproftjli; gli unide'quali noR-
avean colonne davanti, e gli altri non ne avean 
a^ñu i shh t , V t d i TEMPIO, PROS.TY.EO:„&S" 
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M . Perrault oííerva, che il Períptero m i fuo 

fenfo genérale inchiude tutte le fpezie di Tera-
p]i , che hanno portici di colonne attorno ; 
o fia che le colonne fien diptere, o pfeudo-
diptere , o periptere femplicemente , che é una 
fpezie ia quále porta ií nome del genere e 
che ha le íue colonne diflanti dal euiro, quant' 
é la larghezxa di un intercolunnio . — Quan-
lo alladifferenza dal períptero &\ periftyh > vedi 
PERISTYLO'. 

P E R I S C I I * , n E P O K I O I y nella Ge^ 
grafía, quegli abitatoridella térra , le ombre 
de' quali y in uniftefifo giorno, fuceeffivaraen-
te fi voltano a tutti i punti deirOrizonte. Vedi 
OMB'RA 

* E d i qua tí nome ̂  dal Greco vtp&iüoí\ 
q> d. ombre a l f imorno da mpt- 5 ciroum , e 
a x i a , urabra 

Tal ! fono glf abiratori dclleZone ge) a te j 
o di queili cbe vivo no aello fpaiio dellá t-er-
Pa ch' é fotto i' circoli ártico ed antartico j 
ímperoccbe , non tramontando ad effi i l So
lé , dacché é su ven uto , ma fenapre gkan» 
do loro actorno , le ombre a 11' ifieffo mo
do girano y a tal che net giorno iíleíTo 
hann' eglino 1'ombre da tut t i i l a t i . ¥ e d i 
ZONA . 

i?ERISKYTISMO o PERISIIYPHISMO F 
nella Cirugía , un'operazione la q.uale fi com-
|ieva dagli antichi ful cranio . 

* L a parola e formata d a l Greco mpi y 
circum' , e am/T^u^ r tagllare o jsortp-
care la pelle. 

11 pertfkj¿Ufm?o é un'incifione che faceano 
fotto la futura corónale , e giungca da una! 
íempia a traverfo fin all' altra , e penetrava-
fin all 'oíío del cranio: la fuá intenzione era 
di1 feparare il- pericranium dal erario . Vedi 
ÍERICR ANIO . 

P E R Í S S A C H O R E G I A , uw termine che 
trovali nel Códice , circa 1' intendimento del 
quale gli Autori moho difeordano . 

Alciato , ed alcuni altri vogliono ch' egli 
fia i l nome di un oííizio v cioé quello di un cu-
vatere deirannonay o delle provifioni e de'vi'-
veri*, da i r t p i c a - H a , abbondanza , e x ^ y ^ i 
soportare o- fomminiürare — A l t r i voglion 
ehe fia l'ufizio di un roagillrato i l quale fopra-
wtendeva alie aumentazioni¡de'viveri-, ed al
ia5 diüribuzione di effi . 

Dom. Macri crede, che fignifichi un don^ 
tivo , od una diflribuzione fatta a'íoldati, di 
BÍi!.ddla.lor.o gag)!Vedi DONATIVO * 

P E R M i 
P E R I S T Á L T I C O * , n E P I S T A A T I ' 

K O S , nella Medicina , un moto proprié 
deg l ' in teñ in i , in cui le diverfe parti fi con* 
traggono fucceííivamente dal di fopra a l l ' in-
giü,- o dal pyloro all'ano \ in una manierá 
che lomigiia alquanto all' andar de' reptili j ' 
ofia de'vermi:' e di qua eche il medefimo mo-̂  
to é anea clTiamato moto vermiculare . Vedi IN-
TESTINI , 

• La parola e formata da l Greco fápitiKKa } 

e letteralmente ftgnifica , fofpignere , o pre-
mere tmt ' in torno. 

I l moto periftaltico $ efeguifee mercé la; 
conírazione delle fibre circolari e longkudi-
nal i , delle quali é compoíla la túnica carnoía 
degl ' inteüim , Per mezzo di un tal moto i l 
chilo é fpinto negíl orifi / j delle vene lat-^ 
tee , e gli eferementi fon giu premuti , ed 
alia fine efpulfi Vedi CHILO cd ESCRE-
MENTO. 

Quando qüeílo• mofo viene a depravaffi f 
t la fuá direzione é mutata r cosí che procede 
da di fotto all'insu , £a la daimedici' cbiaffiata-
^ J i o ^ i l i aca . Vedi ILIACA Pajftone . 

M . Perrault in un Tra t ía to fopra i l moto' 
p e ñ j i a k i c o , oííerva , che quantunque fi attri-
builca d'ordinario, folamente agí'inteftini 5, 
nuUadimcno, egli é in realta un'azione comu-
ne a tutte le parti del corpo che alterano 
preparado , concuocono i diverfi umori e fpi-
r : t i , che fot* la materia e gl'iftrumenti delF 
azione anímale . — lií fatr i , egli da queflo* 
nome a t-utti i m o t i , co'quali vengono pre-
mute o eompreííe le cavitadi del eorpo. Ve^ 
di MÜSCOLO'.' 

PERISTAPHYLTNUS, ríelf Anatomia , 
m nom-e ehe alcuni danno al mufeolo dell' 
ugola, piu propriaraenfe á t i t o pterygojiaphy' 
l inu í .• Vedi-" ÜVULA e PTERYGOSTAPHY-
1,1'NÜS .• 

PERISTYLO ^ , n E P Í S T T A O S - , nell' 
Architettura antiea, un luogo od un edifi-" 
ció , círcondato da una fila di colonne ful 
di dentro'con che diflinguefi dal períptero 
in cuf le colonne fono difpoñe nella parte dfc 
fuori. Vedi^PERipiiERO . 

* L a parolae formata da l Greco mpt y c'iv--
eum , e T V K Z ; , columna. 

Tale íw i lTcmpio chiamaro hyp'atkro; áh 
Vi t ruvio j e rali fono in oggi alcune Ba-
filiche in Roma , diverfi Palazzi in Itá--
l i a , e la maggior parte de'Chioílri de'Re-
ligio fi.^ 
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PERISTYLO , é anco prefo daglí Scriííori 

iroderni per un ordine , o una fila di colonne 
íía dentro, fia di fuori di un edifizio. 

Cosí dieiamo , i l periflylo Corintio della 
gran porta della facciata del Louvre , & c . 

PERISYSTOLE , n E P I 2 T 2 T O A H , 
nella Medicina , la paufa o 1'intervallo tra i 
due moti del cuore, o del polio, eioé quello 
dellafiílole oeontrazione, equeilo della dia-
fíole, o dilatazione. Vedi SYSTOLE, CDIA-
STOLE . Vedi ancoPoLso, CCUORE. 

P E R I T O N E O * , Peritoneum, nell'Anato
mía , una fottile e teñera membrana , che 
copre e contiene tutte le viícere del baíío 
ventre . — Vedi T a v . Ana t . (Splanch. ) fig.i. 
l i t . uu. fig. 3. l i t t . bb. Vedi anco VISCERE, e 
ADDOMINE . 

* I I termine i Greco , mpirovetm , á i r 't-
vato dal verbo inpi<riivs), circumtendo. 

La figura e la mole del peritoneo corri-
fponde al baffo ventre , eh' egli fodera per 
tutto i la fuá íuperfixie interna é lifcia , e 
copcrta di un umore untuoío , che fervc 
ad impediré ch' ella non feriíca gl ' iatefti-

ed altre parti ch'ella tocca, e infierne 
a lubricare e facilitare i l loro moto i quan-
do le glandule che lo fomminiftrano , fono 
« ñ r u t t e , i l peritoneo s'ineraffa r come fpefifo 
fuccede nelle idropifie . 

La fuperfizie efterna é fibrofa ed ineguals r 
affinché piü íaldamente fi poffa attenere ai 
snufcoli del!'addomine, della linea alba , a IT' 
©íía pubis , all ' ifchium , airil ium , al Cacrum , 
ed alie vertebre lombari, ove fia attaccato ; e 
dal!' ultime delle quali , molti credono ch'egli 
abbia ¡a fuá origine.. 

Egli é anche conncífo airinferioreocon-
veíTa fuperfizie del fegato, ch' ei tiene fo*-
fpefo ; e la parre impiegata in queft' azio-
n e , é chiamata i l ligam-cntum fufpenforium 
hepatis. 

I I peritoneo é doppio per tutto , ma piü. 
smnifeñamente dal navale fin all'os pubis , 
e vicino alie vertebre lombari , ficcome ap-
par non folo dalla fuá ftraordinaria groífez-
sa i v i , ma asco dal fuodividerfi fpontaneo 
Beile deíte vertebre,, per ricevere gli arnio-
ni .. Egli é perfóralo nella parte fuperiote 
| e r d a r paífo all'efofago all' aorta , ed alia 
cava; nella parte abbaífo lo é , per iafciar 
adito al colon , al eolio della raatrice, ed ai 
va í i , che fi pertano allecofcie^ e nella parte 
áiüaazi per dar paífaggio ai vafi ombilicali., 

PER 
La fuá túnica efieriore ha due proceff! 

che Regli uomini difeendono nello feroto , 
ravvolgono i vafi fpermaíiei , e dilatando^ 
fanno la túnica vaginalis de' tefticoli ^ nelle 
donne formano quafi una coperta per i l ]iga, 
mentó rotondo deíi5 útero . 

I I peritoneo riceve arterie e vene dalle 
rnammariss, dalle diaphragmatic^, dalle epi-
gaílricas , dalle faerze , e dalle lumbares r 
nervi dall'os faerum e da'lombi . 01. Rud-
beckio pretende d' avervi anco feoperti der 
linfatici , che eífendo a pena viíiblli , fe 
non fe nelle idropifie, non vengono molió at-
tefi od oífervati. 

In certi m a l í , fonfi tróvate grandi quan-
titb. di fevo tra le duplicature di queíta mem
brana , quando non ve n'era punto nella cavi
la deli'abdomen j e quefio coñituifee la vera 
timpanitide. Vedi TIMPANITIDE . 

L ' ufo del peritoneo é conteneré ,e confer-
vare nel loro luogo le vifeere dell' abdo
men ; queft'é sj chiaro e c e r t o c h e quan
do mal fuccede che quefta membrana fi rom
pa , o tiranamente fi d i la t i , alcune delle par
t i fácilmente cadon g iü , e formano que'tu-
mori che chiamanfi hernia ^ ®rottur<s. Vedi 
HERNIA . 

P E R I T R O C H I U M , nella Meceanica s 
una ruota, od un cerchio, concéntrico cost 
la bafe di un cükidro , e movibiie infierne 
con eífo , intorno ad un a fie . — Tale I 
la ruota A B r T a v . M e e c a v . ü g . q q . movibi
ie fuirafle E F . 

L'aíTe, con la ruota, c con delle leve fiífa-
tevt per moverla , fanaoquella potenza mee-
canica , che chiamaíi axis-in Pcritrochio. Vedi 
A x i s i n PERITROCHIO 

A x i s m PERITROCHIO, nella Meccanka ^ 
é una delle fei potenze Meecamche, o mac-
chine femplici , invéntate per elevar pe-
fi . — Vedi la fuá ftruttura, la fuá dottri-
na , ed applicazione fotto TArticolo Axis m 
peritrochio . 

P E R J U R I U M , Spergimo, nella Lcgge 
e i l delitto di giurare i l falfo in un giura-
mento légale, amminiílrato da uno che ha-
Tautorita, in qualche materia controverfay 
o fia che fi giuri ú falfo di fücvproprio vo-
lere , o che ' l fi faccia per fubornazione ú -
t ru i . Vedi GIURAMENTO . — L o ípergiuroy 
per ju r ium, fuol eífere eccettuato dagli atti ge
neral i di grazia. 

I l gaftigo del perjurium é i l colli j lrigium ^ 
la 



P E R 
•Ja berlina, o lo fcottare i l reo fulla fronte c i m -
primervi un P ; íradicare i íuoi alberr, econ-
ífcare i íuoi beni. Vedi BERLINA , & c . 

PERLA , o MARGARITA , nella Storia 
raturaie , un corpo Tifplendente , duro , 
blanco , per lo piu rotondetto , che trovaíi 
in un peíce tertaceo , raflomigíianíe ad un 
eftrica; e metíefi nel numero delle gemme 
o delle pietre preziofe . Vedi PREZIOSA Z5/.?-
tra , C- GEMM A . 

11 pefce , in cui le pede fi írovano , £ 
íre o qua-ítro volte piü groíío dell' oftrica 
ordinaria 5 e chiamafi dai Naíuralifti p inna 
mar ina . 

Ciaícuna pinna da ordinariamente dieei 
o Üóclici fe r ie ) abbenché unAuiore , il qua-
le tratta deüa loro produzione, pretenda d' 
averne vedute da cento , e fin cento cin-
quanta in un medefímo peíce.;; mzperle che 
avean differen.ti gradi di perfezione. Le piu 
perfette ognor efeono fuora le prime; lealtre 
rimangono nel fondo della conchiglia . 

La formazioae delle perle ha data della 
briga ú agli antichi come ai moderni Na-
turaliüi ; ed ampia occafione a un buen nu
mero d' ipoteO, molte delle quali ílravagan-
tiffime, e troppo inverif imil i . Gl i antichi, 
Pl inio, S o ü n o , &c. vogliono che fiformi-
no dalla rugiada : i l peíce , dicono , viene 
su ogni mattino alia íuperfizie dell'acqua, 
«d i v i apre i l fuo gufcio , o la fuá con
chiglia, per bere la rugiada del cielo ; che , 
quafi una liquida perla , infinuandofi nel 
corpo delToOrica, íiüa i fuoi fali , ed i v i 
aífume i l colore , la durezza , e la forma 
él p e r l a ; come alcuni liquori fi corsvertono 
in criftalli nella t é r ra ; ed i l fugo de' fiori 
in miele e cera nel corpo della pecchia . 
Ma cib , tuttoché aífai plauíibüe , puré é 
manifeílamente falfo : imperocché le oílri-
che della perla s'attengono forte al l i fcogli , 
e niuno mai ne vide alcuna apparire fulla íu
perfizie dell' acqua , 

A l t r i credono che le perle Heno 1'ova de' 
pefci , ne'quai elle fi trovano : ma neppur 
queilo é compatibile co' fenomeni . Impe
rocché le perle fi trovano per tutta la fo-
ftanza deircítrica, nella teí ia , nella túnica 
che la copre, ne* mufcoli circolari che tér
ra mano in eíía , nello flomaco , e generai-
rnenté in tutte le parti carnoíe e mufcolo-
»5 i cosí che non é verifimile che le perle 
fictíJÉ nell' o í lnche , quel che i ' ova c'l fre-

golo fono ne' volaíi l i , e ne' pefcí. Imperoc* 
che oltre i l non eflervi luogo particolare 
deüinato per la loro fortíiazione ; gli Ana-
tomici non han potuto trovare cofa alcu- ' 
na , che abbia qualche relazione a cib che 
fegue per quefio contó negli altri anima-
l i . — Si pub diré bensi , che íkcome i t i 
una gallina vi e un'infinita di picciole ova , 
ín forma di femen'za ; alcune delle qualí 
crefeono e maturano, meníre i l refio rima-
ne nel medeílmo Üato; cosí in ogni ofirica 
fi trova comunemente una perla molto piíi 
grande e che maturafi piu preflo che i ' al-
tre , Queda perla divenía alie volte si grof-
fa , che non permette aW1 c/lrica di poterfi 
chiudere, nel qual cafo i l pefce fí guaüa 5 
e muore. 

A l t r i , con M . Geoffroy juniore, novera 
le ferie tra i bezzoarri; fotto la qual claf-
fe ei comprende tutte le pietre che fi for-
mano a ftrati o fu olí ne' corpi degli aniraa-
U . Vedi BEZOAR . 

M . Reaumur , ha un trattato molto cu
rio fo intorno alia formazione e delle con» 
chiglie e delle perle , nelle Mem. dell 'Acc. 
Franc. deiramio 1717 . Egli oíferva, chele 
perle fi forraano come T altre pietre negli 
animali , come quelle e. gr, nella vefeica , 
negli arnioni, &c. e che fono probabilmen-
teglieífet t i di qualche malattia del pefce.— 
I n í a t t i , elleno fon tutte fórmate di un fügo 
eftravafato da alcuni vafi r o t t i , e rattenuto e 
fiífato tra le membrane . 

Per provare la polfibilita di c ib, egli mo-
fira che le conche de' pefci marini , egual-
mente che quelle delle chiocciole, &c . fono 
in tutto fórmate d' una materia petrofa glu^ 
tlnofa, che ftilla fuor dal corpo dell'anima-
le . ( V e d i CONGA) . Ora non é maraviglia 
che un anímale , che ha de1 vafi , ne'quai 
circola una quantita fufficiente di fugo pe-
trofo, per fabbricare, ingroííare ed eftende-
re un gufcio o una conchiglia, n'abbia al> 
baílanza per formar delle pietre, dato che 
i l fugo deüinato per 1'aumento della con
chiglia per avventura trabocchi, ed efeain 
qualche cavita del corpo , o tra le mem
brane . 

Per confermare quefto fiftema egli oífer
va , che i ' interior fortanza dell' ordinaria 
tellina da perla , che trovafi fulle cofie di 
Provenza, é di un color di pe r l a , o madre 
per la , da una parte della fuá eftenfione, ch* 

egli 

[ 
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cgli addita e determina fin all5 altra ; fiel 
reño diventa rofficcia ; ora fi trovano delle 
p€rk di due colorí nella conchiglia; ed i co
lon delle perle fono preeifamente gli íieffi 
che quelli della conchiglia : a n z i d i p i ü , cia-
fcuna fpezie di perla colorata trovafi nella 
parte corrifpondente colorata della conchi
gl ia ; lo che moftra, che ael medeíimo luo-
go dove la trafpiraxione di un cerío fugo 
avea formato, ed are.bbe continúalo a for
mare una tún ica , od uno ürato di conca di 
un ce río colore eíTendoíi rot t i i vafi che 
írafporíavano coteflo fugo , vi fi é formara 
«na pie cola mafia o raccolta del fugo mede^ 
fimo, che poi indura ndoíi, di ven ta una perla 
.dello ftcífo colore che la parte della conjchiglia,, 
a cui corriíponde. 

S' aggiugne che la parte argenfea o di ,co
lor di perla della conchiglia , é formata di 
ífrati, o fuoli 1' un fopra 1' altro , come una 
cipolla; e la parte roíficcia , di plccole e cor
te fibre cilindriche applicate di rincontro If 
una all' altra . Le perle dei xiue color! han-
no que fia differen/a di teítura ; no.a gi'a che 
non fie.no eaírambe compoíle di fuoli con-
centrici ; ma que i delle perle roflette fon 
m o h o me no fenfibili ; ed ira oltre han delle 
fila , che quafi raggi 9 procedono dal loro 
centro alia loro circón fe re nza .. — Sembra 
«he quefie circoíianze efficacemente deter-
minino la forma?.ion delle perle , e fiabi-
Jifcano 11 nuovo íifiema , fenza contradi-
zione. 

Quanto alia formazione del pefee della 
perla , benché fia k piíi verifimile epinio-
ne, che que fio pefee come tuttí gli altri , 
producá uova o latte c femenza , la cui 
cfterior fuperfizie da prima é mollc e v i -
ícofa, ma poi cambia e s' indura per grá
cil in nicchio o conca ; nulladíraeno non fi 
dee qul lafeiar di mentovare la popolaripo-
tefi dei Para vas , cioé che nel tempo pio-
vofo, i rufcelli od altre aeque fimili, del
le terre vicine alie coíle , lungo le quali 
quelli rufcelli fi v nota no , corron quafi per 
due leghe fulla fuperfizie del mare fenza 
raefcolaríi con effo. Per un poco, 1'acqua 
fofpefa ritiene i l fue natural colore c la 
fuá dolcezza; ma alia fine, i i calor del So
lé condcnfandola , la forma in una certa 
írafparente e Jeggiera fchiuraa ; dopo di che , 
«lia divideíi in una infinita di parti , cig-
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founa delle quali appar come fe foífe anima-
ta : movendofi per queflo e per quel verfo 
a guifa di piccoli inletti . I pefci alie volte 
ne fanno preda fecondo che v i fi appreífa-
no ; ma tollo 1'abbandonano . Frattanto per 
gradi incralíandofi e indurar.dofi la loro pel. 
le , alia fine diventano abbafianza peíanti 
per girne al fondo , ed aíTuraerc la figura 
deir ofiriebe. 

La perfezione delle perle, fia rotonde , o 
in forma di pere, o d'olive , o pur irrego-
lari , confiñe principalmente nel luílro , e 
nella chiarezza del colore ; che chiamafi 
V acqua. Ve ne fono alcune, 1'acqua delle 
quali é blanca,, e que fie fono le piíi fiimate 
in Europa. L'acqua ci" altre piega al giallo, 
e fono queüe preferite alie bianche da al-
cuni India ni ed Arab i . Altre fono di color 
di piombo , altre tirano al ñero ,, ed altre 
fon nere afra t ro . 

Sonó tutte foggette a cambiarfi col logo-
ra mentó : in 8o o ico anni fogliono di ven
ía re-di poco prezzo ; fpezialmente le bianche, 
che di ven tan giallc , e fi gu a lian o nel lo fpazio 
di 40 o 50 anni, 

La diírerenza de'colorí fenza dubbio na-
fce dalle difíerenti parti deH'oürica , dove 
fi fono fórmate. Quando accade che la fe
menza fia gittata nel mefenterio onelfega-
t o , o nel le parti che v i cor n f pon dono , non 
é raaraviglia fe le impuriradi del fangue cam-
biano il blanco naturale. 

In Europa le perle fi vendeno a pefo di 
caraíi , contenendo i l carato quattro gra-
m . — NeU'Afia , i pefi ufati per le per
le fono differenti, in difíerenti Stati. Vedi 
CAR ATO -

II termine perla fol propriamente fi appli-
ca a que!i o che nafce cerefee, independen' 
temente dalla conca , o dr.l nicchio . La 
conca Iteíía h piuttofio chiamata cencha mar-
gant i fe ra , ed appo gl' Ingle fi naker ofpearl . 
Que' pezzi poi che v i fiann' attaccati , e íe 
ne fon feparati con larte e deflrezza dell'ar-
tefice , chiamaníi enjiature, o ¡upe d i perle, e 
non fono altro infatti che eferefeenze un po 
rotonde , o pezzi deH'oftrica. 

I I P. Bouhours offerva che le perle hanno 
quefb vantaggio fopra le pietre prezioíe 
fcavate dalle rupi e dalle montagne , &c. 
che quefte deono i l lor luftro all ' induftria 
desli uomin i ; la natura , in certo modo » 
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taojiandole rozvaaiente, e lafcrandene 
«itura all 'arte: ma quelie fon gia na 

la fí
nate con 

fuella bell'acqua che da loro i l pregio. El-
]en0 fi trovano perfettamente poüíe negli 
abiffi del mare ; elanatidra ha data i 'ul t ima 
tnano ad eífe prima che fien feparate dalla 
lor madre . • '• '• ;VÍ[ 

Le perle di figure ínfolite, cioé n^ roton-
de, né apera, od ol iva , fono chiamate fea-
ramazze , o perle d i Scozia : quellc di grof-
fezze flraordinarie, fono d i i a r a a t e / w r ^ o -
»/ ; come la perla di Cleopatra valuta ta da 
Pliñio fin a centies H S . od Soooo 1. íkrli-
•ne ; i ' altra , recata nel 1574 a Fiüppo I I , 
deüa mole di un ovo di colomba , üimata 
14400 ducati; quella deli1 ímperator Rodol

f o , metitovata da Boezio, ehiamata la pere
grina , o T incomparabile della mole di una 
pera mofcatella, e peíante 3 0 c a r a t i ; ed UQ' 
-altra mentovata da Tavernier , ch' é nell« 
rnani dell'Imperador ¿\ Perfia , nel 1633 , 
<omprata da un Arr-ho per 32000 toma-
ni , che a 3/ . 9 / . per romano, afceadono 
a 110400 /. ílcrTine. 

Le perle fono di qualche ufo nelia Medi-
-cinaj ma vi 11 adoprano fol quelle della mi-
niraa figura , chiamate femenza d i perle . La 
qualita requiíita , é , che íieno bianche ., 
chiare , e trafparenti , e veramente Orien-
tali . Servono a far delle po7Íoni cor
dial i , molto ñimate un tempo , ma ora 
decadute aiTai dalla loro antica riputazio-
ne ; e appena ricevute da altri che da'ciar-
Jatani.. 

Le Dame ufano anco ceríe preparazioni 
di p e r k , perché lor íi da a credere, cheaju-
tino o migliorino i l colorito della carnagio-
ne : tali íono i bianchi di perle , i fíori, 
l 'eííenze, gli fpiri í i , le ti-..ture , &c. di perla ; 
ina fono tutte patentemente inganni e frodi. 

Fefche d i PER LE . — Le perle fi prendo-
no ne1 mari dell' Indie Orientali , in quei 
dell'America ; ed in alcune parti d'Europa . 
Vedi PESCA . 

; P t f d i P E R L E delP Oriente, fono 10. 
L ' líela ui Bahren , o Baharera , nel golfo 
Perljano . Di queíía furon padroni i Por-
togheü, üaché poffedettero Ormus e Mafca-
ta , ma é (Vata reíütuiía al Sofi di Per-
11a , dappojché-coteÜo Principe, toli'ajuto 
b i ; M a & . l e v b ior0 Ormus j edegh Ara-

ToniQ V I . 
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í0 . La Pefca di Catifa , fulla coila deirAra» 

bia Felice, di rimpetto a Bahren . 
3°. Quella di Manar, porto di Mare nelP 

Ifola di Ceylan . Le perle che iv i fi pefeano-, 
fono le pih bel le di tutto rOriente per ¡a loro 
acqua, e per la loro ritondezza ; ma di rado 
eccedono il pelo d i 4 carati. 

Finalmente, vi fono le p t r k pefeate fulla 
cofta del Giappone ; ma fono greggie e irrego-
j a r i , e poco confiderate . 

Le perle di Bahren e di Catifa, fono led5 
ordinario vendute nel l ' Indie; piegan un po
co al giallo, ma gli Orientali non ofiante le 
apprezzano ; e credono che tal colore fia i l 
íegno della loro maturita ; e fon perfuafi , 
che 1c perle che han quefta tintura gialletta 
naturalmente , non cambino mai colore j e 
che al contrario la loro acqua blanca non fi 
mantenga pm di 30 anni, fenza aífumere un 
color giallo fporco , a caufa del calore del cl i
ma , e del fudore di chi le porta. 

Le P efe he d i VERLE Americane, fono tutte 
nel gran Golfo d^I Meffico, lungo la Coila 
della Terra-ferma . Ve ne fono cinque — 
i0. La pefea diCabagna, ifola diñante cin
que leghe dalla nuova Andaluíia, in logr.-¿• 
di lat.Settentr. 

2O. Quella dell'Ifola Margherite, o Ifolu 
delle perle. 

3o. Quella di Comogote vicino alia Terra-
ferma . 

4o. Quella del fiume De laHach , ehiama
ta laRencher ia . 

5o. Quella di SantaMarta, feífanta leghí 
lungi dal fiume de la Hach. 

Le perle di quefle tre ultime pefehe fono 
per lo piu di un buon pefo; ma mal forma-
te , e di un'acqua livida . Quelle di Cubagna 
rare volte eccedono 5 carati j ma trovan íi 
in abbondanza. Le piu belle quanto al pefo 
ed alf acqua, ed in maggior quantita, fono 
quelle dell'Ifola Margherite . 

L a Peje a d i PERLE nella Tar ta r ia Chine~ 
f e , é preífo alia Cit ta di Nipehoa , fituata 
fopra un lago dell' ifteíío no me : leperle i v i 
fono men belle, che quelle diBaharem; e 
la pefea meno abbondante . Fu queña pe-
fea , che causo la guerra tra i Chinefi ed 
i Mofcovi t i , terminata verfo i l fine del paf-
fato fecolo, per mezzo de'Gefuiti Pereira e 
Gerbillon ; i l lago , che é di grande ampiez-
za , fu divifo tra le due Nazioni , mentre 

O o pri-
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prima ciaícuna pretcndea i l dirit to fopra 11 
lago intero. 

V i fono alcune pefche di perle nel mar del 
Sud, ma non fonoquafi di alcun pregio . 

Le Pefche d i PERLE nell'Europa, íonoin 
alcuni íiti delle Coiíiere diScozia, e in un 
fiume della Baviera : ma h perle che qui-
v i fi trovano non fono per alcun contó fa-
ragonabili a queile dell' Indie Orienrali , 
o dell'America j con tutto cío fervonoper 
vezz'i da eolio, venduti alie vokepermiiie 
ícud i , e piu . 

Maniera d i pefeare le PE RLE nelf Indie 
Orientali . .— V i fono due üagioni di pe
feare le perle •) nell5 anno ; la prima in Marzo 
e i n i ^p r i l e , la feconda in Agoflo e Setiem
bre: pib che cade di pioggia nell'anno, piü 
abbondanti fono le pefche . 

Nell 'aprjr della üagione , íi valono com-
parire qualchc volta dugento e cinquama 
barche su i lidi . Nelle barché piu grandi 

kvi fono due marangoni o palcmbari ( cioé 
uomini che fi tuffano fott' acqua ) nelle piíi 
picciole, uno. Ciafcuna barca fi flacca dal 
jido avanti i l nafcer del Solé , con ua 
venticel frefeo da térra , che non manca 
mai ; e ritornano di nuovo con un altro 
vento di mare , che gli fuccede verfo mez-
zoglorno. 

Súbito che le barche fono arrivate , ed 
Iianno gittata T ancora, ciafcun palombaro 
| i lega íott ' al corpo una pietra groífa fei 
pol i ic i , e lunga \m piede ; che ha da fer-
virgl i di fíiva , e impediré che i l moto 
flclT acqua non lo trafporti o meni via j e 
perché egli poífa camrainare piü faldo atra-
verfo dell' onde. 

Okre di c ib , légano un'altra pietra mol
i ó pefante ad un piede ; con cui vengono 
portati al fondo del mare in un momento , 
E pero che le oüriche fono ordinariamen
te attaccate forte agli fcogli , s1 arma no le 
dita con guanti di cuojo, per non eífere fc-
r i t i nello sbarbicarle conviolenza; alcuni di 
effi eziandio portano un raÜrello di ferro per 
tal uopo. 

Finalmente , ©gni palombaro porta giü 
con sé una rete grande, a maniera di facco, 
legata al eolio per mezzo di una lunga cor
da , i ' altro di cui capo é attaccato al fian-
co della barca . I I facco é deflinato per r i -
«evervi le oüriche raccolte dallo feoglio , 
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c la corda per tirar su i l palombaro quan-
do i l facco é pleno, o che l'uomo ha biiogno 
di aria. 

Corredato a queflá maniera , ei fi butta 
giu , ed aífonda alie volte piü di 6o piec¡| 
fott' acqua . Non avendo ivi tempo da per. 
dere , appena c giunto al fondo che comin-
cia acorreré da una banda all ' altra , era 
fopra una térra di fabbia , ora íopra térra 
cretofa, e talvolta fra !e punte di feoglietti, 
o d i roccic j flrappando l'oflriche, eriempien-
done la fuá bolgia. 

A qualfivoglia profondita che ñieno i pa. 
iernbari , i l lume é cosí grande , che age 
volmente vedono tutto quello che énelma 
re , colT iüeífa chiarezza che fulla térra 
E qualche volta , per loro fatale cofterna' 
zione, vi veggono de 'peíci moüruofi, dai 
qual i , tutta la loro deürezza nell1 intorbi-
dar 1'acqua , &c. non l i pub falvare ; ma 
diventan lor preda j e di tut t i i pericoli del
la pe fea , quefi 'é uno de'maggicri, e de'piü 
ordinarj. 

I piü bravi palombari ílanno fott' acqua 
per mezz'ora ; gli altri non v i ílan meno 
di un quarto . Nel qual tempo , ritengo-
no i l refpiro , fenza 1' ufo d' olj , o di al
t r i liquori . Vedi TArticolo MARANGONE, 
dove trattafi a dilungo di qutflo meflieredel 
tuffarfi fott'acqua. 

Quando fi íentono ílracchi , e non pó
teme piü fenya refpirare , tirano la corda 
a cui e attaccato i l facco, e vi s'attengo-
no con ambe le mani ; allor la gente nella 
barca, avutone i l fegnale, l i follevano fuor 
nell' aria , e l i allegerifcono del loro pelo , 
che qualche volta giunge a 500 oñriche 5 c 
qualjche volta a non piü di 5 0 . 

Alcuni di loro han bifogno di ripoíb 
per un momento affin di ricuperare i l fia-
to j altri sbalzano in mare di nuovo fen
za alcun indugio, centinuando queílo vio
lento efercizio fenza intermiffione , per 
molte ore. 

Sulla fpiaggia íi fcaricano poi le bar-
che , e mettonfi Foñriche in un numero 
infinito di piccole foífe , fcavate in qua-
dro 4 , 0 5 piedi , nell' arena ; ammontij 
cellando della fabbia fopra d' eífe fin all 
altezza di un uomo ; si che in difta^3 
par quello un efercito fchierato . Lafcian-
fi in quefta condizionc , Cn che la P10!»' 
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eía j H vento , ed i l Solé , le abbia sfor-
zate ad aprirCi , con che íubito muojo-
no. Allora la carne fi corrompe, e íi fec-
ca i c le ' 0051 disgombrate, cadono 
nella fofsa al levaríi de'nicchi o deile con-
chiglie. 

La carne di cotejo pefce é ecceHente , 
c fe quello che foftengono alcuni Natura-
liñi é vero , cioé che le perle fono pie-
tre , ¡vi fórmate dalia mala coftituzione 
del corpo , come alie volte fi fa negli 
uomíni , e come accade nel bezoar ; que-
íia maíattia non altera eeríamente gli umo-
r í : almeno i Paravas, che mangiano queft' 
oftrica , non trovano differenza alcuna tra 
quelle che han delle perle, e quellechenon 
ne hanno. 

Dopo che hanno nettate le fofse deíla 
piu groffa fporcizie r ftacciano la fabbia 
diverfe volte , per fepararne le pcrle . Ma 
per quanta cura vi ufíno , fempre ne per
dono mol te . Móndate pofcia le perle , ed 
aíciugate che fono , fi paffano per una ípe-
xie di cribro, fecondo le loro groffezze . Le 
piíipiccole fi vendono per feraenza d i pe r le ; 
k altre fon pofte alTincanto y e fi vendono 
al piü offerente. 

Maniera d i pefcare le f E R L E neir Indie 
Occiáental i . — La fiagione per la pefca , 
fu-oí efsere da Oítobre a Marzo . Ira que-
fío terapo ftaccano da Cartagena dieci o 
dodiei barche , fotto i l convoglio di una 
«ave da guerra y ehiamata Larmadi l l a „ 

Ogni barca ha due o tre fchiavi per pa-
lombari. 

Tra le barche ve n é una ehiamata la 
Capitana ; a cui tutte le altre fono ob-
bligate di portare fulla fera tutto quelío 
che han prefo nel giorno , per ovviara 
alie frodi . I palombari non reggono mai 
troppo a lungo , a caufa delle grandi fa-
tiche che foftengono, fiando alie volte fottT 
acqua pih di un quarto d 'ora. —Quanto al 
rimanente delia pefca , tutto fi fa come i» 
quella dell' Indie Oriental i . 

G r Indiani conofcevarío i l valore del
le loro perle avanti ía feoperta ée}f Ame
rica ; e quando gli Spagnuoli giunfer co
la , ne trovarono un corredo molto copio-
fo , e s1 accorfero che gli Americani v i 
metteano un gran prezzo. M a elleno era-
no quafi tutte imperfette , e la loro acqua 
gialla c fumofa, a cagione che adopravano 
i l fuoco- nell1 aprire i pefci . — Nel D i -
zionario del Commercio v' é una tavola del 
valor delle perle , che fu comunicata all ' 
Autore da un' abil mano . Siccome le per
le , fono un capo curiofo e confiderabile 
nel Commercio , ed i l valore d' efse é una 
cofa poco nota fra noi ; ci é paruto bene 
dar qui al Lettore un compendio della mc-
defima , ridotta alia noflra moneta ful pié 
di i s. 6 d . üerl . per ogni lira Francc-
fe j ovver 4 s. 6 d, per o§ni feudo Fra#-
eefs. 

o 2 
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Valore di tutts le fyezie di P E R L E ^ rifptto 
Uro dijferenti pefi. 

a t 

Semenzs d i Fer ie . 

Sementé di perle non perfórate , 
buone per macinare oriduri'ein 
polverevalgono 

Semenza fina di perle perfórate 
da farne piccoli vezzi y o per 
ricami 

Bette , un po'piu gratidi 
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P E R 
Qoaiíto alie perle in forma ni pere , ab-

tenché egualmente perfette, e di egual pefo 
alie rotonde, i l loro valore é molto inferio-
re : nulladimeno quando fe ne trovan due 
ehe affortifcan bene, i l loro valore non-cala che 
di un terzo. 

PERLE Falfe , fono perle contrafaíle , o 
fatíixie , raííomiglianti alie veré nell' acqua 
o nel colore, 

Quefle anticamente facevaníí folo di ve t ro ; 
con una forta di tintura d1 argento vivo di 
dentro j poi fi adoprb cera , con Ta íopra coper-
ta di coila di pefee fina e rifplendenté. 

E fía ta da poi inven rata in Francia un'al-
tra maniera di farle , cosí da preíío alie natu-
rali nel luftro e nelP acqua y che ingannano 
un buon occhio , Quefte fi portano in oggi 
dalle donne generalmente , in diíctto del-
le veré perle ; i piccoli vez ¿i , o íili delle 
qnali, da lor fi fpreizano j ed i fiii di perle 
gran di fono trcrppo cari . 

Método di fare PER LE fat/e- , Quefta 
curiofa invenzione uoi la dobbiamo al Sig. 
Janin ; ed ella é tanto piu da íliraarfi r che 
non folo é femplice , ma ilrnove tutti i cat-
t i v i eífetti delle perle falfe, íatte con argen
to vivo di dentro j o con colla di pefee di 
fuori. 

Cote ño ingegnofo- artefice avendo offer-
vato , che le fquamme dr un piccolo pefe© 
chiamato la ce i a che trovaíi in abbondanza 
nel .fiume Marne , aveano non íblamente tut-
to i l luflro del!a perla vera,, ma che ridotte 
in polvere , neli'acqua, o nell' ichthyocolia, r i -
tornavano alia loro prima lucentezza , daeché 
eran feccate 5 diviso di alluogarne un pezzo , 
od una piccola maíía nella caví ta di una pal-
lottolina o di un grano di girafole , che é una 
fpezie di ópalo, o vetro , che molto piegaal 
color della perla. La difficólta era d'introdur-
vela e introdotta , di slargarla egualmente 
per la pallottola . 

Un picGÍ®!o tubo di vetro fei? o fette pol-
lici lungo , e con un diámetro di una linea 
e mezza , ma aguzzo olí re modo da un ca
f o , ed un po' adunco, fervl per introdur la 
materia, foffiando colla bocea , dopo d'aver-
ne prefa una goccia con la eliremita acuta 
del tubo ; e affine di slargarla per 1' interna 
circonferenza-, gli baftb- d i fcuoterla dolce-
mente per lunga pezza, in un piccolo cane-
urino ¿i falcio, foderato di carta . 

Le'%uamme ^olverizzate ?, atíacc^te IUSB-

el di queílo moto nel di dentro del i a palios 
tolina , ripigliano i l fuo luftro , fecondo che piíí 
fifeccano. Per vieppiu accrefcerlo , metten-
fi nell' invernó le pallottoline in uno ftaccio 
di pelo, cui fofpendono al íbffitto, evimet-
ton di fotto in diftanza di fei piedi, de'mucchi 
di ceneri caide . Nella State le fofpendono nel
la fteíTa maniera, ma fenza fuoco . 

Le perle cosí ben fteche , diventano luci-
di fiime ; ed a! tro non re fia fe non chiudere 
i'apertura, lo che fi fa con cera üquefatta y 
introdottavi con un tubo fimiie a quelio 
eon cui vi s' introduffero le fquaram^e pol-
verizzate. 

Dopo kvatane la cera fuperflua , fi tra-
forano le perle con un .ago e s'infilano 5 
e si fanfene delle collane.-

Madre di PERLA , é la conca, o il gufcio 
non dcli' oílrica da perla, ma áúWmris marl^ 
na , un piccolo pefee di mare del genere 
deU' oí lr iche. 

Quefta cenca nel di dentro é molto l i 
le i a , e poi i t a e della bianchezza e de IT 
acqua della í le fia vera perla ; eli' ha i l me--
defimo luftro di fuori , dopo che le prime 
lamine, o íbglie, che ne forraano la eñe-' 
rior túnica fono ftate pórtate vía con T 
aequa forte c eolio fcalpelietto da lapidar) . 
Quefta ufafi ne'la vori d'intarfio, o di rimello 
e in diverfi ordigni e u ten fiii , come nelle fca-
60le da tabacco, &c^ 

Lupe di PERLA," fono eeríe eferefeenze v 
o luoghi prorainenti , in forma di mezze 
psrle y, che & trovan talvoka ne'fondi delle 
conchiglie da perla. 

I lapidarj han la d'eíírezza di fegar taü pro-
tuberanze per poi aílieme congiugnerle, e 
valeríene in diverfi lavori di giojelli , come le 
folTero realmente perle. 

P E R M A N E N T E aria . Vedi T ArtiCGl<y 
ARIA 

PERMANENTE quamha.- Vedi 1' Artieola»' 
QÍUANTITA< . 

P E R M E A B Í L E , di no ta un cofpo' con-
fiderafQyin quanto che i fuoi pori fono ca
pad di lafciar paftare qualche cofa per efli ^ . 
Vedi PORO . 

. PER M I N I M A nelía Medicina di-
nota -una perfeíta miftura delle piü' piccio" 
!e particelle di diverfi corpi , o di di
verfi ingredienti . Vedi M 1 s T u R A- c 
MÍNIMA . 

PER, MÍNIMA nella Farmacia % dinot* 
un* 
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«n* inriraa e pcrfetta miftura ¿t corpi na-
surali ; ove i loro mmimi corpicelli , od i 
loro atomi , o prime componenti particelle 
fuppongonfi accuratamente framifchiate afíle
me - Vedi MISTIONE . 

Se fi liquefanno infierne l'argento e i l piom-
bo, fi meícolano per m í n i m a . Vedi ARGENTO , 
METALLO, PIOMBO , &c. 

P E R M I T T I T — quare non PERMITTIT . 
Vedi 1' Articolo QUARE . 

P E R M U T A , o PERMUTAZIONE , nella 
I^egge Canónica» un cambio reale ed attua-
\ t di un benefizio per un akro . Vedi BE-
KEFizrro. 

La Permutazione fembra effere un mezzo 
él recare i benefizi a un certo commer-
cio , fenza fimonia ; quando pur non vi 
íi oíTervino certe regofe e condizioni. Vedi 
SIMONÍA . 

Le condizioni richiefle per una permuta
zione canónica fono j I o . Che vi fie no qu i n-
ci e quindi i benefiz] permutati ^ fien quan-
to ÍJ< voglia ineguali le rendiré , ed in cafo 
«á1 ineguaglianza , non fía fatta compenfazio-
ne in dinaro. j ma folo s' imponga ful pai 
pingue una penfione 2°. Che ciafcuino éef 
permutanti lafci il fuo benefizio , e faecia 
una procura a d refignandum . 30. Che la 
permutazione fia leguita da una eollazione 
dell' ordinario . 40. Che 1' ordinario fia in-
forraato delía eag,ionedeHa/wrwaí*. 50.Che 
quelli ai quali apparíiene la prefentazione o 
1' elezione a'Benefizj, diano i l loro con fe 
ío ; od in cafo diripulfa, s'ottengi i l confen-
fo del Diocefano.. 

Le rególe principali ¿zW-zpermutazione fc-
n o , che fe unos de' compermutanti non pu5 
godere egli rientri con pieno diritto nel 
Benefizioi che halaCciato; e ehe s'egli muo-
le avaníi d' aver adempita la permuta per 
parte fuá col prendere i l poííeflb , i l com-
fermutants che T ha aáempita ritenga ara-
feedue i Benefizj , quando non cafchino nd-
la regalía.. 

PERMUTAzION 1 M q m m i t c í n e l l ' alge
bra , fon^ i eambiamenti , le alternazio-
ssi , o le differenti eombinazioni; di xm 
qualche numero di quaní i tadi . Ved iCoM-
BINAZIONE . 

PERMUTATIONE anh ld iacona t t i í & eccle-
fti& eidem- annexes: cum eedefta & prcebenda , 
é un mandato inlimato ad un Ordina-
ú o 5, che impone di ammettere UBS Che-

rico ad un Benefizio per un cambio faíto COK 
un al t ro . 

PER M Y & per tout Un poffeffore, 
fittajuolo , o tenant fi dice oceupare o ap-
prendere la térra eb'ei tiene congiuntamen-
te con altro , per my & per tout , cioé ch* 
egli la oceupa ed apprende per la porzione, 
e per lo intero, totum tenet, & n i h i i t e n e t ¿ 
fe. totum eonjunüim , & nihil feparatim , 
Braa. 

P E R N I O , neüa Medicina,, una malattia 
che aífligge le maní ed i piedi m tempo dv 
invernó , popolarmente chiamata pedignone^ 
Vedi PEDIGNONE . 

Le parti affette íi gonfiano y e piegano 
dal bianco a un color curchiniccio j han piz-
zicore , e dolore j tuttavolta il rumore fvanifee 
fenza alcuna efulceraziorre , ungendo la par
te con del petróleo. 

PERNO , un legno o ferro , od alir® 
pezzo di, raetallo, per lo piii cónico, o ter
minante in punta; onde, un corpo , deüi-
nato a girare intorno, regge fopra di un al*-
tro fiflb e ftabile, ed efeguifee le fue eircon-
voluzioni „ 

I I perno fuole reggere , o volgerfi attor-
no in un pezzo di ferro , o d' ottone , ca-
vato per riceverlo. 

Le porte grandi , ¡kc. d'ordinario girano-
fopra p e r n i . — Gli antichi ferivono , d'ave^ 
re avuti de' teatri in Roma , che teneano5 
da ottanta mila perfoae e che pur gira-
vano fopra un í o l o p e r m . Vedi TEATRO, t é 
ANFITEATRO ., 

PERONE , nell- Ana tomía , un ofTo della*. 
gamba, piu comunemente <ktx.io fíbula. Vedi 
FÍBULA .. D i qua 

PERONEUS, an t i cua t h n g u s , oprimus^ 
un raufeolo della' gamba , che s'origina car-
no fo e tendinofo dal capo al mezzo dell» 
peroné ; donde feorrendo coma in una car-
rucola r per lo canale fulla parte di dietroi 
dell' oíío-della nocca del piede , s' inferifee 
nella parte eftrema fuperiore dell" 0ÍT0 del 
raetatarfo, che íi congiunge al dito grofTo.. 
L ' ufizi©- di queflo raufeolo é tirare i l pie-
de verfo all' insíi. Vedi TÍW. A n a t . ( Myol . > 

K fó^fig. 'z. n.^6.. fig. 6. 43 . fig. 7-
num. 28. 

PERONEUS poflitupy brevh, o fecundus 
mufeolo alie volte detto femifibuUus , che: 
fpunta earnofo ed acuto fulla parte diretana» 
della peroné; donde , continuando giu 
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parte di ftuM"» dciroí íb fin di fctto alia me
ta , forma un l ifcio, forte, c piatto tendi-
ne , che corre per quell' iftefíb canale nel 
fondo del malleolus externus , per i l qual 
corre i l peroneus longus ^ fin alia banda efle-
riore dell' os metatarfi del dito picciolo , I I 
fuo ufizio é fpigncre i l piede verfo ali ' insü. 
Vedi Tnv. Anat. ( Myol . ) fig. i * n. y6, fig. 6. 
«•44- fii- 7- n' ^ 

PEROKAZIONE , PERORATIO , nella 
Rettorica, T epilogo o T ultima parte di una 
orazione; in cu i , quell« su che ha inílftito 
l'oratore per tutto i l fuo difcorfo , vien di 
nuovo inculcato, con maggiore veemenza e 
paíTione. Vedi ORAZIONE . 

La -perorazione cofta di due parti , i . della 
ricapitolazione, in cui brevemente e di cor-
fo fi raccoglie la foftanza di quel che s' é 
detto fparfaraente per la Orazione intera ; 
e fí compendia e ricapitola con nuovo e 
maggior vigore e pefo. Vedi RICAPITOLA-
ZIONE. 

2. Del movimento delle paííioni j che é 
cosí proprio della perorazione , che i r m e ' i r i 
dell'arte chía mano quefta parte fedes affetiuum* 
Vedi PASSIONI . 

Le paííioni da eccitarfi nella perorazione, 
fono va r i é , fecondo le varié fpezie di Dice-
rie : in un Panegír ico, 1'araore, Tammira-
zione, l'emulazione , 1'allegrezza , &c. In 
una Invettiva , i ' od io , i l diiprezzo , &c. I n 
una Deliberazione, la fperanza, la confiden-
za , o i l timore . 

Le qualitadi richieflenella perorazione fo
no , che ella fia veemente epaífionata; e che 
fia corta : perché ficcome oííerva Cicerone, 
ie lagrime prefto s'afciugano. 

La perorazime era i l capo d'opera di Cice
rone ; quivi cotefto grande Oratore non fo-
lamente infiammava i fuoi giudici , e ifuoi 
ud i t o r i , ma pareva eziandio che ardeífe egli 
íleífo ; fpezialmente quando avea da ecci-
tare la pieta e la commiferazione verfo Tac-
cufato: ove , ficcome dice egli medefimo , 
frequenteraente riufcivagli di erapiere i l fo
ro di pianti , di gemit i , o lamenti. Aggiu-
gne , che quando diveríi Oratori avean da 
parlare per ia lleífa perfona , la perorazione 
veniva fempre riferbata a Cicerone; e fog-
8lugne , che s'egli in quefta parte era fe-
gnalato , non riconofcea cib dal fuo inge-
Sno ? ma dal dolore ch'ei medefimo dimo-
íírava. — La cofa manifeftafi appieno nel-

la fuá perorazione Miloniana i dove egli d i 
ce ; Sed finis f i t : ñeque enim pra lacrymit 
jam loqui pojjum ; & hic fe lachrymis defen
dí vetat . — Ed in quella di Rabirio Pe-
fíumo: fed jam , quoniam , ut fpero , fidem 
quam potui, t ibi praf l i t i , Pefthume, reddam 
etiam lacrymas quas debes —jam indicat tot 
hominum fatus quam fts carus tuis, & me doler 
debiiitat, includitque vocem . 

P E R P E N D I C O L A R E , nella Geometria, 
una linea che cade direttarnente íbvra un'al-
tra linea, cosí che fa angoli egualida ciafeu-
na banda; chiamata anco una llties. nórmale. 
Vedi LINEA . 

Cos"¡ la linea I G ( Tav. Geometria fig.57. ) 
é perpendicolare aMa. linea K H , cioé fa coa 
effa angoli retti ed eguali. 

Dalla nozionedi una^r/7^/cí3/firr(?, fegue; 
1. Che la perpendicolarita é mutua; cioé fe 
una linea, come I G , é perpendicolare ad un* 
altra , K H ; coteft'altra é anco perpendico
lare alia prima . 

2. Che folamenté una perpendicolare pub 
effere tirata da un punto nel luogo me
defimo . 

3. Che fe una perpendicolare fia conti-
nuata per la linea a cui fu tirata perpendi-
colarmente ; la continuazione altresl fark^r-
pendicolare alia medefima. 

4. Che fe v i fono due punti di una l i 
nea retta, ciafcun de' quali é ad un' egiu-
le diñanza da due pun t i di un' altra lí
nea r e t í a ; quella linea é perpendicolare all* 
altra. 

5. Che una linea la quale é perpendicolare 
ad un'altra é anco ̂ •^«¿ / /« /a r^ a tuttelepa-
rallele delf altra - Ved iPARALLELA . 

6o. Che una linea perpendicolare é la piu 
corta di tutte quelle che poífono eífer tí
rate dal medefimo punto alia medefima l i 
nea r e t t a . 

Quindi la diftanza di un punto da una 
linea, é una linea r e t t a , t i ra ta dal punto, 
perpendicolare alia línea od al piano; e quin
di Taltitudine di una figura é una perpendicola
re lafeiata cadete dal vértice alia bafe. Vedi 
DlSTANZA . 

Ergere una PERPENDICOLARE G I fopra 
un dato punto G in una linea retta M L : 
un piede del Compaífo fendo in G , con 
qual fi voglia intervallo a placeré, refecate 
parti eguali da ciafeuna banda , G H , e 
G K ; dai punti K ed H , con un intervallo 

mag-
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maggiore della m e í a che K H , delinéate dut 
archi che s'interfechino in I j la linea retía 
G I é perpendicolare ad M L . 

Le prpendicolart fí deferivono beniffimo 
in pratica , col me27o di una fquadra ; 
una delle cui gambe s 'appüca lungo quel-
la linea a cui , o da cui íi ha da laíciar 
cade re , o da elevare la perpendicolare. Vedi 
SQUADRA . 

Ergere una PER-PENDICOLARE fulFeflremi-
íU di una data l inea, íupponeie in P ; apri-
íe il voítro compaífo ad una conveniente 
d i í i anza , e pofto un piede in C , deferivete 
i' arco R P S ; mettete una regola da S per C , 
ella trovera i l punto R nell'arco, donde íirate 
P R , che é per pendí colare a P M . 

La/ciar cadere una PERPENDICOLARE fo-
vra una data linea M P , da un dato punto 
L , fig. 57. n. 2. mettete un piede del compal
io in L , fig. 5 7 , e con 1' al tro traverfate la 
data linea ne'punti M e G . Quindi ponen-
do^il compaí ío in G cd M , fegoate due ar- . 
chi che s' inttrfccano F un Valteo in a : ap-
prcíío mettete una regola da L in ¿? , e la 
linca K L deferitta con ejTa é \zperpendicolare 
r i ch i e í l a . 

Si dice che una linca hperpendicolare un 
piano quand' ell' e perpendicolare a piü che due 
linee tirate in coteí lo piano . 

Si dice che un piano e perpendicolare ad 
un altro piano , quando una linea in un 
piano ¿ perpendicolare all' altro piano. Vedi 
PIANO. 

PERPENDICOLARE ad una Parábola , é una 
linea retía che taglia la parábola ne! pun
to in cui un'al íra linea retía la tocca, cd 
é anco ella ñefla perpendicolare a coteíla tan
gente . Vedi PARÁBOLA . 

P E R P E N D Í C O L A R I T A ' delle piante , é 
un curiofo f enómeno , nclla Storia Natura-
le , prima oí íervato da M . Dodart , e pub-
blicato in un efpreííb Trattato , o Saggio 
fuH' aífezione della perpendicolarita oíTervabile 
ne' gambi , o fleli di tutte le piante , nelle ra-
dici di molte , ed anche ne'rami, per quanto 
far íi pub . Vedi PIANTA . • 

11 fatto é quedo , che quantunque quaíi 
tutte le piante s' alzino un po' cúrvate ; 
nulloftante , i gambi o tronchi ípuntano su 
perpen d i col á r m e n t e , e le radie i aífondano per-
pendicolarmente: cosí che anche quelli , che 
per lo declivio del terreno fpuntano fuori 
inclinati 3 o quelli che fon tratíi o d iveí -

P E R 
ti ti dalla perpendicolare per qualche mt7?0 
violento , fi raddrizzan di nuovo , o fi ri-
mettono, ricuperando la loro perpendiedari-
ta , con fare una feconda e contraria ple-
ga, od un gomito, fenza rettificare la pri
m a . U n occhio ordinario mira quefta affet-
tazicne fenza alcuno íhipore i ma un uomo 
che sa che cofa é una planta , e come forma
ta , vi ícorge un argomento di non picciola 
maraviglia . 

I n fatt i , ogni femé contiene una piccola 
pianta gia formata, e non bifognofa d'altro 
che d' cífere fviluppata, o eíplicata : la pie-
ciola pianta ha la fuá picciola ra dice ; e la 
polpa , che d' ordinario íeparafi in due lo-
bi , é il fondamento del primo piede che 
la pianterella g i í í a , con la iua radice 1 
quando comincia a germinare. Vedi SEME, 
e RADÍCULA . 

O r fe un femé nella térra fia cosí difpo-
ñ o , che la radice della piccola pianta ven
ga vol ta ía all' ing i í i , e il gambo o flelo a!i' 
inStí , cd anche ptrpcndicolarmcnte alT insíi ; 
non é difficile concepire che venendo la pic
cola pianta ad eíplicarfi , ii fu o gambo e la, 
fuá xadice non han bifogno che di feguita-
•re la direzione che hanno, per ere fe ere per-
pendícolarmente. Ma é noto ad ognuno, che 
i femi delle piante , o íeminati da fe ftcífi, 
o coir ajuto uroano , cadooo in térra alia 
ventura \ e ira un infinito numero di íitna
zi on i in riguardo alio ñipite o gambo della 
loro pianta , la perpendicolare ve río all' insíi 
non h che una . Vedi SEMINAZIONE . 

In tutte le ajtré adunque é neceííario che 
il gambo fi raddrizzi o fi rettifichi , affinedi 
ufeir dal terreno : ma qual t quena forza , che 
opera un fimile cambiamento, i l q u a l e é p e r 
certo un' azione violenta ? For fe che il gam
bo trovando minor pefo o ingombro di tér
ra fopra di sé , va naturalmente per quel 
verío , ove trova meno di oflacolo ? fe cib 
fofíe , la piccola radice , quando accade ch' 
ella flia piü di fopra, doverebbe per la fleífa 
ragione feguitar la medeí ima direzione , e ve
nir su alta . 

I I perché M . Dodart, per ifpiegare queíle 
due differenti azioni ricorre ad un altro fí-
flema : ei fuppone che le fibre degli íleli 
fono di tal natura , che fi contraggono e 
íi accorciano al calor del S o l é , e s'allun-
gano all' umidita della térra : per lo con
trario , le fibre delle radici vengonodall'umi-

dita 
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i ' n l áella tcrra con t ra í t e , e dal calor del So
lé allungatt. , . . . 

Ouando per tanto la plántula t nvo l í a t a , 
£ la raciice fta nella fommita; le fíbre che 
conlpongono uno de'rami della radice non 
fono egualmente efpoík aü' umidita della 
térra; Ta parte piu bafía vi ¿ piu efpoíla che 
la fuperiore. Adunque la piu baffa dse con-
traerfi rnaggi«rmente ; la qual contrazione 
viene in oltre promoffa dall' allungamento 
della parte fuperiore , su cui coa graodiffi-
rna for2a il Solé adopera . In confeguenza 
ouefto ramo della radice dee verfo la térra pic-
garfi, ed iníinuandofi per l i poii di efla met-
terfi al di íbtto del bulbo , &c. 

Invertcndo quefto raziocinio, eglié facile 
moílrare come i l gambo o lo ftelo venga a mc£-
terfi fuperiore. 

In una parola , poffiamo immaginarci , 
che la térra attragga la radice a sé , e che 
i ! Solé con n i bu ¡fea alia fuá difcefa ; e che 
per lo contrario i ! Solé attragga lo Oelo , e 
la térra in qualche parte lo fpinga o mandi 
verfo i ! Solé medefimo. 

K Quanto al fecondo dirizzamento , cioé 
quello de' gambi, o tronchi nell' aria aperta 
e piena ; egü crede che provenga dall ' im-
preffione di cauíe e(terne , particolarmente 
cal Solé e dalla pioggia. Iraperocthé la par
te piu alta di un gambo che piegaíi , é piu 
cfpofta alia pioggia , alia rugiada , ed anche 
a-1 Solé, &c. che la di fotto . Ora ambedue 
quede caufe data una certa ftruttura di fi-
bre , tendono egualmente a dirizzare la par
te piu efpoíia, coli' accorciamento che fuccef-' 
íivamente vi cagionano ; imperocché la umi
dita accorcia col rigotifiare , ed i l calore col 
di(üpare . Per aitro , che cofa fia cotefta 
ftruttura che da alie hbre tai üifFerenti qua-
l i t ad i , o con che fia conncíía , é tuttavia un 
minero. 

M . de la Hire fpiega la perpendicolarita 
degli fteli , o de' gambi delle piante cosí : 
egli s' imraagina che nelle piante la radice 
tira un fugo piu craífb e piu pefantej ed i l 
gambo un piíi íottile e piu volatüe . Ed in 
íatti raoltiífimi Naturalilti concepifeono la 
radice come lo íbmaco della planta, ove i 
íughi della térra íi fottilizzano , cosí che 
rendonfi idonei ad alzarfi per lo tronco fin 
aü' eftremita de' r ami . Queíla differenza di 
lughi fuppone pori piu grandi nelle radici 
«he nel gambo, &c . ed in fomma una teftu-

Tcmo VI. 
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ra difieren te ; la qual differenza fi dee tro
vare anco nella piccola invifibil pianta chiu-
fa nel femé : in cotefla plántula adunque 
noi poíTiam concepire un punto di fe para-
zione; tale, che tutto da un canto, e. gr* 
daüa radice , fpieghifi e fvolgafi per mezzo 
de'fughi piu groíficri, e tutto daM'akro lato j 
per mezzo de'fughi piu f o t t i l i . 

Supnofto per tanto che la plántula ^ allor-
ché le fue partí cominciano a fvilupparfi , 
fia intieramente in vería o rivokata , colla 
radice in alto, e col gambo abbaffo: i fu
ghi ch' entraño nella radice faran fempre 
i piíi groífi, e aperto e dilatato che avran-
no i pori , cosí che ricevano fughi di un 
pefo determinato , coteíU fughi vía via pre
mendó maggiormente la "radice , la fpigne-
ranno ali' ingih , etantopihlo faranno quan
to piu diltefa o dilatata é la radice : imperoc
ché concependofi i l punto di feparazione co
me i l punto íiíío di una leva, 1' operazione fa-
raífi per mezzo del piülungo braccio. Nello 
fieífo tempo avendo i fughi volátil i'petretTato 
10 fíelo , tenderanno a dargü una direzione da 
di fotto al l ' insii j e per ragion della leva $ 
glie la daranno fempre piíi ogni giorno . Co
sí la picciola pianta rivolgefi ful fuo punto 
fifi o di feparazione , finché perfettamente rie-
fca diritta . 

Dirizxata cosí la pianta ; ben vcggiamo che 
11 gambo dee continuare a follevarfi perpendi-
colarmente , perché regga piu faldo , e pof-
fa refiílere alio sforzo del vento , e de' 
tempi. 

La maniera onde ció fi fa , é fpofia da 
M . Parent cosí : eífendo i l fugo nutrizio ar-
rivato aH'cftremita di un gambo che s'alza j 
s'egli fvapora , i l pefo delf aria che lo circon-
da da tut t i i lati , lo tara afeendere verti-
calmente ; e fe non fvapora, ma fi congela, 
e riman fiffato a cotefta eftremiía donde fla
va gia gia per ufeire, i l pefo dell' aria gli 
dark la medefima direzione ; cosi che i l gam
bo avera acquiítata una piccioliffima nueva 
parte, verticalracnte fovrappoftagji : appun
to come in una candela , ten uta quanto 
un vuole obliquamente all'Orizonte, la fia ra
ma continua fempre ad eífere verticale , 
mercé la preífione dell'atmosfera . Le nno
ve gocce di fugo che fnecedeno , feguite
ran no la medefima direzione; e tuttoaífie-
rae forgendo dal gambo, non pub eífere co
tefta direzione fe non verticale , eccetto fe 
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qualche particolar oppolia circoflania non s'in-
trapponga. 

I n quanto ai rami, che da prima íuppon-
gonfi procederé lateralmente dal tronco nel 
primo erabrione della planta 5 abbenché deb-
bano pur venir fuori in una direzione Or i -
7.ontale , nulladimeno la direzione coflante 
del fugo nutrizio l i sforza anch'eííi a diriz-
zarfi aU'insu; e in un ramo tenero , ed ar-
rendevole appena egli trova ful principio al-
cuna refifíenza; anzi anche dopo, quantun-
que i l ramo fia divenuto piu forte , la ítefla 
direzione non fa che operare con vieppiu di 
riufcita : perciocché eííendo i l ramo divtlí
tate piíi lungo , gli fomminiüra un braccio 
di leva piu lungo . La tenue azione di una 
picciola goccia diventa coníidcrabiliffima , 
per la fuá continuita j e coll'ajuto di tai ía-
vorevoli circoílanze. D i qua fi pub fpiega-
re quella regolar fituazione e direzione dc'ra-
m i , che t u t t i , e fempre , a un di preíío fau
no i l medeíimo coíiante angolo di 45 gra-
di coi tronco , e i ' un coll' altio . Vedi 
RAMO, 

M . Aftruc fpiega la pcrpendicclarith de' 
gambi delle piante , e i l loro raddrizza-
mento , con quefti due principj . 10. Che 
i l fugo nutrizio proviene e foige dalla cir-
conterenza della planta , e termina nel mi -
dollo, 2o. Che i flujdi contcnuti ne' tubi , 
0 paralleli od obliqui all ' Orizonte , gravita-
no fulla parte piu baila de' t u b i , e non fulla 
fupenore, 

Imperocché fegue di qua fácilmente, che 
in una planta fituata od obiiquamente , o 
paralleia all 'Orizonte, i l fugo nutriziooperi 
piu fulla inferior parte de'canali , che fulla 
piu alta ; e per cotal modo , s' infinui piu 
ne' canali che con quella coraunicano , ed 
1 vi piíi copiofamente raccolgafi , cosí le par
tí ful lato pih baífo riceveranno maggior 
accrezione , e faran piu nutrite che quelle 
nella íommita 5 da che dee feguire che l'eftre-
mita della planta fía coftretta a piegarfi ver-
fo alT insu. 

I I medeíimo principio reca i l femé nella 
fuá giufta fituazione da bella prima: in un 
pifelio o fagiuolo piantato al rovefeio laplu-
mula , e la radicetta fácilmente fi veggono 
coll' occhio nudo , germogliare fulle prime 
direttamente per incirca un pollice; ma da 
11 in appreíío cominciano a piegarfi, Fqna 
ferfo ali 'ingiíi j e l 'altra all'insu . I I fimi-
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le fi vede e in un mucchio d' orzo deflina-
to farne i l malt per labi r ra ; e in unaquan-
tita di ghiande lafciate germinare in un luo" 
go umido, &c . ogni grano d'orzo nel pri," 
mo cafo , ed ogni ghianda nel fecondo 
ha una fituazione differente , con tutto que-
flo , tu t t i i germogli tendono direttamente 

insu, e le radici aU'ingiü , e la curvlta 
o plegatura che fanno é maggiore o minore 
fecondo che la lor fituazione s'accofla piu o 
meno alia direzione , ín cuí non farebbe 
punto neceífaria alcuna curvatura. Ora due 
tali oppofii moti non poííono proven iré fen-
za fuppor qualche confiderabile differenía 
tra le due part i : la fola che ci fia nota, é, 
che la plumula nutrefi da un fugo introdot-
íovi per tubi paralleli ai fuoi lati ; laddove 
la radicetta imbeve i l fuo nutrimento in 
tutti i pori della fuá fuperfizie. Ogni vol-
ta adunque, che la plumula é o paralleia , 
o inclinara all'Orizonte , i l fugo nutrizio ali
mentando le parti inferiori, piu che lefupe-
riori , deterrainera i di lei eflremi a vol-
gerfi in su, per le ragioni giaaíTegnaíe. Al 
contrario ., quando la radícula é in una íi-
mile fituazione i l fugo nutrizio penetrando 
piu copiofamente per la parte di fopra che 
per la di fotto ; feguira maggiore accrezio
ne della prima che dell'ultima ; e per con-
íeguenza la radícula piegheraffi verfo aU'in
giü . E que fia mutua curvlta della plumu
la e della radícula dec continuare , fin a 
tanto che i loro lati fien nutrid egualmen-
l e , i l che non pubeflere, finché non flanno 
perpendicolari, Memohes de FAcad. Royale des 
Scieñe, an. 1708, 

P E R P E T U I T A ' , PERPETUITAS , nella 
Leggc Canónica , la qualita di un benefi-
zio , che c irrevocabile , od i l cui poiícf-
fore non ne pub e líe re privato ; falvoché in 
certi cafí determinati dalla legge. Vedi BE-
NEFIZIO , 

Con ragione vicn aííerito , che la perpe 
tuita de' Benefizj é fiata ílabilita e ordina-
ta dagli antichi Canoni , e che i preti fono 
infcparabilmente affiñi alie loro Chiefe , 
quafi con uno fpiritual maritaggio. E' vero j 
che per la corruttela de' tempi , eífendo 1 
preti fecolari caduti in grande avvilimento 
e disordine , fu ron da' Vefcovi aníicamente 
chiamati in loro ajuto i Monaci o regolari, 
e fu loro commeíTa la cura dell' anime , c 
1' amminiílraxionc delle parrocchie j ognor 
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P E R 
^ vcnendo eglino rimandati ai lorMona-

fter;, quando credevafi opportuno; ed effendo 
ricbiama£i ad nutum. _ 

Ma quefla vaga ed mcerta amminiltra-
iione durb folamente fin al X I I . Secólo, quan
do i Benefixj ritornarono alia loro eflenziale 
perpetuita. 

PERPETUO, é cih che regge e fla lem-
prc , o che dura per fempre . Vedi ETER-

NIpERPETUO talor fi dice di una cofa la qua-
le fuffifte o dura per tutta la vita di una 
perfona. 

Cosí gH offizj y & c . tenuti durante vita , 
fono alie volte chiamati perpetui. — Inque-
fio fenfo, M . Fotuenelle dicefi effere Secre
tario perpetuo deirAcademia Reale delle Scien-
ze ; e quindi i Francefi lo chiamano aííbluta-
mente , M . le Perpetuel. 

Azione P E R P E T U A . Vedi T Articolo 
AZIONE. 

Ghiandole PERPETUÉ , nell' Anatomía fo
no quelle , che fon naturali : diñinte co
sí dalle glandule avvemizie . Vedi GLÁN
DULA . 

Lamparía PERPETUA . Vedi i ' Articolo 
LAMPANA . 

Moto PERPETUO , nella Meccanica, é un 
moto che fi fupplifce e fi rinova da sé me-
defimo, fenxa rintervento di alcuna eflerna 
cagione: ovvero, é una comunicazione non 
interrotta del medeílmo grado di moto da 
una parte di materia ad un altra, in un cir-
colo, (od altra curva che ritorni in fe ftefsa ) 
di maniera che i l medefimo momentum fem
pre ritorna non fcemato fui primo movente. 
Vedi MOTO. 

Trovare un moto perpetuo , o coííruirc 
«na macchina, &c . che abbia un tal moto , 
é un problema famofo, i l quale haimpiega-
t i i Matematici di due mille anni; abbenché 
forfe niuno l'abbia üudiato e promoíTo con at-
tenzione e vigorla eguale a quella de'Mate-
matici del Secólo prefente » 

Infiniti fono gli fchemi , i difegni , U 
piante, gl ' ingegni, le macchine , le ruó te , 
&-c' a che ha dato motivo e nafeita queflo 
cotanto fofpirato moto perpetuo : farebbe 
opra fema fine, e nello ñefíb tempo inuti-
íe ed inopportuna , i l dar qur un dettaglio 
ai tutte. 

Ne alcuna d^efle tampoco fi meríta una 
pamcolar menzione, dappoiché tutte egual-
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mente fono riufcite manchevoli e inofizío-
fe*, e farebbe piuttoño una fpezie d' affron-
to , che un coraplimento , i l diflinguere e 
commemorare coloro che hanno pretefo di 
trovare ií moto perpetuo \ quando la cofa 
ftefla per cui vorremmo commemorarli, por
ta feco un' idea si fpiacevole . 

I n f a t t i , poco egltfembrafcorgerfi da noi 
nella natura , che atto fia a favoreggiare o 
legittimare tutta coteña affidulta e fperan-
za ; anzi tra tutte le leggi della materia e 
del moto , non ne conofeiamo per anche al
cuna , che fomminiñr i , per quanto appare, un 
principio od un fondaraento di un tale eíFet-
t o . Vedi NATURA . 

Ognuno confente , che Tazione e la rea-
zíone fono fempre eguali ed un corpo che 
da qualche quantita di moto ad un aítro , 
ne perde altrettanto del fuo proprio r ma fot-
to lo ñato prefente di cofe , la refiüenza 
dell' aria , i l fregamento delle parti delle 
macchine, &c . neceífariamente ritardaso ogní 
moto. VediRESÍSTENZA . 

Per tener faldo i l moto , o v i dovrebbc 
adunque efíere un fupplimento o rinovamento 
da qualche eñranea cagione j che in un mot» 
perpetuo é efelufa: 

O in 2o. luogo doverebbe rimoverfí qua-
lunque refiñenza tial fregamento delle partí 
delía materia ; lo che inchiude un cambia-
mento nella natura delle cofe. Vedi MATE
RIA, CFREGAMENTO» 

Imperocché , per la fecondalegge della na
tura , i cambiamenti fatti n e ^ o t i de'corpi, 
fono fempre proporzionali alia forza moven
te impreíía , e fon prodotti nell' iííeífa d i -
rezione delía forza \ non pub dunque al-
cun moto comunicarfi a qualche macchi
na , maggiore che quello della prima forza 
imprefla . Vedi COMUNICAZIONE , e PERCUS-
ZIONE. 

Ma fulla noftra t é r r a , ogni moto fi com-
pie in un fluido refifiente ; e per neceífita 
ei debb* eífere ritardato j confeguentemente 
una quantita confiderabile del fuo moto íi con-
furaera nel mezzo, in cui it moto ficompie» 
Vedi MÉDIUM. 

N é vr é tampoco alcun ingegno , o mac
china , in cui poífa fchifarfi ogni fregamento \ 
non eífendovi in natura quel che chiamia-
mo , üfcio perfetto , o intera congruita; la 
maniera della coefione delle parti de'corpi, 
la proporzione che la materia folida ha 
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'Co' vacui fra cfíe , e la natura ál coteüe 
particelle coftituenti non ammettendo una 
sí fatta congruita, o levigazione . Vedi FRE-
GAMENTO . 

Que lio fregarnenío adunque non pub non 
diminuiré fenfibilmente col tcmpo la fona 
impreíTa o comunicata, di modo che i l mo
to perpetuo non pub mai feguire , ecceíto 
che , fe la forza comunicata non fia tanto 
piü grande della forza generante y che ccm-
peníi la dirainuzione fattavi da tutte queñe 
cagioni : ma nihil dat quod non hahet ¿ la 
forza generante non puo comunicare un 
maggioi? grado di moto di quel clie ha ella 
fleísa. 

Tu t lo dunque Taiar del moto perpetuo 
fitrovarfi , fi riduce a queflo : a trovare un 
pefo piu peíante di fe íkíío , od una forza 
elaftica maggiote di fe fleífa . Vedi M A O 
CHINA t 

Od in terzo ed uífrtmo luego }. ¥Í debb' 
£ líe re qualche método onde guadagnare una 
forza equivalente a quella che s é perduta. , 
mercé 1' artificiofa difpofiziong r e combina-
zione delle potenze meccaniche : al qual ul
t imo punto fono per cib diretti tut t i i ten-
tativi j ma come, o per qual mezzo una tal 
forza s'abbia a guadagnare 3, é tuttavia un 
mi fiero ,. 

La, moltiplicazione deíle potenze o delle 
forze ,. egli é certo, che a nulla giova; im-
perocché quel che guadagnafi nella potenza fi 
perde fempre oeltempo-, cesrehe la q.uaníita 
del moto riman fempre la lleíía 

Tutte le meccaniche non poífoa realmen4-
í-e fare una. picciola. potenza eguaie o íupe
l l o re ad una. piü grande 'T e dovunque una 
roinore potenza írovaíi in equilibrio.con una 
piu grande, v.gr. 25 libbi'e con cent©, que-
íla é un' iüufione de'fenfi r T equilibrio 'noa1 
« rigorofamente tra un centinajo , e venti-
cinque; ma tra cento libbre,. e veníiGÍnque 
31 o v en t i fi o difpofle a mo v erfi q.u a t tro- y ok.e 
piu, preílo che. le cento. 

A? confiderare i pefi , un centinajo, even> 
ticinque,, come fifTati ed iramobili ; l i vea-
tjeinque ponno parere , in qualche modo r 
cfevaíi a i di. fopra di sé \ che é uno. de falfi 
pr^digf delle raeccaniche , che ha ingannaíi 
smgliaja di perfone ; m? che íi dilegua al" 
friipo tratto ,. confiderando i quatt.ro gra-
oi di veiocita , che fi han no da daré al
ie 25 Ebfe v % che r ichie^ono una fox-
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7a eguaie a 11' ecceífo di cento fopra di 2-
iibbre. } 

_ Una potenza di dieci libbre moffa con die-
ei volte la vclocitk delle cento , le avrebb' 
eguagliate in par i guifa; e riftefibfipub ¿j. 
re di tu t t i i poffibili prodotti eguali a Utl 
cento. Ma finalmente, v i debb' efierfempre 
cento libbre di potenza da ciafeuna banda , iR. 
qualfivoglia modo che fi prendano, fia nellá 
materia, o fia nella veiocita. 

Queft' é una legge inviolabile della natih 
»a ; per cu i nulla piíl fi la fe i a all ' arte , fe 
non fe la fcelta delle diverfe combinazioni 
che poífono produrre ií medefimo eífetto. Ve
di Legge ¿ÍÍ?//¿*NATUR A-

Occultaztom PERPETUA • Veéi l ' Articob 
OCCULTAZIONE <-

Pl luU PERPETUA y a pp re fío i Medici, fe-
no pilóle fatte di rególo d'antimonio \ che 
venerado inghiottite , ed evacúate cinquat*. 
ta volte, purgano ogni vol ta , con una ÍGÍ-
za ch€ mai noafceaia. Ved i ANTIHON-IO, 
e PILÓLE J 

Vite fmza fine , o P E R P E T U A . . Vedi 
V I T E . 

VirgínhM PERPETUA .. Ved'i V Atúcoh 
VERGINE 

Ciñólo di apparizkm PERPETUA Vedi f 
Articolo CiRGOLO'. 

PER SE,;. nel leScuoíe, Soppone ailevot 
í-e alia frafe per ateidens-,- — Nei qual few-
fo ,. fi dice che una eofa-conviene con un'al-
t<ra per fe r qiíando> la convenenza non naícr 
da'qualche accidenfcals event^y ma ts-ovaíi oe,-
gj'intrinfeehi principj delle cofe fleífe. 

PER SE alie volte s'oppone al/Jer W/MÍÍ . —-
Nel qual feafo Dio folo dicefi ave re un eíft-
re per fe non derivándolo egli- da alcuff 
a4t.ro- , ma avendolo neceífariamente e di 
per fe\. 

PER SE , appo i Eoici.- — Una eofe, dicô  
no Y eíterc nota per fe , per fe notum , qusn-
do immediaíamente la percepiamo al prima' 
proporre de'terrnini. — Gome, che il feuV 
eo e piü.- grande che. le fue parti . Vedr 
ÁÍSSIOMA . 

I Filofon sT avanzano fino a confiderare 
i l modo-di una cofa efiftente pe» fe i o quel-
1© che cofiituifee la fuá efíftenz'a tale 
lio chiaman pevfeitM y, per fe ¡tas ..• Vedi Esí-
STENZA . 

Oggmo. PER SE . Vedi I' Articola Oor 
C3ETT0 > 



PER SÍ» nella Chimica. Quando un cor-
po é diñillato folo , e fenza la confueta ag-
giuntadi altra materia; fidice, diftillato pcr 
fe. Vedi DISTILLAZIONE. 

I genuini fpiriti di corno di certro , fono 
quelli che fi procacciancj o cavano/^er/f, in 
oppofizione a quelli che fi diflillano coU'ag-
eiunta di geffo, o creta. 

PERSECUZIONE, PERSECUTIO, lette-
jalmente inchiude ogni dolore, ogni afíiizio-
ne, od incomodo, che una perfona delibera-
tatúente inflige ad un'altra. 

PERSECUZIONE , é un termine, riñreíto a 
dinotare le foíferenze de1 Criftiani , per la 
Jor religione ; e fopra tutto quelle de'Cri-
fíiani primitivi , fotto gl' Imperadori Paga-
n i , Nerone, Decioj Diocleziano, &c . Vedi 
MARTIRE, 

Nomi e fauazioni delle 
Stelle. 

Nel piede d' Andrómeda , fecondo Tolomeo 
e Ticone ; fecondo Bayero in Per feo 
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Comunemente fi contano dieci di queíls 

Perfecuzioni; Nerone é flato quegli che ha ac-
cefa la prima. 

Lattanzio ha feritto la Storia delle morti 
de' Perfecutori, abbenché vi fia qualche dub-
bio o controverfia fe queñ' Opera fia fuá 
realmente , o no : i l Vefcovo" Burnet , 
che 1'ha tradotta in Inglefe, non ne dubita 
gran cofa, 

PERSEO , PERSEUS , n t l l ' Afironomia , 
una coíiellazione dell' Emisfero Settentrio-
naie ; le di coi Stelle , nel Catalogo di 
Tolomeo , fono 29 ; nel Tichoniano pa-
rimenti ; nel Catalogo Brita,nnico feífan-
tafette , le longitudini , latitudini , raa-
gnitudini &c . delle quali fono , come 
íegue -

Nel raezzo deila fpada 

Merícf. neirelfa delíafpada aftacco alia manesí 
Settentr. 

10 
Piccola ñella fotto ía mano 

Settentr.deííe i aforra i avanti i l capo di Medufa 
Helia preced. fpalla 

13 

Nel braccio fuperioré 
Merid.delle informi davantí. aí capodi Medufo 
Preced. delle informi fotto i l capodi Medufa 
Nella tefta di Perfeo 

20 
Subfeq. e min . avanti la teña di Medufa 

Preced. neíla tefta di Medufa 
"Ultima delle informi fot to ' i capo di Medufa. 
Nella fpalla di dietro 

Longitud. 
era 
ES 

8 8 c8 36 
10 18 13 
14 19 14 
11 52 02 
12 09 5Ó 

15 39 10 
19 02 06 
15 45 38 
19 56 48 
2G 12 34 

i g 44 42 
20 39 23 
22 47 39 
16 32 13 
20 19 25 

s8 25; 5 ó 
24 23 27 
17 29 12 
16 3Ó 35 
»3 35 3o 

i í 08 09 
i 6 51 09 
19 34 36 
18 13 28 
25 42 10 

la t i tud . 
Sett. 

35 23 45 
36 49 ^ 
40 13 ^ 
3Ó 18 37 
34 2Ó o í 

38 57 37 
41 13 ^ 
35 09 28 
40 43 20 
41 03 20 

38 57 4^ 
39 28 49 
37 06 23 
23 13 10 
31 36 07 

z6 57 26 
37 2Ó 50 
20 55 32 
17 46 05 
34 20 12 

20 44 42 
14 24 47 
21 42 15 
17 24 46 
34 3o 05 

ero 

4 
5 
6 
6 

6 7 

6 
6 
6 

6 
7 
7 
6 
4 

6 
4 
4 

6 5 
5 
6 

5 ó 
4 
6 
5 
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Ñómt e fitmzionl delle 

Stelle. 

Nella parte fuperiore del braccio 
Merid. nel capo di Medufa 
Ne l mezTo dellafehiena, Algol 
Lucida nel capo di Medufa 
Nella parte baffa del braccio 

3o 
Quella fotto Algol 

I n faceta alie preceda e'l lato meriífc 

Una lucida rimpetto alia parte di dietr® 

Preeed. la lucida della parte di dietro-

I n mezzo; delle tre nel fianco 
40 

U n altra fegu. quelle rimpetto airanca. 
Sopra i l caleagno del pié di dentro 
Nella cofeia piü baífa 
Nel caleagno del piede merid. 
N e l caleagno del medefimo piede 

45 

Nella cofeia fuperiore 
Nell'eftrem. del piede meric!.. 
Ne l ginocchio raerid. 
Nella gamba merid.. 

5o 
Preced. rimpetto al ginocchio fetteat^ 
Preced. nella gamba fuperiore 

Subfeqiu nella gamba fuperiore 
. 55 , . I 

Informe fopra ií ginocchio fett. 
Quella che feguc i l ginocchio merid», 
Quella che fegue t i ginocchio fett.. 
Merid.. delle contigue a quelle 
Settentr.. 

60 
Nella polpa. della. gamba fupw 

Nel caleagno del pié' fupen, 

Nella fuala del medefimo^ piede. 

P E R 
Longitud. 

8 27 ro 38 
20 34 30 
24 49 ôo 
21 50 42 
25 21 12 

22 OI 38 
26 52 43 
24 38 48 
2ó 54 54 
25 07 54 

27 46 04 
28 35 25 
28 17 42 
28 03 15 
29 26 13 

31 o 29 07 
g 26 48 20 

29 30 16 
26 49 11 
28 05 52 

2 54 03 
XE 3 4ó 5o 
8 28 47 44 

I T I 21 25 
0 39 IS 

5- 26 24 
5 10 54 
2. 56 50 
3 03 45 
6 28 58 

7 54 4 i 
4 49 3o 
7. 30 02 
7 37 09 
7 59 23 

7 17 48 
4 51 10 
5 37 12 
5 37 19 
S 55 46 

9 16 20 
IX, 10 48 29 

Latitud. 
Sett. 

o ^ „ 
37 27 42 
20 33 13 
30 38 35 
22 23 47 
26 04 21 

20 55 5Ó 
30 42 10 
24 49 51 
30 33 42 
23 58 05 

30 05 20 
29 30 00 
28 00 24 
26 03 51 
27 5^ 05 

27 15 21 
13 53 28 
22 07 03 
12 08 36 
12 40 25 

2Ó 20 30 
29 33 04 
11 17 54 
19 04 53 
14 54 06 

28 51 00 
2Ó 12 08 
16 16 27 
\6 44 25 
2é 40 09 

31 27 20 
18 53 20 
28 24 56 
28 08 30 
28 58 11 

24 35 00 
12 51 48 
12. 17 47 
12 07 44 
20 49 11 

18 58 00 
20 52 59 

era 
Bt 

5 ^ 
4 
4 

2 3 
4 

6 7 
6 
6 

5 ^ 

2 
6 
5 
6 

3 

4 
3 4 

7 
5 
3 
3 
5 

5 
4 5 

6 

I 5 

6 
\ 5 

5 

7 

6 
6 5 

7 
7 

5 

PEI 



P E R 
PERSEVERANZA , nella T e o l o g í a , una 

vktLi Criftiana , per eu¡ fiam reíi capaci di 
perfift^re nelia via di falvazione fin al fine. 
La perfeveranza finale de' Santi é un articolo 
molto controverfo tra i CalviniOi e g!i Ar-
miniani : i primi de'quali foñengono che é 
impoííibile perderé la grazia ; « percib ían-
ÍIO la perfeveranza fm al fine , una neceflaria 
confegutnia di eífa ; lo che negan quefli 
uhimi , volendo che i credenti i piíj con-
fermati non fien mai fuora della poíTibili-
ta di cadere . Vedi GRAZIA , CALVINIS
MO, &c. 

PERSIANA Lingua , uno de1 linguaggi 
vivi Orientali, che parlafi nella Períia, Vedi 
LINGUAGGIO. 

11 Ferftano ha due particolarita che non 
íi trovano ín alcuna delle akre lingue Orien
tali ; 1' una ch'egli ha un verbo aufiliare , 
che corrifponde al verbo ui i i de' Greci i l'al-
tra , che egli ha un Aoriño . — Quefle 
due cofe fembra che V abbia tolte da'Ma-
cedoni , dopo la conquifla d' Aleflandro . 
V e d i G R F C O , 

Ruota PERSIANA , nell' Agricolíura , é 
una macchina per innalzare una quantiía 
d' acqua fuíficiente a inondare le terre che 
fon fituatc fui margini , o fulie ripe de'fiu-
m i , e dove la corren te é troppo baífa per farlo 
fenza quefla macchina . Vedi RUOTA .. 

PERSIANE, OPEÍRSICHE, neirArchi te í tu-
ra , un nome comune a tutte le ftatue d'uo-
m i n i , che fervono in vece d i colonne, per 
foftenere le intavolature . — Vedi Tavola 
*Archh. fig. 37. Vedi anco STATUA , e C o ' 
LONNA. 

Difíerifcono dalle Cariat idi , folo in quefto, 
che elleno rapprefenían' uomini , e le Cariaü-
í / / ,donne. Vedi CARIATIDI , 

WPerJlam é una fpezie í i 'ordine di colon-
nc , prima praticato appreífo gli Ateniefi , 
in occafione di una vittoria , che i l loro Ge
nérale Paufania ottenne fopra iPerfiani.. Per 
un trofeo di quefla vittoria , le figure d'uo-
mini veflki alia moda Terfiana t, colle mani 
légate davanti, e con altri caratteri di fchia-
yi tü , furon caricate del pefo delle intavo
lature doriche; e fattefare T offizio di dori-
checolonne. Vedi Tav.Anhit. fig. 37. Vedi 
anco l 'Articolo ORDINE. 

Le colonne Perfiane, oíTerva M . le Clero, 
non eífere fempre fatte con l i contraffegni di 
ichiavitíj; ma benc fpeffo eflerfi úfate come 
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per fimboli delle virtu , de' vizj , deiralle1-
grezza, della forza , e del valore , Scc. co
me quando venían figúrate fotto '1 fem-
biante d' Ercole , per rapprefentare la For
za, di Mar te ,d i Mercurio, de'Fauni, de'Sa-
t i r i , i&c. 

£r^PERSIANA, ed^««oPERsiANO. Vedi 
EPOCA ed ANNO . 

Bthbie P E R S I A N E , Vedi 1' Articolo 
BlBEI A . 

Cow; P E R S I A N I . Vedi V Articolo 
CONIO . 

Maneta PERSIANA . Vedi i 'Art icolo M o -
NETA . 

PERSONA , una foñanza individúale, d i 
una natura razio nal e o intelligente . VediSo-
STANZA , e INDIVIDUO . 

I I padre ed i l figliuolo reputanfi nella leg-
ge, come la fteífa perfena, un Ambafciatorc 
rapprefenta la perfona del fuo Principe. Vedi 
AMBASCI ATORE-

Nella Teología , laDivini ta é divifa intre 
perfone ; ma qui la parola perfona porta un'' 
idea peculiare , difFerentiíTima da quella che v i 
fi affigge per tutt 'altrovc^ ufandofi folo per
ché ci manca un'altro termine piü pertinente , 
epiü efpreííivo . Vedi TRiNiTA1 . 

La parola perfona fi dice eíTer prefa a per-
fonando , dal perfoneggiare o contrafare , c 
íi íuppone che abbia da prima fignificato 
una mafchera : a cagion , dice Boezio , che 
in larva concava fonus volvatur ; equindigl i 
At to r i che comparivano mafcherati nella fce-
na , eran talor tetúlarvati, e talor perfona-
t i . L'ifteíTo Autore aggiugne che ficcome i 
diverfi At tor i rapprefentavano ciafeuno i l 
loro uomo fingolare e individúale , ¿r, Edi-
po , oCremete, oEcuba,oMedea: perque-
üa ragione, gli a l t r i , ch' erano pur dift inti 
con qualch'altra cofa nella lor forma, o nel 
ior carattere , & c . onde poteííero eífere cono-
fe iu t i , vennero anco ad eífere chiamati da'La-
t ini perfona y e dai Greci ir pete asirá. 

I n oltre poiché quefli At to r i d i rado rap
prefentavano fe non fe grandi ed i l luflr i ca
ratteri ; la parola perfona venne finalmente 
a rinchiudere l'idea dello fpir i to , come co
fa di grandiííimo riguardo e di fomma di-
gnita tra le'cofe umane . — E cosigli uo
m i n i , gli Angel í , ed anche l'ifleífo Dio furo-
no chiamati perfone . 

Le cofe meramente corporce, come una 
pietra od un cavallo, furono chiamate ipt* 

jiafty 
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f laf t , o fuppofaa j ma non ma!perfonc. Vedi 
IPOSTASI, &C. 

Quindi-pure i dotti penfano, che rifleíTo/ 
nome perfona fíafi poi ufato per íjgnificare 
qualche dignita , per cui ditlingueíi una perfo
na da un'altra, come un padre, un marico, ua 
giudice, unmagiftrato, &c. 

Nel qual fenfo noi dobbiamo intendere 
quél di Cicerone : Cefare non parla mai di 
Pompeo , fe non con termini d1 onore e 
di rifpetto ; ma fa moke cofe dure ed in-
giuriofe contro la di lui perfona. V e d i P E R -
SONALITA' . 

E tanto baíli per cío che riguarda i l nome 
perfona . — Quanto alia cofa , ábbiara gia 
definita la perfona , una individua foftanza 
di una natura ragionevole , ch ' é la flefla ds-
íinizione di Boezio. 

Ora una cofa pub eííere in due modi indi
vidua ; 1. Lógicamente , in quanto che non 
pub predicaríi d'altri ^ come Cicerone , Pla-
tone , &c. 2. Fiflcamente , nel qual fenfo 
una goccia d1 acqua feparata dall' Océano , 
pub effere chiamata un individuo i la perfo
na é una natura individua in ognuno di que-
ÍH fenfi: Lógicamente, dice Boezio, poiché 
la perfona non dicefi degli univerfali , ma 
íblamence de' fingolari , e degl' individui ; 
non poffiamo diré la perfona di un anímale 
o d*i un uomo, ma di Cicerone , e di Pla-
tone j e fifícamente , poiché la mano o ií 
piede di Socrate npn fono mai confiderate 
come perfone, 

Queft' ultima fpezie d' individuo é deno
minara in due guife: pofitivamente , come 
quando la perfona íi dice T intero principio 
d'operare, perocché a qualunque cofa che l ' 
azione fia attrjbuita , la chiaman i Fiiofofi 
perfona ; e negativamente, come quando di-
ciamo co 'Tomi í i i &c. che una perfona con-
fifte in cib, che ella non eíiíle in un altro come 
in un cífere piuperfetto. 

Cosí un uomo, abbenché comporto di due 
raolto diverfe cofe , cioé del corpo e dello 
fpirito , non é due perfone , poichc neífuna 
delle due paTti da sé fola é un principio to-
tale d'azione ; ma una perfona , poiché la 
maniera del fuo coftare di corpo e di fpiri
t o , é tale , che coftituifce un principio in
tero d'azione 5 ned egii efifte in alcun altro 
come piu perfetto eífere, efempigrazia i l piede 
di Socrate inSocrate, o come una goccia d' 
ac^ua neir Océano. 

P E R 
Cosí C r i ñ o , abbenché coftante di due dif-

ferenti nature, cioé della divina, edella uma-
na, non é due perfone , ma una divina per
fona; V umana natura, in l u i , non eífendo 
un principio d'azione, ma efííténdo nell'al-
tra ch5 é piü perfetta , Mercé 1' unione del
la divina e delT umana natura fi coftituifce 
un individuo o un tutto ; cioé un principio 
d'azione: iraperocché cheunque fa l'umani-
ta di Crifto lo fa la divinita congiunta a 
quella : cosí che in Crifto non v i é che una 
perfona ^ ed un'operazione , che é chiamata 
Theandrica. Vedi THEANDRICO , 

PERSONA, neüa Grammatica, é un termi
ne appiicato a'verbi, edaipronomi, che ef-
fendo conjugaíi , fono applicabili a tre diífe-
renti perfone , Vedi VERBO , &c. 

I ¡ove , i o amo , é un verbo ufato nella 
yrlma perfona ; thcu íovejl , tu ami , dinota 
la kconáz perfona 1 he loveth, dinota, la ter-
za : e cosí nel numero plurale . Vedi 
NUMERO , 

í , thou, he ( i o , t u , e g l i ) fono pronomi 
della prima, della feconda , e della terza per
fona . Vedi PRONOME . 

I verbi s accordano co' loro nomi nel lem
po, nel numero, e ncWa. perfona . Vedi Co-
STRUZIONE, C CONCORDANZA • 

PERSONA , nella poefia Drammatica , ovve-
ro Perfonaggio, é i l nome , e la parte di un At-
tore ; o di quello che i l Cómico rapprefenta. 
Vedi ATTORE . 

Alia tefta delle opere Drammatiche vengo-
no le dramatis perfona, la lifía degli At to -
r i , ed i caratteri che han da comparir fulla 
fcena . 

La tragedia antica era folamente un fem-
plice coro : Tefpi fu i l primo che introduííe 
una perfona a fuccedere e fubentrare al Co
ro ^ Efchilo ve n'aggiunfe una feconda . Vedi 
TRAGEDIA. Vedi anche CORO, &c. 

I I P. Bofsíi oflerva , che nel poema épico, 
e nel Drammatico, la íleífa perfona dee re-
gnare per tu t to , cioé deve foílenere la prin
cipal parte per Topera intera , ed i carat
teri di tutte T altre perfone devono effere 
fubordinati a lui . Vedi CARATTERE , ed 
EROE . 

Quod PERSONA nec prabendani, &c. Vedi 
1'ArticoloQuoD. 

PERSONA nella Legge . Vedi PARSON , e 
PÁRROCO. 

PERSONABILE, nella Legge, inchiude 
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IVÍÍere capace di difendere, ofoflcnere una 
caúfa davanti a un Tribunalc . Vedi ABI-

^ ^ u é f t ' e quello che i giureconfulti addi-
taño colla frafe , habere perfonam flandi in 

^ ' c o s i diciamo, 11 Difendente fti giudicato 
perfdnaMle a íbíknere queQa axione . 

I I pofftffore (tenavt ) inñb in cauía e dif-
fe che ü Petitore era un eftraneo, nato in 
Porto°allo , fuori della fuggezione e deila 
fede al Re ; e fu di mandato giudizio , fe fi 
aveííe a replicargli? Fu allora detto che il pe
titore era (lato íatto perfonabile dal Parlamen
to. Kitch. foi. 124. 

PERSONABILE , fi ufa anco per fignifica-
re la capacitad! ricevere una qualche cofa ac-
cordata ,0 data . Vedi CAPACITA', 

PERSONALE, ció che concerne , od é r i -
ílretto alia per fon a. Vedi PERSONA . 

Nel!e contefe fra gH eruditi, v i é fcmpre 
framifchiato alcunchedi perfonale ; Nell 'Et i-
ca v' é una maffima, che tutíi gli errori o tutte 
le col pe fono perfonaU , cioé non paílano a'no-
fíri difcendenti . 

PERSONA LE jdzione, nella Legge é quella 
che fi torce folo direttamente e contro la per-
fon a : tut t ' all'oppoño dall'azione reale o mi-
fta. Vedi AZIONE, 

Beni PERSONAL!, fono quelli che coflano 
di dinaro , di mobiii , &c. che ogni perío-
na ha in fuá propria difpofizione . — A l i ' 
oppoflo delie ierre e delle poífeffioni , che 
fono chiamate beni o fondi reali . Vedi 
BENI , 

Decime PERSONA LI , fono quelle che fi 
pagano di que'guadagoi i quai provengcno 
colla fatica e coll'induflria delia perfona : 
come dal comprare e dal venderé , dai gua
cí agn i nella mercatura , ne'meÜicri , &c. Vedi 
DECIME. 

Pronome PERSGNALE, O Ft-ráo PERSONALE 
nella Gramrtmica , un verbo, o pronome , 
conjugati in tutte le tre perfone . Vedi VER
BO , CONJUGAZIONE , C.* PRONOME . — 
Tutt'all 'oppotlo degl' ImperfonaU, che han-
no folamente la íerza perfona . Vedi IM-
PERSONALE . 

PERSON A L I T A1, PERSONALITAS , nelle 
bcuoie , la qualitadi perfona j o quello che co-
mtuifce un individuo nella qualitadi fiír/e^. 
Vedi PERSONA. 

I Fiiofofi eííendo avvezzi a confiderare la ma-
Tom, VI. 
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tería e la forma in ogm aitra cofa , fan Piflef-
fo nella perfona. La materia della perfona , 
fecondo efll, é una folian?a íingolare, do-
tata di ragione. Imperocché la foflanza pub, 
giuíla i l volere di D i o , o eííere , o non ef-
lere una perfona; di modo che fumana natura 
in Crifto non é una perfona . La forma di 
perfona, che chiamafi fuffiftenza , fuppofita-
lita , o perfonaltth , é quello percui la predetía 
foftanza diventa individuo, 

I Teologi deila fcuola fono tra lor diviíi 
ed in controverfia intorno a quello che di-
ftingue le diverfe perfonalhaái nella T r in i t a : 
alcuni vogliono che fieno foltanto le difíe-
renti relazioni: altri , come Fioraventius , 
contendono, che fien qualche incomunica-
biie foftanza : San Bonaventura e San Tom-
mafo credono , che fien difFerenti origini 
quello che le perfonalhaái diñingue ; la 
quai opinione é la piü feguiíata . Vedi 
IDENTITA' . 

PERSONALITA' , nella Legge.. — Un'azio-
neéde t t a eííere in perfonalita, quando ella é 
recata contro la vera perfona . 

P E R S O N A T I , nella Botánica, fi dicono 
que'fiori, i quali efprimono nella lor forma la 
bocea aperta di certe creature viventi . Vedi 
FIORE. 

PERSON A T O . Vedi PARROCCHIA , c 
PARSON. 

PERSONIFICARE , o PERSONALIZA
RE, é U fingere una perfona ; od attribui-
re una perfona ad un eííere inanimato ; o 
dargli la figura, i fentimenti, ed i l linguag-
gio di una perfona. Vedi PERSONA. I Poe-
t i han no perfonificate tutte le paífioni ; e 
n'han fatte tante divinitadi , le quali efi-
gean culto da' Gen t i l i ; come la Dea Perfua-
fione , i l Dio Sonno, le Furie , V Invidia r 
Ja Difcordia , la Fama, la Fortuna, la V i t -
toria , &c. Vedi D i o , vedi anco MACCHINA , 
PASSIONI , &c. 

PERSPETTIVA . Vedi PROSPET-
T I V A . # 

PERSPIRAZIONE . Vedi TRASPIRA-
ZIONE . 

P E R T I G A , una mi fura lunga , moko 
ufata nel mifurare le terre . Vedi M 1 -
S U R A . 

Fra i Romani antichi, e tuttavia fra i Geo-
met r i , h pertica é dieci piedi 5 eglino d'altra 
gulfa chiamanla catena ¡ funis , e decempeda. 
Vedi DECEMPEDA . 
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I n Inghüterra la perdca, perch , di flastutcí 

contiene fedici piedi e pe'legni di bo-
fcaglia, da tagliarG &c. diecioíto piedi. — 
QLiaranta pcrí/V^í' quadrate fanno una rooíí, 
e cento e íedici ñn acre * 'Vedi R o o p , ed 
ACRE. 

La pertica di cpnfueíudine é varia in varj 
paefi 3 Q provincie;nella Conrea di StrafFord , 
.ell' e di 24 piedi ; .nella iforefla di Sherwood 
di 21 ; effendo ivi i l piede i S p o l l i c i , lacui 
mifura é fegnata nel muro divií'ono di Edwyn-
fiow , e nella Chiefa di Santa Maria inNo,t-
tingham . Vedi .PIEOE . 

Nella provincia di Hereford, una pertica 
d'ufo nel murare, é 16 piedi ; nello {cava
re 5 o far foíTe , 21 , &c. In Francia iapír^s? 
€ da 18 fin a 23 , ed anche 27 dei piedi 
Franceíi . 

P E R T I C A T A * , o PARTÍ CATA térra: , 
ne 'noñr i vccchi libri legali, é la quartapar
te di un acre , o di un pezzo di terreno 
contenente una pertica in larghezza , e 
quaranta in lunghezza . yed i R o p o , e 
PERTICA o 

^ Continet In integra fuperficie 40 per-
ticas. Vedi PERTICA. 

PERU'— Bal/amo del Perií. Vedi i ' A r t i -
colo BALSAMO . 

P E R V I G I L I U M , nelja Medicina, un ec-
ceffivo vegliare . Vedi VIGILIA . 

PERVISE, o PARV ISE , un termine , ne 
l ibr i di legge Inglefe antichi, che íignifica , 
fecondp Seldeno nelie fue note fopra Forte-
fcue , un cfercízio del dopo pranzo , che fi 
í i e n e , per iñruzione dei giovani ñucjenti ; 
c che originalmente portava 1'iíleíío ,nome , 
che \tparvifi£ in Oxford, Vedi MOOT . 

Sommer dice , che pervife íignifica pa-
lat t i atrium yel área illa a fronte aulce IVcji-
monafierienfis , hodie j l Palaceyard , VeHi 
PARADISUS. 

Speimano crede, che i Cauíldicí íl racco-
glieflero iv i per incontrarfi co'loro Cl ien t i , 
€ non per altro fine. 

P E R U V I A N A Scorza , Vedi CORTEX 
peruvianus. 

PERUVIANO Smeraldo . Vedi 1' Articolo 
SMERALDO. 

FES , una mifura Junga , in Inglefe 
chiaraata foot , nell' Italiano piede . Vedi 
PIEDE. 

PES forefla , il piede di Bofco contiene 
3t8 pollici. * 

* Notandura eft quod per foteñs s f t ^ 
tus tempore Ric. Oyííel in arrentati©» 
ne vaífallorum, faftus cíl , fignatus 
& fculptus in paricte cancellae eccle-
fise de Edwynftone ., & in eccleíia 
B- M a r i ^ de Nottingham , & diftus 
pes .cpatinet in longitudine .oftodecim 
pollices, & in arrenta-tione quorumdatn 
vaífallorum pertica, 20 , 21 , 8c 24 pe-
dum ufa fu i t , .&c. 

PES monet£) nell'antiche memorie , figni-
£ca un vero e ragionevole aggiuftameníQ 
del reale valore di ogniiraoneta corren te. Ve-
di STANDARD , CCONIO . 

PESA , un vecchio termine légale , pfj 
pefo , o per certo pefo del cafcio , della lana, 
:&c. Vedi PESO . 

PESADA, .0 PESATA, nel Maneggio, o 
.Cavallerizza , é 1' azione che s'infegna ad 
unCavallo, .nella quale egli s'alza co'luoi pié 
d' innanzi , c l i ripiega verfo i l fu o corpo., 
fen-za moveré i piedi á id ie t ro . 

La Pefada é la prima lezione , infcgnata 
ad unCavallo, affine d'indirizzarlo alie cor-
vette, &c. s'.ei non fa ben quefto, nonnu-
fcira mai bene in alcun' aria, od altro mo-
vimento : nulladimeno .non fe gli ha da in-
fegnare queíl5 aria , o quieft' azione , fubito 
.ch1 egli principia a farfi .moveré. 

P E S A G I U M , una gabclla che pagaü in 
certi mercati &c. per pefare le mereanzie &c. 
Vedi PESARE . 

PESARE 5 1' atto d' efaminare un corpo 
fulla bilancia, per trovare i l fuo pefo. Ved? 
BiLAKc1 A , e PESO. 

I Diftillatori in Londra pefano i loro vafi 
quando fono pieni; e per ogni mezzobogs-
head, o botte di 32 mezzi fecchi Italiani, cora* 
putano 200 quarti di cántaro e i 1 libbre, corti-
prefo i l vafe, e i l Jiquore. 

Sedile, o fedia per PESARSI, é una mac-
china inventaía daSantorio, per determina
re la quantita di alimento che un prende ad 
un paílo; e per avvertire colui che fi ciba j 
quando hagia mangiato quelche gli baila, od 
i l fuo quantum . 

Cotcfío ingcgnofo Autore avendo oíferva-
t o , con parecchi a l t r i , che una gran parte 
de' noftri raali proviene dall' ccceflo nella 
quantita de' cibi , piu che nella qualit^d el-
li ; come puré , quanto una porzione níia 
e determinara , ben aggiuñata una volta » 
poflfa , fe fi oíferva regolarmente , contn-
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Buíre alla f a n i á , pensb e ricorfe ad'Cun 
efpediénte per tal fine . - l i ^ nfultato fu 
cuefta íedia i o felld fiama : cioe un fedile 
attaccato ad un braccio di una certa bilan-
cia in cui ftandq una pérféna' a federe, CH 
bandofi,' tofto ch' égli ha mangiato quel che 
c\\ convieneo la fuá giufla'parte, Taccre-
fcimento 'del/e/ó fa preponderar la fuá fe-
éja': cosí che, difcCndendo quefta al fuoio, 
eeli' iafcia la tavóla- e ceífa di mangiare 
Vedi TRASPIRALIONE.: 

PESATORE? un miniftro ¡n diverfe Cit-
t t • deflinato a pe/aré lé derrate j o merci 
^ íe fí comprano o vendónos in una biiañcia 
púbblica, &.C,. T , 

Queíli pefatori fono gerieralrriente obbli-
gati con giuramento, a far giuftizia ad am-
beduc le parti ; ed a tenere un regiftro delle 
cófe cW t^Wno pefano ^ - I n Amílerdam v i 
fono 12 pefáíori y fí^biliti in= unafpézi'e d'ufi-
¿io o coffipagnia.1 

Gonciofíaché era loro' una' volta' permeííb 
di toccare le funi della büancia ncl pe/are , 
era loro agevole d i favorire od i l venditore, 
od i l cornpratore f feCortdo che utio dava lo-
ro' piíi dinaro che 1' alíro — Pef impedi-
íe i l qu^íe abufo , fu loro incaricató, con 
Una ordinazione de 'Eorgomaílr i , nel 1719 ? 
é'í non toccaré la bilancia in qualfifia ma
niera o-

PESCA , un íuogo cómodo- per pefeare / 
é i un luogo nel qúale grande quantita á\pe-
feé fi prende . Vedi PESCÉ , e PESCARE . 

Le PESCHE principali delT Europa , per i l 
í e rmone , per rarringfie , peí i l merluzzov 
e per lo fgombero!, fono lungo le Coíl'e d' 
ínghilterra Scozia , ed Irlanda : Per le 
Balene verfo' la Groenlandia : Per j é Per-
le f nell' Indie Orientaíi , ed Occidenta-
í i , &C.' 

PESCA 5 dinóta parimenti i l Commefcio' 
del pefcÉ\ e piü fpezialmente i l prender del 
fefee, per faíne la vendita . La pefea forrna 
üñ raraó; principalé del Commercio Britan
tico Una grande quantita di vafcelli , e 
di marinari v i s' impiegano \ ed oltre quel-
lo che fi confuma nel Paefe piü di 200000' 

ftevline anilualmente fi ricavano fol per 1' 
arVinghe, e per i l merluzzo che porfanfi 
ffella Spagna , nell 'Ifalia ,> in diverfe par
i r del Mediterráneo 5- e' nell' Ifole dell' Ar-
cipeiago.-

Bulloílante vengono i noílri rimprovera-

t i con molta giuflizia e ragíone , d' eífere 
troppo rilenti e meo folleciti in quefta par
te di traffico , L'avaníaggiófafituazione del
le noflre cófté ci farebbé di un' immenfa 
ütilita , fe non ci lafeiaffimo quivi fover-
chiaíe da' noílri vicini: . G l i Ollandefi , i 
Francéfi y gli Amburghefi &c.' vengono ogni 
anno nel tempo delle graridi feguenze di pe-
fe i , e ñon folo preñdoho i l pefcédai noflri pro-
prj l i d i , ma lo vendónó a nóí per ií noftro dina
ro , finito che hanho i l fattoloro1.' 

La Scozia patifee incr'edibilmenté per que-
fío coní'o : Non v'é paefe in Eü-ropa che pof-
fa pretenderé di gareggíáre con eífa nella 
copia* del piu bello e buon pefee , di cui i 
numerofl fuoi porti e ricetti di mare , i 
fuoi fiumi j i füoi laghi , &c . fono forniti » 
Nel fiume Dee , dicefi , che non fia molta 
rafo i l prendere con uña fola tratta di rete 
cento e fettanta teñe di' fermone. Ed ilfer-
rxione Calato, che dr la fi manda, é ricevu-
to per lo migliore d' Europa. L ' Ifole delia> 
Scózia fpezialmente qúelle che fon fulla ban
da Occideritale, cerí'amente hañno una fitua-' 
zione la piu cómoda pef promoveré i l traífico1 
della pefea fin alia perfezionc 

íl Re Cario I . comincib la prova , corí-
giuátamente ?.d una Cornpagriia di Mercan-
t i ; ma le guerre c ivi l i preflo lafecerotra-
lafciare . I I Re Carió I L íceé lin piccolo1 
teotativóy ma avéndo Bifogno prefifante d i 
dinaro venne perfuáfo di ritiraré quello1 
che avea impiegato út\\&pefca\ i l che effendo' 
ai mercanti, con lui u n i t i , drfpiaciuto grari 
faíto , eglino puré 1' abbandónaroño . 

Dopo 1' unione , furono fatt'i divérfi sfor-
z i p e r r imétferla, e di prefente vi é un Cor-
po: od unaCompagnia ílabilita su queíló pie-
de ed a tal uopo' , chiamata la Pefea Rea~ 
le Britanna ; abbenchs íi trovi in un af-
fai debelé flato e qüafí vicina a man
care.' 

PESCA del Merluzzo. •— I I merluzzo h un* 
pefee di paífaggio , alquanto grande , cortf 
una tefta fpaventevole y co denti in fondo5 
alia gola, e colla carne bianca; la fuá pel-
le é bruniccia fulla fchiena , bianca fotto al
ia panciá , e coperta di fottili e t'rafparenti1 
fqUamme. 

E! di un fapore ecCeílente , a mangiaríi! 
frefeo ; e fe é bene preparato e falato , fi1 
mantiene per lungo tempo. Queílo pefee 
comunemente fi mangia da noi la Qüarc" 
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fima &c. fo t to ladenominaz ionedi^ / í -yz / / ' , 
o Stock-fish. 

V i fono due fatte di merluzzo falato ; T 
uno é chiamato frefco , o blanco ; e i 'altro 

feccato, o mandato : abbenché fía tut í ' uno 
íleflb pefce ; e fol diffcrentemente prepá
ralo. ~ 

I I Merluzzo frefco . — Le pefcagioni pv'mc'i-
pali del merluzzo frefco fono nella Baia , o feno 
di mare del Canadá, fulla grande e fulla piccola 
Secca vicino alia Coila di Newfoundland , 
o Terra nova, aH'Ifola di S. Pietro , ed all' 
Kola di Sable: e cola fi raandano ogni anno 
vafcelli da divevíe par t í , si delT America , 
come d' Europa. 

I vafcelli ivi meffi in opera, fon diquelli 
che portano da ccnto , fin a cento e cinquan-
ta tonneUate ; a tal che ognuno pub trafporía-
re trenta o trentacinque mila peíci . 

I piii eíienziali capí in queíla pe fea, fono 
tre perfone le quali fauno come fi ha da 
íventrare i l pefce , da reciderne le teñe , e 
da falarlo ; dali'abilita nell'ultima delic qua
l i cofe i l buen efito del viaggio principalmen
te dipende. 

Diverfi Autor! affermano , che i Bifcai-
ni , nel gir dietro alie loro balene , fecero 
la prima feoperta della grande e della pic
cola Secca úe m e r l u z z l d i Newfoundland , 
di Canadá , &c. cento anni avanti i l tempo 
di Colombo ; e che fu appunto un Biícaino 
di Newfoundland , che ne diede i l primo fug-
gerimento a Colombo. 

A l t r i dicono , che la Secca grande fu feo
perta da un nativo di S, Malo , chiamato 
Cartier. Ma fia flato di qual fi vogliá no-
roe oNazione 1'inventore , certamente l ' in -
venzione é flimabiliffiraa: non eflfendo Na-
zione trafficante in Europa , che non ac-
cordi j che il Commercio del pefce merluz
zo é u.no d,e5 piu ficuri , e piu lucroO che 
conofeiamo. 

I I merluzzo migiiors , piu grande , e piu 
graííb é quelio clie prendefi fulla banda me-
xidionale della gran Secca , la quale é una 
fpezie di roontags^a fotto mare y Junga cen-
cinquaBta leghe , e larga einquanta y e in 
diílanza di 25 leghe da Newfoundland : q.uel-
lo che fi prende fulla banda Settentrionale é 
molto piu piceoío. 

La migliore ílagione é dal principio di 
Febbrajo , fin al fine d' Aprile ; nel qual 
tempo i i merluzzo , che durante 1' invernó 
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s'era ritírato nelle parti piu profonde deíí^g. 
re, ritorna alia Secca, es'impingua. 

Que' merluzzi che fí prendono da Marzo 
fin aGiugno, fi mantengono aífai bene j ma 
quelli in Luglio , Agofto , e Settembre , 
guafiano pretlo . 

La pefea fi termina alie volte in un me-
fe , o fei fettimane : alie volte dura fin fei 
mefi. Quando la Quareíima s' avvicina , fe 
i pefeatori hanno folo -mezzo i l l o r canco, {} 
sforzano di portarfi i primi a cafa ; il tner-
caío eífendo allora i l piii vaníaggiofo per 
loro . 

Alcuni fann1 un fe con el o viaggio , avanti 
che gli altri fieno a capo di caricare per il 
primo. Ogni pefeatore folamente prende un 
merluzzo in una volta; e nulladimeno i piu 
fperimentati fono capaci di préndeme in un 
giorno da trecento einquanta fino a quattro-
cento; ma queflo é i l p i t i : imperocché lafa-
tica di queft'efercizio é grandiííima , si per 
lo pefo del pefce , come per Tefíremo fieddo ^ 
che regna su quella Secca. 

I I falario ufualmente aífegnato al capitano y 
ed ai marinari, é un terzo del -merluzzo che 
portano fano a cafa . 

Si prepara o fala i l merluzzo a bordo del va-
fcello . Tagliatane via la tefta, apertone il ven-
tre , e trattene fuor le budelle ,, coluiche fala ? 
diípone e fchiera i merluzzi nel fondo del va-
fcello, capo contro coda ; ed avendone eos) fal
to un fuolo od uno ftrato, di due o tre paiTv 
in quadro, lo etaopre di fale , fopra quefto ne 
metteunaltro firato, che pur euopre di fal© 
come dianxi ; e cosí egli difpone íutto i l pefce 
di quel giorno , hadando bene dinon mefchia' 
re i l pefce di difFerenti giorni aíTieme . 

Frattanto che i l merluzzo é cosí (lato 3 
eolare per tre o quaitro giorni , fi írafport» 
in un'altra parte del vafceilo , e fi fala di nuo-
vo . Dopo c ió , non fi ha piu da toccare , íiiv 
che i l vafceilo ha i l fao carleo. 

Alie volte lo raettono in b a r i l i p e r COHÍIG-
do del trafporto. 

I I Merluzzo fecc& . —• -Nella pefea di que" 
ño fi impiegano vafcelli di tutte le miíu-
re , abbenché per lo piu fi fcelgon quelli f 
che hanno gran fondi , a cagione che que> 
fía forte di pefce ingorabra piu,.di quel che 
carica. 

Eífendo che i l merluzzo s'ha da feccareal 
Solé , i vafcelli Europei fono obbligati di 
meítere »lia vela m Mar io od Apiüe j 
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ter avcrc 11 cómodo dclla State , da feccarlo al 
Solé. Perverita, noi mandiamde'vaícelli per 
merluzzi ne'mefi di Giugno e di Luglio ; ma 
qnefti íolamente comprano quel che é ftato 
eia pefcato e preparato dsgli abiíatori de!le 
Colonie Inglefi di Newfoundland , e de'iuo-
ghi vicini ; in iícambio del merluzzo , noi 
portiam loro delia carne , deU'acqua vite , 
del bifcotto, de' legumi, feece di ¿ucchero, 
tele, &c. 

La principal pefca per i l merluzzo fecco 
h lungo la cofia di Placentia, da Capo-Rofe , 
íln al íeno des Expcrtí ; nel quale Tpazio o giro 
di rnare v i fono diverfi coraodipoiíi per po-
tervi feGcare il pefee. 

I I peíce deflinato a queñ' ufo , abbenché 
delia íteíTa fpexie che i l merluzzo frefeo , é 
non oftante molto piu piccolo ; onde é i l 
piü atío a coníervarfi , perb che i l fale ha 
piu prefa. 

I I método di pefeare é preflb che riñefTo 
in arabedu.e; íolamente queft'ultimo é i l piu 
diípcndiofo , perché oceupa maggior tempo , 
ed impiega piu mani ; e puré appena la 
meta di fale fi confuma in queflo , di quel 
che nell' altro . 

Quando diverfi vafcelli pefcberecci s'adu-
nano, e intenciono di pefeare nelTifteíTo por
to 5 quello , i l cui fe hito prima tocca térra , 
acquifta ragione alia qualita cd a' privilegj 
d' Ammiraglio o Comandante; ha la fcelta 
del ib o porto, ed é preferito nel trafcerre , 
o rifiutare i l legname fulla corta, al fuo arri-
vo. Vedi AMMIRAGLIO . 

Súbito che i Capitani arriva.no, levano ii 
fartiame a tut t i i loro vafcelli, non iafeian-
dovi altro che le funi , per ib il ene re gli al-
ber i , e frattanto i foíto padroni provedono 
una tenda fulla fpiaggia , coperta con ra mi 
d' abete, e di vele fopra eííi; con un palco 
cinquanta o feffanta piedi lungo, ed un ter-
lo altrettanto largo. Men t re f iüa preparan
do i l palco, la ciurma pefca', e fubito che 
lia preío i l peíce lo reca ful íido j fi fventra, 
e fi fala fopra panchi mobili \ ma i l falamcnto 
principale fi fa ful palco . 

Quando il peíce ha prefo i l fale , lo k -
^ano; e per (colarlo , lo mettono in mucchi 
su corritoj del palco \ quand' é fcolato lo 
jehierano fopra graticci, ben añb l ta to , te-
íta contro coda, colla fchiena di fopra j of-
íervandp , mentre fian no i pefci cosí 5 di 
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voltarli c fcambiarli quattro volte ogni ven-
tiquattr' ore . 

Quando principiano a feccarfi , l i metto
no in mucchi, di dieci o dodici per unos 
affine che ritengano i l lor calore; e fegueíí 
ed ingroííare i l mucchio ogni giorno , fin
ché diventa doppio del fuo primo volume: 
alia fine unifeono due di quefti mucchi in 
uno, che voltano ogsi giorno , come pri
ma . Poi di nuovo l i falano ", comincian-
do da quelli che fono flati falati prima; e 
cosí l i lafeiano in mafie grandi, come biche 
di fieno. 

I n queflo flato rimangono i mcriuzzi; fia 
a tanto che trafportanfi a bordo del va fe el
lo , dove fi fehieraao fopra rami d' alberi , 
difpofli a tal uopo nel fondo del vafcello , con 
delle fiuoje tutt'attorno, acciocché non con-
traggano umidit^. 

V i fono quattro forte di derraíe che ca
va nfi dal merluzzo ; cioé le trippe , e le 
lingue, che fi falano nelf iftefib tempo che 
il peíce, e s1 imbarilano : gli o v i , che ef-
fendo falati e pofti ne' bariii , fervono da 
gittarfi nel mare, per efea o per raunar pe
fci , e particolarmente le faracche : ed alia 
finej l ' o l i o , i l quale adoprafi nella concia 
del có jame, &c . 

GHScozzefi prendono una forta di piccioi 
merluzzo fulle cofle di Buchan , che é in gran
di flim a filma, abbenché molto fimile al bac-
cala . Lo falano, e lo feccano al Solé , fopra 
fcogli; e qualche volta ful camino : ma la 
maggior parte di queflo confumafi da lo
ro fteffi. 

PESCA delle Arf'mghe, — U arringa é uti 
piccolo peíce d'acqua faifa, con una fchie
na turchiniccia , ed i l ventre blanco argen-
tato , non diííbmigliante dal piccolo peíce 
laccia ; onde chiamafi in latino Mofa mi- ' 
ñor. Rondelezio lo chiaraa Harengus. 

E' un error popolare credere che Varringa 
fia I ' halec de' Román i . L'balee non era un 
part¡colar peíce , ma una fpczie di faifa , 
fatta di qualche forte di peíce falato . La 
moderna arringa fembra eífere ftata ignota 
agli antichi j ella non é né 1' halec , né 1* 
halex, né i l Moenis, né ii Leucornenis , né i l 
Genes ¿\ Plinio . Vedi Rondelet. de Pifc'tb.ma-
r 'tn. 1. v. c.13. e Mo{£\o de IdoloL 

Le arringhe fi trovano principalmente 
nel Mar del Nord . E' vero , che ve ne 

ion 
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fon delle pefche altrove r ma niuna é cosí 

D ' ordinario fon due le flagioni di que-
fía pefca \ la prima in Giugno , Luglio , e 
.Agoüo ^ la feconda in Autunno : i' ultima del
le quali é la piíi confiderabile , per motivo 
delle nebbie , cBe fono molto favorevoli a 
queüa forte di pefca . 

Comunemente íi dice , che niuno'mar v i -
tíe VLVÍ aninga' viva ; e ch' elleno muojono 
ncl minuto di: tempo i n cui Íq\x eflratte 
daii' acqua : ma vi fon degli efempj del 
contrario .• 

Í J aninga e un pefce di paííaggio cosí' 
eüe é permeffo di prenderle ne' giorni fe-
fíivi, e nelle Doraeniclre: nei Decrétale vi 
e un efpreíro capiíolo su- tal propoíito 
Elleno vanno a torme, o feguenze, e forte 
dilettanfi del fuoco o del lume feguace ; e nel 
loro paífaggio raíTomigliano' elleno fteífe ad 
una fpezie di baleno. 

G l i Ollandeíi fu ron o i primi che comi ncia-
rono la pefca deiraninghe'r ed1 oíTervarono' 
le difieren t i ñagioni.del loro paífaggio. La* 
foro prima regolar pefca' vien' affiífa all' an
uo 1163., 

I I método di falarle e fcbierarle ne' bari-
l i , non fu trovato prima dell'anno 1416 : 
abbenché altri vi mettano* una data ante-
riore , cioé' del i ^ g j *• Willoughby , nella 
fuá Storia áe pefci r oíferva che GugK Bu-
ckelsx-, o Bacbalen , nativo di Bler Uliet , 
re fe i l fuo nome immortale colla feoperta* 
del fecreto di ' acconciare, mondare , e fala-
re V nninghe. Egli aggiugne che T Impera
dor Carlo^ V . eflendo venuto ne' Paefi-Baíii, 
fece un' viaggio fin all5 Ifola^ di Bier U l i e t , . 
ínfleme con la Regina d' Ungheria , a fof 
í n e di vedere la tomba-di queílo 'primo ña-
gionator dell' arr¡nghe\. 

Gli Ollandeíi cominciano la loro'pefca dell1 
arringhe a' 24' di Giugno-, e non" v' impiega-
no meno di due mi l a -nav ig l iQue f t i navi-
gl i fono una fperie di barche, chiaraate B'uf-
fes , che poríano^ da 45 , fin- a 60 tonnellate, 
€ due o tre piccioli cannoni. 

Non! é" permeffo ad alcuna- di eífe rufei-
re dai porto fenza un convoglio'j quando 
non; ve- ne- fian- tante infieras , che fac-
ciano dieciotto o' venti- pezzi di' cannoner 
«el! quaf cafo poífono1 andaré di conferva , 
e>m cofflgagaia;; Ávaníi^di^ partiré-j fanno 
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una verbale convenzione ía quaíe ha la ílef^s, 
forza che fe foífc in ifcritto . 

Quefie regolazioni- dell'Aramiralato H'Ol-
landa fono in parte feguitate da' Francefi 
o da al tre Nazioni ; ed in part e migliorate 
ed aCcrefeiute con regolazioni nuove : co- • 
me y, che niun pefeatore gitti1 la fuá rete 
dentro Io; fpazio di cento'fadomi' ( mi fu ra 
di fei piedi ) lungi da un'alrra barca : che 
ffientre le red fono gittate , íi tenga utv 
lume fulla parte di dietro del naviglio r 
che qüando una- barca1 é per qualche acci
dente obbligaía di! lafeiar di pefeare, s' afe 
bia a büttar nel- mare i l lume:' che quan-
do la maggior parte deHa fiotía lafcia la pefca s. 
e gitta F ancora JÍ i l rimanente faccia fiflef-
fo , &c3-

La maniera di pefeare , non^ ha nisnte' 
di' particolare in se . Le reti nelle quali i l 
pefce é tratto-, devono- regolarmente avere 
le loro magíie un poilice in qüádro , accide-
ché non poffa prenderfi; alcunai arringa de!-1 
le piu picciole í 

I l comraercio ácWarringbc, si bíanche , cioé 
falate , come roífe o d'oro 5̂  é confiderabiuífi-
mo ; ma fe ne preparano di tante forte 
in cosi differenti maniere, e differenti luo-
ghi', che é malagevole i l ' dip fbpra di ci^i cofai 
alcuna- precifav 

Le aninghé biancHe móndate e ííagionatei 
dagli Oilandefi , fono nella maggior riputa-
zione; elleno* fono1 diftinte in quaítro fpe
zie fecondo le loro groffezzeV La bonta di; 
quefta derrata confifte neli' eífere i i pefce' 
graíFo carnofo', faldo-, e bianco V falato i5 
ifteífo giorno, ch' egli' e prefo1,- e- con buon1 
falfe , e bene imbotíatov. 

L ' aránghe Irlandefi fono le profílmáne' 
nel pregio a quelle d' Ollanda j - ed in par
ticolare quelle di Dublino, che appena fon* 
inferiori alie niigliori ' arringhe di'Rotter-
dam4, o di Énkuyfen: ... L ' arringa Seoz?efe 
non* é cosí5 bene preparara r íventrata # 
mondara , falata"^ né irabarilata'y come le 
Gllandcíl , con tutío cio i l fuo5 fapóre é ec-" 
cellente ; e non é da dubitáre che fe gli; 
Scozzefr foffero in quefte avvertenze ecir-
coítanze cosí' diiigenti come i ' loro'vicr- ' 
ni la lor arringa íarebbe la migliore del 
mondo Qu&nto - alV arringa che fi $t(c# 
in Inghilterra ella non é di- moka con^ 
íiderazioíieo' 
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^ondar^ eprepararef^rr.ingie. —>i0..Quan-

íío arr^f7¿a bianca 0 falata j fubito ,che 
'Vaninghe -fono fuori del mare , un della ciur-
jna deñínalo per queíl 'ufizio , le taglia ed 
apre', e ne leva fuari le budella, ed.ogni al-
tra cofa falvo.ché i l latíe , e i ' ova , che fi 
debbon íempre lafciare nel ,corpo del pe-
fce . Qiün^^ lavándole .nell' iicqua dolce la-
ícianfi per lo fpazio di dodici o quindici ore in 
una tina piena ,di forte falamoja falta d'acqua 
io lce , e di fal marino. 

Quando di Ja fi .cavan fuori , íi colano 5 
,€ ben colate, fi mettono .ne' barili avver-
tendodi difporle e fchierarle iegualmeate , i n 
,file , eda íuo l i j prcmendole o calcándole ben 
l> i u j e fáSímá en do u na m,a n o d i ,í a le n e 11 a .ci
ma , e nel .fondo . 

Quando i l barile é pleno , lo ierra no' ben 
;bene ; affinché non v'entri l'.aria , né poíía la 
falamoja ufcirne \ Tuna o i'altradelle quali co-
ie é nocevole al pefce.. 

2o. Quanto alie ¿ininghe roffe.: Quando ii 
é preío i l pefce, íi vien a lavarlo^ e lo i i 
.mette ¡npella falamoja , come fafíi per Varrin-
ghe falate ^ íolo lafeianíi i l doppio .del xem-
po nella falamoja , cioé ventiquatu•, ore ; 
perocché vi deon prendere tutto i l loro fale; 

1' altra fpe.zie prende la meta del fuo fale 
,nel .barile . 

Quando Varringhe fono í ra t te fuori della 
falamoja , le infilano , cioé le légano per la 
tefta fopra piccoli fpiedi di legno, e ¡cosí le 
iofpendono a una fatta di camino , deftina-
to a tal uopo; e quando i l .camino é pie-
¿no quanto pub í e n e r n e , cioc dieci ododici 
mila in circa \ íi fa un picciolo iuoco di 
fot to , di legno di f l ipe, che da molió fumo, 
ma non fiamma,. 

Qul reílan l ' aninghe , finché fono bañe-
volmente fúmate , .e leccate ; lo ched'ordina-
rio compiefí in 24 ore . Poi fiíolgon giu , e s' 
imbarilano per confervarle,. 

La loro bonta confifte neir.eíTere grandi, 
frefche, grafle , oliofe , tenere e pieghevo-
Ü ; il loro efteriore ha da avere un color gíal-
lo, d'oro; vi debbon entro eífere lelor uo-
va, o i l lor latte, td eífere ben falate, e con
exiónate nel barile. 

Í'ESCA degli Sgomberi , — Lo fgombero h 
yn pefce d'acqua faifa, fenza fquamme . I I 
íuo corpo é rotondo, e carnofo; terminante 
guali in punta ^ a ciafcun ertremo. 

Aicune perfone ben infórmate deU'Archi-
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ítcttura navale., tengono che la fuaíigura fi^a 
la piíi cómoda per nuotare, di tutte ral t re , 
•e la propongono come unmodeilo per la fab-
Jbrica de' valcelli, 

Egli é lun^o d'ordinario , in circa un piede-: 
quand'é ncll'acqua appar giallo ; e quando « 'é 
i u o r i , ¿ di un hianco d'argenro , fe n1 eccettui 
le macchie o ílrifte d i un cileftm-carico fulla 
fchiena e su i l a t i . 

Lo fgombero trovafi in grandi torme , o 
feguenxe , in diverfe partí delP Océano j 
ma fpezialmente fulle corte di Francia e 
Inghilterra. Si pefca d'ordinarío iieVraefi d i 
A p r i l e , d iMageio , « di Giugno, «d anche 
•di Luglio , fecundo i l luogo. Entra nel ca-
nale d' inghilterra in Aprile , e fi avanza 
yerfo lo íiretto di Dover, fecondo che cre-
sfee la fíate; di modo che verfo Giugno egli 
é su le Cofíe di Corn-wal, di Suflcx, della 
Normandia, della Picardía, &c. .dove l a ^ -
fca e confiderabiliflima . Sonó un ottimo 
cibo , freíchi ^ e da :non fprezzarfi ^ quan
do fon ¿en preparati , falati ^ e mefli in 
barili,. 

I Naíuralil l i .hann''oífervaío, che f acqua 
dove lo fgombero haboll i to, manda della lu
ce, dopo che fié un poco agitata-

I I pefce fi prende in due maniere; o con 
una fetola , o con una rete ; queíF ultima 
maniera é la piu confiderabile; e la notte é 
i i tempo -opportuno di pcfcarlo,. Le rególe 
oífervate nel peleare lo [gombero fono quaíl 
le íleffe che le gia mentovate ne l l a^ /c« del-
Je arringhs. 

V i fono due modi di falarl i : I I primo é , 
con ap r i r l i , e fventrarli, ed empire la pan
d a di fale, aíFoltatovi quanto mai fi pub con 
un bacchettino: Lo che fatto I i íchierano a 
fuol io file, nel fondo del naviglio , dirtenden-
dovi del falefra uno í k t o e i 'altro-

Nelia feconda Ibggia , fi mettono 11 fgom-
beri iramediate in alcune tine piene di fa
lamoja , fatta d'acqua dolce e di fale; e la
feianíi a macerare , finché hanno imbe-
vuto abbaílanza i l fale , per poterfi con-
fervare: Dopo di che fi tfaggon fuori , e íi 
mettono nc barili : avvertendo di premcrli 
giü ben bene. 

PESCA delle Saraeche . *~ La faracca h 
un pefce d'acqua faifa, pib groífo che Tac-
ciuga; ma piíi piccolo deli 'arringa, a cui 
per al tr i conti fomiglia. La fuá te í í aég ia i -
la ; la panela blanca ; e la fchiena di un 

ver-
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verdc-mare. E cibo dilicato a mangiaiTi fre-
íco ; opur ía la to leggiermeníe. 

V i íono le ilagioni per peleare la far¿te
ca; che come F arringa e l1 acciuga , é un 
pefee di paflaggio . Ella fi prepara e fi Tala 
quafi come i'acciuga; con quefta differen-za 
che la tefta dall' acciuga fi leva : ma la fa-
racca fi dillinguerebbe fácilmente dall1 acciu
ga , e-ziandio fe le fi mozzafle ia t e ñ a ; aven-
do la [ara ce a una íchiena molto piatta , e 
F acciuga avendola rotonda . Vedi A o 
c i u G A . 

Le principali pe/che della faraeca fono luli
go le Cofte della Dalmazia, al mezzodl ddi ' 
Ifola d ' l í í a , fulle Corte della Bretagna ; dalla 
BelMfola fin a Ereft ; e 1 tingo le Corte di 
Corn'wall, e di Devonshine . 

Querto pefee fulle corte della Dalmazia é 
cosí abbondante, che non folo ella ne fom-
minirtra a tutta la Grecia; ma a una gran 
parte d' I talia. Quello che pefcafi fulle coíle 
della Bretagna , impiega ogni anuo piíi di 
trecento barche , c la maggior parte de'mari-
nari del paefe. 

11 pefee meclefimo , prefo fulle nortre Co
íle , abbenché piü greífo , non é tanto fti-
mato, come quello fulle Corte di Francia ; 
i l che proviene principalmente dal non eíícre 
cosí appieno falato. La rtagione é da Giugno 
fin a Settembre. 

Le faracche naturalmente van dietro al lu-
me ^ e fi raccolgono da per sé attorno di 
una barca , la quale porta un lume di 
notte tempo ; i l che molto contribuifee alia 
facilita della pefea, 

Sulle corte di Francia fi fa ufo del ven-
trame del merluzzo, come d' efea; che git-
tata in mare fa venir su dal fondo le fa
racche , e correré nelle rcti , appoílatc a 
tal uopo. 

Sulle nortre Corte , v i fono delle per Tone 
che rtan fulla fpiaggia , efplorando dal co
lore dell' acqua dove fono le frotte di que
l lo pefee ; quindi fan cenno alie barche , 
acciocchc fi slarghino da ierra, cd ivi getti-
no le loro re t i . 

Quando fono prefe , fi portano ad un 
ferbatoio ful lido , dove mettonfi a lar-
ghe catarte , fortenute per la fchiena e 
pe' l a t i . 

Secondo che le ammucchiano, 1c falano 
con fale ñero ; nel quale macérate per ven-
t i o tienta g iorn i , ne difeorre del fangue, 
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con della falamoja fporca , &c. T o l t i chi 
fono dalla catarta , reíiavi un poco di fa. 
le , di fangue, di fquamme, &c. nel fondo, 
che, con la giunta di nuovo fale, ferve per 
un altro mucchio. 

Quindi fi viene a lavarle nell' acqua ma
rina per mondarle dalla fozzura, e dal fan. 
gue ; e dacché fon fecche fi mettono ne' 
barili , e fi premono o calcan giu forte-
mente , per iípremerne 1' olio , i l quale 
fuor efee ad un buco nel fondo del barile : 
ed in tale flato fono a propofíto per venderfi , 
o farne ufo. 

PESCA del Sermone . «— I I fermone , fc-
condo alcuni, prolifica nel mare : ma l'opi-
nione d' altri par megiio autorizzata e pro-
vata, che egü prolifichi nelle partí arenó
le e limpide de1 fiumi , non molto lungi 
dalle loro sboccature . Ordinariamente van-
no in frega nel mofe d'Ottobre, ed i l pe-
fciolino diventa un famblet Tanno feguente, 
ed in pochi mefi un gran fermone. Quando 
la fe m mi na del pefee , cd il mafchio han 
fatto i l loro ufizio , fi danno al mare ; e 
fe i l loro ritorno vi en impedito dalle ñaf
ie , od altri fimiü ortacoli , diventan infer-
micci , ícarni , fi rtruggono, e muojono i ti 
due anni. Se in quello frattempo vanno in 
frega , i l prodotto é un fermene alfa i piccolo , 
chiamato skegger , che non arriva mai alia 
lúa mole na tu rale ; e lien do i l mare quello 
che l i fa venir groffi , ed i l fui me graffi . 
La femmina fi diftingue dal mafchio , in 
querto , che il fu o nafo é piü lungo e piü 
adunco , le fue fquamme non cosí riluccn-
t i , ed i l fuo corpo é chiazzato per tutto 
di macchie bruñe feure ; la fuá panela piü 
piatta, c la fuá carne roen roflfa , piü fecca, 
e men delicata al gufto. 

Ne l tempo della frega, quando dal mare 
vengono su ne' fiumi , appena alcuna cofa 
pub fermare i l lor progreítb. Se ne fon ve-
duti faltare su per le cateratte, e su i preci-
pizj al!' altezza di raolíe canne. 

Le pefehe principali á^Jermoni in Euro
pa, fono lungo le Corte d1 Inghilterra, del
la Scozia, e d' Irlanda. Si coraincia a pe
leare ordinariamente verfo i l i . di Genna-
jo , e fi finifee negli ul t imi di Settembre. 
Si fa la pefea con reti , ne' lucghi dove i 
fiumi fi ícaricano nel mare ; e lungo le 
Corte 11 intorno . I I pefee vedefi a correr 
la i n frotta ^ tune le parti , alia cerca 

dell' 
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6eir a£*}ua ^ohc : Se ne pefcano anco pnh 
alto ne'f iumi, alie volte con deile reti ; ed 
^Itre con ccrte naíTe , fatte per tal fine , 
con de'graticci di ferro, cosí dirpoile, che 
'i\ peíce andando su ne¡ fiume, le aprecon 
]a tefta ; ma appena vi é cntrato , che la 
porta fi chinde . Cosí i l Jermone fi ierra co
me in un íerbaícjo , dove é facile i) pren
derlo . In alcuni ]uo§hi pefcafi i i /ermone di 
notte, col lume di torcie , o di íirarae ac-
cefo. I peícatori vegliano ípiando , quando 
il pefee G trae verfo i l lume , che natural
mente egli ama aííai , e lo colpifeono con 
uno fpiedo . I n alcune parti della Scozia , 
dicefi, che qualche volta íi peícano i fermo-
ni) feorrendo lungo i fiumi, e fpiando i 1 pe
fee nelle parti di fondo bailo , dove i i am-
mazzano con arme da fuoco. 

Quando i pefci fon preíi , gi i aprono; ne 
traggon fuori gl' inteílini , e i i falano , in 
grandi tine appoftate : Fuor delle quaü non 
fi cavano prima d'Ottobre , per eííere condi-
zionati in botíi di un pefo di tre fin a quatíro 
cento libbre. 

TI fermone fi pefea anco ne ' f iumi, alia ma
niera della trota , con una fetoia , ed un 
amo, o rampino. Egli s' acchiappa alT efea 
aííai meglio nell'ore dopo mezzodi, de'mefi 
di Maggio, diGiugno, di Lugíio , e d'Ago-
üo ; fpezialmentc fe i l vento e la correníe 
van per verfi contrari . I I fermone fi prende 
come una trota, col verme, colla mofea , 
&.c. e fpezialmente con un verme ortenfe , 
ben mondato, e tenuto venti giorni n t l mo
feo . I I fermone non fta molto a lungo in un 
iüeífo luogo , ma lo va cambiando di conti-
nxio , per appreíTarfi quanto pub al capo o 
al piu alto del fiume , e per lo piü nuotan-
do nelle parti piü profonde e piu larghe, v i -
cino al fondo. 

PESCA dello Storione. — L o fiorione é un 
pefee grande di mare, che nella fuá fiagio-
ne corre dentro le fiumane ; avendo ilmiifo 
aguzzo, la panela piatta , e la fchiena tur-
chiniccia . Gii florioni fi contano tra i peíci 
reali , e quando refiano fulla fpiaggia , ap-
panengono al Re ; ma fe fi prendono fuori 
i " mare , appartengono alia perfona che Ii 
prende. Vedi Í V ^ R E A L E . 

VI fono degii ftor'ioni di tutte le grandez-
ze ' e troviam deferitto fin di alcuni , che 
erano lunghi venti piedi: ma deila grandez-
2a ^ z a n a fon reputati i n i ig l ior i . Alcuni 
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vogüono , che lo Jiorior.e fia ¡1 [ilurus degíi 
antichi. 

Del latte, o dell'ova di queflo pefee fi pre
para i l caviale, tanto apprezzato dagl' Itaüa-
n i , &c . Vedi CAVIALE . 

Lo Jlorione frefeo , é clbo deliciofo . Per 
coníervarlo, fi (ala in pezzi grandi , e met-
tefi in bariglioni, da venticinque fin a cin-
quanta libbre. 

La pe/ca la pih grande dello fiorione, fi fa 
nella bocea del Volga , nel MarCafpio, dove 
i Mofcoviti trovano impiego per un gran nu
mero d' uomini. 

Non fi prendono nelle reti , ma !n una 
fpezie di chiufura, formaía con groíTi pal i , 
difpofii in triangoii, che rapprefentan la let
rera Z diverfe volte replicara . Cosí fatte 
pefckiere fono aperte dalla banda verfo i l 
mare, e chiufe dall'altra ; col qual mezzo 
i l pefee, venendo nella fuá flagione a mon
tare i l fiume, s'inviluppa in quefti angolarí 
e firetti ripoíligli , e non potendo voltarfi , 
per ritornare addietro , a cagione della fuá mo
le , viene fácilmente colpito , ed uccifo con 
un certo ferro adunco. 

I I principal oggetío di quefia -fefea é l'uo-
va, o ' i latte dello fiorione ; che é una der-
rata di tanto ufo in Moícovia , di quanto i l 
butirro in Ollanda ; e vi fono degh florioni 
che ne fomminiftrano una quantita immen-
fa . Solamente lo jlorione piü piccoio e piu 
giovane é quello che fi mette in falamoja , per 
mangiarne. 

PESCA della Balena, o PESCA nella Groen
landia . Quefio enorme pefee, abbiamo al tro
ve oííervato , che principalmente fi prende 
nel mare Boreale . Le piü grandi balene fo
no quelle d' interno a Spitzberg , alcune 
delle quali giungono a dugento piedi di lun-
ghezza . Quelle fulie coüe deil' America 
fono di circa novanta o cento ; e quelle 
íuBa Coíta di Guienna , e del Mediter
ráneo , fon le piü piccole di tutte . Vedi, 
BALENA . 

Gl i Ollandefi hanno da piu di ducent' an-
ni fa av'uta la pefea della balena quaíi efíi 
feli j ed é quelio uno de' rami pripcipali 
del loro florido commercio . I ricchi mer-
canti delle diverie l'rovincie s' aífcziano in 
un corpo, per promoverla , e continuarla ; 
e mandano ogni anno una gran flotta di va-
fcelli ne' mari del Nor í a tal fine . Egüno 
tentarono di fare i loro primi flabilimenti 

R r nel-
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«ella Groenlandia j tna ron tííctulo. lor r iu-
fcito , han da poi fifíata la loro pefca ver-
fo la Cofía Occidentale delia Spitzberga , 
dalla jatitudine di y6 gradi, 40 min. fin a 
80 gradi. 

Qucft' anno preíente 1725. la Compagnia 
Inglefe del Mar delSud, ha principiato ad 
averne parte con effi ; e dalla ftraordinaria 
riufcita che incontrarono nel lor primo 
tentativo , piu che qualunque altro loro 
vicino, faranno fenza dubbió indotti a per-
fiflervi. 

Per daré qualche idea della maniera € 
dell'importanza di quefto traffico , noi qui 
foggiugneremo |a difciplina offervata gia da 
lungo tempo neila pefca della balena; i l mé
todo di pefcare; i l carico p l'equipaggio di un 
vafcello; ed i l fuo prodotto, 

La difciplina é aggiuflata per mezzo di una 
regolazione coftante ; ella íi riduce a dodici 
ar ti col i ; i principali fono; 

Che nel cafo che un vafcello pefcherec-
cio abbia naufragaío , e íieíi falvata la ciur-
ma col Capitano , i l vafcello che prima da 
lor s'incontra debba riceverli ; ed i l fecon-
do debba prendere, la vazú. di effi dal pri
m o ; ma che niun vafcello fia tenuto a pren
der a leu na parte del carico di un vafcello 
rotío o naufragaío : che qnegli tffetti di un 
vafcello rotto , i quali fono aífolutamente 
abbandonati , ed i quali íieno flati trovati 
c raccolti da un altro Capitano ; quefli al fuo 
an ivo in Ollanda , debba rendere contó di una 
meta di effi ai proprietarj del vafcello nau
fragaío , neíta di tutte le fpefe : che fe la 
ciurma abbandona un vafcello rotto , non 
potra riclamare alcun degli effetti ricovra-
t i : che fe una perfona ammazza una ba
lena ful ghiáccio 5 fara per fuá riputata , 
finché lafeia qualcheduno con quella ; ma 
nel punto ch 'ci ] ' abbandona , diventa un 
tributo al primo Capitano che viene a quel
la volta ; ma .cbe fe un peíce fiefi legato 
ad un' ancora, o ad una corda attaccata al 
l ido, refteia ai fuo primo proprietario, ab-
benché jo lafci íblo: che fe qualche perfo
na refta ferita} p mutiiata ntll 'atto di fervire, 
i Cornmii^rj deilá pejea s impegnino di pro-
cacciargli una ragionevole compenfazione; al 
che contribuir^ 1' intera flotta. 

Oltrc queftaregoiazione genérale, che tut-' 
t i i Capitani, P i lo t i , e Padroni de' vafcelli 
ion obbíígaii a giurare di far oííervare , 
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avanti che fi metta alia vela; ve n' é una 
particolare per la ciurma d'ogni vafcello 
che ha da giurar d' .efeguire , in prefenza 
di uno de 'Commiífar j , i l quale va a bordo 
di ciafcun vafcello , per ricevere \\ giurg-
mento. 

Quella regolazione é una fpezie di ac* 
cordo o pollizza di convenzione , la qua-
le comprende e dichiara, che faran prefen-
t i alie orazioni della mattina e della fera, 
fotto pena pecuniaria, o íimile , a diferc-
zione del Capitano : che non fi ubbriache-
ranno; ne sfodreranno i col te l l i , fotto pe
na di perderé mezze le loro paghe ; nécorn-
batteranno , fotto pena dell1 intera paga ; 
che niuno polía fare fcomeííe , per la buo-
na o cattiva riufcita della pefca ; né coni' 
prare o venderé , con quede condizioni, in 
cafo che fi prenda uno o piu pefci , fotto 
pena di 25 fiorini ; che ognuno fi conten-
tera de' viveri ,e delle provifioni afiegnatc-
gli ; e che non accenderanno mai fuoco, 
candela , o meccia di notte o di giorno , 
fenza la Jjcenza del Capitano, fotto la ni | -
.defima pena,, 

Dopo la lettura di quefla regolazion? , 
la ciurma intera vien chiamata , a riceve
re i l regalo fol i to , avanti che fi metta al
ia vela , pon la ficurezza di un1 altra fora-
ma al loro r i torno , a proporzione del buon 
.efito della pefca . 

I I Capitano , in tale occafione , riceve 
da cento , fin a cenío cinquanta fiorini \ i ! 
piloto, da quaranta fin a fcííanta; ogni un-
cinante , da quaranta fin a cinquanta fiori
ni \ gli altri ufiziali , da venti la fino a tren-
tafei fiorini; i marinari piu vecchi, ven ti *, ed 
i piíi giovani, dodici, 

La flotta , che é compofia per Jo piu di 
navigl i , che portano da due fin a tre cento 
tonnellate , e da írentacinque uomini fin a 
quarantuno, fuole metiere alia vela ful prin
cipio d' Aprilc , e dirizzare i l fuo corfo all 
lióle d' Islanda , da 60 a 61 gradi di latitu-
dine; dopo di che, lafeiandole a Ponente , 
fi volge al N o r d , e naviga per l i gradi 73» 
7 4 , e 75 di lat. dove cominciafi a trovare i) 
ghiáccio» 

Per mezzo a qucgli enormi mucchi di 
ghiáccio , onde é ripieno tutto quel fito , 
eglíno principiarlo a fpiar le balene y ed ivi 
la maggior parte de'vafcelli ferma la fuá fo' 
gions per pefeare . <— Ma comeché i P6'01 

ib-
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fono piu grandi e piü pingui } fecondo ché 
í] va piü aINord , alcuni Capitani s'avven-
turano fino alia latifudine di gradi 8o , e 
82 4 Ogni vaícelití di trecento tonnellate , 
lia fcí barche, o fchifi , e ciafcuna barca fei 
tincinatori, cori cirique marinari per vogar-
]a . Ad ogni barca vi fono tre funi o ícan-
¿ño\¡ pefcherecci di tre polííCi di circonfe-
yenxa ; cinque de' quali ftan nel di dietrd 
¿el vafcello j e due d'avanti; le funi di die- . 
tro fanno infierne fei cento fadomí ( miíura 
di fei piedi ) , e c^l'aggiunta deH'alíre due ? 
880 . Se la biilrna va fott'acqua piu ptofoí>-
do, o corre piu pitre di fotto al gh;accio, 'la 
fuñe fi ha da tagliare 3 acciocché la barca non . 
le íi tirí dietjK) * • • \ ^ > 

L'iürumefito , col quale fi compie e fíni-
fce la prefa', é un ferro grande uncinato , 
odunrampone^ cinque.o fei piedi lungo, con 
la punta d'acciajo , in forma tnangolare f 
come la barba d' una freccia . 

L'uncinatore j o colui che tiene queft1 ar
ma, quandd ha veduto íl pefce, da un'eñre-
mita delia barca'^ dove egü é poñato ^ fca-
glia i l fuó ferro con quanto tía di forza con-
tro la fshiena delia balená; e fe hala fortu
na di pervadere la peile ed il grafio > e giun-
gere fin allá carite, iafciá poi gire una cor
da attaccata aH' urtcino j nelF efíremita delia 
quale v5 c una zueca fecca j che galleggiando 
íuiracqua fcuopre i l dintorno in cui íia la 
baíenai la quale fübito ch ' é colpitaj fi fortí-
merge al fondo. 

Se la bakna ritorná perrifiatare nell'ariá # 
T üncinatore piglia Toccafione di dargli un 
nuovo col pe ; fin á tanto che indebolcn-
dofi 1' animale per la perdita del fangue $ 
lianno gli uomini l5 opportunitva di avvicinar-
fegli 5 e fpignendo una lunga lancia a pun
ta d'acciajo íotto le fue branchie nel pettos 
£ per m t t z ú agr in teñ in í , cib finifee d'uc-
cidere 1'animale ; e quando íl cadáveres c(5-
mincia a fluttuare , ne recidono le pitrííe j 
e la coda, e legando una corda nel luogodov' 
era la codaj fan veniré h bakna al vafcello^ 
¿ove s' introducé ¿ 

Dacché han fatto prefa delia giufta o cort-
fueta (̂ uota di balene , comineianó a le-
yafdé i l graífo ^ e le pinne s cioé l* offo dé 
balena, 

A tal fine , fi folíevá fopra bordo la hd-
tena, t tienfi fofpefa fopraTacqua, per via 
«i due corde , 1' una legata attorno del fuo 
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eolio, Paltravicino alia coda; efottoilcar-' 
carne fian due barche, iv i pórtate per riceverc 
quel che per avventura ne gocciola. 

Fatto cib, tre o quattr'uomini calano fo
pra la balena i con una fpezie di ferri a'pie-
di , i quali l i difendono dall' isdrucciolare 
íopr effa. Comineianó quindí ad aprirla la
teralmente, evann'ingiu fin alia panda; ta-
gliandone via tutto i l lardo, odi l grafio, in 
pezzi di circa tre piedi larghí , ed otto lun-
g h i ; oltre i l grafio su i fianchi, ne taglian 
via parimenti que! delia gola , e del labbra 
di fotto , lafciando indietro tutto ií ma
gro. — Anprefío ne vengon'aU'oflb di ba
lena , che ne taglian con una accetta, fatta 
a tal uopo, dalla m.ífcella fuperiore del pe
fce j e lo fan su in fafíelli . Vedi PINNA . 
I I grafio e i ' ofíb procacciatíne cosí , quel 
che refta delía balená ^ lafeiafi per gli orfi ^ 
che rie fon ghiot t i ; del grafio liquefatto fi fa 
poi r o l i o . Vedi OLIO . 

Prodotto delia PESCA delle Balene in unan-
no < — Per determinare i l prodotto di quefia 
pefea , noi fcegíiam quelia del 10971 ch'é 
fiata la piu grande é la piü fortunata, che 
íiiai fi fappia: a cui aggiugneremo quella delT 
annd preíeníe. 

NelTanno l ó y j v i furono impiegati celt
io e nürtantafette vafcelli di diverfe Nazio-
n i ; tra'quali cento ventinove d' Ollandefí ; 
quaranta fette Amburgheíi ; due Svezzeíi ; 
quattro Danefi ; dodici di Brema ; due d'Emb-
den, ed uno di Lubeccá. 

Nel l ' anno prefente 1725* v i furono áu* 
gento e ventifei vafcelli ; de^quali 144 OI-
landefi ; 12 Ingleíi; 43 Amburgheíi ; 23 dí 
Brema; due di Bcrghen ; due di Flensburg . Le 
loro prefe furono le leguen t i : 

Nel 1(597* 

129 Vafcelli Ollandefí prefero 1255 
balene 

47 Amburgheíi 
2 Svezzefi. 
4 Danefi 

12 Bremani 
2 d1 Embden 
1 di Lubecca 

l n t u t t o í 9 7 Vafcelliprefem 
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Nel 1725. 

144 Vafcelli Ollandefi prefero 248I-
balene 

12 Inglefi 2 ' ^ 
43 Hamburghefi 4ó 
33 Bremani 29 
,2 di Berghen o 
2 Flensbur^hefi o 

I n í u t t o 2 2 6 Vafcelli prefero 349 

Le precie degli' Ollandefi nel 1097 pro
dil ííero 41344 g'an botti di olio 

Degli Amburgheíl 16414 di balena . 
Degli Svezzcíi 540 
Dei Danefi 1710 
Dei Bremani 3790 
D i quei d' Embdcn 28 

Le prede Inglefi nel 1725 produííero 
1000 botti d 'o l io j e 20 tonnellate di offo 
di balena. 

Ora calcolando la botte di olio a 40 fio-
ríni Ollandefi , o 2 / . 1 5 r. Inglefi , prezzo 
corrente nell' anno 1697 ^ i l prodotto totale 
della pefca di quell'anno afcende a, 175521 /. 
10 x. ílerl. — Quanto alie pirme, o fia Valía 
di balena, mettendolo a due mila peíi o lib-
bre per balena ^ e per ogni cento pefi 4 /. 
4^. ne provverranno 171233 i , che aggiun-
te alia prima fomraa , faa 3467 54 /. 10 s. 
delle quali la parte che tocca agli Ollandefi , 
iarebbe 228737 (. 

Suilo fteífo piede il prodotto della pefca 
delT anno prefente fi pub fácilmente deter
minare . Egli dtrcadera aflai da quello del 
1097 , che in realta oltrepafla grandemente 
qualunque akro che noi fappiamo ; ciafcun 
vafcello, un per 1'akro , ha prefo in queli' 
anno dieci bakne nell'anno preiente 
folo una balena -f- ; abbenché gi! Inglefi , 
piu fortunati del reílo , nTabbian prefe piíi 
di due per uno , Ma fi puo aggiungere, che 
le balene de 11' atino preiente eílendo piu-gran-
di e piu graífe che queliedel 1697 produííero 
una per laltra 40 botti di o l io ; e queU'altre 
fojo 33 bot t i . 

PESCARE , l 'ai to , o í1 arte di préndese 
i l pefcc. Vedi PESCE . 

Diltingacíi i l pefeare ^ per rifpetto al fuo 
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iñrumento , in quel cl>e faffi colla rete 
per l i peíci che vauno a frotte, o in feguen-
za ; e quel che faíii coll'amo , per l i pefci fo, 
l i ta r j . Vedi AMO . 

D i nuovo il pefeare fidifiingue, perrifpet-" 
to al fuo oggetto , inquel che faffi nelTacque 
íalfe , e queí delT acque dolci: I l primo pra-
ticafi per le balene , per 1c arringhe , per lo 
raerlu/zo , per lo fermone , per le perle,, 
per lo fgombero , e per altri pefci di marc. 
Vedi PESCA . L1 altro fi pratica , per altri 
pefci, cioé per i l luccio, per la trota, peril 
carpió , per la tinca, per la perchia , per l'albio 
olafca, per Panguille, &c. 

G l ' iftruraenti principali che s' ufano nel 
pefeare coil 'amo, fono la canna , la fetola , 
l 'uncino, od amo , e la mofea . Vedi cía* 
feuna maniera íotto i fuoi capi. 

I punti o le confiderazioni principali , 
ful le quali vería 1' arte del pefeare , fono Top-
portuna fiagione, i l fito , l'efca , e la mar 
niera d'appíicarla. Quel che riguarda claícu-
na di quefte cofe , ípicgheraífi qul da noi 
alLettore, nelle diveríe ípezie di pefcagionef 
quella principalmente che praticafi in In-
ghil térra. 

PESCARE // Carpió . — 1\ Carpió fi tiene 
generalmente per i lRe de'pefci d'acquadol-
ce. Egli é oltre modo añuto , e piu a lurr-
go di íuíti gii altri pefci , fe n' eccettuí 
Tanguille, vive fuori d'acqua . I I Sig. Ray 
ci afficura , che mOÜanda , bann' una fpe-
dita maniera d' impinguare quello pefee f 
foípendendo'o in upa rete dentro una Can
tina , e cibandolo di pane blanco e di lat-
te . Prolificano i fr/;/?;diverfe volte in un an
no y per la qual cagione rare volte tt ovia ni o 
i l malchio o la femmina fenza o nova , o 
latte . I I loro natural luogo é uno flagno ; 
nell 'ácque correnti di rado , fe pur mai , fi 
moltiphcano . I I farli grandi e graffi, é fa
cí 1c , quando lo flagno é baífo, nel me fe dT 
Aprile ^ e fi fa farchiando con un raftro di 
ferro tutt i i margini e lati dello ítagno , e 
feminarvi ftrame, o fieno . Verfo Tautunno 
ivi crefeera l'erba, che venendo poi ad eífere 
inondata, nel creleeré dello ilagno, ferve di 
pafeolo fingolare per cotefti pefci. 

Una eftreraa pazienza ricercafi per pefca-
re i l carpió , a caufa deirincredibile fuá ac-
cortezza . Ei fceglie per lo piu di ílar ne 
fiti piu profondi: Rare volte viene adefeato 
m teropo íreddo ; e nel caldo , fácilmente 
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ruoriio falla nel cogíicre i l tempo piu a pro-
pofito. Quando s'adefcano i carpj^ non v'é 
paura che non íi piglino . L'efca é i l vcr-
nie roflo, nel mefe di Marzo; i l vermedel-
la paglia, in Giugno ; edil grillo in Lugí ío , 
_̂  o o lio , e Setiembre . Si poííono anco pre
parare de' paftt opportuni per eíio ; come 
il miele ed i l zuccaro , ¡rapaílati affieme ; 
t gictati nell'acqua a pe/zi , alcune ore avan-
ti che vi mettiate a p efca re. I l miele, o la 
midolla di pan bianco in t in tavi , éparimenti 
un-buon parto y tx i \ carpió. 

PESCARE de Cnpitoní o muggini. \\ Capi
toné é un pe ice d' acqua dolce , che ha una 
teila grande. Va in frega nel mefe di Mar
zo, ed é aíTai forte, abbcnché di poca o niu-
na azione , cedendo in breve tempo , dopo 
che é colpito; e quanto é piu grande, tan-
ÍO é piíi chao . La fuá efca, é ogni forta di 
verme, o di mofea \ ma fopra tutto la tar-
ma gialla grande; cosí puré i l formaggio , 

Ja midolla deU' offo della fchiena d' un bue, 
&c. Ama un'efca grande , e di varié forte 
ad un ifteflb amo. Di buen'ora la mattina 
íi pefeano i capitoni con le lumache ; ma 
neirore calde del giorno fi fceglie quakh5 al-
tra efca \ e nel dopo pranzo ei 0 pefea nel ter
reno, con le molche. 

PESCA R.E /' Albio , e i l pefee tafea. V J i 
bia , e la lafca fon pefci molto fimiglian-
t i fra loro , nella fpezie riella grpffezza , 
nclla bonta, nel loro nutrimento opafeolo, 
neU'aíluzia , &c. pero l i aggiungiamo aílie-
me. Si adefcano con ogni forte d'iníetto vo
lante ; ma fopra tutto colla mofea di Mag-
gio, e con la fórmica volante ; con quella ne' 
mcíl d'Aprile e di Maggio ; con quefia ne' 
mefi di Giugno , di Lúglio , e d'Agoílo . 
Rare volíe ricufano 1' cica fulla fommita 
delf acqua , in una giernata calda ; ma quan
do fi pefeano fotto acqua , é meglio eífere 
qualche poco dentro il fondo o terreno . 
Per pigliare V albio d' invernó , V efca é 
un verme bianco con la tefta roíía grande, 
i l qual fi trova dopo 1' aratura ne1 terreni 
fabbionofi. 

PESCARE Anguille. •— V anguilla é un pe
fee d1 acqua dolce che ha quaíi la figura dí 
una ferpe : I NaturalilH fono ftati diviíi lun-
§a pezza nell1 opinioni, in quanto ai modo 
onde íi producon V anguille; fe per via del-
ja generazione , o della corruzione , come i 
yermi; o per mezzo di certe gocce di rugía-

da glutinofe, che cadendo ne' mefi di Mag-
gio e di Giugno fuile rive di alcuni flagni 
e fiumi, fono dal calore del Solé convertite 
in anguille. Quel l 'é certo, che non íi feor-
ge i l menomo fegno di feífo , o difFerenza 
in eífe. Abr. Myl ius , in un Trattato delT 
Origine degli animal i , deícrive un método di 
produrle con l'arte . Egli dice , che fe voi 
tagliate due zolle , coperte colla rugiada dí 
Maggio , e ne mettete una fopraT altra , 
col lato erbofo di dentro, e cosí V efponete 
al calor del Solé , su i raargini di un'acqua , 
in tempo di poche ore v i {'puntera di la un. 
gran numero á' anguille. — Le fpezie á 'an-
guille fono diverfe : Alcuni le riducono a 
quattro ; V anguilla argento , o b i anca ¡ la 
verdiccía ; un' anguilla un po' ñera , con la 
teda larga e piatta ; e V anguilla con pinne 
rofje . La prima per confenío unánime de' 
Natural if t i , égenera ta , e vivípara; e quan
do la picciola prole nafce dalla femmina , 
non é piíi grolla di un picciol ago . Vedi 
GENERAZIONE. 

L ' anguilla argéntea íi pub prendere con 
varié efe he ; particolarmente colla carne di 
bue fpolverizzata , co' vermi di giardino, colle 
budella della gallina , con altro pefee , con 
le interiora, &c. Ma pero che elle fi nafeon-
clono l ' invernó nel fango , fenza moverfi di 
la per fei mefi ; e la State non fi dilettano 
di fiar fuora il giorno ; il te rapo piu o p por
ta no di prenderle, é nella notte con attacca-
re una fetola al margine o lato del fiume con 
un amo che üia neü' acqua . Ovvero fi pub 
gittare una fetola a largo con varj ami aefea-
t i , e piorabati , con del foghero galleggian-
te, per feoprire do ve di a la fetola, la mat-
tma . La lafca ferve qui bene per efca , 
raettendo nella fuá bocea Tamo. -— Un'al-
tia ufual maniera di prendere anguille , íi 
compie di giorno , fervendoíi di una fetola 
forte, o di un amo aeícato con vermi orten-
fi , e cercando que' buchi e fiti, dovefoglio-
no le anguille nafeonderfi, vicino a'muiini , 
a'foftegni d'acque &c. dove ponendofi bella
mente f efca nel buco, con i ' ajuto cii un ba
ilón e fenduto, l'anguilla di certo s avventa 
al!' efca . — Un altro método di prendere 
anguille , é i l leguente.. . Si mondano alcuni 
vermi grandi da trote, e con un ago fi paffa 
una feta iutorta per mezzo ad efíi , da un 
capo all ' altro, prendendone tanti che fi pof-
fauo ravvo'gere dodici volte attoruo di una 



tavola . Leganfi forte colíe due eííremka 
¿ella feta, acciocché pendano in altrettante 
ftnella . Fatto cib s' attaccano tutti ad una 
corda forte , ed íii circa urí pugno e meizo 
al di fopra de'vermi fi ficca un piombino di 
pefo tre quarti di una libbra ; e faffi tener 
la corda ben forte appefa ad una groíía per-
tica : Pefcando con quefti neli'acqua rnel-
m o í a , Je anguille s' afTrettano a prenderfi alP 
eíca. Qaando voi credete, che rabbiano in-
ghioítiia , tírate su pian piano la fetola , e 
recátele fulla riva piu preño che potete. — 
A l t r i ufano uno fpiedo Ü anguilla con tre c i 
quattro forchette, o denti intaccati, e lo getta-
1)0 airavventura nella melma . 

PESCARE i l pe/ce Paffera , — La Faffera 
c un pefce piatto , di mare o di fiume , i l 
quale prendefi ne'mefi d'Aprile, d iMaggio , 
di Giugno , e di Luglio , in ogni tempo dei 
giorno ; in una corrente veloce , e qual-
che volta ancora nel cheto profondo . La 
miglior efca , fono i verm i rofli y e le 
vefpe* 

PESCARE // Ghíozzo. Queñi é un pe
fce picciolo ,di un guño diíicato . Va inf re -
ga tre o quattro volte nella State , e fi pa
lee nelle correnti, e su la gh iaja j fibuttan-
do ogní forta di mofehe : Ma fi prende fá
cilmente con un verme picciolo rollo pe
fcando vicino aí fondo, ed eífendo un pefce 
di bocea a facco non cosí di facile fcappa 
dail 'amo, quand'é prefo . Si puo pefeare i l 
gbiozzo con i l foghero a galla, e co i ramoneí 
íondo ; ower colla mano , con una fetola 
feorrente ful fondo i fenza fogliero o cofa 
alíra fimile . Efca a propofko , fono le ve-
fpe , e gl' inteftini del meríuzzo y e íi puh an-
che peícailo con due o tre ami a un ifteífo 
lempo ; lo che fa un bello' e utile fpaífo <• 
Quando pefeate ghiozti , v i gjovera agitare 
e rimenare la rena oghiaja con una lunga per-
tica ; i l che fa che tai pefer preño fi adunino , 
e s 'avventíno all'efca. 

PESCARE le Perchie . — La Perchla ha una 
fehrena aguzza ed uncinata, ell' é non mol
ió diífcmigliante da un porco ; é arraata di 
cure fetole , ed i fuor fianchi di groífe afciut-
te fquamrae : é vorace oltrc modo , e fio" 
della fuá propria fpezie; piü arditanlcnte an
cora , di quel che fa i l luccio . Rare volte 
crefee in lunghezza al di la di due piedi f 
Prolifica in Febbrajo , o Marzo; e s'acchiappa 
sil'efca piíí faeilmente quaBdo la primavera 
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é gia finita . L^ efehe piu opportuné , fong 
i l verme da trote, e le rane picciole; co
me puré i l verme del rovere, la vefpa , e f 
interiora del merluzzo . I I verme da trote 
debb' eflefe vivo , e attaccato alTamo nfí 
labbro fuperiore, e dee tenerfi quafi a galla. 
Se fi adopra la rana y fi deve attaccare a 11' 
ama per la pelle di una fus gamba . Quan
do i 1 pefce acchiappa 1' efca , non eífendo 
di que'pefci , che han la bocea a facco i 
dee aver agio e íempo per' ferrare i l bocco-
ne. I I miglior luogo da pefeare la perchia ^ h 
dove 1' acqua vortica nel fuo riñuíío , e ítí 
un fondo di ghiaja. 

PESCARÉ i l Luccio. — I I Luccio fi ñiraa 
quafi i l tiranno dell'acque dolci: Per comu-
ne confenfo de' Naturaliñi y egli é fra tmti 
i pefci, quello che vive piu a lungo . Piü 
grande che trovafi , tanto piíi duro cibo 
cgli é ; e si vice verfa Queflo pefce noií 
nuofa mai in fegüenze , o frotte , ma va 
fempie íolo ; eüendo molió rapace , e de
predando fin la propria fuá fpezie . Prolifi-, 
ca írt Febbrajo e Marzo . La miglior forta 
é ne ' fu imi ; della peggiore fon'i lucci degli 
ñagni , e de'laghi , o paludi . I I fuo cibo 
ordinario fono le rane , e qualunque altro 
pefce ch' egli poífa acchiappafe , oltre una 
certa erba fuá propria. 

V i fono due maniere di pefeare il luc
cio; con Tefca ordinaria ^ e con Tefca am
bulante < i0 . L'efca ordinaria é quella che 
fía fiífa in un certa íuogo , e che i l pefea-
íore pub lafeiare dietro a sé . D i queííá fpe
zie, la migliorey é qualche verme o pefce 
vivo ; come un ghiozzo, una rana , un aíbio y 
&c. Se i'efca é uit pefce, fi applica all'amo" 
peí labbra fuperiore; pofera attaccandolo ad 
una forte fetola ydieci o dodici canne íunga y 
legafi l 'altra eñremita della fetola a qualche 
pala ful fondo, o a qualche ramo á'alberoy 
vicino al folifo ricapito del luccio; di ma
niera , che la fetola paííi fopra la forcina 
di un baflone y collocato a tal uopo , eñia-
vi fofpefo 1' amo , con in circa una canná 
di fetola nell' acqua ; ma di tal maniera f 
che quando ií luccio morde T efca, la forcw 
na poífa cederé, e lafciargli tanta di fetola' 
che bañi per la fuá prefa , e per i l fuo 
ven tre. Se i' efca é una rana , fi deve i l fi
lo di ferro armato introdurre nella fuaboC" 
ca , e fuor per le fue branchie ; ed un« 
delle gambe s'ha da appuntare o legare fa" 
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pra la gíuntura íuperiore del ferro. — 2°. L ' 
¿fea ambulante , é quella che i l pefcatore 
getta nell' acqua , c conduce con una bac-
chetta, Cib íi f a c ó n una fpezie di carruco-
la ed una v i te , con cu.ifi lega , Nella íommi-
ta della bacthetta fi dee metiere un anello, 
perché vi feorra entro la íe tola: quefta j per 
due canne €d un quarto jungi dall' amo , 
¿ebb' e líe re di feta doppia , ed armara di fiio 
di ferro, la lunghezza di fette poüici : Sul 
fuílo del!'amo dee attaccaríi un pezzo lifcio 
¿i piombo, si che 1' efea del pefee aítbndi , 
fhe fara un ghiozzo coila íefta ing iu ; ele 
Voi fentite che íl pefee .acchiappa .1' efea , 
dategli tratto quan.to vuele per gi l (ene coil' 
efea, ed inventrarla: Poícia dategli una v i 
va ícoíía . •— A pefeare coll'-efea moría , fi 
adopera una rana gialla 9 o un albio , od 
una lafca , ¡unti con gomma di íaíTo , di-
fciolta nell'.olio nardino ; e quefta fi gi t ta , 
do ve i l lúcelo bazzica . Dopp d' averia la-
feiata per un poco ful fondo , fi tira alia 
fomtnita, e cosí contro la corren te; e pre-
11 o vedralü j l lúcelo afFrettatamcr.íe correr-
gli ,dietro per acchiapparla. Queíio p,efce s' 
adefea forte e jmegtio aííai nelle ore dopo 
pranzo, .nell'acqua chiara , con un Jeggier 
venticello, da mezza State , .fin al ñnzá tW 
autunno; ra a iielt5 invernó , per . tuttel 'ore 
del giorno; e nella primavera cgli acchiappa 
1 efea affai piu yolentieri Ja raattina, o lar-
¿i la fera^ 

PESCARE Í>/<^.. — 1.^ Lafca non h mi 
pefee dilicato , ma infulfo, anzi che no . 
Que i de'fiumi fono piü flimati , che quei 
•de'ílagni o laghi , abbenchc gli ul t imi fie-
no piu grandi. Prolificano verfo la meta di 
Maggio, 

Per pefeare le lafche in Apr i le , i vermi 
fono efea a propoíito ; ra a nella State fon 
efea mi^liore le chiocciolette o lumache 
bianche , ovver' alcuni iníetti volanti, L'efca 
ha da e fie re fempre foí t 'acqua, imperocchc 
que fio pefee non vi fi avventa mai fulla fom-
mita . Al t r i adoprano una mofea di Mag-
gio, in tale ílagione, con buona riufcita . 
In autunno fi ufa una certa paftura , fatta 
colla midolla di pane bianco , e macinata 
con un poco d' acqua, riducendola coile ma-
" i in una dura pafta , che fi colora íuperfi-
cialmente di minio . 

PESCARE le Tinehe. •— La Tinca é un buoti 
pefee d' acqua dolce , che ha piccioliíiime 
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fquamme , ma grandi e lifce pinne , cotí 
un circolo rollo attorno degli occhi, e una 
picciola barba péndula di qua e di la del ¡a 
bocea . Si diletta piü di fiare fra i ' erue ÁC 
íUgni , che ne'limpidi iiumi ^ e pafcola nelF 
acqua fporca , Dícefi che i l fue limo vifeo-
fo , ond'^ coperta , abbia unaquaika fanati
za per ! i peíci feriíi , donde elia vien chia-
mata i l Medico depe/ci . Quando i l carpió, i i 
juccio, &c. fono infermi, trovan íollievo fre-
gandofi contro l a T m ¿ / . 

La fiagione di prendere queflo pefee, ,é ií 
Giugno, Luglio, ed A gofio , per íempo la. 
mattina, o tardi ja fera, ed ^nche per tat-
ta la notte, neüa parte piii cheta del! acqua . 
La fuá :efca é un verme grande roffo, ja cui 
s'avventa furiofamente, fe é prima ammoi-
Jato nella pece liquida. Ama anco tutu :„ 
forte di pafte imprégnate con olj di forte otio-
re , o di pece liquida : ed anco una nafit 
i i i pan ñe ro , e miele.. 

PESCARE /¿'JVorí'. La Troí^ é un pefee di-
licato .d' acqua .dolce , chiazzato di roffo e 
di giallo , che va in frega ne'rtiefi d' Otto-
bre e di Novembre ; Jaddove tutte 1' altre 
fpezie vi van no nel íempo caldo di State , 
V i J o ñ o .diverfe fatte di quefio pefee, tu í -
te pregevoli ; ma le migliori fono le trote 
roííe e gialle; ,e di quefle, laferamina, che 
ü diftingue per la íefla piii piccoia * yiea 
preferita . Si conofee che fono ftagio.nate , 
dalla loro groífa fchiena il che pub fervi
re di regola anche pegli altri pefci. Tu t to 
r invernó fono .aramalate , magre , e raen 
falubri , e bene fpeíío pediculofe , o impi-
docchiate. A l f avvicinarfi. della primavera , 
ftbbandonano le aeque profonde , e che te , 
ritirandoíi ne'fondi ghiarofi , contro i quali 
d i continuo fi fregano, finché fi fon libéra
le dai loro pidocchi , che fono una fpezie 
d i ve rmi , con te fie grandi. D'allora in ap-
p re lío amano di fiare nelle ra pide corrent í , 
afpettando di pafcerfi di mofe he , e d' altri 
ve rmi , de' quali fono ghiotte , e che fono 
appunto l ' eíca , con cui fi prendono . 

Ouanto alie mofehe da efea per pefci , ve 
ne fon di yjaturali, e queíle fono innumerabi-
l i , ed anco d i anifiziali e fattizie, in .uío ap-
preífo i pefcaíori, Vedine a dilungo fotto 1'Ar-
ticolo MOSCA Fifcatoria. 

PESCE ? ncila Storia Naturale., é un animal 
che vive nell'acque, come fuá propria abita-
zione. Vedi ANÍMALE , 

I N a -
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I Naturalifti oflervano nella ñruttura <3e* 

pefci , e nella loro ccnformaiione all' eie-
rnento in cui han da vivcre , una íoroma 
e mirabil fapienza del Creatore. >— I loro 
corpi fono veítiti e difefi nella migliorma-
niera , con fquame o gufci e concbigÜe , 
proporzionatamente al loro vario ñ a t o , ed 
ai pericoli a'quali fon efpoíli, ed al moto 
o alia íunzionechehannodacompiere• Vedi 
CONCA. 

I I centro di gravita é poílo nella parte 
del loro corpo piíi cpportuna per nuotare ; 
e la loro figura é la piu cómoda per faiTi 
ílrada nell'acqua, econfonaallc rególe geo-
metriche. Vedi NUOTARE. 

Hanno di ve ríe parti lor peculiar!; come 
je pinne, od ale che fervono ad equilibrar-
i i , e tenerli d i r i t t i . Vedi PINNA . — Ol-
traccio, hanno una vefcica d'aria , che 11 
rende atti ad alxarfi ; ed afFondare ad ogni 
al te 77a dell' acqua , come vogliono . Vedi 
ARIA . •— Han le branchie, colle quali re-
fpirano, íiccome gli snimali terreÜri hanno 
per i l medtfimo ufo i polmoni. Vedi BRAN
CHIE, e RESPIRAZIONE . 

La coda de' pefci é 1' iftrumento del loro 
moto progreííivo , e ferve a farli avanzare . 
Vedi CODA . 

I W o c c h i fono in modo particolare for-
mati , acciocché poflano corrifpondere a 
íut te le convergenze e divergcnze de' rag-
g i , che le variazioni del mezzo acquofo , 
e ie lor rifrazioni cagionar pon no ; per lo 
che raífomigliano gran íatto agli occhi de-
gli uccelli. V e d i O c c H i o , CHOROIDES, ed 
UCCELLO . 

Si diftinguono i pefci in marini, oüacqua 
faifa , pifccs mar in i ; come la ba'ena, i ' ar-
ringa , lo sgombero , &c . in pefci di fiume 
© d' acqua dolce , pifces fluviales ; come i l 
luccio, la trota, &c. e pefci dijiagno, o la
go, come i l carpió, la tinca, &c. a'quali íi 
poííbno aggiunger quelli che vivono indiflfc-
rentemente nell'acqua dolce, o nella falata, 
come i fermoni, lecheppic , &c. 

Ve ne fono anche di una fpez.ie anfibia 
che vivono nell'acqua, e fulla térra né piu 
né meno; come i l cafloro, la lontra, &c. 
Vedi ANFIBIO . 

Ariftotele , e con eííb i l dotto moderno 
M . Willoughby, piu aecuratamente diíHn-
gue i pefci in cetaceí , cartilaginofi , e 

f fmofi . . 
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Quei dell» fpez'se cetácea, fon anco detti 

bclluie marinez , hanno polmoni , e refpira-
no a modo de'quadrupedi; fi copulano pa. 
rimente com'efí^i, e concepifeono, e partorU 
feono,prole viva , cui pofeia allattano . 

Quei della can'dagimfa fon prodotti da 
uova grandi , come gli uccelli ; e queíVuo-
va fi mandan fuori dal ventre come purquellc 
degli uccelli. 

Quei della fpetie fpinofa fono a1tresi ovi-
pari ma le lor uova fono piu picciole , 
ed hanno fpine su e giü nella loro carne per 
fortificarla . 

Willoughby crede che farebbe piu a pro-
pofito dividere i pefci in quei che refpiram 
con polmoni , e quei che refpirana con bran
chie $ ed apprcíío, fuddividere i fecondi non 
in cartilaginofi , e fpinoíi , ma in vivipari 
ed ovipari, 

I vivipari , che refpirano con branchie , 
fon da lui íuddivifi in lúnghi\ tra' quali fo
no i galei, ed i canes , od i pefci lupi , e i 
pefci can-i: ed i larghi, come la paítinaca, 
la raja , &c. le fuddivifioni di ciafcun de' 
quali trovanfi nel Capitolo del fue Libro, 
dove tratta áe pefci cartilaginofi in genere. 

Gli ovipari che refpirano con branchie , 
fono i piu numerofi ; e quefti ei gli fuddivide 
\n pefet p ia t t i , o fchiacciati '•, ed in quelli che 
nuotano colla loro fchiena diritta , o ad angoli 
retti eóll' Orizonte . 

La fpezie áe pefci p ia t t i , chiamata comu-
n emente plani fpinoji^á'iviácñ in pifces quadra-
t i , comei rombi , e le paífere; e longiufctdi ^ 
cómele folea, oíogliuole. 

Quelli che nuotano colle loro fchiene eret-
te , fono o lunghi e lifci , e fenza fquam-
me, come 1'anguilla ; o piü corti e meno 
l i f c i ; e quefii od hanno un fol pajo di pin
nas alie lor branchie, che chiamanfi orbes, 
e congeneres ; ovver ne hanno un altro pa-
jo fulla panela ; la qual ultima fpezie da 
lui fi fuddivide in due . — 10. Quelli che 
hanno pinne non fpino fe fulle loro fchiene , 
ma molli , e fleífibili ; 20. quelli che 
hanno fulla loro fchieHa pinne pungenti e 
fpinofe. 

Quei pefci che hanno pinne molli e flef-
fibili fulla fchiena fi poíi'ono dividere in 
quei che ne hanno iv i tre, due, ovver una 
fola. Non a l t r i , che gWafelli, han tre pinne 
fulle loro fchiene. 

I pefci con due pinne fulla fchiena j fono 
Ji 
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Vi tmt t ace í , cioé dclla fpezieddle trote; o i 
gobioniti, o della fpezie de'ghiozzi. 

I pefri con ung ^0'a pinna teñera fono di 
tre forte. —• Della prima, eglino hanno una 
]Unga pinna continuata , dalla tefta fin alia 
coda, come l'hipparus di Rondelczio, &.c. 

Della feconda, han le pinne o ale corte, 
e fituate appuníino nel mezzo della fchie-
na ; e quefli fono o marini , come V zxúfk* 
ghe; o fluviatili, come quelli che noi chia-
íüiamo pefci di boua a facco ; come i l carpió; 
]a tinca, &c. 

I pefci che hanno pinne Jpinofe e dure ful
ja fchiena , fono di due fpezie . — i 0 . Quel
l i che hanno due pinne fpinofe ; ne' quali i 
raggi anteriori deíle pinne fono fempre fpino-
í i . — 2o. Quelli che non hanno ivicheuna 
fola pinna fpinofa * 

JPESCI Inglefi, fecondo i l catalogo di Wíl-
loughby, fono i feguenti. — 

I . Della fpezie lunga canilaginofa noi ab-
biam, i . i l Canit carcharias, o lamia ^ o fia 
i l lupo blanco. 2. Galeur glaucus Rondeletii, 
i l lupo cerúleo. 3. Canis galeus Rondeletii , 
chiamato nella Cornovaglia a tope . 2, Ga
leus acanthias five fpinax , i l cañe fpinofo. 
2. Galeus feu múflela Uvi s , i l cañe l i fcio, 
o non fpinofo. 6. Catulus major , vulgo ca
nícula Arijlotelis , i l cañe afpro , chiama
to in Cornovaglia the bounce . 7. Catulus 
minar. 

I I . Della fpezie piatta cartilaginofa , ab-
biamo 1. la Raja Uvis undulata , lo fqua-
dro . 2. Raja clavata , neli1 Tnglefe thorn-
back . 3. Rajrt afpera nojiras , Ingl. white-
horfe. 4. Squatina ) o fia i l pefce angiolo, o 
moñaco . 5. Rana pifcatrix , pefcebotta , o 
diavolo marino . 

I I I . Della fpezie piaña fpinofa , i .Rkom-
bus maximus a/per fquammofus , chiamato 
in Inglefe ,íar,¿íJí, obren, Rombo. i .Rhom-
bus non aculeatus fquammofus , in Cornova
glia detto the Lug-alefe. 3. Pájfer Bellonii . 
4- Faj¡zf afper five Jquammofus . 5. Paffer 
fluviatilis five amphibius . 6. Hypoglojfus 
Rondeletii . 7, Bugloffus , o folea , I3 fo-

W- Della fpezie ti anguille noiabbiamo, 
1. Lampetra major, la lampreda grande. 2. 
Lampetra parva, e fluviatilis, i i lampredot-
t0 - 3-Anguilla, T anguilla comune. 4. Cc«-

, i l grongo . 5. Ammodites Gefneri, Tan-
guiila di fabbia . 6, Gunmllus cornubienfis , 
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the butter-fish . 7. Mujlela vulgaris Rondi' 
l e t i i , i l ghiozzo marino. %. Mujkla fluviati
lis . 9. Lupus marinus . 10. Alauda non cri-
fiaía , l'allodola marina, chiamata in Cor
novaglia mulgrancck , e bulcard . 11. ¿[lau
da criflata , V allodola di mare creítata . 
12. Liparis Rondeletii . 13. Gobio fluviatilis ^ 
in Inglcfe bull head , teíla di toro. 14. Scorpa-
na Bellonii f imi l is . 

V . Della fpezie de1 pefci che mancano del 
pajo di pinne del ventre , abbiam , 1. Mola 
Salviani , i l pefce del Solé , 2. Acus A r i -
fiotelis fpedes major . 3. Acus Arijlotelis 
congener , 4. Xiphias feu gladius pifáis , i i 
pefce fpada. 

V I . Della fpezie non fpinofa de' pefci , 
con tre mclli pinne non fpinofe fulla fchiena , 
abbiamó 1. Afellus vulgaris major , i l mer-
luzzo . 2. U n altro merluzzo , á t t lowhit ing 
pollack. 3. Afellus niger. 4. Afellus lufcuí * 
5. Afinus antiquorum , una fpezie di bac-
cala . 6. Afellus mollis major , i l cefalo o 
muggine. 

V I I . Della fpezie mn fpinofa , con folo 
due molli pinne fulla fchiena , fi trovan fra 
noi I . Merlucius, 2. Afellus longus , ^ i l bac-
cala. 3. Thynnus , o thunnus , i l tonno , o 
sgombero fpagnuolo . 4. Scomber, lo sgom-
bero. 5. Thymallus, T ombrina . 6. Albula 
falmoni fimilis . 7. Albula harengi-formis . 
8. Salmo, i l fermone. 9. Salmuius, i lpic-
colo fermone . 10. Salmo grifeus. 11. Trut-
ta fabmnata . i z .Tru t ta lacujlris . l ^ . T r u t -
ta fluviatilis duum gemrum , la trota . 14, 
Urabla minar Gefn . 15. Carpió lacus Benaci, 
i l carpione del Lago di Garda . ló.Eperlanus 
feu v i o U , una fpezie di cefalo . 17. Gobius 
niger, i l ¿hiozzo marino. 18, Lumpus Arh 
glorum . 19. Catapkraclus Schonfeldii , nel 
Ponente d'Inghilterra , un pefce chiamato, 
cañe . 

V I I L Della fpezie non fpinofa , con falo 
una pinna fulla fchiena, v i fono, 1. Harén' 
gus, Tairinga . 2. Harengus mincr , la fa-
racca , cbiamáta anco caichis. 3, Encraficho-
lus, l'acciuga . 4. Aloja ¡eu rlupea , la chep-
pia, o laccia, o madre delle arringhe . 5.^?'-
dina, che non é a'tro che i l feto di un'arrin-
ga. 6. Acus vulgaris, pefee-corno . 7. Stu-
r io , lo fiorione. 8, Lucius, i l iuccio. 9. Cy-
prinus , i l carpió . 10. Cyprinus latus . i r . 
Tinca , la tenca . 12. Orfus Germanorum . 
13. Capito , feu cephalus , 14. Bar bus , i l 

S s bar-
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barbo. 15. Leudfcus , T albio . 16. Ruti-
h s , feu rubeliio i i l peíce lafca. 17. Albur-
nus. 18. Cobius fliiviaúlíí. 19. Cobitesflu-
niatilis barbatula . 20, Variuí feu phoximus 
Ixvis . 

G l i ul t imi dodíci di quefli fono chiama-
t i malacofiomi , o < pefci di bocea fatta a 
otre o facco j perché non hanno denti nelle 
lor mafcelle. 

I X . Della fpezie fpinofa , con due pinne 
fulla fckiena ; deile quali la piu avanti é 
aculcata , noi ahbiamo 1. Lupus. 2. M u g i l , 
i l muggine . 5. Gurnandus grifeus . 4. H i -
rundo Aldrovandi . 5, Cuculus Aldrovandi . 
6. Lyra prior Rondditii . 7. Mullus major . 
8. Draco five aransus Plinit , pefee ragno . 
<?. Trachurus. 10. Perca fluviatilis, la perchia . 
11 . Faber pifeis, pefee di S. Pjetro, 

X . Della fpczie aculeata^ con fol una pin
na fulla fchiena, i cui raggi fono altri ípi-
nof i , altri rnolü vi fono , 1. Aurata , la 
teña d'oro. 2. Pagrus . 3. Turdus . ¿\. Per
ca fluviatilis mi ñor , feu aurata . 5. Pifeis 

MC ule ai us vulgaris feu pungitius Alberfi. 6.Pifeis 
aculeatus minor, 

X I . Della fpczie cetácea , coníiamo fola-
mente, 1. la Balccna Britannica antiquorum ^ 
che fembra eíTerfi oggidi partirá da' noflri 
anari ^ e appena fappiamo quale fpezie di 
pefee íi foííe , 2. BaUna vulg. Rondeletii , 
Ja balena che alie volte fi trova gittata ful-
Je noíire Cofle , o che monta ne'noftri fio-
m i . 3. Delphinus antiquorum) ilDelfino,che 
qui inolto di rado , raa pero fi vede qualche 
volta. 4. Phocana, chiamata da Schonfeldio , 
i l Dolfino Settentrionale, 

Jl PESCE , per rapporto al Commercio , 
fi difiingue in feceo¡ concia , e meffo in fálamo-, 
j a . Já la te , verde, e rojfo. 

íi pefee fecco, é queilo che fi falaefecca, 
o col calore del Solé , ocolfuoco. Tal i prin
cipalmente fono i l merluzzo, lo fiock-fis, l'ar-
ringa , e Ja faracca , 

I I pefee verde, é quello gia falato, eche 
non olíante rimanc umido, come il merluzzo 
verde, o frefeo . 

I I Pefee meffo in falamoja, é quello che fi 
e boliito e macerato in una falamoja, fatta 
di fale, d'aceto , &c. come il fermone , i l mer
luzzo, l'arringa, lo sgombero , la faracca , 
TacciDga, ;ed a l t r i . 

I I Pefee rojfo , é qualche pefee frefeo , 
arroílito fulla graticola , pofeia fritto nell' 
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olio d1 olive, e imbottato con un liquore 9 
propofito, come nuovoolio d 'ol iva, aceto 
fale , pepe, gherofani, e fogiie di lauro ? o 
d'altre erbe. I I miglior pefee che cosí prepa-
rafi , é lo ftorione, e i l tonno . 

I I PESCE, confiderato come cibo, fa un 
capo confiderabile nell'imbandimento di una 
íavola; cd i l moltiplicare , o allcvare , nu
triré , prendere , &c . i l pefee fono articoli 
che riguardano un'arte particolare di non leg-
gier momento neU'economia della cafa edegli 
ort i di un gentiluomo. 

Qua fi riferifeono i viva] , le pefehiere, 
cd altri ricetti da íenervi pefci , che fi pof-
fono vedere a loro luoghi. Vedi PESCHIER A , 
V l V A J O , &C. 

Alcune rególe generali ful medefimo fog-
getto , non faran qui foríe difeare al Let-
jtore . 

Quanto alia Generazíone e Moltiplicazione de1 
PESCI , la qualita dello fiagno, dell'acqua, 
&c. a propofito per tal fine , difficilmente 
fi pub determinare per mezzo di alcuna 
circoflanza ., o regola : Imperocché alcuni 
íhgni che facean moho attendere, l i feor-
giamo poco profittevoli in queflo contó . 
Una delle migliori indicazioni di uno fia-
gno da tenervi e moltiplicarvi de' pefci , é 
quando in eíío v i ha buona copia di giunchi, 
e zolle erbofe attorno di efio, con de'fondi 
arenofi ; quali fogliono effere l i fiagni da ab-
beverare i cavalli : Di maniera che quando 
in un'acqua tale prendefi a moltiplicarvi de' 
pefci, in breviffimo tempofi arriva ad empi-
re o fornire tutt'una contea con gittarvi po« 
chi pefci dcll' uno edell'altro feíTo, e.gr. ám 
o tre di ciafeuno. 

Le anguille c la perchia fono di ottimo ufo 
per reprimere la foverchia abbondanza del 
fes ; imperocché depredano afíai 1' uova ed il 
femé del pefee prolificante, e probabilmente 
ne diñruggono la fuperfluita , 

Quanto al luccio, alia perchia , alia tinca, 
alia lafca, fi ofíerva che moltiplicano quafi 
in ogni acqua, e a dismifura; folamente le 
anguille non fi moltiplicano nelle acque 
chete che fono fenza forgenti ; ed in tali 
aeque non fe ne trovan mai , né vi crefeo-
no ; fe non fe vi fi gettano . Ma dove vi 
fon delle forgenti , non v i mancan mai , 
benché non vi fi mettano : e quello che 
piu di tutto h flrano, niuna perfonahaper 
anche veduto in un'anguilla i l menomofe-

gno 



rtio di propagazlone, o per femenza , o per 
I1 uova ; cosí che fe in fatti fi genenno e mol-
tiplichino e comefiproducano, f o n o q u e ü i o -

i del parí ofcure , e non mal per anche deci-
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ni 
fe. VediGENERAZIONE 

Quanto a l nutriré od alimentare t i FESCE , 
vnolfí avere le feguenti oflTervaxioni Í _ 

1. In un ricetto d'acqua , o fia v iva io , 
tren'ta o quarama carpj poííono mantenerfí 
da Ottobre fin a M a r i o , fenza cibarli; epe-
ícando con tramaglie e d'altre guife in Mar
zo ed Aprile , voi potete avere dalle voflre 
acque grandi , quanto baila per rimettere e 
fuppüre i p'íccolí v iva j , ed altti minori fer-
batoj da pefce : ma non íl dee omettere di 
dar del nutrimento a' pefci per tutta ía State , 
da Marzo fin a Ottobre , cosí coíknteraente 
come fí nutriíce i l poliame ; e ció ridonder^ a 
buon profitto né piü né meno. 

2. La coftanza c la regolarita nell'ali
mentare i l pefce 1 contribuifce gran fatto aí 
lor- buon appctito } ed alia loro doviziofa 
propagazione. 

5. Ogni forte di grano bolíito, é a pro-
pofito per nutrirli ; ra a fpezialmente i ce-
c i , o p i f e l l i , e 1'orzo , piftati groffi : í gra-
íil un po' macerati , quafi per farne bira f 
finché fon frefehi , e dolci , fono moho a 
propofito; raa uno flajo di malt , od orzo 
franto fara altrettanto e i l doppio di buon 
tftetto, che due di femplici gran i . De ' t r i -
íelü di pane, ed altre bricciole di una ta
cóla macérate ed ammollate nellegoccioia-
ture de'cannelli di bira forte, fono un cibo 
eccellente per l i carpi« 

V i é una forte di cibo per l i pefci i 
che fi puo chiamare accidéntale , e che fa 
cgual profitto, che quaíunque altrogia pre
párate e provvifto; e quefti é , quando i rf-
cettacoli d' acque cd i canali ricevono le 
dilavature de'prati , dove foglion pafeolare 
beftiami, o mofte pecore, con che l'acqua 
s'impingua, e diventa idónea a nutriré mol-
to maggior numero di carpi che d' altra 
guifa non fi farebbe . Ed in oltre lo íierco 
the cade dal beítiame i l quale fi ferraa nell' 
acqua nel tempo caldo , é ahresi un grande nu
trimento al pefce. 

I I miglior cibo per far veníre de' lucct 
ad una graífezza flraordinaria , é quel dell' 
anguufe ; e fenza d'eííe non fe ne vien a 
caPo ) fe non in lungo tempo . Oltre l'an-
gttilie, non fon paflo fpregevole de' pefci le 

plccole perchie. I I pefce abrarílo , gittatoia 
una pefehieradi lucci , moltiplica oltre mi fu
ra , e ferve a mantenere í lucci, i quai col pa-
fcerfi di quello, non lo lafeian foverchio em-
pire V acque * 

I lucci in tutte T acque di corfo, ed í carpi 
in acque fcarfe di forgenti , fe fi nutrifeono 
t pafeono in certi tempi , faran capaci di 
venir su, e prendere i l cibo quafí dalle vo-
flre mani . 

I I miglior fito da pafcere W pefce > é ver
ía la bocea dello fiagno, alia profondita di 
circa mezza canna j ímperocché cosí i l pro
fondo fara ten uto ehiaro e netto ; i l cibo 
gittato nell'acqua, fenza aítro impedimen
to , cogüeraffi dal pefce , e non fe ne per
derá niente . Cib non oílante s' han diverfe 
invenzioni per amminiflrar loro cómodamen
te i l cibo, e fpezialmente quelde'ceci; co
me farebbe una tavola quadratá y che calafi giit 
con del cibo íbpra 

Quando i l pefce é nutrito ne' ricettí o 
fiagni piíi grandi , dove egli é in gran co
pia , i l grano d' orzo pifiato e bolíito , o 
puré i grani o femi frefehi , fono un cibo i l 
piíi opportuno. Cosí poííono nutrirfí i carp í , 
ed allevarfí, come fi fa de'capponi; e le t in-
che né piíi né meno * 

Quanto a'vantaggi che ridondano dal te
ner del pefce, oltre 1' imbandigion della ta-
vola, e qualehe guadagno di danaro , la vo-
ííra térra ne" viene ad efíere avvantaggiata 
e migliorata , cosí che realmente crefeera 
di valore per c i ó , e rendera piü per quedo 
verfo, che in quaíunque altro modo d' im-
piegarla : Imperocché fupponete un prato 
di 2 i . ílerl. per acre ; quattro acre ridotte 
in ftagno , renderanno ogni anno da mílle 
carpi nutriti e ingraífati , da'piii piccoli íin 
a ' p iü lungh i , cioé di 14, o 15 pollici i ol
tre i lucci , le perchie , le tinche , &c. i 
carpi fono di fácil vendita , e fe ne rica-
va bene fpefso da fei , fin a dodici folcji 
per uno , che in tutto afcendera a venti-
cinque lire 'f o fei lire , e cinque fcellini 
per acre. 

PESCI Reali , vedi l* Articolo REALI 
Pefci. 

PESCI nell5 Áflronomía , Vedi 1'Articolo 
PISCES ; 

Giorni d i PEÍSCE . Vedi T Articolo ASTÍ-
3SEMZA * 

PESCI , nell' Araldica , fono per fe fieffi. 
S£ z di 
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ói minor prcgio ib una coíta d 'arme, che le 
beflie, e gli uccelli, come poíleriori ch'efíi 
fono ncir ordine delia creazione : Fia fi no-
bilitano cosí dalle perfone o famigiie che l i 
portano, che fono preferibili a parecchi uccel-
l i j ed a molte beítie . 

Portaníi nell' arme i pefci in diverfe ma
niere 5 d i r i t t i , arcati , cileíi, íchiena a fe hie
ra , formón ra ti f un dall'aUro , in tr i a ligó
l o , &c. Quelli che íi poríano diri t t i , do-
vrcbbono chiamaríi hauriams . •— E quelii 
che fi poríano a traverfo dcllo feudo, najaras, 
o nnotan t i . 

PESC H I E R A , fe i ba tojo d' acqua per mol-
t ipl icarvij nu t r i r v i , e conferv.arvi á t p e j c i . 
Vedi PESCE • 

Per quefte Pefchieve, ííimafi da ognuno ? 
che fíen migliori que' fondi , che fono pie-
sii di forgenti , e facili a divenir paludofi : 
perché cosí i pefci dali' una parte aííai piu 
moltiplicano 5 e per Talü-.a difiicilmente ven
go» rabbat í . 

Eda cenfiderarfi altresi la íl tu a? roñe del
ia Pefckkra , e la natura delle correnti che 
entro vi eadono j come puré y che q nal che 
piccolo torrente la rinovi , o pur 1' acqua 
piovana che da'vicrai colü difeorre Aggiu-
gni che quelle Pefchiere k quali rkevono i ' 
Mtóidita e íe foziure letaminofe de5 eavalli, 
€ d' al tro beft-iame, fanveaire e piu grande e 
piu grafifo pelee. 

Nel fare una Pefehiera- r effervafee che rl 
capo O' principio fia nella piu baffa parte del 
terreno; e che la fcavatura o foíia del íofte-
gno , o delia porta che fi chiude ed apre fra l ' 
acque, abbia una buona e veloee eaduta ac-
ciocché non flia molió a- vuotarfi.. 

Se ¡&Pefehiera ha fei piedr d' acqua baila ; 
ma debbe eñere profonda oí topiedi , per rice-
ve re fe giunie di quakhc rio , e le pioggie che 
¥1 cadono^ 

Sarebbe anco di vantaggio che su i lati 
aveífe alcune fecchereHe, o baffi fondi , ac-
cioché v i fi poteífe i l pefee iníolare , ed ivi 
gittar F ova o la femenza ; olere cert-e bu
che , in aleuni ruoghi , certi margioi piu 
fcavati 3. radici: d' alberi', e deU^ifelette ; per-
abé fervono al pefee di riceíti . Coníiderate 
m oltre , fe la vofira Psfehma mol ti plica fo-
•verchio^- poiché , fe é cosí , non ne potre-
te ave re de5 carpj groíü r per lo foverchiar 
¿elF ueva . 

Per earpi; graadi. ferngre l ílimata: mi-

P E S 
glíore una Pefehiera da folo ufo per vhto , 
cioé dove i pefci crefeono , ma non mol
tiplicano 'y e per fare che una Pefehiera da 
moltipücare o generar pefci diventi una Pe
fehiera da v i t t o , oífervate quale quantitadi 
carpí ella pub conteneré . Quincli gittate-
vene o tut t i match i , o tutti femmine ; 
coa quefto in breve avercte de' carpj egran-
di , e gioífi oltre riaifufa . Cosí col gittar-
vene íolo di un feíío é rtopofííbUc in cer-
to modo che creícano ; con tuíto cib veg-
giamo che ad onta di queila cautela le laíchc 
moltiplicano, 

Rilervate alcune acque grandi^per l i quar-
tieri del pelee, donde poííiate prervderne , 
o dove poíiiate gittarne ogni quantita . 
Abbiate pur d t 'v iva j , od altre acque aufi-
harie , cosí ene poíiiate trafportare parte del 
pe ice di un' acqua IR f akra \ e si , non 
perderé tjmpo ne! far erefeere i l pefse r 
ma impiegar 1'acqua j come faíe delia voftra 
térra , coi maggior prefi í to. 

Oífervate bene i terreni, o fondi , e tro*-
vate qualche diícefa fra i co l l i , di maniera 
che la coi rente dell'acqua vi fia faeile : Se 
vi é qualche impedimento per giudka-rne y 
cogliete i1 opportunita , dopo qualche im-
provifa pioggia, o dopo lo sfacimento del
le nevi , e v' aecorgerete per qual verlo 
i l fondo vada ; iraperocebé 1'acqua fuo-l pren
dere la vera diícefa , e córrese alia piui 
dritta. 

La eondizione de! luego dee deíerminarr 
k quantita di fondo da eífere coperto. Pee 
efempio noi ci poffiam- proporre in tutío-
15, aere ,- in tre Pefchiere, o rioettacoli j od: 
©tto acre in due y e non meno : E quefte 
Pefchiere devano eífere collocate ana al di fof 
pra ckiral t ra , cosí che la punta delia pi-bf 
baífa quafi' arrivi al capo , od al margine 
delia luperiore j U che fa- bel veckre & f 
di profitto . 

PESO 5 Gravité , Pondm r nelía Fifiea ? 
una qíaalita ne'corpi nat-urali , per cui- ten-
dono verfo all' ingia , © verfo i i centro de!" 
la térra . Vedi CORPO 3 DISGESA- , TER-

Ovvero , i l pefo fí pub definiré , in una? 
maniera meno iimitata, una potenza ineren-
te in tut t i i corpi, per cui Endono a- qual
che punto comune , chiam-ato W-centro digr*' 
vita ; e cib con maggiore o con minore ve-
lacita t fecondo che fono piu o meno den-
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mexxo cui pervadono é plii 

Vedi CENTRO , DENSI-
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all1 altro come 
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2295667 , 

o meno raro 
T &c« 

N t l l ' ufo comune della ling.ua , pefo , e 
pfavhci, fi conílderano come una fteffa cofa . --
Nuilactimeno aleuni Auton V! fan qualche dif-
fe ronza • e tengono che la gravite) í o la mente 
cípnma un mfuf , o sforzo a diícendere 5 ma i l 
pefo, un'attual difcefa-

Tuttavoka v'é campo per una miglior di-
íl inzione. — In fatt' ^ p ía concepire h gra* 
vita per una qualita inerente nel corpo ; ed 
i l pefo-, per 1'i'fteffa qualiia, che fj difpiega , 
od opera centro un oñacolo , o d'altra guifa . 
Vedi QU ALITA' , &c. 

Quindi i l pefo fi pub diilinguere , come 
la gravita, \n ajjoluto efpecifico . Vedi GRA
VITA' . 

I lCav . Ifacco Neuton dimofira, cbe ipefi 
di tut t i i eorpi a diftanze eguali dal centro 
della térra fono proporzionali alie quanti-
tadi di materia che ciafeuno contiene . 1—• 
Donde fegue che i pefi de' corpi non hanno 
alcana dipendenza dalle loro forme figu
re , o teíture \ e che tutt i gli fpazj non lo
ro egualmente pieni di materia . Vedi 
VACUO . 

Di qua pur fegue, che i l pefo de IFi ík 

dal 

ffo 
corpo é differente , fulla fuperfízie di diíFe-
renti parti della térra; a cagione che la fuá 
figura non é una sfera, ma uno sferoidt 
PÉNDULO. 

La legge di quefta diíícrcnza ^ daffi 
medefimo Autere nel feguente teorema. — 
3, L'aecrdeimento di pefo, fecondo éhe voi 
3, procedete daH' Equatore ai Pol i , é a un di-
„ preffo, come il feno verfo del doppio della 
„ Latitudine; o,, lo che coincide all'ifteffo , 
5, come il quadrato del feno retío della La-
5, t i tudine65 

Laonde , poiché la Latitudine di Parigi é 
48o 50'', quella di un luogo fotto TEquato-
le 00o 00' ; e quella di un luogo fotto i l Po
lo 90o oo' • ed i feni verfi de! doppio delle 
Latitud)ni fono 11334,00000 e 2coco , i l 
raggio effendo 10000; ed i l pefo ai Polo, é 
al pefo íott1 all' Equatore, come 230 a 229 *, 
e V eccefFo del pefo al Polo , a quello fotto 
all' Equatore , come 1 a 229 : Y eeceíío di 
gravita nella Latitudine di Parigi , a quel
la fotto l'Equatore , fara come i x H i U 
a ^229 , o come 5667 a 2290000 ; e per-
do m ú i pefi , in coteíti luoghi , faran 

no 1' uno 
2290000. 

Quindi pariraenti , ficcome le lunghezze 
de' penduli che compiono le loro vibrazioni 
in tempi eguali , fono come i loro pe/i ; e 
la lunghezza d' un péndulo, che nella Lat i 
tudine di Parigi vibra fecondi , é tre piedi 
Parigini, ed otto linee |« : la lunghezza di 
un péndulo, che vibra íecondi fotto I'Equa-
tore 3 decadera da un péndulo íincrono a 
Parigi, d' una linea , e d'una S/ooo111* parte 
di una linea . Phil. Nat. Princ, Math. Lib. T i l . 
p. 382, &c. Vedi PÉNDULO. 

Un corpo immeifo in un fluido fpecifica-
menEe piü leggiero' di eíTo , perde tanto del 
fuo pefo, quant'eguaglia úpéfo di unaquan-* 
tita del fluido dell' iíleffo voiume che eflo cor
po . Vedi FLUIDO * 

Di qua , un corpo perde piíi del fuo pefo 
in un fluido pih pefante, che in un piu leg* 
giero; e pereib pefa piu in un fluido piu leg
giero, che in un fluido piu peíante - VediGr^* 
vita SPECIFICA , 

Trovare i l pefo di una quamita di fluido t 
c. gr. del vino contcnuto in una botte . — 
Tróvate i l volume o la quantua del liquor© 
per le rególe del mi furaré , o fcandagliare 
le bot t i . Vedi SCANDAGLIO . — Sofpendete 
un pollice cubico di piombo ivi ,• per mezzo 
di un crine di cavallo \ e con una bilancia no* 
Sate i l pefo perduro * — Queíto fara il pefo di urs 
pollice cubico del fluido. 

I I perché eflendo , in un fluido omoge-
neo , i l pefo proporzionale alia mole od al 
volume 5 il pe'o del fluido troveraffi colla 
regola del tre. — C o s í , fe la capacita del-* 
la botte é 88 piedi cubici , ed i l pisde cu
bico di vino ¡58 libbre i tutto i l pefo del vino» 
fara 59^4" 

11 pefo di un piede cubico d 'aeqüa, é ftata 
determinato da parecchi ; ma effendo in di -
verfe fontane ,• o forgenti , &c . i l pefo dell* 
aí?fua differente-, ed eííendovi anche del!» 
difrerenza nella ñeíTa acqua in diveríi tem
pi*, non é maraviglia che le oífervazioni de* 
varj Auton íienfi tróvate molto differenti. —• 
I I Dottor Wiberd , con efperienze replaate,-
ha trovato un piede cubico d'acqua petare 7¿>; 
libbre. Vedi AGQUA . 

PESO , Pondus , nella Meccanica , é ogni 
cofa , che fi ha da follevare , da foflenere f 
o moveré per mezzo di una macchina ; od 
ogni cofa jj ehe in qualunque naaciera re-



Vedi M o -
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íífle al moto da produrfi 
T o , &c» 

I n tutte le macchine , v i é una ragione 
«atúrale tra i l pefo, e la potenza motrice. — 
Se i l pefo é accrefciuto , la potenza lo deb-
be eíTere anch'ella, cioé le ruóte,. &c.s1han-
no da moltiplicare , e cosí i l tempo da accre-
ícere , o da diminuiré la velocita. Vedi PO
TENZA , e M ACCHINA » 

„ I I centro di gravita F (_Tav. Meccanica ? 
jv fig. 55.) di un corpo I H t infierne colpc-
3, fo del corpo , eíFendo dato ; determinare 
n i l punto M , in cui , flando fovra un piano 
, j Orizontale , un dato pefo G , pendente o 

attaccato i n L , non puo rimovere i l corpa 
„ I H dalla fuá fituazione Orizontale. 

Concepite un pefo pendente nel centro di 
gravita F eguale al pefo di tut ío i l corpo 
I H , e tróvate i l centro comune di gravita 
M , di quefto e del dato pefo G *. — Se i l 
punto M fia collocato ful pianoOrizontaie; 
i í pefo G non potra moveré i l corpo H I 
fuor dal fuo íuogo» 

Supponete e. gr. F i l centro di gravita del 
baftone , che é diftante dalla fuá eftreraita r 
ío fpazio I F 20 pollici y i l catino d' acqua 
pefare 24 libbrey ed il pefo del baftone eflfe-
re 2 L F 18 onciej troveremo L M — L F.F.. 
( G - f F ) = i 8 . , 2:22 : : 18: n ~ 16 ~± ; 
cosí che non é da ñupirfi che i l catino o fecchio 
fofpefo o pendente al baftone I H y podo fulla 
tavola non cafchi. 

„ I I centro di gravita C T (f ig. 5ó. ) di un 
corpo A B , infierne col fuo pefo G , ef-

„ fendo dato- ; determinare i punti L ed 
„ M , ne'quali s' han da collocare i pun-

telli *, o foíleeni N ed O , aííinehé cia-
ir fe uno porti una data proporzione o quan-
„ tita del pefo. 

Nella linea Orizontale A B, che palfa per 
Ib centro di gravita C , aífumete le linee 
rette M C , e C L nella data ragione . — 
Dunque i fofiegni N , O , coilocati in que
fir punti faranno prerauti nella data ra;-
gione.. 

^ Q^uindi ,. fe nei puntr , M , L , in luogo' 
d i foílegni , voi porrete le fpalle o le brac-
cia d' uomini. &c. eglino faranno eapaci d i 
portare i l pefo né piü né meno ; í e l e l o r q u o -
te faran proporzionate alie loro fo rze .—Co
sí ci fi porge una maniera d i diflribuire un 
pefo in ogni data ragione. 

PESO deir Atmosfera .. Vedi ATMOSFER A » 

PES 
PESO nel commercio, dinota un corpo dí 

un noto pefo , aflegnato o deftinato a poríi 
nella bilancia d'incontro ad altri corpi, it 
cui pefo ricercaíi * Vedi PESARE , BILAN
CIA &c . 

Quefti pefi fono ordinariamente di piombo r 
di ferro, o di ottone j abbenehé in diveríe par
tí deü'Indie Orientali íieno ordinar; pezzi di 
feici , ed in alcuni luoghi una fortadi piccio-
le fave, o di pifel l i . 

Dipendendo la ficurezza del commercio r 
in gran parte dalla giuftezza di quefti pefi ; 
appena v' é alcuna Nazione y che non- abbia 
prefe opportune mi fu re y per impediré la fal-
ílficazione di eífi. — I I mezzo i ! piü ficura 
fi é lo Üamparli o marcarli per mezzo di appo" 
fiati rainiílri , daqualche norma o m o ü r a o r i -
gin^le, depoíitata e cuftodita , dove fi poíía: 
rieorrere per i l confronto „ 

Queft'efpediente é molto antico; e paree-
chi Autori fon d'opinioney che que! che trae 
gli Ebrei chiamavafi shekel del fantmrio r 
non foííe una fpezie particoiare di pefo, dif
ieren te dal comune j ma un pefo per nor-
maí , e origínale , confervato da' Sacerdoti 
nel Santuario r Vedi SHEKEL r e SAN
TUARIO^ 

COSÍ puré r in Inghilterra, la norma ori
gínale o i l modello ¿ t pefi fi euñodifce neir 
Exchequer , da un particoiare minifiro T 
chiamato^ clerk , o comptroller of the market .— 
In Francia, i l pefoá'i norma fi tiene fotto di-
verfe chiavi y nel gabinetro della í'owríiaOTow-
notes . Veái STANDARD .-

La maggior parte delle Nazioni , dove fío-
rifea in qualche parte i l comraercio , ha | 
hoipefi particolari y ed anche qualche vol t* 
differenti pefi nelle differenti Provincie , e per 
diiferenti fpezie di derrate =. 

Quefta diverfua di pefi , fa uno degli ar-
ticolr i piü intricati nel Commercio \ ma 
ció é irremediabile — I I ridurre i pefi d i 
differenti Nazioni a uno , é impraticabile 'r 
anzi lo é la fleífa riduzione di quelli della. 
medefima Nazione; teflimonio i vani tenta-
t iv i , che fi fon fatti per ridurre i pefi in 
Francia, da tanti de^fuoiRe, da Cario Ma
gno , daFilippo i l Lungo, á& Lodovico XL-
daFrancefco L da Enrico I L da Cario I X . d* 
Enrico I I L da LodovicoXIV. 

Ipefiñ poflbnodifiinguere m antichi , e mo* 
áerni r foraflieri,- e domefiiei., 

PESJE 



PES 

PESÍ moderm, ufati m diverft p a ñ i d' 
Europa e m i Levante. 

PESI íngíeft. — Per Jo Capitolo 27 della 
Magna Charta, i peft han da eíTerc gli ftcfli 
per tutta V Inghikerra ; ma per le differcn-
t i merci o derrate ve n1 ha due forte difFe-
renti : cioé íl pefoázito troy weight ̂  e T altro 
averdupois uneight * 

L'origine, da cui ambedue fono ftatiíratti, 
^ i l graíio di formento , raccolto nel mezzo 
¿ella fpiga. Vedi GRANO. 

Nel 7V<y/WEIGHT, 24di que í l i ^ r ^ / f an -
«o un penny-weight ílerlino.; 20penn^-uveight 
fanno un'oncia; e izoncie una libbra. Vedi 
ONCIA , LIBERA, &C. 

Con quefto pefo noi pefiam f o r o , l'argen-
í o , le gioje , i feral , ed i liquori . — G l i 
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fpeziali ufano puré la 7/¿¿m , V encía , ed i i 
grano troy ; mu difeordano dagü altri nelie 
divifioni di mezzo. —Eglinodividonoron
d a in 8 dramme] la dramma in tteferupoli-
e lo ferupolo in 20 gram . Vedi DRAMMA , 
SCRUPOLO , & c . 

Nel PESO Avardupois , la libbra contieinc 
16 oncie; ma 1'oncia é minore di quafi ~ 
ehe T oncia troy ; queft' ultima contenendo 
'490 gran i , e la prima folamente 448. — 
L'oncia eontiene 16 dramme — 80 oncie 
averdupois, fono folamente eguali a75 oncie 
troy, e 17 libbre troy, egu-ali a H Ü b b r e ^ n w -
dupois. Vedi LIBERA. 

Col l ' averdupois -weight íl pefano i l mer
curio e le drogherie , i meíalli piu v i l i 9 
la lana, i l fevo, i l canapé, i lpane, &c. Ve
di AVERDUPOIS, 

Tanjola del T r o y W e i g h t ? wme / ufa appreffo g l i 
Speziali. 

Grani. 
Orefici j J&C. 

1 Grani. 

24 

480 

5760 

20 

240 

Penny-weight 

Oncia. 

12 Libbra, 

20 

60 

Scrupolo. 

480 

5760 

24 

288 

Dramma, 

8 Oncia. 

96 " 12 Libbra 

Túvola del pefo chiamato Averdupois Weight 

¡Scrupoli. 

Dramma. 

8 Oncia. 

800160 

128 16 

1792 

Libbra. 

112 

286720] 35840I 2240 

Quíntale, oCentinajo. 

20 Tun , o Tonnellata. 



328 P E S 
I monetier!, i giojellieri, Scc. hannc una 

claííe particolare di pefi , per l ' oro e per le 
pietre prtziofe; cioé i l carato, ed i l grano ; 
e per 1'argento, i l penny-weight , ed i l gra
no . Vedi CARATO . Vedi anche ORO, ed 
ARGENTO . 

_ I monetier! hanno puré una peculiar fuddi-
viíione del grano troy : Cosí ; 

r Grano 
JJ J M i te 

j Droit 
L Perit 

p 20 M i tes . 
J 24 Droits . 
1 20 Perits. 
L 24 Blanks . 

I mercanti di lana hanno anch' effi una 
ferie particolar di pefi, cioé i l fack , o fac-
co, 'ú weight i l ÍÍ)¿, lo y?o^, Qclove. Vedi 

P E S 
1'Articolo LANA , dove s' accennano le pro-
porzioni di qucfti pefi. 

J?ESI Francefi. — La libbra ordinaria ó di 
Parigt, é i6oncie ; che dividefi in tre ma
niere: la prima divifione é in due mares, W 
marc in 8 oncie ; l'oncia in 8 groffi ; i l grof-
fo in tre penny uueightí j i l penny-weight in 
24 graní ; i l grano equivale a un grano di 
fórmenlo . .— La feconda divifione della 
libbra, é in 2 Tnzzzt-libbre ; la mezza-libbra 
in 2 quarú \ i l quarto in due mezzi-quarti ; 
i l mezzo quarto in 2 oncie; e l'oncia in due 
mezzoncie. 

I pefi della prima divifione fi adoprano 
per pefar Toro , 1'argento, e le piu ricche o 
fine merci: ed i pefi della feconda divifione, 
per pefare le merci di minor valore. 

Grani. 

24 

7008 

92i(5 

Penny-weight. 

3 " 

24 

192 

384 

Groífo. 

64 

128 

Oncia. 

8 

16 

Marco. 

2 Libbra 

Mezz' oncia. 

Oncia 

16 

5200 

id 
1600 

Mezzo quarto di libbra . 

Quarto di libbra. 

Mezz a libbra. 

800 

4 

400 200 

Libbra. 

100 iQuintale, o Cántaro. 

Ma la libbra non é la íleífa per tuttala Cit ta é íolamsnte 14 oncie ; cosí che 100 
Francia. — A Lione , cgr . la libbra della libbre diLione fanno folamente 88 libbre di 

Pa-
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ParÍP t . - Ma oltre la libbra della C h t l , 
ve n ' é un' altra in Lione per la fe» , che 
contiene fedici oncie. - A Tolofa > e per 
laLinguadocaSuperiore, la hbbra e i * on
cie e | del pefo di Pangi. — A Maríjgha , 
e perlaProvenza la Hbbra e 13 onaedei pe-
fo di Parigi A Koano oltre la común 
libbra di Parigi ed i l marco , v é i l pelo 
della vkomté', che é i^oncie e 7 e 7 del pe-
fo di Parigi. r ^ ' 

I pefi enumerati fotto 1 duc articoli de 
pefi d' Lighiltérra , e di Francia , fono gli í k í -
í] che íi ufano per ia maggior parte d'Euro
pa ; folamente con alquanto di diverfita ne5 
no m i , nelle divifioni, e helie proporzioni . 
Vedi LIBBRA, GROSSO, MARCO, &c. 

Le particoiariNazioni hanno in oltre cer-
t i lor pefi particolari: Cosí la Spagna ha i l 
fuo arroba, che contiene 25 libbre Spagnuo-
í e , od ~ deirordiftario quíntale : i l quo quin-
tale macho\ che contiene 150 libbre, od 1 
común quintale, 06 arrobas: i l fuo adarme , 
che contiene — della fuá oncia . •—• E per 
i ' o ro , ella ha i i fuo caftigliano, o-Y—d'una 
libbra . — I I fuo temin , che contiene 12 
grani, od |- di un Caíligliano. — Gli flefe 
fi fono in ufo nelle Indie Occidentali Spa-
gnuole. 

I I Portogaüo ha la fuá arroba , che con
tiene 32 ¿ímatfír/i Lisbonefi, o fia libbre: &a-
vari fa anco menzione delle fue faratelle , 
o due libbre di Lisbona : e de' fuoi rottoli , 
che contengono circa 12 libbre . — E per 
i 'oro i i fuo chego che contiene quattro ca-
ratt . — Gl i fteíTi fi ufano nell'Indie Orien-
íali Portoghefi . 

L ' Italia , e particolarmcnte Venexia , 
hanno i l lor migliaro , che contiene quat
tro mirri ; ¡1 mino, libbre Venexiane : 
i l faggio , o fazzo , che contiene la fefla 
parte di un1 oncia . — Genoa ha cinque fpe-
zie di peft 1 cioé pefi grandi, co'quali ü pe-
fano tutte le mercante neU'ofizio delle Ga-
belle: pefi d i cajja per le piaftre , e per i1 
altre monete : la cantara ^ © quíntale ¡¡ex h 
^erci piü gToflolane : la balancia grande , 

k íete crude i e la balancia piccola per 
le merci piu fine . ,— La Sicilia ha i l fuo 
roñólo^ 3? ilbbre e me2za di Mefima . 
oavan, 

bre \ 
4c o 

La Germania, la Fiandra, i 'Ollanda, le 
Citta Anfeatiche, laSvezia, laDanimarca, 
la Polonia , &c. hanno i i loro [chippondt , 
che in Anverfa e in Amburgo é 300 Üb-

a Lubecca , 320 ; e a Coningsberg , 
libbre. — Nclla Svezia , lo /chippondt) 

per i i rame é 320 libbre; c\o fchippmdt pev 
íi viveri 400 libbre. — A Riga , c Revel 
10 [chippondt é 400 libbre ; e a Danzica , 
340 libbre; nella Norvegia, 300 libbre; m 
Amílerdam 300 ; che contengono 20 lyfpondtSy 
ciafcun de'quali peía 1 5 libbre . 

I n Me ico vi a , fi pefano le d erra te groíTc 
per berckeroft) o berkewit che contiene 400 
delle libbre Mofcovite. — V i ha pariraenti 
11 poet, o poede, che contiene 40 libbre, od — 
del bercheroft. Id . 

I nTurch i a , a Smirne, & c . ufano i l bat-
man) o battemant che contiene fei occos , 
V ceco pefa 3 libbre ~ Inglefi . — Hanno un 
akro batman molto minore, che confía , co
me i l pr imo, di fei occos: ma X occo contie
ne folamente 15 oncie íngleíi : 44 occos della 
prima fpezie, fanno i l ^ « w ^ / T u r c h e f c o . —• 
A l Cairo, in Alefiandretta , in Aleppo, c 
in AleíTandria, ufano i l roíío, rotton , o ro-
to l i . I I rotoli nel Cairo e ta akre parti del!' 
Egitto , é 144 dramme , un poco piu della 
libbra Inglefe. — I n Aleppo vi fono tre for
te di rottos y i l primo 720 dramme, che fan 
circa fette libbre Ingleíi , e ferve a pefare 
coííoni , ed altre merci groííe : i l fecondo 
é ^24dramme, e ufafi per tuíte lefete ecceí-
to che le bianche, che pefaníi col terzoroí-
to di 700 dramme. *— ASeyda i l m í o é ó o o 
dramme. 

Gl i a! tr i porti del Levante, non nomina-
íi qu l , ufano alcuni di quefii pefi ¡ partico-
larmente ¥ oao , o i ' occa , i l rotoli 3 ed ¡i 
tono . 

Per mollrare la proporzionc di quefli di-
verfi pefi i 'un coH'ahro, aggiungcremo una 
riduzione delie c i m f c libbre, ofale per tut-
ta i 'Europa, onde gli ajtri pefi fono ñima-
t i e caküiüii , ad una libbra di norma , 
cioé alia libbra íi' Amñeidani , di Parigi , 
e ái Bordo; come n' ha ía:;o ac^.uratamen-
te i l calcólo M, Ricard , pubblicato nella nuo-
va Edizione del uro ecoellente Trattato del 
CommerciO} nel 1722. 

Tom. V I T t 
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Proporcione de P E s i delle Citta jpmQtfiaU $ Europa ? 
con quelli d* »AmJlcrdam* 

Cento libbre .d'Amfterdam, fono cguali a 

108 Libbre d'Alicante. 
105 Ufa d' Anverfa. 
120 ¡ib. d'Archangel, o tre poede, 
105 ¡ib. d' Arfchot. 
120 lib. d'Avignon. 

98 lia. diBafilea negll Svizzeri. 
100 0 ? di Bajona in Francia,. 
i é 6 l ib. di Bergamo . 

97 Ubi di Berg op zom. 
95 ¡tb. f dj Bergen nellaNorvegia. 

n i lib. di Berna . 
100 ¡ib, di Beíanzon ,. 
100 lib. di Bilboa, 
105 lib. di Bois le duc. 
100 ¡ib. di Bourdeaux. 
151 lib. di Bologna. 
104 lib. di Bourg en Brefle, 
103 ¡ib,, di Bremen. 
125 l ib . di Breslau. 
105 ¡ib. diBruges. 
105 Ub. di Cadice. 
105 ¡ib. di Cologna, 
125 ¡ib. di Coningsberg. 
107 ¡ib. e di Copenhagen. 

87 Rottos di Coííantinopoli ? 
113 ¡ib. e \ diDanzica. 
i co l ib . di Dort. 
97 ¡tb. di Dublin. 
97 ¡ib. diEdinburgo . 

143 ¡ib. díFiorenza , 
98 Ub. di Francfort ful Maine, 

105 Ufa di Gant. 
89 ¡ib, di Ginevra. 

163 Ufa di Genoa, pefo-cajfa. 
l o i Ub. d'Araburgo. 
io5 ¡ib. di Leiden . 
105 ¡ib. di Lipfia . 
105 ¡ib. e ~ diLiegi . 

j 14 lib. di L i l l a . 
143 lib. di Livorno. 
106 lib, e ^ diLishona. 
109 Ub. di Londra , averdupois weight, 
105 Ubi di Lovaoio. 
105 .¡ib. di Lubeca . 
J41 ¡ib. e v di Lucca . 
l i ó ¡ib. d iLione, pe/o del ¡a Ci t ta , 
j 14 ¡ib. di Madrid . _ 
105 ¡ib. di Mal i n es. 
123 lib. e ^ di Marílglia. 
154 lib. diMeíí ina, pefo ¡eggiero, 
168 lib, di Milano, 
izo ¡ib, di Montpellier. 
125 Bcrcherofti di Moícovia . 
i co ¡ib. di Nantes. 
106 l ib. di Nancy. 
i(59 di Napoli, 

98 ¡ib. di Norimberga, 
100 ¡ib. di Parigi. 
112 ¡ib. e ~ di Revel. 
109 ¡ib. di Riga, 
i co ¡ib. di Roccella. 
J4<5 Ub. di Roma, 
100 ¡ib. di Rotterdam. 

96 di Roano, pefo d i V i c m t é , 
100 di San Malo. 
100 ¡ib. di San Sebaflian. 
158 Ub. e — diSaragofa. 
106 ¡ib. di Siviglia. 
114 lib. di Smirne. 
110 Ub. di Stetin , 
81 ¡ib. di Stockholm, 

118 lib. di Tolofa, e della Linguad. Super. 
151 ¡ib. di T u riño. 
158 ¡ib. e -f- di Valenza. 
J82 ¡ib. á iVQi iezh) pefo piccolo. 

PESI ufati neUe diverfc part í delt Indie ché alcuni dicano in 125 : il cati in l ó t a t ' 
OrientaU) neüa China % nella Perfia, & c . —. //', o t a l i ; ciafcun tael equivale a i - " 1 
I pefi Chineft fono — La pice , per le mer- un' oncia Jnglefe , od al pefo di un reale e 
canzie groíTej dividefi in 100 catif) abben- f i > e contiene 10 mas j e ciafcun 
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¿ í e c í m d r m . Cos í che il p¡ce Chltlefe 
áfcende a 137 ^ b r e Inglefi averdupotsj 
€d il catí a i Ubbra 8 oncie . - 11 />/-
eoí per la feta i corttienc 60 ^ ? / . e _T : 
il t l ha f , i 0 bar* > che Contiene 

Tonquitt ha tuüti gh neffi pefi , e mifu-
fe che la China . II Giappone ha folo un 
pe/tí • cíoé ü cat t i í che é pero dif íerenteda 
quello deíla C h i n a , poiché contiene 20 tae-
fy. L . i S u r a t , in á g r a , e pegli Sfati del 
Gran Mogol , s* ufa il man o maund, ch' é 
di düe forte: ü mart del Re i ó ' l pefo reale\ 
t á ií man femplíceítíente_: il primo s'ado-
fra peí pefare gli ordinari v íver i , é le co-
íiiurií derrate i e contiene 40 feers ; e ciá-
fcuri feer gínfto una libbra di Parigi é Ab-
benché Tavern íer voglia ehe ií feer fía mi-
ñótjé.j quafi di urt fettirno, deíla libbra pari-
gina .• I I man ordinario j ufatd nel pefare leí 
ríiercartzie | coila paririienti di 4o fc^rs 1 m* 
Ogniüno di quefti é foia í l imaío ¡2 oncie di 
Parigi , o -f- deü' akro feér. 

I I friaft fi de '̂e conTiderare cortíe il pe/a 
comune dél l ' Indie drietifali , abbenché fot-
fo quaíclie differenza di n o r a é , o p iut toño 
di pronuncia ¡i eííendo chiamato w^o íri C a n i -
baja ^ ed in altrí íuoghi metn ^ c maun . — 
ti feer é pfopriaráénte la libbra Indiana 
e di uní ufo uníverfale , l5 iftefío fi pub diré 
del bahar i del tdel 3 e del catii , che foprá 
accerinammo ¿ 

I pefi di Siam fono ía pice ^ che contiene 
Áút fchdni o cattii J ma il cátti Siamefe é 
folo la meta; del Giapponefe , Tultimo con-
fenendo 20 tdéli j ed i! prinlo folo 10: beri-
ché álcuni facciano il catti Chinefe fol di 
í ó taeli i ed ií Siamefe di 8 . — II tael 
Contiene 4 baatí^ o tióáli j ciafeuno id cir-
ca un'oncia di Parigi : il baat 4 Jelingi , o 
inayoni; ií rríayori: 2 foudrigi; il fcuang^pd-
y a i il paye i cldms ¿ il fompayé , m e z z ó 
fouang i Savaí. 

E g l i é d a oííervare^ che quefti f o n o i r i o m í 
dells loro n l o n e í e , egüalmente che ác pefi j 
V argento e 1' oro efíerido iví cofe o mercí 
che fi vendorio come l'ahre cofe 5- ai loro pefi < 
V e d i C o Ñ í o j &c¿ 

Nell' Kola di Java i e particoíafmente á 
Báñíam,- ufano il gantañ, che afcende quafi 
a tre libbte d'Ollanda . — I n Golconda a 
Viíapour ed a Goá^ hanno le furateíle e ioé 

í libbra 14 oncié Inglefi í il mangalis , pee 
pefare i diamanti é le pietre preciofe \ che 
a Goa pefa 5 grani, a Goícoradá , &c. 5 i 
grani. — V i é anco il rotólo , che contie
ne 14^ oncíe Inglefi: il metricol , che con
tiene la feíla parte di un' onciá : il valí , 
per piaííre e ducati ; e contiene la 73 parte 
di un reaíe . 

Nella Perfiá, s' ufano due fpezie di hatma* 
n i , o mani i Tuna di quelli chiamatiw^;'j 
o fceray j che é il pefo del Re ; e 1' altra , 
del hetmán d i Tauris ^ dal nome di una 
delle principali Ci t ta della Perfia . •— IÍ 
primo pefa , fecondo Tavernier 13 libbre 
10 oncie Inglefi i ií fecondo 6 libbre - * 
Secondo Chardin 5 il bdtman del Re é 13 lib
bre 14 oncie 5 e il barman di Tauris 6 lib
bre ~ i — Le fue divifioni fono il ratel , o 
un i6.mo ; ií derhem i o la drárnma , che é 
11 50.mo ; ií mefchal , che ¿ mezio il der-
herrí ; il dung , che é la i6 .m¿ parte del 
ñiefchaí efi'endo equivalente á fei grani 5 
e firiálmenfe il grano che é la i4.ma parte 
del duríg. — V i hann' anco il vakie , che 
eccede un poco ía rtoftra oncia : il fah-che-
fay'i eguale alia i i70.má parte del derhem: 
ed il toman i che fi adopera per pefare gran-
di pagamenti di moneta, fenza numerare: 
il fuo pefo é quelio- di 50 abaffis . Vedi 
TOMAÑ i 

PESI Africzni ed Mméricam . -—1 Ábbiartí 
poco da diré quanto ai pefi dell' Ameri
ca: le diverfe Colonie Europee facendo ufo 
cola, dei pefi deglí Sfati o Regni d' Euro
pa , a' quali appartengono Imperocché quart-
fo alT aroüe del Perú che pefa 27 libbre ^ 
evidentemente ella non é altro che 1' arro
ba á\ Spagna j con una picciola differenza 
nel nome. 

Quanto ái pefi d'Africa , ^ochi íuoghi v í 
fono che n e a b b i a n o a í c u n o , fe n'eccettui l1 
Egitto e le Cofte dell' Africa , i cui pefi 
fono enuraefati frá quelli de1 Porti del Le
vante, &c. 

Quanto alie Cofte di ík da Capo Verde s 
cioé della Guinea , del Congo 4 di SofFala , 
di Mozarabico, &c. non vi hanno pefi , fe 
non fe quelli che vi haí in' introdoít i ne'lo
ro Stabilimenti, e nelle lof Fattorie^ gí'In-
glefi ^ i Francefi , gli Oliandefi , i Portoghe-
í i , e i Danefi * 

L' Ifolá di Madagáfcaf ha per verija i fuoi 
T s 2 pefi 
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peft particolari , ma niuno eccede la dranij e per 1'argento , ~ Le altre derraíe non íi 
ma j né fi ufano per altra cofa che per Toro pefano mai. 

P E SÍ A n t i c h i . 

I P e j i Ebrei ridotti al Pefo Inglefe ( T r o / W e i g b t ) 

Shckel. 

6o 

3000 

Maneh, 

50 Talento 

/. onc. * pwt, gr. 
00 : 00 : 09 : 02 

02 : 03 : oó : 10 ~ 

í i j : 10 : 01 i o -

Notifij che nel contare la moneta, 50 shekeU íacevano un maneh $ 
ma nel pefo^ 160 shekeli. 

pwt h un'abbreviatura di pcnny-wcight, eioe fefa d'un cí'maf&< 
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L ' oncia Romana é I'oncia Tnglefe ^ w r ^ / -

poife , cu i dividevano in fette denarji, egual-
mente che in otto dvachmce ; e poiehé corn-
putavano ií loro denarius eguale alladrachmi 
Attica , cib viene a fare i peft A t t i c i un ot-
tavo piu pefanti che i corrifpondenti pefi Ro
mán i . Arbuth» 

N ó t a t e , che iGrec í dívidevíano i l l o r o o ^ -
lus in chalet y e X£9rr« . Aicuni , come Dio-
doro, e Suida, divideano i ' cbolus in fei chal-
c i , ed ogni chai cus in fette teirta.- A l t r i d i 
videano 1 C¿6/«Í in otto chalci t ed ogni 
ÍKJ- in otto Xiwroc, o minuta. 

I I PESO ^e//' ^fr/¿ry é eguale alia faa elafíici-
t a . Vedi ARIA, ed ELASTICITA'.• 

Trovare ¡i PESO J¿ a« polliee cubico S a r t a . -
Peíate un vafe di vetro rotondo pieno d'aria 
comune, con tutta raccuraíezxa : pofeia eflrae-
tene fuori la dett'aria \ peíate H vafe eíaufto , 
e fottraete i'ultirno^f/odal primo , l'avanzo é 
i l pefo delT aria eíautta . 

Tróvate poi ií conrenuto del vafe per le 
leggi della mifurazione , ( vedi S F í R A . ) E 
la ragrone deH'aria refidua aü'aria primitiva. 
Vedi Macchina, o ^WÍ/'/^PNEUM ATIC A , 

Fatto ció , i i volume deír aria che refla 
trovaíi con la regola del tre ^ che fendo fot-
tratto dalla capacita del vafe , 11 redo-fara 
i l volume dcli' aria eftratta.- — Ovvero , fe 
ía macehina pneumática é forte , e ben chiu-
fa , e I ' cfauífione continuafi finché tutta 1T 
aria fia fuori, 1' aria refidua fara cosí poca 
cofa , che fr^potra, ficurameme frafem-are, e 
prendere i i coñtenato- dei vafe per i i volume 
dell' aria efauíia .• 

A vendo per tanto i ! pefo ed ií voíorae^ 
d i tutta l'aTia- eíaufía , íF pefo d i un poi-
lice cubico fácilmente s'ouiene colla rigola 
áel tre. 

Quedo iríetodo fu prima inventato daOt-
foneGueric, e pofeia da Burcher de Voíder 
M quale ci reca neF fuo efperímenta le fe-
guenti particolarit"k. — i0 . Che \\ pefo á ú 

fe sferico di vetro ch' egli adoprS , pieno 
# aria comune, era 7 libbre f t oneia 2 dra-

' me f 48 gran i j quando ne fu eñratta P aria 
7 / . 1 oneia r í^dr. 3% gr.- e quanda' era pieno 

acqua 16 /. 11 onc. Jrdf* 14.gr: 11 pefo 
dell'aria adunque era 1 dr: I 2 | r . ovver 77 ¿r,-
sl/?Í?/O deiracqua grl. t í onc. $dr* 4$.gf* ov-
\ t t 74743 gr. Confegueníemente la ragione 
clella gravita ípecifica fra 1' acqua e 1'aria é 
74743 :77 97° H ' * - Ora , de Volder 

avendo trovato , che un piede cutico ds 
acqua pefava 64 libbre y con queft* illa-
zione y come 970 é a í , cosí é 64. lib
bre a un quarto pioporzionale; i l qua íe , tro^ 
vato per la regola del t re , h'úpefo di ürt piede 
cubico d' aria; cioé,- unT oncia 27 gf.- ovvem 
^oj gr. a un dipreño^ 

Iljjf/o1 dell'seqoa marina I díverfo ne'dí-
verfí c l i m i . — I lSig . Boyíe avendo preííá-
ía a un dotto medico , ií quale íí portó itt 
America $ una bilancia idroíiaíica , e racco-
mandaíogíi d'offervare , di quando in qüan-
Áa f la difFerenza del pefo delTaCque neíle 
qoalí fi fofle trovato y queílo dettaglio gíie 
ne fu riportato ; cioé che Tacqua del mare 
crefceva nel pefo feeondo che piü dapreffoíi 
anda-va alia linea, finché fí era giuntoadun' 
eerto grado di latitudine, c ioé , per qcanto 
e!" rammenta 5 fin al 30 j al di la , ella r i -
tenne i i raedefimo pefo fpecifíco , finché egíi 
arrív^y alF ifole Bírbados Philofoph. Tfanf* 
N0. 18. 

PESO Groffo . Vedi V Ártícolo GROSSO .• 
I > E s o ^ í f o ^ V e d i N E T T O ^ 
PESO di foída a dañaron m Inglefe peffnf-' 

weighí. Vedi PENNY, e SOLDÓ 
PESSARIO, O PÉSSÜS , nella Medicina,^ 

un medicamento folido , della lungbezza e 
groíTeita di mt d i to , ma di forma piraffiida-
le j che fr conduce nelle parti riáfufafi della 
femmina a fine di provocare ,> o di fer* 
mare i m e ñ r u i i di ovviare aila difcefadel
la matrice f oé i n alere occoríenie della1 
parte .-

* La parola e formato dal Greco TUacrcî  
fitof r o iríaa-o's' f che fgnifica la fie isa' 
cofa * 

I I peffario é* fatto dr foghefo f O d' al tro' 
ícggier íegnOy o d'un facchetto di tela pieno 
d i polveri , incorpórate con cera , olio e bom-
bace , i l tuttoben afíblfato affieme,- per reñ^ 
de rio folido e faciie per rintromiffione .• 

A d un capo egli é attaceato ad una pic-
ciola cordiceila y con ía quaíe í ipuo tirare co" 
me fi' vuoie 

PESTE ,• pEstrS',. una maíaítía acütiíTi-
ma» , ditirutíiva maligna e contagiofa ;•-
che per lo piu: íí fa- mortale , Vedi MA
LA t t r A 

La Pefle coffiune'meñte víetf definita peT 
una febbre maligna :, ma Diemerbroek crede 
che queííe due cofe debban" diííingüeífi 1* 
febbrg non: eííendo 1'eíTenza deíía pefl'e 
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folo un nníoma , od un cffc t taúóhpej le . Vedi 
FEBBRE, e MALIGNO. 

La pefte vien noverata dal Dottor Lif ter , 
e da parecchi a k r i , come un tnale efotico , 
non mai pmdotto o propágate m Inghilíer-
r a , ma fempre portatovi da di fporí , e par-
ticolarmente dal Levante , dalle Cofte deü' 
Aíia Minore , daH'Egitio, & c . dove e fa-
iu iu*r* — ^yH^nham oiTerva , che di ra-
do egli infefta r i ngh i l l é r r a piu di una vol-
ta in 40 anni. Ma per la mcrce Divina , egli 
ha in oggi piu di feffant1 anni che non ne 
íiamo ílati vifítaíi . 

V origine e la cagione della pefle é fíata 
un celebré argomento di controverfia fra i 
M e á i c i . — I I male generalmente fi íuppone 
che venga comunicato daü ' a r i a ; ma fi cerca 
come , & in qual modo T aria diventi cosí 
letale . Alcuni credono , che fien cagione 
delle pefti g r i n f e t t i , come lo fono delle/-¿r^-
d i n i , o golpi ; che portati a feiami da altre 
parti per Ja forza de'venti, introdnconfi ne' 
polmoni, nelia refpirazione, fi meíchiano col 
fangue e co'fughi, ed aitaccano , e corrodo-
no le vifeere. Vedi GOLPE . 

I I Sig. Boyle attribuifce le pefli principal
mente agí i etfluvj od alie eíalazioni sbucate 
nell'atmosfera da 'mineraü venefici . Vedi 
A R I A , ESALAZIONE, &c. 

L 'ar ia in fa t t i , in affai piu luoghi é depra-
vata , che raigliorata dagl' impregnamenti 
ch'ella nceve dalle iotterranee efpirazionii— 
D i vero fra i mineraü a noi noti , ve ne 
fono parecchi piu nociv i , che lam ; e la va-
lenza de'primi a far del male , é piu effica-
ce, che quella degli ul t imi a far bene, íicco-
me íi pub argüiré dal Heve giovamento che 
gl i uomini ncevono in quanto alia fanita , 
dagli effluvj di qualche minerale , o di altro 
noto foffile, in paragon del grande e íubito 
pregiudiziochefpefío fanno Feípirazioni dell' 
orpimento, della fandaraca , e delFarfenico 
blanco. Vedi VELENO . 

Fra le varié forte di particelle, onde l'at-
mosfera é ripiena, aicune eífer ponno si pie-
cióle , e folide , o si convenientemente fór
mate , che entrino in molti de' tanti orifizj 
^Ue glandulette della pelle, o per altri po-
ri^di eífa , Cosí , quantunque né la carta , 
ne la vefeica, fien pervie alie parti elaíliche 
dell aria- nulloflante pub Tuna ol'altradel-
'e medeme eífere penetrata fácilmente da al-
tr» corpufeoli dell' atmosfera ; ed i l Signor 

Boyle ha prepáralo un corpo fecco , i l qua-
le eííendo inchiufo in una delle dette , fen-
za ne bagnaríe, né ícolorarle , né in veruna 
guifa íenfibilmente alterarle , pafsb quafi i t i 
un attimo per l i fuoi pori , in tale abbon-
danza , che ne fegui una manifeña operazio-
ne fopra i corpi collocati in qualche diílan-
za da efle . Cib fi conftrma dai fubito raf-
í renamtino che quafi cgni State riceve lapejie 
n*1 Gia^- Con-o: imperciocché operando le ca-
gioni morbifiche piu emeacemente che lc«u-
rative, fembra probabiliíTimo , che T efala-
zioni le quali afcendono da fotto t é r r a , pro-
ducano febbri peílilenziali ^ e \a pefle ¡ñefía; 
mentre i corpicelli che irapregnano T aria 
dell' Egitto al gonfiarfi del N i lo , mettono 
una pronta remora non folo al contagio , 
ma alia malignita áe lh pefle, ajutata ezian-
dio dal calor della State , che i v i e ec-
ceíTivo. 

Si pub fare che vi íieno de'minerali noci
vi in una regione, i quai non poíTano foven-
te produr pertiltnze ; ponno per avventura 
trovarfi in letti o ftrati , cosí profondi, che 
un leggier terremoto non giunga a fmo-
verli , quantunque una feoífa piu violen
ta lo faccia . Vedi STRATI , TERREMO
TO, &c. 

E quindi poffiamo render raglone , perché 
la pefle infíerifea in alcune parti dell'Africa 
una volta in trenta, od una volta in cento 
anni; perocché v i fono per avventurade'pa-
roffifmi periodici, o delle grandi e veementi 
commozioni nelle parti fotterranee , benché 
non per anche i v i oíTervate . 

K probabíle , che fpezie particolari di ve-
lenofe efalazioni qualche volta vengan fuori 
fcagliate, fopra tutto dopo i terremoti; e s 1 
cagionino malattie moríali negli anlmaii d i 
una fpezie , e non di un 'al t ra; ed in quefío 
od in quel luogo, e non altrove. —^Ferne-
lio ci da una deferizione ái imapefle , o mor
íali ta , nel 1514 ? che non attaccb fe non i 
gatei. Dionigi d'AlicarnaíTo fa menzion d i 
una pefle che non attaccb fe non donzelle ; 
e quella che infieri nel tempo di Gentilis ap-
pena uccife alcuna donna, e pochi akri uo
mini , fe non fe di quelli ch' eran robuíli e 
rigoglioíL Botero parla di un'altra|?(?/?í, che 
aííalíe folo i giovani e noi abbíam degli 
eferapj confimili pib recenti. Cardanofa pa
rola di una pejie inEafilea, da cui gli Sviz-
zeri eran infettati , ma non gia i Tedefchi, 

né 
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gl1 Iral iani , né i Francefi ; e Job. Utenho-

vius oííerva che inCopenhagen una ñera pe-
f i e , abbenché faceffe flrage fra i Danefi, la 
perdonava a 'Tede ích i , agli Oüandefi, ed agí' 
Inglefi , che con tutta liberta e fenia me-
nomo pericolo andavano alie cafe dcgli 
in fe t t i . 

La pe/le, fecondo ravvi íb di Sydenham , 
comunemente principia da un certo rigore , 
o freddo , e racapriccio , fimlle « ¡ i 1 a^vfTvy 
di una febbre intermittente ^ pofeia foprav-
viene una naufea , con vomiíi veementi , 
con intenfo dolore , circa la regione del cuo-
re , come fe fofle ílretto in un íorchio ; ed 
una febbre ardente , che di continuo divora 
1' infermo , fino alia morte , o íino che l'eru-
zione di qualche bubone , parotide, o d'al-
tro tumore, nell'anguinaja, nelle afcelle, o 
di dietro le orecchie , lo follevi , e fcarichi 
Ja materia del morbo, Alie volte per verita 
attacca fenza febbre; comparendo delle mac-
chie pavonazze tutt ' in un trat to, che fono 
fegni certi deila morte imminente : ma cib 
di rado fuccede , falvocbé ful principio di 
qualche formidabil pejle . S'é anche oííervato , 
ch'ella ta la fuá prima comparfa con tumori , 
íenza febbre alcuna > e fenz' alcun altro violen
to fin toma. 

Gravezza, dolore di flonwxo, di teña , e 
de'la fchiena, cardialgía , fonno interrot ío , 
aníieta , alterazione nella guarda tura , diffi-
colta di rcfpiro , finghiozzo, fincopi, deli-
r j , pizzicori convulfivi , diarrea, occhi af-
foííati, o accefí , lingua ñera e fecca , fete 
gagliarda , fiato puzzolente , carbunculi , 
macchk i ivide, pavonazze, verdi, &c. fono 
pur íintomi che accompagnano d' ordinario 
queüa malattia. 

L ' eíito dipende gran fatto dalle circoftan-
ze de ' tumori , o delle ulcere pefiilcnziali : a 
mi fu ra che quefti compajono ,e crefeono, ia 
febbre fcema; ed a mifura che s'avvallano, 
€ diminuifeonfi, ella fi rinova. Quando fo-
pravengono vicino ai tempo deila criíi , e 
fuppurano benignamente, fon buoni progno-
ílici di una felice guaritura. Vedi CRISI . 

Ne' morbi acuti , dice Ippocrate , i pro-
gnoñici fono íempre fallaci . Tuttavolta , 
n é h pejle terribüedi Nimega , Diemerbroe-
kio , i l quale aííifté gl ' infermi in tutto i l 
tempo del di lei progreflb , riferifee , che 
quelli i quali eran attaccati verío i l novi-
|uí)io , e verfo i l plenilunio di raro fcam-

f t í 
pavano ; che i deliquj, gli fvenímenti , e le 
palpitazioni del cuore, eran per lo piíi fegni 
mortali ; un polfo intermitiente , fempre 
mor ía le ; i l fopore, gli ílarnuti , i moti djl 
tremore , i vaneggiamenti , male in gola , 
&c. crano prefagj funefH : le pleurefie fem
pre morta l i ; la ñitichezza fempre un buon 
íegno , e la diarrea quafi fempre fatale : deje-
zioni od Uriñe hnzu'mnfe' fempre di malo 
augurio. 

Quanto alia cura, iMedlci fon molto di-
feordi fra loro . Generalmente fi tenta con 
aleííífarmaci e cardiaci , con l'ajuto o de' 
fudorifici, o deila fiebotomia, o d' entram-
bo. '— M o l t i fovrani Medici , si antichi , : 
come moderni , altamente lodano i l cavar 
fangue: Sydenham, particolarmente, dice, 
che praticato in copia, ed a tempo, non ha 
mai per anche nociuto; ma che i fudorifici 
fpeíTe volte riefeono perniciofi : Diemer-
broekio, al contrario, con altri efperimen-
tati ferittori , proteftano contro la fleboto
m í a , come pericolofiíTima , e fovente mor
íale ; le principali fueranze efii le mettono ne' 
diaforetici e ne'fudorifici; gl iemetici , ed i 
purgativi fono aífolutamente vietati ; e non 
o ñ a n t e , i l Dottor Sayer usb i primi con buo-
na riufcita , nel principio del male, nella 
peJJe di Londra dell' anuo 1640 , Vedi ALES-
SIFARMACO , &C. 

I I fugo de'limoni vien commendato come 
di eíficacia ílngolare nella pefle , e nelle feb-
bri peñilenziali: Pifone riferifee, che egli é 
i l principal rimedio degl'Indiani, e protefta 
di non conofeere cofa altra, che loeguagli. 
I I Dottor Harris cíferva che al medeíimo r i -
corrono anche i Turchi principalmente. — 
La canfora vien anche molto lodata : Etmul-
lero ei añicura , che quefla era la bafe dell' 
olio antipeflilenziale d' HeinOo , a cui fu 
eretta una Statua nella Citta di Verona , 
per lo buen fervigio da lui preftato con 
qucíT ol io . Egli era preparato di qusntita-
di eguali, di canfora , di feorza di cedro » 
e d'ambra. — I I fale viperino, ed i l rob 
delle bacche di fambuco, fono al tres) mol̂ -
ío lodati. 

Quanto aiprefervativi contro la pefle, ven* 
gono d'ordinario compendiati inquel diftico 
popolare 

Hite tria labificam tollum adverbia pe-
í l em, 

Mox , longe , tarde , cede, recede , redi. 
I caii' 
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1 canter) , « fpexialmcntc le foníanelle , 

cd i íetoni neU'anguinaja , trovanfi di gran 
eiovamento, nel prefervare dall' infexione . 
U n pezio di m'ma. tenuto in bocea ne luo-
shi contagiofi, vicn pur commendato . Ma 
Diemerbroekio afficura , che non vi é per 
cib cofa migliore , che i l fumar tabacco 
rna aggiugne, che la cofa é vera per rifpet-
to a coloro , i non ne hanno prima 
avuto Tufo familiare . Gl i altri prefervativi 
ufati da queíl' Autore , erano rad. helenii , 
cardamom. aceto di vino bianco ; e lopra 
tutto l'aliegna dclla perfona ; e quando ei s' 
accorgeva , che gli fi abbaííavano gli fpiri-
íi , come fe i l morbo ñaffe per attaccarlo , 
ufa va di vuotare un gran bicchiere di v i 
no generofo , alie volte fm al grado d' 
ebrieta. 

Acqua per la PESTE , aqua epidémica , é 
una delle acque compofle officinali]. Vedi 
ACQUA. 

P E S T I L E N Z A * , nella Medicina , una 
malattia epidémica, maligna , e contagióla, 
per lo piu moríale ; popolarmcnte nota íotto i i 
Roma di pefic. Vedi PESTE. 

* La parola e formaía dal Latino peftis . 
Cafa per l i slppejiati, é un iazaretto, od 

una infermeria, dove le robe , le perfoue , 
&c. infette, o fofpetratc d' cíTerlo , di qual-
che contagiofa malattia, vengono trattenute ? 
e provifte. Vedi LAZARETTO.. 

P E S T I L E N Z 1 A L I Febbrt, tra i Medlc i , 
fono quelle che non íolo afñiggono i l paziente 
con un calore gagliardo, ma anche con una 
velenofa qualita . Vedi FEBBRE , e MA
LIGNO . 

P E T A L A * , nella Botánica, le foglie di 
un fiore ; cosí chiamate per diñinguerle dalle 
foglie delia planta. Vedi FOGLIA . 

* La parola e formaía dal Greco mT^Kov, 
foglia ; che in coteflo linguaggio , [erve 
indifferentemenH per le foglie della pianta , 
e del fiore. 

Per fiore propriamente s' intende , queli' 
sggregato di parti, chiamate , fiamina, e p i -
JtiUa, che fervono per la propagazione deüa 
ípezie. Vedi FIORE. 

Le foglje colórate , dette pétala , che cer-
chiano coteftc part i , fono in realta non al-
tro che coperje , caüe , od involucri , per 
aííicurare e difendere le parti generative 5 
s Pur non fervono altresi, come M.Bradley 

congettura , a fecernere qualche fotíil fugo 
Temo VI, 
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per nutrimento aelia femenza. Vedi GENER 
ZIONE delle Piante. 

La piu facile diviíione de' ñori é in fiorí 
femplici , cíoé quelli che fono formati di 
fiamina y e di pifiillo ^ folamente; ed in fio-
ri compofli, i cut í fami, e piftillo fono cir-
condati á i ' p e t a l i , che i l DottorGrew chia-
ma i l fogliame , cd i l Sig. Ra y folia . Vedi 
FOGLI AME . 

I fíori compofti fono in oltre o cerchiati 
di un femplice petalum, o <li un fol pezzo ; 
o pur di diverfi pezzi ; i primi de'quali fi chia-
mano flores rnonepetali, i fecondi , polypetali % 
Vedi MONOPETALO , &c. 

E di nuovo , dalia regolare od irregolare 
configurazione dei pétala M. Juífieu cava un' 
akta diviíione de1 fiori in elaffi ; come mo-
r.opetali regolari , e monopetali irregolari J 
polypetali regolari, &c. Vedi POLYPETALI . 

La natura diraoftra un grande artifizio 
ne' piegamenti de' petali nel perianthium , 
avanti che comincino a sbocciare , od 
efpanderfi : di quefle pieghe, i l DottorGrew 
nota le feguenti varietadi, cioé a ftrati uni-
t i , e cfeiufi, come nelle rofe; ftrati conca-
vi , come nella blattaria flore albo ; la pie-
ga femplice , come neile gemme o bottoni 
de'fagiuoli \ la piega doppia, come nel cya-
nus, ofior cerúleo ; lo ürato ,e la piega affie-

corae nel fiorrancio , &c. i l ruólo o me 
inviluppo, come nella cardamina; la fpira, 
come nelle malve; e finalmente la piega e la 
fpira afíleme, come nel convolvulusdoroni-
C! folio . 

i l cálice, od i l perianthium qualche vol-
ta ferve in luogo ¿Á pé ta la . Vedi CÁLICE., 
e PERIANTHIUM , 

PETA LIS M O , PETALISMUS , TTETA-
A I 2 M 0 2 , neU'aotichita, una fpezie d'efi
l i o , o di bando, per lo termine di cinque an-
n i . Vedi ESILIO . 

l \ petalifmo a Siracufa era quafi V ifieífa 
cofa che 1' efiracifmo in Atene , falvo che 
queft'ultimo durava dieci anni , ed i l primo 
folo cinque. Vedi OSTRACISMO . 

11 petalifmo fi efeguiva , eolio feriverfi dal 
popólo i l nome della perfona condannata , 
fopra una foglia: donde i l nome, ¿SL^ÍTCCXOV , 
foglia, 

PETALODES, mruxcú^n; ^ un nome da
to al!' orina , quando pare d i ' ella abbia in 
sé delle piccole foglie > o fcaglie . Vedi 
ORINA . 

V n PETAS 



33^ T ? E T 
P E T A M I N A R I U S * , neiramichltva, un 

nome da.to acerte perfone , le quali eíeguivano 
grandi * üraordinarie jnoftre d ia t t iv i fa ; fa-
cean íalti perigliofi, volteggiavano, ,&c. 

f La parola e[ormata dal Greco , ¿rtrefuu » 
i o velo . — Jllcuni Autorí ferívono pe-
timinarius ; <? la derivano da petimen 
che Je con do Servio fignifica ti gibbo di un 
cammello y alludendo alia maniera in cui 
•guefli eperateri piegano i l corpo nel mo' 
Jirare le loro attitudini , o pofiture , & c . 

POSITURA. 
PETARDO, nella guerra, funa fpezie di 

jrnacchina di metalip, .ebeha un po' della fi
gura di un cappello di tefta alta , che fer-
ye a romperé ed abbatter porte, barricate, 
ponti levatoj, ed opere íimili 9 che fi vuol 
íbrprendere 

I I petardo fi pub confiderare come un pez-
70 d'artigliena, corto, ílreíto nella braga, 
€ largo nella bocea; fatto di rarne mifto con 
un poco di bronzo , o di piombo con íta-
gno ; d' ordinario d'incirca fette pollici lun-
go , e cinque largo nella bocea ; pefa da 
quaranta fin a cinquanta libbre. Vedi AR
TIGUE RÍA. 

Si carica con cinque o fei libbre di pol-
yere, e queíla carica giunge fin a tre dita 
loman dalla bocea : i l vuoto fi riempie di 
ñoppa , e chiudefi con un turacciolo di le-
gno eííendo la bocea fortemente legata e 
ravviluppata con tela aíTai bene flretta con 
corde. »— Egli fi cuopre con una tavoladi 
legno, in cui é tagliata una cavit^, ove r i -
í:ever fi püflfa la bocea del petardo ^ cd attac-
caíavi con corde, nella maniera efprefla nella 
Tav. Fortificazione s fig. 5. 

i l fuo ufo é negli attacchi clandeílini, per 
abbattere e romper porte, ponti , barriere , 
&c . ove fi appende; lo che egli fa per rnez-
1 0 della tavola p dell'affe di legno. •— Si 
adopera anco nelle contrammine, per rom
peré i corritoj de' neraici , e daré jsfogo alie 
loro mine, 

Alcuni3 in vece di polvere dafchioppoper 
carica , ufano una delle feguenti compofi-
z ion i , mercur. fubHmat. un' pncia, canf. ot-
^o oncie ; pvvero polvere da fchioppo fei l ib
bre , mercur. fublira. tre oncie, e zolfo t re; 
o polvere da fchioppo fei , vetro piftato -~ 
oncia; e canfora -f • '— I petardi fono alie 
vo'í¿ farti anchedilegno, legad attorno con 
iccrchi di ferro. 

F E T 
L'ínvenzione &¿petardi viene aferitta ag!i 

Ugo.notti Erancefi neiranno 1579 : la loro pifi 
fegnalata imprefa fu quella di prendere la 
Cit ta di Cahors col loro raezzo, ficcome rae-
Con ta d 'Aubigné . 

P E T E C H I A L E , un' appellazione dataad 
una fpezie di febbre maligna, epidémica : 
in cui la pelle dirorape in petechie, omac-
chie payonazze . Vedi P E T E C H I E , % 
FEBBRE,. 

PETECHTE, macchie ,nella pelle, come 
morficature d i c imic i ; le quali prorompono in 
alcune febbri, che fon per cib chiamaíe feb-
hri pepechiali , s> wacchiate . Vedi PETE-
;CHIALE . 

P E T E R - ^ w ^ , dinaro di S.Pietro . Vedi 
PIETRO , 

P E T I T I O Induciarum, pella legge civile, 
f ifteífo che Imparlancey\t\h iegge comune la-
glefe. Vedi IMPARLANCE, 

P E T I T í O Principii , nella Lógica , utj 
mendicar la queftione, od un fupporre pre
cario, che una cofa fia vera, ,0 un prender
la perconce/Ta, quando jn realía ella é tutía-
via dubbiofa, o viene efpreíTamen.te negata . 
Vedi FALLACIA , ERRORE , .&c. 

P E T I Z I O N E , PETITIO, una fupplicaia 
forma, fatta da un inferiore al fuo fuperio-
re; fpezialmen.te a uno che ha giurísdizione. 
Vedi SUPPLÍCA . 

P E T R A R I A , negli Scrittori antichi, qual-
che volta fi prende per una cava di pietra 
Vedi CAVA , 

I n altri luoghi petraria vien detta una mac-
china militare , con cui fi gittavano delle pie-
íre centro i nemici ; ufata principalmente 
negli ííífedj, &c . 

P E T R I F I C A Z I O N E , nella Fifiologia , 
Tatto di convertiré i fluidi, i leghi, ed al-
tre materie in pietra. Vedi PIETRA , e J.A-
PIDIFICAZIONE,. 

La facolta di petrificare i l legno s* aferive 
a diverfi íbnti , a diverfi laghi , &c. Gli 
antichi Naturaüfii fanno menzione di un fía
me , le di cui acque converiiva.no i corpi in 
¡marmo; e che eííendo bevute, petrificavano 
¿eziandio le vifeere del bevitore . 

Flumen habent Ciconer, guod potum fa' 
xea reddit 

Vi/cera , guod íaftis inducit mamorz 
re bus. 

Séneca yiíerifee , che il fango di quefto 
fia-



iurne É di tal natura , che indurá é cori-
gíutina infíeme Je partide'corpi. Siecomej 
dic 'egí í j 1'arena d i Pozzuolí , col fojo toc-
éar lacqua y divent'a pietra j Cosí qüeft'acqua, 
col toccare qualche folido , vi' s^attacca , e 
quafi concrefdf, Ond' é che ció che entro v i 
fi gitta i immediate Te ríe cava fuori petrifí' 
Cato. Plinio aggiu'gne beniflumo, che i l le-
gno gitíato in quefto fiume ? trovafi fubito1 
coperto di una fcofza petrofa j c foggiugne 
i nomi di diverfí altrí fiumi y che fanno lo 
fieíTo: particolarmente i l fiume Siíarus vici-
n'o a Taranto, lé di cüi acque nulíofrante fi 
provan íaniffime ,> Alia lifta di Plinio | i o i 
poíremnio aggiugnerne tóolti a l t r í , che fon 
appreffo no i , tra i qüali y i l lago Lohmond 
íiella Scozia, &c. 

Ma in realt'a, e' nori áppar che feguauná 
^era trafmutazione della natura legnofa in 
qüella di pietra , in verün" di quefti cafi 
tuí to quello che faffi , é quefto -, le partieef-
íe petroíe che prima fíutCuavaño ne! liquo-
re s annicchiano ^ e depofitano ne' pori di 
queíte foñánze, in' cosí fatto modo, ed in tan
ta copia che poco altropiu íeílaci che Fappa-
fénza di una pietra > 

Le petrificazioni puré , non fono altro,- be-
ríefpeíTo, che incfurtazioni di particole pie-
frofe y che s* at íorniana a'coípi immerfi , fic-
come i fali v i fpiccano e v i s'attaecano fopra. 
t^edi ÍÑCRUSTAZÍONE 

Várenlo adduce una conghiettura, ed é s 
Che V acquc petrifican o folam'ente i legni per 
ínezzo di cerfe minute, ed agúzze particel-
fe ,• ívr flazianti le quali tagliano le fíbre 
rongitudinaíi del legno in un infinito número5 
síipunti', e si diftruggono la forma 5 che l i di-
flingüeva dalla pietra. 

Vicino aNací ivan v ' é un fiumicello , la' 
¿í cüi acqua viene a bello fiúdio fvolta iri 
piccioli canalf , ne'quali ella fi petrifica itf 
breve íernpO ; e di queíl:5 acqua petrifica' 
ta é fabbncato utí vaflo: Caravaníera , lí 
t ic ino. 

, Le petrificazioni dclP acqúe y o' de5 fughí 
óéüa térra fono incontrsrftabili . Ñe l luogo 
cWmato léf Caves Góuti'eres in Francia , 
1 acqua cádendo dalle partí fuperiori del'.a 
Cava, al fondo, iramediafe lindura in piccóle 

A6' ílue^e figure che a cafo portano e 
ttoítrano le go'ccie cadenti o fola a fola y, o Tune' 
íopra raltre .. 

•Di quefta fpezie di cave n ' abf?jam di-

verfe in Inghllterra j la da noí chiamat» 
Foolíhde é una delle piü notabili. M . Derham 
fa menzione di un'altra fulla cima del colle 
Bredon nella Provincia di Worcefter ; a cuí 
poífiamo aggiugnere la£/w-Z)o^in Withers-
lack nel Weflmoreland; la qual cava é fo-
derata nella fommita di coteñe pietre y?^/^-
Biche i o ñillatiziey pendenticome diacciuo-
l i j che in faíti non fono altro che trafüdazioni 
o diflillazioni dialcüni fughi petrificanti áaWst 
ícogliofa térra che i y i C trova . VediSxALA-
CT 1 TEs. Vedi a ncO L ABI RINTO . 

P E T R O B í l U S S I A N I , unaSet táy nata ¡ti 
Francia , e ne'Paefi Baffi, verfo l'anno 1126 ; 
cosí chiamata dal loro antefíg.nanO' Pietr& 
Bruyt . 

I ! principale degli aderenti di Bruys f i i 
un Monaco , per nome Henrico; da cui i Pe-
irobruffidni furotí anche chiamati H^nV/tífW. 
Pietro Venerabile, Abbate d iC lun i , ha uit 
trattato' coníro\ i Petrobrujfidni / nella Pre-
fazione al quale ei riduce le loro Opinioni 
a cinque capí .' 

1. Negavano che i fanciullr avanti Teta: 
della ragione poffano eífere giuftificati per 
rñezzo del Battefimo; attefoché qüel che ci 
falva per loBatteíimo é la noftra propfia fe-
de. i . Tenevano , che non fi deon fabbricar 
Chiefe, ma che quelíe che gia v i fono, s' 
han da aíterrare j una fala eííendo del pari at-
ta per laOrazione , che on Terrípio, ed una 
ftalfa cortie un Altare. 5:. Che la Croce íi 
dee buttar giu ed abbíueiare , perché dob-
biamo abborrire gF iftrumenti della PaffionS 
del noftro Salvatofe . 4. Che Gesu Criílo' 
non é nell'Eucariftia ,• e che quefto Sacra
mento é vano . 5. Che i Sacrifizj , le l i -
mofíne le orazioni , &c. non giovano a8 
mor tí . 

Langlols aecufa i Petrabrujfiani di Maní - . 
cheifmo, e dice, ch'eglino foíleneano, ef-
fervi due D i i , l3uno buono, raltro cattivo; 
ma noi ftimiamo ií fuo feníimento' piü toft® 
un effetto di1 Zelo per la caufa Gattolica + 
che lo induíTe ad aggravare le accüfe fopra que
fti Erefeici'. Vedi ALBIGENSÍ.-

P É T R O J O A N N I T Í , i feguaa di Pier-
Giovánni , o di Pietro fígliuolo di Giovan-
n i , i l quale viíT'e nel X I Í . Secólo 5 la cuf 
doítrina non fu nota, fe non dopo la fuá mor-
te quando i l fuo corpo fu tratto fuora dal fe-
polcro ed abbruciato . Le fue opinioní era" 
no 5, ch'ei folo avea la cognizione del Vero fefl-
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Ib , nel quale predicarono g l í Appoflolí i l 
Vangelo j che T anima ragionevole non é la 
forma deir como ; che non s' infonde gra-
2Ía col Battcíimo j che Ge su Crifto fu tra
pa flato con una lanera fulla Croce, prima di 
íp i ra re . 

PETROLIO j PETROLEUM , d. petm 
tkum y olio di pietra^ odolio di rocca, é un 
fugo oleaginofo, che fi fuppone che fcaturi-
fca dalle fenditure delle rocche ; e trovafi ñut-
tuaré o galleggiare fuli'acq^ue di cerd fonti . 
Vedi OLIO . 

Oltre gl i olj ar t i f izkl i e vegetabili , cioe 
quelli che fi eftraggono dalle piante &c. per 
tfpreíiione; vi ío.n anco degli o!] naturali e 
minerali , che eícon di per sé , dalle vifeere 
¿ella térra j , chiamati col nome comune di/x?-
trolj y o petrolea * 

E' probabiiiflimo , che quefli fieno Topera , 
o V efíetto de'fuochi íotterranei , che alza-
n o , o íublimano le partí piíi fottili di certe 
ína tene bituminofe che incontrano . Quede 
part í , condenfandoíl in liquore per Fo fred-
do dtlle volte di quelle rocche , i v i fi raceoí-
g o n o , e di la íHJlano per l i ferepoli e per le 
aperture , che la difpofizione del terreno ap-
jprefta - I I Petrolto adunque é un ñ e r o e l i 
quido bitume , che difFerifce foíamente per 
la fuá liquidita dagji altri b i t u m i c o m e dall'' 
aiphaltum, &c. Vedi BITUME. 

11 Nafta, che od é un bitume liquido ,, & 
alrnen. aflai molle, molto fomiglia zlpetrolio* 
Vedi NAPHTHA. . 

Prima díGra TpomPeirolto e fl'ato tróvate :r 
ialvoché ne'paefi caldi . Oleario dice d'aver-
•T.Q ved uto piu di trenta forgenti vicino a 
Scamachia ra Periia , v i fooo anco de' Fe-
molj nelle Provincié MeridionaIr deüa Fran
cia ; ma it migíiore e quelio -Bel Duca'-
-ío á l Modena- , feoperte da un cerío Hrro-
fio Medico nel 1640, in una valle affai fte-
a-ile , dodici leghe lungí dalla Citta di 
Modena.. 

Sonfi ivi; fcavafei con grande fpefa nelía 
3?occa tre sanali j , da' quaíi fi cavano tre diS-
ferentr í pez le ávPetrolio r che fcaricafi inpie-
ciolc vafche, o ferbatoj: quella deila prima 
Cpezie, c blanco , chiaro , e fluido come V 
•acqua , di un odore acuto penetrante 5 e 
is&n ingrato ;~ d'elfa íceonda , egli é dr un-
giaüo vivace , raen fluido e di un cdore 
irseno acuto che5! Blanco|- i l terzo é un Pír-
$Yüim foíTa- n&riccio,, di. confjfte.nza gih craf-

P E T 
fa , e di un odore che fi avvicina piu aquel de! 
bitume. 

M . Boulduc ha fatte diverfe fperienze fui 
Petrolto, deferitte ndl* ¿ícead. delle Se. delP 
an. 1715- Egli oflerva , che non gli riufcl di 
eftrarre da eíTo alcuna flemma , o veruno 
fpirito falino, con qualfivoglia diftillazione , 
od in balneo mariae , o in bagno , o caldo 
d'arena, tutto quelioch1 ei ne cavo , fu olio ^ 
nel fondo del vafe diftillatorio, eííendovi re-
flata una piccoliíriroa quantita di materia m 
po'denfa, bruniccia. 

Quindi , per adoprare 'ú Fefrolio nella Me
dicina y ei debbe preferiverfi tale quale egli é\ 
I I PetroUo é un rimedio bell'e preparato , e 
portoci dalla matura j trovafi molto caldo e 
penetrante; e viene commendato in mol t i ma
lí elierni, ne'dolori rtumatici r ed ar tr i t ic i , c 
nelle membra paralitiche • 

PETROSA Offa , neir Anatomía, unade-
nominazione data al quinto e fdlooffodeí 
cranio , chiamati anco cffa tempomm , per
ché moftrano 1' eta delT uomo \ i capelli 
in quella parte divenendo grigi o canutt t 
prima del reüo • Vedi C R A N I O , e 
TEMPIE. 

La. parte fuperiore é fquammofa r o fes-
güofa , la bafla pietrofa, cioé dura ^ edíqua' 
piu particolarmente fono üati denomináis 
cjfa petrofa, 

Tra Fe ofFa proprie del cranio , V ojfa p& 
trefa fono le piu piceiole : la lor parte di ío-
pra e femi-circolare , e la inferiore di una 
forma fcogliofa . Sonó fituati nelle pavti Xj¡£ 
terali e piíi. baffe deila tefia \ terminati i-n ci5-
ma dalla futura fquammofa ,. che H unüce al ' 
k offa parietaUa ¿ di dietro , dalla lambdoi-
des, che l i cengrugwe aífc occípitale,, e fi con-
nette all' os fphenoides • 

Ciafeuno ha due feni y davanti e di diff-
tro lo sfenoide : i'efteriore d i effi é foder*-
to di una cartilágine e riceve i l procef-
fo della mafcella inferiores P interiore rice^ 
ve la baffa parte del'Cnus; lateralis della-du
ra mater.. 

Ciafeuno i a puré quam-o proccífi ; tre 
e # e r n i e d uno interno ; degü efterni ilpí"5; 
mo-é chiamato zygpmaticus T o&os jugale ; w 
íteonáo ma/hides o mammillaris'; i l t e rzo /^ -
Ipjdh y ciafsun de'quali veggaíi fotto-il fuo pro-
prio Articolo y ZYGOMATIGUS , &ic. 

I l procefíb interno é propriamente chiama
to. I ' os pem/um Qucfii é lunghetto , e gran-



contíriendo I ' intero meato auditorio, e 
la cáyita del tyrapanura. , Vedi TYMPANÜM , 
cd ORECCHIA. 

P E T T E I . \ , H E T T E I A , nella raufica an-
•tica, un termine Greco , a cui non ne abbia-
mo un corrifpondente neli'Inglefe. 

La melopocja , cioé l ' arte di coordinare 
€ difporre íuoni in fucceííiüne, cosí che fac-
ciano mclcdia , é divifa in tre paríi , che 
i Greci ch lama no lepfif, mixis, e chrefis ; i 
Laíini fumptio, mixtto , ed iijus y e gl ' Ita-
Üani pi'cfa , mefcolamento , ed«/o . — L 'u l t i -
jna é parimenti chiamata da'Greci mTTíia,pet-
teja , e dagli Italiani pí'.'/v'/í. 

Pet leja, o pettia j a vi un que é 1'arte di fa-
re un giuílo difeernimento di tutte le ma
niere di ordinare, o combinare i fuoni ira 
eífi , cosí che producaro i l loro efTetto , cioe 
eTprimano le diverí'e paffiohi che ti vuol ec-
c i tare: cosí , e. gr, el la moüra , quai íuoni 
fono da ufarfi , e quali no , cuante volíe 5 
o quanto fpeíío s'hanno alcuai di effidari-
pe te re , con quai fi debba principiare , c 
con quai finiré, fe da un fuonograve , per 
poi alzarfi, o da un acuto per venir giü , 
o cadere, &c . 

La petteja é quelía che coíílíuiÍGe le ma
niere, od i coílumi della muíica \ eífend'eí-
la , quella che íctglie quefta o quella paf-
fione , queíto o quel movimento dell'anima 
da rifvegliarfi , e vede fe é opportuno ec-
citaila in queüa od in quella occafiorie. 
I I perché , la petteja é nella Muíica qutl-
]o che i coílumi fono nella Poeíia . Vedi 
COSTUMI . 

N o i non vediamo donde taí denomina-
2Íone poífa eííere fía ta prefa da' Greci r 
guando non foífe per avventura dal loro gio-
co degli ícacchi, che •ÁSTTS/̂  norainavano \ 
la petteja muíicale eíTendo una forra di com-
binaiione e di difpofizione de ' íuoni , come i l 
gioco degli fcacchi lo é de' pezzi chiamasi 
VÍTTOI , cal cul i . 

P E T T I N E , &c. Vedi PECTÉN, &c. 
P E T U M , nicotiana . © Tabacco . Vedi 

TABA eco . 
Í E Z Z O , o PEZZA , neí Commercio , fi-

gninca qualche volta un intero , e qualche voí-
ta foio una parte dell' intero . 

primo fenfo ,. diciamo , una pez-
za ^ drappo o panno, divei lu to , &c. in-
tcncicndo una certa quantita di braccia o 
¥LLUE J fegoíat* dal coftume j . e che ger 
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anche é intera , o non tagliata . Vedi 
PANNO. 

Nel l ' altra íignifícaziene diciamo un pez.' 
zo di tapezzeria , intendendo un membro 
diíHnto, lavorato a parte , che con di ver
il altn fa un fornimento intero. Vedi T A 
PEZZERIA . 

GT Ingle fi dicoao a piece of w:ne, of cy~ 
áer &C. e voglion diré una botte piena di v i 
no , di íidro, &G. 

PEZZO , piece , in propofito di monete 5 
fignifica alie volte l ' i íkíía cofa á i t ¡ p e d e s : 
come j quando noi diciamo , quefto pezzo, 
cioc quefta moneta , é troppo leggiero , &c. 
Vedi SPECIES , e C o i N , 

Alie volte , con aggiugnere 11 valore de* 
pezzi, adopraíi per elpriraere quelli che non 
hanno altro nome particolare : come un 
pezzo d' otto reali, un pezzo di venticinque 
íoldi, &c< 

In Inghiltcrra, i l pezzo, piece, aífoluta-
mente , é qualche volta preío per venti 
fcellini üerlini j e qualche volta per una 
guinea . Vedi GUINEA , LIRA , e STER-
LING . 

Per la 6 G. l í . c. %p 1 pezzi larghi i 
hroad-pieces, di venticinque, o di ventiiré 
fcellini 3 o le metadi , cd i quarti v i fon 
mentovate . — Eviene proibito ad ogni per-* 
fon a di rieeverlc o ípacciarle in pagamento 
al minuto 

PEZZA da otto, o piajira , é una moneta 
d' argento , che fu prima battuta in Ifpa-
gna, pofeia in altri paeíi j ed ora é corren-
te in quafi tutte le partí del mondo. Vedi 
COMO ,• 

Eli ' ha ií fuo oome di pezza da otto, a 
reale da otto ,• perché parcggia otto reali d'a 
gento . Vedi RE ALÉ ,• 

I I fuo valore é a un dipreffo r i í leBo ch® 
quelío dello leudo Francefe, cioé 4 ÍGelíini 
e fei danari fterl. — Ncl 1687 , la prapor-
zione del fempíice reale colla piaílra fu cara-
bía ta ; ed in luogo di 8 reali glie ne íur dati 
dieci. — A l preíente la riduzione é ful pie^ 
de antico * 

V i fono due fpezie di piaílre o feudi Spâ -
gnuoli; Tuna, battuta al Potosí , 1'altra al 
Mcfficó : quefie ultime fono un pochettinQ» 
piu pefanti che le prime .-

La pezza da otto ha le fue diminuzionii ^ 
cioé la mezza piaftra, o la pezza d i qnattm 
reali ¿ i l q.uarto, o la pezza da due ¿ ümezz-Q! 
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^uarto, ed i] fediceíimo . —• I I cambio m 
laSpagna e I'Inghiiterr» ü h i f í p e ^ d f óite* 
VediCAMBia.-

PEZZA , o PEZZOV é anco una fpezíe di 
moneta di contó y o piuttofío una manie
ra di contare ufata tra i Negri , fulla^ 
Cofla d' Angel* neir Africa . Vedi M O 
F E T A . 

I ! prezzo degli fchiavi o d'altre mercanzie-
e derrate, che i vi fi negoziano, come anco-
i da?) che fi pagano ai piccol iRe, fi calco-
lano e fíimano da ambe le parti , i n pezze. 
Cosí , quando que' Barban diraandan diees 
pezze per uno fchiavo; glr Enropei in fimi! 
maniera valutano la moneta T o la mercan-
zia,, che d'evonp daré in! ifcambio-y in pezze,-
Vedi COMMERcío r 

E . gr,. drecr Arabafie fono una" pezza 
un barile di polvere di dieci libbre s una 
pezza i' dieci; bacini di oitone r una pezza. 

PEZZO1,. nelF'Araldica'1 dinota una figura" 
o geroglifico dell'arma . — I pezzf onore-
voli delío feudo,: fono i l capo", ij^palo , la 
fafeia , la sbarra .Ja croce, &c. ^d in genere 
tu t t i quelli che poííono oceupare un terzo del-
lo feudo quando fon f o l i , ed in qualfivoglia: 
maniera che ci5 fia . 

PEZZI , nell' arte militare , comprendono5 
tuttg le forte de'cannoni' e de'raortari gran-
ái .. Vedi CANNONE ,- ARTi'GtiERi A , &c. 

I PHZZI d¿ campagna -i fono di una fatta piíi' 
piccola , che portan palle di dieci o dodici l ib
bre. Vedi Pc^"¿¿¿CAMPO v 

PEZZI di Batteria , fono della forta piu 
grande di cannoni , cHe fi ufan negli aííedj 
per far brecce . — Ta l i fono la colubri-
ttz , i eannoni da 24: quella portando dic-
ciotto libbre di palla i e quefti 24 libbre « 

PH A C E D A N A % nella Chirurgia , &c. 
•un' ulcera gonfia e profonda , che mangia e 
eorrode le parti vicine = Vedi ULCERA . 

* La parola e Grear^ p*yiS'cu¡'ce r forma ta' 
da (puyay ,y mangiare * 

P H A G E D ^ N I C ^ mediciner fono quclle 
le quali íí adoprano per mangiar via la carne 
fungofa 5 o rigogliofa . Vedi EPüLOTrc r , SAR-
COTICI , CAÜSTICI , &c0 

PHAGEDSNICA « / f ^ . Vedi PHAGEDÍENA R 
ed ljLCERA . 

L ' Eferacridi deirAcademia ác Curiofi natu-
r£'f riferifeono' che le ulcere phagedícniche fo-
m fíate cúrate frequent&meníe eolio* íVerco-
é i pécora; J. 

P H A 
Acqua pHAGÉDjENiCA , nella Chimícft 

dinota un' acqua , cavata dalla calcina v i 
va ; cosí detta dalla fuá eíficacia nelía cu
ra delfe ulcerephagedaniche * Vedi CALCINA , 
ed ACQUA , 

Per preparare queft5 acqua ; mettono due 
libbre di calcina viva nuova in una grande 
padella di t é r r a , e v i vefíano5 fopra , incir-
ca dieci" libbre di acqua piovana ; fi lafcia-
no quefte cosí ñare affieme per due giorni , 
agitándole e dimenandoíe fpeíío ; alia fine 
lafeiando ben dar g i i i la calcina verfano 
T acqua fuori per inelinazione , la filtrano 
e la raceoígono in un fiafeo di vetro , ag-
giungendovi- un'oncia di fubiímato corrofí-
vo in polvere ; che di bianed" diventa gial-
Xct f e va al fondo del vafe. Dopo che l'acqua 
ha pofato, ed é fatta chiara » é buóna ali' 
ufo f nel mondar delle' piagtie e delle ulce
re, e per mangiar via la carne fuperfíüa 
fpezialmente nelle cancrene , nel qual ca
fo v i fi pu6 aggiugnere una terz'a o quar° 
ta- parte di fpirito di? vino c Vedi CAN-
CRENA 

P H A L E ü C U S , OPHAL^CIÜS , nelía pee-" 
t ica, una fpezie di verfo, in ufo fra" i Gre-
c i , ed i L a t ¡ n i | che coña , come ilSaffico,-
di cinque piedi , i l primo uno fporídeo , it 
fecondo un dattllo, gli u l t imi tre,- trochei 
Vedi VERSO , PIEDE , SPONDEO, SCC. 

P H A L L I C A , $ A A A I K A , nell5 antichi
ta feñe o facrifizj, celebrati in5Atene, a ono
re di Bacco . Vedi FESTA 

Le falliche furono' iñituite nelía feguente" 
occafione : un certo Pegafo" v cittadino di 
Eleutheris, aven do pórtate alcune ft'atue di 
Bacco in Atene , fi tiro addoífo le rifa , e i l 
difpregio degli Áteniefi . — Poco dopo, ef-
fendo ñato qüel popólo attaccato da una ma'-
lattia epidémica ^ ed effcndofi confuítato T 
oracolo r per fapere come fi avcrebbe potüto' 
sgombrare i l morbo ; fu' íor rifpoílo che 1' 
única maniera era' rícevere Bacco i n pom
pa : e' lo fecera ,> e cosr inftituirono le' 
phalUca; dovev oltre le ftatüe ed i trofei del 
Nume, fi portavano figure delle parti affette f 
légate ai' tirír.-

P H A L L O P H O R I ^KKO^POI y nell' an-
t i c h i t l , un nome dato in Sicione a certi raimi, 
i quali correvano attorno delle ílrade imBratta-
t i di ñero , veftiti di pellrdi pécora, portando 
de' corbelli pieni di varieerbe, come cerfoglio y 
branca urfina, violetta , el leía, 
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# parola e fcrmata dal Greco psfVXoí $ 
una fertica, neirefiremi.tcí della quale era 
attaccata la figura del membro dell\uomo , 
fatta di cuojoe <pipa, ¿o porto . 

Baliavano in cadenza , ed erano corona-
íi d' el lera, a onore di Bacco; portando i l 
pkalins avanti ad efíi, per iníegna delioro 

0fpCHARYNX , <t>*pvyi% i nell' Anatomia , 
]'apertura fupsjiore dell'.efofago, o fiadel-
Ja gola , íituaía nel fondo delia bocea ; e 
chiamata anco .Fauces - Vedi ESÓFAGO, e 
BOCCA., 

La pharynx h quella parte .«he piíi par-
ticolarmente cliiamafi gula, in cui comincia 
1' azione i e l l ' inghiottire , e. dove principal-
ínente queíf azione fi compie., 

E l i ' é ajutata da tre paja .di mufeoli .} che 
principalmente compongono la pharynx. Ve
di DEGLUTIZIONE . —- I I primo é chiamato 
lo jiylopharyngíeui, e ferve a tirare su e di
latare la pharynx : i l fecando,í cioé i \ ptery-
gopharyngceus ferve a .flrignerla .: i l terzo 
xhe chiamafi Voefophagceus ^ fervea chiuderla ; 
vedi ciafcu.no fotto i l fuo proprio articolo } 
STYLOPH A R YNIG^US \ &c. 

P H A S M A T A , nella FifioIogia , certe ap-
parenze che nafeono o fi forma no dalle va
rié tinture delle nuvole per via de' raggí 
de' luminar! celefti , in particolare del So
lé e della .Luna. Vedi METEOÍIA , ARCO-
B ALEÑO , &C. 

Quefte fono infinitamentediverfificate dal
le differenti figure e fjtuazioni dél lenuvole , 
e dagli appulíi ¿de' raggi d i luce j ed infie
rne coll'acciden.tali eorufeazioni e comparfe 
di differenti meteore, han fenza dubbiooc-
cafionato que'prodigj, d'armafj combatten-
t i nell' aria , &c. di cui icr ian. qua e la 
fpeffi racconti appreífo varj 5 rittorj"". Ve
di i l libro 11. de'Maccabei al C. po 5 . — Me-
lanñh. meteor. 3. SnelL de comet. ann. 1618. 
Vedi anco AURORA Borealis* 

* Kirchero , ed . i l fuo im'ttatore Schotto, fi 
fono ftudtati di dichiarare i l fenómeno , 
per mszzo della rifleffione degli .oggetti 
tenefiri fatta fopra le nubi opache e con
gélate nella mezzana regione Jelf ana , 
i l che fecondo effi fa f effetto di uno fpec-
thio. — COSÍ che, fecondo quefli Autor i , 
^ ármate che diverft Stortci pretefero ef-
feTe fiate vedute nel Cielo, non furon al-
tr* che la riflejfione di Jimili ármate 9 
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fituate in qualche parte .della -tena . Ve-
d i HiQ. Acad. Reg. Scien. ann. i j z ó * 
P..405. 

P H E O N I ^ nell'Araldjca , fono le tefte &ar-
bate dellefrecce, o d'altr- arme fimili. 

I Pheoni vengono rapprefeataíi' nella Tav. 
Arald. fig.79. 

P H I A L Á * , una picciola e fottíIBoccia di 
•vetro ; che popolarmente chiamafi una xaraf-
i a . VediVETRO. 

* La parola iformata dal Greco $¡ctKii, che 
fignifica lo -fleffo. 

P H I D I T I A , o PHIIÍTIA , «leU'antichíti; 
Fefte o conviti celebrad con^rande fcugaliti 
in Lacedemone. 

Le phiditie fi tenean ne'luoghi pubblici, 
ed all ' aria feoperta; ricchi e poveri v' affi-
:fievano del parí , e fullo ileífo piede \ poi-
,ché i l loro feopo era di mantenere e fo
mentare la pace, i 'amicizia , ed una buo-
na intelligen'za ed egualita tra tut t i i citta-
dini , grandi e piccioli . Berneggcro «d ee , 
.che quelli i quali interven i V,¿J no a queíxa 
fefia portavano ciafeuno uno fUjo di fa
j ina , otto mifure di vino , ,chiama.te co-
jus , e .cinque m i n ^ di cafcio;, ed altrettan-
í i fichi. 

Le ph'tditia de'Greci , molto fomigliava-
no alie ..chariflia di Roma Vedi CHA-
RISTIA . 

P H I L A D E L P H U S , ^ « ^ x p s <, «é í l ' aa-
l ichita. , un citólo o foprannome , porrato 
.da diverfi Re antichi 4 formato dal Greco 
,:<piKo?, amatore e a^íK^oí , íratello : q. d. 
uno che ama i l fuo fratello , od i fuoi 
fratelli^ 

Tolomeo Tiladelfo ereíTe una Librería i n 
Alefiandria , e la fornl di 400000 , al-
i r i dicono 700000 Volumi , col configlio, 
e coiraí í i íknza di Demetrio Falereo , Vedi 
BIBLIOTECA . 

L ' ifteífo Filadelfo fu quegli che procurb la 
-verfion Greca de'bbri di Mosé , chiamata i 
Settanta. Vedi 5ETTANTA . 

I I P. Chamiilart ha una medaglia della Re
gina di Comagene , che pona i l titolo di 
Philadelpha y fenza alcun altronome. •— M . 
Vaillant dice , che Fil ippoRedi Syria aveail 
t i tolo á\ Philadcíphus.. 

P H I L A N T H R O P I A , ^ I A A N 0 P n n i A 9 
amore del genere umano o degíiuomini^ cioé 
una genérale benevoienza veríb'la fpezie. Ve
di MISANTROPÍA . 

P H I -
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P H I L E L E U T H E R U S * , $ I A E A E T 0 E -

P 0 2 , un^amatore della liberta. 
* La parola e jormata da (piXot j ed tKivSípoS) 
l íber , libero. 

P H 1 L O M A T H E S * , ^ / / « ^ , amatore 
della crudizione , o della ícienza. Vedi SCIEN-
-ZA , COGNIZIONE , &C. 

* La vece e formata dal Greco (piXo? ? 
amatore , e [lav^av® , diíco , io im
par o . 

P H I L O N I Ü M , nella Farmacia, un opia
to , od elettuario , di cui ve ne fono due 
fpez ie | i l Romano ed i l Períiano . Vedi 
OPIATO . 

11 Romano , cliiamato anche i l grande 
Fhiloniurn , preíe i l fuo nome dal Medico 
Fhilo, che lo inventb , Egü coila de' fe mi 
del giusquiamo , di pepe, d 'opium, e d'altri 
ingredienti. Si adopera per ajutare i l fonno j 
contro i rsffreddori, la cólica, &c. 

I I P/;/7o??/«m Períiano cofia di varj ingre
dient i , tra i qu?,li fono i ' o p i u m , la térra fi-
gillata, i l Japis haematites , i l cafioro, ed i l 
zafferano. Uíaíi per feimare 1'emorragie, le 
diíeníerie, &c. 
• PHIMOSLS* , C I M O S I S , nella Medi
cina, un male del penis, o membro vi rile j 
in cui i l prepuzio s'attacca , o fortementc 
fi ñrigne fulla ghianda , cosí che non pub in-
dietro efferc tirato , per difeoprire la ghian
da. Vedi GLANS , PREPUZIO , e PARAPHI-
MOSIS . 

* La parola e Greca , e propriamente ft-
gnifica una ligatura con /pago , tptuwaií, 
dinotando lo fpago. 

Qualche volta una phimofis nafeonde de IT 
ulcere fulla ghianda , o attacco ad eíía ; ed 
alie voite e cosí violenta che impedifee lo 
ícorrere della marcia , o d' altra materia ; 
per lo che cagiona infiammazione o mortifi-
cazione della parte. 

La cura di una paraphimoíis non é punto 
di vería da quella di una pkimofis ; falvoché 
neli' ufo delle iniezioni; ed in ambedue i ca-
íi , fe diventano oftinate , i l prepuzio de-
vefi tagliare, áffin di ridurlo al fuo flato od 
alia fuá íituazionc naturale . Vedi PARAPHI-
MOSIS. 

PHIMOSIS J S' ufa anche per dinotare un 
male degli occhi , in cui le palpebre fono 
cosí légate affieme mediante una materia glu-
tinofá, che non fi pub aprirle. 

P H L E B O T O M I A * , ^ A E B O T O M I A , 

nella chirurgia, e nella Medicina , 11 faUffo^ 
o i l cavar fangue; ovvero Parte, o 1'eperazió-
ne del trar fangue. Vedi S ANGUE . 

* La parola e compofia dal Greco ipxe^) ve
na , e niivíiv , fecare , tagliare. 

La Phlcbotomi'a é una fpezie di evacúa?to
ne di un'eftrema importanza nella Medici
na . L ' idea de'fuoi effetti, colla ragione del 
fuo ufo, pub concepirfi dal breve divifamento 
che fiam qui per darne. 

Egü é evidente , che i l fangue fcagliato 
fuor dal euorc , mentre urta ful fangue an
tecedente , e lo fpigne innanzi 5 gli trasfe-
rifee parte del fuo proprio moto , ed é per-
cib altrettanto ritardato nel moto fuo . Quin-
di fe traggafi fangue fuor dalla vena bafilica 
del braccio de Uro , i l fangue che vien fuc-
cedendo , o quello che portafi dalla arteria 
axillare , o dalla delira fubclavia , fara me-
no irapedito nel fuO moto, di quel ch' eg/i 
era avanti che la vena foííe aperta : impe-
rocche levandofi parte del fangue coll'aprir-
fi di cotefta vena , ne rimanc addietro una 
rainor quantita nella vena axillare, o meno 
fe ne contiene tra l 'eílremita piíi rimota 
dell' arteria axillare , cd i l cuore , di quel 
che fe ne contenea prima : laonde eífendo 
cavato dalla vena i l fangue, i l reíiduo nell'ar-
teria fara meno impeclito nel fuo moto, che 
prima. Vedi POLSO . 

Quindi , i ! fangue di qnelFarteria che co
munica con la vena ch' é aperta , feorrera 
con maggiore velocita dopo fattaíi TapertU" 
ra , che prima . Confeguentemente , nel 
tempo che i l fangue feorre fuor dalla vena 
nel braccio, quello che gittafi dal cuore nell* 
aorta , troverk mi ñor refíñenza nel tronco 
afcendente, che nel difeendente : e perb feor
rera piu preño in quello che in quefto : e 
quindi puré trovera mi ñor refiftenza nell'ar
teria deftra fubclavia, che nelia íiniílra . 

Finalmente , di qua appare , che cavan* 
doíi i l fangue da una vena nel braccio de
liro , i l fangue che refla nell'arteria delira 
aííillare corre con maggiore velocita entro 
i'arteria di quel braccio che l ' é contigua , 
che per T arteria torácica, o per la ícapula-
re deflra che pur g!i é contigua ; perché , 
quando i l fangue non fi fuppone eífere cava
to da qualche vena corrifpondente all' arte
ria torácica , od in cui quefta íi fcarica , 
vi é a proporzione un maggior impedimen
to al moto del fangue nell arteria torácica s 

che 
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ĉ ,€ \n quella del braccio. Ma perdió la ve-
locita del fangue nell' arteria fubclavia , o 
ndla delira axÜlare , é maggiore che nella 
finiltra i la velocita nella torácica deftra fa-
ra altrcsi maggiore che nella arteria toráci
ca finiftfa. Quindi e manifeflo , che cavan-
dofi i) fangue da una vena nel braccio de
liro • la maífima velocita del fangue reíi-
duo ' fara nell'arteria di quel braccio ; per
ché ella immediatamente vuota i l fuo fan
gue nella vena ch'c aperta ; e ia velocita 
proffima piu grande fara nell' arteria toráci
ca , o fcapulare del medeíimo lato, ia qual 
efce dall'arteria axillare. Ma la velocita del 
fangue fara di gran lunga minore nell' arte-
rie brachiale, axillare , e torácica ful fini-
flro ed oppofto lato; e raeno di tutte , nelle 
arterie provegnenti dal tronco difcendcnK 
dell' aorta. 

Cib fuppofto, fácilmente fi pub dedurre, 
cío che fía da farfi nelle diverfe circoíianze 
od occafioni di cavar fangue : per efempio , 
fe vorrerao impediré l'accrefcimento di qual-
che umore , per lo fangue ítagnaníe nella 
gamba finiftra , o far SÍ , che piü poco fan
gue che fi pub fcorra a quella gamba in un 
dato fpazio di tempo; primieramente s'ave-
ra da cavare fangue dal braccio o dalla gam
ba del lato dritto : perché queíío fi é vera
mente fare una rivuljiotie * — Che fe fi ca-
vera fangue su la medefima banda , edaqual-
che vena che riceve i l fangue da un ramo 
di quel tronco , che lo trasmetíe alia parte goa-
fiata ; cib occafionera una maggiore dirivazio-
ne di fangue a quelmembro. 

Per quel che riguarda 1' univerfa'e , cioé 
ttstto 1'abito del corpo, e la íua interacom-
page; nel cafo dr lentori e divifcidi ta , pur-
ché rimanga ancor ne'folidi la debita elafii-
cita e forza , la phlebotomia fara che i l fim-
gue rcfiduo circoli piu céleremente , ediven-
t i piu fortile e piíi caldo; ma in cafo di una 
plethora da intempcranza o crápula , e da 
troppo grande quantita di nutrimento fpiri-
tofo ^ o dallo fcemamento della trafpirazio-
1,21 ntenendo pero cuttavia i l fangue la fuá 
"atúrale fluíTilia, allqr l'earazione del fan. 
g"e fara che ia rhaíTa cherefía circoli piíiada-

Nel primo cafo , la diminuita refifienza 
«i-e vaii fauguiferi , accrefcer'a le potenze 
contrattili di cotefti vaf i , e lor darva un bat-
£ime.Ko od una ofcillazione piü prefia , e 
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far .̂ circolare i lor contenuti con maggiore 
velocitk; ma nell 'ultimo cafo la diminuzion 
della quantita di un fangue fpiritofo, mino-
rera la quantita di fpirito i l quale fi fecerne 
nel cervello ; dal che feguira , che i l cuore 
e Tarterie non averanno contrazioni né CO
GÍ fpeífe né cosí f-orti , come in prima ; e 
percib il fangue íi moverá piu lento , e fi 
rinfrefchera un poco. Vedi CÜORE, ed AR
TERIA. — E da cib par che dipenda tutta la 
dottrina del Salaíío, o •ád\& Phlebotomia. Ve
di EVACUAZfONE . 

P H L E G M A G O G A * , « M E E M A r f í r A , 
medicine, idonee a purgare la. flemma > o la 
pituita . Vedi PURGATIVO . 

* La parola e formata dal Greco (p^íy^ix^ 
pituita, ed xyau , fpignere , o tirare. 

V Agár ico, gli hermodattili , H turbith , 
&c. íbno riputati per medicine phlegma-

^ ' P H L E G M O N * , « M E E M O N H , nella 
Medicina , un nome genérale per tu t t i i 
tumori caldi , od infiammati, formati nel
le parti del corpo carnofe ofanguigne. Vedi 
TUMO RE . 

* La parola e formata dal Greco (pKtyety , 
abbruciars , od infiammare . 

ü a infiammazione, accompagnata da ua 
gonfiamento notabile della parte , coftí-
tuifce una Phkgmone * Vedi INFIAMMA
ZIONE. 

Se ti fangue é buono e lodevole , e folo 
peccante in quantita, queft 'é chiamata una 
vera pblegmom* 

Quando é corrotto , e alterato dalla pitui
ta., odal labi le , chiamafi una phlegmone no*, 
tha ; nel qual cafo partecipa deli'eryfipelas , 
dell'edema , o dello fcirro, 

I l fangue quivi eftravafaío produce calo
re, roííezza , tenfione, renitenza , pulfazio-
ne, e dolor grande. •— i l hubo, ilcarbun-
culus, i l furúnculo, le puftole, ed altri tu-
bercoli provegnenti dal fangue , fi pollona 
tut t i ridurre alia phlegmone . Vedi BUBO , 

. CARBUKCULUS , &C. •— L'oftalmía , le pa-
ro t id i , la fcbinanzia , ed anche la pleurefia 
e la peripneumonia, fono fpezie átWzphleg' 
mone . Vedi ciafcuna fotto i l fuo proprio arti-
colo , OPHTHALMIA , &c. 

PHLOGOSTS, ^ A 0 m 2 I 2 , nella Me
dicina , qualche volta dinota un grado dell* 
ophthalmia . 

Quando l ' infiammazione dell' occhio \ 
X x le§-
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leggiera -e benigna, íi chiarna unaphlogofi', 
quanco é grave, e rigorofa, themofis, Vedi 
OPHTHALMIA . 

P H L Y A C O G R A P H I A * , apprefifo glian-
íichi , un' allegra e burlefca iraitaxione di 
qualche compofizion grave eferia; in parti-
colare una tragedia i raveüi ta in commedia* 
Vedi TRAVESTITO . 

* La parola e formata dal Greco (pWu^íiy , 
nugari o da<pKuci%i nugator. 

La phlyaccgrapkia era la ÜeíTa cofa che 
Y hílarodta, o V hilarotragedia . Vedi HILA-
K O D I A , & C . 

V i furono diverfe fpeziedi phlyacographia ; 
che aveano i loro diverfi nomi . Vedi Salmafio 
fopraSolino. 

Le parodie, clie fono ñate fatte di alcune 
parti de'migliori poeti, comt 'ú Virgilio tra-
Tc/lito diScarron, € Cotton ; le Rcgine R i 
val i di Cibber , dalle Regine Riva l i á i Lee; 
alcuni pez/i di opere o .compofizioni dra-
maíiche , la mufica delle quaji íi applica a 
parole baffe e ridicole, &c. paííano íotto la 
no?ione ,di phlyacvgraphis . 

_ P H L Y C T i E N i E , ^ A T K T A I N A I , pic-
cioie vefcicheite bianche mordicanti , che 
%7engono fulla pelle , principalmente tra 
le dita , e ful polfo ; piene di un fero 
l impido. 

Alie volte degenerano in fcabie, ed altre 
in impetiggini. VediScABiE, &c. Si cura-
no come le altre eruzioni cutanee. Vedi Pso 
RA , e PÚSTULA , 

PHLYCT.E:NJE dinotan parimenti certe pic-
cole vefcichctte ulccrofe, provcgnenti tal vol-
ta full'adnata, talvolta fulla .cornea dell'oc-
cbio , a güila di tante vefciche piene d'acqua . 
Elle appajono quafi gran i di migl io; e qu an
do fon prodotte ¿a un acre umor corroáente , 
cagionano dolor gagüardo : le puüule full' ad
nata fonoroffc; qutile fulla cornea nericcie, 
fe fon attacco a¡5a íuperfizie, ma piu bianche 
fe fon piu a fondo. 

P H L Y S T ^ N A , ndla Medicina, un ma-
ie che produce bubón i , pieni di un umor fero-
fo. VediBuEo. 

* La parola e formata dal Greco QXVM, pw^eo, 
cbuilio. 

La phlyflana h una fpczie di vajuolo". i— i 
I buboni ch'ella cagiona , fono alie vol
te grofll , l ividi , paílidi , « e n , o di qual-
che altro color differente da quelío della 
-earne naturale , #* Quando íi perfora-

no, la carne appar per lo piu ulcerata íotto 
di eífe. 

Ordinariamente fono caufate da un umor 
caldo, cd acre, e vengono su íut te le par
t i del corpo ; ma fono aííai pericolofe fulla 
cornea dell'occhio. 

P H O E N I G M U S * ,, ^ / í ' r^of , una Me
dicina che produce roflczza , con delle ve
fciche , neMuoghi dove íi applica . Ve(|i VE
SICATORIO . 

* La parola } formata dal Greco QOIVÍZ, , 
roífo, 

Tal i fono la fe nape , i l pepe ,1 vcficatorj &;c. 
Vedi VESICATORIO, SINAPISMO, &C. 

I phcenigmi fi ufano , per tirare 1' u ra ore 
alia parte su cui fono applicati , o diver
t i r lo dalla parte afFetta . Vedi R E V U L 
S I Ó N E . 

PHONASCIA , * < K 2 N A 2 K I A , !' ar
te di formare lavoceumana. Vedi VOCE. 

* La parola e denvata dal Greco fmn ^ 
VOX i 

Nella Grecia antica, v1 erano de'certami 
o combattimenti , inñituit i , per la voce , 
cgualmente che per tutte i ' altre parti della 
Ginnaftica. Vedi GINNASTICA . 

QueíH combattimenti continuarono a tener-
fi nel tempo di Galeno, e furon queüi che mi-
fe ro in voga \z phonufcia, 

D i qua, i maeílri di que í l ' a r t e , e quelü 
che iníegnavano I ' arte di maneggiar la vo
ce, eran chiamati phonajei, qavaa-Koi , fotto 
i l cui governo ü menean íutti quelli ch'erano 
deftinati ad gíTcre oratori , cantori, comme-
diant i , &c. 

P H O N I C A * , ^ O N I K H , ladottrma, o 
la feienza de' fuom , altramente chiaraata 
Acouflica. 

* La parola e derivata dal Greco (pavv, vo
ce , fuono. 

La Phonica pub efTere confiderata come un' 
;arte análoga aM'óptica.; e fi pub dividere , 
come queila, in diretta, rifratta, e riflettU' 
í a . Queíü rami della Phonica dal Vefcovo 
diFerns, vengono denominati, ñllufívamen-
íe alie parti deli'Optica , Phonica^ Diaphomca y 

- f i Catapkonica. 
L¿ Phonica h capace d' eífere promoífa ed 

accreichita in riguardo all'oggetto, al mezzo, 
ed aH'orgauo. 

Quanto a i l ' í Jgget to , cioé i l fuono , ella 
pub venire accrefeiuta c perfeziouata in or-
dinc al generare e al propagare de'fuoni 

N i l 



I ! primo , neí parlare y o proaun^iáre" $ 
fié m f á h t t f o fiíchiafe, nel cantare , nei 
gridare , o lufingar colla voce che fono 
lutte arti diÜinCe e tutee promovibil i . — l í 
fecondoy mercé la poíizione del corpo fono-
$0 ^ , j n riguardo al mezzo * la Phonka 
fi puo perfezionare mercé la fottigliezza 
dilícatezza , e quiefeenza di cffo, «coireífe-
te i l corpo fon oro collocato vicino ad un mu
jo eouale a lifcio , piano , o arcato , fopra 
íut to cicloidalmente , o ellipticamente : don
de nafce la teoria de'liíoghi che rifuonano „• 
Vedi MORMORI'O „• 

Aggiugni y che col metiere i l cofpo fono-
ío vicino alFacqua^ it di lui fuono íi raddol-
ÉÍfce 5 che coliocandoío fopra uná pianura 
i l fuono trafmet-tefi ad una maggiofe dirtan-
•za, che fe l collocato fopra un terreno inegua-
í e , &c. Vedi SUONO * 

Quanto all 'órgano , ch5 é T orecchia : el lá 
tiene ajutata col meíterla vicino a un mu
ro ( fpezialmenfe a un capo d'un arco j comin-
ciando i l fuono aH' alíro capo j ) 'o vicino alia 
fuperfizie dell' acqua f o della térra» 

É col mtzto degl'iflrumenti, come dellcí 
ffénrorophonicon s o fia della tromba parlante c 
Vedi TROMBA PARLANTE.-

Parimentí con un iíírümento che ajuti le' 
órecchie deboli, come gli occhi ajutanfico-
gli ocehiali y con un iftrumento cheferra© 
íaccogíie fuoni gran fatto rimotí ^ come i te-
íefeopi avvicinano gli oggetti; con un mi-' 
Crophonor, o íiá ílrurnenfo d'ofecchia che in-
grandifee v con urí polyphóno , o ñrumento 
d' orecchia che mohiplica * Vedi OREO 
CHIA , &C.-

La Cataphonica s- o F udir' riflettuto4 íl 
puS perfezionare con diverfe fpezie d' echô  
artifiziali y imperocohé in genere , ogni fuo-
lio i l quale cade o diret'tamente OÍ' obliqua-
mente iopra un corpo' denfo di fuperfizie l i -
feia, fia piaña , o arcatar ibat tef i in dietro, 
o Hflettefi i cioe fa echo piu o meno * Vedi 
"ECHO , e Ú D i T o . 

P H O N I C U M Centrurri < Vedi CENTRUM . 
Í H O N O C A M P T I C U M Centrum , Vedi 

CENTRUM'.' 
P H O T O S C Í Á T E R Í C Á , uri termine, che 

aleüftí. Aüíorj ufano^ pefdinotafe l'aeíe deila 
Gnomoftíca, a á d fa* oriuoli a Solé . Vedi 
OROLOGIO « y ^ - . 

I I nonie diriva , daí moíírar che fa 1' ore5 
Qtíeíi'aríe non folamente coirorabra di uií 

gnomone s end' é chiamata feíaterica , da 
C-MOÍÍ ombra ; ma talor anco per m-zzo della' 
luce del Solé , come negli Orologj a macchiaj 
negli Orologj rifiettetsti, &c. da <p&>5-,/«reluce. 
Vedi OROLOGIO , e ÍSforitís 

PHRENES, 4>PÍ;N£S , n d i ' A n a t o m í a , 
i ídiaframma. Vedi DÍAFÍÍ AMMA. 

Fu cosi chiamato dagü antichr , da qphu 
mente ; come quelli che penfavano che i l dia-
frarama fofle la fede delTanima razionale * 
Da Phrenei, fon origínate le voci Phrenitis y 
Phrenefif, &c. Vedi PRENITIDE j &CÍ 

PHTHISIS , vedi l ' a r t icoloTis icA . 
P H Y G E T H L U M * , pvyeátevi nella Me

dicina, íi definifee da Celia, per un rumore 
duro jfchiacciato, che talor raíforoiglia ad una 
puñula °y che cagiona un dolore intenfo , e 
qualche volta lafebbre. V e d i T u M O R E .• 

* La paroló é dirivata dal Greco QVCÚ , ge
nerare, &C.' 

Vi phygethlon differifee foltanto d a í / J ^ ^ Í 
i n quanto che non fi folleva tant'alto; ma
tura adagio ¿ e produce poca marcia. Vedi 
PHYMÁ 

I L a t i n i Íochiamana^w/V, úpánusy e aí-' 
le volíe panícula. Correo definifee i l phygeth
lon per un phlegmóne provegnente fulle par--
t i gtandulofe,. irf particolare vicino al eolio ̂  
aU'afcelle ,• ed all'ánguinaglia y ií qual u l t i 
mo phygethlort chiamafi ¿z^o Vedi PHLEC." 
MON y & C 

I I phygethlon ha le flefíe cagloni , e gl i 
fteííi fintomi che l'ordinario bubone. Vedi 
Buso . — Sopraviene fpeíTo dopo le fcbbri ? 
e i dolorideí ventfe, ecurafij- come le altre 
infíammazioni .• 

P H Y M A , é T M Á 5 nelía Medicíná , urí 
tumore rotortdetto e acumioato , che viene 
fulle partí glandulari, in particolar fotto l ' in^ 
fefior raaícellar V e d i T ü M O R E . -

Vi phyma é piu picciolo e p i u í i f c i O ) meit 
foíTo e mert dolorofo ^ che i l phygethlon * 
Vedi PHYGETHLON * 

Si cura fácilmente rie' fanciulíi , piíi dif-
ficilmente negli adulti , ne'quali pero viene 
piu di rado . V i fi riniedia colPajutar la na
tura neli'opra della maturazione v come per 
mezzo di un cataplafma fuppurante, &e. St 
fuppone che abbia la fuá ofigine dal fan-
gue pituitofo ; ed é molt* ordinario ne'bara-
b i n i , ne5 quali proviene aífai fpeífo dal fafeiaf" 
l i troppo Üretti. 

Correo oííerva > che aícuni prendono phy-
X x 2. 
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ma per un nome genérale di tutli i tumo-
r i , o di tutte le a p ó r t e m e , che raaturanoe 
fuppurano fácilmente, di qualfivoglia fpezie 
chefieno, od in qualunque parte glandulofa 
che vengano. 

PHYSIOGNOMICA. , un termine ado-
prato da alcuni Medici e Natural iñi , per 
dinotare que'fegni che piglianfi dal conte-
gno eilerno, per giudicare dello ftato, del-
la difpofizione, &e. del corpo, e della mente. 
Vedi SEGNO, e FISIONOMÍA . 

P H Y T O L O G I A * , ^ÜTOAO^, un difcor-
fo fopra le piante; od una deícrizione del-
le loro forme j , fpezie , proprietadi, &c . Vedi 
PÍANTA . 

* La parola e compojia dal Greco <pvTo.it , 
planta , e xoyos , difcorf ?. 

P IA materj nell' Anatomía , chiamata an
co mater tenuh) e menln* tenuis ^ é una íottrl 
túnica o membrana , che invefte immedia-
lamente i) cerví l l o . — Vedi Tav.Anatom. 
( O í l t o l . ) fig.4- l i t . a5 a^a. Vedi anco M A -
TER , MENINGI y e CERVELLO . 

PIACERE , T eífetto di una fenfazione , o 
percezione grata alio fpirito t o del cempiaci
mentó e contentamento di qualche appetito . 
Vedi APPETÍTO , SENS A XIONE , &c . 

I piaceri ü pofibno diftinguere in due fpe
zie . I primi quelli che anticipano , o che 
vana innanzi alia ragione ; tali fono tut
te le grate fenfazioni ; e fono popolarmea-
te chi&rttíLÚ piaceri delfenfo y o del corpa Vedi 
SENSO 

I fecondl fono quelli ene non precedono 
0 anticipano i fenfi o la ragione : qut f t i , 
íioi l i chiamiamo piacert della unente o del
lo. fpírito . •— Ta i é V allegrezza che na-
fce da una pereczion chiara di q.ualche btne 
futuro, o dalla fenfazione confuía di un pre-
fente. VedrMENTE. 

Per recare un efempio di ciafchedono t — 
U n aomo fpeffo tro^a placeré nel rnangiare 
un frutto> ehe primagli era ignoto : Quefto 
1 un-placeré antisipato, ch' fgli Tente avanti 
íh ' ei fappia, effere ü frutto bueno .. DaU' 
altro cantó , un caeciatore affamato- afpet-
ta> o forfe attualmente trova, dsnevittua-
glie ; dove V ailegrezza ch5 ei ccncepitce f 
é ur* placeré che feguita dalla cognizione 
Í A I (no Q píeíente o futuro bene • Vedi 
POLO RE 

11 placeré e i l dolare ferahrano non effer 
i k r o , ch;§ ingegni od artifizj nella man dd-
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la natura; da'quai noi venghiamo diretti t 
provedere alia noíira propria confervazione. 
ed evitare la noftra rovina . • •— Alie cofe 
che poífono coadiuvare alia prima , come 
al cibo , a Venere , &c. ella ha anneífo 
il placeré j ed a quelíe che poífono appoitar 
l ' a l t ra , come la fame, le malattie , &c.ha 
anneífo il dolore : La natura non ha volu-
to in certo modo lafeiar in baila e difere-
Zíion noftra , i l prefervare e il propagare o 
nb la fpezie; ma ci co í lngne , direm cos í , 
a farlo : Se non vi foííe placeré nel rnangia
re, né dolore nella fame, quaníi non vi fa-
rebbono che morirían di fame per negügen-
za, dimenticanza, o dappocagine? Che co
fa é che induce la gente all'ufízio delia gc-
ncrazione , fe non fe i l plañere? Senza di que
fto i l mondo farebbefi diíficilmcnte mantenuto 
fin a quefto tempo . 

Nella maltiplierta delle cofe da faríi, e da 
eííere fchivate, per la confervazione della vi
ta anímale , &c . come a ver. mino noi diíVm.-
to fra Tune e l ' a l t re , fe non avcftlmo ava
l o le fenfazioni del placeré , e del dolore l 
Quefti non fo la mente fono fpfoni , per fpi-
gnerci , ma eziandio guide , per dirigerci 1 
dove abbiam da andaré . Dovunque la natt> 
ra ha fiífaío un placeré, noi poftTiam dar per 
concelfo , che ella vi c' ingiung.e un dove-
re , od un ufizio, ed iv i certamente é per noi 
da faríi qualche cofa , in grazia o dell'indivi-
duo , o della fpezie • 

D i qua é che i noftri placerl variano ne* 
diverfi ftadj, della noftra v i ta ; i placerl, e.gr* 
di un fanciullo , d'un giovane, di un uomo 
adulto, di un vecchio , &c. tut t i tendend^ 
a queile cofe particolari che ricerca la na
tura ra quel particolare flato della vita , o 
per la coñfervazione meramente , o per eíía ® 
per la propagazione , &c. 

Quindi , dalle differenti coftituzioni del 
corpo , nell' eta. differenti , farebbe facils 
sender ragione di t u t l i i fuoi guftí e place? 
ñ particolari : Non gia deducendo i- pía? 
cerl meceankamenté dalla dirpofizíone degli 
©rgani in quello ñ a t o ; maconfiderandoquel! 
che é neceífario per la perfez¡oney ed i l ben 
eííere deli'individuo m quello flato , e che 
cofa dse contribuiré a quello della fpezie. — 
In un fanciullo e.¿ív la mera cpnfervazio^e 
nello ñato prefente non bafta ; egli dee ín 
oltre erefeerc; p&r faj? che cib fegua, lana-
tura h& km i ritorni della farae &c. p i i 

fie-
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frequenti , e plh acuti i ed i piaceri del pa-
c e, -.líi V-fai/ifui . Ed acciocche l ecceílo 
deH'alimento á proporzion. della mafia del 
corpo, fi poffa difpcnfare, ella ha ía t tocon-
fiftere uno de'^ran di quello nato m 
una ferie di íola^evoh efercizj , col mezzo 
de quali le de! corpo vengono ad eííe-
re aperte ed efpknfe, e arnvanoa matuma. 
Fatto quefío, i piccm che cola conduíiero , 
feompajono; edahii proporzionati e congrui 
al nuovo ftato fuccedoao. Vedi NATURALE 
Jnclhazione , V tá\ z n c o V ^ s i O ^ . 

Quanto ai piaceri della Bellezza , della 
Mufica , &c. Vedi BELLEZZA , MÚSI
CA , &c. 

P I A L L A , nel meñiere del Falcgname , 
&c. é un iíírumento di filo e t a g ü o , che fi 
adopra a pareggiare , puliré , lifciare i le-
gn i , &c. 

Egli confia di un pezzo di legno , aífatto 
liício e piano nel fondo, che fervecomeür-
pi te , zocco, o fufío; nel mezzo di cui v'é 
una apertura , per la quale paila un pezzo 
añilato d' acciajo , collocatovi obliquamen-
te , e molto acuto , i l quale leva vía le ine-

. guaglianze del legno r lungo cui fi fa corre-
re , o sdrucciolare. 

La pialla acquifia varj nomi fecondo le 
fue varíe forme, groíTezze, ed uí i : come , 
la pialla di corfa , la quale é moho langa , 
ed é appunto la comunemente ufata: i l filo 
del fuo ferro non é lavorato od arruotato di-
r i t t o , ma fi folieva con un arco conveífo nel 
mezzo, acciocchévi fi poflfa mettere il di-
rizzatore; i l fuo ufo efiendo di levar via le 
ineguaglianze piu gran d i , e preparare i l legno 
per la pialla lijeiante . 

La pialla lifciante é corta e piccola , i l fuo 
ferro é fino \ ella toglie via le maggiori ir-
regoiarita lafeiate dalla pialla di corfa, e prepa
ra i l legno per la pialla degli or l i . 

La pialla degli orli é la piu lunga di tut-
te i il fuo filo é finifíimo, e non fporge fuo-
n al di la,della larghezza di un capello ; 
ella fuccede alia pialla lifciante, & é deíii-
nata principalmente a far riufcire l ' o r lod i 
v.n afle perftttamente diritto per giuntare af-
fieme orlo a orlo le tavole lifce ed egua-
8liate,&c. 

Pialla da battitoj, fi adopera per tagliare 
l ono fuperiore di un afí'e , diriuo o qua-
oro, dentro il legno, cosí che X orlo di un 
|¿tro tagli^o neila rtsffa guifa fi poflfa uní-
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re con efío appuntino: ella fi adopera akresl 
per tirar fafce e riquadri ne'lavori di rilievo . II 
fuo ferro é tanto largo quanto i l fuozocco, 
afíinché l'angolo tagli d i r i t to : e lafciagirls 
piallature a ' f íanchi , non come le altre pial-
le, in cima. 

Pialle da r i l ievi , e riquadri; di quefie ve 
ne fono di varié fpezie, accomodate alie va
rié forme, ed ai profili de'rilievi, e de' riqua
dri . Vedi RILIEVO . 

Tal i fono la pialla rotonda , la cava , i l 
rofiro di beccaccino , &c. che fono tutte di 
diverfe groíTezze , da mezza oncia , fin ad ua' 
oncia e mezza. 

Per adoprare le pialle da r i l i sv i , o riqua-
dri ful legno tenero, come 1'abete, i l pe
ro , &c. mettono i l ferro ad un angolo di 
45o con la bafe , o fuola delia pialla . Suí 
legno duro , v. gr, P ébano , i l bollo , &c . 
lo mettono a un angolo di 8o0 ; ed alie vol-
te diritto o in piedi affatto . Per lavorare 
ful legno duro , i l taglio é arruotato , od 
affilato ad un angolo di iB , o 20o; ful le
gno tenero , ad un angolo d' incirca 12o. 
Imperocche quanto é piíi acuto il filo , tanto 
piu lifcio i l ferro taglia ; ma quanto piu ottufo , 
tanto taglia piu forte» 

PIA N E T A , PLANETA * , nell' Aflrono-
mía , un corpo celefic , che fi rivolge at-
torno del Solé , come centro , e cangia di 
continuo ¡a fuá pofízione in riguardo alie altre 
fielle 

* Donde i l fuo nome irKttvvriit , errante ; 
per oppofizione a ficlla , che tefla fijfa. 
Vedi STELLA . 

I pianeti comunemente fi difiinguono in 
primarj, e fecondarj . 

I PIANETI Primar) , chíamati anco fem-
plicemente e per eccellenza pianeti , fono 
queili che fi movonoattorno del Solé , come 
loro proprio centro. •—• Tal i fono Saturno, 
Giove., Marte , la Terra , Venere, eMercu
rio . Vedi PRIM ARIO . 

I PIANETI Secondarj fono quelli che fi 
movono attorno di un planeta primario, co* 
me loro rifpettivo centro , nella fie {Ta ma
niera che i- pianeti primarj attorno del So
lé , — Tal i fono la Luna che gira attorno 
della noftra térra; e quegíi a l t r i , che han no» 
i loro rivolgimenti attorno di Saturno , e di 
Gíove, propriamente chiaraari Satclli t i . Ve
di la domina pianeti fecondarj fotío r A r t l -
coloSATELLITI, cSECONDARJ. 

I maf 
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1 pianetí prlmarf fono fei ^ che dr nuo> 

vo diffinguonfi in faperiori ? eá infcrÍGri. 
I PIANETÍ Superiori fono quelli che ñan piu 

r imot i dalSole, che ía noñra t é r r a , 
fono Marte , Giove , e Saturno. 

I PIANETÍ Inferioñ fono quelli che fían piu 
da preíío al Solé , che la noftra tcrra , e 
fon íituati tra la tcrra ed ilSole. — Ta l i 
fono Venere e Mercurio. — Vedi rordinej 
ía pcíízione 9 %k.c. át¿pianeti^ nella Tav.s4Jiron~ 
% 44-

I pianetí fono rapprefentatr coglr fteíTi 
caratteri r co'quals i Chimici ufano di rap-
prefentare i loro metal l i ; a motivo diqual-
che fuppofta anralogia tra qure' celefti r e 
queñ i fotterranei corpi ¥ Vedi METALLO R 
eCARATTERE * 

Saturno é rapprefentato coícaratíere I? . •— 
Queflo planeta a cagione della^ fuá grande 
difianza- ? apparifce ali' occhio cotr un lu-
Jue debole». —- Egli compie la fuá rivolu-
í ione attorno del Solé in circ» trenía anni 
Vedi SATURNO 

Giove, fegnato Tf? é una lucida, viva,, 
e rifulgente í lel la, che termina i l fuo corfo-
attorno del Solé in dodiei anni in circa» Vedi 
GIOVE * 

Marte , caratterizzato ^ , e un pianeta 
di un color roffo foeofo r che termina i i 
fuo corfo'in circa duc anni . Vedi MARTE o 

Venere § é i l piíi brillante di tu t l i \pia
netí' r che coííantemente aecompagna i l So
lé r e non é mai diftante da lui piíi di 47 gra-
d i . Finifce i i fuo corfo in fette mefi in circa». 
"Vedi VENERE, 

Quando ei va avanti i l Solé , é chiamato 
phofphoms, e lucifer j e quando lo; fuffegue ¥ 
hefperus r Vedi FOSFORO , &e. 

Mercurio 1£ ,< un precolo e lucido plane
ta^ compagno cofiantedel Solé , dalcui flan
co nonr fi dilunga mai piíi di 28o, e per cío» 
fuol eflere nafeofto o afibrto nel fuo fplendo* 
r e . —- Egli compie i l fuo corfo- in tre mefi »• 
Vedi ME R cu R i o -

A i quali noi aggiugniamo oggidl la Ter
ra5^ Tellusy fegnata ovvero?-', la qualr 
cotnpifce il1 fuo- corfo attorno' del So lé , tra-
Marte e Venere nello fpazio di; un anno 0. 
Vedi TERR A , 

Da quefte defíoizioni r puo ognuno diftin-
guere tut t i ip imet ' f . — Imperocclié fedo-
po i l tramontar dtl Sole. eg-U! vede utr plane
ta fi% vicino airOrieur& che ali'Occidente v 

1 ¡una 5 
tarnente' 

ue , che' 
opaci y 

Vedi 

P Í A 
puo conchiudere y che quello noné ne Metv 
curio ,, né Venere j e pubdeíerminare , fe % 
0 Saturno, o Giove f o Marte , daí coíore g 
dalla luce: con che pu5 anco difíii'ígüere im 
Mercurio e Venere . 

Natura d i PIANETÍ. <— Dalle díverfe^g 
ed apparenze de' pianetí f trova!' 
fono tu t t i perfettamente fíMtli 
cui abbiamo moílrato effere p 
íiraile alia noflra térra ^ daF che 
1 pianeti altresi fono corpi ofeun , 
sfeiici y & c . come la noftra térra 
LUNA 

Egli íi puo far ved ere che ció é quaff 
una dimoíirazione . — 10. Venere , ofíer-
vata con un telefeopio , rare volte fi t r o ^ 
piena , ma^bensí con- fafi variabili' ^ come 
quelle áeíla luna la fuá parte illuminata 
volta verfo i l Solé , cioé verfo V Oriente 
quand' ella é h flella mattutina r e verfo 
Ponente quand5 é la fiella della fera . —-
E fimili faíl íl ofíervano; in Mercurio 
in Marte. 

2o. Gaflendi i l primo , e dopo lui altri 5, 
hann' oífervato Mercurio fulla faccia del So
l é , attraverfo di cui egli parea che paífaífe co
me una ñera e rotonda macchia Vedi TR AN
SITO. — Horrox nel 1639 oíTervo parimen-
t i Venere nel Solé,: dov'5 ella face» la fteífa-
apparenza». 

3o. De laHire , . n e í x / o o , con un telefeo
pio di 16 piedi feoperfe delle montagne m 
V e n e r e p i u grandi che quelle della Luna * 
Vedi MONTAGNA . 

4o. CaíTmi offervo due macchie in Vene
re ; quattro in Marte , pur oííervate da Cam'-
pani e diverfe ,- in diverfi tempi in Gio^ 
ve r e dalle fue oíTervaziom di quefte mac-
chie raccolfe ch' eglino1 avean una- rotazio--
ne attorno de'loro' affi : Egli eziandio deter
mino la velocitU di quefta- rotazione r od iF: 
periodo , nel quale fi compie v. gr. quella-
di G i o v e 9 ore ^ ó ' . Quella di Mat te 24 ore 
40'.- E quella di Venere , 24ore. Vedi MAC
CHIA . — E poiche i i Solé ,,. la Luna, Gio
ve , Marte , Venere, e la Terra, troviatn v 
che ñ rivolgono fui loro aífi r cioe hanno1 
una-: rotazione diurna; non- v'ha dubbio che 
T avranno anche Mercurio e Saturno V abben-
che la grande vicinanza del primo al Solé, e la 
grande diftanza del ftcondo , impedifeano i l 
vedere maethie alcune fopra d'efli \ dalle qualt 
ñ diinoílrerebbe cotefta rotazione. 
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iíO. I n Giove s' offervano due fafce 5 o 

^one* piulucide che i l rimanente del iuo di-
f c o , e m o v i b i l Í 5 alie volteírovanfi in unapar-
te 'alie volte in un aitra; or f ib larghe , or 
piíl ftrette. Vedi FASCIA. 

6o. Nel i^09 lurono prima oliervate í re 
piccole flelle, o ¡une, chefimoveano attor-
ÍIO diGiove, da Sim., Mar io ; e nel 1610 f 
ifteíTe furono ofifervate -daGalileo: Quefte in 
oggi fono frequentemente oírervate fparire 
in un cielo eliiaro, quando .accade chelGio-
ve fia diameíraloiente -oppofto ira eífe .ed i l 
Solé . — Donde íaccoglieíi .che fono prive 
.di iuce, m quel íempo che i raggi del Solé-, 
intercettt da Giove , non poffono propaga-rfi 
fin ad efle in linee rette ; e di qua pur ap-
pare , che , come la luna , -elleno fon corpi 
opachi, üluminati dalSole; e di q u a n é piu 
né meno fiarguifee, che, poiché Giove non 
illumina i fuoi Satellici quando ion fituati die-
t r o a l u i , egli medeíimo in quella parte che é 
fvolta dal So!e íia vuoto di luce.. 

7o. Quando le iune di Giove fono diame-
tralmente frappoíle ira Giove ed i l Solé , f i ve
de una macchia rotonda ful difeo di Giove, 
che alie volte ¿ piu grande che i l Sateilite 
ifteíío . -— D i qua appare , che i Sateliiti 
fono corpi opachi, illuminati i a l Solé , che 
gittano un5 ombra ful Solé , e chelemacchie 
rotonde vedute in Giove fono i'ombre de' 
Sateliiti , Donde pur , F interfecazione di 
queft' ombra írovandofi eífere un circolo , 
legue che Tombra íia cónica j e pero la fi
gura de'Sateli i t i , almeno quanto ai fenfo, é 
sferica. 

8o. Eííendo la Terra fra Giove, ed i l So
lé ; fe, nello íieífo í e m p o , accade che qual-
che Sateilite íia tra Giove ed i ! Solé, egli íi 
perde nella luce d iGiove ; abbenché appaja 
alie volte come una ñera macchia . 1—Que-
íio fenómeno é ftato piu volre oflervato da 
Caífini, eMarald i , che han parimenti nó
tate molto confiderabili altera2Íoni nclle ap-
parenti magnitudini de'Sateliiti , dellc qua-
H non fi potrebbe daré ateuna ragione, pre
sa dalla diÜanza d iGiove , del Solé , -o deíla 
térra : e. gr. che i l quarto Sateilite , che u'or-
ainario vedefi i l piíi piccolo , ^ualche volta 
ha i l p'^ grancje- ü terzo, che íuol eífe-
re. v ^ t o i l pií, grande, alie volte fiaiipiíi, 
Picdolo. _ Quindi €Írendo che j Sateliiti 
íono illuminati dal Solé , anche allora che 
e mergo no nella luce di Giove, pur appajono 
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ofcurl , v i debb' eflere qualche aiterazione 
nelle loro atmosfere, per impediré che i ra^-
rgiSoIari íieno cgualmente rifiettuti da ogni 
parte della loro fuperfizie; i l che non pub 
non eífere parimenti la caufa, per la quale 
la loro ombra alie volte é piíi grande clfcgli-
mo üeíTi. 

Ora , per compendiare in uno í u t t s la 
prova. — i0. Poiché in Venere, i n Mer
cur io , e Marte , fol quella parte del difeo 

¿ illuminata dal Solé , írovaíi íifplende-
t e ; ed in oltre, Venere e Mercurio , guan
do fon tra la térra ed i l Sole ., appajono co
me ofeure maculx.f ful difeo del Solé ; «gli 
é evidente, che Mar te , Giove , e Mercurio 
fono corpi opaci, i l luminati colT impreOa-
ta luce del So lé . E i ' i íkífo appar di Gio-
«c , dall' eífer egli privo di luce in quella 
parte a cui giugne V ombra de' Sateliiti , 
egualmente che in quella parte che é fvolta 
dal Solé; c che i fuoi Sateliiti fieno opaci ^ 
e riñettano la luce del Solé , egli é moftra
to abbondantemente . Laonde, poiché Satur
n o , col fuo anello e co' fuoi Sateliiti da folo 
una luce debole , piu debole confuierabil-
mente che quella delle ñelle fifle; abbenché 
quefte fieno oltre mifura piíi lontane ; e piíi 
che quella degli ahri pianetí ; egli é fuor d'ogni 
^dubbio, che Saturno aneh'egli, ele fue lune 9 
fono corpi opaci. 

2O. Poiché la luce del Soíe non é íras-
meífa per Mercurio e Venere , quando fora 
pofti di ñ n c o a u o ad eíío i egli é manife-
ñ o che fon corpi xlenfi ed opaci; i l che é 
pur evidente d iGiove , íe fi bada al naícon-
dimento de' fuoi Sateliiti nella íua ombra ^ 
e pero , per analogía, i ' iñeflb íi pub conchiu-
¿ere per Saturno. 

3o. Dalle macchie variabiü in Venere , 
M a r t e , e Giove, é manifefto che q u e ' ^ -
w í / hanno un'atmosfera mutabile ; H qual 
mutabiie atmosfera pub, con limigliante ar-
gomtnto , dedurfi ne'Sateliiti di Giove ; e 
pcrcio, acagiondi tiniiglianza i'ifteífo fi pub 
conchiudere degü &\tnpiancti, 

4 ° . I n íim-l guifa , dalle mont ígne oíTer-
vate inVepere, riíieílo f i pub fupporre neglt 
a l t r i pianett. 

5o. Poiché adunque Saturno, Giove, e i 
Sateliiti d'arabedue ^ Marte , Venere ^ e 
Mercurio, fono corpi opaci, che nfplendo-
no colla luce impreftata del Solé , f o n cor-
redati di montagne, e cerchiati di una mu

ía-
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t a b i l e a tmos fe ra ; ne fegue c h ' e g l i n o a b b i a -
n o d e l l ' a c q u e , d e ' r n a r i , & c . n o n m e n che 
d e l l ' á r i d a t é r r a , e fien c o r p i fimili a l i a l u n a , 
e p e r c i b f i m i l i a l ia t é r r a . Q . E . D . 

E d i q u a , p o í T i a m d i r é , che n u l l a o f t a a l 
C o n c h i u d e r e che i pianeti í i e n o a b i t a t i . — 
H u y g e n s , ne l fuo C o f m o t h e o r o s , m o h o p!au-
í i b i l m e n t e a rgu i f ce e p r o v a T e f i f t e n z a d e g l i 
a b i t a t o r i p l a n e t a r j , d a l l a fimilitudine de'/?/^-
ñeti a l i a n o í l r a t é r r a ; e g l i n o , come q u e t t a , 
e í f e n d o o p a c h i , d e n f i , i n e g u a l i , r o t o n d i , 
p e í a n t i /, i l l u m i n a t i e f c a l d a t i dal S ó l e \ 
a v e n d o i l g i o r n o e la n o t t e , la ftate e T i n -
v e r n o , & c . 

W o l f i o deduce n o n so q u a l cofa r e l a t i v a 
a c i b , da a r g o m e n t i d i u n ' a l t r a f p e z i e . — 
COSÍ, e.gr. appena fí p u b d u b i t a r e , che g l i 
a b i t a t o r i d i G i o v e í i e n o m o l t o p i í i g i a n d i 
che q u e l l l de l la t é r r a , ed i n f a t t i d i r azza 
g i g a n t e f c a . I r a p e r o c c h é é d i m o f t r a t p n e l i ' 
O p t i c a , che la p a p i l l a d e l l ' o c c h i o fi d i l a t a i n 
u n a luce f o r t e , e f i c o n t r a e o n ñ r i g n e i n 
u n a l uce deboie j l aonde p o i c h é i n G i o v e l a 
l u c e m e r i d i a n a d e l S o l é é m o h o pií i debele 
che f u l l a t é r r a , a caufa de l la r n a g g i o r d i -
fianza d i G i o v e da l S o l é ; la p u p i l l a a v i a b i -
f o g n o d ' e í f e r e m o l t o p i u d i l a t a b i l e n e g l i a b i 
t a t o r i d i G i o v e , che i n q u e l i i de l la t é r r a . 
M a o í f e r v a f i , che la p u p i l l a ha una c o f t a n -
te p r o p o m o n e c o n l a b a i l a d e l T o c c h i o ; e 
F o c c h i o 1'ha c o l re f lo de l c o r p o ; d i m a n i e r a 
che n e g l i a n i m a l i , q u a n t o p i ü g rande é la p u 
p i l l a , t a n t o p i u g r a n d e é i ' o c c h i o , e t a n t o p i ü 
g rande i l c o r p o . 

Pe r d e t e r m i n a r e la g r a n d e z z a d i q u e f t i 
a b i t a t o r i d i G i o v e , é da o í í e r v a r e che l a d i -
fir.nza d i G i o v e da l S o l é , é a l ia d i ñ a n z a d e l 
l a t e n a d a l j m e d e f i m o , c o m e 26 a 5 ; T i n -
t e n í i o n de l l a luce del S o l é i n G i o v e , é a l ia 
f u á i n t e n f i o n e fopra l a t é r r a , i n r a g i o n c d u -
p l i c a t a d i 5 a 26 ; m a t r o v a f i per c f p e r i e n -
za , che la p u p i l l a d i l a t a f i i n una r a g i o n e 
p i u g r a n d e che q u e l l a i n c u i decrefee i ' i n t e n -
f i o n d e l l a luce ; a l t r i m c n t i , u n c o r p o ad 
u n a g rande d i í i a n z a p o t r e b b e e í f e r e v e d u t o 
c o s í c h i a r o , c o m e u n p i í i v i c i ñ o : i l d i á 
m e t r o adunque del la p u p i l l a ne l la fuá m a H i -
m a d i l a t a z i o n e , i n G i o v e , é a l fuo d i á m e 
t r o i n ñ a t o í i m i l e nel la t é r r a , i n una ra 
g i o n e p i u g rande che d i 5 a 2 Ó . — Se pe-
r b la m e t t i a r a o , c o m e 10 a 26, o c o m e 5 
a 13 : p o i c h é T o r d i n a r i a d a t u r a d e g l i a b i -
t a t o r i de l l a i e r r a v i e a c o m p ú t a l a 5 p i e d i I n -

PIA 
g le f i , 4 p o l l i c i e ^ ; ( e i n t e n d e 31 W o l f í a 
d e l l a fuá a l t e z z a p r o p r i a ) P o r d i n a r i a f ta tu-
r a d e g l i a b i t a t o r i d i G i o v e t r o v e r a f f i I 4 p i e -
d i x f , clfe é a u n d i p r t f f o la m o l e del g i 
gan te O g , m e n t o v a t o da M o s é , i ! c u i l e u o 
d i f e r ro era 9 c u b i t i l u n g o , e la fuá l a rghez-
za 4 . V e d i GIGANTE . 

^ Moto de P i A KETI . — C h e t u t t i i Piane
t i fi r i v o l g o n o a t t o r n o del So 'c c o m e loro 
c e n t r o , e g l i é e v i d e n t e da m i l l e f e n o m e n i . — 
IO. L ' ó r b i t a i n c u i V e n e r e , e.gr. 0 m o v e , 
c e r t a m e n t e accerchia i l S o l e , e pe ro n e l de
fe r í v e r q u e f t ' o r b i t a , i l pianeta dee g i r a r e at tor^ 
n o del S o l c . V e d i ORBITA. 

C h e ¡a f u á ó r b i t a i n c h i u d a i l S o l é , appar 
dal t r o v a r f i V e n e r e q u a l c h e v o l í a al d i fopra 
del S o l é , e q u a l c h e v o h a d i f o t t o , e qua lche 
v o l t a da l a t o ; e t u t t o q u e í l o é e v i d e n t e dalle 
c i r e o í l a n z e de l l e fue fa f i . V e d i FAST . 

C h ' el la n o n fi m o v a a t t o r n o della t é r r a 
é de l par i c e r t o , d a l i ' ef ler e l la fempre of-
f e r v a t a n e l l ' i f t e í í b q u a r t o co l S o l é , né m a i 
recedere da l u i p i u d i 45o. •— E l l a non v i e 
ne d u n q u e m a i ad e í f e r e i n oppof i z ione col 
S o l é ; e n é m e n ad eflere i n u n afpet to quar-
t i i e , o ad i n t e r p o r f i fra l o r o u n quar to 
de ' c i e l i : a m b e d u e le q u a l i cofe , a guifa 
d e l l a t é r r a , f r e q u e n t e m e n t e sdovrebbono fuc-
c e d e r g l i , s ' e l l a accompagnaf fe la t é r r a , e 
g i r a f fe a t t o r n o d i l e í . 

2o. C h e M e r c u r i o fi r i v o l g e a t t o r n o de l 
S o l é , e g l i appar i n í l m i l gu i fa da l le f u e f a f i , 
che f e m i g l i a n o a q u e l l e d i V e n e r e e de l l a 
L u n a ; e da l l a f uá v i c i n a n z a a l S o l é , da 
c u i M e r c u r i o n o n recede m a i t a n t o q u a n t o 
V e n e r e . 

3o . C h e T ó r b i t a d i M a r t e i n c l u d a i l S o 
le , e g l i é e v i d e n t e da l t r o v a r f i que f to pla
neta e i n c o n g i u n z i o n e e i n o p p o í h i o n e c o l 
S o l é ; e i n a m b e d u e i ca f i r i í p l e n d e r e con 
u n a faccia p i e n a . — Per v e n i a da l le m e -
d e f i m e c i r c o i t a n z e fi r a c c o g l i e che i ' ó r b i t a 
d i M a r t e acce rch i a l a t é r r a ; m a po i fegue 
p a r i m e n t i da IT appa r i r e i l d i á m e t r o d i M a r 
te f e t t e v o l t e p i u g r o í f o q u a n d ' é i n oppo 
fizione, che q u a n d o i n c o n g i u n z i o n e , e í i e r 
e g l i f e t t e v o l t e p i t r v i c i n o a l ia t é r r a n e l -
l a p r i m a , che n e l i a feconda p o f i z i o n e . L a 
t é r r a d u n q u e é ben m o h o l u n g i d a l l ' e í f e r e 
i l c e n t r o de l m o t o d i M a r t e . M a M a r t e é 
f e m p r e a u n d i p r e í f o a l i a í k í f a d i í i a n z a dal 
S o l é . — I n o l t r e . M a r t e v e d u t o dal la t é r 
ra , fi m o v e m o h o i r r c g o l a r m e n t e ; o ra 

i o 
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lo veegiamo avanzar piu lentamente , ora 
Pih prefto ; ora fía immobile , cd ora va 
alF indietro : ( le ragiom di che vegganü iot-
to T Artícelo Ineguaglianza OPTICA ) ma 
veduto dalSole, apparira ognor moverfi coll' 
iüeíTo coflante uniforme tenore; dal che é 
manifefío , ch' egli guarda i l Solé e non la 
térra , come, centro del fuom^o 

4o> Le medefime apparenze , dalle quah 
raccogliefi che Marte gira attorno del Solé 
come centro , s' offervano parimenti in Giove 
cd in Saturno ; dal che fi puo fare di effi la me-
deílma conclufione. 

Finalmente, che la térra giri attorno del 
Solé , come centro , é evidente dal cH lei 
luogo , che abbiam oífervato effere tra i ' or-
bite di Marte, e di Venere ; e da i fenorae-
ni de' pianeti fupersori d' in su la térra ve-
duti . — Se la térra non fi movefle , no i 
non vedremmo mai que pianeti o ftazionarj 
o retrogradi i la tena adunque fi move 
ma ella trovad ognor tra 1'orbite di Mar
te e di Venere che fan cerchio al Solé; adun
que la térra ancora fa eerchio al Solé« 

A quefla AÜronomica dimollrazione fi pub 
aggiugnere una dimofírazione fifica del mo
to della tér ra , prefa dal Neuton. — Egli 
fi raccogiie da una competente oflervazio-
ne , che o la térra fi rivolge attorno del So
l é , od ilSole attorno della térra , cosí , che 
deícrivono aree eguali in tempi cguali: ma 
ei dimofíra , che i corpi rivolgentifi l ' un 
attorno dell5 altro fecondo una tal legge , 
neceiTariamente gravitano T un verfo Tai-
t r o . (Ved i GRAVITAZIONE . ) Donde fe i l 
Solé gravita verfo la térra , eííendo fempre 
eguali Fazione e la reazione , la térra gra-
vitera parimenti verfo i l Solé. ( V e d i REA
ZIONE. ) Ma egli prova, in oltre, chedue 
corpi gravitanti 1' un verfo 1'altro , fenza 
direttaraente avvicinarfí 1'un all'altro in l i 
nee rette, deono ambedue girare attorno del 
común centro di gravita d'entrambi. — I I 
Solé e la térra adunque fi rivolgono ambe
due attorno di un centro comune. — M a 
la térra non eííendo che un punto in com-
parazione del Solé , i l centro comune digra-
vita tí ambedue , fara dentro i l corpo del 
Solé , e non lontano dal di lui centro. — 
í-a térra adunque fi rivolve attorno di un 
punto , che é dentro i l corpo del Solé; e 
perb attorno del Solé . Vedi TERRA , e 
SOLÉ . 
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Le orbite áe" pianeti fono tutte elliíTi * 

un de'fochi delle quali é nelSole. — Ke-
plero trovb e raccolfe cib i l primo dalle of-
íervazioni di Tychone ; avanti di lui tutti 
gli Aíironomi prendean le orbite planetarie 
per circoli eccentrici. Vedi ORBITA, ELLIS-
SE, ECCENTRICO. 

I piani di quede orbite s1 interfecano tut
t i nel Solé; né le loro eílremita fono molto 
disgimite . •— In fatti fono poco inclinati 
Tuno all'altro ; ed i l maffimo angolo che 
un d'efíi piani fa col piano dell 'órbita della 
térra , cioé dell'eclitíica , é quello di Mer
curio , che fia ad un angolo di 6o 52' ; 
quello di Venere é 30 i / ; quello di Mar
te , i0 52' ; quello di Giove i0 20r; e quello 
di Saturno 20 30', 

La linea in cui i l piano di ciafcun'órbi
ta taglia quella della ierra , é chiamata la 
linea dé1 nodi; e i due punti ne'quali l 'orbi-
te fteífe toccano cotefto piano , chiamanfi i 
no d i . Vedi NODO . 

La diftanza tra i l centro del Solé , ed 
i l centro di ciafcun' órbita , é chiamata 
I ' ecccmricith del planeta , Vedi ECCEN-
TR ICITA' . 

E Pangólo al quale ciafcun piano taglia 
quello dell'ecclittica , e detto Vinclinazione 
del piano. Vedi PIANO , INCLINAZIONE , 
ed ECLITTIC A . 

Per fpiegare i l moto de' pianeti attorno 
del Sole, non é d'uopo fe non di fupporre 
un moto projeítile uniforme in linee dri t te , 
dato da principio ad effi ; ed una potenza 
d'attrazione o di gravitazione , qual da noi 
fi oíferva in tut t i i corpi grandi nel nofíro 
fiítema . — Imperocché un corpo A , ( Tav. 
^firon. fig.60. n . 2 . ) che procede uniforme
mente lungo la linea A B ; vena, per Pin-
tervenzione del corpo a í t r a e n t e C , ogni mo
mento divertito fuor della fuá rettilineare , 
e piegato in una andatura curvilineare, fe
condo le leggi delle forze centrali. Vedi /or-
Z¿Í CÉNTRALE. 

Se adunque i l moto projeítile fía perpen-
dicolare ad una linea, C A , delineata dal 
corpo attraente C ; e la fuá velocita fia co
sí proporzionata alia forza d' attrazione di A , 
che le forze centriíughe fieno eguali , cioé , 
che i l conatus a cadere verfo i l corpo cén
trale C , in una linea retta, A C ; e l'avan-
zare nella direzione della tangente A B, s'equi-
librino o contrapefino mutuamente ; i l corpo 

Y y fi ri-
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V e d i CENTRÍPETO, e CENTRIFUGO. 
N o n é i m p r o b a b i l e 9 che a l p r i n c i p i o , 

q u e d o foffe l o flato de l l e c o f e ; e che le v e -
l o c i t a d i imprefTe su i d i v e r f í p'taneti fofTefo 
c o s í c o i r i b i n a t e c o l l e i o r r i f p e t t i v e raaffe e 
d i f t a n x e da l .So !e , o n d e avean da g i r a r e ; che 
i l o r o momenta do .ve íTcr c o n t r a b l l a n c i a r e l a 
f o r z a a t t r a t t i v a d e l S o l é , ed cOere p r e c i í a -
m e n t e .con c i b e q u i l i b r a n •: i l p e r c h é , T o r b i -
t e p r i m i t i v e dove t , t e r eflere í i a t e c i r c o l i per -
f e í t i , da ' q u a l i , n é anche a d e í f o g;ran f a í -
t o d e v i a n o ; 1 ' eccen t r i c i t a d e l i ' ó r b i t a d e l l a 
t ,erra e í í e n d p í o l t a n t o f ~ de l fuo f e m i d i a -
m e t r o . V e d i ECCENTRICITA* . 

Se i l m o t o p r o j e t t i l e áeA pianetananh y&x-
fe t ta m e n t e a g g i u í l a t o a l l ' a t t r a z i o n e d e l So
lé \ 1 ' ó r b i t a d e f e r i t t a fa ra u n ' e l l i í T i . •— Se 
c g l i é t r o p p o v e l o c e j l ' ó r b i t a fa ra cnaggio-
r e che u n c i r c o i o , ed i l foco p i u v i c i n o 
c o i n c i d e r a c o l c o r p o c é n t r a l e ; fe í r o p p o 
t a r d o , [ ' ó r b i t a í a r a m i n o r e d i u n c i r c o l o , 
ed i i foco r i m o í o c o i n c i d e r a c o l c o r p o c e n -

I n v e r o la f o r m a dell5 o r b i t e p l a n c t a r i e , 
n o n f o l d i p e n d e d a l i ' a d a t t a m e n í o d e l l a p r i 
m a v e l o c i t a del p r o j e t t i l e a i r a t t r a x i o n e d e l 
6 o ! e , ra a a n c o da l l a d i r e z i o n e , i n c u i co-
t e í l o m o t o fu o i i g i n a l m e n t e i m p r e í f o . —- Se 
co t e f l a d i r e z i o n e fu fecondo l a í a n g e n t e A B , 
c o m e a b b i a m d i f o p r a fuppo f to , e l e f o r z e 
c e n t r a l ! e f a t t a m e n t e fu r o n o c o n t r a p e í a t e , 
F ó r b i t a fa rebbe c i r c o l a r e ; m a fe co t e f l a d i 
r e z i o n e fu o b l i q u a , i n q u a i u n q u e m o d o , 
l i a a fcenden te v e r f o i l S o l é 5 o d i f e e n d e n t e 
d a e í f o , f ó r b i t a de) pianeta , n o n o f l a n -
í e q u a i u n q u e a d a t í a r a e n t o d e l l a f u á v e l o c i 
t a a l l ' a t í r a z i o n c , farebbe u n ' e i l i f í i . V e d i 
PROJETTILE . 

I moti de pianeci n e l l e l o r o o r b i t e e l l i p t i -
c h e n o n f o n o e q u a b i l i , a cag ione che i l So
l é n o n é n e l l o r o c e n t r o , m a n e l l o r o f o 
c o , ; — Q u i n d i , e g l i n o fimovono, a l l e v o l -
t e p i í i p r e f t o , ed a l i e v o l t e p i í i adag io5 fe
c o n d o che f o n p i ü da p r e í f o a l S o l é , o ne 
fon p i u r i m o j t t j n í a p u r q u e f l e i r r e g o l a r i t a d i 
f o n o t u t t e c e r t e , e f e g u o n o f e c o n d o u n ' i m -
m u t a b i l lee g e , 

C o s í , f u p p o n e t e J e l l i p f i B E P , & c . 
( Tav. JJhon, fig. 61. n . 2. ) i ' ó r b i t a di u n 
pianeta j ed i l foco S , i l l u e g o d e l S o l é ; 
A P I ' a í í e delr e l l i f f i , é c h i a m a t o la linea 

• dpW apfidi i i l p u n t o A l ' apfide piü alia y Q 
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I ' dphelion ; P la piüjpaffa apfide* od i l W . 
helton ; S C 1 'eccent r ic i ta j ed E S la m e z z t -
na d i f í a n z a de l pianeta da l S o l é . V e d i APSIS 
APHELION, PERIHELION, &C. 

O r a i l m o t o del pianeta n e l fuo perihe
l i o n , é i l p i ü ve loee ; nel fuo a p h e l i o n , \\ 
p i u t a r d o ; i n E i l moto, e g u a l m e n t e che la 
d i f t a n z a , é m e d i o , c i o é í a l e ^he defer ivereb-
be t u t t a l ' o r b ¡ t a n e l m e d e f i m o t e m p o , m cui 
r e a l m e n t e é d e f e r i t t a . 

L a l e g g e , o n d ' é r e g o l a t o i l moto i n ogni 
p u n t o d e l l ' ó r b i t a , é , che una l i n c a o d uti 
r a g g i o , t i r a t a d a i c e n t r o del S o l é al cen t ro 
del pianeta ^ € s i p r o t r a t t a c o n u n m o t o ai?? 
g o l a r e , de fe r ive ferapre u n ' arca e l l i p t i c a pro-
p o r z i o n a l e al t e r a p o . — S u p p o í l o pe r ef. ;/ 
pianeta i n A , e i n d i p r o c e d e r é d e n t r o u n ccr
í o t e m p o i n B , l o f p a z i o o i5 á r e a c h e i l rag
g i o S A d e f e r i v e , é i l t r i a n g o l o A S f i : 
q u a n d o , a l ia f i n e , i l pianeta a r r i v a i n P s 
fe d a l c e n t r o d e l S o l é S v i fi t i r i S D , i n 
c o s í f a t t o m o d o , c h e 1 ' á r e a e l l i p t i c a P S D 
fia egua le ad A S B ; i l pianeta i v i fí mo
v e r á per l ' a r c o P D , n e l m e d t í i m o tempo 
i n c u i f i raoífe per V a rco A B ; i qual i ar-
c h i f o n o i n e g u a l i , e a u n d i p r e í f o i n pro-
p o r z i o n e r e c i p r o c a a l ia l o r o d i f l a n z a dal So
lé . I i p p e r o c c h é d a l l ' e g u a i i t a delle aree fe-
g u e , che l ' a r co P D eccede A B , d i quau
t o S A eccede S P . 

Q u e f t a legge f u p r i m a d i m o í l r a t a da Ke-
plero j c o l l ' o í f e r v a z i o n e ; e V ha pofeia fpie-
ga ta co ' p r i n c i p j fifici i l C a v . N s u t o n . E d a 
q u e ü a t u t t i g l i A í l r o n o m i d i prefente f o f e r i v o -
n o , c o m e di t u t t e l ' a l t r e , q u e l l a che i l m e g l i o 
f e i o g l i e e í p i e g a i f e n o m e n i p l a n e t a r j . 

Computazione del moto e del luogo di un 
PIANETA . — Q u a n t o a i p e r i o d i ed al ie ve* 
l o c i t a d i d,e' pianeti , o d a' t e m p i ne ' q u a l i 
e g l i n o c o m p i o n o i l o r c o r f i ; t r o v a í i che 
h a n n o u n a flupoida a r m o n í a c o l l e l o r o d i -
flanze da l S o l é , o T u n o c o l l ' a l t r o . P i ü v i 
c i n o che u n pianeta h sXSoh, p i a ve loce é 
i l f u o m o t o ; e p i ü c o r t o i l fuo p e r i o d o . — 
L a g r a n legge c h e q u i t u t t i i m r a u t a b i l m e n -
te o í f e r v a n o é , che i q u a d r a t i de ' l o r o t e m 
p i p e r i o d i c i f o n o c o m e i c u b i delle l o r o d i -
í h n z e da i c e n t r i de l l e l o r o r b i t e . V e d i PERIO
DO , DlSTANZA , &C. 

N o i fiam d e b i t o r i d i que f i a legge a l i a 
f agac ia d i Keplero , i l q u a l e t r o v o che 
e l l a avea l u o g o i n t u t t i i pianeti p r i m a r j ; 
f l e c ó l e g l . i A í f r o n o m i h a n n o d i p o i t r o -
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l̂ afo cíi5 ^ trova anché ne' fecohdarj s 
V e d l S A T E L L I T E . 

Keplero deduffe queíla legge, meraraeníe 
daU'oflervaíione, e dalla comparazionedel-
le diveríe diftanze áe pianett co'lor periodi; 
la gloria d' averia inveftigata da i principj 
Fifici é dovuta al Cav. Neuton , i l quale 
lia dimoíirato , che nello ílato preíeníe di 
cofe < una tal legge era inevitabile . Vedi 
GRAVITAZIONE. . 

I I moro o ía dutanza di un ptanéta dal 
fnn anDpeo, cbiamafi 1' anomalía media del 
pianeta i e miíuraíi dall arco , o dali área 
c/i'ei defcrive in quel frattempo. — Qiran-
do i l ' pianeta arriva al raezzo delía fuá órbi
t a , od al punso G , la díftanza od i l fem-
jpo chiamafi la vera anomalía . <— Quando 
i l moco del pianeta contafi dal primo punto 
d'Ariete ; chiamafi i l fue moto in kngitudi-
ne, che é o medio, cioé quale 1'avrcbbe i l 
pianeta fe dovcííe moverfi unííormemente in 
ún círeoío ; o vero , cioé quello col quale 
i l pianeta attualménre deferive la fuá órbi
ta , e mifurafi per l'arco dcli5 eelittica ch5 
ei deferive . Vedi ANOMALÍA , LONGITÜ-
1)1 NE 5 %LZ. 

D i qua fí pub trovare i l luogo del pia
neta nella fuá órbita per qualunquc dato 
íempo , dacché cgli ha lafciaío 1' apbe-
lion . •— Impero eche fupponiamo 1' área 
deli'elliffi cosí divifa dalla linea S G , che 
F intera área elliptíca abbia 1' iñeíía pro-
porzione aíl' área A S G che F intero tem-
po' periódico iri cui i l pianeta deferive la 
fuá órbi ta , al tempodato : in qüefto cafo G 
far^ il luogo del />/¿3;m¿? líella fuá órbita . Ve
di LUOGO. 

I fenomeni de PIANETI inferíori, fono le fo
ro congiunzioni, elongazroní, ñazioni , re-
trogvadazioni, fafí ed ecliííi. Vedi CoNGiUN-
ZIONE, ELONGAZIONE, &C. 

I fenomeni dé1 PIANETI fuperiori fono" gil 
ñeíii che qüelli degl' inferiori ; con la giun-
ta di uno, cioé deli 'oppoíizione. Vedi OP-
ÍOSIZIONE , &C. 

I fenomeni particolari , le circoftanze r 
diciafcun pianeta, vedi fotto i l nome di 

eadaun pianeta, &c. GIOVE , MARTE , &c. 
Le generaü proporzioni , i diametri , le fu-

perfizie, le folidita, le diftanze, le gravita, 
1 8ríldi di luce, &c. de'diverfi pianeti, vedi 
*0tto gh articoli Solare SISTEMA,DI AMETRO, 
i>EMi£>íAMETR03 

ConfigUrazione de PiANEÍI . Vedi CONFÍ-
GURAZIONE. 

Teoric de Pr ANETI . Vedi TEORÍA . 
P I A N O ( foft.) PLANUM nella Geometría , 

di nota una figura piand ; od una fuperfizie 
che ílaffi egualraente tra le fue linee terminan-
t i . Vedi PIANO ( PLANUS. ) 

Wolfío definifee i l piano, una fuperfiziej 
da ogni punto del cui perimetro íi ouS tira
re tina linea retía ad ogni punto dclia ñéíTay 
Vedi SÜÍ>ERFIZIE . 

Siccome la linea féfta é la piíi corta 
eíknfione da un punto ad un a!tro \ cosí 
un piano c la piíi breve éftenfiónc tra una 
Imea ed un' altra . Vedi L Í N E A , e 
SPAZIO , 

PIANÍ Paralleli . Vedi i ' Articolo PA
RA LLE LO . 

PÍANI , nella Geometría , nell' Aílrono-
mia , &e . fpt-ífo dinotano eme fuperñzie 
imraaginarie, che fupponiam che taglino, é 
pervadano corpi folidi ; e su quello fonda-
mento tutta la dortrina delle fezioni Coniche , 
e della síera, íi aggira . Vedi SFZÍONE . 

Quando un piano taglia un cono paralle-
lamente a uno de'fuoi la t i , fa una parábo
la j fquando taglia i i cono parallelaments 
alia fuá bafe , fa un circolo . Vedi Go» 
NI CHE. 

La sfefa íi fpiega totalmente per vfa di 
ptdni , che c' immaginiamo che taglino t 
luminari eelefii , ed eropia-no 1' aree o lg 
eirconferenze delle lor orbite . Vedi SFERA 9 
e C íRCGLO. 

Gíi Aííronomi moftrano che i l pian^ 
delf órbita della Luna é inclinato al piaña 
deli 'órbita della tér ra , o deli 'eéliltica , di uti 
a n gol o d' incirca 5 gradi, e paila per lo centre» 
deJJa térra . Vedi ORBITA. 

L'interfezione di quefto piano con quelld 
deli' cchttica ha un moto proprio di 3̂  1 i^ogni 
giorno, da Oriente a Oceideníej cosí che i 
nodi eornfpondono fucceíiivamente a tut t i i 
gradi deli 'ecliítica , e fauno una rivolúzio-
ne attorno della ierra in cirea Í^.SLÜXÚÍ Ve
di NODO . 

I py^/deir orbite degli altri piañet l , come 
quello deli'eelittica , paífano per i l centro del 
Solé . — 11 piano deli'órbita di Satu. 
inclinato aU'eciiítica di 20033'3o*', e 
g ü a , al prefente , nel 22 grado di Cancro c ui 
Capricorno . Vedi INCLINAZIONE , LUNA , c 
PIANETA „ 

Y y i l 
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11 centro della t é r ra , eflendo adunque nel 

piano dell' órbita della Luna , la circolar fe-
í ione di queño piano nel diíco della Lu
na , vien rapprefentato a noi in forma di 
una Hnea retta che paíía per lo centro del
la Luna. — Queíla linea é inclinata al /^r-
m deirecli t tka di 50 quando la Luna é ne' 
fuoi nodi: rúa quetta incíinatione fcema fe-
condo che i l planeta recede dai nodi; e alia 
diñanza di tre gradi la fezione dell 'órbita 
della Luna nel fuo difco, diventa parallela 
al piano dell' eclittica . Le medefime appa-
renze militano ne* pianeti primarj, in riguar-
do al Solé. 

Ma i l cafo é difieren ti ffimo ne'pianeti , 
come veduti T un dall'altro , fpezralmente 
dalla térra . — I piani delle loro orbite 
paffano per lo centro della térra , quando 
fono ne' loro nodi : i n ogni altra íiEua'Zio-
ne j i l piano é elévalo al di fopra dell5 ór
bita del planeta, o veríb i l Nord,. o vxvto 
i l Sud . E la fezione eircolare del piano dell' 
órbita ful fuo difco , o neirórbi ta di uno 
de' fuoi Satelliti , non appar una linea ret
ía , raa un ' cllilTi, plu. larga o piu í tret ta , 
fecondo che la térra é piu o meno eleva
ra al di fopra del piano dell' órbita del 
planeta. 

PIANO , nella meccanica . — Un PIA
NO Orizontale , é un piano a livello , o-pa-
rallelo airOrizonte . — Vedi ORIZONTE , 
ed ORIZONTALE . 

I I determinare quanto un dato piano , 
&c. devia da un piano Orizontale , s' ap-
partiene alie leggi del livellare . Vedi L i -
VELLARE. 

PIANO Indmato nella Meccanica , e un 
piano che fa un angelo obliquo con un pía-
no Orizontale , Vedi OBLIQUO , ed Xx-
CLIN ATO . 

La dottrina del moto de'corpi fopra i pis-
m inclinati fa un articoloconfiderabile nella 
Meccanica*; la- foílanza delquale fegue qui 
appíreffo'. 

Una macchina e fiata efeogitata , per 
mtfuraré V ascelerazione d'p tma palla 
giü. per un piano inclinato- , e per pa~ 
ragpnaría con quella- cke trovafi, ne cor
p i che difeendono in liberta . Vedi la fuá 
defarizwne nelU Mem. dell'Acad. Roy. 
des Sci. 1699. p. 343. 

"Leggi: della difcefa de corpi fopra PIANI 
incí imü* -r~ 1,. S&uo.corgo fia.coUocato fo-
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pra un piano incíinato, la fuá gravita reU* 
tiva fara alia fuá gravita aífoluta , come 
la ¡unghezza del piano , e. gr. A C {Tav . 
Meccan. fig. 58. ) alia fuá altezza A B . Vedi 
GRAVITA1 . 

Quindi , i0 , poiché la palla D gravita 
folamente ful piano incíinato % con la fuá gra
vita relativa ; i l pefo L , applicato in una 
direzione parallela alia lunghezza del piano 
lari terra, o la fofpendera , purebé il fuo pefo 
fia aquello della palla, come 1' altitudine del 
piano B A e alia fuá lunghezza A C . 

2o. Se la lunghezza del piano C A é 
prefa per lo feno i otero , A B fara i l fe no 
dell' angolo d' inclinazione A C B . •— La 
gravita, aífoluta del corpo é dunque alia fuá 
gravita rifpettiva appíicata ful piano indi-
nato , e percio anche i l pefo D al pefo L 
operante fecondo la direzione D A che lo 
foQiene ^ come T intero feno al feno dell'an-
go!o d' inclinazions. 

g0. Quitrdi le gravitadi rifpettivedel me-
deíimo corpo fopra différenti piani inclina^ 
t i 1 fono 1'un'all'altra , come i feni dell'an
golo drinclinazione . 

4o. Quanto piu grande e dunque lagra-
vita rifpettiva , tanto é raaggiore Tangelo 
áf inclinazione . 

5, Siccome adunque in un piano vertí-
cale ove T inclinazione e rnaííima , ciol 
perpendicolare , la gravita rifpettiva dege
nera in-aífoluta cosí in un piano Orizontale j . 
ove non v i é inclinazione, la gravita-rifpetti
va fvanifee. 

IT. Trovare i l feno' dell' angolo d' incli
nazione di un piano , su cui una data po
tenza fia capace di foftenere un dato pe
fo . — Di te , come i l dato pefo, é allada-
ta potenza , cosí é 1' huero feno al fe na 
dell'' angolo d' inclinazione del piano . Ca
si , fupponete che abbia da eífere foflenuto-
un pefo di loco' da una potenza-di 50, Tan-
golo d' incliaaziojne íroveraíTi 20 52'. 

I I I . Se i l pefo L difeende fecondo la di
rezione perpendicolare A B , e leva su i l 
pefo E) in una direzione parallela-al 
incíinato raltezza deli'afcefa di D fara a quel
la della difcefa d i L , come 'ñ feno delfangolo 
ri' inclinazione C , al feno intero . 

Quindi i 0 . T altezza della difcefa C D 
del pefo L , é all' altezza dell' afcefa D 
del pefo D , reciprocamente come i l pefo D 
al pefo equivalente L 

20. Pa¿-
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2^ poiche dunque C D. L =2: D H . t) , c 

le aiioni de' corpi equiponderanti D ed L 
fono eguali ] i momemi de' pefi D ed L 
fono in una ragione comporta delle loro 
mafse e delTaltitudini per le quali afcen-
dono o difcendono in un piam o inclina-
to o perpendicolare • • 

3° Le potenze ene inalzano peu peral-
te7xe reciprocamente propovzionali ad eíTi , 
fono eguali . — Des Cartes allume quefto , 
come un principio, con cui fi dimoftrano le 
potenze delle -maechine „ Di qua ved i amo , 
che un carro canco é tirato con piu di dif-
colta fopra un piano inclinato, che fopra un 
Orizontale ; come eífendo preraufo da una 
parte del peío , che e al pelo intero in ragione 
deiralterza del piano, aliaíua lunghexza. 

I V . I peíi E ed F , fig. 53. n. 2. equipon
deranti fopra piani inclinati A C e C B del 
medefimo psfo C D 7 fono Tun a Paítrcf, come 
le lunghtzze de'piani A C e CB.-

S. Stevin© da una bella dimoíírazione di 
quefto teorema, che per la fuá facilita e na* 
íuralezza , noí qui foggiugneremo ¿ Pónete 
una catena , le di cui parí i efattamente pe-
fano tutte in proporzione alia fuá lunghez-
za, fopra un friangoio, G Í H : ( fíg. 59. ) 
egli é evidente cíie le parti G K , e K H íi 
bilatíciano o librano Tuna l'altra . Che fe 
I H non fí bílanciaífe con G I , la parte 
preponderante prevalerebbe e vi nafccrebbe 
Un perpetuo moto della catena intorno a 
G I H : ma elíendo cib afluido , ne fegue che 
le parti della catena I H e G I , e confe-
guentcmente tutt i gli ahri corpi , che fono 
come le lunghezze át piani I H , ed I G , 
íi branecranno ícambievoimente < 

V . Un corpo grave difeende fopra un piano 
inclinato , con un moto uniformemente a ce cíe-
rato . Vedi MOTO , ed ACCFLER AZIONE . 

Quindi , i 0 . Gli fpazj della difcefa fono 
in ragione duplícala d e ' í e m p i , e parimen-
íi delle velocíta 5 e percib in terapi egua
li ere feo no fecondo i numeri ineguali 1 , 3 , 

2o. Lo fpazio percorfo da un corpo pe
íante che difeende fopra un piano inctina-
t0 t e fubduplo di quello ch' egli percor-
rerebbe nel medefimo tempo , con la ve-
locita che ha acquiÜata al fine della fuá 
difcefa i 

I corpi pefantí adunque difcendono 
<0ÍÍ£ üefie Icggj su i piani indinati 7 che ne' 
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perpendícolari. Di qua fu , che Galileo pef 
trovare le íeggi della difcefa perpendicola-
re , fece i fuoi efperimentí fopra piani in-
clinati, perché i moti fono piü tardi negli 
ultimi , che ne'primi ] come nel feguente 
teorema * 

V I . La velocita di un corpo pefante che 
difeende fopra un piano inclinato , ful fine 
di un dato tempo j é alia velocita cheaequi-
fterebbe cadendo perpendicolarmente , nel 
tempo ifteífo, come l'altezza del piano incli
nato t alia fuá lunghezza. 

V I I . Lo fpazio percorfo da un corpo 
pefante ful piano inclinato A D , (f ig. 60 . ) 
é alio fpazio A B , che ei percorrerebbe nel 
medefimo tempo in un piano perpendiíolare, 
come la fuá velocita ful piano inclinato é alia 
fuá velocita nella difcefa perpendicoiare , a ca
po di ua dato tempo. 

Quindi , i0 , lo fpazio percorfo ful piano 
inclinato, é alio fpazio, ch' ei difeendereb-
be nel tempo medefimo nel piano perpendicoia
re , come Taítezza del piano A B alia fuá lui l-
ghezZa A C i e pero come i l feno delTangolo 
d'inciinazione B al feno infero . 

2o. Se dunque dalTangolo retto B , una 
perpendicoiare lafeifi cade re in A C j A C 2 
A B : ; A B : A D . Cosí ene nel medefim» 
tempo in cui i i corpo caderebbe perpendi'co-
larraenLe da A in B ; ¡n un piano inclinato ái* 
feenderebbe da A in D . 

3°. EíTendo per tanto dato ío fpazio delía 
perpendicoiare difcefa neü' altitudine del 
piano A B ; lafeiando cadete Una perpendi
coiare da B in A C , noi abbiamo lo fpazio 
A D da pefcorrerfi nel medefimo tempo ful 
pian$ inclinato'. 

4o. In fimil guifa , eífendo dato lo fpa
zio A D , percorfo ful piano Inclinato , ab
biamo lo fpazio A B , per cui difeendereb-
be perpendicolarmente nel "medefimo tem
p o , con levare una perpendicoiare che con-
corra col lato del piano in B . 

5°. Quindi nel femicircolo C D E F , fíg» 
61. ti corpo difeendera per tut t i i piani ,. 
A D , A E , A F , A C , nel medefimo tempo j 
eíoé in que! tempo in cuí caderebbe per lodia-
rgetro A B , fupponendo querto perpendicoia
re al piano Oi izontale L M . 

V I I I . Lo fpazio A D , fig.60. percorfo i 11 
un piano inclinato A C , eífendo dato; deter
minare lo fpazio che farcbbe percorfo in ogni 
ahro giano inclinato % nel íempo medefimo . 

D4I 
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Bal punto D crgeíe una ^erpendlcoíafe 

í ) B , che concorra coll' altezza A B in B ; 
allor farí A B lo fpazio , per eui il eorpo 
caderebbe perpeedicolarmente in quel tem-
po. Laonde fe da B una perpendicolare B E 
íafcifi cadere al piano A F ; A E faradio fpa-
220 nel p:*>io inclinato che i l corpo percor-
ferk , nel iiiedefimo tempo in cui cade per-
pendicolarmenteda A ín B ; e p@r confeguen-
za A D fara lo fpazio nell' altro piano indi -
nato A C j ch* egli percorre ael medcfimo 
ferapo. 

Quindi , poiché Á B é ad A D j come 1* 
infero fe no al feno dell' angolo d'inclinazio-
ne C ; ed A B é ad A E come l' intero feno 
al feno dell' angolo d' inclinazione F \ gli; 
fpaz; A D ed A E , che i l corpo percorrera 
K e l medefimo tempo su differenti piani in-
elinati i fono come i fe ni degli an gol-i é'in
clinazione , C ed F , e recipracamente co
me le gravitad! rifpettive su rmedefimi 
n i . Ed in confeguenza, altresl , reciproca-
ineníe come le lunghez'ze de'/ww egualmente 
alti A C , ed A F . — Donde iir problema fi-
pub rifolvere in varié guife col calcólo .• 

I X . Le velociíadi acquiflate nel medefimo 
fempo fopra differenti piani indinati fono 
«sorne gli fpazj- percorfi nel medefimo tem
po. — Quindi altresl , elleno fono come i 
feni degli angolr dT inclinazione C ed F ; 
f-eciprocamente come le gravira rifpet-five su 
í medefimi piani y e reciprocamente come 
le lunghezze piani egualmentealt-r, A C 
ed A F . 

X . Un corpo che difeende fopra un pfa-
TIO indinara K C r quando egli arriva alia 
lineaOmontale C B , ha acquiíhra la ñef-
fe velocita che averebbe acatiiftata in uaa 
¿ifcefa perpendicolare A-B alia medefinia 11-
Bea Orizontale C B . 

Quindi , Io . un corpapefar^-íe che difeen
de per difíerenti piani incliníxti, A C , A G , 
A F , ha acquiftata la íieffa velocit^ quan
do arriva alia medefiraa linea Orizonta-
le C F . _ 

Quindi puré un corpo che continua la fuá 
áifcefa per diverfi contigui piani mdinati- Y 
acquiña la fleífa velocita che aequiÜercbbe 
siel difeendere perpendicolarmente almedefi-
KIO piano Orizontale * 

X I . I I tempo delia difcefa lungo un pia
no indinato A C , é al tempo delia difcefa 
pefpsDáisolaEe per A E % come la- lunghca-
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za? del piano A C , alia fuaraltezza A B : m$ 
i tempi delia difcefa per difFerenti pianiindi^ 
nati egualmente alti- A C ed A G , fono co* 
rae le lunghezze p ian i . 

X I I . Se i l diámetro di un circolo A B 
( fíg. 6 i . ) é parallelo alh linea Orizontale 
L M f un corpo difeendera da ogüi puntea 
delia periferia D E , o C in B , lungo un 
piano indinato D C , E B , e C B , nel me
defimo tempo in eui difeendera per la diá
metro A B . Quindi , 

X Í 1 I . Le difceíe ¿i un corpo per la fe-
micicloide D E F ( fig. 62. > e per qualchfe 
arco d i cífa D G , fono fempre ifocrone, o' 
fi compiono nel medefirna egual tempo j -
ful qual principio é faDbricata la dotrrma de' 
penduli vibranti i» una cicloide . Vedi C l -
CLOPDE , e PÉNDULO . 

Leggi dell' afeefa de' corpi fopra PIANI in-
cünat i . •— I . Se un corpo afcende in un mez-
zo privo di refiftenza, in qualunque direzio-
ne, fia perpendicolare , o lungo un piano fot 
clmato y il fuo moto fara uniformementeritar-
dato. Vedi RITAR£>AMENTÓ . 

Quindi , Io. un corpa che afcende oper-
pendieolarmente , od obüquameníe in un tal' 
raezzo , percorre uno fpazio che é fubduplo dr 
quello ch' egli percorrerebbe nel medefima 
tempo fopra un pi'ano orizontale , con unâ  
cslentk uniforme eguale a quella eh'egliha* 
ful principio del fuo moto . 

2°. ImperciS tali fpazj, compiuti in tem
pi eguali , decrefeono in un ordme retro* 
grado r come i nümeri ímpari 7 , 5 , 3 v 1 : * 
pereib V afcefa é d' altrettanto impedirá 
confeguenttn-.ente , quando la forza intpref-
fa é éfaufta, i l corpo difeendera di nuovo peí 
la forza ¿ella gravita'. 

5° . Eglino íbno adunque inverfamente co
me g l i fpazj deferitti ne5 medefimi temptf 
da un corpo che difeende per la- medeíima5 
altezza . ímperocché , ílippoflo i l tem
po divifo in quattro parti ; n t l pr imo momen
to , i l eorpo A difeende per lo fpazio r , e B1 
afeende psr 7 nel fecondo A difeende per j r 
B afcende per 5*, 8cc<,-

4 ° . Quindi , un eorpo? che fi alza coi* 
una forza imprelía , afcende a que 11' altez
za, da cui dee cadere per acquidare quella 
velocita nel cadere , con laquale é afceío . 

5o. Quindi , col cadere ac-quifta una for
za per di nuovo levarfi ali'altezza donde cñ-

^ d é V e d i PÉNDULO „ 



M | | tempo in cui un corpo zíctnét ad 
a data alteza, effendo da ío ; decermina-

Supponete , i t aiedefimo corpo difcende-re 
dalla rnedefima altezxa nel medefimo tem
po ; e tróvate gli fpazi percorfi -ogni mo-
m-nto . (Vedi M O T O . ) Quefli , prefi in-
ve"rrameníe, íono gli fleíTi chegliípazj dell' 
a-fcefa richieñi • 

Supponete v.gr, che un corpo projetto o 
fittato perpendicolarmente, afcenda per uno 
fpazio di 240 piedi in .4f€c©ndi j e cerchinfi 
g | i fpaz j d el i5 a íc efa c o m p i u t i n e' d i v eríi ,í e m-
p i ; fe ora, i l corpo foííe difcefo, la diíce-

fa nel primo minuto íarcbbe ftata 1 5 piedi, 
,nel fecondo45 , nel terzo 7 5 , nelquaKo ,105 , 
& c . La difccfa adunque fara nel primo mo
mento 105 , nel fecondo 75 &c . 

I I I . Se un corpo diícende o peípendico-
larmente per A D (fig. 62 . ) o in ogni al-
ira íuperfizie F E D , e con la velocitá che 
v i ha acquiílata, di nuovoafeende lungo un' 
altra fuperfizie D C ; a punti eguaimen.te al-
í i , e.gr. in G H , e<¿ , avera la ftefía forza e 
la fleíía veiocita. 

Quindi , fe un corpo difsende lungo una 
fuperfizie , F E D , e di nuovo afeende lun
go un'aiíra íimile ed cguale fuperfizie D G C ; 
é lo fteflo , che fe percorreíTe le diverfe parti 
della rnedefima linea due voke. 

Donde, i tempi delFafcefa? e dejla difcefa 
per fpazj eguaii fono eguali. 

- Su quefio principio é fondaía la ceñruzio-
,ne , e regge Tufo de'Penduli. Vedi PÉNDULO , 
€ OSCILLAZIONE. 

PIANO della gravi té , o gravhazioKe, é un 
piano creduto paífare per lo centro di gra
vi ta del corpo , e xsella direzioue della fuá 
íendenza; cioé , perpendicolarc airOrizonte . 
Vedi GRAVITA4, e GRAVITAZIONE . 

PIANO di riflejfione, nella Catopirica , é un 
piano che paífa per lo punto di j-ifleííione; 
cd é perpendicolare al piano del vetro, o del 
corpo riflettente. Vedi RIFLESSIONE . 

PIANO di refrazione , é un piano defcrlt-
$o per lo raggio incidente, e .rifratto. Ve-
dl RlFRAZIONE. 

PIANO Profpettivo é una fuperfizie pia-
na Pelúcida , ordinariamente perpendicola
re aH Oriionte , e pofla tra f occhio dello 
ipettatore, e T oggetto ch' ei guarda i per lo 
^uale i raggi optici , fcagliati dai diverfi 
fmtt ásn, ogSe.tto } fi fuppongouo paliare 
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al!'occhio,, e nel loro paíTaggiolafciar fegni 
che l i rappreíentano ful detto piano . Vedi 
PROSÍ'ETTIVA . 

Tale é i l piano H I ; Tav. Profpet. fig. i - ) 
alcuni io chiamano la tavola o pittura ̂  per
ché ,il difegno o la proípeítiva deU'oggetto , 
fi fuppone che fopra v i fia; a l t r i , hfeziones 
dal tagliar ch'ei fa i raggi vifual i ; e d a k r i i l 
vet.ro3 dalla fuá fuppofta trafparenza. 

VikNO Geométrico 1 nella Profpettiva , é ua 
piano parallelo alPOrizonte , su cui fi fup
pone che fia pollo i ' oggetto U quale s' ha 
R delineare. 

Tale é i l piano L M . ( Tav. Profpettiva 
fig. 1. ) — (¿ueño/j/^^oéd'ordinario ad ango-
l i retti col piano profpettivo . 

ViAXoOrizontale, nella Profpettiva , é ua 
piano che paffa per l ' occhio delio Spetta-
tore ,'parallelo a í r O r i z o n t e , e taglia ad an-
goli reit i i l piano profpettivo, quandoquello 
é perpendicolare al geomeírico . 

PIANO Ven i cale, nella Profpettiva , é un 
piano che paffa per T occhio dello Speítato-
re, perpendicolare al piano geométrico ; e 
¿P ordinario parallelo al piano profpettivo n 
Vedi VERTICALE . 

PIANO Ohbiettivo , nella Profpettiva , é qua-
lunqnz piano fituato nel /J/^O Orízontale , la 
cui rapprefentazione nella profpettiva fi cer
ca . Vedi OGGETTO . 

PIANO delt horopter , nell' Optica , é ua 
piano che paffa per l'horopter A B ( Tav.Opti-
ca ñ g . ó j . ) ed é perpendicolare ad un piano 
che paffa per l i düe affi optici I C e C H . 
Vedi HOROPTER.. 

PJANO della Prejezione , nella projezíone 
ílereografica della sfera , é V ilteffo sche'i 
piano profpettivo ) cui vedi. Vedi anco PRO
JEZÍONE.. 

PIANO $ un myelo aSde , é la fuperfizie 
su cui fi delinea un orologio Solare . Vedi 
OROLOGIO . 

Abbiamo de' piani di orologh Solare ., or/-
z m t a l i , vertical i ) inclinanti , declinanti , di~ 
retti 1 &c,. Vedi DECLINANTE, RECLINANTE , 
DIRETTO , &c . 

Declinazime di «?ÍPIANO. Vedi i 'Articolo 
DECLINAZIONE . 

P I A N O j PLANOS, un epíteto applicato 2 
varié cofe , che generalmente dinoía ch'el-
leno fono íifee , eguali, a livello , fuperfi--
z i a l i , o femplici , ed ovvie, tkc. Vedi PIA
NO ( P L A N U M ) loü. 

Nel 
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Nel qual fenfo la parola piano fi oppo

ne ad afpro ? [olido , lavar ato , anicchito 5 
ineguah) & c , 

E una raaílima nell' Araidica, che quan-
ío piu F arma é pinna o femplice , tanto 
piu s1 avvicina all' antichita . — Le arme 
piam fono le meno ingombrate di figure , 
e nelle quali íut to é naturale . Vedi COT-
TA , A R M E , &C. 

Figura PIAÑA , nella Geometría , é una 
íuperfizie uniforme , da ogni punto del cui 
pe r ímet ro , fi pofíbno tirare linee rette ad ogni 
alt.ro punto nella ík í fa . Vedi FIGURA, PIANO 
foíl. e SüPERFIZIE . 

JÍngolo PIANO é un angolo contenuío fot-
íodue linee, o íuperfizie. Vedi ANGOLO. 

Es cosí chiamato, per contradiüinzione da 
un angolo folido . Vedi SOLIDO . 

Triangolo PIANO, é un triangolo incbiufo 
fotto tre linee , o tre fuperfizie rette ; ira 
oppofizione al triangolo sferico , e mijlo . Vedi 
TRIANGOLO . 

Trigonometría PIAÑA é la dottrina de'trian-
goli p iani , delle loro miíure , proporzioni , 
&c . Vedi TRIGONOMETRÍA . 

Vetro, o Specchio P I A N O , nelT Optica , é 
un vetro od uno fpecchio la cui fuperfizie e 
piatta od eguale. — Vedi i Fenomeni , e 
le leggi degli fpecchi p iani , fotto 1' articolo 
SPECCHIO, 

Gl i fpecchi piani fono ia ílelTa cofa che 
cib che popolarmente fi chiama vetri da mi
rare , aguardare. Vedi la maniera di macinar-
l i , pulirli , e preparad i 9 fotto gli Art icol i 
V E T R O , LENTE, e M A C I N A R E . 

Scala PIAÑA , é una regola foítile, su cui 
fon fegnate e di vi fe in gradi le linee delle 
corue, de'feni, delle tangenti, delle fecanti, 
delle leghe, de'rombi , &c. di un ufo fpedito 
ed alia mano nelle matematiche, e fopra íut to 
nella navigazione . Vedi LINEA , &c. 

Vedi la fuá defcnzione ed i l fuo ufo fotto 
FarticoloScÁLA . 

Canto PIANO , nella Mufica . Vedi 
CANTO.. 

Carta PIAÑA, nella Navigazione, é una 
carta marina , nella quale i Meridiani ed 
Í paralleli fono rapprefentati con linee rette 
paralleíe; e dove, per confeguenza, i gradi di 
longitudine fono gli fteífi in tutíi i paralleli di 
laritudine. 

Vedi le proprieta , la cofiruzione &c, di 
quelU carta, fotto F Articolo CARTA, 
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I I Ñnvigar PIANO , nella Navigazione , | 

Tarte di operare o íciorre i diveríí cafi , e tut-
te le varié ta nel moto d'un vafcello fopra una 
carta p iaña . Vedi CARTA . 

Una fimil arte h fondata fulla fuppofizio-
ne che la térra fia un piano, o fia fchiaccia-
ta j i l che , quantunque falfo notoriamen
te , puré eífendo i luoghi mefíi coerente-
raente , ed un viaggio lungo rompcndofi , 
dirb cosí , in piíi viaggi cor t i ; íi pub tol-
lerabilraeníe efeguire i l detto viaggio col 
fuo mezzo, vicino alio fieífo meridiano . Ve
di N A V I G A R E . 

Nel navigar piano íi fuppone, che con la 
linea de ' rombi, col meridiano, e col paral-
lelo di latitudine, fempre v i s'abbia a for
mare un triangolo r emugó lo , e queflo in 
tal pofizione , che i l lato perpendicolare 
rapprefenti parte del meridiano , o la linea 
del Nord e Sud , contenente la differenza 
di latitudine ; la bafe del triangolo rappre-
fcnta i l dilungaraento dal Meridiano donde 
fi partí ; e Y i poten ufa la diñanza naviga-
ta . — L* ¡angolo al vértice é i l corfo o 
viaggio , e F angolo alia bafe i l comple
mento del corfo; due delle quali cofe, col 
rettangolo eiíendo date, i l triangolo fi pub 
protraere , e trovare 1' altre tre par í i . Ve
di TRIANGOLO. 

Quanto alia dottrina del Navigar pia
no 5 o colla carta piaña , vedi 1' Articolo 
N A V I G A R E . ^ 

Tavola PIAÑA , nella Geometría, &c. é 
un iftrumenío ufato nell' oííervare e mi fura
ré i i terreno; col mezzo di cui prendefi ful 
campo i l jdifegno , o la planta , fenza altra 
futura proírazione , o delineazione . Vedi 
PROTRACTOR, &C. 

La Tavola piaña rapprefentata nella Tav. 
yer Levar piante, o prender mifure ed ojjcrva-
zioni & c . fig. 31. 1. confia di un paralle-
logrammo di legno , in circa 15 pollici lun
go e dodici largo ; attorno di quefto v i va 
un telaio un í to , od una calía, col mezzo di 
cui fia ben forte attaccato un foglio di car
ta alia tavola, cosí che fi pub cómodamente 
fegnarvi fopra delle linee. 

Da ciafcun lato del telaio , che pub cffer 
melío con uno o l 'altro lato verlo all' insu^ 
attacco all'orlo interiore, v i fon delle fca-
le di pollici od oncie, fubdivife, per poter 
difegnare prontamente delle linee paralle
íe . — Oltre di che , fur' un lato fono 

mefíi 
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meffi i 3^0 gradi di un circolo , t i ra ti da 
un centro di ottone nsl me izo della tavo-
la ( col dimezzaraento d' ogni grado ) con 
due numeri ad ogni dieci gradi, runoefpri-
mente 11 grado , Taltro i l fuo complemento 
a 560 , pd" riTparmiare la fatica della íot-
trazione , íi^n'0 ^at0 ^ono ^ 
sradi di un femicircolo , t irati da un centro 
d'ottone nel rnezzo della lunghezza della ta-
vola , «d a f della fuá larghezza j ciafcun 
grado édirnezzato, ed ogni décimo grado no-
tato con due numeri, cioé del grado , e del 
fuo complemento a 180 . 

Aá un lato della tavola é adattata una buC-
fola per porre 1'iftrumento dirittamente; ed 
i l tutto s' attiene per mezzo d'una borchia , 
ad un bañone da tre gambe per flante , íul 
quale ella vi en attorno girata , o fi ícrma con 
una v i te , fecondo i l biíogno. •— Finalmen
te alia tavola appartiene un Índice, cioe una 
regola mobile ., lunga almen 16 pollici , e 
larga due; per lo piu divifa in gradi , con 
fcale &c. ed avente due traguardi , pofti a 
perpendicolo fulle fue eílremita . Vedi TR A-
GUARDO, &Co 

Ufo della Tavola PIAÑA . — Prendere un 
angoío con la tavola p iaña: o trovare la cli-
flanza di due luoghi acceffibili , dal medefi-
mo terzo luogo. 

Supponete D A , D B (^Tav. chata, fig.^2. 
». 2.1 i lati dell' angolo richiefto; od A B la 
diftanza cercata . Pónete 0 iftrumento ori-
zon tal mente , quanto piü da preflfo fi pub 
all'angolo ; ed aflfumeíe un punto nella car
ta fulla tavola , v. gr. c . A queño punto 
applicate T orio dell' Índice , girándolo per 
queílo e per que! verfo , finché per li tra
guardi veggiate i l punto B , ed in quefta fi-
tuazíone^della regola o dell'índice , tirata per 
i l fuo filo od orlo la linea ce indefinitamen
te. Neli'ifteífa maniera gírate attorno 1' ín
dice, ful medefimo punto, finché per l i tra
guardi veggiate i l punto A ; e tírate la lí
nea retta cd indefinitamente. — Cosí voi 
avete laquantita dell'angolo determinata . 

Mifurate le linee D A , D B , con una ca-
tena ; ( Vedi CATEN A ) e da una fcala , 
fponete le raifure cosí tróvate ( vediScALA) 
íulle nfpettive linee ; c^e fupponete giugnere 
da c i n ¿ , eda ciña; . — Cosí c b ikc a íaran-
no proporzionali a D B e D A . 

Trasíerite la difia nza ab alia medefima 
ícala , e tróvate la fuá lunghezza , la lun-

Tom. VI, 

P I A 3^1 
ghezza cosí trovata, fara la lunghezza ola 
difianza di A B cercata . 

2O. Trovare la difianza d i due luoghi una 
de' quali i inacceffibile , con la tavoía pia
ñ a . — Supponete la difianza cercata A B ; 
(.fig-33-) ê  ^ punto acceffibile. Io. Pó
nete la tavola piaña in C ; guatate per l i 
traguardi finché vediate A e B ; e tirare ac^ 
Q cb . Mifurate la difianza dalla vofira fla-
zíone fino ad A ; e fponetela dalla fcala, fo-
pra ca . 20. Pórtate la tavola in A , ed ivt 
ponetela cosí che i l punto a rapprefentando 
A , e 1'índice fermo lungo la linea ac^ veg
giate all' indietro la prima fiazione C . 
( N o t i f i , che in quefto collocare e fiíTare l* 
iftrumento , é pofto 1' ufo della buííola ; 
imperocché T ago fofpenderaffi fopra i l me
defimo grado della carta nel primo e nel 
fecondo cafo \ cosí che alcuni difpon-
gono i l fito dell'iftrumento per mezzo del 
folo ago ; altri folaraente F adoprano pee 
abbreviare 1'imbarazzo, recaudo 1 iftrumen
to da preííb alia fuá giufta fituazione col 
fuo mezzo ; e poi accomodandolo col tra-
guardo di dietro . ) 30. Fifiato 1' iftrumen
to , voltate i traguardi in B j e tírate la 
linea ab . 40. Sulla fcala , mifurate 1' in -
tervallo ab 3 che fara la diftanza di A B 
cercata. 

3o. Trovare la dijlanza di due luoghiinac*-
cejjibili colla tavola piaña. — SupponeteI;i 
diftanza di A B ( Tav. cit. fig. 34. ) cerca
ta . i0 . Sceglíendo due ftazíoní in C e D ; 
nella prima C , pónete la tavola piaña ; e 
per l i traguardi guatate in D , B , ed A : 
tirando lungo 1' orlo dell' índice , le linee 
cd , c b , c a . •— 2o. Mifurate la diftanza 
del le ftazioní C D ; e fponetela, da una fca
la , fopra cd . — 30. Rímovendo la tavola 
d a C , fermatela in D ; cosí , che íl punto d 
fopraftando al luogo D , e l'indice congruen-
do colla línea cd , per l i traguardi voi ve-
díate la prima ñazione C . L ' iftrumento 
cosí fiífato, dirígete i traguardi in A e B , 
e tírate le linee rette da e d b . Finalmente 
tróvate la diftanza di <3¿, fulla fcala ; que
fta fara la diftanza di A B che fí cerca . 
Alia fteíTa maniera, fi pub la diftanza di ogni 
numero di luoghi trovare da due ftazioni; esl 
potraflí mifurare ,olevar ía planta , di un cam
po, di una parte di paefe &c. 

4o. Levare , o prendere la planta di un 
campo da una fiazione , donde fi pojfa vedere 

Z z tut t i 
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iu t t i gl i angoli; e ció ow/¿? ta vola piaña . — 
Collocando 1' iftrumento nella ftazione, af-
fumete un punto nella carta, per rapprefen-
tare la ftefla, v. gr. C ( fig. 2 1 . ) .portando 
i l filo , o labbro dell' Indice a quefto pun
to ; dirígetelo ai diverfi angoli del campo , 
A B C P E F , &c. e tírate linee indefinite 
per i l fuo filo , yerfo ogni angelo , vale a 
diré C ¿ Í , C ¿ , C f , l&c. mifurate la diílan-
2,a di ciafcun angolo dalla ñaíione , vale a 
diré C A , C B , C C , C D , &c. e permez-
zo della fcala ridotti fponeteli da C fulle 
loro linee corrifpondenti ; V ellremitadi di 
quefte daranno de 'punti , che fendo conneífv 
per lince -rapprefenteranno i l campo . 

5° . Levare o prender la planta di un cam
po , d i un bojeo , o fimili, con afidare attorno 
d'ejfi) mlla tavo'la piaña. — Pónete i'iftru-
mento orizontalmente al primo angolo , v.gr. 
A . Stando l'ago náutico fulla meridiana del
la buííola ; aíTumendo un punto fulla carta , 
perché lo rapprefenti , <a coteílo punto met-
tete ]'Índice , dirigendolo finché per l i tra-
guardi veggiate un fegno nell' angolo B . E 
tírate una linea indefinita lungh' eííb ; mi 
furate la diñanza di A e B , e da una fcala 
toglietc e nótate efla diftanza fulla ;detta l i 
nea ; 1' efiremita di guefia .difianza rappre-
fentera i l punto B . Rimovete rif irumento 
in B , dove fituatelo in modo che fago .náu
tico ftia íbpra i l Meridiano .3 ed in modo , 
che T Índice giacendo lungo la linea última
mente tirata , veggiate la prima fiazione A 
per l i íraguardi : quivi attaccatelo, mettete 
1'índice al punto fi,- e giratelo, finché per 
l i traguardi veggiate i l feguente o proffimo 
angolo C ; in quefia fituaTione tírate una 
linca come prima , mifurate la diflanza B C , 
e dalla fcala fponetela fulla línea . •— R i -
jnovete rifirumento in C , dove forrnando-
Jo colla norma dell' ago náut ico , e del tra-
guardo pofteriore, come dianzi, gírate l ' in-
riiee íul punto C , finché vediate l ' angolo 
-proffimo D ; tírate la linea, mifurate e fpo-
nete la diflanza C D , comedianzi; e rimo
vete la tavola piaña portándola i n E,; dove, 
come prima , filíatela , guárdate al fuífeguen-
te angoio-F, tírate la linea, mifurate e fpo-
nete la didanza , & c . 

I n quefia raaniera avendo gírato tut-
to i l campo , averete tutto i l fuo perí
metro dilegnato fulla tavola . TI fuo con-
íenu to poi trovaíi con un' altra operazio-
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ne , come nell' Articolo A G R r M E N s u -
R A , &c . 

Maniera di [cambiare ¡a carta fulla tavola 
piaña . — Quando in porzioni grandi di 
tetreno ,, trovaíi che i l fondo eccede le di-
menfioni ;deila tavola piaña e va fu orí del
la carta j i l fogJio fi dee cavar dalla tavola, 
£ mettervene un nuovo : i l modo di fare i l 
quale fcambio, é i l feguente. — Suonone-
te H , K , M , Z { .fig. 3-5. ) i l i m i t i iella 
tavola piaña }- cosí che avendo diíegnato e 
fpofto i l campo da A fin a B , di la in C 
e D ; vi manchi luogo , perché la linea 
D E feorre fuor della carta : tírate quel tan
to della linea D E che pub la carta ben 
conteneré , cioé D O . E col mezzo de!le 
divifioni fulTorlo del telaio, tírate la linea 
P Q: per -O , parallela all ' orlo della tavola 
H M i e per lo -punto d' interfecazione O 
tírate O N parallelo a M Z . Fatto cío lé
vate vía i l telaio, toglietene i l foglio, eat-
taccatevene un nuovo ( f ig . 36.) in .fuá ve
ce j tirando fovr'eflTo una linea RS attacco 
all' altro orlo che gli é parallelo . Quindi 
mettete i l primo foglio fulla tavola , cosí ^ 
che la linea P Q fiia puntualmente fulla li
nea R S , quanto piu fi pub, come in O . 
Finalmente t írate quel tanto della linea O D , 
ful nuovo foglio , quanto la tavola capifee; 
da O continúate i l rimanente della lineaD, 
fin a E . Da E procedete collopera come pri
ma in F , G , ed A . 

Ufo della tavola piaña, come un theodolite, 
.un femicircolo , o un circumjerentor , 1— íl 
grande incomodo della tavola piaña fié, che 
la fuá carta la rende impraticabile nel tem
pe umido. Anche la rugiada della mattina 
fi Túmido ,della fera , trovafi che gonfiano 
notabümente Ja carta , ed in confeguen7a 
fconvolgono, e difordinano Toperazione- — 
Per evitare quefto inconveniente , e tender 
r i í l rumento utiíe in tutti i tempi ; con la-
feiar fuori la carta, ed ergere unafpilla, od 
un piuolo nel centro , la tavola diventa un 
theodolite, un femicircolo , od un circumfe-
rentor, ed applicabile come effi . 

La tavola piaña fpogliata della fuá car
ta , diventa o un teodolite , o un femicir
colo, íceondo che quel lato del telaio che 
:ha la projezione de' gradi di un circolo ) 
,0 di un mezzo circolo, é voltato all'insu. 
vSe ella ha da fervire per un theodolite , 
1'Índice, che, come tavola piaña gn-afovra. 
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ñéjéa punto come centro * coflantemente há 
da girare intorno al buco céntrale d'ottone 
c b ' é n e l m e x x o dellatavola. _ 

Se ha da fervire per un iemicircolo, deve 
eirare attorrio deir altro centro corrifponden-
te • in ambedue i cafi ci5 fí fa col mezzo di un 
pkoloeretfo ne 'buch í . . , 

Quando la tavola ¡nana há da fervire per 
circunfererítor, avvitafi la buííola all'indicet 
e F un e Taltro alía tefta del baftone, con un 
píuoío a vite di ottone accomodato a tal uopo ; 
Cosí che ¡J bailóne e la tavola ftando fiffi , 1'Ín
dice, i traguardi', &C.- fi poffan girare intor-
nor,' é vice verfa 

Prenderé un angola colla tavola piaña ^ 
confiderata come un theodolite . —- Suppone-' 
te cíie fi cerchi la quantitk dell' angolo 
E K G ( fig. 20. ) Pónete T iftrumento in K , 
i l íato theodolite del telaio verfo all ' insü S' 
fenendo T índice fui diámetro. Gírate attor-
no tutto F iííruraento , rirñanerido l ' índice 
ful diámetro , finché per ir traguardi védete 
in E . Avvitate ívi forte riftrumento, e gí
rate 1'índice ful fuocentro? finché per lí tra
guardi tróvate G . 

I I grado iví tagliatoful telaio dalTindicey 
I la quantit^ dell'angolo cercata ; che fi pub 
notare fulla carta per íe rególe dell5 ordinaria 
protrazione . Vedi PROTRACTOR . 

Cosí potete feguitaré a far ogni cofa col
la tavola piaña ficeome coU'ordinario teodo-
í i t e . Vedi XHEODOLITE . 

Prenderé un angolo con la tavola plana i 
confiderata come femicircolo . — Precédete 
ííella íleífa maniera éoll5 iílruraeñto confi-
derafo come femicireoío, che quarido con-
ílderafi come teodolite ; folameníe mettendo 
verfo all'insü i l lato femicircoiare, evoltan-
do 1' índice fu 11' altro buco o centro nel mezzo" 
délla lungheZzaed a circa-i dellá larghezza 
della tavola . Vedi SEMÍCÍRCOLO. 

Prendere un angolo con la tavola piaña j 
confiderata come un circumfetentor . Suppone-
fe che fi cerchi i l predetto angolo E K G . 
Pónete T iflfument'o ín K , ed oííervate i l 
grado tagliato dali'eílremita meridionale dell5 
ago calarrntato, cui fupponete 296^ Volía-
te 1 iflrumento attorno f fempre coila tra
montana verfo di voi , e dirígete i l traguar-
do in G notando i l grado tagliato dall5 
a.tra eflreiftiti dell'ago', cui fupponete 182 .• 
boteraete i l minore daí riiaggiore ,> i l refto 
114° é la quantíta dell'angolo cercata. Se i l 
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refiduo é per avventura pííi che 180» , al
io ra fi dee di nuovo fottrarre da 360 . 
Queflo fecondo refiduo fara 1' angolo richie-
flo; che íi pub ridurre &c . come infegnafi fotto 
1' artieóío PROTRACTOR . 

Cosí potete feguitaré a far colla tavola 
piaña tutto quello che fí fa con uncircumfe-
rentor. Vedi CIRCUMFERENTOR . 

Numero PIANO , é un numero , che fi 
pub produrre mercé la moltiplicazione di 
due numeri T un nell5 altro 3 — Cosí 20 
é úri numera piano , prodotto dalla molt i 
plicazione di 5 in 4 ¿ Vedi NUMERO * é 
SIMILE.-

LuogoViAnó , nelía Geometría ^locus PLA-
ISUS , o locus ad PLANUM , é un terminé 
che gli antichí Geometri ufa ron o ín vece d! 
locus geometricus , quand'eglí- era una linea 
retta od un circolo .— in oppofizione ad UES 
luogo ¡olido 5 ch7 era un' elliffi i una parábola i 
od un' hyperboíá.1 

Queñi loci plani fi diftinguono da'moder-
ni in loci dd retlam ¿ e loci ad circülum . Ve
di Locus . 

Problema F'IANO j rielle Matematiehe , é 
quello che non fi pub feiorre geométrica
mente , fe non fe per mezzo delP interfe-
cazione o di una linea retta , e d5 un cir
colo ; o delle cirGonferenze di due círcoli ¿ 
Vedi PROBLEMA ¿ 

Tale é i l problema feguénte. — Dati , 
•tí maífimo lato , e la forama degli a í t r idue 
l a t í , di un triangolo rettangolo j trovare i l 
triangolo . —Tale anco é queño : Defcríveré 
un trapezium che faccia una data área di quat-
trO date linee ¿ 

Ta i problemi poíTono folamente avere due 
íbíuzioni, attefo che una linea retta pub fol 
tagliare un circolo j od uri circolo tagliare utí 
ahro > iri due punt í . 

PIANO in fenfo di modello y o difegno ¿ 
Vedi Pl ANTA i 

P Í A N T A , PLANTA , uri corpo orgáni
co,' che conrta di una radiee , eífenzialmente y 
ed anco probabilmeníe di una femenza , e 
che produce per ordinario foglie, gambo,- ra-
mi , e fiori . Vedi RÁDICE, &C. 

Si pub una pianta definiré, allá manie
ra di Boerhaave, per un corpo orgánico com-
poflo di vafi e di fughi j al qual corpo ap-
partíene una fadice , od una parte per cui 
s'^attiene a qualch'alfro corpo , e partico-
larmente alia térra da cui trae o diriva ía ma-

Z z 2 teria 
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teria della fuá vita e del fu o aumento . Vedi 
VEGETABILE . 

Una planta é diíHnta da un foffile per 
FeíTer fuo orgánico , e per condare di vafi 
c fughi (Vedi FOSSILE); e da un animale , 
pér 1 t fíe re attaccata ed attenerl) ad un altro 
corpo, e dirivare da quello i l fuo nutrimento. 
Vedi ANÍMALE . 

Fiama é un nome genérale, fotto cui fi 
comprendono tutt i i corpi vegetabili, come 
gli alberi, gli arbufti, e 1' erbe. Vedi ALBE-
n o , ARBUSTO, edEREA. 

Dalle oííervazioni di Maípighi , del Dot-
tor Grcw, di M . Rencaume, di Bradley , e 
cT a l í r i , rilevafi una grande fímüitudine tra il 
meccaniftr.o delle piante , e quello degli ani-
m a l i \ le parti delle prime , fetnbra che ab-
biano una cortante analogía a quelle de'íe-
condi \ e F economía vegeíabile, e 1' econo-
mia anímale fe mb ra no ambedue fórmate 
full ' ifíeflb modello . — Per dar di cib un'idea, 
íara necelTariodefcrivere le par t i , delle quali 
conílano le piante. 

Le parti delle PIANTE fono . i . Laradice, 
cioé un corpo fpongiofo, i cui pon fono di-
fpoíli per amraettere certe umide particelle 
prepárate nel terreno : Dalla groffezia , o 
mi fu ra de' vafi e de'pori della radice , tro
va fi di penderé gran fatto la qualita della ra
dice medefima . —- Bocrhaave con (id era la 
xadice come comporta di un numero di vafi 
aiíbrbenti , analoghi a' vaíi lattei degli ani-
mali * E M . Reneaume ere de ch'ella faccia 
I ' ufizio di tutte le parti che fon nell' ad
domine , e fervono alia nutri?ione , come 
lo íloraaco , gi'inteflini &c. Vedi R AI>ICE . 

2. I I legno, che conrta di tubi capí lian , 
i quali feorrono paraUeli dalla radice per lo 
tronco , o gambo , — Le aperture di que-
íli tubuli fono d'ordinario'Sroppo minute , 
€ p tm n.on giunge ¡''occhio a conofeerle , 
íalvoché in un pe?20 di carbone , in una 
ean-na , o fimiíi Queftf lubi da M . Bradley 
IOBÍO cbiamati'vafi arterioft j per quefli a!2an
do íi dalla radice l'umoEe od i l íuceo della piaiv 
t a - Vedi-LEGNO . 

y. Oltre quefti y vr fono deglf alirr vafi 
piü geswvcft, difpofli fulla parte di íuori de' 
vafi artesioft, tra il legno, e la busciair»-
terna , e che- menano o s- i ad mazan o giíi 
alia coperta della radice — Quefir dal 
Hiedefífiio Autore chiamanfi vafi vetiofi ; ed 
ci íuppooe GOBtengano i l fugo liquido 
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che trovafi nelle piante la primavera , &c. 
Vedi VENA , Sueco , &c. 

4. La corteccia , che é di una teílura fpu-
gnofa , e per mo'te picciole cordicelle paf-
fando tra le arterie , comunica col midollo. 
Vedi CORTECCI A . 

5. I I midollo della planta , peñen appo { 
L a t i n i , che confia di pkcioh globuü tra ¡pa
ren ti , incatenati affieme, quafi come le bol-
licelle che compongono la íchiuma d'un liquo-
re . Vedi MIDOLLO . 

Aggiugni che il tronco ed i ra mi di un 
a Ibero hanno qualche fomiglianza co'mera-
b r i , od a r t i , eüeriori di un animale , fenza 
de' quali pub fuffiftere , abbenché dal loro 
marcirfi , c mortificarfi fpeffo ne addivenga 
una totale diftruzione. •— Coerentemcnte a 
cib , veggiamo n afee re effetti fimili dal ferirfi , 
0 fcapezzarfí , &c. d'un albero , a quei che fue 
cedono ad un membro del!' anímale \ v.gr. ua" 
eftravafazione , un callo, &c. 

Economía , od ufo delle parti delle PIAN
TE . — A vendo la radice imbevuto i fu
ghi falini ed aquel della térra , ed eííendo-
fene riempiuca , per lo nutrimento delfal
bero ; fono queíü meffi in moto dal calo
re, e. fanfi cíala re in vapore , che dalla 
radice entra ncllc bocche de' vafi arteriofi y 
e íale fino alia cima con una forza corri-
fpondeníe al calore che'1 meíte in moto .—-
Per cotal mezzo, egli apre a poco a poco* 
1 minuri val tul i , ravvolticchiatr ne' get-
t i , o fprocchi , e l i efpande in foglie . —• 
Ora , íiccome tut t i i vapori , al íentire i l 
freddo , naturalmente íi condeníano \ cosí 
qaefto, quand 'é arrivato alie parti eftreme 
delle arterie , cioé ai germogli o- rampolii 
tlelP albero , incontrando lv aria tredda , fi 
condenfa in un liquore , nel la qual forra» 
risorna per i l fuo proprio- pefo t gik per l i 
vafi venofi y alia radice j . lafeiandofi ad--
dietro quelle pañi del fuo fago-, che la té* 
flara della corteccia rieeve , ® richkde peP 
i l fuo füfientamento. 

Cosí ir fu eso continua a eireolare fín-
ché i l freddo deli 'invernó congelándolo nei-
la confiflenza di una gamma , egli ftagna 
ne' vafi j nel quale ftato ei rerta finché i i 
nuovo tepore della fuffeguente primavera lo 
mette di nuevo- in moto : ed allor'ei ri-
nova il fuo primo vigore f gitta fuora i ra-
m\ , le foglie, & G , 

Qusfto breve divifamento deli' econ-otíj:* 
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Ve^etablle fi pub vieppiü illurtrare ; eíTen-
dovi qui diverfi punti curiofi, incertomo-
é o ripoíVi, ed avviluppati come/«/ew/V/e. — 
I I principio , adimque , per lo qual la radi
ca riooo d'avere imbevuto 11 fuo alimen
to ' lo determina a falire all ' insu, controla 
fuá naturale gravita , é alquanto ofcuro : 
Alcuni vogHono che cib fi faccia per roezzo 
delia preffione deli' atmosfera , nell' iftefía 
suifa che 1? acqua faüi venir su nelle trom-
be : ma qucño non regge, efíendo fondato 
fopra una íuppofizione , che i tu bul i aÜor-
benn fíen vuoti d'aria; oltreché Tatmosfera 
non leverebbe i l fugo piu di 32 piedi in al
to , doveché v i fono degli alberi molto piü 
a l t i . Vedi ATMOSFERA . — A l t r i ricorro-
no al principio%deir attraiione, e fuppongo-
110 , che la potenza la qual folleva 1' umore 
nutrizio ne'vegetabili , fia la ftcfla , chequel-
la per cui 1'acqua afcende ne' tubi capiliari, 
o ne'mucchi d'arena, di eeneri, o fimiü ; 
ma ncmmen queña fola pub bailare a íoile
var 1'acqua fin alie cirae degli alberi . Ve
di ATTR AZIONE , ASCESA , CAPILLARE , 
&c. Sofpetteremmo per cib , che i l primo 
ncevimento del cibo, e la fuá propagazione 
per i l corpo, faccianfi per difrerenti mezzi; 
lo che fi conferma con l'analogia degli ani-
mali . Vedi GIBO 5 CUQUÉ , NUTRIZIO-
hE, &G. 

I I moto de5 fughi nutrizj delle piante , é 
prodotto in maniera affal fomigliante a quel-
lo del fangue negü anima!i , per 1' azionc 
dell'aria j infatti v'é qualche cofa d'equivalente 
alia refpirazione , in tutta la planta . Vedi 
RESPIR AZIONE , 

L'avere cib fcoperüo , é mérito del non 
liiai abbaüanza lodato Malpighi/ , i l quale 
olíervb i,1 primo , che i vegetabili conftano 
di due ferie od ordini di vafi < -— 1. L i fo-
praraentovali, che ricevono e trasmettono 
fughi aiimentali; corrifpondenti all'arterie , 
ai vafi lattei, alie vene , &c. degli aniraa-
l i . 2-4 — Le trachcs , o i vafi d' aria o 
pneumatici, che fono lunghi e eavi tubi 

qüali 1'aria di continuo rkevefi edefpel-
íefi, cioé viene ínfpírata edefpirata.; dentro 
le quai trachee ^ i l medefimo Autore moílra, 
che tutte le predette ferie di vafi contengonfi 4 
Vedi TR ACHIA > 

Di qua íegue , che i l calore deli'anno , 
anz¡ d un giorno , di una foía ora , o di un 
rninutoj avsí dsg uo effatto fiilTaFia incbiu-

fa in queftetrachee, c ioé , rarefaría, econ-
feguentemente dilatare letrachee; donde pur 
dee nafcere una forgente perpetua d' azio
ne , onde promovafi ¡a circolazione nel" 
le piante . Vedi CUORJE , RAREFAZIO-
N E , & C . 

Imperocché , per 1' efpanfione delle tra-
chee , i vafi contenenti i fughi , vengon 
prerauti ; e per cotal mezzo i l fugo conte-
nuto é continuamente propulfo , e si accc 
lerato; per la qual propulfione , i l fugo d' 
ognora fi fminuzza, e fi rende vieppiu fot-
tile , e percib capace di entrare ne' vafi ognor 
piü tenui e fini; la parte piu craíla di efíb 
íecernendofi ad un tratto , e depofitandofi 
nelle celle laterali , o ne' loculi dtlla cor-
teceia, per difendere la planta dal freddo y 
e da akre ingiurie efierne . Vedi C o R-
T E C C I A * 

Éiííendo cosí i l fugo paííato dalla radice 
a'rami piu lontani , ed anche al flore ; ed 
avénelo in ogni parte del fuo progrelTo de-
pofitato alcunché e per alimento e per di-
fe fa ; cib che foprabbonda, paífa fuor nella 
feorza , i cui vafi fono inofeulati con quel-
l i , ne' quali T umore afcefe , e per quefii 
diícende di nuovo alia radice , e di la alia 
térra di nuovo. — E si compiefi una circo
lazione. Vedi CIRCOLAZIONE deli* amor nw 
trizio delle Piante < 

Cosí ti calore agifee fopra ogni vegetabi-
1@ durante i l giorno , fpezialmeníe quando 
la forza del Solé é confiderabile ; ed i vafi 
per ove feorre i l fugo vengon cosí fpremutt 
e fchiacciati , 1' umor fi protrude , e fi fol
leva , ed alia fine fi fearica ed i vafi rí-
mangona eíaufii: É nella notte di bel nuo
vo , le fieíle trachee eífendo contratte daí 
freddo deli'aria , gli altri vafi fono alleggeri-' 
t i e rilaílati , e si difpongonfi a ricevere 
nuovo alimento per la digeñione ed eiere-
zione del giorno vegnente . -— A queílo 
modo le piante pub dirfi che mangiano e 
bevono nel tempo di notte, Vedi N Ü T R I -
ZIONE ^ 

\ vafi o le parti contenenti delle piante, 
coftano di mera tér ra , legata o conneífa af-
fieme per via di un olio , quafi un gluti-
ne ; i l quale eífendo eíauflo e confumato daí 
fuoco , dair aria, dalT eta , &c. la planta 
fi rifolve e fi diffipa , o torna di nuovo nel
la fuá térra, o polvere . —- Cosí ne'vege-
u b i l i abbruciati dal fuoco i l piu intenío , 
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la materia de' vaíí rimane intera, e non ib-
Jubile dalla fuá eñrema forza v e per con-
ieguenza non é né acqua , né aria , né fa-
le 5 né zolfo, ma fola térra . Vedi-TERRA . 

I I fugo j od umor d'una planta, é íbm-
rniniñrato dalia térra , e cambiato nellaplan
ta y ei: coníiíle di alcune partí foíTili, e d5 
altre partí dirívate dall'aria e dalla pioggia ; 
e d'altre ancora da animali e da piante pu-
trefatte, &.c. per confeguenza , ne' vegeta-
bilí fi contiene ogni fpezie di fa!e, di olio 
di acqua> di té r ra ; e probabilmente tutte le 
fpezie ancor de'raetallr, conciofiaehe le cene-
i i de' vegetabilí fempre danno qualche cofa' 
che la calamita aítrae o- Vedi FERRO CALA
M I T A j &c. 

11 fugo entra nella planta in forma di una' 
fina e fotti l acqua, che quanto píu vicina é 
alia radiee, tanto piu ritiene deliafuapro-
pría natura ; e quanto piü dalla radice di-
lungafí , e quanto piia d'azione ha foftenu-
to,, tanto piu s' approífuna alia; natura di ve--
getabile. Vedi DIGESTIONE . 

Confeguenteraente, quando il fugo entra 
nella radice , la corteccia della quale é for-
níta di vafi efcretor; , accomodati a fcarica-
re la parte eferementízia ; eglí é terreo , acquo-
fo , renue o povero acido-e quafi per niente 
oleaginofo . Vedi SÜGO «• 

Nel tronco e ne ' ramí ei fi prepara ulte^-
liormente j abbenché continui ad effere aci
do , ficcome vediamo dal perforare di un al-
bero nelmefecli Febbrajo, allorché ei diflilla 
tía fugoacquofo, ed acido amzi che nb . Vedi: 
SPILLARE . 

Eífendo quindi il fugo portaío ai gerrao-
g i i , get t i , vieppiü fi concuoce ; ed aven-
do ívi* difpiegate le foglie r queñe vengonra; 
íervire quafi di polmoni per la circolazione, 
ed ulterior preparazione del fugo . — I m -
perocché cotefte tenere foglie eífendo efpo-
íle alia alternativa azione del caldo e del 
freddo , d^umide n o t t i , e di giorni cocenti, 
fono a vicenda efpanfe , e contratte; e molto 
prü a cagbne. della lor rerieulaxe teílura . Ve-' 
él FOGLI A .. 

Per cotefti mezzi i l fugo é ancor piü ol-
tre, alterato , e digerito ; ficcome ancor di 
piíí lo e nei petali r o nelle foglie de'fiori 
che trasmettono il fugo , oramar glunto ac! 
wna grande fottigliezza ,• negii; í h m i Q u e í U : 
lo comunicano' aJia fariña; faecundans , od al
ia poivere che é neglii apiei1 % dove avendoi 
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ricevuta una uíferiore mafurazione, fpargefig 
nel piftillo ; ed ivif acquiitata ] „ fuá uhima 
perfezione , da i l natcimtnto tíd un frut-
to , o ad una nuova pianta . Vedi PrT A > A 
STAMINA y APICES ,= FARIÑA , PÍSTIL» 
L O f & C . 

La generazlone delle PIANTE ha parimen--
t i una ftretta analogía con quelía di alcuni 
animali; particolarmente di que)ir cheman--
cano di moto lócale v come le telline ed al-
t r i pefci di conchiglia immobilí , che fono 
ermafrodití e contengono gli organi della 
generazlone del mafchio- e della feramina i 
Vedi ERMAFRODITO". 

I I fiore della planta, per tu t to i l fuoad-
dobbo , trovafi ch'eglí é ¡1 pudendum, o T ' 
órgano príncipale della generasione ma Tufo 
di cotanto meecanifmoj e di tante partí , é 
flato fin ora poco conofeiuto . Ne daremo un 
efempio in un turipano. 

,11- fuo fiofe cofta di fei petali y ofogíle; 
dal fo ndo delle' qualí',- nei mezzo, follevafi" 
ona¿ fpezie di tubo , chiamato i l p i f i i l lo 'y t 
attorno dr queílo fono difpoíle alcüne fotti-
liííime fila, chinmAtc fiamlna, provegnentf 
ne piü né meno- dal fondo del fiore,- e ter-
minantí fulla fotnmita in picciole cíocche, 
che chiamano ápices , rípiene di una- fottif 
poivere chiamata far iña. — Per una piíi di-
l l inta fpiegazione delle partí della genera--
zione y vedi PISTILLO ,? STAMEN FARI--
NA , &C.-

Queda é la genérale flruttura del fior del
le piante, abbenché fi diverfifiebi in mille' 
•guife, e fino a tal fegno , che alcuni non" 
hanno piüMlo* fenfibtlev altri non hanno fta-: 
mina ; altri hanno íTamina fenza ápices ; e' 
quelí che é piu di tu t to , alcune piante non' 
hanno fiori. — Ma non potendofi negare 
che la ílrutíura or'or rapprefentata é ínfatti 
la piü eonjune: e che queíle part í , benché 
pajan- mancante , fíon' fono d' ordinario fe" 
non meno eofpicue ; la generazione delle 
piante,- in g e n é r a l e p u b beniffimo fpiegar-
fi . I I frutto* fuol effere- alia- bafe de! piflü-
lo r di maniera che , quando i l pifiillo ca-
fcar col- retío del fiore , appariíce i l frutto1 
in fuá vece. Per verita, molte fiate, i l P1' 
fttllb- é i l frutto1 fteflo ; ma hanno fempre 
ambedue las raedefima fituazione nel centro^ 
del fiore le. cuí fógiie difp&ffé attorno-del 
piccoio embrione , pajono' folo dbftínatb a-
preparare un tenue fucco ne' loro picciolR 
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wafi per fuo foftegno , per i l poco tempo 
^he durano, e ch'ei richiede: ancoixhéM. 
Bradley creda che i l loro aiíb principale íia 
d i difendere'il p i f t i l lo , :&c. ,Gli apici degli 
iftami fono picciole capíul-e, o facchetti pie-
ni di una faitea o poh/ere , che s maturando Je 
capfule, «crepando, cafca fuc r i . 

M . Tournefort 'ha creduto che puerta pol-
vere" non f ^ e ' a ^ í r o c^e un cfcremeato dell' 
alimento del frutto, c gli ftami nulla pih che 
dutti efcretorj, i quai filtrano quefta inuíi-
le materia , e si difcaricano la piama in em-
brione. Ma i Sigg. Morlafld , GeofFroy , ed 
a/rri, trovano uíí piü nobili di gueíla po.lve
j e . ,— Secondo i l Joro ül lerna , queiapol-
veré cadendo ful piftillo rende fcconda la fe-
roenza od i l frutto inchiufovi; e pero la chia-
tnano fariña facundans. Cosí h fariña fareb-
he la parte rnafchiledella planta 3 cd i l piftillo 
la parte femminea . 

M . Bradley, nel fondo del piftillo del gi-
glio , ofl'erva un vafe ch'egli chiama l1 ute-
rus , in .cui vi fono .tre ovaje piene di pic
ciole uova, o di rudimcnti del Teme, come 
quelle che trovanfi íieir^vaja de.gli animali; 
le quali uova , aggiugne Bradley , fe.mpre 
fcemano , e vanno in niente , quando non 
vengano dalla fariña Á\ una o d' altra plañ
í a della medeíima fpezie imprégnate . •—Gl i 
ftami, dio' egü , fervono per condottoo vei-
colo della femenza tnafchile della pianfa ,9 
da perfezionarfi poi negli ápices; che quan
do fon maturi , fcoppiando in picciole par-
ticelle íimili allapolvere , parte cadono nell' 
onfizio del piftillo,, e trafportanfi di ía neli ' 
otricolo , per fccondare Tova femminee , o 
s'alloggiano nel piftillo dove per la loro 
v i r tu magnética , attraggono il nutrimento 
dair altre parti della piama negli embrio-
ni del frutto , facendoli gonfiare , crefce-
re, &:c. 

La difpofizione del piftillo , e degli api
ci attorno di eífo , é fempre tale , che la 
fariña poífa cadere ful fuo orifizio . Egli é 
comunemente piíi ba.flb che gli ápices ; e 

"quando ofterviamo che egli é crefciuto piü 
alto, poffiamo congeíturare che i l frut

to ha principiato a féroiatíi , e non ha piu 
di bifogno della polvere mafchile . Aggiu-
gni j che Cubito che V opera della genera-
zione é compita, le parti roafchili , infiera 
colie foglie, cadono , ed i l tubo che guida 
•au útero comincia a riftrignerfi , o contra-

crfí. N é fí dee trSla&iáre, che la cimadeí 
piftillo o é fempre copcrta d ' una certa tu-
nicula vellutata , o ícaglia fuori un liquor 
gommofo, per meglio abbrancare la polve-
.re degli apici . — Ne' .fiori che fi voltano 
i n g ib , come l'acanthus , i l cyclamen , c 
Ja corona imperiaJe , i l piftillo é molto piit 
Jungo £hc gl i ftami ; jacciocché la polvere 
poífa cadere dagli apici in fufficiente quantifa 
ful piftillo., 

Quefto fíftema fente gran fatto d i queir 
a m mi rabile uniformitU che trovafi .nell' ope
re della -natura; e porta con sé tut í i i pih 
palefi caratteri del \̂ ero ; ma la fola efpe-
jienza é quella , -che v i c¡ dee deíermina-

M . Geoffroy impertanto dice , che je . 
i n tutte i 'oífervazioni ch' egli ha mai fat-
,te , la piama dlventb fterile ed i frutti 
abortivi , al tagliaríi de' piftilli avanti che 
la polvere l i poteííe impregnare ; lo che 
,fu poi confermato da altri efperimcnti di 
M . Bradley , 

I n molte fpezie di piante ^ come nel fal-
c io , nella quercia, nel pino, nel .cipreífo, 
nel ,gelfo , j&c. i fiori fono fterili , e fepa-
rati dal frutto , M a quefti üori , per of-
fervazione di M . Geoffroy , han no i loro 
ftami ed apici , la eui fariña pub fácil
mente impregnare i frutti , che non íono 
molto difeofti , 

Qualche difficoha in vero el é nell' ac-
comodare quefto üftema ad una fpezie d i 
piante , le quali portano fiori fenza f r u t t i , 
e ad un' altra fpezie delle medefíme nella 
fatta e nel nome che porta frutti fenza fio
r i ; perb diftinte ib mafchio e fe m rain a ; 
della qual forta fono la palma, i l pioppo , 
i l canapé , i luppuli &c. — Impctoc-
ché come la fariña del raafchio pub qui 
•venire ad impregnare i l femé della fem-
mina? v 

M . Toumefort congettura , che i fotti-
l i f l imi filamenti , i l tomentum o la borra 
che fempre trovafi su i frutti di queftep/V???-
í e , íervir ponno in vece di fiori , o farTuf i -
zio deirimpregnazione. — Ma M.Geoffioy 
piíi tofto s'avvifa, che il vento , quafi un 
•veicolo, fia quelloche reca la fariña de'ma-
fchi alie femmine,. 

In quefta opinione egli é confermato da 
una ftoria appreíTo Joviano Pontano , i l qua-
le racconta , che al fuo tempo v i furono 
due alberi di palma, Tuno raafchio, colti-

vato 
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vato aBrindifi , l 'altro femmína, nel bofco 
d'Ottranto, 15. leghe difcofto ; che queft' 
ultimo ík t t e diverfi anni fenza portare al-
cun í ru t to ; fin a tanto che alia fine eflendo 
crefciuto ed alzatofi al di íbpra degli altri 
alberi della foreña , cosí che potea vedere 
(dice i l poeta) la palma mafchio di Brindifi, 
allor comincib a portar frutto in copia. 

Quivi non d ubi ta M . Geoffroy, che l ' a l -
bero cominciaíTe allora folamente a portar 
frutto , perché trovoffi in iftato di ricevere 
su i proprj rami la fariña dell'albero mafchio , 
recatavi dai vento. 

Quanto alia maniera, in cui la fariña ren
de fecondo; M . Geoffroy avanza due opinio-
ni . —• 1. Che la fariña eífendo ognor di 
una compofizione fulfurea , e piena di par-
t i fotti l i e penetranti ( ficcome appar dal íuo 
acuto e vivo o dore ) cadendo su i p i l i i l l i 
de' fiori, iv i nfoivafi , e le piü fotti l i delle 
fue parti penetrando la foftanza del piftillo 
e del giovane frutto , ecciti una fermenta-
Zionc ba flante per aprire, e ívilyppare la pian-
tereila giovine, incbiufa neirerabrione della 
femenza . — la quefia ipotefi fi fuppone che 
il femé contenga la pianta inpiccolo, e folo 
abbifogni di un fugo adatto per difpiegar le fue 
parti 5 e farle ere fe ere. 

La feconda opinione fi é , che la fariña 
del flore é i l primo germe, o rampollo del
la nuova pianta , e non ha meftieri per lo 
fviluppo, o per farla crefeere, fe non fe del 
fugo ch' ella trova preparato negli embrioni 
della femenza. 

Queftg due teorie della generazione de've-
getabili, pub i l Lettore oífervare , come ab-
biano una firetta analogía con le due della 
generazione anímale*, Tuna cloe , chel'ani-
malculo fia nel femen mafeulinum , e folo 
abbifogni dell'umor della matricc che lo ab-
bracci, lo fomenti, e lo producá fuori \ i ' 
altra, che T anímale fia contenuto neU'ovum 
della femmína , e non abbifogni d'altroche 
del ferae mafchile per eccitare una fermen-
tazione, &c. Vedi CONCEZIONE, GENERA
ZIONE, &c. 

M . Geoffroy crede piuttofio, che la pro-
pria femenza fia neila fariña; conciofiaché i 
mígliori microfeopj non dífcuoprono la me-
noma apparenza d' alcun germoglio ne' pic-
coli embrioni de'granelli, quando fi efami-
nano avanti che g!i apici abbiano fparfala 
loro polvere . Nelle piante ieguminofe , fe 
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le foglie e gli flami fí tolgon vía , ed {| 
piftillo o quella parte che diventa la filí-
qua , 0 i l gufcio , guardifi col micrófeopié 
avanti che i l fíore fia aperto; le verdi tra-
fparenti vefeichette , che han da diventare 
i granelli , appajono nel loro ordine natu-
rale ; raa non mofirando mai altro che la 
mera túnica o peile del granello. Se !' of-
fervazione fi continui per diverfi giorni fuc-
ceffivamente, in alrr i f ior i , fecondo cheavan-
zano , le veficulae troverannofi gonfie , e 
riempierfi a poco a poco di un liquor l im-
pido; ove , fparfa che fia la fariña, e cade
te le foglie del flore , noi oíferviamo una 
macchietta , od un glóbulo verdiccio , che 
fíuttua d' intorno . — Da prima non v1 é 
alcuna apparenza di organizzazione in que-
flo piccolo corpo ; ma col tempo, fecondo 
che crefee , cominciano a difiínguervifi due 
piccole foglie come due coma . I I liquore 
va iofenfibilmente diminuendofi , fecondo 
che i l picciol corpo crefee; finché alia fine 
i l granello diventa affatto opaco; quando , 
fe un 1'apre, trova la fuá cavita ripiena di 
unapianterella in miniatura; checon íkd iua 
píceo! germe di plumula, d'una radiceíta, e 
de' lobi del cece, o pifello. 

La maniera onde quefio germe dell'apice 
entra nella veficula del femé, non é moho 
difticile a determinarfi. — Imperocché, ol-
tre che la cavitk del piftillo giugne dalla 
cima, fin agli embrioni de'granelli, cotefti 
granelli , o cotefte vefeichette hanno una 
piccola apertura corrifpondente all'eftremita 
della cavita del piftillo , cosí che la lieve . 
polvere , o fariña cader pub fácilmente per 
1' apertura nella bocea della vefeichetta , 
ch ' é i 'embríone del granello. — Quefta ca
vi ta , o cicatricula, é gran fatto la fteíía nel
la maggior parte de'granelli, ed é facile of-
fervarla ne' pifelli , ne' ceci , &c. fenza i l 
microfeopio.. La radice del piccolo germe é 
giuño di rincontro a queft'apertura, e per que-
fia , ella paífa , od efee fuori, quando il picciol 
grano viene a germinare . 

I I p roe elfo della natura nella generazione 
de'vegetabili, e l'apparato ch'ella ha per tal 
uopodifpoílo, fono cofe di tal finezza ed arti-
fizio , e nel medefimo tempo, cosí di frefeo a 
noi note, che ci é convenuto illuftrarle qui 
raaggiormente con delle figure; prendendo i l 
meüone per efempio , attefoché le parti della 
generazione fono in eífo aífai diftinte . 

Deefi 
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Deefi di paííaggio oííervare , che quart-

tunoue i l mellone contenga ambedue i feffi , 
nulladímeno la ciirpofizione degli organi , 
cui diffevifce dalla genérale, che noi íopra 
deícrivemmo nell ' efempio- del tulipano. Tu 
fatti nel mellone vi fono due diíHnti fiori, 
o bocciuoli, Tuno de'quali fa Tufizio del ma-
fcbio Pal tro della fcrnmina; cbeperb chia-
meremo il ^ mafchic, ed i l fiorfemmma. 

Nella Tav. Jft. Nat. fig-.1^ .¿ rapprcfen-
tato i l fior maíchio, od iíbocciuolo del po-
pone, colle foglie dinudate giu dal circolo 
jrp# L - A B E rapprerentano la teíia íituata 
Vlcl centro del fiore, e formata delle circon-
voluzioni degli apici B , e íbílenuta da quat-
tro colonne G G G G . — La parte B deiía 
teda rappreíenta le circonvoluzioni degli 
apici mentre fono ancor cbiufi ; e la par
te E U rappreíenta aperli , e coperti della 
fariña j che dianzi coníeneviino , rna che e 
diffuía fuIT ePcerno allorché la planta arriva 
alia maturita. Ciafcun. apÍGe forma una fpe-
zie di canalo feparato in due per uno fpar-
timento. U n grano della fariña fi rapprefen-
ta a parte per D . H rappreíenta i i picciuo-
lo che íb ik tua i l fiore, e che nel fior mafchio 
non produce nulla. 

La Fig. 13. rapprefenta i l fiore fernmina 
del popone, o quello che porta i l frutto. — 
Le foglie fono dinudate dal circolo F F , co
me prima, per meglio moftrare le altre par
t í . I I nodo o gtuppo del fiore, o 1'embrio-
ne del frutto, é raporeientato per A . 11 p i -
íiillo é rapprefeníato p e r B B ; ed é íblamen-
te una continuazione deir ernbrione del frut
to A . La fommita del piftillo fi efpande in 
B B in diveru corpi bislunghi, ciafeuno fe-
parabile i n due lobi . QueíH corpi íono niol-
to afpri , guerniti di peli e di picciole ve-
ficule , adatte a ricevere la polvere del fior 
mafchio, ed a condurlo alie bocchede'cana-
l i , che comunicano fin alie cellette de'granelli, 
ofemi contenuti nel picciol frutto. A l ta-
gliarfi del piftillo trafverfalmente nella fuá 
piu picciola parte , tro vi amo akrettaníi ca-

, quante vi fono divifioni íiella fuá te-
\ i quai canali corrifpondono ad altrettan-

te cellette, ciafeuna inchiudendo due ordi-
ni di gran i , o f e m i , fchicrad in una pla
centa fpugqofa. 
• Qusfta dottrina della generazione ci por-

ge un cenno del método con cui alterar pof-
fíamo, e pérfezjoaare i l güilo 3 la forma, i 
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«fiori, iaqnalita de'fruíti j cioé con impregna* 
re i fiori d'uno, colla fariña di un altro della 
medefima claffe. 

A quefto accidéntale accoppiamento , c 
íramifehiamento devoníi aferivere le innú
mera bil i varieta di nuovi frutti , fiori, ¿ce» 
giornalraente prodotti, con parecchi altri fe-
nomeni nel regno vegetabile. Vedi MOSTKI^ 
e BASTARDI. 

L ' affettare la perpendicolarita , che feor-
giarao ne'gambi o fteli delle piante , egual-
mente che ne' loro rami e nelle loro radici , 
da motivo ad una bella ípeculazione . —• 
Queíii é un fenómeno, a cui non fi é bada* 
ío fe non da poco tempo in qua . La cagione 
é fottiliflima, c ha dato da íludiare a gl'inge-
gni de'raoderni Fiioíofi, in particolare de'Sigg. 
Aftruc , de la Hire , Dodart, e Parent: vedi 
i loro differenti íiñemi fotto l'Aríicolo PERPEN
DICOLARITA'. 

Ned é tampoco da forpaflarfi un altro ca
rio fo effeíto delle piante, cioé quel cofiante 
paralieliímo che fi oü'erva nelle cime degli al-
ber i , col fuolo o fondo su cui creícono. Vedi 
PARALLELISMO . 

Quanto aila fecondita delle piante, &c. Ve
di FECONDITA' . 

Le PIANTE fi poffono dlvidere, in riguar-
do alia maniera della loro generazione, in 

Majehi , 0 quelle che non portano frutto 
o femenza , ed han no foltanto 1'órgano ma-
fchile della generazione , cioc la fariña. '•— D i 
quefta fpezie fono 

La Palma mafchio , i l falcio , i l pioppo, 
i l canapé, l 'oríica, ed ilr4]viílico, mafchi. 

Femmine^ o quelle che portan frut to, ed 
banno i ' órgano femminino , cioé i l piüil-
l o , i ' útero , ra a mancano della fariña. — 
Tal i fono la palma , i l falcio , i l pioppo , 
¿kc. few.nine. 

Ermajroditi, o quelle che hanno le par
ís e mafchili e femminine j la fariña ed i l 
pif t i l lo. 

Quefte di nuovo fi fuddividono in ( 1 ) 
quelle, nel cui fiore fono uniti ambo i fef
f i ; come i l vivuolo, i l gigl io, i l tulipano, 
e la maggior parte delle fpezie vegetabili ; 
i l cui piftillo é circondato dagü ftami . 
E ( 2 ) quelle , le cui parti mafchio e femmi-
na fono diftinte, ed a qualche d i í t anza rune 
dall 'altre; tale é la rofa, i l cui útero é di-
fdsto. dei petali ; i l mellone , e íutte le fpe
zie di cocomeri, che hanno fiori mafchi, e 

A a a * fiori 
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fiori femmine feparati ; e tut t i gli alberi di 
frutto , noci , e ghiande , come il pomo , 
i l fu fino, Tuva fpina j lanocella, l 'azíeruo-
l o , la quercia, í'abeíe , i l n i n o , i lcipreflo, 
i l cedro , i l ginepro , i l geiío , &.C, le quali 
piante hanno frutti come pine. 

Le piante fí diftinguon di nuovo per r i -
fpetto al lor nutrimento , ed all' elemento 
in CLJI vivono, in 

Terreflri , cioé quelle che vivono falo in 
t é r r a , come le quercie, Tabeíc, &c. 

Aquatiche, che vivono folo nell'acqua; o 
nc'fiurai , come i l giglio acquatico, la pian-
taggine acquatica & c . o ncl mare , come 
i l fucus , o T alíca , i l corallo , la coralii-
na , &c . 

Jlmfibii) che vivono indífferen temen te ed 
in térra ed in acqua^ come i l falcio, lon-
tano , le mente , & c . 

Le piante in oltre fi diftinguono, per r i -
guardo alia loro eta, o periodo, in 

Annuali) cioé quelle la cui radice fi for
ma e muore nel medefimo anno j tali fono 
le piante leguminofe , i l rifo , i l forraen-
t o , &c, 

Bifannuali , che fol producono fiori e fe-
mi , i l fecondo od anche i l tcrzo anno do-
po d' eífer nate; e in appreflb rauojono j tali 
fono i l fínocchio , lamenta, &c. 

Perenni , cioé quelle che non muojono 
anai , dacché hanno una volta portato fe-
menza ; di queüe , alcune fono íempre-
verdi , come 1'afarabacca, la viola , &c . al-
íre perdono ¡e foglie in una parte deJl'an
n o , cómela felce , runghiacavallina, &c . 

Le piante di nuovo fi diftinguono per r i -
Xpetto alia loro grandezza, &c. in 

Alberi , arbores ; come la quercia , i l 
p ino, Tabete, F o l m o , ilficomoro, &c. 

Frutici , o arbofcelli , fufTrutices ; come 
la fcopa , i l boíío , F silera , i l ginepro , 
&:c. ed 

Erbe , come la menta 9 la falvia , i l t i 
mo , gcc. Vedi ALBERO , ARBUSTO , Ea-
BA , &C. 

Per rifpetto a certe qualita riraarchevo-
J i , in 

Senfitive* , cioé quelle che danno alcuni 
íontrafegni di feníimento. 

* Per la qual cagione furono chiamate dagli 
antichi Eefchynomenx ( da tucxyvoyMi , 
vergognarfi) e da modsrm , piante vive 
• mimicbe. 
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Ma queña divifiotie é piü toflo popolare 

che giufta e íilofofica. 
I Botanici ci danno deiraltre diftribuzio-

ni di piante piü accurate e minute , divi
dendo i l rcgno vegetabile, inclaffi , generi, 
fpezie, &c . per nguardo alia loro natura , 
ai lor caratteri , &c . Egli é un punto ful 
quale non ion bene d' accordo , donde me-
glio fi pigli o tragga la divifione dclle pian
te in genera ; alcuni , tra' quali Gefnero , 
Colonna , Tournefort, &c. guardando al fio-
re ed al frutto ; ed altri alie radíci , alie 
foglie, ai gambi, o fleli, &c. Vedi l ' A r t i -
colo GENUS . 

I I noíiro ingegnofo M . Ra y diflribuifee le 
piante in 25 generi, o claííi , fotto le feguen-
t i denominazioni. 

1. VÍANTE Iniperfettei cioé quelle che ap-
pajon mancare del fiore e del femé. —Ta
li fono, i coral! i , lefpugne, i l mofeo, i tar-
tufi . Vedi CORALLO , SPUGNA , FUNGO , 
TARTUFO, eMOSCO. 

2. PIANTE che producono un fioreimper-
fetto, ed i l femé delle quali é si picciolo, che 
rocchio nudo non lo difeerne; •— tali fonoil 
felce, i l polypodio, &c. Vedi FIORE. 

3. Quelle i cui fiori non hanno peta-
la ; — tali fono i luppuli , i l canapé, l'or-
tica, T acetofa, &c. Vedi PÉTALA , LUPPU
L I , &ct 

4. (fuelle che hanno un fiore eompoílo, 
e che danno un fugo latteo , quando taglian-
fi , o romponfi ^ come la lattuga , i l dan-
deiion , la cicorea &c . Vedi F I O R E 
compojlo, 

5. Quelle che hann'il fiore compofio , di 
una forma difeofa , ed il femé delle quali é 
piumofo*, come la unghia cavallina, la puli
caria, &c. Vedi ALATE, 

6. Herba capitata , o quelle i l cui fiore 
k eompoílo di lunghí fiori fiñoloíi, raccolti 
in una teíia rotonda, e coperti di una túni
ca fcagliofa ; come i l cardo, la lappola , i l 
íioralifo, &c . 

7. PIANTE Cmymbifere con im fiore difea-
í o , raa fenza lanugine o piuma; come i! fior 
ái primavera , la millefoglie , i l fiorrancio , 
&c . Vedi CORYMBUS . 

8. PIANTE con un fiore perfetro, macón 
una fola femenza in ciafcun fiore , come-
la valeriana , 1' agrimonia , la falvaflrel-
l a , & c . 

9. PIANTE Umkllifen , con un fiore di 
cin-
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«tnque petall e due femenze per ogni flore. 
Vedi UMBELLÍE Í — Queñi eíTendo un ge
nere moít' ampio , fi fuddivide itt fette fpe-
7ie cioé di quelle che hann' ua larga íeme 
fchiacciato , íimile ad una foglia ^ come la 
paftinaca: un femé lunghctto c piu grande, 
che fi gonfia nel mczio , come i l cerfbglio 
falvatico , i i vaccinio 5 o guado s &c. ua 
fcme piu corto, come 1'angélica; una radi-
ce tuberofa, comí la glans terrsé 5 un femé 
piccolo fíriato , come la faíTirragia , la fal-
vaftreliaj ed i ! carvi : un fcme afpro e pelo-
fo, come i l prexzcmolo, e !a carretaíaivati-
ca: foglie intere, íuddivife in tacche, come 
ia fanicula, &c. 

10. VÍANTE Stellate, le foglie delíe qualí 
crefeono aítorno de'gambi, a ceni jntcrval-
l i , in forma di ftelie; come 1' artemiíia , ¡a 
robbia, &c. Vedi STELLATE . 

i t . PIANTE d i foglie afpre^ cíie hanno le 
lor foglie porte alternamente, o fenxaunor-
d ínece r to , lungo i gambi; come la lingua di 
c a ñ e , la pclofclia , &c. 

T2. Suffrutices, o PIANTE Verticillate , le 
foglie delle quali crefeono a paja , fui loro 
í iel i , una foglia diritto contro l 'altra; col fío-
re monopetalo, e per lo piu in forma di un el-
metto; come i l t imo , lamenta, la verbena, 
&G. Vedi VERTICILLATE. 

i j . Polyfpcrme , o quelle che han molte 
femenze nude , a'meno cinqne, che fuccedci
ño alfiore; come il pié di cornacchia, la mal
va de' paíudi , la cinquefoglie, la fragola , &c . 
Vedi POLYSPERME/ 

14. Baccifere PlANTE , o quellé che por-
taño bacche, o coceóle; come la brionia, i l 
figillo di Salomone , i l giglio del!a valle j T 
afparagus, 11 caprifoglio , &c. Vedi BACCI
FERE, BACCHE, &C. 

15. Multifilique , o cor-/i i cu í a te , le qualí 
dopo ciafcun fiore producono diverfe lunghe 
e fottill filique , o gufci, dove fi contiene i l 
loro femé ; come i ! íelephum, Tumbilicus Ve-
nerig, la branca urfina, &c. Vedi MüLTisr-
^IQUE, &C. 

ÍÓ. Vafciilifere , con un flore monopetalo, 
e che dopo ciafcun fíore, hanno un vafe ol-
tre \\ cálice, contenente la femenza ; come 
i l giufquiamo, i l coiivolvLila , la digítalis , 
&c . Vedi VASCULIEERE , &c. 

17. Quelle con un fiore tetrapetala Uní-
Jorme , che porta le femenze in ripoftigH 
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lunghi filiquofí, come il ieucoion, lafenapc, 
i l rafano, &c. 

18. Va/culifere PIANTE con un fiore che pa
re tetrapetala , ma d' una fpezíe anómala o 
incerta , ed irt realta íoí monopetalo , che 
cade giíi tutt1 in un tratto ; come la ve
rónica, l'elatine', i l papa vero giallo, e fil-
v e í h e , & c . 

19. Va/culifere PIANTE , Con un fiarepen-
tapétalo di chique teñe , come la lychnis, i l 
centonchio, i'erba di S.Giovanni, i l l i n o , 
primerofa ,0 fíordi primavera, &c . 

20. Leguminofe , o quelle che portan le-
gurai, con uíi fiore papilionaceo, che con
fía di quattro partí uní te ncgli orí i ; come 
i pifel l i , i c e c í , le veccie, Ülogl io , le len-
ticchie , la ligorizia , i i trifoglio & c . Vedi' 
LEGUMINOSE 4 

i t . PIANTE con una radice veramente 
bulbofa; come 1' arum , 1' aglio , i l narcifo, 
o T asfódelo, i l giacinto, i l zaíferano , &c . 
Vedi BULBO . 

22. Quelle, lecuí radie! s'avvicínanoquaíl 
alia forma bulbofa \ come i l fiordaliío, l'arum , 
Telleboro bartardo, &c* 

23. Culmifere PIANTE , con una foglia 
gramínea , od erbofa , ed un fiore imperfet-
to , che hanno un gambo üfcio , cavo , e 
fatto a giunture , con una lunga ed aguz-
za foglia a ciafeuna giuntura , e co' íemi 
contenuti in un gufcio paglicfo ; come i l 
formento, F o r z ó , i l r i fo , l'avena, &c. Ve
di CULMIFERE . 

24. PIANTE con una foglia gramínea , 
od erbofa, ma non culmifere, con un fiore 
imperfetto o ftamlneo; come i r o v i , la cau
da felis , & c . 

25. PIANTE , i l cuí íuogo o fondo dove 
nafeono é incerto ; principalmente le pian
te aquatiche, come il giglio aquatico , la po-
lygala, la cauda muris, &c . 

Quanto alia trasmutazione di una fpezie 
di piante in un'altra , vedi TRASMUTAZIONE , 
DEGENERAZIONE, &C. 

Le proprietadi e le virtíi delle piante, é 
ñ a t o ofiervato da' Naíuralitl i , avere dell* 
analogía colle loro forme 4 — Nelle Tran-
faz. Filofof. abbiarao un difeorfo di M . Ja
mes Pettiver , ove moílrafi , che le piante 
della medeíima o fimil figura , hanno le 
íUífe , o poco diiTomiglianti virtudi , ed 
u f i . — Cosí\Qpiante umbellifere , egü oífer-

A a a va 
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"va, che banno un fapore ed un otbfecar-
aninativo , fono val i di efpellenti de' flati , 
e pero buene in íut t i gli íconcerti diflatu-
lenze. — Le galeate, o verticüiate , fono 
un grado piu calde, e piü potend , che le 
predette, e pero íi poíTono riputare per aro-
matiche, e buone negli aífeííi de'nervi. — 
Le tetrapeíale Tono calde al par delle prece-
dent i , ma fpiegano la loro virtü in diñe re l i 
te maniera , t i cé per mez-zo di un fale vo-
laíile diurético, che le rende uti l i ne'mor-
bi crooici, nelle oñruz ioni , nelle cacochy-
mie , &c. 

FIAJSTA , T iíkíío che PIANO , cioé una 
rappreícntazíone di qualche cofa , delineara 
íbpra un- piano. 

T a l i fono le carie > i mappamondi , le 
ichnografie, &c. Vedi PLANISFERO , MAP-
PAMONDO, CARTA, &c. 

PIANTA , neir Architettura , particolar-
meníe íi prende per un difegno di un edifi-
zio ; qual egli appare , o n vuol che appa
ja , ful terreno , o fondo j la planta é quel-
la che moílra i'eflenfione , la divifione , e 
Ja diüribuiione dell' arca deli'edifizio in ap-
partarntnti , camere , paffaggi , &c . Vedi 
FAEBF.ICA. La pianta é i l primo abbozzo 
che fan gli architetti. —- Chiamafi aneóla 
hafe, íl fendamentO) e V ¡chnografia delTedi-
ÍZÍO . Vedi ICHNOGRAFIA , &C. 

PIAISTA , o PIANO Geométrico , é quelfa 
in cui íepart i folide e le vacue fono rappreíen-
tate nclla loro naturale proporzione. 

PIANTA Elevata , ' é que!la , dove mo-
íhafi i'elevazione o Talzato t ful piano geomé
t r ico , cogí che viene a nafeonderü !a diñíibu-
x i o n e V e d i ELEVAZIONE ^ 

•'PIANTA Pvofpettiva, é quella die fi Condu
ce e fi efíbifee con degradazioni , o diaiinu-
zioni , fecondo le rególe della Profpettiva > 
Vedi PROSPETTIvA . 

Per rsndere le piante e i difegni ioíelli-
g i b i l i , fi fuol diílrngugre le parti mailiccie 
con una tinta o acqua feúra . G l i íporti 
ful fondo fono delineati con linee piene o 
vive j e quellr che fi fyppongono eílervi di 
fopra y con linee morte , o punzecchiate . 
Le aumentazioni, od alterazioni da farfi r 
fi diüinguono con un colore differente dal
le partí che fon gis fabbricate e le tinte 
di ciafcun piano faníi piíi Icggiere , fecon
do che ifaoJi o piani íoa elevad. Mergran.-
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di edifizj fi fuole ave re in pronto tre piante 
diverfe , per l i prkni tre fuol i o piani . 

P I A N T A RE , neir agr icol tura &c. \\ 
metiere un albero, una pianta , levata da) 
fuo primo luogo, in una nuova buca o fof. 
fa , proporzionata alia fuá mole , gittando 
nuova térra fulla fuá radice , ed empica
do la buca fin al livello dell' alero terre
no. Vedi PIANTA , TRAPPIANTARE , GIAR-
DINO , &C. 

PÍA NT A RE dberi o piante da muro , 
da frutto . — Dopo che fono crtfciuti per 
due anni nel femenzajo , eflendovi prima 
flati inoculan , o inneftatt i ra mi deile 
piante da frutto , fono in ordine per tra-
íportarlí , lo che meglio fi fa in Ottobre, 
o Novembre. 

A preparare il fuolo o terreno per i l fuo 
nuovo ofpite 5 fcavafi la térra ben due pie-
di a fondo ; o fe non é i l terreno molto 
buono, la buca fi fa men profonda , e fi ibl-
leva deíla térra attorno di eífa . — Colla 
térra fcavata , fpeíío mifchiafi della térra 
grafía, tolta d'altronde, o del concimej di 
maniera che la raiflura fia per lo meno cosí ric-
ea e grafía, come i i terreno donde la piante-
rlíla é venuta, 

Quando i l buco é mezzo riempiuto della 
detta mifiura, calcafi ella gib , perdare faí-
dezza di fondo alia radice j tutte f efl.i*eiíií-
íadi della quale fi re fe can o, e l'albcro s'ac-
e o moda al muro , con tagliar via que' rami f 
che creícono direttamente o verfo i i muro, 
0 tutt 'al contrario, e con lafeiar folamente 
1 rami laterali, che fi hanno da inchiodars 
al muro . 

Fatto c ib , l'albero fi raeííe nella fuá bu
ca y tanto lontano dal muro quanto baila 
perché poífa la teña fpargervifi íbpra > e s) 
che; la radice abbia piu lirada che fi' pub ? 
nci di dietro : aliora íi colma la buca eolia 
detta t é r r a . 

Se i i terreno é magro, giova meftere dei 
concime attorno de IT albero y e ful fine di 
Fcbbraio , ceprirlo con felec , opaglia. - Sa
ra pur neceffario potare l'albero, e inchiodar-
nc i rami al muro, almeno due o tre volte 1 au
no . Vedi MURO . 

PIANTARE Inverfo , é un método di plan
tare, in cui Tordinaria pofizione della planta ? 
o del germoglio, é ílravolía , e rovefeiata , > 
rami ponendofi in té r ra , e le radie i nell'aria-



Agrícola fa menzione di qnefta moriruo-
fa maniera di plantare , ch' egli ci afficura 
riuícire benifíimo in tutte le forte d' alberi 
da frutto , da legname , &c. foraílieri , e 
domeftici. 

Bradley afferrr.a d' aver veduto un tigho 
ín Ollanda , crefcere colle fue prime radici 
nell'aria, che avean gittati de'rami in gran 
copia , neüo fteíTo tcmpo che i fuoi primi 
rami eran raiuati in radici , e nutrí vano 
1' albero. , 

V induílriofo M . Fairclüld ha praticato F 
iíleíFo; e ó u A h rególe feguenti per venirne 
a capo. 

Scegliete un albero giovane d' un germo-
glio folo, come olmo, ontano , falcio , od 
altro albero che prenda fácilmente radiéis 
giacendo . Piegatc i l rampollo adagio verfo 
aü' ingiu , finché la parte eftrcraa fia nella 
térra , e lafeiatelo ílar cosí , finché abbia 
prefa buona radice. — Fatto cío fcavateat-
torno della prima radice, e traetela adagio 
íViori del terreno , finché i i gambo fia 
quafí diritto j nel quale ftato íbftcnetcU con 
paletti. 

Quindi pótate le radici, ormai erette neli' 
aria .( e ritoglietene le ammaccature o col-
pi che ricevettero nello fea varíe ; úngete la 
parte imaccata , o tagiiata, con una cempo-
ílzione di quattro partí di cera , due di re
fina, e due di trementina, liquefatte affie* 
me ed applicatevi caldetíe. — Pofcia reíe-
cate tut t i i getti o rampolli che fono ful 
gambo, e medícate od úngete le ferite colla 
íleífa compofizione, per impediré i gertnogli 
collaterali; e lafciare fare i l relio alia natu
ra . Vedi FECONDITA' . 

P I A N T A Z I O N E , neli'Ifole e nel con
tinente del!' America, un fondo od un'am-
piezza di térra , che da qualche piantatore, 
o íondatore, cioé da una perfona arrivata co
la in una nuova colonia, fi trafceglie , affine 
di cohivarla ed ararla per fu o proprio ufo. Ve
di COLONIA . 

P I A T T A F O R M A , un' elevazione di ter
ca , íopra cu i é pofto i l cannone , per far 
íuoco centro 1' in imico. Vedi BATTERIA , 
RAMPARO , &c. 

Tali fono i moni i o rialti ful mezzo 
selle cortine . -- Sul ramparo v i é fem-
pre una piatta forma , dove c montato i l 
cannone. 

faffi voa ammonticchiare dell» ten» ful 
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ramparo j ovvcro con uno fchíeramento di 
tavoloni, che vanno infenfibilmente alzan-
dofi per rotolarvi i l cannone j o in una 
cafamatta , o íopra un attacco nelle opere 
ei ier iorí . 

Pi ATTA-FORMA fi prende anco per una 
fpezie di terrazzo , o di muro largo eguale 
ed aperto fulla fommita di nn edifizio , da 
donde puoííi avere e godere una bella ve-
duta , o un profpetto dei paefe circon-
vicino. 

Quindi fi dice che un edifizio é coperto 
di unapiattaforma,, quando egli é fchiacciato 
o piano fulla cima, o quando non ha colmo 
a gradi elevato . Vedi TEXTO . 

Per la maggior parte le fabbriche Orien-
tali fono a quelto modo coperte \ e cosí pu
ré V erano quclle degli antichi . — Celare 
fu i l primo tra i Romani, che procuro che íi 
la fe i a (fe fabbrícare la fu? tafa con un colmo, 
o pinnacolo. 

P I A Z Z A , nel fabbricare , é un nome 
Italiano per di notare un pórtico , o fia un 
paíTeggio coperto , fe fie ñuto da archi. Vedi 
PÓRTICO . 

La parola Ftazza Ictteralmente fignifica 
un luogo largo ed aperto ; e fi é poi ap-
plicata anco ai corritoj , ai paífeggi , od 
ai portici che fono per lo piu attorno de' 
detti luoghi. 

PIAZZA , nella Guerra , é un nome ge
nérale per tutte le fpezie di fortezze , do-
ve un partito fi pub difendere . Vedi 
FORTEZZA . 

Nel qual fenfo fi pub definiré, eíTere una 
piazza un luogo cosí difpofio, che le par
tí che lo circondano , fi d i fe n do no e fian-
cheggiano i ' una V altra . Vedi FORTE T 
FORTIFICAZIONE , F O R T I F I C A T O , e 
GUERRA. 

PIAZZA Forte o fonif.cata , é un luogo 
fiancheggiato e coperto con bafiioni , o 
balluardi . Vedi BASTIONE , e FORTIFICA
TO Luogo. 

PIAZZA Regalare , é quella , i cui angelí # 
latí , baíHoni , ed altre partí fono eguall ; 
e denorainafi comuneraente dal numero de' 
fuoi angoli; come un pentágono , un hexágo
no , &c. Vedi PENTÁGONO , FÍEXAGÓNO , 
&c. Vedi anco RECOLARE. — Palma No
va , fabbricata da' Veneziani, é un dodecágo
no . Vedi DODECÁGONO . 

PIAZZA Incgolare , é quella i cui latí 
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tú angoli fono ineguali . Vedi I R R e-
c o l a r e . 

P í a z z a cT a m i , nella Fortifícazione , é 
una piccolaCitta od imCaí íd lo forte, fcel-
to per lo principal magazzino dell 'efercitó. 
Vedi Tav.Fomf. fig. 21. l i t . gg. &c . Vedi 
anco A r m i . 

P í a z z a d ' a rmi , irt una C i t t a , o guarni-
gione, é un fondo grande aperto di terre
no , per lo piu vicino al centro; dove d'or-
dinario fi tiene la guardia grande, e dove íi 
riduce la guarnigionc nelle raífegne , e neT 
cafi d 'al íarme, per ricevere ordini daí Gover-
natore. Vedi G u a r n i g i o n e . 

P í a z z a £ a r m t ^ dvun attacco, ¡n unafie-
dio > é un iuogo fpazioíb coperto dall'inimi» 
co y con un parapetto , dove i foldati fono 
poftati, ed in pronto per foílenere coloro che 
íavorano nelle trincee « contra i foldati della 
guarnigione • 

P í a z z a cüarml particolare ^ m una guar
nigione , é un Iuogo vicino a ciaícun ba-
ílione , dove i foldati mandati dalia gran 
piazza ai quartieri lor' aífegnati , fucecdono 
in Iuogo di quel l i , che o fono nella guardia y 
o nei conibattimento. 

P ICA , nella Medicina , malacia , una 
depravazione d'appetito, per cuí ií paciente 
aílurdamence defidera cofe inetre a fervir di 
cibo , o incapaci di nutriré , come, carbo-
n i , cenere, calcina, f a l e , c r e í a , geffo, ace
t o , pepe, &c» Vedi APPETITO . 

La pica é frequente nelle donzelíe, e nel
le donne gravide; g!i uomini ne fon di ra-
do attaccati. •— Que lio feoncerto rare vol-
te é origínale ; ma per lo piu un efíetto 
deí morbo ipocondri^co negü uomini ; e 
della chloroíi, della foppreffionc de' meftruí , 
o de^ ícruz ione dê  medefimi nei feeondo 
mefe della gravidanza r nelle donne : qnal-
che volta egli é ereditario neT fanciulli y 
da qualche cagtone che affetta la madre -
Vedi. M o s t r ó » 

Si fuppone d' ordinario che queílo raaíe 
abbia la fuá origine da un fermento vizio-
fo dello fromaco ; a che v i íi p o (fon o ag-
giugnere gli feoncerti deirimmaginazione T 
caufatr da' cattivi efempy, e dai ridicoli pre-
giudizj . Vedi IMMAGINAZIONE » 

Nelle Tranfazioni F i lofo fie he T ¡1 Dottor 
Fatrfax ci d^ un efempio di una don na la 
quale egra di queño maíe era tentata edal-
ku^ta forteraente a fucciare i l vento o fia-
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to da'mantlci , i l quale ogni volta ch' ella 
potea, ricevea colla bocea aperta, voltando 
i l mantice verfo di sé , e foffiandoio cotí 
ambe le mani . — Egii aggíugne, d'avtrne 
conofeiuta un'altra, che non aveva miggíor 
placeré che qucllo di far fcoppiettare le cene-
r i fotto a' fuoi piedi. 

Non so quai cofa afíai coníimiíe s1 h an
che trovata ne 'brut i . — I I pocr'anzi men-
tovato Aiuore riferifee di una cagna , la qua
le cinque o fei giorni prima di fgravidaríi 
de'fuoi cagnubíi , bramoyiziofamente di ave-
re in fuá baila quelli di un'altra cagna, e 
fe l i mangib t a t t i , ed avrebbe anche man-
giata la ücífa cagna . Cosí qualche volta 
fappiarao , che alcune troje han divorato 
una ventrata di porcelli. — I foliti rimed; 
nella pica, fono il falaífo, la purgazione , i l 
vomi to , ed i chalybeati. 

P I C A R D I , una Setta , nata in Boemía r 
nel X V . Secólo ; cosí chiamata da Pikard 
loro Autore. 

Egli G tiro dietro un gran numerod'uo-
rnlni e di donne , pretendendo di voier r i -
metter tut t i nel lo ítato primitivo deirinno-
cenza in cui Adamo fu creato 5 e percib 
egli medefimo affuníe i l titolo del nuovo Ada
mo , Vedi ADAMITI . 

Sotto queÜo pretefio egli infegnava a'fuoi 
feguaci a darfi in braccio a quaíunque dif-
íolutezza 'r facendo íor creciere che in ció 
confíílea la liberta der fígliuoü di Dio ; e 
che tu t t i quelü che non eran della íor Setta v 
ÍI trovavano in fchiavitu.-

E i comincio prima nella Germania e ne* 
Paefi Baiü j , perfuadendo parecchi a gir nu-
d i , chiamandoli col nome di Adamiti . — 
Dopo c i ó , avendo oceupata unT lióla nel fía
me Laufnecz , poche leghe lungi da Tha-
bor y neT quartieri di Zifca , iv i fi fermb co' 
fuoi feguaci y ordino che le fue donne fof-
fero comuni; ma non voíeva che alcun ne 
godeífe fenza la fuá permiiTione. Di manie
ra che quando uno bramava una donna y 
la menava zPicardor i l quale l i dava la l i -
cenza con quefte parole, va , crejei , molti-
ptica ed empi la tena» 

Alia fine , Zifca i l gran Genérale degü 
Huílit i , cosí famofo per le fue vittorie fo-
pra 1'Imperador Sigifrnondoy oífefo e íloma-
cato1 dalle loro abborainazionr y marcib cen
tro eíii ; ed eífendofi impadronito della loe 
Ifolay l i mife tut t i amorte eccettochedue 

ai 
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ai quali peráonb aífine dmformarfi dellaloro 

d0pi rCATUM Vinum . Vedi V Articolo 

' ^ p ' l C C A G l U M , una gabella a n t í c a j c h e 
fi paeava nelie fierc e ne' raercati, per po-
ter romperé Ü terreno , e plantare o dnz-
zare ftalli, e fceglier fit i ove llar a venderé 
qualche derrata. 

P ICCA*i un'arme offenfiva, che conlla 
di un fuílodilegno, dodici o quattordici pie-
di lungo ; con in cima un pezzo di acela
jo piatto ed aguzzo , chiamato lo ípiedo . 
Vedi A r m a « 

* I I nome picea, o pike dicefi che fia di -
rivato da un uccello chiamato da'France-
yí pie , e da mi wood pecker , tn I ta
liano picchio ; i l cui becco e eos) acuto , 
che pervade i l legno come un fucchiello . 
D u Cange lo deriva dal bajfo Latino pi
ca , che Turnebo crede cjjere fiata eos) 
chiamata quaíi fpica , perche raffomiglia 
quafi a una fpiga di grano . Gttavio Fer
rari lo deriva <¿a ípicula. —- M . Fauchet 
dice che la picea diede i l nome ai P t C -
cardi, ed alia Fie car di a , ctf ei vuole che 
fia moderno , o formato in occafione che 
cotejii popoli rinovarono V üjo del la pic
ea ; la cui etimología egli cava dal Fran-
cefe picquer, pungere: A l t r i vogliono che 
i l wowíPicard fia flato dato a quel pópe
lo , per efjer egli pronto ad attaccar con
tefe ^ chiamate in Francefe piques. 

La picea fu per un lungo tempo in ufo 
fiella Fanteria , affine di renderia capace d i 
foflenere i ' attacco della Cavalleria ; ma in 
oggi é ñata lor tol ta , e foílituita in fuo luo-
go la bajonetta , che é avvitata nell' eftre-
mita della carabina. Vedi B a j o n e t t a . 

Tuí tavol ta la picea ancor continua ad cf-
fer Tarraa degli ufiziali apiedi, iqualicom-
battono colla picea in mano, falutano colla 
picea, &c. 

Plinio dice che i Lacedemoni furon g? in-
ventori della picea. 

La falange Macedónica era un battaglione 
hpicchieri. Vedi F a l a n g e , 

^ÍCCA, nel Commercio. •— Trattare, o 
contrattare alia picea, ( au bout de la pique) 
oinota una fpezie di commercio che gli Eu-
ropei'cfercltano con certe Nazioni felvag-
ge , dove fi ha da ftar fulla guardia, equafi 
colla fpada in mano. — Cosí noi trattiamo 

col feívaggi del Canadá , &c. e con alcuttl 
Nazioni di Negri fulla Coila d e i r A í t i c a . 

Trattare alia picea) dinota parimentí una 
fpezie di traffico proíbito, che gl ' l o g k f i , i 
Francefi, e gli Ollandefi mantengono in d i -
verfe parti delle Indie Occidentali Spagnuo-
le , vicino alie colonie che coteüe Nazioni 
hanno nell' Ifoie Caribbi. 

Per avventura meglio fi chiamerehbe que-
ño traffico un contrattare col vaíctl lo fuil ' 
ancora ; attefo che queño commercio che é 
vietato fotto pena di morte , íolamente fi 
pratica ne' luoghi dove flan de'vafctlh air 
ancora ; afpettando i mercanti Spagnuoli , 
che alie volte di nafcollo, e piü fpeflo colla 
connivenza de' Governatori, & c . vengono a 
cambiare i l lor oro, lepezzedaotto , la coc-
ciniglia, &c. collemerci Europee* 

P I C C H E T T O , un giuoco di carte a (Ta i 
celebre, c molto in ufo tra le perfene puli te. 
Vedi G i u o c o , e CARTE. 

Si gioca tra due perfone , con folamente 
t rentad ue carte, la fe lando fuori tu t t i i due, t 
t re , i quattro, icinque, ed i fe i . 

Nei contare a quefto giuoco , ogni carta 
va per i l numero ch'ella porta in sé , come 
i l dieci per dieci, &c . falvoché le carte di 
figura le quali corren per un dieci, e i'áflb 
per undici : ed i l folíto gioco é andar fin al 
cento. — Nel giocare , 1' aífo guadagna i l 
Re , i l Re la Regina, e si giü giíi di mano 
in mano . — Dodici carte fi difpenfano a 
ciafeuno, per ordinario a due a due , loche 
fat to, quelle che rellano íi metton nel mez-
zo ; fe uno de" giuocatori trova di non ave-
re una figura in mano , ha da diebiarare , 
ch' egli ha carte blanche , carta bianca , e 
diré quaute carte ei vuol rigettarc , e defide-
ra che l 'a l í ro fcarti , per poter m b í í r U i i l 
fuo gioCo, c convincere i l fuo antagoni í la , 
che la carta bianca é reale j per cui egli cori
ta dieci. 

Ciafeuno [carta, cioé inelte da parte ua 
certo numero delle fue caite , e ne prende 
dal mazzo un numero fmiilc. — 11 pr imo, 
o quegli che ha i l t r a i to , delle otto carte, 
pub préndeme tre , quattro j o cinques colui 
che fa le carte , íutto i l ve lio fe vuole. 

Dopo lo fcarto, colui che ha la mano efa-
mina di qual palo egü ha piü carte ; e 
contando quanti punti egli ha in quel pa
l o ; fe l 'aitro non ne ha tanti in que:lo o 
qualunque altro palo , ei dice uno per ogni 

dieci 
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dieci di quel palo. •—; Qucgli che cosí cori
ta i l p iu , dicefi che vinca il/;«wío. 

Fatto i l punto , ognuno efamina quai [e-
guenze egli ha del medefirao palo , cioé 
quante terze o feguenze di tre 5 quarte o 
quattro, quinte o cinque , fefte o fei , &c . 
Per una terza íi conta tre punti , per una 
quarta quattro, per una quinta quindeci 5 e 
per una fefta fedici , &c. E ie diverfe fe
guenze fono diflinte in dignita , dalle carte 
donde principiano : cosí , a fío , Re, e Regi
na , fono chiamati terza maggiore ; Re , Re
gina e fante, term al Re ; fante , dieci, e 
nove , terza al fante , &c. e la míglior 
terza, quarta, o quinta , cioé , quella che 
v i en difeendendo dalla mlglior carta , pre
vale ; cosí che fa buone tuíte l'altre di quel
la mano , e diftrugge tutte quelle dell'altra 
mano. — I n fímii guifa una quarta in una 
mano rigetta una terza nell' altra . 

Finite le feguenze , fi procede ad efami-
nare quanti aífi, Re , Regine, í an t i , e die
c i , ciafcun tiene; contando per ogni tre df 
ciafeuna forte, tre: rna qui puré , come nel-
le feguenze , quegli che coll' iíleífo numero 
d i t r e , ne ha uno che é piu alto di qualun-
que tre che l ' al tro ha, e. gr. tre aííi , íi fa 
buoni per cotal raezzo tut t i gli altri fuoi 
tre , e tut t i quelli del fue avverfario fon 
r iget ta t i . .— Ma quattro di ciafeuna forte , 
lo che chiamafi un quattordici, fempre ren
de nuilo i l tre. 

Tut to i l gioco che s' ha in mano , com-
putato , o noverato cosí , quegli che ha i l 
t ra í to , viene a giocare ; contando uno per 
©gni carta ch' ei gioca al di fopra di un no
ve ; e 1' al tro gl i corriíponde o lo fegue in 
quel palo : e la piu. alta carta del colore 
vince la bazza . — Noíiíi , che , quando 
non fi abbia, vinta una bazza con una car
ta al di fopra di un nove , ( falvo l ' ultima 
bazza ) non íi conta ni ente per eíía \ ab-
bsnché la bazza ferve poi per vincere le car-
t e : eche, quegli i l quale gioca ultimo non 
conta per le fue carte, quand'egli non vinca 
la bazza. 

Giocate le carte , quegli che ha piu baz-
conta dieci per aver guadagnate le car

te. — Se hanno bazze eguali , neííun con
ta niente. •— Finito i l gioco, o la mano, 
cd avendo ciafeuno notato i l fuo gioco, fi pro
cede a dar le carte di nuovo, come in prima, 
lagiiando di nuovo ogni volta per i l tratto. 
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Se ambedue le parti mancan di pochi pun

t i per effer fuori , la cana blanca é la prima ' 
cofa che conta; poi i l punto; poi le feguen
ze; poi i quattordici, o i t re ; poi ledecíme 
carte . Quegli che pub contare tren ta in 
mano , per carta bianca , punti , quinte , 
& c . fenza giocare , avanti che 1' altro ab
bia contato niente , conta nonanta ; — e 
quefto chiamafi un repicco ; fe conta al di 
la di trenta , conta altrettanti al di la di 
nonanta. S'ei pub far trenta, parte in ma
no , e parte giocando , avanti che 1' altro 
abbia detto niente , ei conta feííanta ; e 
quefto fi c h i a m a / w í - / ; ^ . Donde viene i l ne
me del gioco. 

Colui che vince tutte le bazze , in vece 
di dieci, che é i l fuo giufto per aver guada
gnate le carte, conta quaranta , - e queílo 
íi chiama un capotto. 

PICCHETTO , nella Fortifícazione , é un 
paloaguzzo ad un capo , e per lo piíi fodera-
to di ferro; i l quale fi ufa in dividere o ripar-
tire i l terreno, per fegnare le diverfe fue fi
gure , ed angoli. 

V i fono anco de' picchetti piu grandi , 
cacciati nella térra , per tenere afíleme le 
íafeine , in una qualche opera fatta in 
fretta, 

PICCHETTI fono puré certi pal! , cacciati 
nel terreno , alie tende della Cavalleria in 
un campo, per legarvi i cavalli; e davanti 
alie tende de! pedoni, ove pofano i loro mo-
fchetti , o le loro picche , & c . 

Quando un uomo a cavallo ha commeflb 
qualche delitto confiderabile , viene fpeíío 
fentenziato a fiare ful picchetto ; cioé ad ave-
re una mano tirata su , quanto piu alto fi 
pub fiendeve , e cosí a ftare fulla punta di 
un picchetto 1 o palo., íol col dito groffo del 
fuo oppofto piede; di maniera che non pub 
né fiare , né tenerfi ben íofpefo, né darfi alle-
viamento con mutarpiede. 

P IGRA Hiera PICRA. Vedi i'Articolo 
HIERA . 

P I C T A Toga. Vedi 1'Artícelo TOGA . 
PICTS Wall , o Muro de P i t t i , nell'an

tichita , un famofo pezzo di iavoro Roma
no, princípiato daH'Imperatore Adriano, s'-i 
i confini Scttentrionaii d'Inghilterra, afhne 
d1 impediré le feorrerie de'Pitti e degli Scoti. 
Vedi MURO . 

Da prima fu fatto folamente di zolia ? 
fortificata con pslizzate ; fin a tanto che 

1 Im-
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« Aperador Severo , venuto in perfona nel-
la Bretagna , lo fabbricb di folida pietra , 
facendol lungo otto miglia , dal tnare d' I r 
landa , fin al Germánico , o da Carhsle 
fin a Newcaílle ; con torri di fentinella 
prefidiate in diñanza di an miglio i ' una 
dairaltra. , . • P- • 

Fu rovinato diverle volte dai r r f l i , e n -
ftorato da'Romaoi. - Alia fine Aezio, ge
nérale Romano, lo rifabbricb di piefra cot-
t a ' ed avendolo i Pitt i rovinato I ' anno fuf-
feo'uente , non v i fi ebbe piu riguardo dap-
poi, fe non fe come a un limite tra le due 
Nazioni. 

Era grofío qneílo muro oíto piedi, cd al
to dodici dal piano; fi eíleodeva nella parte 
Settentrionale de'fiumi Tyne ed Ir thing , su 
e giü per diverfe colline ; i l fuo íratto , ©d 
i íuoi avanzi íi poíTon vedere anch' oggi 
in moiti fiti del Cumberland e Nor íhum-
berland. 

P í E D E , una parte del corpo della mag-
gior parte degli animali, su c u i ñ a n n o , cam-
minano , &c. Vedi CORPO . 

Gl i animali fi diíl inguono, per rifpetto al 
numero ái piedi, in bípedes , ^. d. con due 
piedi j tali fono gli uomini e gli uccclli ; 
quadrupedes , q. d. con quattro piedi ; tali 
fono i piu degli animali t e r re íh i ; e multipe-
des, q. d. con molt i piedi; come gl ' infetci. 
Vedi QuADRUPt'ür, TNSETTI , &c. 

La fpezie repí i le , come i ferpenti, &c . non 
ha piedi. Vedi RETTILE . 

I viaggiatori ci vorrebbono perfuadere , 
che 1'uccelio di paradifo non ha p iedi ; che 
quando egli dorme, fta fofpefo coile fue ali ; 
e quando fi paíce, col fuo becco: ma H íat-
to é , che quelli i quaí Ii prendono, íaglian 
a queíli uccelli i piedi , acciocché vengan 
ftimati piu íiraordinarj . A l t r i dicono , che 
faffi per timore che non diíkuggano , o gua-
fíino 1' ali e le penne , che fono bel-
l i íüme . 

I gamberi han dodici piedi ; i ragni , i 
hachi, ed i polipi, o t to ; le mofehe , i gri l-
" 1 e le farfalie, fei piedi. 

Galeno ha diverfe buone oíTervazioni full' 
artifiziofo e fagg¡0 adattamenío del numero 
oe piedi negli uomini , e negli altri ani-
m a h ^ n é l fu© libro De ufu ParüumX.^ , 

1 piedi dinanzi delle topinare fono ammi-
rabiJmente formati per fcavare, e rafpar su 
la térra , per farc flra£}a ai fuo cap0 ^ 

Temo VI, 
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Negli uccelli d' acqua , le gambe ed i 

piedi fono ecccllenteraente adattati ai loro 
rifpettivi bifogni , ed alie maniere del loro 
vivere . In quelli che banno da nuotar ne* 
fiumi , le gambe íono lunghe , e nude d i 
penne, aífai fopra del ginocchio; le l o rd i 
ta fono larghe ; ed in quelli che portano i l 
nomc di fucciajango , due delle dita de' lor 
pkd i fono un po 'g iunta íe , acciocché fácil
mente non afrbndino camminando fui luoghi 
melmofi, e paludoi. 

A l t r i fono co' piedi interi , cioé hanno Ic 
loro dita te ilute e légate infierne , come le 
anitre, le oche, &c. Ed é bello oíTervare , 
con qual arte queíli raccolgono le lor dita 
ed i lor piedi , quando ritiran le gambe , o 
íi gittano per nuotarc ; e come di nuovo 
efpandono , od allargano tutto i l piede , al
io re he premono Tacque, o fi 1 pingo no innanzi 
dentro ad eííe. 
• PIEDE, nell' Anatomía , od il Fes magnus, 
dinota tutta 1' eílefa , dalla ginntnra" dell' 
anca, fin alia cima delle dita ; ficcome la 
mano dinota tutto i l tratto dall' omero fi
no ali' eílremita delle dita . -- 11 pes ma' 
gnus , é di vi ib nella cofeia , nella gamba , 
e nel piede, propriamente cosí detto. Vedi 
COSCIA , CRUS , &c. - Le fue oífa fono i l 
fémur , o T oflb cofeiale ; la t ib ia , e la fíbula 
per la gamba; e quelli del tai fus, del meta-
tarfus, e delle dita del i ' eílremo p í a l e . Vedi 
FÉMUR, T I B I A , &C. 

Le fue arteric fono rarai del!' a ríen Í c ru
ral e ; e le fue vene terminano nella vena cru-
rale. Vedi CRURALE. Di queile ve ne fo
no cinque principal i ; cioé la Saphsena , la 
grande ela piccola líchiadica , la Mufcu-lófa , 
la Poplítea, elaSuralis. Vediciafeuna fotío 
i l fuo Articolo , SAPHÍENA , &c. 

PIEDE , propriamente cosí détto , od i l 
Pes mimr, dinrota folamentei1 eílremita dd -
la gamba; che coila di tre par t í , cioé del 
Tarfus , ch' c lo fpazio dalla noces, fin al 
corpo del piede, e conifponde al polio nella 
mano : dei Metataríus , c;oé i l corpo del 
piede fino alie di ta ; e D i g i í i , le dita. Vedi 
TARSUS , &C. Ciafcuna di quefte partí con
fia di un gran numero d'olfa ; e fono i l ca lx , 
i l talus , i cuneiformia , i ! cuboides . I I 
fondo di tutto i l piede é chsamato folea , 
o Planta Pedís . Vedi TALUS, CUNEIFORME, 
CALX , &c. 

PIEDE, nella poefia Greca, e Latina, di? 
B b b not^ 
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nota un metro od una mifura , cómpoñá 
di un certo numero di filiabe lunghee brevi, 
Vedi QUANTITA', M i SUR A, &C. 

I piedt Spondeo , Jámbico , Trecheo , e 
Pirricchio, fono diífillabi, cioé coftano cia-
fcun di due íillabe. H D a t t i l o , l'Anapefto, 
i l Molofíb, i l Tribracho, ilBacchio, 1'An-
tibacchio, T Amphibrachys, ed i lCret icus, 
fono triñil iabi, o coílano di tre íillabe . I I 
Proceleuímatico, i l Choriambo, e i 'Epi t r i -
t o , fono quadriííillabi , o compoñi di quat-
tro fillabe. Vedi ciafeuno fotto i l fuo proprio 
capo, SPONDEO, JÁMBICO, &C. 

V i fono puré degli altri piedi , inventar-
ti dagli oziofi Grammatici , di cinque, di 
fe i , o piü fillabe , ma non porta i l pregio 
di recitarli. 

I verfi efametri cortano di fei ptedi ; i 
pentaraetri folo di cinque. Vedi ESAMETRO , 
e PENTÁMETRO . 

PIEDI pari , e dtfpmi , par & impar . 
Nellapoefia, e particolarmente neVerfi Jam-
b ic i , i piedi fono denominan par & impar, 
a cagion della loro fituazione nel verfo 
Cosí i l primo , i l terzo ed i l quinto piede 
del verfo fono ineguali , od impari , perché 
queüi numeri non fon capaci di eífere divifi in 
due partí eguali. 

Nella Tragedia antica , i verfi Jamblcí , 
che in efía prevalevano , non ammettevan per 
piedi impari fe non gli Spondei \ cosí che i l 
fecondo, i l quarto , ed i l fefto dovevan ef-
fere giambi , come queüi ch' erano pari . 
Quefta miftura regolare di Spondei X\Q pie* 
di impari , rendeva il verfo piu folenne e 
nobile. 

I poetiComici, per meglio mafcherare il 
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lot verfo , e farlo piu fimile alia proía 
facean tutt 'al rovefeio de'tragici; mettendo 
fpondei la dove i tragici non ammettean che 
giambi. VedijAMBUS. 

PIEDE , é anco una mifura lunga , che 
cofia di dodici pol l ic i , odoncie * Vedi M i -
S U R A » 

I I piede lungo é divifo in dodici oncie , 
o pollici : e i ' oncia in tre grani d'orzo 
Vedi POLLICE, &c. 

IGeometri dividono i l piede in dieci di-
giti ; i l digito in linee , &c. Vedi DÍGI
TO, &c. 

I Francefi dividono i l loro piede , coras 
noi (Ingleíi ) , in 12 oncie; e l'oncia , in do
dici linee. Vedi LINEA , &c. 

I I piede quadro é la mifura medefirna A 
nella lunghezza , che nella larghezza ; e 
contiene 144 pollici quadri , o fupei-fiziali . 
Vedi QUADRO . 

I l piede cubico o folido é 1'iíkífa mifu
ra in tutte e tre le dimenfioni; contenen-
do 1728 pollici cubici . Vedi CUBO , e 
CUBICO. 

11 piede é di diíferenti lunghezze , ne' 
varj paefi . I I piede Reale Parigino eccede 
T Inglefe di fette linee 7 . L ' antico piede 
Romano del Carapidoglio , coftava di 4 pal-
mi ; eguale a undici pollici , e fette deci-
mi Inglefi : i l Rhilandico , o piede di Ley-
den , di cui fi fervono le Nazioni Setten-
trionali , é al piede Romano , come 950 
a 1000 . — Le proporzioni de1 piedi pnn-
cipali di diverfe Nazioni , paragonati col pie-
de Inglefe, e col piede Franccfe, fon le qul 
foggiunte. 

Eífeiv 
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Eflendo il ptede Inglefe divifo in mille partí 5 o in do-
dici pollíci y gli altri piedi faran r come íegue: 

Mil. Parn Pi . Poli. L i , 
11 piede di Londra 1000 o 12 o 

di Parigi-Reale 1068 1 00 
d' Amfterdara 942 o 11 
d' Anverfa , 946 o 11 
di Dort 1184 o 02 
llhllandico, o di Leyden 1033 1 00 
Lorenefe 958 o 11 
di Mechlin 919 o 11 
di Middleburg. 991 o 11 
di Strasburg 920 p 11 
di Brema 964 o 11 
di Cologna 954 o 11 
di Francfort ful Meno 948 o 11 
di Spagna 1001 o 11 
di Toledo 899 o 10 
Romano 9Ó7 o 11 
Bolognefe 1204 1 02 
Mantoano I5Ó9 1 06 
Véneto 1162 1 01 
di Danzica 944 o 11 
di Copenhagen 965 o 11 
di Praga 1026 1 00 
di Riga 1831 1 09 
di Turino 1062 1 00 
11 piede Greco 1007 1 00 
Parigino, per i l Dottor Bernard io<5<5 i 00 
Romano antico 970 o 00 

8 
3 
2 
2 
4 
4 
o 
9 
o 
6 
4 
4 
o 
7 
6 
4 
8 
9 

6 
3 
9 
7 
1 
1 
o 

Suppoílo il piede Parigino conteneré 144.0 partí 3 
'li altri piedi faran no come fegue 

I l piede di Parigi 
Rhinlandico 
Romano 
Londinefe 
Svezzefe 
Danefe 
Véneto 
Coñantinopoíitano 
Bolognefe 
di Strasbourg 
di Norimberga 
di Danzica 
di Halla 

144c 
i 3 9 i 
1320 
135° 
1320 
1403 
i 5 4 o f 
5120 
i 6 8 2 f 

i 3 4 6 f 
17211: 
1320 

B b b PIE-
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PÍEDE della Forefla * , Pes foreflse, ne' no-

ñri antichi coí lumi, contenea iSpo l l i c i , od 
i ~ át1 piedt ordinarj. 

* Notandum eft , quod pes forefló ufíta-
tus temporc Ric. Oyfell in arrentatio-
ne vañorum , faélus eft , fignatus , & 
fculptus in pañete cancelíae ecclefí^ de 
Edwynflone , & in Eccltfia B. Mar i s 
deNott ingham: & diélus pes continct 
i n longitudine oftodecim pollices, &c . 
JE^ Kegifl. Abb. de Novo Loco in Com. 
Nctt . 

P I E D E S T A L L O * , nell 'Architettura , la 
parte la piu baffa di un ordine di colon-
ne ; cioé quella che íbñiene la colonna , 
e le ferve come di piede o ripoío . Vedi 
COLONNA. 

* La parola e formata dal Latino pes pe-
di s , piede j e r^x-cí colonna. 

I I piedejlallo) chiaraato da'Greci Styloba-
tes e Stereobates , con ña di tre parti prin-
cipal i ; cioé di un tronco, o dadoquadrato , 
che fa i l corpo j di una cornice, che n' é 
la tefía ; e di una bafe , che é i ! píede 
del picdeftallo. Vedi DADO, CORNICE , e 
BASE. 

I I piedeflallo é propríamente 1' appendice 
a una colonna, e non una fuá parte efíen-
xiale \ abbenché M . le Clerc frirai ch' cgli 
lia effenziaie ad un ordine completo. Vedi 
ORDINE. 

Le proporzioni e gli ornameníi del pie
deflallo fono varii ne' diverfi Ordini : V i -
gnola per yerita , ed i piu de' moderni , 
faeno i l piedeflallo ed i fuoi ornamenti in 
tu t t i gli ordini , un terzo dell' altezza del-
la colonna , inchiudendo la bafe ed i l ca-
pitello : ma alcuni fi fcoñano da queíta 
regola. 

M . Perrauk fa le proporzioni delle tre 
parti coñitueníi de' piedeflalli , le fíeíTe in 
tu t t i gli ord in i , cioé la bafe un quarto del 
piedeflallo , la cornice un' ottava parte ; e 
i l zocc®ío , o plintho della bafe, due ter-
zi della bafe ñeífa . L ' ottavo del dado é 
quel che refta di tutta 1' altezza del pie
deflallo . 

PIEDESTALLO Te/cano , é i l piu fcmpli-
ce, ed i l piíi baíío. — Paliadlo e Scamoz-
2i , lo fan tre moduli alio j Vignola 5 . I 
fuoi membri > fecondo i l Vignola , fono 
íolamente , un plinto per bafe i i l da-
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do, eduntallone coronato per cornice,-^, 
Egíi ha di raro bafe alcuna . Vedi T o 
se A NO . 

PIEDESTALLO Dcwo ; Paíladio lo faquat-
tro moduli , cinque minuti alto , Vignola 
cinque moduli quattro minu t i . Nell'antico 
non folameníe noi non iroviamo piedeflallo ' 
alcuno, ma né anche alcuna bafe, neíror. 
diñe Dór ico . •— I membri del piedeflallo Do
ñeo di Vignola , fono gli fleíTi ehequelii del 
Tofcano , con i'aggiunta di una mofehetta 
nella fuá cornice. Vedi DÓRICO. 

PIEDESTALLO Jónico, in Vignola e Serlio, 
é fe i moduli alto ; in Scamozzi cinque ; nel 
Tempio della Fortuna Viri l is egli é fette mo
duli dodici minuti . — I fuoi membri ed 
ornameníi fono gran fatto gli flcíli ehequel
i i del Dórico , folamente un poco pih ric-
chi . I I piedeflallo oggi comunemente prati-
cato, é quello di Vi t iuv io i benché non lo 
troviamo in alcun' opera antica . — Al
cuni in fuá vece ufano la bafe attica , ad 
imitazione dell'antico. Vedi ATTICO . 

PIEDESTALLO Corintio é i l piu ricco ed i i 
piíi dilicato. I n Vignola egli é feííe modu
l i alto , in Palladlo cinque moduli un mi
nuto j in Serlio fei moduli quindici mi
nuti , nel Colifeura quattro moduii due 
minut i . 

I fuoi membri in Vignola fono come Ce
gué : nella bafe, un plintho per zoccolo , 
íopra quello un toro iittagliato; poi un re-
goletío , una gola inverfa , ed un aflraga-
lo . — Nel dado vi fono un regoletto , con 
un cavetto fopra , e vicino aila cornice un 
regoletto , con un cavetto di fotto. Nella cor
nice v 'é un a (trágalo, un fregio , un filetto, 
una gola, un tallone, ed un filetto. Vedi cia-
feuno fotto i l fu o Art icolo. 

PIEDESTALLO Compofito , apprcffo W Vi-
gnola , é dell' iftelia altezza , cbe'l Corin
tio , cioé fette moduli ; appreífo Scamozzi fei 
moduli , due minu t i ; appreífo i l Palladio fei 
moduli fette m i n u t i , neirArco degli Oreíici» 
fette moduii otto minu t i . 

I fuoi membri, in Vignola , fonogH neífi 
che queili del Corintio ; con queíta differen-
za , che dove queíti fono per lo piu arrie-
chi l i con intagli nel Corintio , fono tutti 
pian i o fchietti nel Compofito . — Ne^ h 
da tralafciare , che v i ha qualchs diyario 
ne'profili della bafe e della cornice nci due 

ordi-
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¿rdiní. Davíler oíTerva, che quafi tu t t i gíi 
architeíti ufano tavole , o quadri , di rí-
lievo j o in cavo , ne'dadi de' piedeflalli , 
fenza alcun riguardo al carattcre deíl 'ordi-
ne • Quelii in rilicvo debbono effere in-
taccaíi , lo che , ei foggiugne, é una co
fa che non praticarono mai gli antichi , 
eífendo contraria alie rególe della folidita 5 
e d e l l a f o m . 

PIEDESTALLO i¿uaciro, e qucilo Ja cui al-
tezxa e larghezza fono eguali — come quel-
lo del!'arco deLioni a Verona, d'ordineCo
rintio j e tal F hamio dato ai loro ordini To-
ícani, i fcguaci di V i t r u v i o , come Serlio , 
Philandro, &c. 

PIEDESTA.LLO dcppio, é quelio che foílie-
ne una fila di colonne, fenza alcun rompi-
mento o interruzione , qual é quello che 
foñiene le colonne Jeniche feaneliate del palaz-
zo delleTuilcrie, fullu parte del giardino. 

PIEDESTALLI di Status , fono queili che 
fervono per foñenere figure o ílatue . Vedi 
STATUA. 

Vignola oílerva, che non v i é parte d'ar-
chitettura piu arbitraria , e nella quale fi , 
poíía prendere piíi liberta, che v\epiedeflalli 
delle ftatue ; non v' eífendo leggi preferirte 
dali 'antichiía, e né men alcuna legge ben fif-
fata tra' moderni. 

Non vi é certa proporzione fiabilita s 
per queíli piedcjialli; 1'altezza dipende dal
la fituazione , e dalla figura , che foftengo-
no : Tut tavoha, quando fono ful pian ter
reno, i l picdeflallo fupl eííere dueterziodue 
quinti del!'altezza deíla fiatua ; raa quanto 
piu é maíTiccia la ftatua, tanto piu forte debbe 
eífere i l picdejlallo. 

La loro forma, i l lor carattere, &c. han-
no da avere qualche cofa di ílraordinario , 
e d' ingegnofo , che s' allontana dalla rego-
laiita e dalla femplicita de' piedeflalli delle 
colonne . I I medefimo Autore ci da una gran 
varieta di forme ; ovali , triangolari , mul-
tangoli, &c. 

P IEGHE, nellemanifatture . Vedi gli Ar-
ticoUPANNO, &C. 

ÍIEGHE dd panneggiamento, nella pittura . 
Vedi PANNEGGIAMENTO . 

H E N E Z Z A , PLENITUDO, la qual i ta di 
una cofa che é piena, o che ne riempie un 
altra. VediPiENO. 

Nella medicina , principalmente fí ado-

pera queíío termine per dinotare unaRE-
dondanza di fangue e d' umori . Vedi r i -
PLEZIONE . 

I Medid contano due fpezie di pienez-
za. •— L ' una chiamata ad vires , quando 
i abSortdanza del fangue opprime le forze 
del paciente . -— L ' altra ad vafa , quan
do riempie foverchio i vafi j goiifíandoli 
fin a un grado di farii fcoppiare. Vedi PLE-
THOR A 4 

P í E N O , nella Fifica, PLENUM , un ter
mine adoprato per íignificare quello flato 
di cofe , in cui ogni parte deilo fpazlo o 
dell' eílenGonc , fi fuppone eífer pitna di ma
teria . Vedi MATERIA c SPAZIO . 

PIENO é un termine oppoño a vuoto 9 
o vacuo , cioé ad uno fpazio , che fi fup
pone vuoto di ogni materia . Vedi V A-
C U U M . 

I Cartefiani s' attengono faldamente alia 
dottrina di un pieno aífoluta . — Lo fau
no , appoggiaíi a quefto principio , che P 
eífenza della materia confifle nell' eftenfio-
ne j da donde per ver i ta , é facile la con-
feguenza , che per tutto dove v i é fpazio 
od eíleníione , i v i fía della materia. Vedi 
ESTENSIONE . 

Ma noi abbiamo moílrato che queflo 
principio é falfo , e pero la confeguenza 
trattanc , cade a térra . Vedi MATERIA . 

Che v i íia un real vacuo nella natura 
delle cofe , parimenti é di moílrato con ar-
gomenti a pofleriori fotto 1' Articolo V A-
C U U M . , 

PIENO , (adj.) é un termine di vario ufo; 
oppodo a vuoto, jhetto, limitato, &c. Vedi 
VUOTO . 

I Cartefiani tengono che V univerfo fia 
pieno , cioé che ogni parte od ogni punto 
abbia materia in^sé . Vedi PIENO , qui 
fopra. 

Quando i l corpo é pieno d' umor i , fi dee 
purgare. Vedi PIENEZZA , e PLETHORA . 

U n Ambafciatorc ha un pieno potere , dato 
a l u i , di agi ré , tranfigere, &c. -

— L'armata fu in piena marcia ; cioé V 
intero eferclto fu in marcia , con tutte le for
ze ond' egli era compoflo. 

Si dice che un nomo porta T armi di 
una fa mi gli a piene, cioé fenza diífcrenza , o 
diminuzione alcuna. Vedi DHTEKENZA . 

PIENA Luna, Flenilunium, quella fafi del
la 
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la Luna, ch 'é quando tutto 11 fuo difco , 
o tutta la fuá faccia é iüuminata i cioénel 
tempo della fuá oppoíizione al Solé . Vedi FA-
SI, LUNA, ed OPPOSIZIONE. 

Gli ecliííi della Luna fuccedono , nel tempo 
della Luna piena. Vedi ECLISSE. 

PIEvS , ne' noftri l ibri antichi legali . — 
Freres PIES , erano una Torta di Monaci ; cosí 
chiamati perché portavano abito ñero e blan
co , come le magpies , o le gazze ; noi crediamo 
che íieno fb t i gli fteffi che quelli iqualichia-
miamo in oggi Carmeliti , o Carmelitani : 
che per una ílmil ragione erano anticamen-
te chiamati dai Francefi Frerfí JS^nr?.. Vedi 
CARMELITANI . 

Sonó mentó va ti da Walíingham , p. 124, 
Jn quodam veteri coemeterio, quod fuerat quon-
á a m fra t rum , qms freres pies veteres ap-
Vellabant. 

P I E S T R U M , n i E S T P O N , un iftru-
mento , col quale fi fauno in pezzi Tofía del
la t eña , nell 'eürarre una creatura daliVitero 
materno : chiamato anche crnbryothlaftes. Vedi 
EMBRYOTHLASTES . 

P IETAr . Monti di PIETA'. Vedi l ' A r t i -
co'oMONTE . 

P Í E T A N T I A , o PIETANZA , una porzlo-
redivivande, che íi diftribuifeono a i mem-
I r i di un coliegio, o d'altra comunita, in ai-
cuni giorni folenni. Vedi PIETANZA . 

P I E T A N Z A , PIETANT I A , una porzio-
re di cibo , fia pefee o carne , o cofa fimi-
Je i che coftantemente fi mangia ne' pranzi 
&c. ohre i l pane. 

Queña parola é poco ufata , falvoché fra5 
religiofí , e quelli che vivono in coílegio , 
©d in comunita. •— Du Can ge la diriva da 
prcinmta , che íi ufa va nel bailo Latino, per 
uná porzione monacaie , data a due mo
naci neí medcíimo piaíto i e che confiftea 
in quakhe cofa di meglio, che i legumi , 
e la mineíira. 

Qiiindi fpefío ía froviamo dino-tare un 
przma i che eccede l ' ordinario quale 
'vieñ dato nelle Comunita in aleuríi giomi 
d í f e í l a . 

Álífí defivánd ía pifóla a pteíafe ', ed aí-
t r i , con Salraafio , á&pittacia, ch 'é la vivan-
da , o la porzfone che fí aíTegna a1 foldati i 
mentovata in diverfe leggi del Códice Teó-
¿ofiano . — Aggiugnefi che la parola pi í-
tacia propríaficjente figniieava un titolo , o 
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ñrifeía, o caríelletto , feritto, ed attaccato 
alia fommitl del vafe, per indicare cib che 
v i folie entro, o a che foíTe dellinato. 

P I E T I S T I , una Setta últimamente in-
forta fra i Proteftanti della Germania , la 
quale fembra eííere un che di mezzo tra i 
Quakeri d' Inghilterra , ed i Quietiíli della 
Chiefa Romana. Vedi QUIETISMO e QUA-
CKERI . 

I I loroAutore fuSpenero, da cui impara-
rono a non rifpeítare alcuna polizia EccleOa-
ílica , alcuna icol a di Teología , e quaiunque 
eílerna formóla , o rito 5 e a darfi alia con* 
templazione, ed alia teología miftica. Vedi 
MÍSTICA . 

I Pietifti fono riputati Adiaforifti, o Indif-
ferentiftii cioé nella maniera di parlare Ger
mánica , ricevono ed ammettono tutte le 
Sette fra i Proteílanti , in particolare i Cal-
viniñi i contro la pratica degli akri Lutera-
n i . — Percib un Luterano di Dan7Íca defi-
nifee i l Pictifmo, un accozzamento dclle i po
te fi , o de5 íiftemi , degli Anabatifti , de' 
Schwenckfenldiani , Weigeliani , Rhatma-
niani , Labadiñi , e Quakeri ; che fotto pre-
tefto di una nuova riformazione, ecollafpe-
ranza de'tempi migl ior i , rigettano laConfef-
íione Auguílana . Vedi ÁDIAFORISTI . 

L'iílefib Autore aecufa i Fietifl't non ^ola-
mente di feifraa , ma di ereiia i conclofia-
ché credono coi Donatifti, che i ' effetto de 
Sacramenti dipende dalla pieta e dalla virta 
del miniftro \ che le creature fono emana-
zíoni dalla foflanza di Dio j chê  lo flato di 
grazia é una rcale poííeffione de'divini attn-
buti , ed una vera deificazione che uno pub 
eííere unito a D i o , quantunque el neghi la 
divinita di Gesíi Crifio j che ogni errore é in
nocente, purché T uomo fia fíncero^ che la 
grazia prevegnente é naturale, e che la vo-
lonta comincia Topera della falvazione; che 
fi pub avere la fede fenza alcün ajuto fopra-
naturale ; che ogni amere della creatura h 
peccato originales che unCrifliano pub evi
tare ogni peccato ; che fi pub godere 11 re-
gno di Dio in quefto mondo . — Noi tra-
víamo queíte cofe addoffafe ai Pietifti i " un 
libro intitolato Manipulas obfervationum Afc 
tipietijlicarüfn. — Egli vi k qui molto deü 
efaggerazione polémica; almeno certamente 
in non picciola parte delle dette aecufe. 
I I vero é í che v i foilo infatti de' Pietifti di 
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díverfe fpe7.ie ; alcuni s'illudono groíTolana-
mente, e portano i loro error! fino a rover-
fciare una gran parte della domina criflia-
no • altri non fono che vifionarj ; ed al n i 
fon'gente onorata c buona , che disguílata 
delle formalita e delle fredde cerimonie di 
altre Chiefe , e innamorata della frequeute 
piet'a de' PictiJU , s' aífeiiona al loro par-
tito , fenza abbracciare i lor piíi craíñ 
errori. , 

P IETRA, nella Stona Naturale, un cor-
do duro, folido, né malleabile , né fufibile 
coi fuoco , né folubile neU'acqua ; formato 
per fucceííione di tempe , nel corpo della tér
ra . Vedi FOSSILE . 

Quamo a l í origine ed alia foxmazione delle 
PIETRE, M.Tournefort , dopoilfuo ritorno 
dal Levante , nell'anno 1702 , propofe all'Ac-
cademia Reale , una nuova teoria. 

In una vifita diligente e curiofa che avea 
fatta del faraofo Labirinto di Creta, egli of-
fervb , che di verle períone avean' intagliati 
i loro nomi nel vivo íaíTo , di cui fon fór
mate le mura di elfo labirinto-, e, quel ch' 
era aííai ftrano , le lettere onde que' nomi 
conñavano , in vece d' eíTere cave , come 
dovean e líe re ftate da principio ( come tutte 
tagliate con punte di coltello ) erano promi-
nenti , e fporgevan fuori dalla fuperfizie del 
faíTo , come tanti baffi-rilievi. 

Que fio é un fenómeno che non fi pub al-
tramente fpiegare, che fupponendo lecavita 
delle lettere eííeríi riempiute infeníibilmen-
í e , di una materia provenuta fuor dalla fo-
ítanza del faflb; e che n' era anche ufeita in 
niaggior copia di quel che facea di mefiieri 
per empire la cavita . A quefto modo la 
ferita fatta da! coltello fi é rammarguiata , 
appunto come la frattura di un oíTo rotto íi 
coníbiida per via di un callo formato dall' 
eilravaíato fugo nutrizio, che fi folie va fo-
pra la fuperfizie deü' oíTo : e queda fomi-
glianza tanto é piíi giufta , quanto che la 
materia delle lettere trovoííi bianchiccia , 
e la rocca od i l faflb alquanto di color 
bigio. 

Non so qual cofa d' análogo s' oflferva 
nelle cortecce degli alberi, dove fienfi in ta
gliate delle lettere col coltello *, cosí che 
11 Poeta cbbe ragione di d i ré , che i carat-
teri crefeerebbono a mifura che crefeean 
íe Piante: crefeent i l l x , crefeetisamores, 

P I E 3 8 j 
M . Toumerort foílcnta la fuá opinione , 

con addurre calli confimili, formati in diverfs' 
altre p/Vín?, le qual i s'eran riunite, dopo che 
per accidente eran ñate infrante. 

Da quede oíTervazioni fegue , che v i foa 
delle pietre le quali crefeono nelle cave , e 
per confeguenza fon ivi nutr i te; che l'iftef-
fo fugo che le nutrifee , ferve a ncongiun-
gere le loro part i , quando fon rotte; appun
to come avvien nelT ofifa degli anímali , e 
ne' ra mi degli alberi , allorché fi tengono 
uniti con fafeiatura ; e ne fegue in fom-
ma , che le pietre vegetano . Vedi VEGE» 
TAZIONE . 

Non v i ha dunque luogo al dubbio , che 
elle non lleno organizzate , ed cftraggano , 
o tirino i l loro fugo nutrizio dalla térra . 
Que (lo fugo debb'eííere prima fiítrato e pre
párate neiia lor fuperfizie , che qul pub 
reputarfi come una fpczic di corteccia ; e di 
la poi trafraeíTo a tutte 1' altre part i . 

Egli é gran fatto probabile , che i l fugo 
il quale erapi le cavita delle lettere, vi fu 
recato dal fondo delle fue radici , né v' é 
piu di difficolta in concepir cib , che nel 
comprendere , come 1' umor delle piante 
paííi dalle radici delle noftre grandiííime 
quercie , fin all' eílremitadi de' lor piu al-
t i rarni . 

Si dee confeflTare, che 11 cuore di queíli 
alberi é eccedentemente duro ; e puré quel-
i i del Brafile , chiamati legno di ferro , i l 
guajaco , e 1' ébano , fono moho pib duri . 
I l corallo é cosí duro nel mare , come lo é 
fuori d' eífo ; ed i funghi marini , che , per 
confenfo di tu t t i i Naturaliíli , crefeono , 
fono veré pietre , e pero , al par delie ordi-' 
narie pietre , fi adoprano nelT America per 
far calcina. 

N iuno , io credo, mai dubitb che le con-
chiglie crefeano per mezzo di un fugo nu
trizio ; e puré quefto fugo vien condotto 
lungo gli ñrett i canali di queíli duriffimi 
corpi, egualmente che per quelh delle pian
te , che fono molto men duri . Vedi 
CONCA. 

Alcune pietre adunque , conceder dobbia-
mo , che vegetano e crefeono come le pian
te: ma quefto non baila; probabilmente el-
leno fi generano nella medefima maniera ; 
almeno v i fono moltiíTime pietre, la cui ge-
nerazione é inconcepibíle, íe non fupponia-
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mo che cHeno vengono da una fpezie di 
femenza , ove ie parti organiche delie 
pietre ion nvviluppate in picciolo ; come 
quelle dclle piante piu grandi lo fon ne'lo-
10 femi. 

Le pietre, chía mate cornu Ammomí ^ lapis 
Judaicuf, Aflroites, quelle diBologna, e di 
Fiorenza, le diverfé fpezie di p y r i t i , i fun-
ghi mar in i , i criítalli di rocca , ed infinite 
altre pietre, fuppongonó i lor diverfi ferai ; 
non men che i funghi , i tartufi , e varié 
fpezie di mofehi , i di cui femi non fono 
mai ftati per anche feoperti. Vedi FONGO , 
CRISTALLO, CORALXO, &C. 

Come mai i l cornu Ammonis, che haco-
ílantcmente la figura di una voluta, forme-
Tebbefi fenza un femé , contenente quella 
íieífa flruttura in picciolo ? chl la gittb e 
compaginó con tanto artifizio ? e dove fono 
i ge t t i , o le forme? Ben lungi da c ib , que
lle fpezie ü\ pietre íl trovano nella térra , co
me felci ordinarie. N é furon mai per anche 
feoperte le forme , od i get t i , né cofa altra íi-
inile . Vedi CORNU Ammonis. 

M . Tournefort efamina le diverfe fpezie 
di pietre fopramentovate, e le trova foggia-
cere alia fieíTa neceffita di femenza . In ol-
tre queir immenfa quaníita di felci o di faf-
í i , onde i l Crau (¿Arles é coperto, é un va
lido argomento a favor di quella teoría . 
I v i , i l paefe , per lo tratto in giro di 20 
nnglia, é pieno di felci rotonde, che tutta-
via trovanfi in eguale abbondanza , a qna-
lunque profondita che íi fcavi. M . Péírefc, 
che primo recb in mezzo la generazione del
ie pietre per vía di femi (abbenthée i pigiiaf-
íe la parola femé in fenfo difFerente da quel 
di M , Tournefort) primo áltresi adduífe co-
teíla campagna , come una pro va dclla fuá 
opinione. I n f a t t i , come fi pote ton o forma
re tante felci íiraili ? Non fi pub gia diré , 
che fieno coeve col mondo ; fe nello fteflb 
tempo non íl aíTerifca , che tuíte le pietre 
nella térra furon a un tratto prodotte^ i i che 
farebbe un andaré direttamente coníro l'oíUr-
vazioni fopra menzionate. 

T ra i femi delle pietre M . Tournefort of-
ferva , che ve ne ha , che non íolaraente 
s1 ammollifcono co' fughi della térra , nía 
eziandio íi liquefanno , QueíH , per tanto , 
fe penetrano i pori di certi corpi , diven-
tan du r i , íi petrificano , ed aífumono la fi-
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gura od ImpreíTione del corpo : cosí quelle 
che noi chiamiamo peCiinites , conchitei 
mytulites , cjiracites , nautilites , echinites N 
&c. fono reali pietre , i ferai liquidi delle 
quali fi fono infinuati nelle cavitadi del
le eonchiglie , o de'nicchi, che chiamanfi 
peBen, concha , mytulus , oflrea , nautilus 
echinus. 

A l contrario , fe coteüi liquidi femi ca-
dono fopra felci , fopra conche , fopra fab-
bia , &c. vanno ferrando queñi diverfi cor
p i , e fiíTandofí tra effi, formano una fpezie 
di cemento, che tuttavia crefee come T al
tre pietre . Egli é probabiliffimo che quelle 
rocche , che fono lelamente un ?.ggregato 
di felci mañr icc ia te , o incollate, fieofi fór
mate da una moltitudine di quefli liquidi 
femi : nella íieífa guifa che le cave piené 
di nicchi o conche : fe pur le rocche non 
hanno involti queñi corpi nel loro cre-
feimento. 

Egli aggiugne , che v i fono de' femi di 
veré pietre inchiufi neli'uova di certopefee 
teftaceo; egualmente che quella dnra e fo-
lida materia , ch' é deítinata a formare le 
loro conche. 

V i é una fpezie partícolare di pefci te-
fiacei, chiamati phalas, che non fi trovano 
in altro luogo , che nelle cavita delle fel
ci , che fempre trovanfi efattamente adatta-
te a riceverli. Ora egli é troppo improba-
bile, che i l pefee fia venuto a fcavarfi una 
tai nicchia per i v i femínare; raaapparbtn-
si p-iu verifimigliante , che le pietre nelle 
quali fi trovan chíufi i pefci, foífero da pri
ma molli e che la materia di cui fono for
mad , trovoffi originalmente nel ieme ¿el 
pelee, in quella íieíía guifa che la materia la 
quale forma i l guíelo del l 'ovo, trovafi real
mente ne' femé di eíío. 

Da tutto queílo ei conchiude , che i l fe
mé á d \ é pietfe ed anche de' metalli , é una 
fpezie di polvere , che probabilmente cade 
da eí íc , mentre fon vive, cioc finché con-
tinuano a vegetare , come s' oífervb di fo
pra . Quefta polvere fi pub paragonare ai fe
m i di diverfe piante , come quelli della 
felce , delle capillarie, de' mofehi , de tar
tufi , &c. í quali femi niun microfeopio 
ha per anche ícoperti ; quantunque della 
loro eíiütnza non fia pumo da dubitare . 
Vedi SEME. 

Pro-
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Probabilmente, le feicl od i faíTi fono ira 

le pietre , quello che i tartuffi íono tra le 
piarte: né quefta opinione é nuova ; P!i-
nio 'afficura, che Teofrafto e Mutiano ere-
devano, ¿alie pietreqxoÁv&fietrei eS.Gre-
£orio Naiianzeno aggiugne eliervi rtati dc-
PIÍ' Auton 5 i q*wlj di piü credevano che 
fe í7/V^ facean al!'amore — Er*/.«i ^ % o < -
a% yapo; *** ^ÍT^OÍ ípcoTos - Poem. de 

^ M^Geoffroy fpiega T origine e la forraa-
•Lton delle pietre in diñe rente maniera . — 
Mette per principio , che tutte le pietre , 
fenza eceezione, fono ttate ñuide ; od alme
no una tnoik pafta , ora feccata e indura-
ta: teftimonio, le pietre, nelle quali fi tro-
vano corpi eftraneij teftimonio puré , Upie
tre figúrate, &c. 

Su queño principio, egli efamina la for-
mazione delle differenti fpeaie di pietre ; e 
moftra, che la térra íola balfa per c i ó , in-
dependentemente da tut t i i í'ali, zolfi , &c. 
Le particeüe metallithe contenuíe nelle fel-
c i , danno ad eíTe i l lor colore; maquefte 
fono folamente accidenti: per prova di che 
egli reca in efempio i zafFiri e gli fmeraldi 
d' Auvcrgne , i quai perdono turto i l loro 
colore mercé di un de rato fuoco che con
fuma le loro parti metalliche ; ma fenza al-
cuno fcapito alia loro diafaneita ; rendendoíl 
eglino con cib meri criftalli. 

A i vedere il criftallo di rocca , niuno per 
verit^ lo prenderebbe per tér ra ; e pur egli 
debb'eífer térra , e non acqua congelata , 
flecóme immaginavan gli antichi. Ved iCa i -
STALLO. 

M . GeofFroy concepifcc due fpezie di par-
ticelle prinsitive nelia térra . — Quclle del-
la prima fpezie , fono oltre mifura fine , e 
fattili laminette , eguaii i'una all'altra , o 
a un di preffo. Ora , quando queíte fi coa-
dunano , per qualíívoglia cagione , in íaffi-
ziente quantit^ ; la regolarita e V egualitai 
delle ¡oro figure le determina a ichierarfí 
egualnunte e regolarmente ; e si a formare 
un compofto omogeneo , che é duriffimo , 
Per ^ itnmtdiato contatto delle par t i ; e tra-
íparentiíümo, a caufa della loro regolaredi-
fpofizione, che lafeia un libero paííaggio aí 
raggi di luce per ogni verfo : e qüeüi é i l cri-
l iaí ío. Vedi CRISTALLO . 

Le parti della feconda fpezie hanno tutte 
Tem, VL 
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le forte di figure irregolari ; e non ponno a 
meno di non formare aggregati, i quali rie-
feono piu opachi e men dur i . Ora ilcriftal-
lo fi forma totalmente di parti della prima 
fpexie ; e tutte l'altre pietre , di una me-
Icolan/a delie due fpezie di parti infierne: 
quefia mefcolanza é aífolutamente neceífa-
ria , per uniré e legare infierne le parti 
deila feconda fpezie, e dar loro coníilienza 
e durezza, fenza di che non farebbono che 
rena , o polvere. Or T acqua fembra i l piii 
adatto veicolo , per portar le parti della 
prima fpezie . Que fio fi vede da diverfe 
forgenti petrificative, che incrofiano i tubi 
o condotíi pe'quai le lor acque fon trafmef-
fe , ed anche i corpi fol id i , lafciativi perqual-
che tempo . L ' acqua non difciogüe cotefie 
terree part i ; ma fol le tiene in fufione, co
me ella fa de' fughi , onde s' alimentan le 
piante. 

QuelV acqua , cosí caricata di particeüe 
terree della prima fpezie , é chiamata da 
M . GeofFroy i l fu ce o petrofo , o criftalltno , 
di cui que1 corpi fono primariamente for-
mati . 

Le PIETRE fono" di varíe fpezie , in r i -
guardo a' luoghi ne' quai fon prodotte ; le 
piü ordinarie íono fotto térra ; altre ne' corpi 
degli uomini, e d'altri animal i ; altre pajo-
no efifere genérate dal mare , come la pomi-
ce, &c. ed altre e fie re 1' effetto di una vir-
tü petrificante in certe acque . Vedi PE-
TRIFICAZIONE , &c. Di quede , alcune fer-
vono femplicemente per magnifícenza e or
namenta ; come fon tutte quelie che chia-
miamo, 

PIETRE Prezioíe^ le quali fann' i l commer-
cio de' lapidar), e de'giojeilieri . Vedi PRE
CIOSA pietra , e GEMMA . 

Le altre, mo'to ptu u t i ' i , fe fi pub ere-
de re a tutte le virtíi che vengono loro at-
tribuite, hann' ufo neliaMedícipa j come i 
bezoarri , la pietra Gmdaica , la pietra á* 
aquila, &c. Vedi BEZOAR , 5ÍTITES , JU
DAICOS , &c. 

Ve n'ha pur dell'altre, che fi adoprano 
ndla pittura; o per prepárame colorí , cal
cinándole e macinanáole , o per fervirfe-
ne come di geííi o pennelli per difegnare: 
dei quai numero fono la pietra Armena, i l 
piombo • ro, la (inopia, &c. Vedi ARME-
NO , PIOMBO , &c. 

C c c Fi-

\ 



3 ^ P I E 
Fi-Jalraente, la maggior quaotitli , e que-

fíe a un tracto di maggior ufo , piu imme
diato e piu comune, fon le pietre che s'ado-
prano ne! fahbricare ; tali fono la pietra v i 
va , o pietra di tagliQ, ( in Inglcfe free Jione ) 
i l marmo , \» pietra di calcina , la pietra ÍOCÍI-
ja , &c. Vedi MARMO, &C. 

Cuanto alia pietra viva { free flone ) 
quella che íi cava nella Penifola di Port-
land , e pero é chiamata Portland Jio
ne , é molto in ufo ; perocché piu teñe
ra e piu bianca che 1' altra , detta Purbcc 
fi-one ; e per ordinario fi cava in pexzi 
piu groffi. 

Alcuni anco chiamano la Ryepate, o pie-
ira foca ja , pietra v i v a , o di taglio . Vedi 
F u o c o . 

I I Signor Boyle oíTerva , che una com
petente cogni/ione delia natura dell ' umo-
re o fugo , che trovafi nelle pietre da fab-
brica , é molto importante ami che nb ; 
trovandofi che 1' iftefla pietra eflratta dall1 
iñcíía cava in una ftagione , fi logora e íi 
guaíia in pochi jnverni , che fcavata in 
un' altra ftagione refiíle al tempo per molte 
cta , e ve ne fon dell'altre che quantunque 
fea va te in ílagipn propria, non fanno che un 
rovinofo edifirio , fe íi adoprano in una íla-
gione inopportuna. 

I I medefímo Autora aggiugne , che fle
cóme vi fono alcune forte di pietre le qua-
l i in pochi anni fi guaífano , ve ne fono 
altresi di quelle le quali non giungono al
ia loro perfetta durexza che a capo di tr n 
ta o quarar.t' anni , ed anche moho piu * 
Vedi PÓRFIDO. 

Le P I E T R E fono da Wilkins divife 
in volgari , di mezzano prezzo , e pre-
ñiofe. 

i . Le PIETRE Volgari , o quelle che fo
no di poco pregio , fono diftinguibili dal
le loro diffeíeníi granüezze , ufi j e confi-
ñíivu , ¡a 
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"Grandezze maggior i di pietre , adoprate 

o nelle 
Fabbriche, fia di 

M u r i ; lequali fon principalmente di 
píü teñera conílflenza , o natural i 

0 fattixie 
j-pietra viva , 

1 ^mattone . 
pih dura confiftenza ; che non ce-

dono alF ilirumento dclTartefice. 
e erefeono o in 

i"maífe grandi, 

t i wacigno 
maífe pin piccole; fía di quelle che 

per la lor figura fono, 
"pih nocchierofe cd ineguaü ; úfate 

per battere i l fuoco; o la piíi co-
mune , che é meno peíante ; o 
men comune , che é piu pefan-
te , come quella che ha in sé 
qualche poco di miftura metal-
l ica, 

ffelce 
3 X.marche/ita, pietra da fuoco 

-píü rotonde ed eguali 

. f calcólo o picciol faífo, bron' 
L t ia , o pie tra del fulmine. 

'«-o nel Te t to , e Pavimento; che fono di 
una figura larainata , o naturaíí o 
fatíizie , 

fpianella, 
^ \jegola. 

ne' MetalH , o per 
ffilarli , o per provarli 

'cote 

i 
6 < 

X^ptetra del teceo. 
j u l i r l i , o tagliarl i ; e fono o di una 

piu fpongiofa e molle , o di una 
pin dura confiftenza , 

rpomice* 
7 " i • r 
' Umengho) 

^Grarderze minori , o piu o meno mi
nute , 

^ J~trena, 
"V^ h ia ia . 

2 Le PIETRE di mezzano prezzo , fono 
o di una 

nlu-
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^nlucente'pulltura y o capací d'eíía ; fía 

di un 
rcoIor bianco femplice j e di piíi raolle" 

confiílenza, 
1 alabaftro. 

quando biancbe , quanda nere , o ver-
di ^ ed alie volte variegate COK vene^. 
irí maííe maggiori o minor i , 

fmarmo, pórfido f 
2 \ ,agata. 

macchiate di roíTo ^ íbpra urt color ver-* 
díccio, o cott macchie di color d'oro 
fopra i l cileüro y 

f'Jafpis 3 heliotropio, 
3 \Jazult j pietra d azzurro, 

Trafparenti, o 
r rompevoli ; íia naturali ó fattme ? 

J fcrifiaik) 

^-filTili irr pezzí , o maggiori o raí' 
ñor i t 

r felicite, ve tro di Mofeo via ^ 
^ L 1' ichthyccolla y fpar, talco. 

Relative a1 metalli , attraenti i l ferro , o 
per far l5 ottone. 

f calamita, 
^cadmia, calaminaris i 

di Natura incombuftibile, 
7 amiamhusasbejius . 

Origine íiravaganíe , non eflendo elle pro-' 
priamente minerali , abbenché per lo piít 
noverate fra effi j ma piuttoño una pian-
ta fotto-niarinaf ocredute procederé da 
un bitume liquido. 

g rcorallo , corallina f 
C a m b r a i 

2. PÍETRE Prezio/e f le quali vedi fotto 1* 
Árticolo PREZIOSA pietra. 

PIETRA di Bologna. Vedi V Articolo Bo-
LOGNESE » 

PIETRA Calamina. Vedi T Árticolo CA
LAMINARIS . 

PIETRA £ Aquila < Vedi T ArtícoIo AÉ-
TITES-

PIETRA Smeriglie* Vedi l 'ArticoIo SME-

PIETRA d¡ Fuoco . Vedi T Articolo 
Fuoco. 

PIETRA Giudaica . Vedi P Articolo Jtf-
DAICÜS i 

PÍETRA Infanale, Vedi l 'Art icoloLAPIS 
J-fijernalis. 

6 H 
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PIETRA Calcina . Vedi P Articolo 

CALCINA . 
PIETRA Filofofale . Vedi P Articolo F I 

LO sor A LE . 
PIETRA Pomice . Vedi P Articolo Po-

MICE . 
PIETRA Sanguigna , Vedi V Articolo 

SANGUIGNA . 
PIETRA del Tocco . Vedi P Articolo 

T o c c o . 
PIETRA Cote. Vedí l 'Articoío COTE. 
Caratteri fopra le PIETRE . Vedi CA-

RATTERI . 
Scolpire fopra le PIÉTRE • Vedi SCOLPIRE , 

e INTAGLIARE, 
Faccia di una PIETRA . Vedi FACCiAr 
PIETRA di fcandalo. Vedi SCANDALO. 
Scoltura /^PIETRA . Vedi SCOLTURA. 
PIETRA, nella Medicina, é la denomina-

zíone di una malattia , chiamata anco cal-
culusfe lithiafir y e qualche voita larenella, 
Vedi CALCULÜS , RENELLA , &c. 

Eli 'é una concrezionc petrofa, formata o 
nella vefeica , o ne1 reni ; che impedifee lo 
fcarico dell5 orina , e cagiona violenti dolor i . 
Vedi VESCICA , C RENI * 

La pietra ^ dice Etraullero , non é una ma
lattia , ma il prodotto di una malattia : i l 
morbo propriamente é la lithiafis , o íia 
la dirpofszione de' reni e della vefeica a ge
nerar pietre \ 

La pietra íi genera, feCondo alcuni Auto-
r i , - delle parti vifeofe del fangue, indurate, 
in decorfo di tempo, dal calore de'reni ; in 
quella fleífa guifa che un mattone s'indura o 
cuoce nella fornace — I I Dottor Quincy 
fuppone ch'ella íi generi delle piu dure par
tí dell5 orina , chiufe e feimate per P angu-
ftia de'condotti , e recate a coefíone o con-
tatto * — Etraullero aícrive la pietra , ta-
lor alie particelle pietrofe e metalliche de' 
ttoftri cibi e delle noftre bevande r che í re
n i , per la loro debotezzá e rilalTazione, non 
poífonogeftar fuor i ; ma piu d'ordinario alia 
forza ineguale de' reni % ond' é che noi veg,-
gíarao generarfi delle pietre in un rene , re
liando 1' aítro fano * 

La /í/eím nelia vefeica ^ prima forraafi nel
la pelvis de'reni j donde cadendo nella vefei
ca , va accrefeendoíi con nuove laminette o 
tuniehe . Vedi PELVIS * 

I fegni diagnoilici della pietra ne* reni , 
fono j IO. U n dolore fiífo , ed ottufo neüra 

C c c z re-
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regione de' lombr, che par come un pefo che 
aggrava i reni . Secondo che la pietra cade 
fuor dalla pelvis neli' uretere , i l dolore é 
oltre modo acuto e lacerante, e dura finché 
0 la pietra é gia arrivata nella ve (cica \ o 
íornata di nuovo nella pelvis . 2°. Un ' in-
fíeffibilita delía fpina der/i 9 o del fil della 
íchiena , per 1'eftenfíone e corapreffione de' 
nervi . 30. Uno ñupore della coícia e dclla 
gamba da quel lato , per lo confeníb delle 
partí . 4o. Una retrazione , o ntuamento 
del'tefticolo . 50. Una piccohffjma quaatit^, 
d'orina , o tenue, e l impidá, o íanguinoía . 
M a labifo che lá p/etm é giunta VL.IÍ veícica , 
i ' orina diventa erafla, torbida, ncriccia , ed 
1 11 grande quantrt'a . 

I fegni diagnoflici della pietra nella vefei-
ca) fono un íenfo di gravezza ne! perinasum 
e aella regione mguinak j un perpetuo e 
mokí lo deíiderio di orinare , a cui fuflegu* 
un acuto dolore f principalmtníe nella glam 
penis ; donde avviene un prolapfus ani . M.a 
la piu íieura maniera di fcopriila e trovar
l a , íi é col tocco , cioé fpignendo i l dito ? 
od uns catbetere su per 1' ano. 

La cura dtlia pietra, íl procaccia O'per vm 
di un liquore che diícioiga o rompa la pietra 
iormata | cosí che evacuar fi poíía. a pey.zet-
t i : lo che chiamafi un lithonthripticc j o 
con dilatare la capacita de'vafi; o con l'opc-
razione del taglio, chiamata lithotomia. 

Non. ci é per anche noto un lithonthripti-
fo Ccuro, ancorché molt-i pretendano di aver
io ; i. piíi celebri fono l'elilTire di Daffey , 
ti liquore di Tipping , e la polvere di Rogers-. 
Vedi L.f THONTHR í PTICO * 

La piü ordinaria ctwa é quella del taglio*; 
le cui varié maniere vegganii fotto< I'Arcico-
io LITHOTOMIA . — ío alcuni eafi difpe-
sati, fappiamo che l&pieí&a fi ha fa t taaüe voltee 
«na ílrada da fe fteffa per l i mufeoli fpinali . 

I I Dottoc Liñer ofíerva , che fi trovano 
delle p/etre non folamente neüa vefeica- e ne' 
reni , ma anco ne' dutti pituitarj! , nel cer-
vdlo., nel fegato,, ne' polraoni, nello ft-oma-
co j , negi ' inteí l ini , e ncile giunture delle ma-
ni e de'piedi : a che fi. pub. ággiugnere , 
che nells Tr*«/..F//í?/cf/..veggoníi dsícritte del-
ie/^/Víre che trovaronfi nella glándula pineale, 
nelcuore j . n-ellaveCcica fellea, &c.. 

Le pietre fi diftinguono in rre fpezie , 
Manche, roffe-fl e g ia lU\ q!ueíV ultime íoao le 
j¡m ordinarie. 

P I E 
Deckers raccoraanda i gufci d 'ovo ca!c1-

nati , come un rimedio eccellente in tutte 
le foppreíiioni d'orina \ Hamilton , Tolio 
dcüa íemenza di lino i ed i lSig. Boyle, VÁ, 
ba perficaria. 

P I E T R 1 F Í C A Z I O N E . Vedi V Articob 
PETRIFICAZIOKE. 

S. P I L I R O { d i n aro di S. ) neir Tnglefe 
PETER-/'(?Wí;f ; un'antíca taifa di un foldo s 
ciaícuna cafa , per tutta l'loghilterra , da pa-
garíi al Pontefice di Roma. VediT.AssA. 

- t u chiamato Peter-pence , perche racco-
glievafi nel giorno di S. Pietto ad vincula ; 
dai Saífoni chiamofli Rome feeh, cioo i ! feu
do di Roma , ed anco Ramffcvt , o Rom-
pennyng, perche raccoito , e mandato a RQ. 

e finalmente chiaraoíli Hearth monsy , 
q. d, moneta d'ogni fuoco , perché ogni cafa 
v'era foggetta , purehé vi foífero in eíía tren-
ta dinari viva pecunia, íuoi propr), anzi di 
piu ogni cafa religioía ; ecceituatane folanien-
ts l'z\bbazia di S.Al baño , 

I l dinaro di S. Fictro fu prima dato come 
una peníione, .0 limo una , da Ina Re de'Saf-
foni Oecidentali, n e u a n n a ^ i ^ , menrre ei 
trovavafi in peilegrisaggio a Roma r ed il fí« 
mile fu fatto daOí faRe de'Mercii , per tutti 
i fuoi Dominj nel 794. 

Non fu gia da prima deílinato, come un 
tributo al Papa, ma principalmente pcf fo> 
flentamento della Scuola a del Collegio Tn
glefe in Roma: nulladimeno il Papa facea-
mcia col Collegio; ed alia fine n' ehbe egli 
P intero. 

Sul bel principio queft'era una corsírlba-
zio»e oecaíionale ; raa divenfo per ultimo 
una taifa coíiante ; ílabüita colle leggi del 
Re Canufo , d'Edoardo i l Confcffore , der 
Conquiftatore, &c. 

I Vefcovi chs furono iiTcaricati- d i racco-
glierlo, impiegavano i Decani rurali , e gü' 
A rcidiacofti. 

Edoardo I I I . fu i l primo che proibi qus-
íüo pagamento; ma preito fu rimeífo , e con
tinuo, fin al tempo d ' E n r i c o V I I L quandí) 
nfiedea in Inghilterra , per ricevitor genérale 
del Pontefice , Polidoro Virgil io Fu-aba-
Ut-o fetto- coteílo Pri&cips , e ritornato in* 
piedi fotto Filippo e Maria ; ma finalraeníc 
proibitofotto la Regina E'rifabetta .• 

PIGER Hemicus , un fornello chimico, che 
difíilla adagio ; chiamato anche ^ . ^ « ^ • V'edi' 
AlHANOR, e FORNACE . 

P I G M E A 



Evelyn oííerva r che le pila e le loro qua-
dre, come le vediamo negli altari e ne'mo-
numenti antichi , fi uíavano per delle iícri-
2 Í o n i ; ma le plu corte e p'ih maíricce fer-
vivano d1 archi e foftegni per qualclle ope
ra foda e forte . — Qualcbe volta fi fanno 
femicircolari ; raa gli antichi preferirono 
que lie ch' eran appuntate ad angoli rstti , 
come le piü acconce a refiftere alia cor
ren t í . 

PILA , nel batter le mcncte , iJireota una 
fp^ie di punzone 
di coniare col m« 
la crocc y od altra figuta , ed 
da batterO íu! rovefcio della ¡non 
CONIO , e SPT.ZI E . 

Percio noi ancora chiamiamo la banda 
deü 'armi di una moneta , pile , o pila , e 
la Éeña la croce ; perché nelle antiche mone-

ne; 
nuca 
rmi , 

Vedi 

P I G 
?>ICIMENTA , prt-parazioní úfate dal 

iPittori i Tin íor i , &c. per dar colorí 
a'corpi 5 o Per iraifarc colorí particolari . 
Vedi COLORE. R . T 

Cuando fi maccma o u colora n vetro , 
come inlla pittura (ul vetro , o per contraf-
fáf ^emnu- \ e pietrc preziofe , i l pigmento 
fuol tílere di u'1-'' narura merallica o mine-
rale. Vedi SMAITO^ vcái anco P.'pingereful 
VETRO. 

PIGMEO*. PYOM^US , irvyiimos, un na
no od una perfona di picciolififitma ña tu ra , 
eht non eccede un cubito nelF altezza . Ve-
¿ÍNANO^É GÍGANTE. 

* La parola ? jormata dal Greco mvfym > 
cubito . Vedi CUBITO . 

Vien data apprtíío gli antichi queü' ap-
pellazione ad una Nazion favolofa, che fi di
ce a ve re abttata laTraciaj gli uomini di ef-
fa ni eta di cinque anni generauano, ed eran ^ te, una croce íolea occupare il luogo del!» 

te (la nelle noflre . Vedi BATTERE M O NE
TA . D i qua puré i l gioco di crofs and pile i 
Croce e pila , o Arma e tejía . 

Alcuni credono che fi chiamaffe p i l a , per
ché su coteíla banda , ne' noíhi conj anti
chi , vi era un impronto di una Chiefa fab-
bricata fopra pa l i . Scaligero, con piíidi pro-
habilita, la diriv-a dalla vecchia parola Flan
ee í e , un vafcello . Vide prima Scalige-
rana , in voc. Nummus Rat i tm, p. 115. Ve
di PrLA , qul fopra . 

P lLASTRO , nell' Architettura , una co-
lonna quadrata , alie volte Hola ta , ma piíi 
ípeífo meíía dentro un muro , e folo (porgen-
te con una quarta o quinta parte della fuá grof-
fezza . Vedi COLONNA . 

11 pilafiro é difieren te ne' diverfi Ordini ; 
prende i l nome di ciaícun ordine , cd ha le 
medeíime proporzioni, ed i medefimi capi-
telli •, membri, ed ornameníi , delle colon ne 
fleííe. Vedi ORDINE . 

I pilajiri fono d'ordinario fenza rlgonfio, 
e fenza diminuzionej larghi egualmente nel-
la fommita, che nel fondo j abbenché alcu
ni moderni Archi te t t i , come M . Manfard , 
&c. l i dirainuifeano fulla fommita , ed an
che l i facciano gonfi nel mezzo , come le 
colonne j in particolare quando fon alluo-
gati dietro le colonne . Vedi DIMINU-
ZIONE . 

M . Perrault oííerva , che i pilajiri , co
me le colonne , diventano di fpezie diffe-
renti ? íecendo la diíferente maniera ? nella 

vecchi di ott'anni , cosí íe donne. Furon fa 
mofi neir antichita per ia fanguinofa guerra 
ch' eglino modero alie Gru . 

P I G N O N E nella Meccanica. Vedi Roc-
CHELLO. 

PILA , apprcffb i noftrí antichi Scri t tori , 
dinota la parte dell' arma di una moncta . 
Vedi MONETA , e CONLO. 

La dt nominazione é di qua nata , che an-
ticamente la banda dell'arma portava un im
pronto di una Chiefa fabbricata fopra pali 
| piler ) . Vedi PALO . 

Fleta , lib. 1. cap. 3 ^ Colui che reca un' 
aecufa di fimo contro un altro , dee motlra-
re la quantita certa, la qualita, i l prezzo , 
i l pefo , il nlunero, la mifura, valorem & 
pilum ; dove pilum íignifica jiguram mo-
mt i í . 

PILA * , nel fabbricare , un maííkcio di 
muro , a maniera di pilaftro , per lo piü ef-
fagono. Vedi MOLO . 

* La parola vien dal Latino pila , che 
Vhruvio ha adeprata nelí1 ifleffo fenfo y 
e quefla probabilmente dal verbo Greco 
vixcoo, cogo , coar to . 

Tali íono quelli che fervono come ful-
cn 1 per feparare e foiknere gli archi di 

ponte di pietra, o le travi di un ponte 
Q1 legno. 

Le pile di un ponte di pietra non han 
¿a eífere mjtkoú di una fefla parte dell' ar
co , né piu ¿i una quarta narte . Vedi 
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quale fi applicano al muro. — Alcuni fontí 
totalmente diftaccati 5 chiamati da Vi t ruvio 
parafiatae; altri han tre facce neíte fuor del 
muro ; ed altri due; ed altri folamente una i 
tu t t i chiamati da Vitruvio ^wí^. Vedi ANTA 
e PARASTATA. 

I p i l a f i r i ifo'ati fi trovano di rado nell5 
antico . ~ I I principal ufo che facean de' 
pi laf i r i . r era nelfe eftremiía de' portici , per 
daré maggior forra ar cantoni . 

Quatrro cofe principali fon da attenderfi 
ne ' 'pi lafir i 9 cioé la loro projettura , o fpor-
gimento dal muro , la diminu/ione y la difpo-
íizione dell' intavolatura quando accade che 
fia comune ad effi e ad una colon na j e le l o r o 
fcanalature y e i capirelli.. 

IO. Adunquc,, lo fporto áe p i l a f i r i , che 
Tiann'una faccia fuori del muro, ha da ef-
íere un ottavo della loro larghezza ; ed al 
pm che non paffi un fefto. Quando ricevo-
no impoñe fui lor latr, i l loro-fporgirnento 
debb' eífere un quarto del loro diámetro . Ve
di PROGETTURA¿ 

2o. I p i l a f i r i rarc volle fono cotí diminu-
7Íone ,. quand' hanno una faccia fuori del m u 
ro . .— Per verita dove ílanno nel l ' iíleíía 
linea che le colonne , e la intavolatura é 
continuata fopra gli uni e 1' akre , fenza 
rompimentO y r p i l a f i r i han da avere F iíleíía 
dlminuzione che le colonne ; vale a diré , fuüa 
faceia che riguarda la colonna j lafciandoTi i; 
la t i fenza diminuzione.. 

3o. I p i l a f i r i fono alie Volte fcanalati ? 
coa tu t to che le colonne che accompagna-
110,. non. fien tali v e dalfaltra parte, le co
lonne fono qualche yol ta fcanalate , quan
do i />/7<í//r/'che accompagnano , notfono-

Le fcanalature áe p i l a f i r i fono fempre d i ' 
fpari nel numero, eccetto che ne'mezzi p i 
l a f i r i r che s' unifcono , od aceozzano agí i 
angoli interni , dove quattro fcanalature fanfi 
per tre,. &c. Vedi SCANALATÜR A . 

4o. Le proporzioni de'capitelii der/?//í?/?)'/v 
fono le fie (fe quanto ail' altczza che quelle 
delle colonne, ma differiíeono nella larghez-
za j le foglie de1 primi eífendo molto pia 
larghe; perché i p ü a f i r i , abbenché di egua-
Jeeftefa,. han folo i l medefimo numero di fo
glie per loro cintura , cioé o í t o . — La lo
ro ordinaria difpofizione ha da averfre due 
in ciafcuna faccia , nella ferie o fi!a piir 
baíía, e nella fuperiore una nel mezzo , e 
due meta negli angoli , ne' cu i voigiraenti 
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s' unifcono. — Aggiugni a cib, che Porto f 
o margine del vafo, o támburo , non é di-
r i t t o , come 1' é la parte baíía , ma un pov 
circolare , e prominente nel mezzo , Vedi 
CA PITELLO , &C. 

p i l a f i r i , che fofteñgono archi, le pro-
porzioni,: fecondo ilPalladiof devono¡ eíTere 
regolate dal lume in cui fiannoi ed agli an
goli , dal pefo che han da foilenere . Per 
la qual ragione , dice i l Cav. Arrigo Wot-
ton , una fuperfizie ruílica conviene i l me-
glio ad eífi . 

P I L E T T U S * , nellc nofire antiche leggr 
della Foreíía , era una freccia la quale avea 
un nocchio un po' al di fopra della tefta , 
per impediré che non entraííe íroppo addentrcy 
nel fegno 

* Dal Latino pila, che ftgnifica qualche co
f a rotonda ftmiglianfe a una palla , Et 
quod foreíkrii fui non portabunt fa-
gittas barbatas fed pilettos * Charta Ro-" 
geri de Quinej * 

P I L Í E R E , nell' Architettura, una fpezie 
di colonna irregolare, rotonda y ed ifolata , 
ma che devia dalle proporzioni di unagiuüa 
colonna . Vedi C&LONNA . 

I pilieri fono íempre o troppo mafficci , 
o troppo fcarni, per un'architettura regola-
re. I n fa t t i , eglino non vengono riftretfi ad; 
alcune rcgde: le loro parti e proporzioni fo
no arbirrarie. 

Tai i e.gr: fono 1 /;/7/en che foílengono vol
te Gotiche, ed akre tali fabbriche , &c.-

\Jn piliere quadrato é un'opera maíficcia,. 
chiamata anco una pila ,- che ferve per foile
nere archi , &c.. 

PILÍERE, títt raaneggío, fignifica 11 cen
tro- delFa volta , deli'anello, o del terreno e 
campo ove fi fa 1' efercizío della Cavalleriz-
za; e atforno' di eífo i l cavallogira, oíiach' 
iv i fiia erecto e piantato un piliere di legno , 
o' no. Vedi MAÍSÍEGGIO 

V i fono pur degli altri pilieri nelleCa-
vaHerizze,. fulla circonferenza, o su i latí ; 
poílr a certe diffanz'e , a due a due. — Per 
diñinguete quefir daquello del centro", e' fono 
chiamati i due pilieri' . Quando fi parla dr 
queíli ultimr , fi fuole diré , tnaneggiare i l 
cavallo tra i due pilieri . Quando del pri
mo chiamafi , maneggio att'orm del p¿lier¿\ 

L'ufo del p i lme 'm\ centro , é per rego-
lare 1' efiefa del terreno , acciocché il maneg-̂  
gio fulie volte fi efeguifea con niefodo'> 

asgiu-
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W i u í h t e m ; ed affinché fi lavor i , o fi ope-
r f col cavallo jn una piazza con regola e 
roifura fulle quaítro ünee delle volte ; ed an-
che per romperé , o fcozxonare i cavalli frego-
lati e troppo vivi e ardici , íenza. metiere a 
rifchio i l cavaliere. , 

T ^ ft/V/Vív fono poíti in ¡a lita IVA a di dne 
o tre paffi 1' « " ^ altro ' - M t t t t ñ i l 
cava'lo fra effi , per infegnargli a fpigne-
re innanzi col paífo, e faltar í u o n , aU iri* 

^ F u n i d á duc VILI-EKI . Vedi 1'Articojo 
PUNE • 

PILLOLA ,, PULULA , «ella Farmacia , 
una forma di medicina, che s'inghiotte fec-
ca •, ralTomigliante ad una pallottolina i in-
ventata in grazia .di quelli , che non pof-
íbno cómodamente prendere pozioni medi-
cinali ; come anco per averie e tenerle in 
pronto nelTufo o bifogno accidtntüle, fen-
2a che la compoíizipne fi guaíl i . VediCA-
-TAPOTIUM. 

Le pillGÍe fono di varíe forte : anodine , 
fonnifere , laífative, aperitive, ifteriche , an-
.íinephritiche, &c . ma principalmente catar-
tiche, o íia purganti. 

La bafe delle pillóle h per lo piíi 1' aloe ; 
con cui fi mifchiano , agárico , turbith , 
hermodattili, fenna, rabárbaro, mercurio , 
fíorax , &c. 

Le pillóle íi ravvolgono per lo plu in fo-
glia d'ora , nel zuccaro , &c. per ovviare 
al fenfo ¡di un cattivo o diíguílofo fa-
pore. 

PILLÓLE Perpetué, fono i l rególo d1 anti
monio fatto in pillóle', cosí chiaraate , per
ché inghiottite, e fcaricate cinquanta volte, 
purgano ogni volta con 1' iíleífa forza . Vedi 
ANTIMONIO , e PERPETUO . 

Le PILLÓLE Aloephgngine ? od aromaticht 
di Mefue, fatte d'aloe , di fcammonea , di 
trochifci d'alhandal, e zaíferano , chiamanfi 
polychreftae , perché fi fuppone che raccol-
gano gli umori da tutte le par t i , e ajuti-
no la natura ad evacuarli ed eípeJlerli piü 
fácilmente. 

PILLÓLE Bechiche, fono certe pillóle buo-
ne contro le toff i , cosí chiamate dai Greco 
^ Í^IT". — Si chiamano anco hjiptylóf-
t[des , . pe^^ ^ Jafcian difciorre fotto la 
Jingua. 

PILLULJE D w r t ó ^ . Vedi 1' Articolo 
i ^ I A R R H O D O N . 

P I L O N E . Vedi gli Articoli PILA, C P I -
LASTRO. 

P I L O T O * una perfona che fi trattiene 
o riceve a bordo di un vaícello , per con-
durlo entro qualche feno, o porto ; o íopra 
lefahbie, e fecche afcofe j opcr canali tortuo-
f i , ed intricati , &c. 

* Menagio dkiva la parola piloto da' 
proriia , q. d, cclui che governa la prua, 
j 4 l t r i , dalla voce ¿íntica Franceje ^ p i l e , 
vafcello,. 

I piloti non fono ufíziali cofianti , e fiíri 
a bordo de' noftri vaícelli : ma per lo piü 
vi vengon chiamati occafionalmente fulle 
Coíle , e fulle fpiagge e fiti ignoti al Ca-
pitano,. — E dopo d'aver fttte le loro parti 
nel condurre i l vafcello fitornano .al luogo 
,della ordinaria lor refidenza . 

Tra i Francefi, pilota é anco detto colui , 
che dirige i lcorfo, o viaggio di un vafcello; 
ed é un fjfíziale, al fuo bordo, i l quale ve-
glia e attende a quefta funzione., Vedi COR
SO , e NAVIG ARE 

V i fono due fpezie di piloti ; g l i uni íi 
chiamano piloti per le Cojle, i quali fonoben 
pratici del littofaie o delle Coñ ie re , dc'por-
t i , de'fondi, delle fecche, &c. ed i quali co-
mandano, quando i l vafcello c vicino, o in 
villa de' l i d i . Vedi COSTEGGI ARE. 

Gli altri fono quelli che fanií 'oí íervazio-
n i , e prendono le altcz/e in mare, adopra-
iio i l quadrantc , attendcno alia buffola , 
¿kc. Vedi OSSÉRVAZIONE , ALTITUDINE , 
¡&c. 

I I pilota é fempre Ja feconda perfona nel 
.vafcello ; fia vafcello da guerra , o mercan-
tile . i — Jn quello , i l Capitano é i l ppí-' 
mo , j l pilota i l fecondo : ed in queOo i i 
padrone o cap i ta no é i l primo , ed i ! ptloíá 
dietro a l u i , 

I I pilota é anco i l direttore del corfn , 
che (la al timone, e lo maneggia, o gover
na . Vedi TIMONE, &c. 

P I M L N T O , una fpezie di coccoia aro
mática , chiamata anco Pepe delia Guinea. 
Vedi PIPE. 

P INGO , un naviglio ufato ful mare , 
corrtdato d' alben e iaire come gli aitri 
vaícelli ; fe non che egíi é fabbrícatu con 
una puppa rotorula ; le falce e le cofte 
facendogii un tai Cerchró , che i fiicii fen
chí fon molto ugonfi e fporgenti » Vedi 
VASCELLO. 

T a l 
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T a l maniera di fabbiica rende i phichí 

difficili da eííerebordati j e parimenti lor fa
cilita i l portare maggiori pefi . —- Ond' é 
che íbno fpeíTo adoprati per vafcelli da mu-
nizioni , e come cípitali neüíi liotta. 

P I N D A R I C O , nella Poefia, un ode for-
inata ad imitazione della maniera di Pinda-
YO . Vedi ODE . V 

La maniera P / w ^ w ^ fi diílingue alFardi-
tezza de' voli , a' paffaggi iraprovifi e for-
prendenti , ed all ' apparente irregolarita ^ 
alia í iranezza, ed all' erstunaírno di tutta la 
compofizione. Vedi DITIRAMBO . 

Pindaro , da cui tal maniera ha prefo i l 
fue nome, fu di Tebe; fiorl circa 478 an-
m avanti Criño ; e fu contemporáneo di 

-Eíchilo: quel che ci relia di fue, é un libro 
di Ode, tutte in laude de' vincitori ne'Giuo-
chi Olimpici , Pit i i , Nemei , ed Iftmii 5 
donde le prime fon' intitolate Olympia , le 
feconde Pytkia, le terze Nemea ^ ele quarte 
in ordine , Ijímia . 

Pindaro é pieno di forza e di fuoco ; i 
fuoi peníleri fono fentenziofi , i l fuo flile 
impetuofo; le fue fortite , o mofle audaci , 
e quaü pórtate aH'avventura : egli affetta un 
bel difordine, che non oílantedicefi eífere Fef-
fetto di un'arte fomma. 

La fuppofta irregolarit¿i de' fuoi numeri 
ha fatto penfare a diverfi de' fuoi imitatori 
d'eííere poeti pindarici, per la mera ftranez-
za, ed irregolarita de'lor veril . — Niuno 
de 'noñr i Scrittori fembra aver meglio riuícito 
riel carattere Pindarico, di Cowley. 

I n un Oáe Pindarica, deefi prima abbozza-
xe la pianta di tutta la compofizione, e fe-
gnare i luoghi, dove meglio ponno llar gli 
eleganti trafporti o voli , e vede re come 
dinttamente s' avra a ritornare nel fog-
getto. • 

P I N E A , o PINA , nel Commercio , un 
termine ufato nel Perú e nel Chiü , per una 
fpezie di maífe leggiere, e porofe, fórmate 
di una miífura di mercurio e di polvere d'ar-
gento, dalle miniere. Vedi ARGENTO. 

La gleba minerale dell' argento , eífendo 
fcavata dalle vene della miniera , prima fi 
rompe, poi fi macina o pifta ne'raolini fat-
t i a tal uopo, e fpinti dalTacqua, con pe-
fielli di ferro di zoolibbre di pefo. — R i -
dotta cosí in polvere la gleba minerale, fi 
flaccia, ed appreífo s' impafla con acqua e 
íi riduce in mafla, che quand'é mezzo fec-

ca, tagliafi in pezzi, chiamatl a/r,-/7of, jim-
ghi un piede; ciafcun de'quali peía in circa 
2500 libbre . 

Ogni cuerpo di nuovo s' intride con fale 
marino, chedifeiogliendofi , s'incorpora col
la raaíía. •— Allor vi aggiungono il mercu
rio , da dieci fin a venti Hbbre per ciafcun 
cuerpo, intridendo la parta di nuovo, finché 
i l mercurio fiavi incorporato . Quefta fac-
cenda eífendo oltre modo pericoloía, a cau-
fa delle nocive qualita- del Mercurio , toc-
ca i l farla a' poveri Indiani . Vedi MER
CURIO. 

QueíT ama!gama7Íone fi continua per ot-
to , o nove giorni : aleuni v i aggiungono 
della calcina , del piombo , o della gleba 
minerale di flagno , &c. ed in alcune mi
niere fon obbhgati a fervirfi del fuoco. — 
Per provare fe la miflura o 1' amalgaraazio-
ne baíH, bagnano un pezzo nel!' acqua , e 
fe i l mercurio é bianco , ella ha avuto il 
fuo effttto ; fe ñero , debbefi ulteriormen
te ¡avorare e impafiare la fleíía maffa. 

Quand' ella é in buon ordine , fi manda 
a'lavatoj, i quali fono grandi bacini, o va-
fche , che fi vuotano fucceíTivamente T un 
nell' altro . •— Meíía che fi é la paila nel 
bacrno fuperiore , fe ne dilava la térra » 
mcrcé di un picciol rio , che fi fa feorrervi 
fopra ; continuando frattanto un Indiano ad 
agitarla e diraenarla co'fuoi piedi, ed aítri 
due Indiani facendo i l fimile negli altri baci
ni . Vedi LA v ATOJO . 

Quando 1' acqua feorre affaíto chiara fuor 
da'bacini , trovanfi i l mercurio e 1' argen
to , al fondo , incorporati . — Quefta ma
teria , la chiaman pella, c di quefta forman 
le pinec con ifpremerne , quanto piu poffo-
no , del mercurio ; prima con mctterla in 
facchi di lana, e premendola , e sbattendo-
la fortemente ; pofeia gli danno una certa 
(lampa in una forma di legno di figuraot-
togona , nel cui fondo v' é una lamina o 
piaftretta di otíone tutta forata con piccio-
l i buchi. 

Tratta la materia fuor dallo ftampo , fi 
pone fopra un treppiede , fott' a cui v1 é 
un gran vafe d'acqua , e copertofi i l tutto 
con un coperchio o cappello di térra , vi fi 
fa del fuoco attorno. 

Cosí i l mercurio che ancor refta nella maf
i a , fi riduce in fumi, ed alia fine condenfan-
dofí , é precipitato nell'acqua ; lafciandoíi 

addie-
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acklietro una maíía di grani d argento di va-
* goure, che folamente unendofi o íoccan-

dofi n'egli'eftrerai, rendono la materia porofa 

e Quefto é cpjello che gli Spagnuoli chiama-
no Fineas , le quali procurano coteiH ope-
raj di venderé fecretamente a i valedli 
che trafíicano nel Mar del Sud i e con le 
quali , coloro che fi fon arrifehiati in un si 
perigliofo commercio, hannofatti si ñermi-
nati guadagni . Per verita i trafficanti in 
ouelle partí ed in coteíla mercatanzia deb-
bono uíare un^ftretna guardia, imperocché 
] javoratori Spagnuoli delle minere fono gen
te vagabunda e ladra , e per far che le loro 

fineas pefmo piu del dovere, fono foiiti em-
pirle nel mezzo di arena o di ferro . Vedi 
COMMERCIO, PICCA, &C. 

P I N E A L E , PiNEALis . nell' Anatomía , 
un no me che i l Camilo da ad una piccola 
glándula , nel ter/.o veotricolo del cervel-
lo ; a cagione della fuá fornigHanza aduna pi
na. V t d i GLÁNDULA e CERVELLO . 

Ei crede che quefta glanduia fia il fenfo-
rium , o la fede del!' anima ragionevole . 
Vedi SENSORIUM. — A i t r i Autori la chia-
mano conoides , e conanum . Vedi Co-
KAR IUM . 

P I N G Ü E D T N E , nell' Anatomía , l ' iftef-
fo che Gra/jo . VediGRASSo. 

Aicunt nilnngono la pinsuedine , a quelia 
forta molie Se umida di grdfb , che trovafi 
negli ammali , irnmediate fotto la peile . 
VeduGRASso, e ADEPS , 

P I N N A , o PENNA , una voce Latina , 
che íignifka una piuraa , o penna . Vedi 
PENNA . 

Si ufa anco figuratarnente quefto termine 
in diverle a r t i , per efprimere co lé , le qua
li hanno quaiche fomiglianza, nella forma , 
alie penne •, come le alette de'pefci, che Ion 
chiamate F / w ^ , &c. VediPiNNE. 

PINNA aurit, nell 'Anatomía . Vedi OREC-
CHIA , ed AUÍIICULA. 

PINNA nafi , I ' lifcífo che ala nafi . Vedi 
^ASO, ed ALA. 

P l K N / t , , fono quella parte di un pefee , 
PESĈ  ÍATTA 3 §UL̂ A ^ un'ala o penna. Vedi 

L ufizio delle pinna s' é creduto comune-
mente effere anaioao a quello delle penne 
negli uccelli- ed ajutare il pefee nel íuo mo
to progreíhvo, o fia nel íuo nuotare: ma i 

¿ o m . V I , 
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píu moderni Naturaliíli trovano che quefli 
é un abbaglio. 

La coda é i l grande inürumento del nuo-
t o : Le pinnx folamente íérvono a tcnere i l 
pefee eretto , ed ovviare alia vaciHazione , 
od ali' ondeggiamcnto di qua e di la . Vedi 
NUOTAUE, CODA , &c. 

Le p/^r/íe della Balena fi prendono comu-
nemente per quella parte del la balena , che 
i l volgo chiaroa offo d i balena ; ma donde l ' 
erro re fia pro ve ñuto non é facile deter
minare . 

EgH é certo, che quella materia fibrofa , 
e fíeíllhile che offo di balena chiamianio , 
non e le pinnie di coteílo pefee , ma piutto-
flo i fuoi denti \ quella fpezie di balene , 
nelle quali fi trovano quefle pinna , non 
avendo altri denti . Cavanfi elle fuori dalla 
gola dell' anímale, e fono per lo píu larghc 
una fpanna, equaííordici o quindici íunghe . 
Vedi Osso DI BALENA. 

Le pinnx dclla balena fono la parte pih 
ftiraata e prezzata dell' anímale . Vedi PE
SCA della Balena. 

P I N N A T A Folia , nella Botánica , fono 
quelle fpglie delle.piante, che han delle pro-
fonde intaccature, odintagli , che íomiglian 
ad una penna. VediFoGLiA. 

P I N T A * , un vafe, od una mi fu ra , che 
fi adopera nello ílimare la quantita de'liquidi,, 
ed anche alie volte delle cofe aride . Vedi 
M r SUR A . 

* Bu de o dirlva la parola pint dal Greco 
iti^A : altri dal Germánico pint , ch* e 
una p ice ida mifura di vino y Ntcod, dal 
Greco irivziv , bere , 

La pinta Ingleíe é di due fatte ; 1' una 
per la mifura di vino , 1' altra per la bi-
ra &c. 

La pinta di vino contiene una libbra 
( avoir dupois ) di ordinaria acqua corren-
te ; due pinte fanno una quarra, due quar-
te una pottle , due pottles ungaMon, o pic-
colofecchio Italiano. Vedi GALLÓN, QUAR-
TA , &c. 

La pinta di Parigi ftimafi un fefto del con-
gius antíco ; e contiene due libbre di acqua 
comune ; íi divide in chopines , che aicuni 
chiamano feftien , feptiers; i l feptier in due 
mtzzi feíiieri , i l mezzo feftietc in due 
poiffons j ogni poiffon contiene íei pollici 
cubici . — DIR pmte fanno un quarteau , 
che aicuni chiaraano un boccale : Ja pinta 

D d d di 
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di SanDlonigi é quafi i l doppio dlquclladí 
Parigi . 

P I O G G I A , una aíTai frequente ed titile 
mettora, che difcende dall'alto in forma di 
gocce d'acqua. Vedi METEORA , e G o c c i A . -
La pioggia é probabilmente una nuvola pre
cipítala , ficcome le nuvole non fono aitro 
che vapori elevati da l l 'umidi ía , dall'acque, 
Bcc. Vedi NUVOLA. . 

Ed i vapori dimoflrativarnente non fono ai-
tro che piccole bollicole , o veficulse dsí!ac-
cate dall'acque , per la forza del calor fo-
lare , o fotíerraneo , o d' ambedue . Vedi 
VAPORE . 

Quede veíicule cífendo fpecifícamente piu 
Jeggiere che 1'atmosfera , vengono con ció 
foften ute \ finché arnvano acl una regione 
dove Paria fa equilibrio con elle; ed ivi on-
deggiano , finché da qualche ouovo agente 
fono convertite in nuvote, equindi in piog-
gia , nevé , grandine, ncbbia, o f i m i l i . Vedi 
N E V É , GRANDINE, &c . 

Ma v ' é quaiche queftione iníorno alTagen-
te in quella formazione delle nuvole inpiog-
-gia , &c. i piu vogliono che fia i l freddo , 
i l quale occupando coñantemente le regioni 
fuperiori dell' aria , agghiaccia e condenfa 
ie vefcichcttc , al loro arrivo da un luo-
go piu caldo \ 1c raduna adíeme , e fa che pa-
recchie d'eífe íí unifeano in picciole mafíe: 
mediante cib la lor quantita di materia ere-
feendo in una maggior proporzione che la 
lor fuperfizie, elleno diventan un pefo írop-
po grande per la fot t i l aria, e perodiícendo-
« o in pioggta. 

M . Derhara fpiega laprecipitazione, cos í ; 
Che le veficuí^ eíiendo picne d' aria , quan-
do s1 abbaítono in un' aria piu fredda che 
quella che contengono, la lor aria fi contrae 
o riduce in uno fpazio minore , e per con-
feguenza i l núcleo acquofo, rendefi piüden-
fo , e si faíB piü grave cheraria, &c. Vedi 
FREDDO. 

A l t r i danno folamente al freddo una parte 
neli' azione, e vi fan venire con eífo a par
te i venti : é chiaro infatti , che un vento 
foffiando con tro una nuvola dee naturalmen
te fpignere le fue vefeichette Tune fulfaitre ; 
per lo qual raezzo diverfe di efie unendoíi 
e raunandoíi , come fopra, rendonfi atte a 
difeendere; e 1'effetto é pi í inotabi le , fedue 
venti oppofli foffiano veríb i l medefímo luo-
g o . S' aggiugne a c ib , che le nuvole gia for-
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mate, venendo ad eííere aggravatedanuov€ 
giunte di vapore che continuamente afeen 
de , ponno quindi renderfi idonee a difeen" 
dere . Vedi VENTO . 

P u r é , fecondo Rohault, la gran cagione 
ancor íi cerca : queñ' autore concepifee gk' 
ella fia i l calor dell' aria , che dop© d'aver 
durato per qualche tempo a ftare vicino alia 
térra , alia fine é portato su dal vento 
ed i vi fciogliendo i v i l l i nevofi o le mezzo 
gelate veficule, le riduce in gocce; che ac-
coziandofi affieme , difeendono ; e la lo-
ro ciííoluzionc fi perfeziona nel loro pro-
greíTo per le piu bafle e piu calde regioni 
dcluttmosfera . 

A l t r i , come i l Dottor Clark , &c. aferi-
vono quefta difcefa dclle nuvole ad un'alte-
razione dell' atmosfera , piu toflo che alie 
vefeichette ; e fuppongono ch' ella nafca dal 
fcemar della molla o forza elaílica dell'aria. 
Vedi ELASTÍCITA' . 

Queíia elafticita , che principalmente o 
totalmente dipende dalle efalazioni fecche 
terreílri , eífendo indebolita; l'atmosfera av-
valla fotto i l fuo pefo ; e le nuvole caggiono , 
attefo i l comune principio della precipitazio-
ne. Vedi PRECIPITAZIONE . 

Ora le piccole veficole , per uno, o tutti 
quefti mezzi , cominciando a difeendere , 
continuano , non oílante 1' aumento di re-
fiílenza che ad ogni iftante trovano nel lo
ro progreífo per vieppih denfe paríi dell'at
mosfera . 

Imperocché tendendo tutte verfo i l mede-
fimo punto , cioé i l centro della térra , 
quanto piu oltre difeendono, tanto maggio-
ri coalizioni fanno ; e a roifura delle coali-
z ioni , viene ad eífere piu di materia fotto 1' 
ifleffa fuperfizie ; la fupernzie folo crefeen-
do come i quadrati , ma la folidita come i 
cubi; e quanto v' é piu di materia fotto la 
medefima fuperfizie, meno di fregamento o 
di reíiüenza faravvi alia medefima materia. 
Vedi BARÓMETRO. 

Cosí , fe avvien che i l freddo , i l ven
to , &c. adoperino abbaftanza preño per 
precipitare le veficule aícendenti , innanzi 
che fieno arrivate a qualche altezxa confi-
derabile; le coalizioni eífendo poche in co
sí corta difcefa, le gocce faranno apropor-
zione picciole: e si formeraíTi cib che chía-
miam rugiada, Vedi UuGiADA. 

Se i vapori diventano piu copiofi, e foile-
vaníi 
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fgníí un po'piu alto, abbiam nebbia, o cofa 
fimile* VediNEEBiA. 

Un poco piu airo ancora, producono una 
p'toggia leggiera, &c . 

Se né s'abbaíton col freddo, né trovan vento 
baíkvole per condenfarli 5 o diffiparli 5 for-
rnano un cielo peíante , denfo, ofcuro, che 
t\\c volte dura diverfe fettimane.Vedi TEMPO. 

D i quí poíliamo fpiegare molt i fenome-
i i i del tempo 5 e. gr. come una State fredda 
fia íeropre una State umsda , ed tina calda, 
fecca ; perché i l principio delía precipiía-
•zione hafli in un cafo , e manca nell' al-
tw . Perché d' ordinario piü cada di piog-
g/a verfo gli Equino?.] ; perché i vapori s' 
alzano piü abbondantemente del folito nel-
la primavera, diventando la térra piíi alleg-
gerita dalle coílípazioni brumali; e perché 
fecondo che i l Solé recede da noi nelT A u -
tunno , crefcendo i l freddo , i vapori che 
erano flati íbfpefí in alto durante i calori 
della State , vengon oramai giu fpiníi, &c. 
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Come un Cielo fiflb , denfo , unito , c 

ferrato appena m ú piova ^ finché prima non 
fi rifchiari , o slarghi ? appunto perché i 
vapori diffufi egualraente deon prima con-
denfarfi , e congregarfi in nuvole feparate, 
per far piovére \ mediante cib i l retto della 
faccia de'cieli lafciafi aperto , e pervio ai raggi 
del Solé, &c. Vedi Tempo. 

Quanto agh altri fenomeni della pioggia 9 
vedi BARÓMETRO . 

íiltorno alia quant iú della pioggia checa-
de, ed alia fuá proporzione indiverfi luoghi 
nel medeíimo tempo , e nel raedefimo luo-
go in diveríi terapi , abbiamo buona copia 
vd'oífervazioni, giornali, &c. nelie Memorie 
dell' Accadernia Francefe , nelle Tranf. Filof. 
e crediam che un piccolo fagglo non ne fa-
ra qui difcaro. 

Avendofi dunque calcolata o mifurata la 
pioggia che cade ogni anuo j ía fuá mez-
zana profondlta 0 altezza , írovafi come nel-
la ta vola fegucnte . 

Altezza o projonditci della PlOGGl A che cade ogni anno , e la fuá broporzione in varj luoghi 

A Townley nella Prov.- di Lancafler , offerv. da M . Townley 
Uprainfter in Eífex , da M . Derham ? - - - -
Zurigo ne'Svizzeri, dal Dottor Schcuchzero, -
Pifa in I ta l ia , dal Dottor JVlich. Ang. T i l l i , 
Parigi in Francia, da M . de la H i r e , -
Lilla in Fiandra, da M . de Vauban , - - -

Oncie. 
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19 
24 

Proporzioni della PIOGGIA di diverfi anni, f un ver l 'al tro. 
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14 
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82 
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Lugl. 
Agofl* 
Sett. 
Ottob, 
Nov. 
Dec. 

Pifa, 
Onc. 
O 00 

27 
21 
33 
13 
oc 

Mexzo anno.l 14 94 
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PIOGGIE Preternatural!, O Rovefci ̂  come 

di Jangt-.e , &c. elleno non íono ravc nc no-
ílri annali , ed anche nelle Stune Natural i , 
puré fe fi efaminano a rigore, le troviamo tutt ' 
altra cofa che pioggia. 

11 Dottor Merret oíTerva , che le pioggie 
fangumofe non fono a l tro che gli efcremen-
t i d' in íe t t i . — Impercib Gaííendo reca un 
cferapio di una pioggia ¡anguigna in Francia , 
la quale atterri i l popólo j raa che i l Peire-
íeio trovo eífere goccie rofle provegnenti da 
una fpezie di farfalle che volavano in gran 
turme ; ficcome egli conchiuíe, dal vede re 
tai gocce roíic uícir da' medefimi infet t i , dal 
non gittarfi coteíle gocce íbpragli edifiz; o tul
la fuperfizie eííeriore delle pietre , íuorché 
nelle cavita, ne' buchi , &c. e dail' eííerne 
quei muri íolamcnte tmti i quali erano at-
tacco a'campi , e i^on quelli nelle ftrade; e 
íblo a queli'altezia , a cui eran folite volare 
Je farfalle. 

I I medefimo Dottor Merret aggiugne, at
iere evidentiííuno che le pioggie di grano 
non fono altro che bacche d 'e í iera , ioghiot-
tite dallo üorndlo r e di nuovo gittate fuori 
per 1' ano . — Un efempio di tal pioggia 
V abbiamo nelle Tranf; Filoíofiche , dalla 
Campagna vicina a Briílol, per relazione di 
M . Colé \ i l quale avendone efamlnato legoc-
ce j le trovo eííere i fetni od acini deile coc
eóle d'ellera, foffiati giu per la forza di ga-
gHardi venti dalle torri , dalle Chiefe , da 
cammi, dai m u r i , &c. dove erano Üati la-
feiati da uccelli, e lopra tutto dagli ílornelli y 
e dalle mulacchie. 

I Franceíi han no una tradizionc di pioggie 
d i pietre , in una pianura íette leghe lonta-
no da Arles e da Mariiglia , ch ja mata la 
Crau y che di tai pietre é ai prefente tinta 
íeminata e coperta . — La favola porta 
che efsendo ad Ercole nel fuo abbattimen-
ío con Albione e Bregione , a favor di Net-
tuno , mancati i dardi, fu foccorfo da Giove 
con un roveício di queüe pietre > le quai ti 
vedono fin al di d 'oggí . —- Un akro det-
taglío deila loro origine, védil fotto TAr t i -
Colo PíETR A . 

PIOGGIE ( RAINS nel linguaggio marino 
degl' Inglefi) é un termine col quale fi di-
nota tutto quei tratto di Mare al Nord dell' 
Equatore, tea i gradi 4 , e 10 di latitudine, 
fra i l Meridiano ái CapoFerde r e quello dell' 
Ifoie le piü Oriental i del pedefitpo aorpey 
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Queílo tratto di raare é cosí noraato dalle 

quaíi continué calme , dalle pioggie colUn-
ti , e dal tuonare e lampeggiare eftrcmo 
che iv i íi trova . I venti , quando foffiano 
íono ntrofi pkcioli ed incerti, e fi cambia-
no per tutt'attorno la buífola d'ora inora, di 
maniera che i vafcelli fono ivi trauenutt alie 
volte per lunga pezza , e non poíTono far gran 
viaggio . Vedi VENTO, &C, 

P I O M B A G G Í N E . Vedi PLUMBAGO. 
P í O M B I N O , regola a piombo , od avchl-

penzolo, é un iftrurntuto uíato dal murato-
re, dal faiegname , &c. per difegnare o ti
rare con eíio delle perpendicolari ; affin di 
giudicare fe le muraglie &c. fono dritte , i 
piam orizontali, e í imüi . V'edi PERPENDI-
COLARE. 

Egli é cosí chiamato , da un pezzo di 
piombo, attaccato ail' ettremita di un filo v 
0 di una cordieeila, che fuol formare queíf 
ií lrumcíito. 

Aílc volte la cordicella difeende lungo-uru 
regola di legno o di metallo, alzata perpen-
dicoiannente íopra un'altra ; nel qual cafo 
ei dryenta una jrvella. Vedi LIVELLA . 

Sul mare i l p.'ombino fi ufa dal pilota per 
fcandagliare la protondita dell'acque » Vedi 
SCANDAGLIO . 

P I O M B O , un metallo impuro , groíTols-
no, e petante; fra tutt i gli ajtri i l pm te-
nero e piu füfibile , quand"' é parifícato j 
1 Chimici lo chiamano Saturno. Vedi ME
TALLO . 

Quelli ebe hanno fatta í'analifi del piem-
Bo , lo trovano conteneré un poco di mer-
eario , alquanto di zoilo , e atfai terra bi-
turainofa . 

11 piombo fi rrnviene ín varj paefi , nía 
abbonda particolarmentc in Inghilterra . 
Trovafi anco , in diverfe fpezie di fuoli 5 
e pietre, alcune delle quali contengono in 
oltre delForo, dell'argento j ed aííre , dello 
í tagno, &e. 

Si fquagliá ín una fomace apparecchiata 
a queií'uío-, con un gagliardo fuoco di car
bón e fopra j fecondo che ti íquaglia , corre 
per un canale da una banda ; lafeiando la 
terra, la pietra, e la feoria colle ceneri de 
earboni. 

Si purifica fchiumandolo avanti che fi raf-
freddi, e gittandovi del fevo ed altri cqrpi 

Tmvaf i i l gimbo di piu chiaro o pía 
feo 



feo colore, íecondo che egH hpih o meno pu-
rificato; abbcnthé akuni faccian deila diífe-
renza nel colore deila minera , ftmpre piu fíi-
B^íida qucüa c bt é 1» piu bianca. 

Aleuni sbifci Natuiaiilb oiiervano , che i l 
refo del piomóo cidee, u neii1 aria aperta , 
o fectto tena. — M . .Boyle notaquclto par-
tkoltrtnertte nel pionco deíle Chieíe , che-^ 
fptiio, dic cgh , crcíce e nd voiume e nel 
pefo , cosí chg diventa troppo peíante per 
i l léfeiiaíne che puma lo íoiieneva ; lo che 
alcunj fpiegano addijcendo l ' impurita, rete* 
ro^eneita , t la tellura laica deile íue par
tí^ col meizo di che le particelle deli'aria 
eíítndo ammeffe dentro i fuoi pori , fono 
attratte , e íacilmcnte affimiiaíe ad eífo . 
Ma a l t r i , i,- quali s attengono in tutto all ' 
típerienza , aífolutarnentc negano i l íatto 5 
come pur , ch' egli fi riproduca nelle mi -
niere, avanti che íieno eraulíe , con lafciarle 
langa pezza. aperte riceverl'ana; cofa da al
t r i ' pur aíferita . 

I I piombo h un metallo di grand1 ufo ; 
fácilmente íi liquefa, e fi mifchia coli'oro, 
coH'argento, e col rarne , e lor comunica , 
per quanto fi dice, la fuá umidita; ma non 
potendo fopportare la violcnza del iuoco che 
íopportan eíii , fi r i t i ra , e porta con sé tutto 
quel che v'eia in cíb d'eurogcnco ^ cusí che né 
l'oro né i'argento fi raffinanofenzail piombo. 
Vedi RAFFINAPVE . 

A che fi pub aggiugnere , che le pietre 
preziofe deila piu groílolana fpezie , fe faníl 
boíl iré nel piombo ̂  fi readono con cío molto 
meno rrfplendenti. 

I l piombo é raolto adoprato nel fabbrica-
re , paiticolarmente per lo coperto , per le 
groade , per l i cannoni, o tub i . Per b qua
l i ufi egli o fi gitca in foglie in una forma, 
o ftampo, o pur fi riduce col mulino ; queíl' 
ultima fatía , alcuni hanno preteio , che fia la 
meno a propofito , non fojamente a caufa deila 
fuá fottigliezza , ma anche perché cosí a 
dismifura ei fi diltende fotío la macine \ che 
quando viene ad effere al fol cocente eípo-
fto, é facile che ferofei, e fi fenda, e con-
feguentemente lafci pallar l ' acqua : Cib 
pero fembra effere detto fenza fondamen-
to . Vid. Bayl. Di t t . Suppl. in voc. Build. 

^ piombo ufato da'vetraj prima fi gitta in 
bacchette fottfli , lunghe dodici o quattor-
dici pollici j che pofela tirandefi per la lo-
4'0 trafila, vengono au avere unafcanalatu-
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ra di qua e di l a , per le invetriate ; equeíla 
chiamaíi piombo tornito. 

11 método di faldare i l piombo , per adat-
tarvi figure di rilievo . &c. fi é con metie
re la parte , su cui s' ha da chiuder la figu
ra , orizontalniente , e diílendervi fopra un 
poco di refina polverizzata ; fotto vi polí
gono uno fcaldino di carboni , fin tanto 
che la refina fia fatta un po' roíía , e fi fol-
leví in bollicole*, allora v i applicano la figu
ra , c fregano un poco di teñera faldatura nelle 
commettiture : fatto cib , la figura vi íara 
diiizzata e ferrata , con tanta íaldezza , come 
fe vi foffe fiata gittata. 
, Borrichio aííerraa , che i l piombo riverbe-
rato in minio , convcrtito in vetro, ridotto 
in ceruía, ed abbruciato ¡h litargirio , riaf-
íume imrnediate la íua figura origínale , 
quando vi fi applica con deíírezza un fal lif-
üvioío . 

Lavori dclle miniere di PIOMBO . — M . 
Glainville olférva , che i l fumo di tai lavo
ri , a Mendip nella Provincia di Scmerfet é 
efiremamente nocivo, e foggetta non folo i 
lavoraton , ma anche i l befiiame che pafeo-
la nella vicinanza , a malattia moríale . G l i 
alberi che creícono 11 vicino, han le fommi
ta a bb ronza te , e le foglie cd i l contorno, feo-
lorate e abbrufiolite. 

Quando la te ira minerale del piombo é fca-
yata , ¡a rom pono in piccoli pezzi , poi la 
dilavano in un' acqua corrente , e Ja cribra-
no , &c. La fornace , do ve fi fondono quefii 
pezzi , é fatta di creta , o di pieíra di fuo-
co , o fia pyrite ; queda ferve di fondo o 
terreno, e fopra d'efia fabbricano i l lor fuo-
co , che acetndono concarbone, continuán
dolo con pezzi di rovere giovane , eccitan-
dolo co'raantici &c.'Dopo che il fuoco é acce-
fo , ed i l locolare caldo , gittano ful legno 
la térra minerale del piombo che fi liqueta e 
feorre nella fornace., ed allora con una cuc-
chiaja di ferro lo fi cava fuori, e fulla fabbia 
gittafi in quella forma che unvuole. 

I lavoraton dclle miniere di piombo tro-
vano che la vena di quefto metallo corre su 
e giugn'e fin nelle radici degli alberi ; pur 
non vien loro offervata alcuna differenza tra 
queñi ed altri alberi. Quando la miniera é 
vicina alia íuperficie, F erba talvolta trovaíi 
di color giallo . Non fan cafo deila virgula 
divinatoria \ ma pur dicono , che quando 
una miniera é aperta , poffon congetturare 

per 
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per mezzo d' cíía virgula fin dove va la ve-

La térra minerale ora corre in un filo, na 
ed ora difpcrdeíí nelíe fponde ; rnolíe volte 
fi fla fra le rupí ed i faffi ; parte d' eífa é 
piíi dura, parte piu molle 5 ora cotefta térra 
íi va diramando nello fpar, attorno d' effa v' é 
iofpar, edellacalce; ed un'altraíbrtanzache 
chiamano croofes. 

V i fono varié preparazioni di piomio, che 
fervonoper varj ufi e bifogni. 

Pclvere díViOMBO, é una preparazione ufa-
ta da'vafaj; che íi fa, con gittare della pol-
vere di carbone nel p/cw¿o liquefatto, eme-
fcolare ed agitare la maíTa per lungo tempe 
aíí ieme; per poi fepararne i l carbone, o la 
tér ra , non fan che lavaría nelPacqua, e fec-
carla di nuovo. — I I fuo ufo fi é , per dar ver-
rice e luílro ai lor pezzi. 

PIOMBO ylbbruciato , plumbum ujittm , é 
una preparazione Chimica ufata nella medici
na, fatta di lamine di piombo liquefatte in una 
pentola con del zolfo, e ridotte mediante i i 
fuoco in una polvere bruna . 

PIOMBO Bianeo , ufafi da' pittori , e non 
é altro , che le fottili piaílre di piombo difciolte 
con dell'aceto. Vedi Br ANCO, e CERUSA. 

I I litargirio d'oro o d'argento, non é al
tro che i l piombo adoprato nel purificare ií 
rame. Vedi LITARGIRIO . 

PIOMBO Roffo, é una preparazione Á\piom
bo minerale ealcinato , e rubificato ; ufafi 
da' pittoFi , da* vafaj , e da' medici . Vedi 
M l N I U M . 

Coli ' ajuto della Chimica , fi cavano anco 
dal piombo de'fali , de'balfami , degü olj , 
deir aceto, un magiílerio , &c. íotto i l no-
me di Saturno , per tenere a bada gl'igno-
yant i . 

Sale , o Zuccaro di PrOMBO , Saccarum 
Saturni , é un faie eíícnzialc d' aceto , in
corpóralo colla propria foñanza del piom
bo , o la ceruísa difciolta nello fpirito 
d'aceto. 

Bal/amo di PIOMBO, O Saturno, é un olio 
eftratto dal fale di piombo per dirtülazione, 
dopo d' averio difeioho nello fpirito di tre
mentina . 

Magifterio di PIOMBO, é la calce di piom
bo purifícato e fottilizzato . Si fa di piombo 
difciolto nell'aqua fords , verfandovi un'acqua 
lalfa filtrata ; donde rifulta un magillero 
cíireraamente blanco, che quando fi molli
fica e addolcifce con diverfe lavagioni ? 

iliefcfiiafi con íe mantechiglie per ía faccii 
per il colorito * Vedi M A GISTE* e 

R I O . 
PIOMBO Ñero, é una fpezle di pietra mi

nerale , di un color ñero , ma argentino 4 
rifplendente, che trovafi per lo piu nelíe mi-
niere di piombo, e pare non eífer altro, che 
piombo non airivato a maturiia ) ufafi per toc-
calapis nel diíegnare . Si fquaglia o liquefa co
me 1'ordinario piombo. 

P I O N I E R E * , nella guerra, unguaftado-
re, o lavoratore in un efercito, impiegato 
ad eguagliar le firade, per far p a (Ta re l ' artn 
giieria ; a fcavar linee, e trincee o foíle, mi-
niere , ed altri lavorí . 

* Menagio deriva la parola dal Latm$ 
peditones , diminutivo di pedítes : Bo-
charto la deduce dai Pajones , popólo $ 
Af ta , i l cu i principa le impiego era [cavar 
la térra nelle miniere, & c . 

P I P A , é una macchinetta popolare, che 
fi ufa nel fumar tabaccoj e coila di un lun
go tubo fottile , fatto di térra o creta, che 
ha ad un capo un piccolo vafe , o forneí-
le t to , chiamato i l camino , per ricevere i l ta-
bacco; i l di cui fumo fi tira con la bocea pef 
Talíra eftremita . Vedi TABA eco . 

Le PIPE fon faite di varié maniere; íuñ* 
ghe , corte , piane o lifce e fehiette , a la-
voro, bianche, verniciate, di varj color? 
&c. — I Turchi ufano le pipe lunghe tre 
o quattro piedi , di legno perforato ; ai CUÍ 
eñremo ficcano una fpeziedi noce, ogufcio , 
che fervequafidi fornello, eche dopod'avere 
fumato, ne levan via. 

PIPE*, dinota un vafe, od una mi fura di 
v ino , e d'altre eofe che fi computano coila 
mi fura del vino . V e d i M i s u K A . 

* La parola eformata dal Latino bárbaro pi
pa , vafe, botte, & c . 

La pipe , o butt contiene due hogshead , 
quattro barili , o cento e venti fei gallonl 
(o mevzifecchi noftralí I ta l iani} e coroputafi 
i i fuo pefo a noveeento diecifette libbre irt 
circa. Vedi HOGSHEAD . 

La pipe é poco ufata in Francia, falvoché 
nel!' Aogiu e ne! Poetii , ove coila di due 
boijjeaux , cioé di un moggio e mezzo ch 
Parigi, cííendo i l moggio {muid ) eguale a 
Í<5 feftieri, ed i l feíliere a otto pinte. Vedi 
PINTA. 

PIPE , PIPA , nella Legge , é un rotólo o uná 
pergamena neWExcheqticrp fia nelFEratío pubv 

blieoj 

1 
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blico, cBiatiiato anche i l rotólo grande. Vedi 
FOLL, ed EXCHEQUEH . . 

VIVE Office, é un officio, o Cancellería , 
doveunaperíbnachiamatai l clerk of thepipe, 
íknde e da fuori gli affitti delle terre della 
borona . Vedi CLERK . 

P l R A M I D A L E F o w í ^ . TArticolo 
FONTANA » 

PÍRAMIDALI Specchi . Vedi T Articolo 
SPECCHIO . 

PIRAMIDALI Numeri fono le fomme de' 
numeri poligoni , raccolte alia ñeffa manie-
j-a", in cui i numeri poligoni Üeffi. s'eftrag-
gono dalle progreffioni georaetriche . Vedi 
POLÍGONO Numero , &c. Vedi anco N U 
M E R O , . . . 

QueíH fono particolarmeníe chiamati /?/-
ramtdalí primi . — Le fomme de' piramida
l i primi fono chl&m&tc piramidalifecondi. " 
Le fomme di quefli, piramidali terzi , &cc. 
ad infiniíum. 

Quelle in particoiare che nafcono da nu
meri triangolari , fono chiamate piramidali 
triangolari primi Í quelle che nafcono da nu
meri pentagonali chiamaníi piramidali primi 
pentagonali, &c. 

Dalla maniera di fommare i numeri pen
tagonali , appare evidentemente, come tro-
vinfi i numeri piramidali p r i m i ; cioé 

(a — 2 ) ?Í3 - j - 3%?» — ( a — ) n 
— ^ „—, — _ _ j efprime 

6 
tu t t i i piramidali p r imi . 

PIRAMIDALE Cor/?o, nell'Anatomia . Vedi 
P YR AMIDA LE Corpus . 

P I R A M I D E , Uvpu^i;, nella Geometr ía , 
un folido che fta diritto fopra una bafequa-
drata, triangolare , o poligona, e termina , 
fulla íommi ta , in punta; od uncorpolacui 
baíe é una figura reítilinea regolare , ed i 
cui lati fono triangoli piani; i lor divertí ver-
tici concorrendo affieme in un punto. Vedi 
SOLIDO. 

Euclide la definifce , una figura folida , 
che coila di diverfi triangoli , le cui bafi 
íono tutte nel medefimo piano , ed han-
Ro un vértice comune . Vedi TRIANGOLO , 
e VÉRTICE . 

Wolfio la definifce , un folido terminato 
oaaltrettanti t r iangoli , A D C , D C B , e 
A DB , terminanti in una punta D ; quan-
*} lat' ha la bafe A B C , Tav. Geometr. 
fig. 78. 
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La pirámide fi dice eífere triangolare, qum-

árangolare, quinquangulare s &c . fecondoche 
la bafe é triangolare, quadrangolare, &c. . 
La pirámide fi pub chiamare un cono qua-
drato, triangolare, &c. od i l cono , una pi-
ramids rotonda. Vedi CONO. 

Le Proprieta della PIRÁMIDE . — i . Tu t 
te le piramidi e tut t i i coni , eretti fulla 
íleífa bafe , edaveníi la medefima altezza , ÍI 
dimoflra, eííere eguali. 

2. Una pirámide triangolare é la tcrza parte 
d'un prifma, che fia fulla medefima bafe, e 
della medefima altezza. Vedi PRISMA. 

3. Quindi , pero che ogni multangolo fi 
pub dividere in triangolari ; ogni pirámide 
altresi é la terza parte di un prifma , che 
íi fia fopra la medefima bafe, o della mede
fima altezza. 

4. Se una pirámide taglifi da un piano 
abe , parallelo alia fuá bafe A B C ; i l pri
mo piano o la prima bafe fara fimile aü* 
ul t imo. 

5. Tutte le piramidi, tu t t i i prifmi , ci-
lindri , . &c. fono in una ragione comporta 
delle loro bafi ed a l t i tudini : percib , fendo 
le bafi eguali , eglino fono in proporzione 
alie loro altezze; e fendo le akezze eguali, 
in proporzione alie loro bafi. 

6. Le piramidi, i p r i fmi , i c i l indr i , i co
ni , ed altri corpi fimili, fono in una ragione 
triplicata de'loro lati omologhi. 

7. Le piramidi &c. eguali, recíprocano íe 
loro bafi e al t i tudini , cioé l'alíitudine di una 
é a quelladeli'altra, come la bafe deli'una alia 
bafe dell' altra , &c. 

8. Unasferaéeguaieauna/?/mw/Ji? , la cui. 
bafe é eguale alia fuperfizie, e la fuá altezza 
al raggio della sfera. 

Mifurare la fuperfizie e la folidita di uncí 
PIRÁMIDE. — Tróvate la folidita di un 
prifma, che ha V illeífa bafe che la d^tapi
rámide . Vedi PRISMA. —- E divídete que-
fia per tre; i l quoziente fara la folidita del
la pirámide. 

Supponete, v,gr. eíferfi la folidita del prifma 
trovata Ó7010328, la foüditá della pirámide 
troveraffi cosí 22336770. 

S'ottien la fuperfizie d'una pirámide, col 
trovar i ' aree si della bafe A B C , come des 
triangoli lattrali A C D , C B D , B O A . 
Vedi TRIANGOLO . La fomraa di quefli é 
V área della pirámide. 

L'eflerna fuperfizie di una.pirámide retta, 
pofla 



405 P I R 
porta fopra una bafe polígona regc?]are , é egoa-
]e all'altitudine d'uno de'triangoli, che la com-
pongono, moltiplicata per tutta la circonfe-
renza della bafe áe\\apirámide. 

Defcrivere una PIRÁMIDE fcpraunpiano. — 
i . Delinéate la bafe, vigr, i l triangolo A B C 
( fe la pirámide richieíla é triangolare); cosí , 
che i l lato A B , fuppofto eííer volto di dietro, 
non fi efprima . 2. Sopra A C , e C B , c o -
ftruite i triangoli A D C , e C D B concor-
renti in un punto determinato, v. gr. D ; e 
tírate , A D , C D , B D : allor fara A D B C 
una pirámide triangolare . 

Cojiruire una Pí R AMIDF di car t o n e & c . -
Supponete, v.gr. che fi ricerchi un&pirami-
¿e triangolare. 1. Col raggio A B defcnve-
te un arco B E , ( fig. 79. ) ed apphcatevi 
tre corde eguali B C , C D , ed D E . 2. So
pra C D coftruite un triangolo equilátero 
D F C ; e tírate le linee rette A D ed A C . 
Queílo cartone &c. eííendo tagliato nel con
torno della figura, quel che relia dentro for-
mera una pirámide. 

PIRÁMIDE Troncata . Vedi 1' Articolo 
TRONCATO. 

PIRÁMIDE * , nel!' Architettura , dinota un 
folido e maíTiccio edificio , che da una bafe qua-
draía , triangolare , o d'altra forma , s'crge ice-
mando fino a un punto o vért ice. 

* Alcuni dinvano la parola damfo;^ gra
n o , ed ayMOú, coüigo^ col pretefto , che 
le prime piramidi fitnoflatefabbricatedal 
Patriarca Giujeppe per grana) . •— M a 
Villalpando, con moho piü di ragione, la 
áiriva da mvp ,]uoco ; perche finijce in pun
ta come una f.amma. 

Quando fono íírette nel fondo , cioé , la 
loro bafe é aííai picciola, fono chiamate c¿e-
lifchi, tá aguglie. Vedi OBELIJ CO . 

S'ergon-alle volte át\\zpiramidi perconfer-
var la memoria d' eventi fingolari , ed alie 
voke per trafmettere a'porten la gloria e la 
magnificenza de' Principi ; ma effendo elle-
no il fimbolo della immortalita, il loro ufo 
principale é flato per monuraenti funebri . 
Vedi MONUMENTO . 

Tale é quella di Ceftio in Roma ; e 
quelle altre celebri d' Egitto , non men fa-
mofe per la lor mole eítrema, che per la lo
ro anu chita. 

Queüe ultime fono tutte quadrate nelle 
loro bafi • ed é flato fpeífe fíate piopollo , 
di üabilire e trar da elle una mi fura filia, 

da trafmcttcrfi alia pofterita. — Vedi la loro 
deferizione, 1c loro m-ifure , &c. in Tbevenot 
Pietro della Val le , Graves, &c. 

Fra gü Egizj , fi dice che la pirámide é 
ñata un fimbolo della vita umana ; i l cu} 
principio viene rapprefentato dalla bafe , ed 
i l fine dall'ápice : donde é avvenuto , che 
fi ergeflero le piramidi fopra ftpolcn . He-
rodotus. 

Scenografia d1 una PIRÁMIDE . Vedi SCE-
NOGRAFÍA: 

PIRÁMIDE Optica .Vzá \ l'Articolo OPTICA 
Pirámide. 

P I R A M I D O I D E , chiamato anco fpieño 
parabólico, é una figura folida, formatvi dalla 
rivoluzione di una íerai-parábola , attorno di 
una delle fue ordinate. 

Secondo i l método degl' Indivifibiii , fi 
pub concepire che un piramuioide cofii di 
un' infinita ferie di circoli, i cui diametri 
fono tutti paralleü aH'aífe della parábola r i -
volventefi . 

Lo ¡piedo parabólico é eguale a ~ , del 
fuo cilindro circumferibente. , 

P I R A T A , o d r / a r o ; una perfona, od un 
vafcello , che rubba ful mare, o fa sbarchi 
fulle Coíte , &c. fenza la permififione , od 
autorita di qualche Principe, o Stato . Vedi 
ARMADORE . 

Quando \ pirati fono prefi, vengono per 
lo pin impiccati fenza remiffione , o pro-
cefio fórmale; alie volte nel primo porto; 
altre a bordo del vafcello che li prende. 

In varié partí del mondo fono con varj 
norni chiamati ; nelT Indie Occidental! , 
buccaniñ , jree hooters , &C., — Nel .Medi-
terraneo corlan , &c. Vedi BÜCCANIRI ; 
CORSARO , &c. 

Álefl-andro riraproverando a un pirata la 
fuá condizione e i l fuo meftiere; gli iu r i -
fpollo : Se io fono un pirata , queíl' é per
ché non ho che un íoí vafcello ; fe aveííl 
una flotta , farei un poísente Conqui-
ftatore. 

PIRATA, fecondo Spelmano , dinoíb an
che in alcuni urapi un Capitario, o íolda-
to di mare. Aíler , nella vita del Re Alfre
do, dice* ¡u\J%t naves tongas fabrican, mpo-
jitiíque piratis in lUis vias maris cuflúdiendas 
contmifit. 

PTRENOIDF , Byremides*proceffu^ nell' 
Anatomía , un proceíío della feconda ver
tebra del eolio ; chiamato anche odonteides 

e den* 
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€ dentiformls . Vedi VERTEBRA C ODON-
TOIDES. 

* La parola e Greca , irvpnvouS'ní , jor-
mata da mvpnv , nucleus , nocciolo ̂  o coc
eóla , € ZiSoí , figUTM . 

P I R E T I C I , Fyretlca * , medicaracnti buo-
contra le kbhn . Vedi FE UBRE . 
* La parda e fórmala dal Greco •¡ruptros 5 feb-

bre, da irup^ fuoco . 
P IRETRO , PYRETIIRUM , parutaria di 

Spag na una radice medicínale acida , che 
ci fi reca da Tuni l l , e dalP Italia ; di una 
qualitva calda, e difeuziente : ufa ta pev alcíu-
farmaco c flegraagogo ; come anco per placa
re i l dolore de'denti , e nella corapofizione 
deH'aceto . 

Ella é di una lungbexza mediocre ; la 
fuá grofíezza, quanto i l dito mignolo, un 
po'grigia di fuori , biancbiccia di dentro, € 
•d'nn güilo acuto e cauftico. 

Si pretende , ch' ella abbia prefo i l fuo 
neme da Pirro Re tí'Epiro ; ma non vi e 
gran bifogno di ricorrere a un miílero , la 
fuá cauílica qualita eíTendo fuíficiente per dar
le i l no me di pyrethum , dal Greco Truc, fuo
co . — Si debb1 ella fcegliere nueva, íecca , 
dura da romperíl , &c. 

Chiamafi una radice íalivaria , perché ten l i 
ta in bocea , punge, e move lo fe a rico del-
la faliva. 

P IRIFORME , Pyriformlí , nell' Anato
m í a , un mufeolo della cofeia , che riceve i l 
norae dalla fuá figura, raíTomigliante aquel
la di un pero . —- Egli é anco chiamato 
iíiacus externus dalla fuá íituazionc . —• 
Vedi Tav. Anat. ( Myol . ) fíg. 7. n. 2 1 . 22. 
Vedi anco ILIACOS -

I I fuo principio e rotondo e carnoíb , 
dalla inferiore, ed interna parte del Tos fa-
crum, dove riguardá la pelvisdeirabdotiíen; 
e diícendencio obliquamente lungo i l gran 
feno delPos i l i u m , al di fopra del procedo 
acuto dell' ifchium , e congiungendoíl col 
glutasus medius, s'inferifce per mezzo di un 
tendine rotondo nella parte fuperiore del-
U radice del gran trochante? . — Queíli 
^ v e Tos fernoris un poco verfoaU'insu , 
€ 0̂ volta in fuori. 

ÍIEUTE , PYRITES * , nella Fifiologia , 
«na ípezie fulfurea inflammabile di pieífa , 
P minerale , compofta di un fale acido , 
Jncorporatocon una oleofa obituminofa mate-
^a . Vedi MINER ALE. .. 

Tomo VL, 

P I R . 401 
* La parola e Greca, mvpiTit;, q. d. pie-

tra di fuoco , formata da irvp , fuveo j 
denonunazione dátale per cagion de/la fuá 
infiammabilita ; che e tale, che con la col' 
Ujione manda famlle di juoco. 

I I pirite ha dcli'afauita eolia marcafita , 
con cui ipoltinimi Adtori la confondono . — 
I I Dottor Woodward v i metíe qucíla diftin^-
zicne; che il pyrites íi riflrigne a quc'nodu-
]i , o que' pe7zi, i quai fi írovano alluogati 
negli flr2ti di un'ahra fpezie: e la marcafi-
ta a quelíi , che trovanfi in ürati della me-
defima fpezie. -— Aggiugni, che la marca-
fita fpeíío contiene dell'arfenico, lo che di 
raro troviamo , fe pur ma i , nelpyritet. Vedi 
M ARCHESITÁ . 

La pietra pirite ha fempre una partemc-
tallica in sé , ed alie volte una parte cre
tácea , e ocreofa. •— A raifura che Tuna 
o 1' al tra prevale , i l corpo comincia ad 
diere zolfo , allume , o vetriuolo. Vedi VE-
TRÍOLO y ZOLFO , &C. 

I I metallo nel pirite é principalmente fer
r o ; alie volte v i é del ra me, e fempre poco 
oro, ra re volte argento, e non mai piombo, 
neflagno. Vedi METALLO. 

I I Dottor Slare ci racconta di un muc-
chio grande di p j / r i t i , che fendo üato coper-
ío dall' aria per cinque o fei mefi , piglio fuo
co , ed arfe per una fettimana. Alcuna par
te fembrava metallo liquefatto , altre par
tí fomigliavano a pietre roventi . Egli ag-
giugne , che mandava un pregiudiziale e mo-
leíliíhmo odore. 

I I Dottor Liíler attribuiíce i l fulmine, i 
terremoti , &c. all' efalazicne fulfurea , ed 
inflammabile del pyrites. Vedi TUOKO,TER
REMOTO , EsALAZIONE, &C. 

Per pyrites alcuni Au'on intendonole mar-
cheíite di tutti i , v nomi dcllequa-
l i fonovariati, fecundo i f ralli de5 quai par-
tecipano. Vedi MARCHTSITA. 

Cosí Chryfjjis é q"el!.t dd i ' ero.; argymk 
quella tícu;jr?ento; fderals qucl/i del ierro ; 
chaló t i s, quella dclr^me; :.ybditis, quclla 
delpicmho, 3cc. ^; edi CHA LCITIS , & c 

P í R Ó B O L O G I A . Vedi 1' Artícolo Pi-
RO'i ÍICHNT A . 

PIROENO . P-.-̂ OENUS * , é un termine 
nfato all-, •olí': pet 3inotare lo ípirito rettificá-
to di vino ; cosí dctfo pevché fatto di fuoco, o 
"4;:üt:f ño perché é refo d'una natura focofa. 
Vedi SPIRITO , e R.E 1TIFIC AZíONE . 

E e e * La 
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* La parola e di compofizion Greca , da 

vrvp, fuoco, ed oivo;, vino. 
P I R O L E T T A , Firouette m Francefe ; 

termine di cavallerir'za ; e fignifica un gi
ro od una circonvoluiione che fa un cavallo, 
fenza cambiar terreno. 

Le Pirolette fono d'una pejla, o ¿ \ d u e . — 
L a prima é un giro breve intcro , che il 
cavallo fa íbvr'una pcfla, e quafi in unió
lo terapo ; di tal maniera che la fuá teña 
viene al luogo dov'era la fuá coda , fenza 
fpignere in fuori 1' anche . — Nella pirolet-
ta di due pefie^ ei prende un piccolo fpazio 
di terreno, quant'é a un di preííola fuá lun-
ghtzza , e avanza con la parte d'avanti, e con 
quella didictro. Vedi PESTA . 

P I R O M A N Z I A , Pyromamia*, una Tpe-
2Íe di divinazione, che fi efeguifeepermezzo 
del fuoco. Vedi DIVINAZIONE. 

* La voce ¿ Greca , irvpoiiavnia , da 
vrvp, fuoco, e (layma^ divinazione. 

Gli antichi s' immaginarono , di poter 
predire le cofe future offervando il fuoco c 
la fiamma j per tal fine confideravano la 
fuá direzione, o per qual verfo ella fi vol-
gea . :— Alie volte aggiungevan éélP altre 
cofe al fuoco, cioé un vafe pienod'orina, col 
fuo eolio cerchiato di lana, e fpiavano attenta-
mente da qual parte egli fcoppiaífe, e di Ta 
formavano il loro augurio . 

Alie volte vi gittavano della pece fopra, 
c fe ella prendea fuoco immediate, lo ftima-
vano un buon augurio . 

P I R O T E C N I A , Pymechnia * , Parte 
del fuoco , o la feienza che infegna il ma-
neggio e i' applicazione del fuoco in diverfe 
operaziooi. Vedi Fuoco . 

* La parola % formata dal Greco itup^ fuoco , 
e Ttxur!9 arte. 

L a Pirotecnia é di due fpezie, militare , 
e chimica. 

PIROTECNIA Militare é la dottrina de' 
íuochi artifiziali, e deli'armi da fuoco; che 
infegna la fíruttura e V ufo de* fuochi ufati 
in guerra per l'attacco dclle fortificazioni, 
j&c; come la polverc di archibugio , i can-
noni, le bombe, le granate, le mine, &c. 
come anco de' fuochi faíti per divertimen-

, « 0 , comeirazzi, leñel le , &c. Vedi F u o c o , 
c ARTIGXIERIA . 

Alcuni chiamano la Pirotecnia col nomed' 
Aniglieria ; abbenche cotefta parola comu-
fiemente venga riíiretia agí'iílrunjenti chefi 
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adoprano in guerra. Vedi ARTIGLIERIA . — 
A l t r i amano di chiamarla pyrcbologia , Q 
piuttofto pyroballogia , o X arte de' fuochi 
m i l f i l i ; dal Greco mp- , fuoco , e (ZaWuv , 
gittarc . Vedi PROJETTILE , CANNONÍ 

Wolfio ha ridotta \z. Pirotecnia in una fpe
zie di arte matemática mi í i a : per verita el
la non ammette dimoürazioni geometriche; 
ma ei la reca a tollerabili canoni eragioni; 
laddove per 1' innanzi la traítavano gli Au-
tori a cafo, e fenza rifpetto a ragione alcuna. 
Vedi MATEMÁTICA . 

VedanG gli elementi della Pirotecnia mili
tare fotto i diverfi fírumenti , e fotto le di
verfe operazioni, e.g. CANNONE, BOMBA , 
POLVERE , RAZZO, &c. 

La PIROTECNIA Chimica é 1' arte di ma-
neggiare e d'applicarc i l fuoco nelle diílilla-
zioni , nelle calcinazioni , e in altre opera
zioni di Chimica. Vedi CHIMICA , edOPE-
RAZIONE . 

Alcuni contano una terza fpezie di Piro
tecnia, cioé i ' arte di fondere, raffinare, s 
preparare i metalli . Vedi METALLO , FUSIO
NE, &.C. 

P I R O T E C N I C A Spugna. VediSpuGNA. 
P I R O T I C A » , KVfvny.* , nella Medici

na , rimedj o attualmente o potenzialmen-
te caldi ; e che perb abbruciano la carne, 
e levano un efeara. Vedi CAUSTICI , ESCA-
ROTICI , &c. 

P I R R I C H I O , Pyrrichius , nella poefia 
Latina, e Greca, un piede che confia di due 
fiilabe brevi \ come Deus. Vedi PIEDE. 

Fra gli antichi quefto piede é anco chiamato 
periambus ; da altri kegemona . Quintil . I.9. c.4. 
Plot. de metr. 

P I R R O N I A N I , o Pirronijli , una Setta 
di Filofofi antichi , cosí chiamata dal lo
ro fondatorc , Pynho , Pirrone . Vedi FI
LOSOFO . 

I l carattere diflintivo diqueüoFilofofofLi, 
profeífare di dubitar d'ogni cofa, foílenendo 
egli che gli uomini folamente giudicano della 
verita e delia falíita dalle apparenze, che in-
gannano, VediDuBiTARE. 

Su quefto principio egli fi tenea in conti
nua fofpenfione di mente , non mai deter-
minandofi in cofa alcuna ; affine di {chivare 
gl'inconvenienti dell'errore, e de'falfi giudizj • 
VediERRORE, FALSITA', &c. 

Quelli che in oggi fi diftinguono col nome 
di 
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¿í pirronidm) o Sceptici, fono perfoíie , íe 
qualij dal gran numero di cofe che fon'ofcu-
je j e daiP avverfíone che hanqo alia popo-
lare credulitk foftengono, che non vi é niente 
di ceito nel mondo. Vedi SCEPTICI . 

I I vero é , che i l Pinonsfmo ha qualche 
fondamento id natura: noi non giudichiara 
delle cofe» dalle loro reali cí íenze, ma dal
le loro relazioni con noi fteffi . Le piü delle 
noftre ideej leríceviar^o per mezzo de'íenfi ; 
ma i noftri fenfi ci aíFettano tanto quanto ci 
fan di frene, o di male. Vedi SENSAZIONE, 
KEIAZIONE, SENSO 1 &c. 

COSÍ, e. gr. i noíiri occhi non ci dannogia 
íe reali e veré grandezze degli oggetti, ma fol 
le rclativc. Vedi VISIONE e VISIBILE. Vedi 
ancoGoRPo, e MATERIA. 

Gl i Áccadcmici differivano dai Pinoniani , 
ín quanto che confeíTavano eííervi delle cofe 
piu fimili, o affini alia verita, che altre; lo 
che fi negava da1 Pinonici perentoriamente. 
Vedi ACCAUEMICI . 

LeClerc oíTerva, che i Pinoniani, nelFaf-
ferfllare che non vi é nien£e dicerfo, grano 

Nomi e fituazioni delle 
Stelk* 

Wella bocés del pefee merid. 

S 
Merid, di z nella parte deret. del capo 
Settentr. nella parte deretana del capo 
Preced. di 2 nella pancia 
Una piccola contigua ad eíTa 
Precedí nella fchiena 

i3 

Subfeq. nella fchiena 
Subfequ, di 2 nella pancis 

P I S 403 
í píu arditi e decifivi di tutt i i filofofi ; poiché 
dovevano aver primaefaminato tutte le cofe, 
per poter determinare precifaraente, che tutte 
le cofe fono incerte. 

Si pub aggiugnere , che i l principio de' 
Pirroniani diítrugge fe ñeífo: imperocché fe 
non vi é niente di certo , quefto fíeffo loro 
dogma debb'efsere precario e non ficuro; e 
fe niuna cofa é piu probabile, o pih veriíi-
mile di u n ' a l í r s , perché crederemo noi al 
principio de' P i n m i t i , preferibilmente al 
principio contrario ? mentre efto fi é .icqaifta* 
to nelí' ifteífa maniera , che fi aequiliano ie 
altre cognizioni. Vedi COGNIZIONE , ACATE-
ÍEPSI A , &c. 

P I S C É S , nell1 Aílfonomia , i l duodécimo 
fegno, o coílelfazione del Zodiaco. VediSn-
GNO, e COSTELLAZIONE . 

Le Sfelle ne' Pifcei, nel Catalogo di T o -
lomeo fono 38 : Nel Tychoiiiano 33 : Ne l 
Biiíannico tog . — Eceone qui fotto le lo-* 
ro longitudini , latitudifíi $ raagnitudi-
n i , &c. 

^5 Longitud, 
era 

X 11 
12 

OÓ 22 
06 15 

12 04 48 
14 15 56 
14 41 18 

1? 03 44 
18 42 17 
18 34 33 
18 3$ 20 
26 52 27 

17 
18 

5é 47 
16 05 

28 18 48 
19 13 58 
í o 34 43 

i i 05 45 
23 18 38 
22 16 3Ó 
^6 00 11 
n 5Ó 55 

Latitud. 

7 22 49 
6 51 40 
6 01 09 
9 03 19 
7 01 31 

7 i< 43 
8 52 36 
4 2Ó 26 
4 ió 40 
9 01 58 

1 22 54 
2 04 20 
I 46 36 
i 24 53 
3 37 54 

4 15 34 
7 12 12 
3 z5 07 

11 07 22 

4 32 43 

E e e 2, 

4 
5 * 

5 
6 7 

s 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
5 
5 
7 

5 ¿ 

Nomi 

i 
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Nomi e fítuazioni del le 
Stelle. 

ia. di quelle preeed. i l quadr. fotto i l pefce 
merid.) 

Seconda 

25 
Preced. delle fettentr. nel quadr. 
Nella coda del pefce merid. 
Subfequ. delle fett. ncl quadr. 
Preced. delle merid. nel quadr. 

Quella cht fegue íbpra la coda 
Subfequ. le merid. di quelle nel quadr. foíto i 

35 

Nella linea appreíTo la coda de'Pifces 
40 

^ Longitud, 
ora 
s 

o , „ 
X 21 48 2 1 

23 41 07 
24 59 44 
22 47 44 
27 22 55 

25 57 34 
z8 14 5s 
24 53 04 
23 42 36 
29 49 12 

29 38 45 
24 36 38 
2 26 25 

45 

Seconda dalla coda nella lin£&' 

50 

Preved, di.' 3 neHa teña del pefce fettentr. 

60. 

2 37 
2 45 08 

5 04 0^ 
3 11 38 
6 18 45 
é 4Ó 18 
3 39 16 

6 09 48 
7 01 13 
2 IÓ 10 
4 3^ 55 
9 57 4o 

9 16 43 
8 43 31 
9 08 47 
5 49 42 

11 18 56 
8 50 00 

10 08 47 
13 25 40 
12 2Ó 42 
11 08 49 
14 16 30 

9 12 22 
14 57 38 
9 37 31 
9 49 17 

13 34 02 

Latitud. 

1 19 43 
2 or 47 
3 28 57 
2 n 39 
6 ^ 13 

5 07 49 
6 22 15 
2 57 45 
5 42 33 
7 57 5o 

7 31 43 
5 46 55 
9 12 37 
6 3<5 0.3 
5 54 26 

11 05 36 
6 24 02 

13 12 04 
12 55 03 

5 27 36 

10 09 08 
10 41 48 
0 44 49 
4 30 42 

15 06 45-

^ 37 3 i 
12 i& 50 
11 39 13 
3 10 38 

15 23 53 
00 10 00 
10 21 41 
15 43 24 

9 38 42 
6 22 25 

13 19 58 

1 31 48 
i4V30 43 

1 57 28 
2 09 44 

10 44 49 

aa en a 

ó 
(5 

5 
5 
5 
5' 
6 

5 & 
5 4 

7 
7 
7 
á 
7 
7 

7 
7 
7 
4 
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Nomi e fttuazion't delle 
Stelle i 

preced. di 3 nella tcfla del pefee fettcntr. 

Media di quelle nella teíla 
Ultima di 3 nella tefta del pefce fett. 
preccd. di 2 ricnpetto aU'occbio del pefcc fett. 

V | ' ' ' ' ' 
Media delle üell© lucide nella linea raerid. 

Preced. di 2. nell'aletta delía fcliiena 

70 
Subfcqu. rimpetto ali'occhio del pefce fettentr. 

Media nelT aletía de lia fchíena 

75 
Superiore , nella piega delía linea mcrid. 
Ult ima di 3 nell 'aletía deila coda 
Scttentr. di 2 in faccia alia bocea del pefce fett. 
Merid. delle ík-lTc 

80 
Quella fegu. I'aletta delía fchíena 

Merid. di due nella pancia 
Ult ima di tre lucide nella linea merid, 

Merid. di 2 nella piega dclla linea merid. 
Settentr. nella pancia 
U n ' altra ehe la fegue 

Preced. delle contig.nel piegamento de lia linea 
Subfequ. delle ñeífe 

3a« di quelle nella linea fett. davanti al gruppo 
Settentr. di 3 nella linea fett. 

^ d i a di quelle nella linea fett. 

100 
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5 . 

X 

Longitud. 

Y 

18 17 46 
15 43 29 
10 23 22 
2° 33 53 
22 53 41 

13 12 11 
16 23 56 
12 46 09, 
19 06 oó 
15 43 21 

23 46 30 
12 41 48 
24 04 18 
19 18 25 
12 o*5 37 

13 37 12 
19 17 47 
24 27 32 
23 58 25 
12 52 27 

20 I I 43 
13 21 JÓ 
22 08 31 
15 32 ^ 
18 53 15 

15 32 53 
15 00 04 
24 27 10 
25 25 21 
21 40 54 

22 45 12 
22 52 27 
17 5Ó OO 
18 56 45 
23 14 23 

l8 46 40 
22 29 20 
23 n 35 
22 35 18 
24 4 i 39 

Latitud. 

20 30 43 
12 17 13 
19 29 38 
20 57 08 
23 03 47 

1 04 07 
7 23 22 
1 10 40 

13 21 08 
5 3 i 13 

23 06 23 
I 55 32 

22 47 5T 
12 28 46 
4 49 08 

1 30 24 
I I 1809 
21 59 06 
20 42 19 
4 40 45 

12 25 29 
4 5o 3o 

15 29 02 
o 13 25 
7 39 27 

o 51 5o 
4 17 l3 

17 26 56' 
t8 39 53 
8 20 43 

22 03 
23 ,58 
34 52 
57 39 
17 49 

5 04 25, 
5 21 07 
4 20 47 
1 52 05 
5 51 4ó 

40$ 

¿ 
tu 
cp 
6 
6 
6 
6 
t 

4 
6 
6 
3 
6 

5 
6 
6 
6 
7 

A 
B 
B 
B 
A 

B 
A 
B 
A 

A , 
A 
B 
B 
B 

B 
B 
A 
A 
B 

h 
B 
B 
B 
B 

5 
6 
6 
5 
7 

1 
7 
5 
4 
7 

6 7 
6 
5 
6 

5 
5 
7 

6 7 
ó 7 

5 

V 
5 4 
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Nomi e fituazioni dellc 
Stelle. 

2a.di quelle nella linea merid.davand al gruppo 

105 
Quella attacco al gruppo nella línea fett. 
Ia. avanti i l gruppo nella linea merid. 

Nel gruppo delle due linee 

IJ5 Longitud. 

Y 23 50 06 
24 4z 55 
21 10 37 
26 47 42 
27 14 27 

23 24 40 
23 11 18 
24 42 05 
25 02 33 Y 

Latitud. 

3 4o 32 
5 38 07 
4 43 Í2 
9 01 34 
8 36 20 

1 38 5S 
7 55 45 
8 3 5 05 
9 05 10 

3 

7 
ó 7 

5 
6 7 

5 
5 

6 7 

P ISCINA * , neir antichita , un grande 
bacino, o vafea, in un luogo pubblico aper-
to , od in una piazza; dove la gioventü Ro
mana imparavaa nuotare , e eh'era cireondata 
tia un muro alto , per impediré che non vi fi 
giítaffero íozzure. Vedi NUOTARE. 

* La párela e formata dal Latino piféis , 
pefee j perche tvf gl i uomini imnavano ¿ 
pefcí nel nuotare ; eperche J¡ mantenevano 
dei pefci in alcune d'ejje . 

PISCINA dinosa anco la vafea quadrata^neí 
mezzo di un bagno. Vedi BAGNO. 

PISCINA Probatica^ fu un ferbatojo d'aequa, 
T ieino alia corte del Templo di Salomone \ to
sí chiarnata dal Grccoirpogarov ¡pécoraperché 
ÍVÍ lavavafi 11 beRiarae , eh'era deftinato per i l 
l'acrifizio. Vedi SACRIFIZIO , 

Attacco a quefía Pifcina i l noílro Salvado-
fe operb la rairacolofa cura del Paralitico. — 
Daviler offerva che vi fon tuttavia cinque ar-
ehi del pórtico , e parte dei bacino di quefta 
pifcina. 

PISCINA , oLavatoj0y apprefTo i Turehi ' , 
I un grande bacino nel mezzo dell'atrio d'una 
Mofchea , o fotío i portici che vi fon rntorno . 
VediMoscHEA. 

La fuá forma comunem^nte é un quadra-
to lungo , di pietra , o marmo , fornito di 
gran numero di galletti , o chiavi e tubi per 
farne feorrér l'acqua; i v | i Muffulmani fi la-
vano avanti di fare le loro orazroni; perfuafi 
che fono, che una tale abiuzione feancelli i l 
peccato . Vedi ABLUZIONE . 

PISCIS Auflralis . Vedi V Articolo A u -
$TR ALIS . 

PISCIS Polam, neir Aílronomia , é una 
ftccola coíieliaiíone deli' emisfero meridio-

nale, ignota agli ant ichi , ed invlíibile a noí 
in quefte regioni Seítentrionaii . Vedi Co* 
STELLAZIONE . 

P ISSASPHALTUM *, o Piss AsfeALTüs ? 
n i 2 2 A 2 4 > A A T O S , nella Storia Naturale, 
dinota un biturne lo 1 ido , nativo, che trova-
fi ne'monti Csraunii d'Apollonia : di una na
tura di mezzo tralapece e i'afphaltum. Vedi 
BITUME. 

* La vece e cornpojla di tticaa f pece f ed 
acrfuKroí, bifume. 

PÍSSAS^HALTUM é anco un nome che fi d i 
a una foftanza fattizia, comporta di pece, e 
á' afphaitus o di bitumen >udaicuM . Vedi: 
AsPHALTUM , 

La rozzezza del color ñero , ed íl fetídcí, 
odore la dif t inguedalveroí7//»^/í«^. 

PISSASPHALTUM , fi ufa anco da alcuní 
Scrittori per dinotare la peee Giudaica , o í 
i l femplice afphaitum . Vedi ASPHALTUM. 

PISSELiEUM , n i 2 2 E A A l O N * oleum 
Picinum , olio di pece, un medicamento com
porto d'olio , e di pece . 

PrssEUEUSi Indkum, tra gli Scrittori inoa 
derni dinota una foftanza biturainofa, recata^ 
ci dali'índie occidentali, popolarmente chía-
mata pególa di Barbados, 

ElF ha un odor forte , non diíTimile dalla 
peee liquida ordinaria , e non é né al gurto 
né alia vifla moíto grata , Reputafi per un 
buon balfamico, e quando lo ftomacovipub 
reggcte , giova aflai in molti mali del petto; 
lo ebe é rtato anche fperimentato della pece 
liquida comune . Vedi PECE. 

P I S T A C H I A * , PISTÁCCHI, un frutto 5 
cite ci vien recato da diverfe parti deirAfia ^ 
gríoei^alaiejalie da Akppo e da-lla Per fia - —= 



P Í S 
Cuando é ravvolto in tutte le fue tuniclie , 
o buccie , egli é quafi della groíTezza di una 
mandorla frefca ; tna quando é ípogliato di tut
te eccetto chedel íuo gufcio, raííbmigüa ad 
una nocella . H nocciolo é roíTo di fuori , 
e verde di dentro , i i íuo fapore é gra-

t*1 "̂» £ a parola e formata dal Latino pirta-
ciurn, e dal Greco nriTTuxiov ^ donde ^ f e 
condo Menagto la Citth di Pittaciumprefe 
i l fuo neme. 

L ' albero che lo produce , é una fpezie di 
albero di terebintina : le nocelle s'hanno a 
ícegliere nuove, pefanti, e pienc ; quanto a' 
piftacchi ro t t i , quclli che hanno con Cervato me-
gíio i lor colorí, fi deon preferiré; imperocché 
quanto alia groííezza non vi fi bada. 

I ptfiacchi fono aperiíivi , idonei per dar 
vigore , e fi ufano nelle emulfloni , &c. ne* 
cafi tifici e nefritici . Entraño parimenti in 
diverfi ragíi; fi confettano, fi fann'in confer-
ve , &c. V i é puré una fpezie di piftacchi 
falfi , recati dall' l ío le Caribbi , che alcuni 
confondono coi ve r i , benché aííai differenti, 
si in nguardo alie piante che i i producono, 
come alia loro qualita. La ^hntaátpif tacchi 
fpurj non crefee alta piu di un piede ; né i l 
frutto viene su i rami , ma fi trova in fili-
que attaccate alia radice . — La filiqua alie 
volte contiene una fola nocella , che raííorai-
glia a un'oliva ; ma per lo piu ne contien mol-
te : ed in queño cafo , fono irregolari. La fo-
fíanza é bianca, comparta e pefante. 

Queflo frutto di raro fi raangia crudo, per 
cagion de'malí effetti ch'ei produce; fi fuole 
bensi abbruílolirlo, o confettarlo; ufafi ne'ra
gú , e per fare de' ratafia. 

P I S T I L L O , PISTILLUM , nella Botánica, 
una picciola parte eretta , nel mezzo del cá
lice, o dellc foglic de'fiori; chiamato anco lo 
ftilo. Vedi STILO . 

I I piftillo é una parte eflTenziale di un fio-
re ; e 1'órgano principale feraminino della ge-
nerazione; in eífo forraandofi i femi, o le pian-
terelle. Vedi FIORE. 

Proviene e alza dal picciuolo del fiore , 
o dal centro del cálice, ed alia fine diventa 

"ll0V0 o giovane frut to, che taloréafcofo 
nel cálice, e talor di fuori aífatto. Vedi FRUT
TO , CALice ^ &c . 

La figura del piftillo é differentiítima ne'di-
v^r "or' : alie volte é un picciolo gambo , 
«ne íi slarga alie due eftremita, come un pe-
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flello ; alie volte é un mero ftamen, o filo; 
ora é rotondo , ora quadrato , triangolare , 
ovale, &c. 

Quafi tut t i i pifti l l i fono guerniti in cima, 
o di bei peli fottiii , che fann' una fpezie di 
vellutato; o di piccioli filaraenti difpoíH a piu-
me; ovver fono lerainati e coperti di picciole 
vefeichette piene di un fugo glutinofo . 

Alcuni fíori han diverfi pi f t i l l i ; a piutío-
üo i pift i l l i terminano in diverfi rami , o 
corna , che hanno la loro origine da altret-
tanti giovani f ru t t i , o tantediverfe capfule, 
che contengono de'femi. 

T u t t i quefti piftill i , in qualunque forma 
che íieno, hanno certe aperture neilelorfom-
mita o certi ferepoli , che continuano per 
tutt ' i l dilungo, fin alia bafe o Terabnone del 
frutto. — Cib é vifibiliífimonel giglio, neir 
arfodillo, e nel mellone, fe tu fendi [p i f t i l 
l i per i l lungo , o I i tagli trafverfalmente . — 
Se dopo d'aver tagliato i l piftillo del g ig l io , 
ne immergerete una efiremita nell1 acqua, e 
fuccerete dall' al tro eftremo, l'acqua fi aizera 
per eífo, come per un tubulo. 

Aprindo i pift i l l i ne' lor differenti fiati di 
crefeimento, appar raanifefiamente , che que-
fli fono, che forman o i frutti , e contengo-
no dentro di sé g l i erabrioni de' femi ; o fia 
che quefti femi fian diffufi per tutta la lun-
ghezza del pif t i l lo; o che fienotutti inchiuíi 
nella fuá bafe; e che fono tut t i aperti íem-
pre in cima , e perforati , piu o meno fenfi-
bilmente, fin al fondo : abbenché quefta ca-
vita fia fpeífo toka o non apparifea, fecondo 
che i l picciol frutto crefee; edalle volte una 
parte á é piftillo, cheMaipighi chiaraa lo 7?/-
/o, fi fecchi, e cafchi. 

Abbiamo oífervato che i l piftillo, él 'orga-
no femminino della generazione ; la fuá ba
fe po i , fa 1' ufizio deli' útero ; e la fuá lun-
ghezza quel della vagina. Vedi MATRICE , 
e VAGINA . 

Egli é circondato dai ftami , gli apíci de* 
quali fono ripieni di una fina poivere, chia-
mata fariña jacundans; che, crepando le fue 
vefeichette, od apíci , quand'é matura, fpan-
deíi fulla parte fupériore del piftillo , e di l i i 
per la fuá carita fi tramanda alia bafe , o 
a l l ' ú te ro ; dove nutnta di un fottil fugo , fe-
cernuto da'petali, crefee, fi eípande, e for
ma cosí l'embrione di un nuovo frutto. Vedi 
STAMINA , FARIÑA, &C. 

Per un piu diftinto dettaglio dell'uficio de' • 

L 
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H' t l l i nella 'generazlone cklle piante } Vedi 
PÍANTA . 

P I S T O X A , una picciorarme da fuoco , 
che portafi all' arcione , alia cintola , od in 
faccoccia. Vedi Fuoco {arme da ) 

Dicefi che Ja pijibla abbia prefo i i fuono-
me da Pifioja Citta d'Italia ; dove , come 
fcrive Fauchct, fu prima fatta . Borel diriva 
la voce da fijiula , caima , o tubo ; per 
la raflbmiglianza di queli'aimead una can-
na , &c. 

P I T A N C T A R I U S , o PIETANCIARIUS , 
un miniíírp ne' monaílerj anticbi , a cui íi 
apparíenea di proveciere , e diüribuire !e 
pietanze d'erbe , e vivande , fra i Monacl . 
Vedi PIETANZA . 

P I T T A C I U M , VITTUMV , nella Chirur-
gia , un neme, che alcuni Autor! dannoadun 
pezzo di tela su cui é íteíb qualche medicamen
t o , da applicarfi a qualche parte afFetta . 

P I T T A G O R I C I , unaSetta di Filofofanti 
antichi , i quaü aderivano alie doctrine di Pií-
íagora. Vedi FILOSOFO . 

I I fe nd ato re di quclla Setta fu di Samo , 
figliuolo di un lapidario, e aliievo di Ferecide, 
che fiori intorno la íettima Olimpiade, cioé 
500 anni in circa avanti Cr iüo . 

Qucíia Setta fu anco chía mata la Setta I tá
lica , o la fcuoia Itálica , perché Pitíagora , 
dopo d' aver viaggiato ntii 'Egitto , nelia Cal
dea , ed anche neii ' Indie, per addottrinarfi , 
cííendo ritornatov nel proprio paeíe , ed iv i 
trovandofi incapacé di tollerare la tirannia di 
Policrate, o diSi'ofone, ritiroffi nella parte 
Oriéntale d ' I ta l ia , chiamata alio ra la Magym 
Gracia) ed iv i infegnb , e formo la fuá Setta . 
Vedi ITÁLICA . 

Si tiene , ch' egli fia flato eccellente in 
ogni parte della feienza . Laertio dice, che 
tra i Caldei e gli Ebrei egli imparb la divi-
nazione , e i ' interpretazione dé* fogni ; in 
Egitto , tut t i i mitlerj de' Sacerdoti , ed i l 
fiftema intiero della cognizione fimbolica , 
oltre tutta la loro Teología . —- Porfirio ag-
giugne, che egli apprefe le feienze matema-
tiche ne' fuoi viaggi ; Ja Geometría dagli 
Eg iz j , la dottrina de'numeri e dellepropor-
zioni da1 Fenicj, c 1' Aílronomia dai Caldei, 
laMorale e la Teología la imparb principal
mente dai Magi . 

Egli fu i l primo che afsunfe i l titolo 
modefto di Filofofo j i fapienti fino a quel 
íempo avendo portara i ' ambiziofa denomi-

nazione dí J o j ^ <xo<poi. Vedi FILOSOFO 
SOFISTA . 1 

Jamblicho offerva , che nella Fenicia el 
conversb coi Profetí e coi Filoíofi fuccef-
fori di Mocho i l Fiíiologiíla ; i l qual Mo
cho , Seldeno ed altri vogliono che fofeg 
Mosé . 

La fuá fcuoia in Italia fu a Crotón a, dove 
dicefi che intervenifíero ben <5oo fcolari. —. 
La fuá cafa fu chiamata i l Tempio di Ce-
rere, e la lirada, dov'era pofta , i l Mufeo . 
Vedi MUSEO. 

Da queíla fcuoia ufe i ron o i raaggiori Fi
loíofi, e Legislatori , Zalenco , Charcnda , 
A re hita . — Porfirio dice , che fubito che 
Pittagora arrivb in Italia , ebbe un uditorio 
di due mila perfone , alie quaü ei fpiegb le 
Jeggi della natura, della ragione , e della giu-
ñizia . 

Ei s adoperb ad adietar Je paíTioní della 
mente col mezzo de' verfi e de' numeri ; e 
fece un ufo di render 1'animo fuo compoüo, 
fuonando ogni mattina dell'arpa , e ípelTo 
cantando i pean i di Tálete . Vedi MÚSICA . -
Gl i efercizj del corpo facean puré una confi-
derabil parte della fuá difciplina. Vedi GÍN' 
NASTJCA , &c. 

La fuá ícuola diveníb cosí popolare , che 
le Citta ed i popoli confidavano i lor gover-
ni a' di lui difcepoli. — Alia fine, aggiugne 
Porfirio , avendo 1' invidia moífa quafi una 
fedizione contro di loro, fu ron o oppreffi ; e 
col decorfo del terapo , la lor dottrina, che 
avean fempre te ñuta fecreta, fu perduta \ fe 
n'eccettui alcune cofe diíficili, imparate per 
pratica, o quafi a memoria, dalla folla degli 
uditori : imperocchc Pitíagora non fe rifle mai 
cofa alcuna. 

Oltre la fuá pubblica fcuoia, ebbe Pitíago
ra un Collegio nella fuá cafa propria , cui 
chiamb xowo&m cecnobium j in qneíto v' era-
no due ordini o claííi di fcolari , i ^ n p i m , 
gli exoterici, chiamaíi anco aufcuítantei, egli 
taoúTipiKoi , o intrinfeci . — I primi erano 1 
novicj , e come in pro va \ i quai icnevanfi 
foito un lungo efame, ed a 'quaü s'impone-
va un filenzio di cinque anni, acciocche im-
paraífero la modeflia e i 'aíícnzione, ítcono.o 
che riferifee Apulejo ; ovvero, fecondo Cle
mente AleíTandrino , perché imparaflero ad 
afirarre le Joro raenii dagli oggeíti fenfibili i 
e fi avvezzaífero alia pura coníemplazione del
la Div in i ta . — Ifecondij erano cbiamf.t'¿f' 
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mñvi, perfc&, mathemaüci, e Pythagorici per 
eccellenza . Quefli foli venian introdotti ne-

jj arCani e nelle profondita delb vera difci-
plinaPittagorica. a. ,. . 

San Clemente oííerva , che queüi ordun 
corrifpondevano moho efaítamente a quelli 
che v'cran tra gli Ebrci : imperocché nelle 
fíuole de'Profeti v'eran due claffi, c ioé, i fi-
o ü u o l i de' Profeíi, ch1 eran' i fcolari ed i 
dottori o maeítri , ch' eran anche chiamati 
perfeíli ' e íra 1 leviti , i novizj o iyroms , 
che a vean i lor'efercizj d' un quinqucnnio , 
per modo di preparazione . Finalmente an
che fra i profeliti v'erano due ord im^ gli 
exoterici o profeliti della porta i e gi' t n tnn -

fici o perfctti profelyti , dell' alleanza . Egli 
aggiugne, eífere probabiliffimo, chePittago-
ra fteíío foffe ñato un profelito della porta, fe 
non dell' alleanza. 

Gale fi ñudia di provare chePittagora ap-
parb la fuá filofofia da quella degli Ebrei \ 
per tal uopo egli adduce le autorita di mol-
t i de' Padri ed Autori antichi , additando 
anche le veftigie e le marche della dottri-
na Mofaica , in diverfe parti della Piíta-
gorlca. 

Pittagora infegno , che Dio é uno; che 
egli é un eífere fempiieiffimo, incorruttibi-
le, ed invifibile , e pero da adorarfi folo con 
una mente pura , con fempliciffimi r i t i , e 
con quelli preícritti daluifteífo. — Laerzio 
oíferva, ch' ei credea 1'unirá , principio di 
time le cofe ; di la procedeano la dualita, la 
quaternita, &c. 

Ne'fuoi Colloquj cogli Egizj , egli imparb 
moltifTimi fecreti de'numeri ; a'quali tanto 
egli attribuiva , che fin tentó di fpiegare tut-
te le cofe nella natura per mezzo de'nume
ri . — In fatti , fu comune opinione degli 
antichi Filofofi, che le fpezie delle cofe ab-
biano 1' una ver 1' altra Ja natura e la rela-
zione de' numeri; e che i ' Univerfo e tutte 
le coíe in eífo, íieno ílate prodotte fecondo cer-
ti numeri, inerenti nella mente del Creatore . 
Vedi ARITMÉTICA . 

Quindi Porfirio oííerva , che i Pittagorici 
ftud'.arono la dottrina de'numeri con grande 
attenzione: poiché le forme incorporee , ed 
i pnmi principj delle cofe , cioé le idee di
vine , non fi potean porgere od eíibire con 
parole , eglino ricorrevano alia dimoilrazio-
ne per mezzo de'numeri ; e cosí chiaraa-
vanoJa ragione e la caufa comune dell' 
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imita, dell 'identitk, e dell'egualita, col no* 
rae d' uno. 

Pittagora in oltre infegno , che v i é una 
relazione od añinita tra gli Dei e Tuorao, e 
pero, che gli Dei avean cura dell'uomo. — I I 
che , ficcome dice San Clemente Aleílan-
drino, é manifeftamente prefo dalla dottri
na Criftiana della Providenza . Vedi PRO-
VIDENZA. 

Pittagora aíferi parimenti la metempfy-
chofi , o la trafmigrazione dell'anime ; e per-
cib l ' i inmortal i ta deli'anima ancora . Vedi ME-
TEMPSYCHOSIS . 

Infegno aítresi , che la vir tu é un'ar
monía &c. e che Dio , e per coufeguenza 
tutte le cofe , conílano d' armonia . Vedi 
ARMONÍA . 

PITTAGORICO Si/lema , tra gli antichi, fu 
Fifteífo, che i l fiíkma Copcrnicano íra i mo-
derni. Vedi SISTEMA . 

Fu cosí chiamato , per eífere ñatofoftenu-
to e coitivato da Pittagora e da'fuoi fegua-
c i ; non gia ch' egli 1' aveífe inventato , im
perocché é molto piu antico. Vedi COPERNI-
CANO S¡flema . 

P I T T A G O R I C O Teorema, o propofízione 
pittagorica, é la 47 del primo libro d'Euclide. 
Vedi TRIANGOLO, e IPOTENUSA. 

PITTAGORICA TetraBjs, Vedi 1' Articolo 
TETRACTYS. 

PITTAGORICO Á&aco . Vedi 1' Articolo 
ABACO. 

P I T T 11 , Giuochi . Vedi 1' Articolo 
PYTHTA. 

P I T T U R A , PICTURA, Parte di rappre-
fentare i corpi naturali, ed anche di dar loro 
un'apparenza di v i ta , col tratto di linee, e 
co'gradi di colori. Vedi COLORE, &C. 

La Pittura fi dice aver avuta la fuá origi
ne appreífo gli Eglzj: ed i Greci , che da lor 
la impararono, portáronla alia fuaperfezio-
ne \ fe crediamo a quanto é ílato feritto del loro 
Apelle, e del loroZeufi. 

1 Remaní non furono fenza maeüri digrir 
do in queft' arte , negli ul t imi tempi della 
Repubblica , c fotto i primi Imperatori ; 
ma Finondazione de'Barbari , che rovinaro-
no 1' Italia , diventb fatale alia Pittura , e 
quafi la riduífe ai fuoi primi elementi. T u t -
tavolta in Italia f u , dove queft'arte ritornb 
al fuo antico onore ; e nel principio del X V . 
fecolo \ quando Cimabue applicandofi al 
pennello, trafportb i raiferi avanzi dell'ar-
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te da uno o due Greci pittori , nella fuá 
Patria. 

Egü fu fecondato da'Fiorentini : i l primo 
dhe vi acquiílü qualche riputaiione, fuGhir-
landaio , maeftro di Michel Angelo ; Pietro 
Perugino , raaeftro di Rafa ele Urbinate ; e 
Andrea Verocchio, maeüro di Leonardo da 
V i n c t . 

Ma gl¡ fcolari forpaffarono di gran lunga 
iMae f t r i ; eglino non folo ofcuraronoquant' 
era ftato fatto avanti d'eíTi , ma portarono 
Ja Pittnra ad un íegno 5 dal quale ella é ita 
fempre dappoi declinando. 

Egüno non promoíTero gla la Pittma fol 
per me27o dcllc lor proprie eccellcnti opere j 
ma cogli allevi che fi fecero in gran numero, e 
colle fcuole che fermarono. 

Angelo in particolare, fondb la fcuola di 
Firenze; Rafaele la fcuola di Roma; c Leo
nardo la fcuola di Mi lano ; a che fi debbe ag-
giugnere la fcuola Lombarda, ñabilita verfo 
1' iíleíío tempo , e che íi re fe coníidcrabilif-
fima fotto Giorgione e Tiziano , Vedi 
SCUOLA. 

Oltre i Maeftri I ta l iani , ve ne furon de-
gli altri di qua dalT A l p i , che non ebbero 
comunicazione con quelli d1 I ta l i a ; tali fu-
reno Alberto Durero , in Germania ; Hol-
bens 5 negli Svizzeri , Luca in üllanda ; ed 
al t r i in Francia e Fiandra ; ma V Italia , e 
particolarmente Roma fu i l luogo dove Parte 
venne praticata con maggior r iuft i ta; e do-
ve , di tempo in tempo, íorfero i piu grandi ed 
eccellcnti M a e ü r i . 
. Alia Scuola di Rafaele , fuccedette quella 

de' Caracci, la quale ha durato, ne'fuoi fco
lar i , quafi fin al tempo prefeníe , in cui i 
Pittori Francefi , per la munificenza del dif. 
Re Luigi X I V . par quafi che íieno in i (lato 
di gareggiare con quelli di Grecia od ' I ta l ia . 
V i ha inParigi due corpi confiderabili di pit
t o r i , l 'uno V Academia Reale della Pittura e 
delta Scoltura , V altro la Comunita de Pro-
feffori d i Pittura e Scoltura ^ & c . Vedi ACA
DEMIA . 

JL' arte della Pittura h divifa da Fresnoy , 
in tre parti pr incipaü; i' invenzione, i l di-
iegno , ed i l colorito ; a che v'aggiungono 
alcuni la quarta , cioé la difpofízione . — 
Felibicn divide la Pittura in compofizione, di-
íegno, ecolorito. 

M . Teflling , pittore del paííato Re , la 
áivids con maggiore accuraíezza , nel dife-
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gno , nella proporzione , nell' efpreíTione 
nel chiarofeuro, ncU'ordinamento, cnel Q¿ 
lor í to; a cui i l fuo traslatore Inglefe aggiu] 
gne la Profpettiva. Sotto ciafeuno di quefli 
capi, egli ci da le rególe ed i fentimenti de' 
migliori maeñri ; i l che pub vederfi fotto ¡ 
lor proprj articoli in queño Dizionario, Di-
S E G N O , P R O P O R Z I O N E , E s P R E S S I O N E , C H r A R 0 . 
SCURO, COLORIRÉ, &c . 

^ La Pittura é di varié fpezie, perrlguardo 
a'materiali che fi adoprano ; alia materia, fulla 
quale fono applicati; cd alia maniera diap-
plicarli . — D i qua vengono la Pittura a 
olio ; a frefeo ; ful vetro ; in fmalto; in 
miniatura. 

PITTURA , o Dipingere a olio . V arte di 
dipingere a olio fu ignota agli antichi; efu 
un pittore Fiamingo , Gio^anni van Eyck, 
o di Bruges, che primo la feoperfe e la mife 
in pratica nel principio del X I V , Secólo ; fin 
a l u i , tu t t i i pittori lavpravano a frefeo, o con 
colori a acqua. 

Quefta fu un'invenzione di fommo vantag-
gio per i 'arte; poiehé col fuo mezzo , i co
lori d1 una Pittura fí confervano molto piu a 
lungo e meglio, e ricevono un luftro ed una 
dolcezza, a cui gli antichi non poteana ar-
rivare, di qualunque vernice che íi ferviífero 
per coprire le loro opere . 

Tut to i l fecreto folamente confifle nel ma-
cinare i colori con olio di noce, o con olio 
di femi di l ino: ma fi dee confeítare, che la 
maniera di operare o impaflare e molto diffe-
rente da quella a frefeo, o con acqua ; a ca-
gione che 1' olio non fi fecca cosí prefto ; i l che 
da al pittore i ' opportunith di toccare c ri-
toccare tutte le parti delle fue figure, tante 
volte quante gli piace : cofa impraticabile, nell' 
altre ípezie di Fittura. 

Le figure paritnenti fono qui capacidipiu 
forza e arditezza ; conciofiaché i l ñero diven
ta piía ñero quand' é macinato coll' olio , 
che quando coli'acqua; oltre di che tutti 1 
colori , meichiandoli meglio aífieme , fanno 
i l colorito piu dolce , piíi dilicato e grato 
all ' occhio; c danno un'unione edunatene-
rezza a tutta Topera , inimitabile in qualunque 
deH'altre maniere. 

La Pittura a olio fi fasu i mur i , ful legno» 
ful canavaccio , fuile pietre , e su tutte le 
forte di metall i . 

Per dipingere fopra un muro — quando eg'1 
é bea afciuttoj gli fi dan due otrelavagio-
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pí con olio bóllente i fin a tanto che i l get-
to o la calcina refti ben unta, e non imbe-
va píu. Sopra, v i fi applicano deíiccativi , 
cioé geíTo o creta bianca , ocra roíTa^, od 
altre crete incorpórate in grado unpo'grof-
fetío o duro . Quando é ben feceo qucfto 
primo í l ra to , vifidiíegna oabbozza íl íbg-
eetto; ed alia fine fidipingetuíto; meíchian-
do un poco di vernice, coi colorí, per rifpar-
miar i l verniciamcnto dappoi. 

Altrí , per fortificare meglío i l muro con-
tro 1' umidita, lo coprono con un getto di 
calcina j di polvere di mar rao , o con un ce-
nienío fatto di ícgole sbattute in polvere c 
incorpórate con olio di lino j ed alia fine 
preparano una compoíizione di peceGreca, 
di maftice , c di vernice fpeíía , bolliti in
fierne j cui applicano calda fopra la prima 
mano o intonacatura j quand'é fecca , vi fíen-
dono fopra i colon , íiccome fi é de í to . 

A l t r i in fine , fanno la lor intonicatura 
con calcina, cemento di sególe, ed arena ; e 
quando é afciutta ve n'applicano mi'altra di 
pura calcina, di cemento, e di fchiuma di 
ferro ; che ben sbattuti e incorpora ti con 
bianchi d'ovo ed olio di l i n o , fann' un in-
tonico eccellente. Quando é fecco , vi íl ap
plicano i colori. 

Per clipingere fu l legno — Sogliono daré al 
fondo uno llrato o íuolo di blanco tempe ra
to con colla; o applicare Folio fopramento
va to : i l refio fi fa come nella Pitiura su 
i muri 4 

Per dipingere fulla tela , o f u l canavac-
c h . — Difteodefi i l canavaccio fopra un tc-
lajo, gli íi da una mano di colla ; quand'é 
afciutta, v i palian fopra con una pietra po-
inice a ffine di cguagliare e l i fe i a re lo ftrato , 
e lévame i nocchi. Col mexzo della colla le 
piccole fila ed i peli fi unifeono o Üringono bene 
alia tela, ed i piccioli buchi fi otturano, cosí 
che non vi pub paífar colore * 

Quando la tela éafciut ta , v i ftendonodeir 
ocra, che é una térra naturale, ed ha corpo ; 
alie volte mefehiando con eíTa un poco di 
cemfa per farla feccare pih prefto. Quand'é 
fecca vi fi pafla fopra colla pomicc, per l i -
fciarla * 

Dopo cib , qualche volta v i fi aggiugne 
un fecondo ftrato comporto di ceruiía , e 
di un poco di ñero di carbone, per réndete 
íl fondo di un color cinéreo 5 oíTervando , 
ln ciafcuna maniera di porvi piü poco eo-
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lore che fia poífibile ; affinché la tela non 
íi rompa , ed i colori , quando vi fí faran-
no fopra dipinti e diñefi , fi confervino 
meglio* 

In alcune Pitture di Tiziano e di Paolo 
Veronefe troviamo, che eglino facean i l lo
ro fondo con acqua, e v i dipingean fopra a 
o l io ; i l che molto contribuiva alia vivacitk 
e frefehezza delle lor opere : imperocché il 
fondo d' acqua, imbevendo V olio de'colori , 
l i lafeia piu bel l i ; l 'ol io fteífo levando moho 
della lor vivacirá,. 

Si dee percib adoprare piu poco olio che fi 
pub, fe fi vuole che i colori fí mantengano 
frefehi : per tal cagione alcuni l i meíchiano 
con olio di afpido, che fvapora immediate, 
e che pur ferve a renderli maneggevoli al 
pennello. 

Per dipingere fopra le pietre od i metalli , 
non é neceífario applicar colla , come fulla 
tela 5 bafta aggiungervi un leggiero ftrato di 
colori, avanti che abbozziate i l vofiro difegno; 
e né pur cib fi fa fuile pietre, quando defide-
rafi , che i l fondo appaja, come su certi mar-
mi di colori firaordinar;. 

T u t t i i colori adoprati a frefeo fono buo» 
ni a o l io , eccetto i l bianco dí calcina e di pol
vere di marmo. Vedi COLORÉ, 

Quelli che principalmente s1 adoprano, fo
no la cerufsa , i l giallo, Torpimenío, i l piom-
bo ñero, ilcinabbro, o vermigiione, la lac
ea , le ceneri turchine e v t r d i , F indaco , i l 
negro fumo, Favorio bruciato, ed i l verdera-
me, &c. Vedi la preparazione, &c. di cía» 
feuno fotto i l íuo proprio Articolo , CERUSS A , 
ORPIMENTO , VERMIGLIONE, LACCA , I N 
DAGO, &c, 

Quanto agli o l ] , i migliori fono quelli d i 
noci , di femi di l ino , di afpido, c di tremen
tina. Gli olj diífecativi, o chefí feccano, fo
no un olio di nuce bollito con litargirio e fan-
daraca, altri con fpirito di v ino , maftice, e 
gomtna-lacca. 

Per avere una vernice che fi afciughi pre
ño , fi mifehia dello fpirito di vino con tremen
t ina . Vedi VERNICE. 

PITTUR A co' colori a acqua . Vedi CO
L O R I R É . 

PITTURA a frefeo. Vedi FRESCO . 
PITTUR A a miniatura , Vedi MINIATURA <. 
PITTURA ful vetro. Vedi VETRO . 
PITTURA julio fmalto. Vedi SM ALTO . 
ViTIVKh a Mofalco. Vedi MOSAICO . 
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P I T U I T A , uno de'quattro amor i , che ñ 

trovano ne'corpi degli anima!} ,da'quali comu-
nemente fi fuppone che dipenda il loro tem
peramento . Vedi UMORE , e TEMPERA
MENTO . 

La pituita, chiaraata anco/Zeww¿*, cpro-
priamente la piu vifcofa e glutinofa parte del 
íangue , feparata nelle glanduie piíi grandi , 
dove fono maggiori le contorfioni odanfrat-
t i delle arterie , e dann' i l maggior ritardo 
alia velocita del fangue ; come nelle glan
duie intorno alia bocea ed alia teíta . Vedi 
SECREZIONE, CFLEMMA . 

La claífe de' Flegmagogbi , come la man
ila , fi crede che purghi la pituita. Ve
di PHLEGMAGOGO j PURGATIVO ,. MAN-
NA , & c . 

I medici dan diveríí epiteti alia, pituita r 
fecondo le fue condiiioni o qualita come di 

faliña y vitrea.)' gypféa , acida &c. —• pi
tuita fi crede che ira 1' umor che prevale nel
le perfone íredde, pefanti, lente , inclínate 
al ferio-, cd allo ftudioi ficcome labile pre
domina m quelíi che fono inclinati alia guer
ra , &c. Vedi FLEMMÁTICO . 

La pituita che fí fcanca alie narici , é fe-
parata nella membrana che fodera le cavita 
del nafo-, deJle guanee 9 &c.. Vedi M u c o j 
© NASO I 

I I fuo ufo é di mantener quefía membra-
ma mórbida , e difenderla dalle ingiurie de* 
eorpi e Arañe i , fpezialmente da quelle dell' 
aria , che per. tola paífa neil' inípirazions 
«uand5 é, ehiufa la bocea . 

P I T U I T A R I A Glándula y é una glándu
la nel cervello y alquanto difficile a vederfr» 
íenza rimoveria dal fuo luego .- •— Vedi; 
Tav. Anat. ( Angeiol..) fig.r. Hr.ó. Vedi anco 
CERVELLO 

Eü' é della mole di un pifello grande y 
B e l l a fella delf os fphenoides, íbtto i ' infun-
dibulum , con i l quale comunica j riceven-
done una l infa, od un fugo, che T infundir 
bulunr diriva dai piexus choroides; e dalla 
glándula, pineale; e da quclla linfa la glán
dula fteffa prende i l fuo nomc- Vedi GLÁN
DULA , &c. 

Ella altresl filtra un fugo da sé : feparan-
do dal fangue un liquor blanco foí-tiliíiimo, 
€ per quanto pare, alfa i fpiritofo . Vedi SPI-
UITI . . — M . Littre oíferva un feno, o r i -
cettacolo di fangue , che tocca querta gian-

j , e. che raeste. in. cifa riel fíto del coa-
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tatto , cosí che la glándula flaíTi m parfe 
nel fangue. — Quefto , fecondo 1'Autorms. 
deíimo , fa 1' uficio di un balneum marise 
mantenendo alia glándula il grado di calore ne-
ceflario per compiere le fue funzioni. 

Queda glándula fi trova in tutt i i quadru-
pedi , ne' pefci e negli treceili , egualmente 
che negli uomini . — M . Littre da un efempio 
d'una tediofa raalatia, e morte alia fine, ca-
gionata dairoílruzione cd infiammazione deüa 
glándula pituitaria. 

P I V I A L E . Vedi PLUVIA LE. I l F i v i a k h 
un ornamento Eecleíiaílico, che fi fuol portare 
dai cantori e dai fotto-eantori, quando fi uffi.-
xia folennemente .• Vedi CANTORE . 

Egli fi porta parimenti dai Vefcovi del!» 
Chiefa Romana e da altrr Ordinarj : giágne 
dalie fpalle fino ai piedi. 

I l PIVIALE di San Martino , fu una re
liquia , aaticamente in grande filma t-ra i 
Re Franeefi , che lo poctaváno ieco alia guerra 
per loro ílendardo 

P I U M A , Pluma , quella parte negli- uc-
eelli che 15 copre; e per merzo di cu i egli-
no fon re 11 atti a volare. Vedi ALA,-VOLARE 
Vedi anche UCCELLO r 

Le piume fann' uta capo confiderabile nel 
eommereio , particolarraente quelle dello ihui-' 
zo , deli' airone del̂  cigno ,• del pavone 5̂  
deli'oca, &c.. per penne da ícrivere , per or-
namenti del capo , pesriempir k t t i , &.c. Veáh 
PiUME y. & pENN A .. 

Alcuni de'piu moderni Maturaíiñi voglio-
no che le piume fien'utra fpezie di piante ?! 
perocehé hanno i due gran caratten deVege* 
tabilí ,• &c. crefeono , e non hanno lenfo 
Aggiungono, che 1'incremento delle piumf 
non fi eompie con minor arte o appavatov 
che qucllo delle piante; e ch'elleno ne han-
no tutte le partí effenzjali o carattenfiiehe 5. 
come una radice, un gambo ,. de'rami , edel' 
le fogiie. Vedi PÍ ANTA . 

A l t r i credono che le piume fieno fugliuc^; 
celli', quel che le fogiie fono fugllalberi-. Vedv 
FOGLIE., . 

A l t r i fembra che piu- alia natura s'appreí--
fino,. nel fare le piume , efíer-e quello che fon 
g!i peli fugll altri aniraali. Vedi PELO , ^ 
GAPELLO. 

Al t r i prendono le piume per una fpezKS 
di ZOO/ÍÍ/, o piante-an-imali; fiecome é iHe' 
to nell' útero . Pe re 10, nelle piume y fpeziai-
mente fuelle degli uccclli noncoperti ancoc-



Hí penne , 11 gambo , o Ja canoa , trovad 
piena di fahgue j dal che fi argomenta, che 
vi fia qualche nodo umbilicale, per merzo di 
cui i l primo rudimento della/?/^wa era connef-
fo alie Pbre ettreme , cioé alie vene cd alie 
grteric del i ' uccello . 

In fatti, le piume pajono foltanto produ-
xioni ed efpanfioni delle ultime eftrcme fl-
brille della cute ; e pe re i 6 , al levaríl vía 
¿ella cute, le piume fi ftaccano parimenti: 
appunto come le fogHe ed i l frütto feguo-
noj guando íi Icortecciaun albero. Aggiu-
gni , che le piume egualmente che i peli , 
dírivan foor da'pori nclla cute; i quai po-
ri non fono mere aperture , o foramina , 
nía una fpeiie di vaginule , tefí'ute delle fi-
bre della pelle ; che terminano negli ofeu-
l i , od anaílomoíi delle fibre interne della 
pluma. 

I I Sig. Derham offerva, che le piume fo
no un affai cómodo veítito per Ii abitato-
ri deli' aria , e non folamente una difefa 
centro T uraidíta ed i l freddo, ed un mez-
zo per fcaldare ed allevare i pulcini , ma 
appropriaíiffime per i l voló ; al qual fine 
fono pofte con diUeato artifizio ed ordins 
fopra i l corpo , per farlo agevoireente varear 
raria-, fituate e íchierate per tuíto diííinta-
mente dal capo fin alia coda con un ordine'uni
forme : cosí che eííendo nettate e conciate con 
«na materia untuofa , fepkrata in una glándu
la appoft», e depofitata in un faceulo dolió 
iv i pofio a tal uopo; porgonp un paflaggio 
faei'.e per Paria, egualmente che una barca 
ben acconciata, ed unta per í ' acque . Sen-
za quefta dilicatezza d'artifizio , e di pofi-
7,¡one , elleno farebbonfi fácilmente feompo-
íle e feompigliate j averebbono raccolcadelT 
aria, e farebbon divenute un obke al paífag-
gio del corpo. 

La maggior parte delle piume íende veifo 
alF tndietro, e. fono fchierate Tune fopra 1' 
altre con método efatto , ármate di peluria 
calda e mórbida attacco al corpo; e faite piu 
forte-mente , e pin curi oía mente un i te , at
tacco ali' aria . Ál qual fine 1'apparato" che 
la natura ha fatto , e Tinfiinío ch'ella ha dato 
agUuccelli di nettare o conciare ed un ge re 
k lor Piume fono raaravigliofi . Vedi 
OLIO . 
... ^ meccanlfmo della Piuma é flupendo : 
íl fufo , o la cortóla é oltre modo forte , 

cavo di fottoj. ger la robuüezza e le^-
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glere^zaj e di fopra, non moho me no forte 
empiuta di un parenchyma , o midollo ; íicché 
le piume fono egualmente e fo r t i , e leggiere . 

Ma le fila e V intrecciatura od i l teífuto 
della parte flefa dell' ala, fono di un artifi-
zio incomparabile . V i fi pub oífervare tra 
1'altre, queíte due cofe: í\ Che gli orli del
le fila ellcriori e firette della barba íi curva-
no ve río aU' ingiu, laddove quelli delle in
terne e pin larghe fi curvano verfo al l ' insíu 
Per queíto mezzo le fila s- attengono forte-
mente infierne; fono ílrette ed unite quando 
Tala e dillefa, di maniera che niuna piuma 
perde nulla della fuá forza o deirimpreííiooe, 
ch'ella fa nell'aria. 2. Si pub oíícrvare una 
grand'arte t á una maggiore efattezza nella 
maniera onde le Piume fon tagliate nel lor 
orlo . Le interiori van giü riílrnigendofi , e 
terminano in punta verfo la parte fupenore 
dell'ala; 1' ellcriori fi riílringono per un ver
lo contrario , dalla parte fuperiore dell' ala 
verfo i l corpo , almeno in molti uccelli í 
Quelle de! mezzo deli' ala avendo una bar
ba per tutto eguale , non fono tagliate in 
isbieco . Di modo che T ala , o difiefa f 
o ferrata, é fempre difpofta e tagliata cosí 
puntualmente, come fe foífe itata lavorata col-
le forbici * 

M . Derham ha diverfe nnove oíTervazioni 
íopra i l mee can i fino delle fila, e del teífuto 
ex della barba delle piume , fecondo che íl 
prefentaoo al microícopio ; con che s ' i l lu-
ílra eccellentemente la flupenda cura ed ac-
curatezza del Creat-ore in una cosí p i ce jo
la parte. 

La barba non confia gia di una fol a mem
brana continua , imperocché allora quefia-
membrana , rotta una volta, non fi nmet-
terebbe in ordine che moho difficilmente j 
ma ella é compofta di quantua di laminet-
te , o di fila fott i l i e dure , che parteeipan 
della natura di un picciol tubo di penna . 
Verfo i l gambo o la canna ( fopra tutto nel-
le groífe Piume deli' ala ) quefie lamineíte 
fono piu larghe , &c. e fcavate nelia loro-
larghev7.a in femicircolo ( Vedi Tav. Iftor, 
Nat. fig, 3, 4. e 5.) ; il che contribuilee 
moho alia loro forza, ed a ftngnere ed uni
ré alíai meglio quefle laminette, Tune full* 
altre , quando V ala sbatte l ' aria . Verfo la* 
parte fuperiore della pluma , que fie lamine 
diventan fottilifiime , e terminano in punta r 
Nella parce interiore , fono lo t t i l i e íifcs $ 

t m 
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c la loro eílremita fi divide ín due partí , 
guernite di piccoli peli: ciafcun lato avén
elo una dififereote forta di peli . Gli uní fo
no larghi alia lor bafe; la lor meta fuperio-
re é piti minuta e barbuta . Coteíli peli 
barbuti da una parte delle lamine hanno 
barbe diritte , ficcome rapprelentafi nella 
íBg. 4. Quelli dall'altra , ne hanno di adun-
che o curve ad una banda della parte minu
ta de'peli o deíla feta, e ne han di dirit
te dall'altra banda. Quede due forte di pe
l i fono rapprefentate, nella fig. 5. .non fer-
Tati , ma fcoíiati gli uní dagli altri , nella 
maniera onde crefeono all' eftremita della la
mina , e come fi veggono ingroíTati col mi-
crofeopio, Nella Piuma , le ba»be uncinate 
di una lamina fono fempre coréate appieflb 
barbe diritte della lamina vicina , e per co-
tal mezzo s' aggavignano , e s' aitengono 
bene Tune a i r a l í r e . É fe accade chela bar
ba della Piuma fi difordini, queüo maravi-
gliofomeccanifmo da facilita ali'uccello di r i -
comporla e raíTettarla. 

PIÜME , tutte le penne od i l veílito de-
gli uccelli . Vedine qui fopra i i loro meccanif-
mo , art. PIUMA . 

PIUME , nella Falconeria , piíi partico-
larmente dinotano le penne che fono foíto 
Tala di uno fparviere. Vedi SPARVIERE, e 
FALCONERIA. 

PIUMA, oF/wweíí^ ,nel la Botaniea . Vedi 
PLUMULA . 

P L A C A R D , o PLACART , PLACAERT , 
nn termine forafliere , frequente nelle Gaz-
zette , e íignifica un foglio di carta , diftefo 
ed attaccatoad un muro , o ad un pilaftro. — 
Gl i ed i t t i , le regolaxioni ^ &c. fi pubblieano 
per mezzo di placar d i . 

La parola placard s'ufa anche per dinoía-
re un libello . In Roma , fpeífo fi affiggo-
no di noítc alia ftatua di Pafquino de' pía-
cardi , o cartelli con tro i l Ponteficc . Vedi 
PASQUINATÁ . 

P L A C E N T A , nell' Anatomía , unamaífa 
molliccia rotondetta , che trovafi nell' útero 
di una don na grávida \ in caí gli antichi 
eredevano, che i l fangue fi purificaífe e pre-
parafle per lo nutrimento del feto . — Vedi 
Tav.Anat . (Splanch. ) fig. i ó . Wt.aa . Ve
di anco FETO. Percib la chiamavano anche 
hepar uterinum, i l legato delT útero , come 
s'ella faecífe 1'ufizio di un fegato nel pre
parare il fangue. Vedi FEGATO . Eli'é chia-
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mata da'Moderni ^ c c ^ , q. d. ftlaccíaía 
dell' útero , perché eü'é in forma di una ftiac* 
ciata, o focaccia . 

La placenta fi fuppone da alcuni t fie re 
folo una maífa di fangue coagúlate ; impe-
rocché nel premerla , ftrignerla o lavarla , 
ella fi difeioglie *, ed i l fuo vero e real 
ufo efiere , fervir quafi di guanciale , do-
ve pofino i vafi ombilicali . Vedi OMBI-
LICALE . 

La fuá figura non é diíTimile da quella di 
un piatto fenza orli o margini; e la fuá c(le
ía tre quartl di un piede , e qualcbe volta 
un piede . EH' é rotonda , e generalmente 
concava e conveíía 6 La parte convcíía s'at-
tiene all' útero , ed é ineguale , aven do di* 
verfe protuberanze e foífette , con che fa dell* 
impreífioni, e ne ricevedaü'utero medeíimoí 
I I fuo fito nelTútero, checché alcuni prcten-
dano, é incerto . 

Nelle donne, falvoché iñ cafo di gernellij 
&c. vi ha una fola placenta . Ma general
mente i l numero d' elle corrifponde al no-
mero de1 feti . — In alcuni bru t i , fpecial-
mente nelle vacche, e nelie pecore , fono 
aífai numerofe , alie volte fifi a quafi cen-* 
t o , anche per un feto folo ; ma fono pís^ 
cióle , e raífomiglianti a tante glandule me-* 
diocri conglomérate» 

Dalla banda cííerna o concava, che parí-
menti ha le fue protuberanze , benché coper-* 
te di una lifcia membrana , efeono i vafi 
ombilicali , che fono in gran copia 
buiti per tutta la foftanza di eíía. 

Alcuni anche s* immaginano che quefli 
parte non fia fuorché un píexus delle vene 
e delle artería , per le eui eíkemita , che 
mettono ne' lati de' vafi ipogaílrici, íi com
pre la circolazione tra la madre ed i l feto5 
imperocché quella parte della placenta che 
s' attiene all ' urero , appar non eífer altro 
che i'eílremitadi di un infinito numero di 
piccole fila, che, nel parto, ftaccandofi daí 
pori ne' lati de* vafi fanguigni ipogaílrici , 
ne'quaíi s^erano infinuatej fon motivo del 
correré de'iochj , fin a tanto che l ' útero 
vien giíi cadendo o raccoglienclofí , o che i 
p o r i , per la naturale elaílkita de'vafí , fi con-
traono o riílringono apoco apoco. VediLo-
CHIA , CIRCOLAZIONE. 

V é una gran controverfia tra gli Áns-1 
tomici della Regia Academia di Parigi ^ f® 
ia Pincerna abbia akuna efterns íuníea j 

per 
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«*r cu i fi connetta al T ú tero . — M . Mary 
foíliene, che non ne ha, e che niuna cofa 
jtnpedifce i l paflfaggio del fangue della rmdre 
dair útero nella placenta , e di la al feto : 
Kella qual opinione é fecondato da M . Ro-
hauit. I Slgg. VieuíTens, e Winslow foíten-
oono i l contrario . In una delle Memorie 
dell' Acad. fi ítudia M . Rohault di moftrare, 
che hplacenta non é una partepeculiare, ma 
folo unaporxione della chorion condeníata , o 
ifpefiita. VediCHORiON. 

PLACITA , vocc Latina frequente nel-
]e jeggi e ne' coftumi d' Inghilterra . Ve-
di PLEA , ch' é la parola Inglefe che gli cor
rí Tponde . 

Originalmente , placita fignificava certe 
pubbliche affemblee, di íutti i gradi d' uo-
m i n i , nelle quali prefiedeva i l Re , e dove 
i grandi affari delRegno íi ventilavano e de-
liberavano. 

Queüe affemblee era no chiamate placita 
generalía'i perché generalitas univerforum ma-
jorum tam clericorum quam latcorum ibidetn 
conveniebat. — E di qua , i decreti, glior-
d i n i , le fentenze &c. di quert'affemblea furono 
anche chiamati placita. 

Sim. Dunclraenfis ferive , che fi tenevano 
ne'campi aperti, perché, dic'egli , nullam 
oportet regem in litteris affignare curiam , quia 
ubi rexjudicat in apeno , ibi efi curia fuá . Vedi 
CORTE , e CURIA . 

Alcuni voglioao che quefti placita gene-
ralia , e quefte emifi Regis ib Ó ero V iiUT-
fa cofa a un dipreíío che quel che in og-
gi chiamiam Farlamento . Vedi PARLA
MENTO . 

Anche le corti de'Lordi , o de' Signori 
vennsro quindi ad eflere chiamate , placita 
generalia y ma pih fpeffo curia generales ; 
perché tutt i i loro atbttajuoli e vaííalli era-
no obbligati a comparirvi . Vedi LORD , 
V ASSALLO , &c, 

Troviamo anche placitumnominatum, per 
diré i l giorno deftinato alia comparfa di un 
reo, per ivi fare la fuá difefa. Leg. Hen .L 
í . placitum fraZlum , cioé quando i l giorno é 
ícaduto. 

MUord Coke diriva la parola placitum a 
placendo quia bene placitare fuper omnia pía" 
cet : Per 

verita quetfa pare un'etimología af-
" i capñcciofa; altri pero con miglior ragio-
ne dirivano la parola dal Germánico platz o 
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dal Latino plateir , piazze , campi, o ftrade 
dove quefte affemblee originalmente fi te
nevano . 

P L A C I T A R E * , ne'libri antidi í di leggi, 
fignifica trattar caufe . Vedi TRATTAR Caufe^ 
e PLEADING . 

* Mos placitandi , ante conquefl'um , 
fuit corarn aldermanno, &proceribus, 
& eorum hundredariis, fe. baronibus, 
majoribus , melioribus , íenioribus & 
urbanis . Mifc. in Bibl . Cott. fub t i t . 
Vitellius. 

Quindi , placitator i un litigatore , o tratta-
torediCaufe, odAvvocato. —Ralph Flam
bare! viene commemorato, nei rempo di Gu-
glielrno IT. perplaciiator totius regni. 

P L A G A , o fia Efpofizione y ne'giardini , 
é I ' aípetto , o la fituaxione di un giar-
dino , di un muro, di una fabbrica , &.c. 
in riguardo al Solé , ai venti , &c . Vedi 
G l ARDINO . 

V i fono quaícro fpexie regolari di/?/¿J^i? , 
cioé I ' oriéntale , 1' accidéntale , la fettentrio-
nale , e la meridional^ : ma fi dee offerva-
re , che tra i giardinieri , quefli termini 
fignificano appunto i l contrario, a quel che 
fi prendono appreffo i Geografi . Vedi ORIEN
TE, &c. 

I Giardinieri infatti non danno i nomi di 
oriente , occidente , &c . ai íuoghi dove é i l 
Solé ; ma a quclli fopra i quali egli rifplende; 
e confiderano la maniera ond'ei lifplende, 
o quanto al giardino intero, o quanto ad aí-
cuno dc'fuoi l a t i . 

Se trovano che i l Solé nel fuo levare v 
e durante la prima meta del giorno, con
tinua a rifplendere fur una parte o lato del 
giardino o del muro; chiamanocotefia una 
plaga od efpofizione oriéntale , od un muro a 
oriente , &c. E fe i l Solé comincia a r i 
fplendere piü tardi , o finifee piü preño , 
quella non é una plaga vera e propria 
oriéntale. 

Per la fieffa ragione , chiamano 1' occiden
te , o ponente , quel lato , su cui i l Solé 
fplende nell' ultima meta del giorno , cioé 
da mezzodi a fera . E coerentemente , la 
plaga meridionale , é i l iuogo , su cui egli 
rifplende , da circa nov'ore della matt ina, 
fin a fera; o quello in genérale su cui du
ra piü a fplendere in tutto i l giorno; e la 
parte su cui rifplende meno, é la plaga fet* 

ten-
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tenmonale^ a qualunque ora ch' cgli comincí 
a daré, o finifca , e comunemente dalle 11 ore 
íino ad i . 

Tale é i l linguaggio de'giardinieri, rífpet-
to alie plaghe , o efpofizioni , e particolar-
mente quelle de'muri con che venghiamo 
a comprendere la fignificazione di quefta o 
di fimili efpreffioni , uíuali fra effi . — I I 
rnio muro a Levante fa miglior pro va , che 
i 'a l t ro aPonente. I miei alberi da frutto del-
la plaga Oriéntale hanno avuto piü pochi 
Tovefci che le míe piante Occidentali , &c . 
L'e plaghe, Oriéntale ^ e Merifüonale, fono « 
per común afsenfo de1 gíardinierí , le due 
principali ; ed hanno un' avantaggio confi-
derabiie fopra le altre. Una plaga Occiden-
tale non é moho inut i le , o ípregevole; al
meno elTé migliore di una Settentrionale, ch' 
e di tutte la peggiore . Ciafcuna ha i fuoi 
ínconvenient i . 

L* oriéntale , coralnciando cníferentemen-
te in difFerenti ílagioni dell'anno, e termi
nando vei fb me2zodi , foggetta gli alberi ai 
veníi di Nord-efl, o di Tramontana-Levan
te , i quali avvizzano le foglie ed i nuovi 
germogli o geni , abbattono i l fruíto , &c. 
oitre ch' ella ha poco beneficio di pioggie , 
che per lo piu vengono da Ponente . Puré 
l A . Lawrence giudica che i l muro alT Orien
tal plaga fia migliore , che 1' oppoño , o T 
occidentale per tutte le fpezie di frutti : 
non che ell'abbia piíi ore di Solé, o che vi 
íieno peculiar! virtudi ne' raggi orientaü , 
ma perché i raggi primi epreñi del Solé levan 
via piu per tempo le rugiade e gli umidori diac-
ciati o freddi della notte. 

M . Gentil raccomanda la plaga Oriéntale 
come la migliore per tutte le fpezie di pe-
íche ; aggiungendo che le pefche maturano 
piu prefto , vengono piu groífe , meglio co
lórate e di piu dilicato güilo , che in alcun' 
altra plaga : Ma M . Carpenter ritlrigne la 
regola alie forte di pefche primaticce e roez-
2ane : per le tardive ei fceglie la plaga Me-
ridionale , che é la migliore per tutt i i frut
t i tardi; a caufa che 1' influenza od azione 
<kl Solé é piü forte , e continua ivi piü a 
iungo. 

L'Occidentale, che fi computa da mezz' 
ora dopo le undeci fin al tramontar del 
So lé , é piü lenta o tarda a maturare i frut
t i degli alberi che v i fon efpoñi, dotto o 

dleci giorni ; ma ell' ha quedo vantaggfo 
che riceve poco danno dalle brine chelfi dis-
fanno avanti che i l Solé venga a daré ful 
frutto , e cadono come la rugiada , fenza 
nuocere ; cosí che quefta plaga é a propo-
íito per le meliache , per le pefche , per le 
pere^ e per le prugne. Ma ell ' é incomoda-
ta dai venti di tramontana-ponente nella pri
mavera , e dai venti autunnali , che buttan 
giü affai f ru t t i . 

La plaga Settentrionale ha men Solé che la 
Occidentale ; non ofiante ella non é fenza 
i fuoi vantaggi . Nelíe parti Settentrionali 
d' Inghilterra , poco al tro in queda plaga 
alligna , che perí , cerafe , e prugne . Ma 
nelle parti piü calde ella ferve per le me
liache , che han i ' avantaggio di continuar 
per piü lungo tempo , e piü tardi che in 
altra plaga , oltre 1' eífer libere dagl' in-
fet t i . 

La plaga meriáionale , compuíata da cir-
ca le ore 9 fin alie 4 , commendafi per 
le pefche , per le pere , per le uve e per 
le prugne. 

P L A G I A R I O , nella Fifiologia, un Au
tor ladro , o fia colui che trafuga od efpi-
la le opere d ' a l t r i , e le da fuoriperfue. 

Tra iRorflani, plagiarius era propriaraen-
te una perfona che comprava , vendeva, o 
riteneva un uomo libero per ifchiavo; cosí 
chiarnato, perché la legge Flavia condannava 
colloro ad plagas , ad eífere battuti . Vedi 
SERVO. 

Thomafio ha unTrattato, de Plagio litte-
rario ; nel quale cgli fpone le leggi e le mi-
fu re del diritto che gli Aut ori hanno su gli 
ícritti gli uni degli altri . —• Gl i Scritíori 
di Dizionarj , almeno quelü che tratíano 
d'arti e di feienze, pajono c-fenti dalle leg
gi comuni del meum , e tuum ; eglino 
non pretendono di fabbricare ful proprio 
lor fondo, né di banchettarvi a ípefe loro. 

Le loro opere fi fuppongono , in gran par
te , compofizioni d' altri : e quello che da 
altri prendono, lo fan dichiaratamente, e, 
come fi fuoi diré a ciel feoperto . — In 
fatti la lor condizione da ad eífi titolo e 
ragione fopra ogni cofa che poífa fervire 
al lor uopo ed intento , dovunque la tro-
vano; e fe rubbano ofpogliano, nol fanno 
in altra guifa , che come í' ape , cioé per 
la pubblica uti l i t^ . La loro oceupazione 

non 
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Kon é bottlnare , ma piuítoüo raccogllere 
contribuzioni ; e fe voi dimandate con quale 
autorita lo faimo , vi produrranno la pratica 
¿e'lor predeceíTori di tu t t i i fecoli c ditutte 

le Naz^on^ * 
P L ^ I N T , PLAINTE, ndla Icgge, i l pro-

odefibire qualche azione reale o per-
fonale' i'5 i t r i t i o . Vedi AZIONE. 

Quindi !a parte che fa q'utílo plaint , 
chiamafi P ^ m i f f , ^oh attore , o colui 
che fi quer€!a 0 " laSna &c- Vedi FLA-
INpLAINTE , negli antichi coftumi di Fran-
cfa , era una inchtefta o petizione , prefen-
rata al Re contro i Giudici delle Provin-
cie, e poí'cia contro i ballivi e fenefcialli ; 
per avere eglino negata giuÜizia , od aver 
data una fentenxa contraria alie leggi del re-
gno . Vedi REQUEST . 

Imperocché in que íeropi non v i era ap-
pellazione dalle loro decifioni: ma tutt i pro-
nunziavano giudizio perentorio: cosí che la 
plainte non era diretta contro la parte, ma 
contro i l giudice^ che fi citava pervederdi-
chiarata nuila la fuá fentenza. 

QueíV era quafi un fupplemcnto alia vía 
delle appellazioni , che allora era chiufa . 
Qucfte plaintes ne'Capitolari di Cario Ma
gno , fono chiamate biafphcmtx . Vedi AP-
PELLAZIONE . 

P L A I N T I F F , nella legge, colui che in
tenta l i t e , o dimanda e fi lagna, i n W a f f i -
fa, od un'azione perfonale i come in un azio-
ne di debito , di trafgreííione o torto , ed ingiu-
r i a , &c. VediAziONE. 

ÜPla in t i f fé oppofto z\Defendant. Vedi l ' 
Articolo DlFENDENTE . 

P L A N E T A R I O , eso che fi riferifee ¿ F i a -
m i . Vedi PÍA NETA . 

Iñ quefto fe ni o diciamo, i raondi p lañe-
tarj , gl i abitatori planetarj , &c. Huygens, 
e Fontenelle recano diverfi probabili argo-
nienti, in favore della reahta, de'mondi pla-
netirj i degli animali, delle piante, edegli 
«omini ne'pianeti, &c. — I I primo nel íuo 
^O2MO0EOPO2 , ftve de tenis calejttbuí ; 
^ ^condo ne'íuoi dialoghi jur lapluralué des 
Condes, 

Sifama PLANETARIO, é i l fiftema , o F 
aggregato d*'pianeti , primarj e íeeondar) , 
ene fi movono nclle loro nfpettive orbite, 
attorno del lor centro comune, i l Solé. V«di 
M i m SISTEMA* 

Tom, V I , 
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Vedi OÍTPLANETARIE , nella Crcnolosia 

O R E . 
Giorni PLANETARJ. — Tra gli antichi , 

la fetnmana era ripartita fra i fette Piane-
t i ; ciafcun Piancta avtndo i l fuo giorno . U 
appariamo da Dione Caffio e da Plutarco , 
Sympof. I.4. q, 7. Erodoto aggiugne che gl i 
Egizj furono i pnmi a feoprire qual Dio , 
cioé qual Pianeta prefiede fopra ciafcun gior
no, di cui erano, appreíTo quel popólo , diretto-
ri iPianeti . E di qua é , che nella maggior 
parte delle lingue Europee , i giorni della 
Settimana fono tuttavia denominati da'Pia-
neti^ Sunday, ( neU'Ioglefe ) cioé giorno del 
Solé, Monday , giorno della Luna , o Lunedi y 
& c Vedi SETTÍMANA . 

PLANETARJ ¿Inm , i periodi di tempe „ 
in cui i diverfi Pianeti fanno le loro rivo-
luzioni attorno del Solé, o della t é r r a . Vedi 
ANNO, RIVOLUZIONE, &c. 

Siccome dal proprio rivolgimento del Solé , 
1'anno Solare prende la fuá origine; cosldai 
pvoprj rivolgimenti degü altri Pianeti attor
no della térra, altrettante forte d'anni pro-
vengono , cioé 1' anno Saturniano . che é 
defimto per 29 anni Egizj , 174 ore , 58 m i -
nuti , equivalente , in numero rotondo , a 
30 anni Solar). — L'anno Joviale, che con
tiene 317 giorni 14 ore, 59 minuti . L 'an
no Martiale , che contiene 321 giorni , 23 
ore, 31 mint i t i . — Quanto a Venere e Mer
curio ; ficcome i loro anm , quando fi cal-
colano in riguardo alia térra , fono quafi 
eguali all'anno Solare; piü uíualroente fiüi-
mano o calcolano dal Solé , vero centro de' 
loro moti : nel qual cafo 1' anno di Venere 
é eguale a 224 giorni 16 ore , 40 rainuti: 
quelio di Mercurio a 87 giorni 23 ore 
14 minut i . Vedi SATURNO, GIOVE, MAR
TE , ¿kc. 

PLANETARJ Oro/oí^, quelli su'quali fono 
inferitíe le ore Planetane, Vedi OROLOGIO 
Solare) e OR A . 

PLANETARj^f/Wmt/, i quadrati de¡ fette 
numeri da 3 fio a 9 úifpolü mágicamente . 
V ed i M A G I CO Quadrato . 

Com. Agrippa, nel fuo famofo libro del
la Magia, ha data la coíiruzicne tíei fette 
quadrati planttarj : M . Poignard , Canó
nico di Bruífeíles , nel íuo Trattato de' 
quadrati fublimi , á \ nuovi, faciii , e ge-
neraii metodi per tare i fette quadtati/Va-
netar) , e tut t i gl i altri lin aii' lufinito , 

G g g per 
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per via di numcri in tutte le íotts ja»-
gr£ffio,ni. 

P L A N I F O G L I F ioñ . Vedi F Articolo 
F io RE , 

P L A N I M E T R I A , quella parte di ge ora e-
tria che ¿onfideri le linee e le figure pla
ñe ; fenza punto confiderare le alte-zze , o 
profondita . Vedi GEOMETRÍA ; Vedi anco 
LINEA ^ e FIGURA . 

La Planimetria é particolarmente r iüret-
ta alia mifurazione de' piani , o delie fu* 
perfizie ; in oppoíizione alia jlereometria , 
cioé alia raiíurazione de'folidi . Vedi M I -
SUR ARE, 

'L^\Planimetria^ o l'arte di ni i furaré |e fuper-
üzie ed i piani delle cofe, fi efeguiíce con 
fquadre, o quadrati di rniíurc Junghe, di piedi, 
di poll ici , di canne, di pertiche, & c . cioé 
con quadrati i cui lati fono un pollice, un 
pkde , una canna , una pertica , &c . cosí 
che 1' arca od i l centro d' ogni fuperficie , 
diciamo eíferfi í rovata , quando fappiamo 
quanti pollici r piedi, &c. quadri ellaconíie-
ne.. Vedi-AREA, & c . 

PLANISFERIO, una projezione, o delinea-
zione dellasfera ede'diverfi fuoi circoli , fopra 
un piano: come * fopra la carta o í imil i . Vedi 
PIANO , SFERA , e PROJEZIONE . 

I n quefto fenfo, Je mappe o cartede'cie-
l i e della térra , fulle quaü fon moñrati i 
meridiani, e gli altri circoli dellasfera, lono 
detti PlanisferJ, Vedi MAPPAMONDO. 

PLANISFERIO, qualche volta é coníidera-
to come un íílrumento i^ íhonomico, ufato 
nelT oífervare i moti de'corpi celefti j cgli 
confia di una projezione della sfera celelle 
fopra un piano ; che rapprefenta ie ñelle 
le cofiellazioni , & c . neilc loro proprie f i -
íuaz ion i , diilanze, &c. T a l e é l 'Añrolabio, 
che é u n n o m e comune per tutte le projezioni 
í imi l i . Vedi AsTROLABio, &c. 

I n tu t t i i planisferj , V occhio fi fuppone 
cífere un punto che guarda tutt i i circoli 
della sfera, e l i riferifee ad un piano, fopra 
i l quale la sfera é quafi appianata o fchiacciata. 
Quefto piano chiamafi i l piano della Projezio-
ée; Vedi PIANO,, 

I I piano profpettivo é folaraente un "pia
no di projezione podo tra ] ' occhio e i'og-
getto, cosí che contenga tutt i i punti che 
i diverfi raggi t i ra t i dairoggettoali'occhio 
v'imprimono {Vtá i l? i ANO Profpettivo). •—. 
Ma piamsferj od aílrolabj, i l piano della 
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projezione é pofto di la daH' oggetto , ^ 
é la sfera . — 11 piano della projeziüne é 
fempre alcuni de' circoli della sfera . Vedi 
ClRCOLO, 

Tra i* infinito numero áe planisferj che í 
diverfi piani di projezione, e le diverfepo. 
íizioni delTocchio, poífono f mminiflrarc 
ve ne fono due o tre che fono ílati prefe* 
ríti agli altri . — Ta l i fono quelü di To-
lomeo , ove i l piano della projezione é pa-
rallelo all1 Equatore . —QueMp di Gemmi 
Frifío, ove i l piano di projezione é il colu
r o , o i l meridiano folftiziale, e T occhio ii 
polo del meridiano. -— Quello di Giovan-
ni di Royas, Spagnuolo , Ü cui piano di pro» 
jczione é un meridiano , e Y occhio poílo 
neli' afle di coteíto meridiano, ad una infinita 
di (lanza. QueíF ultimo é chiamato VAnalm-
ma. Vedi ANALEMMA, 

I l difetto comune di tutte queíle proje
zioni fi é , che deformano e alterano le fi
gure delle Coílellazioni, cosí che non éfacile 
paragonarle co' cieli \ ed igradi in alcuni luo-
ghi fono cosí piccoli che non danno adito 
all1 operazione. 

A tutt i quefli difetti ha próvido M . de 
la Hire in una nuova projezione, oplanisfe-
rio:, dove fi propone che 1'occhio fia fitua-
lo cosí , che le divifioni de'.circoli nefeano 
fenfibilmente eguali in ogni parte deli'Íílru
mento. -- I I piano della fuá projezione é quel
lo d'un meridiano. 

P L A N T A , nell1 Anatomía, la parte ínfi
ma , ola fuoía del piede dell'uomo ; coroprefa 
tra il tarfus, ele dita . VediPIEDE, 

P L A N T A G E N E T , nella Storia. dThghil-
terra , una giunta od un foprannome , por-
tato da molti de'noílri antichi Re . Vedi So-
PRANNOME , &C.. 

I I termine Plantagenet ha data infiniía 
briga ai Cri t ici ed agli Antíquarj , che noa 
hanno benc fiífata la lúa origine ed etimo-
jogia . — Si confeífa ., che prima egli ap-
partenne alia cafa d ' A n j o u , e fu portato 
fin al trono d'Inghilterra da Enrico I I . ove 
ia fuá poílenta mafchile confervollo fin al íetn-
po d' Enrico V I I . per lo fpazio di piu di 
400 anni^ 

Difputafi, chi fia flato i l primo che ab-
t i a tal nome portato. I piü de'noílri Au-
tori Inglefi conchiudono, che i l noílroEn-
f ico I I . P crédito dal fuo padre Goffredo V. 
Coate a Anjcu . figüuclc di fc!s9 V- R? 

* ' , di 



tícrufaíeramí , che morí nel 1144 • Tffi 
Cüefto Goffjedo vogliono che fia flato i l pn-
tóo del notne ; ed Ü noftro Enrico I L progenie' 
dí Goffredo peí via di Matilde única figlmola 

Emico I . i l fecondo. 
Ci6 non oílaníe i l Menagio non accorda5 

cBe Goífreddo' abbia portato quefto norne , 
edin íaíti 'ú veccfiio Annaliña d5 Anjou , 
J. Bourdigne, non io chiama mai cosí . — 
j l primo, aggiugne Menagio, al qua'.e egli 
día quelV appeliazione éGuffrcdo y terzofi-
aliuoio di que 11 o Goffredo V. 

Puré tal norefe debb'eííere molío, piu an-
(,/co, che alcuno di queiti Pnncipi, íe c\h 
che dice Skinnera della íua origine ed eti-

moíogia t vero». — QueíV Autore diee che 
t f cafa d̂  Anjou dirivb i l norne da unPrm-
cipe di effa, i l quale avendo uccifo i l fuo 
frateilo per godere del fuo Princrpato f ebbe' 
a penfirfene , e fece un viaggio in Terra 
Santa per efpiare ií fuo delmo $ difcipli-
fíandofi ogni nofte cotí una verga faíta della 
pranta di gineñra * genijia ¡ donde gil fu appo-
i o i ! fopranome di Flanía-genét 

Ora é certo che ií noítro GoíFredo fece' 
tí viaggio di Geruíalemme j- raa egli poí 
non uccife i l fuo frateilo * né vr ando per 
penitenza ,' tíia per afiiíiere i l Re Aróalrico' 
fao traíeilo.- — Cbi dunque puo eífere üa-
ta queíto Principe della Gafa d5 Anjou t 
Foríe Poico I V l E'vero ch' egli fpoíiefsóil 
fuo maggro'r frateilo Goffredo , e lo ferrb-
in pfigione , ma ilon io amjmazzb añzi 
Boürdigne oíferva f che fu di la libera-
Éo dai fuo figliuolo Goffredo V.' gia méri
to vaío „ 

In oltre quértó Foíco fece ún" viaggitf 
a Gerufalenfime r e ció con la mira a peniten-
za, almeno in parte: venghiarno aílicurati 
da Bouidigne ^ che il fece pér timorc de' 
giudixj di Dio e dell5 eterna dannazione 5' 
3 caufa délla grande effulione di farigue Cri -
ftiano , nelle molfe battaglie mortali nelle 
q,uali' egli era üato . ' — V annaliíta aggiu-
gne ch5 ei fece un íecondo viaggio j raa que-
fto fu' per ringraziare íddio delle fue b'ene-
ftttüzt f &c. A che poifiamo aggiugnere f 
CnePolco non fu wái chi&mdto Plantdgenet ; 
¿osi che quello che Skionero avanza ieríibra 
eífere una favola 

V i é un'altra comune opinione , la qluá-
le ñon par niente meglio fonda ta *, ed é que-

> che í\ nonáe d i Flantagmei fu eoiíiune 

3 ? L Á 41^ 
i t u t t í iPrincipi della Cafa d 'Anjou , dopo 
Goffredo V . laddove in fatto , i l norrie fu 
dato folamente a pochi ; e cib , íiccome é 
probabile per dirtinguerli dagli a l t r i . C o s í 
Boürdigne non rapplica mai ad alcun altroy 
che al terzo figliuo'o' di Goffredo V . e lod i -
íhngue coii quelf apoelía/jone degli altri 
Prineipi della medcii-n,. famiglia.' —Quan-
tur.que é certo , che fu anche dato al piíl 
vecchio frateilo ? Arrigo d' Inghiiterra, íic
come prima abbiam oííefvato. 

P L A N T A R I S , n t l f Anatomía , un rau-
fcolo f che ha un principio carnofo , dalia 
parte di dietro deil5'efiema protuberanza dell* 
oíTb cofciale , e difeendendo un poco tra i l 
gemellus' ed i l foleus , diventa un lungo e 
fcarno tendine 5 che camnfiina lungo i l di den
tro del gran tendine fopra 1' os ealcis fin al 
fondo del piede ,< e fi efpande foífo la fuo-
la , íopra i l mufeulus perforatus , acuis'attac-
ca llrettamenfe , come il palnlaris nella mano . 
Vedi Tav . Anat. ( Myol . ) fig. 1. num. 6S. 
ed anche v e d r P i E í i E , - PALMARIS,&C. 

Álcum contano quelto raufcolo fra gli efien: 
fori del,piede ¿ Vedi EXTENSOR . 

PLASMA }*é talor un termine adopfato 
per dinotarc una forma, in cui gitfafi qual-
che raefallo,- od al tra tale materia (corre n-
fe che debba indufarfi gittaríi , raodel-
larfi e nceverne la figura* Vedi FORMA, e 
PLÁSTICO . 

P L A S T I C O , I l A A S T I K O S * , riííefio 
che forma$ivo: o fía una cofa dotata di una 
facolta di formare , o fazzonare una maffs 
di materia^ giufla la fimiglianza di un ef-
fer v ivo . 

* La vece viene daí Greco irkaTHs , da irKetr* 
(tes y o KKcia-aa •¡ñvigo i formare) & c . 

Alcuni Epicurei an t ich í , e forfe ancora i 
Peripafetici s immaginarono che una virtíí 
plajiicá rifiedeíTe nella ierra ^ o almeno vi-
avetfe un tempo nfieduto ; e che per riiez-
to di efsa,̂  e fenza alcun' infefvento ftraor-
dirtafio del Creatore , ella prodüffe le piante 
&c. Ved i TERRA , MONDO &c.-

ñ m ' t alcuni di loro, non fapremmodirc 
fe da do vero', o da fcherzo infegnarono, ch^: 
gl i aniffíali 5 ed anche ruomo , eran l'effettodi 
queda potenza pldjiica * Vedi PLATÓNICO 
PERIPATETÍCO 5 ¿ko 

PLASTICE , m Kccr'ixn. P arte VtkSTIG A j 
un' ramo1 della feoltura^ o fia Tafte di for
mare figure d' uomini , d' uccelli ,• dibeftie-s,-

Ggg. z ¿ i 
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é l pefci , di piante , &c . Iti gefíb, flacco, 
c re ía , e fimili. Vedi SCOLTURA , GESSO , 
VAS AJO , &c. 

Coloro che bazzicano in quefl'opificio , fo* 
no anche detti/?/^¿f, irKu^cu . 

La Flajlice differifce dall'intaglio , o dalla 
ÉtfelatuFa; perocché in eíía le figure fi fan-
BO col i ' aggiunta di que! che manea ; e 
Bella fcoiiura , nell' intaglio , &c. colla-
fottrazione di quel che é í'uperíiu© . Vedi 
SCOLTURA . 

L ' arte pldfiim é ora piu principalrnente 
ufata appreffo noi neToffitíi, o cieli ícanncl-
íaíi a difegno ; ma gl ' Italiani 1' appüeano 
al t re si alie coperíe j o eappe de'Garamia-i coa 
grandi figure, 

P L A T A , nel Commercio , un termine 
Spagnuolo , che fígnifica argento ; íiccome 
vellón, eh'eglino pronunz'iano r^Z/o?!', figni-
fica rame. Vedi ARGENTO , CONIO , &c. 

Queíti due termini non folamente fi ado-
prano per efprjmere le monete di coreñr 
metalli battute in Ifpagna , ma anco= per d¿-
fiing-áer.e ira diverfe delle lor raonete d i 
contó . — Cosí dicono un ducato di plata r 
c un dueafeo di vellón ; un reaJe di plata , 
cd un reale d i veilon le quali denomina-
zioni aumentano e diminuifcoio i~l valore 
di quafi la meta; 34 maravedís- dipiapa e£-
fendo. eguali a 63 di vellón y e la pezza da 
oíto eísendo folamente 272 ma-ravedis d i 

f lata, raa 510 di vellón . Vedi DUCATO , 
F2ZA da ctto, MARAVEDÍS, &c. 

P L A T O N I C O , eibxhe fi riferifee a Plato-
Be, aJla fuá- feuola , filofofia-, opinioni 5 
Vedi PLATONISMO . 

Qorpi-- PLATONTGI r fono gi' iftefiñ. , che 
«ueili che noi chiamiamo c-orpí-regolarp. Vedi 
ÉEGOLARE. 

P L A T O N I C O Amore, dkota un? affezio-
«e ípirituale , pura. , che fuffifte tra i feíft 
differeníi , añrátta da íufrti gli appetiti car-
m l i , e che non riguarda altro oggetto che 
&b mente, e le di lei bellezz©; o-vvero anche 
una aeiiciziír difintereíTaía e fincera tr-ape^ 
fone del; medeíimo feíío, altratta da tuíte le 
snire d' amor proprio , e non riguardame a-ltro 
©ggetto che la perfona , 

Queílo termine é nato dal Filofofo Pía* 
fone , flrenuo foftenitore di ambedue que-
ÍXx amori . 

i l mondo s5 é rifo per lungo tempo delle 
«©liewí intorno all'amare- ed ú i 
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amícizia. — In faíti appajoti crude c h l ^ 
re , contrarié all' intenzioni della natura 
e incompatibili1 colla gran legge della pro-
pria confervazione , in cu i finalmente 0 
rifolvono 1'amore e 1'amícizia. Vedi PAS, 
SI ONE 

PLATÓNICO A n m , o V Armo grande, éUts 
periodo di tempo determinato dalla rivolu-
zione degli Equinoi j ; o lo fpazio , tn cui 
le Stelle e le Coíielíazioni ritornano ai lo
ro primi iuoghi , per riípetto agli Equino-
z j . Vedi ANNO , STELLA , PRECESSIONE ¿fe. 
g l i Equimzj •> &G. 

L ' anno Platónico, feco'wdo Ticone Brahe v 
é 258165; fecondo Riccioli 2j92'o;; ftcond» 
Caííini 24800 anni. Qucító periodo , che é 
piu di cinque volte V et>. del mondo , una 
fia ta compito , credeitero gli antiehi, che i l 
mondo doveffe allora d i nuovo cominciare f 
e la raedeíima ferie di cofe ritornare di nuovov 
Vedi PERIODO., PALINGENESIA , 

P L A T O N I S M O , la doítrina- ed i fenti-
menti di Platone , e de'fuoi ieguaci , in r i -
guardo alia filofofia &c. Vedi FILOSOFÍA . 

I i fondafore di queílo íiftema diFilofofia 5.. 
Platone, figiiuolodi Ariftone , fu Ateniefe s 
nato circa-P anno-del mondo 3625 ; ilquale 
dopo di avere fpefa la- fuá gioventu inefer-
cizj del eorpo1, nella Pitíiura , e nella Poeíia ^ 
divenío diícepoio di Socrate . ~ Dopo la3 
morte del fao raaeñro1 r fi ri-volfe a Crati
lo ed Ermogene; fin a fanto che impeífef-
fatofi della Filofofía^Greca , viaggib m Italia ?f 
dove appfefequellade'Pktagorici. Vedi P i T -
TAGORICI , 

D i lk pafsS in Egi tro, dove fermaíofi pee 
alcunf anni1, s'iflrul' pieriamente degli arcani 
de1 Sacerdoti Egizj. Vedi SÍMBOLO . 

A i fuo ritorno in Atene prineipib a co-' 
ra única re a partea parte la doítrina eh'eglf 
a v e v a ra se o 11 a a i fuoi co n c i ít a d i n i ; filo fo-
fando'ogni giorn-o nelTAcademia , luogo- de-
liziolb', in vicinanza della Citta . Vedi ACÁ-
BEMÍ A ;• e di qua i fuoi difeepoii farono chía' 
mati A'CADEMic 1. 

Nella Fifioa , ei feguko Eraelito prineipal-* 
mente ; ne^1 Etica e nella1 Política Socrate 
nella Metafifica rPittagoFa'. 

Dopo- la fuá morte, due de' principali fuoi 
difeepoli, Ariftotele, e Senocrate, continuan
do i l fuo ufizio, ed infegnando , l ' un d'eífi 
nell' Academia, Paltro nel Liceo; formaro-
na: dusSette^ fotfco differenti nomij benche 



«éf sltri conti le fleííe \ avengo una ritetlu-
to U denominazione d'^¿¡•¿fw/'a ; e 1'altra 
avendo preía quella di Peripatetici. Vedi ACA-
DEMICI, e PERIPATETICO . . 0 

Ne'teropi po^eriori, verlo i primi Secoh 
della Chieía Criftiana , i íegaaci di Platone 
lafciarono i l t i tolo d' Academici e prefero 
qaello á\ Platoniftí. — Si crede chein Alef-
fandria d' Egitto abbiano prima aíTunto i i 
nuovo t i to lo , dopo d1 aver riñorata V aoti-
ca Academia , e rimeffi in voga i fenti-
menfi di Platone i che coH'andar del tcm-
po erano ftati , almen non picciola parte, 
afabandonati. 

Porfirio, Plotino, Jamblicho, Proclo , e 
Plutarco, fono quelli che acquiftarono íl piü 
di riputazione ira i Platontfli Grecit E fra i 
Latim , Apulejo, e Chalcidio . — Fra gli 
Ebrei , Pilone Giudeo. — I moderni Pla
tón i ÍH riconofcono Plotino per fondatore , o 
riformatore almeno dclla loro Sttta , 

La Filofofia Platónica appare molto con To
na alia Filoíofia Moíaica 5 ed ün grande ñuo-
lo de' Padri primitivi della Chicfa'feguito le 
opinioni di cotefto Filofofo come favorevols 
al Criüianifmo. — S. Giuñino é di parere, 
che Plaíone non abbia apparate le cofe ehe 
ha dctte nelle fue opere dalla mera ragione na
turales ma anche da' Libr i di Mosé , da luí 
Ictti quando fu in Egit to. 

Quindi Numenio, i l Pittagorico , efpreíía-
meníe chiama Platone il Muist Attico ¿ e gli 
í-infaccia d' eíTere plagiario i in quanto che 
avea rubata la fuá domina circa i'univerfo , e 
Dio , da' Libri di Mosé i 

Teodoreto dice cfpreOameníe , ch'egli non 
avea nicnte di buoco e di lodabile íopra la 
Divini ta ed i l fuo culto , falvoché quello 
ehe avea tolto dalla Teología Ebrea, eSan 
Clemente Aleífandrino lo chiama i l Filojofo 
Ébreo. 

Gale^ nelía fuá prova, cíie Platone pren-
deííe la fuaFilofofia dalle Sacre Scritture, o 
immediatamente , o per mezzo della tradi-
zione, é aífai partieolare e diftinío ; ed ol-

r̂e all1 autoriía degli anfichi Serittori f ei 
Ieca. molíi argomeníi , cavati dalla cofa in 
ŝ  • — Come, e. ¿r. dalla confeffion di Plato
ne , ehíe i Greci abbian apparata la lor no-
tizia di un Dio Un ico , infinito, daunantito 
popólo , mígliore , e piu vicino a Dio ch' 
tm y per lo qual popólo , i l noftro Áutore 
son dubiía ch'egli intendeffe gíi Ébrei : Üal-
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la fuá defcrizíone dello flato d' innocenza ; 
come , che 1' uomo era nato dalla térra , che 
era nudo, che godea d' uno flato veramente 
felice, che converfava co 'b ru t i , &c. — l a -
fa t t i , da un efame di tutte ie parti dellaFí-
lofofia di Platone, della Fifica, della Metafi-
fica, edelT Etica, trova e raccoglie queíP Au
tore, in ciafcuna, de'caratteri evidenti della 
fuá origine facra. 

Quanto alia maniera della Creazione , 
Platone infegna, che i l mondo fu fatto fe-
condo un ceno cfemplare , o idea , nella 
mente del divino Architetto. E tutte le co
fe nell'Univerfo in fimil guifa, ei moftra , 
dipendére dall' efficacia delle idee eílerne . 
Quefto mondo idéale é cosí fpiegato da D i -
dimo : „ Platone fuppone certi raodelli o 

efemplari di tutee le cofe feníibjli, ch'ei 
„ chiama idee ; e ficcome vi pofTono eííere 
„ varié impronte, prefe dal medefimo figil-
33 lo , cosí vi ha un ampio numero di na-
„ ture efiílcnti, da ciafcuna idea. " Queíta 
idea egli fuppone che fia un'eííenza eterna , 
e faccia che i diverfi efferi in natura fíen ta-
l i qual' ella ftefifa : E quella piu bella e 
perfeíta idea che comprende tutto i l re-
fio , ei foñiene che fia i l mondo . Vedi 
IDEA < 

In ol t re , Platone infegna che 1' Univer
fo é un anímale intelligente , che cofia di 
un corpo e di un' anima . Vedi ANIMA, 
MUNDI . La prima materia , di cui quefio-
corpo fu formato , egli oíferva , che fu un 
rozzo raucchio indigefio, od un caos: Ora , 
aggiugne egli , la creazione fu una mifla 
produzione; ed i l mondo é i l rifultato di una 
combinazione di ncee{fita e d' intendimento , 
cioé di materia , ch' ei chiama neceífita , e del
la divina fapienza * 

1 principj od clementi addotti e fpofii da 
Platone, fono i l fuoco, l'aria, l'acqua, e la 
ierra . Vedi ELEMENTO . 

Egli fuppone due cieíi j 1' empíreo ^ ch'ei 
crede eíTere di una natura ignea, edabitato 
da Angel í , &c. ed i l cielofiellato , ch' egli in
fegna non eíTere adamantino o folido, ma l i 
quido e íp i rab i le . Vedi CIELO. 

La fuá Fifica o doítrina de Corpore , é 
principalmente efpoüa nel fuo Tímeo", do-
ve argomenta e dogmatizza fulle proprieta; 
del corpo , in una maniera geométrica; i l 
che Ariftotele prende motivo di criticare 
in luí . La fuá dottrina de Mente ci íi 
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áanel fuo décimo libro ddkleggl, e nel fo® 
Farmenide. 

Sant 'Agoíl ino commenda la Filáfofia Pla
tónica ; e dice anco ,• che i Platonilli non' 
eran molto dal CriíHanifrao lontani: Aggiu-
gne che i piü de nuovi Platowflt del tempo íuo! 
alabracciavan'o la fede. 

San Giuííino Martire proíeíía r che ladot-
trina di Píatone glt era- ílaía di giovamento 
cd ajuto fommo-, per indurlo- a- credere i 
mifterj della fede Criftiana . — Al che fí 
pub aggiugnere r che in gran- parte Origcne 
confuto Celfo con T ajnto d i Platone. ¥ e d r 
TRINITA' &G.. 

Per vero» diré r V Autor recente del P la -
tonifma jvdato^ porta. le cofe ad Uno Araño-
ecceíío , quando1 vuol foftenere , che i dogmi 
della nonra Kerigione non fono' ahro che 
le opinioni di Platone ; che i Padr-i non ci dan-
BO,. intorno1 ai miíierj- di cffa fe non que!--
ib che hanno da lui ímpararo \ c che i l C r i -
ftianiliiiü e un/j/^rowí/mo velato r e coper-
to . Aila qual opinione fembra nulladiroeno* 
ehe. M . Le Clerc inclini un poco . Vedi D i o 5 
PADR I , &c. 

P L A T G N 1 S T I .. Vedií PLATONISMO , cd 
ACADFMlCr i, 

P L A T Y S M A Myoides * Vedi MÜSCOLO . 
PLEA PLACITUM , nelía Legge, é quel-

Jo che o T unâ  o; l ' altra parte allega per sé' 
in Corre in una Cauía di cui pende i lg iu -
éizio . Vedi Pr AGITA T AZIONE y e CORTE ... 
Quede PUas fono , o della Corona, o co-
Mium; gringlefi diconc, Picas oftke crown r 
e common pleas • 

PLEAS 0/ the crown , della Corona , fono 
tutte. le eaufe od azioni in nome del Re , 
per oíFefe o delitti corameííi contro la fua; 
Corona^ e dignita, o contro la. fuá Corona e 
pace ». — Tal i fono le prodizioni r ¡e fcllbnie 
á¿c. Vedi TREASON r FELONY , &c . 

Edoardo I . infeudb Gualtrero de Burgo nel
ía rerra d5 Ülíler in Irlanda &c= eccetruando 
h.Pleaf r o Caufe della Corona, rífervate fem-
pre al Re ; cioé quelle di ratto , ¿'incendio ma-
liziofo s volontario, e di trovamento di teforo o 
Gam. tlf. Ir el and. 

Cowwo» PLEAS ? Piaciti , o caufe comuni r 
fono le agitate tra perfone comuni' , oj vol-
gar i ; abbenché per la divifione data quí fo-
prar dovrebbon comprendere tutíe V altre 5 
cccetto chele ivi enumérate , nonj oftante che 
i l R e fia una. dclie parti ó. 

l e Pleas fi poífono in oltre dívidere in tantl 
rarai y in quanti 1' atione y coneioíiaché fo
no realmente una cofa ñeíía .Vedi AZIONE. 

V i é anco la f&felgn plea , con" la quale 
s'allega una rnaferia od un aífare in una Cor
te ? che dovrebbe giüdicarfí inunVltr-a^^edr 
FOR E IGN o 

PLEAS of the' fword r della fpada . — Ka„ 
nulfo Conté di Clteíler, z . t i en . I I Í . accordb 
ai íuoi Baroni di Cheishire un ampia Carta di 
Privilegj: e liberta,? exeeptis placitis-adgíááium! 
füeum pertíñentibus\ 

La ragione dell' eccezione fu , che Gu-
ghelmo ir Gonquiftatore diede la» Conrea di-
Cheüer a Hugo íuo geimano, cornunemen-
te chiamato Lupus § antenato- di'quefío'Ra* 
nulfo Tenere ita' libere ad gl'adiüm r Jicut 
ipfeKeX' tenuk Angltam adCordnam\> — Per-
eib, i n; tut t i 1 proceífi od a ce ufe di fe i Ion ia 
oríiicidio , & t v neila Contea Falaeina, la for
ma era Contra pacem domini eomitís , gladium-
& dignhaum fñam y- ovvero eomra dignitatcm 
gladiiCeJiria . Vedi GLADIUS . 

PLEAD1NG , PLACITATIOJ un difeorfo^ 
detto davanti a'Giudici, in di fe la della caula 
d' unaParte Vedi PLEA « 

Dal tempo della Conquiña , ogni Caufa oá; 
aringo (pleading) fi trattb in Franecfe, fin' 
al tempo d' Edoardo TIL quando fu ord'inato 
cheleplea^ñ trattanero in Inglefe , ma fi regí--
fíraífero in Latino „ Vedi LATINO 

In Atene, ed anche in Francia-ed Inghü-
terra, fu proibito l'avere aicuii aringo üu-; 
diato o preparato , cioé i i tenere a bada i i 
Tribunale con lunghe artificiáis d i c e r i e f o " 
l o , nelle raaterienlevanti , i l coftume ftabili-
to 5. fi fü di cominciare gliaringhf da un paíTo! 
della-S. Scrirrura 

Sol dâ  pochi anni in? qüa fu ammefla 1' 
eloquenza nel- foro e fi puS' diré che ap-' 
pena v i fia aleun'altra Nazione in Europa 
dove fia meno prat icata 'od1 eccitata che 
tra ñor „ — L ' eloquenza^ forenfe 5- come 
quella del- pulpito r fprezz» le rególe della; 
rettorica. Vedi" AZIONEJÍ ELOQUENZA-^ O-
R A TORI A , &Co 

PLEBANUS ^ fu anticamente i i titolo dií 
un decano rurale .. Vedi RUR ALE V 

t a denominazione é quindi-nataT che quefti 
d eean a t í e r a n o al lora- afíi ííi' all a plebania', od alia 
principalc Chiefa matrice , dentro un tale di-
Üretto , che z principio coroprendea diecí-
paíoch.i.e ^ 
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PlEBAN-tJS , Pievano, é í k to anche preío per 

•11 Prete, o Curato de lia Parocchia , di una 
tale Chiera .tnatrice o grande , efente dalla 
Piurisdiiione dd l ' ordinario , eosi ehe egü 
avea 1'autoriza ¿i iin decanorurale, commd-
faeli dairArcivefcovo, a cui era immediata-
.¿?nte:íogge«alaChiefa. 

PLEBEO , PLEBEJÜ-S 5 una perlona del 
fangQ della plebe ,0 del volgo , Vedi Co-

Müj^Etercn¡iie é princapalmente ufato , par
lando degli antichi Romani, ch1 eran divifi 
laSétomm., Cava l im , e Plebeí. Vedi SEN A-
XORE., CAVALIEUE , 

P L E B I S C i T U M ^ ^ppreffo i Homani, «na 
legge fatta dal popólo o dalla plebe , a r i -
chiefta del Tribuno , o di qualclValtro Magi-
flrato plebeo , fen.za 1' interventodel Senato, 
Vedi LEGGE . 

PLESISCITUM , é un termine pih parti-
xolarmente applicato alia legge che i l popólo 
fece ,, allorché per mala inteliigenza .0 rottura 
col Senaío, ei i i ritino nel monte Avent ino. 
Ved iCiv iLE ./í&ge . 

PLEDGE^ PLEGIUS , nella ílegge comune .j 
i una fieurezza, od un pegno xeale .0 per-
íbnale, che i l plainttff^ o colui , che fi la» 
gna e dimanda , dee trovare per la profecu-
zione della fuá lite . Vedi PEGNO 3 GAGE 3 
e VADARI., 

To PLEPGE , nel bcre , dinotal 'afficuraíe , 
,0 ftar raalievadcre a uno, ch'egli non rice-
vera torto o danno mentre ña bevendo. — 
La frafe vien riferiía da'noftri Antiquarj , al
ia pratica dei Danefi , che dominarono ne' 
tempi andati in Inghilterra , ed i quali ípeíTo 
folevano ferire morialmente , ofcannarei na-
t i v i , mentre íiavan bevendo. 

PLEGIIS acquietandií, un mandato, che 
ftsi per nnaficurezza o malleveria , contro co-
iui per cui uno é mallcvadore o pieggio, in 
cafo ch'ei non isborfi o paghi ¿J dinaro nel gior-
no prefiflo . F i tz . Nat. Brev, 

P L E J A D I , Jlxeícsííf, nel!' Aftronomia , 
vm adunamento di íette ftelle , nel eolio 
¿ella Coftellazione Toro. Vedi TORO, o TAU-

, e COSTELL AZIONE . 
Sonó cosí chiamate dal Greco w^tw 1 na-

vibare; effendoelleno terribili ai naviganti, 
a caufa delle pioggie e delleiempeñe ohefcr-
gono fpeíTo infiem con eflTe . 

•I Latini le chiamanoFfrg*//^, da Ver, pri-

mavera., perché fi levano verfo i ' Equinozí© 
veníale.. Vedi VERGiLrjE. 

La piíi grande é della terza grandeza 4 
te chia.m<Lt¡i Zucida Pieiadum. Vedi Je loro4Í~ 
-uerfe ¡ongitudini , latttudini ̂  magnltudini j 
fotto l'Articolo TAURUS • \ 

Poeüche PLEJADI , é un neme che i Grc-
,ci diedero a fette famoíi poeti , che fiori-
i-ono fotto i l regnedi Tolomeo Filadelfo. 

Ad imitazione de'íGreci , Ronfard formb 
una Plejas di poeti F.rancefi fotto i l re-
gno d' Enrico 11. — I fette poeti furono 
Daurat, :Ronfard, .duBellay, Belleau , Baif, 
'Tyard, efodelle. 

Sul medeílmo modelio , alcuni de' loro 
Autori flan progeítando una nuova Plejade 
¿ e ' Poeti Latini del tempo preiente i ma 
.non fi é per anche d̂  accordo interno ai no-
,rai di quelli che 1' han da comporre ; mol
i ó meno „ di colui che fark la lucida Pleja-
Jum , — M . BaiHet ha nominati i l P, Ra-
.pin , i l P. Commire, i l P. De la Rué , M . 
¿ c Santeuil , M . Menaje, M . de Perier , <e 
M . Petit . 

P L E N A R I E T A 1 , Helia legge , é un ter
mine ufato m materie ecclefiaíljche , per 
^¡notare che un beneficio é pleno , o pof-
feduto da .un .beneficiario Vedi BENE
FICIO . 

Nel -qual íenfo , s' oppone al termine 
canza . Vedi VACANZA , VACAZIONE , 
&c. 

P L E N A R I O * , cofa completa, o piena* 
C o s í , diciamo , i l Papa accorda Jndui^enze 
Píenme i cioé piene ed intiere remilTioni 
delle pene dovute a'peccati Vedi INDUL-
•GENZ A , 

* La parola e formata dal Latino p'ena-
rius , da plenus, pieno. 

P L E N I L U N I O * , neli' Aílronomia ,quel-
la fafi , o fuello flato dírlla luna , che po-
polarmente chiamafi H luna piena . Vedi 
.LUNA, . 

* La parola } un tompoflo del La t im 
plenos , ,e luna , 

P L E N I P O T E N Z T A R I O * , una perfona 
«he ha un pote re picno , ed un'ampia commif-
íione di fare qualche cofa. 

* La voce } icompofla ¡di plenus , e po-
í e n í i a . 

Principalmente s'intende de' m i n i l l r i , od 
ambafeiadori mandati da' Principi o da Re-
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pubbliche , per trattare di pace , di matri-
monj, e d'akri affari i tuporíanti . Vedi M i -
KISTRO, AMBASCIATORE , &C. 

La prima cofa che fi ta nel!e Conferen-
ze di pace , fi é , efaminare le commiílio-
ni , od i poteri de' Plenipotenziarj . Vedi 
TRATTATO. 

P L E N U M , nellaFifica. Vedi PÍENO. 
PLEONASMO * , PLEONASMUS , nella 

Rettorica ; una figura del parlare , con cui 
ciferviamo di parole apparentemente íbprab-
bondanti o fuperflue; per efpriinere un pen-
liere con maggior fcrza ed energía . 

* La voce e formata dal Greco <jrXíoi'occry,oí > 
<7. d. fopprabbondania. 

Tale é queíla ira fe , lo lo v i di com'tei pro-
prj occhi; ov vero ci V ud/ calle fue orecchie , 
&c . Vedi FIGURA . 

Vípleonafmo é chiamato da'Latini redundan-
ñ a . Vedi RlDONDANZA . 

I I pleonajmo da' Grammatici, fi fuol defi
n i r é , un difetto nel diícorfo, per cui diciam 
piíi del biíogno . 

M . Vaugelas non concede cbe la frafe , 
Jo lo v id i co miel occhi proprj , fia un pleo-
wafmo; perocché non vi fono in eíía paro
le fuperflue ; ma fol quelle che fan di biío
gno per daré una piu forte ficurezza della co
fa affermata. •— Baña che una delie frafi dica 
qualche cofa di piu che l'altra, per evitare la 
íaccia di pleonajmo. 

I n fat í i , abbenché noi diamo i l no me di 
pleonajmo ad ogni cofa che non é neceífa-
ria , o che entra nel diícorfo independente-
mente dal fenfo o dalla coftruzione ; nulla-
dimeno vi fono fpeífo dclle parole , che 
non pajono pertinenti , ma che pur fi 
adoprano opportunamente e con vantag-
gio , per daré maggior forza o grazia al 
difcorfo . 

He fpoke with hit mouth ( egli parlo col
la fuá bocea), é un pleonajmo in Ingltíe ; 
non lo é in Latino. Virgi l io dice, fie ore lo-
cutus . Alcuni Autori Franceli dicono , che 
unir enfemble , uniré aílieme , fia un pleo-
nafmo. 

_ P L E R O T I C I , nella Medicina , una fpe-
sie di rimedj , aitramente chiamati incar-
na t iv i , e farcotici . Vedi INCARNATIVO, e 
SARCOTICO . 

* La parola e formata dal Greco ifhiipo® , 
io riempio. 

PLETHOPvA, irKnQtop*, nella medicina 

P L E 
una cosí fatta abbondanza di buono e lodevole 
umore, che diventa nociva alie funzioni anima-
l i . Vedi UMORE , &c. 

La Plethora^ s'intende principalmente del 
fangue , abbenché talvolta ancor degli altri 
umor i . Vedi SANGUE . 

La. Plethcra tía. confeguenza di una buona 
chihficazione , fanguificazione , &c. accom-
pagnata da troppo Icaria evacuazione per via 
della trafpirazione, & c . 

Comunemente ella viene dtfcritta, o ad 
vires, o advafa. Vedi PIENEZZA . 

La Plethora principalmente é prodotta in 
un corpo i di cui organi deila digeílione fo
no fo r t i , i vafi fanguigni lafchi, la dieta od 
i l vitto pieno di buon fugo, i l temperamen
to fanguigno , V animo quieto , e fenza paf-
fíoni , di una cea di mezzo , ed in un'aria 
umida . — Eila rende intoilerabili i l caldo 
e i l moto : diüende i vafi grandi , e com
prime i piccoli. E di qua la rigidezza, e la 
gravezza, ed, alia meroma occafione , rot-
ture ne'vafi, fuffocazioni , & c . Vedi MA-
LATTIA . 

I I Dottor Freind fa i Catamenj , od i 
mefirui , i l mero rifultato di una plethora ; 
e vuole che fieno un' evacuazione per alle-
gerimento e follievo contro la quantita del 
íangue , ch' ei fuppone eííere naturale alie 
donne, a caula deU'umidiía del ¡oro tempe
ramento, della picciolezza de'loro vafi, &c. 
D i qua la coacervazione ne' vafi fanguigni , 
da fuperfiu-ta d'alimento , che re fia di piu di 
queiio che per le vie comuni fi eccerne . Vedi 
MENSES . 

P L E V I N , PLEVINA nella Legge, un pieg-
gio , od una malleveria ; V üU-flo che pkdgc. 
Vedi PLEDGE , REPLEVIN, &c. 

PLEURA * , wXivpc*., neir Anatomía , una 
membrana che fodtra i ! di dentro della ca-
vita del petto , e chiude tutte le parti i vi 
contcnute, elfendo dell' i fie fia figura ed efien-
fione , che i l torace me de fimo , e della ftef-
fa íoitanza che i l pentonaiiim . Vedi TO
R A C E . 

* La parola e Greca , e originalmente fi-
gnifica lato, o fianco. 

Ella é tenue e fott i le, ma tuttavia maní-
fefiamente doppia , piu groíla vicino alia Ichle
na , deve é attaccata ai ligamenti dcllc ver
tebre . — Nel mezzo del torace ell 'é dop-
piata , la qual dupheatura forma quello che 
noi chiamiamo i l mediajiinam , che divide 



j l torace longitudinalmente in due partí > 
Vedi MEDÍ ASTINUM . 

L ' ufo ¿ella pleura e difendere i interno 
¿el torace , e renderlo lifcio ed eguale , ac-
ciocché i polmo,ni non nceyan nocumentonel 
loro moto,. 

P L ^ R E S I A , PmjREsis , PLEURITIS , 
ITXÍVpiTa n «eI!'a Medicina , m dolore vio
lento nellato, accompag^atodaíebbre acuta, 
da toíTe, $ da difficol ta di reípiro. 

La plcurefta naíce dall' infiammazione di 
qualche parte della pleura ^ a cui fpeíTo s'ag-
giugne rinfiammazjan.e deil'erteriore «fuper-
fizjai pai-tede'polmoni. Vedi INFIAMMAZIO-
^ v e PLEURA . 

Proviene per jlo piíi ¿dal raffreddarfi trop-
po repentinamente , dopo un gagliardo ca
lore ; come dal ¿ere acqua fredda , fiando 
cfpoño ali ' aria, &c. 

Queda infiammazione attacca qualcl^e par-
íe degl' integumeníi del torace , &c. cioé o 
della pleura, o del mediaí l inum; e percibil 
dolore pungitivo pxio feniíiríi in ^gni parte 
del torace : jna i l íito che piu ordinariamen
te t coito, fi é j l Jato , o coftato ; ora i l 
d i r i t t o , .ed ora i l íiniflro j ora piu alto , ed 
ora piu baflb,. 

Cib ,fa quel che noi chiamiamo Ja pleuri
tis vera , o la vera ed internapleurefia , in op-
pofizione alia pleurefia notha o [puria eáefter' 
na , ch'.e un dolore fiel lato, fenza febbre, 
« per lo piu fenza íoífe ; e fi í rede prove-
nire da un' acre íeroCta , annicchiaía nel-
la pleura , o piu alto fra .i rnufcoli jnter-
coftali 

I I gran rimedio nella vera pleuriíide, é i l 
falaífo copiofo e replicato . Kegli adulíi , 
Sydenham oflerva, che rare volte íi cura con 
meno di quaranta oncie di fangue eílratto. — 
Se fi ommette i l falaíTo, ilpaziente reflaper 
lo piíi foífocaío . 

La pleurefia alie volte fuccedc ad un" al-
tra febbre , occaíionata dalla precipiíazione 
della febbril materia fopra la pleura. 

Quando fcoppia in apoílema , ella .€ chia-
^^.em.pj/ema. Vedi EMPYEMA . 

guando attacca i l mediaíünum , o i l dia-
ramma, ¿ chiamata paraphrenitis. Vedi PA-

RAFRENITIDE. 
Etmullero raccomanda i fudorifici nella 

pleure/ta; ed c h e m o | t o pi í l , s ' b a d a 

attendere alio fputo che accompagna la tof-
í e , che all ori tu, — Baglivi nota , che le 

T m . V I 
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pleurefie fono fpeffo occulte; e per ií'coprirlc 
cgli dk queÜo método. — Fate, che i l pa-
ziente giaccia ful lato dritto o finiftro , c 
fatelo refpirare con forza e toíTire: Sedopoi 
fente dolore o gravezza egli é certamentc 
pleuritko . — I I medefimo Autora aggiu-
gne che i l polfo duro accompagna la 
pleurefia, 

Riverio ci da efempjdicure no.tabili ., cfe-
guite col ventofare, e fcarificare . 

PLEXUS , nel l 'Anatomía , un nomc co-
mune a diverfe partí del corpo , coftanti di 
gruppi o intrecci di piccioli vafi infrattef-
íuti i n forma di lavoro a rete „ Vedi 
VASE. 

I nerv.i , ael loro progreflb, formanovarj 
plexus; fpezialmente i l par vagum , o i ' ot-
tavopajo, g l ' in tcrcoí la l i , edil quinto. Ve
di ÑERVO / 

I I par vagum, ,nella fuá interfecazioneíol 
ñervo intercoftalc , forma il plexus ganglw~ 
formis fuperlore ed inferiere . Vedi GAN-
GLIOFORMIS. *— Un ramo di quefto ner^íí 
«nendofi, yicino al cuor.e, con al.tridegrin-
tercoñali , forma i l plexus cardiacus fupe-
rior . Vedi CARDIACOS . —- Un poco piíi 
oltre cgli manda diverfi rami , i quali riu-
nendofi , formano i l plexus pneumonicus „ 
Vedi NERVI , — I n ciafcun tronco,degl'in-
íercoftali , avanti che arrivino al torace 
fono due plexus ganglioformes .chiamati pie'-
xus cervicales . — Quando arriva íiel íora-
ce, liceve tre.^í) quatíro íralci da'nervi ver-
íebrali y iníiefiie co' quali coflituifee i l ple
xus intercoflalis i donde difeendendo nelTad-
domine , forma quel famofo pezzo di reti-
colato , che chiamafi fulla banda dritta ple
xus hepatkus , e fulla finiílra plexus fplem-
ms . —- Dal plexus hepaticus proviene un 
buon numero di r a m i , alcuni de'quali van-
no al fegato , altri al páncreas , altri alia 
capfula gliffoniana , ed altri piu grandi al 
jrene deliro. <— .11 plexus fplenií.us manda de* 
rami alia finiflra parte del v.cníncolo t d al 
páncreas , alia milza , alia capfula fmiftra 
í i trabilare, ed al rene finiílro . —Finalmen-
ite, divtrfi rami si daliVepaíico, come dal
lo pícnico , paífando lungo le arterie mefen-
íeriche , fpezialmente le íuperiori , a cui 
fervono per una ípezie di coperta , forma-
fio i l plexus mejtmmcus che raífomigHa in 
qualche modo ad un :So!e , dalla di cui cir-
fionferenza procedonc diverfi piccioli fami , 
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o fila a maniera di raggi , che continua
rlo di la fin agí' inteftini ; benché accom-
pagnino fempre le arterie . Vedi MESENTE-
RICO, &c. 

PLEXUS Choroides é una mirabile coníeftu-
ra di piccole arterie e vene, e, come alcu-
ni dicono, di l infatici , nel cerebro, diqua 
c di m de'thalarni neivorum opticorum , e 
appunto fopra la glándula pineale . Vedi 
CHOROIDES, e CFR VELLO . 

Egli é alie voltc chiamato anche plexus re
ticulares dalla fuá íkut tura , fímile ^d una 
rete. Vedi RETICULARIS . 

P L I C A , nella medicina, una malatí iade ' 
capeíli , quafi peculiare ai Polacchi , e per-
cib denominata Polonica ; abbenché ve ne íie-
no degli efempj e caO , in altre regioni, come 
nell'Ungheria , nell' Alfazia, ne'Svizzeri , 
&c . Vedi CAPÉELO. ^ 

La plica é una malattia crudele , mali
gna , e pericolofa, in cui i l pelo della teña 
s' intreccia , e fi conglutina aíTieme , in 
modo , che é impoffibile i l diftrigarlo ; ac-
compagnata da grave íconcerto di tut t i i 
membri del corpo^ e innanzi che i l pelos' 
avviluppi e s ' impicci, da dolore gagliardo j 
con fudore per lo piü concomitante. 

I I taglio intempeftivo de' capelli in que-
fio cafo, é perniciofo \ né per anche é flato 
tiovato un rimedio adequato e proprio per 
quedo male. 

P L I N T O * , Zoccolo , nell' Architettura , 
un membro piatto quadio, in forma di raat-
tone ; Vedi T a v . Archit. fig. 26. l i t . n. fig. 24. 
l i t . u. fig. 49. üt. k . 

* L a parola viene dal Greco K K I V Q O S , 
mattone. 

I I plinto ^ é come i l piede od il fondaraen-
to delJe colonnej eííendo appunto la tavola 
fchiacciata e quadra , fotto i membri della 
bafe e del piedeftallo y e pare che fia ftato 
originalmente deftinato a difendere i l fon
do de' primitivi pilaftri di legno dal mar-
cirfi . Vedi BASE, PIEDESTALLO, COLON-
NA , &c. 

I I plinto é anche chiamato orlo . Vedi 
ORLO . 

Vi t ruvio chiama Tabaco Tofcano5p//«í/!«j, 
dalla fuá raííbmiglianza ad un mattone quadro. 
Vedi ABACUS . 

PLINTO d'una Statua,tkc. é una bafe, piatta, 
o rotonda o quadra; che ferve per foftenere la 
fíatua &c. Vedi STATUA , &c. 

P L O 
PLINTO d'un muro^ é un termine che dl-

nota le due o tre file o corfi di mattoni 
che avanzano fuor del muro ; ovvero , jn 
genérale , qualunque membro fchiacciato c ' 
íporgente , i l qua! ferva , in un muro di 
fronte , per dimoílrare i piani o fuoli • 0 
per foftenere le gronde d'unmuro, ed i l la. 
crimatojo d'un camino . Vedi MURO, &C. 

P L O K - P E N I N , un termine ufato ne'pub-
blici mercati in Amfterdara , per dinotare 
una picciola fomma che fi da al l ' ultimo 
oíferente. 

I I plok-penin h una fpezie di caparra , 
con cui fi da ad intendere , che la derrata 
o la mercanzia fi riferva o fi deftina peril 
tale . Vedi CAPARRA . 

I I plok-penin varia fecondo la qualitadel
la merce, e del valor delcapitale: alie vol-
te é arbitrario , c dipende dalla volonta del 
compratore ; ed alie volte fi regola con 1c 
leggi de' borgomaüri . 

Per efempio i plok-penins de' vini Francefi 
fono fiíiati a due fiorini ; di quelli di Fron-
tignac a 20 foldi ; di quelli del Reno a due 
fiorini, &c. 

V i fono anche delle mercanzie , dove 
non han luogo i plok-penins ; cd altre do-
ve fi da i l doppio di quel che abbiarno 
mentovato. 

P L U M B A G O , nella metallurgia, un re
cremento metallico , feparato nella purifi-
cazione deli' oro o dell'argento con piora-
bo ; e che s'attacca ai lati della fornace . 
Vedi RAFFINARE , ORO , ARGENTO, &c. 

Ei i 'é in altro modo chiamata w o / ^ í i m í , 
ed ha 1'ifieíía virtü che'l litargirio. Vedi L i -
TARGIRIO. . 

Per PLUMBAGO pare anco avere gli an-
tichi intefo i l ñero di piombo , ufato nel 
fare pcnnelli per difegnare, ¿kc. Vedi PIOM
BO ñero. 

Porret aggiugne che la plumbago fu anco 
i l plumbum marinum degli antichi; i quali, 
ficcome egli nota , prendeano quefta droga 
per un prodotto del mare , non per un mi-
nerale, ficcome é veramente; ma cib é ap-
pena credibile. 

P L U M U L A , nella Botánica , un picciol 
membro del grano o de! femé d'una pianta; 
ed é quella parte , che nel crefeere della pianta 
ne diventa i l gambo o tronco. VediSEMEN-
ZA , e GAMBO . 

La plumula é inchiufa in una cavita for
ma ta 



(la e la prima parte che appar 
come , in fatti , eli' é la 
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B^ata ne'lobi appofta , per eíTeryl rlcevuta. — 
Eiréquafi delliñ^íTocolore, che la radícula, 
o radícetta, fulla baíedi cui íi foíliene . Vedi 
RADÍCULA 

La piumuí 
faori calU tcrra 
partf che püm3 ip^1"1^ i u o n Qalla membra-

„ r. Hali'involucto del í eme; eífendoviun na , o aaii i 
buco di rinuintronclla membrana, per cm el
la fcappa fllorl' 

La cornpaifa della plumula fuori dalla ca-
vita della ítmenza , é quello appunío che 
forma il butto y o germoglio di una pianta . 
Vedi GERMINAZIONE i vedi anco PIANTA . 

La plumula é cosí detta , perché coila di 
diverfi pezzi legati aííieme a maniera di piu-
ma . — Ncl fermento, la plumula é quclla 
che , dopo che é radía fuor la radícula , 
da fuori verfo I ' eilrcmita piu picciola del fe-
roe ; donde alcuni la chiamano l ' aero/piro . 
Vedi ACROSPÍRO, &c. 

PLUR ALE , PLURALIS, nella Grammati-
ca , una particolar inflcíTione de'nomi e deT 
verbi ; con cui fi viene ad efpiimere una 
pluralita , o mo'íitudine di coíe . Vedi 
NUMERO. 

I Latiní , gP Tnglcfi, &c. hanno due foii 
nurneri,, i l fmgolare ed i l plurale i i Grtei e 
gli Ebrei ne hanno tre , 'úfingolare ¡'ú duale y 
tá il plurale . Vedi DLÍALE . 

Nel Latino &c. si i nomi , come i verbi 
hanno per lo piu terminazioni diiHnte perli 
íor differenti nurneri; nell1 Ingleíe, i nomi 
íoftantivi diventano ordinariamente plurali 
eon la giunta ú ' u n s , o es aJíingolare. Ve
di SINGÓLA RE : I nomi aggcttivi fono coll* 
ííieíTa terminazione ín ambedue i numeri; e 
ne'verbi, i l numero viene diílinto con quello 
de' pronomi. Vedi NUMERO , AGGETTI vo , 
VERBO,, PRONOME , &c, 

P L U R A L I T A , , PLURALITAS, unaquaiv 
titadifereta, che coníia di due, o di un nu
mero maggiore . Vedi UNITA' . 

La pluralita de mondi é una cofa che i l 
Sig.Huygens s'é ftudiato di provare neí fuo 
Co/mof¿eoroj j e M . Fontenelle ne'fuoi Dialo-
ghj fopra ja plUral¡ta de' mondi , Vedi i 
pnncipali argomenti, in favore di queíPaf-
ferzione, fottogli articoli LUNA ,. PIANÉTA , 
c TERRA; 

La maggior aífurdita nella Teología pa
gana ^ é h pluralita degli Dei y Vedi D i o . 
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PtURAtlTA' dt BenefizJ , é quando 

medefimo Cherico poffiede due o pib fpiri-
tuali prelazioni, con cura d'anima . Vedi BE-
NEFIZIO . 

La pluralita de benefizj é una cofa tollera-
ta nella Chiefa , ma non mai appiovata . Vedi 
BENEFIZIO . 

La picciolezza di alcuni Benefizj fu cib che 
prima diede occafione alie pluralitadi ¡ im-
perocché quando non era un Ecclefiaflico ca-
pace di fuííiítere con un fol beneficio, gli era 
permeífo ttnerne due : a lungo andaré i l nume
ro crebbe fenza l i m i t i . 

Procuro di riraediare alTabufo il Concilio 
Lateranefe fotto A le 0 andró TIL ed Innocen-
zo I I I . quando il tenere piu di un benefizio 
fu efprefiamente vietato con un cañonea ma 
il medefimo canone accordando al Pontefice 
la podefla di difpenfare da eflo, in favor dei-
le períone di un mérito diftinto, tanti fi trova-
roño , avere titolo a quefto mér i to , che i l d i -
victo diventb inutile . 

I n G e r m a n í a , i l Pontefice accorda difpen-
fe per poffedere piu benefizj, per qualche mo
tivo di piu che altrove . 

PLUS y Piu , neir Algebra , un termine 
comunemente ufato in vece di w a j u s , o* 
magis . 

I I fuo carattere é -f- . Vedi CARAT-
TERE , 

Cosí 4 -f- I o ~ I 4 , leggefi , quattroplus o 
piu 10, é eguale a 14 . Vedi QUANTITA1 . 
Vedi anco ADDÍZIONE. 

PLUSH, o PLUSS , nel Commercio , & c , 
una forta di drappo che ha un pelo come 
velluto da una parte; comporto regolarmen-
te di una trama di un folo filo di lana , e dt 
un doppio ordito , V un di lana , di due 
fila intorte , 1' al tro di pelo di capra o ca
mello ; benche vi fiano anche dei intie-
ramente di filo intorto, ed altri cempoíH to
talmente di pelo, 

I I Plufh é una raanifattura che lavorafi 3 
guifa del velluto fopra un telajo con tre cal
cóle o l icci . —r Due feparano e abbaflfano T 
ordito di lana , ed il terzo folleva 1' ordita 
del pelo, fopra cui 1' arrefice gittando la fpo-
la i paila la trama tra l'ordito di lana e quel del 
pelojed in apprefio/acendo gire uno íchiodion-
ciño d' ottone j od un ago, fotto quel del pelo 
vi fa fopra un taglio con un coltello defii-
ciato a queft' ufo , conducendo il coltcll® 
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ful íchidloncino che é fatto un po'cavo, per' 
tutto i l fuo diiungo j e s i , da alia íuper-
ficie del plujh un' apparenza di velluto . Vedi 
VE ILUTO. 

Álcuni afcrivono V invenzione del plufh 
agi'íngl'éfi y áítfi dicono , che fu prima fatto 
ín Ollanda í e partkoiarmente irtHaerlem . — 
Sia come fi voglia, é certo, che i Francefi 
fono quelli che i l piu ne lavorano ; eííen-
dovi diverfe confíderabiliffirae manifatture 
di plufh ftf Amiens , m Abbeville s e a 
Corapiegne. 

Altre fpezie di plufh vi f ono , tutto di fe-
ta y alcuni di queñi hanno un pelo lunghct-
to da una banda 5 altri da tutt'edue . 

P L U V I A LE i a n tic a mente íignifícava im 
capnecio , od una veíle j» che glí Ecclefia-
ñici y e principalmente i r'egolariporfava-
no nell'a Campagna r per difenderfi dalia piog-
gia ; dai La t i n i , chiamata anco' pluvialis la-
terna ., 

La parola ha írt oggi i l fuo; ufo nella? 
Chiefa- Romana, e dinota un grande man-
tcllo con capperone , che fi porta dal cantore 
e dal Suddiaeono', alia Meíía ed a Vefpro &c. 
Copre t u t í a la perfona ,• ed é attaceato; dinanzi 
con due fermagii o fibbie. 

P L U V I U S , ne'T antichit l f un attributo' 
di Giove y che dinota ,• effer egli TAutore dei-
la pioggia, o colui che manda la pioggia . Ve
di PlOGGI A « 

T r a i baffi rilievi della colontís¿íntontna'? 
re í luogo- dov' é rapprefeníato i l miracolo 
della Legione fulminante, vedefi un uomo che 
vola nell' aria , colle braccia diftefe , e cotr 
una lunglíiffima barba, che parche fi difciol-
ga in pioggia . — I dotti lo prendono per una 
rapprefentazione ái Júpiterpluvius .f Vedi FUL-
MÍN ANTE Legione. 

P N E U M A T I C A s PNEUMATICE , chia
mata anco PNEUMATOLOGI A , e PNEUMATO-
SOPHIA r la dottrina e la contemplazione 
degli fpiriti y e delle foílanze fpir i tuali . Vedi: 
SPIRITO .. 

La parola é formata dal Greco KUivpa f 
fpintus y refpiro donde , per le diffcrenti 
accezioni di queña vece , cioé o di foílan-
za incorpórea, o deiraria , ne naleono due 
Pneumatiche.. 

PNEUMÁTICA nelle feuole frequentemen-
te fi ufa pee la dottrina degli Spiriti ; co
me di Dio 5, degli Angelí , e della mente 

umana. Vedi SPIRITO , D i o , ANGELO , ANIV 
M A , & C . 

I n quefid fenfo la pneumática coincide coit 
quella che altramente chiamafi metafifica. Ve
di METAFÍSICA 

PÑEÜMATICA pib d1 ordinario íí prende 
per la dottrina dell'aria ; o delie leggi fecon-
do! le quali queño fluido fi con'denfar y fi rarefa 
gravita, &ca V e d i Á R i A . 

Alcuni fanno la pneumática u t í ramo deí-
la mcccanica ; perché coníidera V aria in 
moto , coi fuo i efFetti. •— EH'é certamen-
te una forelia deir Idroflatica ; l'una coníide
ra nd o Taria nella ííeffa maniera in cui Talíra 
coníidera l'acqua ^ Vedi MECCANICÁ , elDao-
STATICA * 

W o l f i o , in luogo di pneumatice , adopra 
la parola aerometria, q. d. 1'arte di mifurare 
V aria í Vedi AEROSÍETRIA . 

La dottrina e le leggi della pneumática 
troverannofi fotto gli Articoli , A R I A 
ATMOSFERA, ELASTICITA*,. GRAvITA'5C0M-
PRESSIONÉ f CONDENSAZIONE f RAREFAZIO-
NE, ESP ANSI ONE , &C, 

PNEUMÁTICA Machina , cvvero Antlia 
PNEUMÁTICA , dinota una macchina con cui 
fi tromba, o fi efirae Paria« 

L'ufo e l1 effetto della machina pneumati' 
ca y é fere quello che popolarmente chiama
f i , i l vuoto, r^m^r/? ; ma che in realta é fo-
lo un grado di rarefazione , fufficiente per 
fofpettdere glf ordinarj effetti deli'atmosfera« 
Vedi TArticolo VACÜÜM.' 

Con qüeíía macchina' adunque rioi impa-
riamo in qualche parte , che cofa fareb-
be la noÜra térra fenza un' atmosfera ; e 
quanto da eífa dipenda ogni potenza víta
le 5 generativa , nutritiva , alterativa . Vedi-
ATMOSFERA o. 

11 principio su cui regge ed é fatta queíta 
macchina , é F elaflicith deli' aria ; ficcome 
quello, su cui é fondata la ordinaria trom
ba d'acqua , é la gravita dell5 aria medeíimsv 
Vedi TROMBA. 

La firuttura della macchina' pneumática' f 
é itt fe íleífa piíi: femplice che quella della 
tromba d^aequa -, — QueíF uítima íappaite" 
due principj, la gravitl ' e 1'elaftieitaanco
ra r cosí; che la tromba d' acqua dee prima 
eífere una tromba d' aria ; cioé dee rareiar 
1' aria , avanti che follevi l'acqua . — ^ 
fatíi cífendo 1' acqua un fluido cheto not* 

ela-



hz blfognodi queche eflerno agen
te per ftfía aícendere ; laddove \ m á a cen--

ca: la fuá tendenza naturale e dt fépafarfi , e 
lafciare un vacuo; e tutto queho che rumne 
air -i-íe é impediré che 1 ana ambiente non 
íottentri in luogo di quéllá clie'COSÍ fpontanea-
menre fe ne vs vía . 

Per nonpiü dirne;-. a far aícendere i acqua 
la forza con cui é giu premuta, fí hada di
minuiré o da accfeíeere in una parte piu 
che i'í un'alfra ; a guifa di una bilancia in 
eduiUbr'iOi uno de'cui bacini fí pub far al-
ZlJre, o fcemando íl fuo péfo, od accrefceil-
do íl pefo dell' a'tro hacino : Tacqua adunque 
reCede dal ceñ'trd coaiune di gravita y per lo 
íleíTo potere ond'ella fende verfo effo centro ^ 
indirettamente o fecoñdariaraente applicato ; 
ímperocché fe due forze fírtiili centripete fi 
faccian agiré in contrario I5 una al i ' altra , 
quel tanto , onde V una íbverchia 1'altra , 
debbe averc i'effeíío di uña forza centrifu
ga., — Laddovej ií principio, percuiraria 
{i rarefa , o fcema , non riguarda rl centro 
della tér ra , ma i centri dellefue proprie par-
tícelie j altro non effendo , che una certa 
iñíifa potertía y per cui eüeno immediatameri-
íe teñdonó á recedefe Tune daH'alcre . Vedi 
R EPELLENTE Forza . 

L'invenzione di quedo nobile iftrumentd, 
daí qüale Tet^ d'oggi riconofce tante belle 
fcopért'e ^ viene afcritta a Ottone di Guerick , 
V illuftfe Codfole di Magdeburgo ; i l quale 
efibi i fuoi prirai e pubblici efperimenti 
fatti con efso , davanti all' Iraperadore ed 
agli Stati deHa Germaniá , alio fcioglierfi 
della diefá Irriperíaíe diRatisbona, neü'an-
no . 

I I Dottor Hook e M . du Hameí ne afcrí-
vóríó> é vero, T invenzione al Boyle ; má 
qtíéff ingegnofo Autore francamente confef-
fa, che Guerick lo ha prevenuto. Éi ci af-
ficurá che aveva fatti , ful medefimo fon-
daftienío o principio, alcuni tentativi , pri
ma che fi fapefle nulla del gia fattofi altro-

roa 1'informázione ch'ei pofcia ricevet-
te oaílá Mechanica HydraüUco-Pneümatica di 
Schotto ^ pubblicata neí 1057"^ ove erano de-
ícritti alcuni efperírtienti di Guerick , loabi-
iito a recate i l fuo difegrio a qüalche ma-
turita. —Dira) coll'ajutodel Dottor f íook , 
«opo due o tre felici prove , é nata una nuo-

va macchlna pneumática ^ piu faclle e maneg-
gevole che la Tedefcha : e di q u i , o piut-
toílo dalla gran varicf a di efperienze alie quali 
coteño iiiuflre Áutorei 'appl ieo, venne ella aá 
efíere denominata Machina Boylejana . 

Strütfurd edufo delláMacchina'PuEUM A T I 
CA . — i La bafe o la parte effenzialc nella 
macchina pneumática, fi é uit tubo di me-
tallo , che corrifponde al cannone di un'or-
diñaría tromba , ó firinga; avente una val
va o animella nel fondo , che" ha V apertura 
verfo ail ' insu: éd uno ííantuffo, o embolo, 
coFíifpondente aí fcione o fiígatof di una trom
ba, gueraito parimenti di una valva che s'apre 
verfo all' insu. — 11 tutto,- accuratameute é 
accoraodato e congegnato ad un v'afey come re
cipiente.' Vedi EMBOLUS, VALVA,- e RECI
PIENTE. Vedi arico SIRINGA 

Le al tre cofe o par t i , non eííendo che giutí-
t e , le quai principalmente riguardano i l có
modo ufo della macchina , fono ftate variate 
o migíio'rate di quando in quando , fecondo 
íe diverfe mire, e Tabilita dell1 artefíce . — 
Quella di Ottort di Güerick eííendo meno 
artifiziofa , ebbe niolti difefti y in riguardo al
ia forza neceífaria per farís operare ^ chs era 
grandiffima ; ed al fuo progrefTo aífai lento: ol-
tre che ella fi doveva tenere fott' acqua ; e 
non attímettea cártíbio di raaterie pegli efpe-
r i rilen t i . 

11 Sig. Boyíe , á gradi a gradi, toífe diverfi 
di quetli inconvenienti; e neminorb gli al-
tr'ii ma tuttavia i l raarteggio della fuá mac
china era laboriofo , a caufa della preíTionc 
delT atmosfera, una di cui gran parte dovea rí-
moverfi ad ogni fucciamento , dopo che s'era 
gia arrivato quafi al v a c u o M a queft'incomo-
do fu da poi tolto da M . Hawksbee, i l quale 
can aggiungere un fecondo cannone ed un al
tro ííantuffb, che alzaVafi , fecondo che l 'ai-
tro cadea , e cadea al follevarfi dell'altro ; refe 
la preffione deir atmosfera fullo ñantuffb di-
fcendente, tanto uíficiofa, quanto era manche-
volé e inutile nelT afcendenee 

Alcuni Tedefchi hanno pur recata la mac
china pneumática a fare 1' ufizio contrario di 
condenfatore : ma quert'é un rendere l ' i f iru
men to piü complefio , e non gia migliore . 
Vedi CONDENS ATORE * 

La flruttura della macchina pneumática f 
come appreífo noi fi fa in oggi , é rapprefen-
tata nella Tav. Pneumat. fig. 16, Confia di 

due 
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due cannoni o eilindri di bronzo, rapprefen-
tati per a a a a \ che comunicano Tun coll'al-
tro p̂er un canale che paííatraeffi ín ád\ e 
del recipiente OQOO ^ per meizo del cavo fil 
di ferro hh^ una di cui eftremita tnette nel 
canale di comunicazione , e l'altra in un fimil 
canale nn, che pervadendo la piaüretta i i i. i i 
tnette capo nel recipiente. 

Dentro i eilindri fono due emboli o flan-
tuffi fatti di bronzo, e guerni t i di foghero 
e cuojo, aggiuftati alie cavita de ' eánnon i , 
cosí che li riempiono efaítamente ; ognuno ha 
la íua valva > o animtlla , e termina fulla íora-
mi ta in un eolio o lieva ce per mezzo di cui íl 
Hianeggia e fi fa oprare. 

A l fondo d'uno o dell'altro Gannonev''é 
un'altra valva, per mezzo di cui l'aria pub 
paífare fuori dal canale di comunicazione dd y 
e per coníeguenza fuori del filo cavo di fer
ro e dal recipiente IkíTo r nel cilindro , di 
fotto alio flantuffo t da dove per via dells 
animelle o valve dello ftaníuffo pub avan
zare fin nello fpazio fuperiore del cilindro , e 
si nelTaria aperta . 

Quanto alV appltcazione di quefio meccanif-
mo. — Girando m su ed in giü la chioe-
ciola 'ú (uo fufo f r che co'fuoi den-
íi afferra le Heve , follevera e depriraera i: 
due flantuffi, a vicenda. -— Ora , la confe-
guenza della depreííione dr uno llantufTo 
é ? che ¥ aria dianzi chiufa tra eiTo ed i l 
fondo del cilindro,, venendo cosí affoltata in. 
minore fpazio, colla fuá elaílica íorzay che 
ermai eccede la preílione deiratmosfera, fpr-
gne su la valva dello ftantuífo e si fcappa 
fin a tanto che quel poco che rcíla , fia della 
fteífa denfita che l'aria eüerna,- che foprafta. 
alia valva „ 

* Gu. Wream , eperatore pneumático de piu 
recenti , ha> ja i ta un m i l giunta, o mi-
glioramento alia macchina di Hauksbee T 
con ridurre i l moto alterno della mam e 
della: vite ad un moto circolars. In quejlo1 

'is método , A» chiocciola fi gtra affatto at-
tomo y a nulladimeno gl¿ Jiamttffi. fi folie-
vano e fi deprimono a- vicenda i Con che 

j i troglie í imptecio di feambiar la mano, 
indietro e innanzi, e J1 ovvia alia per di
ta d i tempe, ed alia fcojja della macchi-
na .. Vedi V artificio diretto a queJF uopo, 
defermo nd Moto de'Fluidi di Clare , 
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Fatto cío - e follevatofi di nuovo a v i 

cenda i l raedefimo ftantuffo, dal fondo del 
cilindro fin alia fommit^ \ la poca aria 
dianzi lafeiata , neceífariamente fi efpande, 
cosí che oceupa Tintero fpazio del cilindro 
cosí abbandonato dallo ftantuffo r per lo che ^ 
la fuá forza o preífione fulla valva al fondo 
del cilindro, effendoormai di picciol contó, 
Taltra piíi denfa aria del recipiente , del fi
lo cavo, e defeanale di comunicazione y pep 
la fuá forza elaílica fuperiore , alzera la 
valva , e sj paífera nel cilindro dell' aria 
rarefatta^ finché e Tuna e Paltra aria fienodeí 
medefimo grado di denfita. 

E cosí l 'aria nel recipiente va feemanda 
ad ogni elevazione dello ílantuffo , la quan-
tita di un cilindro pieno ; dibattuto qneli 
poco che é rimafo fra lo: ílantuífo dcpreíTo T 
ed i l fondo: cosí, che, coi ripetere a queílo 
modo piíi volte l'operazione T l'aria nel Re
cipiente viene alia ínne rarefatta a tal grado ¥ 
che la fua*denfita non eccede l'aria tenue ri-
rnanente nel cilindro quando lo ílantuífo e 
follevato: i l che fatto % reífet to del'amae-
china pneumática fi é ormai avuto j la val
va o animella non pub ora piü apriifi , o 
fe poíefse , non vi paíferebbe aria \ eífen-
dovi- un giufio equilibrio tra f aria d* 
ogni lat|'o., 

Per giudicare del grado di efauftione, v i 
fi aggiugne una miíuradi fcandagiio//; che 
conlla di un tubo' , i l cui fuperior orifizio 
comunica col recipiente j i'inferiere eflendo* 
immerfo in un baeino di mercurio, w m . — 
Quindi , l'aria nel tubo rarefacendofi a snn* 
fiara di q:uella nel recipiente fecondo che 
progredifee 1' efauftiooe , i l mercurio viere 
elevato dalla preífione della colonna deH'aria 
efterna , preval'ente fopra quelia della colon-
na d' aria inchiufa , fin a tanto che la co*--
lonna d' aria , ed il mercurio infieme , di
ventano- un contrapefo a quella dell* aria 
ellema .- Quando i l mercurio é cosí poggia-
to alia ñeífa altezza,. a cui fi fia nel baró
metro,, loche vi fi addita per mezzo dells 
fcala di pollici aggiunta alio fcandagiio.; l'io-
flrumento é proprio un tubo Torrieelüano j 
ed i l vacuo „ fi pu« conchiudere, eífere tan
to perfetto, quanto quello che daffi neireftre-
mitafuperiore del barómetro. Vedi BARÓME
TRO, e TORRíCELLI ANO . 

Pee introdurre di nuovo 1'aria nel recipiení-
te 
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te efaufto, la chiave « fi gira; conchefaffi 
una comunicaiione coll ana efterna ; si che, 
allora impetuofamente cacciandovih entro 1 
aria i l mercurio nel tubo dello fcandagiio im-
mediate s'abbaffa e cala nel hacino . _ 

Alia rnacchina pneumática appartiene un 
arande apparato d' altri vafi , accomodati al
ie diverfe forte di efperimenti. Vedi APPARA
TO , RECIPIENTE, &C. 

]Íenpi dclla Rarefazione nel recipiente della 
rnacchina PNEUMÁTICA . IO. Per̂  quel che 
r-^uarda ia proporzione o quantita dell'aria , 
efe reíls ad ogni dato tempo nel recipien
te, noi abbiamo i l feguente teorema gene-
ra/e. — „ In un vafe efaullo colla macchi-
„ na pneumática^ 1'aria primitiva onatura-
„ le contenuta in eífo, é all'aria che r e ñ a , 
„ come 1' aggregato della capacita del vafe 
„ e della rnacchina, ( c ioé , del cilindro la-
„ íciato vuoto in una eleva?.ione dello ftan-
„ tu fío, col filo di ferro cavo ed aitre par-

t i tra i l cilindro ed i l recipiente ) eleva-
„ ta ad una potenza il cus efponente e egua-
„ le al numero di pinte deiio ftantuíFo , alia 
„-capacita del vafe folo elevata alia mede-
5, firaa potenza. u 

M . Varignon da una dimoítrazione alge
braica di quefto teorema , nelle Mem. deW 
Acad. R. an. i6y$. p. 233. feq. Id.an. 1705. 
p. 397. raa fi puo anche dimoilrare pneumá
ticamente, cosí: — Chiamando 1' a ia che 
refta dopo i l primo colpo, la prima refidua ^ 

quella dopo i l fecondo, la feconda refidua , 
&c. e ricordandofi che l'aria nel recipiente 
é della fleíTa denfiOa che quella nel cilindro, 
quando lo íiantufFo é alzato; egli é eviden
t e , che la quantita d'aria nel recipiente, é 
alia quantita d'aria nel cilindro, nel filo di 
ferro cavo , &c. come la capacira del reci
piente a quella del cilindro , &c. e confe-
guentemente, Taggregato dell'aria nel reci
piente e «el cilindro , cioé tutía 1' aria pri
mitiva , é all*aria nel vafe folo , cioé alia 
prima aria refidua , come U aggregato della 
capacita del recipiente e del cilindro alia ca
pacita del recipiente folo. Nel i ' lüeí ía ma-
^eva fi pub provare, che la quantita delia 
prima aria refidua, é alia feconda refidua, 
come raogregato delJa capacitU del recipien
te e del cilindro alia capacita del vafe folo, 
E 1 ideifa proporzione paffera tra i l fecon-

refiduo coi £erZo e si di mano in ma-

P N E 431 
n o , — Quindi , i l prodotto dell'aria primi
tiva nelle prima, feconda, terza , quarta s 
&c. refidue , é al prodotto della prima refi
dua nelle feconda , terza, quarta , quinta , 
&c. come il prodotto della capacité del re
cipiente e del cilindro infierne , moltiplica-
ta tante volte in fe fie fia , quante ui.itk con
tiene i l numero di colpí o pinte dello ñan-
tuffo , é al fa&um o prodotto , che nafce daN 
la capacita del recipiente folo , moltiplica-
ta tante volte per íe fieifa : cioé , come la 
potenza dell'aggregato della capacita.del re
cipiente e del cilindro infierne, i l cui efpo-
nente é i l numero di colpi dello üantuffo, 
alia capacita del vafe folo, elevata allamede-
fima potenza . — Confeguentemente V aria 
primitiva é all'ultima refidua nella ragione di 
cotefte potenze. Q. E. D. 

2o. 11 numero di colpi delio ftantuífo , in-
fiern con la capacita del recipiente e del ci
lindro col filo cavo, &c. e fien do dati ; tro
vare la ragione dell'aria primitiva all'aria 
che refta. 

Sottraete i l logaritmo della capacita del 
recipiente, da quello della fomma della ca
pacita del recipiente e dei cilindro ; pofeia, 
moltiplicato i l refiduo per lo numero di 
colpi dello fiantuífo , i l prodotto fara un loga
r i tmo , i l cui numero naturale mofira quante 
volte I ' aria primitiva contiene i l rimanente 
cercato. 

C o s í , fe la capacita del recipiente é 4^0 , 
quella dei cilindro 580, ed i l numero de'colpi 
dello ftantuffo 6 , 1'aria primitiva troveraííi 
all'aria refidua , come 146 . 

Imperocché, fupponiamo la capacita del 
va fe rz t ) ; quella del cilindro e del vafe in
fierne = 1 : ^ ; i l numero de'colpi dello fiantuf-
ío z=i n ; e l'aria rimanente = 1 . Poiché ia 
primitiva é all' aria refidua come an a v " ; 
l'aria primitiva fara altresi all'aria refidua , 
come an \vn a 1 . Confeguentemente, fe T 
aria refidua é 1 , i l logaritmo dell'aria primi
tiva é a — vy,n . 

3o. La capacita del recipiente e del cannone 
eífendo data ; trovare il numero de'colpi o del-
le pinte dello ílantufFo richieue per rarefaré 
l 'aria fin a un dato grado. 

Sottraete i l logaritmo dell'aria refidua dai 
logaritmo dell'aria primit iva; ed il logaritr 
mo della capacita del recipiente, dal ioga-
ritrao dell' aggregato della capacita del reci-

pien-



4 P P N E 
píente e del cilindro ; aliora j dividendo!a pri-
inadifFerenia per 1 'ulí lma, i l quoziente é i l 
numero de'colpi richieflo . 

C o s í , fe la capacita del cilindro fuppongaíi 
580; quella del rgcipiente 460 ; e i'aria pri
mit iva al!' aria refidua , come 1464 a 10: 
i l numero de' íolpi nchieí to troveraffi ef-
ferff 6 . 

Oltre gli effetti, £d i fenom^ni deila mac-
china pneumática a noverati íotto gli A r t i 
co) i VACUUM, A R I A , &C. poffiamo aggiu-
gnerne alcuni a l t r i ; che riferiti diffufamen-
t e , fanno Ja foflanza áegliEfp, Phyf/Mech. 
del Sig. Boy!? . Come, — Che la fiamma 
di una candela nel vacuo fu ole eflinguerfi 
i n un minuto , benché qual.che volta ne 
duri due ; ma i l íucignolo o ftoppino con
tinua ad eífere Ígnito cioe infuocaío da poi ; 
ed anche manda fumo, ilqualeafcende, — 
Che un carbone accefo toíalmente fi fpe-
gne ,¡n cinque minuíi in circa , abb.enché 
neir aria aperta redi vivo per mezz' ora 5 
che 1' eílinzione faffi per gradi, comiijcian-
do dalla cima e da1 iati gfteriori . <— Che 
un ferro revente infuocato non viene dall' 
afsenza dell' aria affetto ; e puré i l zolfo o 
la polvere da fuoco non vi íi accende col 
fuo mezzo, ma folo íi fonde , •— Che una 
miccia , o xolfanello » dopo d5 efser paruta 
fpenta nei vacuo, per lunga pezza, rivive 
ai riametterfi dell' aria , — Che una pje-
tra fócala colpita coll' acelajo manda ícintil-
le di fuoco in egual copia nel vacuo che 
fuori ; e che le fcintille íi movono in futte 
Je direzioni, su, gi í j , &c . nel yacuo , co
me neir aria , — Che le calamite ., e gli 
aghi calamiíat i , fono la íkfsa cofa nel va
cuo, che nelT aria , — Che i l fumo in un 
recipiente efauílo , eífendo i l juminare t i l i n 
to , gradualmente da giu al fondo in un cor-
po ícuretto , lafeiando la parte fuperiore 
chiara c diafana 5 e che inclinando i l vafe 
©ra fur un lato , ora su l 'altro , i l fumo 
mantiene la fuá fuperfizie orizontale, fe con-
do la natura degli altri fluidi , — Che i l 
íifone non feorre nel vacuo . — Che faequa 
fi gcla nel vacuo . Che pub efsere prodot-
ío del calore mediante la confricazione nel 
recipiente efauílo . — Che la canfora non 
prende fuoco peí vacuo ; e che la polvere 
da fchioppo , abbenché alcuni gran! di un 
jsiucchio vengano acceíl per mezzo di un ve-
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tro u(lorio nel vacuo 
grani contigui 

m n mette fuoco 
tme le vipere e Ic 

fi gonfia.no afsai nel vacuo, ma vivo.no 
ora e mez/a , o due ; e benché apparente-
mente giacciano intjnzzite e moríe in 
frattempo, riíornan.o di ""ovo in vita dentro 
10 fpaxio d'alcune ore nell1 aria, — ] 
luceiole ,ed i vermi l.ucenti perdono 11 i0ro 
fplendore , a mi fu ra che 1' aria é efaufla • 
cd alia fine diventano totalmente ofeure • 
ma al fiaíuetíerfi dell' aria fubito ricypera-
no t u t t o ' í lurae, — Che le lumache fo^ray-
fivono diepi or,e9 c gH fteliioni , od altri fi-
mil i vermi , due o iré giorni ; le mignatte 
cinque o fei,. — Chg le oftriche reftaa vi
ve nel vacuo 24 ore fenza nocumento. —̂ 
Che i l cuore di un1 anguilla eílratio dal cor-
po , continua a batiere nel vacuo , piu ágil
mente che nelf aria ; c cib per bupna parte 
di un'ora. — Che i l fangue caldo, illatte, 
11 fíele 3 &c . foggiacciono a una confiderabi-
le intumtfcenza, ed ebullizione nel vacuo. -
Che un forcip ? od al tro anrmale pub , per 
gradi , recaríl , a fopravivere piíi lungo tempo 
in un'aria rarefatta., ¿i quel che vivanatu-. 
raímente , - Che f aria pub ritenere la fuá 
folita prcíílone , dopo d'eífere divenuta inetta 
per la refpira'zione . -- Che le uova de'vermi 
da feta íchiudonfi nel vacuo, &C, 

P N E I J M A T O C E L E * , w r ^ u r o M 
la Medicina , un' hernia flatuleota o ventofa^ 
ovvero un tumore deílemembranedellofcro-
íum , o delf ombilico , procedente da'vapori, 
rinferrati, ed accompagnato da dolor tenfivo, 
Vedi HERNI A ? 

* La'poceeformata dalGTecp^ri'ividoi^v^to , 
e xvxir, tumor. 

Alie volte uno de' tefticoli folamente é 
cosí gonfiato , alie volte tut t i e due , cd 
anche qualche volta lo fe roto , Vedi TE' 
STICOLO. 

Queft'hernia é di tutte Faltre la plh leg-
giera, e men.o pericolofa . — Ella fi cura con 
difcuzienti internamente , e con fomentazloní 
C cataplaími efterni, 

P N E U M A T O M A C H T , U V Í V [ ¿ * T O I ¿ W » 
Eretici antichi, cosí cliiamati, perché s'oppo-
nevano alia divinita dtllo Spirito Santo j met-
íendolo nel numero delle creature. Vedi SEMÍ-
ARIANI . 

P N E U M A T O S I , irnupuTuffis, un termi
ne che alcuni Autor! adoprano per dinotare 

la 
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y seneraxlone o formazione degllfphitiani-
iriali nel cervello .. Vedi SPIRITO, e CER-

-VEp^?¿UMONICA * , irvwiioviK*, medicine 
a propofito, nelicinalattie de'polmoni aquand1 
é affhtalareípiraMone , VediPoLMONi, RE-
SPIRAZIONE, &.C. j / 

* /'^Í-0^ ^ jormata m i ijreco i r n v -
l i m , po/wo/zf , o Trny^cí , ¡p i r i to , re-

D/quefio tiumero fono i l zolfo , la pul
monaria, l'hyíTopo, l'ellera terreftr.e , « i l 
farfaro^ che adopranfi .nelle ftifi , nel Taime , 
neJle peripneumonie , ;tielle pleurefie , &c. 
VídiASMÁTICO, ANTIPHTHISICO, &c . 

P O D A G R A * , iroSaypc*. , nella medicina, 
la gota ne'piedi. Vedi GOTA . 

* El? e con detta dal Greco irm j piede , 
ed ctypct) captura, 

ÍODAGRA Dentium •> alie volte, ma mol
ió impropriamente , fi prende per i l dolore 
de denti . Vedi ODONTAGLIA , e Dolor ¡de 
DENTI . 

PODESTA' , o POTESTA' , un magiflra-
t o , o miniflro ;di polít ica, e di ragione , in 
una Citta -libera, 

I I nome é originariamente Italiano; eprin
cipalmente s' applica a certi magiftrati o 
perfonaggi nella "República Véneta , e di Ge-
noa, la funzione de' quali é amminiftrare la 
giuftizia , &c, nelle Cit ta foggette a-coteíle 
Repubiicíie. 

I I Podefia «ella Rep. Ven. eornfponde al 
Pretore nell1 antica Roma ; benché fi poífa 
appellare .dallefue decifioni agli Auditori nuo-
v i , od alia íQuarantia eivil nova , Vedi 
Qu ARA NT IA „ 

P O D E X , ne l ! 'Ana tomía&c. nfleífo «&e 
mus; vedi ANUS . 

PODOMETER , o PEDOMETER ;, Vedi 
PEDOMETER . 

POEMA , woivinx. , una compofizione m 
verfo^d^una competente o giufta lunghezza 
c mifura. Vedi VERSO , e POÉTICA . 

POEMI , Carmina, fono di varié fpezie ; 
^cuni denominati dalle perfone che prima gl' 
^vcntarono , o chepiü li ufarono ; come V Ar-
chdochlo , i) Saffico , &c. A l t r i ,, dalla loro 
compofizione, come i l monocolon, che coña 

una fola fpeiie di verfo \ i l dicolon , d i due 
cd ú tncokn , ,di tre fpezie . — A l t r i dalla 
ioro mterezza, o dalla loro deficienza ; co-
3116 b™chcatak$HS , che cpanca di due f i l -
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labe; cataUBus , che manca di una; acata-
leEius , d i .neíl'una ; ed hj/percataleElus , che 
,ha una filiaba di íroppo , che íi refeca al 
principio del fuífeguente verfo ; i l verfo íi 
dice eífere hypermeter Vedi ACATALECTI-
co , &c. — Al t r i fono denominati dalla 
fubbietta materia, o dall' Argomento ; co
me 1' apobaterion , tpibaterion , epínicion -¡epi-
•tkalamium , genethliaco , propemptico , elegía' 
€0 , fatirico , epicedion , epitafio , threno , & 
lamentazione, encomiaflico, panegirico, foteri-
co, lirico, pajioralef & c . — A l t r i dalla ma
niera della narrazione; coms, exegetico, che 
íiferifcc la cofa fotto la propria pe.ríona dell' 
Autore ; dramático , ed :epico , Vedi ciafcu-
;no fotto i l fuo proprio capo , EPICO, DRA
MA , &c. — A quefli fi pub aggiugnere 
le Ode , P Egloghé , g l ' Id i l i i . Vedi 
ODE, &C. 

A quefto capo íi poíTono anco riferire d i -
verfi altri poetici componimenti di raen fe
ria fpezie , che T oziofa vena de' poetucci 
ha prodotti nel mondo, e che, quantunque 
fpeífo ammirati da perfone d i un baífo gü
i l o , fono a ragione noverati dal Sig. Addi^-
fon nella claífe del falíb fpiriío. — Ta l i fo
no gli acroftici , gl i enigmi , gíli anagram-
m i , i centoni, i chronogrammi, i protei , 
gli echo, i&c. Vedi ACRÓSTICO , ANAGRAM-
MA , SCC 

POESIA * , POESIS . Vedi V Art icolo 
POÉTICA.. 

* ]La voce e formata dal Greco vrowcris, 
vroiícü) fació , fabricor , fingo . 

D i qua Talchimia, o l'arte d i f a r l ' o ro , fu 
.anticamente chiamata poe/ia , thryfopoejtí , 
.Scc. Vedi ALCHIMIA . 

POESÍA , V arte di comporre poemi od ope
re in verfo. Vedi POEMA,, e VERSO. 

La Poefia e la verfificazione 9 fe .fi confi-
dera un verfo per una mera ferie di fei pie-
di che fi vengon dietro T un r altro ntiriftef-
fa riga, pajono in vero due cofedifierentiíTi-
me: Ma i l p , Bofsu, .nella fuá idea del ver
fo, v'in&hiude le cadenze, le pecu'liari cotlru-
•zioni , le difpofizioni di parole ed efpreífio-
»f,, nel común difcorfo ignote; e fopra tut-
l o , un certo modo , o maniera di dizione, 
.nobile , ardita , elevata , metafórica . — 
Egli oíferva che quefte fono cosí tífenziali 
cofe nella Poefia , che fenza d i eífe la piíi 
efatta difpofizione, ÍO fchieramento di fillabe 
Junghe e brevi , fa poco altro piu che una 

I i i fpe-
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fpezie di profa miíurata ; laddove qneñe , 
in un difcorfo mancante di piedi o miíure 
poetiche, non ofíante gli danno ilcaratte-
we pottico , e lo fanno una fpexie di Pcefia 
fewza mi jure. 

Le rególe della Poefia e della verfificazio-
ne s'imparano dalTarte, e fi acquiñanoeol
io iludió ; ma quella forza ed elevazione di 
penfiero, che Orazio chiama quid d i v i m m , 
e che íbla fa la Poefia una cofa pregevole , 
haífi a dirivare dalla natura j o , fecondo 
Ari í totele , da alcuni felici t raíport i , a'qua-
l i egli da i l norne di mania : — )ív<pvios h 
m-oivrixv Í?IV , v[¿uviKa. Ma egli fi deefempre 
concepire e prefuporre un giufto e fodo giu-
dhio alia tefta di quefto furore della fantaíia 
del poeta. 

D i qua conchiude i l critico , che i l fine 
della Poefia é placeré ; la fuá cagione ^ o l'ec-
cellenza del genio del poeta , od una furia 
poét ica , ed un trafporto dell 'anima, che i l 
giudizio pub reggere ; la fuá materia , le 
lunghe e le brevi íiilabe , ed i piedi di eííe 
compofli , con parole fomminiñrate dalla 
Grammatica; e la fuá forma , rordinamen-
to di tutte quefie cofe in giufto e grato 
verfo, efprimente i peníieri ed i fenfí dell'Au-
íore nella maniera gia mentovata. 

Ma con tutto quefto , quanto fono mai 
angufli cotai i i m i t i , fe confideriamo la Poe
fia nel lume in cui l'hanno poíla le opere d' 
Omero e di Virgil io? Quello che ne abbia-
mo qui detto , non porta feco lode , o pre-
gio a cui un femplice Traduttore non pofsa 
afpirare o pretendere, e che la guerra di Ca-
til ina mella in verfi non pofía mentare a co-
lu i che voleffe cosí trasíormare la profa di 
Sailuftio . — Con ragione adunque noi di-
fiinguiamo la bajfa e femplice dalla grande 
Poefia j con daré alia prima i l titolo di ver-
fificazione ; e íacciamo deiia Poefia e della 
verfificazione due arti feparate. In fatti vi é 
egli forfe piíi di differenza tra laGrammati-
ca e laRettorica, che tra Parte di farverfi, 
€ quella d'inventare i Poemi ? 

La Poefia maggiore, o la grand'Arte con-
jRfie adunque principalmente nella finzione , 
© neli' invenzione delle favole ; nell1 efpri-
mere le cofe per mezzo d'allegorie e di me» 
tafore; e nell'inventare aziom, fottolequa-
l i , le verita che i l poeta ha da infegnare , fie-
no con bel modo e piacevolmcnte maíchera-
te. Vedi FAVOLA . 
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Cib fuppofio, i veri poemi, equelli che 

piu di alcun altro , han 1'eífenza e ia nat 
ra della Poefia grande , fono V Epope^a ) ^ 
Tragedia , e la Commedia ; Perthé'e!lenQ 
fono tutte allegonche e favolofe ; glj aj 
t r i poemi , fia Elegie , Satire , Canzoni " 
o checché fi vuole , pafíano fotto la ,̂ei.., 
fificazione. 

Egli é ílato oífervato , che Y antica elo-
quenza era piena di miflerj e d'allegorie. —. 
La verita veniva comunemente coperta e ve-
lata fotto quelle ingegnofe invenzioni, chia-
mate f¿u@ot, favole, q. ú. parole o voci • come 
fe vi foíTe tanta differenza tra quefti favo.'oíi 
difeorfi de 'dot t i , ed il ¡inguaggio comune , 
quanta tra i l parlare proprio di un uomo, e la 
voce de'bruti . Vedi FAVOLA . 

A principio le favole fopra tutto fiufava-
no, trattando della divina natura , nella ma
niera in cui allora veniva concepita : cib 
dié motivo , che i primi poeti foffero chia-
mati teologi^ o d iv in i , e la poefia \\ Unguag-
gio degliDe't. — Gl i attributi divini furonori-
partiti o divifi in una mohitudine di per-
íbne ; a caufa che la debolezza della men
te umana non potca concepire tanto pote-
re e tanta azione , in una ílmplicitNa cosí 
rigorofa e indivifibile come quella di Dio . 
Vedi D i o . 

N é fapcan parlare dell'operazione di que-
fía cagione onnipotente , fenza parlare altre-
si de' fuoi effetti . •— Percib aggiunfero la 
Fiílca alia loro Teología , maneggiando am-
bedue hell' ifteffa maniera , fenza lafeiare i 
v e l i , e le ailegorie. Vedi ALLEGORIA. 

Ora, F uomo eflendo la piu confiderabile 
di tutte Topete della Diviniía , e non eííen-
dovi cofa alcuna pib. a propofito per l i poe
t i , né di un ufo cosí genérale per i l genere 
umano , che un tale foggetto ; percib ag
giunfero alie prime dottrine 1'Etica, e trat-
tarono de 'coñ^mi alio fteíTo modo che fatto 
avean della Teología e della Fiíica . •— É 4' 
qua é forta i ' Epopeja, od i l Poema Epico . 
Vedi EPTCO . 

I Potti Epici han fatto , in riguardo alia 
morale , appunto il contrario di quel che i 
Poeti Teologi fe cero della lor Teología . Sic-
come la troppo grande diveríita delle azioni 
e delle perfezioni divine, cotanto poco pro' 
porzionaía al noftro intendimento, fece che 
queíli divideííero i'idea femplice dell' eífen
za di Dio in diverfe períone fotto dlíf^rcnti 

no-



WSÁU e.tf. diGiove, di Giunone, di Net-
íuno &¿. cosU al contrano, la natura cid-
la tnorale FUofofia , che non oa mai rególe 
per cofe particolari , fe che i Poet. E p k i 
uniíiero in una fo!a idea , nclla itefía perío-
n a , ed anche in " " f río,a azmne , tutto 
Qucllo che di coniimil. forta accade m diver-
íeperfone, eind.fíerenti axiom. VediAziO-
KE CARATTERE, EROE, &C. 

COSÍ, dice Añíletele , hPoefta infegna la 
Filoíofia rnorale , .non raccontando iíiorica-
men'te quello che Alcibiade ha fatto o íof-
ferto 5 xna proponendo quello che una tal 
pgr/o/'a, chiamuta dal Poeta con qualunque 
nome ei vuole j neceffariamente o probabil-
mvnte avtrebbe fatto o detto in una fimile 
occafione. — A quefío modo ella rapprefen-
ta o le confeguenze infelici de' difegni mal 
concertati , d' azioni malvagie , &c. o i l 
guiderdonc deile buone azioni, cd i l place
ré raecoho da un virtuofo difegno, con pru-
denza condotto. 

C o s í , fecondo i l noítro Cri t ico, íeazioni 
e le períbrte poetiche fono tutte finte, alie-
gorichc , e univerfali 5 non iftonche e fin-
golari. Queñi é parimenti i l lentimen-
ío d'Orazio, i l quale aggiugne, cheiPoet í 
iníegnano la ni o ra le egualmente che la filoío
fia y ma in c ih egli díi la preferenza ad Omero * 
Vedi COSTÚMI , 

Queño vantaggio de'poeti fopfa i meri fí-
lofofi precede di qua eioé dalf effere la 
Pce/ia una imita¿ione. ~ Ora l'imitazione 
é una cofa eííremamente natural© ; e pero 
quefta maniera di propor le cofe diventa 
meglio adatta ad impegnare gli ud i to i i . I n 
oltre , 1' imitazione é un' inflruzione data 
eon efempj ; e gli efempj fono i piu idonei 
a períuadere , conciofiaché provano la cofa 
poffibile. — In fatti , 1'imitazione é tan
to effenziale alia Poefia , che Ariftotele di
ce 5 che a qugfta la noflr' arte debbe la fuá 
origine. 

Ma i Poeti , con diventare fiiofofi , non 
«^ffarono d' effere teologi y al contrario , la 
dórale che infegnarono i i obbligava ípeíía 
sd vntrodurre la divinita riel le lor' opere j e 
la parte che un- effere si auguño avea nell' 
azione obbligava i-1 poeta-a farla grande r im
portante, e eondotta daperfonedi Re ePrin-
«ípj • Vedi MACCHINA 

A§g"ugni , che- cib obbligava i l Poeta a 
W - M I 5 i?ar^íf i » a » pwdo eleyat-Q al di 
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fopra Sel grado o linea ordinaria degli uo-
mini ; e ad eguagliare , in qualche mi fu
ra , le perfone divine da lui introdotte j 
e per tal uopo gli fervl i l linguaggio poé
tico , figurato , e la maeüa del verfo 
eroico. 

Per far paffare negli animi le lor verita 
con miglior effetto , e adattarle ai fini par* 
ticolari , per l i quali erano indirizzate ; i poeti 
inventarono varié forme. •— D i qua l'Epopeja 
ed i l Drama. 

'L&Poefia épica é piu per l i coftumi e pe-
gli abiti , che per le pafftoni ; queíle ul t i 
me íorgono tutte in un tratto , e la loro 
violenza é di breve durata; ma gli abiti fono 
piu f red di epiuleni , e forgono e caggiono piíi 
lentamente. Vedi ABITO. 

I.1 azione épica adunque non poté effere 
riñretta a un giorno o due, come quella dei 
Drama ; Un piu lungo e piu giufto fpazio 
1 icercofíi per queflo , che per la tragedia v 
la quale non é che per le paííioni. — E q u i n d i 
é nata un'ancor maggiore differenza per la tra
gedia e T epopeja, 

Imperocché la violenza trágica richiedea 
una piu forte e piu viva rapprefentazione , 
che F épica ; e perb ella confta folo d' azio
ne j i l poeta non parlando mai j ficcome 
al contrario ei parla nell'epopeja, dove non 
v i fono A t t o r i . 

Le leggi della POESÍA Epica e Dramati~ 
ca s vedanfi fotto gli Articoli EPICO , CA-
RATTERE , INVOCAZIONE , DRAMÁTICO , 
TÉATÍIO , TRAGEDIA , COMMEDIA , ATTO , 
SCENA, SENTÍ MENTÓ. 

Quctnto alie inferior i forte di POESÍA , ve
di ciafeuna fotto i l fuo Articolo , ODE S 
CftNZONE, E P I G R A M M A , E L E G I A , S A T I 
R A , &C. 

POETA j un Autore ií quale compone 
poemi, o difeorfi in verfo. Vedi POÉTICA F 
e VERSO .-

Cieerone riferifee per un detto di Demo-
erito e di Platone 4 che non v i pub effer 
buon Poeta y fine afflatu furoris, fenza una 
do fe di pazzia; ed Ariftotele chiama i Poe
t i efpreffamenÉe , mamad , Vedi ENTÜ* 
SI ASMO s 

. M . Spanheiní dice , ehe gli Áutori Árabí 
ei vengono dati piu poéticamente, che queíli 
di qualunque altraNazione ; ed aggiugne, che 
visión piu verfi fra gli Arabi j ehe fra tutte k 
ahte §enti affieme. 

I i i a La 
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La parola Greca irouirv;. Poeta ^ figmficá 

facitore da m i i a , fació ; donde i Poeti furo-
no anticamente aítresl chiamati fa t i j l i . — 
I I nome con cui venivano propriamente dino-
tati ña i Romani , era vates , che íignifica^ 
propheta .. Vedi PROFETA . 

Per una iegge dell' Imperador Filippo r in -
íerita nel Códice ,• 1. 10.. t. 52. i Poeti fo
no efpreffamente efc^ufi dalle immunitk con-
ceííe ai profefibri ditutte l'altre fcienxe. 

Omero r Vi rg i l io , JVIilton , e TaíTo, fo
r o i principali , fra gli Epici Poeti. — Só
focles Euripide ,, Scbakefpear,: Otway ,Cor~-
nelio, e Racine,.. i mágliori .Fem tragici . —• 
Ariflofane, Menandro, Plauto, Terenzio r 
FleteBer , JoHnfon,, Moliere,, &c . i princi
pali Poeti- Comici * — Orazio r Cowley , e1 
Malherbe furono eccellenti come Poeti L i r i -
ei . — Giuvenale , Perfio , Regnier , Boi-
leau, D r y d e n e Oldham , come Poeti fati-
rici . Vedi EPICO J. TRÁGICO v CÓMI
CO, &c. 

P O E T I C A , POETICE , WOIMTIKV y h dor» 
trina dellaPoeíia, o le leggi e rególe di tef-
íere compofizioni poeticbe. — La. Poética d5 
Ariílotele. é un1 opera infinitamente prezza-
ta 'r ed 11 commento di M . Dacier fopra dr 
cífa, éuna delíe fuemigliori opere. —Ora-
zio , Vieta , Voffio , e Sea ligero, hanno pa-
l imenti pubblicate delíe Poeticbe in Lati
no ; i l Duca- di Buckingbara , in Ingle-
fe;; e Menardiere j ; Hedeün , e Defpreaux v 
in Francefe. 

P O É T I C O , iroinriMíy quel ebe fi rife-
rifee alia poefia od ai poeti. Vedi POESÍA,? 
e POETA. 

In queflo fenfo diciamo, un genio Poéti
co , una fraíe .Po^/W, unalicenza f W / c a , fu-
rore Poético,. &c . 

Quaíi tut t i i linguaggi hanno le loro vo-
ci Poeticbe r che non fi adoprano mai in al-
tre occafioni. — Elleno riefeon moito ut i -
l i e coraode a' Poeti ; che con' cib poffono 
elevare lo ílile e la dizione al carattere Poe-
ticoy con la maggiore facilita. 

I Francefi fi lamentano , della fcarfezza: 
cher ha la loro lingua di Cmili voci ; per 
lo che la loro poefia lafeiafi vedere in un 
abbigliamento troppo familiare . Oltre di 
che clTé troppo fcrupolofa e rifervata, non 
eíTcndole permefso fe non quelle arditezze e 
cfuei volt l che potrebbon pafsare nella pro-
fa . A cib i» gran paríc fi attribuifce la. 
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poca rbfeits che i loro Autori hanno 
contrata nell 'épico . Vedi FRÁNGESE, Epj., 
co , &c. 

POÉTICA Giufiizia , é un termine che fi 
adopra principalmente in riguardo al Dra
ma , per dinotare una diftribuzione di pre-
mj e gaflighi a diverfe períbne, nella cata-
firofe o chiufa dell'opera, corrifpondente ai 
diverfi caratteri ne'quali fono comparfi . Vedi 
CARATTERE. 

Per quante difficolta , cd anguftie abbia--
no i virtuofí e gl ' innocenti fofferte o in-
contrar pofsano, e per quanto profperaraen-
te riufcir pofsan le cofe agí'iniqui e viziofi 
nel corfo deli'azione; i i poeta fuole por cu
ra di daré a cadauno d' effi il. iorgiufio, pri
ma che l i lafci. — V é controverfia , fe una 
tal giuftizia fia indifpenfabile , e fe permetter 
non fi pofsa di lafeiare la virtü opprefsa, ed il 
vizío felice. Vedi TRAGEDiA , &c. 

POÉTICO nafcere c tramontare y ortut &oc-
cafus. Vedi TRAMONTASTE , &c, 

Gl i antichi poeti , rife rendo il levarfi ,.. 
& c . delle Stelíe a quello del Solé , fanno 
tre fpezie di nafcere e tramontare , cioé 
cofmico , nerón ico , ed heliaco . Vedi cia-
feuno fotto i l fuo proprio Art icolo, COSMI--
co , &c. 

POLARE , che fi riferifee a'poli del mondo 
Vedi POLO , e CÍRCUMPOLAKE 

Tn queíío fenfo- diciamo , Pelare' virtu ,. 
Potare tendenza, &c. Vedi POLARITA' . 

POIARI Circoliy fono due círcoli minori 
della sfera paralleli alFEquatore , alladlftanza 
di 23 gr. da ciafcun polo, che fervono a mo-
firare i l principio delle zone fredde .• Vedi CIR-
COLÓ , e ZONA . 

I circoli polari fono; particolarmente de-; 
nominati dai lor poli vicini rifpettivi , 1 
Artico y. e V. Antartico Vedi ARTICO ,? e AN
TARTICO. F 

POLARI OrologJ a Solé fonoí quelli, i cui 
piani fono paralleli a qualche circolo maf-
fimo , che pafsa per l i poli , & a qualcu-
no de' circoli orarj , cosí che i l polo non 
e eíevato. al di: fopra, né deprefso; di fottO' 
al piano . 

Un tale orologio adunque non puo avere 
centro, econfeguentemente i l fuoüilo, fub-
flilo , e le linee orarle, fono' paralleli. Vedi' 
PIANO. 

Quefii fara dunque un- orologio Orizon-
tale per coloro , che vivono fotto l'Equa-

tore, 
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tóre i 0 ^otto ^ ^nea • Vedi OROLOGIO' 
a Solé* 

P O L A R I T A , la qualitadt una cofa con--
íiderata come avente i poli * Vedi POLO . 

Se ícaldifi una sbarra di ferro, ed ella (i 
lafci raífreddare in poíitura verticale j acquifla 
hpolari ta* •— L'ertremita piu bafsa diventa 1" 
eftrenio fettenfrionale ; e la fuperiore i l meri-1 
dionale. Vedi FERRO. 

Le sbarre o verghe di ferro acqui íhnola 
polariB fe tengonfi lunga pezza in una po-
íltura eretta , anche fenza fcaldarle . —CO
SÍ ie sbarre dellefineflre, &c. trovanfi fpef-
fo avere i poli .; Anzi , una verga o bac-
cfietta di ferro acquiíla la polarita f col fo-
lo tenerla eretta , o dri t ta , i3 elkemita in-
feriore ín qüefto cafo attraendo 1' eílremitk 
níeridionale di un ago magnético , e la 
fuperiore i l fettentrionale • Ma queíli poli 
fono mutabili * e fcambianfi colla fituazio-
ne della baccbetta * Vedi CALAMITA , é 
MAGNETISMO . 

P O L E M I C O * , vtíktptos'ff un .epíteto ap-
plicato ai l ibri di controveríia , fopra tutto a 
quelli di teología.> 

* La parola viene dal Greco iroktpós * guer
ra y battaglia. — V efercitaziont di Sea-
ligero centro Caráana farmv un libro mera
mente polémico. 

D i qua noi diciamo , Teología Polémica $ 
eioé di controverfie &c. Vedi; T E O « 
L O G I A . 

POLEMOSCOPIO, neir Optica , una ípe-
2¡e obliqua di vetro profpettivo , inventato 
per vedere oggetti; che non ñannodiret tamen-
te dávanti airocchio. 

Heveíio ne fu P inventore nel 1637 , € 
diedegli queño nome , dal Greco iroMybo;, bat
taglia } perché pub eífere di ufo nella guerra , 
negli abbattimenti, ne' duelli j &c.: 

Non so che di íimile fono que' cannoc-
chíali , noti in oggi appreííb noi fotto i l , 
nome di vetri da teatro , per l i quali uno 
vede una perfona > benché paja che ne guardi 
un' aítra. 

Coflruzione del PoLEMóscoPit í . 1— Ógni 
tdefeopio fara un polemofccpio , fol che i l 
tubo fía piegato, come un íifone rettango-
^re A B D M {Tab. Opt. fig. j o . ) : e tra ií 
vetro obbiettivo A B , ed i l primo oculare 
G H (fe 

ve ne fon diverfi ) fi ponga uno 
ípecchio plano, in tal maniera che lo fpec-
cíno fia inclinato aU'orizonte, ad" un angola di 
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45*, e la fuaimmagine rlflettuta trovifi nel 
foco del vetro oculare G H . 

Imperocché, per cotal mezzo, gl¡ ogget
t i íituati di rincontro e di la dalla ¡ente AB 
appariranno gli íleffi che fe lo fpecchio K 
foíle levato via# ed i l vetro obbiettivo, cogli 
oggetti , foffe direttamente oppofto ai vetri 
ocuiari. Vedi TELESCOPIO . 

P O L I A C O U S T I C I * , iftrumenti inven-
tati per moltiplicare i fuoni ; íiccome i ve
t r i moltiplicanti, od i polifeopj moltiplican 
le immagini degli oggetti. Vedi PHONICA , 
SUONO , &:c. 

* La parda % compofia dal Greco iroWs , 
moka , e omm % aiidio . Vedi A C U-
S T I C I . \ 

P O L I A N T E A ,> Polyanthea*, una famo-
fa collezione di luoghi comuni , in ordine 
alfabético ; di gran cómodo per l i oratori , 
per l i predicatori , &c . di ua' Ínfima claffe . 
Vedi Lucghi COMUNI . 

* La parola e compofia dal Greco , VO'KV; 
molto , e OCP&QÍ y fiore ,- ed e quaft deW 
ifiejfo fignificato che anthologia , o florile
gio . FÉ^Í ANTOLOGÍA . 

11 primo Autore áella Poliantea fu Dome-
nico Nanni de Mirabellio , la cui fatica é 
ílata aecrefeiuta con giunte da Bart. Aman-
tio 5 e Franc* Tort io , e poi da Giof. Lan-
gío y fotto i l titolo á'i Polj/anthea nova f 
1613. 

P O L I A N T O i POLYANTHUS , a Polyan-
thium*', é un termine ufato per dinotare una 
pianta , che porta o produce diverfi o raolti 
fiori. Vedi PIANTA , e FIORE . 

* La parola e compojta diwoKví y multus:, 
eduvdo;, ños i 

POLICRESTO* , i r o x v x p ^ * "ella Far
macia , una Medicina che ferve per raol
t i ufi j o che: cura molti mali * Vedi PA
NACEA . 

* La parola e compofia dal Greca m K v í , 
multus , e xpvfo; i u t i l i s . 

Sal Poljchrefium , é un fale" compofto ^ fat^ 
to di parti eguali di íalnitro e dizolfo , meífí 
fur un crogiuolo, prima fcaldatoe rovente per 
tal ufo i Vedi SALE . 

P O L I E D R O . Vedi Y A rt i coló Po L Y-
H É D R O N . 

P O L I G A M I A * , iroWya^U , pluralita di 
mogli , o di mariti , che un uomo , o una 
donna, tiene , a un tempo fteOTo. Vedi M o -
GLIE , e MARITO . 

* 1 ^ 
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* L a voce % formata dal Greco mkv j ttiul-

tum , e yapíTU , uxor . 
La Poligamia é proibita fra i Crifliani , 

ma per difpofizione divina fu permeífa un 
tempo fra gli Ebrei; e lo é tuttavia fra i Mao-
mettani. 

11 Maggiore Grant offerva , che i mafcbi 
e le femmine che nafeono al mondo , fono 
3 un dipreffo di un nurnero cquilibrato y fe 
t u ne dibatti íolo un picciolo ecceffo dalla 
parte de'mafchi, per riempire o fupplire al
ia perdita o Goiiruraazione ílraordinaria che 
fi fa di eííi nella guerra, ed in mare; don-
áe fegue che la natura non ha deíiinaro 
che una ib la moglk , od un íolo marico r, 
per la medefima perfona ; imperocché , fe 
aleun ne ha di p iü , altrldebbono eíferne af-
fatto fenza ^ 

Di- qul egK conchiude , che la legge Cr i -
ftiana,. la quai preibifee , é piu conforme alia 
3cgge naturale , che la Maomettana, e poffia-
m&, aggiugnere, chel'Ebreay la qual® tolitra 
Iz. Poligamia. Vedi MATRIMONIO .. 

Puré Seldeno lia provato nella fuá Uxor 
ILbraica) che la pluralitii delle mogli fu per-
rneffa non fol© appô  gli Ebrei , ma ancora 
fía íuíte le â lt-re Mazionl.. — Evvero , che 
gl i antichi Romani furono' piit feveri nella-
}oro morale, e non mifero mai cib in pra-
^ica r benché non fofee lorc vietato ; e 
fcriveíT, che Marc'Antonio fu i l primo che 
íi prefe la liberta di- aver due mogli . Vedi 
CONCUBINA-, 

Da que!- tempo ¡n- appreífo , ella diventb-
cofa affai frequente nell' Impero , fin ai Re-
gni diTeodofio, d 'Onorio, ed?Arsadio, i l 
quale prima la profbl coa legge efpreífa 
Bel, 3^3 . Da* po i , FIraperator Valentima-
fío,, eoii un editto permife a tufcti i fuddi-
t i dell 'Impero, ú prendere diverfe mogli 
¡aé appar dáüa Storia Ecclefiaftica di que' 
íempi , che i Vefcovi faceífero aleuna1 op-
pofizione a quefta iíi-troduzion della. Poli-

In fafrti , vi fono aneop tra'Cafiii'íH-Cri-
ft'fmíy alcuní', che non confíderano la Poli-
gartíiw come un delit'ío in fe fteffa , Jurieu 
Calviiriíia , offerva, che la- proibmone del-
la Poligamia é una legge pof i t i vada i l f quale 
wn uomo pob eflere efení-ato1, per una rieceífi-
t\ fomma. — Baillet aggiugne , ch© l'efem-
pio de'Patriarchi é'ií piu forte argomento in fa-
vcr^della Pcli¿^mia-X ms e^li amm«u« rifpoíU» 
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In Londra, da alcuni anni s 'é veduEo tttí 

artifiziofoTrattato, pubblicato afavoredelia 
pluralita delle mogli , fotto i l titolo di Po-
lygamia Triump-hatrix , i l cui Autore afifu-
me i l nome di Teophilut Aktheus ; ma i l 
fuo vero nome era Lyferus, nativo di Saf-
fonia . — G l i fono ftate fatte delle valide ri-
fpoñe da divecfi . 

POLIGAMIA fi prende anco nella legge Ca
nónica per una pluralita di mogl i , che uno 
ha avute fucceffivamente , e non ad un tempo 
ífteífo . V t d i BIGAMO, &C. 

P O L I G L O T T A * 
i Teologi y ed i C r i t i c i , principalmente ditiO" 
ta una^ibbia üampata in diverfi ling.uaggi . 
Vedi BIBBIA . 

* Chiamafí ees) dal Greco-TtoKv y e yh-arref 
lingua. 

La prima Biblia/'O/^/OÍÍÍT é quella del Car-
dinale Ximei>es, íUmpata ira Aléala de Hena-' 
res nel 1-5,15 e coamnemente cbiamata 1® 
Bibbia di Complutum . 

Ella contiene i l tefe Ebreo, la parafraíl 
Caldea ful Pentateuco-, ta verfione Greca deí 
L X X . e l'antiea veríione Latina . Vedi PE 
TATEUCO , PAR AFSASI, &C. 

In quefta Poliglotm non vi é alüra veríio-
n§ Latina- dall'Ebreo,- che P aecennata; ma» 
ve n'e aggiunta un altra letterale da! Greco» 
de Set-taara .• — I I tefto Gre&o del N . X é* 
qai fíampato íenza accenti, per reearlo, pius 
ch' é poiribile, da preffo alF originale deglfc 
Appofloii,. od almeno, alli piüantichiefem-
plari , ne'quali non fi trovano gli accentd .< 
Vedi AecENTO 

Nel fine vi é aggiünto art apparato dii 
Grararaatiche, Dizionarj , e Tndici , o Ta3-
volé . — 11 pr-incipale Autore ,>Ximen©s de-
Cineros , Cardinale e Arcivelcovo di Tole
do , nella fuá Dedica ai Papa Leone X . offer--
Ya , eh' era neceíía-rio daré le Sacre Scrif-
«¡ure ne' loro originali ; non v'efsendo tra-
duzione , per quauío! perfetta che fia , la* 
quale le pofsâ  intieramente e perfettament©: 
porgere. 

La feconda Poli'ghtta é quella di Filippo' 
H . llampata da Plantmo in Anverfa, nel 1572' 
effendo flata impofla la cura dell'Edizione ad 
Aria Montano. 

I n quefla ,- okre ogní cofa' che fi trovar 
nella Bibbia Complutenfe , fono aggiunte la 
parafrafi Caldee ful rimanente del Vecchio 
Teílaflflento y oltfe< i l Pentateuco v 001% ua^ 

tras* 
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traslaitone latina di queñe parafraH. Inque-
fla Foltgotta v 'é parimcnte una molto let-
terale Verfione Latina del teño Ebreo, per 
ufo di quelli che vogüono imparare la l in -
gua Ebrea. 

Qiianto al Nuovo T e ñ a m e n t e , oltre i l 
Greco ed H Latino delia Bibbia d' Alcalá , 
in queflaEdizione v ' é aggiunta una Veríio-
ne Siriaca, in caratteri Siriaci ed Ebrei , con 
punti j per facilitarne la lettura a quelli che 
fono avvexzi a leggere 1' Ebreo . Alia Si
riaca ve n1 é aggiunta una Latina , com
porta da Guy le Fevre , i l quale ebbe la 
cura della Veríion Siriaca del Nuovo Teila-
mento. 

Finalmente nella Poligotta d' Anverfa é 
aggiunto un piíi copiofo apparato di Gram-
matichc , di Dizionarj , &c. che in que!la 
di Compluto ; con diverfi piccoli trattati 
giudicati neccííarj per rifehiarare i piudiñicili 
pañi nel T e ñ o . 

La terza Poliglotta é quella di M . le Ja y , 
ílampata in Parigi nel 1645. la quale haque-
íio vantaggio fopra queila di Filippo IT. che 
ha le Verfioni Siriaca ed Arábica del Tefta-
mento Vecchio col le interpretazioni Lati-

Nel Pentateuco el i ' ha parimenti i l ne 
T e ñ o Ebreo, ed i l Samaritano; colla Verfio
ne Samantana in caratteri Samaritaíii. 

Quanto al Nuovo Tcñamento , oltre qua-
lunque cola della Poliglotta d' Anverfa, v ' é 
qui aggiunta una Traslazione Arábica , con 
una interpretazione Latina . — Ma v¡ man
ca i'apparato, delle Grammatiche , e de'DÍ-
zionarj, che fono in ambedue le prime Poli-
glotte, i l che rende queña grand'opcra moho 
imperfetta. 

La quarta Poliglotta é quella di Londra , 
Stampata nel 1657. chiaraata la Poliglotta 
d i Walton , dail' Autore deU'Edizíone , i l 
Doítor Briano Walton , di poi Veícovo di 
Wincheñer , 

Queña é per ve rita meno magnifica che 
quella di M . le Jay, per nfpetto ed alia gran
de ¿za della Carta, ed alia bellezza de'carat-
te r i ; ma in tut t i gli altri conti elT é prefe-
íibile ; eflcoüo e molto piu ampia , e pm 
«omoda. 

I« queña, la Volgata é ñampata fecondo 
f Eaizionerivifta e corretta da Clemente V I H . 
j C*K' non fi éfatto in quella di Parigi, dove 
ia Volgata é ñampa ta , come ña nell'Edizio-
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oe d' Anverfa avanti la Correzione . Vedi 
VOLGATA . 

Ella parimenti contiene una Verfione La
tina interlineare del teño Ebreo ; la dove T 
Edizion di Parigi non ha altra veríion Latina 
dail' Ebreo , che la comune volgata Í in o l -
tre i l Greco de' Settanta ftampato in queña 
Poliglotta non h X iñdTo che lo ñampato 
nella Complutenfe , coníervato poi nell'Edi-
zíoni d' Anverfa e di Parigi ; ma i l teño 
Greco dell' Edizione di Roma : a cui fono 
aggiunte le varié Lezioni di un altro an-
tichiñimo efemplare chiamato 1' Aleffandri-
no , perché recato da Aleífandria f Vedi 
SETTANTA. 

La verfione Latina del Greco de'Settanta 
.é quella pubbücata da Flaminio Nobil io , 
coli'autorita di Papa Si ño V . Aggiugni , che 
in queña Poliglotta fi írovano alcune par-
t i della Bibbia in Etiópico ed in Per fia-
no , del che non appar nulla neU'aJtre Po* 
liglotte . 

Finalmente queft' Edizione ha 1' a vantag
gio di diicorfi preliminari, chiamati Prolego-
inena, ful teño e degli originali e delle verfio
ni ; con un volume di vane Lezioni su tutte le 
di ve ríe Edizion i . 

A l numero delle Poliglotte fi poñbno pa
rimenti aggiugnere i due Peníateuchi ña ñi
pa ti dagli Ebrei in Coñant inopoi i , in quattro 
íingue , ma tutti in caratteri Ebrei. 

In uno di queíli Peníateuchi , ñampato 
nel 1 551. trova fi ¡1 teño Ebreo in caratteri 
grandi; da un canto del quale v ' é la Para-
íraíi Caldea d' Onkeios in caratteri mezza-
ni ; e fu i 1' altro canto una parafrafi in Per-
fiano, comporta da un Ebreo , per nome Ja
cob de Tous , cosí chiamato dalla Ci t i a , 
dove vivea . — Olere qutñe tre colon ne la 
parafrali Arábica di Saadias Gaon é ñampa
ta in caratteri piccioií in cima delle pagi
ne; e nel fondo v ' é aggiuato i i commenta-
rio di Ra ích i . 

L ' altra Poliglotta é ñampata in C o ñ a n 
tinopoii nel 1547 , in tre colon ne come 
la predetta . —• I I teño Ebreo della Leg-
ge é nel mezzo , una traslazione nel Gre
co volgare da una parte , ed una trasla
zione Spagnuola dail' altra . Queñe Ver
fioni fono in caratteri Ebrei , con punti , 
per determinare la pronuncia . I n cima 
della pagina v' é aggiunta la parafrafi Cal-
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«ka d'Onkelos , e nel fondo i Commentar] 
diRafchi. 

Si pub a quefte aggiugnere una fettima 
Foliglotta, cioé i l Salterio pubblicato da Ago-
fíino Giuüiniano , Domenicano, e Veícovo 
d iNeb io , inGenoa, 1515 ; che contiene i 
teíli Ebreo, Greco, Arábico, e Caldeo , con 
Je Interpretazioni Latine, & con le glofíe 
Vedi SALTERIO,. 

V i fono varié altre Edizioni della Bibbia, 
o in tutto od in parte , che fi potrebbono no-
verare fotto 1'Articolo di jPo//̂ /o/r(? j benché 
non íieno cosí denominate . — T a l i fono i ' 
Hexapla, e V Oftapla d'Origene. Vedi .HE-
XA PL A edOCTAPLA. 

E la Bibbia d' Hut tero , Mampata in A m -
burgo, in Ebreo, Caldeo, Greco, Latino , 
Tedefco , Safsone , Italiano , Francefe, Scla-
x'onico, Danefe, &c . Vedi BIBBIA. 

P O L I G O N O * , mKvy.avo! , íiella Geome
tría ., una figura multilátera , ovvero una 
figura , i l cui perímetro cofía di piíi che 
quattrol.ati ,ed angoli. Vedi.FIGURA , PERÍ
METRO , & c . 

* La parola e [ormatadal Greco TTOKVÍ , m ci 
to , eyeouia , angolo. 

Se i lati e gli angoli fono eguali, la figu-
xa fi chiama un polígono regalare . Vedi RE
COLARE. Quanío ai poligoni f i m i l i ^ vedi ,Si-
MILE.« 

I Poligoni fi diñinguono íecondo i l nume-
fo de' loro lati „ — Quelli di cinque lati íi 
chiamano^ewí^ow/ ,• quelli di fei , hexagoni; 
•quelli di fette v heptagoni ; quelli di otto , 
DÜagoni) &c. Le particolari proprieta , &c. 
di ciafeuno de' quali , vegganfi fotto i l fuo 
proprio Articolo PENTÁGONO , HEXÁGO
NO, &c. 

Proprietcí Generali de P O L I G O N 1 . — 
Euclide dimofira le feguenti . — Che ogni 
Polígono pub efsere divifo in tanti trian-
goli , quanti egli ha Jati . Vedi TRIAN
GOLO . 

Queflo íí fa con afsumere un punto , to~ 
m t ¥ , { Tav. Geom.fig.2%. ) dove un vuole , 
dentro i l Polígono, e di la tirar linee ad ogni 
angolo F¿af, F Á , Fe , F¿¿, &c. 

2. Gl i angoli d' ogni Polígono prefi aííie-
me , fanno due volte altrettanti retti , 
dettratine quattro, quanti lati ha la figura. 
Vedi ANGOLO . 

; i i Cosí , fe i l Polígono ha cinque lati 
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doppio di queflo k 10; donde fottratti 4 
reftano 6 r e t t i . 

3. Ogni Polígono -circoferitto attorno di 
ün circolo é eguale ad un trlangolo rettan-
golo , una delle cui gambe é i l perímetro 
del Polígono , e V altra una perpendicolare 
tirata dal centro ¡a uno de1 lati del Polígono . 
Vedi TR I ANGOLO . 

Quindi altresl ogni polígono circonfcrltto 
attorno di un circolo, k piu grandech'efso^ 
ed ogni Polígono inferitto, é minore che i l cir
colo ; i l che fi raccoglie anco dalla maífima, 
che la cofa contenente ,é fempre maggiore che 
la cofa contenuta. 

E di qua p u r é , i l perímetro d'ogni Polí
gono circonferitto attorno di un circolo , é 
maggiore della circonferenza di cotefio cir
colo ; cd i l perímetro d' ogni Polígono in
feritto , minore: donde fegue ., che un cir
colo é eguale ad un triangolo rettangolo , 
la cui bafe é la circonferenza del circolo , 
C la fuá altezza i l raggio 5 poiché queüo 
íriangolo é minore che un Polígono circon
feritto, e maggiore che ;un inferitto . Vedi 
ÍCIRCONSCRIVERE . 

Non manca dunque altro alia quadratura 
del circolo , che trovare una linea retía 
eguale alia circonferenza di un circolo » 
Vedi CIRCOLO , CIRCONFERENZA , QUA
DRATURA , &c. 

Trovare f ¿irea di unVoLiQONO regalare. — 
Moltiplicate tun lato del Polígono, come A B , 
per raezzo il numero de'lati ., e. gr. i l lato 
di un efsagono per 3 . I n oltre , moltipli
cate i l prodotto per una perpendicolare la-
feiata cadere dal centro del circolo circon-
feribente, al lato A B ; i l prodotto é Tarea 
cercata« 

C o s í , fu p pone te A B 54 ; e mezzo i l nu^ 
mero de' lati 1 i H prodotto , o i l femi-
perimetro é 135. Supponendo allora la per
pendicolare F^zp j i l prodotto di quelli 
due, 3915 , é Tarea del pentágono r i -
chiefta. 

Trovare T área di un POLÍGONO irregolare, 
o di unTrapezlum. — Rifolvetelo in triango-
l i ; tróvate le diverfe aree de' triangoli ; 
vedi TRIANCOLO . La fomma di quefte 
é Tarea del polígono richiefta. VedíTRA-
PEZIUM. 

Trovare la fomma di tu t t l gi l angoli in un 
POLÍGONO . -- Moltiplicate i l numero de 

lati 
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latí p€r 180°: Dal protlotto foítraete 3^0; 
ü refiduDélaíomma r ichie ík . 

Cosí in un pentágono , ibo lentlo molt i -
plicato per 5 , á* 9 ° ° i / ^ d e fottraendo 36o , 
refta 540; la fomraa degh angoh di un pen
tágono . . . r i ' • 1 - i 

Ouindi, Te la íbmma trovata íi divida per i l 
numerode'lati, ilquozlente faraTangoJo d'un 
poligono regolare. r - f J% 

Ovvero, la fomraa degh angoh piu ipedita-
mente fi trova cosí : Moltiplicate 180 per un 
mimero minore , di due , che é i i numero 
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de' latí del Polígono ; i i prodotto é la quan-
tita degli angoli richiefla: cosí 180 efscndo 
moltiplicato per 3 ,fnumero minore, di 2 , che 
quel de'íuoi la t í , i l prodotto é 540 , quant i t l 
degli angoli com^ dianzi, 

La tavola feguente eíibifce le fomme de
gli angoli in time le figure retti l ineari, dal 
triangolo fin al dodecágono ; e ferve per de-
ícrivere figure regolari , e per provare fe la 
quantita degli angoli fia fiaía o nb prefa retta-
mente con un iflruraento. Vedi RECOLARE , 
FIGURA, &C. 

Num. 
de Lati 

I I L 
I V . 
V . 

V I . 
V I L 

Som. 
Anp. 
180o 
360 
540 
720 
900 

Ang% di 
Fig. Reg. 

60o 
90 
108 
i 20 
128-

Num. 
de Lati 

viii. 
I X . 
x. 

X L 
X I I . 

ISJum. 
Ang. 

Ang. di 
Fig. Reg. 

1080o 
1260 
1440 
1620 
1800 

m 
140 
144 
147 T i 
15° 

Infcrivere un POLÍGONO regalare in un cir-
colo. — Divídete 360 per ío numero de' lati 
nel polígono richiefto , tróvate ia quantita dell' 
angolo E F D . Sepárate o ípiccate Pangólo al 
centro, ed applicate la fuá corda E D , alia pe
riferia , quante volte ci andera. --Cosí i i f V 
ligono fara inferitto nel circolo. 

La rifoluzione di quefio problema , ab-
benché fia mecánica , puré non é da íprez-
zarfi ; perché é facile infierne ed univerfa-
le . -- Euclide per verita, ci da la coftruzio-
ne del pentágono, del decágono, edelquiti-
decagono j ed altri Autori ci danno quelle 
dell' heptágono , dell' enneagono , e dell' 
endecágono | ma molto fi dilungano dal r i -
gore geométrico. 

Renaldino pone una regola cattolica per 
deferivere tut t i i Poügoni , che molti al
tr i Geometri hanno prefa da l u i ; ma Wa-
gnero , e Wolfio ne hanno dimofirata la 
falfita. 

Sopra un POLÍGONO regolare circonferivere 
un circolo : ovvero , circonferivere un POLÍ
GONO regolare fopra un circolo . — BiíTecate 
due degli angoli del dato Poligom A ed E , 
per^ le rinee rette ^ p ed E F , concorrenti 
M F ; e dal punto di concorío col raggio E F 
defcnvete un circolo> 

ler circonferivere un Poligono , &c. diví
dete 3Ó0 per i l numero de'lati richieflo , af
ane di tn.-r ,(•••• . cuj fpiCCate dal cen

tro F , ' e tírate la linea ed ; su quefla co^ 
fmuite i l Poligono , come nel feguente 
problema. 

Sopra una data l ínea , E D , deferivere ogni 
dato POLÍGONO regolare. •— Tróvate un an
golo del Poligono nella lavóla ^ e in E fpic-
cate un angolo eguale a quello , tirando 
E A = : E D . Per I i tre punti A E D deferi
vere un circolo. Vedi CIRCOLO. — I nque -
fto applicate la data linea retía quante volte 
vi ci andera. — Cosí la richiefta figura fara 
deferí t ta . 

Infcrivere o circonferivere un POLÍGONO re* 
golare trigonométricamente. — Tróvate i l fe-
no deU' arco prodotto con dividere la femi-
periferia 180 per lo numero de' lati del Po
ligono : i l doppio di quefio é la corda del 
doppio arco; e percio i l lato A E da inferí-
verfí nel circolo. — Se dunque i l raggio d i 
un circolo, in cui e. gr. fi ha da infcrivere 
un pentágono , fia dato in una certa mifu-
ra , e.gr. 345 » ü lato del pentágono trovaíi 
nella medefima mifura con la regola del tre , 
cosí: come i l raggio 1000 é a 1176; cosí 
é 3450 a 4057 , i l lato del pentágono 
Col dato raggio adunque deferivete un cir
colo ; ed ivi ípiccaíe o fegnate i l lato del Poli-
geno quante volte vi ci andera ; cosí un Poligo~ 
no fara inferitto nel circolo . 

Per rifparmiare 1' impiccio di trovar la ra-
gione del lato del fW/gowo al raggio, per lo 

K k k ca-
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canone de' feni ; noi aggiugneremo una la
vóla efprimcnte i Jati ¿ e ' Poligoni in tai par
t í , delle (juali il.raggione contiene 100000000. circoíUnze .del ,cafo. 
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Nella pratica , tante .figure fí refecano M h 
cnan dri t ta, quante .ífudanfi fuperflue per Z 
cirrnftanTí* del cafo. 

Num, 
L a t i . 

Quantíta 
Lato. 

I I L 
I V . 
V . 

V I . 
V I L 

17520508 
14142135 
"755705 
10000000 
8(577674 

•Num. 
L a t i . 

V I I I . 
I X . 
X . 
X I . 
X I I . 

Quantíta 
Lato. 

.7653068 
6840402 
6180339 

5176380 

Defcrivere ¿un Voj . lGO^OTegoíare, fopra una 
data linea retta , e circoferivere un encolo at-
torno di .un dato POLÍGONO , trigonométrica-
mente , •— Prendendo la ragione del lato al 
raggio, dalla tav.ola ; tróvate 'A raggio nell ' 
iñefia mifura , in cui i l lato h dato . I m 
pero eché avu,ti i l lato ed i l raggio 4 fi pub 
deícriv^re un Poligono per f ultimo proble-
ana ^ E fe .col]' intervallo jdel raggio fien fe-
gnati degli archi da'due eflremiíielia i a í a l i 
nea á i l punto d'in.íerfecazione fara i l centro 
áel circolo íircumfcribente.o 

POLÍGONO ., «ella Fortificazione , dino
ta la figura od i l perimetro á'i una for-
tezza , o ,di un .luogofortificato . y,ediFo,R-
TIFICAZIONE» 

: POLÍGONO ¿fleriore , é una linea retta 
tirata dal vértice o dalla punta di un ba-
íHone ,al .baQione proffimo.aggi.acente. Vedi 
BASTIONE. 

Tale é Ja liiuea C F , Tav . Fortifi caztene. 

ñ- i -
POLÍGONO interno, é una linea retta tirata 

áa l centro di un bañione al centro di un .altro. 
Tale é la linea G H « 

¿k'POLIGONI , é una linea su i fet-
íori Francefi,, che contiene i latihomologhi 
tíe' prí.rni .9 Poligoni i-egolari jnfcrit t i oel rae-
defimo circolo 3 cioé da un triangolo equiláte
ro fin .a un dodecágono. Vedi SETTORE,, 

Coknna POLÍGONA, Vedi r ^ r t i e o l o C o -
10NN A ,. 

Numero POLÍGONO , sicll' Algebra fl k la 
íomma di un filare di numeri in progreífio-
ne Ar i tmét ica , cominciando daU'unita: co
sí chiamato , a eagione che 3e unitk delle quai 
confia , poííbno cosí difporfi , che rappre-
fentino la Figura Á\ diverfi lati ed angelí 
egus l í . Vedi SERIE 5 NUMERO , PROGRES-
SÍONE, ha . 

I numeri Poligoni ;fi di vido.no, per rifpeít® 
al numero de'loro termini , in mangolart . 
¡cioi quelli la cui differenza di íermini ^ 1 j 
quadrangolari o quadrajti ^ dove é 2 ; pentci' 
gonali, dove 3 ; hexagonal'^ áove 4 ; hepta-
gonali, dove 5 ; ,o6lagonali ,3 dove,5, .,&c. 

Hanno i loro nomi dalle figure geometri-
xhe , nelle .quali i ¡punti jcorrifpwdentl allg 
loro unitk fi poffono difporre, f. gr.tre punfi 
corrirpondenti ,alle íre unifU di un numero 
iriangolare, poílbno difpoiTi in un iriangolo; 
,€ si del refio. Vedi T R I ANGOLARE,, &c. 

La genefi ¿elle diverfeípezie di numeri Po-
i/gow/dalle diverfe progreffioni aritraetiche, £ 
pub concepire íla'.feguenti efempj. 

Aritmética pro-
greífione 

Triangolari nu
meri 

Aritmética pro-
greffione 

Numeri Qua-
draú 

Aritmética pro-
greffione 

Numeri Penta-
gonali 

Aritmética pro-
greffione 

Numeri Hexa-
gonali 

JJ2J h 4» 5J 6> 7> ^ 

J, 3) 4 1 ° » VSs21»28? 36 

J533 51 ?> n 

1,4, ^,16,25,36,49, .64 

1,4, 7,10,13,16,19, n 

1,5,12,22,35,^1,70, 92 

JÍ5J ^ , 1 3 , 1 7 , 2 1 , 2 5 » 29 

1,6,15,28,45,66,91,120 

I I Lato 0 un numero POLÍGONO , « ü nu-
•jnero de' .termini della progreífione aritmé
tica .che lo coiinpongono : ed i l numero degli 
angoli é quel locbemoílraquant i angoli quel-
la figura ha, da donde i l numero Poligono pren
de i ! fuo nome. 

I I numero d' angoli adunque , ne' numen 
ínan-



ínángoíari í i * ne' tetragonali 4 , ?e' pen^ 
l i < Scc- Confegüentemente i l nume-

íaSína^i;,eccede di due íacómuné differenza5 ró d angoli ectcu^ 

^Twvaré ^ numero POLÍGONO ,- U lato ed 
il numeré tff** a%6lÍ f ^ J * * ' ^ ^ f " 

,2 aueíio : —" ^ numero' Fohgono e la 
íTraid^enza des,prodótíi del quadrato del la
to nel numero d'angoli diminuido di due ümta 
c del í'ato fteífó nel! numero' d'angolidiminuito; 

¿e fomme de' numeri Poligoni raccolte nel-
la í l e ^ maniera cheT fono i numeri poli-
éoai ffeíTi i dallé progreffionr arifraetiche s. 
foiío chiamate numeu piramidalt .> Vedi Vi-
RAM ID ALÉ . „ _ 

P O L I G R A F I A * , POLYGRAPHIÁ, o Po-
LYGRÁPHICÉ f Tarte di ferivere in varié info-
lifé maniere, o ciffre f come anco Tarte di dick 
ferare íe ñeíTe, Vedi SCRIVERE o 

L a parola í fermatá' dal Greco' mKu ? 
tñulmrñ, e^a^j/V fcnptui'a'.-

Si! fuoíe qúefla voce confondere con altre 
dué , CIQ£ fteganographia, e cryptographia. Vedi1 
STEGANOGRAPHIA , ^.C.' . , . 

Paré che gli antíehf poco foíTeró1 periti d i 
úrtá tal arte $ rié abbiamo indizj 3- che fiéno su 
dúéño propofíío andati pib oltre ádhScj/talaz 
Spartana. Vedi SCYTÁLA O-

' í r i t h e m i o P o r t a , Vigenefió , ed i l 'P.Ni-
eetóri hanno feritío MhPoligrafía f o fullé c i 
fre . Vedi CIFR^ • ~ 

P O L I M A T I A * , POLYMATHIÁ, v-oKvfict-
íice'i ía cognizione di molte arti e feienze ; o; 
ía nótizia di ün gran" numero di' different'i fog-
get t i . Vedi ÉNCYCLOP/EDIA o-

* í a vocé viené- dal Greco voKv , multurú'j] 
é ^ a v S u v á f difeo ,,'; 

¿ipfib , Scaíigero , Kirenero , Petavio s' 
Grózió', Salmafío Léibnizió , &c.' furono 
iilúftrr e contr per la loro Polimátia . —-
Tra! glí art í ichi, coloro che fi d¡íHrigüeva° 
ifó' in quefía vari'* noútiX f eíaíio! chiamatii 
Polyhíftore's.' 

Jiz Polimatía bene fpeffo non é che Un-
ííM'íéhio confufo d' inütile erudizione oc-
caüonalmente fpacciata , o' a propofito ,• o' 
fuor dV pro'pbfito ? per pompa . — La genui-
úá'Polimatia1 é ún 'erudizione eñeía od una 
^ " í ^ i ó n e di moitiffimé cofe^ ben digerita 
ed apphcafaaterñpoV e^alTubp^y e non5 mai5 
aJtrove, fe noridov'e necefíárió5,-

POLIPODIO * , POLYPODIUM , nelía Bo-

tánica , una pianta della fpezie parafitica , 
popolarmente chiamata moltipiedi ; di ufo 
confiderabile nella' medicina, &c . Vedi PA
RÁSITO,' 

* La parola h formata dal Greco mxvt, e 
é-bs f piede, perché la radice delta pianta 
s* arrampica süi muri efugli alBefi^ merch 
di un gran número di-piccole fibbré f quafi 
aftiglíy ó zampea 

Ve n 'é di due fpezie: I l polipodio- comu
nes e i l polipodio delld quercia . I I primo 
fuol venire su i níuri vecchi nella campa-
gna;- fra i l mofeo, Scc Vj&tto'.f crefee su i 
rami della quercia,' ne'luo'ghi dbve eíTr butta-
n o , o germogliano ; aliraentato da un po
co' di térra :vi raccolta dalla polveré che 
giíta i l vento ,- e adaequato dalla pioggia.' 

11 polipodio della qtíercid^ pbljpodiüm' quer-
cinnm , é di gran lunga i l migliore .• — Si 
deve fcegliere nuovo , ben nut'rito ^ fecco f 
rompevoley di' un roíTo feuro d i fúori , ver
de di dentror, di güíTo:düiee ,5 che raífomigliá 
alia ligoriziav 

Í.a radice é quella che prineipalmente fi* 
ufa nella Medicina, eífendo ílimata catárti
ca; abbenché i l Dottor Quincy dica y ch'el
la non é fe non un detergente órdinarfo' 
per la quale virtu , viene prefcritíaneUe cer-
vogie rñedicate, contfo r i t t e r i z i a , lo feor-
buto f le oñ'rüzioni-delle vifeere ,> i l morbo ipa-
cóildriaco ,> &c, 

P O L I T E Í S M O * , l ado í t r ina , ©credenza5 
d ip iüDei . V e d i D i o . 

* La voce viene dal Greco iroKv $ mol to , e 
S Í O Í Deus 

P O L I T I A * , o PoLizi A jíraXíTíící, Ip leg-
gi gli ordini ,• e le regolaztoni preferitte pef 
la condotta del governo dégli Stati , e delle 
Comunita. Vedi GOVERNO.> 

* L a parola ed* originé Greca'; dirivata dal 
GrecoéoKís ¿ civitas . 

í n genere, politia é un termineadoprato' 
i n oppofizione s Barbarifmo , od impolitez-
za'. Differenti Seati € Governi hanno diver-
fe fpezie di- politia'j cosí la/JOZ/WÍ? di Atene 
diíferiva da quella1 di Sparta ^ 

Loyfeau' ofserva che politia' prbpria-
rríentfe fignifica ivordine , i l filo , e r ara-
miniftraz'ione della giuftizia in una Ci t -
tk — La' direzione della politia di Lon-
dra é nelle man i del Lord-mayor „• Vedi' 
M A YOR .• 

Á Parigi v'é una Gamera&\politia ( chambre 
K k k a de' 
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de pól ice) dove conñiuícono le accufe verbali > 
per contravenzioni á c l l a p o l i z i a . 

Aleunl dividono la polizia in due partí , 
T agoranomia , a cui riferifcono gli aífari 
della mercatura; e V ajlynomta , iníorno al 
governo civile e giudiziario de' Cittadini . 
Alcuni aggiungono un íerzo ramo , cioéquel-
io. che fi rapporta al governo Ecclefiaftico . 
Vedi ECCLESIASTICO .. 

Riccardo Hooker ha un bel Trattato dille 
Leggi' della politia Eccleílaftica. 

P O L I T I C A * , POLITICE , i r m r m , k 
prima parte dell'economid, cdeM'etica, che 
confirte nel governare e reggere g l iS ta t i , per 
lo mantenimento della pubblica ficurezza y 
dell'ordine, della tranquillita , e del buon co-
fiume de' popoli. Vedi ETICA , FILOSOFÍA , 
GOVERNO , &e. 

* La parola e formata dal Grecoiro\i$, cir 
vkas . 

M i lord Bacone divide la política in tre par
tí , per rifguardo ai tre gran finí di e f i a o d 
alii tre ufizj , a cui fon tenuti coloro che 
hanno F amminiílrazione ; cix)é di conjcrvare 

flato r di procúrame la felicita e render-
io florido- j . e di dilatare i íuoi confi-
n i , &c. 

'Le due prime- partí y egli ofterva , eí-
fere flate ben trattate da diverfi Autori ; 
ma circa la terza v i c un pro fondo íílea-
zio . -- Egli la mette adunque nel nume-
to- dei- dsfíderata , © cí da un faggio per 
iupplirla. 

Abbiamo^ diverfi fiflemi di política- , di 
Ariílotele , di Machi a vello , di Doria , di 
Lipílo ,. &c. in queíV ultimo non v'e ai-
tro» dell' Autore fe non- le particelle e le 
congiunzioni; i l corpo del Libro eflendo tut-
to citazioni . 

Avademia di VaLniCA , Vedi l 'Art icolo 
ACADEMIA , 

P O L I T I C O , T T O X I T I K V ; , cib che fi riíeri-
í te alia poliíica, od al governo civile. Vedi 
POLITIA e GOVERNO , 

* La parola e formata dal Greco KOKIÍ y ci-
vitas. 

Taqueflo fenfo diciamo ,, intereíTi poiiüci T 
jnirepolitiche > difeorfi politici Y &c. 

Aritmética POLÍTICA , é 1' applicazionede' 
calcoli Aritmetici agli- ufi e foggetti- pdi t i -
* ¡ ; come alie pubbliche éntrate , al numero 
de'popoli , ali' eflenfione ed al valore delle 
terre, delie taíTe &e. ai traíficoj al com-
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merclo , alie manifatture , e a tutt'altro 
che riguardi la potenza , la forza , le rieI 
ehezze, di unaNazione, oRepubbliea. Ve
di ARITMÉTICA . 

I principaii Autori che han tentato de'cal-
coli di tale fpezie , fono Guglielmo Petty 
Major Grant , i l Dottor Halley , i l Dottor 
Davenant, e M . K i n g ; ed i punti principaii 
che eglino hanno ftabiliti e dedotti, fono i 
íeguenti * 

Secondo le computazioni di Guglielmo 
Petty , abbenché la térra d' Ollanda e Ze
landia non contenga plu di 1000000 acre 
né quella di Francia me no di 8000 eco; niil-
loñante le prime fono quafi una terza parte 
piu ricche e piu forti , che la feconda . --
Che le rendííe delie terre in Ollanda , fon©' 
a quelle di Francia come 7 , od 8 a 1 . — 
Che i l popólo d' Amñerdam é di quel di; 
Parigi o di Londra j che , fecondo luí , noa-
áifferiícono i'uno dall'altro di una venteíimai 
parte. -- Che i l valore delle navi d' Europa 
c incirca due míllkmi di tonnellate , delle 
quali gl ' Inglefi ne hanno 500000 , gli 01-
landen 900000, i Francefi 100000 ; gli Am-
burgbefi r i Danefi , gl i Svedefi , e i Danzi-
eani, ne hanno 25000© ; e la Spagna , \ l 
Portogallo r i ta l ia , &c. circa altrettanto. 
Che i l valore de'beni o delle merciogni au
no efportate da-lla Franeía in tutte íe aítre 
partí T era. i i quadruplo deglr efportati in I n -
ghilterra, e confeguentemete, in tuteo cir-
ea 5000000 k Quel che allora fi eíportava 
dall' Ollanda in liighilterravaleva- 300000 L 
e quel ch' era di la efportato^ in unto 11 re-
fto del mondo, 18000000 /. - Che ii_ dina^ 
ro¡ annualmente levato dalRe di Francia', t i l 
terapo di pace , é circa 6 ~ raillioni di- flerl.-
e che i dinarr levatl in Ollanda e Zelandia ,• 
fono circa 2100000 /. ed in üutte le Provincia 
in-fieme, circa 3000000 /. -- Che U popólo d' 
fnghilterra' afcende a circa óoooooo , e le 
loro fpefe a¡7 /. per anno per teña , 42000000 /. 
od 800000 per fettimana . - Che la rendirá 
delle terre ¿ circa 8 raillioni, e grintereííiecu 
profitti de'fondi o beni perfonali, altrettanto . 
La rendita delfe cafe in Inghilierra 4000000 /. 
Che gli emolumeníí del lavorodi tutto íipo-
polo, é 26000000/,. ogni anno>. — Che in Ir
landa i l popólo afcende a circa 1200000. -
Che i l grano confuraato in Inghilterra, corn-
putato 5 x. i l bushel per i l fermento,' e 
é d, per Torzo afaends- a dieci millioni l aR? 

no. -
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OT« - Che le navi d' Inshiherra (allora) 
richiedeano 35000 uomini per corredarle , 
ed i l reft0 naffiCD 5 ec* i navigli , circa 
¿LSOOO. - Che in trancia, per maneggiare 
Fintero ccmmerQio navale , v' era d' uopo 
di 1500 uoiriiní. " Che tutto i l popólo di 
Frantíia aí'cende a circa trediei millioni e 
mezzo e queilo d'Inghilterra , Scozia , ed 
Irlanda, infierne, circa nove millioni e mez-
•zo . - Che nei tre Regni vi fono in circa 
20000 uomini di Chiefa; ed in Francia piu 
¿1 270000. - Che neiDominj d'Inghilter
ra vi íbno píu di 40000 marinari , ed in 
Francia non piu di 10000 . -- Che in I n 
ghilterra , Scozia, ed Irlanda, e d l n t u t t i g l i 
akri Dominj che v i ion' anneili, v'erano al-
lora circa ócooo tonnellate di negozio na
vale , che vengono a valere circa quattro 
ínillioni e niezzo id dinaro. Che i l g i ro , 
cd i l litorale deí raare attorno deíl 'Inghiker-
ra , della Scozia, ed Irlanda y, e deir i íoleag-
giacenti, é circa 3800 miglia . — Che i n t u i 
to i l mondo vi fono circa 300 millioni di gen
te, e di quefta , coloro co'quali han qualehe 
comraercio gringleíi e gli Ollandefi , non ol-
írepafTano 80 mi l l ion i . -- Che i l valore delíe 
me re i o del traffico univcrfale non paisa 
45000000 . Che le maniíatture tfportate 
daU'Inghilterra , aícendono a circa 5000000/. 
per anno . 11 piombo , lo ñagno , ed i l car-
bone, a 500000/. per anno. Che i l valo-
re deile merci Francefi ( allora ) recate in 
Inghilterra , non eccedeva 1200000 /. all5 
auno. — Che tutto; i l capitale d' Inghilter
ra , in dinaro corrente era allora circa ócooooo 
l . fterline . 

I I Dot. Da venan t daalcune buone ragioni > 
per le quali non é da aggiunger fe de intiera-
mente a tu t t i i numeri ,' o cal col i di Gu-
glielmo Petty ; e perb ne produce i fuoi 
fondati fopra le ofservazioni di M . Gregorio 
K i n g . 

Eccone ale un i , - Che la térra d' Inghil
terra comprende 39 millioni d'acre. -- Che 
i l numero di gente , fecondo i l fuo compu
to , é di 5,545000 anime,, crefeendo in cir
ca 9000 ogni anno , fatti i dibattirnenti del-

peftilenzc &c. delle guerre, della marina , 
e piantazioni . -- La gente in Londra 
contad da lui per 5^30000 : Quella nelle al-
t reCit ta , e luoghi di mercato in Inghilter
ra , 870000 • e quella ne' villaggi &c. 
410000o- I 4 5pidií4 annuale delia térra % 
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ei la computa 10000000 /. Quella dellc 
cafe e delle fabbriche 2000000 /. ogni anno. 
I l prodotto di tutte le fpezie di grano ei lo 
computa del valore di 907500c/. in un anno 
di mediocre abbondanza. — La rendita delle 
ierre da biade annualmente 2000000/. edil 
loro netto prodotto, piu di 9000000/. -- La 
rendita de' pafeoli , de' prati , de' bofehi , 
delle forefle , de'communali, &c. 7000000/» 
I I prodotto annuo in beñiame , burro , ca
í d o , e latte, ei crede, che monti adin cir
ca 2500000/. -- I I valore della lana ogni an
no tofata , circa 2000000 /. — De' cavalli 
ogni anno generati, circa 250000 /v — Della 
carne ogni anno confumata per cibo, circa 
3350000/. — Del levo e delle pel l i , o cuoi , 
circa 600000 /. — Del fíeno ogni auno con-
fumato da'cavalli , circa 1300000 /. — Dei 
fieno conf'umato da a l t robeí i iame, 1000000 
/, - Del legname ogni anno tagliato per fab
briche, 500000 /, — Del legno ogni anno 
confumaío nel fuoeo , &c. circa 500000 /. 
La térra d'Inghilterra, ai fuoi abitatori é ia 
oggi circa y — acre per uno . - I I valore del
la fariña , del rifo , e deU'orzo , neceíTarj 
per i l feñeniraento d' Inghilterra afeende & 
óocoooo/ . fíerl. per anno almeno. — I I valo
re della manifactura di panni lani che qui íí 
fanno, é circa d'8000000/, l'anno *, ed i no-
ftri efporti di tuíte le fpezie di manifatture di 
lana, aícendono a piu di 2000000/. per an
no. — L' annua entrata d'Inghilterra , onde 
fuffifte e vive tutto il popólo , e donde íi paga
no taffe di tutte le fpezie, é in oggi d'in cir
ca 43000000/, Quella di Francia 81000000/, 
e quella d'Ollanda 18250000/. 

I l Major Grant, nelle fue OíTervaziont su i 
regiftri de'morti ( bilis of mortality ) computa y 
che vi fono 39000 miglia quadrate di térra ia 
Inghilterra. Che in Inghilterra e nella Guallia 
o Galles vi fono 4600000 anime j che la gente 
di Londra afeende a circa 040000^ una quattor-
diceíima parte del popólo d'ínghilterra . -- Che 
in Inghilterra e Galles fono circa 10,000 par-
rochie. Che vi fono 25 millioni d' acre ia 
Inghilterra e Galles , cioé 4 acre per ogni te
ñ a . - Che folo <54di 100, dei fanciulli nati ,1 
fono v iv i all'eta di 6 anni. -- Che folo 40 di 
100 fono vivi a capo di 16 anni r — Che 
folo 25 di 100, lo fono a capo di 2Ó anni»— 
Che folo 6 di 100 fono v iv i a capo di 5>¿>atv-
ni . - Che folo 3 di ico fono v iv i a capo di 
dó anni : e che íol 1 di xoo é vivo a capo di 
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76 anni . E clieLondra raddoppia fe fíefsa lÉ 
circa «54 anni . 

GuglielmoPetty 3- nel fuo difeorfo intorno" 
alia proporcione duplícata , fi avanza a; di-
re,- che íi trova per efperienza , che v i fo
no piíi perfone le quali vivono tra i 16 e 26 
che di qualbnque altra et^$ e ponendo que
ipa per una fuppofizione , ne raccoglie j che' 
le radici quadrate d' ogni numero d' etk d' 
uominr al di íbtto ái 16 { l a cui radice é 4)J 
moftrano1 la proporzione od i l grado della 
probabilita che tali perfone giungano-aU' e í^ 
d i yo. anni .-

Cosl , egli é 4 voke piu probabüe 5 che 
tino di i d anni d1 eta viva fino ai 70 che 
un fanciullo d'un anno . Egli é tre volte p i ^ 
probabile che uno'di 9 anni viva o giunga 
ai 70 r che uno appena nato 5. ¿kc. Che fi 
pub feomettere cinque centro 4 , che uno 
di 25 morr^. avanti uno di l é anni. — Che 
ü puÓ feomet rere 6 con t ro 5 ( fempre come 
le radici; quadrate dell'eta ) i che uno di 3<5 
anni morra avanti uno di folr 25': e si via 
viav fécondo qualunque eta declinante fin ai 
70 5 paragonata con un numero tra 4e 5 ; ch'é 
Ja radice di 21 3 eta légale »-

I I Dot torHal ley ha fatto un'efattiffimú cal-
colo; dei gradi della moríalita degü uomini , 
da una' curiofa tavofa delie naícite , e delle 
morti j - nella Gitta- di Bresláu 5 capiíale della1 
Slefia; con un tentativo,' di fiffare i l prez-
2o! de'cenfi (annuit íes) lopra le v i t e . —Da" 
una1 tavola ch' egli ha quindi calcolata r 
pubbHcata^ nelle Tranfaz. Filof, ei diriva gli 
ufi feguenti o 

r. Trovare in ogni mohitudine o corpo 
di ' popólo , la proporzione degli uomini abiii 
a portar i ' armi , cioé da 18 , fin all' eta di 
$6 ; e ne eonta circa •J deU' intero o — 
2; Moftrare i differeníi gradi di moríalita , 
© piuttofíb viíalit^ , in tu t íe F etadi ; col 
qual; mezzo! egli trova quale fia la propor
cione di probabilita , che una perfona di una 
certa eta non fia per moriré nel tempodi un 
anno,. o avanti di giungere alia tai eta . — 
3.. Mbñrare di qual numero d'anni , lafcora-
iHeíTa1 o i l dubbio corra con parita, aver a 
moriré il1 tale ; e trova , a cagion d' efem-
pib^,, che é parí i l dubbio o la feommeífa ^ 
cBe un̂  uomo di 30 vivera tra venti fet̂ -
t e , e ventiott 'anni. — Regolare i l prezzo 
della ficurtU ,. o aflicurazione fopra' 1c v i 
te : — 5̂  E Ui compto del valore de'cenfi s 

o delle Annüita fopra le v i t e . - 6 . Come va^ 
lutareo ñ imaredueo tre vite nella fieffa ma
niera . Vedi ANKÜITY Í 

Raccogliendb da tuttb' queño ei fa due' 
molfo buone ofifervazióni t .1. Quanto fiarno 
ingiufli nel lamentarci della brevita delle no-
ftre vite y mentre appar , che una meta di 
coloro che naícono; ,> noff vive al di- la di 
i / , anni'.-

2; Che r eflenfione e r aümcnío del gene-» 
re' umano da niuna Cofa viene cot'anto rk 
firetta e limitata ,• per qUeF che riguardala1 
natura della' fpezie , quanto dalia; (tiana dif-
ficoka che i piu degli uomini* fi faílnb d'av-
ventürarfi nello ñato mafriríioriiale: Eperb̂ ? 
cHe'il celibato dovrebb'eífere in ogni manie--
ra repreífo o diffuafo ,• da qüaiunque favio' 
Governo ;- c quelli che hanno numerbfe fami-
glie di figliüolr; dovrebbono fofténerfi ed* aniv 
marfi con buorte leggi; qbal era quella fra t 
Romani f jus t r i um libeYorum .-

Altre particorarita che rifguardaito i l riu-; 
méro de5 nati e de'morti ,> la |h'bporzidne de5 
mafchi e delle femmirie &c. vegganfi fot-
tb- gli Ar t ico l i MATRIKÍOMO 3 MORTALI-
T A' , &c , 

F O L I Z Z A ¡, Vedi IIETTERA , ÉIGLIETTOV 
eBiLL. 

POLIZZA d¡ ftcurth , di navi , é un' con
tra tío 5 od una convenzione , con la quaíe 
una perfona prende fopra di sé i rifehi dr 
un5 viaggio marittimo ; obbligaridofi a rifa* 
re le pérdite e i danni che prqífortb ac'cade-' 
re al vafeello , al fuo equipaggib, al fartia-
me,- a 'v iver i , al carico, &c. o dalle tém-
pefte, o da' naufragiv o da' corfar'r, o dal fuo-' 
eov o- dalla guerra,- o dalle ripréfaglic, 
in parte,- odx in' tu t to ; a confiderazione, od1 
in virtíi di certa fomma, di; feíte , otto , o 
dieci per cenrb , piíi o menb , fecbhdo i l 
rifehio- chfe fi corre ; & fomma fi de» 
pone all ' aíTicuraíbre dálF aíficuratb , al 
fotíbferivere dellapoZ/Vz^. VediSicuRTA » 

V i fono alcune ficuna per 1' andareV 
tre per i l ritbrnov ed altre per ambeldü& í o' 
per un tempo limitatb ; Bétiché alcuni foften-
gano v ché i l tempo non debb' eíTere mai l im i -
tato, conciofiáché ne divenirebbeii 00^13110' 
ufurario o- ) , 

La polizza ha da conteneré H rióme" e, l 
abitazione della perfona afficurata ; la fuá; 
qualitaV fe di! proprietárib, o'd'agfent&^gl^ 
cffetti j / i l norüe del- vafeellbv e ¿w- C ^ ' ^ 



•no 
quclli del luogo dove le .merci •£ lian-

da caricare o fcaricare; i i porto donde , 
dove ; i l lempo í? i rifehi # M le ¿ondi-

21<Se i l vafcello o le fnercanzie aíficuratc 
fi perdono , I ' afficurato Jo ,dee .notificare 
con un atto | n forma ; .dichiarando ch' egli 
sñíaícja o cede i l tutto all' aíTicuratore , al 
pagarfegli le fócame aíficarate ,nel lempo 
^foreífo,. 

i.^ori.gine di fuelle Hcurta aviene aferuta 
«o'i E b r e i n e l tempo, ch'eglino furono fe a o-
iciati di francia , nel .1182. i -qualj 4 diceíi 
,che fe ne fien íerviti come di un mexxo per 
facilitare i l trafporto ;deMoro eífetti . f l ter-
jii ine pé izza ^ Spagnuolo., ¿ á i rifteíTo che 
¡chedula ; raa la pratica viene dagl5 Italiani t 
£ da' Lombardj, á quali puré loderivarono 
originalmente dal Latino pollicitatio , pro me f-
Ca. -- Alcuni dicoao, che i mercanti di Mar-
figlia furono i prlmi .ctie.mifei'o in piedi gueíla 
fpczie di commercio. 

A-oticamente le pcíizze f i davano a vocc , 
^hiamate folizze d i crédito y fupponendori 
che 1' aíTicuratore le regiftrerebbe nel ,fuo 
maeílro 4 ma ne' tempi appreífo , quando 
U onoratezza e diventata mea frequente i ra 
% mercantil íi fono procúrate ^oílaníemente 
In ifcritto,, 

I I gran ridotto, o concorfo ¡per le ícuTtk 
.de' vafcelli é la C i l t a d 'Amí l e rdam- ív i i i 
i dove non folamente i mercanti Oliandeíi 
aíTicurano le navi loro ; ma quei che é in
finitamente piu confiderabile , la l í fono le 
ricchezze, ia r ipuíazione&c. degli abitato-
r i , che íobbligano una .gran parte de^mer-
canti d'.altri paeíi a preferjrli ai lor proprj 
eonnazionali,? e valerfi degli Ollandefi peraf-
í icura to i i , quando ílor farebbe moito piu fa-
cile t róvame Aella patria propria , o .ne' porti 
dove fi caricano i vafceiii., 

I I numero degli afficuratori In Amfierdam 
non oltrepaffa cinquanta o fefianta perfone; 
puré i loro beni ed l l loro carattere fono t a l i , 
che niuno mai manca di aíTicuratore, qualun-
qvse fia i l paefe o i l porto, per quaoto fia ricco 
il carico, o imminenti i •peiricoli. 

ÍOLIZZA di gjjicrurazione delle fiafe , =é un 
frumento formato ful modeilo di quelloper 
Je navi ; con :eui una perfona , od una co-
yiumt'a di perfone , prende fopra di sé i r i -
^ n i e i danni che poíTono accadere alie ca-

f e , ai ¡loro fornimenti , in tutto od in par
l e , .&C per cagion del fuoco; a rifleíTo .di 
una certa íbmma da sborfarfi dagli .afficu-
m ú ;&c. ífecondo i patti convenuti . Vedi 
ÍSICURTA'.^ 

L ' aíTicurazione dal fuoco é in oggi ua 
.;ramo popolare di commercio , « noi ab-
^biamo un .'gran ¿numero .di ibeietaererte per 
X%\ uopo,. 

POLIZZA di ajficurazione , « fteurta per íe 
ipitfij fe un' ifirumento, col quals una focie-
ítl di perfone cretía in un corpo Scc* s'ob-
bliga di pagare una certa íomraa di dina-
j o ,, e. gr, cento libbre alia morle di una 
perfona la cui vita eglino aíTicurano .5 i a 
.coofiderazione di una fom,ma di dinaro , e.g^ 
Á\ una ghinea, che pagafi ogni ,tre raefi agli 
aíTicuratori durante la vi laiel la delta perfona 
aíTicurata. 

B O L L A M E , s1 Intende dé\ 'o1at!l i , od uc-
celli piu grofli , domefiiei , ,e non .domefti-
i c i , allevati , o prefi alia caccia , .per ,1a l a 
sóla , ácc. 

Ta l i ion o i galli d'ándia , i'oche, í 'ani t re 
ífalvatiche e domcíUchc, íegalline , a galli ¿ 
1 fagíani, ie pernici5 i colombi,, ibeccaccini , 
;&6. Vedi UCCELLAGIGNE,. 

I I POLLA ME.3 oVolatile domejijeo< manfue» 
íO) fa una parte «leceíTaria di «cib ond'é for-
tiito un luogo di .campagna s .donde í i 
í r ae ,guad^gno e utiiita 'Coníiderabile^ iperT 
uova , per le covate di polli , per íe piume9 
¡per lo í ierco, ,&c. 

;S¡ pub ;mantenere i l pollame tcon facile e 
¡moderata fpefa m vicinanza .delle flradeco-
•muni ; come .quelío (che capace di í ra -
fportarfi j n .gran parte dell'anno ñ ¡e trovar 
«ibo ,, pafcendofi rdi vermi l5 di chiocciole '9 
fpigoíando; íjuafi ;ogni.cofacomeftibile .eíTen-
.^o pojli opporluna.« 

Le galline le piu yeechie fono ;le m i -
.gliori :per fiar fuir uova 5 e le piu giovani 
|)er farle ; ma né T une né 1' altre fon buo-
íie per quefti ufficj, fe fi mantengono ¡tropp© 
:graíTe.. _ 

La piu adatta t ú . per mettere Mna gal l i -
ína a chioccia ^ é dai due fin ai cinque 5 
cd i l fnigíior ¡mefe per dífporvela, é i l Feb-
ibrajo ; abbenché .cib f i ^oiTa fare con r iu -
feita in ogni lempo , tra J'accennato cd 
a San Michele .« U n gallo fervirk die-
ú\ gallinc 1 una gallina cova venti gior-
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n i , laddove 1' oche, 1' anitre, le galline o'In
dia , trenta. _ 

I I migüo , od i l femé di canapa , fi dice 
che le faccia metter uova piü prefto, che al-
tro cibo; e i'ifteíTo migl io , o ¡ntero, o pi-
fíato , e ridotto in paña , le ingraíía prefta-
xnente ; quantunque i'ordinario cibo per tal 
uopo íia la fariña cT ©rzo, odiformento, ma-
cerata nel latte, ridotta in pafta, e cacciata 
lor per forza e a tutta piena nel gorgozzule due 
volte i l giorno. 

Un'oca appena üara fopra,o covera altre uo
va che le fue proprie : una gallina , indiffe-
xenternente le cova tut te . 

L'oche di color piu chiaro fono le mig'io-
l i ) e quelle ehe cominciano a metter nova 
c chiocciare piu preflo j perché fi pub daré 
che fchiudan T uova due volte in un anno. 
Cominciano a chiocciare in primavera ; e 
mettono dodici o fedici uova . L ' oche gio-
vani di un mefe fí cominciano ad ingraíTare, 
c nello fpazio di un mefe fono gi^, impin-
guate . Le vecchie s'ingraíTano di fei mefí, 
dopo la raccolta, o nel tempo d'eífa. Un'oca 
falvatica , fe ha l i piedi roffi , é vecchia, e pe-
lofa: ma fe l i ha bianchi , e non pelofi , é 
giovane. 

Quando fi pongono Tova fotío una galli
na , od altro folíame, é neceííariofegnarele 
fcande fuperiori dell1 uova, e quandoellava 
a pafcerfi, notare s' ella avvertifce di voltarle 
íbzzopra, o nb; imperocché s'ella cib trafeura, 
la bifogna é per lei disfatta eperduta. Vedi 
OVO, PlUM A , &C. 

POLL , un termine ufato nelle fcritture an-
í i e b e , ytx head ¡cioétefia. Vedi TESTA. 

La parola é fenza dubbio formata da pote, 
cííendo la teíla quafi i l polo del microcofmo. 
Vedi POLO . 

Quindi , to poli , flgnifica regiflrarei nomi 
deile perfone che danno i lor v o t i , o le lor 
•voci nell'elezioni. Vedi VOTO, VOCE, SUF-
TR AGIO , ELEZIONE , & C . 

P O L L E X , nelT Ana tomía , dinota i l dito 
groíTo della mano o del piede; fecondo che 
v i fi aggiugne la parola^¿//x, o manus. Ve
di DITO . 

POLLICIS AhduBor . Vedi V Articolo AB
DUCTOR . 

POLLICIS AdduBor. Vedi l1 Articolo AB
DUCTOR . 

Extenfcr POLLICIS h f v i t > e longus. Vedi i ' 
Articolo EXTENSOR . 
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F / m r POLLICIS huvis , e longus. Vedi rAr
ticolo FLEXOR . 

P O L L - M O N E Y , o Capitaziom, una tai
fa impofla col!' autorita del parlamento aá 
una perfona, o teíla ; o a tutti indifFeren-
temente, o fecondo qualche noto contrafe-
gno di difiinzione, &c. VediTASSA , e CA-
PÍTAZIONE , 

POLLICE , termine con cui d' ordinario 
fi volta la parola Inglefe Inch, ch' é una mi-
fura , che corrifponde alia duodécima parte 
d' un piede ; e contiene lo fpazio di tre grani 
d'orzo in lunghezza. Inch fí potrebbe1'anco 
tradurre per onda. Vedi ONCIA . Vedi anco 
MÍSURA , e PIEDE . 

POLLUCE , POLLUX , nell' Aftrono-
mia , i l gemello deretano , o la parte po-
fieriore della CoÜellazione . Vedi GE-
MINI . 

POLLUCE é anco una fiella fifia della feconda 
magnitudine nella Coftellazione Gemini, o de' 
gemelli. Vedi GEMINI . 

I I fuo luogo é nelia tefta del gemellode-
retano, chiamato pollux. >— La fuá longi-
tudine i%0 $6'09" . La fuá latitudine 6o 
27 N . 

POLLUX , é anco un termine ufato nella Me
teorología. Vedi CASTORE. 

P O L L U Z I O N E , POLLUTIO , l'atto di pro
fanare un Templo , od altro luogo Santo. Ve
di PROFANAZIONE, 

UnaChiefa epolluta per F eífufíone di fan-
gue o di femé in efla i econvien riconfecrarla 
di nuovo'. 

Gl i Ebrei fi tenean per polluñ o contami-
nati al toccar di un cadavero, o delle pur-
gazioni meftrue delledonne ; e doveano puri-
ficarfi fjrmalmente, e con certo rito . Vedine 
Je leggi nel Levitico . 

Gl ' Indiani fono cosí fuperftiziofi full' ar
ticolo dell' immondezza o polluzione , che 
rompono t u í t i i v a f i , da'quali abbian bevuto 
altri di religionediverfa , od anche fol toccati; 
e cavano tutta Tacqua daunofiagno, in cui 
uno ftraniero fiafi bagnato . 

POLLUZIONE, O POLLUZIONE di fe fteffo , 
fignifica altresi un abufo del proprio corpo , per 
mezzo di lafeive confricazioni e titillazioni , 
fvegliatead arte, per produrre un emiíííone di 
femé. Vedi EMISSIONE . 

Leggiamo nella Scnttura , che Onan, e , 
come pare ad alcuniCrit ici , E r , furonofe-
veramente puniti per aver contaminati fe 

ñefli 
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fteííi eolio fpargere fulla térra i l lofo femé : don
de untalcklut:0 fu denominato da alcuni £r/j-
pirm , Onania. Vedi ONANIA . _ 

Le Polluzioni fono ovclontarie, o involon-
tarie e mtturne . 

POLLUZIONE No:íurna , e un emiñione ia-
volontaria del femé, per una íoverchia tur-
oefeenía de'vafi feminali, o per eífere i l femé 
troppoacre ed irr i tat ivo, o per debolezzadeüe 
partí. Vedi SEME, e GONORREA. 

NeH'ufrz-i0 d iv ino , o nelle Orazioni de'Sa-
cerdoti vi fon delle preghiere nel fine della 
Coinpieta , colie quali fi dimanda d'cíTere guar
dad dalle notturne polluzioni. 

P O L M O N E . VediPuLMO. 
P O L M O N I , una parte del corpo urmno, 

comporta di vafi, e di veficole membranofe ; 
per fervire aüa refpiraiione. Vedi RESPIRA-
ZIONE . 

I polmom fono conneffi , di fopra , alie 
fauci, per mezzo delia trachea; e di ío t ío , 
alie vertebre del torace; ed alio ílernum ed 
al diaframma, col mezzo della pleura . — 
Sonó divifi indue granlobi , per lo mediafli-
num e quefti lo fono di nuovo in altri mi -
nor i ; i l dritto alie volte in tre o quattro , 
per via d' alcune fiffure fcorrenti dall' orlo 
o margine d'innanzi a quel didietro. — I 
!obi grandi , quando fon' enfiati , raííomi-
gliano, ciafeuno , all'unghia di un cavallo 
nella figura \ ma tutíi e due infieme fono 
piu fomiglianti a quella di un bue inver-
fa . — Vedi Tav.Anat. (Splanch.) fig.12. 
l i t . t t . fig. 14. Vedi anco L O B O , e L Ó 
B U L O . 

La foftanza de1 polmom é membranofa ; e 
confta principalmente d' innumerabili celle 
o vefeichette ; che non par che fien aitro 
che efpanlloni delle membrane de'bronchj , 
da'quaÜ lian fofpefe come grappoli 5 cosí 
che foffiando in uno de' rami de' bronchj , 
quefte celle o vefeichette che ad eífo s'atten-
gono , fi rigonfiano ; leai tre , che non vi per-
tengono , redando íuttor fíaccide , e niente al
térate . Vedi BRONCHI A . 

Quefli viluppi di vefeichette , o celle , 
chiamanfi i lobuli interni \ per lo qual nome 
" ¿fftinguóíTo dai lobi minori , de' quai par-
iamtno . — Eglino fon íeparati gli uni da-
gü altri per via d' interñizj , che ricevono 
1 vah , e fon riempiuti con membrane pro-
Págate da'lobuli, áitre parallele , altre an-
golari . ¡MS Quefti iobuli Ti difeoprono edi-

Tom, V I 
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fpiegano efattifTímamente , fe i tronchi piíi 
grandi de'bronchi s1 aprono , e ne'minori íl 
foffia ; col qual mezzo ogni lóbulo appartenen-
te a quel ramo viene ad enfiarfi , e íollevafi di-
ñintamente fpiccando, e moñrando la fuá am
pie zz a , ed eílenfione . 

L ' intera foRanza át*polrnoni é coperta di 
una membrana coraune , la quale é divifi-
bile in due tuniche; \ l efteriore íottiie , i i -
feia, e nervofa ^ F interna un po'piu grof-
fetta e piü ineguale , cortante la piu parte dell5 
eftremitadi de'vafi edelie vefeichette, per V 
impreííione delle quali ella é butterata, e raf-
fomiglia ta cerro modo a un favo di melé . •— 
Alcuni afFermano, che in quefta túnica v i fon 
moltiíTirae perforazioni, o por i , cosí difpo-
ñi , che prontamente imbevono ogni umi-
dita dal cavo del torace &c. ma quefta ci 
fembra una fantaftica ed arbitraria opinione , 
anzi che nb. 

I vafi de'po/woTw fono i bronchi, le arterie 
ele vene, pulmonari ebronchiali, i nervi , 
ed i l infatici . D i quefti vafi alcuni fono/n-o-
p r j , ed alcuni comuni ^ in riguardo al fervigio 
ed all'ufo di cui fono al refto del corpo. — I 
comuni (onoi ¿ronchi y rarteria e lavenapul-
monare, i nervi, e i vafi l infatici; i propr) 
fono i ' arteria e la vena bronchiale . Ve
di BRONCHIA , BRONCHIALE , PULMONA-
RE , &c. 

I I Dottor W i l l i s , contro la corrune opinio
ne, atenve a\ polmoni un gran numero di ner
v i , che vengono dal tronco del par vagum ; e 
che, effendo dirtribuiti perlafoftanza de'po/-
moni y abbracclano i vafi acri i , c fanguiferi. 
Egli puré aííerifce, che le veficulje hanno fi-
bre mufcolofe, per potere nell'efpirazione ado-
prar una forza contrattiva maggiore . Diemer-
broeckio oflferva , che le veficole non folamen-
te ammettono i'aria , ma anche altre materie 
piu groffiere; e reca in efempio due perfone 
afmatiche da lui aperte ; 1'una un tagliapie-
tra , le vefeichette de'di cui polmoni crano cosí 
aíioltate di polvere, che nel taglio, i l fuo 
coltello pervafe quafi un mucchio di fabbia ; 
C T altra un raateraífajo , in cui le veficule 
eran piene della fíniííima polvere, o borra del
le piume. Vedi ASIMA . 

Folypo ¿k'POLMONI. Vedi l 'Ar t icolo Po-
LYPUS. 

POLO * , POLUS , UoKof, nell'Aftronomia , 
una delle eftremitadi delTaífe, su cui la sfera íi 
rivolge . Vedi ASSE , e SFERA . 

L l i L a 
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* La vece e formata dal Greco vroxlip ^ ver-
tere . 

Queíli due punt i , ciafeuno diñante 90 gradi 
daU'Equatore , fono chiamati, per eccellenza, 
I poli del mondo, Vedi MONDO . 

Wolfio definifee i poli , que'punti fulla fu-
perfizie della sfera , per l i quali paíía Taífe j ta-
l i fono i punti I e K , ( Tav. dfiron. fíg.21.). 
de' qual i , i l vifibile a no i , o Feíevato al di ío-
pra del noftro orizonte, í , é chiamato i l polo 
ttnico, o fettentrionale y ed i l íuo oppoflo, K .. 
1' antartico, od i l meridionale. Vedi ARTICO , 
c ANTARTICO . 

POLO , nella Geografía , é i ' eñrcmita deII' 
aíTe della térra , od uno de'punti fulla fuperfi-
7.ie del noftro globo , per cui i'aííe pafl'a. Ve
di TERRA. 

Ta l i fono i punti P , Q , ( Tav. Geograf. 
j f i g ' i . ) de'quali , 1' elevato fopra i l noüro 
orizonte, chiamafi 11 polo á r t i c o , oSettentrio-
72ale, ed i l fuo oppofto Q , i l polo Antartico, od 
jiuftrale, Vedi GLOBO . 

11 Dottor Halley moftra , che nel giorno 
SolíHziale , foíío úpa lo é tanto caldo quan-
to fotto I ' Equinoziale quando i l Solé é nel 
Zenith ; attefo che tutte le 24 ore di quel 
giorno fotto i l polo i raggi del Solé fono in-
clinati al!' Orizonte in un angolo di 23 jr gra
di ; laddove, fotto l'Equinoziale , quantun-
<jue ei diventi verticale , puré non rifplende 
piíi di 12 ore, ed é aííente 12 ore; oltre che 
per 3 ore , 8 minu t i , di quelle 12 ore , che 
i v i fla al di fopra deH'Orizonte, non é tanto 
elevato quanto fotto i l polo. 

L ' altitudine, o V elevazione del polo, é un 
«reo del meridiano, intercetto ira i l polo, e 
1' orizonte. Vedi ALTITUDINE , ELEVAZIO-
ÜE , 6 DlPRESSIONE . 

I I trovare queft' elevazione , é un aííai po-
jpolare problema nell 'Aílronomia, nella Geo
grafía, e nella Navigazione; quefta , e la lati-
tudine del luogo eífendo fempre leüeífe . Vedi 
X^TITUDINE . 

Offervare la latitudine del POLO . — Con 
lan quadrante, oflfervate la maffima , e la mí
nima altitudine meridiana della ílella polare. 
Vedi MERIDIANO. 

Sottraete la mínima dalla maffima, e di
vídete la differenza per due; i l quozienteé 
Ja diftanza della íiella dal polo ; che aggiunta 
alia minore altitudine trovata, da Ydevaziom 
del polo che íi cerca. 

Cosí M . Couplet, i l giovane, in Listona5 
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nel 1^97 ) rtel fine di Settembre , offervb la 
maffima altitudine meridiana 41o 5' 
La mínima 36° 28' o" . La differenza de!le 
quali é 40 37 '40 ' , una di cui meta , 20 1 '̂̂ Q* 
aggiunta alia minore, da 38o 46' 50", ch'é 
] ' altitudine del polo di Lisbona . Vedi ALTI
TUDINE . 

L ' altitudine del polo , infiem colla linea 
meridiana, eífendo la bafe di tutte le oííer-
vazioni aftronomiche; per determinarla con 
la maggiore aecuratezza, le altitudini meri-
diane s' hanno a correggere mercé la domi
na delle rifrazioni. Vedi RIFRAZION'E, ME
RIDIANA , &c. 

Con queílo mezzo, M . Couplet, fottracn-
do i / 2 5" nell'efempio propofro , lafeia laltitu-
dine corretta 38o 45'' 25S'. 

Quindi , 1. L ' altitudine del polo eífendo fot-
tratta da 9 0 ° , lafeia V altitudine delfEquato-
re. Vedi EQU ATORE . 

2. Se la maffima altitudine meridiana di 
quefla O el la eccede i'altitudine delf Equato 
re, 1' ultima fottratta dalla prima , lafeia la 
declinazion della ílella verfo i l Nord ; fe 1; 
altitudine della l idia é minore che quella dcU* 
Equatore , la prima fottratta daU'ultimalafeia 
la declinazione della ílella verfo i l mezzodi. 
Vedi DECLINAZIONE. 

I I Dottor Hook , ed alcuni alíri íi fono 
immaginati, che l1 a!tez?a del polo, e la po-
fízione de'circoli ne'cieli, per rifpetto a quel-
l i della t é r r a , fienfi cambíate da quel ch'cra-
no anticamente: Ma M . Caffini crede, che 
cib non abbia alcun fondamento; e che tut-
ta la differenza che ora troviamo nelle iatitu-
dini de'luoghi, &c. rifpetto airantiche rela-
z ion i , nafce dalle inaecuratezze delle oíferva-
zioni degli antichi. 

Per verita non é maraviglia ch'eglino er
ra ffer o nelle loro offervazioni, fe coníideriam 
gí ' i í lrumenti de'quali fi fervivano. Egli ag-
giugne , eífere probabile che v i fia qualche 
vanazione neli' altezza del polo ; ma giudica 
che cib non eccede mai due m i n u t i ; e che 
anche queíla fvanifee , dacché íi é arri-
vato alia fuá fomma differenza. Vedi EQUA
TORE, &c. 

POLO , nella sferica , é un punto egual-
mente diñante da ogni parte della circonfe-
renza di un circolo maffimo della sfera ; 
flecóme i l centro Té in una figura plana . 
Vedi CENTRO. 

Ovveroj i l polo e un punto 90 gradi diflan-
te 
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te dal piano diuncircolo, ed in una linea che 
míTa perpendicolarmente per i l centro, chia-
mata l'affe . Vedi CIRCOLO . 

UZeni th i e i l Nadir fono i poli delT Ori-
_ í poli dell'Equatore fono l i üeíTi 

che qúelli della sfera o del globo. Vedi ZE-
N l t H * NADIR? &C. 

POLI deii' eclittica , fono due punti fulla 
fuperfizíe della sfera, 20o 30' diílandda'poli 
del mondo, e 90o gradi diftanti da ciafcuna 
parte dell* eclittica . Vedi SFERA , E c u t -
TICA , &C• 

p o i i j nella Magnética , fono due punti in 
tfira calamita, GO n i ! penden t i zpoii del mondo; 
j'uno che guarda i l Nord , TaltroilSud. Vedi 
CALAMITA. 

Se la pietra fi rompe in quantí pezzi fi 
vdglia , ogni frammento avera i fuoi due/?o-
/ / . .— Se una calamita fía biflfccata da una 
linea perpendicolare all'aííe \ i due punti pri
ma congiunti, diventeranno/•e//oppoíti, uno 

i 11 ciaícunfegmento. 
Per calamitare un ago , &c. quella parte 

che fi deílina per la íettentrionaie íoccaíi col 
polo meridionale della calamita, e quella che 
fi deílina per la meridionale, col polo feítenírio-
nale. Vedi AGO. 

Un pezzo di ferro acquifla la polarita, con 
folamente tenerlo diritto in piedi, &c. Vedi 
POLARITA'. 

Ma i fuoi poli non fono fiíTi e í labil i ; ma 
fi fcambiano, e s'invertono come s'inverte 
11 ferro * — Si pub fare un polo fettentrio-
fíale fiííb in tutte le maniere che faíTi un po
lo fíffo meridionale, ma non viceverfa j ma 
in qualunque modo che noi proeacciamo un 
polo meridionale fííío, egli é fempre piu de
bele che un polo fiffo íettentrionaieottenuto 
per 1' ifteíío verfo. I l fuoco diürugge tut t i i 
poli fiíll , ma rañbrza i mutabili . Vedi 
Fuoco. 

Se fcaldifi P eflremita di una verga , e la-
fcifi raffreddare voltata al Nord j dice i l Dot-
torGilbert , ch'ella diventa un polo fiflfo fet-
tentrionale \ fe voltata al Sud, ua polo fiffo 
meridionale : Pur cib non milita in tu t t i í 
cafi. —. Se 1' eítremita fi raífredda , tenuta 
verfo all' ingih , o vcrfo i l Nadir , acquiña 
alcunché di pih di magnetifmo , che fe raf-
freddifi orizontalraente verfo i l Nord . Ma 
Ja raiglior maniera é raífreddarla un poco 
íoclmata al Ngrd . Le ignizioni o gl' infuo-
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camenti npetuti non giovan niente piu di 
una fola. 

I l DottorPower dice, che fe terremo una 
verga verfo i l N o r d , e batteremo col mar-
tello I ' eítremita fettentrionale in queíla po-
fiiione, ella diventera un /;o/o fettentriona
le fiffo; e per contrario, fe fibatterkl'eftre-
mita meridionale . — Quel che fi dice del 
martellare, é da intenderfi parimenti del l i 
mare , del macinare, del f e g a r e a n z í , un 
lene fregamento, purché fi continui a lun-
go, produrra xpolié Vedi FREGAMENTO . 

Piu pefanti che fono i colpi , cacteris pa-
ribus, i l magnetifmo é piu forte, —Poch i 
colpi gravi íanno 1' ifleffo effetto che moi-
t i . I veeshi fpilli , ed i punteruoli hanno 
poli fiffi fettentrionali, perché quafi fempre 
fi ufano verfo al l ' ingiu. Gl i fpilli nuovi od 
hanno poli mutabili , o poli deboli fetten
tr ional i . Forare con uno fpillo verfbilSud 
crizontalmente, é un cafo fe procacciate un 
^0/0 fiffo fettentrionale , molto meno feforate 
auflralmente verfo alTingia 5 ma fe forate au-
ílralmente verfo ali'insu, voi fate un jWoau-
ñrale fiffo. 

Un polo fiffo debole pub degenerare in ua 
mutabile nello fpazio di ungiorno, anziiu 
pochi minu t i , coi tenerlo in una poíizione 
contraria al fuo polo. La calamita ffeffanoa 
fara un polo fíffo in ogni ferro . Si ricerca 
che i l ferro abbia una lunghezza, feégrof-
fo . M . Ballard dice, che in fe i o fette fpil
l i fatti alia fuá prefenza, i l morfo o la bocea 
di ciafcheduno diventb un pola boreale , col 
mero induramento. 

POLO d*un vetro, nell 'Optica, é la parte 
piu groffa d' un vetro conveffo , e la piiSi 
íbttile di un concavo. Vedi CONVESSO , e 
CONCAVO. <— Se i l vetro é rettamentema-
cinato, i l polo far^ puntualmente nelmez-
zo della fuá fuperfizie. Vedi f^íro OPTICO 9 
MACINARE , &c. 

Queffi alie volte chiamaíi anco i l vértice del 
vetro. Vedi VÉRTICE. 

Stella del POLO, o Stella POLARE, é una 
Stella della feconda magnitudinc, V ultima 
nella coda della orfa minore . Vedi URSA. 
MÍNOR. 

La fuá longitudiae mettefi dal Flamñedio 
24o 14 '41" , lafualatitudine 66° 0$'11'*. 

La vicinanza di queña Stella al polo 9 
donde avviene ch' ella non mai tramonta , 

L 1 í 2 la 
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ía rende di un gran vantagg,lo e cómodo 
nella navigazione , &c. per determinare la 
linea meridiana , V eievazione del polo , e 
confeguentemente la latitudine del luego . 
Vedi POLO. Vedi anco MERIDIANA , e LA
TITUDINE» 

POLPA , PULPA , ne' f ru t t i , é quella mol-
lé e íuceulenta parte che trovafi fra la pel-
le o fe orza , ed i l nucleus o femé . Vedi 
FRUTTO . 

La polpa di un albero, o di una planta é 
i l -parenchyma , che erefee e .fi gonfia per 
inezzo di un. fugo, alia prima molto afpro 
e ingrato ; ma finalmente piu dilicato e piu 
doice . Vedi PARENCHYMA . Vedi anco VECE
TA BI LE , PIANTA , &c. 

POLPA nella Farmacia r la parte teñera de' 
f ru t t i , delle radici, o d1 altri corpi , eürat-
ta per infufione, o boüitura , e p a lía ta per 
uno (la ce i o . 

POLPA , nelia Medicina , dinota la piu 
g ra fia , piena ,,e folida parte delia carne . Vedi 
CARNE. 

I medid applkano queda parola partico-
jarmente alia parte fuperiore de! ventre 
perché e earnofa ; e perché iv i (i toc-
ca * , Per efaminare fe g l i aniniali fon 
graffi. 

* Que/la parte da Latini e cbiamata pul
pa , da palpare , natpeggime mamg-
giare y & c . 

POLSO, PULSÜS , neli'cconomia animale ,. 
dinota il battimento y o pal pita mentó del cuo-
re, e dell'arterie . Vedi ARTERIA . 

I I polfo é que! moto reciproco del cu ore 
é deir'arterie, per cu i ' i l caldo fangue, cae-
ciato fuor da! Oniftro ventricolo del cuore, vis-
ne irapulfo n^lle arterie, per effere da effe diftri-
Buito per il corpo , eosr che fi pub fentire col-
dito Vedi SANGÜE^ 

La pulfazione de! le arte ríe proviene da 
quella del cuore; ed ha, cora'egli, una fi
j ó l e e una diaftole: la fiftole dell' uno cor-
lifpondendo alia diaílole deH'altro . .VediCüQ-
^E , SÍSTOLE , &G. 

Galeno ferive, che Ippocrare fu il primo 
che oífervb i l meto del polfo. — I I Signor 
Homberg commemora i l cafo dr una doa-
jaaí in Parigi, la quale avea un/J'O//O , o bat-
tiraento nelle.vene, perfettamente fimiie a 
^uellc che comunemente íentiamo nellear-
terie. Egli aggiugne, di elfere i ! primo Au-
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tore che mai faceffe menzione di tal cofa 
Vedi VENA . 

Del poljo fi rende ragione cos í . —Quan-
do i l ílniftro ventricolo del cuore fi contrae 
o riftrigne, e gitta i l fuo fangue nell'arte
ria magna, i l fangue in coteña arteria non 
íolamente propellefi innanzi verfo le eílre-
mitadi , ma il canale dell'arteria parimenti 
íi dilata; perché i fluidi, quando fono p re-
mu t i , premono di nuovo verfo tut t i i la
tí y e la loro preffione é fempre perpendi-
colare ai lati de'vafi contenenti : ma leía-
rrícbe dell'arteria , per ogni piccolo irape-
to , poflbno efíere difíefe ; laonde , alia 
contrazione del cuore, i i fatigue da! finifrroi 
ventricolo non folamente premera innanzi it 
fangue neirarteria , ma infierne infierne diilen-
dera i lati deli'arEeria ; e si cagionaíi un moto 
di dilatazione, 

E quando 1' impeto del fangue contro i 
lati dell' arteria ceíla , eioé quando il imi-
firo ventricolo ceffa di contraerfi , aílora le 
fibre fpirali delTarteria, per la Icio mutua 
elafticita , ritornan di nuovo al loro primie-
ro flato, e rií lnngono i l canale delFarteria,. 
fina tanto che di bel nuovo dilatafi per la fií to
le del cuore ;. cosí che vi fi cagiona un moto di
ce ntrazione , 

La diaíiole , o dilatazione, dell' arteria1 
ehiamafi i l fue polfo , o battimento , ed il! 
terapo in cui le frbre fpirali ritornano ai 
loro Hato naturale é la diílanza tra due 
pulfi . 

Quefio ptilfoj o battimento é in tuttcle-
arterie del corpo nel medefimo tempó : ira-
perocché mentre i ! fangue vien fuer pro--
trufo dai cuore neli' aorta , cot-eíla arteri» 
efiendo piena , i l fangue dee propelleríi in; 
tutte Tarterie nel medefimo tempe; e per* 
e h é , le arterie fono coniche ,- ed i l fangue' 
fi move dalla bafe del cono al l 'ápice, per-
ció i l fangue continuameníre urra , o pre
nse contro i lati de' vafi ; e eonfeguente-
mente ogni punto de!i' arteria eíTer dee di
látate , nell'ifteílb tempe che i l fangue vien 
fuor gitíato- dal fi-niftro ventricolo del cuo
re ; e toftocherelaílicitadelie fibre fpirali fu-
perar pub Timpeto dei fangue ,. le arterie íleon* 
t-raggon di nuevo. 

Cosí , due eagieni eperanti alternamente, ü 
cuore , e le fibre delle arterie , tengono i l fangue-
in un continuo moto. Vedi CIRCOLAZIONE . 
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U offervaiione de! polfo é di una eñrema 

importarla ad un medico ; si perché gli 
palefa lo /tato del cuore , ch' é i l primo 
motore ncila ma'.china anímale ; si perché 
moOra la natura, la quantita ed i l moto del 
fanaire qiieíK umor ooi;vcrfale3 da cui tut t i 
«ii Hitri'dipcndono •, come anco perche egli in
dica la condicione deU'arteria, che é i l vafe 
primario di amo ilcorpo. • 

I I POLSO Forte , adunque , di nota i . una 
"ran forza mufcolare del cuore che fi con-
trae' e per coníeguenza i ! vigor della c a ri
fa Contraente j cioé , 2. un vivace e co-
pfoíb influffo del fugo nérveo iies v i l l i del 
tuore . 3. Abbondanta di fatigue . 4. Una 
lodevole fecrexione , e civcolazione dcgli 
umori . 

I I polfo forte é pero un buon preíaglo , 
fe é fimile per tuito i l eorpo . Per venta 
egli é bene fpefío fallace nell' apopkffia , 
e in alcuni altri morbi , ove i l paífaggio 
tra i i cuore ed i l cervello é libero ; ed in 
altre parti , i'pezialrnente nelle vifeere, cbiu-
io od oí i rní to . j 

I I polfo debele dinoía if contrario i d ferie ^ 
abbcnché qucüo qualche volía inganni, par-
ticolarmente nelle petTone graííc. 

I I polfo duro íignifica , I , Che la mem
brana deirart tna é piu árida che non íuole j 
e percib, 2. dinota o-finmom nelle veficu-
k minute, delle quah te ilute fono le mem-
brane deh' arteria . 3. Che le arterie ion 
picne , ma , 4. Che le loro eOremita ca-
pillari fono oílrutte da una viíeofita inflam-
matoria . 5. Che i l fangue é aífai denfo 
e comparto : q.uindi 6. Che le circolazio-
ni , le feccezioni e l ' eferezioni fon de
právate . 

U polfo melle dinota i l contrario a tu t t i 
queíti j pur egli é fallace in una peripneu-
moni a acuta. 

I I polfo lento dinota , 1. Che le contrazio-
m del cuore fono tarde ] e percib , 2. Che 
fono tardi e lenti gl ' influffi del fugo nér
veo dal cervello ne'vill i del cuore . 3, Che i l 
íangue ha circolato un gran numero di volte . 
4- Che tutt i gli umori circolano fácilmente 
perliloro vaft. Che íe i l polio é tale da de-
bolezza,, quefti éun cattivo fegno. 

^ polfo veloce dinota i l contrario a tutto 
fuefto ; come , acrimonie ,, fpiriti agitati , 
fcbbri, frenefia. 

M polfo e^uabih dioota un. tmore &oñaa-
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te delle funzioni vitali , V ineguale , i l 
contrario. 

I I polfo intermittente moñra che la vita é in 
una lubrica fituazione. 

U n polfo intermitiente proviene da difetto 
o nel fugo nérveo , che feorre inegualmente 
nel cuore; o nel vafe che trairaette i l fangue e 
gli umori j o dagli umori ftefifi. 

La eagionc di queílo feoncerto é varia , 
come le convulfioni , i polipi , le cacochi-
mié , le innammazioni , la mancanza di 
fangue, le arterie faite oííee o cartilagino-
í e , &c. \ si ; 

Un polfo equabile, forte, e , ne'ilo fteíícr 
tempo , lento , é di tut t i gli altri i l mi -
gliore . Un polfo forte e grande, o forte e len
to infierne , fono buuni . Un polfo debole , 
piccolo, duro, ineguale, intermittente , ve-
ioce, é di tutt i gli altri ii peggiovc . 

Puré in tutte quciie cofe íi deve avere rí-
fguardo alia natura delP arteria particolare ? 
al l 'e ta , al feffb, al temperamento, alie affe-
zioni deU'animo, alie fei cofe non-naturali, 
alia compleíTione, o corporatura , alia ftagio- •• 
ne, al paefe , tkc. tutte le quali cofe infiuiíco-
no ful polfo. 

Una dirainuzione , od una totale fofpenfio-
nc dtl polfo íi pub ridurre o ad una Upothymia f ,. 
m cui manca o fceraa a grado tale, ebeap-
pena relia vigore per foíknere i lcorpo. V e 
di LYPOTHYMIA . — O ad una lipopfychia i 
quando v' é una fenfibiie diminu/ione del. 
calor naíurale. — O ad una flncope, quan
do i i cuore manca, cosí che i l calore, i mo-
ú , i fenfi , e tutto quafi perifee . — O fi
nalmente ad una afphyxia , dove tutte ledet-
te cofe alsolutamcnte fon abolite quanto 
al (enío , e par che la morte fia gia m 
poí'sefso della perfona . Vedi S1 N c o-
PE , &C. • - ^ 

P O L T R O N E , un v i i e , un codardo, che • 
manca di coraggio per efeguire ale un che di 
grande, o di nobi'e . Vedi CODARDO . 

La parola la piglian gl'Inglefi da'Franeeíi 5 e 
Salmafio la diriva a pollice truncato i perché" 
an ticamente quelli che evita vano di andaré 
alie guerre, fi tagliavano le lor dita groíTe del
la mano . — Ma Menagio, con piu di proba--
bilí ta , la diriva dali'Itaiiano poltrone, da pol
tra , cioé un let toj perché i t i m i d i , i pufilla-
nimi han piaccre di ftaraletto, — Egli ag-* 
giugne che fltaliano poltro é derivato dal Ger* 
pánico polfier > un, cofeino. y un origliere , 

Á é 
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Ad altri piace di dirivare tal vocedalPIta-

lianopoltro cioé puledro ; per la proníezza cb' 
cgli ha di correré, o fuggir v ia . 

P O L V E R E , nellaFarmacia, una medici
na fecca polverizzata , o preparara , col rom-
perfi , eridurfiin quafi impercettibili a tomi , 
o in un mortajo, o per via di operazioni chi-
miche, &c. Vedi POLVERIZZAZIONE. 

Diciamo, una polvere flyptica , MRH polve-
ve ftmpatica^ &c. Vedi STYPTICO ,SIMPÁTI
CO, &c. La polvere di vípera, pulvis vipe-
finus , da queíli ukirai tempi é venuta in 
grande ricerca e fama , foíto la denomina-
í i o n e di bezoar anímale . Vedi VÍPERA e 
BtZOAR. 

POLVERE per li capelli , é i l fior di fa
riña , o di fagiuoli, ben í k c c i a í o , e prepá
ralo, per darle un grato odore . 

Quella nella quale fono mifchiate fecce d' 
amido, é la peggiore. Vedi AMIDO . 

POLVERE da Jchioppo , pulvis pyrius , una 
compofizione di falnitro, di zolfo, e di car-
bone , mefcolati aífieme , e ordinariamente 
ridotti in granelli ; che prende fácilmente 
fuoco , e fi rarefk od efpande con grande 
veemenza , a eagion della fuá forza elafli-
ca . Vedi ELASTICITAV , RAREFAZIO-
ME, &C, 

A queña polvere noi dobbiamo tutta razió
me , e tutío i'eífetto de' cannoni, ed a!ín pezzi 
d'artiglicria, &c. cosí che l'arte militare mo
derna , la fortifíca^ione , &c. nc dipendo-

^^.J10 totalmente. Vedi CANNONE , FORTIFI-
CAZÍONE, &G. 

Uinvenzione della polvere dafchioppo vie
ne afcritta da Poíidoro Virgi l io ad un Chi -
rcieo , i i quale avendo accidentalmente po-
ílo un poco di quefta compoíizionc in un 
mortajo , ed avendolo coperto con una pie-
tra ; accadde che egli prendeífe fuoco , e fa-
ceífe volare la pietra. — Thevet dice, che 
la perfona , di cui quivi fi parla , fu un mo-
naco di Fnburgo, nomato Cofiantino Anel-
zen: ma Belleforet ed altri Autorí con piu 
di probabilita, tengono che foífe Bartholdo 
Schwartz, od i l ñe ro : almeno viene aíferi-
r i t o , che egli abbia i l primo infegnatol'uf» 
della polvere ai Veneziani, nell'anno 1380 , 
durante la guerra co' Genoefí ; e che ella fu 
prima ado^erata in una piazza , chiaraata 
un tempo Clodia fcjfa, oggi Chioggia, con-
troLorenzode'Medicis; eche tutta 1'Italia fe 
fie'Igjneati eontrodi c ib , come di una mani-
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coníravenzione alie leggi di una guerrt 

onorata e giufta * 
M a cib che contradice quefla relazione j 

e che moflra che la polvere da fchioppo é | u | 
antica, fi é , che Pietro Meffia , nelle fue 
Vcme Lezioni , commemora , che eífendo i 
M o r i aífediati nel 1343 da Al fonfoXI . Re 
d iCañig l ia , egli fearieb fopra loro una fat-
ta di mortaj di ferro , che fecero un romo-
re fimile al tuono: e quefto coincide econ* 
fronta con la Crónica del Re Alfonfo , che 
prefe Toledo, feritta da Don Pedro Vefcovo 
di Leone, ove narrafi che in un combatti-
raento marittimo tra i l Re di Tunifi , ed 
i l Re Moro diSivigüa, piíi di quattrocent'an-
ni fa , quei di Tunif i aveanocerte botíi obar* 
r i l i di ferro, co' quali gittavano fulmini , o 
faette di fuoco. 

Du Cange aggiugne, che é fatta menzione 
della polvere da fchioppo ne' regiflri delleCa-
mere de'Conti in Francia fin dall'anno !338. 
Vedi CANNONE . 

Per non dirne piu 5 egli appar , che íia 
ílata nota una tal polvere al nofiro Rogero 
Bacone cen-cinquanta anni prima che foffe 
nato Schwartz: cotefto celebre e doíto Fra* 
te mentova una tale compofizione in termi-
ni efpreffi , nel fue Trattato de Nu Hit ate 
Magia , pubblicato in Oxford nel i t i ó . 
„ V o i potete fare e tuoni e lampi , a ^o-
„ ñro piacere , dic egli , col folo prendere 
„ del zolfo , dei nitro , e del carbone , i 
„ quali di per sé foli non fann effetto, ma 
„ mifchiaíi aífieme , e rifiretti in un luogo 
„ chiufo,cagionano uno ftrepiío ed uno fcoppio 
„ maggiore, che quelío di un baleno e tuono , 

Preparazione della POLVERE da fchioppo. -d 
V i fono diverfe compofizioni di polvere 9 
per rifguardo alie proporzioni dei tre ingre-
dienti , le quali fi ponno vedere negli Scritto-
ri pyrotecnici: ma i l procederé delle operazio
ni é in tutte a un dipreflb i l medefimo. 

I I zolfo ed i l falnitro eífendo purificatí f 
e ridotti in polvere, mettonfi colla polvere 
di carbone , in un mortaio , bagnaío coit 
acqua o fpirito di v ino , o fimili , e fi pifta-
no per 24 ore aífieme i ponendo mente di 
inumidire di quando in quando la maíia f 
per ovviare al rifehio di prender fuoco: fi
nalmente faeendola paífare per unoflaccio^ 
o cribro, ella fi forma in piccoli g r a n i o glo-
buli i che quando fon fecchi , ía polvere^ í 
beil' e fatta ^ e la menoma fcintilla che v í ü 

m u * 
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batta fopra con l'acelajo , e la pietra focaja, 
fmtera maíTa immediate s accende , e fcrofcia , 
o s'efplode con eftrerna v.olenza . 

L'effetto nonédifficilcdafpiegare: la par
te del carbone, fulla quale cade la fcint i lk , 
prendendo fuoco come dea , i l zolfo ed 
i l nitro prontamente íHiquefanno, ed.l pri
mo anche dirompe m ftamma , e neü iftef-
(o tempo i gram contsgui loggiacciono aü 
ifteíTofato. Ora fi sa che i l fa lni t ro , quand'é 
infuocato, fi rarefa a un grado portentoío . 
VediSALNiTRO, e RAREFAZIONE. 

U Cav. Ifacco Neuton ragiona cosí su 
queílo propofito: i l carbone ed i l zolfo nel-
h polvere d* archibugio , piglian fácilmente 
fgoco, e accendono i l ni t ro, e lo fpirito del 
nitro effendo con elb rarefatto in vapore , 
sfugge e ícaíta fuori con un' efplofione mol-
to íomigliante a quella, onde i l vapore deli' 
acqua fprizza con impeto fuor da un' colipi-
l a ; i l zolfo parimenti , effendo volatile , fi 
converte in vapore, ed accreí'ce l'efplofione: 
aggiugni che i l vapore acido del zolfo , fo
pra tutto quello che diftilla fotto una campa
na in olio di zolfo , entrando violenteraen-
íe nel corpo fifso del nitro , da la liberta 
alio fpirito del n i t ro , ed eccita unaraaggio-
re fermentazione , per lo che i i calore vieppiü 
s'aumcnta, ed i l corpo fifso del nitro fi rarefa 
in fumo , e l ' efplofione per cotal raezzo fi fa 
piíi veemente e piu preda. 

Imperocché fe fi mefcolera i l fale di tár
taro con la polvere da fchioppo , e quefta mi-
ílura rifcalderaffit finché prenda fuoco, l'efplo-
íione fara piu violenta e pronta che quella 
della polvere fola ; i l che non pub procederé 
altronde che dali' azione del vapore della 
polvere da fchioppo ful fale di tártaro , per 
la quale queño fale vien rarefatto . Vedi Fui-
vis FüLMINANS . 

L ' efplofione della polvere nafce adunque 
dall'azione violenta, per cui tutta la miílu-
ra efsendo rápidamente e gagliardamente 
fcaldata , fi rarefk e fi converte in fumo 
e vapore , i l qual vapore , per la violen
ta di coíefta azione , divenendo caldo fin 
^ níplendere, appare in forma di fiamma. 
Vedi Fuoco. 

de la Hire aferive tutta la forza e tut
to 1 effetto della polvere da fchioppo , alia 
molla od elafticita dell'aria inchiufa ne' di-
ver , grani 5 e negl' intervalli , o fpazj fra i 
i r a n í medefimi: la polvere efsendo accefa , 
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mette in gíoco od avviva le raoile di altret-
tante particelle d'aria, e le dilata t u t f i n un 
tratto ; donde fegue i l grand' effetto: la pol
vere ftefsa fervendo folo ad appiccare un fuo
co, che pub mettere i 'aria in azione ; do-
po di che, tutto fi fa dall' aria fola. Vedi 
ARIA, 

La polvere da fchioppo h una mcrce o un 
capo di tale confequenza , si per riguardo 
alia fpeculazione, come per la guerra eper 
lo commercio ; ( i l confumo efsendone i n -
credibile) che merita un piíi particolare di-
vifamento. —• Per fare adunque con buon 
effetto , e nel debito modo la polvere da 
fchioppo , s' ha da avere riguardo , che i l 
falnitro fia puro , ed in belli e grandi cr i -
ña l l i : al tr imenti , egíi fi dee purificare , con 
levar vía i l fuo fale fiffo o comune , e le 
partí terree cosí : Difsolvete dieci libbre di 
n i t ro , in una quantita. di buon'acqua pura, 
fate deporre, fíltrate , e fvaporatelo in un 
vafe invetriato , fin alia diminuzione della 
meta , o fin che v i appare una pellicola : 
allora fi pub levar via i l vafe dal fuoco , 
e porre in una cantina: in ventiquattro ore 
fpiccheranno i crifialü, quali feparerete dal 
liquore y ed in fimil guifa fi pub i l liquore 
criftallizzare diverfe volte , fin che tutto i l 
fale fia fuor' efíratto: fatto cib mettetelo in 
una caldaja, e quefta fopra un forncllo con 
un fuoco raoderato , cui a gradi creícetc 
finché cominci a fumare , fvaporare , e per
deré la fuá umidita , c divenir bianchiíil-
mo : fi dee fempre tener agitato con una 
cucchiaja, per timore , non ritorni alia fuá 
prima figura, con che i l fuo untumetorraí l i 
via ; dopo cib , tant1 acqua fi dee verfare 
nella caldaja, che copra i l n i t ro ; e quando 
egli é difciolto , e ndotto alia confiílenza 
di un liquor denfo , debbe rimenarfi con 
una cucchiaja , fenza mai intermettere , 
finché tutta i ' umidita di nuovo é (Vapo
ra ta, ed egli fia ridotto aduna fecca e blan
ca poltiglia. 

U n fimile riguardo fi ha da avere al zol
fo , fcegliendo quello che é in pezzi groífi , 
ch laro, e perfettamentc gial lo; non molto» 
duro, né compatto, ma porofo ; né tampo
co rilucente a difmifura ; e fe , quando íi 
mette ful fuoco , fe ne va via liberamen-
te ardendo tutto , e non lafeiando fe non 
poco o niente di materia , o pofatura , 
quefii é un fegno della fuá bontk: cosí pu

ré 
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re íe fia prctrmto tra due ladre di ferro , 
calde abbaftanza per liquefarlo, enelloícor-
rere appaja giallo; e quel che refta , di un 
color rofficcio , fi pub conchiudcre ch' egii 
íia a propoíito . Ma nel cafo ch' egli fia ípor-
co e impuro , fi pub purificare in quefta ma
niera ; liquefate 11 zolfo in una grande cuc-
chiaja , o padella di ferro , fopra un lene 
fuoco di carbone, ben1 accefo, raa non in-
fiammato; quindi íchiumate tutto que! che 
vien' alia íommita , e che nuota ful zolfo ; 
lévatelo poi fubiío dal fuoco, e colatelo per 
una doppia tela , lafciando che pafli bel bello ; 
cosí fara puro, la materia groíuera e íporca 
reliando nella tela. 

Quanto al carbone ch' é i l térro ingre
diente , egli fi dee fcegliere grande , chia-
r o , libero da nocchi, ben abbruciato , e che 
fi fpacca. 

V i fono tre fpezie di polvere, cioé polve-
re da cannone , polvere da mofchetto, e polve
re da pifiolla ; di ciafcuna di quefle ve ne 
fon di nuovo due fatte, una piu forte , l'al-
tra piu debole ; tutte le quali difrerenze na-
fcono foltanto dalle varié proporzioni degl' 
Ingredienti. 

Le proporzioni fono le feguenti : nella 
polvere forte da cannone , per ogni cenío 
iibbre di falnitro , venticinque libbre di zol
fo generalmente fi fann 'andaré , coíl' i ft eíía 
quantita di carbone ; e nella polvere debole 
da cannone per ogni cento libbre di falni
tro , ci van venti libbre di zolfo , e vcnti-
cuattro di carbone. Quanto alia polvere da 
rnofchetto piu forte , cento libbre di falnitro 
richiedono dieciotto libbre di zolfo , c ven
t i di carbone; e nella piu debole v i van cen
to libbre di falnitro , quindici di zolfo , e 
dieciotto di carbone. Nella polvere da pifiol
la piu forte, cento libbre di falnitro richie
dono dodici di zolfo , e quindici di carbo
ne ; laddove la piu debole' ha cento libbre 
di falnitro , fol dieci di zolfo, ma dieciot
to di carbone. 

A l t r i Autor i preferivono altre proporzio
ni : Semienowitz per l i raortaj, ordina cen
to libbre di falnitro , venticinque di zolfo , 
cd altrettante di carbone : per l i pez?.i gran-
di d' artiglieria , cento libbre di falnitro , 
quindici di zolfo , e dieciotto di carbone : per 
l i mofehetti e per le piiiolle, cento libbre di 
falnitro, otto di zolfo, e dieci di carbone . 

Miethio loda la proporzione di una iibbra 
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di falnitro con tre oncie di carbone e É 
o due ed un quarto di zolfo ; de!la qual 
polvere, egli afferma, che forfe niun altra é 
piu forte. 

Eg1 i 2ggiugne c^e Ja confueta pratica di 
fare la polvere da jchioppo piu debole per \{ 
mor ía ] , che per l i cannoni, come neli'efem-
pio di fopra, e fenza alcun fondamento e 
rende la fpefa fuperfluamente molto piu gran
de : imperocché , laddove , per caricare un 
grande mortaro 25 libbre di polvere ordina
ria richi eggonfi , e confeguen temen te per ca
rlearlo dieci volte , dugento e quaranta lib
bre ; egli moftra, col calcólo , che Piíleffo 
effetto íarebbefi avuto con 180 libbre della 
polvere forte . 

Quanto al proceffo, per far la POLVERE , 
&c. — T u t t i gl1 ingredienti fi deon prima 
polverizzare fin i , appreííb umettare con 
acqua chiara, o con aceto, o con fui rito di 
v ino, o con acqua e fpirito di vino mifehia-
t i aífieme, o con urina, lo che é i l folito; 
pofeia i l tutto fi dee ben agitare e sbattere 
per lo fpazio di 24 ore almeno , e quindi 
granare , o ridurre in granitura nel modo 
íeguente: un cribro fi ha a preparare con un 
fondo di groíla pergamena, piena di rctondi 
buchi ; e la gia detta mafia sbattuta, umet-
tata anticipatarnciite con 20 oncie di fpirito 
di vino , dodici di fpirito d' aceto di vino , 
tredici di fpirito di nitro , due di fpirito di 
fale armoniaco , ed un'oncia di canfora di-
fciolta in fpirito di vino; i l tutto fi ha da 
mcíchiare infieme . O d' altra guifa , prén
dete quattr' oncie cf acquavite , ed una di 
canfora , c fi mefehino e ciifciolgano per riflef-
fo fine ; quando 1' intero compoílo é ridot-
to in palle g 10fíe come ova, meíteíele nel 
crivello, e con effe una palla di legno; mo
veré su e giu la fie fía palla in torno ai cri
vello , cosí che rompa le pallottole della pol
vere , cui íate palfare per l i foreilini del cribro 
in granclii. 

Per quantitadi piu grandi, fi adopran muh-
n i , col mezzo de' quali piu lavoro fi pub tare 
in un giorno , di quel che un uomo faccia in 
cenío . Vedi M u LINO . 

La polvere da Jchioppo pub anche farfi di 
diverfi color i , mala ñera é la piu opportuna 
e migliore di tutte. 

Per fare polvere b i anca , procedete cosí : 
Pigliate dieci libbre di falnitro, una di zol
fo , e due di fegature fine di fambuco , o 

fimu 



íhnil legno, rríefchiate i l tutto affieme , e 
procedete col método íopraccennato . — 
Ovvero , con dieci libbre di nitro , ed una 
iibbra e mtzta di zolfo feccato e be" ndot-
to in polvere fina , mefchiate due hbbre di 
íegature , &c. ovver ? in íuo luogo, di le-
pno marcio fecco e ndotto in polvere, con 
due libbre e tre oncie di fale<H tártaro ; don
de fate una polvere da tenerfi ben chiufa 
dall'aria. ~ , , r , , 

F pur da notarü , che nel tare polvere da 
plf lol la , k la volete forte, dovete agitarla e 
dimenarla diverfe volte mentre é nel mona-
j o , e inuraidirla con acqua diflillata dalle feor-
zeá'i limone e di narancio in un limbicco , & c . 
e pofeia sbatterlaper 24ore5 ficcome fi é det-
to di fopra. 

La Polvere in granelli é di tanto maggior 
forza, di quand'ella é in fariña, che íi con-
chiude , che piíi grandi che fono i granclli 
ella é piíi forte, che de'piccioli: perlaqual 
ragione, la pohrere dacannone é granita pih 
grofla che le alíre polveri ; e deeíi aver cura 
che nel caricare i l pezzo non fj fchiaccino 
0 premano troppo i grani &c . V i fono tre 
maniere di provare la bonta della polvere : 
i . Colla viña ; imperocché fe ella é troppo 
ñera , ella é troppo umida, od ha troppo car-
bone in sé ; cosí puré fe fregata fulla carta 
blanca , 1' annerifee piu di quel che fa la 
polvere buona : ma fe é una fpezie di color 
azzurro , inclinante al roífo , é un fegno di 

~.h\XQX\2i polvere. 2. Col tatto : imperocché fe 
nello fchiacciarla colle eftremita delle dita 
1 grani fi rompono fácilmente e vann'in fa
r i ñ a , íenza reílarvi afprezza o durezza, ella 
ha in sé troppo di carbone; ovvero fe, pre-
mendo fotío le dita fopra una dura e lifcia 
tavola alcuni grani ¡i tróvate piü duri che 
i l refto, oppur quafi v'intaccate le dita, i l 
zolfo non é ben mifehiato col nitro , e la 
Solvere non é di alcun prezzo . 3. Coll ' ab-
^ruciarla : alcuni precio!! mucchi di polve
re fi pongono fopra carta bianca, tre pollici 
o P'u , íeparati 1' un dajl'altrp , ed uno fi 
J^ette a fuoco ; i l quale s1 egli folo s'abbru-
cia ed arde tutto , e cío in un tratto , e 
quaü itnpercettibilmente, fenza accendere i l 
relio , e fa un piccqlo fcoppio o rumor di 
tuono , ed un fumo bianco f5 fo|leva pell' 
ana quafi come un circolo, la polvere ehuo-
na : le lafeia fegni néri , ha troppo carbo-
ne, o non é ben abbruciato: fe lafeia untu-

Tomo VI. 
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m-C 11 zolfo o i l nitro non fono ben nettati, o 
in buon ordine . — In oltre fe due o tre gra
ni íi metteranno fulla carta diftanti un pol-
lice , ed i l fuoco íi metta ad uno di eífi , 
e tu t t i s ' infíammano a un t ra t to , non la-
feiando alcun altro fegno, che un color blan
co sfumatonel luogo, e la carta non é toc-
ca , la polvere é buona . Cosí puré , abbru-
ciandola fulla mano fe non la feotta: ma fe 
v' appajono de' nocchi neri che feottano nel 
luogo dov' é fatta la prova un po' ingih , 
clopo d'averlamfuocata , non é forte abbañan-
za , ma é manchevoledi ni t ro. 

Per rifare o riílorare la polvere , che ha 
patito , i l método de' periti nel meftiere fi 
é , mettere una parte della polvere fopra una 
tela groífa ; a cui f i debbe aggiungere un^ 
egual pefo di polvere buona; e con una me-
fíola ben bene mifchiarle aílieme ; feccare 
\\ tutto al Solé, e quindi metterla in bar-
r i l i , e coníervarla in luogo afciutto e op-
portuno. 

A l t r i , quand 'é aífai cattiva, la rimetto-
no bagnandola con aceto , acqua , orina , 
od acquavite \ quindi sbattendola fina , la 
fiacciano , e ad ogni Iibbra di polvere ag-
giungono un'oncia, un' oncia- e mezza , o 
due oncie ( fecondo ch' ella é deteriorata ) 
di falnitro difciolto; appreífo fi hanno que-
fii ingredienti da umettarfi e mefehiarfi be
ne , cosí che non fi poífa niente difeerne-
re nella compofizione ; i l che fi pub co-
nofeere dal tagliare la mafsa ; e finalmen
te fi granifee, comefiedetto dianzi. 

POLVERE , fignifica anco le minutiíTirae 
e quafi infenfibili particelle abrafe da qual-
che corpo duro. Vedi PARTICELLA, COR-
PUSCOLO. ATOMO, &c, • 

Quelle che fi abradono dalle pietre fono 
plíi propriamente chiamate Arena , Vedi 
ARENA . 

La materia fottile di Cartefio , é una 
forta di polvere , prodotta dalla collifioní? 
della materia del fecondo elemento . Vedi 
ELEMENTO, MATERIA 5o////t', CARTESIA
NISMO , &c. 

POLVERE ¿¿'ero. Vedi ORO. 
POLVERE di piombo . Vedi PIOMBO, 
P O L V E R I Z Z A Z I O N E , PULVERIZATIO , 

Farte di ridurre un corpo fecco in fina polvere. 
Vedi POLVERE. 

Queño fi fa , ne'corpi friabili , con pi
fiare in un mortajo ; ma per polverizzare 

M m ai i mal-
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i malleabili, altri metodi fi hann' a feguire. 
Vedi jF R i A B i LE , e M A LLE A B r LE 

Per polverizzare i l piombo , o lo ílagno 5 
j l método é queño : Prégate una ícatola di 
legno rotonda per tutto i l di dentro con cre
ía o ge fio ; verfatevi un poco del liquefac
to metallo preftnmente e leggierraente , e 
allora , chiudcndola col coperchio , e fcuoten-
dola vivamente, j l metallo fi ridurra in pol
vera . Vedi TRITURAZIONE , 

P O L Y H E D R O N * , OPOLYEDRON, voxvt-
S-pou, nella Geometria , un corpo comprefo 
fotto molt i lati, facce, o piani rettilineari. Vedi 
CORPO eSOLIDO . 

f La voce e Greca , da woW j molto , ed 
ifrpot, fedcs. 

Se i lati del polyhedron fono poligoni re
gola r i , íutti fimili ed eguali % i l polyhedron 
diventa un corpo regolarc 3 e puo efiere in-
ícritto in una sfera; cioé , una sfera íl pub 
¡difegnare attorno di eííb ? ecos! che la lúa íuper-
fizie tocchi tuíti gli angoli folidi del corpo . 
Vedi RECOLARE Cor/™ , &c. 

POLYHEDRON Cnomonico, é una pietra con 
áiverfe facce , su cui fon difegnate varié fpezie 
d'o.rologj aSple,, 

D i queña fatta , quello riel Giardino Se-
greto inLondra, andato ora in ruina, fuan-

^ ticamente i l piu bello del mondo o 
POLYHEDRON, o POLYSCOPÍO, r e í r Opti

ca , é un vetro , od una lente , che confía 
di diverfe fuperfizie piane , difpofíe in una 
forma convefsa ; popo la miente chiamato un 
vetro che moltipltca . Vedi LENTE p MOLTI.PLI-
CANTE Vetro, 

I fenomeni del polyhedron fono i feguen-
t i : Se i diverfi raggi, come E F , A B , C D 
( Tav. Optica fig. 71. ) cado.no paralleli fulla 
fuperfuie di un polyhedron, continueranno pa
ralleli dopo Ja rifrazione. Vedi RAGGIO , e, 
RIFRAZIONE, 

Che fe i l polyhedron fuppongafi regolare , 
L H , H I , I M , faranno come tangenti , 
che tagliano la lente conveíTa sferica in F , 
B , e D ; confeguentemente i raggi cadenti su 
i punti di contatto interfecano l'afse., — I I 
perché , eífendo gli altri paralleli a quefii , 
eglino puré s'intcríecano mutuamente l'un Fal-
tro in G . 

Quindi , fe l'occhio fia collocato dove i raggi 
paralleli fidecufianoo incrocicchiano ; i raggi 
del medefimo oggetto propagherannofi ad t í so 
fempre paralleli dai diverfi lati del vetro. Laon-
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de, poiché rumor criítallino, per la fuá con-
veffita , unifee i raggi paralleli j i raggi-f** 
ranno unit i in tanti differenti punti della re
tina , ,¿ , c-, quanti fati o facee ha i l vetro. 

Con le gu e n t e m e n te rocchio , per un poly. 
fadron, vede T oggetto ripeíuto tante volte 
quanti lati r i fono in eíío ,. — E .di qua ' 
poiché i raggi vegnemi da oggetti lonfaiji [ 
fon paralleli ; un oggetto ioníano vedefitantg 
volte ripetuto per un polyhedron, quanti iaji 
cote fío ha, 

2,, Se i raggi A B , A C , A D , (fig.72.) 
|)roced€nti ¡da un punto raggiante A , cadono 
fopra diverfi lati di un pclyhedron regolare 5 do
po la rifrazione fi decuíferanno in G , e procg-
deranpo via via divergendo un poco, 

Quindi e , che fe 1' occhio fia poflo dove i 
raggi prpvegnenti da diverfi piani fi d'ecuffa-
no , i raggi faran propaga ti ad eífo dai di
verfi piani un po'divergendo, cioé come fe 
procedeífero da diverfi punti . Ma poiché T 
umor crifíallino, per la fuá con veffita, rac-
coglie i raggi da diverfi punti, nel punto iílef-
fo ; i raggi faranno uniti in tanti differenti 
punti della retina a , h , f , quanti lati ha 
i l vetro; confegueníemente, l'occhio eífendo 
pofío nel foco G , vedra anche un vicino og
getto ripetuto tante volte per i l polyhedron , 
.quant' egli ha lati P 

Cosí poííono le immagini degli oggeííl 
efiere moltiplicate in una camera ofeura ? 
con raettere un polyhedron alia fuá apertura, 
ed aggiungere una lente conveífa a una de
bita diftanza da eífa. >.— E cío in realta ía 
un'apparenza vaghiíl ima, fe venga appl¡ca
to un prifma cos í , che i raggi colorati del 
So lé , rifratti da eíío, fien ricevuti ful poly
hedron : imperocché per cotal mezzo, faran
no gittati íovra una carta o fopra un mu
ro 11 vicino in piccole raacchie lucide, mol
ió eccedenti la vivatita di qualunque pietra 
preciofa; e nel foco del polyhedron , dove 1 
raggi fi decuífano ( imperocché in quedo 
eíperimento fon ricevuti fulla banda con
veífa ) v i fara una fíe 11 a di un lume for-
prendente. 

Se fi dipingeranno delle immagini in co-
lori a acqua , nel le arf óle , o ne' piccioh 
qu adra t i di un polyhedron , ed i l vetro ven
ga applicato a 11' apertura di una camera 
ofeura; i raggi del Solé che paífano per eífo, 
porreran con sé le immagini, e le dipingeranno 
íuir oppofío muro. 
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QueíT artificio ranomigH^ afTa? ad un'al-

íro 5 per i l qualé un'immagine íopra Ja car
ta vien gittata c dipinta fulla camera ; i l che 
íi fa bagnando la carta .con oho^e dnlenden-
dola bene fopra un: t'eíaja ; pofcia apphcan-
dola air apertura della camera ofcura cosí ^ 
che i raggi di una candela paííino per efia íul 
pohhedrm. Vedi CAMERA. ^ _ 

Fare un" Jriamorphofi^ cd un immagme de-
formata, l á m a l e , per un VOLYUEDAON , o 
vetro moit'P^ca£ore aPPar^ regalare e bel-
y _ Ad un' eñrcrñita di una tavola ori-
¿ontale ergete un' altra ad; angóli reítí su 
Cüié poíía difegnare una figura j é íu i ra l -
ffa'eflreniiía ergete nnaiera tavola,' per fef-
vire quafi di fulcro a appoggio % rnovibile 
fuirorizontaíe ¿ —• Ál fulcro applicate uií 
^o//^---ow plano-coriveíTo , che confti , e. gr. 
di 24 triangoli pianí y i l polyhedron fia ag-" 
giuflato ín un tubo tiratfojo ?* la di cui eüre-
mitk verfo 1*ocdiio ábbia un'aperíura piccio-
liíTima 3 ed un poco piu in la che il foco i —• 
ÉiiTiovcte o slontanate i l fulcro daiTaltra ta
cóla perpendicolare firr che fia fuori della 
diñañza del foco, e cib vieppiü, quanto haí 
da eíferé piu grande 1' immagine . — Da-
vanti alia pi'ccola apertura pónete una fiac-
cola; e difegnate lelúminofe areole, projed-
íe'dai lati delpo//¿e¿r<5?z, con una pennadi la-
frs ñero ful prano vértícaley o' fovra una car
ta applicatai/i . 

I n queffe diverfe areole , difegnate le di-
térfe parti di un' immagine , in cosí fatto 
modo che, qüando' fien unite affieme , fac-
Ciano un tutto guardando d5 ora in ora e 
riguardando per ií tubo ,= affine di condurre 5' 
corréggere , &c. i colorí ,? e vedere che le 
diverfe parti s'adattino ed aííbrtifeano bene 
aír,eme 

¿ ' in termedio fpaxio erapitelo di quai figu-
^ ó' diCegm voi voletefacendo iií maniera s« 
che all' occhto nudo íi moflri qualché apparen-
"za difieren ti fifima dá quella che fi vuol cheap-
paja peí Wpolyhedron 

L'occhio guardando finalmente per la pie-
coia apertura de! tubo , vedra come le diver
fe paiti ed imembri' difperfi tra le areole por-
geranntí una continuata immagine , tu t t i 
g^i fpazjintermedi fvanindo .̂  Vedi ANAMOR» 
PHdsr.. 

P O L Y M Y T H Í Á , nellaPoefia, una moí-
fiplicita di favole * in un Poema Epico o 
dramático in vece deíía unita * o di 
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una favola fola . Vedi F A V O L A , U N I -
T A ' , &C. 

La Polj/mytkia é un gran difetto. •—Con-
fifte nell'acco7zare una mokitudine di azio-
ni o favole diíünte in un corpo compleíTo . 
Vedi AZIONE . 

Una tal opera vien paragonata dal P. Bof-
su alia Batrachomyoraachia, o ad una dellc 
favole d' Efopo: e tale farebbe l3 idea di una 
Thefeidé ,' di un'Heracleide , di un'Achillei-
de, o d'altri fimili Poemi, i qualí corapfendef-
fero tut íé le azioni di cotcüi E r o i ; in con
fronto delFIliade y o dell'Eneide o- Vedi EROE v 
EPICO ,- &C. 

P O L Y N O M I E , o Multinomieradici, nel
la Matemática a Vedi MULTINOMIO e RA-
DICE^ < . 

P O L Y O P T R U M * , neir Ópt ica , uri ve« 
tro per lo quale g!i oggetti appajono mol-
tiplicati , ma impiccioliti . Vedi MOLTI-
PLICAZIONE . 

* L d parola e formata dal Greco •ffo'kp y 
moíti , e oirvoiicu i ia vedo . 

I I polfoptrurrí differifee é' nella flruttura s 
é rté" fenoraeni dagli ordinar; vetri mol t i -
plicanti f chiamaíi polyhedrá . Vedi POLY-
HEÓRON 

Cofiruzione del POLYOPTRUM . <— íñ un; 
vetro* , piano da ambedue le parti y A B , 
( Tav. Optica $ fig. 73. y e circa tré dita 
grofso f tagliate fuori de5 fegmenti sferici , 
di diámetro appena; una quinta parte di un 
digitOo 

Se i l vetro allora fía rimoflb o slontanato: 
dal!'occhio , finché apprendiate tutte le ca-
vitadi in un5occhiafas vedrete i l medefimor 
oggetto , quafí per mezzo a íantí díverfi vetr í 
cóncavi , quante v i fonocavitadi, e per tuí to 
eccedentemente piccolo „ 

Accomodate quefio , come un vetro ob-
b ie í t ivo , in uü tubo A B C D , la cui aper
tura A B é eguale al diámetro deí vetm , e 
1'altra C D eguale a quella di un' vetro ocu-
lare , e. gf. la larghezza di un dito La 
lurighezza del tubo A C debbe eflere adat-
tata all' oggettivo ed all ' oculare cort k 
pro va 

I n G D alluogate un vetro oculare o í 
in fuá vece un menifeo , che abbia la di-
ftanza del futf foco principale un poco piít 
grande che la lunghezza del tubo: cosí che 
i l punto' da cui i raggi divergono dopo la 
íifrazione nel vetro obbiettivo, fia nel foco. — 

M m m 2 Se 
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Se adunque 1' occhio s1 applichera vicino 

al vetro oculare , un folo oggetto vedraffi 
ripetuto tante volte quante v i fono cavi
la nel vetro obbiettivo, ma fempre con di¡-
minuzione. 

POLYPETALUS * , nella Botánica , un 
fiore cke coníla di diverfi petalí , o foglie . 
Vedi PÉTALA . 

* La parola viene da mKv j molto r s 
m-iTaKov j folium . 

Le copcrte o'difefe de'fiori conftano o di 
mn folo continuaüo petalon , donde e' fono 
chiamati monopetall^ o, di diverfi pezzi dirtirü-
t i ; e pero chiaraati polypetali . VediFíORE ,. 
€ MONOPETALO . 

I fiori pol jpetal i fono o< regolari f o ine'-
gola r i . 

I fiori POLYPETALI regolar i , fecondo al-
cuni Botanici , fono o quclli che conílano 
di due pezzi^ come la cercis ] o di quattro, 
e perb chiamati fiori in crece , come quelli 
deU' albero. del gherofano ; o di cinque , chia
mati umbel l i jer i , come il finocchio ; o di fe i , 
come il gigUo blanco , e pero chiamati l i l m t i 
¥ e d i UMBELLIFERO , &c.. 

Quelli che eccedono quefto numero , in 
qualfivoglia quantita, eguale , o ineguale , 
forma no una nuova cía líe di fiori polypeta
l i •> chiamati rofacsi, o della fpezie di rofe 'r 
fra i quali fono annoverati tut t i quelli di tre ̂  
quattro , cinque o fei pezzi, _i frutti.de'quali 
diíferifcono tanto dagli a l t r i , che richiedefi che 
Gen diüinti da effi. . ' 

Tale. U i l fiore della- piantaggine d' acqua , 
H quale tuttoché abbia folaraenre tre fo
gl ie , nulladimeno ,. per la relacione del fuo 
le me con que lio de' ranuncali , é polio in 
queft' ultima claííe — Tale pur é i l flore 
dieila tormenrilia ; che a cagion della difr 
ferenza del fuo frutto dalle fiüquse-, o filicu-
]as de'fiori in croee , non pub fehierarfi fra 
fííe . — Tale é anco i l garofano , che quan-
tunque confti di cinque pezzi, puré é efclu-
fo dalla-claíTe delle. piante umbellifere , per-
©he. i l fuo frutto non é divifo-in due par
tí •— Tai i finalmente fono i fiori dii al-
euni ranunculi, ed aneraoni j che quantun-
^ue,. abbiano fei- pétala , pur non producen' 
mai frutti divifi in tre nicchi , come i U-
liaceii;;. e peroib non poííono appartenere alia 
loro elafle. 

Fiori POLY-PETALI irregoíari y fono cosí 
éetti, dalia ftrana figura' % difgoíizione de' 
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íom petalí , qual ehe fi voglia nuraer© ne 
abbiano. 

Tal i fono quelli in due pezzi , raíforniw 
glianti a due ferepoli , come nello fumtne* 
ílerno ; o quelli di cinque pezzi rafiomi'-
glianti alie farfalle, comuniatutts le piante 
leguminofe. 

P O L Y P T O T O N , iroWftrcyrov, nella Refr. 
torica , una figura , in cui la ííeffa parola 
ripetefi in differenti caíi , generi o nume-
r i , cioé , con differenti terminazioni. Vedi 
FIGURA. 

Tale é quella di- Cicerone , pro Arch. Sed 
pkni funt omnes libri , plenx [apicntum 

plena exemplorum vctitjiax. Cosí Virgili®. 
Mn, 1. 4. v. 28. 

Littora liuoribus contraria' , fiitílibus' 
undas, 

hvprecor, arma armis pugnent. — 

POLYPUS, wcKvTnsí, G iroKviroí, nella me--
dicina , un carnofo tumore r,od un'efcrefcenza5, 
provegnente ful di dentro delle nar>ici, che nuo-
ce alia refpirazione ed alia íayella \ chiama»-
feo anche , per diftinzione v polypm narium,-
VediNA,so, ESGRESGENZA , Scc-

11 polypus forg.e per di ve ríe radici dallW 
cribrofurn, e íla giu péndulo, alie volte di-
fcendendo fin al labbro j crefee parinienu^ 
verfo all ' ifldietro , cosí chiude il foro del 
palato, con che Paria e la pituita van giu 
dal nafo nella gola ; e per tal mezzo ílrangola-
i l paziente, 

Egli ha i l fuo neme dalla fuá fotrngliaa*-
za. al pefee polypus y abbenché alcuni ne d«<-
rivino i l nome, dali' cíTere. la fuá foítanza fi-
müe a quella del polypo j ed altri-dalle fue' 
molte r-adici r onde fomiglia ai molti piedi 
del detto pefee.-

Se egli non ha radici , od- ha- folame-nte; 
una radice continuata , é chiamato farcoma-r 
che é foltanto un polypus? che-principia Vedi' 
SARCOMA. 

I polypi fí trovado principalmente nel'e 
eoílituzioni fcrofulofe, o canceróle , ne' CZCP 
di morbo- venéreo , d' ulcere , di- oz«ne- , 
&c.- G i l ufuaii rimedj fono i- cauíhci, le 
íomentazioni emolüent i , 1'eíiirpa-zione, e le 
polveri e le lozioni diíreccative. 

POLYPUS , fi prende anco per una morbo-
fa- eferefeenza nel cuore ; cofiante di una du-' 
ra- concrezione di fangue gruraofo ivi alluo-
gato. Vedi CUORE.,-
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Malplglii ei da un'accuratlíTima defcrlzío-

ne di quefto polypo • Nel deftro ventncolo 
del cuore, egli oíTerva , effere cotefto poiypo 
d'ordinario Vm grande, e ái color p.iíi palh-
do, fimile alia pituita, con ílníce rofficce , 
0 nencce;- e che nel ventricolo íimítro egli 
é piu piccoto , piü ñero , e piü denfo . — 
Aggiugne, che pare eh'egh abbia quafi un 
organiímo , e fomiglia ad una congerie di 
pgüjcyjeíüñeíe i'unafopra Taltra, le quai for-
mano una fpezie di compage nervofa . 

I potj'P* trovanfi fpeíío , all'aprirfi de' ca-
daveri di períone morte apoplettiche ; e fo
no indubitatamente bene fpeíío occafione di 
jnoiú improvife. -- Rare volte fi fcoprono, 
prima d'avere uctiío il paziente, 

E' una controverfia fra i medici, fe i po~ 
lypi fíen prodoíti qualche notabil tempo avati-
t j , o pur íempre dopo la morte irnmedia-
te. — M . Gould ha un difcorfo nelleTm^/. 
Filof. dove íi ítudia di provare, che fí producán 
innaí'zi * 
1 POLYPO de Polmonr. — Nelle Tranf .Tí-
iof. il Dottor Roberto Clarke el da un cafo 
itravaganfe di un infermo , fl quale íofsi , 
e fputo in varié volte diverfi centinaj di pó-
Ij/pi de polmoni. — Pare va no avere qualche 
o¡ganÍ7.'zazione , ed erano tuíti perítttamcn-
te fimiii . -— I I pazient-e dieeva , che quan-
tunque non aveífeso vita , n'avca fpeíTe volte , 
fchiacciandolifprerauto dalcorpo una mate
ria tenace e vifcoía . 

I I Dottor Liíler oíTerva , ehe tai polypi í\ 
íormano ne'piü rimoti e piü profondi ra mi 
dell' afpera arteria , donde é diíüciliHimo W 
tari i venir su . — I l paciente dianzi mcn-
íova to , non l i recava mai in bocea, fe non 
dopo un continuo toflire di mezzo giorno » 
e notte 

v M . Buiffiere oíTerva, che fpeíío vengono 
con abbaglio prefi per pezzi de'vafi fanguigni-, 
o de' polmoni t 

r O L Y P Y R E N E I * , f ru t t i r nella Botáni
ca-, fono quelli che contengono diverfi- DOG-
cioli , o fe mi . Vedi FRUTTO . 

* Sonó cosí chiamaii dal Greco trow 
mol t i , e irupiiv r coceóla- , a nocc-i'olo . 
í^diPoLYSPERMÓ . 

^ POLYSCOPIUMr un vetro che molt-ipíi-
ca, cioé che rapprefenta un oggetto a l íocchio , 
©orne fe íoffermolti j chiaraato anche polyhe-
dson. VedlPoLYHEDRON. 

POLYSPASTQN. * , v ^ u w w « ndla-

Meccanica) é una macchina cosí denomina-
ta da Vitfuvio , e che coña d1 un aggregato 
di diverfe carrucole; ed i l cui ufo fi é per al
zare grandi pefiin picciol tempo. Vedi MAC-
CHINA . 

* La voce e Greca i da ITOW ^ muí tu m , e 
airua , traho ; q. d. che fi puo tirare 
in molte maniere, o per molti verft. 

La moltiplicazione delle carrucole nel por 
ly/paflcn é molto vantaggiofa: eííendodimo-
ílrato nella Meccanica , che la forza richieíla 
per folien ere un pefo , col mezzo di un 
polyfpajion , é al pefo fteíío , come l ' unita al 
numero delle corde , o delle carrucole 5 queñe 
corde , o taglie fupponendofi paral-lele 1' une 
alfaltre . Vedi CAR RUCÓLA . 

Quindi , efsendo dato i l numero delle car
rucole , e la potenza ; i l pefo che fara per 
quel mezzo foflenutto , fácilmente troveraf-
íi , cioé con raoltiplicare la potenza per i i 
pefo . E. gr. Supponete la potenza 50 l ibbre , 
eii i l numero delle carrucole 5 , i l pefo a cui fo-
fíener batieran no, fara 250 lirc . 

In fimil modo i i numero delle carruco
le efsendo dato infiem col pefo foftenuto y 

* la potenza fi trova, con dividere i l pefo per la 
numero delle carrucole : Cosí fe i l pefoé900: 
l i te , ed i l numero delle carrucole 6 , la po
tenza fara 150 lire , 

Deehales ofserva , che fi' trova per efpe-
rienza , che un uomo mediocre, che ftia me
ramente ful fuolo , 1c ver a 1 50 lire ; ond'c 
che i l medeíimo uomo col mezzo di un po" 
lyfpafion di 6 carrucole, fara capace di fofte-
nere 900 lire ,-

La potenza delle carrucole fempre ecce^-
dentemente crefee, coli 'uniré infierne diveríi 
.polyfpajli t . 

Trovare i l numero delle carrucole delle 
q.uali ha- a son fiare uxx polyfpafton ^ per levaC' 
un pefo dato con una data potenza . —- Diví
dete i i pefo per la- potenza y ü quoziente é i l 
numero che fi cerca , 

Supponete, e. gf. i i pefo 600 lire , e ia 
potenza 150, le carrucole faranno 4 j i cui 
dlametri han no da efáere tuíti eguali, fuppo-
nendo due di efse di fopra, e due abbafso, rao-' 
vibi l i fopra i medefimi afficomuni. 
„ POLYSPERMUS * m ^ v a m p ^ i neíia 

Botánica , fi applica a quelle piante , che 
han no piü'di quattro femi, fuccedenti ad ogni-
flore , fenza alcun certa ordine o numera * 
Vedi PIANTA.. 
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* L a vece £ formata dal Greco mkv) mok 

to 5 e crmppu , fe me tiza. 
M. : Ray fa di quefte una fpezie diílinta 

¿Terbe , chiamandole y herba femins nudo po-
Ij/fperma $ d'ove per femine nudo s- intendon 
que'femi 5 che non buttan- vía o depongono 
fpontaneamenfe gl' involucri t od integumen-
t i s chs eglino llaono o par cHe abbiano , 
ma cafcano coperti y dalla madre-pianta 
Vedi SEME 

L5 erbe polyfperm£ íi fuddividono in , lo 
quelle che hanno un cálice o penanthium 
i l quale confta, primo f o di tre foglie f ed 
im fiore tripétalo f come Fa píaiütago aqua-
ticay e la- fagiítaria , ambedue piante aequa-
tiche y o di- un fiore polypetalo , e'l cálice 
che cafca eotf cfsby. come iichelidonium mi-
fíus'r o5 che refta dopo che i l fiore B caduto ,' 
come neirhepatica mobilis O in" fecondo luo-
go r á'v cingue foglie r in" aleone che cafcano' 
coi fiore,. come nei r a n u n c u l u s ¡ n alfre pe-
renni come" m\ir helleborus: niger ferula-
«eus , od" añnualr,.. come ne! flos Adonis . I n 
terzo luogo di otto fcglk r come la: malva 
e raicea . In quarro luogo , di diec'f foglte 
come i caryophyllr ?. la fragaria ,• i l penta-
ph y 11 u m 1 a tor me n t i 11 a 51'a rg e n t i n a 5¡ 1' a 11 h j= 
ela pentaphylloides 

2. Qüelle che non hanno cálice operian-
thium ;. come ía- deraaritis* ,• la filipéndula 
T ulraaria P i'anemone nemorunKy la pulfa-
tüia-,- fkc, 

POLYSTYLE Colonnata. Ytá'x TÁrticolo1 
CO^ONNATA 

POLYSYLLABICO Eco , é quelío- che 
ripete molte íillabe o parole. Vedi ECHO . 

P O L Y S Y L L A B O * , ftoKvavxKa0ot, nella 
Grammaíica , una parola che corta di piü cha
tre íillabe. Vedi PAROIA , eSiLLABA .• i(' 

* La voce e compofia dal Greco vroKv r mol
i ó r e avKKagij y filiaba. 

Una parola di una filiaba e chiamata utí 
mmofíllaBo ; una di due , un diffülabo ; una 
di tre, un trifiliado ; una di q u a t t r o o piu j- un1 
poly.ftllabo *. Vedi MONOSÍLLABO , &c. 

P O L Y S Y N D E T O N , i roKvaúv^ror y nella 
Rettorica , una figura che confifie nella co
pia y od anche nella fuperfluita di congiun-
zioni copulative* Vedi FIGURA e CONGIUN-
2IONE .. 

Tale é , me prce ceterh, & colit, & obfervat, 
& M p g f t * Una figura contraria a que fia, é det-
uAfyndetm, Vedi ASYNDETON.. 

P O M 

P O M A T A , Pomatum, una comporizíonedi 
pomi,con lardojed acqua rofa; che fi ufa per mo-
do d'unguento in molte occafioni, particolar-
mente per l i mali della pelíe ,> ciccioni, fcab-
bie , &c. per ammorbidire le man i , lifciare 
la pelíe , rende? frefea la carnagione', S<;Ct 
Vedi UNGÜENTO 

Queffa compoíízioife fecondo V uopo" e a l 
arbitrio fi fa con gelfomini , naranci, giun-
chiglie tubero fe , &G, vale a1 diré , che 
la eompofizione fi profuma eoglr odori di que
fir fiori 

La rniglior pomata dicefi che fi prepa
ra con grafso di capretto , con ponar y con: 
feíte di' naranciov con una' t'azza di acqua 
rofa , e mezza di" vino biático bolliti eco-
latiy e finalmente fpruzzatt con oliodrman
dóle doler.-

L5 ungueníum pomatum , prefcrittb nei 
Difpenfatorio deí Collegio ^ confia di grafio' 
di pbreo grafso'di pécora , di pomi , di 
acqua rofa, e radicc d'afrepice , bolliti finebé 
i pomi fono m o l l i r í t ü t t o fi cola,, e pro fu mí 
con? olio^ di rhodium 

I I Dottor Quincy ofserva che i l pomo non' 
Ea aicun' impoffanza nella ricetta'; e che T 
ordinario veri'duto neirofficirte non 
é che lardo ridotto in cremore con acqua1 ro
ía,.- e eotf i l profumo' deli'odoF dilimoné f d i 
t imo , o íímlíf . 

P O M í F E R E nella Botánica , un nome" 
dato- a quelle piante ,• che hanno un frutter 
grande,- e coperto di una dura feorza o pel
íe ; con cib fi difiinguono dalle baccifere, che 
hanno folo unafottii pelle foprail frutto. Vedi 
PIANTA, e BACCÍFERO . 

*" L a voce % Latina'y J¿r pomuta , pomo ^ e' 
íevo') portare * 

Le piante pomifere hanno un fiore nudo 
mono pe falo r divifo in cinque partizioni , c 
che viene fulla cima del frutto che gli fuccede. 
Sonó' divife in' 

r, Capreolate'y o quelle che ferpeggiano lun-' 
go i l terreno', &c . per via di certi tene-
rumi , o pipite , che i Latini chiaman c^ '^-
// r come la cucúrbita ,- i l mellone,' ¡1 cocome-
ro , la balfamina, l'anguria y e la colocynthis 
Vedi CAPREOLI 

z. Senza capreoü , o tenerumí » come la-
cucúrbita dypeata, o i l raelo-cepo clypeifor-
mis. Vedi ALBERO , FRUTTO , &c. 

P O M I , . POMA.- Ved* l'ArticoIoFRUTTO^ 
SIDRO, SEMINARIO, &C. 

FOMI 



f o M i N a n l . Vedi NANO. , 
POMO 4' . ^mlim Mam ' ^ 

^ P O M I C E , ? W , una fpezie di pletra 
fpungiofa , ¿roaffioia , < fnabile . Vedi 

PlITN"tura]iííi non fon^d'accordo intorno 
alia natm-a -ed all'origine della fomice -
A leu ni la confiderano , co,me pezw di ra
pe o rocca mexzo abbruíia.ti e xalcinati i 
pittati o vomiíati nelle e rudón i de vulca-
l i , paríicolaj-mente dcll' Etna , ,e del Ve-
fuvio , nel mare; eche, con efser iv i dila-
van neU'acqua faifa, depongono i l ne.ro co-
hre , jáic r impreífione de' fuoch.i ifotterra-
nei ,avea dato loro ficché .íal pietra d i -
venta bianchiccia , o talor anco grigia , fe-
condo che ha Butíuaío piu o íneno .nel 
mare, 

I I Dottor Woodward confidera la pomice 
xome una forta di genere , ed aíFerma che 
ella trovafi folo , o dove fono fiate anticamen-
íe delle fucine di metail i , o yicino a qualche 
yolcano, o montagna.ardente., 

xMtri Autori vogliono che la pomice forga 
dal fondo del niare ; donde la fuppongono di-
fiaccata per l i fuochi fotterranei e di qua, 
fpiegano e la fuá leggierezza, e la fuá poro-
fita , ed i l fuo guífo falino 5 aUegando, in con-
fermaiione jdi c ib , che la pomice fpefso tro
vafi nelle partí del raare riraotiírune datutt l 
i volcani j ed aggiungendo,, che diverfe par-
í i dell'Areípelago íi trovano frequentemen-
íe di efsa eoperte, tutt ' in un tratto , do-
po poche feofse interne, e fpaccature del fon
do del] mare.. 

La pomice é un capo confiderabile nel com-
mercio, ed é molto adoprata nell 'arti e nelle 
manifatture, per puliré, e lifciare diverfi la-
vori . Vedi PULÍ RE , &c. 

I fuoi pezzi fono di varié mol i : i fabbri-
catori della pergamena e coloro chedannoil 
luftro marmorino , fi fervono delle piu leg-
giere e piu grandi^ j curandaj, ufano le piu 
pefanti, e le piu fchiacciare ; i peitraj le piu 
picciole . Plinio ofserva, che gli antichi fa-
cean ufo confiderabüe della pomice nella 
medicina, ma in oggi la pratica non 1' am-
mette, PO * 

POMOLO, nel Maneggío , e un pezzo di 
ottone , o d'altra materia fulla fommita e 
nel mezzo della fella, a cui s'attaccano le foa-
«le, gíiüaffili, &c. Vedi SELLA. 

P O N 
P O M O L O , é anco una palla rotonda ¿'ar

gento , ,di acciajo , &c. fifsata air earemita 
della guardia di una fpada.; per fervire, in qual-
;che parte, di contrapefo,, 

Balzac ofserva, che eíiílono ancora alca-
,ne Carie ^ e Privilegj , accordati da Cario 
Magno, e fuggellati col pomolo della fuafpa-
da , l i quali, ordinariamente , egli prome.tt€ 
di foñenere edifenderecolla medefima fpada „ 
Vedi SIGILLO , 'SEGNATURA, .&c. 

POMPHOLYX * , <7ro[iipoKv%, nella Farma
cia , ima forta di flore metalüco , cioé una 
foftanza blanca, ieggiera e friabile,, che tro
vafi aderefeente al coperchio de'crogiuoli, o 
,de' fornelli, ove s1 é liquefatto i l rame colla 
pietra calaminare , per fare P ottone . Vedi 
OTTONE, CALAMINA , &c. 

•* La voce e Greca , e ietteralmente fi-
gnifica .una bollicellacbe faíTi fuiraequa ^ 

Stiiuafi deterfiva e deficcativa , abbenché 
fi applichi folo .efieTnamente ; ed é molto i i i 
ufo nelle varié fpezie di febbri: ma la fuá 
violenza jichiede che f i adoperi con molía 
.cautela. 

Gl i Speziali qualche volta la chiamanoW/9 
o nihili álbum , & alie volte tuzia bianca , 
& caufa della fuá ílmiglianza alia tuzia nella 
vir tu . VediTUZIA . 

P O M U M M a m i , neir Anatomía , una 
protuberanza nella parte dinanzi della gola.. 
Vedi GOLA,. 

Alcuni s' immaginano , che fía cosí chía-
mata per nna ürana cagíone ; cioé perché 
un pezzo del vietato pomo , che Adamo man-
g ib , fermoífi nel pafsaggio deüefauci , e fu f 
occafion di tal protuberanza.. 

In realta , egli non e altro che la parte 
convefsa della prima Cdrtüagine della laringe, 
chíamata feutiformis.. Vedi LARINGE , e Scu-
TIFORMIS^ 

P O N D E R A R E , nc' nofiri Cofiumi anti
chi , é un método di curare i fanciuJli am-
malati , colpefarli fulla lomba di qualche San
to ; mettendo nel hacino della bilaneja per con
trapefo, deldinaro, del pane, od altra cofa, 
che i genitori eran in grado di ojfftrire a D i o , 
aiSanti, od alia Chiefa, 

Ma una fom.ma di dinaro avea fempre da far 
parte del contrappefo, —Adfepulcrum fantt í ̂  
nummo fe ponderabat, 

P O N D U S , neüe memorie ,oregif tn anti
c h i , dinota un tributopagato al Re , fecondo 
i l pefo delle mercanzie. 

PON' 
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VOKVUS Regi i , i l peíbchefervecli norma, 

anticamente affegnato dal Re ; edéquello che 
in oggi noi chiamiamo Troy-weight . Vedi 
TROY-WEIGHT. 

A d PONDUS omnium . Vedi i ' Artico-
1o A D . 1 

Temperamentum ad PONDUS . Vedi TEM
PERA MENTUM . 

P O N E N T E . Vedi TArticolo OCCIDEN
TE , e WEST . 

PONS Varcli, o Varolii, e PONS Cerebri , 
r e l l ' Anatomía, la parte íuperiore di un dut-
to nel terzo ventricolo del cervello, íituato 
nel cerebeljum , e che mena all' infundibu-
lum . Vedi Tav. Anat. (Oí t eo l . ) fig.5. üt.gg. 
Vedi anco CERVELLO , VENTRICOLO , INFUN
DÍ BULUM , &c. 

E' cosí chiamato dal fuo fcopritore, Varolius, 
medico Italiano, i l quale fioii neirUniverfiía 
diPadoa verfo l'anno 1572. 

P O N T A G I U M , una contrihuzione, per 
lo mantenimento , riftoro , e rifabbricamento 
de'ponti. Vedi PONTE. 

Quefto era anticamcnte uno de' tre ge-
nerali aggravj o tafse nazionali, da cui niu-
na perfona di qualunque grado era eíen-
tata. 

Le tre cofe ch¡amate Trinada necejfxtas , 
donde, come Ingulfodice , N u l l i poffunt la
xar i , erano , l'eípedizione alie guerre, lafab-
brica de'caftelli, ed i l rifloro o lavoro de'pon
t i . Vedi TRINODA . 

Seldeno , nelle fue note fopra Eadmero , 
ofserva , che ne quidem Epifccpi , Abbates , 
& Monachi hnmunes erant. — E Matt, Paris 
sggiugne, annoi244 , che in tutte le gra-
7Íc o privilegj fatti a' Monafterj, que (le tre 
cofe erano fempre eccettuate, per lo ben pub-
blico, ed affinché fi fofsc meglio a portata di 
xeíiftere a qualunque nemico. 

P O N T E , un edificio o di pietra, o di !e-
gno, che confla di uno, o piu archi, ereíto 
fopra un fiume, uncanale, &c. per cómodo 
di traverfare, o pafsare da una banda o riva 
all'altra. Vedi FIUME, ARCO, &c. 

Un ponte íi pub confiderare come una Arada 
fopra 1' acqua. Vedi STR ADA . 

FaíTi Giano, da alcuni eruditi A u t o r i , i l 
primo inventore de' ponti , egualmente che 
de'vafceüi , e delle corone : la lor ragione 
íi é , perché in diverfe antiche monete Gre-
che Siciliane, ed Italiane, v i fono rappre-
fentati da una parte un Giano con due fac-
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ce, e dall'altra un ^CWÍ<?, od una corona, oá 
un vafcello. 

Le parti di un ponte fono i pilajlroni , Q 
fwo/¿, o gambe) ( pila in Latino ) \ g\\archi 
i l pavimento i o laíiricato, o fia laílradaper 
l i carriaggi e beftiami; h fponde daciaícu-
na banda per 1¡ pedoni; i l parapetto o rialtó 
delle fponde , che ferra tutt1 il pc??^ fui fian-
c h i ; e i fo í legni , o le bafi appié degü archi, 
efullerive. VediPiL^; , ARCHI, &C. 

I ponti fono un edificio difficile daefegui-
re , per cagion de' fondamenti , che non fi 
poísono gittare fenza grande incomodo , e 
de' lavori di muro fott' acqua . Le prime re
góle ed inñruzioni intorno alia fabbricade' 
ponti) ci fon date da León Battifta Albeni, 
Archit. L, 8. A i t re pofeia ne furon infegna-
te da Palladlo, L . 3. da Serlio, L . 5. c. 4. 
e da Scamozzi, 1. 5. le quali tutte ha rac-
colte Blondel Cours d? Archit. P. 5. 1. 1. p. 
629. feq. Le raigliori di quefle rególe fon 
date anco da Goldman, Bnukunjl, I.4. c. 4. 
p. 134. e da Hawkfmoor, H i j i . del ponte di 
Lcnd. p. 26. M . Gautier ha feritta un'Opera 
fopra i ponti antichi e raoderni. Trait. des pontf. 
Parigi 171Ó. 12o. 

Le condizioni richiefle ne' ponti fono , 
che fien ben difegnati, comodi , durevoli, 
e convenientemente' decorati , o adorna-
t i . — I piloni , o le pile áe* ponti di pie
tra devono efsere eguali in numero , affin
ché v i fia un arco nel mezzo, dove d'or
dinario la torrente é pih forte . La loro 
grofsezza non ha da efsere minore di una 
fefta parte del tratto , o vano deU'arco, né piu 
di una quinta . Sonó d' ordinario guardati 
in fronte con uno fperone , per romperé 
la forza della corrente ; quantunque que-
fia difefa fia alie volte fatta feraicircolare: 
ne' pon t i antichi , ell' é fempre un angolo 
retto , che ha i l vantaggio d' efsere piu 
forte e pih durevole che gli acuti . I piu 
forti archi fono quelli , la cui curvatura é 
un infero femicircolo. — Quanto alie ban-
de o parapetti, 1' altezza , gli ornamenti , 
e fimili cofe , lafeianfi alia diferezione ed 
al buon guflo del Fabbriciere. — Soglionfi 
far da alcuni delle querele , perché delle 
proporzioni delle pih efsenziali parti de pon
t i non fi fon date per anche ragioni dimo-
flrative: e per una gran parte fi lafeia tut-
tora regolarle all' arbitrio , e alia diferezio
ne di chi 1' erge , fecondo le circofianze , 

i l 
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i l difegno , 11 luogo , la grancírzza , &c. 
¿el cieftinato cdifizio . M . Oautier deíide-
rerebbe, ficcome egü dice, che qualche va-
íente matemático prendeííe in coníidcrazio-
ne la flruttura e le proporzioni de' ponti , 
affine di rccar le cofe a maggiore certezza e 
precifione, fondandofi full' invariabile veritá 
neometrica. Non so qual cofa di quefta na
tura é ñata tentata da! Sig. de la H i r e , nelle 
Mem. deU' •/íc' ^ea^e ddie Scienze^ an. 1712. 
p.70. e da! Marchefe deTHopiía! , negl i^¿?. 
Emd.Upí ' 1695. p. 56. 

i a larghczza -di un ponte , fecondo Baíti-
(\A Alberti , debb'eííere la fteíía che quella 
í/clia Arada maeftra, che mette capo in efifo : 
Ja larghezza de' piloni debb' effere un terzo 
delT apertura degli arcbi; gil fperoni una meta 
della larghezza de 'püoni , egiugnere al di íb-
pra delia maggior'altezza, a cui mai afcenda 
í' acqua. 

Ne' ponti d 'Avignon, S. Efprit, e Lione , 
v i é queílo di notabile , che non fono dirit-
í i , fpezialmente i duc p r i m i , ma piegati o 
inclinati, avcndo un angolo, la cui conveí-
fita é volta vcrfo la corren te , per roraper-
ne la forza : i l pmte di St. Efprit, oíferva i l 
Dottor Robinfon , ch' é piegato od archeg-
giato in piíi luoghi, facendo angoli inegua-
J i , fpezialmente in quelle parti dove i l cor-
fo é piü forte . I I gran pilone ne! mezzo del 
ponte diLondra, dicefi, che foíTe deftinatoa 
íervire per un íoíkgno a tutta la macchina, 
in vece di fare un angolo , come ne'fopramen-
tovati ponti. 

I I famofo ponte di Rialto in Vinegia , é 
comporto di un folo arco, e alquanto fchiac-
ciato o bailo , anzi che nb; egü paila per un 
capo d'opera deil'arte; ed é fíate fabbricato 
nel 1591 , ful difegno di Michel Angiolo : 
11 trattato dell'arco é 98 piedi |- , e la fuá 
altezza fopra dell' acqua fol 23 piedi . •— 
Poulet fa anco menzione di un ponte di un 
arco folo nella Cit ta di Munfter nelia Both-
nia , moho piü ardito che quelio di Rialto 
in Vinegia . Ma quefti fono un nonnulia , a 
petto a un ponte nclla China, fabbricato da 
u«a montagna aU' ahra , di un folo arco , 
400 cubitl lungo, e ^oocubiti alto; ond'ei 
11 chiama i l ponte volante; una figura di cífo 
c» fi é data nelle Tmw/. Fi/o/. Kirchero parla 
tü un/wtfenell'ifteífopaefe, S^opertiche lun
go fenza alcun arco ; foftenuto foltanto da 
300 pilaAri. 

Tom. VI, 

Per afficurare i piloni de' ponti , qualche 
volta f. diminuifee a bello iludió la corren-
te del fiume , o allungando i l fuo corfa , 
con farlo piü tortuofo ( método alie volte 
ufato dagli antichi pev tendere i loro fiutm 
navigabili ) o con intafare i l fondo di un fiu
me rápido con file di paü , con pile , e fecche, 
che. rom pono i l corfo . 

I piloni di un ponte fempre diminuifeono 
il ietto di un fiume j fupponete queíla dimi-
nuzione un quinto, ne feguira, che in cafo 
d' inondazioni i l ietto fi deprima , o s'av-
valli un quinto piü d' innanzi , poiché V. 
acque guadagnano in profondita quello che 
hanno perduto in larghezza . Aggiugnete , 
che rimanendo la quantita delfacqua fempre 
la fleífa , paífera con velocita piü grande di 
un quinto nel luogo dov 'é tale rifiringimen-
to : i l che tutto confiuifce a mangiar vía 
i fondamenti. I l corfo o can ale cosí acere- ' 
íciuto di velocita , fi portera via i faffi e 
le pietre, che prima non fi moveano. Vedi 
FlUME . 

I fondamenti de1 ponti fi han da gittare 
nella ftagione dell'anno che T acque fon piü 
baile , come in Autunno ; e fe i l fondo é 
faífofo , o di rupe, di ghiaja dura , o pe-
tro fo , le prime pietre del fondamento fi deon 
mettere a rafo terreno , fenza fcavare piü 
a fondo; ma fe i l fuolo é arena mol le , o 
ghiaja leggiera , fara neceííario divertir T 
acqua, e cavare finché giungete a un fondo 
faldo; almeno, fe ció non pub farfi , parte 
dell'acqua fi dee portar v ia , ed i l refio te
ner fi fecco e paiificato : quel lato del fiume 
dove avete da lavorare convien chiuderlo con 
caífoni, ed argini, o fofiegni , e la corren-
te debb' eifer libera dall' altra banda . Vedi 
FONDAMENTO. Le rególe e direzioni di Pal
ladlo fono , prima , far fcelta di quel luogo 
in un fiume che ha la minor profondit^, d' 
acqua , e dove i l fondo é eguale e faldo , 
fpezialmente di rocca o di faffo e ghiaja for
te ; in fecondo luogo, fchivare que' fui do
ve v i fono voragini, o gorgbi, o vortici , 
e dove i l fondo é di teñera fabbia, o ghiaja 
leggiera; conciofiaché rali materie fácilmen
te fon pórtate via dalla violenza dell'acqua, 
che col tempo altera i l Ietto del fiume , e 
fcuote i l fondamento de' piloni ; in terzo 
luogo , piantarfi fovra una parte del fiume 
dintta , poiché altrimenti le volte eglifpor-
gimenti venen do col tempo corrofi e man-
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g ia t í , i l ponte ¿ in pericolo di reflarne lío-
lato j oltre 1' eíTer foggetto a colmaríi , 
od empierfi di melma , e d' altre materie 
che d' ordinario fi raccolgono nelle volte 
d e ' í i u m i . 

I PONTI fono o fabbrícati di pietra, o di 
legnarne , fecondo che v i é i l cómodo , o 
1'abbondanza di un jnateriale odell'altro nel 
íuogo. 

PONTI di pietra, fono compofti di p i loni , 
d'archi, e loro foflegni fatti di pietra tagliata , 
alie volte puré framifchiandovi del ma t íone ; 
come, i l ponte di Tolofa, i plinti del quale 
fono di pietra , come puré i pezzi degli ar-
c b i , ed alcuni coríl divifor j , e fporti ; ma i l 
r e í lo , come gli archi , i m u r i , i foflegni, di 
pietra cotia . 

P O N T I d i Legno , cbiamati da' Latín i , 
pontes JubUcii, conflano di travi , ed impo-
flature foftenute da bafi ben légate e ram-
ponate affieme. 

Sturmio jha una Diflerta^ione , fopra la 
firuttura di un ponte di legno: JDifp. de ponte 
fublicio. Francoí. 1709. 

PONTE di giunchi, íi fa di grandi fafci e in-
írecciature di giunehi,i quai crefcono ne'luoghi 
melmofi o di palude; e queüi fafci fi cuopro-
r o con tavole . Servono tai ponti per tra-
verfare un terreno, cheefangofo, paludofo 
o marcio. 

I Romaíii avean puré una fpezíe di ponti 
fubitanei, fatti da' foldati, con battelli , e 
qualche volta con bo t t i , con facchi di eno
j o , e fin con vefeiche di animalibovini gon-
fiate , ed attaccate iníleme , chiamate ajeo-
gefri . Pitlfc. L . Ant . T . 2. voc. Pontes . 
D u Cangc Glofs. Lat. T . 1. p. 350. M . Cou
plet da la ñrut.tura di un ponte porta ti 1c 
200 piedi iungo, che fácilmente íi difpiega, 
o diñacca , e di nuovo íi metje affieme ; e 
che quaranta uomini poíTon portare. Vid. Du 
Hamel Hi f l . Reg. Acad. Scjen. L ¿.feEi. 3. c. 4. 
T- 273-. , 

Frezier parla di una maravigliofa forta 
d i ponte ad Apurima in Lima , fatto di 
corde , fórmate della feorza di un albero . 
Vedi Frezier. Viaggi del mare del Sud , 
p. 184. 

PONTI Penduli ,, o fofpefi , chiamati anco 
Fílofofici, fono quclü che non vengon foíte-
nuti con pilaflri , o con pali , raa flan-
no pendenti e liberi n^l l ' aria , reggendo 
íolíanto ai due eflremi , o nelle bafi . — 

P O N 
Efempi di tai ponti ci vengon dati da ?a!. 
kdio , e da a!tri . — Vid,. Vogels Modern, 
Bau-kunfi. T,ab, 2 6 . / ^ . Wolf. L . Math. p.277] 
voc. Brucke. Kirch. Mund. Subter. l ib. i . c,̂ . 
T , 1. p. 14, ^ 

I I Do.tíor Wallis da i l difegno di un pon
te di legno 70 piediJungo, íenza piiaÜri 
che pub eífere utile in alcuni luoghi, dovfi 
non fi pub ergere cómodamente pilaflri ¿ 
Tranf. Filof. N0.163. I I Dottor Plot ci affi. 
cura che v i fu anticamente un ponte gran-
íie fopra la folla del Caftello a Tutbury nel-
la provincia 4i Strafford , fatto di pezzi di 
legno non molió piü lunghi di una canna, 
e puré non foñenuto .di fotto con pilaftrj 
o con volte, od altro genere di foílegno . 
f l d . Plot. Nat. H i f l . Strafford c.9. §.88. 

PONTE Levatojo, Pons fubduüarius, e quek 
10 che fi fa attenere e fi tien faldo fola-
mente ad una banda , con gangheri , per-
n i , e arpioni; cosí che 1' altra eflremita | i 
poíía follcvare ; .nel qual cafo i l ponte ña 
eretto , e non attraverfo calato ; a fine 
d' impediré i l pafsaggio di una fofsa , o 
fimili. 

Ve ne fono degli altri f a t t i , per ritirarfi 
indietro, affine d' impediré i l pafiaggio ; e 
da poterfi fofpignere al fuo luego xli nuo
vo , per daré un paífaggio . Ed altri , che 
s'aprono nel mezzo; mezza di coi parte íi 
volta a una banda, e Paltra all'alfra; riu-
.nendofi di nuovo a piacere ; ma tali pentt 
hanno queíi ' incomodo, che una metk d'effi re-
fia dalla parte delTinimico. 

I I Marchefe de 1' Hopital ha data la co-
firuzione di una curva, in cui un pefo fa' 
ra fempre un contrabÜancio , o contrapelo 
ad un ponte Jevatojo ; ed ii giovane Beinoul-
11 ha mofirato, ch'clla non é altro che la ci
cloide . — Vid. A B . Erud. Lipf. ann. 1695. 
p. 56. fequ. 

PONTE Vohinte, o Pont DuBarius * un'ap-
pellazione data a un ponte fatto di tavolo-
l i i , di battelli di cuojo, di travi cávate, di 
bo t t i ; i l tutto gittato fovra un fiume ;connef-
fo, e coperto con tavole per lo paífaggio di 
un efercito.. 

VOUT-E Volante) pih particolarmente diñó
la un ponte compofio di uno o due battel
l i uniti aííieme per mezzo di un fuojo o 
tavolato, e cerchiati o chiufi da una fpezie 
di fponde o balauftri ; con uno o piíi ^ ' 
Ibcri, a cui é attaccata una gomena, ^ ñ t -
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fufá l í diíranza: ití diftan-Zá ds b a í t e l l i t á 
éftefa fifí ad un ancora, a cüi l'altro capo' 
Í aftaccato. Col qual ingegno 11 ponte d'^ 
venta movibile, come un péndulo da una' 
banda ali' alfra deí fiume , k m a ahro aju-
io ' che di un timone che Jo dirige — Ta-
íi kw^a l l é voíte conftano di duepianí ,- per 
tift prefto far paíFare un gran numero d'uorai-
ñi - ocl acciocché nel medcíutio tempo paffi e 
ínfanteria écavalleria. 

PONTE Volante j o Fluttúante , e un pon-
fe d' ordinario fatto di due piceioli /?o«í/ ,• 
mfí\ uno fopfa T altfo , in ta! maniera 
che quél di íopra fi dirteede e ícorre coll' 
sjuío di certe corren ti per via di carrucoie 
pofte íungo i' lati: del ponte di fotío , chs 
lo fpíngono innanzi finché la fuá éitcffli-
ta tocca i i luogo 5* su cui fí vuole- ch5 ei lí 
fermi'. , . . \ 

Quando qüeñi due ponti fono ftefi e por-
táíi fin alia ¡oro: piena l u n g h e i z a c o s í che 
í due eftrefni di tóez'zo fi unifeono, non han-
nov da effere lunghi piu di quattro o" cinque 
ímítite di <5 piedi f perché fe ion piu lunghi, fi 
fípezzano I I loro ufo principale é per fof-
prendere le opere eflerio'ri od r pofti che" 
hanno foltanfo de'foffi fireEti ^ 

Neíle Memoríe delT AcReale delie Scieñ-
ze, troviamo un stuóvo artifizió di un ponte 
fíuttliante, che da sé butt'afi fin full'altfa banda 
á ú cánale Vid, H'tji* Acad. Roy. Setene*-
ttti. 1713. p. i b4-

PONTE di Comunicazione ,• é un ponte fac
ió fopra un fiume y per cui due eíerciti ,• o' 
dueForti:, feparati per me7.20 di un fiume, 
íianno una libera eoraunieazione- i5 un coll' 
al tro'. 

VONTI di Baítell i , fono fatfi' o dibafí'el!i• 
di íamc , o di; battelli di legno ,• faldati con 
paletti' od ancore y e coperti o'intavoiati'corf 
itíf. Vedi BATTÉLLO ,-

Una delle' piu noíabili geííe di Giulio' 
Cefare , fu q'uel di fare fpeditamenre un/ib»--
te di battelli fopra i i Reno : Gl i efercíti 
rnoderni poríatío battelli di rartie ,• chiama-
K ponfoni , per averli alie mani da farne 
pomt Diverfi di qúefti , congiungendoli' 
lato a lafo y finché giungono a traverfo del 
ftume ,. e le tavole poñe fovra d' eííi , ren-
dono lamarciapiaría e faciíe alia gente. Vedi 

V i fono de5 te í pomt d i batteíli a Beau-
^ ? e , ed a Roano , ^he & i k i m * & ü- aü-

baflano col l 'ácqua; non oftante, quello ia 
Siviglia dicefi che l i olcrepaffi tu t t i due. 

I I p0nte di battelli a Roano ,- fabbricato ití 
luogo del maeftoío ponte di pietra eretto iv i 
da'Romani s é rapprefentato da un moderno 
Scri í tore, come un miracolo deí nofiro Se
có lo , egli fempre flutfua •, e s'alza, e s'ab-
baífa colla marea y o feeondo che T acque 
della térra empiono i i fiume ; egli é quaíl 
506 canne lungo , ed é laftricato di pietra; 
come le flíade í carriaggi con grandiínmi 
pefi vi paflarf fopra fácilmente , e gli. uo-
mini ed i cavalli con' ficufezza , abbcnche 
non vi fieno fponde dalTuna mano o dalls 
altra \ I battelli fono: faldiffimi, e ben fer-
raati con fofti catene y ed i l tuíto vien 
bene cuíiodito, e di quando in' quando r i -
ftorato , abbenche iií oggi fia raolto vec--
ehio. 

PONTE di unVafcello, é una fpezie di fuo-
lo o pavimento tavolato da puppa a pro-
va , su cui fono' íchierati i cannoni, e g l i 
uomini camminano innanzi e indietro \ e 
ebe feíve aiiche come di cielo' o fofiñtto pef 
feparare i íuoli od appartamenti del Vafcello,' 

Vedi V ASCELLO 
Si dice avere- un vafccllo due o tre ponti ^ 

quando contiene due o tre fuoli „• I vafcelli 
della mezz'ana fatfa han due ponti j ; i piu 
groñi , tre ,• difianti F un dair altro circa 5 
piedi .• 11 ¡wnte del fondo é ehiamato i l primo' 
ponte j il /ééondóponte'éhe fi po'tria paragonare 
al'feeondo íuolo od ordirte da! terreno in su5 
delle cafe, contiene un numero eguale di can
noni che'l primo J» fe non che ivi non ve' 
n ' é alcuno fovra la puppa',- ch'é 1'apparta-
mento'de! Capitano o- Avanti quefio po^íí vi' 
fono le ofíkerie , la Cucina , &c. Ne' va
fcelli grandi v i é un t e ñ o pontea ed una ter-
za batteria.' 

Alcuni vafcelli hann', anche un'mezzo ponte $ 
che giúgne daii'albero grande fin alia puppa 
del vaíccllo, 

P O N T E F Í C E , PONTIFEX , i l Sommo Sa-
céfdote una perfona che ha la foprainten-" 
denza e la difezione del culto divino i co
me deli' ofFerire i Sacrificó ,• e dv altre reli-
giofe foiennitadi .• Vedi PRETE Í SACRIFI-4 
Z:IO', &c. 

I Romani avean5 uriColiegio á\ Pontefiei? 
e íopra qu'elli un Sommo Ponte fice, ó Ponti-
fex Maximus inftituito da Numa ; l * cuí5 
fuiizioWe era preferivere íe eerimíonie colfe 

M n' tí í ^u»1 
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quaii ciafcun Dio doveafi colere; ccmpor*in 
oltre i r i tua l i , dirigere le Veftal i , &c. e j 
per un Jungo ípaiis d i tempo , lor fi appar-
tenne ancora, d'adempiere alia faccenda ác-
g l i augur) : finché per alcuni Tuperfliiiofi 
motivi gli fu proibiío d' ingcrirviíi . Vedi 
AUGURE, 

Egli confacrava le ílatue degli Dei prima 
che foíTero crette ne' Templ i ; benediceva le 
figure di alcuni fulmini di Giove , per con-
íervare i l popólo illefo ; e corapilava g l i fla-
í u t i . Vedi ANIMALI . 

Gl i Ebrei puré ebbero i l loro Pontefice , 
o Sommo Sacerdote; e fra i Cattolici Criíliani 
i l Papa é tuílavia chiamato i l Sovrano Ponte-
fice . Vedi PAPA . 

G l i Autor i difcordano fra loro intorno 
al l ' origine del la parola Pontifex , Alcuni la 
dirivano da pojje faceré , cioé da IT auíorita 
che i-Ponttfici aveano di facrificare y a l t r i , 
come Varrone, da Poní y perché eglino fabbri-
carono i l ponte Sublízio •, affin di poter gire ad 
efferire íacrifizj di ladal Tevere. 

P O N T I F I C A L E , un l ibro d e ' r i í i e del-
le ceriaxonie apparteneníi a' P o n t e f í c j , Ve-
fcovi , Papi,. &c. V e d i R i T U A L E j e CERI-
MONÍ ALE . 

P O N T I F I C A L ! , Pomifícalm , le veíli e g l i 
©rnamenti ^ co' quali un Vefcovo celebra i l 
divina fervigio * Vedi EPISCOTALIA • 

P O N T I F I C A T O lo ftata o la dignita 
di un Pontefice > Q Sommo Sacerdote. Vedi 
.'fONTEFICK . 

Cefare riforrab i l Calendario nel tem.po 
del fuo Pont.eficato Vedi CALENDARIO * 

PONTIFICATO, piü partícolarmente fi pren
de dagli Scriítofi' moderniper ilregao di un 
Papa... Vedi PAPA .-

11 ConGordato íi fece. Ttú Pmüficatoé'i L e o » 
X.. Vedi- CONCORDATO-.. 

V i fu. un PenííjicMo che d a r á folo- ¥eníi-
^uatír5 ore. 

P O N T O N E , ntlh- guerra r m pkcido-
ponte motóle 3. egalleggiante 7 fatto di bMtel l r 
>e di ta\'oie . Vedi PONTE .. 

I I pontom h una raacchin* cfre confia d i 
áü2 navigH ? a. poca diilanza ,, unili ' per via. 
¿ i travr r con túvole attraverfate , per- lo 
paiíaggio della Cavalleria ,. del ca-ononc , 
delia fanteria 5 &c. Sopra un fium^ j unbrac-
f io del marr,, &G. 

I I pontone auovanKn te in ven tato é d i ra-
m t i gueínito di u»' ancora , &c. pee fec-
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tnarlo . — A fare un ponte , diverfi di que-
fti íi difpongono in diftanza di due canne i ' un 
dall'altro, con íravi attraverfo d'eíTi; e fopra 
le t ravi , delle tavolc. 

Sonó anche collegati o aggavignati 1' un 
coU' altro, ed attaccati da una parte e "daU* 
altra del fiurae , con una corda che feorre 
per un anello in ciafeuna delle loro terte , 
e fiíía ad un albero, o palo su i lidi . —, 
L ' intera macchina forma un faldo ed uniforme 
ponte, fopra cui un treno di artiglieria pub 
farfi pallare. 

Cefare ed Aulo Geí'lio fan men/ione di 
pontom, ma i loro erano una fpeiíe di va-
fcelli quadri fchiacciati , acconej. per tra-
fportarc da una riva ail' alíra cavalli , &c. 
Comunque fia , i noílri piendono i ! no me 
da quelli t che appunto da'citati Autori chia-
manfi pontoneÍ , da ponto . 

POPA,, appreífo iRomani , era un noine 
dato a certi inferiori miniitri dc'Sacrifizj. Vedi 
SACRIFIZIO. 

L ' impiego á t Popa era affiíare i'í Golícl-
lo per le vittime , legare la v i t t ima , pre
parar 1' acqua ed aítre cofe neceífarie , per 
uccidcrla , &c.. 

Facean i i lor ufizio nudi fin alia cintura , ©' 
coronati d'alloro ^ 

POPLES , nell'Areatoraia r ía istesior par
te della giuntura per GUÍ; P oííb della cofcia i 
articolato con la tibia 'r popolarmente chía-
mafi i l garetto \ 

P O P L I C A N I , POPULICANI, o PUBLICA-
NI , un nome dato nell'Occidenie ai Mam-
chei ; o piuttofto ad un particolar ramo di effi 
chiamato neir OeieMie Fauliciani Vedi M A -
NiCHEr, e PAULICIANI .: 

POPLITjEUS , o SUB-POPLITJEUS ,.un miv-
fcolo che fpunta dalla protuberanza eftern» 
ed inferiore deli'oííb della oofeia, e paííaü-
do fopra la giuntura obliquaraenle , s' i n ' 
ferifec nella fuperi-ore ed interna parte del* 
la tibia.- — Egli ajuta nel plegare lagaffi' 
ba , e la volge mdentro .. •— Vedi Tav* 
Anau ( M^o l . ) fig. J. n. 27,,27.-27. Vedi an
co-G A MB A „. 

P O P L I T E A , trel l 'Anatomía, é un noms 
dato alia tesza vena della gamba . Vedi 
VENA . 

Ella vie» dal caíeagno', dove fí forma di 
diverfi ra mi provegnenti dal calcagno, edalí 
mdáo del piede. 

El i ' á h m a fondo nena carne;, ed afeen-
dea-



laido fin veríb i l garetto, termina nella vena 
crurale. Vedi CRUR ALE , &c. 

POPOLARE, POPULARIS, cib che fi r i -
feriíce al popóle , o volgo . Vedi CO
MÚN E • 

¿,a nobilta Romana era diflinía in due 
fazioni ; quella degü Optimates , che ñre-
nuamente aderivano al miniftero , al Scna-
to &c. in oppofizione al popólo. E qucl-
ia át Populares ^ che favonan i diriíti e le 
pretenfioni del popólo , in oppofizion alia 
nobilta. 

Jzione POPÓLA RE . Vedi i ' Artícelo 
ÍZÍONE . 

Malattie PoPOLARl, fono quelle che dí-
ventan comuni , e fi difFondono per i l po
pólo; chiamanfi anco endemiche, ed epidenn-
cke. Vedi EP ÍDEM ico , &c. 

Ippocrate ha feritto unTrat tato, demoréis 
popularibiis. Vedi M ALAI TI A . 

Errori POPÓLA RI , fono quelli che un po
pólo imbeve , e trasmetíe , col cofturae , 
coll' educazione , c colla tradizione 5 fenza 
averne mai confiderata la ragione , e i l fonda-
mentó . Vedi ERRORE . 

POPPA di un 1 a fallo , dinota comune-
mente tutta la parte di dietro di cíTo; ma 
con piu di proprieta la poppa non é fe non 
P eítrema di lui parte , ove üa i l tiino-
ne, con cui i l vafceiio fi regge. Vedi V A -
SCELLO . 

P O P U L E U M , OPOPÜLNEÜM, nella Far
macia , é un ungüento prepárate coi ram-
poili del pioppo ñero r calle foglie di viola , 
coll' ombellico di venere , e grafio di por-
co pifia t i e macera ti j vi íi aggiungono 
foglie di papayero ñero, mandragora, gius-
quiamo , laítuga, &c. bollite neü'acqua di ro-
fe , e colate. 

Egli é molto ufato come rinfrefeanfg 5 
celle feottature, e ne' bruciori della pelle, 
e in tutte le forte d' iníiammazioni , e per 
placare i dolori ar t r i t ic i . 

PORCELLANA * , una forta di vaferia 
í n a j che principalmente fi fabbrica nella 
China, e perb anche chiamafi vaferia della 
Ghina ; ma. porta fi in Europa da altre par
tí deir Oriente , fopra tutto dal Giappone, 
daSiam, daSurat, e dalla Períia . Vedi V A -
SERIA » 

1 Cinefi la ehíamano T f e - k i . La paro-
/^porcellana , iv i e poco nota; ¡alvo-

fra akuni peehi artefiei e- mercan-* 

p o n 
t i ¡ e par derivara dal Portoghefe i 
porcellana, cke fignifica una coppa , od 
un vafe. 

Scaligero e Cardano, benché per lo pik 
di fentimenti contrarj , pur s' accordano a 
diré , che quel che i Romani chiamavano 
vafa murrhina, e murrea, che prima fi fon 
veduti in Roma nel trionfo di Pompeo, epo-
feia divennero cotanío preziofi , erano la por
cellana de' tempi noftri . Vedi MURRHINA . 

Que fio é forfe vero : raa fe l ' opinione 
non é fondata che fulla deferizione di Pl i-
nio di cotefii vafi * , piuttofto farebbon da 
prenderfi per una fpezie di pietre preziofe , d i 
un colore bianehiccio, ma diveríaraente va-
riégate, e venate ; le quai trovavanfi in certi 
luoghi della Parthia. 

* Oriens Murrhina mittí t . Inveniuntur 
en i ra ibi in pluribus locis, nec infigni-
bus máximeParthici regni: prsecipueta-
men in Carmania. Humorera putant fub 
térra calore denfari. Amplitudine nuf-
quam parvos excedunt abacos: Craffi-
tudine raro , quanta diftum eft vafi po-
torio . Splendor his fine viribus : n i -
torque verius quam fplendor . Sed iix 
pretio varietas colorura , fubinde cir-
cumagentibus fe maculis in purpuratn 
candoreraque , & tertium ex utroque 
igneícentem , veluti per tranfitum co
lorís , in purpura aut rubefeente !a-
Qíto . Sunt qui máxime in iis laudanc 
extremitates , & quosdam colorura re-
pe re u (Tus , quales in ccelefii arcu fpe-
¿lantur. His roaculae pingues placent . 
Translucere quidquam aut pallere, v i -
tium e í l . Item fales, verruca:que non 
eminentes , fed ut in corpore ^tiara 
plerumque feiTiles . Aliqua & in odo-
re commendatio eft . Plin. H iñ . Nat . 
I.37. c. 2. \ 

Sia cib come fi voglia, é certo, che e i l Car
dan© , e lo Scaligero vann" errati, quando ci di-
cono , che la porcellana é fatta di gufci d'ova f 
e di nicchi o conehiglie marine ridotte i a 
polvere , e feppellite fotto térra per 80 , o 
100 anni . I l divifamento che noí qui ne 
daremo , mettera la cofa fuori d' ogni 
quiftione * 

Non é noto, chi fia (lato l 'ínventore del
la porcellana : gli Annali Chinefi , che fo-
gliono inchiudere ogni cofa che in qualche 
contó fia raeroorabile , tacciono affatto intor-
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T,u a qucfta i ñe moho di piü nol ne fap--
piamo intorno al terapo della fuá invenzio-
ce : folamente é certo d i ella debbT cfiere 
fíatá avanti i l principio del V . feeolo ; 
annaü di Feuüang riferindo, clie dal fecon-
do mtm del regno dcli' Imperador Tara y 
eirca gli anni di Crido 442 , gír operatori 
nelia porcellana di queíla Provincia neaveao 
foli fornito gl'Imperadori., 

La porcellana fv fa principalmente , alcuni 
dicono totalmente, a Kingteching , una grande 
Ci t ta nella Provincia di Kyangíi . 

FaíTene per verita anco neile Provincie di' 
Kanton ,, e di Fokyen 5 raa ell' é di piccio!: 
contó , , e molto iníeriore nella bellezzae net 
prezzo alia />orírlf//tí!tt¿z-di Kingteching Quei--
ia di: Fokyen é perfettaraente bianca , í'enza 
Xié luftro,. né pittura - Sonó ñati fatti desten
ta t i vi per levare la manifatíura da Kingte
ching,. e trasferirla aPekin r e in altri luo-
g h i , ma \iv vano^ la porcellana ufeita dalle 
nuove Fabbriche non- efíendo raai; arrivara-
all a perfezion: delia vecchia: Cosí che King^ 
teching ha i " onore di íora mi ni tirare alia 
miaggior parte del mondo quefta bella mer-
ce . I I P. Du Halde- ci: affieura.,,, che an
che i Giapponefr vengpno* nella China per 
procaceiarla . 

Manifattura' della' PoRCELEANA" * — La 
porcellana fa nel commercio r ed anche nei-
Ja Storia Narurale un- articolo de 'piü euriofi ^ 
La fuá manifartura' e fin ora: paífata per mi' 
miflero in Europa;; e ció ad; onta dr tut t ig l r 
síorzi de'PP..Gefui:ti r ufati per penetrar nel 
fecreto . I I velo non oftante r e orarnai tol-
to ; e in-una lettcra del P. d'Entrecolles'al 
P. Orry ,. da= Janchew , m data def r. Set
iembre 1712 , uh:imamenre pubMicata in* 
Francefe r tinto- i f procedimento^ e d'efcrir-
to in^ ogni fuá circoílanza' 'r un compendio1 
della-. quale defcri-zione noi; donererao qu i al 
leítore curiofo, 

Nelia manifattura della porcellana- vi fo-
quartro cofe pnncipali; da confrderaríi: , 

«loé la materia ,- di cui eH'é fátta ^ I5 arte 
di formare- i\ vafi , ed altri lavori y 1 colori, 
©nd'eilá é dipinta ; e finalmente la Gockura-,-. o* 
fia i l darle un giuüo grado-di fuoco. — Cia-
ícuna delie quali: cofe farail foggetto di'Un pe" 
«uliare atricoio. 

Matma í í ' della PoRCEtLANA ¿ —• V i fo
no éae fpezie di terre y ed altrettante' fpe-
â e. dr o l j o dí vemic í 5, ehe ¿ adograno" 
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nelía compofizione della porcellana. La pri
ma rerra , chiaraata Kaul'm , é femsnatg 
e piena di corpicciuoli lucenti ; la feconda , 
chiamata petunfé , é affatto bianca , ma di 
un' ecceíriva finezza , e mórbida ai tatto . 
Ambcdue i trovano in aleune cave, 20, $ 
30 leghe lungi da Kingteching; dovc que-
fíe terre v o piuttofto píetre frafporfaníi in 
un numero- infinifo di piecole barche", che 
vanno-, fenza intermiífione , su e giia per il 
fiume Jauchew , a tal uopo. Le petunfépot-
fanfi in forma di n í a í t o n i e í f e n d o cosí fía
te tagíiate fuor dalle cave , dove fono: na--
turalmente pezzi- di una durifuma rocca .- I l 
bianco della miglior /^í /m/t ha da piegare un* 
poco ia verde -

La prima preparazione' di quefti matíonr 
fi é ,• romperli e piftarli , in prima , ridu-
eendoli i n una polvere groffiera con- magli! 
di- ferro , pofcia in mortaj'con peítelli che han--
no teñe dlprefra,- armare di ferro , e meffi irí 
opera oamano , o co' muiini 

Quando la polvere é refa quafi impalpabi-; 
le , la gittano in una grand' urna piena d" 
acqua , vivamente agitándola ateorno con un1 
iífrumento di ferro.- Dopo che racquahapo*-
fato alquanto, fchiuraano'dalla fommita una 
bianca foftanza i v l formata , della- groífezza' 
di quaítro' o cinqoe dita, e difpongono que-' 
fía fehiuma o- quafí cremore in un altro vafe" 
d'acqua.- Allora di- nuovo-agitano erimefco--
laño 1' acqua della prima urna , e di nuo--
vo la fchiuraano , e si alternativamente y 
finché non- riman' aítro che la rena o Vlgnia-
jtrolo delle petunfé al íoná'o y e queÜo avanzo5 
di rena fi pone di nuovo fotto la macine v pef 
farne nuova polvere. 

Qiuanto' alia feconda urna r íff cui íbnox 
meffe le {chiuraagionr della^ prima ; quando; 
1? acqua ha- ben depofto e diventa affatto 
chiara,, lié verfan' fuori ; C- col fedimento r 
raeeolto ai fondo- i n forma di- pafta ,- em-
piono alcuni- fíarapi r o forme di' dove »* 
cuando cgli é qúaíi: fe eco 3̂  lo cavanoy e lo 
tagliano- rn! pezzi quadrati ,- che: fon quelli 
appunto' che dríamuno'petunfé rifervandoli 
da miíthiarfi cú\:-kaul¿n inqjiella^pfoporzione' 
che fi affegnera fra poco'.-

Quefíi quadrati1 ír vendono- al centinajo 
nia; rafe voire fí trovano non falfificati .• Gü 
operajv che, come' i l refto de' Chinefi , fp' 
no furbi fpacciati ne' lor meftieri, o trafficr, 
vi! miftHi-aaO' d? ordinario- della rifiutagh* $> 



P O R 
á^osl clie íi é obMtgaío per lo piu di purí-
ícarli avanti di farne uío . La kaul in , ch'e 
T al ira térra adoprata nella porcellana , é 
jnolto piu mórbida, che ia petunféy quando 
f] eílrae dalla sava , o minie ra ; e puré cli'e 
quella, che, per lo fuo meícolamento coir 
altra , da forza e Íaldc7/a all' .opera . I I V. 
d'Entrecolles oíTerva, che akutii Inglen od 
Ollandefi 5 avendo procaccíate alcune petun-
U e cómpratele fecrctamente j al tentar di 
farne Ja porcellana quando furono di ritoroo 
nel loro paefe , non vi riufciroiio per non 
aver prefo della kaulin infierne ; della qual 
¿OÍA informati i C h i n e í i , dlfsero moíteggian-
¿o: " Che sii Europei erano gente mirabi-
„ le , nel voler metterfi a fare «n cor-
.„ po , la di cu i carne s'avefse a folien ere 
„ fen'zVoffa . u 

Le rnontagne, donde cavafi la kaulin^ fo
no coperte néiV efterno di una térra roffic-
cia. Le rainiere ion o profonde, e la materia 
írovafi in zolle , come il geífo , o la creta 
neile noftre . L'Autore e d1 opinione, che la 
ierra bianca di Malta non fia moko differen-
te dalla kaulin , eccctto , che ella manca 
delle particelie argentine . La preparazione 
¿ei láéauím é TiftclTache quella delle ^¿'íww/V; 
falvoché la raatetía ieífendomenodura, v i fi 
ricerca ni en di fatica.. 

L 'o l io , o la vcrnice, che fa i l terzo in
grediente nella porcellana , é una foftanza 
liquida bianchiccia, «ftratía dalla dura pie-
i r a , di cui fon fórmate le petunfé \ quella 
che é la piíi bianca, e lecui macchie fono le 
piíi verdi , venendo per coteíVuopo fcelta. 

La maniera di preparare r d i o , e queña . 
Le petunfé , cíícndo lávate , foíiengono le 
íleífe preparazioni che v i vogliono per fare 
i quadrati; eccetto che la materia della fe-
cond'urna non íi meíte in forme, ma la piu 
fina parte fe ne piglia per compor lol io . | t i 
cento libbre di que ña materia gittano una 
pietra minerale chiamata fhekau , ra fio m i -
gliairte al noíiro allume : Queífa pietra pri-
tna fi fcalda e fi fa rovente , e si riducefi 
in polvere impalpabile in un mortajo *, eferve 
a daré aü'olio della conínlenza; ma pero fem-
pre fi ha da mantener liquido, 

L olio di calcina fa il quarto ingrediente ; 
ia preparazione del quale é molto piu tedio
sa , e circoftanziata . Prima difciolgono de' 
grandi pezzi di calcina viva , e la riduco-
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«o in polvere ., con ípruzzarvi fopra .delF 
acqua ; su queíia polvere mct tono uno flra-
.to di felce íecca, e fulla feke uiVahro üra
to della calcina fpenta , e cosí alternamen
te , finché hanno formata una mediocre ca
tada : lo che fatto, mcítono fuoco alia fei-
ce : confumato il tutto , dividono le ceneri 
che Teítano , su nuovi flrati di fecca feke ; 
meííendov-i fuoco, come prima., E cihripe-
í o n o cinque o fei volte fucceffivamente, od 
snche piu ] eífendo fempre migliore l'olio „ 
quanto piu di volte fon abbruciate le ceneri. 

Negli Annali di Feuliang dicefi , che in 
luogo di felce aníicamente ufavano i l legno 
di una fpezie di nefpolo ; e che queflo dava 
all ' antiche porcellane quel maravigliofo co
lore che non fi pub oítenere in oggi , per 
difetto di quefto legno , Egli é certo nulla-
•dimeno , che la qualita della felce e della 
calcina contribuifce molto alia bonta delF 
o l i o . 

Una quantitíi d i quefte ceneri di felce e 
di calcina fi gitía poi in un' urna plena d" 
acqua ; ed a cenío libbre di ceneri s' aggiu-
gne una libbra di shekau •> che v i fi difcio-
gl ie . I I rimanente facendofi nel i5 illeíso mo
do , che nel preparare la térra delle petunfé; 
i l fedimentó che trovafi al fondo della fecón-
da urna , e che dee tenerfi liquido , é quel 
che chiamano V olio d i calcina; che iChinefi 
fi imano come i'anima del primo o l io , eche 
da alia porcellana tutto i l fuo luftro „ QueíF 
olio fácilmente viene falírficato con aggiun-
gervi deir acqua per accreícerne la quantita; 
aggiungendo nclFífieíIo tempo proporziona-
tamente del medeumo shekau per maotener-
m la conGílenza : Dleci miíure d' olio d i 
/?fí«w/eíogliono andaré in una di calcina . Per
ché la miiHira fia giufia, i due olj devono eí-
feredi una fpefiezza eguale . 

Per formare i va f dt POÍICELLANA . — L a 
prima cofa che e necefsaria , fi é purificare 
la petunfé, e ia kaulin i per la prima , i l fi 
fa nel modo gia defcritto nella preparazione 
de'quadrati. Per la feconda, efsendo che la 
fuá morbidezza la fa difciogliere fácilmente, 
egli baila, fenza romperla , tuffarla i o un'ur-
na piena d'acqua in un paniere aperto. Le 
fecce che rimangono fono afiaeto inuti í i , e fi 
vuotano o gittano fuor dtiroíHcina, quando 
una gran quantita n'é raccolta . 

Quefte otficine, ove lavorafi la porcellana, 
fono 
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fono propriamente vafle piazze circondate di 
muro, con delle cafupole, o de ' te t t i , ed altri 
comodi , da poter gli operaj lavorare al co-
perto; come anco dell'aitre fabbriche da abi-
t a r v i . E'quafi inconcepibile, quanto nume
ro di perfcne fia impiegato in quefli lavori i 
appena efTendovi un pezzo di porcellana cbe 
non paffi per piu di venti mani , innanzi 
che giunga all'officina del pittore; eperpi í i 
cli fefsanta , prima che fia ridotto a per-
íezione . 

Per fare una glufta miflura di petunfé , e 
di kaulin , fi debbe avere riguardo alia fi-
nezza della porcellana da farfi : per le piü 
fine pcrcellane, v'adoprano quantitadi ugua-
l i ; quattro parti di kaulin con íei di petun
fé, per lemediocri; enonmai meno di una 
di kaulin in tre di petunfé , per le piíi 
grófTolane. 
/ La parte piu difficile del lavoro é i ' in t r i -

dere, battere e piallare le due terre afíleme ; 
31 che faíTi in una fpezie di grandi bacini , 
o buche , ben laílricate e ceméntate , ove 
gl i operaj peílano e calcano di continuo co' 
loro piedi la miftura, eambiandofi parte di 
cífi con altri , nella lunga e grave fatica , 
fin a tanto che la malsa é ben mifturata , 
divtnuta dura, e della confiflenza che fi r i -
cerca , perche i l vafajo la maneggi a fuo 
modo, 

Quando quefia térra é tolta fuor da' det-
t i ricettacoli , fi rimeícola , e sbatte la fe-
conda volta, ma a pezzetti, e colle mani , 
fopra grandi pianelle o tegole appoíla ; e da 
quefta preparazione , in vero , la perfezion 
del lavoro dipende ; i l menomo corpo etero-
geneo che refli nella materia, o la raenoma 
vacuita che vi fi tro v i , bailando per rovinaie 
51 tutto . I l piíi picciolo granod'arena, anzi 
qualche volta un merocapello, pub far ícro
ldare , o crepare la porcellana , ícheggiaríi , 
trapeiare, o infaldellarfi. 

ha porcellana ñ faziona ) o forma colla ruo-
ta , come i vafi di térra , o in modclli e flam-
p i . Vedi V ASAJO. I pezzi lifci , come taz-
ze , urne , piatti , &c. fi fan colla ruota . 
I I re fio , cioé i lavori di rilievo , come figu
re d 'uomin i , d1 animali, &c. fi formano in 
í l a m p i , ma fi finifeono eolio fcarpello. 

I pezzi grandi fono fatti in due volte ; 
fina meta del pezzo é alzata fulla ruota da 
fre o quattro operaj, chela tengono, finché 
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ella abbia acqulfiata la fuá figura ; 11 ^ 
fatto, 1'applicano alFaltra meta , formata 
nella fitfsa maniera , unendole infierne con 
tena di porcellana, fatta liquida con aggiunger-
v i dell' acqua , e ripulindo ed cguagliando la 
commeOTura con una fpatula di ferro. 

NelTifieíso modo unifeono i diverfi pez, 
zi di porcellana formati ne' ñampi , o col-
la mano ; e cosí puré vi aggiungono i nía-
nichi , &c. alie coppe, e ad altri lavori for
mati colla ruota. 

Gl i fiampi o modelli fono fatti alia ma
niera di quelli de'noftri Scultori, cioé di di
verfi pezzi , che feparatamentc danno la ri-
fpettiva figura alie varié parti del modeilo 
da rapprefentarfi ; e che poi fi unifeono per 
formare uno fiampo per una figura infiera . 
La térra di cui fono fatti é gialla e grafla , 
che fcavafi dalle fue cave particolari , e ve 
n' é abbondanza nclle vicinanze di Kingte-
ching . Ella s'intride ed impaíla , come la 
térra de' vafaj ; e quand' é fufficientemente 
mórbida, trattabile, fina, e moderatamente 
fecca, la riducono in fiampi , fecondo i la-
vori deftinati, o colla mano, o fulla ruota. 
Quefli fiampi fi vendono a caro prezzo , 
ma durano un lungo tempo. Vedi FORMA, e 
STAMPO . 

Tutte 1' opere fatte ne'fiampi fi finifeono 
eolia mano , per mezzo di varj ifirument/, 
atti a fcavare , a lifciare , ad eguagliare , c 
rilevare o fupplire i tratti che loflampo ha 
mancatl j cosí che egli é piuttofloun lavoro di 
fcoltura , che di vafajo . V i fono alcune opere, 
fulle quali fi aggiungono de'rilievi , gia in 
pronto a q u e ñ ' u o p o , come dragoni, fiori , 
&c. altre che han degl'incavi ; e quefti G in-
tagliano con adatti iílrumenti . I n genéra
le , tuíti i lavori di porcellana, fi deon diíen-
dere dal freddo; la loro naturale umidita fa-
cendoli foggetti a romperfi quando fi feccano 
inegualmente. 

Per concepire i l numero delle mani per le 
quali ogni pezzo di porcellana paíía avanti che 
fia perfetto , noi chiuderemo 1' articolo con 
quel che i l P. d'Entrecolles reca in efempio di 
un'ordinaria tazzada t é , avanti che fia a pro-
pofito per darfi al pittore . La principia dal 
vaíajo, cheba i l maneggio della ruota, dove 
acquifta la fuá forma , la fuá altezza « ed i l 
fuo diámetro. Quefl'operatore appena ha un 
fardino per la fattura di una guantiera fornita 

con 
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con ventif'ei tazze ; e fi pub pero credere, ch* 
cfcano dalle íue maní imperfettiíTiroe; pi in-
cipalmentí verfo i l piede , ch' é un informe 
arninaíTo di térra , da tagliarfi poi col ícar-
pello , quando la tazza é afciutta . -Quando 
eJia vien dalla riíoía , ricevefi da un fecon-
do operajo , che Y accomoda alia fuá bafe . 
Un terzo la prende immediate da l u i , e V ap-
plica fur uno llampo, per recarla alia fuá vera 
forma . Qnefto flampo é fur'una fpezie di 
tormo . Un quarto operajo pulifce la tazza 
con uno fcarpelletto , fpezialmente interno 
sgli or l i ; e la reca alia fottigHezza neceífa-
r¡a per renderla trafparente ; nelchefare, la 
im.-midifee di quando in quando , acciocché 
h fuafecchezza non la faccia romperé . Quan
do eil'ha lafuagiuftagroífezza, unaltro ope
rajo la tornia bel bello fur uno flampo, per 
cguagliare i l fuo di dentro ; procurando che 
cib fia fatto uniformemente ; affinché non vi 
refti alcuna piccola cavita, o faldella. A l t r i 
operaj v'aggiungono alcuni ornamenti in r i -
lievo ; a l t r i , deirimpronte in cavo ; altri folo 
i manichi; fecondo chelaqualitk deüa tazza 
ricerca . Alia fine rotondafi e cavafi i l pié 
ful di dentro con un fcarpeilo ^ ch 'é la funzío-
ne di un particolare aríifta , i l quale non fa 
alcun' altra cofa * 

Queüa moitiplicita d'operaj, íant 'é iungi 
che ritardi 1' opera , che trovafi per efperien-
za, che anzi piu Taccelera ; ed inoltrecon-
íribuifee acciocché efea meglio fatta , ciafcun 
operajo , per una continua attenzione alia 
cofa medefima, civentandovi ahile e deftro : 
oltre i l rifparmio del tempo nel cambiare iñru-
ment i , &c. 

Pittura delh PORCELLANA . — I pittori 
Chinefi , fpezialmente quelli che fan figure 
umane, i l noftroAutore oíferva, eífere tut-
t i aífai mefehini artefici : ed aggiugne che 
i l difetto é piu fenfibile che altrove, ne'pit-
tori della porcellana , fra i quali , lafeiando 
fíare i fiori , ed i paefaggi , che fono alie 
volte tollerabili , i maggiori loro maeftri 
non fono nemmen paragonabili agli ordinarj 
icolari fra i noílri Europei , per la bellezza, 
« gmílezza del difegno . Ma la cofa va al-
tnmenti, fe parliam de'colori chequeftipit-
ton ^ n t b adoprano ; i quali fono cosí ol-
tre milura v i v i , e fplendenti, che piccioliffi-
n?a ^ ^ ^ a v i h a , che mai gli artefici noílri 
g^ungano a gareogiare con loro . 

i i Javoro della pittura vUne diüribuito 
Tom. F I . 
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fra un gían numero di operaj , nel medefi-
mo laboratorio: a uno appartiene di formare 
'ú circolo colorato intorno agli orli della^or-
cellam i un' altro difegna i fiori, i quali un al
tro dipinge : queñi non fa che l'acque e le mon-
tagne ; quegli, uccelli ed altri animali; ed un 
terzo fa le figure umane . 

V i fon delle porcdlane fatte di tut í i i co* 
; i per rifpetto ai fondi , come alie rap-lon 

prefentazioni su quelli. Quanto al colore de' 
paefaggi , .&c. Alcuni fono femplici ; tais 
fono i cileílri o turchini, che fon quelli che 
piu comunemeníe veggiamo in Europa : altr i 
fono mifehiati di diverfe tinte ; ed a k r i r i l e -
vati ed abbelliti con oro , 

I l cerúleo , o turchino , h fatto di lapis 
lazuli , preparato , con abbruciarlo per lo 
fpazio di 24 ore in una fornace; dove fi fep-
pellifce nella rena, fin all'altezza di mezzo 
piede \ quand' é abbruciato, lo riducono ia 
una polvere impalpabile in mortaj di porcel
lana, non verniciata, e con peílelli deH'iílef-
fa materia. 

Quanto al roíTo, fi fervono della fpezie di 
vitriuolo, che trovafi nelle mineredel rame, 
e ch'effi chiarnano tfaufan ; una libbra di 
queflo la mettono in un crogiuolo coperto, 
nel di cui coperchio v' é una picciola aper
tura , per la quale nel bifogno fi pub ve-
der la materia. I I crogiuolo fi fcalda con un 
ftioco di riverbero, finché i l ñero fumo cef-
fa di afcendere, ed un fino roíTo gli fucce-
de. Una Hbbra di queílo vitrmolo daquattr' 
cncie di liquor roífo , che trovafi nel fondo 
del crogiuolo , abbenché ia parte la piíi, fina 
fia quella , che fi attacca ordinariamente al 
coperchio ed ai lati del crogiuolo. 

La polvere di felce , o di pietra focaja é 
altresi un ingrediente nella maggior parte 
degli altri colori, e.gr. per i l verde, in tre 
oncie di tongwhappin , o di feoria di ramc 
battuto, ufano di mettere una mezzoncia di 
polvere di felce, ed un' oncia di cerufa . I l 
color violáceo fi fa con aggiungere una dofe 
di bianco al verde gia preparato ; quanto 
piu di verde v i fi aggiugne , tanto piíi ca
nco é i l violáceo . Quanto al giallo, ado
prano fette dramme di bianco , e tre del roífo 
di vi t r iuolo. 

I piu di queíli colori fi mifehiano o fiem-
perano con acqua di gomraa , per appü-
carli ^ un poco di falnitro, quaíche vol taun 
poco di cerufa o di v i t r iuo lo , ma piüd'or^ 

O o o dina-
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diñarlo i l vitriuolo foio , eíTaido prima di-
fciolto nell' acqua . i — Per le porcellane che 
han da effere affaito roífe , i l colore fi fuole 
applicare coH'olio ; c ioé , coll1 olio comune 
della po^cellana ) ocon un alíro fatto deüe íel-
ci b jan che. 

V i é pute un al tro roíío , chiamato roffo 
foffiato, perché in realta s'appiica foffiando-
Jo con un tubo, uno de' cu i orlficj é coper-
to di una finiffima tocca , o velo di feta . 
I I fondo di quefto tubo leggiermente íi ap
piica al colore , di cui la tocca s' imbrac
ta \ q uando, foffiando con tro la porcellana y 
ella ne diventa tutta fpruzzata di piccoli 
punti . Queíla porceilana é rariffima , e di 
gran prezzo. 

La porceilana ñera , ch' egli.no chiamano 
nmian ha pariraenti la fuá bellezza : quefto 
colore ha una tinta piombina , come i no-
ílri ípecchi uílon di me ta lio ; e fuole dar-
glifi rifalto con 1'oro. Egli é fatto di treon-
cie di lapis lazuli , con fette dell' olio co-
jmune di pietra; abbenché quefta propomo-
re fia variata , fecondo che íi vuole piu 
o meno carico i l colore . I I ñero non íi 
ú \ alia porceilana fin ch1 ella non é fecca , 
ne il lavoro fi mette al íuoco , fin che non 
é afc.iutto i l colore , 

L ' oro non s5 appiica fe non dopola cottu-
r a , e fi ricuoce in un forno fatto a ta! uo-
po. Per applicar 1'oro , lo rompono edifciol-
gono nell' acqua al fondo d' una porceilana , 
íinché una fottil nuvola dorata viene su la 
fupeificie; fi adopera con acqua di gomma , e 
per dargü corpo, aggiungcno trepan! di ce-
TUÍa inírenta d' oro , 

V i é parimenti una fpezie di porceilana 
jnarmorata , che non íi fa coll' applicarvi 
Tonda marmorina col pennello, ma , in vece 
deirofio da vernicarla , fervendofi di quel-
Jo di felci bianche, che riga e taglia Topera 
con mille curiofi tratt i , a modo di lavoro 
noofaico . I I colore che queíF olio da , é un 
bianco , alquanto cinericcio. Queñaporccllauq 
é chiamata t / w i k i . 

V i fono diveríe altre fpezie di porceilana; 
ana t a l i , che fon piuttofto per la curiofua e 
inoí l ra , che per l'uío : le piü vaghe fono le 
porcellane mag'che , i cui colori folamente 
appajono, quando fi riempiono di qualthe l i -
quo^e . Qucíte fi faíi doppie : i l di fuori é 
biauco,, e tutto difegnato e fpiccato a com-
ía r t imen t i j i l di dentro é una coppa íbli-
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da di porceilana colorata ; abbenché la con. 
pa o tazza fia alie volte di vetro, i l che fa 
miglior effeíto , che la porceilana . I I fecre-
to di qutífe porcellane magiche, che iChinefi 
chiamano kiatíim , é quafi perduto ; nulla-
dimeno i l P. d'Hntrecolies, ce n' ha ¡oramin^ 
ílrato i l feguente deítaglio . 

I^a porceilana che fi ha a dipinger cosí 
debb'eííere aífai ío t tüe; ed i colori, che nell' 
altre porcellane s'applicano ful di fuori , qui 
fono applicati ful di dentro , Quando il co
lore é alciuí to, mcttono fopra d'efib un Icg-
giero ftrato di una colla fatta di térra di 
porceilana ; per lo quai i m z i o i l colore íi 
chiude ira due lamine terricqe . Quando la 
coila é fecca , gittan dell'olio de.ntro la por
ceilana ; e quando ne ha abbafianza ,, la ri-
mettono nella forma, ed alia ruota per .reti-
derla quanto piü fi puo fotule e trafpare.n-
te . Quand' é afciutta, íi cuoce nell'ordina
ria fornace . I coiori quivi adoprati fono 
fempre i piu fini , e le figure dipintevi fo
no pe fe i j come le piu accomodate al 11-
quore che v\é .meíío dentro , e nel quale pa-
re che nuotino. 

Le diveríe fpezie di porcellane fopra men-
tovate, dipinte che fono affaito , e quando 
tutt i i colori ion fecchi, s'hanno a puliré o 
lifciare, afíine di prepararle a ricever l 'olio, 
o la vernice } i l che fi fa con un penneilo 
di finiíTime piume , bagnato con acqua , e paf
lato leggiermente fopra i lavori, pcrlevarne 
yia le piü picciole ineguagiianze. 

L ' oliare , o venicare é 1'ultima prepara-
zione della porceilana , innanzi che fia por
tara al forno: quefi'oíio fi appiica piü orne-
no denfo, e piü o meno volte fi ripete, fe
condo la qualua dell' opera . Alie fettili e 
fine porcellane , fe ne danno due fotdliífiíni 
ílrati ; alie altre uno ; rna queflo , equiva
lente agli altri due . Una grand'arte fi ado
pera nell' applicar la vernice ; si per farlo 
con eguagliauza , come per non darla in trop-
po grande quantita . Gi i ftrati nell'interno 
de' vaíi dannofi per aíperfione, cioégittandov» 
quanto di vernice énectííario : quegli nel di 
fuori , per immerfione , o con tuffare i pezzi 
in un vafe d' o i io . 

Peeíi pííervare, che i l piede non é ancor 
formato, cna continua ad effere in una me
ra mafia, fin che Topera ha ricevuta la ver
nice : ei fi finifee fulla ruota; e quandoém-
cavato, un piteólo ccrchio v i fi dipmge » 

ca 



U alie volte una letterá CÍiinefe. Afciuga-
fa queíla pittura íi da la vernice al piede , 
& Topera intera finalmente portafi al fonío per 
cuocerla, a . , , 

H noflro diligente Autore non omette co
fa alcuna , né anco la demerita á'i coloro , 
che portano la porcclland al fornaciajo. Egli 
Ba avuto piu volee a maravigüarfi , flecó
me dice, i " vedere paffarc ün uomo per di-
verfe fl1"3^ P^ne ^ l popol0 i con due iunghe' 
e ílretté tavole i coperíe ordmatamente di 
porcelíane, fuiíe fue i palie , íempre coníer-
iando T equilibrio con tanta acGUfatezza ,• 
che raai alcuna lefione vien fatta a cosí fra-
gili pezzí . 

Cuácete o bifeottare la P o R C E L L A N A .• — 
V i fono due ípecie di forni , che fi ufano 
per cuocere la pcrcellana : de' grandi, per le 
opere che devono una íol volta reetterfi al 
fuoco, e que lia é ía maniera ordinaria j ede5 
piccioli per quelle ch;e richscggono una dop-
piá cócitura. I grandi fono proíondi due mi-
fu re di íei piedí Chineí i , e quafi quattrolar-
gh i . Sonó formati di una miítura di fre ter-
re: una delle quali , gialla e comune , fa la 
kafé^ le altre due fono piu rare, e fi cava-
no da miniere profonde, dóve non fi pub la-
vürare fe non d'invernó . Una d'eífe , cHiamata 
lautou , é térra foitilfuna , dura , e refútente 5-
fal tra, cioé hj/outoU i o h o i á , 

I h t \ 5 ed i l cielo de' forni forto Cosí grof-
í í , che fi pub mettere í'opra d 'cí í i la mano 
quando i l fuoco é nei; füo vigore j fenza pe-
íicolo di feottarfi. Irt cima della cupola che 
é in forma di ütí imbuto 5 v' é una grande 
apertura per dafe isfogo alie fiarome ed" al 
h i t o i che afcendono ad ogni tratto , toflo 
che il fuoco é una volfameífo' al forno. O l -
ffe íá principaíe apertura, ve ne fono qUat-
fro' picciole áttornd ; le quali 5 colí'apfirfi e 
chiuderO , fervono ad aumentare o diminui
ré i l calore: appuntovcome i buchi o le por-
ticelie ñe'forñ'eíli chmiici ,- chiamati r^{/Ín\= 
I I fuolo o focolarcí che occiipa tu t t a la lar-
lliezza del f o r n o é íi tuatoin fronte, preci-
farfíente in faccia aü' apertura della porta 
«d S due o tre piedi alto , e due largo j 
páífatíáovi:. fopra la gente , per una tavola , af-
fine di entraj? nel forno a; fehierare 1$ por-
cellana. 

Súbito che ií fuoco é aecefo 5 la porta fi 
mura 0 ferra j lafeiando fofe urí: apertura j 

per portare 11 legname. Finalmente i l fondo 
del forno é coperto d1 arena , in cui parte 
de' primi aftucci , o mobiÜ nicchie della 
porcellana é íepolta . I I forno ílcífo comune-
mente é porto all' eílremita di un lungo e 
ílretto velÍibolo 5 che ferve in luogo di man-
íici , i5 aria fredda ed i l vento , venendo 
ípinti cosí direttamcníe in faccia di ciafcun 
forno) 

Ogni pezzo di porcellana di qualche cofí-
fiderazione i é difpoíio nella fornace ,• nella fuá 
fe para ta mcehia o niel fuo alluccio : Per verita , 
quánto ai piattelli da t é , l'iíteífa nicchia fer-
ve per drverfi . Le nicchie fónó" tu í t e cicli ' 
i í t t l í a materia che i l forno : non han no co-
perchi j ma fi fervono Tuna all'altra mu
tuamente , i l fondo di una feconda nicchia 
eífendo accomodato fulT apertura della ter-
za 5 e COSÍ fucceírivamente , fin alia cima 
d i ciaícuna coloñna . Ogni caífettino , che 
fuol eííere in forma cilindrica, acciocché i l 
fuoco fi comunichi piu egualráente aliepor-
cellane inehiufe, há nel fondo , un picciolo» 
ílrato di fina fabbia f coperta di polvere d i 
kaulin 5 acciocché la fabbia non s' attacchi 
al pezzo 5 e fi pon cura, che \&porcellana non 
tocchi i lati della fuá nicchia, Nelle nicchie 
piu grandi 3 che terigono i pezxi piccioli , la-
feisfí it mezzo vacuo , perché le porcellané 
iv i colíocate manchertbbono del neceffario 
calore . Ciafcuno di* quefti piccoli pezzi 
é rízzato fopra una picciola bafe di tér
ra , coperta con un poco" di polvere di 
Kaulirí.: 

I I P. d'Enírecolles oífervá , che le porceU 
larie fono meífe in aftucci,- per ovviare al-' 
la dirainuzione del lullro dal troppo violerí-
ío effeíto di un rindo fuoco; aggiungendo * 
che a quefti denfi veli od invaluCri fiam de-
biíori della be l lezzao Come ei la chiama 5 
della camagione átlle. porcellané ^ laqualecosl 
non é daí calor del fuoco abbrunita ¿ 

Súbito che gil afiucci fono piení , un ope-
rajo l i fcliiera nella cavita della fornace, foí-' 
marid'olí in cataíle o coíonrie j delle quali 
quelle nel mezzo fono almeno fette piedi al
te . Le due nicchie al fondo d1 ogni coíónna 
fi lafciano vüote ; perché eífendo in parte 
affbndate neU'arena ,11 fuoco há meno d'ef-
fetto fopra d' eífe; e peí V ifteífa ragiotíe y 
1' eñrema ín alto pur fi lafcia vuota I i ^ 
q.uefta maniera tutta ía cavila del forno é 

0 o © t í ies i -
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tiempiuta ¿i colonne , eccetto che quelíft 
parte la quale é appuntino fotto la grande 
apertura. 

Nello fchimre gli artucci, s; oííerva fera-
pre di mettere le catarte delle porcellane piü 
fine e piü be lie nel centro \ le piü grolío-
lane nel fondo; e quelle che han no il colo
re al to, e coftanodi eguali parti di petunfé, 
e di kaulm, e nelle quali i l pcggior olio s'é 
adoprato , alia bocea . 

Quefie eatafle fono tutte eollocate vi cine 
Y una a 11' altra , e vengon légate aí íkme , 
fulla cima , nel fondo , e nel mezzo , coa 
pezzi di térra j in cosí íatto medo , che la 
lamina poíTa avere un libero paííaggio fra 
effe ed infinuarfi egualraente per tuíte le 
parti : nel che ña una gran parte della pe-
m i a delToperajo , e donde la perfezione del
ta porccllana- gran fatto dipende r Un ' altra 
cofa da olíervarfi é , che un forno non li de-
ve mai tu t t ' i n un tempo difporre e riera pie-
re con nueve caífette o aftucci j ma la me-
ía d' eífe un tratto e una meta i ' altro : le 
veechie ne' fondi e nelle cime delle cataíle 
o colonne,, e le nuove nel mezzo. Per veri-
la farebbe meglio che tutte fi cuoceffero in 
«n forno a parte,, avanti che fuísero ridotte 
alia perfezione ed airufo di^or í re / /^?^come 
i , facea anticamente., 11 noílro Autore offeE-
va ehe gli aílucci o Le nicchie^ vengon poc-
lati beli ' in pronto e preparati da un grande 
villaggio ful fiurae,. una lega diftanteda Kingr 
íeching,. AvantL che abbia.no foílenuto 11 fuo-
co elle no fono gialle ^ e di poiapparitconoidi 
an roífo feuro... 

Quando i l forno e pieno r maraño la por
ta 5 lafciando folaraente una piceiola aper
tura pee git tarvi entro alcuni pkeoíií pezxt 
ái: legno lunghi u« piede,. ma fottilr , pee 
ma^itenere e, avvivare, i l fuoc©^ Eg]i í* fcaL-
da allora per gradi. j . lo fpazio. di un giorno> 
«• d i una- notfce ; dopo di che due uoiuini', che-
íi danna il cambio-,> continúanos a gitíarvii 
del legno íenza alcuza interruzione • Pee fa,-
pere quando \z pouellana- é cotia; abbaílaa-
za ,. aprono. uno> de' minori; buehi del forno r 
m con un- paja d i moríe o- tanaglk levan-via. 
üi coperehiQ'di una delle cataftc o. colonne .. 
Se ü fuoco appar vivace e chiaro y. e le ca-
íaííe egualmente infraramats y e fopra tu t ío 
fe i colori delle porcellane difeoperte r vibra-

un» bel luñro 'r la cottura. i íufficiente $ 
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difcontinuano i l fuoco, e ferrano qael che 
flava della porta della fornace . 

Se il forno é folamente pleno di piccolg 
porcellane , le cavan fuori dodiei o quindici 
ore dopo che i l fuoco é eñinto : fe é pieno 
delle piü grandi, differifeono ad aprirlo per 
due o tre giorni . I n cib la pratica moderna 
diíferifce dall' antica ; poiché un tempo 
non fi foleva aprire fe non a capo di dieei 
giorni per l i pezzi grandi r e di einqueperlí 
piccoli . 

Una cofa aífai forprendente , e quafi it> 
conctpibile , oííerva i l P. d'Entrecolles,, fi é ,. 
che non fi trovan© raai eeneri ful focolare,-
o piano del forno , per quanta moltitudine di-
kgna fiefi coníumata. Egli- aggiugne un'al-
tra cofa y che appreflo Im pafsa per egual
raente ílrana , ed é che gli operaj impiega-
ti alie fornaci , fpengcnola lorofete, con be-
re di continuo té caldo, con del falc di fe i ci
to in eíso , 

I Chine fi fanno un^aítra.fpezie ¿\porcello 
np) ch' eglino dipingono e cucinano due vol-
te j e per queíta feconda eortura hanno una-
fpezie di pkcioli forni appoña , Quando fo
no aífai piccioli, fanfi di ferro; altrimcmi,. 
di una fpezie di mattoni un pollice groíTi , 
un piede alti , e mezzo' piede l a r g h r f a í t i 
dell'iíleífa térra che le nicchie , o gH aíluc-
ei delle porcellane ~ 11 piü grande di queñi 
forni non eccede cinque piedi i» altezza, c 
tre nel diámetro \ ed eííendo fatti a guiía 
alveari ,, i raattoni fono arcati un poso r peí1 
formare meglio la. curvita>• lí íuolo o foco-
lace é di cerra mezzo piede alto , formato di 
d;ue o t-re ordini di mattom; e su quefta hz* 
fe i l forano é í a b b r i c a t o A t t o r n o del for.noy 
in diftanza di cir.ca mezyo piede r h alzato1 
un involucro' di ordinarj. mattoni,, congiunta 
al forno fteífo, per mezzo di un- arco di itt-
Ka ,, che. lega e ferve a fortificaílo Sogüono 
fabbricare quauro o-cinque di quefli forni 
ad eguali di.(ia.nze F uno dall'altro - Nel fon-
do- dell' involucro v i fono^ de' fori per dar 
arija? al fuoco quand'é accefo ^ fulla, fommita. 
v ' é un apertura,, che cuoprefi con un pezzQ" 
della terr.acotta ,, quando.le|>orc.f//^Mg fono dir 
íipofle nel forno,. 

Le porcellane qul non fono- inchiuíe 
cafsette ,. od aílucci come rregll ordinar.i 
forni y ü forno iftefso fervendo a tal uopo * 
% fendo cosí puntualmente chiufo, chepom 



riccvono al ira impreffione dal fuoco , fe 
non fe quella de! calore del carbone difpoílo 
nel foco!are , a! fondo del forno, egualmeníe 
che in cima della volta, e nell'intervallo tra 
il forno, e r involucro, od i l muro di pietra 
cottachegli é interno . 

A preparare le porcellane per una feconda 
cottura, debbon elíe avere avuta la loro ver-
nice nella maniera ordinaria, ed effere paf-
fate per ü forno grande * I n quefto flato fi di-
pingono con varj colorí , dopo di che , fen-
Z2 dar loro alcuna nuova vernice , elleno fo
no íchierate a colonne , o catarte nel picciolo 
forno; metiendo le piccole fopra le piu grandi , 
in forma di piramidi » 

Quefta feconda cottura é alie volíe deíli-
nata a meglio confervare i l luítro de' colorí , 
e nello ñeífo tempo a dar loro una fpezie di 
rilievo . Ma piü comunemente , i l fuo fco
po fí é nafeondere i luoghi difettofi , eo-
prendoli di eoíori: tuttavolta í'artifizio fá
cilmente fi fcuoprc , con palíarvi la mano 
íopra . 

Quando Fartefíce giudica che la fuá por-
cdiana fia abbaftanza coíta , ei leva via i l 
pe72o che cuopre V apertura j e fe i lavori 
a p paje no síavilianti , ed i colorí luminofi , ei 
leva í! carbone ; e dacche i l forno é freddo, ne 
íoglie anco la porcellana. 

Per bella che fia la poreellana mo&zmz, ií 
gufío per 1'antichita , che regna nella Chi
na, egualmente che in Europa, da all 'anrr-
ca porcellana un pregio moho fuperiore a 
quello della moderna : Deefí confeffare , che I ' 
antica pare piu bella e piu fina quanto alia 
materia , piu perfetta quanto alia cottura , 
e dí una tinta piu grata si quanto al bian-
co del fondo r come agli altri colorí ; puré 
egli é certo, ehe i piu abilí e perfpicaci vi íí 
poffono ingannare : e ci fon de5 lavora&Di'i 
ehe nejá fann' altro meftiere che contrafare 
I antica pwcdlana r chiamata. kutong , nella 
snoderna .• 

La materia di queííe faife kutong é una 
tesra gialliecia, che trovafi vi ciño aKingte-
^bM^. v i é niense di particolare nel-
^ Priffía-; parfe deli' operazione , fe non , 
«ne elleno fi fan piu groííe,-e fi vernicia*-
no con un olio e#r-afío dalla pietra gialla, 
«mro coir olio ordinario r che da- loro una 
ípezie di e©ioSl.{Q ¿i verdemare . Quando é1 
cavata dal forno, ? k gittano i n un brodo 
IP-ffo, fatto di ca.pponí , W> la- fap 
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bollíre una feconda volta ; pofeia la íeppeí-
lifcono ne' piü fporchi fon di , che poffono 
trovare , per un mefe , o fei fettimane , c 
p i u , fecondo che voglion darle maggiorap-
parenza di antichit-a. Oltre la loro groííezza 
ed i l loro colore , quefti falíi anrichi raíTo-
migliano ai veri in queüo , che non t i -
luonano quando fon colpiti , e ne anche 
danno i l menomo z ufo lio quando fi tengono 
all'orecchia. 

Non olíante la vafta quantith di porcellane 
fatte in quafi tutte le Provincie de IT Impero 
della China, feguitano tuttavia ad effer ca-
re \ benché non tanto quanto una volta . 
Gl i Annali Chinefi riferifeono che in alcuni 
tempi Una fempüce urna coílb nonanta o 
cento feudi ful luogo natío . Cib che prin
cipalmente cagiona lo ñraordinario prezzo 
di queda merce, fopra íuíto in Europa, é? 
oltre i gran guadagni de1 mercan ti Europei , 
e de'loro Agenti nella China , che di raro 
fue cede che un forno venga a bene alT i n -
í u t t o ; ma moito fpeíío riefee maliír imo, cosi 
che all' aprirlo , in luego di belle porcellane, 
trovafi una maña dura ed informe , in cui 
fon Gonvertiti ed i pezzi della porcellana f 
ed i loro aítucci , o per V ecceíTo del calo
re , o per alcune cattive qualita nella 
materia 

Un'altra ragione del earo prezzo della buo-
na porcellana fi é ,• che gl' ingredienti de' 
quali é fatta f ed i l legno ond' ella fi cuo-
ce, diventano fempre piü rar i . Si pub ag> 
giugnere una terza ragione dell' ecceff.vo 
prezzo ira gii Europei; ed é queña , chela 
maggior parte di quelle che mandanfiin Eu
ropa fono fórmate su modelli nuovi , pejf 
lo piü raolto capriecioS e difficili a riufcir-' 
v i ; le quali non oftante, per minimi difet-
t i fon nmeffe nelle maní del fabbricatore 5 
e non potendo egli farne la vendita fra i 
Ginefi , per non eíTere ful loro gufto , n é 
al loro ufo , é Goftretto di carieare la pe*" 
cellana eh' egli fpaccia di un prezzo piuí 
alto y pe* pagarfi di quelle che fon- r i ^ 
fiutate.-

I Francefí fiannó fin' gia da quindiei m* 
n i a oggi- ten tato d5 imitare la porcellana * 
í primi faggi , fatt i- in Roano dieetí chef 
abbiano riufclto' tollerabilmente bene; e M . ; 
Savarl dice,-. che fi é in oggi arrivato a tal 
grado nelle fabbriche e manifattuíe a Pafst 
© a St, Chu f cíie alie gweelhne Franceíi 
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non manca altro per renderle cT eguaí pré-
gio alie Chinefi , fe non cT effere trafporta-
te da un paefe lontano cinquc o fe i mila 
leghe . I n fattt , per la finez/a delia grani-
n i tura delía materia , per la bellezza ed i l 
íornio de' vafi, per 1' efattezza del difegno , 
e per i l luftro de'colori » almeno de 'c i le í l r i , 
le Franceíi non fono gran fatío ínferiori al
ie Chinefi » — Ma i l loro grande difetto é 
i l bianco del fondo, che d'ordinarío é nuvolofo 
c fofco, e fácilmente íi diflingue dal puro e 
lucido bianco áeWa porceliana Chincfe • 

Ma fembra che t Saffoni abbiano- fuperats 
i FranccG : V i é una manifattura a MifTen, 
Cap i ta le deí'a Mi fn ia , ove , per alfer/ione 
¿el Barón di Poilniíz, e d' a l t r i , fi. fan delie 
porcellane dipinte , verniciate e cotíe con 
tal perfezione, che fono e piu belle , e piu 
carc ,. che quelle della Ch in»* L ' invenzione 
é dovuta ad un Alchimifta , i l quale eífendo 
fequeíh-ato nel Caílelb ' d iKon ig ík in ,, da! di-
fontoRe di Polonia, fer un fofpetto ch'egü 
poffedeííe i l feertto^ della Pietra Filófoíale , 
«Bbe tanto d' agio e di tempo-, che bafío 
non gia in vero per far dell' oro , ma per 
inventare una valen a , che a cagione del 
grand'efito y arricchifee coníiderabilnaente i l 
paefe „ 

PORCEEEANA dinota- anco una fpezie di" 
niechio di mare bianco r irqual trovafi infiera 
colle fpugne , e corre ir? diverfe parti deirAfia, 
dell5 Africa y e dell' America , come una mo
fle ta .. Vedi CON ra.. 

Gl i Autori fono fin ora- ñat i d' opinione r 
che qusíli nicchi foffero la materia , di cui 
la porcellana •> o la vaferia della China é fat-
ta tí che é un abbaglio . Eglino fono di 
qualche ufo nefla' Medicina- 5 e vengono 
preferitti in frammensi y come perleo. V c d i 
PEREA . 

PORFIDO r PORPHYRITES r nelía Storia 
Na tu rale , &c, una fpezie preeiofa di pie
t ra , o marmoj di un coloreroíTo bruniccio r 
frequensemente interfperfa di macchie bian-
che j anticamente portata dalí' Egitto, e che 
fupera tuíte F akrepietre neliadurezza.- Vedi/ 
MARMO. 

V i fono tre famofe colonne> od ©beíiíchi 
di pórfido in Egitto j una vicino1 al Cairo , e 
Taltre due in Aleífandria I Franchi le chia-
irsano aguglit , gl ' Inglefi Cleopatrar need-
ies , o fia , ¿íghi di Chopatra . Vedi OBE
LISCO, 
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E' difficlle concepire donde fieno ílati por--

tati ; imperocché i l Doítor Huntingdon ci 
afficura che non vi é cava , o montagna di 
tal pietra in tutte le parti inferiori deli'Egit-
to ; fin dove i l N i l o inonda , eííendo turto 
terreno, o fuolo perfeíto j V<.̂  Vlaggi di Ray t 
T o m . 2. 

U arte di tagüare i l pórfido , praticata 
dagli antichí , é perduta . In faíti , é diffio 
cile concepire quale fpezie d"' ilirumenti fia 
flata ufa ta per fazionare e ridurre coteíle 
gran di colonne , cd al tre opere di pórfido' 
che trovanfi i n alcuni cdifiz; antichi m 
Pvoraa. 

Uno de'pezzi i piu confiderabili , che ora 
re fian interi , é una tomba di Coílanza , 
figliuola dell' Imperador Coftantino , neüg 
Chieía di Santa Agnefe fuori delle mura ; 
ordinariamente chiamata la tomba di Bacco v 
a cagione d i di'verft fanciulli' i vi1 rapprefen-
tati , che fcherzano' tra le foglie di vite ,-
Aggiugni a quefta TApol lo , e i büflr dr do-
dici íraperaton , tu t t i di pórfido y n<á palazzo 
delle Tuilerie a Parigi, 

Alcuni' de'pezzi antichi s pare che fieno 
fiati lavorati> col- fcarpello, altri collafegay-
altri con ruóte y ed altri macinati grado a 
grado con lo fmerigüov N o n oñante gli ftru-
mentr ed ordigni moderni; appeoa giungono 
a toccare o sfiorare i l pórfido ; o gü anti
chi adunque, ebbero i l fecreto di temprare 
F acGiajo roeglio di- noi' o", come alcuni 
inclinano a pe tifa re , eglino ebbero V arte 
di ammollire i l pórfido y abbencbé fia piu 
probabile che i l tempo e raria aBVfenO' con-
tribuito ad accrefeere la fuá durezza . 

I l Signor Addifon dice y d' aver veduto U»! 
arteice in; Koistó , impiegato nel tagüare il 
pórfido ma che i l fuo lavoro progrediva lenta
mente , e quafi infenfibilmente c 

Tu t to i l método che gl' Italiani feultori 
ufano per lavorare i pezzi dell' antiche co
lonne di pórfido che ancor reftano , ( impe
rocché le cave á i pórfido íoao da; lungo tem-' 
po perdute ) fi é con una lega di otto-
ne fenza denti . Con quefía f t con lo" 
ímeriglio e 1' acqua fregano' e mangiano 
la pietra 5 con una pazienza 

infinita Vedi 
SMERIGtlOo 

Püre raolte eccellenti: perfone Hanno fíu-
diaro di; rintraceiare , e ravvivare l ^rtz 
anticaj fopra t u t t i , León Battifta Alberti r 
i l quale cercando la neceífaria tempera ? 
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¿ice , d'aver tróvala per la migiior di tut-
t t i l fangue della capra : pur anche quetia 
P\Í valfe poco j imperocché nel lavorare 
con fcarpelli temperati per queíio mczzo , 
fcintille di fuoco venivano con piud'abbon-
danza , di quel che fi ílaccaííero pezzi di 
pietra. Con quefto m c i i o , gli Sculton riu-
fcirono a fare una forma piatta , od ovale; 
nía non potcrono mai arrivarea far una figura . 
Vedi TEMPERA. 

£! vei;o, xhe .nel 1555 , Cofmo de' Medi
éis dicefi aver diítillata un' acqua da certe 
erbe , colla quale i l íuo fcultore Fraiiccíco 
Xadda diede ai íuoi iftrumen.ti una si rna-

javigliofa durezza e í e m p e r a , che eíegul al-
cune ,beir opere ,con effi ; in particolare la 
tefta d<;l Salvadore in mezzo rilievo , la tefta 
. d i C o í m o , e della Ducheíla íua moghe. Fi-
.no i capeili e la barba, quantunque si dif* 
;íici.li, in queñ'opere fono ben condotti ; e di 
tale fatta non vi ha niente di meglio in tutte 
Topere degli andchi: ma pare che i l fecreto fia 
morto con l u í . 

I Fran.cefi .hanuo ultlmarriente -tróvate un 
zhw modo di tagliare i l pórfido , óoé con 
una fega di ferro fenza denti , e con della 
grez, ch 'é una fpezie di felce , o pietra pol-
verizzata, e con acqua. Gl i Autori di queíT 
invenzione pretendono che potrian formare 
íu t to t i contorno di una.colonna, feaveífero 
materia su cui lavorare. 

P O R F I R I A N O M e r o , PORPHYRIANA 
Arbor. Vedi ARBOR . 

P O R F I R I A N I , Porphyriani, un nome da
to agli A r i a n i , nel I V . Secólo, per auíorita di 
Coft.antino . Vedi ARIANI . 

=Coteílo Principe , pubblicando un editto 
con t roAr io , ed i fuoi fer i t t i , dichiara, che 
ficcome Ario aveva imitato Porfirio nel com-
porre libri contro la Religione , egli merita 
d'effere notato della fuá infamia ; e che fle
cóme Porfirio é diventato i'obbrobrio della 
pofterita, ed i fuoi feritti fono foppreííi; cosí 
cgli vuole , che Ario ed i fuor feguaci fien chia-
mati Porfiriani, &c . 

La proprieta del nome pare che confifta 
ln quefto : che gli Ariani tentarono di r i -
^ettere in piedi 1' idolatría : imperciocché 
nel diré che il Figliuolo , cui eglino chia-
niano un Dio generato ̂  é una creatura, han-
no meífa una creatura nel rango di D i o ; e 
lelamente differifeono da'Gentili in cib, che 
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A r i o diedela qualitadi Dio a una creatura , ed 
eglino a molte. 

PORFIROGENITO , ForphyrcgcmtUT , 
reí! ' antichita, un'appellazione data ai figliuo-
l i degl' imperadori d' Oriente : la qua'; fi-
gnifica l ' i f tef ib, che nato nella porpora. Vedi 
PORPORA. 

Cedreno vuole che la parola fignifichi , 
nato 4iel palazzo di porpora T o nel palazzo 
d i pórfido) un palazzo cosí chiamato in Co-
flantinopoli ; nel quale le Imperatrici ufa-
vano di dormiré . A l t r i lo derivano dalPufo 
d1 avvolgere nella porpora grimperial i fan» 
c i u l l i , appena nati ; altri dalla camera ove 
nafcevano, la quale era tapezzata di porpora . 

PORIMA.* , nella Geometría , un teore
ma, od una propofizione, cosí fácilmente d i -
moürata , che é quaíi evidente per fefteífa. 
Vedi ASSIOMA . 

* La parola e formata dal Greco <7ropi[¿o<, • 
pervio , una cofa favile a penetrarfi o ca~ 
pir f t , e che apre la flrada ad altra piit 
difficik. 

Tale e. gr. é queda , che una corda é total
mente dentro i l circolo. 

l \ porima é oppoflo aW aporima , che di
nota una propofizione cosí diíficile , che é 
quafi impoíTibil'; dimoftrarla . •— D i quefta 
fatta é in oggi la quadratura del circolo , e lo 
fu un tempo i l quadrare un' afiegnata porzio-
ne delle lune d' Ippocrate . Vedi APO-
R I M A * 

I I porima coincide quafi col lemma, ocol l ' 
aífunzione. Vedi LEMMA. 

P O R I S M A * , nella Matemát ica , un teo
rema genérale , od un canone , dedotto da 
un locus geométr ico, e che ferve per la fo-
luzione d'altn generali e difficili problemi . 
Vedi TEOREMA, e LOCUS. 

* Precio deriva la vece dal Greco wopi^o), 
io fiabiUfco e ccncktudo da qualche co
f a gia finita e dimojirata e per ció de
finí j ce i l ponfma , un teorema cavato 
occafionalmcnte da qualche al tro teorema 
gia dimofirato. — Nel qualjenfo, coin
cide eon quello che altramcntc chiamafi 
corollario. 

PORISTICO Método ; nelle Matema-
tiche , é quello che determina , quando , 
per quai mezzo , ed in quante diíferenti 
maniere un problema íi fciolga . Vedi PRO
BLEMA, eRlSOLUZIONE . 
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PORO * 5 un piccolo interftizio tra le 

particelle di materia che coftituifcono i cor-
p i ; o vuoto, o pieno di qualche mezzo i n -
fcnfibile. VediCoRPO, e MATERIA. 

* La parola poro e forrnata dal Greco iro-
pos , apertura, o dutto , per i l quale una 
cofa paffa, 

La condenfazione, e la rarefazione, non 
íi fanno, che col chiuderfi e coll'aprirfi de' 
pori . Vedi RAREFAZIONE , e CONDENSA-
ZIONE. 

La trafparenza de' corpi fi fuppone comu-
rcmente nafcere dall'efifere i loro pori diret-
lamcnte oppofíi gli uni agli a l t r i . Vedi TRA
FPARENZA . 

La materia delT infenfibile írafpirazione fr 
trafmctte od efee per l i pori della cute. Vedi 
TRASPIÉ AZIONE-

I I Cav. Ifacco Neuton moí l ra , che i cor-
p i fono molto piü rari e porofi , di quel 
che ordinariamente íi crede : Pacqua, .e. gr. 
c 19 volte piü leggiera, e confeguentemen-
te piü rara, che Toro ; e Toro íleíso é co
sí raro, che molto prontamente, e íenza la 
menoma oppofizione , traimette gli effluvj 
magneíici ? ed ammette con facilita l'argen-
ío vivo ne' íuoi pori , e fi lafeia pervadere 
dall' acqua : imperocche una sfera concava 
d 'o ro , quañd' é plena d'acqua, e chiufa e 
íaldata al premerfi con forza grande , la
i d a fchizzar fuori 1' acqua , che fermafi 
lutt' 'attorno della fuá efierna fuperfizie , in 
una moltitudine di piccole •gocce, come ru-
giada, fenza che Toro íi ícrepoli o íi rom
pa . Dai che fi pub conchiudere , che l 'oro 
ha piü pori che parti foiide je per confeguenza , 
che 1' acqua ha piü di quaranta volíe piü pori 
che parti . Vedi ORO . 

La calamita trafmeíte ie fue virtü fenza 
alcuna diminuzione od aiteiazione , per tut-
t i i corpi freddi che non fono magnetici ; 
come Toro , l'argento, i lbronzo, i l vetro , 
I 'acqua, &c. Vedi CALAMITA. 

I raggi della luce, o fien corpi attualmen-
te vegnenti a noi dai Solé , o fien meramen
te moti ed imprefíioni fatte ful mezzo , íi 
jnovono in linee rette, e fono appena mai , 
fe non fe per un raro cafo , indietro riflet-
lut í nell'ifleffa linea retta, dopod'avere ur-
tato fugli oggetti 5 e puré vediamo , che la 
luce é trafmefía fin a grandi diñanze per mez-
7,0 acorpipellucidi, e cib in linee rette. Vedi 
KAGGIOS &.C. 
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Ora come i corpi abbian pori fufficienti 
perquefíi effetti , egü é forfe difficile a con-
cepire , ma non impoffibüe : imperocclié 
Neuton medefimo fa vedere, che i colorí di 
tut t i i corpi nafeono dalle loro particelle 
della tale deierminata mole o magnitudine. 
Laonde , fe coneepiamo , coteñe particelle 
eífere cosí difpofte , che vi fia tanto di po 
rofita, quanío di materia, ed in fimil guifa 
coíefie particelle eífere componed'altre mol-
to minori , nelle quali fievi interfperfo al-
írettanío di vacuita o di fpazio , quanto 
monta la quantita di materia; e si via via, 
finché venghiamo a particelle folide fenza 
por i : allor, per efempio, fe in qualche cor-
po vi faranno tre di que-fie molí di particel
le , c che 1'ultime fien delle folide o mini-
me, un tal corpo ave ra fette volte altrettan-
to di vacuita , che di materia ; fe vi faran 
quattro tali gradi, e í' ultime fien minime e 
folide , coteílo corpo avera quindici volte 
altrettanto di porofita , che di folidita ; fe 
cinque tai gradi , egü avera 31 volta altret
tanto di fpazio che di folidita: e fe fei gradi, 
allora egli avera fefsanta tre volte piü d i vacui
ta , che di folida materia . 

E forfe nella ñupenda conformazione e 
fabbrica de'corpi naturali, v i pofsonoefserc 
altre proporzioni di fpazio colla materia , a 
noi totalmente ignote; donde egli é poíTibile, 
che v i fien ancor maggiori quantitadi di vacuo 
interfperfo. Vedi VACUO. 

PORI , nell' Anatomia , fono certi fpazj 
permeahili , tra le parti della pelle j per U 
quai noi fudiamo, o írafpiriamo, &c. Vedi 
Tav.Anat . ( m y o l . ) fig. 8. l i t t . á d ^ fig. 9. 
l i t t . aa t c. Vedi puré CUTE , e TRASPI-
EAZIONE . 

I pori fono ofservabiliíFimi piü che altro-
ve nelle mani e ne'piedi. Guardando la pal
ma della mano con un mediocre vetro, do-
po d' averia ben lavara , v i percepiamo in-
nuraerabili piccoli colmi o rialti d' egual 
grofsezza e difianza, che corren paralleiigli 
uni agli altri ; fpezialmente fulle fommita e 
fulle giunture delle dita &c. dove fon rego-
larmente difpoíH in triangoli sferici , e in 
elliffi . 

Su quefii colmi ñanno i por i , infileegua-
1¡ , groffi abbafianza , onde pub vederli un 
buon occhio nudo;"ma con un vetro, ogni 
poro appar íimile ad una picciola fontana ; 
ed i l fudore v i fi pub vedere , cbiaro com£ 
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l'acqua di una rupe ; e fempre che afciuga, 
o fí rooncla, eglifivede fprizzarne di nuovo. 
VediSuDORE. 

I pori focio fíati áalla natura diípoíh su 
í detti colmi o collicelli , non ne' fokhi 
fra tiTi; acciocché fofsero incno íoggetíi ad 
€{ser dalla compreffione in ta ía t i : per jaftef-
fa ratone i pori delle man i e de'piedi fono 
piu grandi cheglialtri i cotefte partí cfBendo 
piu adoprate e premute che l'altre : e di qua 
cure fi e, 'Che nell'altre partí non vi fono i 
colmi5 od i collicelli . 

Queíli p*ri fono uno sbocco idóneo e co-
jnodiíTimo delle piu nocive par ti del fan-
gue, che per lo continuo ufo delle mani e 
Je'piedi, vi vengono in gran copia pórtate.: 
donde, nelle pcrfone ipocondriache, ed ifteri-
che, fuol eíferví un continuo bruciore nelle 
pal me , e -nelle piante . 

Nel l ' otturamento o n^lla coftmione .de' 
pori della pcüe , fi fuppone comunemente che 
•confifta quel morbo che popolarmente chiama-
fi infreddamento , oraffreddorej quanrunque il 
Dottor Keill foftenga un'opinione affatto con
traria , in una Diíscrtazione che é nel fine d.el-
Ja fuá Medicina Stática Bñtanníca . Vedi RAF-
FRLDDORE. 

Nelle Tranfazioni Filofofíche , abbiamo 
un efempio di un Studente vicino a Ltyden , 
molto dato al!' adronomia , i l quale con fu
man do molte notti a contemplare le ftelle , 
-ebbe, per V umido e per i l freddo notíurno 
cosí oürutt i i pori della fuá pelle, che poco 
o nulla efalava da! fuo corpo ; lo che argo-
mentar fi potea, dali' eíTere la fuá camicia, 
che portata avea per cinque o fei íe i t imaue, 
cosí blanca come fe non V aveííe portata 
che un giorno. In qucfto fratíempo , gli fi 
raccolíe fotto la pelle un acqua , da cui fu 
pofcia curato. 

VOKO Bilario. VediBiLARio , e PoRUS. 
PGRPORA , PURPURA , mpfvpu , un co

lor roífo , che s' avvicina a) violetto , che 
íingefi principalmente colla coceiniglia , 
o eolio fcarlatto in .grana . Vedi COLO-

vedi anco Rosso , SCARLATTO, COC-
CINIGLIA , &C. 

La porpora era molto ítimata appreífo gli 
antichi • fpezialmente la porpora di Tiro , 
che foftenea piü t in te , che 1'akre, ech'era 
quafi peculiare agí' Imperatori ed ai Re . 
•rure quefta porpora non eccedea nel pregio 
quelia che oggj ¿ in ufo i ie principali ra-
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gioni per le quali l'antica é ¡ta in difufo, 
fono, che 1'ultima é a minor prezzo epííi 
bella. 

La porpora antica tingevafi o davafi col 
fangue o fugo di un preciofo pefee marino 
teíiaceo tnrbinato , chiamato da' Greci ro/;-
^ ü / ) a , e da' Latini purpura; di cui abbiamo 
,del!e deferizioni in diverfi Auton , e delle 
conchiglie in moltiííimi Gabinetti de'Curiofi. 
Vedi T l N G E R E . 

Ne'mari dell 'Lidie Occidentali Spagnuo-
le vicino a N i coy a , trovafi un nicchio ma
r ino , che perfettainente raíTomiglia ali'anti-
ca purpura, ed é probabiliffimamenre rifteflb 
peíce : Gage dice , ch'egli d'ordinario vive 
íett 'anni \ ch'ei fi nafeonde un poco prima de' 
giorni canicolari,e continua a fparíre per io cor-
fo di 300 giorni . 

Si raccolgono quefii nicchi abbondante-
xnente nella primavera e fregandoli V un 
contro I 'a l t ro , danno una fpezie di faliva o 
di denfo albume , che raíTomiglia a cera 
molie : ma Ja tinta o i l color di porpora 
flaffi nella gola del pefee: e la parte pih fi
na e bella in. una picciola blanca vena; - ~ 
i l reflo del corpo non é di verun ufo . —-
Egli aggiugne che ie principalí ricchezze 
di Nicoya confiftono in queflo pefee . I l 
panno di Segovia tinto con eflb , vendefi 
venti feudi 1' alia ; e non altri fe ne fer-
vono , fuorché i gran Signori Spagnuoli , 
Oltre i pefci /w/wrd! Indiani , n'abbiam de-
gli altri piu vicini alie noílre regioni. Ne!-
le Tranfaz. Filo/of, y' é una deferizione di 
un pefee porpora feoperto nel 16S6. da M . 
Gugl. Colé fulie cofle della provincia di Somer-
fet , e di Galles Meridionale i dove trovafi in 
grande abbondanza. 

Oflerva M . Reaumur, che queílo pefee é 
una fpezie di buccinum , nomc dato dagli 
antichi a tutti i pefci, la cui conchiglia ha 
qualche fomiglianza con un corno da cac-
cia; ed appar daPl inio , che parte dell'an-
tica porpora prendeafi da quefia fpezie di pe
fee teftaceo ; cosí che queíta fi puo ílimare 
una ricupera di quel che é ílato fuppoÜo per-
duto affatto. 

I l método di ottenerne i l colore , viene 
deferitto dail' Autore cosí : Rompendofi la 
conchiglia, che. é molto dura, (eolia bocea 
del pefee verfo a i r i n g i u , di maniera che non 
fi íchiacci i l corpo) cd i pezzi rott i eífendo 
leva t i via , v i apparc una vena bianca t 
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che corre trasverfalmente in un plccolo foko 
0 fcrepolo vicino alia teña del pefce. 

In puerta vena é alloggiata la materia 
della/7or^om; un poco della quale íneffosu 
della tela , appar ¿a bella prima di un color 
leggiero verde.; e fe T efponete al Solé , fu-
bito fi cambia in nn verde carico, ed in po-
chi minuti in turcbino; da poi diventa in 
breve di un roflb porporino ^ ed a capo di un1 
altraora di un roflb di/?orpom carico . 

E qui termina l ' azione del Solé; raa col 
lavarlo in acqua caldiífima, e Tapone, e fec-
candolo , i l colore matura , e paíía in un 
belliffimo chermesi , che regge alia, lava-
tura mírabilmeníe fenza bifogno d'alcuno ÍH-
ptico. Vedi CHERMESI4, 

Egli oíferva che i l pefce k buon cibo ; 
cd aggiugne che ve ,ne fono diverfe fpe-
zie , differenti nella mole e nella conchi-
glia , êd anche nel color del liquore che 
tinge , — Se ne írovano alcuni íu l leCoüe 
del Poetu. 

M . Rcaumur ha fcoperta un* altra difíe-
Tentiffima fpe7Íe di porpora . — EU' é pro-
dotta in granelli pvali lunghi il quarto di un 
pollice , e circa un pollice groffi , pieni di 
u n liquore bianco che s' avvicina al giallo; 
1 quai coprono certe pietre o arene , in
terno alie ,quali fuole adunarri i l buccinum 
fopramentovato del Poetü . •— Dalli efperi-
menti che Jia fatti .queñ' Autore, appar che 
queñi grani non fono né i ' ova del bucci
n u m , né le femenze di alcuna planta mari
n a , lié .d'altre piante, ma Tova di qualche 
ñltro ignoto pefce. 

Queíti grani fe fi fchiacciano fopra una 
tela blanca, da prima tingono fol d ig ia l lo , 
€ infenfibilmente; ma a capo di tre o quat-
tro minuti dann' un bel roífo di porpora , 
purché la tela fia efpofla ali ' aria aperta ; 
ámperocché 1' aria di una üanza , eziandio 
fe le fineftre fon aperte, non fa l ' efFetto t — 
Queño colore ímarrifee un poco colle lava-
gioni replícate. 

M . Reaumur conchiude da alcune efpe-
íienze ch'egli ha fatte , che TeíFeíto dell' 
aria ful liquore non coníiñe uel levarne ai-
cune particelle, né nel dargliene di nuove, 
ma folo nell'agitarlo ch'ella fa, e nel cam
biare la difpofizione delle partí che lo coni-
pongono. ~ - Aggiugne , che il liquore del 
buccinum, e quello de'grani o femi , fem-
brano eífere quafi deil' iííeíTa natura j eccet-
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foche , 1' ultimo é piíi acquofo , e fcltati-
to falino j laddove i ' altro é caldo , 
pungente. 

L ' Jíble Caribbi hanno parimenti i) ]0r 
pefce por pera. •— Egli é chiamato 
ed é della mole .deir^ñremita di un dito , J 
raífomiglia .alie noñre lumache di mare 5 |A 
fuá conchiglia é di un azzurro bruniccio 
la fuá carne ;bianca , i fuoi intefljni di yn 
viviñimo IÜÍTO, i l cui colore appar per mez-
zo al corpo ; ed é quefto , che tinge la 
fchiuma, ch'ei gitta quand'é prefo , e che 
,é da prima di un lume violeíto , che piega 
ful tu rebino. 

Per tirar queíli pefci a daré maggior 
quantita á'i fchiuma , fi mettono fopra un 
piatto, fi fcuotono e sbaítono , i ' an cen
tro f a l t ro ; e si i l piatto fí cuopre íoflo della 
fchiuma , la quale ricevuta fopra un pan
no lino , diventa porpora fecondo ,che fi 
íecca. 

I I P, Labat oíferva che fe queíU é lave-
ja porpora di T i r o , i l fecreto di prepararla 
e fiífarla é perduro ; trovandofi che queño 
colore fi diífipa, e sfuma, a mifura che la tela 
t inta^iieífo fi bagna o lava . 

I l medeíimo Autore ci da la deferizionedi 
un altro color di porpora , .prodotto da una 
planta che erefee nelle Antille . I I fugo di 
queñ 'a lbero , quando fi taglia eretto ancor ful 
terreno, é di un roíío di fangue, e comunica 
l'ifleífo colore ai drappi'; quantunque , come 
i l predetto , perda molto nel.lavarfi . 

PORPORINA , o di Porpora, siellamedi
cina *, íebbreporporina , febrts purpurea , e una 
/pezie di febbre maligna, che fi diícuoprein 
eruzioni della pclle , come morficature di 
pulci , o come granelli di miglio , o come 
i l vajuolo ; ond' é alie volte chiamata feb-
jbre di macchie ^ o mil i are. Vedi FEBBRE, ^ 
M I L I ARE. 

L'eruzioni fono roífe , violacce , azzurre, 
livide , p nere ; e quando yengono in gran
de quantit^,, fiimafi un buon fegno. A l 
ie volte fi fpargono ad una grande ampiezza, 
come le riíipolc, fecondo la qualita delvelp-
no. Vedi PESTE. 

PORRACEO % nella Medicina , un ter
mine che s 'appüca alia hile , alie feci, &c' 
quando i l lor colore ¿ v e r d e , e s'avvicina a 
quello di un porro. Vedi BILE . 

* L a voce e famata dal Latino porrum , 
porro , 
* iPOR-
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I Q ^ R E T A N Í , ' unaSettá d' uomlni , fe-

éuací di Gilberto de la Porree , Vefcovo di 
loiftierS ) condannaío trel X I I . Secólo , per
ché ammettca una diíiinzione íiíka tra Dio' 
£d i fuoi atíributi j . ovvero' f come Marsha-

dice , per a ve ré fcntto troppo minuta-
rilente fulla materia della Tr ini ta : imperocché 
de fuoi verilentimenti non íiamo affatto be-
ne informati« 

Tuttavolta egli diede occafione a tai fo-
fpetti, col foftenere, che queíla propofizio-
né Deus efi bonitas 5 non é vera fe non fe 
r¡jótca a queíla, Deaí e/1 ¿o«^/. E vi fono 
glcm'í paíTí notati da San Bernardo, i l quale 
fia feritto caídamente centro di lui j ne 'quaü 
fembra c i i eg l i amraetta una diírinxione reale 
fra la natura di Dio,- ed i fuoi at t r ibut i . — I 
Ponetani Vengon melTi in oppolizionc ai Nomi-
nali. Vedi NOM 1 NALI . 

PORTA , nelT Archi te t turá , é un apertu
ra' írt un: muro , per dar ingreflb, ed ufeita, 
entro e fuori deli' edifizio, ó di qualche l'uo 
áppartameoto »• Vedi CASA > APERTURA $ 
• f e ' . " < " 

Ella debb* efsere una regola 1. Che le 
forte di una cafa íieno , quanto piü fi pub, 
e nel numero poche, e nelle raifure medio-
cr i : iroperoccBéí in forama s tuíte le aperíu-
tt fono debilitamenti 

2. Che non s'accoftino troppo da prefso-
agíi1 angolf de^muri;. cííendo un troppo aper-
fo foíeciímo ¡ndebolirc quella parte , che non 
pub non indebolire tutto i l r e ü o : preceíto^ 
ben ricordafo ed incúlcalo , ma raale pra-
ficato dagF ítaliani f m particolare á V i -
íiegia. ' / '\ '- _, , 

3. Che le porte i íe e poffibile, fien a di-
íítfura Tuna fopra i ' altra, acciocché i l vuo-
«o fia fopra ú vuoío' $ ed i l pieno fopra ii; 
pie no o-

4. Che ,- fe é poffibile,> 0eno oppofte l'uns 
all' akra ,- cosí che fi poífa vedere da un eflre-
tñú all' altro della caía ; i l che non folo fa 
gÉáfo' vedere , ma anche é cómodo \- peroc-
ché cib lomminiíba un mezz# di rinfreícare 
ía. cafe ixllaState, íaíciandovi; entrar Faria , 
« áv teñe tí lontano i l venfe nelFinverno 5 da; 
quaWque banda fpiri .• 

. ^gVi | un ornamento" infierne, ed una' 
ficufezza voít'are degli archí fopra le por
te ; perocché cib íe áilegenfcé in g,rat5! parte dat 
pefo che gU é fopra . 

Le proporzioni delle porte fi aggiuftano con 
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quelle d' un uomo : ncgli edlfizj pib grandí 
elleno^ debbon eflere fempre maggiori chene' 
piíi piccioli j ma in ni un cafo hann' a efle
re meno di 6 piedi alte, per poteramraette-
re un uomo di una giuíla ftatura , eretto ; 
e perŜ  che la larghezza di un uomo colle 
fue braccia poíle a largo., é a mí dipreflo 
fubdupía della fuaaltezza , l'apertura non deb-
be e fíe re mai meno di tre piedi „• 

Alcuni architetti ci danno queííe dimen-
fioni: ne'piccioli edifizj, la larghezza dcl'a' 
porta 4 piedi , o 4-f- ; negli edifizj mezza-
ni 5 5, 0 6 ; ne'grandi 7 , od 8 5 nelle ca-
mere de5 p r i m i , 3 | , o 3 f , oppur 4 ; de5 
fecondí, 4 , o 4 | -5 e de'terzi 5, o 5 ; nel
le Chiefe 7 , od 8 ; nelle porte maeftre e delle 
Citta , 9 , 10, 012 : da donde la loro altezza 
fácilmente fi determina •> eccetto che per le 
porte delle Gitta j- che dovrebbono efiíere alte 
folo -f della loro larghezza' 

E un'oiTervazione di Palladio , che la por
ta principale o' V ingrefíb di una cafa , non 
fi dee regolar mai con alcune eerte dimen-
fioni y ma cofnfpondere allá dignita della per-
íbna che ha da abitarla;' nulloílante , l ex
cederé piíi tollo nel pi^í ,> che nel meno , é 
un indizio di genero!;ta \ e fi pub feufare core 
qualcne nobiíe emblema , od ínferizióne co
me quelia del Coníe di! Bevilacqua fopra \z 
fuá gran porta a Verona, dové era ftata com-
meffa qualche difproporxione ^ Patct Janua $ 
Cor rnagii'. 

Scemgrafia á? una PORTA » Vedi i 'Articolo 
SGEÑOGRAFIA 

PORTE con architrave\< Vedi rArticolo ÁR" 
CHITRAVE o-

PORTA ( nell5 Inglefe Gate ) é anco u n í 
porta grande, che mena, oda 1' ingreíío i t i 
una C i t t a , in un caftelloy od altro confide-
rabile edifizia.-

Tebe,i in Egitío , fu anticameníe rinoma-
ta per 1'appelíazione , di cento porte . Fez , 
nell5 Africas ha 31 porte . In Roma antica v l 
fu una porta trionfale porta triumphalis B-
Vedi TRÍÍONFO . I n Roma moderna v' é la: 
porta del Giubileo $ che foíamente ft apre T 
anno del Grari Giubileo. Vedi GIUBILEO . 

Le porte igates^ di Lorrdra fono , molíe 
d i effe,- converlite i n prigioni ; come Lud-
gate i Newgate'? &C., , Le pib: piccole , o fia1 
bygates , fono chiamafe pojlernf .-

t & porte: per le q.uali- i ct íúéií . 6cc. hanno? 
a paffare ^ riori debbon eííer meno di fette piedi 
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larghe j né pih di dodici: l ' altez'za 1 f dclla 
larghezza. 

P O R T A , nell 'Anatomia, o-um^PORTA, 
é una confiderabiliffima vena , il cui ufo é 
di .recare 11 fangue da diverie partí , per un 
infinito numero di rami , ne'quali ell'é di-
vifa, al fegato , per tutta la di cui íoñanza 
ell'é lÜííeminata. - Vedi Tav.Anat. (Angcjol.) 
fig.4. l i t .a . (Splanch. ) fig.5.1it.i. Vedi anco 
VENA e FEGATO. 

La vena porta é íormata di due grandí ve
ne', della mefenterica, edella fplenica; che 
pur fono formare di diverfé .akre piu minute 
vene, provegnenti dallo ftoraaco, dagl'inte-
ftfhi, dalla milza , dali'epiploon , &c. Vedi 
MESENTERICO CSPLENICO. 

Gl i antichi le diedero i l nome di porta ,* 
credendo ch'ella recafle i l chilo , per i l fno 
ramo meíenterico , dagl'inteílini a! fegato^ 
riia alcuni de' raoderni le hanno trovato un 
altro ufo. •. 

F particolare e nolabüe nel l a vena porta , 
ehe, alia maniera delle arterie ,, íi fpicca da 
un tronco in rami ^ ed alia fine perdendofi in 
eapillari , mette Ü fangue nella cava , per 
mezzo di cui egli é immediaíe ricondotto al 
euore. Vedi CAVA. 

La porta é formata dal eoncorfo di diver
fé vene , che unendofi aíTieme , fann' uno 
de'piu confiderabiii íroncbi venofi del cor-
po , quanto alia fuá mole ; ab'benché, con-
tro airordirie o corfo delFaltre vene , 'non 
corre in un tronco per molto fpazio, m a , 
liccome dianzi offervammo, preíio .fi "diflrií: 
buifee y per via di ramificazioni , nel 
fegato. 

Queíla vena é volgarraeriíe divifa ih ra
mi fuori del fegato, e rami dentro i l f egato , 
ed un tronco intermedio: nía quefta divifione 
non é ben chiara ; i rami ^ come l i chiama-
no , fuori del fegato , eífendo. men propria-
mente rami , che radici; che dagli Anatomici 
han nícoíío de5 norni di ' l int i fe con do le partí 
dalle quaíi vengono 

Le vene che cofpirano o concorrono alia 
formazione di quedo tronco , . su le quali , 
corne gia deferitte a' !cr proprj luogh: , o 
da Jefcríverfi , nel Di/.iorario, nei qul poco 
fi diítbnderemo ? fono, daU'a placenta uteri
na , in un feto la vena umbilicale ; dalla 
vefeica felfea < le cyfticas gemellae; dalla fu-
perlor pgrte dello /íomaco , la pylerica, o 
|a gaftrka df]ííraj che va z\ |ronco ; la ga-
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ílrica major, e minor fíniflra, dallo ftoma, 
co (delle quali la major éforqaata dalla co
ronaria ventnculi) ; T epiplois fmiftra e po, 
fíica, dairomentum; i l v a s , o vafa brevía 
dallo í lomaco; lafplenica, dalla milza: tutte 
le quali íi unifeono per formare il finijho o 
fplenico ramo della porta. 

\ \ ramo dejiro , o mefentérico confia della' 
gaílrica , e dell' epiploica dextra , dallo (̂ Q, 
maco e dalT oonentum ; della duodena , dal 
duodenura edaljejunum; deirh^morrholdaiis 
interna , daU'iníeítínura re£luni, e dal colon • 
delle meíaraiche , dal mcíenterio. 

Col raezzo di queíti vafi , la porta riceve 
' i l fangúe dalla maggior pane delle vifeere 

dell'acidóme ; e, dopo'ja coalefcenzadefuoi 
rami , entra nel fegato in un tronco 5 mi-
medíate fottoia fuperfizie di elTo , avendo pri
ma foi mato una ípezic di feno , ella fi di
vide in due principali rami , e queiti di 
ruovo in cinque, che dilícminano ¡anuroe-
rabili ramificazioni per sutta la loflanza del 
fegato . 

I I vero ufo di quefla vena, fin ora igno
to , i l Dottor Keill penía d'averio feoper-
to : ed egíi é quefto : La büe , dic' egli , 
dovendoíi miíchiare col chilo y íecondo eh? 

' fg l i efeé e 'mette dallo fíomaco nel duode-
n.um , non potea cosí cómodamente fecer-
nerG dal fangue akrove , che dove é poíío 
i l fegato: che fe tut t i i rami dell'arteria ce-

; Iraca portaífero al fegato turto \\ fangue , 
donde il ficle fi dovea feparare; egli é evi^ 
dente, con {¡de raudo la viemanza del fegato. 

. al cuore , ' e F inteíliHo moto del fangue , chs 
una si vífeofa fecrezione come é i l hele , 
tjon farebbeli mai formata. Vedi FIELE. — 
La natuja percib é coftretta ad alterare il 
fuo coíiame^método di mandare i l fangue a 

• tutte le partidel corpo per mezzo deirarterie; 
ella qui forma una vena , per mezzo di cof 
llanda i l fangue dai rami delle arterie mefeti' 
terica eceliaca al fegato. 

Con queílo raezzo i l fangue é poítato 
attorno per longo trasto , avanti che arrivi 
al fegato ;, cosi che la fuá celerita eífendo 
diminuita , tutt i i corpufeoli ehe hanno da 
formare i l f í e le , poífono aver tempO' di at-
traeríi f un 1'altro , e d' unirfi avanti che 
vengano al loro vafo fecernente . Keill Anim. 
Secr. p . ^ó , &c. Vedi SECREZIONE . 

P O R T A B I L E , cofa facile da trafportarfi. 
Vedi GARRÍ AGQIO . 

I lí-
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I llbri in 12. fono prezzatl per efiere/jó»'-

MblU e ¿a metteríi fácilmente in faccoc-
j„ JL Quefta raacchína, diciarao é tanto 

Biigliore , per eífere/)(/r?^/7í. Le ármate por-
tanVeco de 'pont i , t i e 'mul in i , de' batteili , de' 
forni, dellefucine &c. portabili, 

Barómetro PORTABILK, é un barómetro cosí 
fattü, che fi pub portare da luogo aiuogoíen-
7a fccmpoifí. Vedi BARÓMETRO. 

Un Barómetro portabile era una cofa ftraor-
dinana poco tempo prima d'ora: al prefen-
te fe ne fan portabili di tutte le forti ; 
eíícndo cosí congegnati , che i ! mercurio fi 
puó tirar su ed av vitare afta tro ncí rdi remi-
ta figillata del tubo ^ col qual mezzo egli 
s'aíikura dal dondolare o penderé ve río una 
parte overfo Paltra » esi dal rifehio di rompe-
re i l tubo . D'un artinzio e iavoro per queft'ef-
fetto liara debitori 4 M . Patrick . 

PORTA-DIO , Pon-Dieu , appreffo i 
Franceíi, é un Prete della Parrocchia , a cui 
tocca di portare i l Viatico, od il Sacramento 
agí' infermi * • _ 

PORTA-FUOCO, un tubo di carta, cir-
ca dice i pollici lungo , pieno di una com-
pofizione di polvere , zolfo e íalnitro , cal-
cati moderatamente ; che íi adopera per dar 
fuoco a cannoni e mortaj in vece di meccia. 
VediMECCÍ A . 

PORTA-SPADA, ( PORT-GLAIVE ) un 
ordine di Ca»?alieri in Polonia , da'Latini chia-
mati Enfijeri. Vedi CA V ALIERE . 

Fu confermato da Papa Innoctnzo I I I . e 
da lui ne i i; reno i Cavalieri mandati in L i -
vonia a dikndere i predicaton deli' Evange
lio contro gr infedel i , nella prima Conver-
fione di que! paefe . Eííendo eglino troppo 
deboli per cffettuare queíP afFare , s'unirono 
co'Cavalieri Teutonici , o M a r i a n i , col!1 au-
torita del Papa; ed in vece ¿i Cavalieri dclla 
Spada , fu roño chiamati Cavalieri della Cre
ce. — Si íepararono di nuovo fotto Univo , 
loro Gran Mailro , nell'anno 1541. 

I Cavalieri Teutonici eífendo allora fpof-
íefsati della Pruffia , e'd i Porta-Spada efsen-
¿0 entrati nelle opinioni di Lutero , prefto 
»i bel nuovo dechinarono; imperocché nelT 
anno 1557i s' inimicarono col Vefcovo di 
^•!§a áetla caía dv Brandenburg , perché 
non abbraccib le loro nozioni j ed ei , per 
afficurare i fUoi beni, diedeRiga nellemani 
¿e ' Polacchi .. 

^ c i a i Cavalieri, e ^ ü d ? üat^ lortolta 
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la maggior parte della Livonia da'Mofcovi-
t i , fi mifero fotto la protezione di Sigifmon-
doAugu í lo , Re di Polonia, nell'anno 1559; 
ma Guglielmo di Furilembourg , loro gran 
Maftro, tradito da'fuoi proprj mercenarj, e 
dato in mano de'Mofcovit i ; Gotardo Ketler 
fuo fucceíibre, feguendo T efempio d'A Iber
io , i l gran Maftro diPruí í ia , contrattb col 
predetto Sigiímondo di tutt i i beni, ceden-
doli al fuo proprio ufo nel Caíteüo di R i 
ga , iníieme colla fuá Croce , col Sigillo dell' 
Ordine , colle Carte e Patenti de'diverfi Papi 
ed Iraperatori ; come anco le chiavi della 
Citta , e del Cañello di Riga , 1' ufuio di 
gran Maftro, i l dlritto di batter raoneta , e 
tut t i 1 poteri e privilegj a lui appartcnenti; 
ricevendo in cambio da Radzivil , commifsario 
del Re , i l Ducato di Curlandia per sé epe r l i 
fuoi Eredi in perpetuo . 

P O R T - G R A V I O , PORT-GREVE*, fu an-
ticamente il magilirato principale ne'porti, e 
neli'altre Citta marittime. 

* L a vece e jormata dal Saffone port , 
un pono j od altra Jorta di Citta j e geref, 
governatore. 

Camdeno ofserva , che i l principal Ma-
giílrato di Londra era anticamente chiamato 
port greve, in luogo del quale , Riccardo I . 
ordinb due ballivi j e poco dopo i l Re Gio-
vanni accordb loro un mayor per Magiftrato 
annuo . Vedi MAYOR . 

P O R T I C O , nell 'Architettura, una fpe-
z¡e di loggia a pian terreno , o quafi una 
piazza circondata da archi foftenuti con colon-
ne , dove la gente camraina al coperto. Vedi 
PIAZZA, 

I I íoffitto ne fuoi efsere a volta , e talor anco 
piatto. Gl i antichi lo chiamavano lacnnar , 
Vedi LAGUNAR , VOLTA , &c. 

Abbenché la parola pórtico fia dirivata da 
porta j nulladimeno fi applica ad ogni di-
ípofizione^i colonne che formano una loggia} 
fenza alcun'imraediata relazione a porte. 

I portici piü famofi dell'antichita furono 
quelli del Templo di Salomone, che forma-
vano T Atrio , e cingevano i l Santuario : 
quello d' Atene fabbricato perché i l popólo 
v i fi divertifse , e dove i Filofofi teneano 
le loro Difpute e Conferenze ; i l che dié 
motivo a1 Difcepoii di Zenone, d'efsere chia
mati Stoici , . dal Greco ro« , porticus ; e 
quel di Pompeo' in Roma , elevato fol per 
magnificenza , i l quale coftava di diverfe 

file 
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file di colonne che íbfteneano un terrario di 
una vaíla ampiezza : un difegno di queño pór
tico ci vien dato da Serlio ne* íuoi edifizj: 
ant ichi . 

Tra i /?omV/raoderni, i l piu celebre é la-
piazza di SanPietro in Vaticano. Quello di 
Covent-Garden in Londra y opera d' Iñigo Jo
nes , é pare molto ammirato . 

P O R T I O , Porzione , una parte , o di -
viííone dij qualche cofa » Vedi PARTE , e 
DlVISIONEo 

PORTIO , nella Legge C a n ó n i c a é q u e l T 
afsegnamento , che un Vicario fuol a ve re 
da una rettoria &c. fia certo^ od incerto i 
Vedi, VICARIO 

PORTIO D«M 5 e mollirr nelTAnatomía Y 
una partizione del quinto pajo di nervi del 
cervello-; che avanti la fuá ufcita dalla du
ra mater 5 fi divide in duerami; Tuno be» 
faldo e duro, chiamato portio dura y T altro 
tenero e íafco JH chiamato pomo mollit* Ve 
di ÑERVO . 

P O R T I O N A R I U S . Quando un Beneff-
zio , od una Parrocchia é fcrvita da due r 
o da tre mini í l r i , alternativamente, t a i V i -
carj nefort chiamati porr /o^w , perché han-
sioíbltanto la lor quota delle decime, o de'pro-
fitti del Beneficio... 

P O R T - M A N T E A U , Porta? maniello , od 
nomo, di legno S; é un pezzo di opera di fale-
gname, attaccaío al muro, in una guardarob-
bar, in un armadlo, &c. che ferve per tener 
íofpefe l eve í í i , Scc 

PoRT-MANTEAü , fí prende anco per UIT 
facco , o pep uaa valige di panno , o di enojo , 
ove^ fi ripongono gli abiti de' viaggiatori , 
e che fi lega fulla, groppa. delcavallo... Vedi 
SELLA « 

PORT-MANTEAU' é' aneo mi Ufizíale , fot-
to i lRe di Francia ; ed egli ne ha dodici: i ! 
loro ufizia íi é tenere i l cappello , i guan-
t ¡ , lacanna , la fpada y &c. del Re ^ levar-
g l ie l i , edarglieli fecondo Tuopo 

I I Delfino ha i l fao Port-manteau-. •—. 
Comfpondono a queft i iCaudatar j de'Car-
dinalr, SCCo 

I Vefcovi hanno puré i íor Pon-croix , 
Pon-mitres % cioé i lor Cruciferi, i lorPorí^-
witre, &c . 

P O R T - M O T E * , fignifica unaCorte, od 
un Tribuaale che ir tiene in un porto , o 
Ci t t^ mariticia 5 ficcome ¡wani-mott nella. 

Forefla . — Qualche volta fi chiams In* 
co the port-mote court , Vedi PORTO , e 
CÓURT « 

* La voce e formata dal Sajfone port, por* 
to ^ e gemotí't conventus , 

P O R T O , un luogo cómodo fítuato fullj 
cofla del mare, o alia bocea di un fiuraey 
con profondita. d'acqua fufficiente pervafcel-
l i di carico ; e fondo a propofito per cnco 
r agg iodove i vafcelli ítanno a carícare , & 
diícaricare^ diíeío e coperto dal vento , eíi-
curo da ogni iníulto de 'nimici; o per la dí-
fpofizrone del fíto r o per mezzo d'un molo s od 
ñi gine , o ríparo- fimile, con una catena, ed urt 
Faro .. Vedi FARO*, O PHAROS 

I Porti fono o naturali ^ o artifiziali . 
PORTF Naturali fono quelli- che pare che" 

¡a Providenza abbia forraati per la comunica--
zione del commercio »-

PORTI Artif izial i ' fono quelli che l ' arte 
ha formati con de'raoli, o fporgimenti c lingue 
nel mare . Vedi MOLO-. 

Le Corte Inglefi fono oítre modo fcarfe di 
porth La Francia ha i'avantaggio fopra tuttí 
gli altri paefi nel numero, e nell'eccellenza 
úz 'por t i : quello di1 Breft é i l piii porto' 
naturaie del mondo , ficcome quello di Dun-
kerche era últ imamente ií piu- fortedegli ar--
tifiziaíi. 

PORTÍ detti de barre ., o che hanno un rí-
paro, fono quelli ne'quali non íi puo entra
re fe non col? fiufsov o marea j come i l porto-
di Coa o 

PORTI Chiufi'y fono quelli dentro i l corpo 
di una Cit ía ; come quelli di Rodi , d' Amfter-
dam, della Roecella di Bajona s e di SJ3io-
vanni di Luz . 

PORTO: Libero f o Franco ¿ vel CommerciO j -
un; porto; aperto e libero* per l i ; mercanti di 
tutte le Naz ion i , ove pofsono carleare o fca-
ricare i loro vafcelli fenza'pagar dazj o gabeU' 
le . Vedi LIBERO , e DAZIO . 

Ta l i fono i ' porti di Genoa , e di Livor-
no. — L'Imperadore dopo ch'egli é in pof-
fefso degli Stati d' Italia che apparteneyano 
un tempo alia Spagna, hâ  dati motivi di fta-
hú'irc un porto franco^ in alcune Citta da lui te--
ñu te ful mare Adriático . — MarfigUa fu di-
chiarata porto franco con un Editto1 di Luig£ 
X I V . in data de5 5 Marzo I 6 6 Q , . 

'POWTO Libero dinota anco u n ^ r í o di totale 
efenzione e franchigia c í e un cert'ordine d£ 

mee* 



«nercanti gode , per le merci pórtate in uno 
Stato ^ o per quelle del pr.odaíto del paeíe 
cíportate^.^ ^ prjvileg;0 ^ gp Inglefi go-
áettcroperdivcrfi anni , dopo la loro ícoperta 
¿¿porto d'Archangel; e che fu loro tolío a cau-
fa del regicidio nel 1648. 

CinqueVoKii. V t d i CIKQUE Pon i . 
PORTO , o Portata , íi prende alie volte 

per lo^arico di un vafcello, Vedi VASCELLO , 

la capacita di un vafcello íi calcóla a íon-
neílate ; ciaícuna delle quali pub conteneré 
circa due mila libbre di pefo d1 acqua ma-
j-ina. Quando fi dice, si taWafcello ha la 
portata, o i l ¡porto, o i l caricodimille ton-
nellate; non s' intende gia , ficcome alcuni 
penfano , ch' egli porta íante botti piene di 
niercanzia i ma che l ' acqua marina che fi 
.conterrebbe nello fpazio che la capacita del 
vafcello occupa nel .tnare , ;pefa mille tonnel-
late , -il che , a ragione di 2000. xiafcu-
jia , é rifteffo che d i ré , egli porta un ca
rleo ;di due mill ioni di pefo , Vedi TON-
MELLATA.. 

:PORTO-REALE , PORT-ROYAL, un ter
mine che nella Repubblica Letteraria fa 
una confiderabil .figura . •— La íua origine 
é quefta;: 

f ilippo Augufto eíTendofi fmarrito , c 
slontanato dalla fuá Compagnia , eOfendo al
ia caccia vicino aChevreu íe , verfo ponen
te d iPar ig i , í rovo una Cappelletta , dove fi 
r icovrb, afpe.ttando fe alcuni de' fuoi fervi-
dori e Compagni veniffero per ritrovarlo . 
EíTendo i l fatto fucceduto cosí , diede a 
quel luogo i l nome di Porto del Re, Pon du Roi, 
o Port-royal; e affine di ringraziare Iddio per 
la fuá liberazione, rifolvette d'ergere quivi un 
Mon añero , 

Odone , Vefcovo diParigi , avendo faputa 
la fuá intenzione , ¡o prevennee , col con-
corfo d iMat i lda , moglie di Matth. Montmo-
renci, primo Signore di M a r l l , fabbricb un 
Convento di Mon a che ., nel 1204. empien-
¿olo di Religiofe Ciftercieníi, che vi conti-
nuarono fotto la giunsdizione del Genérale 
01 qucft'Ordine fin all ' anuo 2627. e furo-
"o allora tolte di la e trasferitc in una Cafa 
siel fobborgo di S.Jacopo a Parigi. 

Nel 1647. ellcno lafeiarono r a b i t o d i C i -
fíercieníi, ed abbracciarono 1*10Unto delia per- communis 
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niedefimo T Arcivefcovo di Parigi concef-
fe loro di rimandare alcune delle loro Re
ligiofe alia loro prima Abbazia , e di r i -
;fíabilirla. 

Qualche lempo dopo , eífendo flato or-
edinato per tutto i l Regno di fottoferivere i l 
Formulario d' Alcfiandro V I I . le Religiofe di 
Porto Reale nella Citta lo fottoferíflero ; 
quelle che erano flate rimandate alia prima. 
Abbazia v' ebbero una fomma difficolta s 
ed alia fine v i fottoferiflero con mohe rc-
ürizioni^ 

Perfiftendo elle íuttavia «egli fleffi fenti-
menti , né trovando i l Re altra Arada o 
modo di perfuaderle , che col difperderle ; 
cib fu efeguito nel 1709. e le rendite di 
-quell' Abbazia furono <date all ' altro M o -
niftero. 

Evacuata che fu V Abbazia , diverfi Ec-
clefiaüici ed a l t r i , che a vean coníimili fen-
ílmenti in riguardo alia íottoícrizione , fi 
ritirarono a Porto-Reale , ed ivi ftábüirono 
le loro abitazioni; i v i pubblicarono -diverfi 
Hbri su tal materia, ed intornoaqueflaqui-
fiione, e ad altre materie ancora. — Don
de avvenne , che tutti quelli i quali ade-
rivano a quel partito , prefero i i nome di 
Porto-Realifii y cd i loro l i b r i , l ib r id i Porto-
Reale . 

Quindi noi diciamo gli Scrittori d i Porto-
Reale j W Sigg. di Porto-Reale, le Traduzio-
41 i di Porto-Reale , i metodi Greco e Latino 
&\ Porto-Reale y cioé le Gramatiche di queÜc 
due lingue,, 

PORTOGHESI Monete, o Con). Vedi F 
Articolo CONÍO. 

PORTOGHESE M i fura Vedi 1' Articolo 
MISURA* 

Qiíinque-VoKTVS, Vedi i 'Art icolo Q U I N -
Q\JE Portus. 

PORUS Bilar ius, PORO Hilar io , -o dutto 
Jjepatico , nelT Anatomía , é un .dutto , o 
condotto, ohe infiem col cyflico, o chole-
doco , forma i l canale comune de lia bile . 
Vedi BILE, 

Fallopio ando errato nel penfare , che i l 
perus htlanus portaífc la hile .pella vefd¿a 
fe'lea . I l • JO ufi/jo c trsfmí íterfa ncgl' 
inteflini per lo di.¿lus communis ; imae-
rocché loffiando in cíf^i trovuíi che Tinte-
ílino fi ^onfia , Vedi BILARIO , e Ducrus 

pefua adorazione del Sacramento . V anno POS A T O , POSE' in Francefe, neli' AraK 
di-
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clica, dinota un Leone, un Cavallo , od al-
tra beflia che giace, o fiede con tut t i i quat-
tro piedi ful terreno ; volendo con cib di-
notare , ch' ella non é in una pofitura di rao-
vimento . 

P O S C R I T T O . VediPosTscRiPTUM. 
P O S I T I V O , un termine di relacione , 

alie volte oppofto a negativo . Vedi NEGA
TIVO , e AFFERMATIVO . 

C o s í , diciamo, i Comandamenti fono par
te pofitivi , e parte mgativi . Vedi DECA-
XOGO . 

POSITIVA Quantith , nell' algebra , una 
quantita reale o afferrnativa ; od una quan-
t i ta maggiore che nulla ; — cosí detta in 
oppoíÍ7Íone a quantita privativa o negati
va , la quale é minore che niente . Vedi 
QUANTITA' . 

Le quantita pofttive fono indícate col ca-
jattere - j - " prefiííb ad eíTe , o fuppofta effer 
prefiffo. Vedi CÁRATTERE. 

POSITIVO íl prende anco in oppofizion 
a relativo, o arbitrario . Vedi RELATIVO . 

Cosí diciamo, la beliezza non é una co
fa pofitiva i ma dipende dai diveríi gufti degli 
uomini . Vedi RELATIVO . 

POSITIVO fi prende anco oppoílamente a 
naturak. Vedi NATURALE . 

Cosí diciamo, una cofa éd id i r i t to pofiti-
vo , volendo diré ch1 ell'é fondata fopra una 
legge che aífolutamente dipende dairautorka 
di chi l'ha fatta. 

La proibizione di mangiare certi anima-
i i , fotto la legge á r t i c a , era di diritto po-
fitivo y i ! precetío di onorare il padre € la 
ínadre , di diritto naturale . Vedi D x-
R I T T O . 

Grado POSITIVO , nell a srammatica , é 
] ' aggettivo nelia fuá llgi)ifica7Íone Cem-
plice \ fenza alcuna comparazione . Vedi 
GRADO. 

Ovvero , grado pofitivo é quella termina-
zione di un aggettivo 9 che efprime i l fuo 
foggetto femplicemente e afsolutamente, fen
za paragonarlo con aitro. 

C o s í , buoíio , bonus, bello, pulcíer ^ S ÍC. 
fono nel grado pofitivo; migliorc , piü bello , 
melior*, pulchrior , nel comparativo . Vedi 
COMPARATIVO . 

POSITIVA Teología^ é quella che confifte 
mella mera intelligenza o efpofizione de' 
dogmi e degli articoli di fede , come fon 
eontenuti nelle Sacre Scritture, od efplicati 
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da'Padri e da'Concilj , prefeindendo da tut-
te le Difpute e controverfie . Vedi TEO
LOGÍA , 

I n queflo fenfo teología pofitiva h oppona 
a teologia feolaítica, e polémica . Vedi Sco-
LASTIGO, e POLÉMICO. 

Pos ITIVO , nella Mufica , dinota i l p¡c, 
ciólo órgano che fuol efser di dietro , o a 
piedi del! 'organiña, i l quale fi mette in azio-
ne colla medefima aria , o col medefimo 
vento, e coi medeGrai mant íc i , e che cofia 
del!'iftefso numero di canne che il grande , 
ma piu picciole , edin una certa proporzione. 
Vedi ORGANO. 

POSITIVA Leggerezza . Vedi i ' Articolo 
LEVITAS . 

POSITIVO Freddo. Vedi l 'Artico'o FREDDO . 
POSITIVI M o ^ / . Vedi l'Articolo MODO . 
P O S I T U R A , nello feolpire e nel di pin

gare , é Tiñefso che la íituazione di una fi
gura in riguardo all'.occhio ; e dei diverfi 
membri principali di efsa Tuno in riguardo 
aU ' i l t ro i per mezzo di cui é efprefsa Ja fuá 
azione. Vedi ATTITUDINE. 

Una buona parte deH'aríe del píítorecon-
íifle nelP aggiuftare o adattare le pofiture ; 
nel daré pofiture le piíi graziofe alie fue fi
gure ; nell'accomodade ai lor caratteri , ed 
alia parte che ciafeuna figura ha nell'azio
ne , e nel condurle e profeguirie per tutío 
i l difegno. 

Le Pofiture fono o natural i , od ar t i ' 
fiziali. 

POSITURE Naturali fono quelle che í'em-
bra la natura aver avute in mira e addita-
te nel meccanifmo del corpo \ o piuttofto 
quelle che 1' ordinarie azioni , e bifogni o 
circoftanze della vita ci raenano a porgere 
mentre fiam giovani, e fin che le gíunture , i 
mufeoli, i l igamenti, &c. fono fleííibili. 

POSITURE jírtifiziali fono quelle che qual-
che ílraordinario fine , od occafione ci gui-
da a porgere . — Tal i e. gr, fono quelle 
de' noftri maeflri d i pofiture 9 o d1 equi
librio . 

Un pittore farebbe eftremamente imbaraz-
zato a rapprefentar la figura di Clark (11 gia 
famoío maefiro di pofiture di Pall-mall ) in 
un quadro ílorico . Queft'uomo, narraíi nel
le Tranf, F ihf . avere avuto tal afsoluío im
pero fulle fue membra , e su i fuoi raufeo-
li , che potea disunire e feonnettere quafi 
tutto i l fuo corpo j cosí che ingannb qucl 

aran 
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an Chirurgo, Mu'lens , che avendolo ve-

futo in Lina cosí miferabile condicione , 
formato i non volle intraprendere la fuá cu

ya Benché uomo aííai ben fatto , egli la-
fciavafi a ílio talento vederc con tutte le de-
formita ifnraaginabili , \ - o l petto in punta , 
col ventr« a pentola , con un gibbo fulla 
fchiena , E8!i tiaeva íuor úí giuntura 
le fue bvaccia , le fpalle, iegambe; e le co-
fcie" e fi rendea un oggetto cosí compaíTio-
nevole, che fpeífo cavb dinaro in qualitadi 
un miíero fciancato, mutilo e fíroppio , da_ 
qu$k üeiTa compagnia, in cui egli era íla-
fo un momento prima come allegro came-
j-ata. Face a ftare l ' anche fuor de'lombi un 
gran tratto ^ e cosí alte che venían ádoccu-
pare la fuá fchiena. Ma la fuá faccia era la 
piíi mutabil parte ch1 egli aveffe , e moftra-
va piíi fofttvre che tutt ' i l reño . Egli folo 
fapea porgere tutte le ílravaganti e fgarbate 
facce di un' aífemblea di Quacheri. 

POSIZIONE, nelia Fifica , ftto , o fitua-
zione, un'affezion di iuogo, che efprime la 
maniera onde un corpo c in quel luogo Ve
di CORPO, LUOGO, &c . Vedi anco DISPO-
SIZIONE , INTERPOSIZIONE , JüXTAPOSIZIO-
UE , e TR ASPOSIZIONE . 

POSTZIONE, nell' Aílronomia. La poftzio-
ne deila sfera é o retta , o parallcla , od 
obliqua ; donde nafce i ' ineguaglianza de'no-
firi g iorni , la difFerenza delle ñagioni , &c . 
Vedi SFERA . 

Cifcoli di POSIZIONE , fono fel citcoli 
maffimi , che paííano per 1' iníerfecazione 
del Meridiano e dell' Orizonte , e che di-
vidono T Equatore in dodici parti eguali. Ve
di CIRCOLO, 

Gli fpazj inchiufi tra quefti circoli , fono 
quel che íi chiama dagli Aftronomi le dodi
ci cafe ; ed alie quali eglmo rapportano i 
dodici triangoli fegnati ne' loro T e m i . Vedi 
TEMA . 

Quefli circoli fono rapprefentati fui glo
bo dal femicircolo d i^o / í z /W. Vedi GLOBO. 

-POSIZIONE , nell 'Arehitettura, dinota la 
lituazione di un edifizio , per riguardo ai punti 
QeU1 Orizonte í Vedi FABERICA . 

labbrica fu tale , che i quattro angoli o 
cantoni guardino dircttamente ai quattro 
vent i . 

POSIZIONE, nel Bailo, é la maniera didi-
iporre i pjedi, rifpettivaraente l'uno all'altro . 

Tom. VI . 
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V i fono quattro regolari: la pri

ma , quando i piedi fono uniti in linea pa-
rallela alie fpalle: la feconda , quando i cal-
cagni fono pe.rpendicolarmente fotto ¡e fpal
le i ed in conleguenza difgiunti quant' é ja 
larghezza delle fpalle ; la terza quando im 
piedeé avanti i 'altro, ia talguifa, c h e ü c a l -
cagno e nella cavita formata dalla rotelia e 
dal carpo del piede j la quarra, allorché un . 
piede é liaccato o lontano dall 'al tro, quant' 
é la larghezza delle fpalle , íl calcagno 
ferapre corriípondendo alia cavita íopra men-
tovata ; ch' é la fola rcgolar maniera di 
camminare. 

Pos IZIONE , nell' Aritmética , é una re
gola, cosí chiamau , in lAogo ¿\ fuppoftzio-
ne . La regola di faifa pofizione , coníifte 
nel calcolare su diverfi numeri falfi , prefi 
alia rimpazzata, come fe foífero i veri ; e 
dalle differenze trovatevi, determinare i l nu
mero cercato. 

La Pofizione h. o femplice o doppia. 
POSIZIONE femplice é , quando vi cade nel» 

la propofizione qualche partizion di numeri 
in parti proporzionali ; nel qual cafo , la 
queitione íi pub rifolvere ad una fola operazio-
ne per queíla regola : 

Immaginate un numero a placeré, ed opé
rate con eíío fecondo i l tenore della queitio
ne , come fe egli fofle i l vero numero c equella 
proporzione che v'é tra la conclufion faifa e 
h hKapofizione, V í ñ d h l'avera i l numero da
to al numero cercato. 

Laonde i l numero trovato per argomenta* 
zione fara i l primo termine della regola del 
tre ; i l numero fuppoflo , i l fecondo termi
ne; e i l numero dato , i í t e r z o . Vedi Reeola 
d ' O R O . 

POSIZIONE Doppia é , quando non vi pub 
eífere partizione nel numero , per fare una 
proporzione. 

I n q u e ü o cafo, pero, dovete fare una fup-
pofizione due voke ; procedendo m quella fe* 
condo i l tenore della queílione . 

Se mun de'numen fuppoíii fcioglie la pro
pofizione , oíícrvate gli errori , e fe eghno 
fon piü grandi, o piu pucioli di quel chela 
rifoluzione dimanda ; e fegnate gli errori > 
appunro , coi fegni - j - e — . 

Mokipiicate , per contrario verfo, Tuna 
pofizione per l 'altro errore ; e íe gli errori 
lono ambedue troppo grandi , o ambedue 
troppo picciol i , fottraete i'un prodotto daHal-

Q.qq t r o , 
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I r ó , e divídete ladifFereniade'prodotti per 3a 
differenza degli errori. 

Se gis errori fon d i f i imi l i , come Tuno-f-, 
e r a l t ro—, , aggi.ugnete o fcjmmat.ei prodot-
t i , e dividííene la fomma per la fomma 
degli errori infierne aggiunti ,. Imperocché 
]a proporzione degli errori é la fteira che la 
propotzione degli ecceííi o difetti de'numeri 
Xuppolli, ai numeri cercati, 

POSIZIONE, nella Geometría é un termi
ne alie volte ufato in coníradiílinzione da 
wagnitudine . -— Cosí diclamo che una l i 
nea é data in pofizione , pofitmne data ^ 
quando la fuá fituazione , o la fuá direzio-
ne, jn riguardo a qualche altra linea, é da
ta : al contrario, una linea c data in ma-
gnitudine , quando la fuá lunghezza é data, 
ma non la fuá fituazione . Vedi DATO , ¡e SUB-
CONTR ARIO,. 

I I Cav. Ifacco'Neuton moflra, come tro
vare un punto , da cui tre linee perpendico-
1 armen te tírate ad altre tre linee datein ^ -
fizione, abbiano una data ragione , &c. 

POSÍZIONE íi prende anco per una íefi o 
propofizione foñenuta nelle Scuole . Vedi 
TEST . 

POSPOSIZIONE , O POSPORRE,, é i l met
iere ufa cofa dopo, o dietro ad un'altra , per 
riguardo alFordine del lempo o del luogo . 

Alie volte fi prende in un cattivo fenfo ; 
come quando diciamo, i l legatoreha pofpoílo 
un foglio, &c. d' un libro, 

^ PGSSE Comitatus y POTE RE della Contea, 
una frafe légale , che íignifica l'ajuto e la 
prefenya di tutt i i cavalieri, gentiluomini , 
terrazzani, lavoraíori , fervi , garzoni di me-
íliere , v i l l an i , ed altri ? al di fopra deil'eta 
di 15 an.ni, dentro la Contea, o Provincia; 
perché tut t i quelli che paífan© queft' eta fo
no obbligati ad avere le lor armi , per lo 
ftatuto di Winchefter : eccettuate , e di-
fpenfate folo le donne , le perfone Ecclc-
fiafliche , e quelli phe fono decrepiti , ed 
infermi. 

Si fa ufo di queflo, quand' é ñata com-
mcífa un' azione fedizioía, od un tumulto , 
quando vjen tenuta una poífeffione per forr 
za , o faffi qualch'altra violenza , contro 1' 
ordine di un mandato regio , o in oppofi-
zione all ' efecuzion di giuftizia , Stat. 2, 
Hen. 5. 

POSSESSIONE , POSSESSIO, nella legge, 
fua/i pedis pofitio y un'azione per cui tenghla-
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mo od oceupiamo una cofa , o de Jurei o i * 
faBo. V ed i Oc CUP A z t ONE , 

POSSESSIOISE de faño , é quando v i 
un attuale ed effctíivo godimento della cofa, 
Vedi DE PACTO . 

POSSESSIONE de jure, .o nella legge , é jj 
titolo che un uorao ha a godere di una cofa 
benché qualche volta ella fia ufurpata, ed in 
attual poffeffo di un altro. 

Unita di POSSESSIONE é quel che i gluri, 
fli chiamano ¿onfalidaztone. E. gr. Se un Si-
gnore co.mpera od acquifta un bcne ch'eglj 
tenca a titolo di heriot fervice ( Vedi HSRÍOT) ; 
i l fervigio, o tal ferviíü , rimane eÜintaper 
V unita d i pofjejfione i cioé perché la íignoria. 
e la tennney, o fondo dipendente, fon venuti 
nella fteffa mano . Vedi CONSOLIDAZIONEJ 

UNITA' . 
La lunga poffefflone al di la di ncordod'uo!-

mo , genera dir i t to . Vedi PRESCRIZIONE . 
Per 1c leggi Francefi , una poffefflone di tre 

anni , in materie perfonali , genera diritto ; 
e ne' beni rea!i, una poJTejJlone di diecianni, 
MÍ perfone che vivono in vicinanza del!? 

premeíTe; e di venti anni fra quelle che vi-
yono altrove. 

Annua POSSESSIONE é Vufucapio, che da un 
diritto fopra de'mobíli: una poffefítone triennA]í¿ 
e pacifica di un benefizio , é fufficiente per ri-
íenerlo j purché fia fondaía fepra un titolo 
plaufibile. 

Una poffefflone di un fcene per dieci anni 
;di una perfona prefente, e di 2oanni di una 
aífente, con un t i to lo ; o di 30 anni , fenza 
alcun t i to lo , da un pieno di r i t to . Vedi PRE
SCRIZIONE , 

La pojjeffione centenariacoflituifceuna/)o/-
feffione immemoríale ; la migliore , e la piü in-
.contraÜabile di tutte, 

POSSESSIONE fi adopera alie volte perl'at" 
to di prender poffeffo , i l che fi fa con ceríe 
formalitadi, onde una perfona viene abilitata 
ad eífere nel godimento di qualche cofa . Vedi 
LIVERY, CSEISIN. 

Anticamente, nel comprar? un bene , íx 
prendea il poffeffo con molta cericnonia : in 
alcuni luoghi, per mezzo di un baftone , di 
un ramo , o di una paglia , che fi mettea nelle 
mani del íompratore , dal venditore . Vedi 
INVESTITURA. 

La POSSESSIONE d i un Benefizio , in al' 
cune Confuetudini , fi prende coll' entra
re nella Chiefa , inginocchiandofí, baciando 

r a l -
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r altare v e col fuono della Campana . Vedi 

ta alcuni cafi ,ñ prende i l pojfejjo alia viíla1 
delCampanile. 

Qj'Imperadorr anticamenfe raetteano i pre-
íati \ü pojado i' col dar loro un anello ed un ba-' 
fíonc. Vedi INVESTITURA.' : 

PossESSíONE j fignifica anco lo ñato d'uno 
che é poííeduto dal Di'avolo ( Vedi Ds-

La Pojfeffione áifíerike dalla offeffione , in 
quanto che neíía prima i l Diavolo agifce in-
rernamenfe ; nellt íeconda eñernamente. Ve-
¿ÍOSSESSTONE. 

POSSESSIVO, neíía Grammat icá , fi ap-
plica ai pronomi r che dinotano ií godimentor 
ed i l pofTeffo di una cofa , o ín particolare } od 
i'n comune . Vedi PRONOME . 

C o s í , mió, euo, fúoy nojiro, &c. fono pro
nomi poffejfivi. 

POSSESSORE . Vedi V Árticolo T E-
Hitfi t . • , 

POSSIBILE alie voíte é oppofio ad eft-
fienza reale ,= e s'intende nelle Scuole di una 
cofa, chey quantunque non eílíla attualmen-
fe , nuüadimeno pub efiffere ; — come , 
üna nuova ftella , un' al tro mondo &c. che 
fi dicono: in' particolare eífere cote fijiíámeme' 

I I termine é anche oppoño1 a impoffibile 
Vedi iMPOssiBiLE.-

Nd" quaF fenfo egli é applicabile a qua-
l'Linque cofa che non" contrádica a fefteíTa , o 
ehe non involga predicati contradittorü , o 
fía che attualmente efiíla o nb: come un uo-
ífiov fuoco , &c.- — quefti fono detti: pojfi-
bil i lógicamente, 

E' un gran punto di contfoverfia fra i F i -
lofofi delia follóla, fe, e quanto fí poíía diré 
aver d 'enti ía le cofe raenfre elleno fono1 
nel mero' ñato á i pojfibilita l Vedi Possi-
ÍILITA1. 

I Pojjlbili d' ordinario fi concepifcono di 
tre fatte : futuri f potenziali ,« e meramente 

. POSSIBILE Futuro é quelio la" cui produ-
2-ione é decretata e'flabilita;. —• v.gr. la fu-
tumione di tutti gli eventi, determinati dall' 
^ ^ ' ^ ^ b i l dcc reto y c> dal l'l m mufabile volon t a 
Qell Onnipotentelddio. 

A ossiBitE Potenziale, é quello cHe fi tie-
mf> 0 che fía nafcoíio nelle fue caufe-: — 

4 P Í 
i l frutto neir al-
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come P albero nel femé , 
bero , &c. 

Meramente POSSIBILE , é quello che po-
trebbe eíiftere, benché non efiñera. — A l -
tr i diftinguono i pojjibili in metafifici ^ fifaif 
ed eibick, o morali ¿ 

POSSIBILE metafiJtcor é quello che pub rc-
carfi ad eííere alraen per una fopranatura» 
le c divina potenza , come la rifurrezione 
de' mor t i . 

Nel qual fenfo egli é oppollo a clb ch' é 
impoíiibile a Dio fteíTo j come una ditittezza 
curva, un circoloquadrato-, un'infinitamente 
perfetta creatura , un Dio mortale. 

POSSIBILE Fifico , é quello che pub farfi 
da una naturale potenza 5 come , diñrüggere 
1' Impero Turco . 

I n oppofizione a quelle cofe che non pub^ 
alcuna finita potenza produrre y come farebbc , 
rifufcifare i mor t i , &c.' 

POSSIBILE Fthico ^ é quello che fi pub fa-
fe da perfone prüdenti , le quali vi ufinotut
ti i piü adatíi mezzr .• — I n oltre prendefi 
per qualunque coía , fatta con dritta ragione, 
e coerentemente alie leggi. Nel 1° . fení» 
diremo s, ¿r. che ai Veneti é ^O/JÍ^'/Í batterel 
Turchi ful mare j nel 20. tutto quello che é 
retto e giufto , diciam ch' é pojfibile. 

POSSIBILITAS , POSSIBILITA' , ne' i i -
bri delle noflfe antiche leggi , fi prende per 
una cofa0 fatta volontariamenfe ^ o di íSé' 
íenno.-

Nel qual fenfo egli é un termine típpofia 
a impojjibilitns , cioé una cofa" fatta con ero la 
volonta .• Si' a'utem ocúlos afnajfet , reddat 
weram ejuf , & inípoffibilitatis acenfetur in 
eo faSio .< LegV Alfreda — Tn oltre , Si quis 
agat impoílibilitef , non efi cmnino fimile ac 
f i voluntarie[aciat. Leg. Canut. Q.6. 

POSSIBILITA' , POSSIBILITAS ,< dinoía-
una non-ripugnanza ad efiflére , in una cofa 
che per niun-contó e f i ñ e V e d i POSSIBILE . 

Quefta non-ripugnanza ad eíiftere, non é 
altro che la producibilitV di una cofa ; i l che' 
confiñ'c in queño , che* vi ' fono: delle fuffi-
cienti ca'gionr attualmente efiñenti y ó al
meno poíiibili , dalle quali la cofa pub efsere 
prodotta, o recata ad e f iüe repr inc ipa lmen
te effendovi un Dio o una cagione onnipo-
tente. VediESISTENZA 

Cosí che la 'poffibilitei non' involve nien^ 
re nella cofa pojjibüe, m a é una mera deno-
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minazione eflrinfeca , prefa dal poter della 
Caufa, e principalraente da quellodi Dio . 

In faíti , fe una cofa crcabile avdcs 
qualche intrinfeca poffibilita , ícguirebbe , 
che una tai cofa dovrla cfiüere anche íeti
za la caufa . 

E con tu tío cib non poífiam negare la 
poffibUka intrinfeca di una cofa, ia^tx p f f i -
bilita non intendiamo la fuá producibilitk , 
o la fuá non-ripugnanza ad efiftere j ma 
folo la non-ripugnan-za degli attributi con-
tt-nuti nelia fuá idea , o nozione . Ma una tale 
•pojjlbilita é meramente lógica. 

POSTA * , dinota la ípedizione , che 
fa un corriere od un portalettere y mutan-
do qavalli. di tratto in tratto . Vedi COR
RIERE . 

* II . nome e di qua tolto ; che i cavalli fo
no pofiti ypoftíxú y. o difpofií d i dtjianza 
in dijianza . 

La parola fi applica eziandio alia perfona 
íleífa y, alie cafe dove prende , e dove depo
ne if fuo carko ; edai j f i t i , a alie diftanze tra 
eambi-atura e cam.biatura . — D i qua lefrafi , 
di giovane dipqfta 3 cavallo dipojia , ufizio del
la pojla, &c. 

Tiioviam fatta menzione áe* cavalli di po
j i a nel Códice Teoduíiano t, de cur/u publico ; 
ma queíti erano^ cofa diverfa dallo ftabili-
mento prefente y e non eraxi altro che pub-
bli.ci cavalli prima aífeanaíi da Trajano j ím 
al cui tempo , i tabellarii j o porta lettere 
prendivano qualunq-ue cavallo ehe lor venifse 
a taglio 

Luigi Hornigk ha. ferit-to un tsattato fopra 
Je pojie y delle quali ei ne fa- quattro í'pezie,. 
cioé pojia a- cavallo, in vettura r in burche 
€ a piedi:. queíi'ultima fpecie íi p ra tica in I'ta-' 
l i a , nell'aTurchia, e nel'Perü.. 

Erodotoaferive Torigine dellepofie a-Ciro^. 
0 a Serfe ; ma le pofie iftituite da que'Prin-
sipi? nou, eran altro che corrieu. VedlCoR,-
EIERE r 

Tin íatti- le poftf ful piede d1 oggidi , íbao 
yna moderna invenzione 'r abbenché alcuni 
ládano indietro fin. a. Cario.Magnoper rm-
©sacciarfa .. — EgH é certo che alfa golípi-
ea T o piuttofto' alia díffidenza di Luigi X I . 
Re di Francia debbon ellerso la loro ori
gine ^ coterto inquieto Principe é flato i l pri-
moi a ÉaMlirle con un Decreto del di r^, 
di Cjiugna 1 ^ 4 . aíEne di eflere giü pre-
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ñ o , e piii íicuramcnte avvertlto di quel che 
feguiva nel fuo Regno , e negli Stati confi
na nti . 

Dalla Francia, íi propagb F inílituzione 
a peco a poco per diveríe altre partid'Eu! 
ropa. In Germania, Hornigk ofíerva , clig 
le pofie furono prima üahilite dal Conté de 
Taíiis a fue proprie fpefe; in riconofeinien-
to di che T Imperadore Mat t i a , nel 1616 , 
diedegli in feudo, i l carico di Pofl-mafier ? 
maeftro delie pofie y per i u i , ed a'fuoi fac-
ceísori » 

In Inghilterra y le pofie furono prima ha
bilite per atto di parlamento 12. Car, 2, 
che abilitb i l Re a fiísare c inftituire un 
officio della Fofia , e deftinavvi un Cover-
natore. 

V ufizío della Pofia Ingíefe é ora gover-
nato e diresto da due Commiífari , che han-
no fotto di sé circa 40 altri minifíri ^ da ICE 
cread e fcc l t i , che turti danno i l giurarnen-
t o , e íicurezza , per i l loro fedeie impiegoT 
&c. e fono i l vicevitore ií fsprajiante , i l 
computifia y fsi fubalterni o ferivani delle di
veríe ñrade,, un window-man r eioe che at
iende alia fineñra ,. e fedici trafceglitori , © 
fcompartiíori , per 1'ufizio della pofia inter
no , o del Regno r e per T ufizio della pofla 
ellerno , mi fopraftaiite ,• e un cuñoát alfa-
Imaria y fei ferivani ed un ufiziale efternor 
oltre alcuni follecitatori, e ferivani fubalterni y 
e ó j . portatorr delle lettere. 

Da queñ' ufizio fpedifconíi' lettere e pac-
chetti ogni Lunedl, in Francia, in Spagna f 
in Italia ,. in Germania ,,in Svezia, nel Kent,, 
e álie Dune i, ogni Martedl a tutte le parti 
d'*Inghilterra, nelk Scozia, e nell'Irlanda y 
parimenti in Ollanda, in Geraiania , m Sve
zia, &c,. ogni Mercoledl nel Kent folamente, 
e aWe Dune ogni Giovedi a tutte le partí 
d' Inghi l tem e della Scozia t come anco- in-
Francia, in Spagna ed I tal ia; ogniVenerdl 
HellaFiandrae neii'Ollanda , nella Germanias-
nella Svezia , nel Kent , e alie Dune ; ed ogni 
Sabbato a tutte le partí d1 Inghilterra 5, Sca-
zia r ed Irlanda ,. 

In oltre , fon riporíafe le lettere a Lonf 
dra da tut te le part-i d' Inghil terra e del la 
Scozia r eccettuato i l paefe át Galles , ogni 
l u n e d l , Mercoledi , e Venerdi : daf paefe 
di Galles ogni Lunedl e Venerdl ; e dal Kent 3? 
e dalle Dune ogni giorno -

m 
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Ija quedo grande Ufizio dipendono 182. 
JáQff di pofta in Inghilterra e Scozia , che 

tari ufizj ne'loro pofli , e fot-tenaos0 rege 
te m p i dt pojta neile loro provincie , o 

Abbenché i l numero di lettere in Inghil-
•erra fofl'e anticamente aíTai fcarío; puré in 
oggí egü é cotanto crefeiuto, che qucft'Ufi-
zj0 avanti la giunta della penny-pofl , o 
p0fta di foldo, era affittaío 50000/. per 

Jl pelo o coito di una letrera di un toglio 
¿l carta per 80 miglia , é 3 di due fogli 
6d. perpiu di 80 miglia, unfogüo ^ d . due 
8d. Un'cncia diUttere per 80 miglia 1 J. per 
piu , 1 s. 6 d. 

Notifi , che i víaggj di pofla fi compu-
tano in ragione di 120 miglia in 24ore . 

Quanto á coloro che vogliono viaggiare 
colla pofla, i cavalü fono in pronto, a ra
gione di 3 d. per miglio, e 4 d. al giovane o 
famiglio ogni p o hita . 

I ! Gran Mogol fa fupplire parte delle fue 
pofie per via di colombi , tenuti in diverfi 
iuoghi , per far paliare le lettere in occafio-
ni e bifogni ftraordinarj. Eglino le porta no 
da un capo a l i ' a l t ro di quel vafto Impero. 
I medefimi veieoli fono flati ufaíi dagii Ol
ían defi negli aiíedj . Ed al di d' oggi , Ta-
vernier oííerva y che i l Confole d'Alelíandret-
ta manda nuove ogni giorno in Alepponel-
io fpazio di cinqu'ore, per merzo di colombi j 
abbenché Alefl'andretta ed Aleppo fieno di-
fíanti un viaggio a cavallo di tre giorni. 

POSTA di un foldo , Penny-VosT , é una 
pofla inílituiía per cómodo di londra , e de' 
íuoghi aggiaGenti; colla quale una íettera 
o pacehetto , che non ecceda 16 oncie di 
pefo, o dieci libbre di valore , fíeuramente 
e preítamente portafi da tutfe le part i , e r i -
torna da tutte le parti íituate nel diftretto 
fin ove s' eíleudono i regiflri de1 m o r t i , cioé 
alia maggior parte delle piecole Citta e 
Ville per dieci miglia lungi da Londra ; e 
c\b per un foldo a ogni Iettera' , pacehet
to , &e.. 

..L5 ufizio di quefía pofia h regolato e fer-
^i-to. ¿a. un Sopraftante fotto di cui vi' fo
no Computifta, un Collettore , 
íceglitori ,, fette fubalíerni. ad effi 
«etíto corrieri;. 

POST fio^o , é utía píepbüiione Latina y 
she fi adobera neUa ctfí&^ofi-xicM»^oon^4lv 

fei tra-
e piu di 
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vocí Inglefi , ( ed Itaíiane ) e che generalmen
te inchiude una relazione di poíleriorita . Vedi 
POSTERIORE . 

POST-COMMUNIO, una preghiera che il Sa
cerdote recita dopo la Comunione nella Mef-
fa. Vedi COMUNIONE . 

POST-DATA . Vedi 1'Articolo DATA . 
POSTEMA . Vedi A P O S T E M A , e 

ASCESSO . 
POSTERIORE , un termine di relazio

ne , che addita una cofa la qual viene do
po un'altra, od é dietro un altra . Nel qual 
fenfo, gli fono oppoíti i termini di Prior y e 
Anterior. Vedi ANTERIOR, &c. 

La fe hiena e V anche fono le parti pofle* 
r/or/deiruomo . Arifloteleha pubblicate l'ana-
litichepriori, e pojteriori, Una data c poftertore 
ad un'altra , quando e piu tarda , o piu írefea . 
Vedi DATA . 

Ramus POSTERIOR . Vedi 1' Art icolo 
RA MUS . 

P O S T E R I O R I T A ^ nella Legge, un ter
mine di comparazione e relazione, parlan
do di poffeífi, & C * oppoño a priorith . Vedi 
PRIORITA' . 

POSTERN , portello j neila Fortificazfo-
ne, una pieeiola porta, ordinariamente fatt» 
neir angolo del fianco di un baflione, od itt 
quello della cortina, o vicino all'orecchione f 
che diíccnde nella fofsa ; per raezzo di cui la 
guaniigione pub entrare ed ufeire, fenza che 
la vegga 1' i ni mico ; fia per mandar cambj e 
fuífidj ne1 lavopi , o per fare fortice fecrete f 
&c. Vedi PORTA . 

La parola fi ufa anco in genérale perognt 
porta fecreta , o porta di dietro . Pote-* 
jias- habere pofternam in onrni curia penitus 
inhibeatur , Jcd unieüs fu tngreffus y &c.-
Fleta .• 

POSTHUMUS * , Pofiumo , un figliuolo 
nato dopo la raorte di íuo padre, od anche di1 
fuá madre .• 

* La parola e eompofia dal Latino pofl:, é 
humus', tena , o fepoltura . 

Apprefso i Romani,- pojihumus fi usb anetf 
per dinotare un figlio nato , dopo fatto utí 
teflamento , i l che davamotivo al teftaíore d i 
alterarlo. 

POSTHUMÚS-, Po/í«mo.j 'figuíatamente s'áp» 
plica alie opere di un A utore, che non- furono» 
pubblicate fe non dopo la fuá morte. 

POSTICGIO * f neir Architettura- ,. % V 
m ornamento di fcolmra dicefi eífere poflk^ 

6-h'f 
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m , quando é fopraggiunto , dopo che Topera 
fie isa é fatta . 

* La voce e Italiana ^ e fignifica ag-
giunto. 

Una tavola di marmo ? o d' akra materia, 
íi dice puré eííer pojiiecia , quando ell' é in-
croñata in una. decorazione. d'. Architettu-
ta,, &c. 

POSTICUS peronaus rfenatus POSTICUS , 
í/¿/'¿2;//j POSTÍ cus. Vedi, g i l ArticoliPERONJE.üS}, 
SERRATUS, e T l B I A L I S . . 

POSTILLA 5 un nome dato anticamente 
sd una nota , od oííervazione , feritta nel 
margine dellaBibbia ; e in appreíTo fu dato an
co a unanota feritta in ogni aitro libro í( pofíe-
í iormente al tefio.. 

Tr ivet nelia. fuaCronica parlando di San 
Langton , Arcivefcovo, di Canterburi, dice j . 
Super bibliam- p o f l i l l a s , / m í & eam per ca
pi tula , qtiibus: nunc utuntur moderni r diflin-
xi i í : Che Alefsandro, Vefcovo di Cheíter s 
fuper pfalterium. poflillas/ÍTZ/J/ÍÍ . Knigbtonj, 
un altro de'nollri Storici, parlando di Hugone, 
Dominicano-, e. Cardinale ,, dice, T.otam ¿>¿-
í l inm poftülavit. 
u P O S T L I M I N T U M , appreíío i Pvomani r 
i l ritornojdi uno cb'era andato a foggiornare al-
txove j : o cb' era ftatOí efilíato;, o prefo dal nî -
mico , alia- fuá. patria 

Fu cosí cbiamato , fecondb Aul ; Gellio 5, 
i& poft r dopo , e limen , foglia , ^. J.' un r i -
torno agli fícííi confini, od al limitare : —•• 
ancorché al t r iv dietro? ad Amra; Marceliino 5. 
^ogliano che fia cosí d e n o m m a t o p e r c h é ve-
rsivano rimeffe le perfone incafa perunbuco^ 
ne l muro pofl. limen., non colT andar per di 
fópra la fogl'ia 5, i l che fíimavafi ominofo , o áh 
mal augurio» 

POSTLIMINIUM s fu anco> una ¡egge od! 
alione con cui uno ricuperava uji'eredira, od 
altra cofa,, ch'era, ftata perduta „ da. uno ñra
l i i ero o nemico-

P o s T - N A T i n e ' n o l l r i Síatuti ; fi adopera 
qiieflo termine per additar le, perfone r ñute 
in Scoxia dopo i'acceffione del Re Gia-
como I . alia Corona;d'rnghilterra-. 7. J4c.i..fu 
da tutti ¡¡Giudici folennenrente detsrminato 5 
che tai perfone non-eran aliene od, eíiere in 
ínghilterra ; ficcorae al contrario gYi ants-
nati , od i nati in Scozia avanti quefta^ ac-
cefllone,, éranos alleni o forañierr qui , per 
niguardo al tempo della; ¡oro. iiafcita. Vedi 
i & L I E N O v 
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POST-NATUS fi prende anco da Brafton 

da Fleta , da Glainvil le , &c. per i l fecon!-
do fig.liuolo, a diftinzione dal piu vecchio . 

Cosí in Brompton y lib-. 2. EJl confmtuck 
in quibusdam partibus , quod poíi-natus pra-
fertur primogénito . Vedi PRIMOGENITU-
RA, &C. 

POSTO * , nel!'arte mili tare, é ogni fi, 
t o , o parte di terreno y capace di alloggiar 
foldati . 

*' La parola e formato: dal Latino ^o^iu^^ 
collocato j : alcuni fa dirivano' ^ poteftas j , 
potere . 

V n poflo dinota ogni luogo , o terreno 
fortificato o nb , dove un corpo d' UGminr 
puÓ fare una pofata, pub far 'alto, e forti-
fiearfi,. o rimanervi in iftato dicombattereun-
n i mico.. 

Quindi ñor diciamo , fu mandato fuíTi-
dio , o cambio nel poflo ; i l pofto fu ab-
bandonato, i l poflo fu prefo colla: fpadaalU; 
mano &c. 

U a luogo oceupato d'a una par tita per af-
fícurare la fronte di un efercito, e per co> 
prire. i pofl i r che fon di dietro^, é chiamato 
un poflo ava.nzato . 

La guardia; avanzata, o ladiritta delledue 
linee d i un' efercito &Co é chiamata /?q/?<? 
dV añore y e C da- fempre a5 piü veecfii re-
gimen ti 

POSTSCENIUM s nel teatro antico. Vedi 
PA.RASCENIUM . 

PosT-scRiPTUM un penfiere venute 
dopo 5. \m articolo aggiunta a una lettera j 
o memoria ; che. contiene quakbe cofa ap-
prefa , o venuta» in mente,* dbpo la-fottofcrizio-
ue o conelufione; dello feritto. 

Si fuole dinotare cosí , P. S. Lo Spettatore' 
offerva. che. 1' animo di una don n a , fempre 
meglio- fi raccoglie e feopre, dal fuo P..S.- che, 
dalla., fuá lettera 

POST-PRJEDICAMENTA , nella? Lógica, fo« 
no certe generali; affezioni, o proprieta, cbs 
nafeono da una comparazione de'predicameníi 
Tun colfaltro ; o fono modi che feguono i pre-
dicamenti, e bene fpeífo appartengpno a mol-
t i v Vedi PREDIGAMENTO „. 

T a l i f e c o n d o Ar i f lo te le fono oppofitum , 
prius) fimul r motus ,• chabere y i tre primi fo--
no in tutt i i predicamend. 

P O S T U L A T O , Poflulatum'y nella Mate
mática , una; chiara ed. evidente propofizio-
ne,, nella quale fi'aíferma o nega , che una 

quair-
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qualclic cofa pub o non pub farfi . Ved i 

Una cofa iminediatamente dedotta dalla 
confidemione Á\ una femplice definizione , 
fe eíprime che una cofa lia con venie-nza od i -
fconvenienza con íun ' a l t ra , chiamafi affloma.. 
Se aíferma , che una cofa pub o non pub efler 
fatta, cliiamafi un pojiulato . 

Cosí j fiíT' ^a^a generazione di un circo-
10 é manifeño, che tutte le linee rette t í
rate dal centro alia circonfeí-enza , fono egua-
ji • poiché fol rapprefcntano una e la fteíTa 
linea, in dífferente fituazionc: queíla pro-
po/izione , adunque, é riputata ,un aíTioma,. 
Vedi ASSIOMA , 

Ma , poiché é evidente dalla medeíima 
definizione, che un circolo pub defcriverfi con 
ogni intervalb , edaogni punto ^ quefto tienfi 
per un pojiulato.. 

Gl i affiomi ed i poft-ulati , pare adunque 
.che abbianoa un.dipreíío la ftefla relazione l'un 
all 'al tro, che hann' i problemi ed i teoremi. 
Vedi TEOREMA , &c. 

P O S T U L A Z I O N E , POSTULATIO , nella 
Legge Canónica , la nomina di una perfona 
ad una dignita nella Chiefa , a cui , per l iCa -
noni , non pub effere eletta ; e. gr. per di-
fetto dell' eta , della nafcita , perché gia 
poííedc un benefizio incompa.tibile con quel-
la , o per altro íimile impedimento,. 

Cosí la fórmale elezicne di una tal perfo
na eífendo manchevole, o non avendo iuo-
go , fi é coftre.tto di procedervi per pojlula-
zione y vale a diré , che i ! Capitolo fuppiica 
colui al quale la conCcrmazion deireiezione ap-
partiene, d1 approvarla , ancorché non íia ca
nónica . Vedi ELEZIONE,. 

La perfona a cui fi fa la fuppliGa da'Pro-
íeftanti in Germania , é Tlmperadore i altrove 

* e da'Cattolici Romani é i l Papa. 
Wicquefort oííerva, che quando una par

te de! Capitolo elegge, ed un'altra pojlula, 
11 numero Át Pojlulanú debb'eífere due voltc 
piíi grande che quello degli Elettori , per reca
le la cofa auna poftulazione, 

P O T A B I L E , Potabilis , cib che fi pub p reñ 
are, od inghiottire, per modo di bevanda, 

BEVANDA , 
1 Chimici fan grandi parole átWaurumpota-

blly Vedi AURUM, ed ORO. 
A OTARE 5 neir orticaltura , o nel gover-

no de' giardini , e nella coltivazione dellc 
terre, é Toperazione d i troncare, difcapez-

P O T 
zare o mozzare i rami fuperflui degli alberi; 
o per difporli a far miglior prova , o perche 
crefcanopib a l t i , o per farli apparir pih rego-
lari • Vedi ALBERO. 

I I potare, o \apotagione é uno de'piíi im-
portanti articoü delP occupazion de' giardi-
n i e r i , e quello donde dipende in grar» par
te la fanita , o V infermita delle lor piante 
fruttifere , ed infierne la forma e la regolaritk 
de' lor giardini. Vedi GIARDINO . 

Praticafi alie voltc puramente per aggiu-
ílare le piante airocchio , levando via i ra
mi irregolari i come ne'boffi, nelle feope 4 
ne' taffi , &c. — Alie volte per fare che i l 
tronco crefea piu bello , e venga piu alto , 
con levar via tut t i i rami grandi che ne fpun-
t a ñ o , e si mandar 1' umore , che altrimenti 
farebbefi ,diípendiato da quelli, fin alia cima 
dell' albero a dirittura , per nutrirlo « pro» 
lungarlo,, 

Ma i l pih ordinario ufo del potare fi é per 
tendere f albero piíi fertile , e per emendare 
e perfezionare i l fuofrut to, levando via que1 
rami inutili , che irapoverirebbono i l tron
co , e confumerebbono i l fugo neceflario per 
.nutriré i rami da frutto . Vedi VEGETA-
ZIONE , 

I I potare é un1 operazion' annua ; fí fuoi 
fare al taglio obliquo , ed alie volte a mo
do di ceppo. La fuá migliore fiagione é ver-
fo i ! fine di Febbrajo , quantunque fi pofía 
principiare fubito che le foglie fono cadu-
te ; cioé in Novembre , e continuare fin. 
al tempo che fpuntano le nuove foglie, cioé 
in Aprile. 

Siccome i l giardiniere ha per lo piü tre 
forte d1 alberi da governare , cioé alcuni 
troppo deboli , altri troppo forti , ed altri 
di una giufta abitudine, o temperamento , 
ei trovera i l lavoro della potagione ., ellefo 
per tutto cotefto fpazio di tempo ; eífendo 
a propofito che alcuni degli alberi fien po-
ta t i piu preño , ed altri piu tardi Quanto 
piu deboíe e piu lánguido é un albero, tan
to piü follecito fi ha da tifcie H p o t a r í a , per 
allegerirlo de* fuoi rami lefivi j e piu vigorofo 
ch' egli é , tanto piu differirne fi pub Vzpotagio-
ne. Vedi RAMO , e PrzziCCARE. 

Per POTARE un albero del primo anno , 
cioé un albero piantato ramio innanzi; s'egli 
ha folamente gettato un bel ramodal mezzo 
del gambo o piede, ei fi debbe tagliare fin 
a cotefto ramo, ed i l ramo accorciare fin a 

^uat-
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quattro o cinque occhi o getti *, 1' effetío 
di cib fi é , che 1' armo appreffo vi faranno 
almeno due belli rami 1' un contrappofta 
alT altro. 

Se 1' albero produce due belli rami ben 
collocati, con dei ramuícelli deboli fraloro, 
tutto quel che fa di meflieri , é accorciarli 
cgualmente , fin a cinque o fei pollici in 
Junghezza; ponendoíi cura pero, che i due 
ul t imi occhi o bottoni degli eñremi de'ra
m i cosí accorciati , guardino alia dritta ed 
alia finiflra verfo le due bande nude , affin-
ché ciafcuno ne getti fuori almeno due nuo-
v i , e l i quattro fieno cosí ben fituati , che 
íi pofía confervarli e ritenerü t u t t i . Se uno 
dei due rami fara molto piíi bafTo che l 'altro, 
od ambedue da una parte , fol uno é da 
confervanene, cioé quello che é piü adatto 
a cominciare una bella figura; 1'altro deefi 
troncare cosí attacco al gambo, che non pof
ía mai produrne di groííi neli'ifteíTo íi to. --
Se un albero ha gittati fuora tre o quat
tro rami , tut t i nel i ' eñremjta , o poco al di 
fot to , debbono potarft tut t i col le ítefle leggi 
che i due íbpramentovati : fe fono egualmen-
te grofll , fi bann' a trattare alia íleífa ma-
Diera; fe alcuni d' effi fono piü piccioli de
gl i altri , debbono potarft foiamente con la 
mira di procacciare un folo ramo per cia-
fcheduno, avvertendo di farlo venire da quel-
3a parte che troveraííi vuota ; per lo qual 
fine devono accorciarfi fin a un occhio o 
bottone che guarda da quella parte ; el'iÜef-
fa cura fi dee avere ne' piü grandi , affine 
di comincinciar a meglio riempirJi. Se quefti 
bei rami hanno meffo un poco difotto all ' 
cfiremita , non fi ha che a fcorciare i l tron
co fin a cffi : al contrario, fe i rami fono , 
i l piü d'effi , cat t ivi , due almeno fe é pcfTi-
bile debbono effere confervati, epotati neü' 
íftefso modo che i due belli di fopra. I rami 
deboli buoni s'hanno a diligentemente con-
fervare per i l frutto ; foiamente tagliandoli 
un poco aH'eftremita, quando appajono trop-
po deboli per la loro lunghe^a , non man
cando di levar via tut t i i rami fenza umcre 
o fugo. — Se 1'albero ha prodot íocinque, 
fei , o feíte rami , bafta confervarne tre o 
quattro de' migl ior i ; i l relio fe ne tagli via 
affatto , almeno fe fon groíTi ; imperocché 
fe fono deboli, cioé atíi per rami da frutto, 
íi devono confervare finché abbiano efegui-
to ció che fon capaci di fare ; e, fe fra i 
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grandi per avventura ve ne faran moltl 
piccoli , due o tre de' migÜori fi hann'a 
ritenere ; pizziccando via i'efiremita de'piü 
lunghi. 

POTARE un albero del fecondo anno\ ^ 
Se , avendo gittati e raeífi due belli rami 
da legno, ed uno o due piccoli da frutto i l 
primo anno, 1' umore ha alterato e devisto 
i l fuo corfo nel fecondo anno , da i groffi, 
ai piccioli , cosí che i piccioli fon diventa-
t i da legno, ed i grandi rami da frutto, le 
produzioni de'primi debbonfi tagliare fin al 
madre-ramo , e quelle degli ultimi fon da 
trattarfi come rami da frutto. — Se un al
bero , dopo la potagione del primo anno , 
ha prodotti quattro o cinque r ami , o piu , 
egli debb'eflere di un gran vigore : per la 
qual cagione fia buon configlio alie volte 
confervare quefti r ami , eziandio fe non fa
ran neceííai j per la figura deil'albero \ nía 
per confumare parte dell'umore , che al trá
mente farebbe nocivo a' rami da frutto . 
Quefti rami fuperfiui fi poííono lafeiar lun
ghi , fenza molto cattivo effetío ; ma quel-
l i che fono efsenziali alia bellez7a dell' al
bero , debbonfi tutt i potare un po' piü che 
quelli dell'anno precedente, cioé fin a due, 
o tre occhi, o fia un buon piede . QueiTé 
un approfittarfi della figura deli'albero, che, 
fenza di c ib , non darebbe frutto in un Jun
go tempo, 1'umor foprabbondevole conver-
tendo tutt i gli occhi o bottoni in rami di 
legno, che, con un vitto o nutrimento piü 
pateo , farebbono fiati rami da frutto . I n 
quefti alberi vigorofi, alcuni rami tagliati a 
modo di ceppo fi hann' a laíciare fopra , ed 
anche alcuni groffi , benché di legno falfo ; 
fpczialmente quando ve ne fon alcuni , alia 
forma dell'albero neceftarj, ed affine d' im-
piegare 1' eccefso dell'umore , ed impediré 
che ei non rechi pregiudizio . Per mode
rare ancor piü la fuá violenza , fara forfe 
necefsano confervare molti lunghi , buoni , 
teneri rami , quando fono cosí collocati che 
non facciano coníufione ; ed anche fui rami 
groffi , un buon numero di germogli , che 
fon quaíi piccoli sbocchi od ufeite , per la 
diftribuzione dell'umore. Sia queíla una re
gola genérale di rifparmiare piü toÜo i ra
mi piü baffi , e refecare i piü alti , che 
al contrario : con tal mezzo 1' albero íi 
allarga e fpande piü fácilmente al fondo del 
muro. 

Po-
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POTARE ¿:!bero del terzo nnno 

un albero ene é ttato pian tato gia da tre 
zñni ] e Potato álitt voke , fe é vigorólo , 
nuanti piu P11̂  rami vecchi deonfegli con-
fervare, fpeziatrricnte per frutto:?fe é debo-
|c fi ha ad allegerife del pefo de' rami vec-
|¿ íanto di que i da frutto, che di quei da 

k'ono. Si dee anco tagliado corto, per reiv 
derlo atto a metteme di nuovi ; lo che fe 
epU non fa con vigore, fi butti giu,_e con 
nuova térra fe ne pianti un nuovo in íuo 

luogo. • • r Á • . 
la tutte le potagiom, 11 dee avvertire che 

f, proceda vía via ordinatamente da que'rami 
che fon gía fotto i l coltello , difponendo 
frattanto quelli che pofsono tfsere a propoíi-
ío per la forma o figura della pian ta j con 
quefta (icuFezza , che quando ii ramo alto é 
toito giu e tronco a dirittura fopra di unai-
tro pin bafso , quefi' ultimo venendo linfor-
zato cüll' umore che fe ne farebbe ito al primo j 
produrra fenza fallo piü rami, di quel che faí-
to arebbe fenza un tale rinforzo • 

Rególe generali della POTAGIONE Aegli ah 
herí da frutto . — i . Ouauto piu orizontal-
mente i rami fpuntano o mettono , tanto piíi 
idóneo e megÜo diípofto é i ' albero a portar 
frutti j confeguentemente piu diri t t i che fo
no i rami, tanto piíi inclina la pianta a cre-
fcere in legno, e rueño in frutto. 

Di qua é , che dovele ferapre por cura di 
tenere, guardare e fgombrare il mezzo dell' 
albero da rami di legno groffi; e íecondo che 
quefti crefeono aontavofira, tagüatcli intie-
ramente; imperocché non v'é pericolo che i l 
luogo predo non fia riempiuto con legno rai-
gliore e piu fruttifero. 

Negli alberi na ni avece da potare da tutte 
le bande , e fgombrare dal legno , non la-
feiando fe non i rami orizonrali : e negli al
beri da muro , íoíché voi badiate bene a 
fornire di rami orizontali i l votiro muro , 
la natura provedera per quei di mezzo . 
Sceghete per tanto que' germogli che non 
fono vigorofi, per lomminidrar alia pianta ra-
rni che fruttino. 

.Zi Pónete cura , che 1' albero non refti 
pieno zeppo di legno , e né anche foyer-
chio di rami da frutto \ ficcome fpefso fi ve
de nel governo del peleo , delciriegio, e del
la noceperOca. 

La natura non pub fomminiflrar a tut t i 
abbalianza di fUp0 • onde non ve n'ha alcu-

Tomo FI, b 5 
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no che ne fia ben provifto ; la confeguenza 
di che fi é , che o i fíori ed i getti cafche-
ranno , od il frutto fara troppo agitato e 
péndulo. Egli é certo , che una moltitudi-
ne di rami che s' intrecciano l ' un l ' altro , 
non produce né si buono, né si copiofo frut
t o , come quando v 'é un competente fpazio 
tra ramo e ramo, per nondir nulla del brut-
ío effetto che ta all' occhio i ' incrocicchia-
mento de' rami. 

3. T u t t i i rami forti e vigorofi s'han da 
lafeiare piu lunghi full'ifieíío albero che i de-
bo i i ; per confeguenza i rami di un albero ma-
laticcio fi debbon potare p iucor t i , e piü?po-
chi in numero, che quelli di una forte e (ana 
p iant i . 

4. Tu t t i i rami che mettonodirettamehtc 
e verfo di voi dagü alberi che crefeono lungo 
un muro, l i avete da potare attacco al ramo 
principale donde germogliano. 

5. Quando un ramo ben fituato o attacco 
ad un muro, o in un albero nano, ha me fio 
qualche legno faJfq , e non a propofito né 
per frutto , né per dar buona figura , pota-
telo e recidetelo a fghembo; benché farebbe 
meglio pizzicario o tórnelo via colle dita nel 
principio della State. 

6. Tagliate tutti i rami che forgono da? 
duri nocchi, e da'rami dir i t t i e cor t i , co
me fperoni. 

7. Se un albero, nella fuá giufla cta , ha 
prodotto de'rami di nkdiocre vigore , e po-
feia ne mate de'forti , ben fituati , benché 
di legno falfo ; degli ult imi fi pub far uf© 
come per íondamento della figura , e gli 
altri ntenerfi qualche tempo perché portino 
frutto . 

8. Quando un albero vecchio mette rami 
piu forti verfo i l fondo che verfo la cima , 
e la cima é in cattivo í la to; tagüateia, e fór
mate una nuova figura co'rami baffi . Se la ci
ma é vigorofa , recidete i piu baffi , falvoché fe 
foílero ben collocaci. 

9. L ' ordine della natura nella produziotle 
delle radici e de'rami fi é , che un ramo é 
fempre minore di quello dal qua le fpicca o ger-
mogliai fe queft'ordine vien pervertito, con-

. fiderate tai rami come legno falfo. 
10. S' abbia ognor riguardo agli effetti 

della prima potagione , affinc di corregger-
ne i difetti , o continuare le fue bel-
lezze. 

11. Negli alberi vigorofi , i rarai piu dc-
R r r boli 
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boli fono quelü che portan i l frutto . Negli 
alberi deboli, i rami piü forti fon principal
mente i fruttiferi; percib in queft'ultimi, pó
tate i rami deboli, e piccioli, 

12. Nelle piante vigorofe , tre buoni ra
m i poííono ufcire da un occhio o bottone ' 
nelqual cafo i due rami laterali generalmente 
fon da rítenerfi , cd i l piu di mezzo da tagliar-
f i , in Maggio , o Giugno . 

13. E' difficile fortificare nn debol ramo 
fenza tagliarne degli altri fopra di lui : al
ie volte cib appena fi pub fare fenza reci-
dere 1' eftremita del ramo da cui quello 
ípunta . 

14. La potagione de' pefchi vigorofi , deefi 
diírerire, fin che flan no per metiere i l fio-
re , affine di conoícer meglio quai fono i 
rami che piu probabilmente hann' a portar 
frutto, 

15. I getti da frutto attacco all'eflremita 
de' rami fono d'ordinario piu groííi e meglio 
nutri t i che gli a l t r i . Negli alberi deboli adun-
que íaia megliopotarli per tempo , ateiocché 
rumore non fi confumi in quclle parti che fi 
hann' a tor via. 

16. Quanto piu difeoño é un ramo dal 
tronco, tanto meno di nutrimentoriceve ; e 
percib tanto pib fi dee accordare : ma i ra
m i groffi, quanto piu fono diüanti dal cuo-
re , tanto piíi ne rícevonoj e fi debbono pero 
rimovere, affinché i l vigore fi eftenda almez* 
20, od alia parte piu baífa , 

17. Un ramo per legno non fi ha raai da po
tare fenza fpezlale bifogno j come quando re-
ca pregiudizio ad a l t r i , 

18. Se una planta vecchia in buono fla
to venga difordinata o fcompoüa dal trop-
po legno falfo, per fííere ftata malepotata, 
o per non averio raai fatto ; cominciate 
abbaífo recidendo un ramo o due ogni an
uo , finché 1' abbiate fufficientemente ridot-
ta . — Alcuni alberi mettono con tanto 
vigore , che non fí poííono ridur a buon 
feüo e mifura in un anno ; ma convien la-
fciarli eílendere , altrimcnti produrrebbono 
legno falfo. 

15?. Tu t t i gli alberi hanno un ramo o 
due (fe non piu) che predomínano a t u t t i ; 
nulloñante con maggior egualita che i l v i 
gor fi divide, tant 'é meglio: e quando egli 
piu corre a una parte che all' altra , é un 
difetto. 

20. I getti od occhi di tut t i i frutti da 
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ofío fi formano neiriñeflbanno ín cui é forma
to i l ramo ful quale vengono ; 1' ifieflb di-
cafi de' peri e de' pomi : abbenché quefl'l 
ult imi non vengono a perfezione , gene
ralmente parlando , che a capo di due , 0 
tre anni. 

21. T u t t i j rampolli che 1' albero nut. 
te in autunno, fi han da potare > come buo
ni a nulla: 1'ifteíío dicafi di tutti j rami pri-
v i d' umore, 

22. Quando un albero mette molto plíj 
vigorofi rampolli da una banda che dall'al-
t ra , una gran parte de' forti fi dee recide-
re attacco e rafo al tronco, ed alcuni a mo
do di ceppo. 

23. I n tut t i gli alberi, meno di lunghezza 
fi permetta a'deboli, che a'forti rami, 

24. I rami piu alti s'hanno a tagliare ra-
fente affatto agli altri , affinché la ferita fi 
rimargini , per fempre : i rami piu baffi 
s' hann' a tagliare a fghembo , o a poca 
di fianza , affinché ne fpuntino indi de' 
jnuovi. 

25. Se una giovane pianta curvata produce 
un bel ramo di fotto alia curvatura, fe le tron-
chi la teíla rafente a! ramo . 

26. Abbenché cinque , fei , o fette pol-
lici fian l ' ordinane lunghezze, alie quali fi 
lafciano i rami da legno; con tutto cib deefi 
la cofa variare fecondo 1' uopo , e la circo-
fianza del vigore o della deboiezza dell' al-
btro , della groíTezza, o piccolezza del ra
mo , della pienezza ? p del vuoto del luo* 

27. Sii attento , di non tagliare molti 
groííi rami che flan fovra rami deboli \ ac-
ciocché 1'umore , che nutriva i piu gran-
Á'i , non ifeorra con tanto affluflo ne mi-
n o r i , che dia lor motivo di produrre mol
ió di legno cattivo. 

28. I rami fpuntati dali'efiremitadi d'al-
t r i fono per lo piu legno buono; alie vol
te fuccede diverfamente , ed allor debbono 
e fie re potatt, 

Quanto alie grandi potagioni annue : I 
rami da frutto eflendp di breve durata , e 
foliti perire i l primo anno in cui producen 
frut to , fi deono troncare, fe pur non met-
ton fuor rampolli per fiori nell' anno fe-
guente . Nella feconda potagione , interno 
alia meta di Maggio , quando i l frutto e 
cosí ferrato e affoltato, che é probabileche 
fi nuoca fcambievolmente, alcuni de'frutti c 

de 
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¿ ¿ l o t o íami fí han da levar vía , ficcome 
anco da fcemare la moffitudine de' glovani 
^ ^ p o l l i che caüfano confufíone. I rami luf-
fureggianfi piü che altri debbonfi fgombrare 
aífatto : confervare le vecchie piante y 
fi hann'a fgravare , con laíciar pochi rami da 
lesno fovr' eíTe j e quelli fon da accorciaríi 
fin a cinque o fei poll ici ; e con laíciar po-
cHvflVmt rami deboli j e niuno di fecco , o 
Vicinoaperire. 

POT^R leViti i Vedi l'Articolo VITE . 
POTENTIA , Potere , e Potenza , é 

quel/o per cui una cofa é capace d' opera
re, o di ricevere altronde impreíiione. Vedi 
POTENZA < 

Quindi ell' é di due forte , atl iva <> é 
pajfiva. 

POTENTIA aEliva 5 chiaraata anche cotí 
üa bárbaro ma fignificante termine fcola-
flico , operativíta , é 1'efficacia o facolta di 
un effere j in virtií della quaíe ñe nafce qualche 
cofa j o da eflo fi produce « Tale é ií potere o lá 
facoha di parlare in un uomo . 

POTE NT i A pájjivd , vel receptiva $ é uná 
capacita di ricevere qualche a í t o ; e. gr. dico-
Dofcefe un üomo. EIT é anco chiamatá /ubie--
Biva potentia < 

Efifiere in POTENTI A é una frafe ufatá 
dagli Scrittori Scoiaüici , per dinotare queli' 
efiftenza che una cofa ha in una caufa câ  
pace di produrla y ma che non l'ha attual-
ítíente prodotta < — Nel che fi oppone a 
efiftenza in aBu . Vedi POSSIEILITA1 , Esí -
STENZ A , cd ATTO . 

P O T E N Z A i POTENTI A , neííá Fifíca , 
ííná facolta di fare o patire qualche cofa 
Vedi POTENTIA . 

I I Sig. Locke fpiegá V origine della noíírá 
idea di potenza nel modo feguenre: L'anima 
venendo ogni giorno dai fenfi informata del-
le alterázioni dellé idee femplici delle cofe 
efteriori, e rifietfendo foprá quello chepaf-
ía dentro fe fleífa , ed oíiervando uo cam-
biamento cortante delle fue idee ora pef 
le impreffioni degli eííerni oggetti sa i fen-
" s ed ora per le determinazioni fue pro-
l?neT e conchiudendo, da cib ch' ella cosí 
coftantemcnte ha oíTervato farfi , che cam-
Piamenti fimili farannoíí per lo futuro nel-
ie medefíme cofé dai medefimi agenti , e 
per l i medefimi raezzí ; confidcra ^ in una 
c?.a.Va poffibi'lit 'áche una delíe fue ferrl-
plici idee fi cambjj e ítt urt' altra, la pof-
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fibilitíi di cambiarle , o fare quefto cam-
biamento; e si acquiña 1'idea chechiamia-
mo potenza t 

Cosí diciamo ^ il fuoco ha la potenza di 
liquefar T o r o , e di farIo/?M/Wc s e Toro ha la 
potenza d'eííere liquefatto. 

La potenza , cosí confiderata ^ é di due 
forte, cioé come atta a jare, o come atta 
ár/cf^^frí• qualchecambiamento : Tuna fi pub 
chiamare attiva , pajfiva potenza. Vedi 
ATTIVO , e PASSIVO . 

Della potenza pajfiva, tutte le cofe fenfi-
bili abbondevolmente ci foraminiíirano idee ̂  
né gia piü pochi cferapj abbiarao della po
tenza attiva ; poiché quaíunque cambiamen-
to che fi oíierva , la mente puo in qualche 
luogo fupporre unapo^w^ atta a fare queflo 
cambiamento ¿ Vedi CAUSA. 

Puré , fe vi ponghiamo attenta confidcra-
zione, i corpi ^ per nlezzo de' noftri fenfi , 
non ci porgono cosí chiara e diítinta idea 
deliá potenza attiva ^ come l5 abbiamo dalla 
rifleffione fulle operazioni delle nortre men
tí ; imperocché ogni potenza riferindofi ali5 
azione i e non eíTeñdovi fe -non due forte 
áT azione ^ cioé i l perlfiere ed i l moto , (1 
pub confiderare da donde noi abbiamo le 
idee piu chiare delle potente che producono 
cotefte azioni . 

Del penfiere, ií corpo non ci porge idee j 
fol dalla rifleffione 1' abbiamo í né tampoco 
abbiamo dat corpa idea veruná del principio 
del moto . U n corpo iri quiete 5 non ci fom-
miniíira idea d'alcüna pótenla attiva di mo
ver fi 5 egli fteííd é porto in moto , cotefto 
moto é piuttoíío in eífo una paífione ,• che 
un'aZiorie .- Ls idea del principio del moto , 
l5 abbiam íoío per fifleíRorie foprá quello che 
fegue in noi medefimi; frovandofi per efpe-
rienza y che foíamente col volé r io , noi poffiam 
moveré le p a r t i d e ' noftri corpi, che prima 
eran'in quiete. 

Troviamd in rloí medefimi una potenza 
di cominciare, o di ritenere, di continuare 
o di finiré, diverfe azioni delle nortre men
tí i e diverfi moti de' noftri corpi , mera
mente con un penfiero o con una preferen-
za d'eíía mente . Querta potenza chelamen
te ha cosí d1 ordinare o comandare la confi-
derazion di qualche idea^ o d1 afteneríi dai 
confiderarla ^ a di preferiré i l moto di qual
che parte del corpo alia di leí quiete * e 
ce verfa, in qualche dafo cafo, é quel che 

R r r z noi 
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r o i chiamiam la volonta . • — E l ' atínal 
cfercizio di quetta potenza , é quel che noi 
chiamiarao volizione , o volere . Vedi VO
LONTA' . 

L ' aílenenza o 1' efecuzione di tale alio
ne , coníeguente a un cota! ordine o im
pero della mente , chiamafi volontaria : e 
qualunque alione che compiefi fcnxa un tal 
penfiere delia mente , chiamafi involontaria . 
Vedi VOLONTA RIO . 

La potenza di percepire, o della percezio-
ne , é quello che noi chiamiamo 1' intendimen-
to. Vedi INTENDIMENTO . 

La percezlone, atto dell'intendimento , é 
é\ tre forte : la percezione delle idee nclie 
menti noílre ; la percezlone della íignifica-
xion de' fegfsi; e la percezione della mutua 
con ven i en? a o diíconvenienza delle idee di-
ftinte . Vedi PERCEZIONE . 

Queñe pdtenze della mente ^ cioé di perce
pire, e preferiré\ fogliono chiamarfi con un 
aitro nome j e 1'ordinaria maniera di par
lare é queíla : che l1 intelletto , e !a volonta 
fono áuc facolta o potenze dell'anima ; ter
mine non improprio , fe fi ufa cosi , che 
noa generi confufione negli umani penfieri, 
eoi fupporfí ( come v ' é luogo a foípettare 
che fíefi. fuppollo ), effere cotefte facolmdk 
certi cnti reali neli'anima , che efeguifeono 
cotefie azioni d'intelligenza , e di volizione. 
Vedi FACOLTA1 .. 

Dalla coníideraz i o n s el c 11' ampie?za della 
potenza della mente fopra le azioni dell'uo-
m o , che ognuno trova in-fe fteíTo , nakono le 
idee di liberta.,, e di neceífica . , 

Tanto quanto un uomo ha poter di pen-
fare,. o non penfare^ di moveré , o di non 
moveré ,. fecondo la preferenza della fuá men
te ta ato, o fin la.y egli é un uomo Libero . 
Vedi LIBERTA*. 

Sempre che non fono egualmeme io ^o-
ter dell* uomo i l fare, o Faftenerfi dalfarej 
iempre che i l fare o i l non fare non fuffe-
e.uono egualmente alia preíerenza della diiu-i 
mente; egli non é libero , abbenché per av-
vsntura i ' azione fia volontaria . Vedi NE-

D i maniera che F idea di liberta é Tidea 
é\ una potenza \n un agente di fare , o d' 
aficnerfi da qualche azione , fecondo la de-
íerminazione od i l penuero della mente , 
per cui PUDO de'due fi preferifee al i 'a l t ro: 
¿ove 1' una delle due eofe non é in petere 
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dell'agente, di produrfi da luí giuQa la fuá 
volizione, ivi eíío agente non éin liberta-
ma foggiace a neceffita . Cosí che liberté 
non pub eífere , dove non v 'épenf i s ro , n¿ 
volizione, né volonta : ma vi pub ben ef. 
fere penfiero, vi pub effere volonta, vipu^ 
eífere volizione , dove non vi é liberta . 
Cosí una pal!a-corda , o che ella fia it\ 
moto per F urto o impulfo di una racchetía, 
o ch'ella fiieO in quiete , da niuno pigüafj 
per un agente libero; perché nonconcepia-

*mo che una palia penfi, ed abbia per confe-
guenza volizione, o preferimento del moto 
alia quiete, o viceverfa . Cosí íe un uomo 
percuote fe íleífo od i l fuo amico mercé di 
un moto convulfivo del íuo braccio j che non 
e in poter fuo coila volizione, o colla dire-
zione della fuá mente, di fermare, o di con
teneré ; niuno penfa , che egli abbia in cib 
liberta; ognuno lo compaíílona, come ope
rante per neceffita e per coítrignimento. Iti 
©Itre , fupponete . che un uomo fia portato, 
mentre dorme proíondamente , in una üan-
23 , dove v i é una petfona ch' egli arden-
temente defidera di vedere , ed iv i venga 
chiufo , fenza niun poter d' ufeirne ; ei fí 
fveglia poi , ed ha caro di vederfi in cosí 
amabiie compagnia y ove fia di íuo buon 
volere ; cioé egli preferifee i l fuo fiare al 
fuo andarfene : quefta mora non é forfe 
volontaria ? Niuno ne dubita ; e puré efe-
feudo iv i chiufo a non póteme uícirc , non 
é in liberta di ftarvi > non ha liberta pes 
andarfene. 

La liberta adunque , non é un5 idea che 
pertenga alia volizione , od alia preferen-
za ; ma perciene a uno il quak ha i l petere 
di fare, o d1 afienerfi dal farefecondo F ele-
alone o-Fimpero della mente . 

Siccome accade ne' moíi del eorpo , co
sí va pur ne'penfieri de'nofiri- animi: fem' 
pre che un penfiero c tale, che fthbiarao il po
te re di- arametterlo , o di la fe i arlo ,, fecon
do la preferenza dell' animo, iv i noi fiamo 
in liberta .. 

Un uomo che veglia non é in liberta di 
penfare, o di non penfare; ficcome non é 
in liberta , che il fuo corpo ne tocchi ua 
ahror o no:- ma é ben si mol te volte in fcei-
ta fuá, ij far paífare la fuá contemplazione 
da un'idea ad un'altra ; ed allora egli e f 
per rifpetto alie fue idee , tanto in liberta » 
ou?.nto e§U lo é per, Kifpetto a i c o r p i f u i q1-53̂  
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cota ; cg^i pu^ a talento rimo veril da uno e 
L i a r e aU'altro. 

jsjon oilante , alcune idee alia mente , 
fjccome alcuni moti a! corpo , fo'ao taü , 
che in certe c i r c o ü a n 7 . e egli non pub evi
tare 5 ottener la loro aíTcnza , per fom-
nio síorzo ch' ei -faccia : cosí un nomo alia 
tortura non é in liberta di rigettar l'idea di 
¿olere, c mantencre , od avvivarc altre con-
temp]azioni. 

pouunque totalmente manca i ! penfiero 
od íl potere di asiré , o di contenerfi , íe-
condo la direzione o 1'impero delpení iere , 
¡vi ha luogo la neceffita . Qucña , in un 
agente capace di volizione, quando il prin
cipio o la continuazione di qualche azione 
é contrario alia preferenza della fuá mente, 
é chiamata ccmpalfionc; quando 1'impediré 
o íermare qualche azione é contrario alia fuá 
volizione , eli' é chiamata coercizione . Gi l 
agenti che non hanno penfiere , né volizio
ne affatto , fono in ogni cofa agenti ne-
ceífarj. . . 

POTENZA , nella Meccanica , dinota una 
forza , che e¡Tendo applicata ad una macchina, 
tende a produr moto; o che anualmente lo 
producá , o no. Vedi MACCHINA . 

Nel primo cafo , eU' é chiamata potenza 
motrice\ nel fecondo , potenza fojtenitrice . 

potenza é un uomo, od un bruto 7 Se 
ella thiamaíi una potenza animata ; íe e l'aria , 
l'acqua, i l fuoco, la gravita , 1'elafticita , 
chiamafi allora una potenza inanimata . Vedi 
MECCANICA . 

POTENZA ¿íttratt iva . Vedi V Articolo 
ATTR ? TTÍVO . 

POTENZA Cofptrcmte . Vedi V Articolo 
COSPIRANTE . 

POTENZA Repeliente . Vedi l 'Articolo RE-
PELLENXE . 

POTENZA fi prende anco nella Meccanica , 
per ogniuna deile fei macchine femplici, che 
fono, la leva, la bilancia , la vite , Vaxis in 
peritrochio , i l cuneo, e ¡a can u col a ; le quali 
fono particolarmente ch i a nía te le potenze mec-
caniche . Vedi MECCANICA Potenza. 

Vedi anco ciafeuna delle petenze fotto i l 
íuo proprio Articolo , L E V A , BILAN-

POTENZE O Virtudi , nella Farmacia , i l r i -
Inlíato di una combinazione od unione dcgli 
e^ e^nziaU. eolio fpiritodi una planta , ove , 
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íl fuppone, cli6 ne fien contenute tutte le vír-
tu : e di qua i l nome . 

Le potenze della fcabiofa ,, e del verba-
feum fi preparano eolio sbattere , agitare , 
e incorporare i fughi fpremuti di quefte 
piante frefehe, con grafio porcino , ed efporii 
per diverfi giorni al Solé : un tale sbattimen-
to , ed una tale infolazione , ripetendoh diver-
fe volte j ' con giufti intervalli . 

POTENZA, o piu propriamente POTERE , 
nella giurifprudenza feudale , e un dirifto che 
i l Xor^ oSignore ha di riunire al fuo íeudo , 
un fondo , ch' altri tiene da lui dipenden-
í e , quando i l vafiallo l'ha alienato , folché 
limboríi i l compratore del fuo dinamo, colie 
ípefe legali. Vedi FEUDO . . 

I I Signore ha da efercitare quefta fuá po
tenza , dentro un auno dopo che ha íaputa 
1'. aüenazione del fondo , altrimenti la 
perde. 

POTENZE , potemix, Podeflaái , é un ter
mine ufato da'Padri, eda'Teologi, per di 
notare i l íeíio ordine della Gerarchia Angé
lica , contando da i Sera fi ni . Vedi GERAR
CHIA , e SERAFINI . 

Suppongono che quefte fieno gli fpirití 
che frenano e riílringono la podeíla de' dia-
voli ; che p re lie do no íulle caufe inferior! j 
e impedí icono che qualitadi contrarié non 
íturbin 1' economía del mondo . Vedi A N-
G E L O . 

POTENZA, nell'Optica. —• Lz potenza di 
un vetro da alcuni fi prende per la diíianza del
la conveífitadal fuo foco Solare. Vedi Fuoco 
in 2o. luogo. 

POTENZA, ncll' Aritmética , i lprodottodí 
un numero, o d'altra quantita , moítiplicata 
in fe ñeífa . Vedi NUMERO . 

Cosí i l prodotto del numero 3 , molt i-
plicato per fe fteflo , cioé 9 , é la feconda 
potenza di 3 ; ilfaétum o prodotto di 9 , mol-
íiplicato per 3 , cioé 27, é la tena potenza ? 
ed i l prodotto di 27 , di nuovo moltiplicato 
per 3, cioé 81 , é la' quarta potenza j e co
sí via via in infinito . —- Per riíguardo a 
ció , i l primo numero , 3 , é chiamato la 
radice o la prima potenza , Vedi R A-
í) I C E . 

La feconda potenza e chiamata il quadrato ; 
per rifguardo a che, i l 3 é la radice quadra-
ta . Vedi QUADRATO . 

La tena potenza, 27 , chiamafi i l cubo $ 
pef 
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per rifpetto a cui i l 3 é la radicecuba. Vedi 
C U B O . 

La quarta potenza ^ 8 1 , chiamafi i l bigua-
drato , o quadrato-quadratum ; per rifpetto a 
cui , 3 é ¡a radice biquadratica . Vedi B i -
QUADR ATICA , 

I I numero che moííra quante volte la ra
dice é raoltiplicata in fe fleíía , per formare 
Ja potenza ; o quante volte la potenza s' ha 
da dividere per la fuá radice, per ottener la 
radice , chiamafi T e/ponente della potenza .• 
Vedi ESPONENTE » 

I Moderni j dopo Defcartes , contentaníi 
di diftinguere la raaggior parte delle loro po-
tenze per via degli efponenti ; come prima j , 
feccnda, tcrza , &c . 

2 4 8 16 s2 
AraB. R c bq s 
Cartef. a a2 a l a* a$ 

Quindí Televare una quantita ad una da
ta potenzaj o dignita, é 1' ifleífo che trova
re i l fa£lum rifuitante dall5 effer egli molt i-
plicato un dato numero di volte in fe flefíb r 
e. gr. elevare 2 alia terza potenza é 1' iftef-
fo che trovare i l faclum 8 ; i cui fa£Vores 
fono 2 ^ 2 , 2 • Vedi QUADRATO ^ CU
BO , & c . 

Le potenze del medefímo grado fono l5 una 
alFaltra nella ragione delle radicr tofuplice 5 
quante unitadi i l loro efponente contiene ; 
cosí , i quadrati fono in una ragione dupli
ca ta i cubi in una ragione triplicata ; i 
quadrato-quadrata, o le quartepotenze ^ in unâ  
ragione quadrupla. Vedi RACIONE. 
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I norai particolari delle díverfe potenze {\x* 

roño introdotti dagli Arab i ; cioé , quadra-
to , cubo , quadrato-quadratum , o biquadra" 
to , furdefolido , quadrato del cubo , fecondo fur-
defolido ^ quadrato-quadrato-quadratum , cubo 
del cubo , quadrato del furdefolido $ terzo fur-
de/olido 3 &c , 

I norai dati da Diophanto, feguitato da 
Vieta , e da Oughtred s fono , i l lato o la 
radice ^ ú quadrato i ¡\ cubo, quadrato-quadra
tum , quadrato-cubus ^ cuba-cubui , quadrato* 
quadrato-cubus 9 quadrato-cubo-cübus s cubo* 
cuba-cu bus, &c. 

I caratteri ? co' quali le diverfe potenze ven-
gono dinotate , nella notazione Arábica f a 
nella Cartefiana 5 fono i íeguenti : 

64. 128 2 5 6 512 1024 
qc B f tq be f q 

Le potenze delle quantitadi proporzionali 
fono altresl proporzionali 1' una aü'altra . Ve
di PROPORZIONE. 

D a una data potenza eflrav ¡ a radice ̂  o ií 
lato y é T ifteíFo che trovare un numero , 
e.gr. 2 , che moltiplicato un qualche nume
ro di volte, e.gr, due volte, produce la da
ta potenza , e. gr. la 3.za potenza 5 od 8 * 
Vedi RADICE, eLATOe 

Moítiplicare o dividere una potenza per un 
a í t ra deW ifieffa radice y i0.-' Per la moltipU-
cazione , aggiugnete g!i efponenti de ta
ctores y la fomma é T efponente delíaftumv 
Cosí r 

Favores ^ 

Prod'.. *7 

2^. Per la divifíone fottraete P efponente dividendo; if refiduo éT'efpongnte 
della potenza del divifore, dall' efponente del ziente. Cosí ? 

quo* 

Divid. 
Divi f . 

X7 

M . de la Hire ei da una Arana proprie-
t^i , la quale é comúne a tutte le potenze : 
M.Carre aveva oíTervato per riguardo al nu-
«aero é , che tuí t i i numeri cubicr natura-

X 

l i , 8 , 27 , 64 , 125 , ía radice des quali h 
minore che 6 ? eflendo diviíi per 6 y i l refi-
duo della divifione é la radice ifteífat e fe 
andiarao piuavant i , 2 i (5 , i l cubo di ó , el-

fen* 
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fenclo diviíb per 6 , non Jafcia refiduo ; ma 
j l divifore 6 , é egli íleíTo k radice . I n ol-
tre- ^43 , i l cubo di 7 , efíendo diviíb per 6 , 
lafc'ia i i che , aggiunío al divifore 6 , fa 7 
ch 'é la radice , &c. 

]VI. de laHire avendo cib confiderato, ha 
trovato che tut t i i numeri, elevati a qual-
íivoglia potenza hanno de'divifori , i qua-
l i fanno T ifteííb effetto in riguardo a quel l i , 
che fa ^ 111 Aguardo ai numeri cubici. 

per trovare queíii divifori , egli ha fcoperta 
j^/eguente regola genérale. 

Se l'efponente della potenza di un numero 
é pari , cioé , fe i l numero é elevato alia 
2da, 4,:a , 6^ potenza , &c. fi dee dividere 
per 2 ; i'avanzo della diviíione, dato che ve 
jie fia , aggiunto a 2 , o ad un múltiplo di 
2 , da la radice di quello numero , corri-
ipondeníe alia fuá potenza , i . e. la 2a , la óa,, 
&c. radice. 

Se Tefponente della potenza é un numero 
difpari, í.e. fe i l numero fia elevato alia 3a , 
5a , 7a , &c . potenza ; i l doppio di queíto 
efponente fara il divifore , che ha la proprieta 
inenzionata. 

Cosí trovaíi i n ó , doppio di 5 , refponen-
te della potenza di tut t i i cubi : .cosí puré , 
10 é i l divifore di tu t t i i numeri elevati alia 
5ta potenza, &c. 

Commenfura'bile i n POTENZA . Vedi COM-
MENSURABILE . 

POTENZA d'una hyperbola , nelle Coniche, 
£ il quadrato della linea retta C I , od A I 
( Tav. Conic. fig. 20. ) 

La potenza dell' hyperbola , é la quarta 
parte del quadrato del femi-axis conjugato ; ov-
vero la fedicefima parte del quadrato dell'axis 
conjugato. Vedi IPERBOLA 

P O T E N Z I A L E , Potemialh, nelle Scuo-
le , é un termine che fi ufa per dinotare e 
diftinguere una fpezie di qualitadi , le quali 
fi fuppongono efiftere nel corpo in potentia 
folamente ; per lo che , egli é capace in 
qualche maniera , d' afFettarci, e d'imprime-
re in noi i ' idee di tai qualita , benché non 
attualmente inerenti in eífo. Vedi QUALITA' , 
POTENTIA, C POSSIBILE . 

In quefto fenfo diciamo , calore potenzia-
* > freddo petenziale , &c. L'acquavite , ed 

11, PePe, benché freddi al tatto , fono poten-
valmeme caldi. 

breado PQTENZIALE é un termine rela-
'vo , per j0 ^uaje intendiaíno , che la tal 
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cofa non h attualmente fredda al ta t to , t a l 
bensi ne'fuoi cffetti e nelle fue operazioni, fe 
é prefa internamente . Vedi FREDDO. 

Quefta qualita fi fuppone che nafca dalla 
ügura , dalla mole , &c . delle componenti 
particelle di un corpo, che dan qualche mo
ra o ritardo al moto del fatigue, onde egli é 
meno agitaío , ed a cagione di che le partí 
fenfibili del corpo non fono cosí vivacemente 
colpite daeífo ; lapercezione del quale fcema-
mento , o carabiamento di moto negli organi 
del tatto , chiamafi freddo . 

Percib ogni cofa che minora i l moto del 
fangue, per rapporto alia fenfazione dianzi 
fatta , é fredda ; ed ogni cofa che l1 accre-
fce ., fi pub chi amare potenzialmente calda « 
Vedi CALORE . 

POTENCÍALE, nella Medicina, Scc. I cau-
íerii fono o attuali , come una botta di 
ferro rovente ; o potenziali , come la cal
cina , ed altre droghe caufiiche . Vedi 
CAUTERIO . 

Calcinazione POTENZIALE . Vedi l 'Artico-
lo CALCINAZIONE . 

Fuoco POTENZI ALE . Vedi 1' Articolo 
Fuoco i 

POTENZI A LE fí prende pur da'Scolaflici, 
per una cofa che ha la qualita di un gene
re. Vedi GENUS. 

Un tutto POTENZIALE é quello che ha le 
fue parti fott' eífo, come un genere ha le fue 
fpezie; per diílinguerlo da un totto attuale , 
che ha le fue parti in fe íleíTo ^ come un corpo 
comporto di materia e forma . 

Grozio, con tal mi ra , ufa la frafe , parti 
potenziali diuno Stato ^ in oppofizione a parti 
f ubb i e t t i veVed i PARTE . 

Per potenziali egli intende quelle parti 
che hann' in mano la fovrana potenza ; per 
fubbiettive , quelle che vi fono foggette ; 
che fon , rifpetto alia potenza fovrana , 
quello che le diverfe fpezie fono per rap
porto al genere , di cui elleno fono le parti 
fubbiettive . 

Grozio foillene , che quantunque la po
tenza fovrana fia una e iudivifibile , pubnon-
dimeno avere diverfe patu potenziali: impe-
rocché , ficcome nel Romano Impero vi fo
no ftati due capi potenziali , T uno che go-
vernava o comandava nell' Oriente , 1' ai-
tro nell' Occidente j ma perb T Autorita 
Imperiale era , a un tratto fteííb , femplice 
e indiviñbile ; cosí pub farfi , che le parti 

fub-
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fubbiettive convenendo fra eflfe di cederé la 
Joro .íovranita, non la diano intera, mane 
rifervioo una parte per certe emergenic . 
"Nel qual cafo, la .parte fubbiettiva diventa 
potencíale : e cosí v i fono due partí poten-
z i a l i , ma tuttor la fovranita é unafola. 

POTENCÍALE , nella Grammatica , da la 
denomina/jone a uno de'modi de'verbi. Vedi 
MODO . 

I I modo potcnziale é 1' i lie fio nella forma, 
che i l íubjuntivo ; ma diíferifcc da eflb in 
queño , che v'é in eíío inchiufo o il poffum , o 
i l voló, o i l de&eo ; come , roget , cioé rogare 
pote/i. Vedi SUBJUNTIVO . 

Alie volte egli é chiamato i l modo í^nr;//-
fivo ; perché í peí so inchiude la perraiílione 
o conceffione di fare una cofa : come , 
Habeat, valeat , vivat cum i l l a . Terent. 

POTERE. Vedi POTENZA. 
P O T E R I I AntiheÜkum, Vedi 1'Artieolo 

ANTIHECTICUM . 
POTESTA' . Vedi POTENZA . 
P O Z I O N E , POTIO , una Medicina liqui

da, nella quantita di quel che fi pub bere in 
un t r a t ío . 

La pozione differifee da giulcbbe, o da una 
mijtura, nella quantita; come efsendo riílrct-
ta a una dofe . 

V i fono delle pozioni purgan t i , delle pc-
zioni emetiche , diaíoretiche, pettorali , ce-
faliche , carminative , cardiache, ílomachi-
che, iíleriche, vulnerarle, &c. 

POZZO, una buca fcavata fotto térra , 
di fotto del livello o della fuperfizie dell' 
acqua raccolta negli ürati . Vedi STRAÍ i , 
ed ACQU A . * 

Común emente egli é di una figura cilin
drica, mu rato di p i l t r a , e foderato di getto . 
Vedi PONTE . 

M . JBlondel ha informata 1' Academia 
Reale delle Scienze di un artiíizio che fi 
ufa nell' Auftría inferiore , la quale é cir-
condata dalle morí tagne della Stiria , perera-
pire i loro pozzi d' acqua , ed é quefto : 
Scavano nella térra fin alia profondita di 
20 , o 25 piedi , finché arrivano a una 
térra tegnente, la quale perforano, fin che 
1' aeque sbucano e di rom pon o con foiza : 
la qual acqua , probabiliííuTiamente viene 
dalle vicine montagne , per fotterranei ca-
na i i . — C ahí ni oíserva, che in molti luo-
ghi di Modena e diBologna, fi fan áepozzi 
aoir lílefso art ifuio. M . Derham ag^iu-
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gne che i l íimjíe s é qualche volta trova-
to in Inghilterra ; particolarmente nella Pro-
víncia d' EtTex. 

Nelle Tranfaz. Kilofof. appariamo da M . 
Norwood , che nelle Bermude , fí ícavano 
pozzi di acqua do1 ce a venti carme o poco 
piu lungi dal raare , i quali s' alzano e ca
lan© col fluíío e rifluiTo del mare fteífo. 
Egli aggiugne, che nello fcavare i pozzi in 
quellMíole , ícavano finché arrivano quafi 
al livello colla fuperfizie del mare ; e fono 
aHora ficuri di trovare acqua o dolce , o 
faifa : s' ella é dolce , fon anche certi che 
fcavando due o tre piedi piíi a fondo la tro
van faifa., Se i l fondo é arenofo, per lopiu 
trovano acqua dolce ; ma fe egli é duvo di 
pietra di calce , e rocca , l'.acqua é fala-
ta o poco , o aífai . Vedi ACQUA dol
ce i &c. 

Nella Diocefi di-Parderborn nella Wefi-
faüa , v' é un pozzo i l quale fi perde due 
volte in 24 ore ; ritornando fempre , dopo 
1' aífenza di fei ore, con grande ftrepito , e 
cosí violentemente , che fpigne tre mulini 
non molto indi difeoñi . — Gli abitatori 
lo chiamano i l bclderkourn , q. d. la/fontana 
violenta . •—• Lay-well , un pozzo vieino a 
Torbay , ha fluíío e rifluffo fpefíiílinio ad 
ogni ora, benché un poco piu fpeflb d' In
vernó che di State . I I Doitor Oliyer ofser-
va, che i l fuo fiufso e rifiuífo alie volte r i -
torna ogni minuto , ma quafi mai , non 
piíi di 2Ó o 20 volte in un' ora • Phüofof. 
Tranfaz. N0 . 104 . Vedi FLUS so , e 
MAREA . 

di P o z z o . Vedi 1' Artieolo 
ACQUA . 

P O Z Z O L A N A , una fpezie di ierra rof-
ficcia , ufata in Italia per fabbia . Vedi 
SABBIA . 

La migliore trovafi vicino a Pozzuoli , 
a Bajíe, e a Cuma, nel Regno di Napoli, 
dal primo de'quai luoghi ella prende i l fuo 
nome. 

La Pozzolana, miña con la calcina, e i l 
miglior cemento, o getto del mondo . Ella 
s' indura e petrifica nell' acqua ; penetra le 
felci nere, e le imbianca. E d1 un fervigio 
particolare nel far d e ' m o l í , ed altri edifizjj 
ne'luoghi roarittimi. Agrícola crede ch'ella 
fia di una natura ajluminofa efulfurea. Vedi 
Vitruvio , Pliniojdc Lorme, &c. chenefan-
no un grandiííiniü cafo . 
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PRiEj lina prepofizione Latina, che let-

teralmente fignifica ante, avanti; ufatanel-
\ compofizione con diverfe parole nel l i n -
guaggio Ingkfe, per dinotare larelazionedi 

pnuí t imamente gli ScnttoriInglefi {grita-
¡lani í han fattO) e lo fanno fempre) nellepa
role Latine angücizate , in luogo di prx , 
fcrivono fe , confinando i'ortografía Latina 
in quelle lo le parole che fono ancor Latine, o 
£'ne fi ufano come t a l i . 

p R A M M A T I C A * , Pragmática fanzio-
mí nella legge civi le , vien definita da Hot-
í'oiiano , un refcritto , od una riípofta del 
Solano, data coll 'avviío del fuoGonfiglio, 
a qualcheCollegio, ordine, o corpo di gen
te, che I ' ha confultato in qualche cafo ocir-
coíianza della lor Comunita. 

* La vote e formata dal Greco irpay^a , 
negoíium , affare . — Ella e chiamata al
ie volte affoiutamente prammatica , TO 
<rrpotyi¿ctTmot', 

Una íimile rifporta data a qualche particolar 
perfona, chiamafi fcmplicemcnte rejcritto, re
ferí ptum . Vedi RESCRITTO . 

I I termine di prammatica fanztene é prin
cipalmente uíato ira gli Scrittori raoderni , 
per quella f a mofa ordinarione ( ordonnance ) 
di Cario V I L Re di Francia, pubblicata nel 
1268. che contiene una regolazione della di-
feipiina Ecclefialtica, conforme ai Canoni del 
Concilio di Baíilea ; e dappoi ridotta in ufo 
dalla Chiefa Gailicana. 

Lo feopo della prammatica fanzione fi fu , 
regolare la forma deü' elexioni faite dal Cle
ro ; dichiarare , che le collazioni apparten-
gono agliOrdinarj, rifervata la fola preven-
zione per fonda re prebende j aífegnare un 
terzo de' benefizj ai Graduati ; aboliré le 
rifervazioni , le annate , e fimili altri 
gravami-

I I Pontefice Pió I I . ottenne un' abroga-
zione di quefta fanzione da Luigi X I . Ma i l 
Parlamento s' oppofe a quefta abrogaxione con 
gran vigore , e le negb il fuo confenfo co-
ftantemente . Di maniera che , contro tu t t i 
S'"1 sforzi di Roma , hSanziom luttorfiman-
tenne in fQrza j fino a| Concordato tra Papa 
•LeoneX. e Francefco I . nel 1515. quando la 
Prammat'^ Unztone fu abolita . Vedi CON
CORDATO . 

I I Parlamento di Parigi di nuovo s'oppofe 
a 1"Jlov'azione , e negb di confermare i l 

lom, VI, 
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concordato ; né recoffi a dargli i l fuo confetr-
fo , fe non dopo replicati ordini del Re; in-= 
íiem con una rifoluzione fecreta , di fempre 
giudicare coerentemente al tenore della pram
matica [anziom., 

P R A M M A T I C O , PRAGMÁTICOS , mi 
termine alie volte ufato nel fenío ifteíso che 
prático, meccanieo, o problemático. 

Stevino, ne'fuoi Elementi Idroílatici chía-
ma certe efperienze meccaniche o p ra tí che , . 
del le quali ei prende ad iftruire i l lettore, co
me vadan fatte , col nome di ckmp] prammati-
c i ; e nel medeórao fenfo é la parola alie volte 
adoprata da altri Naturalifti . 

P R A N Z O , o Definan*, é i l paño grande t 
o quello che fi prende verfo la meta del giorno. 
Vedi REPAST.-

* La parola Ingle/e , Dlnner ( de finare i n 
Italiano) e formata dal F ranee fe Difner, 
che D u Cange diriva dal Latino bárbaro 
difnare. ¿Irrigo Stefano la diriva dal Gre
co Sum-vov ; e vorrebbe che fi fcriveffc Dip-
ner. Menagio la deduce dalf Italiano de-
finare; e queflo dal Latino definere, dif-
mettere i l lavoro, 

Si fuol diré che i iVIonaci pranzano alie un-
dici ore, la volgar gente alie dodici, e gli uo-
mini d' affari alie due dopo mezzodi . I I 
Gran T á r t a r o , Imperador della China, do
po che ha pranzato, fa pubblicare per mez-
zo de'fuoi Araldi , cK ei da licenza a t u t t i 
gli altri Re ePotentati della térra , di anda-
re íLpranzo; come fe eglino afpettafsero i l fuo 
afsenfo. 

I n genérale, confente ognuno, che 1' ufo 
piu falutevole , é fare una parca cena , e man-
giare piü abbondantemente a pranzo ¿ fo-
pra tutto per le perfone dilicate , e valetu-
dinarie . Quefti é i l fentimento della Scuola 
Salernitana: 

Ex magna cecna Jiomacho fit máxima 
pcena : 

Ut ftí noBe levis , fit t ibi coena bre-

Puré Bernardino Paterno, medico celebre 
Italiano , foftiene i l contrario in un fuo Trat-
tato su quefto foggctto. Vedi GIBO. 

I Roraani, per quanto appanamo da'loro 
A u t o r i , non han mai penfato al pranzo; ma 
differivano le lor gozzoviglie alia fera , e la 
cena era i l loro gran pafto . 

^ P R A S S E A N I , una Setta d' Eretici , cosí 
chiamati dal loro Autore, Praxeas. 

¡ Sfs Queft* 
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Queft' Erefiarca fu dell' Afia , e vifse nel 

fecondo Secólo. Fuda prima un Difcepoio di 
Montano, ma poi lo abbandonb , e raiíe in 
piedi unaSetta fuaprcpria; infegnando, che 
non vi era pluralita ¿ i períone neila D iv in i t a ; 
€ che fu i l Padre ñefso che patl í u ü a C r o c e . 
I I qual fentimento fu pofcia adottato dai 
Monarchici , dai Sabeiliani, e dai Patripaf-
íiani ,. Vedi SABELLIANI , PATRIPASSIA-

P R A T I C A , nel commercio , é una ne-
goziazione o comunicazion di commercio , 
che un vafcellomercantile ottiene ne'porti , 
¿ove arriva, e ne' paefi oh' egü dilcuopre . 

Quindi ottener pratica , é ottenere liber
ta di frequentare un porto , di andaré aüa 
fpiaggia, o fmontare &c. di comprare, di ven
de ré . N o i non poteramo aver mai pratica co-
gli abitatori de!la Nuova Zembla,. 

PRATICA 9 Pratiquey fi prende.ancoin par-
ticolare per una ¡icenza di írafficare , accor-
data alCapitano del vafcello neüeparti d'Ita-
lia , dato un atteflato di fanita ; cioé una cer-
tificazione o Fede in ifcritto che i l luogo 
donde cgli é venuto, non ¿da alcuna malattia 
d'infezione attaccato. 

PR A 
PRATICA , o PRATTICA Aritmética . Ve

di ARITMÉTICA,. 
PRATICA Geometría, Vedi GEOMETRÍA , 
PRATICA Matemafica ., Vedi M A T E M I -

TíCA , 
PRATICA Mufica. Vedi MÚSICA . 
PRATICA Fi/o/o/w. Vedi FILOSOFÍA . 
PRATICA , .nell' Ariímetica , PRACTICÜ 

Jtalica , od ufi e rególe Italiane di co.mputa-
TC ; cioé certi compendien metodi di ma-
neggiare la regola di proporzione , o re
gola doro , ípezialmente iiove i l primofermi-
ne é i , o Funita , Vedi Rnoia dy ORO . 

Elleno fono ilate .cosí chiamate , perché 
con eííe fi cora pie fpedi tamente un contó di 
.pratica, o di negozio; e perché furono py. 
ma introdotte da'mercaníi e negozianti.d'Ita-
lia . Vedi REGOLA . 

Le piu utili di quede pratiche fono le fe-
guenti: •— i . Poiché T ufo della regola del 
í re fi trovare un quarto proporzionale a 
tre dati numeri , divídete i l primo ed il fe-
condo, od i l primo ed i l terzo, perquaiche 
numero comune, fe cib puo farfi cfattamen-
te , ed opérate co'quozienti in lor vece : coms 
fielf efempio feguente, 

I I Prezzo di 3 IB é 9 fcel. Qual h ú . i l prezzo di 7 ffi? 
3 

Facit 21 fcel. 
I I Prezzo di 14 TB é 26 fcel. Qual farail prezzo di 7 IB ? 

7) 2 2)— í 
Facit 13 fcel. 

2. Se i l primo termine é 1. ed i l fecondo «per trovare la parte aliqueta 
aína parte aliquota d' una lira , d' un fcelli-
no , o foldo ; divídete i l terzo per la parte 
aliquota: i l quoziente é la rifpoña. N o t i f i , 

^ueí che noi 
fanno fare altramente , poífon vederlo nella 
tavola delle parti aliquote di una lira fotto 1 
Articolo ALIQUOTA. 

F , gr. Se 1 alia coña 10 fcel. 

3. Se i l primo o terzo numero é 1 ; Pal-
tro non eccedendodi mol to ; ed ilmezzo ter
mine é un comporto, c ioé , confiñe di diverfe 

Quanto coflan 957 alie? 
Facit l . 478 : JO x, 

denominazioni; allor fi -puo,operare fenzan-
duzione cos í : 

I I Prezzo d' 1 !B é 3 /. 8^ . 3 q. Qu&l é i l prezzo di 5 IB? 
5 

Facit 18 x. y d. 3 q. 

Itnperocché 4 fardini facendo un foldo , 
5 volte' 3 fardini fanno 3 5 ^, e 12 foldi 

facendo un fcellino, cinque volte otto foldi 
fanno 3 / . 4 ¿í. che , con 3 d. dai luogo de 

íar-



faráínf, ían 3 / . 7. ¿í. Finalmente 3 cínqué voí-
te 3 fcellini fanno 15 fcellini 3 e coi 3 fcelii-
ni dal luogo dei íbldi, 18 x. I¡ prezzo richie-
fto adunque é 18 J*. 7 i . 3 q> 

4, Se i l mezzd termine non é un'aliquo-
ta, ma una parte aliquanta5 riíolvete la par
te aíiquanta nelle fue partí aliquóte ; divide-

Se un 'a l lá coüa fccll 

P R A 507 
fe íí mezzo termine per le diverfe aliquote, 
la fomma derquozienti é la nfpofta. Per tro
vare le partí aliquote contenute in un' ali-
quanta, Vedi la Tavoía delíe partí aliquan-
te di una lira foíto 1' Árticolo Á L I -
(¿U A N T A . 

Per un efempio di queftat regola % 

Quanto coüano 124 alie i 
4)62 

31 

5, Se i l primo o fecondo termine I í , 
c fe nel primo cafo, i l fecondo o i l terzo í 
neir ultimo cafar i l primo é rifolubile in fa
vores, o moltiplicatori , Finiera, operazio-

Fncit 93 /. 

ne íí pub compiere colla mente, fenzai met-
ter giu alcune figure ; come nel feguentc 
efempio * 

í í prezzo di i fe é 24 fcel. Qual é i l prezztí di 20 %í 
4 4 
é 

8 0 

6. Q.uands uno de' dati numeri é í , noí 
ábbiam diverfe pratiche c ó m p e n d i o f e p e r r i -
fparmiare ía moltiplicazione é la divifio'ne .• 
'k-gf. Se 9 ífe coilano 20 fcelí. Che cofa co-
í!a una IB? 

Égli é chiaroí che la fommá ¿ercata s'ot-
tienecori aggiugnere allá decima parte di 20/ . 
cioé 2 J. la nona parte di queda decima , cioé 
^ í í . - I , e f d iünfo ldo j Is rifpoftaadunque é 
2 / . 3 ¿i. |- e f 

D i nuevo: Se 5 IB coflano ^4 fcel. Che 
cofa cofia una 

Poiché 5 é la meta di 10, i l doppío della 
decima parte del dato prezzo 3 cioé 10 J. 9 ^ 
^q. i la fomma richiefta. 

D i nuovo: Se í IB cofia í 8 Quanto co-
íleranno 19 IB? 

Poiché 1 9 ^ 2 0 í ; dal dato prezzo rad-
doppiato, edáccrefciutó di unzero, fot trae-
^ ií femplicé 18 ^ Tavanzo é 3 4 2 ^ , ^ : 2 8 ^ 

ch'é la fomma cercata. 

Facit 48 : o x. — 24 L 

7. Se due termini delía fiefla denomina-
zione dífferifcono di un'unita ^ abbiam una 
maniera particolare di compendio, che rae-
cogliefi da'feguentí efempj . E. gr. Se 5 15 
coüano 30 x. Quanto coílerafino 4 IB ? 

Poiché i l prezzo di 4 IB é una quinta par
te di meno diquel lodí 5 IB , dividefe i l dato 
prezzo 30 per 5 ; i l quoziente 6 eífendo fot-
tratto dal dividertdoj ilrefiduOí cioé 24 / . é 
la fomma richiefta. 

D i nuovo í Se 8 IB coflanó 24 Í. Quanto 
coila ti 9 IB í 

Poiché i l prezzo di 9 ÍB eccede quello 
di ot ío di Un' ottava parte ; divídete i l 
dato prezzo 24 per 8 ; ed aggiugnete i l 
quoziente 3" al dividendo ; la fomma 27 é 
la rifpofla .< 

8. Alie volte fi pub ufare diveríí di que^ 
flí compendj o pratiche nells quiftione iñeff-1 
fa. E,gTa 

too IB coftano 30 s. 4 d. Quanto coíía 50 ÍB? 
5,0)2 2 * 

Facip 15/., i d . 

Sfs 2 



5 © H P R E 

Di nuatfo i 6o IB GOUSUO 4 /. Quanto coñano 2520? 
6 42 

24 
7 

P R E Á D A M 1 T A ^Prceadamita , una deno-
minazione data agli abitatori della térra , 
che qualcheduno ha creduto 5 eflfervi ftati 
avanti Adamo. 

Ifacco de la Pereyra , nel 1^55. puVolicb 
un libro pér moñrare la re.alita de> Preada-
m i t i > e ñ guadagnb un numero coníiderabi-
le di feguaci della fuá opinione: ma la r i -
fpofta diDeroarets, profeíTore di Teología a 
Groninga, pubblicata P anno fegueníe , miíc 
remora al fuo progreffo; abbenché Pereyra ̂ i i 
abbia falta una replica» 

I I fuo fiftema era queflo : EgU chiama 
Adamit i gli Ebrei , e fuppone che íicno ulciti 
da Adamo; e da il titolo di Preadamhi ai Gen
t i l i , i quali ei fuppone eífere ílati lungo tera-
po avanti Adamo. 

Ma effendo cib efpreífaraeníe contrario 
alie prime parole della GeneG , Pereyra r i -
corfe alie antichita favolofe degli Egizj e de' 
Caldei, e ad' alcuni ozioü e fantaíiici Rah-
bini , i quali s' immaginarono che v i folie 
flato un altro mondo avanti i l defcriíto da 
Mosé-. 

Fu fermafeo dagr Inquifiíori di Fiandra , 
€ molto afpramente trattato r ancorché fof-
fe al fervigio del Dclfino. Ma egli appellb 
dalla loro fentenia a Roma.i dove portoffi 
fiel tempo d'Aleflandro V I L e dove flara-
pb una ritrattaxiong, del fuo libro de' Prc-
adamiti. ¡ 

PRExAMBOLQ,, nella Legger i l principio 
Wi'- un Atto ' del Parlamento , Seo. che ferve 
qHafi di chiave per aprire e fvelare T inter> 
:¿ion€' e lo feopo de' fabbrícatori dell 'Atto , 
e i mal i che íi ha in mira di rimovere , 
& impediré 5 o rimediare con eífo . Vedi 

PREBENDA r PREBENDA , h pomone 
che uif prebendarlo riceve per fuo mante-
nimento , beni di una Chiefa Catre-
drale , o di Collegiata . Vedi PRE-
JPENDARIO . 

}! termine p-ckni$ prdinariamente fí con-

fonde con canonicato , o canónica ; pare ^1 
é una real differenza. Una prebenda épro-
priamente un dirit to che un Eccleíiaitico 
ha in una Catíedrale o Collegiata dovr egfi 
uficia , di ricevere certe rendite Ecclefiaíli-
che , e di godere ceríi tribu ti o in diñara 
o in ifpeiie ; ( cosí chiaraati a prxbendo , 
q. d» concedutigli o aecordatigli j non a pra*-
vendo auxilium r o conftlium epifc&po ) laddo-
ve canónica é un mero t i to lo , o quaíitafpi-
rituale , che una perfona gode independen-
temen te da qualunque preftazione o rendí-
ta temporale : cosí che \& prebenda pub fuf-
fillere fenza il Canonicato ; ma ií Canoni
cato é infeparabile dalia prebenda . 

Imperoeché non gia alia prebenda il di
ritto di voto , ed altri fpi ritual i dirit t i con-
neíTi fono , ma bensi al Canonicato , e qaan-
do la prebenda é unita al Canonicato , el
la di ven ta fpirituale in virtü del Canoni
cato a cui é attaccara. Vedi CANÓNICA , 

Anticamente i l Papa crea va de7 Canonici 
con un diri t to d' aver luogo ne! Coro, con; 
voce deliberativa nel Capitolo , e con ua5 
afpettazione della prima prebenda che va-
caffe ma cib fu poi proibito dal Concilio 
di Trento: puré i l Papa conferifee tutíavis 
i l Canonicato íema. prebenda ^ quando ha in 
animo di conferiré una dignita in una Chiefa > 
per ottener la quale , fi ricerca che i l Candi
dato fia Canónico ̂  

Cbiamafí queflo un Canonicato ad effe?' 
ílumy. e alie volte jus ventofum ^ che non é 
altro che un titolo vuoto , eonfsrito pura
mente per qualificare un uomo o dargíi 
quella conclizione che é neceífaria per ees» 
ta dignita r i íhet ta alia capacita di un Caz-
non ico, 

I n alcune Chiefe v i fono delle prebenda 
doppie r ed inaltre,.- áú\t femi-prebende. 

Originalmente la prebenda era folo tina 
confegna , o porzione di cofe neceífarie al
ia vita,, che íi davano ogni giorno ; inog-
g | fe renéils ?d i j-rofi t t i della Chiefa* fono» 



PRE 
¿jv¡fe ín porxloni fiflfe , chiaraate prebende, 
che fi godono independentemente. Lanomi-
p^alle prebende é nelRe. In Francia é uno 
degli onorarj dir i t t i del Re , nell' occafion 
¿ella fuá allegra acceffione alia Corona , di 
nominare foggetti alie prime prebende va-
canti per mone nclle Chiefe Cattedrali e 
Collegiate. 

Le prebende fono o femplici , o con dignl-
Le ultime fono quelle, alie quali ol-

tre le prebende , é annefia qualche giurisdi-
zione. 

PREBENDA Teologale , é una prebenda ap-
propriata a un dottore in Teología , in cia-
fcuna Chicfa Cartedrale e Collegiata per tut~ 
ta la Francia, per predicare le doraeniche, e 
fare una pubblica lettura tre volte la fet-
timana. 

PREBENDA Precettoriale , é quella preben
da le cui rcndite fono deflinate per lo fo-
ítentamento di un precettore o rnaeftro , i l 
quale é obbligato ad inilruire la gioventh del 
luogo gratis. 

I I Canonicato non é qui alia prebenda ne-
ceffario . 

Panorm. offerva , che nella Chiefa Catte-
drale di Chartres , v i fono delie preben
de appropriate a' Laici , e per la fnfluknza 
di alcune períone di buona nafcita e di-
flinte. < 

PREBENDAR JO, PREBENDAR ms, un ec-
clcfiaÜico il quale gode di una prebenda . Vedi 
PREBENDA . 

I prebendar) ed i Canonici di Chiefe Cat
tedrali, e Collegiate, hanno quefto in comu-
ne , che Giafcuno d'effi ha una porzione del te 
rendite della Chiefa per fuo raantenimento \ 
gli un i fotío i l ti tolo di prebenda , gli altri 
fotto quelio ¿i canonica , o canonicato ; ed han , 
si gli un i come gli a l t r i , luogo, e voce nel 
Capitolo : ma differifeono in quefto che i l 
prebendarlo riceve la fuá p ó m o n e o prebenda 
in confiderazione della fuá ufiziatura e del 
fuo fervigio nella Chiefa ^ ma il Canónico 
•fetua aicuna tale confiderazione , meranicn-
tcpevefferegli ricevuto nella Cattedrale o nel 
^^e^ io , peY affignatum ñallum in choro, & 
iocu™ ̂ Qaphulo < Vedi CANÓNIGO , &c. -

PREBENDAR 10 ¿i'oro, d'Hereford {Golden 
lREEENDARY oy ^erej-Qr¿ ^ chiamato anche 
Pjtbendami Epifcopi , é uno dei 28 preben-
j'7p ^ i n o r i , i l qüale ha , ex ojficio, i l luogo 
_ el Pnma . ^ ^ ^ 5 9 |He raan^* 

Egll era an ticamente con fe flore del Ve-
fcovo e della Cattedrale , ed avea le offerte 
dell' altare ; per la qual cagione fu chiama
to golden prebendar^, i l prebendario d'oro . 

P R E C A R I A , o PRECES , ne noftri l ibri 
di leggi antiche , eran chiamati le opere 
giornaliere, che gli affittajuoli (tenants) di 
certi fondi eran obligad a daré ai loro Signo-
r i , nel tempo della meí íe . 

I n alcuni luoghi chiamaníi quefte giorna-
te corrottamente, bindays, dal SaíTone biel
dan , pregare. 

Magna PRECARIA era un giorno di raccolta 
grande , o genérale. 

I I Signóte della Con tea d' Harrow in M i d -
dlefexavea, 21. Ric. I I . un diritto confuetu-
dinario , che per intimaxione del fuo Bailiff 
in un giorno di raccolta genérale , allora 
detto magna precaria, gli affittajuoli (tenants} 
faceffero per lui i l lavorodi i99giorni j ogni 
ítffittajuolo i l quale aveííe un camino , man
dando un uomo . 

P R E C A R I O , nel commercio , un appel-
lazione data ad una fpezie di traffico tra 
due nazioni in guerra , per mtzro di un terzo 
i l quale é in pace con tutt i edue. 

Cosí gr ingle í i tengono un commercio/?r<r-
cario colli Spagnuoli per mezzo de' Portoghe-
fi ; quando le due prime nazioni eííendo fra 
eífc in guerra , la terza prefta i fuoi vafcelli, 
le fue bandiere , edil fuo nome, per continua
re i l lor traffico » 

PRECARIO, nellaGiurifprudenza, s'appli-
ca ad un fondo , di cui la perfona non ha 
piena proprieta , di cui non puo difporre afso-
lutamente, e la di cui maggior parte équaíi 
in preftito. 

FRECE Partium , nella legge, la continua-
zione di una lite per lo confenío d'ambedue le 
parti * Vedi CONTINUAZIONE . 

P R E C E D E N Z A , un luogo d' onore, al 
quale una perfona ha titolo o ragione nel-
le affemblee , o corapagniej o nel federe , 
o nel camminare . Vedi RANGO . 

La precedenza é o di cortefia, o dejare. 
La prima é quella che é dovuta all' eta, 

ai beni , &c. ed é regolata dal coftume e dal
la c ivi l t l i . 

La feconda é ftabilita con auíorita f ed 
un infrazion della quale, da azione in íegge. 
Vedi NOBILTA' . 

11 punto della precedenza r in Inghilterra, 
viene cosí ordinato dagli Araldi — Dopo 



5io PRE 
i l Re , prenden poño i Principi del fangues 
cioé i figliuoli, i n ípot i , i fraíeili del Re ; 
appreflb , i grandi miniftri deila Chiefa e 
della Corona , cioé 1'Arcivefcovo di Can-
terburij appreíTo i l Lord Cancelliere, od i l 
Lord Cuílode del gran Sigillo j appreflo , l 'Ar -
civefeovo di York t i l gran Teíoriere ; ü 
Lord preíTdente del Configlio Secreto i i i Lord 
del Sigillo privato, o fecretor appreflb i Du-
eh i , poi i Marchefi r i figliuoli maggiori de' 
Duch i , i Conti f i figliuoli maggiori de'Mar
chefi y i figli juniori de'Duchi^ i Vifconti , 
i figliuoli maggiori de 'Cont i , i figliuoli mag
giori de'Marchefi , i Ve feo vi , r Barón i , i 
figliuoli maggiori de"' Vifconti i figliuoli 
juniori de' Conti , i figliuoli maggiori de5 
Baroni , i Configíieri privati , o íecreti , i 
gíudici r i rnafiri nella Cancelleria , i figli 
giuniori de 'Vifconti , i figli juniori de' fia
ron i , i Cavalicri bannereti, i baronetti , i 
Cavalieri delbagno, i Cavalien' bacellieri, i 
Colonelli y gíi Avvocatr , i Dottori , gl i 
Efquires1 ( o fía g l i armigeriy i colonelli luo-
gotenenti v imaggiori j , icapitani,: i bacellie
r i di Teología , di Legge, &c . i maftri delT 
a r t i , i gentlemen ( noi díremmo perfone ben 
nate , o c iv i l t ) i yeomm , o confadini ricchi 
e che han moho del fuo, i t ra f f icant ig l i ar-
sigiani, i meccanicr. 

Nóta te , Che i grandi ufiziali di Corte , 
dr qualunque grado che fíeno, prenden po-
fia al di íbpra di tuttr gli altri deirifteíío 
grado od ordine di nobilta ; c ioé , i l maftro 
della Cavalleria , i l Lord gran Ciamberlano 
d' Inghilterra, i l Lord gran Confeñabile d ' In-
ghilterra, ií Lord Marshal d' Inghilterra i l 
Lord Ammiraglio d' Inghilterra y i l Lord 
fieward C maggiordomo , o difpenfiere J ed 
i l Lord Ciamberlano della cafa o del dome-
ftico di Sua Maefta. — Cosí i Segrerarj: di 
Stato, f t fono par i , piglian poffo da tut tr 
dt cereño grado , eccetto che dagü Ufiziali 
fopra menrovati . T Duchi , i Marchefi , i 
Con t i , i Baroni, &c. che non hanno alcuno 
de' detti ufizj e non difcendoiio dai fangue 
íeale ,. prendono pofio fecondo 1' anzianita 
della loro creazione . — Le Dame prendon 
pofio ,; o preceáenza íecondo- i l grado o laqua-
li ta de* loro mar í t i . 

PRECENTOR ¥ , PRJECENTOR , un di-
gnitario nelle Ghiefe Caítedrali , popolar-
mente chiamato i 1 Gmme;, o majlro del Coro. 
Vedi CANTORF. 

PRE 
* I t prí£centor e eos) detto , dal l „ u 
no príE , e cano / perche ei fi fUpp^ 
ne che meni /'/Coro, e canti innanzi acli 
a l m , > 

PRECEPT, PRJECEPTUM , nella legge 
Inghilterra y un comando in ifcritto , nian, 
dato da un chief jujlice , dá un jujlice cf 
peace (. che fono certi Giudici cosí detti ) 
o da altro firaile minifiro ,• perché fi rechi 
davanti a lui una períona , un iílrurriento 
od altra cofa. 

PRECEPT , nella raedeíima íegge ,> fí ufa 
anche per dinotare i l comando , o il pro. 
vocamento, con cui un uomo concita efpi-
gne un altro a comraettere fellonia^ furto, 
&c.- Braffon parla di tre diverfítadi reatp in 
un oraicidio ; cioé praceptio , fortia , confi-
lium . Praceptio é 1' infiigazione ufa ta anti-
cipatamentc j fonia , i'affiftenza nel fatto 
confilium , T avvifo o prima o dopo . Vedi 
OMICIDIO , &c^ 

P R E C E T T O R I A , PR^CEPTORIA , una-
fpezie di benefizio tenuto da' piü preltanti 
ira gli antichi Cavalieri Templárj ; queüi eran 
creari dal Gran M a ñ r o , col titolo di prace-
ptores tempth Vedi TEMPLARJ. 

Steph. de jurifd. lib. 4. dice , che le pre" 
cettorie erano folamente una fpezie di cel-
le , tutte fubordinate alia loro principale 
manf ionech ' era i l Templo di Londra Vedi 
TEMPÍO.-

D i queííe ^Wf í ro r /V , Dugdaie dice, ch'ei 
ne trova mentovate fedici , come apparte-
nenti gia a' Templarj in Inghilterra , cioé 
Creffing Temple , Balshal,. Shengay New-
land, Yevely y Witham Temple-Bruere , 
WiHington, RotheleyOvenington y Tem-
ple-Comb , Trebigh , Ribftane , Mouní Sr. 
John, Temple-Newfum, e Temple-Hurft = 
M a ve ne furono5 altre piu Vedi COM-
MENDA 

PRECEPTOR! A L E Prebenda. Vedi ¡'Ar-
ticolo PREBENDA . 

PRECES. Vedi l5 Articoío PRECARIA 
PRECESSIONE ,PRJECESSIO, neH'Afirc-

nomia, un termine, applicaío agü Equmo-
z j , i quali , per un Jentiffimo infenfibilrno-
to,. cambiano i l loro luogo , retrogvi.Jando 
verfo Occidente, cioé inantecedenti t , cerne 11 
ípiegan gli Afironomi , ocontio i ' ordine de 
fegni. Vedi EQUINOZIO\. 

Moílrafi, nella nuova Aüronomia che 11 
polo, i folftizj, gli equinozj, e tutti g olí al-

trt 



PRE 
• pUnt; ckü'ecli t t ica, hanno un moto re

trobado; e movonfi ognor da Oriente aPo-
JJe o dal íegno di Ariete verfo i Peíci , 

J L per io qual roezzo i punti Equinoziali 
venson via vía pcrtati indietro, fra i fegm 
crecedenti ddleStelle , a ragion di 50 feron-
¿i ogni anno ; i l qual motoxeírogrado échia-
jnato fa pre^ f f i om, la recejfione, o ntrocejjlo-
ne degli Equinozj. 

Quindi, fvccome le ílelle üffe feííano im-
jnobilii e Equinozj vanno indietro, av-
venir dee che le Stelle ferabreranno moverfi 
yjeppiü verfo Oriente , per rapnorto a quelÜ ; 
¿¡ aua , le longitudini delle Stelle , che íi 
uurnerano dal primo punto d' griete , o 
dall'Equinozio vernale , van continuamen
te crefcendo . Vedi L O N G I T U D I K E , e 
STELLA , 
• D i qua é , che le coílellazioni íianno tut-
te cambiato i iuoghi affegnati loro dagli an-
.íichi Aftronorni: nel íempo £ Hipparco e 
degli Aflro,nomi piürimo.ti , i punti Equino-
2.iali .eran' affiffi alie prime Stelle d'Ariete e 
di Libra \ ra a i íegni non fono i n oggi piíi 
itie'punti medefimi ; e le Stelle ch' erano al-
iora in congiunzione col Solé,, quand'egli 
era nell'Equinozio , fono adeíío, un intero 
fegno, o 30 gradi, al Levante di eíTo., Cosí 
]a prima Stella d' Ariete e oggidi nella por-
zione deir eclittica chiamata Taurúi ; e la 
prima :Stella di Taurus fla oggi i n Gemi-
ni ; e Gemini é avanzato nel Cancro , &c. 
VediSEGNO, eCoSTELLAZIONE. 

Gl i Equinozj averanno fatta la loro rivo-
juzione verfo Ponente , e faranno ritornati 
al l 'Ariete di nuovo; ovvero le Coflellazio-
m averanno fatto le loro verfo Oriente , e 
coincideranno di nuovo ne' loro primi Iuo
ghi , per rapporto agll Equinozj , in 
2581 ó anni , fecondo Tycbone; in 25920, 
fecondo Riccioli , ed i n 24800. fecondo 
CaíTmi 

Gl i an t ich í , ed anche alcuni fra1 moder-
n i , han fyppofti gli Equinozj immobili ; ed 
hanno attribuito quefto cambiamento di di-
ñanza delle üelie da eífi , ad un real moto 
¿ell'orbe delle ílelle fiífe, ch'eglino luppo-
fero ave re una lenta rivoluzione attorno 
áe,poU dell 'eclittica; cos í , che tu t te leÜel-
ê cotnpiano i loro giri nell1 eclittica , o ne' 

Pajalleli, nellofpazio di 25920anni, a capo 
^ ' q u a l i debbano tutte ritornare ai loro pri-

iuoghi. 
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, Queño período fu chiamaeo dagli antichl 

V mno grande o Platónico ; ed eglino credet-
tero, che al fuo compimento, ogni cofa r i -
cominciar dovea come in prima; e tutte le 
cofe correré e girare di nuovo coirifteífo or-
dine che gia a vean fatto 4 Vedi Platónico 
ANNO . 

La caufa tífica della precejfwneáQ%\\ Equi
nozj , diraoftra i l Cav.Neuton, nafcere dal
la larga sferoidale figura della ierra ; eque-
íla figura rifulta dalla rotazione d'effa térra 
intorno al fuo aífe. Vedi TERRA . 

P R E C I P I T A N T E ? PR^CIPITANS , «íd-
la Chimica , un termine applicato a un i i -
quore, i l quale verfandofi dopouna diíToluzio-
.ne , lepara cib che v i e difciolto, e lo fa precu 
pitare., cioé cadete al fondo del vafe. Vedi 
DlSSOLUZIONE . 

Cosí Folio di tártaro , e lo fpirito vola-
tile di fale armoniaco , fono precipitanti y 
in riguatdo alia diísoluzione dell' oro nell' 
aqua regalis ; e 1'acqua comune é un pre
cipitante in riguardo alia difsoluzione del
la jalapa nello fpirito d i v i n o . Vedi PRECI-
PITAZIONE, 

PRECIPITANTE íi prende anco nella me
dicina , per un rimcdio che lepara e preci
pita qualche materia eterogenea contcnuta 
nella raaffa del fangue ; e per quedo raezzo 
modera e placa le irregolari fermentazioni , 
i ' effervefcenze, e fimili fconcerti, che quelia 
materia avea eccitati. 

Fra i 1 numero dtprecipitanti, íi noverano i l 
corno di cervo, gíj occhi di granchio, i l bezoar , 
la fcorza di quercia, edelguajaco, i l ferro, 
la chinachina, la creta, &c. 

P R E C I P I T A T O , PRÍECIPITATUS, nella 
-chimica, una foflanza, che cífendo üata di-
fciolta in un appropriaío raeílruo, di nuovo 
fi feparadal fuo diífolvente , e cade giíi al fon
do del vafe , col verfarvi qualche alíro liquo-
re . Vedi PRECIPITANTE, 

I Chimici fan varj precipttati di Mercu
rio , i quali fono di varj colori , fecon
do la variét^, de' precipitanti y cioé blan
co , roffo , giallo ̂  verde , &c. Vedi MER
CURIO.. 

I I PRECIPITATO Bianco , che chiamafi 
anco dolce, íi prepara coi Itiercnri • tiifciol-
to nello fpirito di sarro, «e Pfécif tato con 
acqua faifa , o eolio ípirito di íale , iu una pol-
vere blanca. 

Se, in luogo de' detti precipitanti, fi ver
bera 
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fera della orina-fopra la díífoluiione , ave-
remo un precipitato di color di rofa pallida. 

Per fare i l PRECIPITATO rojfo o corr.ofi" 
'vo , prendono la diííbluzione del mercurio 
fatta nello fpiriío di nitro i fvaporano tutta 
Tumidita fopra un lene fuoco, finché niente 
altrorimanga, che una biancamafía; laqua-
l e , accreícendofi i l fuoco , fi rubifica, e fi ele
va a un color roffo. 

I I PRECIPITATO Verde fi fa col mercurio, 
col rame, e con fpiriti acidi. — I I precipi
tato giallo col mercurio , e coll' olio di v i -
ír iuolo. Ma quefti tre ul t imi fono impropria
mente chiamati precipitati , perché non íi 
procacciano per via di precipitazione. Vedi 
PRECIPITAZIONE . 

P R E C I P I T A Z I O N E , PRÍECIPITATIO , 
un'operazione nella Chimica, cioé una fpe-
zie di feparazione , onde un corpo difciolto 
e fofpefo in qualche liquor meftruo, fiaccafi 
da e í íb , e cade giu al fondo del vafe . Vedi 
OPERAZIONE. 

La Precipitazione é , o fpontanea j o ar-
íifiziale. 

La PRECIPITAZIONE Spomanea é , quando 
le particelle del corpo difciolto fi feparano per 
fe íleífe dal diííolvente. 

La PRECIPITAZIONE Artifiziale é , quando 
qualche altro corpo, chiamato un precipitan
te , s' aggiugne per procurare queíta fepara
zione. Vedi PRECIPITANTE . 

V i é puré una precipitazione totale , nella 
quale le parti difciolte fono tutte fepara-
t e , e vann'al fondo; e unaparziale, in coi 
ale une delle parti difciolte ítanno tuttorfofpe-
fenelfluido, e non cafcangiíi . 

Per fpiegare /' operazione della PRECIPITA
ZIONE , oíTervifi , che un nieítruo fluido fi pub 
far che foílenga un corpo fpecifícamente piu 
ipefante di eíío mefiruo, o col rendere la re-
íiflenza , provegnente dalla coeíion delle parti 
del fluido, eguale all'ecceífo della gravita fpe-
cifica di cotefti corpi, fopra quella del meflruo. 
Vedi MENSTRUUM . 

Ovvero , coll' aggiugnerfi del corpo pefante 
a qualche altro piu leggiero ; cosí che idue af
íjeme facciano folamente un tutto , eguale 
nel pefo al fluido, 

Nel primo cafo fappiamo che la refifien-
Za, é ognor proporzionale alia fuperfizie de' 
corpufeoli ; di modo che fendo diminuita 
!a fuperfizie , é indebolita la reíifienza : 
percib la proporzione della tenaciía del 
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mefiruo , colla gravita de' corpufeoli 5 ef 
fendo cosí toita , dee feguirne la precip¡, 
tazione. 

La precipitazione fi pub dunque fare in due 
maniere, fuppofto quefto fondamento ; cioé 
coll'infondervi un liquore ípccificamcnte pi>' 
leggiero, o fpecifícamente piu pefante. Kd 
primo cafo la gravita del meftruo , che ^ 
fempre proporzionale alie gravita compoíle 
d' ambedue , diverra , per quefta miftura , 
plh leggiera : cosí efsendo i l meftruo dilui-
to , la forza di coefione s' indebolifee , e 
rendefi inetta a piu foftenere a lungo i 
corpi; quindi gl'idrometri , che fácilmente 
fon foftenuti neli' acqua , al verfarvi buena 
quantita di fpiriti ardenti, calano al fondo 
del vetro. 

E cib s' accorda non folo colle leggi della 
meccanica , ma cogli efperimenti : cosí lo 
fpirito di fale armoniaco copiofamente preci
pita le limature de'metalli , difciolte in mefirui 
acidi ; abbenché egli fia moho piu leggiero 
che alcun d' eí í i . 

La medefima cofa fi fa piu preño eolio fpirito 
di v ino , la cui gravita fappiamo effere quafi 
la mínima di qualunque liquore. 

Per mezzo di quefto fpirito altresi , tutti 
i fal i , che fono fofpefi nell' acqua , vengono 
precipitati , e cosí unifeonfi in criftalli . 
Parimenti fe gocciolareíe del!' aceto diftilla-
to nella feoria d' antimonio difFufa nell' 
acqua, ella cade al fondo, e fomminiílra i l 
zolfo d 'oro. 

Nel l ' ifteífa maniera , 1'acqua, T aceto , 
&c. íanno una precipitazione dagli acidi , 
benché piíi parca; anzi gli acidi fteffi, ver^ 
fati fopra altri acidi, pib pefanti , precipi-
teranno tutto quel che nuota in effi . Cosí 
lo fpirito di fale precipita i l piombo, i l ra
me, lo ftagno , difciolti nell 'olio di vitrio
lo : tanto poco fa qul meftieri degli álca
l i , ancorché i Chimici d' accordo abbian 
voluto che eglino fien afsolutamente ne-
cefsarj. 

Nel fecondo cafo , la precipitazione fi fa-
ra coll'aggiunta di un liquore piu pefante 
al meftruo . Imperocché le particelle di que
fto liquore, tra per i l loro pefo, e ira per 
1'impeto che acquiftano nella loro difcefa , 
portan giu e affondano tut t i i corpufeoli fo-
l id i che incontrano nel lor paífaggío ; di 
maniera che efsendo cosí i corpufeoli giíi 
t i r a t i a forza, ed iv i ícnuti da cuello liquore 

avven-
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•svventizio, non poíTono pih afccndere nellalor 
prima íituazione. 

per provare ia venta di queíro razioci-
•0 con efperiraenti; non íblo gli fpirit iaci-

« ma anche la pura acqua , fi trovera , 
)|je precipi'ano tinture di vegetabiii eflratte 
eolio ípirito di vino i e le raedefime tinture 
eftvatte «on 1' ácqua o coi vino , fono preci
pítate in buona copia dagli fpiriti acidi, che 
fon piu pefanti, . . . . . . ,,, r . 

I rnetaĴ ' í quando lono dríciolíi nello ípi-
•.t0 ¿i falc armoniaco, precipitaníi coll'olio 

¿i vifiolo, o con lo fpiritodi ni tro. Quando 
¿no íbfpefi neU'acquafortis, eglino vengopo 
prccipitati coli'olio di vi t r io lo , o eolio fpirito 
bezoartico di ni t ro, 

Quanto ai corpi fofpefi per mezxo della 
Joro unione con altri piia leggieri : queft' é 
propríamente i l cafo de' metaílt difciolri ; ed 
a quefto fi pub ridurre V ultimo cafo della 
precipttazione . Q u i , le particelle di un me
tal lo effendo feparate per mezzo di un dif-
folvente, e refe irapercettibili a caufa della 
loro eíkema piccolezza , fíuttuano ío l tanto , 
perché unite a leggeriííime particelle dello 
fpirito acido , che le mantien fofpefe ; ab-
benché la grande fuperfizie che hanno, si per 
contó della loro piccolezza, come per la loro 
unione cogli acidi, fpeííb contribuifee a fare 
il medefimo cfFctto. 

Ora , íiccome elleno fono in un equilibrio 
sforzato col fluido in cui nuotano , € le eaufe 
per le quali fi íbftcngono, non fono che ac-
cidentali; ne fegue naturalmente che venga-
no precipítate al fondo, qualor V acido od i l 
meftruo le abbandona ; da qualunque cagio-
ne che cib fi faccia : bafta ancor qualche 
volta che la quantita del fluido, in cui fo
no foftenute, fia diminuito. Imperocché al
io ra diverfe delle particelle metalliche , tut-
toché fempre unite col loro acido, venendo 
ad accozzarfi ed unirfi , prendono una piu 
piccola fuperfizie rifpetto alia loro mafia ; 
cosí , non eííendo piu foftenute dalla gran-
óezza del i a loro fuperfizie , danno giü al 

Quando 11 meíiruo abbandona un corpo 
dilciolto- fe coteíio corpo é piu leggiero che 

.meftruo^ feguira i l contrario zW* precipita-
Kione, vale a diré i l corpo fi follevera: CO
SÍ la canfora eOTendo mifehiata neirolio d'olive, 
etuttoeífendo difciolto, la canfora s'alza alia 
prima, &c. 

Tom. VI, 

Se accade, che le particelle , dacché foá 
abbandonate dal diilolvente , fieno €gual-
mente pefanti che i l fluido che le foíliene , 
allora né s' alzeranno , né caderanno ; foio 
diverfe d' eífe riunendofi, formeranno alcune 
picciole maífe , baflanti per difirugg«re e 
guaftare la limpidezza e la trafparenza del 
fluido i ficcome é i l cafo della refina difciol-
ta nello fpirito di vino , fe i1 acqua fopra 
v i fi verfi : dove i ' acqua unendoíi flretta-
mente eolio fpirito di vino , fa ch'egli lafci 
andaré la mágglor parte delle particelie r e 
finofe . 

Fafll a quefto modo una precipitazione im-
perjetta , come la chiamano; e la quale in 
realta altr© non é , che una difpofizione e 
precipitare. 

Se in quefto cafo , le particelle aquee del 
fluido s' oceultano , e quafi s' aíforbifeon® 
tra le groííe molecule della materia difciolta; 
cib forma que! che chiamano un coagulo. Ve
di Co AGULAZIONE . 

Alie volte quando i liquorl fono verfati 
l'un fopra l1 altro , i fali de' quali abbonda» 
no , fendo meffi in moto, per la loro forza 
attrattiva corrono mutuamente ad abbrac-
ciarfi T un 1'altro ; e perché nofi fi ritrag-
gono o difgiungono dopo quefto combacia-
mento , fono a lungo andaré cosí uniti , 
che diventano come un folido , reftando-
vi pochiííima fiemma , ficcome é oíícr-
vabile patentemente nel tartarura vitrio* 
latum. 

In quefti efperimenti fuccede un tal con-
fiitto ed una tale effervefeenza , che quafi 
tutta quella umidita ívapora , che diluifee 
i f a l i . E qua fi fonda tutta la ragionedel--
la coagulazione Chimica, cofa di grandifil
ma confeguenza nell' affar della precipiiazio-* 
ne . N é poífiamo fpiegare , come* i ' olio di 
tártaro precipiti i corpi difciolti negli aci
di , d' altra guifa, che per la fpezie di coa
gulo ch'egli facón quefti corpufeoli, onde di
venta troppo pefante per rapporto al meftruo, 
ed eccede la di lui tenacita. 

Ta l i fono i principj generali della preci* 
pitazione. 

PRECIPUT * , nella Giurifprudenza Fran-
cefe , é un vantaggio che appartiene a 
qualcuno , in una cofa da dividerfi ; od una 
porzione detratta , e raeífa a parte in 
fuo favore , avanti che fia faíta la di-
vifione. 

T t t * 
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* La voce e formata dal Latino pr^cipuus , 

i l capO) o principale,. 
Nella paríizitrne fra'nob.ili , i l pjuvecchio 

ha fempre i l feudo, o la íignoria principale, 
per i l fuo breciput . — Nel qual fenfo , i l 
preciput coincide col dir i t todi primogenitura 
Vedi PRIMOGENITUR A 

PRECISIONE, PRÍECISIO, nelleScuolc, 
I ' ifteíTa cofa che aflrazione , Vedi ASTRA-
21 ONE,» 

PRECONTZZARE , o PRECONIZZAZIO-
2<IE , una prppofta , o dichiajazione, che i l 
Cardinale Proteítore fa nel Confiftoro in Ro
ma, di un perfonaggio nominato da qualche 
Principe ad una prelatura , in virtíi delie 
lettere , delle quali egli é i l latore ; alia quale 
conCentendo il Papa, da la fuá collazione. Ve
di C O L L A Z I O N E . 

La data delle Bolle fi fpedifce fulf iftef-
fo giorno che la preconizzazione . Vedi 
BOLLA , 

P R E C O N T R A T T O , PRÍECONTR ACTUS , 
un contrario fatto prima di un alíro : s'ufa i l 
termine in riguardo ai Matrimonj,, Vedi CON-
TRATTO, 

PRECORDJ, PRJECORDIA, &C. le partí 
intorno al cuore, e.gr, i l pericardio, i l dia-
framma , gl ' ipocondrj , td anche i l cuore 
íleíTo, co' polmoni, colla milza , &c. Vedi 
CUORE, 

La parola PRÍECORDTA I ancoyfatad'ordi-
nario per dinotare la parte dinanzi della región 
del torace. Vedi TORA CE, 

Pl inip, ed alcuni a l t r i A u t o r i , Pufano per 
íu t te le vifcere, o interiora: Fracordia vcca-
•fnuf uno mminp exta in komim . Vedi V í -
SCERA o 

U.na delle princípali differenze t rag l iuo-
min i ed i bruti coníifte in quefto ; che v i 
ha una maggior corrifpondenza e comuni-
cazione tra la tefta ed i l cuore ne'primi , 
•che ne' fecondi: la quale corrifponde.raza faíü 
jper mezzo di un maggior numero di ner-
v i , piandati dal cerebro al cuore ed sÁpre-
cord; ; i bruti ricevendo folamente nervi ai 
precord) per via de'rarai del par vagum ; e 
i ' uomo ricevendone anche dal pajo intet-
coftgle. 

Bene oíTerva i l Dottor W i l l i s , che la ra-
gione di eib fi é , perché, i bruti eífendo 
•privi di difcernimento, e poco foggetti alie 
paífioni, non abbifognano, come i ' uomo , 
él un dpppio paffaggio per l i fpiriti , V uno 
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a fervigio delle funzioni v i t a l i , í'aUro ne* 
i ' impreflione reciproca degli affetti , V ¿ 
ÑERVO, SPIRITO, CERVELLO, &C. 

PRECURSDRE, PRÍECURSOR , nella Teo-
logia , una perfona , la quale precorre o 
va innanzi ad uno , per annunziare la 
venuta, 

Queflo termine s' applica par ti col ármente 
a S. Giovanni Batiíla , che é chiamato il pre. 
curfore di Ge su C r i ñ o , per quello che di luí 
fcrive S.Luca , praibis ante[aciem Domini ^ pa. 
tare vias ejus ? 

PREPECESSORE , una perfona la quale 
ha pjreceduto u.n'ahra nel medefimo ufizio pá 
impiego . Vedi ANZIANO . 

P R E D p S T I N A Z I A N I , quelli .che aderi-
fcono alia dottrina.delia predeílinazione affolu-
ta. Vedi PREDESTINAZÍOME. 

Sant 'Agoíi ino viene da alcuni coñfiderato 
per i l fpndaíore della Setta ¿ t Predcjlinazia' 
fü'i e/rendo egli i l primo de'Padri che (em-
bra avere aíferita la dottrina, dicuifitrat-
ta , in efpreffi termini j quantunque i Gian-
fenifii , ed i loro avverfarj fieno ancor divjfi 
d1 opinione intorno alia vera dottrina di 
Sant' Agoíiino su queüo capo ; ognuno di 
loro interpretándolo fecondo i l fuo fiílema o 
penfamento. Vedi GIANSENISMO , &c» 

I I P. Sirmondo fi sforza di dimoílrare un' 
antica Setta di Predcjlinaziani, contemporá
nea a Sant 'Agoí i ino ; la quale inforfe e co-
mincib nelP Africa, nel Monaílero d' Adru-
metto , per ayer male intefa la dottrina di 
Sant' Agoíiino . Aggiugnefi , che la íle^a 
opinione di la íiefi fparfa per le Gall ie; do» 
ve uno di cofloro, prete di condizione, e per 
nome Lucido,fu condannato da Faufto Vefcovo 
,di Reggio, !a cui fentenza fu confermata h 
due Conciij,. 

La medefima dotírina fu di nuovp p,rodot-
ta e fpacciata nel I X . Secólo, da Godefcal-
co Benedittino ; i l quale , come dice Incma-
ro in una lettera a Nicolo Pontefice, fofte-
nea cogli antichi Predeflinaziani ch' erano 
gia ílati anatematizzati, che P i ó predeílino 
alcuni alia vita eterna , ed altri ail eterna 
morte; che Dio non ha vpluto che tutt i li 
falvino; che Gesu Criílo non é morto per tut
ti , ma fojo pegli e le t t i , o per quelli che fi »»f 
vano, &:c. Vedi GRAZIA , &c. 

Queña dottrina fu di nuovo condannata 
in un Sinodo tenuto a Mogonza ; ma i Gian-
fenifii, particolarmente gü araici de'Sjgg-di 
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porto Reale , e fra gli altri II Prefidente 
Mauguin, hanno fcriEto contró i lP . Sirmon-
¿o* e fi fono ñudiaí id i raoílrare, che l'ere-
^¿¿predef t ínaz ian í é una ehimera, aggiun-
éendo ene San Fulgénzio , San Profpero , e 
| l i altri difcepoli di Saní 'Agoí l ino, non la 
confiderarono che Come un ' ereíia imma-
ÉÍaatiá , inventafa da' nemici della dottri-
na'di Sarit5 Agoí t ino, affine di fcreditarla. 

In fa^' > 1 Pfincipali argomenti é teili-
ftionj che 'ú P. Sirmondo adduce i n contra-
yio Tono í Preti di MarOgiis , i qual i ven
gólo rofpetrati di Semi-Peiagianiínio. Vedi 
5írMÍ-PELAGI ANI » 

P R E D E S T I N A Z I O N E , PRJEDESTÍÑA--
t r o y nelia Teología , un giudizio , o decreto 
di D i o , col qfaale eglr ha rifoluto, da tuíta eter-
íii ta, di falvare ün certo nümeíodi perfone, 
chiamate per cib eletti. Vedi ELETTO. 

A l t r i defíniícono la Predeftinazione, un de
creto di daré la fede in Gesii Crido ad un cer-
to numero d' uoraini: e lafciare gli altri al
fa propria malizia , é: durezza di cuore .• 
Vedi FEÓ'E O-

I Rimoflranti defínifeono ¡s Predé/linazio-
ne piu largaraente e generalnieñfe , i l de
creto di íalvare i eredenti , t damiare i 
tfon-cíedeñti + o gF infedeli . Vedi ARMI-
ÑÍAÑÍ.' 

Le maggiorí difficolta , o n d ' é ottenebra-
ía la Teología moderna , fembran verfare 
füll' Articoio' della Pfedefihfaziom ? i Lute-
íani ne parlan© con órfore ; i Calviniñi la 
foftengono cons fommo zelo ; i Moliniíii la; 
pfedicano per una dottrina pericolofa ; i 
Gianíeniñi f aflferifeono come ün articolc^ 
di féde; gli Arminiani ,- i Rimoílranti 5 ed 
iPelagiani fono t u í t i neraici dichiarati del
la' Prédefiinazíone . Vedi G í Á Ñ S E Ñ i s t i , M o -
LÍNIStrs ' CÁLVÍNISMO^ PELAGÍ¿NI 5' & C t 

I Porto-Realifli , ñrenui foñeífitolri del 
Gianfenifmo , infegnano che Dio predefiind 
qüelli ch' egli prevede che coopereranno eol
ia fuá grazia fin al fine Du Piií aggiugne 
che gli uomini non cadofto gia nel peccato,-
W K ü ® ttteHPr¿defiiríati y ma non fono /?re-
Mpkati i pefehe Dio ha previüi í loro' 
Peccatí Vedi ELEZI ONE * RlPROVAZIO-

PREDEstiNAziÓNE , fi pf ende anee per una 
coneafenaíiüne del le caufe fecouue ordinata 
«alia Providenza , in v i t t& di cüi 5 le cofe 
^sngono a fuccedere per una" neceffita fa-

tale; centro tutte le apparenze, e ad onfa 
di qualunqae oppofizionc . Vedi FATO , e 
DESTINO . 

ITúíchi" fono gnná'i Predefiínarii ; fl i ma
no i i piü íieve accidente prédet,errainaío 
t per queíta cagione, fono m'olto piu teme-* 
rarj e arditi nel le battaglie, e corrono mag
giorí rifehi delle loro vite , di quel che 
altriraeníe farebbono , Vedi MAOMETTA-
NISMO.' 

P R E D E T E R M I N A Z I O N E , PR^DETER-
MÍNATIO y nella Filófofia e nella Teolo-
gia . — Gl i Scolañici chiamano que! con-" 
corfo di Dio'5, che fa op!eraré gl i uomini , e 
l i defermina in íutte le loro azioni i fifica p r c 
determinazione 3 o premozione Vedi PREMO-
ZIONE s cd AZIOÑE > 

I Teologi foftengono, che Dio non ha ^ar
te nel peccato 5- conciofiaché egli folamente 
ds i l fuo eoncúrfo alia parte fiftea delle azioní 
uínarie, non alia parte mor ale ¿ Vedi LIBER
TA' 3 e NECESSITA' 

La Fifocd préáemminazione i o premozions , 
fe mar tal cofa c ' é , é quelTazione di Dio , 
core cui egli eccita una caufa feconda á ope
rare;- o per cui , antecedentemente ad ogni 
operazione della Creatura, o aVanti ch'ella 
operi in' confeguenza delFórdiñe della natu
ra^ o della ragione 5- egli la move efficace-
íí iente, e la fa prodúrre tutte le fue azioni: 
cioé 3 tutto quello che la creatura faod ope
ra , é realmente faíto e operato per i-'azione 
di Dio fopra la Creatura , la quale é fem-
pre frattanto paíhva e D i tnaniera che fenza 
una tale predeterminazione di Dio , tutte le 
Creature deon rimanere irf un eterno flato 
d1 inattivita 3 e con tale predeterminazione, é 
impoíTibiie ch' elleno' non facciano quello che' 
fon cosí condotíe a fare =• 

Si controverte gagliardamente, fe una tal 
fifica predeterminazione fía o no , neceífaris 
aH'azione delle cauíe naturali ? G l i Scotifli 
manfengono la negativa ;• inflando , che í u t 
te le caúfe naturali fono3 di lor natura, de-
terminate a certe azioni; onde non paí che 
fia di meftieri chiamare in' mezzo" alcuna 
úúQ\[di predetermmaiíione'ÁI Dio ^ é. gü per i l 
fuoco, acciocché fcaldi la mano . Imperoc-
ché fe un oggetto , fecondo i l corfo della 
divina providenza , é applicato, al fuoco y 
qual bifogno' c' é d' tma feconda applica--
zione: del fuoco , per fare che egli fcaldi 
F oggetto applicatQvi l Perocché non fideon© 

T 1 1 2 m o í ' 
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fnoltiplicare gli enti íenza íieceffita; . Vedi 
CAUSA 

Ed una tale predeterm'ina%ione da alcuni 
Filoíbfi fi tiene ancor raen neeeffaria per pro-
durre gli atti deila volonta :. almeno , dico
no , alia mente umana. fi dee accordare Tor-
diñarla potenza , ed i l comune privilegio di 
una cauía fecooda, e pero non fe le dee. ne
gare i l titolo e la ragione a produr gli atti fuoi 
proprj, non meno ch'agli altri agenti natu-
í a l i . Vedi VOLONTAV . 

I Toraifti al contrario, flrenuamente pro»» 
pugnano la fífica prsdeterminazisne : un de' 
loro principali argoraenti fi cava daila fu-
bordinazione delle caufe feconde alia prima,.. 
Dove fonoj/i diverij agenti fubordinati, dico
no eíTi, gli agenti inferiori non oprano , fe 
son- raoíTi in prima e determinati aJl' opera 
dal printo; queíla €0£ndo; Teflenza della, fa,-
bordinazione. 

In oltre argomentano la fleíTa cofadaldo-
minio di Dio fopra tutte le fue creature : 
cgli é ddl 'e í tenza del Dominio , dlcono j , 
di applicare , e di ri iza re le cofe ioggeíte ad 
eíío., alie fue operazioni e cib ,. fe i l do
minio é folamente morálc. , moral mente j 
ma fe é aricor fifico , fificamente . E che 
queíii fía i l cafo in riguardo a. Dio- ed ai-
Je fue creature, , non fi, pub negare .. Vedi 
D i o = 

P R E D I A L ! Dedm&y «W/WPREDIALES R 
fono decime págate, delle cofe che vengpno 
© fi producono dal fondo o terreno j , cor 
me grano fieno 5i fruai , &c.. Vedi, DÉ
CIMA ... 

PREDICABUvE , PR^RJG AEILE ?. nella 
togjcaj^é una qualita genérale, che. pub. efr 
íe.re prídicata di dlverfi foggetti 5,-,o a,, di.ver.fi 
applicata 

Cosí anímale é' pndicabih. di un nomo e. 
di una bjeftia,:, uomo, é prcdicaMle di Pietro , 
di Giacomo , &c. triangolo é predicabile di 
cento> difFerenti.' fpezie di. figure, ; triango
lo. rettangolo. ,, fcalena,. i f o í c e l e V e d i 
IREDICATO 

Gli Scolañiei. riducono i . predicablli & cine 
que claiB , cioé ú genere ̂ . &lh fpezie , al pra-

f íítm> y alia differmza. v ed accidente 
tío uno, od. altro de' quali é inchiufo tut? 

to quello che íi p.ub predicare di un qual^ 
«he. foggetto „ Vedi GENERE ,, SEEZJEJPRO-

le logkumy come rifguardante altre cofepsr» 
t lcolari , ed inferiod , o foggette : cosí ani~ 
male é un uaiverfale^ per riguardo alTuoma 
ed al bruto . 

E'1 chiamato univerfale logice., per diflin, 
guerlo dal metafifieo \ che é un, effere co". 
m u ñ e , confiderato in fe fleffo,, e pero detio. 
minato univcífale in effendo . Laddove i ! ¡ogico 
é íblamente univerfale quanto alia noüra con-
Gezione ed alia noílra applicazione . Vedi UNÍ. 
VERS ALE O, 

Fra gli Scolafiici, i l predicabile- fidefinifee 
común emente umm „ aptum predican 
multis) univoce y & divifim : ovvero, un po? 
piu ehiaFaraente, i l predicabile é una natu-
la che fi pub predicare unívocamente di tut
te le cofe alie quali ell 'é comune; eche, fe» 
conda che dividualmente vien moltiplicata in 
feutti i fuoi íubordinatL, pub acconciaraente 
predicarfi di tutti eífi . 

Cosí; , quando V. appellazione di vinu. é 
attribuita 2L\\& g iu f l i&iaa l ia prudenza , alia 
temperanza % alia foruzza.,, alia carita., &e.-
1' iíieíía ragione fi pub daré per tutte , del 
perché fieno con tal neme ciafeuna diíHí> 
te ; come fendo tutte fondatc in una mtdio-
crita , e fendo confone alia reí ta ragione , che 
é i l carattere della. vir.tü 

Quindi , fe vi ha diverfe cofe chiamafe 
eon qualchc nome comune ; ma, la ragione 
di tal nome non t in tutte la ílefia ,, ma 
differents;, q.ue.íle non. vengouo fotto i l nu
mero di predicabili . Come , nell' efempio y 
canis , cañe , che s1 applica e a un animar 
le doraefiieo, diñinto per il . fuo abbajare , e 
ad una coílellazione de5 cieli., e ad un pefes 
marino 

La. maniera onde la mente giug-ne a fot> 
mare %ú predicabili od univerfali , é que-
üa.: fra quelle cofe che cadono. fotto la no
ílra oíTervazione , troviamo alcuni caratterí 
e proprieta, común i a diverfe ,, ed altri pe.-
cuíiari a ciafeuna:. quello che troviamo co."-
muñe, , lo confideriamo a parte , o di per 
sé y e si formiama un univerfale egualmente 
applicabile a.tutte . Vedi GENÉRALE . 

P R E D I C A B I L M E N T E , PRÍEDICABILI-
TER y s ufa, nelle fcuole in oppofizione &~pre-
dicamentalmente .—• Cosí , la materia dice-
fi. efsere unita. alia forma predicabilmen'-
te , o per auidens a fine, di efcludere^ 
la noziane. di, un. accidente predicame1?0 

• ta lev „ 
FRFr 
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P R E D I C A M E N T A L E Accidente . Vedi 

ACCIDENTE. 
P R E D I C A M E N T O , PRÍEDICAMENTUM , 

relia Lógica , una claííe , od ordine d'efleri, 
o foíUn/e, fchierate fecondo le lor nature ; 
(i chiama anco categoría , e alie volte ca-
teoorema . Vedi CATEGORÍA , CATEGORE-
MA , &c-

La parola prxdicamentum fu prima intro-
dotca daBoezio, in luogo della Greca Karn-
yopi(t; & u'ata dagH ícrittori Scolaítici con 
m0¡u iatitudine e varieta: imperocché o fi-
gnifíca i'atto di predicare , ©d un predicato 
coítiune 5 od il genus o fia la bafe di una 
categoría ovver , la collezione di diveríi 
comuni predica ti diCpoíli in un cert' ordi
ne : — E qucíV ultima é la piu ufuale ac-
cettazione. 

Quindi alcuni definifcono i l predicamento 
una ferie di prtdicati , che corre, dal genere 
o dal piu alto termine , per tuui i generi 
infenori e per tutte le fpezie. — Cosí una 
ferie di Jofianze tirata dalla foftanza vía via 
nel corpo , nel vivente , ntVC animáis •> neli' 
mmo j in Pietro , &c . ehiamafi i l predica
mento di foftanza, 

La folita dcfinizione appreífo i Logici é 
í|uefta: i l predicamento é un ordine o fi ítem a 
naturalc , di alcana cofa generalifiima od uni-
ver íakr e di tuttoquello che fotto la medefi-
ma é contenuto i cioé di tut t i i fubordinati ge
neri , fpezie , e individui . 

Le proprietadi di un predicamento , ex 
parte vocis , cioé del termine con cui i l pre
dicamento , o Ja ferie prcdicamentals dinota-
fi, fono, fecondo i Logici , l'eífer uno, fcnt' 
plice, precifor e adattato, o eoncinno. 

Fox una y & Jimplex y rcbus concinna lo-
eandií 

Le condizioni richieíle ex parte rei , o 
della cofa da difporíí in un predieamemo , 
fono contenute in queñ'altro verfo : 

Entia per fcfe , finita f realfa, rota < 

e, egli debb' eííere un entepofitivo, ad efelu-
íione delle non-entitadi , delle negazioni , 
^elle p r ivaz ion ie deile impoíTibilua&c.' ed 
530 ente per fe efcludendo cosí le eofe ac-
eidentali, fattizie , &c. e finito , per efclu-
^i2^ Iddio'ed altri tranfcendentali : reale , pe-
ffocché egli é deíiinato all'ufo di meglio e 
S3U ^ómodaítfcente difgorre le. cafe, a' I g | luo-
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g h i , accíocchc piu diftintamente fi eonofcano 
e concepifcano i etutto, intero, o completo, 
come quello che non é nella relazione di una 
parte componente, né come íolamente acccf-
forio a qualch' altro. 

PREDICARE , nella Lógica , é propria-
mente 1' atto di aífermare o negare aliquid 
de aliquo. — Come, V uomo non e una pie-
tra ; i l corpo e una fojianza . La cofa cosi 
predicata , ehiamafi predicato . Vedi PRE
DICATO. 

Nella dottrina degli Univerfal i , o de'pre-
dicabili , predicare é diré o dichíarare una 
cofa veramente, dirtttamente , ed aííerma-
tivamcnte . C o s í , uorao vien predicato di di
veríi , cioé veramente c direttamente 
ferma , che quefti o quelli fon uomini 5, 
come quando io dico ; Socrate e nomo , 
Platone e nomo, Arijiotele % nomo . Vedi PRE-
Dic ABILE . 

Le cofe predícate d'altre, fon riducibili a 
tre claffi : a'generi , come animale , che fi 
predica delTuomo, &c. alie forme , come la 
bianchezza, che fi predica di un cigno, &c. 
ed agli eguali , che predicafi delle cofe di 
eguale ampiezza, come la fpezie, ladifferea-
za , i l proprium , &c. 

Gli Scolaftici díílinguono varíe maniere di 
predicare^ come, 1. In quod tantum , che é 
predicare eífenzialmente , si in quanto alia 
cofa come alia maniera v come, la giufiizia 
e una virtu . 2. In quale tantum che é predi' 
care accidentalmente , e quanto alia cofa e 
quanto alia maniera j come Pietro e dotto * 
E 3. In quale quid , o in quale pofi quid K 
che é predicare eífenziahnente iníieme ed acci-"-
dentalmence ; come, Vuomoerazionale. 

PREDICARE y (PREAGHING *, nell'ínglefe ^ 
fi prende da' Teologi per la dichiarazione v 
o promulgazione della parola di Dio , m 
pubblico, fatta da una perfona che n'ha T 
autorita ^ ed in un luogo che é per tal uo> 
po aífegnaío. Vedi SERMONÉ , PRETE , EVAN
GELIO , &c . . 

* La voce- preaching e derivata dalPEbreé 
parafch, expofuh. 

Antieamente a' foli Vefcovi t t á permef-
fo 9 predicare; ora, non folo iP í e t i ) m a l 
í)iaconi i l poífon fare .• Vedi VESCOVO ? e; 
DIÁCONO. 

Wilchins ha fcritto fopra l'arte áetprediof 
re , nel fuo Trattato intitolato EcclefiafieS y o á 
i l gredicatore .. Vedi ECCLES4A5.TE&.-

I Rs-
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I Religiofi deir Ordine dr San Domen ico 

afTuraono la qu&\\tkái Fratt predicatori . Vedi 
DOMINICANI . 

P R E D I C A T O ? PRJEDICATUM, nella Ló
gica, é quella parte di una Propofiiione , che 
afferma o nega quaiche cofa del feggetto. Ve
di PROPOSIZIONE -

COSÍ , nella propofizione y Dio ha fatto 
i l mondo ; ha fatto i l mondo é i l predi ca
to ; Dio é ií foggetto . Vedi SOG-
G E T T O . 

I I predicata, dicono gil Scolañici> é pro-
priamsnre un neme predicato o detto di un ai-
tro , come fuo foggetto: come uomo, nella pro-
pofizione 5. Pietro eun u&mo». 

Una dgeantaía legge o regola áe''predicatr 
íi é" > che non ílimafi alcuna cofa affoluta-
mente detta o affermata dr un altra, fe non 
é affermata di efía- in si fatto modo ,. o con-
tale affermaxione r che niente manehi o nel 
íoggetto 5, o nel predícate ^ o nella-copula 5 per 
renderla vera». 

Un5'altra chlara proprreta del predícate & 
¿ , ch' egli contiene 3. in qualche mifura, i l 
fuo proprio foggetto : cosí> metalla contien 
F o r o i l rame , i l ferro r &Co- de' quali efíb 
wetallo é predícate-... 

Ha; voce predicato fi ufa- alie volee indif-
ferentemente per attrléuto j , ma i pih ac-
curati ferittori vi fann'una diftinzione. Ogni 
predicato* e per veritS un a í t r ibuío , percioc-
ehé' cheunque é predicato á'v una cofa, s'at-
tribuifee ad eífa: cosí , fe animato fi predi
rá- deli3 uomo, gli íi attribuifce parimeníi r 
m& ogni attributo- non é un predicato ¿ cosí s-
aniraa v dotírina , 8tc. fono atmbuite alF uo-
sno , ma non fi predi cano di lur. 

P R E D I Z I O N E , PR^DICTIO 5 é V iñeffo-
che divinazione , profezia , od i l predire 
ci*6 che é futuro; o per rivelazion divina , 
© per arte ed invenzione umana , o per; 
«engettura . Vedi-DIVINAZIONE RIVELA-
2-íONE, &C6 

Ii Teologi s 'aí íat ican^ é íf fludiano ,. per' 
far. concordare ie ^ f ^ / s z W del Vecchio Te-
liamen to cogí i cventi del Kuovo . Vedi PRO-
FEZ! A 

Le predíziom óz^Vr oracolí eran tutte ofeure 
ambigue.. Vedi ORA COLÓ . 

P R E D O M I N A N T E , PR^DOMINAN^ , 
qnel che prevale , che fignoreggia ^ che piíj.ap-
parifee , o che ha qaalche fuperioríta od afcen-
éenza fopra ua'akra cofa. 

P R E 
Cosí diciamo , P amarezza é la qualita 

predominante fra i fapori , quella che pih Ci 
percepifcc Eiré una regola che i l zuccheronon! 
ha mai rh predominare UQWQ confezioni, né il 
pepe ne' ragü. 

PRE-ER1PTION, PRÍÉEMPTIO, un pH. 
vilegio anticamente accordato al provedito-
re del R e , di aver egii la fcelta , epoteril 
primo comprare grano ed alfre provifioni perla 
cafa del Re 'r •ma poi fopprefso e levato con 
10 ftat. 19. Car. 2. Vedi PROVEDITORE . 

PRE-ESISTENZA, PRÍEEXISTENTIA , lo 
ílato^- di una cofa attualmente in eífereavanti 
di un altra. Vedi ESISTENZA. 

Gli antiebi Pittagorici , e PIaíom(n af-
ferifeono tutti lapreejljienza deli' anime urna-
ne, cioé ch'elíeno eran in effere , avanti che 
íi uní (Tero ai noíhi corpi. Vedi METEMPSY-
CHOSIS , e TRASMÍGR AZIONÉ O 

Origene puré ha tenuta ls eterna preefiflenza' 
delle anime» Vedi ANIKÍA . 

Gli Orrodoffi credono , che Dio ha creato 
11 mondo dal nulla ; e non da una materiapre» 
efiftente^ Vedi MONDO , &c. 

Alcune perfone hanno t e n u í o , che i l ge
nere umano foífepreefifteme &á Aá&moVedi-
PREADAMITA . 

PREFAZIONE* ' , PR^FATIO , un avver--
timento nel principio di un libro , per infor
mare i l Lettore dello-fcopo , dell'ordine , dei' 
método &c. oífervati in efifo libio ^ di quel 
che é neGeíTario , acciocché el riceva i l fuo1 
pieno eíFetto-, e per agevolarne Finteiligenza ^ 
Vedi LIBRO . 

La parola e forrrtawdalLatinó ^xx ^ e fa--
r i ' , . g. d. parlare Innanzl. 

N o n v5 é parte di fcrittura , o di compon 
nimento-che richiegga^ p iu 'd ' arte , od in' 
cui men d'Autori riefeano , che lepfefazio--
wf. 11 fare pnfazhnl é' infatti una'fpezie 
particolare di fcrittura , ed Ka i l fuo partico-
lar carattere e guño , che ¡a diftingue dâ  
tutte 1' altre o Ella non é né argomenta-
zione , ne difeorfo jí né uarrazionejjné apo-' 
logia, &c- - Tf"' 

P&EFAZIO^E , o PREFAZIO della Mejja' y 
chiamaíi quella parte della Mefla che pre
cede alia confecraziotie t e fi dee recitare in ure! 
par t icolar tüono. Vedi MESSA.' 

trufo* ¿e prefazll nella' Chiefa. fi' vuol che 
fia an t rchi i imroe fí congettura da alcuni paflt 
di San Cipriano &c . che foffero in ufo al tem-
po degli Appoftoli, .g 
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11 prefazio della Meffa ebbe un ternpo, ed 
tuttavia difFerenti norai. Nel r i toGotico 

0 Gallicano, chiamafi Vímmaiazione ; níl rito 
Moxarabico illazione, anticamente appxeffo i 
Francefi chiamavafi contiftazione ; oella íola 
Chiefa Romana , pnefatio. 

PREFETTO , PR^FECTUS , nel i ' antica 
Uoma .5 ^n0 pxincipali Magiftrati , 11 
ouale governav in aíTenza de' Re , de' Con-
foli edegnmperadori. Vedi PROPREFETTO, 

11 fuo potere .fu alquanto diverfo in di-
ver/J tempi; ma fu fempre gran.diííimo fot-
to grimperadori La fuá cura principale 
¿ra ü govei-no e 1' amminíftrazione dclla Ci t -
ía di Roma, 

Egli s' inforraava di tut í i i delitti com-
juefíi nellaCitta o dentro la diftanzadi ico. 
miglia da tifa , Giudicaya capitalmente , e 
con finale fenten.za , non vs eífendo da lu i 
appellazione ; ed anche , dalla Novella 62. ,fi 
raccoglie ch'ci prcfiedcífe nel Senato ; e pren
de ífe i l luogo avanti tutíi i Patrizj e Con-
folari , &c . 

Egli avea la fopraníendcnza de5 viveri , 
della polizia , degli edifizi , e della navi-
gazione. 

%¡\ é tuttavia un Prefetto di Roma moder
na , ch' é una fpezie di Govexnatore; e dif-
íerifce poco Áú PráfeBus antico, falvochéla 
fuá autoriía folaraeate fi eftende 340 miglia 
intorno dclla C i t t a , laddove quelk del Pre/eí-
to di Roma antica giugneva a ico . miglia 
1 n torno.. 

PREFETTO del Pretorio, PRJEFECTÜS Pr£to~ 
m , era i l Capo o Duce delleCoorti Pretorie , 
deftinate per la guardia dell' Imperatore . 
Vedi PRETORIANI . 

La Legione Pretoriana, fecondo Dione , co-
ílava di dieci mi lauomini . Svetonio riferifce 
1' inílituzione del PrafeÜus Prmmm ad Au-
guño . Aggiugnefi , che comunemente que-
ul prendeafi d'infra íCavalieri Romani, 

Per lo favore degl' Imperadori, la di luí 
autoritk crebbe confiderabilmente; a tal che 
ei diventb ['arbitro ed i l fuprerao giudice di 
tutti gli aífari. 

Per moderare quefta ftravagante autorita, 
^oftantino divife la Prefettura del Pretorio 
ln 4 Prefetture ; e ciafeuna la fuddivife di 
nuevo in porzioni civil i e m i l i t a r i ; abben-
ché il nome di Prxfettus fieíi rifervato fo-
íaniente a colui ch'era inveftito deli'autorita 
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c iv i le ; e quello á\ Comes belll fíefi dato a que-
gli che avea i l comando delle C o o r t i . Vedi 
CONTÉ., 

COSÍ 1' ufizio di prefetto del pretorio, che 
mella fuá origine, e fin al tempo di Coftan-
tino , fu militare , e fuccedette a quello di 
Magifier Eguhum finalmente comincib ad 
eflere una Magiílratura puramente civile ; 
e diventb i n üne la prima dignita delf 
Impero, 

Gl'Imperador! che fucceííero , feguitand» 
Ja diviíione di Coíl;a,níino , divifero P I m 
pero in quattro PrcefeHura Pratorü , come 
in quattro Dioccfi ; ctoé le Gallie, 1' II l í 
rico , i ' Italia , e I'Oriente , Vedi D 1 o-
<; E s 1 . 

Le Provincie delle quali eran comporte 
queíle Diocefi , avean i ior particolari Go-
vernatori; alia teña de'quali,era i l Prefetto^ 
il quale ancorché non aveíTe i l comando deli* 
armata,decideva ultimatamence di tutte lecau-
fe, ed avea íutt i i contrafegni, ed onori della 
fovranita. 

GiuÜiniano creo un quinto Prefetto del 
Pretorio per lo governo dell' Egitto , ch' era 
ílato fmembrato .dalla Diocefi dell' Oriente 
per i ' invafione de'Vandal! nel tempo di que-
Üo Principe , 

Sotto A u g u ñ o , P ufiziale mandato a go-
vernare i' Egitto con autorita Proconfola-
re , era chiamato PrafeBus Augufialis, 
' P R E G í ü D I Z I O , PRÍEJUDICIUM , una fai

fa nozione od opinione di unaqualche cofa, 
concepita fenza i l debito previo efarne. Vedi 
FALSITA1 , OPINIONE, &C. 

Pregiudizio , q. d. prx-judkium , non dino
ta un giudizio meramente come priore ad 
un altro per rifguardo al tempo , ma bensí 
per rifguardo alia cognizione , od una fufíi-
ciente attenzione alia cofa ; la prepofizione 
pro: efprimendo un^anticipazione , non tanto 
di tempo, quanto di cognizione e di debita at
tenzione. VediERRORE. 

Quindi pregiudizio chiamafi anco dagli 
Scolaílici antictpatio , & prcevema cognitio , 
una preconcepita opinione, Stc. Vedi Gru-
DIZIO , V E R I T A ' , F A L L A C I A , SEN-
so 8cc, 

PREGNEZZA , lo flato di una donna , 
quand'ella ha concepito, od é fatta grávida. 
Vedi CONCEZIONE . 

I I medefimo flato, riferendofi al portare di 
un 
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un feto od'una creatura nell 'útero , chiamafi 
geftazione. Vedi GESTAZIONE . 

Quindi puré 1' atto ¿impregnare o far pre-
gna . Vedi GENERAZIONE , FIORE , SE-
3VIE, &C. 

P R E L A T O * , PRÍELATUS , un fuperiore 
'Ecclefiaftico elevato a qualche dignita emi
nente, e fuperiore della Chiefa . Vedi D i -
GNITARIO. 

* La parola e compofla dal Latino prae, avan-
t i , e fero , io porto . 

I Patriarchi, i Pr imati , gli Areivefcovi , 
i Vefcovi , i Generali d' Ordini Religiofi , 
certiAbbati con Paftorale e M i t r a , ed anche 
Decani ed Arcidiaconi , fi metton nel nume
ro de' Prelati. 

PRELATO della giartiera , é i l primo ufi-
•ziale di queflo nobil Ordine , ed antico quan-
to 1' iflituzione iftefla dell' Ordine . Vedi 
GIARTIERA . 

Guglielmo de Edynton , allora Vefcovo di 
Wincbefter, fu i l yx\mo Prelato ncH'erezio-
ne dell'Ordine j ed é flata la dignita continua-
ía ognor dapoi in quella Sede . 

Quefti é un officio di grande onore, ma 
non ha né falario , né tnbuti di íervigj o 
feudi; folamente gli é accordato ed aííegna-
to un alloggio competente ne! Cañello di 
Windfor \ e fempre che i l Prelato vi va 
(per comando del Sovrano ) vi debbe ave re 
Cor te , e feguito, per l u í , e per l i fuoi fa-
in ig l i a r i . 

P R E L I M I N A R E , cofa da efaminarfi , 
fpedirfi, o determinarfi , avanti che un af-
fare trattar fi polla intieramente, e con efi
lo ficuro. 

* La parola eformata dal Latino pras, innan-
zi % e hmen , foglia. 

I preliminar i di pace occupano c abbraccía-
no la maggior parte de'trattati . Confiñono 
nell'efaminare le podeña, le qualita de'Prin-
c i p i , i ranghi degli Ambafciatori, &c. 

P R E L U D I O , PRÍELUDIUM , nella Mufi -
ca , una finfonia che fi ufa per modo d1 
ántroduzione o preparazione a quello che 
•fegue. 

Un preludio fuol eííere un'aria o un fuo-
no irregolare , che i l mufico canta o fuona 
innanzi tratto, per vedere fe la fuá voce, o 
alfuo iílrumentoé in tuono , e per difporfi ad 
cfeguir la compofizione che ha da cantare, o 
fuona re. 

P R E 
PREMESSE, PRÍEMISSÍE , nella Logic-a 

le due prime propofizioni di un fillogilTmo *. 
Vedi SILLOGISMO . 

Quando un fillogifmo é in forma , le 
due premejfe eííendo conceííe, la concluGo-
ne non pub eífere negata . Vedi ANTECE
DENTE , &c. 

Le premejfe) dice Calvino , fono proprla-
mente le parti dell' antecedente di un argo-
mento, quand' é complefso; e chiaraanfi priC-
miffa, perché fi premettono alía Conclufione. 
Vedi ANTECEDENTE , &c. 

Cosí nell' argomento , Ogni uemo e aní
male , Pietro e uomo , dunque Pietro s aní
male: le propofizioni ogni uomo, &c, e Pie-
tro , &c. fono le premejje . Vedi PROPO-
SIZIONE . 

Le premejfe fono i principj de'nofiri razio-
cinj ; eífendo chiare , evidenti , e dirnofíra-
tive propofizioni, dalle relazioni delle quali 
Tuna verfo l 'a l t ra , noi caviamo o inferiamo 
nuove verita , propofizioni , &c. Vedi RA-
ZIOCTNIO. PRINCIPIO, ASSIOMA, &c. 

Le premejje fono o eguali , quando niuna 
baila fola per tirare una conclufione , come 
nelTefempio addotto; oineguali^ Tuna mag-
giore , dalla quale fola fi tira la conclufio
ne; l 'altra minore , che folo ferve per ap-
plicare 1'antecedente al confeguente . Vedi 
CONSECUENTE. 

Nella pratica comune delle SCuole pero , 
ogni fillogifmo , od argomento fórmale , di 
qualunque fpezie che fia , dicefi avere una 
maggiore ed una minore , per eguali che 
fieno le premefse. Vedi MAGGIORE, e M I 
NORE , 

P R E M I O , PRJEMIUM , dinota letteralmen-
te un guiderdone , od una ricompenfa . 

Fra i Mercanti fi piglia per quella fomma 
dí moneta cioé 8 , o i o per cento, che fi da 
all ' aílicuratore , per avere afficurato il falvo 
ritorno di un vafcello, o di una mercanzia. 
Vedi POLIZZ A di afficurazione. 

PREMIUM , nel traffico ocommercio dibi-
g l i c t t i , edidinaro, fignifica quello che vien 
dato al di fopra del pari o dell' egua-
glianza. 

C o s í , ne'bullettini de'Lotti , &c. fi di
ce che portan tanto , e. gr. i o , o ZO/Í". 
di premium , quando fon venduti per tanto 
al di la del primo cofto, a cui i l Governo l i 
ha rilafeiati . 

PRE-
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PREMONSTR ATENST, PR^MONSTR A-

TENSES , un Ordine Religiofo di Canonici Re
ían j inflituito nel 1120 da San Norber-

to- e quindi anco chiarmío de' Norbertini : 
H primo Monaílero di queft'Ordine fu fab-
bricato da Norberto neli' libia di Francia , 
tre legbe a Ponente di Laon ; e da lui chia-
mato Premonflré, Pramonfiratum , donde (n 
denominato V Ordine üeíso j quantunque in-
toroo airoccafione di quedo norae , gii Scrit-
tori deli'Ovdine fien fra lor divifi . 

Fu J'Ordine approvato da Onorio I I . nel 
JJ2Ó. e di nuovo da diverfi Papi che fucce-
áettero. Da principio 1'aílinenza dalla carne 
/u ngorofamente ofservata . Nel 1245. I n -
noceiixo I V . fece lamenti della trafcuran-za 
con cui s'ofservava, a un Capitolo Genéra
le . Nel 1288. i l loro Genérale Guglielmo 
procuro la licenza da Papa Nicolb I V . di 
mangiar carne per quelli dell' Ordine , ne 
viaggi. Nel 1460. Pió I I . accordb loro una 
genérale permiffione di rnangiarne , eccetto 
che dalla Settuagefima fin a Paíqua . 

I Religiofi di quelV Ordine fono vefliti di 
bianco , con uno fcapolare davanti alia tóni
ca . Fuori del Convento portano una ve-
fíe blanca, e un cappeilo pur bianco; den
t r o , un piccolo caraagho, ed in Chiefa una 
cotta, &c. 

Ne ' p r im i Monaflerj fabbricati da S. Nor
berto , ve n'era uno pegli u omití i , eun'al-
tro per le donne , feparati íblamente da un 
muro. Nel n 3 7 . con un decreto di un Ca
pitolo Genérale , quedo coíiume fu abolito, 
e le donne allontanate, e fatte pafsare in ai-
tri nuovi Monafíerj , difcoíH da quelli degli 
uomini. 

P R E M O Z I O N E , PRÍEMOTIO , nelle Scuo-
le, 1' azione di Dio che coopera colle creatu-
re, e le determina all'atto . Vedi PREDETER-
MINA2ÍONE, edAziONE. 

La premozione fifica , fecondo Alvarcz , 
Lemos, &c. é un complemento della poten
za attiva, per cui ella país a daii'atto primo 
ai fecondo, cioé da una completa e proffiroa 
Potenza , all' azione . Eli ' é un influfso , od 
unapartecipazione della virtu della caufa pri-
*fa? che fa attualmente attiva la caufa fecon-
d a - v ^ CAUSA. 

PREMUNIENTES , nella Legge , fono 
certi mandati fpediti ad ogni Vefcovo , per 
cniamarli al Parlamento , avviíandoli di me-
nar êco i Decani e gil Árcidiaconi, un Pro-

T m o V i , 
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curatore per ogni Capitolo, e due del Clero 
della lor Dioccfi . Vedi CONVOCAZIONE 

P R E M U N I R E * , PREMUNIRÉ , un ter
mine ufato in piü fenfi : cioé per dinota
re un'offefa , od ingiuria ; per un mandato 
accordato in confeguenza di efsa ; e per lo 
gaüigo . 

* La parola é una corruzicn del Latino , 
praemonere , q. d. avvifare anticipata-
wente, o comandare al reo che pigü guar~ 
dia i d i che ft puo trarre una ragione dal
le parole dello Statuto 27. Edw, 3. e dal
la forma del mandato : Premuniré fa* 
cias praeíatum praspofitum & J. R. pro
cura torem , &c, quod tune fint corara 
nobis. 

T u t t i quefti fenfi e ufi della parola , s' inten-
d eran no da un folot anticamente la Chiefa di 
Roma, per la fuáPrimazia, e per la dignita 
della Cattcdra di S. Pietro, fi afsumea la difpo-
fizione di una gran parte de'Vefcovaíi, Abba-
zie , ed altri Bencfiz) Ecdcfiaiiici di contó , per 
via di mandati, o di Bolle, chiamate grazie 
efpettative , e provifiones, a van ti che vacafsero« 
Vedi PROVISIONE , ed ESPETTATIVA . 

Edoardo I I I . non volendo ció tollerare , 
fece diverfi ftatuti contro quelli che tirava-
no la gente del Re fuori del Regno a render 
contó dicib che propriamente apparteneva ai 
Tribunale delRe; ed uno in particolare, per 
riftrignere i l privilegio del Papa . 

Nulladimeno ilPontefice perfifté nelle fue 
pretenfioni *, ed il concorfo de' popoli da I n -
ghilterra a Roma era ancor grande , quanto 
lo fofse flato tnai. ' 

Cib dié motivo a Riccardo I I . di fare di
verfi ftatuti di egual contenuto a quelli d' 
Edoardo I I I . ed uno particolarmente , dove 
ordinava che la pena agi'infrattori fofse que
da : Cheeglinoperdeffero la protezione regia, fof-
fero imprigionati in vita ; e perdeffero le loro ter~ 
re, i loro beni ^ ebejiiami; che poi fu chiamau 
la pena di un premuniré. 

Arrigo I V . fece nuovi Statutl contro altri 
íimili abufi , a'quali non era Hato plenamen
te rimediato o mefso óbice da'fuoi predecefso-
r i ; aggiungendo certi nuovi cafi , e imponen-, 
dovi la medefimapena. 

Co' piíi recenti fiatuti , V iílefsa pena di 
premuniré intimafi ad alcuni altri rei ; e. gr. 
col i . di El i f . a quelli che negheranno i l 
Primato (o la Supremazia") del Re d'Inghil-^ 
térra una feconda volta . — Gol 13. della 

V v u me' 
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medefima Elif. a que 11 i che fofl erran no I'au-
lorita del Papa , o negheranno di giurare la 
Supremacía ; a'íediziofí parlaíori intorno all 
credita e íucceüione della Corona , ed aque!-
Ji che aífermeranno, efsere 11 Re o la Regi
na , Erctici . •— E eolio fíat. 13. Car, 2. a 
quelli che afseriranno , ehe i l parlamento co-
minciato 11 Novembre del 1^40 non é ancor 
difciolto ; o che v i é de IT obbligazione nel 
giuraraento , o paito , &c. di tentare i l 
carabiamento di governo o nella Chiefa o 
ijello Stato ; o che 1c Camcre del Parla
mento hanno una autorita legislativa fenza 
del Re., 

, PREMUNIRÉ é in oggi un termine prin
cipalmente adoprato per di notare i l gaíligo 
ordinato dagli Statuíi íopra mentovati ? —• 
Cosí quando íi dice che uno per un delitto 
od un' ingiuria inconera in un premuniré y 
s intende , ch' egli i n corre ra nella pena or-
ciinata dallo flat. 16. Ric, 2. comunemente 
chiamato lo fia tuto di premuniré . 

P R E Ñ O M E , PRJENOMEN, apprefso i Ro-
man i , unnorae proprio, od un nome prefif-
fo al nome genérale delia famiglia ; come 
Cajus, Lucius, Marcus, &c. Vedi NOME . 

I I preñóme corrifponde al noñ.ro nome di 
ba t te í imo, Pieíro , Paolo, &c. Non fu intro-
clotto fra i Romani , fe non lungo lempo dopo 
i l nornen , VediNoMEN . 

I I nome deila famiglia davafi dai Romani 
ai lor figliuoli i l giorno dopo la lor nafeita \ 
ma ii preñóme non mai prima della vefte y i r i -
l e . Vedi VIRILE. 

Varrone copia 30 pranomina fra i Roma
ni . Gl i ufuali fi ponno ridurre a j 8 . 

I Greci non ebber prenomi j un folo nome 
era apprefso loro in ufo. 

P R E N O Z I O N E , PRÍENOTIO , o PR.ECO-
GNITIO , una noticia , od una cpgnizione 
che precede qualch'altra , per ordine di tem
pe . Vedi NOZIONE . 

Tale é la cognizione dell' antecedente , 
che dee precederé quella della conclufione . 
Vedi COGNIZIONE , P R E C I U D I Z I O , 
&c , 

PREPARANT1 , PR^PARANTIA Vafa , 
nella Notomia , i vafi fpermatici ; cioé due 
á r c e l e , e due venede'teílicoli: cosí detteda
gli antichi , per 1' opinione che aveano che 
i l femé cominciafse a prepararíi in efse. Ve
di Vafi SPERMATICI , SEME , e GENERA-
ZIONE , 

PR.E 
PREPARATO Anrimonio, Opio, y ^ . 

ANTIMONIO, OPTO , &c. 5 • 
P R E P A R A T O R I A Tortura. Vedi T o j?, 

T U R A , 
PREPARAZIONE , PR.€?ARATIO , nppa, 

ratus, nella matemát ica , fa una delle partí 
o de' ra mi della dimoílrazione . Vedi DIM0.' 
STR AZIONE . 

Se dee dimoürarfi una propofizione in gco. 
metria, la preparazione confifte in certe l i -
nee da tirarfi nella figura: fe ncll' Aritmé
tica , in qualche computazione da farfi 
per giugnere piíi fácilmente alia dimoíira-
zionc,. 

PREPARAZIONE nella Chimica e nella 
Farmacia , fi applica alie di ve ríe manie
re di trattare e maneggiare ¡a materia me
dica , e di difpoyia a fervire a varj fin i 
ed ufij. 

V i fono varié preparazioni di mercurio , 
4' antimonio , c d' altre droghe , per pur
garle , fublimarle , calcinarle , dolcificar-
Je, &c, 

L ' antimonio crudo fi adopera nelle deco-
zioni fudorifichc ; abbenche , quando egli 
ha fofferta una certa preparazione , diven-
t i un gagliardo vomitivo . Vedi ANTI
MONIO. 

PREPENSATO , ( Prepenfed nell' Inglc-
fe ) gl ' Italiani direbbono prcmeditato , Par
pen fus , nella Legge Anglicana, dinora un 
penfiere anticipato , una cofa penfata in-
panzi. 

Ne l qual fenfo dicefi prgpenfct malitia &c. 
Se, quando un uomo viene uccifo per una 
improvifa querela , o contefa , v' era tra 1 
due gia per lo paífato della malizia prepen-
fata ^ Pra:penfa , cib fa un omicidio , o co
me in alcuni ñatuti chiamafi , prepenfed mur-
der , omicidio penfato innanzi . Vedi OMI
CIDIO . 

PREPOSIZIONE , PRÍEPOSITIO , nella 
Grammatica , una delle parti dell' orazione 
o del difeorfo . Vedi FAVELLA , e ORA
ZIONE T 

La prepofizione é una particeüa indecüna-
bile , che non oftante íerve a governare 1 
nomi che la feguono . Ta l i fono per , pro , 
propter 5 in , con , da , &c. Vedi PARTI-
CELLA , 

Sonó chiamate prepofizioni, perché prapo-
fitíC, pofle avanti i nomi ch'elleno governa-
no. Vedi NOME . 
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11 p, Buffier non accorda che la prepofizio-

fie fia una parte delF orazione ; ma bensi 
tin modificativo di üna: parte dell' orazio
ne cioé del nóme ; e ferve folo a modifi
carlo o circoüanziarlo . Vedi MODIFÍCA-

PREPOSÍTUS VíUié qualche volta fi pren
de peí ^ principale ufizialc del Re , in una 
picciolaCitta, in un C a í k l l o , in una Signó
l a , o in un V i l l a g g b . 

]víeir aritiche memorie , i l prepofitúi villas 
non era, altro che i l bailivodel LorddellaSi-
gnom 9 o deí Feudo . Vedi B'AILIVO . 

frepofitus v i l U qualche volta , ne5 fcrlíto-
í\ piu recenti dinota i i Contertabile di una 
Citta. Vedi CONTESTÁBILE . 

PREPÓSITOS Ecclefice , Vedi 1' Articolo 
CnxJKCñ-Iíev& ¿ 

Quatuor homiries PREPOSITI , in Crompton , 
&c. dinota qüattro uomini di cadaun caílello s 
o ierra y che han da comparire davanti ai giu-
dicí dclla Forefta ííei loro giro .-

PREPUZIO y PRJEPUTIUM , nell' Anaío-
mia, é una prolungazione della eute del pe
nis , che cuopre la glans o fía V eílremita 
della verga.- — Vedi Tav.Anat. (Splanch.) 
fig. i d . l i t . ce . Vedi anco P E N I S , e 
GLANS. 

I I Dottor Drake offerva , che la natura 
in niuna parte delle fue opere fembra ef-
feré piu varia chex nei prepuzio j per la di 
eui figura e proporzione non par' che v i fía 
aícuna certa norma o miíurá. 

D i qua probabÜmente é nata la neceáTi-
tk della circoncifione , cosí generalmente 
praticata nelle regioni Orientali j non gia 
da per tutto per motivo o capo di religio-
tfe,' ma con la mira alia mondezza , ed a 
tener l'ontarfe aleutíe malatfie , che i l tfat-
teniment'o del rauco delle glandule fübpre-
putiali generarebbe, in que5 caldi paefi. I m -
perocché anche qui , aggiugne i ! medefímo 
Áutore,- íi sa di parecchi, che avendo/?Í*Í-
püzj grandi f e chepereibfon chiamatiyí/^ÉTí-
prepaireíprepuzj di nocella t fi fonofpaven-
taú alia corírparfa di un muco fíiilante acaa-
^ ¿i mera pieneZza , d5 infra i l prepüzio e la 
gkívs-. \\ } dimano aleuni probabile , che 
dal Legtslatore degli Ebrei fiefi avuto in mira , 
nella prinia ínüituzione deila Circoncifione. 
\ edi CIRCONCISIONE. 

^a Pelle del prepuzio é doppia: nella con-
Beíüon della pelle interna, coli'altra parte, 

P R E 523 
v i fono diverfe glandule oval i , e ro tondet íe t 
fituate irregolarmente, dove o 11 preffo, fi con-
giunge la glans ai corpi cavernofi , e fulla 
glans medefima. 

I I loro ufo é di feparare un liquore, per 
rendere fácile f agitazione del prepuzio fuüa 
glans . Quando cfueflo liquore divien ranci-
do , come ne' vecchi, o a cagione di vene-
reo contattOj egli efeoria la glans ed i l / n r -
puzio i ed alie volte anco ío contrae , e 
rende neccfTaria ía divifione per daré paf-
faggio alia glans . Vedi FIMOSI e PARA-
PHIMOSÍS .• 

P R E R O G A T I V Á , PR^ROGATIVA , un 
privilegia , od Una preminenza , che una 
pcríbna ha íbpra di un' altra .- Vedi PRIVI
LEGIO, & c . . _ : 

La parola é prefa dall 'appeílazione di u n á 
Centuria in Roma antica, la quale dava i l 
primo voto, o fuffragio, ne ComizJ % onelT 
affemblee per V elezione de 'Magiüra t i ; quafi 
prsfogati ; perché eil'era prima a d d í m a n d a t a , 
od i l voto d'eífa centuria era ií primo richiefto . 
Vedi CENTURIA , e SUFFRAGIO . -

11 fuo voto era chiaoiato ornenprarogativurn, 
perché gli a h i i davano i l voto per i'ifteíTo ver-
fo . V e d i O M E N . 

PRÉROGATIVA del Re) pr¿erogatha Regis f 
é quel potere quella preminenza , e quel 
privilegio, che i l Re ha íopra non folamen-
fe altre perfone, ma fopra V ordinario corfo 
dclla Legge comune, come diritto della fuá 
corona. 

Tal i fono queñe : che i l Re pub perdona
re a una perfona condannata alia morte : 
che la perfona del Re non é foggetta apro-
ceffo o lite di alcunoí che le fue poíreífiont 
Hon fe glf poffon torre per violenza, con i n -
giuriofo- fpoífeíTamento y che í fuoi beni ed i 
fuoi^beftiami non fono foggetíi a t r ibuto, 3 
taifa, ogabella, &c. Vedi RE . 

PREROGATIVECO^ÍÍ , é una Corte, o un 
Tribunale apparfenente a l l ' Arcivefcovo d i 
Canterburi, i n cui f u t t i i teííamenti vengo-
no probati, e accordate tufte le amminií lrs-
z ion i , che appartengono alfArcivefcovo per 
fuá pverogativa *' 

Tutte le citazioni e t u t t i i decretí dique-
fia Corte corrono in noffie delf Arciveícovo. 
Vedi ARCIVESCOVO * 

Quefta Corte f per la provincia di Can-
terbur í , fi tiene tiúlzcommon-hall, o fala or
dinaria del Collegio de'Giurifperiti > i l dop© 

V v u z praa-
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pranzo , i l giorno appreffo che fi é tenuta la 
Corte , detta Archa. 

I I Giudice é accompagnato e fervito da 
un Cancelliere o regiftratore , i l quale ííen-
de o fcrive i decreü e gli atti della C o í t e , 
e tiene o confcrva le memorie&c. t u t t i i t e -
íi amen tí originali deile parti mor te con ázbeni 
nctabili, bona nota'oilia , cioé piu di cingue 
lire flerl. 

I l luogofifuDl chiamare Vufizio dellaprero-
gativa , ( prerogative office ) che in oggi tienfi 
nelia 'Dean s Qourt. 

L ' Arcivefcovo di York ha puré una Corte 
f imile , chiaraata i l fuo Excbequcr . 

PRESAGIO , PRÍESAGIUM , un augu-
í i o , o fegno di cofa avvenire . Vedi AU
GURIO . 

I Rom.ani giudicavano degli eventi futurt 
da certi fegni , che la loro fupcrñizione o 
rar t i f iz io cié'lor Sacerdoti, avea inventati. 
I loro piii celebri prefagj eran fondati ful 
voló degli uccelli r o fiilT interiora delte vic
time : tu t t i gli uccelli notcurni palTavan per 
uccelli di malo augurio , o prefagio . Vedi 
V l T T I M A , &C. 

E' un error popolare , che íe comete prefagi-
Jcano difgrazie. Vedi COMETA. 

I I tempo ferrato, ed i l vento meridionalc 
prefagifeono pioggia . Vedi T E M P O , 
& c . 

PRESBYTA , Ttpicffvnis nell' Optica , 
un termine applicato a quelle perfone, nelle 
quali ¡a configurazion del crinaílino delToc-
chio é troppo piatta o fchiacciata \ cosí che 
veggono le cofediítanti chiaramente , ma le 
"vicine confufamente . Vedi VÍSIONE . 

La ragione é , che negü oggetíi vicini , 
i raggi viíuali paffando la retina avanti che 
fi uniícano , non vi pu5 eífere d i inni ione , 
perocché la bale diñinta cade troppo rimo-
tamente di la daila retina .. Vedi CRISTALLI-
KO,e RETINA. 

Queílo difetto s' ajuta fol co' vetri od oe-
thiali conveffi ; che facciano convergeré piu 
prdto i raggi j e fe fon bene adattati, li fac-
cian cader puntualmente fulla retina. Vedi 
CONVESSO , ed OCCHI A Er. 

La parola é formaía dal Greco Kpiafíví , 
fe>}ex , perché i vecchi fono naturalmente a 
queftodifettofoggetíi ; i l tempo, ed i l frega-
mento deile pal pebre , &c. agradi a gradi io-
gorando e íchíacciando la pupilla . 

! prssbytx fono -cppoüi ai rnyepes , net 
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quaü i l criñallino é troppo íotondo . Ve¿* 
MYOPES . 

Se la diftanza tra la retina ed 11 eriftallí, 
no é troppo picciola, la perfona fara puré 
un presbyta. 

PRESBYTER , un Frete , od una per
fona che ha gli ordini presbiíerali . Vedi 
PRETE . 

Egli é eosl detto dal.Greco irpicr0vTipos 
fenior, da irpiégvs , vecchio ; perché antica-
niente non fi ordinava Prete, fe ñonchi era 
avanzato negli anni . Vedi V E C C H I O R 
ETA' , &c<. 

E1 celebre la gran eontroverfia tra í Cal-
viniíli , ed i Cattolici intorno alia differen-
za , o identita de' Presbyteri , e de Veícovv 
nel tempo degli Appoíioü . Vedi VESCOVO ? 
ed EPISCOPATO . 

I I carattsre presbytérale íi tiene per indele-
bile . Vedi CAR ATTERE . 

P R E S B Y T E R I A N I , un nomc affunto 
dai Caíviniíti del la Gran Bretagna . Vedi 
CALVINISMO 1 

I Presbiteriani, quanto alia dottrina , srac-
cerdano colla Chieía Anglicana ; la loro prin
cipal difFerenza ña nel punto di difciplinay 
cioé chi abbia da órdinare o creare i Go-
vernatori e Rcttori della Chiefa , e quale 
fubordinazioac vi dcbba eífere fra effi? Vedi 
GERARCHI A 

I P res bit crian i non amraetrono ge ra rcíi i a ¥. 
né fuhordinazione nelle perfone de' loro m \ ' 
niftri : eglino foüengono , che i Vefcovi t é 
i Pret i , a tempi degli Appofloli , erano glí 
íleíTi ••, e pero quantunque concedano che i 
Epifcopato com'é üabiütb irvoagi nella Chieía 
drInghilterra , fia antichillimo , non oüantc 
negano ch'egli üa jure divino. Vedi VESCOVO 
ed EPISCOPATO , 

In luogo di una ferie di miniflrl gli uní 
íbpra gii al tr i j . in quali ta di Preti, Vefcovi,. 
ed Arcivefcovi , la loro polizia confule in 
una ferie d'affemblee, o Sinodi : cosí ogns 
miniftro ha da efíere ubbidiente alia claf-
fe fotto la quale ei vive ; e queda claíse 
ad un Si nodo , provinciale , claflico j od 
ecuménico .-VediCiAssE 3 SÍNODO ,.pRESBy< 
TERIUM , &c. 

La pode ña dell'ordinazione appreífo loro, 
rifiede in una claífe ; e non fono a m me fu 
ad amminiftrare i l Sacramento , fe non quelU 
che fono ordinati coir impoí i / ione deile maní 
d 'akri rainiüri» 
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Eglino fann' ufo di DiaconI , deílinando-

j i ad aver cura de' poveri , e nel goyerno 
dellaChiefa fanno entrare alcuni Laici , da 
lor cbiamati lay-elders \ eider, í ignif ica/mor , 
e coincide col Greco wpícrf iuTvpoí , che ha la 
ftefía fignificazione. 

Quefta c â difciplina che regna oggidl 
nella Chiefa di Scozia ; ed era quclla an
co á1 Inghilterra , al tempo dell' inter
regno • 

PRESBYTERIUM, PRESBITERIO, w^o-
fi'jrppior i un'affemblea dell' Ordine de1 Pre-
fj co' feniori Laici (lay eiders ) per l'eferci-
2¡o della difciplina dclla Chiefa. Vedi PRES-
jBYTERIANI . 

La Chiefa di Sco7Ía é divifa in 6g Pres-
biterj , ciafcuno de'quali confía di un nu
mero di Parrocchie , che non eccede 24, ned 
é meno di 12. 

I miniflri di que fíe parrocchie , con un 
eider o feniore reggente fcelto di mezz' anuo 
in niczz'anno ; coftituifcono un p m ^ ^ ' w w , 
che raccogliendofi nella loro principale Citta 
o térra, da cui i l presbiterio é denorainato , 
fceigono un raoderatore, o piolocutorc ogni 
fei mefi. 

Eglino decidono in tutte 1' appellazioni 
dalle feííioni della Chiefa, cioé dalle diver-
fe affemblee parochiali 5 ma non giudicano 
niai di cib , che in prima inñanza , fi dee deter
minare davanti a una feíilone particolare. Ve
di KIRK fejfion. 

Compongono tütte le differenze tra i mi-
niílri ed il popólo ; per lo qual fine ten-
gono vifite presbiteriali in ogni parrocchia j 
do ve efaminano i régiftrí delle Kirk-fef-
fions &c, 

S' informano e s' adoprano interno a1 r i 
ñon delle Cbiefe ; pongon cura che le ierre 
parochiali non foffrano dilapidazioni ; af-
íegnano fcuole nelle parrocchie j e vedo-
no che 1' éntrate non fien male impie-
gate. 

Eglino foli poííono eícludere dalla comu-
nione 5 licenziaie ftudenti, fofpendere , de-
Torre, ed in fatti decidere di tutte le materie 
íxclefiaftiche , dentro il loro diflretto . Dal 
PKsbiterio v'é un appellazione in tutti i cafi ai 
iinodiProvinciali. 

PRESBYTERIUM, PRESBITERIO, fi prende 
ílnco alie volee per i l Coro di una Chiefa, per
ché anticamente era appropriato ai Preti. Vedi 
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In oppofizione a Nave, od al corpo del

la Chiefa, che occupavafi dal popólo. Vedi 
NAVE, &C. 

PRESCIENZA , nella Teología , previfw 
ne, o anticipata cognizione y quella cioé che 
Dio ha delle cofefuture, 

La dottrina della predeüinazione é fondata 
fulla prefeienza di Dio , e fulla fuppofizione 
che tutto i l futuro a lui é prefente. Vedi PRE-
DESTINAZIONE . 

Ev malagevole alia ragione umana conci-
liare la prefeienza di Dio colla liberta d' ope
rare dell' uomo . Vedi LIBERTA' , e NE-
CESSITA' .. 

Quanto abbianti noi da ammi ra re la pro-
fon di ta della prefeienza e della fapienza di 
Dio ; che , nel daré i l primo movimento 
alia materia , previde tutte le poíTibili 
corabinazioni, che queíla prima impreíiio-
ne averebbe foftenute per fecoli infiniti \ 
Malebr. 

PRESCIUTTO , nelCommcrcio, &c . fi 
prende per la cofeia o la gamba del porco, 
feccata, ftagionata con fale, e preparara , 
acciocché duri , e riceva un fapore piccantc 
e grato. 

I prefciutti di Weflfalia , cotanto in vo-
ga , íi preparano con falnitro , tenendoli 
ítretti in un torchio per otto o dieci gior-
ni , macerandoli in acqua di ginepro ; e 
feccandoli al fumo de'legni di ginepro. 

PRESCRIZIONE, PRÍESCRIPTIO , nella' 
Legge , un diritto o titolo acquifíato coll'uío 
e col tempo. 

La Prefcrizione é una forta di titolo i n -
trodotta per a (Ti curare la proprieta degli ef-
íetti in favor di coloro che l i hanno pol'íeduti 
un certo tempo; e tener lungi chiunque volef-
fe fturbarli, o ricuperare la cofa pofleduta , 
dopo i l corfo di tempo fi flato dalle ieggi. Vedi 
POSSESSIONE . 

Tourreil chiama la Prefcrizione una pena 
importa dalle leggi alia negligenza j ed ag-
giugne che i poífeíTori i quali non hanno 
altro titolo da van tare e provare che la 
Prefcrizione, non fono fe non ufurpatori le-
gajái ^ • 

I n faíti perb la legge di Prefcrizione non 
punifee gia la ftupidita de' proprietarj ; ma 
folo interpreta i l loro íilenzio per un con* 
fenio ] prefuraendo , che un uomo i l quale 
trafeura di aíferire e vendicare i l fuo diritto pa1 
una lunga ferie d'anni, lo cede ^ 

•Vi 
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V i fono alcuni Giurcconfulti i quali áu-

Eitano , fe i l tempo e la Pre/crizione ingiu-
íia fia un mezzo legittirao di acquiflare ? 
A l t r i , piü favorabiü, la chiamano P Avvo-
cata 5 o Prctcttrice deW uman genere ; come 
quella che é una prefunzion g.eneralc , fotto 
cu i la Icgge fiudia e vuele, che gil. uomini 
vivano in pace. 

Nella Legge comune . la Prefmzione or
dinariamente s'intende di un pofieífo fin da 
terapo immemorabile , o che paisa la me
moria d' uomo ; come , quando i miei an-
tenati , o gli antenati di colui , dal quale 
io ho un bene , T han goduto ed ufara 
tu í to i l tempo di cui ci reíli qualche me
moria .. 

M a nella legge civíle t ed anche nella 
noftra legge comune in Inghilterra , vi fona 
delie preferizioni di malta piü corta data .• 
La Prefmzione di 40 anni cfcíude tutte le 
azioni di qualunque forte Reform. Leg, 
'Ecclef.. 

11 coftume di Parigi' accorda una Pre/cri
zione di foli anni dieci, fe le partí fono pre-
íenti j e di ven t i , fe lontane ; in favor de' 
pacifici pofsefsori d'un5 eredita:, fe v'iíanno 
qualche tiíolo 5. ancorché coníroverfo ; e di 
trent 'anni, in favos d i quelli che pofsedono 
fenza titolo veruno., 

I n Normandia» una;. Prefcrizkne- d i 40 an
ni d i pacifica poíseffione, equivale ad un t i 
to lo , per le cofe í iabi l i ; e per le mobi l i , e 
per le azioni petfonali 5, h:ií\& una.. Pre/crizione 
úi annt trenta , 

Ne ' paefi foggetti al Pontefice Romano., la' 
Pre/crizione r\on vale contro laChicfa, fe e 
minore d i cent5 anai., In Francia 5 lñPre/cri
zione- di 20, anni; é a m me isa contro- turti i 
del i t t ieccet tuatc che i l duelio-,. i l qüafe: fu 
cfclufo- con una-diehiarazione deiranno l óyg' 
I n materie d' adulterio, cinque anni balla-
110 „, L ri, purché v i fía fia ta in tutto i l 
irattempo difeontinuazione di caufa o pro-
cefso. i , 

Per l i noñr i fiatuti, un Giudice o Can-
eeiliere , o Notajo convinti di falfaregrflro 
di placiíi r di fentenze &c. pofsono farfi 
foggiacere airammenda dentroiicotfodidue 
anni; ma , pafsati quefti , eglino. Pre/crivona 
contro la pena dello Statuto. 

I I delitto di fofpenfione illegiítima , o 
dicollufione in una caufa, &c. onde fi com-
aiette fpergiuro da un confefso di Giudici 

PRE 
giura t í , a Jury, fi dee profeguíre dentro i ! 
corfo di fei giorni r altrimenti le parti pre/cñ> 
tono. Vedi JURY. 

Non fi pre/erive contro i l Signore di un 
vafsallo ; non vale alcuna pre/crizione , per 
levar via qualche fervitu o qualche tenure 
o fia pofsefso dipendente : ed é fempre qul n¿ 
cefsario un íifoio. 

L'Autore dclla Storia dell' Inquifizíone of-
ferva che niun tempo di pre/crizione ha vi
gore in materie d' erefía; la morte üefsa non 
afficura colui che ne é fofpetto, dalle ricerchc 
ed inquifizioni contro di eíso 

PRESCRIZIGNE , nelia• Medicina , I Vuta 
o l5 arte d' afsegnare un idóneo e adequato 
rimedio per una malattia; dopo l'efarae üe5 
di lei fintomi, e con la cognizione delle virtu 
e degli effetti delía materia medica. Vedi RI
MEDIO r e MALATTIA ,. 

I I methedus pra/cribendi da 1'ultima mano 
e perfezíone a c ib , ond' efser debbe foniito 
i l medico,, ed é quafi i l nfultatodituíferal-
tre fue partí ecognizioni; unito ad un pronto 
e prefente penfamento e gmdizio .• Vedi ME
DICINA , e MEDICO.-

Per pre/crivere con giudizio , con elegaff--
za , &c. una mediocre- notizia della Far
macia cioé delle forme e preparazioni del
le, medicine richiedefi . Vedi F A R M A-
c 1 A 

I l mérito d i una ricetía o pre/crizione' 
cotófifte neirefser concifa, pertinente, effi-
cace, e grata j nella trafceita de' migliori e 
de5 piu convenienti mareriali equefti5.unf-
t i infierne colle piu giudiziofe proporzioniy 
r idot t i in cómoda- forma1, ed appri'catl in 
giuíía dofe j i l debita ríguardb dovendofi pur 
a veré alie" cofe non-naturali , al método di 
vi t to o dieta , agl? intervalli fra un' applica-
zione e 1' altra &c. Sydenham fu eccellen-
te nelle pre/crizioni Vedi D OS E ¿ D 1 E-
T A y Scei 

La pre/crizione e officinale , o eflempera* 
nea; la prima confiñe nell' ordinare le me
dicine, tenute dagü Speziali bell'in pronto e 
prepárate , feeondo i l lora Difpenfatorio . Vedi 
OTFÍCINALE, C DrSPENSATORIO. 

V. e/lemporanea-h quella che i l medico for
ma; e compone da s é , pro re nata'r feeondo 
le cireoíranze e i l bifogno- del paziente , da 
unirfi o manipolarfi daíloSpeziale giufta la 
ricetta , e ordinuzione del medico . Vedi 
E S T E M P O R A N E O . 

PELE-
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P R E S E N T A T O , nella Legge Canónica , 

un Chierico che un Patrono], cioé colui clie ha 
il gius-patronato , prefenta al Collatore. Vedi 
PRESENTA 2 IONE.. 

PRESENTAZIONE , PR^ESENTATIO , 
relia X-̂ gg6 Canónica , 1' atto di un Patro
no che nomina ed offeriíce i l íuo Cherico 
a\ Vefcovo o Colla.tore , per eífere inÜi-
tuito in un benefízio da sé difpenfato , i l 
quale é vacante. Vedi PATRONO , COLLA-
ZIONE., &c-

la prefentazione debbe «ffer fatta al Ve
fcovo dentro giorni cent' ottanta due dopo 
¿he 11 benefizio ¿ v a c a n t e ; aljrrimente i l be
nefízio paíTa in difpofízione del Vefcovo; e 
fe i l Vefcovo dentro altro mezz' anno nol 
conferifee, paíTa all'Arcivefcovo; edalui a l 
Re, che pub difFerire quanto gli piace ; impe-
rocché nullum tempus oceunit Regi, 

Per alcune confuetudini, un Patrono Lai
co lia folamente quattro mefi di tempo per 
fare la fuá Jirefentazione; e s'egli ha prefen-
,tata una perfona incapace, pubícambiarla , e 
fare una nuova prefentaziorit dentro i quattro 
jnefi . Vedi BENEFÍZIO. 

I.a voce h formata dair antica frafe , 
prafentare ad Ecclefiam , che originalmente 
fignificava la miííione od i l collocamento 
di una perfona in una Chiefa ; e quefta 
¿a repr¿efentar€ , che giufla 1' offervazione 
di Seldeno, viene ufata nel Concilio di La-
terano , ed altrove , per prafentare . Vedi 
PÁRROCO. 

PRESENTAZIONE della Vergine , e una fe-
fla , che fi celebra a5 21. di Novembre , 
in memoria di eífere ñata la Santa Vergi
ne prefentata da' fuoi genitori nel Tem
p lo , acciocché foíle iv i educaía. Vedi VER
GINE , 

Si pretende, che alcune giovani donzelle 
veniífero ofFerte nel Tempio di Gerufalem-
ipe ; e da alcuni cío fi prova , dal fecondo 
libro de Maccabei , dove fi dice , Sed & 
virgines qu¿ emelufa erant , procunebam ad 
Oniam ; e quefti é i l fentimento di Euto-
c^io su quefto paffo . E Lirano aggiugne , 
Ye altri piü antichi Autori oífervano, che 

giovanette erano edúcate nel Tempio fm-
^ ^ maritavano; o almeno in alcunecafe 

contigue al Tempio. 
t-manuele Comneno , i l quale principio a 

^S^are nel 1143. fa menzione di queñaFe-
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fia nella fuáCoflituzione. Alcuni anche s'av-
vifano , ch'ella fia fiata inftituita neü' un
décimo fecolo fra i Greci, e penfano di t ró
vame prove evidentí in alcune Omilie dt 
Giorgio di Nicomedia , i l quale vivea nel 
tempo di Fozio : cosí che pare un abba-
g l io , quel di alcuni Cri t ici moderni, i quai 
ne rapportano P inílituzione a Gregorio X I . 
nel 1372. 

Alcuni credono che fia ftata inílítuita in 
memoria del rito praticato fra gli Ebrei per 
ie loro fanciulle di frefeo nate, e che cor-
rifpondea alia Circoncifione che fi facea 
de'mafchi i 'ottavo giorno Vedi CIRCÓN-
CISIONE. 

La PRESENTAZIONE di No/ira Signara da 
altresl i l titolo a tre Ordini di Monache . Ve
di RELIGIOSE, 

I l p r imo, fu abbozzaío nel I<5I8. dauna 
Signora , per nome Giovanna Cameracenfe , 
L'abito delle fue Monacbe , fecondo la v i -
fione ch' ella avea avuta , doveva efse-
re una tónica grigia di lana naturale s 
&c, ma i l fuo difegno non fu mai adem-
pito, 

I I fecondo fu fondato in Francia verfo 
F anno 1627. da Nic . Sanguin , Vefcovo 
di Senlis . Fu approvato da Urbano V I I I . 
Queft' Ordine non ha fatto mai gran pro-
greí í i . 

I I terzo fu ftabilito nel 16^4. allorché 
Fed. Borromeo , effendo vifitatore Apofio-
iico nella Valtelina, fu fupplicafo da alcu
ne donne divote a Morbegnobourg, che per-
metteífe loro di vivere in comunita in un 
luogo ritirato ; lo che egli accordb , e le 
creííe in una congregazione , fotto il titolo 
della Prefentazione di Noftra Signara. Vivono 
fotto la regola di S.Agoftino. 

PRESENTE, PRJ£SENS , nella Gramma-
t ica , é i l primo tempo o la prima inñeffione 
de' verbi , ch' efprime i l tempo prefente , o 
qucllo che é adeífo. Vedi TEMPO . 

E l i ' é una particolar finezza nell'eloquen-
za, il fervirfi del prefente per un tempo paf-
fato , affine d1 efprimere un1 azione paífata 
con piü di forza e di calore — e. gr. La 
Flotta appena e in alto mare , che i l Cielo 
comincia a turbarfi , i venti sbucano, l'onde 
s' incavalcano , mormora i l tuono , e fiam-
meggiano i lampi da tutte le parti , i va-
fcclli perdono i loro alberi, ed i loro t imo-

n i , 
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n i , e vengan ¡mpetuofamentc fpinti centro 
gli fcogli, 

P R E S E N T I , PRÍESENTÍA, doni, o rega-
U i fpezialmente quelli che fi danno dal 
Clero , o dagliStati d iunRegno, adunRe, 
Vedi BENEVOLENZA . -

Sonó cosí chiamati perché fi danno nel-
Je maní di una perfona prefente ; con che 
fi diñinguono da muñera , doni , i quai 
mandan fi , o danfi coll' intervento di una ter-
za perfona. 

Cosí la X V I I I . legge, deVerb. Signif. Ab~ 
fentilur reí donar i dicantur, muñera autem mit-
t i , ¿^prEEfentia offerrt. 

Non fi pub alcuno accoftare a' Principi 
Oriental i , fenv.a far loro de' bei prefenti . I 
Re fogliono fare de'ricchi prefenti agí i Amba-
feiatori fpediti alie loro C o r t i . 

PRESENZA , PRJESENTIA , un termine 
di relazione , ufato ín oppofizion ad ajfen-
za ) e ílgnifica Tefiftenia di una perfona in 
un cerro l u o g o ; o lo ftato di una perfona eon-
fiderata come coefiftente con un'altra. Vedi 
COESISTENZA . 

I n queflo fenfo , fi dice che un' obbliga-
zione é flata contraíta e ftipulata m prefen-
za di un notajo, e di teñimonj . All'apriríl 
o romperíi i l íigillo di un minore , o di una 
perfona alíente , é neceffaria la preícnza di un 
foñ i tu to . 

Gl i ScolaíHci tengono s che prefenza , 
parlando de' corpi , dinota non íolamente 
una coefiftenza , ma una fpezie di con-
í a t t o . 

Eglino diftinguono due fpezie di prefen
za ; i ' una v ir tu ale , nel qual fenfo uno í pi
l i l o fi dice eflere ^rf/e^íf ad un corpo, quando 
agifee lopra quello ; l'altra corporale , che con-
íií le in un contatto fifico . 

I teforiert , & c . di Francia hanno quel 
che fi chiama diritto di prefenza , cioé una 
certa fomma dovuta loro per 1'attuale affi-
ilenza ne' loro u f i z j ; affine di obbligarli ad 
cffere piu affidui nella loro funzione . 

Una perfona a fíente , nel fervigio del 
l i e , o di una Comúnita , fi reputa come 
prefente. 

I Cattolici credono la reale prefenza di 
Gesíj Crifto neH'Eucariftia, in corpo ed in ani
ma. Vedi TRANSUSTANZIAZIONE. 

PRESEPIO, PRÍESEPE, nell'Aftronomia, 
un neme dato a tre ftelle ncbulofe nel peí-
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to del fegno del Cancro; due d'eíTe della fet. 
t ima , e una della fefta magnitudine. —-Le 
lor longitudini , lati tudini, &c. vedanfi tra 
quelle delTaltre ftelle di Cancro fotto í'Artí
celo CANCRO. 

< P R E S E R V A T I V O , nella Medicina , un 
rimedio che fi piglia per modo di cautela* o 
per afficurarfi dall'attacco di qualche morbo che 
ne minaccia. Vedi RIMEDIO. 

I p r i n c i p a l i , fecondo Boerhaa-
ve , fono T aílinenza , la quiete , i l bere 
acqua calda ; e dopo quefla un lene e con-
tinuato moto fin che appaja i l fudore ; 
quindi un largo dormiré , col corpo ben 
coperto. 

Per cotai mezzi , gli umori craffi fi ¿i. 
luifeono , i vafi fi rilafifano , e la materia 
nociva s' eccerne. Egli aggiugne, che la rai-
glior difefa contro la forza del freddo efler-
no , é fcemare i vefiimenti d'inverno tardi nel
la primavera , ed aggiugnere al veüimento di 
State, preño in autunno. 

Nel tempo della peñilenza , i preferva-
t i v i fono moho neceflarj contro i l conta
gio deil' aria 5 &c. Vedi PESTE , e CON-
TAGIONE . 

I vini generofi, i cordiali , ed i fudorifici 
fono prefervativi. 

I I Dottor Alprunus dice , d' avere farte 
delle incifioni con una lancetta in inguine 
dextro & finiílro, e poflivi de'fetacci , per 
lafciar ifeorrere e paííar fuori i l veleno ', i l 
che riufci un eccellente prefervaúvo contro 
la peñe che inflen a Praga nel 1680. 

I I Dottor 'Wenceslao Dobr. Zenski de 
Nigro Ponte, ci da un prefervaúvo univer-
fale contro rinfezione in tutte lemalattie. 
Chiunque, dic' egli , nel converfar con in-
fermi di qualfivoglia fpezie , defidera prc-
fervarfi dall infezione, dee, mentre fi trova 
dentro la sfera de'loro effluvj, non inghiot-
tir mai i l fuo fputo o la fuá faliva ; ma fpu-
tarla fuori: imperocché egli s'immagina che 
lo fputo fia i l primo ad imbevere l'infezione. 
Vedi SALIVA . 

PRESIDENTE , PRJESES , un ufixiale 
creato , od eletto , per prefiedere fopra una 
compagnia, o adunanza ; cosidetto, percón-
tradiflinzione dagli a l t r imembri , chefichia-
raano refidenti. 

Lord Prefident, 0/ the council, i l Prefiden-
te delConfiglio, é i l quarto grande ufiziale 

deüa 
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áella Corona; antico quanío il Re Giov^nni , 

|ernpo del quale egii era chiamato concilia-
rius capitalis. Vedi CONCILIO . 

PRESIDIALE , un tribunale o banco di 
Giudici., rtabilito nelle C m a confiderabi-
|; ¿gjla Francia , per giudicare in ultimo 
ricorCo, tutte k Caufe recate davanti a lo-
ro per v^a ^ appellazione da' Giudici fu-
balterni. , - r e 

iPnfidíalt tann una compagma cogh ufi-
xiali de bálliaggi e íenefciallati dove fon 
ñabiJifí- . . 

L'edítío del 1531 , inftituiíce Prefidtah 
fotto quefte diré condizioni; pr ima, chegiu-
i'ichmo definitivamente , e fenza appella-
xione , fin alia íornma di 250 lire ; e in 
fecondo luogo, fin alia fomma di 1500 l i r e , 
per provifione. 

Quando giudicano nel primo cafo , fono 
ebbligati a proferiré la lor fentenza conqueíte 
parole , par jugement dernier $ nel fecondo , 
par jugement freftdial . 

Quando giudicano definitivamente dell' 
appeiiazione da Giudici inferiori, non pofíb-
BO pronunziare la fentenza a vuoto , au neant̂ . 
nía hanno da pronunziare femplicemente ^ 
che el? e /lata bene o male g 'mdtcata . •— Per 
giudicare prefidialmente e finaliter , debbono 
eífere almeno fette. 

FRESSIONE, nel la Filofofia Cartefiana , 
un moto impulfivo , o piuttofto uno sfor-
zo di moveré -5 impreffb fopra un mezzo 
fluido, e propagato per eífo. Vedi MOTO , 
FLUIDO, BCARTESIANI. 

í n una tale preffime i Caríefiani fuppongo-
BO che confifta la luce . Vedi L U C E . E 
nelie varic modificazioni di quefta prejfione 
mediante le íuperfizie de'corpi, onde cotefto 
mezzo é cosí premuto , fuppongono confiftere 
i varjcolori, &c. Vedi COLORE. 

Ma i l Cav.Neuton ha una migiior dottri-
na fopra di cib : imperocché fe la luce , 

confiñeíTe folamente in una prejfione 
propagata fenza moto attuale, ella non agi-
terebbe né fcalderebbe que' corpi che la r i -
^Uono e la rifrangono , ficcome attualmen-
te ^oviamo ch' ella fa ; e fe confifteífe in un 
MOTQ vnftantaneo o m un moto propágalo a 
tut^ le Siftanze in un iftante, come una tal 
^rei/io«efupp0ne ^ richiederebbefi unaforza in-
nnita perprodurre i l moto og^ni momento in 
ogní lucida particella. 

•t. íe la luce confifteífe o nella preffione, o 
Tom. Vi, 
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nel moto propágate in un mezzo fluido, fia 
inftantaneamente , o fiacoltempo, ne dovria 
-feguire , che ella s1 infletterebbe adumbram ; 
imperocché la preffime od i l moto in un 
mezzo fluido , non puo propagaríi ín iinec 
rette di la da ogni ofiacolo i l quaie itnpedi-
fce qualche parce de! moto ; ma forza é , che 
fi pieghi e íidifíbnda per ogni verfo in queile 
parti de! mezzo quiefeente^ le quali fianno ol
era i l det ío oñacolo. 

Cosí la forza della gravita «ende verfo ali* 
ingiü , ma la preffiom che nafce íla cotefla 
forza di gravita , tende per ogni verfo con 
forza equabile ; e con parí faciliík e forza 
fí propaga in linee curve , come in rette . 
L ' onde su la fuperfízie deil' acqua , raentre 
sdrucciolano lungo i lati di qualche grande 
oflacolo, s' infíetíono, fi dilatano, e difFon-
dono a gradi a gradi nell'acqua quiéfeente , 
che é di la dell 'oñacolo . L'onde , i batti-
ment i , o le vibrazioni della noftr'aria, nel
le quali confifiono i fuoni , manifefiament€ 
s' inflettono, benché non tanto come l'onde 
dell'acqua; imperocché i l fuono di una cam
pana , o lo ftrepito di un cannone fi pub 
íentire di la da un colle, che intercetta l'og-
getto fonoro dalla noftra vifta ; edi fuonipro-
paganfi con egual facilita per tubi recurvi, che 
per tubi d i r i t t i . 

Ma la luce non s' offerva rnai che vada 
in linee curve, né che s'infletta adumbram~, 
Imperocché le ñelle fiífe immediate fparireb-
bono per V interpoíizione di qualche piáneta , 
non men che alcune parti del corpo del Solé 
per 1'interpofizione della Luna, di Venere , 
o á\ Mercurio . 

PRESSIONE deW Aria . Vedi 1' Articolo 
ARIA . 

I piu degli effetti , anticamente attribui-
t i alia fuga vacui , fi fpiegano in oggi co-l 
pefo e colla prejfione dell' aria . Vedi VA-
CUU M . * 

La ^re/̂ owe dell1 aria fulla fuperfízie della 
noftra térra , é contrapefata da una colonna 
d'acqua dell' iftefsa bafe , e, circa 3 5 piedi 
alta ; o da una di mercurio di circa 29 pol-
l i c i . Vedi XORRICELLIANO Efpenmento , e 
BARÓMETRO . 

La prejfione dell' aria fopra ogni pollice 
quadro della fuperfízie terreílre , computaíi 
eífere circa quindici libbre. VediBAGNARE. 

PRESSIONE de' Fluidi . Vedi T Articolo 
FLUIDI . 

X x s PRE-
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PRESTABTL1TA Jrrnonia , di Leibmtz , 

Vedi ARMONÍA . 
PRESTERE, PRÉSTER*, una meteora , 

che confia di un' efaiazione gittata dalle nu-
vele in giü con tale violenza , che per la colli-
fíone mettefi afuoco. Vedi METEORA . ^ 

* La parola e Greca, tpffiWp ?_ ^ome di un 
ferpente , chiamato anche di pías , a cui 
quejia meteora c fuppofla ra jomigliare . 

I I prefiere differiíce dal fulmine , o dalla 
faetta , nel modo delia íua infiammaiíone ; 
e nel íuo abbruciare e fpezzare ogni cofa 
ch' ci tocca , con maggiore violenza . Vedi 
FULMINE . 

PRESTER John, o Jean . Vedi PRETE-
GIANI , 

P R E S T I M O N I A , PRJESTIMONIAr nella 
Legge Canónica , un termine , intorno al 
quaie gii Autori fon molto divifi fra loro . — 
Égij é dirivato a prafiatione quctidiana % e da 
alcuni fi definifce per una fpexie di beneficio, 
feivito da on foloSacerdote: nel qual fenfo, 
pre/iimonia é ¡a íkí ía cofa che una cappclla 
presbiteriale. Vedi BENEFIXIO , 

A l t r i vogliono che prejiimonia fia l'ufizia-
tura p T impingo di una cappella , fenza al? 
cun titolo o collazione ; come ve ne fono 
rnoltiffirae di tali ne' Cañelli , ove fi dice 
meífa, o fi fanno preghierg ; é che fon me-
r i Oratorj fenza dote . — Donde puré s' ap-
plica i l termine nella Chiefa Romana a cer-
t l officj perpetui, dati a'Canonici, a'Religiofi 
cd a l t r i , per dir meííe , quaü in aurtientazione 
de' lor benefiz-j. 

A l t r i ancora vogliono , che la prefllmonia 
í a una conceffione di un fondo Ecelefiaflico , 
o di una rendita appartenente ad un Monafte-
r o , dagoderfi vita durante. 

Du Moul in fa la prefitmonia un benefizio 
profano , j l quale perb ha un titolo perpe
tuo, ed un ufizio Eeelefiaftico, con certé én
trate anneííevi , che i l beneficiato pub ven
ciere , e che fi pofsono poííedere fenza ton fu
ra : come fono per avveniura le guardianie Lai-
^he della Chiefa di Noftre-Dame . Egli aggiu-
gne , che propriamente , i Canonicati ddle 
Gappelle fono benefizj di queda natura. 

In forama , 1' opinione la pih íicura par 
che fía queda \ che la prejiimonia é un fon
do od una rendita appropriata dal fondatore 
per la fuíMcnza di un prete , fenza eñe re 
cretta in titolo di benefizio, cappella , pre-
benda, © priona j e che non é íbggetta ne 
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al Papa , né all'Ordinario ; rna i l patr 
della quale, equelii chehannodiritto da \ ^ 
fono i Collatori , e nominano e conferifcn^' 
pleno jure. 

P R E S U N T I V O Erede, i l párente proff 
mo , o 1'erede legittimo di qualche perfora' 
da cui egli ha daereditareí7¿iv?/e^ñf0 ^ 
prefumefi, fara 1'erede: non altro , fuorili^' 
una difpofizione contraria del íeftatore, poten-
do impedirnelo. Vedi EREDE. 

P R E S U N Z I O N E , PRJESUMPTIO , nei]a 
Lcgge, una fofpezione od una congettura fon-
data fopra verifimiglianze. 

La prefunzione é di tre forte » — i . Violen* 
ta , che molte volte fi ammette per pro va 
piena; coiné fe uno viene uccifo in una ca
í a , e vedefi un uomo ufcire dalla cafa mede-
iima con una fpada infanguinata , ned altra 
perfona era in quel tempo nella ííefsa cafa : 
queüa , benché folo una prefunzione , h una 
prova » -— Probabile , che ha poco efFet-
10 : — Zieve y o temeraria y che non ha va
lore alcuno.o 

Ne'eafi di patentí , d'iftrumentl, o infeu-
damenti , fe tut t i i ttftimonj dcll'atto fono 
merti ; la prefunzione violenta che ferve di 
prova , da un poísefso quieto e continuo: Sta-
bit prxfumptio , denee probetur in contrarium ? 
Coke fopra Li t. 

PRETE , Sacerdos , una. perfona ordina-
tá , fe para ta, ed afsegaata per i l compimen-
to del Sacrificio, e per altri ufEc), e ceremo-
nie delia Religione, Vedi SACRIFIZÍO, RE-
LIGIONE , &C. 

COSÍ i falfi Dei e Dee de'Gentilt, aveano i 
loro preti ; i preti di Marte , diBacco, di Er-
cole , d' líide v ed alcuni avean anche delleSa-
cerdoteííe. Vedi P o N T E n c E , &c? 

Gli Ebrei ebber duc Ordini , cioé quel-
lo áz* Preti , o Sacerdoti , e qyello de' Le-
v i t i , che fervivauo nel Ternpio. Vedi LE
VITA , &c. 

I Maomettani hanno i loro preti >, chiamati 
fcheik e mupht) ; e gl'Indiani ed i Cineíi hann 

i loro bramini) e bonzi. Vedi MUFIT1, BRACH-
MAN, &G. 

PRETE , PRESBYTER , nella Chiefa Cri-
fiiana, é una perfona veftita degli Ordini Sa-
p r i , in virtü di che ell'ha i l potere difare o 
amminifirare i Sacramcnti , &c. Vedi OR
DINI . 

Per l i Canoni , deve uno eíTere in eta ¿i 
24. anni avanti che fia ammeífo al Sacerdozio; 

an-
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^ntleátncníe trcnta anni v i fi íichietleano . Ve* 
di ORDINAZIONE . 

La S. Scrittura paf che confonda ¡1 titolo 
di Prete i Presbyter , con queilo di Vefcovo , 
EpifcopUs 1 e pare in oltre che non dia al
cana íupcriorita aü' uno fopra dell' altro ; 
puré, i'aflToluía egüaglianza ira tut t i i Pre-
t i nel Governo della Chiefa ha pochi cfera-
pj . e quefli anco fon contraftati < Vedi 
PRESBTTER • 

Blondel e Salmafio Calvinif t i , foñengono j 
cbe neJia Chiefa primitiva i Preti governa-
vano con perfecta egüagüanza ^ e fenza al-
cüa altra preminenza che quella dell' eta ; 
cío non cÜaníe , fe confultiamo i Padri ^ 
e la tradizione , la forma présbyteriana di 
governo difficilmente trovafi che foflfe CQ-
gnita agli antichi. Vedi PRESBYTERI ANI . 

In fatti i gli Scriítori primit ivi non parla-
no d'altro che dell5 Epifcopato , e ne parla-
no fpeífo in tali ferrhini j come fe lo ftimaf-
fero d' inftituzione appoüolicai Vedi EPISCO-
PATO, e VESCOVOÍ 

Come , nell' antica Chiefa j i Diaconi 
avean'ii maneggio e V amminiftrazione del-
Je rendite della Chiefa, la loro autoritapre-
ílo crebbe 5 e fi refero in breve tempo fu-
periori ai Preti i S. Girolarao dovctte ado-
perarfi con tutto lo sforzo, per faf vedere ^ 
che i Diaconi erado originalmente inferiori 
ú Preti i ed i l Concilio di Nicea fece de'de-* 
creti a favore diqueí t i . Vedi DIÁCONO. —4 
Égli é vero bensi j che cífendo ñato infti-
tuito un Ordine di Diaconi 5 fenza alcun'al
tra funcione loro anneífa, che di aífiftere ií 
Sacerdote all'altare , quefli non ebbero dif-
ficolta di riconofsere la fuperiorita de' Pre
ti i Aggiugni, che T Ordine di Diácono ef-
fendo oggimai diventato neceífario i per af-
rivare a quello di Prete, non rimane piu adi-
to a contefa di precedenza: Con tutto cib i 
Diaconi j i quali avean fitenuta la loro futí-
zione, ebber tuttora i l maneggio e iá difpo-
fuione del!5 éntrate , come queili che paga-
vano a' Preti le lor penfioni j e peí quefta 
caSÍone mantennero la fuperiorit^ > Per lo 

5 i l fefto Concilio in Trul lo pronuncio 
n̂cora di nuovo su quefta controverfía , e 

diede la preminenza ai Pretil 
^ra-pRETE > Vedi 1' Articolo ARCI-

PRETE, 
Í̂Í-ETE Gardinale. Vedi 1' Articolo CAR-
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PRETE Regalare . Vedi 1' Articolo RE

COLARE Í 
PRETI dell'Oratorio > Vedi l 'Artlcolo ORA

TORIO * 
P R E T E G I A N Í , o PRETE Gioanni, un'ap-

pellazioné data all' Imperador degli Abiíli-
iti | perché anticamente i Principi di que-
flo paefe erano realmente Preti ; e la pa
rola Gioanni nel loro linguaggio íignifi-
ca Re i 

I Francefi furono i primi a renderlo noto 
in Europa fotto queilo t i to lo . I I fuo Impero 
fu anticamente di una vafta eflenfione; in og-
gi é riftfetto in fei Regni, ciafcuno eguale i» 
circa al Portogallo. 

I I dome di Prete-Giani é aífatto ignoto 
nell'Etiopia^ e prefe di qua la fuá origine , 
cioé che i l popólo d5 una Provincia , dove 
queilo Principe ordinariamente rifiede j quan-
do fupplicá o domanda qualche cofa , dice 
Jan-coi i mió Re * I I fuo vero titolo é , 11 
Gran Negus ¿ 

V i é un altro Prete-Giani , O Giovanni 
del l 'Afia, mentovato da Marco Polo Vene-
ziano i La fuá giurisdizione é nel paefe di 
Cangirigu , tra la China, Sifan s e Thibet j ; 
Paefe e Regno grandemente ílimato da'Chi
ne fi per la fuá poJitica , e per i l numere» 
delle fue Ci t tá fortifícate j con tutto che í 
Chinefi fogliaoo difprezzare aífatto Tedrancc 
Regioni« 

Alcuni dicono , che queíl ' ultimo é cosí 
chiamato da un Prete Neíloriano , i l quale 
riferifee Alberico, verfo l'anno 1145' e^se' 
re afcefo ful Trono . Al t r i , ch' ei pren
de tal nome da una Crocc , la quale egü 
porta in mano per un ílmbolo della fuá 
Religione. 

P R E T E R I T O , PRETÉRITOS , paffato , 
nella Grammatica , un' infleflione de1 ver-
bi 5 ch' efprime i l tempo paífato . Vedi 
VERBO < 

Pretérito, é un nome genérale che com
prende tutte le infleífioni corrifpondenti ai 
diveríi tempi , o alie diveríe cireoílanze e 
relazioni del tempo paífato , che da' La t i -
ni fi diílinguono con altrettante particola-
r i infle (lio ni o terminazioni del verbo , che 
fanno la giuüa nozione de' tempi . Vedi 
TEMPO . 

I linguaggi moderni , particolarmente 
P Inglefe , in luogo di termmaziorsi • f-
ferenti dagli íleífi verbi , ncorrono pe'' b 

X x x a piu 
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piu a quelle de'loro auíiliari c de 'part íc ipj . 
Vedi VERBOs e PARTICIPIO. 

I I pretérito, o tempo paíTato , é fuddiviíb 
da'Grammatici Inpretérito-imperfetto }- come, 
J ¡ jad, I thought; lo aveva , l o penfava ; 
m i Latino Habebam , cogitábam e nel France-
fe , J'avois , je penfois j — in preterito-per-
fetto, come , I have had , I have thought , 
habu'i, cogitavi) f ai eu^ / ai penfé y -— ed 
in pretérito piü che perfetto , come , I had 
thought , 1 had had , habueram , cogitave-
ram, &c. 

GT Inglefi propriamente non hanno fe non 
due cafi o fpezie di tempo pretérito ; cioé 
i l tempo pretérito dell' azione iraperfetta ; 
come, J- was at fapper then, c ioé , io era a 
cena allora , ma non avea» ancora finito : 
cd i l tempo pretérito dell' azione perfetta ; 
come J had then fupped , io aveva allora ce-
rato , ed era allor la cena finita. — I I tem
po pretérito é fpeííiíTimo formato dal tempo 
prefente , con aggiugnervi ed ; come á&burn., 
i l pretérito l burned . 

I Francefi hanno un cafo particolare del 
preterito-perfepto , che i l P. Buffier chiama ú 
pretérito femplice t in oppoüzione al primo , 
che é chiamato \\'pretérito compoflo; altri lo 
chiamano i l pretérito indefinita, perché efprir 
me una cofa fatta indetermlnatamente; co-
mt > f écrivis hier, io fcriíTi j e r i . Quefti for-
fe corrifponde alF Aoriño de'Greci ; e nelJíi 
ciOinzione di queüo pretérito femplice dal 
compoño una delle grandi delicatezze con-
fifie , quanto alia pratica del linguaggio 
Francefe. L'ifteííb aífatto fi puo diré del l in
guaggio Italiano. Vedi AORISTO. 

Nella vocs pafliva, i L a t i n i , l Francefi , 
Scc. ricorrono a' paríicipj ed agli aufiliarj.:, 
come gl ' Xnglefi , per formare i lor tcmpi pre-
terki'y come I vntaa loved ? amatus- cram, /,etois 
aimé i &e. 

PRETÉRITO, PRETÉRITOS , nella Giurif-
prudenza Romana. — Infans PRJETERITUS 
é qnello del; quale i l padre s' é fcordato di 
fare menzione nel fuo teftamcnto ; i l che 
lo. rende iníieraniente nullo. Vedi TESTA
MENTO . 

L'eferedazione del proprio figliuolo é per-
mefíá in un padre, ma non mai la prete-
rizione. 

P R E T E R I Z I O N E , o PretermiJJlone, nella 
Eettonca , una figura eon la quaie , quafi 
volcndo trafcorrere una cofa fen^a tompl** 
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fe nc fa una fommaria menzione. Vedi PA. 
RALEPSIS . 

E. g. Io non diro cloeglifia valoro/o t ctí eú't 
fia. dotto , ctt egli fia giufio , &c. 

Le lodi le piü artifiziofe fono quelle che 
fi danno per modo di preterizione. V edi Rx. 
TICENZA . 

< P R E T E R N A T U R A L ! Fioggie. Vedi ^ 
feicolo P l O G G I A , 

PRETER Naturam, nella medicina ,,. 
Vedi NATURA . 

PRETESO D/mííj-, nella Legge, équand© 
uno é in pofleffo di terre , o fondi &Ct c{j€ 
un altro , i l quale n' é fuori y ridamanda e 
pretende . — Qui i l diriíto p-^e/o é in colu.i 
che cosí domanda &c. 

PRETESTA , PRÍETEXTA , appreffo i Ra-
rrnni , era una lunga e bianca vefta , o to
ga , la quale avea una liña di porpora nel 
fondo . Vedi TOGA . 

Portavaü da' giovinetti di cendizione , fin 
agli anni della puberta ; cioé fino ai dleci-
fette , nel qual tempo aífumeano la toga 
virile . Le donzelie la portavano fin al 
tempo del loro matrimonio Vedi V i -
R I L E . 

Piglib i l fuo nome pratema , fecondo 
Godwyn , quod ei purpura prsetexta erat , 
perché era orlata o guarnita attorno coa 
drappo di porpora . 

^Lí pretejia, da principio, fu una- veíle di 
pompa , e di cerimonia , che i principali 
Mag i íhá t r folean portare, ed anco i Sacerdo-
tL; ned era lecito citare alia giuñizia, ofen-
tenziare coloro che la portavano, prima che 
l'aveíTer deporta. 

Nel decorfo di tempo fu per me fía a'figliuoü 
de'nobili^ ed alia fine r anco a'fanciulli Roraar 
n i in genérale. 

PRETESTO, .un colore, motivo, o caû  
fa fia reale , od apparente . Vedi CO
LORE 

P R E T I U M fepukri , ne' vecchi libri le-
gali &c. furon que' beni , che accrefcebant 
alia Chiefa f nella quale un corpo era- fe^ 
polto. 

Ne' Canoni Irlandefi , Ub. 19. cap. ó. u 
ordina , che infierne con ogni corpo i l qua
le fi feppelíifce, vi vada la fuá vaeeai ,, il 
{no cavallo , i l fuo fornimento , e quello 
del fuo letto ; delle quali cofe non íl puo 
al tramen t e difporre che per pagare i de-
bki j come cofe %mkVmú> % e domeíti-

che 



c^e del morto. Vedi HERIOT , MORTUA-
RIO y &C. 

P R E T O R E , PRETOR , un infigne Magí-
fírato, o quegli che amminíftrava la giuüi-
2Ía , in Roma antica . Vedi GIUDICÉ 3 e 
GIÜSTI2IA . 

Ne' primí fecoli della RepuBbliCa , íufti i 
grandi Msgiftraíí eran c h h m a ú Pretor! ; po-
{cia i l titolo fu dato a tutt i g!i ufiziali prin-
eipaU deirefercito : ed in fine i l titolo di 
fretou fi confiné a un Magiñra ta par-
jicolare. 

Verfo l'anno388. i l popólo , affin d'ave-
re un de1 Coníbli j feelto d' infra ' i lor nume
ro , i Senatofi glie l1 aecordarono, a condi-
zione ehe fi erigeffe un nuovo Magiürato , 
ehe fofo i Patrie/ occupar poteíFero : tale fi 
fu 1' origine delia Pretura, Prmura ; a riem-
pire i l quai pofto fu i l primo Sp. Fu rio \ e 
í'ufizio deila quale era attendere aH'ammini-
flra7,ione delia giuflizia cdeirequita tra uomo 
e nomo. 

Ma crefcendo i negoíj e Timpiego,' a mi -
fura che fu diiat-ato 1'Impero, creoffi un fe-
condo Pretore , i l quale avefle da informarfi 
€ giudicare degli affari de' forafticri che fía-
vano in Roma j ed allora i l primo fu difíinfo 
eol titolo di Pretor urbanus , o major j e 
1'ultimo con quello di Praetor paegrinus y o 
minor. 

I I numero de' Pre íor i , ne' íempi che fc-
guirono f fu molto accrefciuto : fotto i l Re-
gno d' Augun:0: , vi erano dodici Pretori , e 
in appreíío dieciotto : due de' quali erano 
chiamati Pretores cereales , perché inearicati 
di provedere fermento e grano ; e d a l í r i d u e , 
Pretores fidei sommijjarü . — Nel Códice , 
i 1. t. 39. troviamo una legge degl1 Impera-
dori Valentiniano e Marciano, la quale ridu-
€e i Pretor! a tre. 

L ' ufizio del Pretore , o del Prator urba
nus ¡ era di rendere la giuñizia nella Ci t t a : 
«gli avea podeíFa. d' interpretare le leggi , di 
íupplire ad eíTe , e di riformarle y e an
che di farne di n'uóve , quando i l ben 
lubblico lo richiedeva , Vedi Legge C 1 -
V I L E . 

Hegl ' Inf t i tuf i , gli Editti de' Pretori eran 
^amati jus honorarium ; donde parrebbe- , 
£P^queíli editti avcífer folo la forza di leg-

per rifpetío a quell' eminente raagiftra-
^0 i i ' affar áe Pretorp eífendo pib fofto vs-

e procurare F offervazione deile' leg-

gi vecchic » che farne di nueve . Vedi 
EBITTO . 

Alcurii fon di parere, che egli nonavef-
fe jus gladii \ lacognizione delle materiecri-
minali eífendola fpeziale Provincia del Prefet-
to di Roma. Vedi PREFETTO. 

Ma altri fon di un parere diverfo . Ge« 
neralmeníe parlando , é difficiliíTimo deter
minare precifamente fin dove i l fuo poter 
s'eftendcífe . Qiiando eglt ufeiva , era pre-
ceduto da fei Üítor i ; e veftito colla ír¿?¿f¿r. 

La fuá autorita , come quella degli altri 
magiftrati , fu molto indebolita , e ridotta 
a fini anguüi fotto gli Imperatori. Nel D i -
gefto e nel Códice vi é un titolo de offieio 
Pratorif.' 

Pretore (u anche un titolo fra i Romani 7 
dato al Governatore di una Provincia, i l qua
le avea gia fornito in Roma l'ufficio di Pretore 
Vedi PROPRETORE . 

Donde le Provincie governate da' Pretori, 
o riftrette a quelli che avean quefto ufizio for
nito , chiamavanfi Provineie Pmorie . Vedi 
PROVINCIA . 

P R E T O R I A N E Guardie s PRÍETORI^ co
hortes , erano i foldati delia guardia dell'Im-
peratore; cosí chiamati , come penfano al-
cuni , dal loro pofto i o fíazione , nel Pa-
lazzo o nella Corte detta pratorium . Vedi 
PRETORIO 

L'iftituzione di tai Coorti fi debbe a Sci-
pione Africano , i l quale primo ftab-iíi una 
compagnia de'piü valorofi uomini nella fuá 
armata , fcelti perché foííero la fuá guar
dia , e non fi fíaccaífero mai dal fuo fianeo nelk 
battaglia . Vedi GUARDIA . 

11 loro numero fu alia fine erefeiuto y co
me narra Dione , fin a dieci raiile . Eraa 
eomandati da un ufiziale creato da AugiH 
fío, e chiamato Prafe£i»s Prmovii.. Vedi PRE
FETTO . 

PRETORIO5 , PRÍÉTORIUM , appreffo í 
Romani , il- luogo, la fala , o corte , dove 
fíava il Pretore di una Provincia , e dove 
queüo Magiftraío fedea per amminiílrare \& 
giu-ftiziaal popólos Vedi PRETORE.-

V e r á n di q-uefíi Pmon'i m tutte le Cit ta 
dell' Imperio Romano .• —- La Scrittura fa. 
menzione di quello di Geruíalerame fotto 
i l nome di Sala del giudizio 'T e fi vedono-
tuttavia gli avaml di un© a Nimes in Lia-
guadoca o-

PKETORÍO' fu anco la tenda. o- i l padi° 
glio» 
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.glione del Genérale deli' Efcrcito Roma
n o ; in eui íi tenevano i Confígli di guer
ra , &c. Vedi TENDA , e PADIGLIONE . 

Dal tempo d 'Auguño , la tenda deH'Impe-
radore nel campo fu diftinta col titolo di pre
tor i um Auguftale. 

PRETORIO fu anche un luogo in Roma dov' 
craao alloggiate le guardie Pretoriane * Vedi 
PRETORIANE . 

Alcuni vogliono che i l Pretorio foíTe pro-
fríamente ilTribunale del PrafeBuspratorii-y 
.© un auditorio deñinato perrendere la giuñi-
zia nel Palazzo dell5 Imperatore 4 VediPRE-
ÍETTO. 

Cib s'arguifce dall' Epiílola di S. Paolo A 
Fiüppcíi ; e da tal luogo , chiamato Prx-
tarium , fi vuol che le guardie fieno ílate 
denominate Pretoriani, perché i v i fi raduna-
vano per la fícurezza deli'Imperadore . 

A l t r i negano che i l pratorium foíTe un t r i -
bunale , o la fe de ove fi rendea giuftizia 5 
ma tengono che meramente foíTe V alloggio 

ídelle guardie Imperiali . 
Perizonio ha fcritta una Difsertazione > 

per provare che i l Pratorium non era una 
Corte di giuüizia al tempo di S. Paolr; ma 
•beñsi i l campo od i l luogo dove erano acquar-
tierate le guardie Pretoriane, Egli aggiugne , 
che i l KQmtPrcctorium non diedefi ai luoghi 
dove era amminiflrata la giuñizia , fe non 
Jungo tempo dopo, quando i'ufizio del Prafe* 
Bus pratcrü fu convertito in una funzione 

.civile. 
P R E V A R I C A T O R E , PRJEVARICATOR , 

«ella univerfita di Cambridge, é un Dotto-
re , o rnaflro delTarti , che viene fcelto ne5 
Comizj Academici, acciocché faccia un ' in -
gegnofa e fatirica Parlata , in cui tocchi la 
mala condotta de'membri principal! delPUni-
verfita. Vedi TERRÍE Fi l ius . 

PREVARICAZIONEJPRJEVARICATIO, 
nella legge civile , é , quando 1' accufatore 
coilude col reo , e si fa folo una profecu-
zione finta. 

Sylvio, ne1 fuoi Commenti fopra Cicero
ne, pro Cluentio, ci da la differenza di tre 
sermini , calumniar i , prevarican , e tcr^tver-
fa r i . Colui che nella fuá accufa invenía 
colpe non mai commefíe, é detto calumma-
r i : quegii che aííume la caufa di uno , e 
o non aggiugne ragioni per i l fuo cliente, 
o non rifponde alie obbiezioni del fuo av-
verfario , quando pub , é detto prxvaric¡t~ 

r i i c quegii che defifte nella, fuft accufa 
e lafeia eadere la caufa , dicefí tsrgivcr-
f a r i . 

PREVARICAZIONE y nella leggé íngíefe f 
é , quando un uomo falfamente ed ingan-
nevolmente pare che intraprenda una cofa , 
con intenzione di rovinarlá : e.gr. quando ua 
Caufidico agifee p^rcollufione&.g. 

PREVARICAZIONE y- íignifica puré un táci
to abufo, commeífo neU'efercizio di una cari
ca pubblica s o di una commiíTione data da una 
privata perfona« 

P R E V E N Z I O N E , PR^VENTIO ,- neJis 
Legge Canónica , &c4 é i l diriíto , che una 
perfona íuperiore, od un ufiziaf; ha di ap-
prendere, di tirare a sé , o traníigcre unaí-
ía re , priormente ad un'altra inferiorc, a cui 
per altro quellafFare piíiimmediatamenteap-
partiene. 

La parola é fopra tutto ufatá , parlando 
del prevenire che fs i l Pontefice Romano gli 
ordinal) collatori j e de1 Giudici regii , che 
prevengono i Giudici fubalterni. Vedi Coi -
LAZIONÉ j G l U D í C E j G l U R I S D I Z I O N E 

, & C . 
I CanonifH Romani íoílengono 5 che il Pa

pa , i l quale é i l fon te d'ogni giurisdizio-
ne 5 non 1' ha trafmeífa privativamente ai 
collatori ordinarjj ma ch'egli pub tuttavia 
fempie non fol conferiré, in concorfp con 

, ma anco prevenirli , ufando delia fuá 
podeíla, origínale ? come capo delia Chiefa. 
Vedi ASPETTATIVÁÍ e PROVISIONE. 

Quefte prevenzioni irt diverfi paefi non u 
ricevono che con molte modificazioni e re-
flrizionij e la podefta civile in Francia fem-
pre giudica in favoré de5 collatori ordinarj * 
Vedi PREMUNIRÉ . 

I I Papa non ha prevenzione , a pregiudi-
zio át*patrón: l a i c i ; ma col concordato egli 
s 'é rífervato i l diritto di conferiré i bene-
fizj elettivi per prevenzione, ed anche le di-
gnita Cattedrali, e Collegiate « Vedi CoN" 
CORDATO* 

Se le provifioni del Papa , e le collazioni 
deli5 Ordinario, portano la data dell' illeflo 
giorno , i Canoniíli Oltraraontani dan la 
preferenza al Papa \ i Francefi a '̂ 
dinario. 

1 Cardinali hanno un indulto particolare di 
non eflere prevenuti dal Papa dentro lo ípaz'O 
di fei mefi. 

PREZIOSA P i m a , chiamata anco gem-
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tria e gto/a , é una pietra ílrsordinariamen-
te dura , trafparente , durevolc , e di un 
¿ 1 colore , o acqua * Vedi PIETRA , e 

Di quede sie pofuam fliltinguere í re 

> j . Quelle el re fono intieramente trafpa-
renti ; le quali di nuevo fi ponno dividere 
in quellc o non colórate , come i l diaman
te o colórate , come lo fmeraldo : la qual 
áivifione di gemme eolorate fi pub fuddivi-
dere in quelie di un colore , come i l rié-
fono ; e quclle di direrfi , coiné 1' nme-

2. Le Brillanti , o rifplendeíiíi , cerne i l 
gránalo di Boemia. 

3. Le Semi-trafparenti , come 1' ojWo . 
Vedi OPALO. 

I I Vefcovo Wilkins divide le pietrepreziofi 
m piü e meno trafp-armti, 

Le meno trafparenti eglí le diflingue 'W 
Joro colori; in roííe , come la pietra fardia , 
e la cornalina; pallide, «olor di carne , fí mi
je all' unghia u ra ana , come 1' ónice ; ccru-
Jee o turchiniccie come ia turchefe ; por-
pora ímor ta, come i l calcedonió ; e quel
ie di varii color i , come Tópalo e i'occhio 
di gatto. 

Le piu trafparenti ei le diílingue in qnelle 
che non han no colore, come i l diamante e 
i l zaffiro bianco ; e colórate , le quali fono 
.0 roffe, come i l rubiao, i l carbonchio , ed 
i l granato ; gialle, come i l grifolito , e i l 
íopazio ; verdi, come lo fmeraldo , e i l be
ril io j turchiniccie, come i 1 zaffiro ; e di por-
pora , o vio lacee , come 1' ametifta, ed i l 
giacinto. 

I I Dr. Woodward divide le pietre preziofe 
alquanío piu precifamente, in apache, femi-
epache , e trafparenti. 

V opache o fono di un colore , come la 
turchefe, o di varj colori , come i l lazuli , 
fi il diafpro. 

Le femi-opache o hanno i loro colori per-
'¡nanenti, come 1'ágata, i l calcedonió, Toni-
c5 , i l fardonyx , la cornalina , ed i l be-
rillo- 0d j lor colori variano fecondo la po-
jyiicme del lume , come 1' oculus cati , e 
i ópalo. 

^ pietre trafparenti fono o con colori , 
come i l topazio e ' l giacinto , g i a l l i , o del 
giallo partecipanti ; i l granato, i l rubino , 
e am etiíia, ro í l i ; i l zaffiro , e Taquamarino, 
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violctti ; e lo fmeraldo, od ií grifol i to, ver-
di , o del verde partecipanti: .— ovvero fenza 
coleri, come i l c n í k l l o , i l diamante falfo, i l 
zaffiro bianco, e i ! diamante . 

La floria naturale , i caratteri , le proprte
ta & € ' di ciafeuna pietra , vedi fotto i l fuo 
proprio Articolo, DIAMANTE, CORNALINA , 
RUBINO , TURCHFSE , ONICE , SMER ALDO , 
CRISÓLITO , &c. Qitanto alie virtú medid-
nali delle pietre preziofe, vedi fotto l'Arí Íce
lo PIETRA . —^ Quanto aW arte d? intagliare 
f u l le pietre preziofe y vedi SCOLPIRE — Var
íe di t agí i arle , vedi fotto LAPIDARIA . —< 
U opera a Mofa ieo di pietre preziofe , vedi fotto 
1' Articolo MOSAICO . 

PREZZO, PRETIUM , i l valore di una co
fa . Vedi VALORE . 

PREZZO córreme, nel commercio, un com-
r puto o dettaglio ebdomadario de! valore cor-

rente di molte derrate, o mcrci. 
PRIAPEIA , nella poefía , un nome dato* 

a cCr.ti epigrammi ofeeni , ed altre compofi-
zioni libere, fatte ful DioPriapo \ delle qua
l i abbiamd non pochi eferapj ne' Greci Ca-
íalecta . Vedi PRIAPO . 

P R I A P I S M O , TípiaTTicrizoí , nella medici
na , una continua , e dolorofa ere?ione o 
tenflone delia verga . Vedi EREZIONE , e 
PENIS . 

I I termine é dirivato da Priapus , Dio-
de' Gentili , da' Poeti e da' Pittori rappre-
fentato con una verga fempre teía ed eretta. 
Vedi PRIAPO . 

Siccome i fatiri vengon comunemente 
dipinti nella íleífa maniera , cosí queflo 
raale vien anco chiamato fatyriafts , o fa~ 
tyriafmut m 

Alcuni nulladimeno diftinguono tra la.fa
t i r i a fi ed il priapifmo ; in quanto che 1'ul
timo' é fenza eíFufione , e fenza defideria 
di coito ; ma la fatiriafi ha arabedue que-
fle cofe. 

La caufa immediata del priapifmo é i l ca
lore, 1'acutezza , e 1'acrimonia del femé, 
accompagaati da una convulfione de' mu-
fcoli della parte, che comprimendo le vene 
ed i corpi cavernofi, impedifeono i l ritorno 
del fangue. 

Le caufe piíi rimóte fono i cibi troppo 
calidi , acri , ftimolanti \ trovafi anco che 
le cantaridi fan F ifteífo effetto , ma con 
moho piu di violenza. V i fon degli efemp; 
di uomini , fopra tutto di vecchi , i quali 

£*. 
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facendo ufo delle cantaridi per .abiütarfi a 
foddisfar meglio alie loro paíTioni, fono flati 
afíaliti da un priapifmo , a cui fuíTeguirono 
eonvulfioni univerfali , ed anche la raorte . 
Vedi CANTARIDI . 

P R I A P O , PRIAPUS, xpiceiros, un termine 
alie voite applicato alie parti genitali degli 
uomini , cioé al penis, ed ai teílicoli. Vedi 
GENITALI . 

I I nome ha prefa la íua origine da Prla' 
po, deita favolofa, adorata particolarmente 
aLampfaco, luogo della fuá nafeita . Per la 
fírana mole delle fue parti verenda, egli era 
oltre modo riverito e adorato dalle donne 5 
a tal che la Scrittura par che ci dica , che 
i l iRe Afa butíb giu dal Trono fuá madre 
Maacha , perché ella avea confacrato un 
boíchetto a Fr'iapo , e preíiedeva ne' fuoi 
facrífízj. 

P R I G I O N E , Vedi GAOL 5 e la fuá cd-
mologia. 

P R I G I O N I E R E , nella legge, é colui i l 
quaie é confinato e ílretto , ú che non pao 
far ufo d-ella fuá liberta \ e ció per quakhe 
azione civile o crirainale , o per fupremo 
comandamento. 

P R I M A Natural ía , nellaFifica, fono gli 
a tomi , o le prime particelle, delle quali fon 
primariamente compoíli i corpi naturali ; 
chiamate anco mínima naturalia . Vedi MÍNI
MA , PARTICELLA , ATOMO, &C. 

Tr/a PRIMA , nella Chimica, vedi l 'Art i -
colo TR I A . 

P R I M i E Vice , nella medicina , i primi 
paíTaggi del chilo; che inchiudono 1'efofa
go , lo ñomaco , gr intef l ini , e lis loro appen-
die i . Vedi CHILO . Vedi anco VIJE . 

P R J M A G G I O , PRIMAGE, una gabella , 
© un d i r i t to , ordinato con uno flaíuto d'En-
rico V I I I . da pagarfi al Capitano, ed ai mari-
nari del vafcello, da'mercanti, gli eíFetti de' 
quali fi caricano o difearicano . 

Pagafi al Capitano per 1' ufo e logora-
mento delle fue corde, e gomene, nel mo
veré le raercanzie \ ed a'marinan per i l loro 
fervigio. 

I I primaggio é difFerente in diverfi luoghi; 
in alcuni 12. ¿. per tonnellata ; in altri un 
íbldo per libbra ; in altri fei foldi per baila &c . 
Vedi CABELLA &c. 

P R I M A R I O Ptaneta) un planeta i l quaie 
íi rivolge attorno del Solé come di un centro. 
Vedi PIANETA . 

P R . I 
Tal i fono Saturno , Giove , Marte , U 

Terra , Venere , e Mercurio ; cosí chia-
mati , rn oppofizione ai piancti feconda-
rj , o fatelliti . Vedi SATURNO , VENE
RE , &c. 

Alcuni Autori riflringono i pianetiprimar} 
a quelli che fono fuperiori, cioé Saturno , Gio. 
ve, e Marte ; ma fenza ragione . 

PRIMARIE jíjfezioni. Vedi l'ArticoioAF-
FEZIONE. 

PRIMARJ puntt collaterali. Vedi rArticolo 
COLLATERALE. 

PRIMARJ OTÍUOU a Sale . Vedi rArticolo 
OROLOGIO a Solé. 

PRIMARIO Moto, Vedi 1'Articoio MOTO. 
PRIMARIO I^o^o. Vedi rArticolo LUOGO . 
PRIMARIE Q m l i t c i . Vedi 1' Articoio QUA-

LITA' . 
P R I M A T E , PRIMAS, un Ardvefcovo , 

ifiveíliío di una giurisdizione fopra diverfi 
Arcivefcovi o Vefcovi . Vedi ARCIVE-
scoyo , 

I I P. Sirmondo diriva f origine de5 prima-
t i c o s í : Eífendo ftate le Provincie grandi di-
vife e fuddivife dagl' Imperador] , le prime 
divifioni furono chiamate primi , le altre fe-
condi, le altre terzi , & c . ed i l titolodipív-
mate fu dato al Metropolitano , cioé al 
Vefcovo della C i í t a ch'era la capitale del
la provincia , avanti che la diviíione fof-
fe fatta . Vedi METRÓPOLI , e METROPO
LITANO , 

Queüo Primate Metropolitano avea qual-
che giurisdizione fopra de'Vefcovi delle Pro
vincie infenori; ed era anco chiamato Patriar-
ca . Vedi PATRIARCA . 

I i termine di Primate é Latino , e fí-
gnifica i l primo o prefidente di una So-
cieta : la parola Greca che gli corrifpon-
de é quella di Ega/r^pí , E/arca . Vedi 
ESARCA. 

Quelli che foñengono una rigorofa e ve
ra Gerarchia Ecclefiaíiica, vogliono che un 
Primate fía quegli i l quaie ha diverfi Metro-
politani fotto di sé ; íiccome un Patriarca ha 
diverfi Prtmati . C i b non oftante egli é nia" 
nifefto dalla Storia , che da principio fur0' 
no i Primati confufi co'Patriarchi: cosí So-
crate , noverando dieci Patriarchi, non fa di 
effi difli nzione veruna á¿ Primati . 

In Africa , dopo che fu fatta la diflin-
zione , i Primati non furono punto al Pa
triarca foggetti: cosí i l Vefcovo di Cartagi-

ne? 



za ve río 
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^ , non efercitava ubbidicn-
c d1 Aleííandria , ch'era Pa-

neceífario , eíTer Primate ^ affiti 
o avere <^ ' te?ropoHtani per íuffraganei: ogni 
proviiv-i • Q Africa , ercettuate quelle che 
componesn la Diocefi d' Aleííandria , avea 
U ftio JPrinmpe j ¡dandoíi .tai qualita all ' 

InFrai- •; , la fuddivifroiie delle Provincie 
dÍ¿ motivo all' erezione de' Primati : cosí 
1' Ag^351^ e'gr' cffendo diviía in due Pro
vincie, I ' • i - i - vfcovo di Bomgesdiventb Pr i -
mate dei''' • qiarujie , perché Bourgcs era b 
Capitalc della prima,. 

Cosí puré la 'divinone d'Inghiherra in due 
Provincie v CaRmbur l , e Y o r k , nel 1152. 
¿iéée oceaiiovie'aU' itíírc«luiion ndellc Prima-
zie fra noi j Cant^rburi , ch'era dianzi la 
Metrópoli y indi in poi avendo dato i l l i 
tólo di Primate di tutta V Inghiltena al fuo 
Prelato , aocorché l ' Artiveícovo di York 
tuttavia pretenda quello di Primate 3 I n 
ghiltena. E pero, i l primo ha quslchegiu^ 
risdi^ione fopra tutta Tlnghilterra , in riguar-
do a 1 l'a m mi n i (I r a z i o n i , &c. ch e q u el i o d i Yo rk 
non ha fe non dentro la fuá propria Provincia . 
Vedi PROVINCIA . 

P R I M A T I C C I O , Vedi i l termine Fran-
cefe HASTIVE , ufato dagringlefi nell' iftef-
fo fe n ío . 

P R I M A V E R A , Ver, nella Cofmografia, 
dinota una delle ftagioni dell 'anno; che co
mí nci a , nelle parti Settentrionali del mondo, 
il giorno, in cui i l Solé entra nel primo grado 
cTAriete, cioé verfo l i 10. di Marzo ; e termi
na, quando il Solé lafeia i l fegno di Gemini . 
Vedi STAGIONE . 

Ovvero , piíi rigorofamente parlando e 
piu generalmente , Ja Primavera comincia 
nel giorno, in cui la diftanza dell'altitudine 
meridiana del Solé dal Zeoith , eííendo ful 
«reícere, é in uno flato o grado di mezzo tra 
iapiíigrande e la piupicciola. — I I finedella 
Pi'íW'uera coincide col principio della State. 
Vedi STATE. 

. ^ I M I C E R I O , PRIMICERIUS , neiran-
tichita s la pr¡ma 0 principal perfona in 

u^ io , o in una dignita . Vedi CAPO , 
PRiNcrpAlE j&c< 

, " ^Ueño fenfo la parola occorre fpefso 
g i l I rCe,ed anche nellenoftreanticheleg-
&l -ing/e/i; benché i v i puré s' adoperi occafio-

Tm% VI, 
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nalmente per dinotare un nobile ; come Pr imi
cerius totius oánglia. 

IRoraani ebbero una gran varieta di Prt-
micerii , si nella Chiefa , come nella Corte 
dell' Imperadore ; un Primicerius dell'' Impera-
trice ) Primicerius Auguflalis , Primicerius de 
Bardariotx, Primicerii delle Legioni, della Cor
te , della Camera , del Palazzo , &C. 

I l Primicerius Eccleftajlico , fecondo Tof-
fervazione di Du Cange, era T ifleíío che i l 
Cantor appreíío no i . Vedi CANTOR . 

Nella Chiefa d i M e t z , \\ Primicerius é 11 
primo dignitario de'ía Diocefi , e prefiede 
nell 'aífemblee del Clero , a pregiudizio del 
Vefcovo. 

I n V i n e g i a , i l Decano della Chiefa di Saa 
Marco é ch i a mato Primicerio: egli é indipen-
dente dal Patriarca di Venezia, c gode de'pri-
vilegj Epifcopali. 

P R I M I P I L A R I I , o PRIMOPILARII , o 
PRIMOPILARES , nell' antichita , eran pro-
priamente coloro che avean gia avuto i l ca
rleo di Primipilus , o di primo Centurio-
ne di una Legione , a cui era confidata la 
cuüodia della bandiera o del veííillo. Vedi 
COORTE . 

Alcuni credono che Primtpilarii fía ílat» 
una denominazione data a'foldati della prima 
Coorte di una Legione. 

I primipilarii ebbero de' vantaggi conílde-
rabili ; uno de' principali era queflo , che 
la maggior parte de'íoldati i quai moriva-
no nella campagna , l i lafeiavano loro 
eredi. 

P R I M I P I L U S , o PRIMOPILUS , o PRI-
MOPILÍ Centuria , nell' antichira ; i l Ccnturio' 
ne della prima Coorte di una Legione ; a cui 
era raccomandata V Aquila Romana . Vedi 
CENTURIOKE eCOORTE. 

P R I M I T I V O , nella Grammatica , unajvr-
dice •> ovvero una parola in un linguaggio , la 
quale ned ¿ da alcurT altro linguaggio diriva-
ta , né d' altre parole del medefimo l i n 
guaggio comporta . Vedi RADICE , PARO
LA , &c. 

C o s í , Dio é un primitivo ; Divino, un d i r i -
vato i Vice-Dio, un comporto. 

P R I M I T I V O , neU'Aritmetica. Vedi PRI
MO , e NUMERO . 

P R I M I Z I E , PRIMITIJE , i primi fruttt 
raccolti della térra , de' qualí fi facean de* 
doni , o delle oíFerte , agí' Iddii . Vedi 
FRUTTI. 

Y y y N e l 
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Nel Levítico , le pnmizie di tut t i i frut^ 

t í , vien comandato, di oñerirle a D i o . Vedi 
DECIMA . 

Nella noflra Legge, le primizie fono i pro-
fi t t i di un anno d' ogni benefizio fpiri-
tuale, dopo ch'egli ¿flato evacúalo; giuña 
j l computo od affcgno faítone ne'libri del Re . 
Vedi PRIMI F r u t t i . 

P R I M I F r u t t i , dnnate , o Primizie , i pro-
fiíti di un benefizio, per i l primo anno, dopo 
la fuá evacuazione. Vedi PRIMIZIE, &C. 

I primi frutt i furono originalmente rifer-
r a t i per vantaggio del Papa , e, avant i iaRi-
formazione, a lui fi pagavano; ma i l parla
mento , fotto i l Re Arrigo V I I I . l i trasferi 
alia corona , 25. Hen, V I I I . cap, 20. Vedi 
ANNATE. 

La Regina Anna , nel terzo anno del fuo 
Rcgno , accordb , ed aííegnb tutta la rendi-
ta dé* primi f r u t t i , per ftabilire un fondo , 
in aumentazione del foflentamento del Cle
ro povero. 

Per Tatto 25. d' Arrigo V I H . colui ch'entra 
in qualche benefizio, avanti diaver pagato o 
pattuito per l i / j m m / m í / , feé convinto, perde 
i l doppio del valore di eíTi. 

OgniCherico adunque avanti lafuaindu-
Zione , o inñallazione, o fubitodopo, debb' 
egli fleífo andaré con un amico, o manda
re due amici per sé all ' ufizio áe'primi f r u t t i , 
ed ivi regiflrare i l fuo obbligo , del paga
mento dé1 primi frut t i del fuo benefizio, den
tro lo fpazio d'anni due profíimi feguenti, in 
quattro eguali femeílri. Solamente fideede-
¿urre una decima parte di tutta Tannua fom-
ma , regiñrata ne'libri del Re; perché quê -
fla dee pagarfi dal benefiziato ñeíío nel pri-
xno anno » 

Da principio, fi davano quattro obblighi 
o feritti per l i quattro diveríi pagamenti ; 
ma per lo flatuto 2 . e 3. della Regina ¿in-
n a , un obbligo folo é ordinato di darfi ; e 
le fomme dell' annata di tu t t i i benefizj , 
fecondo i libri Regi i , fono dichiarate inal-
íerabi l i . 

P R I M O , PRIMUS , i l primo in ordine , 
grado, odigni ta , fradiverfecofe della ñe í ía , 
o fimile fpezie, 

Cosí diciamo, primo minijiro aprimo motare, 
&c . Vedi MINISTRO , & c . 

PRIMO , o Minuto PRIMO, nclla Geome
tría , dinota la feíTantefima parte di un grado. 
Vedi GRADO. 

PRIMO alie volte fi prende per la decitet 
parte di un unita. Vedi DECIMALE . 

Ne'pefi , fi prende per la 24. parte di un pra 
no. Vedi GRANO . 

iV«wm> PRIMO, nel l 'Ari tmét ica , un nu. 
mero i l quale pub fol eífere mifurato dai{' 
unitNa ; o di cui 1. é la fola parte aliquo. 
ta : tali fono 5 , 7 > 11 J ^ > &c. Vedi 
NUMERO . 

Primi numeri inter fe , fono quelli che 
non hanno comune mifura oltre i ' unita • 
cosí 12. e 19. fono primi numeri inter fe. 

Figura PRIMA nella Geometr ía , é quella 
che non fi pub dividere in altre figure piu fem-
plici d ie í ía . Vedi FIGURA. 

Tale é i l triangolo fra i piani ; e la pi
rámide ne' folidi . —- Imperocché tutti i 
piani fono fatti del pr imo, e tut t i i corpi o fo. 
lidi fono compofli della feconda. 

Verticale PRIMO, é i l circolo verticale che 
pafsa per l i poli del meridiano. Vedi VER-
TIC ALE . 

Verticali PRIMI , nella Gnomonica , od Oro-
log) a Solé verticali PRIMI , fono quelli dU 
fegnati ful piano del primo circolo verticale, 
0 fovra piani paralleli adeíTo. Vedi ORÓLO» 
GIO a Solé. 

QueíH fono quelli che d'altraguifa chia* 
rniam diret t i , erett i , fettentrionali o meri-
dionali Orologj. — Ma poiché ogni piano 
ha quel polo elevato , o depreíTo fopra di 
eíso, che gli ña efpoflo; percib queflo pia
no ( fe é diretto meridionale) hailpolomc-
ridionale elevato, e confeguentemente lo fil
io ( l a cui altezza debb' cfsere i l complemen-
to della latitudine del luogo) guardera ver-
fo aH'ingiíip I I perché per trovare la diñan-
za dell'ora dal meridiano suquefio piano, la 
proporzione é , come i l raggio é al fenodell' 
altezza dello fíilo , o co-latitudine; cosí é la 
tangente dell 'ora, od angolo al polo , alia 
tangente della diftanza delle diverfe ore dai 
meridiano . Coa quefio canone , le ore ri-
chiefie per i l piano, come anco le mezz'orej 
1 quarti , &c. efíendo calecíate e ordinatc 
fopra una tavola, fi deferive i'orologio alia 
maniera di un orizontale . G l i Orologj di
r e t t i , erett i , fettentrionali, non fono chen 
rovefeio de' meridionali 9 perocché fianno 
nello flefíb azimuth; laonde non occor che 
voltare 1' Orologio meridionale di fotto ID 

c lafeiar fuori le ore fuperflue tra 5 su 
e 7 , e 4 ed 8 , e i ' Orologio fettentnona-



fe h fatto . p ó t a t e folo , che ¡o ftilo úth-
guardare in sa al palo del Nord . 

Harris. 
PRIMO della Luna ^ é i l novilunio alia fuá 

prima apparetlza , quafi tregiorni dopo i l íuo 
eambiamento. Vedi NuovA-LUNA. 

PRIMA, ne ' r i t i e ncgli ufiz;della Chiefa, 
l Tora Canónica , che fuccede alie Laudi . 
Vedi ORE? LAUDI, &c . 

PRIMA, nella fcherma, é la prima e prin-
cipale delle guardie , cioé quella nella qua-
jgé i / co rpo , immediate dopo aver dirizzata 
|3 ípada ; perocché ell ' é la piu idónea a 
fljínacciare ed atterrir V inimico j a cagion 
che la punta della fpada tienfi alta all'oe-
chio, piíi che in altra delle guardie nella fcher
ma • Vedi GUARDIA . 

PRIMO beneficio ecckftaflico habendo , nella 
Legge, un mandato indiritto dalRe al Lord 
Cancelliere, ordinandogli, che día il beneficio 
che primo fcadera &c. aldifopra oaldifot to 
del tal valore, a queüo od a quel Cherico. Ve
di BENEFIZIO . 

Propo/itto de PRIMO adjacente. Vedi PRO-
POS IZIONE . 

P R I M O G E N I T U R A , i l diritto del pri
mo nato, o del piíi vecchio de'fígliuoli. 

Pare che i l dirit to di primogenhura faufía 
prerogativa ingiufta, e contraria al gius na-
íurale : ímperocché effendo la fola nafcita 
quella che da a' figliuoíi íitolo alia pater
na fucceífione , i l cafo della primogenitura 
non dovrebbe mettere fra effi alcuna ine-
guaglianza. 

Perb , i l ¿ m i t o é\ primogenitura ) che chia-
itia alia corona i l primo nato , con prefe-
renza agli altri , non fu introdotto in Fran
cia fe non aííai tardi : egii era ignoto alia 
prima razza de5'Re; e lo fu anche alia fe-
conda. 
, I quattro figíiuoli di Clodoveo fpartirono 

H regno egualmente fra effi i e Luigi i l Man-
íaeto fece la ñeífa cofa ; non fu fe non al 
tempo d'Ugo Capeto , che la prerogativa 
uella fucceffione venne appropriata al primo-
nato. 

íev la confueíudine antica &\gavel-kind ^ 
n 6 ancor ritienfi in alcune parti della no-

ailola, }a primogenitura non é di alcün 
r n 0 ' i beni paternidividendofi egualmente 
^ " ' i f i g l i u o l i . Vedi GAVEL-KIND . 

i K I M o P l L U S . Vedi 1'Articolo PRIMI-

P R Í 
P R I M U M Ens . Vedi V Articolo ENS . 
PRIMUM Mobile, nell' Aftronoraia Tole

maica , é la nona , o la piu alta sfera de* 
Ciel i , i l cui centro é quello del mondo , 
ed in comparazione di cui la térra non é che 
un punto. Vedi MOBILE . 

Si vuo l , che quefto contenga tuí te l'altre 
sfere dentro di sé, é dia moto ade í íe , giran-
dofi , e girándole tutte , in torno, in 24 ore , 
Vedi MOBILE . 

PRIMUS Pemuus . Vedi V Articolo PE-
RONJEUS . 

PRIMUS Scalenus , Vedi P Articolo SCA-
LENUS. 

P R I N C I P A L E , PRINCIPALIS, lacapita-
le , la piu confíderabile, o necefíaria parte , 
di una cofa. 

Cosí diciamo , i l mayor é i l magiftrato 
princtpak di unaCit ta : un configliodi guer
ra confta áéprincipali ufiziali . I n una pe-
roraxione, i punti principal i , su quai s1 m-
fiíle in tutta laCaufa, oDiceria , deono bre
vemente ricapitolarfi . I I principale di un Col" 
legio , &c. é i l raaftro d'cfio Collegio, &c.. 
Vedi UNIVERSITÁ' 4 

PRINCIPALE , nel Commcrcio , é i l ca-
pítale di una íomma dovuta o preñata 1 
nel qual fenfo la parola fi prende come 
oppofta al termine intereffe o Vedi INTE» 
RESSE» 

PRINCIPALE fi prende anco per i l primo fon* 
do, o per la prima fomma meíTa da'confcrti 
neiriftefíb eomune capiíale; ediftinguefi co
sí dalle giunte che alie volte fi richiedo-
no, quando la prima fomma divenía infuí-
ficiente, 

Punto PRINCIPALE , nella Profpeítiva, é 
un punto nel piano profpettivo y fopra cui cade 
una linea tirata dairocchio t perpendicolar-
menteal piano. Vedi PUNTO. 

Quefto punto é neU'interfecazione del pia
no orizoneale, e del verticale, e chiamafi anco 
i l punto di vtfta, edil punto del? occhio. Vedi 
VISTA , &c. 

Raggio PRINCIPALE, nella Profpettiva, é 
quello che paffa perpendicolarmente dairoc
chio dello fpettatore al piano profpettivo, od 
allapittura. Vedi RAGGIO. 

Donde i l punto, dove quefto raggio cade ful 
piano , é da alcuni pur chiamato i l punt» 
principale , che chiaman' altri il centro del
ta pittura , ed il punto di concotfo . Vedt 
PUNTO. 

Y y y 2 P R I N -
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P R I N C I P E , PRINCEPS , nella Política > 

m\K perfona inveñita del fupremo comando 
Í'Í uno Stato, o di un Paefe; independente 
da cgni fuperiore . Vedi SOVRANO , MO
NARCA , RE , &c. 

PRINCIPE fi piglia anco per una perfona 
Ja quale e Sovrano nel fu o territorio ; raa 
pur dipende da qualche altro, come da fuo 
Superiore o Lord , a cui paga omaggio, o 
tributo . 

Cosí tu t t i i Principi della Germánia fono 
fcudatarii dell' Imperadore : eglino fono tan
to aífoluti ne' lor rifpeítivi Principati, quan-
to P Imperadore fleíTo ció non o fiante fono 
t u t t i legati a lui e tenuti in certi fervigj . 
Vedi IMPERATORE .. Vedi anco ELETTORI , 
ELETTORALE , e COLLEGIO . 

PRINCIPE, nelle fcritture e memoriean-
t iche, fpeífo fignifíca niente piü che Lord , 
0 Signore . — Du Cange da un grao nu
mero d'eferopj di queft'ufo. Vedi LORD , 

In fatti , la parola Princepí in Latino , 
d@nde Principe nell' Italiano , e Prime nel i ' 
Ingle fe , fignifíca i l Capo , o i l Pr imo: d i ' 
k. comporta di p r imus , e caput y ed é propria-
mente un termine di dignita c d'ufizio, non 
di proprieta, o di fovranita . 

C o s í , nelT antica Carta del Re Offa, dopo 
1 Veícovi che vi fottofcrivono i l o ronomi , 
Jeggíamo , Brordanus patritius , Binnanus 
Princeps ; e quindi fottofcrivono i Duchi i 
nomi loro. 

Ed in una del Re Edgaror nel Mon.Angl. 
T o m . 5. p. 301. Ego Edgar ia rex rogatus ab 
Epifcopo meo Dcorwolfe, (^Principe meo A l -
dreclo, Bcc. Ed in Mat . Parif. pag. 155. Ego 
Halden Princeps regís pro viribus afjcrijum pra-
beo , & egoTurketillus dux concedo. 

PRINCIPE della gioventü . <— Tra gil an-
t ichi Romani, vi fu i l coílume che V Impe
radore nominaííe , in fuá vita , colui i l quale 
a vea da fuccedcrgli nell1 Imperio , fotto it 
titolo di Princeps juventutis, & Cxfar . Ve
di CESARE. 

Nel ludus Trojanus, i l giovane, ch'era fcel-
to capitano , era pur chiamato Princeps juven
tutis . Vedi TROJANUS . 

PRINCIPE é anco un titolo dato a' fígli de' 
Pr incipi , od a quelli della real famiglia . Vedi 
F l G L I U O L O , C FlGLIUOLA . 

Nel quai fenfo eglino fono chiamati , 
particolarmente in Francia , Principi delfan-
gue j come quelli che partecipano del fangue 
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a cui é appropriata la fovranita: e non per 
alcun diritto ereditario, roa come un patri-
monio foftituito a tutta la ílirpe reale 
Vedi S ANGÜE . 

In Inghilterra , i figli del Re fono chia
mati figli, e figlie cP Inghilterra ; i l maggi0, 
re viene creato Principe di Galles. Vedi PRIN-
CIPE d i Galles . I cadetti od i giuniori , fo-
no creati Duchi , o Conti , con qual tito-
¡o piace al Re . Non hanno appanaggi , 
come in Francia ; ma folo quello che i l 
beneplácito del Re accorda loro . Vedi AP-
PANAGGIO «• 

I figliuoli fono t u t t i , per la loro nafcita, 
Configlieri di Stato: le figlie fono chiamate 
Principeffe ; violare la maggior delle qual i , 
non maritata , é in oggi delitto d7;/|/; treafon, 
proditionis majoris, come chiamafi. 

A tut t i i figliuoli del Re appartiene 11 titolo 
di Reale altezza : tu t t i i fudditi fi devono 
inginocchiare, quando fon ammeíli al bacio 
della lor mano ; ed a tavola , faor della 
prefenxa del Re , vengono ferviti col ginoc-
chio piegato. 

I I primo Principe del fangue in Francia é 
chiamato affolutamente Monfieur le Prime . — 
La qualita di Principe del fangue da un rango 
e precedenza , ma non inchiude alcuna giu-
risdizione. Eglino fono Principi d' ordine , 
non d' ufizio» 

Wicquefort ofierva , che non hacinquant' 
anni daeché i Principi del fangue di Francia 
davan luogo a tut t i gli Ambafciatori , an
che a quelli delle Repubbliche e fu a r i -
chiefta del Re, che venne poi loro accordata la 
precedenza. 

Nel momento ia cui un Papá é eletto, tutti 
i íuoi parenti di ventano Principi. Vedi PAPA , 
NEPOTISMO , &c. 

PRINCIPE di Galles, PRINCE ofWaks, ü 
primo o piíi vecehio figliuolo d'Ingbikerra. 
Vedi FIGLIUOLO . 

Egli nafce Duca di Comwall ;' ed imme-
diate acquifta ragione o titolo a tutti 1 di-
r i t t i r vantaggi , rendite & C . che. gli appar-
tengono j come quegli che fi confidera , nella 
legge, gi^ in plena eta fin dal primo giorno 
deila fuá nafcita, 

Egli é poi creato Principe di Galles ; 1* 
cui inveftitura fi compie e celebra , coíl im-
pofizione di una folenue e maeftofa berret-
t a , ed una picciola. coroisa i a coronetj n"a 
verga d'oro , c an anello . Egli ha que 
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fcrincipato per patente, accordata a lui ed a* 
fuoi eredí , Re d' Inghilterra . 

I I titolo ed i l principato furono in pri-
Áia dati dalReEdoardo i l primo al fuomag-
gior figli'uolo : fin aquel tempo, ilmaggior 
¿gliuolo d' Inghilterra venia chiamato Lord 
prince. Finché laÑofmandia reftb in poíTef-
fo del Re d' Inghilterra, i l maggior figliuo-
lo era fempre chiamato Duca di Norraan-
dia^ dopo l'unione , i l fuo titolo é Magna 
Britamití Princeps ¿ 

fgii é riputato, nellaLegge, lafteffaper-
/ona che '1 Re : macchinar la fuá morte, o 
violar la fuá moglie, é delitto di high-trea-

fon-i proditionis majoris . — Le fue rendi-
dite come Duca di Cornwall , íi compu-
íano 14000. /. per anno . Le rendite del 
principato furono flimatc , 300. anni fa $ 
4680. I . per arino. 

Metallo del PRINCIPE, OPRINCE'S Metal< 
Vedi 1' Artícelo METALLO . 

P R I N C I P I O , PRINCIPIUM , un termi
ne ffequentemente ufato per la cagione , 
la forgente i ' origine di una cofa . Vedi 
CAUSA , &c . 

Nel qual fenfo dlciamo, i l principio delpen-
fare, del volere, &c. 

Neila Fiíica , dobbiamo fempre ricorre-
íe a un primo principio s ch ' é Dio . Vedi 
CAUSA t 

I Manichei ammetíono áueprincipj , Puno 
del bene, 1' alíro del male ; e l i pongono 
come due contrarié Delta , che coílantemen-
íe fi oppongono e combattono Tuna all' al-
t ra . Vedi MANICHEI. Vedi anco BENE, e 
MALE. 

Secondo la domina di Pelagio , le noílre 
volontk fono i principj delle noílfe buone 
azioni, e noi fíeffi i principj de' r.oítri buoni 
voleri¿ Vedi PELAGIANI. 

I I PRINCIPIO fi definifee , appreíTo i Fi -
lofoñ Scolaílici, quello, da cui una cofa é , 
o fi fa, o fi conofee : unde aliquid f/?, fit , 
m cognofeitur j che é una molt'ampia íl-
g-ificazione, e s'accomoda a tutte le fpezie 
^ principj, 
,^osi le premefle fono principj, in riguar-
00 alia conclufione; e si i l fuoco, edogni 
a t,ro agente , fono i principj deile coíe , 
r1 ^ im ' producono . Vedi AZIONE , ed 
•«•GENT£ 

^ Torrjiíti definifeono i l principio fimi-
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glianíeménte j i d a quo aliquid procedit alí-
quo modo. 

I Filofofí fogliono diflinguere i principa 
in quelli á,ejjere, principia effendi; e quelli d i 
conofeere, principia cogmfeendi ¿ o principia rei , 
e cognitionií. 

De primi e'fanno due fpezie; cioé princi
p j d* originazione , che fon quelli dai quali 
qüalche cofa procede realmente la flefsa 
col principio ; come neila proceffione del 
Figliuolo e dello Spirito dal Padre neila 
T r i n i t a . — E principj di dipendenza nel 
qual fenfo , ogni cauía é un principio , r i -
fpetto alia cofa caufata ; od un foggetto , 
per rifguardo agli accidenti inerenti in eífa. 

I fecondi fon quelli , da' quali noi pren-
diamo, o deriviarao la nottra cognizionedi 
qualch' altra cofa \ ovvero quelli che fan che 
la cofa é conofeiuta. — Ta l i fono gli af-
fiomi) le definizioni, le ipotefi ; tali pur fo
no gli efempj , 1' efplanazioni , &c. Vedi 
COGNIZIONE . 

PRINCIPJ Innati . Vedi V Aríicolo I N-
N A T I . 

PRINCIPIO, nellaFifica, o PRINCIPIO di 
un carpo naturale, é quella cofa che contri-
buifee all ' effenza di urt corpo, o quello di 
che un corpo naturale é primariamente coíii-
t u i to . Vedi CORPO . 

Ariftotele definifee i principj , quelie co-
fe , che non fono fcambievolmente fatte o 
coftituite di sé , né di altre cofe, ma tutte le 
cofe di effi í Qua non fiunt ex fe invicem , nec 
ex ali is , fed ex iis omnia . 

Per daré un'idea de '^n¡W/)/natural! , con-
fiderate un corpo in diverfi íiati i un carbo-
ne, e. gr. che poc' anzi era un pezzo di le-
gno: egli é evidente che v ' é non so che, nel 
carbone, che prima efifteva nel legno: que-
fio ^ checché egli fia , é un principio , ed 
é quello che chiamiamo materia . Vedi 
MATERIA. 

I n oltre vi debb' eflere qualclie cofa uni-
ta Con quefta materia ^ per farla legno 
piuttoílo che fuoco: queiVé un altro prin
cipio, cioé quello che fi denomina Forma, 
Ved i.FORMA . 

La materia, e la forma, adunque , fono 
principj univerfali de' corpi naturali . I Pe-
ripatetici aggiungono un terzo principio > 
cioé la privazione ; imperocché quantunque , 
dicon effi, una cofa non fia fatta dal nulla, 

pur 
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pur ella debbe efTer fatta , dal fuo non ef-
fer prima quella tal cofa . Ció chiamafi da 
Ariílotele privazione , e íi ammette da luí 
quefta per un terzo principio. Ma i moder-
ni lo rigettano: imperocché fe la privaziane 
é un principio , lo é almeno in un fenfo di-
verfiíTimo dalla materia e dalia forma . Vedi 
PRIVAZIONE. 

Alcuni recenti Filofofi non ammettono al-
t r i principj cbe 1' acido , e F alkali . Vedi 
ACIDO , ed ALKALI . 

Arifloíele diflingue due forte di princi
pj naturali, in quanto concorrono nelia ge-
nerazione, o nella compofizione de'corpi, 

PRINCIPJ di Generazione , o del corpo in 
fieriy fono quelli j feuza de'quali una gene
razione naturale non pub ned eífere , né 
concepirfi . •— Tali fono i tre principj fo-
pramcntovati , materia , forma , e priva
zione . 

PRINCIPJ di compofizione , o di un corpo 
in faBo ejfe , gia fatto , fono quelli de' quai 
realmente coñano i corpi naturali. — T a l i , 
fecondo l u i , fono la materia e la forma ; a 
cui akuni ne aggiungono un terzo , cioé 
T unione t per connettere gli altri due . — 
Ma qmeflo é fol neceífario, in fuppofizione 
delie Forme Soflanziali . Vedi Sofianziale 
FORMA . 

I principj comunemente vengon confufi 
cogli elementi y pur vi ha una real diffe-
renza fra'due : elementi fono propriaraente 
i primi e piü feraplici eíferi, dirivanti dal
la prima determinazione o adunazione de' 
principj. Eglino fono le pih femplici cofe , 
neile quali la materia e la forma combinan-
fi . Elementi, e principj } adunque y differi-
fcono in quefto , che un principio come la 
materia , é fol una incominciata , ma non 
completa natura;, aU'oppofto, 1'elemento é 
ana natura perfctía e completa . Vedi ELE
MENTO . 

A queflo capo fi pub anco rapportare 
quelli che chiamanfí principj meccanici de 
eorpi) che fervono a fpiegare il meccanifmo , 
o l'artifiziale flruttura deile cofe, e tutte le 
varieta e differenze de' corpi, da! moto, dalla 
figura , e da altre aífezioni comuni , Vedi 
MECCANICO . 

F Quefti principj fono diíFerentemente foíle-
nuti da tre o quattro difFerenti Sette di Fí-
jofofi \ dagli antichi Epicurei, o Corpufcw-
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Gaíiendiíti; dai Gartefiam; e dai Neutonia-
n i . Vedi EPICUREI , CORPUSCULARJ ,CARI 
TESIANI, e N E U T O N I A N I . 

PRINCIPJ, nellaChimica, fono le prltne 
e le piü femplici parti, onde fon compoñi¡ 
corpi naturali , e nelle quali fon rifolubilj 
di nuovo , per mezzo del fuoco . Vedi 
PARTE. 

Quefti fono piii propriaraente , e piíi co
munemente, chiamati elementi . Vedi ELE
MENTO . 

I Chimici fan cinque principj ; trede'qua-
li chiamanfí principj attivi ; che fi fuppone 
che operino da sé, e non abbifognin© d'ef-
fere meíTi in moto da altri : tali fono il fa
j e , i l zolfo, o Polio; ed i l mercurio , o lo 
fpirito . Vedi ATTIVO » 

I I fale reputafi da'Chimici i l fondamen-
to di tutd i fapori ; Vedi SALE . I I zol
fo , d i tutti gli odori j Vedi ZOLFO : e leí 
fpirito , od il mercurio , de' colorí . Vedi 
SPIRITO . 

I due principj pajfivi, che non hanno for-
za inerente in sé , ed opran folo per efsere 
uniti con aleuni degli altri , fono la flem-
ma, ed i l caput mortuum , che .da'Chimici 
fon pur áetú principj elementan, Vedi PAssi-
v o , CFLEMM A . 

PRINCIPJ, apprefso i FilofofiHermeticí ; 
Secondo coftoro , i due principj univerfali 
della natura fenfibile , fono il foítile , ed i l 
folido, che fendo uniti i n roaggiore o minos 
grado , generano tutta quella bella varieta, 
d' eíferi, che coftituifee rÚniverfo. 

I tre principj naturali fono il fale , i l zol
fo r ed i l mercuria. Queñi principj generano 
i q.uattra elementi 'y e fono , quaü, elementi 
fecondarj , in quanto che fon contenuti in 
tutti i corpi mifti . I I zolfo é i l primo , e 
tiene i l iuogo del raafchio j i l mercurio , il 
fecondo, eüa in luogodella femmina j ilfale* 
i l terzo , e copula gli altri aííleme . piB* 
Hermet. 

PRINCIPIO,- s'applica ancora aifoodamen«-
ti dcll' arti e delle feienze . Vedi ARTE , e 
SCIENZA. 

In queño fenfo diciamo , i principj non fi 
han da provare; eglino fono nozioni corauni. 
Vedi NOZIONE , e ASSIOMA . 

Non v' é da difputare con un uomo , U 
qual? nega i principj: i l peggior raziocinio ¿ 

quel-
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y e | | G che inchiude umpetiíio pnnapii, cioé 

che fuppone un principio i l quale era da 

^PRINCIPIO , s'applica ancora per efleníio-
nc aile prime rególe o maffime di un' arte . 
Vedi RUDIMENTO . 

In quefto fenfo diciamo , H tale é igno
rante de' princip) dclla Geometría \ intenden-
do cb' egli non ha imparati gli eiementi d' 
^udidc. •— I pvincipjAéh maggior parte dell' 
artj e ¿elle fcienze fi trovano in quefto Diziona-
rio, fotto i loro rifpettivi capí. 

PRIORE , o primo , in fenfo particolare 
5' ufa per dinotare il Superiore di un Con
vento di Monaci , o la feconda perfona 
dopo T AbbateVedi SUPERIORE , e MO
NASTERIO. 

I Priori fono o claufirali ^ o conventuali. 
PRIOR 1 Conventuali fono gli fteffi che gli 

Abbati 5 tutta la differenza tra effi efíendo 
nel nomc ; ambedue avendo gli ñeíTi dirit-
t i , ed eííendo in fimil modo governatori 
di monafterj . Vedi ABBATE 5 e CONVEN
TUALES 

PRIORE Cíauflrak é quegli che governa 
iReligioíi di un'Abbazia, o di un Priora-
to, in Commenda ; cosí chiamato , perché 
ha la fuperiorit^ nelChioüro di un Monafte-
10 . Vedi COMMENBA . 

La fuá giurisdizione é totalmente dail5 
Abbate; e termina colla morte dell'Abba
te ; quand' egli non fia ílato eleíto da tutto 
11 Convento. 

I Priori Conventuali fono di due fpezie ; 
regolari , i quali governano un corpo reli-
giofo in cora-unita .; e fecolari , o commen-
datarj. 

I Priori Conventuali fono obbligati a pren
dere gli ordini del Presbiterato dentro unan-
no, o al piü due, dopo la datadellafuápro-
vifione 5 e fe mancano a cib, i loro benefizj 
ioao dichiarati vacanti. 

I Priori debbon' eífere in eta d'anni 25. 
avanti che poífano governare i l Conven
to ; e di 20 5 fe i l Convento é governato 
¿a un al tro. 

(miwPRIORE, ¿ i l fuperiore di una gran-
ê Abbazia , dove fi ricbiedono diverfi Su-
Petiori; come nclle Abbazie di Cluni e di 

^el Monañero di San Dionigl , v' erano 
ínticamente cinquePr/V/; i l primo de'qua-
¿j er8 chiamato il gran Priore . — Nella 
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maggior parte de' Monafterj vi é anco un 
Sottopriore. V i fono anco áo1 gran Priori nc-
gli Ordini militan; come in quello di Mal
ta , o di San Giovanni di Gerufalem-
me, &c. 

PRIORI ¿ílieni, certi Religiofi , nati in Fran« 
cia e in Normandia, Superiori di cafe Reli-
giofe, erette per i loro corauni villerecci qul 
in Inghilterra. Vedi ALIENO. 

Arrigo V. confiderando queñi , membri 
non buoni, i i foppreífe ; ed i loro benefizj 
furono poi dati da Enrico V I . ad altri Mo-
naflerj, e Cafe di fcienze; ma fopra tutto, 
come offerva Stow , per ergere que' due fa-
moli Collegj, chiamati i Collegj del Re y di 
Cambridge, e d1 Eaton. 

^•«-PRIORE. Vedi ARCI-PRIORE. 
PRIORITA4 , Primitas , la relazione di 

una cofa, confiderata in quanto ell'é avan
t i , o priore ad un'altra; cioé piu vicina ai 
principio , od al primo . Vedi POSTERIO-
RITA\ 

I modi principali dclla priorita fono cin-
que , cioé , per rifguardo al tempo : come 
quando diciamo , uno é priore a due ; per 
rifguardo ali' ordine , alia dignita , ed alia 
caufalita; e tuttiquefti fon compendiad nei 
feguente diftico técnico. 

Tempore, natura, priut ordine , dic & 
honore ¡ 

EffeSlo caufam dicimus ejje prius* 

PRIORITA' nella legge , dinota un' anti
chita , o anzianita di pofieíTione , in com-
parazione di un altra meno antica . Vedi 
TENURE. 

PRISCILLIANISTI, PRISCILLIANISTJE , 
Eretici antichi che forfero nella Spagna , o 
piuttofto cola furofjodirivati dall'Egitto, ver-
ib il fine del I V . fecolo. 

L'origine di quefta Erefia non é ben no
ta ; ma appar ch' ella fia ftata portata nella 
Spagna da un certo Marcodi Memíi, i l quale 
ebbe per fuo difcepolo il Retore Elpidio, fotto 
cui fu eáucato Prifcilliano. 

Quali fcífero le loro particolari opinioní , 
non é facile difcoprire; ma eglino vengono 
accagionati da' loro avverfarj d' eífere ftati 
dediti a tutte le fpezie di fecreta immon-
dezza, e d'aver foméntate focietadi e mefco-
lamenti notturni , fotto pretefio di Re-
ligione . — Tra gli altri loro dogmi , 
ne vien decántalo quello ; Jura , perju

ra* 
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va , Jccreium prodcre noli , Vedi FLORI-
•NIANI. 

Teneano, che le anime fon dell'ifteíTa na
tura e foflanza che Dio : ammetteano tutt i 
i l ibri della Scriítura , raa l i allegorÍ7.za-
vano, tirandoli nel proprio lor corrotto íen-
í'o . Forbes. 

Prifcilliano , loro capo , fu un uorao di 
nafcita il luílre, di grandi fortune, taleníi , 
c dottrina : fu condannato con alcuni Ve-
fcovi fuoi aderení i , in un Concilio a Sara-
goíTa, ed in un altro aBourdeaux; ma ap-
pellb alT Imperador Maffimo , ed ebbe un' 
udicnra a Trever i ; dove, convinto di avere 
introdotte novita , fu condannato alia raer
te , con diverfi de' fuoi feguaci . Vedi J-i-
EERTINI, 

P R I S M A * , nella Geometría , un corpo 
folido bislungo , contenuto fotto piu di 
quattro piani , e le cui bafi fono eguali , 
parallele , e íimilmente fituate . Vedi SOLI
DO , &c . 

* Egli e eos) ch'mmato el a l Greco irpia--
f iu , ebe fignifica una cofa Je gata , o 
troncata. 

I I pñfma é generato dal moto di una figu
ra rettilineare , come A C B ( Tav. Geom. 
í g . IÓ. ) difeendente fempre parallelamcnte 
a fe fleíía, lungo la linea reíta A E . 

Se i l deferibente é un triangolo , i l corpo fi 
dice eífere un pñfma triangolare y fe quadrato , 
un prifma quadrangolare, &c . 

Dalla genefi del prifma^ egli é manifeílo, 
ch' egli ha due eguali ed oppoíle bafi ; ch' 
egli é terminato da tanti parallelogrammi, di 
quaati lati la bafe confiíie ; e che tutte le 
fezioni di un/?r//w^ parallele alia fuá bafe fo
no eguali. 

Ogni prifma triangolare fi pub diuidere 
in tre piramidi eguali. Vedi PIRÁMIDE . 

M i furaré la fuperfizie e la folidita di un 
PRISMA. — Tróva te Parea della bafe, e.gr. 
A B C , ( vedi TRIANGOLO ) e moltiplica-
tela per 2 ; tróvate 1' aree de' piani o paral
lelogrammi , che T inchiudono o circon-
ferivono , ed aggiugnete la loro fomma al 
primo prodotto. L a fomma é la intera fuper
fizie del prifma. 

Moltiplicate poi la bafe B A C , per Palti-
tudine C D ; il prodottoé la folidita del cubo 
A B C D E F . Vedi CENTROBÁRICO . 

T u t t i i prifmi fono in una ragione com-
p«fta delle ler© bafi ed altitudini : fe dun-

que le loro bafi fono eguali , egli no fono 
1 uno all altro come le loro altezze • e 
verfa. I p r i f m i f m i l i , &c . fono in una ragio! 
ne triplicata de'Joro lati homologhi , come 
anco delle loro altitudini . 

PRISMA, nella Dioptrica, é un ve tro ia 
forma di un prifma triangolare, che fi ufa ne-
gli efperimenti intorno alia .natura deüa luce 
e de 'color í . Vedi LUCE, &C. 

I fenomeni e 1' ufo del prifma nafeono dal 
feparar ch'egli fa i raggi della luce nel loro 
paííaggio per eíío. Vedi RACGIO . 

I piü generaü di queíii fenomeni fono i 
feguenti : imperocché a noveraili tutti 
son fi farebbe mai fine; ed anchequeftiper 
altro fono fufficienti per dimeíh-are , che i 
colorí non confiílono o nella contorfione de' 
globuli della luce , come immaginb il Car-
tefio, o neirobliquita delle pulfaiioni della 
materia e térea , come pensó H o o k ; o nella 
coílipazione della luce , e nella fuá mag-
giore o minore concitazione , come coa-
getturo Barrow ; ma ch' eglino fono pro
prieta originali , ed immutabili della ílef-
ía luce. 

Fenomeni del PRISMA . — 1. I raggi del 
Soíc trafmeíTi per un prifma ad un' oppofta 
muraglia , gittano e difegnano un'immagine 
íiraile airir ide, o aH'arcoba'.eno , di varj e v i 
ví colorí: i principali de'quali fono il roíío, i l 
giallo, i l verde, i l turchino, ed i l violáceo. 
Vedi ARCOBALENO . 

La ragione íi é , perché i var; raggi co-
lorati , ch' erano prima aííkme framifehiati 
e confufi, fono omai , in virtíi delle loro dif-
ferenti refrangibilith, fe para ti per la rifrazione, 
nel paífare per lo prifma, eg i t t a t i , ognuno , 
da per sé . .Vedi REFRANGIBILITA' . 

Imperocché i raggi turchini ,, e. gr. rap-
prefentati dalle linee punteggiate , ( Tav. Opt. 
fíg. 50.) cominciando a fepararfi dagli altri 
nel lato o banda ca , del prifma a bc-j col
la prima rifrazione in d d , fono di nuovo 
íeparati maggiormente neli' altra banda o 
faccia del prifma b c , con una feconda ri
frazione per 1'iüeífo verfo in ee '. laddove 
in un veíro piano , od anche in un prifma 
di pofizione difFerente, i raggi turchini fé-
parati per la prima rifrazione nella prima fu
perfizie , di nuovo íi mifehíano colla fecon
da nell'altra fuperfizie, la qual feconda ri
frazione fi fa ad un verfo contrario. Vedi R I 
FRAZIONE. 

2. V imnia-
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2. L'immagine cosí difegnaía, non é ro

tonda fe non quando 1' angelo del prifma 
é éo, o 65 gr. cinque volte in circa piu 
jungo che largo. 

Perché alcuni de' raggl fono rifratti piu 
che altri * e percib efibiícono diverfe imma-
gini del fole didefe in lunghezza, come fe 
non foffero che una . 

^. Que' raggi ch' eííbifcono il color giaí-
lo , traviano piu dal corfo retíilineare, che 
qudli i quali efibiícono i l roíío; -ed i verdi 
pií) che i gialii j ed i violetti pifa di t u í t i . 

4, Se il prifma , per cui fono trafmefii i 
rsggi, fi volta attorno del fuo aflfe; di mo
do che i raggi roffi, i g ia l i i , i verdi , & c . 
fien ricevüti ordinatamentc fopra un' altro 
pi jma dodici piedi in circa diñante dal pri
mo, per un picciolo foro , e di la projetti 
piíi oltrc , i raggi g ia l i i , roff i , &c . quan-
tunque cadano nell' iñeíía maniera ful fe-
tondo prifma , puré non faranno gittati e 
full' iftefifo luogo che i roíTi , ma faran de-
viati piu in la a quel verfo , ove é la r i -
frazione. 

E fe, in luogo del fecondo prifma, egli-
no fi riceveranno fopra una lente un poco 
conveíTa ; i raggi gialii , verdi , &c . racco-
glierannofi , ciafeuno nel fuo ordine , ta un pih 
vicino foco, che i roffi . — La ragione de' 
quali due ultirai fenomeni fi é , che i raggi 
gialii fi rifrangono piu che i roffi , i verdi 
piu che i g i a l i i , ed i violetti piu di t u t t i . 

5. I colori de' raggi coloran ben fepara-
t i , non poífono ned effere d iñ ru t t i , né in 
veruna maniera alterati per via di ripetute 
rifrazioni per una moltitudine di prifmi; né 
col paíTare per uno fpazioilluminato, né per 
le loro mutua decuflazioni, né per la vici-
nanza dell' ombra , né per eífere riflettuti 
áa corpi naturali. 

Perché i lor colori non fono modificazio-
nl , provegnenti dalla rifrazione, raa pro
prieta originali ed immutabilL Vedi C O 
LORE. 

6. T u t t i i raggi colorati raccolti affieme 
in qual fi veglia maniera, o per via di di-
^«ü p r i f m i , o d'una lente conveíTa , o d' 

fpecchio concavo , formano la bian-
J^eiia- ma eífendo di nuovo feparati dopo 
,a. decuffazione, ciafeuno efibifee i l fuo pro-
Prio colore. Vedi BIANCHEZZA . 
. "erché, ficcome i l raggio era bianco avan-

11 che ie fUe parti foffero feparate per la r i -
Tmo VI. 
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frazione *, cosí cotefte parti eífendo rimi» 
fchiate, egli ricupera la fuá bianchezza; e 
j raggi colorati , quando íl unifeono , non 
fi ditlruggono 1' un 1' altro , ma íblamente 
s' inframmifehiano . 

Quindi le polveri roífe , giallc, verdi , 
turchine, violette, &c. mifehiate con certa 
proporzione, diventan grigie; o del colore 
provegnente dalla miQura del ñero o del 
bianco.; e farebbero perfettamente bianche, 
fe non che alcuni de' raggi vengono affor-
b i t i . 

C o s í , fe mi circolo di carta venga unto 
di tu t t i queíH colori diígiunti , o di per sé , 
e fi giri velocemente attorno del fuo cen
t ro , cosí che le fpezie de' diverfi colori íl 
eonfondano nell' occhio per la velocita del 
moto, i diverfi colori fpariranno, ed i l tut-
to vedraffi d'un color uniforme tra i l ñero 
e i l bianco. 

7. Se i raggi del Solé percuotono molt' 
obliquamente l'intiera fuperficie d'un prif
ma, i raggi riflettuti faran v io le t t i ; gli traí-
mefli^ faran roffi . 

8. Se vi faranno due prifmi , V uno pie-
no d'un liquor roíTo , 1'altro d'un turchi-
no o cileftro i l i due congiunti infierne 
farann' opachi ; abbenché , fe ambedue íl 
riempiranno o d' un color cerúleo o d1 un 
color roíTo , faranno infierne trafparenti : 
imperocché l ' uno trafmettendo folo" raggi 
turchini , e Faltro fol raggl roffi , l i due 
affieme non ne trafmetteranno di niuna fat-
ta . Vedi TUR CHINO. 

9. T u t t i i corpi naturali, fpezialmente i 
bianchi, guardati per un prifma tenuto alP 
occhio , pajono fimbriati, o da una banda 
di roífo e di gialio, e dali'altra di turchino 
e di violetto . 

10. Se due prifmi fi pongano di tal ma
niera, che i l roíTo dell 'uno, ed i l violáceo 
dell' altro , concorrano fopra una carta 
cerchiata da ofeurita , V immagine fara 
fmorta; ma veduta per un terzo prifma te
nuto all'occhio ad una debita diftanza, ap-
parira doppia, roffa e violácea. 

E fe due forte di polvere. Tuna perfetta
mente roña, 1'altra turchina, fi mifehieran-
no, ed un picciolo corpo fi coprira ben bene 
di quefta miftura, queño efibira un'imma
gine doppia, 1'una roífa , 1'altra turchina, 
per un prifma applicato all 'occhio. 

11. Se i raggi trafmeffi per una lente 
Z z z con-
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conveíía fi ricevcranno íbpra una carta avan-
t i che fi unifcano nel foco, i l confine della 
luce e deir ombra parera tinto di un color 
roí ío : fe al di la^del foco, parera tinto di 
un color turchino. 

12. Se i raggi prcífimi a trafmetterfi per 
una parte della pupilla, verranno intercetti 
mercé 1' interpofizione di qualche corpo opa
co , vicino all 'occhio, gli eflremi de' corpi 
che ñan di 1̂  da eíío , pareranno tinti di 
colorí , come fe fi vedeífero per un prtfma, 
abbenché meno vivaci . 

Perché i raggi traímeíTi per i l refio del
la pupilla fi feparano per rifrazione in di* 
verficolori; ed i raggi intercetti , che fi r in-
írungerebbono per verfo contrario, fon im
pedí t i dal far di quelli una meícolanza , o 
confufione; donde puré avviene, che un cor
po veduto con ambedue g'i occhi per due 
piccoli fori fatti in una carta , non folamen-
te appar doppio , ma tinto eziandio di co
lorí . 

P R I S M O I D E , PRISMOIDES, nella Geo
met r í a , una figura folida, terminata da di-
verfi p ianí , le cui bafi fono parallelogram-
rni rettangoli, paralleli, e fimilmente fitua-
t i . Vedi PRISMA . 

P R I V A T I V A , nella Gramática una par-
tlcclla , la quale prefiífa ad una parola , la 
cangia ui fenfo contrarío . Vedi P A R T Í -
CE L t A , 

Cosí ira i Greci, 1' a fi ufa come priva
t i va ; come in « — Seoí •, ateifia^ acephalus , 
&c. I Latini hanno la loro privativa in , 
come inccrrigibilis, indeclinabtlis , &c. G l ' 
Inglefi , iFrancefi , &c. nell 'uopo, s1 acco-
modano delle prívative Latine, e Greche, 

PRTVATIVI moái. Vedi T articolo MODO , 
PRIVATIVA quantita, in algebra , dinota 

una quantita minore che nulla ; chiamata 
anco una quantita negativa; in oppofizione 
alie quantitadi affermative o pofitive. Vedi 
QUANTITA1, NEGATIVO, &c . 

Le quantita privative fi di no tan o col ca-
rattere della fottrazione — che ad eífe pre-
íigefi . 

P R I V A T O «w/^//o (PRIVY council) cioe 
Configlío Domeftico e Secreto; egli é quel-
lo che fi tiene dal Re co' fuoi Configlieri 
per cofe di pubblico vantaggio, per l 'ono-
re e per la falute del Regno &c. Vedi CON-
SIGLIO. 

I I Confígüo privato é , o debb' «ífere, i l 
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primum mobile dello St?.to, equello che dv 
il moto e la direzione a tutte le parti ínfe^ 
ríori . Egli é parimentí ^un tribunak di giuü 
fiixia di grande antichitU; i l primitivo ebor. 
dinario método di governo in Inghüterra ef-
fendo per mezzo del Re e del ConfigUo prU 
vato. 

Egli s'é frequentemente praticato da tut-
tí i nofiri Re per decidere delle controverfie 
di grande importanza : i giudici ordinarj 
hanno alie volte fofpefo di daré i l lor giy, 
d iz io , prima che non aveífeV confultato i l 
Re , ed i l fuo domefiico privato Configlío • 
ed i l Parlamento anch'eí íb v i ha molte vol
te rapportate le materíe di gran monítnto; 
come ad un Configüo, che per la lunga ef-
períenza de' Configlieri é i l piu idóneo a 
giudicarne , e per la lor fecretezza e fpedí-
tezza , a tranfigere e terminare alcuni affarl 
di flato, di quel che lo fieno i Lordi ed i l 
popólo, o fia la Camera alta, e la Came
ra baíía del parlamento. 

I n oggí , i l Cofiíiglio privato prende co-
gnizione di poche o di non aitre materíe, 
falvoché quelle, che non fi pollo no ben de
cidere per vía delle note leggí, e de' tribu-
nali ordinarj; quali fono le materíe di la
mento, o querela, ed i cafi o bifogni im-
provvifi , 

11 giuramento di un Configliere privato 
é , di configiiare i l Re con quanto egli ha 
di forza e díícrczíone , con veritíi , e con 
gíufiízia, e di tenere fecreíi i configii del Re. 

Anticamente i l colpire o ferire nella cafa 
d' un Configliere domefiieo o privato , op-
pure d' altra guifa in fuá prefenza era gra
vemente punito : cofpirare, o machinare la 
fuamorte, éfel lonia; e 1' efrcttuarla, tradi-
mento ( treafon ) . 

Coll 'avvífo di quefio Configlío , ¡1 Re 
manda proclamí che légano i fudditi ; par
ché non fien contrarj alia legge. Vedi PRO-
CLAMAZIONE. 

Nelle difpute, 1' inft riore da primo /a fuá 
opinione; 1' ultimo a darla é i l Re; e con 
cib decide 1' affare . 

Un Configlío non fi tiene mai fenza la 
prefenza d' un Secretario di Stato. Vedi SE
CRETARIO. 

I membri del Configlío privato nell'anno 
1710 erano 57. i loro miniftri , quattro 
clerks át\ configlío, tre firaordinarj, trenell' 
ufficio del Configlío, un cuílode delle me-

raorje, 
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jnorie •> o degl' iñrumenti , e due cuQodi 
della Camera del Configlio. 

Lord prefident , of the PRIVY counfil , i l 
l o rd Prefidente del Configlio privato. Vedi 
PRESIDENTE . 

P R I V A T O f ig i l lo s PRIVY fea l un figil-
Jo, che i l Re adopeta, previamente a quel-
le conceffioni & c , che han no poi da paliare 
fotto i l grande íigilfo. 

Puré il figillo privato alie volte fí ufa nel-
le maíerie di minore confegueoza, che non 
richiedono i l gran íigillo. Vedi SIGILLO. 

lord PRIVY feal , é i l primo gran M i -
ni'ííro della Corona, per le dicui maní paf-
/ano le carie patenti , e le Conceffioni del 
Re , c. tut t i i perdón i fottofcriíti da l u i , 
avanti che vengano ál gran íigillo; come an
co le materie di minor momento , che non 
paííano per i l grande figillo , v. gr. per pa-
gamenti od esboríi di dinaro, &c . 

Egli é un Lord per ufizio, ed un membro 
del Configlio privato , anticamente egli era 
giudice principale della Corte delle fappliche* 
Vedi PRIVATO Sigillo, e LORD. 

Clerks del figillo PRIVATO . Vedi CLERK * 
Camera PRIVATA . Vedi 1' articoio CA

MERA . 
PRÍVATE carte. Vedi l'articoio CARTA. 
PRIVATO Spirito . Vedi 1'articoio S P i -

R I T O . 
PRIVAZIONE , P R I V A T O , V aíTenza , la 

mancanza, o i l difetto di cofa che fa di bi-
íbgno, o é necefl'aria < 

Nella Legge Canónica , privazione fignifi-
ca un' interdizione, o fofpeníicne . 

I Theologi miftici ufano la frafe , priva
zione di D i o , per quelle aridita che 1'anima 
fperimenta, a cui Dio non fi fa fentire . 

La Teologia infegna, che i fanciulii mor-
ti fenza Battefimo, vanno al L imbo, dove 
foffrono privazione della viña di D i o . 

PRIVAZIONE nella Fiíica , é un principio 
negativo, i i quale con la materia e la for
ma, concorre a coftituire i corpi natural!. 
Vedi MATERIA , e FORMA . 

Privazione non fignifica altro che 1' affen-
^della forma futura, cosí ogni cofa, fecon-

0̂ Ariñottle, é formata da queí lo, cioé dal 
notuffere in prima quella tal cofa; e. gr. un 
Pollo nafce, appunto perch'egli non era un 
Pollo, prima che foífe generato ; e cib fi cbia-
mz úzjYúohíoprivazione. Vedi PRINCIPIO . 

•Afilórele fe la prende acremente cogli an-
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t i c h i , perché non ammetteano la privazione 
come principio , e l'afcrive alia loro igno-
ranza. Ma ell 'é un'ingiuílizia i l rimprove-
rarli di un'ignoranza di cib, che é irapoffi-
bile ignorare; ed é un' illufione metter fuo-
r i quefloraifero principio della privazione co
me un si grande e poíTente arcano, non ef-
íendovi alcuno, che non fupponga come co
fa noíiffima, che una cofa avanti d' eíTer fat-
ta non é . Vedi ARISTOTELICI , &c. 

P R I V I L E G I O * f PRIVILEGIUM, in ge
nere, ognidi r i t to , prerogativa, odavantag-
gio, annefío ad una certa perfona, condizio-
ne, od impiego, efelufine gli altri . 

* La parola é formata dal Latino priva
ta lex. 

PRIVILEGIO, nella legge, é u n d i r í t t o par-
ticolare conceíío ad una perfona, ad un luo-
go, a una Comunita &c. con cui s'efenta
ño dal rigore delle leggi comuni. 

I I privilegio é o perfonale, o reale. 
PRIVILEGIO Perfonale é quelio che fi ac-

corda ad una perfona, contro o al di lk dell' 
ordine della legge comurte. 

Tale e. gr. équello d' un membro del par
lamento, che non pub eñe re arreí lato, né 
alcuno de' fuci fervi, finché durano le feffio-
ni del parlamento, e per uncerto tempo pri
ma e dopo. Vedi PARLAMENTO. 

PRIVILEGIO reale é una franchigia accor-
dafa ad un luogo. Vedi FRANCHIGIA. 

Tal é quella, che viene conceífa alie no-
flre Univerfita, in vigor di cu i , níuno mem
bro di eflfe pub efferc chiamato alia Corte o 
al Palazzo di IVejlminJler per qualunque 
contratto fatto dentro i l giro o ricinto di 
eíTe. 

Cosí p u r é , una perfona che appartíene al
ia Corte della Cancellería non pub eíTere ci
tara o tirata in lite in a'tra corte, o tribu-
nale, eccettuati certi cafi ; e fe viene cita-
ta , &c. pub fcanfarfene col mandato di p r i 
vilegio 4 

Egli é un antico privilegio cheognuno fía 
efente dagli arrefli dentro i l giro, o i confi-
ni della Corte; cioé nel Palazzo o vicino al 
Palazzo dove rifiede i l Re: perché, in tai 
cafi, fuccedono fpeífo delle contefe; ed i v i 
fi deve rigorofamente mantenere la pace . 
Vedi PAX. 

Nelle leggi d* Arrigo í . é efpreíTo, che la 
.pace dev' eííere mantenuta religiofamente e 
riverentemente dentro il giro di quattro mi-

Z z z 2 glia 
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glia dalle porte del Re verfo i quattro can
tón i . Vedi PACE . 

'PRIVILEGIO, nel Comrncrcio, é una per-
mi ffione data da un Principe o da un Magi-
fírato, per fare venderé una certa mercan
c í a , o per impegnarfi e ingerirfi in un cer-
to commercio, o efciufivameníe da altri , 
o in concorfo con efíi. 

I I primo é chiamato un privilegio efclu-
f w o ; i l fecondo femplicemente privilegio. 

I privilegj efcluftvi fi deoa concederé di 
raro, a cagione dell' impedimento che ap-
poríano al traffico , puré alie volte fono 
giufli e ragionevoli , per modo di premio > 
verfo t h i ha invéntate raacchine , fabbri-
che, rcanifaíture &c. ut i l i al pubblico. 

I privilegj efcluftvi per i l commercio efiraneo 
d' ordinario fi accordano colíe condizioni fe-
guenti: — C h e le merci fien recate da paefi 
lontani, do ve non fi va íenza grandi rilchi : 
che i l privilegio fia folo per un te rapa l i -
mitato : che le períone privilegíate non pol
la no monepolizare , cioé aliare ed a b baila re 
i l prezzo dellc loro merci a talento ; ma 
che la vendita ed i l prezzo fien fempre pro-
porzionati alia fpefa, agí' interefíi , &c. e 
che i privilegiati affiftano \é Hato, nel b i -
íbgn-o, di parte de' loro guadagni. 

PRIVILEGIO per la fiampa 'de1 Ubri , é 
propriamente efelufivo, cioé una permiíiio-
ne che un autore , o librajo ottiene fotto 
Íl figillo d' un principe t per aver egli folo 
Fimpreffione d'ua libro ^ con divieto a tut-
t i gli a l t r i , di fiampare , venderé, o diftri-
buire i l medefimo , dentro un certo corlo 
ü ' a n n i , per lo pih 14. fotto le el a u fule e 
pene in efib eípreíTe. 

Queíli privilegj. íurono ignoti fío al prin
cipio del 16 Sécelo, quando furono intro-
do t ti in Francia : i i piü Antico dicefi che 
abbia la data dell' anno 1507. e gli abbian 
dato motivo alcuni ftampasori> che contra-
faceano o falfiíicavano le opere d' a l t r i f u -
bito ch' erano apparfe. 

Ma eraíl ancora in liberta di prenderli, 
o lafciarli a placeré, finché gl ' intereíE del-
la religione, e dello ñato , diero occafione 
di riñrignere queíla liberta. 

Nel 1563. Cario I X . pubblicb una cele
bre ordinazione , che proibiva a chicchcília, 
fotto pena di confifeazione del corpo e de' 
beni, di ít a rapare alcona Lettera , diceria, 
&c . fenza permiflione, 
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I I íimlie s'é dipoi fatto la Inghllterrs'-

benché al prefente, i privilegj non folamen-
te non fien richiefti , ma, per l'atto recen
te , con cui s'afficurano le proprieta de' I j . 
bri , pajono anche fuperflui. 

PRIVILEGJ del Clero. Vedi CLERO . 
Debito PRIVILEGÍATO . Vedi 1' articola 

DEBITO-. 
PROBABILE epinione , un termine che 

da longo terapo é in controverfia tra i Ca-
íuiüi ; e che fi fuol definiré , un opinione 
fondata fopra un grave mot ivo, o fopra ua 
fondamento apparentemente buono ;. e la qua-
le ha abbaflanza d' autorita cial fuo lato per 
perfuadere ad abbracciarla un' uomo favio e 
fpafiionato . Vedi PROBABILITA' 

A l t r i definifeono 1' epinione probabile, quel-
la che eífendo comparata coll' opinione con
traria, diventa problemática, mercé d'una 
perfetta egualita dellc ragioni dali' una par
te e dalT altra ; cosí che non v' é niente in 
ragionc o in natura, che determini un'uo
mo piü tollo a que fia parte che a quella. 

Ma i Gefuiti vann' ancora piu oltre , s 
foflengono , che per rendere un' opinione 
probabile baila r che fia fondata fopra una 
ragione di qualche confeguenza , o full' au-
íoriík di qualche grave dottore. Con quelle 
condizioni, fecondo sfíl é perraeíío feguitar-
la , cziandio s' ella é meno probabile, c mQ-
no certa che la contraria : qui ña il velen© 
delta probabilita. Que fia doctrina é attacca-
ta con infinito vigore, ed ingegno dal Si§. 
Pafchal nelle Lettcre Provínciali. 

Uno de' 24 Patriarchi de' Gefuiti , Ca-
firo Paiao, aíTeriíce che un giudicc , in una 
quellione di dritto put> daré la fentenza fe-
condo un' opinione probabile, con tro una pía 
probabile: e c ib , contro i l giudizio , e la 
perfuafione dell' animo fuo \ irno contra prc 
priam epinionem . Efcobar, tr. 6, ex. 6. n. 45. 

Cosí Vafquez foftiene , che é lecito fe-
guitare la meo probabile e la raen fieura 
opinione, difapprovando la piü probabile e 1» 
piü ficura. 

Leffio ed Efcobar , trattando la- queííio-
ne , fe uno pub ammazzare un' al tro che gli 
ha dato uno fchiaífo ; decidono ch 'e l l ' é un 
opinione probabile, e fpeculativamente vera 
ch' ei lo pofla; abbenché ci ficno per awen-
tura alean' inconvenienti nella praíica, per 
l i quali non farebbefi cosí faeilmente da 
ammetterfi. I n praxi tutrm & probabilo» 

judi-
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•uA'iC^''unt "~" fcd mn fac^e a á m h t e n d a m . 
Letí. Provine. 

P R O B A B I L I S T I , una fetra odivif íone, 
fra i Cattolici Romani, laquale aderilee al-
ja dottrína delle opinioni p/obabili 5 che fo-
{Hene, che 1'uomo non é fempre obbligato 
a prendere i l partiío i l piü probabile , ma 
pub appig^arfi a' men probabile , fe non c 
chemerarnente probabile. Vedi PROBABILE. 

I Gefuiti fono fírenui probabilifti . Vedi 
GESUITI? &C. Quelli che fi oppongono a 
queíla doítrina , ed aíTeriícono , che fíamo 
05i)/jgaíi, fotto pena di peccato , di preñ
are íempre i l partiío i l piu probabile, fono 
clü'amati probabiliori/ii. 

I Gianfenifti, e fopra tutto i Porto-Rea-
liílij fono probabiliíii . Vedi GIANSENIS-
MO, &c . 

P R O E A B I L I J i V , ncl ragionare , o ar-
gomentare , é 1' iftefíb , che verifimiglianza ; 
o íia apparenza di verit^. Vedi VERITA'. 

Per definirla filoíoficamente, la probabili-
teí é l'apparema dicongruita, o di difeonve-
nienza di due cofe per lo mezzo di prove, 
la conncflione delle quali non é fíffa od ira-
mutabile , o non íi conofee bene che lo fia ; 
raa é , od appare, per lo p iu , e í íe r ta le ; di 
maniera che baílano per indurre T animo a 
giudicare, la propofizione effer vera o fai
fa , piu tofto che la contraria . Vedi Evr-
DENZA . 

Quella propofizione adunque é probabile^ 
per la quale vi fono degli argomenti e delle 
prove che la fan paíTare , od eífer ricevuta 
per vera. Vedi PROBABILE. 

Quell' approvazione chelamente da a que
íla forte di proporzioni , é chiamaía creden-
zaf affenfo ^ od opinione. Vedi FEDE . 

Avendo dunque la probabili ta da fupplire 
al difetto della noftra cognizione, verfa fem
pre intorno alie propofizioni, delle quali non 
abbiamo certezza, ma folamente alcuni mo-
tivi a riceverle per ve r é . Vedi OPINIONE. 

Secondo Ariftotele , una propofizione é pro
babile fe appar vera a tutti od alia maggior 
parte degli uomini , e quelli i piü faggi ed 
v ?\u gravi: ma quando dice , che appare, 
^ intende , che appaia vera dopo un' at-
ísnta , e fiudiofa ricerca. 

Vi fono varj gradi di probabilita , dai 
Confini deiia Certezza e della dimoQrazione , 
venendo giü per 1'improbabilita, e per 1'in-
VerJiin]jglianza ai confini delP impoffibiliía j 
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e v i fon puré de' gradi d' affenfo dalla cogni-
zion certa, e dalla piena ficurezza e confi-
denza, fin alia congettura , al dubbio, alia 
diífidenza, e al diícredere. 

I fondamenti della probabilita fono , in 
breve , quefti due feguenti; cioé la confor-
mita d' una cofa eolia noftra propria cogni-
zione,efpcrienza, od oííervazione , chiamata 
probabilita interna ^ e la teftimohianza d 'al tr i , 
che afferifeono la loro oííervazione o la lo
ro efperienza , chiamata probabilith ejierna . 
Vedi CREDIBILITA*. \ 

PROBABILITA', nella poefia, dinota 1'ap
parenza di verita nella favola o nell' azione 
d'un poema. Vedi AZIONE C FAVOLA . 

V i fon© quattro fpezie d'azioni; imperoc-
che una cofa pub eífere o folamente vera, o 
folamente probabile 5 o vera e probabile a un 
í r a t t o ; o né 1'un né 1'altro . VediAzroNE . 

Quefle quattro fpezie d' azíoni fon ripar-
tite fra quattro a r t i ; l'iftoria che s1 appiglia 
alia prima , e fempre s' attiene alia verita, 
fenza riguardo úlz probabilita. Vedi I S T O -
R I A . 

La poefia Epica, e la Drammatica han la 
feconda, e tuttavia preferifeono la probabili" 
tú , benché faifa, auna improbabilita, ben-
ché vera : cosí la morte di Didone, che íi 
uccife per eífere ílata abbandonata da Enea, 
abbenché faifa in fe fteífa, é un foggettopiu 
idóneo per un poema , che 1'azione di San-
fone, o della Donzella d'Orleans. 

La Filofofia morale s' appiglia alia terza ; 
ed i Favoleggiatori, come Efopo, Pedro , 
&c . alia quarta. Vedi FAVOLA. 

Bofsu aggiugne, che Tepopeia, per la fuá 
natura ed eífenza , ufa la probabiUth , e la 
verita, non men che la morale; pur, nella 
fuá certezza e nelle fue efpreílioni íi prende 
una liberta fímile a quella d'Efopo .: n1 ab-
biam degli efempj nell' Encide. 

La probabilita poética pub eífer tale per 
riguardo o alie rególe della teologia , o a 
quelledella ragione , della natura, dell'efpe
rienza , o dell'opinione. 

Quanto alia teologia, appena v é alcuna 
cofa ebe non fia probabile, per rifpetto fuo; 
perché niuna cofa é impofíibile a Dio . A 
queíV efpediente i poeti fpeífo ricorrono, af-
fine di recare le cofe finte, contro l1 ordine 
della natura, dentro i confini della probabi-
lita , Vedi cib confiderato fotto l ' Articolo 
M ACCHINA . 

Quan-
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Quanto alia morale , abblamo oflervato, 

ch'ella ríchiede e la verita , e la verifimi-
glianza : un antico poeta fu condannato ful 
teatro per aver peccato contro il vero o pro-
babile morale ; cioé per aver-iatto diré a 
una perfona ch'ei rapprefentava per un uo-
fno onefto , la mia lingua ha giurato , ma 
r animo no . 

Séneca accufa Virgi l io di aver' offefa la 
probabilith naturale , nel diré , che i venti 
ítavan appiattati e fofptíi in cáveme j im-
peroccbé , dice quefto Filofofo, i l vento non 
cííendo che 1' aria in moto , fupporlo neila 
quiete , é un diíiruggere la fuá natura. A i 
che BoíTio rifponde, che i l poeta paria fo
jo delT origine naturale de' venti j che ven-
gon prodotti nelle raontagne dai vapori, &c . 
i v i fofpefi : appunto come fe diceífimo, i 
venti fono chiuíl in un' eolipila. 

Vi rg i l io parimenti ha peccato contro la 
probabilita naturale, col far ch' Enea trovi 
de' cervi nel!' Africa > mercecché quella re-
gione non ne produce. 

Quefti fallí fono in vero fcufabilr, perché 
come Ariftoteie iottilmente oííerva, non fo
no falli neU'arte del poeta, ma provengono 
dalla fuá ignoranza di una cofa che s'irapa-
ra neU' akre a r t i . 

Nulladimeno fi dee por mente, che non fie-
no error i troppo grolfolani; effendovi aicune 
probabilhct di quella fpezie,. dalle quali non 
íi difpensb né men Eíopo ifteífo: non gli fi 
perdonerebbe mai , fe aveíTe rapprefentato 
un leone t imido , un lepre ardito, una vol-
pe ftupida^ &c. 

probabilita, per rifpetto alia ragions r 
viene fpeíTo mal oíTervata da quelli che non 
affcttano fe non i l maravrgliofo . Sopra di 
cib Stazio é reo palefe r Tydeo, forprefo in 
una imbofcata da cinquanta bravi , che avean 
giurata la fuá moríe , ne uccide quaranta-
nove, e perdona ali 'ult imo . — Due giova-
ni Re, de'quali era uno quefto fleífo T y 
deo, e Polinice Taltro , molía fra loro una 
rifTa vengono alie man i , e íí fchiafFeggia-
no e 11 danno de* forgozzcni, mentre Itanli 
al flanco loro appefe e immobili le fpade. 

— Scrutatur & intima vultus 
Unca manus , penitusque oculis cedenti-

bus injiat. 

Scaügero accufa Omero d' aver peccato con-
tt o i ' efperitnza, nel diré , che Giove tuonava 
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e nevigava nel meáefimo tempe. Queílo di 
i l cri t ico, non^fi é mai faputo che fucc^ 
deííe; e puré n'abbiamo avuti degli efem] 
pj anche a' tempi n o ñ r í . 

Ma la fpezie di probabilita principa]e 
piu importante, é quella che riguarda ro^-. 
nione comune. Una cofa é probabile quand' 
ella appar fimile al vero : ma qualche vol-
ta ella fembrera vera al popólo , e faifa ai 
D o t t i ; e viceverfa . Quando perianto i Dot-
t i ed i l popólo fon difeordi, a qual parte dc-
ve appligliaríi i l poeta? Supponete, a cagion 
d'efempio, 1'avvcntura di Penelope, 1*00-
ria di Medea, d1 Elena, o fimili; quelloche 
Virgi l io ed Omero ne hanno feritto, appar i -
ra probabile al volgo j non oftante i Dotti 
leggono e trovano i l contrario nella ftoria j 
alcuni autori avendo feritto, che Didone fu 
caíla, e Medea innocente; che Penelope fu 
ripudiata e sbandita da UliíTe , per eíTerfi 
abufata della di lui lontananza;, eche Elena 
non ha veduta mai Troja . 

Queflo punto é prefío decifo r Omero e 
Virgi l io non íi fanno ferupolo di lafeiare la 
ftoria , per raigliorare le loro parole : O razio 
non manda i poeti alie verit^, della ñor i a; 
ma, o alie favole gia invéntate 5 od al grido 
comune • 

T u tto quefto íi con ferma da Ariftoteie ; 
dov' egli dice,, che i l poeta non rapporta , 
quale forta di perfona Alcibiade foífe, come 
farebbe uno Storico , né quello- ch' ei real
mente fece o diííe in quefta od in quella oc-
caíione ; ma quello ch' ei probabilmente ha 
fatto o detto. Aggiugni a c i b c h e Aril lo-
tele approva la favola d' Edipo, e quella d 
Ifigenia , quantunque non poffiamo immagi-
narci, che la verita di tal i relazioni foiTedai 
dotti creduta in que' tempi. 

In faíti , ognuno trova qui i l fuo contó e 
la fuá ragione: i l popóla penfa di feorgere il 
vero ; e i dotti vegg.ono realmente le verita, 
e verita piu folide ancora , che quelle nelle 
quali s' affiífa i l pópelo } e piu certe che quel
le della ftoria , le quali i l poeta traícura * 
Piu intelligenti che fono, tantomeno ricev-
cano queíle verita ftoriche in un poema, Ü 
quale é indiritto ad altri e piu profondi finí-
Le verita ch' e' ricercano, fono verita mo
ral i ed allegoriche . L ' Eneide non fu fcritia 
per farci fapere la lloria di Didone, ma per 
moñra re , fotto quello nome,H genio e ^ 
condotía della repubblica da lei fondata , e 

i ' o r i -
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por¡gjne, la ferie de' íuoi contrafli con Ro
ma. Noi vediam cib con piacere ; e quefle 
verita Tono piii di let tevoíi , piü certje , e no-
torie, cbe qualunque ahre che i l poeta po-
teffe prendere da una floriaj cosí poco nota 
al fuo tempo. 

A quefte fpeziedi probabilhaí fe n'aggiun-
a a'.tra, che chiamafi accidéntale ^ ella 

conGñe non nel mettere in opera divcrfl cafi 
e accidenti , ciafcuno probabile da per s é ; 
ma neidírporü cosí , cheftieno affieme pro-
babiimente. 

]]n uomo e. gr. pub moriré prohahilmcnte 
¿"apoplefia; ma é fommamente improbabile 
che cib accada giufta appuntino, quando 11 
poetan1 ha bifogno per uno fvüuppo, o fcio-
glimento. 

Contro quefta forte di probahiüta fi pecca, 
producendo un incidente ex abrupto , e fenza 
aicuna preparazione, i ! qualenon oílante n' 
avea bifogno. Virgi l io é mirabilmente efat-
to in queño punto : Giunone prepara la tem-
pefta , fufcitata nel primo l ib ro ; Venere nel-
lo fteíTo libro prepara gli amori del quarto. 
La morte di Didone nel fine del quarto, é 
preparata nel primo giorno del raaritaggio; 
Heleno nel terzo difponetutta la materia del 
lefto;'e nel fefto, laSibilla predice tutte le 
guerre che feguono. 

PROBANDA Proprietate. Vedi r a m e ó 
lo PROPRIETATE. 

P R O B A T I C A Pífcina , Vedi Tarticolo 
PISCINA . 

P R O B A Z I O N E , in fenfo monaftico, di
nota i l tempo d' una prova , o l ' anno del 
noviziato, che un religiofo ha da paffare in 
un Convento, per dar faggio della fuá vir-
tíi e delia fuá vocazione, e per vedere fe egli 
potra reggere alia feverita della regola. Ve
di NOVIZIATO . 

L'anno della probazione comincia dal gior
no, in cui i novizj prendono 1'abito. 

PROBAZIONE , nelle Univerfita , dinota 
l'efame e la prova d'uno ftudente, che ha 
da prendere i l Dottorato. Vedi GRADO. 

Í R O B A Z I O N I S T A , nel C Ingle fe PRO-
Â-TIONER , fecondo la difeipiina de'Presbi-
tetutu5 é unaperfona iicenziata da un pres-
bitma, per predicare; i l che d1 ordinario íi 
^ u" anno avanti la fuá ordinazione. Vedi 
PRESBITERIO . 

Uno ftudente in Theologia non é am-
wie/ío probationer finche non é paffato per di-
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verfi efperimenti od efami; il primo é priva-
t o , davanti un presbiterio, i l fecondo, pub-
blico, davanti a una congregazione, eííen-
do i l presbiterio prefente. 

G l i efperimenti privati fono un'omiHa, 
ed una excgeíi; cioé , daffi un argomento 
Teológico in tefi davanti al presbiterio, ed 
i l Candidato rifponde alie obbiezioni , che 
vengono fatte . 

G l i efperimenti pubblici fono un fermone 
popolare , ed un efercizio e la fuá giunta; 
cioc fi maneggia un teño per mezz'ora, ló
gicamente e critreamente ; e per un'altra 
mezz'ora, praticamente. 

S'egli fi diporta nell'azione in modo, che 
ne reftifoddisfatto i l presbiterio, ei fottoferi-
ve la Confeffione di Fede, ríconofee i l go-
verno presbiteriano, ¿kc. Dopo cib rkevc 
una facolta o licenza di predicare . 

PROBLEMA * , nella Lógica, una que-
fiione dubbiofa ; od una propofizione, che 
né appare aífolutamente vera, né faifa; ma 
che é probabile da ambedue le parti , e fi 
pub aíierire o nella negativa , o nell' affer-
m a t i v á , con eguale evidenza , 

* La parola e originalmente Greca wpofiKvpbce , 
e Jignifica la jieffa cofa che abblam detto . 

Cos í , che la luna ed i pianeti fieno abitatí 
da animali , per qualche contó fimili a noi , 
egli é un problema : che le ftelle fiffe fieno 
tutte Soli , e ciafeunafia i l centro d'un fepa-
rato fiftema di pianeti e di comete , é un 
problema. Vedi PIANETA, STELLA , &c. 

PROBLEMA é anco una propofizione ef-
primente qualche effetto naturale , propofio 
a fine di feoprire la fuá apparente o verifímil 
cagione. — T a l i fono i problemi d1 Ari l lo-
tele . 

U n problema lógico, o dialettico, dicono 
gli Scolaftici , cofia di due parti ; del fog-
getto, e della fubbietta materia, intorno a 
cui fi fveglia i l dubbio; e d'un predicato o 
attributo , che é la cofa, di cui fi dubita fe 
fia vera o nbdel foggetto. Vedi SOGGETTO, 
e PREDICATO . 

V i fono quattro predicati topici , c ioé , 
genui, definitio, proprium, ed accidens; don
de nafeono quattro diverfe fpezie di problemi 
dialettici . 

La prima, quando la cofa attribuita al 
foggetto é nella relazione d'un g e m n co
me, fe i l fuoco fia un elemento onb? Vedi 
GENUS. 

L a 
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La feconda, quando la cofa attribuita fa 

V eñetto d1 una dcfinizíone ; come quando íi 
demanda , fe la rettorica fia o no 1' arte di 
parlare? Vedi DEFINIZIONE. 

Lster-za, quando l'attributo importa una 
proprieta-, come, fe appartenga alia giufti-
zia dareadogni uno i l fuo? Vedi PROPRIO. 

L 'u l t ima é , quando la cofa attribuita é 
avventizia: come, fe lagiuÜizia fia da defi-
derarfi . Vedi ACCIDENTE. 

I problemi íi poífono á\ «uovo dividere 
án quelli che riguardano le cofe da farfi , 
o da fchi varfi, e chiamanfi problemi et ici ; 
quelli che rifguardano la cognizione della na
tu ra , chiamati fifici \ e quelli che rifguarda
no gli fp i r i t i , e che chiamanfi problemi me
ta fifici , &c. 

PROBLEMA , neila Geometría dinota una 
propoír/ione in cu i richiediamo qualchc ope-
razione, o coftruzíone; come, che fi divi
da una linea, che fi faccia un angolo, che 
fi deferiva un circolo per tre punti che non 
fono in linea rc í t a , &.c. ¥ e d i PROPOSI 
C I Ó N E . 

L i Sigg. di Porto-Rcale definifeono i l pro-
hlema geométrico, una propofizione data da 
¿imoflrarfi, in cui fi richiede che venga fat-
ta qualche cofa: e quel che fi fa , provifi ef-
fere la cofa richiefla . 

U n problema, íecondo Wol f io , colla di 
íre part i . Della propofizione , che efprirate 
quello che vi lia da fare. Vedi PROPOSI-
ZiONE. — Della rifoluzione, o foluzione, 
in cui ordinalamente fi rapportano i diver-
fj paffi, co' quali s' ha da efFettuare quel che 
c richiefto. Vedi RESOLUZIONE . — Della 
t i imoílrazione, in cui moftrafi, che col fa
re le diverfe cofe preferitte nella refoluzio-
se, la cofa chiefla s 'é ottenuta. 

Ti tenor genérale adunque de5 problemi é 
que fio : Le cofe preferitte nella refoluzione , 
eííendo fatte, la cofa che fi cerca o chiede, 
e fatta. Vedi DIMOSTRAZIONE . 

PROBLEMA ncll' algebra, é una quefiione 
o propofizione, che dimanda , fia inveftiga-
ía o feoperta qualche verita ignota , e íi 
dimoftri la verita della feoperta . 

In queíto fenío egli ¿-un problema, trova
re un teorema. Vedi TEOREMA, ed INVE-
STIGAZIONE. — L'Algebra vien definita, 
V arte di rifolvere tutti i problemi , che fon 
liíblubili. Vedi ALGEBRA. 

PROBLEMA di Kepkro, r c i rÁf i ronoa i i a , 
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é 11 determinare i l luogo d5 un pUneta d ! 
tempo: cosí chiamato dall' A fironomo í r ! 
plero, che primo loptopofe. Vedi LUGGO" 
e PIANETA . ' 

Ti problema, meíío in forma, fia COSÍ : TÍO 
vare la pofizione d'una linea re t í a , la quj 
le paífando per uno de' fochi di un'elliíTi 
tagli o refechi un'área deferitta dal fuo mo
to , che fia in una dala proporzione a tutta 
1' área deli' elliffi , 

I I proponente non vedea la lirada o mi-
niera di feiorre i l problema direttamente e 
geométricamente; e pero ricorfe a un meto-
do i-ndiretto ; a cagion di che egli é ílato 
tacciato Ü a.yíOúybiTpnc-.iix., t la fuá Aflronomia 
íu accagionata di non eíicre geométrica. Ma 
i l problema é flato poi fciolto direttamente 
e geométricamente in piü maniere, da di^er-
íi autori; particolarmente dal Cav. Neuton 5 
dal Dr. Keill 3 &c. Vedi PIANETA, Luo
go , &c. 

PROBLEMA Determinato „. Vedi DETER-
MINATO , &c. 

PROBLEMA Limitato. Vedi-LTMITATO,^c. 
PROBLEMA Lineare. Vedi LINEARE, &c. 
PROBLEMA Lócale. Veái LÓCALE, &c. 
PROBLEMA Piano. Vedi PIANO, &C. 
PROBLEMA Solido. Vedi SOLIDO, 
PROBLEMA Sur/olido. Vedi SUR so L I 

BO , &c. 
PROBLEMA Illimitato . Vedi ILLIMITA-

TO, &C. 
PROBLEMA Deliaco , nella Geometría, é" 

la duplicazione d'un Cubo. Vedi CUBO • ^ 
Quefto problema fu cosí detto da' popoli 

di Deles , i quali avendo iaterrogaío 1' ora-
colo, per a ve re un rimedio con tro la pefie 
che gl' infeñava , ebbero in rifpofia, che la 
peñe ceíferebbe, quando foífe duplicato Tai-
tare d' Apollo , ch' era in forma d' un Cubo. 
Vedi DUPLICAZIONE . 

Quefto problema coincide con quello, di 
trovare due medie proponionali tra due da
te linee; donde anche quefto é chiamato i l 
problema Deliaco . Vedi PROPORZIONALE . 

P R O B L E M A T I C A Rifoluzione, [ nell' al-
gebra , é un método di feiorre queftioni dif-
ficili per via di certe rególe, chiamate Ca-
noni. Vedi SOLUZIONE, e GANONE . 

PROBOSCIDE, Probofcis % nella $ío-
ria naturale, é la tromba, od il grugno di un 
elefante , c di alcuni altri animaü . Vedi 
TROMBA ? 
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* l a parola d Greca, wpófioavtií» ed ka nel 

Greco la fleffa Jlgnificazione . 
l^g probofcicle é un membro, che efce fuo-

ia o fporge dal mezzo della fronte, e fer-
ve in lüogo di una mano; ed ha una picco-
la appeodice attaccata alia fuá eftremita, in 
forma di un di to . — Colla probofcide F ele-
fanteíía fuccia ü laíte da sé medefiraa ; e 
colla fteffa probofcide lot rafmet íe , odaaifuoi 
figliuoleííi • 

11 Sig- Derham offerva , che la .probofcide 
e un membro cosí maravigliofamente fatto, 
£on si raro artifizio lavorato , e che con 
íanta agilita queflo pigro anímale 1'applica 
c Tufa, ch' ei pub paífare per un eíempio , 
ed un argomento della infinita fapienza e 
«ognizione del Creatore, &c. 

P R O C A T A R T I C A * caufa, é una ori
gínale, pr imit iva , o preefiílente cagione od 
occafione di un eí íet to. 

* La voce é Greca, v ^ u r a p r i x ® - \ for
mara da! verbo irpov.a.Tupx^ i che fi-
gnifica , io preeflfto. 

Tal é v. g. una malattia , che coopera con 
qualche altra malattia fufleguente — Cosí 
íe la collera , od i l calore del Clima porta 
feco una tal difpofizione di fughi , che v i ca-
gioni la felibre : la prava difpofizione é la 
cagione immediata ; ed i l calore del C l ima , 
o la collera é la cagione procatartica. 

PROCEDEN D O , nellaLegge, é un man
dato , in vigor del quale un pláci to, o una 
caufa chiamata prima da una corte inferió
le alia cancelleria , al banco del Re, o al 
banco comune (common-pleas) per mezzo 
del privilegio babeas corpus o certiorari, vie
ne rimelTa all'altra corte per procedervi; ap-
paréndo che i l reo non abbia caufa di privi
legio, o che non fia ben provata la materia 
comprefa- nel!'allegazione della parte. 

PROCEDERE ( proceedings) in legge fí-
gnifica i l corfo di varj a t t i , fpedizioni , ed 
iílruzionidi una l i t e , o proceffo. Vedi PRO-
CESSO . 

Si procede o civilmente , o criminalmen
te. — civilmente quando fi riguardano fo-
Wente i beni: criminalmente o ftraordina-
^atxiente allorché fi procede contro la per-
lona , 

PROCEDUTO (proceed) tra i mercan-
11''gnifica cib che procede, o derivada una 
coia ne[ qUa} fenf0 effi dicono il netto 

P ' O c e d u t o , . Y ^ \ NETTO . 
T m . V I . 
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P R O C E L E Ú S M A T I C O ^ o ^ a X í y ^ a T / x ^ , 

nella poefia antica, é un piede compoílo di 
quattro fillabe brevi , come arietat . Vedi 
PIEDE. 

PROCESSIONE, PROCESSIO , in Teo
logía , é un termine uíato per efprimere i l mo
do con cui ficoncepirce che lo Spirito Santo 
deriva o procede dal Padre, e dal Figliuoio 
nel Miftero della Tr in i ta . Vedi SPIRITO, 
TRINITA' , PERSONA &c. 

1 Greci coi Latini non fono d' accordo 
interno alia PROCESSIONE dello Spirito 
Santo. Vedi GRECO. 

PROCESSIONE fignifica altresi nella Chie-
fa Romana una Cerimonia, che confifle in 
uno íluolo fórmale del Clero in cotta o fo-
pravvefta ecclefiañica, e nel popólo che gl i 
va dietro porgendo preghiere a Dio , can
tando- Inn i &c. e in tal guifa vifitando qual
che Chiefa, o altro luogo facro. 

V i fono jjrocfjjiowi generali di tutto i l po
pólo ne' Giubilei , e nelle pubbliche calami-
tadi . Vedi GIUBILEO . — Le proceííloni del 
Santiffimo Sacramento fono molto íolenni, 
V i fono parimente delle proceffioni fpeífe vol-
ted'intorno alia Chiefa, alie falutazioni ,&c. 
nelia Meíía.. 

Anticamente tra noi ogni fettimana delf* 
Afcenfione in ogni parrochia erano in cofturas 
certe proceíTioni del Párroco , e del Protettore 
della Chiefa, coll ' iníegna principale, o ban-
diera fanta , col íeguito degli altri Parroc-
chiani, per far un giro d' intorno a i con-
fini della Parrocchia, e fare orazioni per la 
benedizione de i frutti della Terra. — Del 
qual coftume vi relia tuttavia un'ombra in 
quella annuale camminata / che ancora fi 
chiama andar in procefficne ( proceíTioning ) ; 
benché fiafi quafi perduto l'ordine e la di -
vozione delle proceffioyú antiche . 

PR.OCESSO procejjm nella legge, dinota 
tutte le fcritture fatte in qualunque caufa 
od azione, reale o pcríbnale, civile, o cr i-
minale, dal principio al fine. Vedi AZIONE. 

In Francia fi continua un proceffo fórma
le contro la memoria delle nerfone uccife in 
dnello, o che s'uccidono dappersé. — 

I corfari quando fieno colti ful fatto , 
come altresi i ladri talvolta vengono im-
piccati fenz' dcun proceffo. 

PROCESSO in un fenío piüriflretto équeí-
lo , per cui uno viene prima chiamato in 
qualfivoglia corte teraporale; eífendo queíl' 

A a a a i l prin-
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íl principio , o parte principalc , ín vigor 
della quale fi dirige i i reño del! 'aífare. 

11 divario ira i i prccejfo , ed i l precctto o 
ordine della giuftizia fi é ; che i l precctto 
ovvero l'ordine arrefla íolamente o cita la 
períona, prima di alcun indiÜment, o con-
vinzione, e fi puo fare o in nome del Re, 
o della Giuftizia , ma ¡1 prcccffo ü ía íem-
pre in nome del Re, e per ordinario dopo 
un ind iünun t , o aecufa. Vedi PRECETTO . 

PROCESSO per convinzione ( by attainder) 
fpezie d' aecufa . Vedi CONVINZIONE . AT
TAINDER , 

PROCEsso' nclia Chimica, é i l corfo in-
tiero d'uua operazione , od cfperimento . Ve
di OPERAZÍONE , cd ESPERIMKNTO . 

PROCESSO nelF Anatomia , é un termine , 
i l quale íignifíca lo flefib che apophyfu , 
prominenza j protuíeranza , oproduzione . Ve
di APOFISI &C. 

'PROCESSO fi applica particolarmente a cer-
te eminenze deil' ofla, e d' altre parti j fi di-
ílingue con nemi pceuliari t ípr imemi i l 
loro lito , forma , o cofa ílmile . Vedi Osso . 

T a l i fono i pfpceffás peritonei , proceffus 
'vermiformes, proceffus papillares, ciliares &c. 
Vedi VERMIFORMES, PAPULARES, CILIA-
KE , PERITONÍEÜM , &e'. 

PROCESSO ALIFORME . Vedi ALIFORMIS 
proceífus . 

PROCESSO CORNICULARE. Vedi CORNI-
CULARIS . 

PROCESSO PÍRENOIDE , Vedi PYRENOI-
DES . 

P R O C I D E N T I A Uteri , la difcefa deli' 
Utero cagionata da una rilaflazionc de i l i 
go mentí che devono tenerlo nel fu o lito > 
Vedi UTERO, 

Se F útero cade nella vagina , talmente 
che i l fuo orifizio o fi poffa rilevare col di
to dentro le labbra della vulva , o coll' oc-
chio al di íuor i ; fi chiama difcefa delT úte
r o , — Se cade jnti'eraaiente, fleché ñ u fo-
ípefo e pendolo fuor delle labbra, ma non 
appaja del di dentro che i ' orifizio, appel-
íafi prohpfus) o procidentia. — E fe caden
cio a bafío in tal modo, íi di dentro é ro-
vefeiato, ed é pendente come un facco car-
nofo con una ruvida cd inegual íuperficie, 
fiominafi allora perverfio uteri. 

Quefti mali ponno procederé da moti vio-
í e c t i , da una vcemente toí íe, dagü ftarnu-
t i , dal fiuor blanco . Sonó piu frequenfi 

PRO 
nelle donne gravide, a cagione del pefo che 
preme fopra 1' ú tero; ma fpccialmente fe \\ 
feto é morto , fe giace in una faifa poíhu-
ra, o venga eftratto con violenza. 

Dopo la ripofizione della parte, v i fi ado-
perano degli aítringeati e internamente , c 
per iniezione ; come íi pratica nelle diar
ree , nelT emorroidi , nella gonorrea ícrnpli-, 
£ 6 5 &c . 

PROCIDENTIA, O PROLAPSUS UvuU% M 
difcefa o rilaíTazione déll' uvola, o dellc íon-
fille . Vedi 'ÜVOLA . 

PROGESSUM continuando 1 t una ferit-
tura per la continuazione d'un proceffo do
po la morte del jufiiee principalc (chicf /«-
jlice ) od altri ju j l i c i , neüa commiffione dtir 
oyer and terminer. Reg. Orig. 128. 

PROCIDENTIA , o PROLAPSUS J í n i , nella 
medicina é , quando dopo uno fcarico di 
ve ni re, 1' inteflino retto efee in ral guifa , 
che non fi poffa ritirarlo entro i ! corno; 
oppur quando ritirato che fia , cade di bel 
i iuovo. Vedi RECTUM, O RETTO. 

El i 'é íalvolta una malattia crónica, fpe* 
cialmente quando deriva da una paralifia: le 
cagioni che la producono fono una rilaíTa
zione delle fibre del I ' inteüino retto , o del' 
mu Icol o fphinñer 5 dopo una flitichezza di 
v entre, una diarrea, diííentería , o tenesmo. 

La guarigione e molto difficile, quando 
i l raale é accompagnato dall'emorroidi. La 
cura principale é cogli aílringenti . — K 
neceííario altresi V ajuto efteruo per riporre 
F inteftino ufeito fuori ; i l quale fe preño 
non íi ri pone , e facile a gonfiarfi , ed a 
mortificaríi, peí contatto delT aria . . ' 

Egli e facile a ricadere dopo la ridüzio-
ne ne' fanciulíi , particolarmente dopo un 
violento gridare , ed é raalagevole tenerlo 
su, nel cafo d1 una diarrea. 

PROCTONE proeyon ncll' Allronomia é 
una Steila filfa della feconda raagnitudine 
nel canis minor ̂  o cano piccido. Vedi CA-
NIS M i ÑOR , e CANICUI ARE . 

P R O C L A M A Z T O N E of a fine ( fpezíe di 
conven? ione ) , é una noíizia , che a per tá
ñ e n t e e folennemente íi da di effa alia Corte 
cj common-pleas, dove é íeguita, ed a tutte 
le ^ f j i j e , o Corti tenute nella Contea o pro
vincia , dentro un anno , dopo ch' é reg i ü ra
ta . Vedi FINE . 

Cotefte proclamazioni alie Aífife , íi fan-
no mediante una copia della convenzione, 

che 
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die víené trafmeíía dai giudici ( juflices) 
¿eÜa Corté ce muñe , a quelii delF Aííifa e 
della Pace. 

pROCtAMAZIONE * PROCLAMA! IO , é Un 
inítruniento, o fcrittura pubblicata dal Re 5 
coU' opinione del fu o privato configlio , per 
inezzo della quale fí fa íapere al popólo qual-
che cofa, che fuá Maeíla crede opporfunodi 
fargli nota; e colla quale talvolta i l popólo 
viene incaricato di fare 5 o di non fare cer-
te cofe. Vedi RE, e PRIVATO CONSIGLIO . 

* La parola ,e di origine latina ¿ formatd 
da proclamare , palam & valde cla
mare , 

Le PROCLAMAZIONÍ O proclami hanno 
vigor di k g g i , ma allora che fi íuppone che 
íieno eífenzialmeníe confacenti alie ieggi gia 
Habilite, altrimcnti fono tralafciatc . Vedi 
LEGGE. 

PROCLAM AZIONE fi ufa parímente per una 
folenne dichiarazione di guerra, o di pace. 
Vedi GUERRA &C* 

PROCLAM AZIONE dínota altresi 1'atto di 
notificare al popólo l ' acctüione di un Prin
cipe alia Corona 4 Vedi ACCESSIONE, 

La PROCLAMAZIONE non ínveíl« i l prin
cipe delPauíorita reale 5 fi Tuppone ch' egll 
fie fia gia inveñi to , e íolamente ferveadar-
ne la notizia al popólo ¿ 

PROCLAMAZIONE in un fenfo monafíico^ 
e i ' aecufa di un trate contra un a! tro ira te 
in capitolo aperto , ed alia prefenza del fupe-
riore e della comunitk, per qualch' eílerna 
traígrelfione, che gli ha veduto commettere i 

P R O C O M B E N T I , foglie neila Botánica , 
fono ceríe foglie di piante, che fi ñendono 
o ftrifeiano per térra . Vedi FOGLI A .• 

P R O C O N D I L O PROCONDILUS t f o ^ t u -
Xor , é un nome dato alia prima punta d'o-
gni dito. Vedi COJNDYLUS , e DITO , 
, PROCONFESSO, neila Legge, — Quan-

áo dopo urta fcrittura ( b i l í ) efibita in can
cellería , i l reo comparifee, ed é in contu
macia per non rirpondere, ed in arreíio: in 
V!gore d' un babeas corpus (,ch.€ viene con-

êffo per ordine) per condurlo alia barra 
^ a r ) i la corte gli aííegna un giorno per r i -
ipondere, fpirato i l qual tempo, e non data 

viene conceffo un fecondo ha-
beas corpa r , ed alTegnato un al tro giorno j 

quale fe non rifponde , i l bi l í , ad ogni 
t̂anza dcli' attorc, fara prefo pro conftjfo, 

^^ando perb non venga addotta daí reo 
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una caufa legittima di non eííer comparío ¡n 
quel giorno, che per ordinario la Corte con
cede. In difetto di tal caufa moftrata , adogni 
i í k n z a , i l contenuto del bilí dell'attore vie
ne decretato come fefoffe flato confejfato dalla, 
rifpoíla del reo: o puré dopo una quarta rif-
poila iníufficiente fatta al bi l í , ovveroquan-
do non fí abbia foddisfatto alia materia di 
fatto , fara prefo pro confeffo < 

PPvOCONSOLE PROCÓNSUL, era un Ma-
giñrato Romano , fpedito a governare una 
Provincia con autorita confolare. Vedi CON
SOLÉ , e PROVINCIA < 

I PROCONSOLI erano eflratti dal corpa 
del Senato; e per ordinario, quando fpirava 
Tannodel confolato di alcuno, era egli man
dato Prcconfole^ in qualche Provincia. 

I Proconfoli aveano gl' ifteffi onori &c. 
che i confoli; a riferva che aveano folamen-
te dinanzi a loro fe i l i t t o r i , e fafci . Vedi 
FASCI . 

I F r o c m f o l í ordinariamente non udivano 
né terminavano proceíli in perfona, ma fa-
ceafi queíto uffizio da i loro aífeíTori, od al-
tri giudici , íhbiliti o delegaíi da loro . _ 

Siccome \ Proconfoli aveano la direzione 
della giuftizia, della guerra, e delle rendi
r é : cosí aveano varj luogotenenti di t í n t a l a 
capacita, che fi nominavano Lega t i , ed era
no comunemente nominati dal Senato. Ve
di LEGATUS* 

La funzione Proconfoíare duravá folaraen-
te un armo: le fpefe del lor viaggio avanti 
e indietro erano págate dal pubbiico, e íi 
chiamavano Vidtímm. Vedi VIATICUM. 

Dopo la divifione dclle provincic tra Au-
gufío ed il popólo , quelli che prefiedevana* 
alie provincie del popólo erano chiamati fpe-
cialraente "Proconfoli i 

Proconfele ne i noílri antichi libri íegali íi 
ufa talvolta per un jujhce in eyre o fia ju-
fiiee errante. Vedi JUSTICE < 

P R O C R E A Z I O N E ¡Procreatio, l'azioncdi 
generare figliuolí. Vedi GENERAZIONE. 

PROCURA ( proxy ) tra i giurifconfulti, 
dinota parímente una commiífione data ad 
un Procurafore ( proftor) da un cliente, per 
t r a í í a re , o rnaneggiare una Caufa, in luego 
fuo. Vedi PROCTOR. 

PROCURA ( l e t t e fo f attorney ) una fcrit
tura, che auforizza un Procuratore (an at
torney) a fare degli atti legali in vece d] un 
aitro. v. g. a fequeürare delle terre, a nce-

A a a a 2 ver 
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ver debití , a citar in giudízlo una terza 
perfona, &c. 

PROCURA (warrant oí At torney) é quel-
l a , in vigor della quale uno deftina un altro 
per far qualche cofa in no me fu o , ed a c l i 
ra la fuá azione . Vedi PROCURATORE (at
torney) . 

Pare che tal procura fia differente da una 
lettera di procura (letter of attorney), la 
quale paífa íigiüata e firmata daquello, che 
la fa , dinanzi a teftimonj degni di fede : la 
do ve la procura (warrant of attorney) in 
alcune azloni reali perfonali, e mi í l e , indi-
fpenfabilmente íi fa col mezzo de' procura-
tori ( attornics ) , del!' attore , o del reo. 

Benché una tal procura , accib vaglia a 
permettere una comune ricupera dal tenante 
o dalla perfona ciíata in giudizio, dev'effe-
re riconofciuta dinanzi a quelle perfone, che 
hanno la commiffione di cib fare. 

Nella Corte of common-pleas v 'é un clerk. 
of the warrants che re güira tuí te le procure 
( warrants of attorney ) che appartengono 
tanto al!5 attore che al reo. Vedi CLERK . 

PROCURA (procuracy) é un atto, ovvero 
un iftrumento , in vigor del quale uno ha 
l 'autorita di trattare, terminare, ricevere 
& c . a nome d' un altro , come fe egli fteíFo 
foffe anualmente preferí te . Vedi PROCUR A-
TO RE . 

Quando uno t ra tía per un altro, la prt^ 
ma cofa é , d'efaminare la fuá procura. 

Tale procura ufaíi poco in quefto fenfo, 
eccetíuatone ilcafo d'una perfona, che rac-
eoglie i frutti d'un benefizio per un altro . 

PROCURA , nella Legge canónica , fi ufa 
per i l pafto o trattamento che íi da va an-
ticamente a i miniílri di Chkfa ( church-
officers), od ordinarj , che andavano a v i -
íitare le Chiefe, o i Monafterj, 6 fia che 
foffero Vefcovi, o Arcidiaconi, o Vifitato-
r i . Vedi VISITAZIONE. 

La Procura era dovuía ai Legati del Pa
pa, ed anche a i Papi fleffi, quando anda-
vano in Francia 5 e le fpefe erano coraprefe 
nelle bolle allora permeffe. 

Ma dopo che fu ron o fatte varié lamen-
tazioni al Papa interno alie fpefe g ra vi f i l 
me delle procure de' Vefcovi, ed Arcidia
coni , furono proibite da diverfi Concilj , e 
Bolle. 

La Bolla di Clemente I V . mentovata nel 
raonafiieon 3 é moho chiara : dove codeflo 
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Papa dice, ch5 é ñata fatta unaqnerda efe 
l'Arcid iacono di Richmond , vifitando la Din-
cefi, viaggiavacon cento e tre cavalli, veti--
ti cani, e tre falconi; e in tal guifa aveva 
aggravato un Convento con quel vaílo equi.. 
paggio, che fu cagione, che i Monacl han-
no fpefo in un' ora quello, che gli avrebbe 
per lungo tempo mantenuti. 

PROCURA ora fi ufa per una fomma di 
foldo pagaío annualmente da i Parrochi al 
Vefcovo, o all' Arcidiacono in vece di quel 
trattamento, per fupplire alia fpefa della lo
ro vifita . Vedi VISITAZIONE. 

PROCUR A T O R E é" uno che ha un inca-
rico od uffizio a lui commeífo di agiré per 
contó di un altro . Vedi PROCURA. 

Cosí i deputati (proxies) de i Lordi o Si-
gnori nel parlamento, ne' noílri libri di leg
ge , fi chiamano Procuratori. Vedi PROCU
RATO RE ( proxy ) . 

Si ufa puré codefla parola per fignificare 
un vicario, o luogotenente . — Cosí in Pie-
tío Blefenfe leggiamo di un Prccurator regnl, 

Quelli che trattano caufe nella Corte no 
mi nata DoÜor commons nominanfi puré Prc-
ciratcY! , o ProHori . Vedi PROCURATORE 
( proÜor ) . 

Qualche volta i Vefcovi dicon'fi Pro^r^* 
tores Ecclefiarum , ed i rapprefentanti ¡mandatl 
dal Clero alia convocazione fono ch i ama ti 
Procuratores Cleri . Vedi CONVOCAZIONE, 

' t a l é i l Procurator genérale del Re, i l 
qual é lo íleífo che Procurator defaris nelF 
Imperio Romano. Vedi PROCURATORE. 

A lui giungono si i ord ini di far paten* 
t i , perdón i &c. 

Egli é alia teíla del raaneggio di tutti 1* 
legali intereíTi della Corona 3 o fia nelle co-
fe criminali , o altrimentij ed in fpezie nê -
le materie di tradimento, fedizione &c. In 
tuíte le Corti egli tratta la fuá lite den
tro la barra (bar)", ma quando é un con-
figliere di í la to, non pub litigare in qualfi-
fia Corte, fuorché degli affari del Re, ien-
za otíenere un figillo privato a queíl' eíFetto^ 

PROCURATORE particolare é quegli ch e 
impiegato in una o piü caufe fpecificate par-
ticolarmente. 

I Procuratori fi dillinguono parimente n-
fpetto alie Corti , in Attorneys at large , 

Attorneys fpedal, appartenendo a quefia 5 
o a quella Corte únicamente. 

PROCURATORE della corte del Vucato & 
La»' 
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íancaflcr ( attorney of the dútchy ccurt cf Lan-
íafte?) 5 dtturnatus curia ducatus Lancajiria , 
¿ i l feeondo uffiziale in queila corte, e vi é 
n]e{lo, per la fuá perizia nella legge, come 
affeíTore del eancdliere della Corte . Vedi 
CORTE ? DUCATO , ed ASSESSORE . Vedi 
ancora CANCELLÍERE. 

PROCURATORE ( Pro6lor) Procurator , é 
quegU che ha commiffione di agiré come de
légalo , per contó di un' altro . Vedi PROCÜ-
•R ATORE . 

Procuratore (prof lor ) ' nella legge civi le , 
¿un uffiziale defíinato a comparire nella Cor
te, ecl a maneggiare le caufe di quelli , che 
f¡ íerviranno della fuá procura. Vedi LESGE 
CIVILE . 

Aníicamente ognuno era obbligato di com
parire in pe río na; e fe accadeva che F aña-
re foífe moito procraflinato , era allora per-
meflb di creare un Procuratore nella fuá 
eaufa. 

Ma qúeño fu un favore coiiceflo foíamen-
te per un certo tempo , íino ve río la meta 
del Secólo décimo feüo , nel qual tempo fi 
decreto che ogn' iílrumento di procura valer 
doveffe fino ch-e foífe rivocato. 

PROCURATOR 1 de' comuni (proBors cf thi 
eommons} fono perfone erudite nelle Icggi ci-
vil i , e criminali 5 che prefentano le loro pro
cure (proxieí) , e s intereífano per f l o r o 
clienti, ad eftrarre atti e feriíture , a pro-
durre teftimonj , a preparar ragioni per le 
feníenze, e ad informare gli Avvocati delle 
Scritture. Vedi COLLEGIO . 

Sonó effi trenta quattro di numero ; ven-
gono ammeíTi in vigore d' un fiat dell' Arci-
vefcovo \ e portano una toga ñera , ed una 
fpezie di capuccio foderato d' una peliiecia 
blanca. 

PROCURATOR 1 del Clero 3. fono certi de-
putati , o rapprefentanti fcelti del Clero d' 
ogn i Diocefi, due per cadaona 5 e dalle Chie-
fe Cattedrale e Collegiata uno per ciafchedu-
«a; per adenaríi nella camera baffa di con-
^ocazione . Vedi CONVOCAZIONE . 

PROCURATORI nelT univerfita ( proflors 
ln tbeuniverfity ) fono due uffiziali fcelti tra 
8̂  ñudenti, per vedere i buoni ordini , ed 
«fercizj che vi- fi fanno giornalmente . Vedi 
UNIVERSITV . 

PROCURATORE {Proxy) Procurator é un 
"ePutato, ovvero una pe río na che uffizia in 
?ece di un aitro. Vedi PROCURATORK . 

S57 
I Principi comunemente fi maritano per 

mezzo di Procuratori, o rapprefentanti. 
P R O D I T T A T O R E tra i Romani era un 

Magiílrato , che avea la facolta, e facca P uí-
fizio di un dit taíore. Vedi DITTATORE. 

I Romani tavolta creavano un proditta-
ío rc , nel cafo di non poter aver un dittato
re . Fabio Maííimo fu prodittatore. 

P R O D O T T O nel!' aritmética e geome
tría , é i l faflum di due numeri ; o fía la 
quantita che nafce, o che rifulta dalla mol-
tiplicazione di due o piu numeri , linee &c. 
i ' una per Faltra. Vedi FACTUM . 

Cosí fe fi moltiplica ó per 8, i i prodoí-
to é 48. Vedi MOLTIPLICAZIONE . 

Nelle linee fempre ( e tavolta ne numeri) 
diceíi i l rettangolo di due linee moltiplicatc 
F una per Pal tra. Vedi RETTANGOLO . 

PRODROMO irpoSpop®- ktteralraente .di
nota un precurfore , un furiero . Quindr Pro-
drama Í morbus tra i Medici , ufa (i p:r una 
malartia che precorre o precede una mag* 
g'ore- _ . 

Cosí una íircttezza del petto é un Prodro* 
nio d' una con funzione &c. una veríigine é 
ta lora un pródromo d' una apoplefsía. Vedi 
PHTYSIS , APOPLESSIA , Vertigine &c. 

PRODURRE , in geometría ,:dinota i l con* 
tinuare una linea re t ía , o prolungarla ulte
riormente, fino che abbia una lunghezza af-
fegnata. Vedi LINEA. 

P R O D ü Z T O N E neirAnatomia é una con» 
tinuazione, o procedo. Vedi PROCESSO . , 

PROEDRUS irpoi^p'^ , nel!' antichita. 
Vedi EPISTATES . 

PROEMIO e un termine che ufavafi an~ 
ticamente in vece di prefazione. Vedi PRE-
FAZIONE 
_ PROEMPTOSIS , nel!' Allronomia , é 

ció che fa a'pparire i l novilunio un giorno 
piu tardi , per mezzo dell1 equazióne limare , 
di quello che farebbefi fenza tal equazióne. 
Vedi LUNA, ed EQUAZIÓNE. 

PROFANA Z I O N E , in materia di religio-
ne, fi é i i farc qualche cofa fenza rifpetto 
alie colé San te , o Sacre . Vedi PROFANO. 

PROFANO é un termine ufato in oppofi-
zione alie voci Santo ¿Sacro. Vedi SACRO &c. 

Eecettuate leGhiefe, ed i Cími ter j , ogni 
altro luogo fi reputa profano . — Per la Leg
ge canónica un cálice facro , o coppa facra 
di viene profana y col darle un colpo coi mar
t i l l o . 

PRO-
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PROFANO fí applica parimente in genéra

le a tutee le perfone , che non hanno i i 
carattere facro, ed a tutte le cofe , che non 
appartengono al fervigio di religione. 

I n tal fenfo Senofonte, Séneca &c. fono 
Autor i profaní. 

I Sacerdoti Paga ni Pontcfici &c. paíTano 
puré per profani tra di no i . 

P R O F E S S Í O N E , in un fenfo monaü ico , 
h T entrare in un ordine religiofo j ovvero 
é un'al ione, in vigor delia quale una per-
fe na fi oíFerifce a Dio con un voto di of-
íervare tre cofe \ cioé obbedienza , caftita , 
e poverta, e promette di mantenerle invio-
labilmente. Vedi VOTO , ORDINE &C. 

CÍO chiamaíi SanBa religionis profejjlo, e 
la perfona fi chiama religiofo , o religiofa 
profeffa. Vedi RELIGIOSO. 

Non vi en ammeífo aicuno per far pro-
feííione, fe non fe dopo qn anno di prova. 
Vedi PROBAZIONE. NOVIZIATO. 

PROFESSIO viduitatis , Vedi V i D u i -
T A X I S . 

PROFESSO Monaco, o Monaca, é que-
gi i , che avendo fatto i l Voto é ammeífo 
in un ordine religiofo ... Vedi V O T O 
MONACO y e RELIGIOSO. 

I n tal fenfo codefta parola ufaíi in oppo-
fizione al Novizio. Vedi NOVIZIO , e PRO* 
B AZIONE , 

PROFESSORE nelle univerfítadi é una 
perfona che infegna, o legge pubbiieamenre 
quakhe arte , o feienza in una cattetka ha
bilita per tal efFetto . Vedi CATTEDRA.. 

I PROFESSORI neü'altre univerfita infe
gna no l ' a r t i , ed hanno le fue tla-fifi; d' al-
ü e v i ; neile noftre univerfítadi fanno le pub-
bliche lezieni ne' giorni cur ia l i . Vedi TER
MINE o 

Noi abbiamo un gran numero di Profef-
Jori , alcuni denotninati dalT arti che pro-
feííano, come profeíTore cafifla , á'x lineua 
JLbratca , di Fifica , di Teología & C . A l t r i 
denominatr da quelii che fono ílati i fon-
datori della profeirione, od hanno afiegna-
ta un'entrataj o rendita peí manícnimento 
del profeífore \ ficcome i Profejfori Szvilianí 
d5" Aílronomia e Geometría y i l Profeffore 
Lucafiano di Matemática , i i ProfeíTore Mar-
gnret di Teología &c. 

PROFESSORE Regio. Vedi 1' Articolo RE-
GIUS . 

PROFETA * j frpoipiiTvs , é una perfona t i l 
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infpirata da Dio nella cognizione degii evcn, 
t i futur i ; e deíiinata a dichiarare le fue legl 
g i , la fuá volonta&c. al Mondo . Vedi PRO-̂  
FEZIA C DlVINAZIONE , 

* La parola é derivata dal Greco f¿L 
e quTos de t ío ; da ^nybt^ dico j don» 
de anche i latini derivano i l loro/a. 
tus detto * 

Tra i libri canonici v i fono quelli de \ 
fedici Profett \ quattro de' quali fono deno-
minati Profeti maggiori ¿ cioé Ifaiah, Jere-
miah , Ezekiel, e Daniel, cosí chiamati 
per la lunghezza , o eftenfione de i loro 
feri t t i , cli'eccedevano quelli degü altri , cioé 
Hofea, Joel 5 Amos, Obadiah, Joñas, Mi
cha , Nahum , Habakkuk, Haggat, Zecha-
riah , e Malachi ; i quali fono chiamati 
Profeti ni i ñor i per la brevita de' loro feritti , 

Gli Ebrei riconofeono folo tre Profeti 
raaggiori j efeludono Daniello e pretendeno 
che non fe gli convenga i i rango tra i Pro
feti p i ü , che a Davide, non perché sí Puno 
che 1' altro non abbiano predette moke co
fe importantij raa perché la loro rtianier,? 
di vívere era difrerente da quelia degli al
t r i Profeti, efitndo David un Re, e Daniel 
un Nobile . Nella Chiefa greca i Profeti mi-
nori fono poüi in ordine avanti i maggio-
r í ; forfe perché molti de' minori Profeti fo
no piu antichi de' Profeti maggiori. 

Tra i Greci parimente ^ Daniel é pofíc 
nel rango de' Profeti minori , —• Nel Capi-
tolo 48 del!7 EceleíiaíUco , Ifaiah particolar-
mente fi chiama i l gran Profeta \ si m Xtf 
guardo alie gran cofe, ch'egli ha predetter 
come alia forma magnifica , con cu i le pre* 
diceva^ 

Spinofa dice che diverfi Profeti profcm; 
zavano fecondo i loro rifpettivi uraori 5 v.-
gr. Jeremiah melancolice ., ed afñitío dalle 
miferie deilavita non profetizzava fe non fe 
difgrazie. Si veggaoo le confutazioni. 

Dacier oíferva, che tra gli antichi fi 
i i nome di Poeta talvolta a i Profeti; co
me a!tre volte 11 nome di Profeta a i Poe-
t i , Vedi POETA . 

PROFETICO T i p o . Vedi TIPO. -
PROFEZIA t&pütá* í una pxedizione' 

fatta per ínfpirazione divina. Vedi PROFE
TA ed INSPIRAZIONE. 

Un Autorc de' nollri tempi oflerva che 
i Criíííani ha^no cib di eomune co' Gen-

, che ilabilifeeno sgualmente la loro Re-
ijgiy- ' 
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jj jone su la Profczia, e divlnadonc. Vedi 
pjVlNAzroNE, cd AUGURIO. Ma 1c Profe-
jie de' Gentili fono favole. 

EgÜ agS*unSe i la divinazlonc era un ar
te infegnata da i Remaní nelle Scuole, o forte 
la difcipljna; come facevano gli Ebrei profetiz-
íando nelie Scuole , e ne' colkgj de5 Profeti. 

I,-, codefte Scuole, ficcome cíícrva i'eru-
¿ito Dodwel!, iCandidati nella Profezia im-
caravano le rególe della divinazioue pratica-
ta da i Gentili ; i quali poífedevano Parte 
HIOIP prinna di loro . Si aggiunge , che i l 
¿ocio della Profezia non era una cofa acci-
íienfale, ma una materia coílante di fatto; 
c taltfti penfa , ch' eglino abbiano feoperto 
jo ílabiümento o' un ordine di Profeti' nei te-
fiamento vecchio análogo ai Teologi Pagani. 

Egli é certo, pxr raolti paíFi della Scrittu-
ra, che v'era un gran numero di Proftti tra 
qbelli j che non folo impiegavano i l loro ta
lento nelle materie di governo, e di reiigio-
ne, maeriandio nella feoperta de' beni per-
dut i , e nel diré ravventure. 

Una delle raaírime difficoltadi nel Criftia-
«eíano concerne V adempimento delle Profe-
7Íe della Scrittura : ne'Profeti del teftaraen-
ÍO vecchio v i fono frequenti predizioni del 
Meííia ; cib che gli Scrittori del teftamento 
nuovo frequentemente rimproverano agü 
EBrei , ed ai Gentili , come cfFettuato in 
Gesíi Crifto : e su tale principio provano la 
ve rita della fuá miííione : ma codeíli tefti del 
teftamento vecchio cosí citati nel teftamen
to nuovo , non fi trovano talvolta nel vec
chio; ed altrevolte non fi trovano citati nel 
nuovo nel fenfo letterale ed ovvio , che pa
re ch' abbiano nel vecchio; onde molti de' 
commentatori Crif t iani , Teologi, e í r i t i c i , 
antichi e moderni giudicano che debbafi ap-
plicarli in un fenfo fecondario , t ip ico , alle-
gorico, o millico . Vedi A L L E G O R I C O 
ADEMPIMENTO, &c. 

COSÍ e. g. S. Mattco dopo un racconto delia 
concezione della Vergine , c della nafeita di 
Gtsü, dice: " Tutto quefto accib fi poteííc 
M adempire quanto fu predetto dal Profeta 
"¿leendo : Ecce virgo concipiet, & pariet fi-
)) ¡itt-tu , & vocabitur nomert ejus Enrmanuel. 

le parole, come fono in Ifaia, don* 
°e %ponfí che fieno prefe , nel loro ícn-
0 0vvio e letterale fi riferifeono ad una gio-

^'^e donna che fta\?a per partorire un figlio 
n£ rfmpi d'Acha?^ come appare dal cohte-
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vio, e come viene confcííaio da Grotius , 
Huetius, Caftalio , Gurcellseus, Epifcopius, 
Hammond, Simoa, le Clero, Lamy &c . 

Quefta Profezia allora non eífendofi adem-
pita inGes í i , nel fenfo primario, ovvio , o 
letterale delle parole, fi fuppone che, come 
Paltre Profezie citare dagli Appoftoli, fi do-
veífe adempire in un fenfo fecondario, típi
co od allegorico ; cioé quefta Profezia che 
prima fu aderapita letteralmcnte per la ra
icita d1 un figlio del Profeta al tempo di Achaz, 
fi verificb di nuovo per ja hafeita di Gesii, 
come un evento della fteífa fpezie, e doveva 
cífere fígnifieato o dal Profeta, o da Dio che 
dirigeva i l difeorfo del Profeta . 

Grotius oííerva eífervi quefto cafo nella 
maggior parte, fe non in tutte le Profezie e 
citazioni allégate dal vecchio nel nuovo te-
ftamento; e Dodwell , infierne col Cavaüer 
Giovanni Mars'nam , riferifee anche Ja pik 
famofa Profezia in Danielio intorno alie fet-
tanta fettimane al tempo d'Antiochus Epi-
phanes; moftrando che l'efpreíTioni prefe di 
Vk daCrifto, ed1 avánzate da eífo lui per pre<-
dire la diftruzione di Jerufalem per i Roma-
n i , riguardano cedefta diftruzione folamente 
in un fenfo fecondario. 

E pariraente la famofa Profezia nel Penta
teuco , u Prophetam tibí ftcut me fufeitabit 
„ Dominuí Deus tuus ,ipfum audies che vie
ne riferita da S. Luca come fe foífe ftatadet-
ta da Gesíi Crifto , vien interpretata da Si-
raone, daGrotio, da Stillingfleet, che fígní-
fichi nel fuo fenfo immediato una promeífa 
¿ ' una fucceífione di Profeti. Sentono in op-
poíito i piu dotti Criftiani. 

Per opinione di alcuni, gli Appoftoli appli-
cavano le Profezie che citavanodal teftamen
to vecchio, in un fenfo tipico; ma sfortu-
natamente fí fono perdure le rególe con cui 
le citavano . ' I I Dr. Stanhop compiange la 
perdita dell'Ebraiche tradizioni, o rególe per 
interpretar la fcrittura, ricevute tra i Rabi-
n i , e feguitate dagli Appoftoli. Ma Suren-
hufio profeíforedelle lettere Ebraiche in Ara-
fterdam penfa di aver riparata tal perdita dal 
Talmud Ebraico , e dagli antichi coramen-
tarj Ebraici ; epercib ha pubblicateal Mcfn-
do le rególe, con cui gli Appoftoli citavano 
i l teftamento vecchio. 

Ma la verita é , che tali rególe fono trop-
pa precarie, ftiracchiate , e non naturali, $ t i 
ñcouiftarfi gran crédito. Vedi CITAZIONE. 

M . W h i -
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M . Whiflon comían na ogni fpiegazione 
allegorica delle Profezie del teílamento vec-
chio cítate nel nuovo, come debole, eníu-
fiaftica &c. Ed aggiunge , che fe íi conce
de , che tutte le Profezie abbiano un dop-
pio fenfo, e non vi fia altro método di mo-
flrare i l loro adempimento, fe non fe colf 
applicarle fecondariamente , e tipicamente 
al no Uro Signore, dopo di eíTere ftate nel-
ía lor primaria intenxione gia da lungo tem
pe adempite nc' tempi del teílamento vec
en io , noi perdiamo tut t i i reaü vantaggj 
delle Profezie antiche , qnanto alie prove 
del Criitianefimo . 

Egli per tanto, in oppoímone a cib erige 
un nuovo (chema : concede, che prendendo 
per vero e genuino i l teÜo prefente del te-
ííamento vecchio, é impoffibile di fpiegare 
le ciíazioni degli Appoftoli delle Profezie del 
teílamento vecchio, con verun altro fonda-
mentó che colT allcgorico ; e percio, per 
feiogliere la difficolta, egli é coÜretto a r i -
correre ad una fuppofizione contraria al feo-
ib di tutti gli Scrittori Criíliani che i ' han-
no preceduto ; cioé che i l teño del teíla
mento vecchio é (lato molió guaílo e cor-
rotto dagli Ebrci dopo i l tempo degli Ap-
poíloli. Vedi TESTO. 

La fuá Ipotefi é , che gli Appoñoli rica
va íícr o le loro citazioni del teílamento vec
chio legittimamen.te , e finceramente dalla 
verfione de i fetíanta, la quale in quel tem
po era in ufo di t u t t i , ed efattamente coin-
cideva colT origínale Ebrco; e che, íiccome 
cíñ facevano efaíte ciíazioni, cosí argu i va
no giuítamcnte e lógicamente dal fenfo ov-
vio e letterale delle dette citazioni, come 
allora fíavano nel teílamento vecchio: ma 
che dopo que' tempi gli efemplari Ebrei e 
de i fettanta del teílamento vecchio fono íla-
t i tanto corrotti , e v i fono ílati introdotíi 
tanti diíordini e confufioni , che .hanno da
to motivo a molte notabili differenze, ed 
incongruenze tra i l nuovo , ed i l vecchio 
teílamento in riguardo alie parole , ed al 
fenfo di coteíle citazioni . Vedi SETTAN-
TA , &c. 

Quanto alia maniera, con cui fu ron o in-
trodotte coteíle corruzioni , dic' egli, che 
gli Ebrei nel fecondo Secólo guaüarono , 
«d alterarono grandemente si l'Ebraico che 
ü fettanta , fpezialmente nelle Profezie cí
tate dagli Appoííoli , per far comparire i n -

conciudente i l loro ragionamento ; -che n 1 
Secólo terzo hanno pollo nelle mani d'O 
rigene uno di coteíli efemplari corrotti dei 
fettanta , i l quale prefo da Origene per vero e 
genuino, fu inferí to da eílo luí nel fu o He-
xapla, e cosí fu introdotto nella Chieía UQ 
corrotto efemplare dei-fettanta; e che nd 
fine del quarto Secólo , gli Ebrei hanno 
meíío nelle mani de' Cri í l iani , che fin al
lora erano ílati quafi univerfalmente igno-
ranti nella lingua Ebrea, un eiemplare cor
rotto delT Ebraico teílamento vecchio. 

La di fe re panza poi tra i l teílamento vec
chio ed i l nuovo in riguardo alie dette ci
tazioni, egli pretende che non abbia 4uogo 
nel teño genuino del teílamento vecchio 
(ora non efiílente in verun luogo ) ma fol 
tanto nel teílo prefente corrotto del teíla
mento vecchio, e nuovo. E perb per giu, 
ílificare i detti degli Appoííoli , ei propone 
di reftaurare i l teño del teílamento vecchio, 
come ílava avanti il tempo d'Origene , e 
rimetterlo nello ílato , in cui era nel tem
po degli Appoftoli: dal qual teílo in tal gui-
fa reftituito, egli dice che fenza dubbio ü 
ved ra , che gli Appoííoli cita vano efatta
mente, ed arguivano giuílamente e lógica
mente dal teílamento vecchio,. 

Ma coteílo fchema di adempire le Pro
fezie é faggetto a difficolta almeno cosi gran
el i , cuanto lo fchema allegorico. I I íuo fon-
damento é incredibile, e cib che vi é co-
ílruito fopra , dal principio fino al fine, c 
precario.. I n fatti non é concepibile che i l 
teílamento vecchio dovefs' eíTere cosí cor
rotto : e cib ancora pub renderfi manifeílo, 
poiché l'Ebraico ed i fettanta erano difere-
panti nel tempo degli Appoftoli. A ggi úngete 
a c ib , che i l modo, con cui egli propone 
di rimettere i l teílo vero, non corrifponde-
ra mai ad un tal fine : né egli íleffo con 
tutt i i mezzi, de' quali era in poíleffo, c 
ílato capace di ' refiaurare una citazione Pro-
fe tica in guifa tale, che paja appücato let-
teralmente quello , che prima í tra brava di 
tíferlo allegoricamente . Vedi PENTATEU. 
co &c. Cosí Whií lon , come Grozio , e k 
loro feguaci, fono ílati fortemente confutati > 

PROFFERTA * , in legge, é i l tempo 
aífegnato peí conti de1 Sheriffi ed altri ufíi-
ziali da eíTere prodotti all' Exchequer; lo che 
dev'eíTere due volte l'anno fecondo lo Stat, 
•) i . Henr. 3. Vedi SHEÍ?.ÍFF ed EXCHI:QUER ' 
3 * La 
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* La parola e formata dal Trancefc pro-

ferer produrre. 
PROFFERTA ufafi altresi per un'offcrta , o 

tentativo di procederé in un'azione , e tal 
profferta íí fa dalla perfona che n ha inte-

?t I I termine cktto della Trinitk comin-
ciera i l Lunedl íeguentc alia Domenica 

^ della T r i n i t a , in qualunque tempo venga 
^ a cafcare , per V offervazione degli cf-
" ¡oini-, profFerte, r i t o r n i , ed altre cirimo-
" nJe, che per ioavanti fi ufavano. „ Stat. 
mn. 32- Hen- 9-

PROFFILO, nel!'Archittetura, é la fígu
ra, o la pianta d'un edifixio, fortificazione , 
o cofa fimile , in cui fosio eípreíTe le varié 
altezze, larghezze, e groííezze , cosí che 
pare che l ' eáifizio fia tagliato giu perpendi-
colarmente dál tetto fino ai fondamento. 

Quindi i l PROFFILO fi chiama eziandio fe-
zione, talvolta jez'wne Ortográfica \ e da V i -
truvio ancora feiagrafia. Vedi SEZIONE, ed 
ORTOGRAFÍA . 

PROFFILO in coteño fenfo íignifica lo rtef-
•fo ch' elevazione; ed é oppoQo al piano , o 
•sil''Icnografía. Vedi PÍANO ed ICNOGRAFÍA. 

PROFFILO fi ufa altresi per dinotare i l con
torno o circonferenza d'una figura, edifizio, 
Riembro d'Archittetura, e fimile; come d' 
una bafe, d 'una cornice, &c. 

Quindi ridurre in Proffilo fi ufa alcune vol-
te in vece di difegnare, o deferivere quel tal 
membro colla riga, col compaífo &c. 

PROFFILO nella Scultura, ePi t tura. Una 
tefta , un r i t ra t to&c. dicefi eííere in proffilo, 
quando fia rapprefentato obbliquamente , o 
sn flanco . Siccome, quando in un ritratío 
vi é folamente una parte della faccia, un oc-
chio, una guancia, e mente dell' altra. — 
Quafi in time le medaglie , le faccie fo
no rapprefentate in Proffilo . Vedi MEDA-
GLIA . 

P R O F I C I S C E N D U M . Capias conduBot 
«d proficifeendum. Vedi CAPIAS. 

P R O F I L A T T I C A 'n-po^vhaxTuu , quella 
parte della Medicina, che dirige a preferv'a-

e prevenire le malattie. Vedi MEDICI-
PRESERVATIVO, &c. 

^ O F L U V I O in Medicina, fi éogni for-
^ ^ i fluíTo, od evacuazione liquida. Vedi 
Husso. Quindi 

PKOFLUVIUM ventrisi flufíb di ventre, 
Q'nota una diarrea. Vedi DIARREA. 

Tom, V I . 
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P R O F O N D I T A ' , ( dcpht) in Geome

tría &c. Vedi ALTITUDINE, &C. 
Gl'Inglefi chiaraano depth of a fquadron, 

or battalicn la profonditk d'uno fquadrone, 
o d'un battaglione , o fia i l numero degli 
nomini in una fila j i l qual numero in mío 
fquadrone é di tre, e in un battaglione ge
neralmente é di fei. Vedi S Q.U A D R O N E , 
FILA &c . 

Si dice, the battalion usas drawn up ftx deep ; 
the enemies horfe were drawn up five deep : 
cioé i l battaglione era fchierato di fei in fi
la ; la Cavalleria nemica era fehierata di d u 
que in fila . 

PROFONDO profundus nell' Anatomía é 
un mufeolo detto anche perferans. Vedi PER-
FORANS. 

PROFUMO , un odor grato artifiziale , 
che colpiíce i l fenfo, o 1'órgano delFodora-
t o . Vedi ODORE . 

Generalmente i profumi fono fat t i , o com-
pofti di mufehio, ambracane, zibetto , rofe, 
e legni di Cedro, fiori d' arancio , gelfomi-
n i , giunchiglie, tuberofe, ed'altri fiori odo-
riíeri . 

V entra puré lo florace , i 'incenfo, i l bel-
givino, i garofani, i l mace, ed altre fimiíi 
droghe comunemente chiamate aromati. Ve
di AROMÁTICO. — Alcuni profumi fono a!-
tresi compoíli d'erbe o foglie aromatiche, 
come nardo, majorana, faivia, t imo , ifo-
po &c. 

I P R O F U M I anticamentc molto fi ufava
no; particolarmente quelli , in cui entra i l 
mufehio, Tambracane , ed i l zibetto ; ora 
univerfalmente fono in difufo , dopo che le 
perfone fono diveníate fenfibili del male, 

- che fanno al capo . — In Ifpagna, ed i t i 
Italia effi fono ancora alia moda . 

PROFUMI , fuffitus, nella Farmacia &c . 
fono medicine topiche od efterne , comporte 
di certe polveri, e gomme , le quali edén-
do mefcolate infieme, e gettate fopra i l car-
bone accefo , producono un vapore, o fumo 
falutare in parecchie malattie . Vedi S u F-
F I T U S . 

Gli affetti della roatrice fi curano col pro-
fumo, o fumo delle piume di pernice, eno
jo vecchio &c. i l mercurio bruciato talvolta 
fi applica per via di profumo, chiamato fu
mo di cinabro. 

V i fonodei profumi fecchi in trocifei, pi l 
lóle &c. fatti d 'ol íbano, maftice, aloe &e. ed 

B b b b alcu-
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alcuni ultn profumi umidi vífcofi di fogHi á' 
crb e &:c. 

P R O G R A M M A anticamente dinoíava 
una lettera fígillata col figillo del Re. Vedi 
SIGILLO . 

PROGRAMM A é parimente un termine del 
collegio, che fignifica uno fcritto^, o ayver-
timenío che fi da in mano , o íi premette 
ad un'orazione, o altra ceriraonia del colle
gio, e che contiene Targomento, o cib ch' 
I necefíarip per intenderlo . — Si mandano 
dei programm i per invitare i l popólo ad e (Te
re preíeoti alie declamazioni, ali'opere dram-
niatiche &c. 

PROGRESSIONE , prcgrejfio, é unavan-
zamento con, ordine, o fia andar avanti nel
la medefima maniera, cammino, tenore&c. 

PROGRESSIONE, nelle Matematiche, é o 
Aritmetica , o Geométrica. 

PROGRESSIONE Aritmética é una ferie di 
quantita equidiíianti 1' una dall' altra ; cioé 
o crefeenti, o decrefeenti eolio fteflb corau-
ne intervallo, o differenza. Vedi SERÍES . 

Cosí 3 , 6 5 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 &c. formano ana 
Progrcjjlons Ari tmét ica ; irnperocchc ere icono 
o diíferifcono cgualmente del 3. Cosí puré 
2 5 , 20 , 15, 10, e 5, fono nella Progref-
fime Aritmética decrefeente per una comu-
ne differenza , 5 . 

I n ogni ProgreJJíonc Aritmética o erefecli
te , o decrefeente , la fomraa del primo ed 
ultimo termine é eguale alia fomma di ogni 
duetermini intermedj equidiñaníi dagü eítre-
m i ; come puré , fe i l numero dei terráini é 
íncguale , al doppio del termine medio,. <— 
Per efempío. 

3 , ó, 9 , 12, 15 , 18, 21 
12, 9 , 

Quindi i0 , troviamo la fomma d' ogni 
Trogrejjione Aritmética col moltiplicare la fom-
mz del primo ed ultimo termine per la m i 
ta del'numero dei termini , 

2o. Avendo per tanto i l primo termine, 
e data la differenza ed i l numero dei termi
n i ; fi ha la fomma ddia Progrejjlone molti-
plicando i l primo termine col numero dei 
te rmini , ed al prodotto aggiungendo il pro-
dotto, che nafce dalia differenza moltiplicata 
nella feraidifferenza del numero dei termini 
da! quadrato di quello íleífo numero. 

Cosí fuppofto i l primo termine 3 , i l nu-

pra-
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mero del termini 7 , e la differenza ^ i l 
dotto di 3 , e 7 = 21 eííendo SgoiUnt0 al 
prodotto 63 , della diílerenza 3 moltiplicata 
nella femidifferenza del numero dei termini 
7 , dal fu o quadrato 49 = 2 1 , dará 8̂  
ch' é la fomma della progreffione. 

3o. I I numero dei termini meno uno, re 
fi moltiplica per la differenza comune, e fe 
aggiunge i l primo termine al prodotto , ía 
fomraa é 1'ultimo termine. 

Cosí in una Prcgrejjlone di 52 figure, no
ve la differenza é 5, ed i l primo termine 
5; moltiplicandofi 51 per 3 , i l prodotto é 
153, cui aggiungendo 5 , la fomma 158 é 
1' ultimo termine ricercato. 

4o. Se la Progreffione comincia dal o , la 
fomma di tutt i 1 termini é eguale a mezzo 
i l prodotto dell' ultimo termine moltiplicato 
per i l numero dei termini . 

Donde ne fegue che la fomma d' una Pro
greffione , che principia dal o , é fuddupla del
la fomma di altreítanti termini , tut t i egua-
l i al maíl imo. 

5o. In una Progreffione Aritmética , come 
la differenza della fomma del primo ed ulti
mo termine dalla doppia fomma della Pro
greffione , fia alia differenza del primo-termi
ne dalT ul t imo; cosí lía la fomma del primo 
ed ultimo termine alia differenza della Pro
greffione . . 

PROGRESSIONE Geométrica é una ferie di 
quantita che crefeono, o diminuí feo no nel
la fleífa ragione , o proporzione ; o puré c 
una ferie di quantita , che fono continua
mente proporzionali. Vedi PROPORZIONE, 
e GEOMÉTRICO . 

Cosí I , 2 , 4 , S, 16, 3 2 , 64 , &c. for
mano una Progreffione Geométrica ; o puré 
729, 243 , 81 , 27, 9 , 3 , 1. 

i0 . l a ogni Progreffione Geométrica , il 
prodotto degli eftrcmi é eguale al prodotto 
dei due termini intermedj equidiíianti dagü 
eflremi, come puré al quadrato del termine 
medio , fe i l numero de' termini é difpari. —* 
Per efempio. 

, ó, 12 
12 

48 , 
6, 

96 

288, 288, 288. 
2o. Se la differenza del primo ed ultimo 

termine d'una Progreffione Geométrica divi-
defi per un numero minore del denominator 
della ragiene , cioé minore del quoziente d un 

_ termi-
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4errI1íne maggiore divifo per un minore ; i l 
' o2ieníe fara la ícmma di tut t i i tennini 

ccceítuaíone il maffimo : quindi coíl'aggiun-
oere i l termine maffimo , noi abbiamo la 
fomma di tutía la Progrejjjone. _ 

COSÍ, ia una Progrejjione di 5 termini , 
che príncipiano dal 3 , effendo i l denomi-
natore fimiimente 3 , i l maffimo termine 
fara 243-

Se poi la differenza del primo, ed u l t i -
n-¡o termine 240 fi divida per 2 , numero 
¡•¡¡'é minore del denominatore di 1 ; i l quo-
ziente 120 aggiunto al 243, dará 363, la 
fomma della Progrejfíone . 

Quindi 3o. I I primo o minimo termine 
d' una Progrejjione fía alia ícmma della Pro
grejfíone , come i l denominatore meno uno 
lia alia fuá poteíTa, fimiimente meno uno; 
i'eíponente della qual potefta é egualeal nu
mero dei termini . 

Cosí fupponendo il primo termine 1 , i l 
denominator 2 , ed i l numero dei termini 
8 ; la fomma fara 255. 

4o. Quindi puré la differenia tra 1' ul t i
mo termine, e la fomma, ña alia differen-
m tra i l primo termine, e la fomma, co
me íta 1' uoita al denominatore : e pero , 
fe lá differenza tra i l primo termine, e la 
fomma , fi divide per la differenza tra la 
fomma, e i ' ultimo termine , i i quozisníe 
e i l denominatore. 

uírco d i ProgreJJlons . Vedi 1' Articolo 
ARCO . 

P R O I B I Z I O N E * negli antlchi l ibr i di 
legge talvolta fi nomina defence. 

* C O S Í ¡n Rot. Parí . 21. E d v . I I I . C r k i 
andáe í ence was made throughout E n -

g land; cioe per tutta í1 Inghtlterr a fu 
fatto un proclama , ed una prúbi% ¡one. 
Salmones ponan tur in dejenfo . Stat, 
Wefl. 2. c. 47. Con queji1 &m f u proi-
bito, che fojfsro pre>fi dé1 fermoni, psf-
ce gia noto, in certi tempi. ü fu ra ríos 
defendit Rex Eduardus ne remanerent 
in Regno L L . Edu. Confeíí. Negli 
fiatuti di Odoardo I . n abbiamo uno 
imiíolato íiatuíum de defeoíione por-
tandi arma & c . ed e proibito (is de
fended) per legge di fequefirare fulla 
Jlrada maejlra. 

/^OIBÍZIONE del Sabbato ( Saturday-íbp ) 
Uno fpazio di tempo , in cui amicamente 

1100 era lecho di pigliare fermoni, ne lNord , 
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cioé dal Vefpero del Sabbato fino al levar 
del Solé del Lunedl. 

PROIBIZIONE , prohibitio de vafto direBa 
p a ñ i é un mandato giudiziale diretto a quel-
lo che tiene qualche poflclTione , in vigor 
del quale gli viene proibito di lafciare an
daré in rovina la térra ch5 e in controverfia, 
durante la l i t e . — Talvolta ancora coteíla 
proibizione vien indirizzata al Shcrifíb. 

PROIBIZIONE é altresl Fatto di proibirc 
qualche cofa. 

La Proibizione della legge é quella , che 
fa i l peccato : un teffatore frequentemente 
lafeia nel teílamcnto dellf; cofe con una Proi
bizione di non alienare. 

PROIBIZIONE , nclla legge comúne , d i -
nota uno feriíto emanato dalla cancellería, 
dal banco regio * o dalla Corle delle caufe 
comuni ( o f Common Pl-eas) per inibire a 
qualche altra Corte o Spiritualc , o Seco-
la re , di procederé in una caufa che cola 
pende, fuU'iníinuaziotie che non appartenga 
a coteíla Corte laeognizione di tal caufa. 

Ora comunemente fi prende per proibi
zione quel mandato , che milita per uno, 
che fa lite nella Corte CriíHana , per una caufa 
fpettante alia giurisdizions íeraporale , o alia 
cognizione che debbe fare la Corte Regia, 
in vigor del qual mandato tamo alia parte 
iníereffata, ed al fu o Avvocato, come alio 
fíeíío giudice, e all'attuario viene proibito 
di procederé ulteriormente in cotefta caufa» 
Vedi CORTE, LEGGE CIVILE, &c. 

P R O J E T T I L E , o PROJETTO nella Mee-
canica, é un corpo grave, i l quale5 effendo 
porto in un moto violento da un' cílerna for-
za irapredagü , vien porto in liberté dall'agen
te , che lo lafeia profe^uirc i l fuo corfo . Ve
di MOTO. 

T a l e v. g. una pietra fcagliata collama-
no, o collafromhbla, una freccia tirata colf 
arco , una palla d' ua Cannone &c. Vedi 
PROJEZIONE . 

L a caufa della cmtinuazione del moto de 
Projsttil i , o fia cib, che l i determina a per-
fe ve ra re nel moto , dopo che la prima ca-
gione certa d 'agiré , ha imbarazzati i Filo-
fofi . Vedi MOTO, e COMUNI CAZ JONE. 

I Peripatctici ricorrono all1 aria, la qual 
effendo violentemente agitata dal moto della 
caufa projettante v. g. della mano, e della 
frombola, ed effendo sforzata a feguitarc i l 
projettile, dopo averio meífo in liberta, lo 

B b b b 2 com-
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comprime, e fpigne avanti, per impediré i i 
vacuo. Vedi VACUO. 

I moderni per iípiegare i l moto dei pro-
jet t i l i ricorrono ad un principio aíTai piü ra-
gionevole e íacüe; effendo in fatti una con-
feguenza naturale d' una delle gran leggidel-
Ja natura ; cioé che tut t i i corpi , efl'en-
do indiíferenti al moto o aila quiete, man-
terranno neceOariamente lo í i a to , in cui fo
no poí l i , eccettone allora, quando fieno im-
pediti , e sforzati a cangiarlo per qualcbe 
nueva cagione. Vedi NATURA. 

COSÍ un projetto me fío in moto conrinue-
rebbe a muoverfi eternamente nella fteffa ret-
ta linea, e colla medefima velocita, fe non 
incontrafle la reíiftenza del mezzo ( médium) , 
e non avefle ale una forza di gravita, che lo 
íiornaffe. 

La dot trina del moto dei pro je t t i l i é i l 
Jondamento di tutta 1'arte de' cannonieri . 
Vedi ARTE DEL CANNONÍERE . 

Leggi del moto dei PROJETTILI . •— i . Se 
wn corpo grave é projettato- perpendicolar-
mente , egli con ti nuera ad a fe en de re o dif-
cender perpendicolarmente : imperocché tan
to la forza della projezione , quanto queila 
della gravita fi trovano nella medefima l i 
nea di direzione. 

2. Se un corpo grave viene projettato oriz-
lontalmente , egli nel fuo moto deícrivera 
una parábola; fuppoño perb i l mezzo privo 
di reíiftenza. 

Imperocché i l corpo viene fpinto egual-
mente dalla forza impreña, fecondo la ret
ía linea A R , ( Tav. mecan. figur. 4.6, ) e 
dalla forza di gravita fecondo la- linea retta 
A C , che é perpendicolare al l 'al tra. Mentre 
poi i l corpo per T azione della forza impref-
ía é arrivato in Q , per la forza di gravita 
fara arrivato in Q M ; e percio fi trovera in 
M , Ma i l moto nella direzione A R fara 
fempre uniforme ; ( Vedi MOTO ) e percio 
gli fpazj Q A , e ^ A fono come i tempi; 
e gli ípazj Q M , c 5- m fono parimente, co-
me i quadrati dei tempi percio A Q2 : A ^ 2 :: 
Q M : q m . Cioé P M : p m :: A P: A p . 

La linea dunque o Jo ipazio percorfo, 
A M m , da un corpo grave projettato oriz-
zontalrnei-\te, é una parábola. Vedi PARA-
BOLA . 

Duecento anni fa i Filofofi c rede vano , 
che la linea defer itta da un corpo projetta
to onzzonialm;nte , v. g. da una palia di 
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cannone, mentrecché la forza della poive, 
eccedeva i l pefo della palla confiderabilrat«e 
te , foífe una linea retta ; dopo di che elt 
diventaííe una curva . 

N . Tartaglia f u i ! primo, che fcoprl l'ef, 
rore , e foftenne che la ftrada, che fa la n j ' 
la , fia una linea curva, per tutta 1'intiei'a 
fuá eñenfione j ra a i l Galileo fu i l primo 
che determino la curva precifa deferitta da'-
la palla; e dimoftrb che i l viaggio o fentie-
ro della palla, projettata orizzontalmente da 
un'eminenza, fía una parábola; 11 eui ver-
tice é i l punto, dove la palla laícia i] can
none . 

30 Se un corpo grave viene projettato ob-
bliquaraente, o all' insíi o all' ingiü, in ua 
mezzo privo di refiílenza ; egli fimilmente 
deferivera una parábola. 

Quindi I o . i l Parámetro del Diámetro del
la Parábola A S (fig-A7-) é una terza propos-
zionale alio fpazio , per cui i l corpo difeende 
in qualunque dato tempo, ed alia ctlerita, che 
viene determinara dallo fpazio percorfo nel
lo íteíib tempo, cioé ad A P ed A Q . — 
2o. poiché lo fpazio deferitto da un corpo,-
che cade perpendicolarmente in un minuto, 
e 15 piede di Parigi in un fecondo; i-1 
Parámetro del Diámetro della Parábola da 
deícriverfi fi trova, quando i l quadrato dek 
lo fpazio percorfo dai projettile colla forza 
impreflain un fecondo, fi divide peí 15 
3o. fe la velocita del projettili é la medefi
ma, gli fpazj deferitti nello íieíío tempo dal
la forza impreifa , Ion o eguali ; per eonfe-
guenza i l Parámetro della Parábola defcrittá 
dal moto compoiio, é i l medefimo. —- 40. 
fe dal Parámetro del Diámetro fi fottragga 
la quadrupla altezza di A P, i l refiduo é il 
Parámetro dell'aííe ; la quarta parte del qua-
ie é la diftanza del vértice dell' aífe dal fo* 
eo della Parábola . Quindi effendo data la
ce leri ta d^l projettile , fi pub deferivere fo-
pra una carta la Parábola deícritta dal pre-
jeftile. 5o. La linea di direzione del projet-r 
tile A R c una tangente alia Parábola in A . 

I I Cav. Newton dimoftra ne' fu o i p'in-
cipia, che la linea deferitta da un projettile 
s'approffima piíi ad una iperbola, che aduna 
Parábola. 

4. U n projettile in tempi eguali defenve 
porzioni del fuo viaggio Parabólico , come 
A M , A m , le quali fono fotttfe da fpaz) 
eguali ddi'orizzonee A T , T Í ; cioé^m 

tempi 
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íenipí eguali cgli percorre fpaz; orizíontali 
egual' • . . . . . 

5. La quantua, od ampiezza del viaggio 
j ^ B , cioé i l giro del projettile fta al Para-
wttxo del Diámetro A S , come i l fe no dell' 
anzolo di elevazione R A B alia íua fecante. 

Qindi 1. i ! Semiparametro ña all 'ampiéz-
del viaggio A B , come i l íeno roíale fía 

al feno del doppio angolo di elevazione. — 
2i Se poi la celerita di due projettili é la 
fteflaj íara lo ileíTo anche il Parámetro; dun-
que, giacché i l Semiparametro del viaggio j 
jn un cafo, fta all'ampiezza, come i l íeno 
totale al feno dél doppio angolo di eleva?io-
ntí \ e nell' altro cafo i l femiparametro del 
viaggio fla all'ampiezza, come il feno tota-
je al feno del doppio angolo di elevazione: 
noi potiam diré ancora , come 1' ampiezza 
fta al feno dell'angolo della doppia eleva
zione in un cafo , cosí 1' ampiezza Üa al feno 
dell' angolo della doppia elevazione nell' ai-
tro cafo. 

Dunque 1' ampiezze , o magnitudini dei 
viaggi fono, come i feni dei doppj angoü 
di elevazione ; riraanendo la medefima ve-
Jocita del projettile. 

6. Eífendo la fleíTa celerita del projettile^ 
V ampiezza A B é la roaílima, cioé i l giro 
del projettile é i l m a (limo ad un angolo di 
elevazione di 45o., e le ampiezze, o g i r i , 
ad angoli di elevazione egualmente difíanti 
da 45o. fono eguali. 

Cib fi trova coll' efperlenza; e pariraeníe 
é dimoftrabile in tal guifa : poiché la ragio-
ne del feno del doppio angolo di elevazione 
all ' ampiezza é íempre la íleífa, fempre che 
la celerita del projettile refíi la medefima ; 
ficcome crefee ii feno del doppio angolo di 
elevazione, ere (cera puré fampiezza. Dun
que poiché i l feno del doppio angolo di ele
vazione di 45 gradi é i l raggio , o fía i l fe
no maggiore 5 cosí 1' ampiezza , o giro in 
cotefta elevazione dev' eífere la maílima . 
Inoltre, poiché i feni degii angoli equidi-
ñanti dagli angoli retti v< gr. di 80 e i co 
fono i medefimi ; e gli angoli doppj devo
ro eífer equidiftanti da un angolo recto , fe gli 

femplici lo fono; le ampiezze o giri 
â  elevazioni equidiftanti da 45 gradi do-
Vranno eífer uguali. 

Quindi, poiché come i l feno totale fta al 
leño ¿el doppio angolo di elevazione; cosí 
"3 ü femiparaj.in?{ro all* ampiezza; ed i l fe-
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no totale é eguale al doppio feno dell'ango
lo di elevazione, s'egli é di 45 gradi: fott® 
F angolo d'elevazione 45 , 1'ampiezza é egua
le al femiparametro. 

7. D á t a l a majjima ampiezza o giro, deter-
minare /' ampiezza o giro fotto ogni altro datt 
angolo di elevazione, rimanendo la fleffa cele
r i ta . Direte cosí: come i l feno totale é al 
feno del doppio angolo di qualfivogüa altra 
elevazione; cosí é la maííima ampiezza all* 
ampiezza ricercata. 

Cosí fuppoíto i l maííimo giro d1 un mor
tajo a 45 gradi eífere 6000 paffi , e ricercata 
la lunghezza del giro a 30 gradi ; fi tro
vera eífere 519Ó paííi. 

8. Data la velocita d? un projettile , tfs-
vare la fuá mafflma ampiezza o giro: poiché 
é data la celerita del projettile nello fpazio 
che dovra percorrere in vigore della forza 
impreífa, v. g. in un fecondo; non v' é da 
cercar altro fe non fe trovare i l parámetro 
del fentiero o viaggio (peí ccrol. 2. della ter-
za legge); imperocché la meta di quefto c 
i'ampiezza ricercata» 

Suppontte y. gr. la celerita del projettile 
eííer tale, che in un fecondo egli percorra 
1000 piedi, o fia 12000 onde: fe allora (1 
divida 144000000 per 181, i l quoriente da
rá i l parámetro dell'ampiezza o giro 795580 
oncie, o fia 6Ó298 piedi . I I giro dunque o 
fia P ampiezza ricercata é 35149. dunque 
qualunque oggétto fi trovi dentro cotefta eüen-
fione pub eífere colpito dal projettile. 

9. Data la majjima ampiezza trovare Id 
velocita del projettile, o fia lo fpazio orizzon-
tale ch* egli percorrera in un fecondo. Poiché \X 
doppio della maffiraa ampiezza é i l paráme
tro del viaggio o fentiero; conviene trovar 
una media proporzionale tra i l doppio del
la maffima ampiezza , e lo fpazio percorfo 
in un fecondo da un corpo , che cade per-
pendicolarmente, cioé 181 oncie di Parigi; 
imperocché quefto fara lo fpazio defcrittodal 
projettile nel dato tempo d' un fecondo. 

Cosí fe la maííima ampiezza é 1000 pie-
di ^ o fia 12000 oncie, lo fpazio ricercato 
fara z=í i / { 12000. 181 ") = 1 2 0 piedi e 4» 
oncie. 

10. Determinare la maffima altezza , a C U Í 
s1 eleVera un corpo projettato obbliquamente. 
La regola é , tagliare V ampiezza A B in ? , 
e dal punto t erige re una perpendicolare tm ; 
quefta tm fara la maffiraa altezza, a cui s' 

eleve-
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ele ve ra i ! corpo projettato 1 fecondo la dire-
zione A R . 

i i Dato i ! giro, o fia Pampiezza A B , c 
V angelo $ elevazione B A R ; determitrare la 
mafjnna altezza del projettile. Se ñ prende 
A R peí íeno roíale, B R fara i l feno, ed 
A B il co-feno de!I' angolo d' elevazione 
B A R : dunque direte , come i l co-feno 
deil1 angolo d'elevazicue íla al feno del me-
defimo; cosí fla T ampiezza A B al quarto 
numero, i l quale íara B R ; la di cui quar-
ta parte fara lá maüima altezza ricercata. 

Quindi , poiché dalla data velocita d' un 
projettile, trovaíi la fuá maíFima ampiezza, 
e di la i l fuo giro fotto qualunque altro an
golo, data che fia la velocita , íi trova pari-
jaaente la maííima altezza del projettile. 

12. V altezza del giro t ra fta all 'oítava 
parte del parámetro, come i l feno-verfo del 
doppio angolo di elevazione al feno totale . 

Quindi i . poiché come i l feno totale lia 
al feno-verfo del doppio angolo d1 eleva
zione in un cafo ; cosí fla i ' ottava parte del 
parámetro all'altezza del giro: e come il fe
no totale üa al feno-verfo del doppio an
golo , d' elevazione in qualíivoglia alíro cafo: 
cosí fia 1' ottava parte del parámetro all' al
tezza : ma la velocita rimanendo la ñefifa, 
al parámetro ancora fara lo íkfib nei difFe-
jen t i angoli d'elevazione : le altezze dei gi-
l i fotto diíferenti angoli d' elevazione fono 
come i íeni-veríi del doppio dei loro an
goli — 2. Quindi puré , le velocita rima
nendo le medefime, le altezze dei giri fono 
i n una ragion duplicata dei feni dei doppj 
angoli d' elevazione. 

13. Data la dijlanza orizzontale di qua
lunque fegno , od oggetto , infierne celia fuá al
tezza fopra , o profondita fotto f orizzonte ; 
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L D A ( f ig. 48.) , fi faccia D A , D F B 
maffimo giro, D G la diíianza orizzontale' 
e D B , D C 1'altezza perpendicolare deir 
oggetto; e fi t i r i G B , e fi faccia D E c^ua-
le a G B . Pofciacol raggio A C , e col cen
tro E , fi deferiva un arco, i l quale, fe na 
poffibile, interfechi la linea A D in H • e 
la .linea D H effendo tefa di qua e di la da 
F , dará i punti K ed L ; ai quali fi tirina 
le linee G L , G K . 

Quivi gli angoli L G D , K G D fono 
I ' elevazioni ricercate per col pire 1'oggetto 
B . — Ma not i f i , che fe B é fotto 1'oriz
zonte , la fuá difcefa D C = : D B dovra 
tirarfi da A , per avere A C .==- A D -f* D C. 
Not i f i altresi che fe nella difcefa , D H é 
raaggiore di F D , e cosí K cade fotto D ; 
T angolo K G D fara la depreffione fotto 
1'orizzonte . Si pub qui oííervarc , che 1'ele
vazione richieÜa coftaníemente tagüa in duc 
parti eguali 1'angolo tra la perpendicolare. 
s 1'oggett 

Di cío I1 Autore non s'é accorto, quan-
do diede la prima foluzione del problema / 
ma dopo averio ícoperto oí íervb, che nlu
na cofa poteva e líe re piü compendiofa , o 
piu bella , per la perfezione dell' Arte de' 
cannonieri; poiché con ció é facile tirare 
con un mortajo ad ogni oggetto in qualun
que fituazione, come s'cgli foffe a livella ; 
non ricercandofi altro , che accomodare ii; 
pezzo talmente , ehe paffi nella linea di mez-
zo tra i l Zeni t , e 1'oggetto, e dargli i l do-
vuto carleo. Vedi MORTAJO. 

14. I tempi delle projezioni o t i r i fotto 
differenti angoli d' elevazione , rimanendo la 
fíe íla velocita , fono come i feni degli an
goli d' elevazione. 

15. Data la velocita d1 un projettile infu-
trovare P angolo cH elevazione riccrcato per col' me col? angolo d? elevazione R A B , ( fig. 47") 
pire i l detto oggetto. 

Woifio ci da i l teorema feguentc , ch1 é 
rifultato da una inveftigazione regolare : 
Supponete i l parámetro del diámetro A S = : 
a ; \ n — b , A I c, i l feno totale t . 
Pofcia , come t íla a ~ a . ( ~ a~ 

trovar i l giro od ampiezza A B , e T altez
za del giro t m , c deferivere la ftrada o fen-
tiero A m B . Sopra la linea orizzontale 
A B , erígete una perpendicolare A D , chs 
dev' effere l ' altezza , donde il projstti-

cadendo acquiñerebbe la data velocita • 
ab — c2:) cosí fía i l feno totale t alia tan- fopra A D deferivete un femicireolo A Q D 
gente deli' angolo d1 elevazione ncercato che tagli la linea di direzione A R «* 0.° 
R A B . per Q tírate C 

I I Dott. Halley ne da la feguente facile, 
e compendiofa geométrica coftruzione del 
problema; ch'egli puré deduce da un' inve
ftigazione analítica. Avendo i'angolo retía 

. parailela ad A B , e feíe 
C Q = Q w . Dal-punto m lafeiate cadere 
una perpendicola/e m t ad A B : finalmente 
per i l vértice M deferivete la Parábola A f» B . 

Qu i r i AJWB é i l fentiero cercato, 4 ^ 0 , 
la faa 
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j fas ampiez'za o g i r o , t m 1'altcxza del 
&-r0 e 4 C D i l parámetro. 
S^^-jndi IO. data la velocita d'un proja-
• - danno ncl tempo fteffo Fampiezze 

¿ » i x c di tu t t i i giri poííibili. Perché t i -
C náo í- A- Í noi abbiamo fotto l'angolo 
J e|evazione E A B , 1' altezza A I , e l ' am-

;eixa 4 I E : fotto 1' angolo d' elevazione 
f AB? 1' altezza A H , e Tampiezza 4 H F . 

Poiche A B é pcrpendicolare ad A D , 
h iwia tangente al circolo ¡n A . Quin-

¿\ l'angolo A D Q_ é eguale aü 'angolo d1 e-
jevazione R A B ; per confeguenza A I M 
¿ iJ doppio angolo d'elevazione, c percib 
CQ, la quarta parte dell'arapiezza , é i l 
feno re t ío ; A C , 1'altezza del g i ro , i l fe-
no-verfo del doppio angolo d'elevazione. 

ló. Data Faltezza t m di un t i r o , ovve
ro la fuá arapiezza A B , infierne coll' an
golo d'elevazione R A B ; trovare la velo-
cita con cui i l pro jet t i le prima moffo, cioé 
F altezza A D , ncl cade re di la asquiílereb-
be una fimile velocita. Poiché A C ~ Í m 
| ¡1 fenoverfo, C Q = ~ AB,_ i l feno ret-
to del doppio angolo d'elevazione A L Q i 
al feno-verfo del doppio angelo d'elevazio
ne, tróvate i l feno totaie, € 1'altezza del 
t i ro . Ovvero al feno retto del doppio ango
lo d1 elevazione, alfeno totaie, edallaquar-
m parte dell'arapiezza , tróvate una quarta 
proporzionale. Quería fara i l raggio I Q , 
ovvero L A , i l doppio del quale A D , c 
J'altezza ricercata. 

P R O J E T T I V A gnomontca h una manie
ra di tirare, con un método di projezione, 
le veré linee dell1 ore , la fornitura deglioro-
bgj da Solé &c. íopra ogni forte di fuperfi-
cie, fenza verun riguardo alia fítuazione di 
coíefte fuperficie quanto alia declinazione, 
alia reclinazione, o all ' inclinazione . Vedi' 
ARTE di COSTRUIRE OROLOGJ da SOLÉ. 

PROTETTO. Vedi PROJETTILE. 
P R O J E T T U R A , nell 'Architettura, é la 

prominenza, o lo fporto, che hanno gli or-
naraenti, ed i membri fopra i l piano, o fo-
pra il vivo della muraglia , de! la colon na , 
h i Vedi VÍVO, COLONNA , &c. I Greci 
Rumano cotefta ecphoms, gl 'I taliani fponi , 
1 francefi failles, i noft.ri Opera] frequente-

[ailingí over, e i Latini projeiia da 
^ ^ i o , donde gl'Inglefi dicono projeÜure. 

^itruvio ci da, come una regola genera-
e' cfte tu t t i i membri di fporto ncgli edi-
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fizj haano le loro projetture , o fia fporti 
cguaíi alie loro altezze: raa cib non íi deve 
intendere dei membri particolari, o fia deojí 
ornamenti, come fono i dentelü , le corone, 
¡e fafcie degü architravi, l 'abbacodeí Capi-
tello Tofcano, e Dórico &c. ma folamente 
degü fporti delle cornici intere &c. Vedi 
CORNICE. ^ 

I I gran punto negli edifizj , fecondo a!-
cuni moderni architetti , confiíle nel faper 
variare ¡e proporzioni delle projetture o fia 
fporti &.c. fecondo le circoftanze della fab-
brica: cosí , dicono effi , la vicinanza e la 
lontananza facendo una diffcrehza nella vifla 
íi riccrcano difieren tí projetture , o fporti : 
ma.cgli é evidente che g!i Antichi non eb-
bero tale intenzione . Vedi PROPORZIONE . 

La PROJETTURA della bafe e della corni-
ee de' Picdelkl l i , come offerva M . Perrauit, 
é maggiore nelle antiche fabbriche di un 
terzo, di quello che fi pratica nelle moder
na ; e ció paré che dipenda dall' avere g l i 
Antichi proporzionata cotefta projettura all' 
altezza de i Picdeíhll i ; dove i moderni fan-
no la projettura o lo fporto medeíimo in tut
t i gli ordini , benché 1'altezza del Piedeílal-
lo fia molto difFerente. 

La ragione di quefto cangiamento, che i 
moderni hanno fatío dell 'antico, dallo ñeífo 
Autore fi riferifee ad una vifta che hanno all' 
apparenza della folidita .Vedi PIEDESTALLO . 

PROJEZIONE, nella meccanica , é l 'a-
zione di daré ad un projettile i l fuo moto. 
Vedi PROJETTILE . 

Se la direzione della forza , da cui i l pro
jettile é mefíb in moto, é pcrpendicolare all' 
orizzonte, la projezione dicefi eífere perpen-
dicolare ; fe parallela all'orizzonte apparen-
te, áiQth ttttxe unn projezione orizzontale: fe 
ella fa un angolo obbliquo coll' orizzonte, 
la projezione í -obbliqua . Vedi OBBLIQUO. 

L ' Angolo A R B ( Tav. Mee. Fig. "47. ) 
che la linea di direíione A R fa colla linea 
orizzontale A B fi chiama V angolo & eleva
zione del projettile. 

PROJEZIONE , nella perfpettiva , dinota 
1'apparenza o rapprefentazione d" un ogget-
to fopra i l piano perfpettivo. Vedi PIANO. 

La Projezióne e. gr, d'un punto come A 
( T a v . Perjpet. Fig. 1.) é nú punto ¿r, per 
cui i l raggio ottico O A paila dal punto ob-
biettivo peí piano all' o tchiój o puré é ií 
punto a , dove i l piano taglia i l raggio óptico-. 

E quin-
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E quindí é faciie a concepire cofa s in-

tende per la projeziene d' una linea , d' un pia-
m o , o d'un folido. Vedi PERSPETTIVA. 

• PROJEZIONE della sferain plano é una rap-
prefentazione dei varj punt i , o fiti della fu-
perficie della sfera, e dei circoli defcritti in 
eí ía , ovvero di aleone parti iv i aííegnate, 
come appunto apparifcono aH'occhio collo-
cato in una data diílanza íopra un piano 
trafparente poflo trarocchio e la sfera. Ve
di SFERA , e PIANO . 

Circa le leggí di cotefla projezione. Vedi 
PERSPETTIVA \ eííendola projezione della sfe
ra folamente' un cafo particolare della per-
ípettiva . 

L'ufo principale della projezione della sfe
ra é nella coílruzione dei Pianisíerj , e parti-
colarmente delle mappe e carte, che diconfi 
t fíe re di queda o di queüa projezione, fecon-
do le varié fituazfoni deirocchio, ed i l pia
no perfpettivo rifpetto ai merediani, ai pa-
ral le l i , ed altri puníi e luoghi , che fi de-
vono rapprefentare. Vedi PLANISFERIO &c . 

La piü coraune Projezione delle mappe dei 
mondo é quella ful piano del meridiano, ch' 
efibifce una sfera retta j eífendo i l primo 
meridiano l'orizzonte: h feconda é quelia 
íulpiano dell'1 equatore , dove i l po loéne l cen
t r o , cd i merediani fono i raggj d'un cir-
colo &c. eífa rapprefenta una sfera paralle-
la . Vedi U Applicazione della Dottrina del
la projezionedella sfera, nella cojiruzione del
le varié fpezie di mappe nelí' Anicolo MAPPA . 

JLa Projezione della sfera comunernente fi 
divide in Ortográfica , c Stereografica , alie 
quali fi pub aggiugnere la gnomonica. 

La PROJEZIONE Ortográfica h quella , in 
eui la fuperficie della sfera é tirata fopra un 
piano, che la taglia ntl mezzo, eííendo fi-
tuato 1' occhio ad una infinita diftanza ver-
ticalmente ad uno degii emisferi. Vedi OR
TOGRÁFICO . 

Lcggi della projezione Ortográfica. —- i . i 
raggj , pe' quali 1' occhio ad una infinita 
diílanza vede qualunque oggetto, fono pa-
raileli . 

2. Una linea retta perpendicolare al pia
no della projezione vien projetíatain un pun
to , dove quella linea retta taglia i l piano 
celia projezione. 

3. Una linea retía come A B , o C D 
( Tav. Perfpet. Fig. 17. ) non perpendicolare, 
ssa o parallela od obbliqua al piano della 
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projezione, viene projettata in una linea m 
ta , come E F , o G H , ed é fernpre com' 
prefa tra le perpendicolari efireme A F , e B E 

4. La Projezione della linea retta A B £ 
la maffima, quando A B é parallela al pia. 
no della projezione. 

5. Quindi é evidente, che una linea paral-
lela al piano della projezione, vien.projettata 
in una linea retta eguale a fe fie fia; ma fe 
ella é obbliqua ai piano della projezione 
ella é projettata in una linea, ch' é in minore' 

6. Una fuperficie piaña come A B C D * 
( Figr 18. ) ad angoli retti al piano della pro
jezione , fi projetta in quella linea- retta ; e, 5. 
A B , in cui eífa taglia i l piano della pro
jezione . 

Quindi é evidente , che il circolo B C A D 
fiando ad angoli retti al piano della proje
zione, che pafia per i l fuo centro , viene 
projettafo inquel Diámetro A B , in cui ta
glia i l piano della projezione. 

Egli é altresi evidente , che qualfivogHa 
arco come ce vien.. projettato in o o eguale 
a C a, C ¿ , ch ' é i l feno retto di que!/' ar
co ••, e 1' arco del complemento c A fi pro
jetta in o A , che é i l feno-verlo dello fíef-
10 arco c c. 

7. Un circolo parallello al piano della 
projezione , fi projetta in un circolo eguale 
a íe fleífo ; ed un circolo obbüquo al pia
no della projezione, fi projetta in una eliífe. 

PROJEZIONE Stereografica é quella, in cui 
la fuperficie cd i circoli della sfera tiranü 
fopra il piano d' un gran circolo, fiando 1' oc
chio ncl polo di quel circolo . Vedi STE-
REOGR AFICO . 

P R O P R I E T A D I della PROJEZIONE Ste
reografica . — 

1. In quefta projezione un circolo retto fi 
projetta in una linea di mezze tangenti. 

2. La rapprefentazione d'un circolo ret
t o , perpendicolarmente oppofto all'occhio, 
íara un circolo nel piano della projezione. 

3. La rapprefentazione d' un circolo fitua-
to obbliquamente all'occhio, fara un circo
lo nel piano della projezione. 

4. Se un circolo grande viene ad e fie re 
projettato fopra i l piano di un alíro gran 
circolo, i l fuo centro fara nella linea delle 
mifure , diñante dal centro del primitivo 
per la tangente della fuá elevazione fopra 
11 piano del primit ivo. 

5. Se un circolo minore i cui poli fono 
nel 
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neI piano della projezione , dovefle eflerc 
nrojeTtato j i l centro della fuá rapprefenta-
2Íone farebbe nella linea deile mifure , di-
ftante dal centro del primitivo , per la fe-
cante della diítanza dei circoli rninori dal 
fuo pol0 J e^ ^ diámetro o raggio fa
rebbe eguale alia tangente di quella diítanza . 

6. Se doveífe effere projettato un circo-
10 minore , i cui poli non fieno nel piano 
della pojezione , i l fuo diámetro nella pr9-
jezme, fe cad_e di qua e di Ik del polo del 
primiíjVoj fará eguale alia forama di mez-
ze ie tangenti della fuá raaffima , e della 
pií¡ vicina diítanza dal polo del pr imi t ivo , 
poíto di qua e di la dal centro del primi
tivo nella linea delle mifure. 

7. Se i l circolo minore da,projettarfi, ca
de interamsnte da una parte del pblo del
la projezione , e non lo circonda ; allora i l 
fuo diámetro fara eguale alia dififerenza del
le mezze tangenti della fuá maí í ima, e del
la piü prcffima diftanza dal polo del primi
t ivo, prefo dal centro del primitivo ; e loñef-
fo nella linea delle mifure. 

8. Nella Projezione Jiereografica, gli ango-
11 fatti dai circoli della fuperfizie della sfera, 
fono eguali agü angoli fatti dai loro rap-
prefentativi nel piano della loro projezione. 

PROJEZIONE Gmmonica della sfera . Vedi 
GNOMONICA Projezione. 

PROJEZIONE O Carta di Mércame . Vedi 
1'Articolo CARTA di Mércame . 

PROJEZIONE di Globi &c. Vedi 1'Artico
lo GLOBO, &C. 

PROJEZIONE potare. Védil 'Artic.POLARE. 
PROJEZIONE áel í Ombra . Vedi OMBRA. 
PROJEZIONE nell 'Alchimia , fi é i l get-

tare una certa polvere immaginaria , chia-
mata polvere di projezione, in un crogiuolo, 
o altro vafo, ripieno di raetallo preparato, 
o di altra materia , che deve fubito trarnu-
tarfi in oro. Vedi Polvere di PROJEZIONE. 

Polvere di PROJEZIONE, O Pietra filofofa-
^ } é una polvere, che fi fuppone , che ab-
^ia la virtü di cangíare qualche quantit'a di 
un metallo imperfetto, come i l rame o piom-

in un metallo piu perfeíto, come Toro 
0 ^argento, per la miflura di una piccola 
quatnifa della polvere ñeffa. Vedi TRAMU-
TAZIONE . 

Scopo, a cui gli AlchimiíH dirigono 
^utte le loro fatiche, é di trovare la polvere 

Tomo VI, 
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Circa i caratteri, proprieth, virtudi & c . d i 

cote/i a polvere . Vedi PIETRA Filofofale , o 
fia LAPIS Philofophorum. 

PROJEZIONE negli edifizj . Vedi PROJET-
TURA . 

P R O I N D I V I S O nella legge, ¿ un poffef-
fo , ovvero un'occupazione di terre, o pof-
feffioni che appartengono a due o piíi perfc-
ne, neflfuna delle quali pub diré qual fia la 
fuá diverfa porzione, avendo cadauno il tur
to &.c. come i coeredi avanti la divifione. 
Vedi POUR-PARTIE , COEREDE , e PARTI-
ZIONE. 

P R O L A B I A , un termine in anatomía d i 
quella parte delle labbra , che fporgono in fuo-
ri „ Vedi LABBR A . 

PROLAPSUS ani . Vedi PROCIDENTIA . 
P R O L A T O , nella geometría , é un epíteto 

applicato ad una sferoide prodotta dalla r i -
voluzione di una femi-eliííe attorno i l fuo 
diámetro maggiore . Vedi SFEROIDE . 

Se i l folido é formato dalla rivoluzlone 
di una femi-eliííe attorno i l fuo diámetro 
minore, fi chiama una sferoide oblata', del
la qual figura fi é la té r ra , che noi abitia-
mo , e forfe tu t t i i pianeti ancora i aven-
do i l loro diámetro equinoziale piu lungo 
del polare. Vedi OBLATO. 

P R O L A Z I O N É , nella Mufica é 1' atto di 
trillare , o di fare varié infleílioni della vo-
ce , fulla medeíima fniaba. 

PROLEGOMENO * , nella Filología , fi-
gnifica le oflervazioni preparatoria , o difcor-
fi prefiffi ad un libro &c. contenenti qual
che cofa neceífaria al Lettore , per renderlo 
piu capace d1 intendere i l libro , e di entrar 
piu profondamente in una fcienza &c. 

* La voce e Greca irpo'Kzy^ivov , formato, 
da irpoXiya , i . e. lo parlo prima . 

Tut te le a r t i , e le ícienze ricercan qual
che previa iníkuzione , o qualche prolegó
meno . Vedi PRELIMINARE . 

PROLEPSI , irpó-Kv-iis , una figura nella 
rettorica , colla quale noi anticipiamo , o 
preveniamo quello, che pub eflere obietta-" 
to dalT avverfario. Vedi FIGURA. 

COSÍ : fi pub forfe obiettare, &c. — ^oi di* 
manderete, &c. 

PROLEPTICO, irpo\yi'¡rTi'Ms, dlnota una 
malattia periódica, che anticipa, oppure i l 
cui paroflismo ritorna piü e piu prefto ogni vol-
ía ; come accade fpeííe fíate nelle terza-

C c c c PRO-
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PROLIFICO,ne l la medicina, dlnota qual-

che cofa , che ha le qualita neceíTarie per 
generare. Vedi FECONDITA' . 

Alcuni Medici pretendono di diflinguerej 
fe 11 femé fia pmlificor o no. Vedi SEME. 

_ PROLISSITA4, nel difcorfo , é i l difetto 
di entrare in un troppo minuto ragguaglio , 
e di eíTere troppo lungo r preciío , e circon-
ílanziato fino ai grado di diventare tediofo. 
Vedi STILE . 

La Frolijjita é un vizio oppoño alia brevi-
ta concifa, ed al laconismo. Vedi LACONIS
MO. — La Prolijjuci é un difetto comune-
mente atíribuito ai Guicciardini, a Gaffen-
áoT &c. Le arringhe formal i alia teda di 
un' armata, e le deliberazioni d'una tediofa 
•proHjJith , che da principio era no si frequen-
t i , ora fono in difufo in tutte le migliori 
l i loríe 

PROLOCUTORE della convocazione, é 
quello , che parla in quella a í f e m b l e a V e d i 
CONVOCA 2 TONE 

L'Arcivcfeovo di Canterburi , per ¡1 fuo 
uffizio, é prefidente della camera fuperiore 
o alta della convoeazione . — I I Prolocütore 
della camera inferiore o bafia é un uffiziale 
fcelto dar membri 5 i l primo di della loro 
aífemblea-, e che dev' eífere approvata dalla 
camera fuperiore. 

I I Prolocütore é quegli ¥ che tratta- i loro 
affari, &C. che Ir deve dirigere, e le di cui 
rifoluzionij ambafciate, &c . vengono deli
bérate alia camera fuperiore : tutte le cofe 
propofle da luí fono- lette alia camera, i vo-
ti raccolti &c. 

PROLOGO *: , PROLOGÜS nelía poefia 
drammatica , é un difcorfo indirizzato aU' 
« d k n z a avanti i l dramma 5 o fia un prin
cipio della comedia. Vedi DRAMMA 0 

* La parola e formata dal Greco wpoKoyoí 
praíloquium , derivara da 0, eKoyos 
Ser rao. 

L'Intenzione origínale á t í prologo ? (M 
avveitire udienza del foggetto della come
dia 7 e per preparar i l popólo ad entrare piu: 
agevolmente nell' azione, e taivolta per far 
unyapología al poeta.. 

QudP ultimo Articolo pare che abbia qua-
fi efclufí i duc primi ne'drammi Inglefi. 

I I Prologo é di una piu aucica origine y 
che 1'epilogo . Vedi EPÍLOGO . — I Fran-
cefi hanno aobandcnato P ufo dei prologh- , 
que' pochi, ch 'e íü fanno di qüandoin qu-,.-/;. 

PRO 
do s non hanno in sé cofa veruna del ve 
prologo , non avendo relazlone al foggetto^ 
ma eífendo foltanto ornamenti rettorici QJ 
arringhe in -lode del Re, &c,-

Nel teatro antico i l prologo era propria, 
mente l'attore , che reeitava ¡1 prologo : ¡i 
prologo fiimavaíf uno dei perfonaggj dram! 
maticí 5 e non compariva nella comedia M 
verun altro carattere ; talmente, clie i dot-
t i fi ftupifcono di trovare Mercurio neir' 
Amphitryo di Planto , che dice i l prologo 
e che altresi fa una parte confiderabile do-
po nella comedia. 

I I Prologo dunque tra loro era una parte 
della comedia , non pero una parte eífen-
ziale, ma acceíforia. — Tra di noi i l pro. 
logo non é parte alcuna ; ma una cofa in-
teramente diftinta e feparata tra loro il 
dramma fi apriva al comparire del prologo; 
tra noi non fi apre, fe non fe dopo che il 
prologo fi ritira : ira noi dunque la cortina,• 
o la tenda fi tien: chiufa fino dopo il pro-
logo f tra loro-doveva eflere rinrata prima. 

Quindi deriva una difFerenza ancor pía 
confiderabile nella pratica" del prologo ; Im-
perocché ira noi i l prologo parla* nel fuo 
carattere reale, o perforialej parla M.Booth, 
o M . Olfield , non Catone od Ándromaco t 
tra loro i l prologo patlava nel fuo carattere 
drammatico , non come Túrpio o Attilio 5-
ma come prologo. 

Tra noi egli dirige i l fuo difcorfo aluidien-^ 
za,. confiderata come in un teatro 5 al per--
térra ,- al palchetto, ed alia loggia : tra loro1 
propriamente egli doveva parlare quafi ad UIÍ 
coro di aftanti, o perfone prefenti alf azio
ne reaíe : ma eífendo1 ció molfo incongruo^ 
col difegno del prologo j le loro perfone par-
lavano nella loro capacita drammatica all 
uditorio nella fuá capacita perfonale \ lo che 
era una irregolarita , dalla quale o la buoní 
fortuna , o i l buon fenfo dei moderni j ci ha! 
liberad ^ . . 

Efíi ave vano tre fpezic di prologhi, i l Vri' 
mo wrohrrA.oí , in cui i l poeta fpiegava i ar-
gomento della comedia ; ü fecondo art/Tccri'' 
JCOÍ, in cui ií poeta raccomandava fe ñeíTo ,• 
o la- fuá opera al popólo; i l urtoamQopmíf 
in cui crano rifolti gli obbietti &c. 

~ P R O L U N G A T A faccia . Vedi FAcciA, 
PROLUSIONE,- PROILÍSÍO r rfella lette-

ratura , é un termine applrcato a certe ope
re , & compofizioni , futee previamente ad 

ogni 
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-gBl altra cofa , u i via di preludio , od 

' piomede chiama 11 Culex di Virgi l io e 
«li altri fuoi -opuícoli , proluftoni \ perché 
fcritti avaoti Topera grande.' 

Le proluftom de lio Síiadíi fono pe/zi mol
ió uigegnofi : i l famofo M , Huet Vefcovo 
A \ Avraoche aveva a memoria tutte le pro-

PRGMESSA,, nellalegge, é q u a n d o , do-
p0 una coofiderazionc peía ta , uno fi obbii-
1 fopra la fuá parola , ^di fare , o formare 
yn tale atto , come é d'accordo con un al-
ír(j. Vedi CONTRATTO, PATTO , CONFEN-

PROMETEO , nelP aOronomia antica , 
era i l nomc di una cofteliaxione deir emisfe-
ro fettentrionale , ora chiamato Hercules , o 
Engonafis* Vedi HERCULES. 

P R O M O N T O R I O , neila geografía, é un 
punto eminente della té r ra , o puré uno feo-
glio, che fpunta fuori nel raare, i'eftremit^ 
del quale in ako mare comunemente fi chis
ma capo. Vedi CAPO., 

P R O M O T O R I , PROMOTORES ,ne11a !eg-
ge, fono quelle perfone, che nelle axioni po-
polari e penali, fanno profeguire i delinquen-
ti iri loro no rae e in nome del Re . 

Queí l i , ira i Romani fi chiamavano yua-
druplatores o delatoreí j in Inglefe purs ¿n-
formers „ 

I I Signor Tho . Smlth oííerva, che \ pro-
motori appartengono principalmente ali' era
rio regio, ed al banco del Re. MilordCoke 
li chiama, turbidum Hominum genus, 3. Inft. 

P R O M O Z I O N E ( Infiallemem * , ) é fta-
bllire o collocare una perfona in una di-
gnita. 

* L a parola jnftaílraent e derivata dal 
Latino, in e ftallum , termine ufatoper 
dinotare una fedia nella Chiefa , nel 
Coro, od un banco in un trihunale <&c, 
avvegnacche Vojfio creda che quejla va-
ce fta ¿f origine germánica . 

PROMOZIONE, inflallment, propriamente 
" ufa per dinotare 1 introduz ione di un de-
Catío, di un prebendarlo , o di al tro digni-
tario Ecclefiaüico, al poíTefifo del fuo fta l o , 
° (,a della propria fede nella Chiefa Catte-
orar * c 
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Chiamafi que-a a caí apparnenc . — v-airtuinn ^ 

"0 nttodagringlcfi inflallment, infiallazione 
^OMOZIONE , fi ufa parimente per dino

tare la cerimonia , colla quale i Cavalieri 

della Giarcttlera vengo no collocati l i e l ior® 
rango, a Windfor , 

P R O M U L G A T O , PROMULG ATUS , dino
ta una cofa pubblicata, o proclámate. 

I n tal fenfo noi diciamo , la legge Ebrai-
ca fu promulgata da Mosé : la promulgazio* 
no del a nuova legge, fu propriamente eíFet-
tuata dagli Appoítoli, e dai Difcepoli. 

PRONAOS , rrpovao';, nelTArchitettiira an
tica , é un pórtico d'una Chiefa , d' un pa-
lazzo , od ' altro fpaziofoedifizio . Vedi PÓR
TICO . 

P R O N A Z I O N E , tra gli Anatomici . I ! 
^.adius del braccio ha due forte di raoti, t 
uno chiamato pronazione , i ' altro fupinazio-
m . Vedi RADIOS . 

. PRONAZIONE * , é quando la palma della 
mano e vo!tata in giu . Supinazione quando 
:é vokuto in giu i l -doífo della mano. 

* La parola e formata Ja l Latino Pro ñ u s , 
quegli che ripofa fulla parte ameriore , 
o c-olla faceta in g iu , 

V i fono aicuni mufcoli peculiari , coi qua-
íi fi effeítua la pronazione , nominan prona-
to r i . — Íl K a.iius ha due altri mufcoli chia-
mati fu pinatar i , che fauno un cfFetto con
trario. Vedi SUPINATORE. 

P R O N A T O R I , PRONATORES, nelPAna
tomía , fono due mufcoli de! radias, chefer-
vono a voltar in giu la palma della mano , 
Vedi PRONAZIONE. 

Eglino fi diftinguono col nome di mondo, 
e quaárato* 

P R O N A T O R , radii qnadratus o brevis , 
nafce ampio , e carnpfo dalla inferiore, ed 
interior parte dell' ulna \ c paííando trasver-
falmcnte fopra i l ligamento , che congiunge 
i l ra di us all ' ulna , s' jníerifce nella parte 
fuperiore ed efterna del radios : cu i a juta ad 
alzarfi interiormente infierne col Pronator 
radii rotundus o teres, mufeoio che nafce car-
nofo dalla elluberanza interna dell' oíío delP 
omero , dove codefli fi levano plegando i i 
carpo , e le dita ; e fodamente aderendo al 
flexor carpi radicalis, difeende obbliquamen-
te in giu alia fuá carnofa inferzione un po
co fopra i l radius , nel mezzo eííeriormen-
te : i l fuo ufo fi é di muovere il radius, e 
la palma al di dentro Vedi Tav. Anat, 
( M i o l o g . ) fig. u n . i j . f i g . 2 .W .15 . 

P R O N O M E N , nella grarrraatica , é una 
parte dell' orazione ufata in iuogo di un 
nome. Vedi NOME . 

C e ce 2 Don-
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/ Donde la dcnominazione da pro e nomen. 

Siccome farebbe flato improprio ripeter 
fempre lo íleflb nome , percib fono flate in 
tutte le lingue invéntate delle parole , chía-
mate pronomí per falvare la loro neceffita, e 
per eítere in luogo dei nomi ; come io , t u , 
egll ¿kc. 

Siccome i nomi fono i fegni delle cofe, co
sí i pronomi fono i fegni dei nomi . — I I P. 
Buffier non oftante dimoftra, che i pronomi 
fono nomi reali ; e che tuí ta la difíerenza 
tra cib che i graramatici chiamano nomi , c 
pronomi , fi é , che i l primo é un termine 
piíi particolare, e 1' altro é piu genérale. 

Efli fono chiamati pronomi , perché ufati 
i n luogo di nomi partlcoiari : iníatti taIvol
ía effi non riempiono i l luogo dei nomi in-
teramente, ma abbifognano di altre parole 
in ajuto per efprimere i ' oggetto , di cui fi 
parla: tali v. g. {onoquale^ qu ahinque, &c. 
che non efpriraono un oggetto determinato, 
di cui venga affermata una cofa , fe non 
quando é accompagnata da un' altra paro ¡a , 
fpecialmente da un verbo Í eoine , ogni fa-
tica nierita premio. 

I I Padre Buffier l i chiama pronomi incom' 
pléú per diftinguerli da quelli, ch'efpriraono 
un' oggetto completamente j come, /'a, t u , 
egli, &.c. 

! Grammatici per ordinario diftinguono 
i pronomi in quattro claffi , relativamente 
alia loro differeníc formazione , al loro íi-
gnifícato, &c. cioé in pronomi perfonali, re-
l a t i v i , pojjefjivi, e dimo/irativi ; ai quali íi 
ponno aggiungere i pronomi indeterminati. 

1 PRONOMI perfonali fono quelli , che 
ufanfi in vece dei nomi delle perfone par-
ticolari : ta!i fono io , tu , egli , m i , voi , 
eglino. Vedi PERSONA , e PERSONALE. 

PRONOMI relativi , che i l Padre Buffier 
chiama modificativi , o determinativi , fono 
quelli collocati dopo i nomi , co' quali eííl 
hanno una tale affinita , che fenza di loro 
niente fignificano : tal é qui , i l quale &c . 
Vedi RELATIVO . 

PRONOMI poffefflvi fono quelli , i quali 
efprimono cib, che ciafcheduno p o líe de , o 
che gli appartiene : come mió , tuo , fuo , 
&c. Vedi RELATIVO . 

Cotefli fono puri aggettivi , e folamente 
differiícono dagli altri per la rela/ione che 
hanno coi pronomi, donde fono derivati, é 
per alcune particolari ánfleíTioni , che effi 
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hanno in akuni Hnguaggj . Vedi AGGET 
T1VO. í" 

PRONOMI dimo/irativi fono quelli , c^c 
fervono per indicare, o moftrare i l fogget. 
t o , di cui fi parla : come quefii, quelli &c 
Vedi DIMOSTRATIVO. 

PRONOMI Indefiniti fono quell i , ch'efpti-
mono i l loro foggeíto indeterminatamente-
come , qu ahinque, a l cuno, &c. cotefti coiij. 
cidono con quelli , che i l Padre Buffier chia
ma pronomi incompleti. 

I PRONOMI fi dividono pa rimen te in fo-
flantivi, ed aggettivi : ai primi appartengono 
io, tu , egli'. ai fecondi, mió, i l quale , che, &c, 

I PRONOMI íi ponno ancora conGderare 
in dae flati j ¡i primo o fia flato preceden
te , come io , m i \ i l fe COR do o fia flato fui-
feguente , come me, m i . 

P R O N O S T I C O , Ornen*, é un fegnoov-
vero indizio di qualche cofa futura , preíb 
dalla bocea di una perfona che difeorre. Ve
di AUGURIO, DÍVINAZIONE. 

* Fejio deriva la parola ornen da oremen, 
quod fit ore, ejfendo un prefagio vocs* 
le . Vedi PRESAGIO. 

PRONOSTICO , ornen prarogativum , tra i 
Romani era i l voto della prima tribu , o cen
turia nei loro comitia; quando veniva propo-
ílo di fare una legge &c. ovvero una ele-
zione , fi preíentava un' urna ai facerdoti 
che v i erano preíenti , nella quale fi get-
tavano i nomi delle tribu , o centurie , o 
curie ; fecondo che i Comitia erano curia-
ta , tributa, o centuriata. E tirando alia for
te, quella íribii , centuria , &c. i l cui no-
rae veniva fuori primo, chiamavafi tribuí, 
o centuria prarogativa , imperocché le loro 
voci erano richefle prima . E talmente i Ro" 
raani dipendevano da cotefta centuria pre-
rogativa , che gli altri generalmente anda-
vano a fe con da . Quindi una perfona che 
a ve va le voci della prerogativa , dicevafi ave-
re cmen prarogativum. 

PRONOSTICO*, Progmfis, nella Medicina, 
é un giudizio dcll' evento , o di uno flato 
di falute, o di una malattia : come k e^ 
la finirá in v i ta , o in morte; fe fara lun» 
ga , o breve \ benigna, o maligna, &c.de*-
dotto da certi íintomi della malattia mede-
íima . Vedi SEGNO , e SINTOMO . 

* La parola deriva dal Greco irpoyy®?1* * 
prenozione : donde anche irc.oyvurW * 
fegno pronoftico, 

lo 
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Tn tutte le febbri continué , Morton el 
'-ura effere di buon pronofiieaun V O U O Í O Y -

quabile, e che prefagiCce fempre bene; 
altro fintoraa minacciante v i U 

• . ^ un nnirn fíehnle . 
accotnpagí intermitiente, prefto é un pronnflko ái mov-
te, quantunque gli altri fintorai poffano lu-
íingare. Vedi POLSO . 

Ippocrate oíTerva , che tutte le predizio-
ni , e pronoíHci delle malattie acute fono 
^olto fallaci; non olíante Diemerbroeck ag-
giunge , che nella pefte di Nimeguen , le 
crifi nei fefto giorno fi trovarono cortante-
mente di fatale promfllco \ altresi 1'eífere 
infetto circa i l novilunio, o plenilunio; lo 
svenire nel principio del raale , e íoffrire 
palpitaxioni di cuore, erano moríali prom-

Jiici ; al contrario una pleuritide ed una 
íuppreffione di ventre erano pronojiiet fa-
iutar i . 

I I PRONOSTICO, o fia proghofn é una par
te delia femiologia. Vedi SEMIOLOGÍA. 

PRONOSTICI del tempo . Vedi 1' Articolo 
TEMPO . 

P R O N T O pagamento , moneta pronta , 
Vedi PAGAMENTO . 

I n molti cafi vi é uno feonto peí pron
to pagamento. Vedi SCONTO , RIBASSO &c . 

P R O N U N Z I A , nella pittura. Vedi Tar-
ticolo PRONUNZIARE 

P R O N U N Z I A Z I O N E , PRONUNTIATIO, 
nella grammatica c i l modo di articolare o 
pronunziare le parole di una lingua rappre-
íentata aU'occhio in ifcritto ed ortográfica
mente. Vedi PAROLA, LINGUAGGIO, SUO-
NO , &c. 

Dalla diffinizione parerebbe, che la pro-
mnziazione h í í e í ohmen t t Finimagine del
ia ortografía: ma ficcome noi pronunziamo 
prima di ferivere , e íblamente feriviamo 
per efpriraere c i ó , che pronunziamo; é co
fa piíi propria diffinire la pronunziazione co
me la regola, ed i l modello dell'ortografía . 
Vedi ORTOGRAFÍA , e SCRITTURA. 

La PRONUNZIAZIONE forma i l piu diffi-
cile articolo di una grammatica feritta: in 
fatti un libro che fi efprime íblamente all ' 
fechio in una materia che riguarda V orée
l a , fembra un cafo affatto fimile a quel-
^ di infegnare ad un cieco i l modo di di-
^inguere i colori . Vedi GRAMMATICA. 

Quindi é , che non vi ha parte veruna 
ndk grammatica tanto difettiva quanto c 
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la pronunziazione \ imperocché lo Scrittore 
non ha fpeffe volte un termine con cuida
re al Lettorc un idea del fuonoch' egli vor-
rebbe efprimere ; e percio per mancanza di 
un termine proprio egli fpeflTe volte ne io-
fíituifce un altro viziofo, o precario. 

Cosí i Grammatici Franceíi frequentemen-
te ci dicono, che l evoca l i^ , e, fi pro-
nunziano in Francefe nello fieíío modo , 
come in latino ; non confiderando , che non 
vi ha alcuna nota e determinata pronunzict-
zione del L a t i n o m a die ogni nazione pre-
fentemente pronunzia i caratteri Romani in 
Latino nel modo ñeíío , come pronunzie-
rcbbe i raedefimi caratteri nella fuá prouria 
lingua : Cosí i l Latino ccecui ñ pronunzia 
dagl1 Ingleíi ficus , come fe fofle feritto in 
Inglefe fekus; e dagP Italiani íi pronunzia, 
come gl'Inglefi leggerebbero tchckous, &c . 
Quindi appare, che la relazione tra i fuo-
RÍ, cd i caratteri , non meno che traleco-
fe, e le parole, é puramente arbitraria, e 
propria della nazione. 

Platóne veramente pare di opinione con
traria , e vuole che v' abbia una relazione 
naturale tra le parole e le cofe ch' ellcno efpri-
mono, come vi é una natural relazione tra 
i fegni fatti dai m u t i , e le cofe ch'effivo-
gliono accennare : Talmente che , fecondo 
Platone , in ogni diverfa parola v i dev' ef
fere un diverfo moto della bocea relativo 
all' azione efpreíTa dalla parola . 

Se una tal cofa v i fofle, o n o , nella pri
mitiva lingua non ofiamo di dirlo: ma egli 
é certo, che una tai relazione ricerchcrebbc 
una facilita di contorcimenti nella bocea , 
che ci riufcirebbono ílrani . 

Per daré una giufta € precifa idea della 
pronunziazione di una lingua , fembra necef-
fario di filiare, quanto roai fía poffibile, tut-
t i i diverfi fuoni impiegati nella pronunzia" 
zione di cotefto linguaggio. 

Cib fecero Mr . Lodwick nel fuo faggio 
intorno ad un alfabeto univerfale ; dov'egli an-
novera quaranta tre diverfi fuoni femplici , 
( alcuni in fatti ftranieri alia lingua Inglefe ) , 
ed i l Padre Bufíier, i l quale aííegna trenta-
tré diverfi fuoni nella lingua Francefe, ven-
tinove nell' Italiano , trenta nel Tedefco , 
ventidue nello Spagnolo, e ventiquattro nell' 
Inglefe. Vedi ALFABETO. 

La lingua Francefe é imbarazzata da una 
difficolta nella pronunziazione , dalla quale 
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parecchie altre vanno efenti; e confine ín quc-
ño , che molíe parole Francefi , hanno due 
prsnunziazioni differenti j Tuna nella proía 
comune, 1'altra ijñi ferfi., 

Nella profa e. g. ornettono la pronunzía-
vJone della fin ale / nel plurale de' norai , e 
tiella t nella- terxa pcríbna .del plurale de' vcr-
bi , e di varié altre finali coníbnanti ; ma 
ín verfo pronunziano tutto , 

Cos ís nel pro.nunziare a quoi bon reveiller 
mes mu/es eydomies ? fi pronunzia la finale s 
delle mu fes , Ed in mille & mi lie doüceurs y 
fcmblent attaches, la t di femblent .dev'eííere 
pronunziata. 

Aggiungafi a cib , che jn proCa i Francefl 
addolcifconp i l fuono di un gran numero di 
parole, pronunziando craire in vece di croire; 
ma in poefia ritienfi la gen ulna pronunzia o 
Vedi LNGLESE^ FRANCESF &C. 

PRONUNZI AZIONE , fi ufa alí resi per dinota
re la quinta ed ultima parte della Rettori-
ca , la quale confifte nel regolare e variare 
Ja voce, .ed i l ge ño fe con do la materia, e 
fecondo le parole , per perfuadere piíi effi-
cacemente , e penetrare neil' animo degli udi-
t o r i . Vedi RETTORICA , 

La Pronunziazkne é di tal impo fianza , 
che Dempftene la chiamb la prima , la fe-
conda, e la terza parte dell'eloquenza . Ve
di AZIONE . 

Quintiliano diffimCce la pronunzi azione , 
vocis , & vultus , & corporis modcratio cum 
vcnujlate^ maniera decente , aggradevole di 
maneggiar la voce , i l geflo j e T azione di 
tutto i l corpo. 

Cicerone in qualche luogo la chiamaf»^-
dam corporis eloquentia, una certa eloqueoza 
tlei corpo ; « in un altro luogo fermo corpo
ris , linguaggio, o di feo rio del .corpo , 

La pronunziazione é la ftefía cofa, che noi 
altrimenti chiamiamo azione. Vedi AZIONE, 
Alcuni Scrit tori , particolarmente M r . Hen • 
l ey , la confondono coll'Í/OCMZW^ , ch'é una 
cofa aífai differente . Goteílo Autore, quan-
éo fi nomina rifloratore de i r a n tica elocuzio-
r.e, intende dell'antica pronunziazione. Vedi 
LLOCUZIONE, 

V i fono tre cofe, che fono comprefe nel 
termine di pronunziazione ; la memoria , la 
voee, ed i l gefto . Vedi ogni cofa fotto i l 
íuo proprio articolo. 

Augufto per evitare di efiere difonorato 
salía í m M^raeri* , c nel tempo fteflb per 
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f irparmlare i l difturbo d' imparare a mente 
aveva i l coílume di arringare con uno ferit! 
to ; íiccome ci .afllcurano pione , e Sve-
í o n i o , 

P R O P A G A Z I O N E , PROPACATIO , é p 
atto di moltiplicare la fpezie , o di produr-
re i l fimile i n via di generazione naturale 
Vedi GENERAZIONE . 

Alcune -piante folamente fi propagase col 
feminare, come i l grano, i papaveji &c.'La 
ragione fi é , che lo fíelo in cotefte piante 
fi fecca , e muore , e per confeguenza | 

Jncapace di eífere píantaío: e per quellocbe 
concerne la yadice , tutta Ja forza e vjrtu 
di eíía paila nella ípiga , Ja quale eífendo 
la parte piu utile della planta efaurifee ogni 
cofa . Vedi PÍANTA , SEMENZA , e SEMI
NA z TONE. 

Talvolta le piante fi propagano per le ra-
d i c i , come gli anemoni, & c . Nel qual ca
fo vi é un confiderabile tronco di virtu fe-
minale p fperraatica rifervata (erapre nella. 
radice , talmente che é in cafo di germo-
gliare nuove fibre jn ogni fávorevole ecca-
fione. Vedi RADICE , 

Talvolta un ramo firalciato , e pofto jti 
térra pullulera una nuova planta; comeve-
diamo nella vigna , nel pioppo, &c. e tal
volta un .tronco fara lo í k í í b . In quefto ca
fo , eífendo la planta di una teffitura a fía i 
porofa, s'imbeye preñamente del nutrimen-
ío , e prende radice . — Que fio método 
di propagazione é particolarmente notabiie 
relia vigna, ogni porzione della quale pofla 
dovunque in térra , diventera una pianía . 
I piccoli pezzetti deü 'O lmo diconfi fare lo 
íleífo. Vedi RAMO, e PIANTARE, 

Quando un ramo, o braccio d*una vigna 
pullula o crefee troppo lung®, o fi fecca ver
fo ref lremita, o crefee troppo poco per nu
triré i fuoi grappoli, ufafi tagiiare i ra m i , e 
mettcrli in térra,, e cosí nreftamente crefpo-
no , e riefeono piante fel ici . 

Ora, per allevare talvolta Je piante no-
velle, e farle crefeere , ed avanzare piu pre
lio , fpezialmente i l i raoni , gli aranci, ed i 
cedri , palian o r n ramo o rampollo di un 
aibero vecchio , íenza tagliarlo , per un'aper-
tura di un vafo ripieno di buona ierra; fo-
pra la quale j pori aprendofi per F umidi-
ía e per i l calore, fubito fcoppiano le radi-
c i , le quali avendo un buon alimento dal
la térra , e dalla pianta madre , crefeono gran-

( demen-
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¿cálente i e ben prefío'giungono alia condi
cione di effere fe párate dalla madre e di in-
gegnarfi di vivere da fe fieííe. Vedi TRON
CO, NANO, &C. finalmente, talvolta anco
ra fi propagano per i bulbi ¿ Vedi BULBO . 

' PROPAGINE, Lajer , nell'agficokura s 
t negii Oríaggi , dioota un novello tcnero 
rampollo , o ramiceilo di una planta non dí
gante dalia tér ra , ií quaíe é piégafoin giu 
é diverfi nodi di effo fí feppellifcono ífe o quat-
íf'oncie foíto t é r r a : rimanendo 1' altra par
te íempre unita alT albero genííore ; fin a 
ra uto che aven do battuta a térra ¡á radice f 
ñ íaglia , e fí fepara dal riríianente ^ e pro
duce una nueva planta 

P R O P I Z I A T O R I O , tra gli Ebrei era ií 
copeíchio deli'arca del teílamento , ch5 era 
coperto si di dentro che di fuori da lami
ne d' oro ; in guifa tale che non vi íi potea 
filevafe coll'occhio alcurfa porzionedilegnoo 
Vedi ARCA »-

Alcuni parimeriíe penfano ch'egli foííe urí 
peiza d5 oro mafficcio .• I Cherubini ípiega-
vatio 1' ale Copra cotefto propiziaforto.- Qucl-
to che S. Paolo ch i a m b propiziatorio o rd i n a-
fo ab aeíerno ¿ fu i i tipo o la figura di 
Criíio 
_ P R O P I Z I A Z I O N E , nelía religione, é urí 

íacrifizio offerto a Dio per calmare íl íuo 
sdegno 3 e renderlo propizio . Vedi SACRÍ-
FíZÍO , ÉSPIÁZIONÉ , LUSTRÁZIONE , 

Tra glí Ébrei íi ofFerivan© in via di r i r i -
gfáxiamento facrifizj ordinarj e pubblici, co
me olocauíli &c.' é parimente íi ofFerivan© 
dei facrificf ñraordinarj da perfone partico-
lari eslpevoli di qualche delitto i n via di 
pfopíziazione 0 

_ Se i i peccaío era d'igrioranzá , effi offe-
íiváno un'agndlo o un capretto , fe con cisfe-
gno, offerivano una pécora : e la propiziaziond 
del povero confifteva in un pajo di tortore. 

La Chiefa Romana crede j che la MeíTs 
Fiá un facrifizío di propiziáltone peí viví ^ 
e Pei m o r t i . Le Chiefe riformaíe non arri-
ffleitono altra propiziazione, fe non fe quel-
la offerta da Gesu Crifto fulla Croce. 

PROPIZIAZIONE 3 aitresl é urí nome, che 
" ^ ad una fefta folenne tra gli Ebrei , 
c^^ata l i dieci del raefe Tisr i r c lF é i l lo-
rofetíimo mefes e cdrrifponde alnoilro Set-
tembre . 
. fu inñituita per confervare la memo-
la del perdono pubblicato ai loro Padri da 
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Mosé per parte di D i o , i l quaíe percib ha 
rimeíFo i l dovuto cañigo per la loro ado-
razione del vitello d' oro. 

PROPLASMA , irpoirKetai/.a, Fi ufa talvol
ta per dinotare una forma, in cu i Fi getta 
qualclle metallo, o materia teñera , la qua
íe pofeia diventa dura . Vedi FORMA f e 
PLASMA. 

PROPLASTICE , TrpWkarmi, é Parte di far 
forme per gittarvi dentro alcune cofe. Ve
di PLASTICEJ FORMA, FONDERIÁ, &C. 

P R O P O L I , vps-oKiíi é una foftanza derí-
fa ^ gialla , che ha un" odor finíile alio flo
ra ce , e che iaífomiglia molto alia cera , con 
cuí le api turano i fori e le feíFure de' loro 
alveari, acciocché non v i entri aria fredda 
&c. Vedi CERA . 

El i ' é una materia friabile da alcuni ñi -
rñata affai nelle malattie dei nervi. Ufafi pa
rimente per aprire gli abfceíFi i ed eftendo r i -
fcaldata fopra i l fuoco, Fi rice ve i l íuo va
pore per le foíFi invetérate * 

P R O P O R Z I O N A L I quantita, fono que!-
le o iineari ^ o numeríche le quali hanno 
una fleíFa ragíone s © relazione, 1' una all'al-
í r a . Vedi RACIONE 3 e PROPORCIONE w 

C o s í , fe 5 , ^ , 12 s- fono proporziónali 5 
allora fara, 3 : ó :: ó : 12. 

Per trovan una qUarta PROPORZIONALE a 
iré date linee , A B , A C , e B D . ( T a v d , 
Géorrí. fig. 62. ) Fi t i r i ad arbitrio un angol® 
F A G , da A íi t i r i la prima delle linee a B ; 
da A , la feconda , a C , e da B , a D , la 
terza: Fi t i r i B C ; e in D , Fi Faccia un a si
go! o eguale ád A B C : allora C E é la qu ar
ta proporzionale ticercata í ed A B : A C : * 
M D : C E . 

Se íi cerca una terzá proporzionale a átíg 
date linee A B , ed A C v fí faccia B D 
eguale ad A C , cioé A C fía repíicata dae 
volte : allora A B : Á G:: A C :C E . 

Per trovdfe dna media PROPORZIONALE tra 
due date linee i A B e B E , ( f ig -63 . ) fi con-
giungano le due date linee ín una linea ret
ía coníinuata , e fi tagli i ! C in due partí 
eguali, da C , cotí' íntervalío di A C Fí de-
ícriva un femicircolo A D E ; e da B s' in-
nalzi una perpcndicolare B D , qnefta^é ¡a 
media proporzionale risereata j ed A B ; BD 
B D : B E . 

! Geometri fono flatí due mílle anni ín cer
ca di un método per trovare due medie pro-
porzionaü, Vedi MÉDIUM, 

Gli 
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G!i antichi faceano cib meccanicamente , 

col mezzo del mefolabio deferitto da Euto-
cliio ; e molíi di loro íentarono di daré la 
dimoftrazione ; alcuni per i loci folidi , co
me Menéeme ; altri per i loci plañí, come 
Nicomede, Diocle, e a' noftri tempi i l Vie-
ta ; ed altri per moti impl i c i t i , come Piato-
ne, Archi ta , Pappo, e Sporo ; altri tenta-
rono col mezzo della deferizione de'circoli 
come Herone , ed Apollotiio & c . ma tut í i 
invano- Vedi PROBLEMA, CQUADRATURA. 

Per trovar un medio PROPORZIONALE tra 
due numeri : la meta della íbmma di due 
dati numsri é un medio proporzionale arltme-
t ico , e la radice quadrata del loro prodotto 
é un medio geométrico /?ro^omeiW<? . Vedi 
PROPORZIONE Aritmética, e Geométrica. 

Per trovare una m e d i a ' P R O P O R C I Ó N A L E ar
mónica., Vedi PROPORZIONE Armónica. 

I I compaffo di proporzione , o PROPORZIO
NALE é un iftrumento- per tirar presamente 
delle linee, e delle figure, in qualunque da
ta ragione ad aitre linee , o figure. Vedi la loro 
coííruzione ed ufo nell5 articolo COMPASSO . 

PROPORZIONALE Vedi PARTE. 
PROPORZIONALI /cale, chiamate ancora fea-

¡e logaritmiche , fono i nnraeri artifíziali o lo-
gar i tmi , pofti su delle linee, per facilita e 
cómodo di moltiplicare , dividere &c. per 
mezzo del conapaffo o del rególo corrente . 
Vedi LOGARITMO, e Se AL A . 

Elleno in fatti non fono altro piíi , che 
íante linee di numerf, come lechiamaGun-
ter , femplici, doppie , t r iple , o quadruple , 
quaí numero rare volte eccedono . Vedi SCA-
i A del G un ter &c. 

PROPORZIONALI fpirali . Vedi SPIRALE . 
PROPORZIONALITA' , é un termine ufato 

s!a Gregorio di San Vincenzio , per di nota
re la proporzione che pafla tra gii efponenti 
di quaítro ragioni. Vedi ESPONENTE , e RA
CIONE . 

P R O P O R Z I O N E , PROPORTIO, nelfarit-
metica , é 1'identita o fimiiitudine di due 
ragioni. Vedi RACIONE . 

Quindi le quantita , che hanno la fteffa 
ragrone tra di loro , diconfi effere proporzio
nali ; e. g. fe A fta a B , come C a D ; ov-
vero fe 8 fta a 4 , come 30 3 1 5 , A , B , C , 
P , ed 8 , 4 , 30 , e 15 diconfi eíTere in pro
porzione , o fi chiamano fempliceraente pro
porzionali. Vedi PROPORZIONALI. 

La Proporzione frecuentemente íl con fon-
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de colla ragione; e puré amendue realmente 
hanno differenti idee , le quali dovrebbono 
per tutte le ragioni eflere diftinte. 

La Ragione propriamente é quella relazio-
ne, o fia abitudine di due cofe , che deter
mina la quantita di una, dalla quantitadelT 
altra , fenza 1'intervento di una terza : co
sí diciamo la ragione di 5 e 10 é 2 ; la ra
gione di 12 e 24 é 2 . Vedi RACIONE. 

La Proporzione é la fimiglianza di due taii 
relaiioni : cosí le relazioni tra 5 e IO , e tra 
12 e 24 eflfeudo le fleífe, o eguali, i quat, 
tro termini diconfi eííere in proporzione. 

Quindi la ragione efifte tra due numeri ^ 
ma fe ne ricercano almeno tre, perché efi-
11a la proporzione. 

La Proporzione finalmente é i ' abitudine ^ 
o relazione di due ragioni quando fono pa-
ragonate infierne ; come la ragione lo é di 
due quantita. Vedi QUANTITA*. 

La Proporzione inoltre íi confonde frequen-
temente colla progrejjione , Infatti amendue 
fptífc volte coincidono ; confillendo la lo
ro diíferenza folamente in quefio , che la 
progreíüone é una fpecie particolare di pro
porzione t in cui ü fecondo dei termini éua 
medio proporzionale tra gli altri due, od ha 
la fleífa ragione al terzo , che ha i l primo 
a{ fecondo. 

Aggiungete a cib , che \aproporzione hl'v-
mitata da tre termini , ma \&progrejfionevñ 
al i ' infini to; ( talmente che la progreífione é 
una ferie o continuazione di proporzioni ̂  
e che nei quattro termini 5 , 6, 12, 24 ? 
la proporzione é folamente tra le due cop-
pie j e 6 r Q 12 e 24 j ma la progreífionf 
é tra tu t t i i quattro termini . Vedi PRO" 
GRESSIONE . 

La Proporzione álceCi ettere continua, quan
do U confeguente della prima ragione é la 
fleífo coll' antecedente della feconda ] come , 
fe 3 fta al 6 , come 6 al 12 . Vedi CON
TINUO . 

La Proporzione dicefi eífere difereta o in-
terrotta , quando i l confeguente della prima 
ragione differifee dall' antecedente della fej 
eonda; come, fe 3 íla al 6 j come 4 â  8 1 
Vedi DISCRETO . _ , 

La Proporzione inoltre fi dice o A r i m t t t -
ca, o Geométrica a mifura delle ragioni» 

PROPORZIONE Aritmética, é 1'eguagliatiza 
di due o piu ragioni aritmetiche; o Peguaglian-
xa della differenza, tra tre diverfe quantu'a» 

Cos í , 
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Cosí , 15 a , s, 6 2 , 5, 8, fono in Fro-

mrzione Aritmttica; iraperocché vi é la rnede-
fima differenza tra i numeri paragonati, che 
fono 1 al 2 , e 2 al 3 , o 2 al 5 , e 5 all' 8. 

Se ogni termine ha la medeíima ragione 
al fuífeguente, come i l primo ha al lecon-
¿0- i termini diconfi eífere in una proporzione 
continua aritmética; come 5, 7 , 9 , 12, 15. 

ge la ragione tra ogni due termini diffe-
ilfce da quella degli altri j i termini diconfi 
eííere in proporzione aritmética difcreta , o 
¡ntenotm; come farebbe 2 : 5:: ó : 9 , eífen-

Ja ragione del 5 al 6 differente da quelU 
del 2 al 5. 

Una ferie di piu di quattro termini in pro
porzione aritmética forma una progreífione 
ariínetica . Vedi PROGRESSIONE . 

1. Se tre numeri fono in proporzione arit
mética , la fomma degli eílremi é eguale al 
doppio del termine medio: Cosí nel 3 , 7 , 
11 ; la fomma del 3 ed 11 é eguale al dop
pio del 7 ; cioé al 14. 

Quindi abbiamo una regola per trovare un 
medio proporzionale aritmético tra due dati 
numeri; cífendo mezz.a la fomma de'due i l 
medio ricereato : Cosí mezza la fomma di 
11 e 3 , cioé del 14 é 7. 

2. Se quattro numeri fono in proporzione 
aritmética, la fomma degli eftremi é eguale 
alia fomma dei termini medj: Cosí nel 2 : 
3 : 4 : 5 ; la fomma del 5 e del 2 é eguale 
alia fomma dei 3 , e del 4 , cioé al 7 . 

Quindi quattro termini in proporzione arit
mética fono ancora proporzionali fe íi pren-
dono inverfamente 5: 4 : 3 : 2 , o alterna
tivamente cosí 2 : 4 : 3 : 5; o inverfamen
te ed alternativamente cosí , 5 : 3 : 4 : 2 . 

3. Se due numeri in proporzione aritméti
ca íi aggiungano ad altri due ; i l minore al 
minore, &c. la loro differenza é in una du-
plicata ragione , cioé doppia di quella delle 
rifpettive parti aggiunte: Cosí fe al 3 : 5 fi 
a§biungano 7 : 9 , le fomme fono 10: 14; 
la cui differenza 4 é doppia delía differenza 
^ 1 3 : 5 , o del 7 : 9. E fe a cotefta fomma 

aggiungano altri due , la differenza l e l i ' 
^titna fomma fara tripla della differenza dei 
Píitni due, e cosí in feguito. 

ê due aritmetici proporzionali fi fottrag-
§ano da altri due nelia fteífa ragione , i l rai-
'?0re dal minore &c. la ragione aritmética 

refiduo é o. Cosí da 9 : 7 levando 5: 
5 » 1 refidui fono 4 , 4. 

Tom. V I . 
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Quindi fe fi tnoltipÜca un aritmético pro

porzionale per lo ñeffo numero , la diffe
renza dei fuoi prodotti conterrala prima dif
ferenza tante volte, quante unita contiene 
i l moltiplicatore . Cosí 3 : 5 moltiplicato 
per 4 , produce 12, 20 , la cui differenza 
8 é eguale al 2 prefo quattro voke, i l qual 
2 é la differenza del 3 , e 5. 

4. Se due numeri in proporzione aritméti
ca fi aggiungono, o fi moltiplicano per altri 
due in un'altra ragione dello íteífo genere, 
i l minore per i l minore , &c. le fomme fo
no in una ragione, c h ' é la fomma delle ra-
gioni aggiunte o moltiplicate. Cosí 2 : 4 : 
3 : 9 eííendo aggiunti , le fomme fono 5 : 
13, la cui differenza é 8, che é la fomma 
del 2 , e del ó , che fono le differenze'dei 
numeri dati , 

PROPORZIONE Geométrica h l'eguaglianza 
di due ragioni geometriche , o due rappom 
di due paja di quantita . Vedi G E O M É 
T R I C O . 

COSÍ 4 : 8:: 12: 24 fono in proporzioné 
geométrica: effendo la ragione del 4 e deli' 
8 eguale a quella del 12, e 24. cioé 4 é 
contenuto tante volte nelf 8 , come i l 12 lo 
é nel 24. Inol t re9 , 3 , 1 fono in proporzio
ne geométrica ; eííendo i l 9 triplo del 3 , co~ 
me i l 3 deli '1. Se in una ferie di termini v i 
é la iieíTa ragione tra ogni due termini , che 
v i ha tra i l primo ed i l fecondo; eííi diconíi 
effere continui geometrici proporzionali: Come 
1 : 2 : 4 : 8 . 

Se ogni due termini hsnno una differente 
ragione da quella del primo e del fecondo , eíil 
diconfi eífere in proporzione geométrica dif-
giunta, o interrotta j come fono 2 : 4 : 3 : ¿ ; 
dove 2 fía a 4 , come 3 a <5; ma non cosí 
come 4 a 3, 

Una ferie o progreífione di piíi di quattro 
geometrui proporzionali íi chiama progrejfione 
geométrica. Vedi PROGRESSIONE. 

1. Se tic quantita fono in proporzione con
tinua geométrica, i l prodotto delli due eftre-
mi é eguale al quadrato del medio termine. 
Cosí nella proporzione 6: 12:: 12: 24, i l 
prodotto del 6 e del 24 é eguale al quadra
to del 12, cioé al 144. Quindi abbiamo una 
regola, 

2. Per trovare un medio geométrico propor
zionale tra due numeri, v. g. 8. e 72. 

Si moltiplichi uno dei numeri per 1'al-
t r o , e dal prodotto 576 fi eüragga la radi-

D d d d ce qua-
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ce quadrata 24. Ella fara i l medio ricercato . 

3. Per trovare un quarto proporzionale 
a tre dati numeri, v. g. 3 , 12 > 5? o un 
terzo proporzionale a due dati numeri, 

Moltiplichifi i l fecondo 12 peí terzp 5 
nel primo cafo ; e nell' altro fí moltiplichi 
i l fecondo per fe fleíío: íi divida i l prodot-
to peí primo 3 , i l quoziente 20 é i l quar-
to volgarmente ricercato in uno , o i l ter-
zo nell'altro cafo. 

La folazione di queíio problema é cib , 
che volgarmente chiamiamo regola di pro-
porz 'tone , o regola áurea , o regola del tre. 
Vedi REGOLA, 

4. Se quattro numeri fono in proporzione 
geométrica) i l prodotto degli ertremi é egua-
le al prodotto dei due termini medj : Cosí 
nella proporzione 2 : «p: 4 : 10, i l prodot
to di 10 e 2 , é eguale a queMo di 5 , 6 4 , 
cioé 20: Quindi 

5. Se quattro numeri nominati a: b:: c: d 
fono in proporzione o aritmética , o geométri
ca ; faranno puré nella íteffa proporzione pre-
fi inverfarnente, cioé ^ : c:: h : a ; o alter
nativamente , come a: c:: b : d j o alter
nativamente ed inverfamente , come d : 
¿?:: c: a , 

6. Se i due termini di una ragíone geo
métrica fi aggiungono, o íi fottraggono da 
due altri nella fteífa ragione, i l minore dal 
minore &c. le fomrae, o le difFerenzc fono 
nella fleífa ragione : Cosí in ó : 3 : 10 : 5 , 
dove la ragion eomune é 2 *, 6 aggiunto al 
10 , fa 1 6 , come 3 al 5 fa 8 j e 16: 8 é 
nella fíefla ragione come 6 : 3 , o 10: 5. 
Inoltre efifendo 16 all' 8 , come 6 al 3 , le 
loro differenze 10 e 5 fono nella fleífa ra
gione . 

L'oppofito della qual propofizione é fi-
milmente vero; cioé fe ad ogni due, o da 
ogni due numeri íi aggiungano , o fi fet-
íraggano altri due, fe le loro fomme o dif
ferenze fono nella flefifa ragione geométri
ca come le due prime, i numeri aggiunti 
o fottratti fono nella medefima ragione , 
Quindi 

7. Se gli antecedenti, o i confeguenti di 
due ragioni geometriche eguali 3: ó e 12: 
24 fi dividono per lo fleíTo 3 : nel primo 
cafo, i quozienti 1 e 4 avranno la üefifa ra
gione ai confeguenti , cioé 1 : 6:: 4 : 24 ; 
e nell'altro gli antecedenti averanno la flef-
fa ragione ai quozienti, cioé 3 : 1 :: 12 : 4. 
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8. Se gli antecedenti , o confeguenti d¡ 
íimili ragioni 2 : 6 , t 5 : 9 fi moltiplicano 
per la medeíima quantita6; nel primo caf 
j prodotti 12 , e 18 hanno la fleífa ragione 
ai confeguenti, cioé 12: (5:: 18: 9 ; e ne¡!> 
altro , gli antecedenti hanno la fleffa ragio, 
ne ai prodott i , cioé 2 : 6:: 3 : 9 . 

9. Se in una proporzione geométrica 3 : 6 -
12: 24, fi moltiplichino gli antecedenti, o 
fi dividano per lo fleífo numero 2 ; o divi-
danfi per lo fleffo numero 3 ; nel primo ca
fo, i prodotti ; nel fecondo i quozienti fa-
ranno nella medefima proporzione , cioé <3: 
18 :: 24 : 7 2 , ed 1 : 3 - 4 : 12. 

10. Se in una proporzione 4 : 2 ;: 10: ^ 
Fantecedente della prima ragione fla al fuo 
confeguente , come 1'antecedente della fe-
conda fla al fuo confeguente ; allora , per 
compoíizione, come la fomma dell' antece
dente e confeguente della prima ragione íla 
all'antecedente o confeguente della prima, 
cosí fla la fomma dell' antecedente e confe
guente della feconda all' antecedente o con
feguente della feconda, cioé 6 : 2:: 15:5, 
0 6 : 4 : : 15: 10, 

11. Se in una proporzione 6 : 4 :: 15: 10 , 
come 1'antecedente della prima ragione fia 
al fuo confeguente , cosí fla 1'antecedente 
dell' altra al fuo confeguente ; allora divi
dendo, come la diíFerenza dei termini della 
prima ragione fla al fuo antecedente, o con
feguente, cosí fla la differenza dei termini 
della feconda ragione al fuo anteceden
t e , o confeguente, cioé 2 : 4: : 5: 10; o 
2 : 6:: 5: 15. 

12. Se in una proporzione 4 : 2 : : 6 : ^ ) 
come T antecedente della prima ragione íla 
al fuo confeguente , cosí ña i'antecedente 
della feconda al fuo confeguente: e come il 
confeguente della prima fla ad un altro nu
mero 8 , cosí fia i l confeguente della fecon
da ad un altro numero 12; cioé 2: 8:: 3: 
12; allora 1'antecedente della prima fiara 
a i r 8 , come 1'antecedente della feconda al 
12; cioé 4 : 8:: 6: 12. 

13. Se in una proporzione 8 : 4 " í2 : ^1 
come F antecedente della prima ragione fia 
al fuo confeguente , cosí fla l'antecedente del
la feconda al fuo confeguente ; e come 11 
confeguente della prima fla ad un altro nu
mero 16, cosí un altro numero 3 fia aü 
antecedente della feconda, cioé 4 : 10:: ^ ' 
12. Allora I ' antecedente della prima fara 

al i© 
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a | 1 6 come 3 al confeguente della feeonda ^ 
cioé 8: 16:: 3 : 6. 

14. SupponganO quali íi vogliano quattro 
quantita proporzionali, cioé 3: 6:: 12: 24, 
ed aitre quattro quantita proporzionali 1 : 
*y: 9: 27 j fe fi rnoltiplicano i diverfí ter-
niini dell' ultima per quellí della prima , i 
procfotti faranno fimiiraente proporzionali ; 
Ü Q I y. 18 :: 108 : 648. 

i j . Se v i fieno diverfe quantita continua
mente proporzionali A 5 B , C , D &c. la pri
ma A íla alia terza C in una ragione dupli-
^ í a ; alia quarta D , in una ragione tripü-
cata, &Cv della prima A alia feccnda B . 

16'. Se vi fono tic tiumcri in proporzione 
continua , la difílrcnza del primo e fecondo 
fara un medio proporzionale tra" la differenza 
del primo e fecondo termine , e la differenza 
del fecondo e terzo^ e i l primo termine. 

PROPORZIONE armónica o muficale é una 
terza fpezie di proporzione formata dall' ai
tre due in tal guifa: di tre numeri fe i l prn 
itio íla al terzo, come la differenza del pri
mo e fecondo fia alia differenza del fecondo 
e terzo j i tre numeri fono in proporzione ar
mónica i Vedi ARMÓNICO i 

Cosí 2 : 3 : 6 fono armonici $ perché 2 í 
o :: 1 : 3 . Cosí puré quattro numeri fonoar-
rnonicij quando i l primo fia al quarto 5 co
me la differenza del primo e fecondo fia allá 
differenza del terzo e quarto < 

Cosí 24: 16:: 12: 9 fono armonici, per-
cíié 24 : 9 :: 8 : 3 4 

Col continuare i termini proporzionali neí 
primo cafo, nafce una progreííione, o ferie 
armónica* Vedi SERIE. 

t i Se tre o quattro numeri iñ proporzione 
armónica íi moltiplichino, o fi dividano per 
lo ñeífo numero; i prodotti, oquozienti fa
ranno puré in proporzione armónica i ^Zosi fe 
6, 8^ 12 j che fono armonici, dividonfi per 
2, i quozienti 3 , 4 , 6 , fono parimente ar
monici; e reciprocamente i loro prodotti peí 
% , cioé 6 , 8 , i - l i 

2. Per trovare uti medio armónico t radué 
oati tiumeri í 

Si divida i l doppio prodotto delli due riü-
^ r i per la loro fomma , i l quoziente é i l 
^Aiü ricercato : Cosí fupponendo 3 e 6 gli 
^retni, i l prodottpdi eífi é 18, i l qual rad-
^^piato ci d i 36; divlfo queflo peí 9 (fom-
m* k\ 3 e 6 ) dará i l quoziente 4 . Onde 
5; 4: 6 fono armonici. 
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3. Per trovare un terzo armónico propor" 

zionale a due dati numeri: 
Si chiami uno di loro i l primo termine 5 

e Taltro i l fecondo; fi moltiplichino infie
rne, e fi divida il prodotto peí numero che 
reda dopo che i l fecondo é fottratto dal dop
pio del primo ; i l quoziente fara un terzo 
armónico proporzionale. Cosí fuppoíii i dati 
termini 3: 4 , i l loro prodotto i2d iv i foper 
il 2 , (refiduo , dopo che 4 é levato da 6 5 
doppio del pr imo) i l quoziente fara 6 , ter
zo armónico proporzionale ricercato. 

4. Per trovare un quarto armónico pro
porzionale a tre termini dati : 

Si moltiplichi i l primo nel terzo, e fi di
vida i l prodotto peí numero che reíla dopo 
che il medio o i l fecondo é fottratto dal du
plo del primo; i l quoziente é urt terzo pro
porzionale armónico: C o s í , fuppoíli i nume
ri 9 : 12: 16; fi trovera per la regola che 
24 é i l quarto^ 

5. Se v i fono quattro numeri difpoíli iñ 
ordinej un eflremo de' quali , e i due medj 
termini fíeno in proporzione ar i tmética; e gli 
lleífi medj termini coll1 altro eílremo fíeno in 
proporzione a r m ó n i c a t u t t i quattro faranno in 
proporzione geométrica: come q u i , 2 : 31 
4 5 6- che fono geomeírici; de' quali 2 : 3 : 
4 fono aritmetici , QS' 4 - <5 fono armonici. 

6. Se t raogní due numeri fi ponga un me
dio ar i tmético, ed altresi un armónico, tut
t i quattro faranno in /n-o^orx/owí? geométrica : 

Cosí tra 2e 6 , un medio aritmético é 4 , 
ed un armónico é 3; e tut t i quattro 2 : 3 : : 
4 : 6 fono geometricí * 

No i abbiamoquefta notabile differenza tra 
le tre fpecie di proporzione, che tra ogní da
to numero potiamo alzare una ferie conti
nua aritmética che crefea in infinitum , ma 
notl che decrefea* L'armónica é decrelcente 
in infinitum, ma non crefeente; la geomé
trica pub eífer nell' uno e neü' altro modo. 
Vedi SERIE < 

PROPORZIONE contro-armónica é quelía re-
lazione di tre termini, in cui la differenza 
del primo e del fecondo, íla alia differenza 
del fecondo e del terzo, come i l terzo fia al 
primo. 

C o s í , 3 , 5 , 6 ^ fono numeri in propor-
zione contro-armonica, perché 2: 1 :: 6 : 3. 

Per trovare un medio in proporzione con-
tro-armonica tra due numeri : fi divida la 
fomma dei due quadrati per la fomma dellc 
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radici ; i l quoziente é i l medio ricercato. 
Cosí la fomma dei quadrati del 3 , e del 6 , 
cioé 45 , divifa per 9 , ch 'é la fomma delle 
radici , ci dará 5. 

P R O P O R Z I O N E ejirema e media. Vedi 
ESTREMO . 

PROPORZIONE inordinata . Vedi I N o R-
D I N A T O . 

PROPORCIONE reciproca \ Vedi R E C I 
P R O C O . 

PROPORZIONE di egualita. Vedi EGUA-
EITA*. 

Compoftzione di P R O P O R Z I O N E . Vedi 
COMPOSÍZIONE . 

Regola di PROPORZIONE. Vedi REGOLA. 
Termini d i PROPORZIONE . Vedi T E R-

M I N E . 
PROPORZIONE fi ufa eziandio per dino-

íare una relazione ira cofe ineguali della rne-
defiraa fpecie, per cui le loro diverfe partí 
corrifpondono a ciafchedun' aitracon unegua-
le aumento o diminuzione. 

Cosí nel ridurre una figura in piccolo, o 
neir ¡ngrandirla r íl deve aver mira di ofler-
vare una eguale diminuzione , o ingrandi-
mento, in tutte le fue par t i ; cosí che fe v. 
g. una linea fi abbrevia di un terzo della fuá 
iunghezza i fi dovr^ Abreviare tutto i l r i -
manente nella medeíiaia proporcione . 

Per fare delle riduzioni di queftafaíta éd i 
grande ufo i l compallo di proporzione. Ve
di CoMPAsso . Vedi puré RIDUZIONE , AB-
BOZZO &C. 

PROPORZIONE , nella legge. Vedi PRO 
K A T A , ed ONERANDO . 

PROPORZIONE, nelTarchiteítura dinota la 
giufta magnitudine dei membri di ciafchexlu-
na parte di un edificio, e la relazione dil le 
diverfe parti al tutto 5 v. g.- delle dimeníioni 
di una colonna &c. in riguardo all'ordinan-
za di tutto i 'edifizio. Vedi SÍMMETRIA , ed 
EDÍFIZIO . 

Una delle maíTime differenze tra gli ar-
chi te t t i , oíferva M . Perrault , effere nelle 
proporzioni delT aitezze, delle intavolature , 
in riguardo alia groffezza delle colonne, a 
cui devonfi ícrapre adattare. Vedi ÍNTA VO-
1ATURA, 

In fatti rara é quell' opera o fía degli an-
íichi o dei moderni, in cui coteüa propor
zione non abbia qualche divario ; alcune in
tavolature fono quafi due volte alte come 

l ' a l t r e j e non oftante é cofa certa che que-

P R O 
ña proporzione dovrebbe eflTere di tufte {* ¡L 
tre la pib regolata ; non effendovi cofa di 
maggior importanza , come non v' é cofa 
in cui piíi prefto fi feopra un difetto, né di-
fetto che piü difgufti e rinerefea. Vedi CO
LONNA &c . 

La Proporzione parimente riguarda le ma-
gnitudini dei membri dell'avehitettura , del
le ftatue o fimili, in riguardo alia diftan?», 
in cui devono eífer vedute. 

I piu eelebri architetti fono molto difere-
panti nelle loro opinioñi su tal propofito: 
alcuEii pretendono , ebe le parti daverebbero 
ingrandíríi a proporzione della loro elevazio-
ne ; ed altri dicono, che doverebbero rima-
nere nelle loro naturali dimenfíoni . Vedi 
STATUA . 

PROPORZIONE nella pittura , é la giufia 
grandezza dei varj membri di una figura, 
di un gruppo, & c . uno in riguardo all' al
ero, atutta la figura-, al gruppo, ed al pez-
zo intero. Vedi PITTURA , 

La Proporzione forma uno dei piü impor-
tanti articoli nell1 arte della pittura , eífendo 
il corpo umano, i l foggetto principale, la 
cui fi oceupa ; per laqual ragione, ai curien 
íi- di coteíla arte non difpiacera i l fegueníe 
fchema delle di lei rególe, e leggi 

D i paflfaggio fi offervi, 1. che per mi fu
ra re e far fpiccare le proporzioni , eífi o di-
vidono i l modulo in dodici parti , e fuddivi-
dono ciafcheduna d'eíTe ia quattroj o divi-
dono la íaccia in tre lunghezze del nafo, 
fuddividendo ogni Iunghezza in dodici, o fi
nalmente dividono turta la faecia in trelun1 
ghezze , e fuddividono ciafcheduna d'efle ití 
quattro: i l qual modo ultimo noi qu). íegui-
remo-. 

2. Che la moltipíiciía delle piccole mi fu1 
re deve ftudiofamente fchivarfi , imperoc-
ohé eífe confondono; e ricercano grande 
íperienza nell' ofteologia per riufcire giuíla-
mente . 

3. Che nel raifurare vi fia un riguardo a* 
rilievo od ai rifalti delle figure. 

Rególe di PROPORZIONE nella pittura . ' 
nelle proporzioni di una figura umana fi ab" 
bia riguardo a l i 5 ^ , al fejfo , ed alia 
$a . Quanto all ' eta ; noi confideriamo gli 
í h t i d i eíTa , cioé l'infanzia, 1'adolefeenza, 
e la v i r i l i t a j per quello che concerne la pri
ma noi contiamo ai tre anni d' et̂ . einque 
lunghezze della íaccia da capo a piedi; cioé 

dalla 



¿alia fomm'itadel capo fino al fondo del ven
tre , ne contiamo tre j d i la al piede, due; 
la larghezza in torno alie fpalle una faccia, 
una altezza : e nel fito deli5 anche , una 
faccia. 

All 'e ta d i quattro a n n i , 1'altezza é di fei 
facciC) ed -f-, cioé dalla fommita del capo 
fino al fondo del ventre tre faccie ed ~ , 
¿i ja alia fuola del pitde , tre faccie. La 
larghezza intorno alie fpalle una faccia e 

intorno alTanche, una faccia e ~ . 
Ali 'eta di cinque anni, 1'altezza é di fei 

faccie ed i , •§• detratto, 11 pih bailo eífen-
áo piu breve i 

Nell'adolefcenza ai dodici anni abbiarao 
due proporzioni ; una dalla natura , che da 
nove faccie per 1'altezza i due faccie per la 
larghezza delle fpalle; ed una faccia e f per 
la larghezza deli'anche. L 'ál t ra dalle anti-
che fíatue , come quella di Laocoon, &c . 
che da per 1' altezza dieci faccie - I ; per 
la larghezza da una fpalla all'altra una fac
cia e f ; e per la larghezza deli'anche una 
faccia e -y ; al fito del mufcolo chiamato 
vafius efiernus due faccie 5 alia cofcia una 
faccia; i l ginocchio f e - una fuddivifio-
ne ; ed ai nodi del piede ^ . 

Nello ílato della virili ta , quando le propor-
zioni fono giunte alia perfezione, l ' a l t t z t a é 
d id ieci faccie : la prima, dalla fommita del 
capo fino alie nari \ la feconda fino al buco 
nel eolio tra le clavicole ; la terza fino alia 
bocea dello fiomaco , chiaraata cartílago enfi-

formix ; laquartafino all 'umbilico; la quin
ta fino ai mufcoli piramidal! d i la al g i -
ítocchio 2 -I- ; ed altrettanto fino alia fuo
la del piede. — La eíknfione delle braccia 
é la medefima che T altezza; cioé dalla fom
mita del dito lungo fino alia giuntura del 
corpo , una faccia; di la al gomito 1 
di la alia giuntura delle fpaíle, 2 f ; di la al 
buco nel eolio, i - | ; in tutto cinque tefle; 
le quali colle cinque deli'altro braccio, for-
mano dieci: la groííezza delle braccia deve 
adattarfi alia qualita o al caratterei 

Quanto alia larghezza della figura veduta 
& fronte, la larghezza delle fpalle attraver-
^ ü deltoide ¿di due faccie e - f , la ¡arghez-
â ¿el mufcolo petíofale alia giuntura del 
J^ccio, 2 . attorno 1'anche y dove fono gli 

obliqu'i externi, 1 y , e tre fuddmfioni. Le 
ôfeie nel fito piü groflb, 1 : i l gireocchio 

" 5 íre fuddivifioni - | , La gamba nells 
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parte piu groíTa , - j , ed una fuddivifione. 
L ' efiremita del nodo del piede \ ed una fud
divifione ^ . I I piede i » ed una mezza 
fuddivifione. La loro lunghezza , una faccia 
e y , ed una fuddivifione. 

A l t r i mifurando per la lunghezza di tut
to i l capo fanno folamente oíto capi o fia 
tefte in altezza e larghezza, cosí : i l capo 
una ; una di Ta al fondo del petto, una di la 
all' umbilico; una di la al membro y i r i l e ; 
una di la alia meta della cofcia; una di la al
ia parte piu baíía del ginocchio ; una di la al 
fottile della gamba; ed una di la al fondo del 
piede. 

La larghezza eos): una dal fine del dito 
lungo della mano fino al corpo; di Ta alia ple
gatura del braccio una; di al fondo della 
fpalla, una; due di la all'altra fpalla: e tre. 
di la aH'eüremita deli'altro dito lungo della 
mano s 

A queííe generali proporzioni fi pon no ag-
giungerne deli' altre, le quali comunemente 
s' oüervano; come, che la mano é la lun
ghezza della faccia; i l pollice la lunghezza 
del nafo ; e i l dito groflb del piede fimil-
mente: i due capezzoli ed i l buco nel eol
io forma no un giufto triangolo equilátero 5 
1' intervallo tra gli occhi é la larghezza di 
un occhio : la larghezza della cofcia nella_ 
parte piíi grofla , é doppia della larghezza 
deila parte pik groíTa delta gamba e tripla 
della larghezza della parte piu fottile: dal
la fommita del capo fino al nafo, lo íkffo 
che dalla fommita del nafo fino al m e n t ó . 
La di fianza dal mentó fino alia gola , é la 
larghezza della gola ; la difianza dal centro 
deli'occhio fino alie ciglía é la fie fia che la 
prorainenza delle nari , e lo fpazio tra effe 
ed il labbro di fopra: la lunghezza del dito 
índice , la ftefía che loípaz¡o di la al carpo; 
lo fpazio dalla fommiía del dito Índice al 
carpo, la lunghezza della faceta. 

Per quello che concerne i l feffo: le pro
porzioni deli1 Uomo e della Donna differiíco-
no nell'altezza, i n c i b , che la donna ha i i 
eolio piü lungo; le parti del petto , e le 
parti inferior] del ventre fono piu grandi la 
meta per parte ; i l che forma lo fpazio dal 
petto all' umbilico minore di una parte; e 
la cofcia piíi corta una terza parte. 

Quanto alia larghezza, una donna ha i l 
fuo petto e le fpalle piu ñrecte e Tanca piü 
larga j e le cofeie piü larghe nel fito della 

loro 
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loro articolaxione , le braccia e le gambe 
piu groííe, i piedi piii f o t t i l i ; e perché le 
donne fono piíi groffe e carnofe, i loro liau-
ícoli fí vedono meno 5 e percib i contorni 
íono piWifcj ed uguali . 

Le Giovani Donzelle hanno tefte piccolej 
colli lunghi , i'palle baile, corpo magro, an
ca groffa, gambe e cofcie lunghe, e piedi 
piccoli. 

I Giovani hanno i l eolio piu groííb delle 
femmine, le fpalle ed il petto piu largo, i l 
ventre e i'anca piu ñrettay le gambe e le 
cofcie piu magre , ed i piedi piíi grandi. 

Quanto alia qualita dei foggetti, o dob-
biamo feguire la femplice natura, o raífinar-
l a , o fceglierla , o eccederla : Nel feguire 
la femplice natura in foggetti ordinarj e pae-
fani , in perfone zotiche , e di un tempera
mento umido , la proporzione dev'effere piií 
groífolana y e piu rozza , i n>ufcoli devono 
apparire pocodiftinti , i l capo groffo, i l eol
io corto, le fpalle alte , lo ftomaco piccolo, 
i ginocchj e le cofcie grofle , e i piedr 
grandi. 

Nella natura raffinata per ferie iílorie &Co. 
Le figure degli Eroi devono eífere bene pro-
porzionate, le anche alte e dri t te , le giun-
ture ben légate, piccole, e compatte, l i 
bere dalia carne e dal graíTo. 

Gl i Uomini militari devono avere la te^ 
fíapiccola, i l eolio groífo e nervofo, le fpal
le larghe ed alte, i l corpo e le mammelleele-
vate, le anche ed ií ventre piccolo, le co
fcie piene di mufeoli , i principali mufeoli 
clevati, e legati infierne alie te í íe ; le gam
be lifcie, i piedi magri , e le fuole incavate * 

La natura talvolta fi deve fcegliere, cioé fi 
tleve formarla di partí tratte da varj buoní 
originali , per formar figure ftraordinarie, 
e perfette, per foggetti grandi ed Eroici y 
come nelle (lorie Romane j dando cosí un 
carattere di forza fufficiente ad efeguire le 
azioni , che fono conformi alie deferizioni 
fatte dai Poeti & c . 

Finalmente la natura fi deve talvolta ec-
cedere come nelle rapprefentazioni delle del
ta favolofe, degli Ero i , e dei gigat)ti: in 
quede i gran pezzi, che fervono per formar 
i l corpo devonfi fare in mi fu re conformi all1 
altezza^ folamente diverfificandole per la lo
ro groflfezza. 

Nella regola delle proporzioni fi deve of-
fervare, che v i é una diíferenza nei contor-
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ni di aícune par t í , quandofi mettono in fóa 
ferenti pofiture : Cosí quando i l braccio t 
piegato, egli é piíi largo che aílora quando 
é drizzato ; lo íleííb fi verifica nel piede e 
nel ginocchio, come dimoftra Leonardo da 
V i n c i . 

Regola di PROPORZIONE , nell5 aritmeti-
ca , é una regola, colla quale troviamo un 
quarto proporzionale a tre numeri dati. 

Ella popolarmente fi chiama la regola áurea 
c talvolta la regola del tre. Vedi REGOLA5 

Compaffo di PROPORZIONE, é un nome' 
con cui i Francefi , e dopo loro aícuni au-
tori Inglefi chiamano i l fettore {feüor). 
Vedi la coflruzione delló flejfo f e i l di luí ufo 
m i r Artícelo SECTOR. 

PROPOSIZIONE , PROPOSITIO , nella 
lógica e quella parte di un argomento , ¡n 
cui íl attribuifce ad un foggetto qualche qua
lita o negativa o poíitiva . Vedi ENÜNCIA-
ZIONE, ATTRIBUTO &C. 

Chauvin diffinifee la propofizione una fen-
tertza coffipieta, precifa , che indica , od ef-
prime qualche cofa, o vera, o faifa, fenza 
ambiguita: come: Xantipa % una cattíva 
moglie ; — Se un Afino vola y fa ¿£ uopo che 
abbia le ale . 

Áltri r pih filofoficaraente, defínifeóno la 
propofizione •> un diícorfo proferito, o prodetf-
to , per fignificare qualche giudizio dclla men
te . Vedi GIUDIZIO . 

Una propofizione é compofia di due termi-
d i ; Tuno, che noi affermiamo, o neghia-
mo , ehiamato foggetto: l ' a l t ro , ch' é la' 
cofa affermata, o negata, ehiamato amibu-
to i o predicato. Vedi SOGGETTO e PREDF 
CATO. 

Queíli due termini o fono u n i d , o fepa-
ra t i , per mezzo di qualche copula, o fegna 
difgiuntivo. Vedi COPULA. 

COSÍ nella propofizione , Dio e giuflo; » 
foggetto, Dio ^ é unito all 'attributo , g i ^ 

fio^ col verbo fuftantivo, e. 
Gli Scolaftici chiamano i due termini ww-

terjdi e la copula la forma propofizione, 
Vedi FORMA , &c. 

Ora, ficcome i termini pon no effere o ím-
golari, o corauni, ed univerfali, fe ^ ^0§' 
getto di una propofizione é un termine co-
mune, prefo in tutta ía fuá efienfione , la 
propofizione ñ chhmd. univerfale : come, ognt 
Ateífta é cieco . Vedi UNIVERSALE. 

Se ü termine comune fi prende folamen
te m 
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lein una parte indetermínata della fuá filen-
{jone ) â p^0p0ílz 'lone i* nomina particolare : 
come alcuni Ateifl i fono ewpj. 

Se ü íoggetto della propo/izione c fingola-
rej ía proP0fi^one fi appella fingolare: co
me, Giorgio e i l Re d' Inghilterra. 

Quelle proppftzioni che hanno folamente 
un íoggetto, ed un at tr ibuto, fi chiamano 
(tmf¡ct i quelle che hanno diverfi foggct-
tj j od attributi , fono chiamate compofie, 

tJn fillogifmo é compoño di tre propofizio-
della maggiore, della minore , e della eon-

c/uíione, o confeguenza . Vedi SILLOGISMO. 
Unentimeraa é compofto di due. Vedi EN-
TIMEMA . 

Gli Scolaftici fanno diverfe altre fpezie, 
€ divifioni delle propofizioni \ come, una 

PROPOSIZIONE de primo adjacente, in cui 
i l foggetto ed i l predicafo fono cntrambi in-
clufi nel verbo: íali fono, veni, vidi •> v i c i . 

PROPOSIZIONE de fecundo adjacente , é 
quella, in cui o il foggetto o i l predicato é 
inclufo nel verbo : come, io amo, — o io 
fcrivo. 

PROPOSIZIONE de tertio adjacente ^ é quel-
ia, in cui tanto i l foggetto, quanto i l pre
dicato fono efpreífi, e diftinti dal verbo : 
come, tí Re e ginfto, 

Quelia Propo/izione é la regola di tutte 
i 'al tre; talmente che é legitima qualunque 
propofizione , che poífa ridurfi a cotefta ; e 
non é legitima qualunque altra, che non fi 
poífa ridurre alia medefima. 

JLe Propofizioni, di nuovo, fi dividono in 
í re claífi : la prima concernente la maíerúi 
la feconda la forma j la terza i l penfiero. 

Quelle della prima claífe fi fuddividono in 
finite ed infinite, dirette ed indirette, fempli-
£Í, e di molte fo r t i . 

PROPOSIZIONE finita o de finita, éque l la , 
che dichiara qualche determinata cofa fopra 
un foggetto: come, PUomo ha due piedi. — 
I I vento, o /' aria non h vifibile . 

PROPOSIZIONE infinita o indefinita, é quei
pa, in cui o uno, o tu t t i i termini fono in-
finiti, od hanno una negativa a loro prefif-

come, non Homo efi albus. — Homo efi 
albus. 

PROPOSIZIONE diretta é quella , in cui 
cofa piu alta o pih genérale viene pre-

'̂cata di una cofa piu baífa e piu particola-
re; come, rUomo ¿ un Animale. 

Al t r i la chiamano recipiente quando i l fog-
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getto c come una materia, ed i l predicato 
come una forma ricevuta: come, Pietro £ 
dotto. 

PROPOSIZIONE indiretta fecondo alcuni é 
quella, in cui un inferiore é predicato di un 
maggiore: come un animale e nomo. — fe
condo altri é quella, in cui i l foggetto fla 
come la forma, ed i l predicato come la ma
teria ; come, ogni razionale ¿ nomo . 

PROPOSIZIONE femplice é tale, o fía fera-
plice , o per congiunzione : 1— femplice , 
quando ella afferma o nega una cofa di un' 
altra cofa: come i l Solé rifpknde. — per 
congiunzione, quando diverfe propofizioni fo
no unite ed accoppiate infierne: cosí i l Sale 
rifplende, ed e giorno, fono due propofizioni ^ 
le quali unite formano quefta, fe i l Solé r i 
fpknde , \ giorno. 

D i íali propofizioni congiunte, avvene d i 
verfe fpezie., cioé ipotetiche, difgiuntive, co~ 
pulative &c. 

PROPOSIZIONE ipotetica é quella , ch' é 
compofta di diverfe propofizioni femplici af-
fette da una qualche condizionale : come fe 
i l Solé é tramontato, e notte. Vedi IPOTETI-
CO e CONDIZIONALE . 

PROPOSIZIONE difgiuntiva é quella , ch' é 
compofla di diverfe propofizioni affette da 
una copula difgiuntiva: come, o e giorno, o 
¿ n o t t e . Vedi DISGIUNTIVO . 

PROPOSIZIONE copulativa, h quella, ch'c 
compofta di diverfe propofizioni affette da 
una congiunzione copulativa, come Pietro non 

f i a in piede, ed e affifo. Vedi COPULATIVO. 
Alcuni aggiungono le propofizioni difiérete, 

o avverfative: come egli e ricco, ma ávido , 
Vedi DISCRETIVO . 

PROPOSIZIONE compofla é quella , in cui 
uno o tut t i i termini eccitano diverfe idee 
nella mente: come, un nomo e corpo ed ani
ma, e P uno e V altro infieme; ovvero, un 
fondamento, le muraglic ed i l tetto fono una 
cafa. 

PROPOSIZIONE di molte forti é quella , ch' 
é compofta di diverfi foggetti 5 come, Pie-
tro e Paulo predicano ', o di diverfi predi-
cat i ; come, Simone legge e pajfeggia; o de-
gl i u n i , o degli a l t r i , come, Pietro e Paulo 
pro di can o e pregano . 

I n riguardo forma, le propofizioni ü 
dividono in affermative, e negative; veré e 
falfe, puré e modali. 

PROPOSIZIONE affermativa é quella i l c u i 
attri-
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attributo é conglunto al foggetto ; come j 
Dio e uno ¡pirita. 

PROPOSIZIONE negativa é quella in cui 
1'attributo é feparato dal foggetto i come, 
l1 nomo non e una pietra . 

PROPOSIZIONE vera é quella, che dichia-
ra eíTere una cofa quella, che realmente é ; 
o non eflere quella, che non é . Vedi VE-
RITA* . 

PROPOSIZIONE/d//* é quella, che figni-
fica effere una cofa quella che non é ; o non 
eflere quella ch ' é . Vedi FALSITA'. 

La verita di una propofixione dipende per 
tanto dal connettere i l foggetto coírattribu-
í o , i l che fi fa con quell'atto della mente, 
che fí chiama giudizio . Vedi GIUDIZIO , En-
HORE, & c . 

Le propofizioni fi dicono puré , quando ef-
fe non implicano o involvono veruna cofa 
oltre la loro materia, e la loro forma: co
me , /' uomo e razionale . 

PROPOSÍZIONE Modale é quella, che o l 
tre la pura materia, e forma, involve qual-
che modo, o maniera di difpoílzione: Co
m e , e necesario che rilomo fia razionale. 

Quindi tale propofizione dicefi eflere com-
pofta di un modo, e di una dizione; i l 
modo dinota qualche circoflanza che affetta 
]a propofizione, come, é neceffario; la dizio
ne é i l rimanente della propofizione ^ che l* 
Uomo fia razionale. 

V i fono quattro di quefli modi molto fa-
moí l , cioé ne ce ¡Jar i o , pcjftbile, impojjlbile , 
e contingente. Vedi NECESSARIO POSSIBILE 
&c. Altrs adducono altri modi , come, ve
ro , falfo , ceno , incerto , probabile, &c. 

Alie propofizioni modali i filofofi riferifco-
no \ t propofizioni efclufive, eccettive , treflrit-
t ive; le quali tutte fi dinotano co! nome co-
mune di propofizioni efponibili; perché ricer-
cano qualche fpiegazione per farle intendere 
chiaramente . 

PROPOSIZIONE efclufiva h quella, che di-
notafi con un fegno, o caratteredi efclufio-
ne : coiné v fclámente , folo tkc. come, Dio 
folo e eterno ; i l che fi efpone ce s i ; Dio e 
eterno, e niun altro ente oltre lui e tale : Pie-

folamente giuoca: // che fignifica che P/V-
tro g'uoca i e non j a altro . Vedi ESCLUSIVO . 

Ogm propofizione efclufiva fi fpiega condue 
propofizioni] Tuna delle quali fi afterma, e 
íi nega V altra. 

PROPOSIZIONE eceettiva é quella che di-
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notafi con un fegno eccettivo ; come, oltre 
fuorche a men che &c. - Cosí ogni a Z l 
le, juorche l uome, e trrazionale. Vedi F 
CETTIVO . C' 

Ogni propofizione eceettiva fi deve rifolve 
re , o fpiegare con tre propofizioni; come" 
v. gn la fopramentovata con, quefle : Q 
gni animale che non e uomo } trrazionale ' 
ogni uomo e un animale : niun uomo e i n j -
zionale. 

PROPOSIZIONE refirittiva, o limitativa é 
quella, ch ' é affetta da un fegno reflrittivo • 
come, fecondo la tal cofa, tanto e lontano ' 
confiderato come, quatenus &c. Cosí , /' J J Q , 
mo quatenus e un animale, intende. 

PROPOSIZIONE complejja. Vedi COMPLES-
so. 

PROPOSIZIONI reduplicative. Vedi REDU-
PLICATIVO . 

PROPOSIZIONI Relative. Vedi RELATIVO. 
Riduzione di PROPOSIZIONI . Vedi Ri-

DUZIONE . 

PROPOSIZIONE , nelie Matematiche, é o 
qualche verita propofta e dimotiraía tale con 
una dimoftrazione ; o qualche operazione 
propofta, e dimoftratala fuá foluzione. 

Se la propofizione é dedottada diverfe de-
finizioni teoretiche paragonate infierne, co
me quefta. Un paralleiogrammo é doppio 
di un triangolo, che fia fopra Ja ílefíabafe, 
e della medefima altezza: ella fi chiama un 
Teorema. Vedi TEOREMA. 

Se fi deduce da una pratica , o ferie di 
operazioni, fi nomina un problema: come, 
trovare una terza proporzionale a due date 
quantita. Vedi PROBLEMA. 

In fatti rigorofamente la propofizione é fo
lamente una parte del Teorema, cioé quella, 
che molira cofa conviene ad una tal cofa 
fotto tali condizioni , e cofa non conviene : 
nel qual fenfo fi diftingue á&Wz dimofirazio-
ne, la quale dimoflra le ragiohi, per le qua
l i 1' intelletto concepifee eflere una tal cofa 
conveniente a quella. Vedi DIMOSTRAZIO-
NE . 

Inol t re , parlando in rigore, la propofi
zione é folamente un membro di un pro
blema , cioé quello che moflra cofa fi do-
manda da farfi: Nel qual fenfo difting"^1 
dalla foluzione, che propone le diverfé cofe 
da farfi in riguardo alT cfFetto che íi licer-
ca; e dalla dimofirazicne, la quale prova, 

che 
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che ^are ê co^e ProP0fle nel'a folu^o-
Ia cofa ricercata nella propofizione é ve-

fatta . Vedi RISOLUZIONE. 
PROPOSIZIGNE , nella Poefia , dinota la 

j.jjna parte di un Poema épico, in cui 1' 
Autore propone brevemente, ed in genera-
ie cib che ha da diré nel corfo della íuaope-
ira< Vedi POEMA, EPICO, &C. 

Bofiu oflerva che la propofizione deve 
conteneré la nuda materia del poema, cioé 
l'azione, e le perfone che devono efeguir-
j3 si umane, che divine. 

Tutto quefto noi abbiamo n e i r i l i a d e , 
n:¡? Odiíl'ea , e ncll' Eneide. L ' azione pro-
poíla neH'Iliade é lo ídcgno di Achil le ; , 
qneÜa deirOdiflTea é i l ritorno di Uliffe ; 
aquella del!'Eneide, é la traslazione dell' 
Imperio Trojano in I ta l ia . 

OíTerva i l medefimo Autore , che le per
fone divise fono nominare in tutte le tro 
propofizioni. Omero v. g. dichiara che quan-
to accade neli ' I i iade, c per volere di Gio-
vej e che Apollo fu la cagione del contra-
fto tra Agamennone, ed Achil le: lo ñeíío 
Poeta dice che apollo fu quegli^ che impedí 
ü ritorno dei compagni d i Uliffe ^ e Virgi l io 
fa menzione dei deííini del volere degli D e i , 
e della collera di Giunone. Ma íuíte e 
tre principalmente fi appoggiano alia perfo-
na dell'Eroe, come s1 egli foíTe la materia 
del Poema. Vedi EROE.. 

V i é pero nualche differenza, fu tal pro-
pofito, nei tre poemi; cioé che Achille é 
nominato neH'Iliade, ma non Uüí fe , wh 
Enea; queñi fono folamente indicati, ecib 
in termini cosí generali, come fe íi fuppo-
neífe che foífero noti innanzi. 

Coíefta pratica pare che fi opponga alia 
prima intenzione del Poeta; ch ' é di finge
re un1 azione fenza nomi , e che, come dice 
Ariftotile , non é relativa all'azione di Achil
le, né di Uliífe, né di Enea, nédi veruna 
perfona particolare, ma di una perfona uni-
verfale, genérale, ed allegorica. Vedi FA
ROLA , ed AZIONE. 
. A ció fi aggiunga, che i l carattere che 
^ Poeta deve daré al fuo Eroe, ed a tutta 
'aíua operá, é efpreífo nella propofizione, e 
da Omero, e da V i r g i l i o . Vedi CARAT
TERE . 
. Tutta f l l iade é una collera ed una vio-
enza; egli é i l carattere di Achille, equin-

^ Poema comincia I J L V V I V ¡X.US'Í . V Odif-
Tom, V I . 
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fea ci prefenta nel primo verfo la pruden-
2a, la diíTimulazione, e la fagacita , che 
formano i l carattere di Uliífe , ed i l fat-
to del Poema: Af^pa -TroKvrpcTrov. E noi ve-
diarao la pieta e la benigmtk di Enea nel 
principio del Poema latino: Infignem pietate 
vi rum. 

Quasto alia maniera della propofizione, 
Oraziofi contentad! prefcrivere lamodeftia, 
e la femplicita; non di promettere aííai , né 
di fvegliare grande afpettazione nel leggito-
re . Non fi dee principiare, dic'egli, come quel 
Poeta mijcrabile, che diffe, Fortunan! PriarrJ 
cantabo & nobile beilura . Quanto migliore 
principio ¿ qucllo di Omero? Dic rnihi , muía , 
virum &c . Egl i non confuma tutto i l fuo fuoco 
ad un tratto, e non vuole che r i manga i l fcl» 
fumo : 

Da quefio debole principio lo vederete prefio 
innalzarfi alie maraviglie d i Antiphateí , Scyl-
la 1 Charybdis, e Poliphemut. -

Troviamo la íleíTa modeíüa nella propofi
zione dell' Eneide: Se queila dell' Iliade é. 
un peco piu furiofa, ell' é forfe in confor-
mita al carattere del poema, ch' é una fe
rie di violenze, e di ílravaganze. 

S' aggiunga, che fe i l Poeta deve parlare 
con modeftia del fuo Eroe, raolto piu deve 
parlare modeftamente di fe fleífo: Cosí V i r 
gilio folamente dice , i o canto f azione d i Enea, 
Omero prega la fuá mufa di cantare , o di 
diré. Quanto lungi da queñi efempj fen-e va 
Claudiano? 

Audaci promere cantu 
Menr congefia jubet j grejjus removéis 

profani : 
Jara furor humanos nofiro de peElore fien-

fus 
Expulit & 

Phcehum. 
totum Jpirant pracordia 

U n Poema breve v. g. un' Ode, &c. in cui 
una violenta forza fi pub mantenere fino ai 
fine, ammetter pub tal pompofo principio: 
Cosí troviamo che Orazio comincia un'Ode 
fecondo la maniera di Claudiano: 

Odi profanum vulgus, & aneo. — 
Carmina non prius 

Audita Mufarum Sacerdos 
Virginibus puerisque canto. 

Ma la lunghezza di un Poema Epico aífatto 
efclud^ tutte le propofizioni porapofe. 

E e e e D i ra* 
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D i rado abbiamo oííervata una propofizio-

ne foggetta a qualch'errore . 
Ma ve n' é un efempio nella prcpcfizíom 

dell'Achilleide di Statius. Egli commetteal-
la fuá Mufa di narrare le Mzioni del m a g n á 
nimo figlio d i Eacuí , .che fu formidabile an
che al tonante Giove . i^ggiunge d' aver efau-
r i t i gli antichi fon t i , e poi fi gloria che Tebe 
lo reputa un fecondo Amfione. 

JVlagnanimum JEacidem, formidatamque 
Tonanti 

Progenicm , & patrio vetitam fuccedcre 
ccelo v, 

D i v a , refer,« — 
T u m o d o f i veteres digno dcplevimus 

Jjauflu, 
D a fontes mihi , Phcebe , novos , & c . 

PROPOSTO, própofitus v i l l a , ufafi tal-
volta per dinotare un principale miniftro del 
Re , in una C i t t a , wanor, o villa 

NegÜ antichi regiílri i l prapofitus vil la 
non fu altro piu che i l balivo del lord o Si-
gnore del Manor. Vedi BALIVO o 

Prapofítus villa fi ufa puré talvolta negli 
ühi ra i fcrutori per dinotare i l Confiable di 
una Citta , o petty confiable . Vedi CON
STABLE , 

P R O P O S T O , prxpofitus Ecclefia. Vedi 
CHURCH-WARDENS . 

PROPRETORE , o PRO-PR.ETOR , era un 
Magiftrato Romano , i l quale avendo com-
piuto i'uffixio di pretore a Roma , ípedivafi 
i n una provincia, per comandarvi colla fuá 
priraiera autorita pretoria. Vedi PRETORE. 

PROPRETORE , era altresi un no me .dato 
a quel l i , i quali fenza eífere ílati pretori a 
Roma, erano fpediti ftraordinariamente nel-
íe provincie, per amminiñrare giurtizia coll' 
autoritk di pretori, 

PROPRETORE, é parimente un nome dato 
da alcuni a coloro, ch'erano fpediti dagl' Impe-
ratori nelle provincie, i quali dopo la divi-
fione al tempo di Auguíto erano cavati a 
forte . Siccome i l nome di proconfole fu da
to a coloro del popólo, a' quali toccava in 
forte d' eífere fpediti nelle provincie . Vedi 
PROCONSOLE . 

PROPRIETAv efíenziali fono quelle, che 
íieceííariamente dipendono, e fono conneífe 
alia natura ed eífenza di qualche cofa, tal
mente che íieno infeparabili dalla mrdefima : 
sdifFerenza delle proprieta accidentali. Vedi 
PROPRILTA' , ACCIDÉNTALE, &c. 
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PROPRIETA1, W m ^ u , équel la , che 00= 

ítiíuiíce o denomina una cofa propria • od ' 
una v i r t u , o qualitk particolare, che^la o í 
tura ha compartito a qualche cofa , efcluden-
done íutte i ' altre. Vedi PROPRIO 9 ed Es" 
SENZIALE, 

Cosí i l colore é una proprieta della luce-
r e í k n í i o n e , la figura , la divifibilita, e 1'im-
penetrabilita fono proprietadi áú C Q V ^ O . Ve-
di COLORE, CORPO .&c. 

Ogni giorno fi fcoprono nuove proprietadi 
nella calamita . Vedi CALAMITA . 

PROPRIETA', nella Legge, dinota m do
minio , o i l maffimo Jm o d i r i t to , che un 
nomo püb ave re fopra una cofa i talmente 
che non dipenda in verün modo da qualun-
.que altro. Vedi DIRITTO. 

I n coteflo fenfo, ni uno nel noflro Regno 
ha la proprieta di qualunque tér ra , o poífef-
•fione, eccettuato il Re , peí diritto della fuá 
corona \ e fien do tutte 1' altre terre della natura 
di feudo ,€ dipendenti dal Re o mediatamente, 
o immediatamente. Vedi FEUDO, Re3 &c. 

PROPRIETA' , tuttaviaTiJufa , per dinotare 
quel dritto nelle terree poíTeíTioni che hanno 
le perfoneordinarie\ i l qual hala medcíima 
forza o valore come utile dominium, avvegna-
xhé non direílum. Vedi DOMINIO . 

V i fono tre forti di dritto , o proprieú\ 
cioé proprieta aííoíuta , proprieta qualifícata, 
£ proprieth poffeíforia . Vedi PROPRIETARIO , 
e FEUDO. 

I benenziati non :hanno la proprieta del 
benefizj; eglinone godono folamente il pof-
feífo . Vedi BENEFIZIO . I monaci hanno dif-
putato lungo tempo, fe abbiano la proprieth 
del pane , che mangiano, o folamente l'ufo? 

Uno puo daré la proprieta di alcuni beni, € 
riíervarne tuttavia i ' ufufrutto: nel qual ca
fo , colla morte deli' ufufruttuario, i'ufu
frutto di venta proprieth, per confolidazione» 
Vedi CONSOLIDAZIONE. 

PROPRIETA', nella Grammatica , équan-
do i l fignificato diretto ed immediato di una 
parola conviene alia cofa, a cui fi applica. 
Vedi PROPRIO, ed IMPROPRIETA'. 

Nel qual fenfo la parola proprietü, fi V Í A 
in oppoíizione ad un fignificato figurativo o 
r imoto . Vedi FIGURATIVO , &c. 

P R O P R I E T A R I I monaci erano quelli che 
aveano rifervato a fe fieífi dei beni, e degji 
efíetti , non oftante la loro rinunzia fórmale di 
qualfifiacofa nel tempo della loro profeflione. 

Eglino 
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fgf/no frequentemente fono mentovati nel 

jtfonaft. dnglic. &c. c doveano eííere nel tem-
p0 0efío molto feveramente trattati ^ cicé fco-
municati, privi della fepoltura , & c . ' — M o 
lí ach i propnetartí excomunicentur ab abbatibus 
•(</ fiin marte proprietariuí inventus fuerit ^ cc-
clejicíflica careat fepultma , &c. Addit ad Matt . 
par. 

PROPRIETARIO é q u e g l i , chehala^ra-
príaaái qualchecofa. Vedi PROPRIETA*. 

PROPRÍETARIO , nella Legge 5 é rigorofa-' 
mente quegli, che ha, o poiredequalcheco
fa y come fuá propria in maííirao grado: Qu¿ 
nullius arbitrio eji obnoxia ¿ 

Queño termine fu applicato primieramen-
te in una forma particolare a quello, che ave-
va i frutti di unt benefizio per s é , e pe' fuoi 
fucceíTori; come anticamente avevano gli Ab-
bati, ed i Prior! 

PROPRIETATE probanda , e un man
dato al Sheriffo per informarfi della proprie
ta dei beni fequeñrati ; quando un reofi arro
ga la proprieta, fopra un replevin. Quando 
íi prova dal reo una proprieta, propriamen-
fe notf ferveanulla un repkviari Vedi RE
PLEVIN, e SEQUESTRO o 

P R O P R I O , PROFRIUM , é una qualche 
cofa che appartiene naturalmente , ed eífen-
zi^lmente a qualfivogík E n t e / 

I Filofofi Scoíaftici, dopo Porfirio, han-
no diíHnte quattro fpezie di proprj, o modi 
di proprietcí , che fono efpreíli nel feguente 
verfo o — EJI medicus bipes $ canefcens ^ r i f i -
biliíque i 

I I primo PROPRIUM primo modo y équegli 
che conviene ad una fpezie fola, ma non a 
tucti gí ' individui . EíTi lo chiamano /o// , fed 
non omni. — Come, eflfere un Geómet ra , 
un Medico, un Teólogo &c. che fono cofe 
proprie deirUomos ma non di tut t i gl i Uo-
mini . 

I I fecondo , PROPRIUM fecundo modo , é 
fuello che conviene a tutta la fpezie , ma 
conviene fimilmente ad un' altra ; ch'effi chia-
niano omni, fed non fol i . — Cosí 1' avere due 
piedi é proprio di un Uomo j , m a é fimilmen
te proprio di un uccello o 

I I terzo, PROPRIUM tertio modo é quello 
^conviene ad una fpezie fola, ma nonfem-
Pre) omm & f o l i , fed non femper* 

. Cotne i l divenir canuta, fecondo Poríi-
rioj é proprioá'i un U©rao, ma é proprio di 
l n Uomo Vecchio. 
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L ' u l t i m o , ed i l piü alto modo di proprie

ta PROPRIUM ^/¿mo wWo é quello, che fol-
tanto conviene ad una fpezie, a tutti g í ' in
dividui di tal fpezie, e inognitempo; o~mni, 
foh \ & fempcr . — Cosí la facolta di ride-
re é propria deH'Uomo j la facolta di ni t r i -
re é propria de' cavalli, &c, equeüo proprio 
da Porfirio é ch i amato proprio vero . Vedi 
ESSENZÁ, &C. 

Le prime tre fpezie fono folamente acci-
denti del quinto volgare predicabile , a cui 
direttamente appartengono; Vedi PREDICA
BILE. 

La quarta é una fpezie univerfale, che con
viene ad ogn' individuo, o foggetto di pre-
dicazione di una fpezie, in ta l maniera, che 
fempre fí trova aiíblutaniente nella fola fpe
zie , ma non in ogni tempo determinato: Cosí 
1'uomo folo é naturalmente rifibile i non 
perch' egli rida fempre, ma perché fempre 
ha la facolta di ridere. Vedi DEFINIZJONE . 

PROPRIO, in riguardoalle parole > dinota 
i l loro fignificato immediata e peculiare, o 
ció che direttamente e peculiarmente é an-
neíTo alie medefime. Vedi PAROLA, e Si-
GNIFIC ATO . 

Nel qual fenfo la parola é contraria ai 
fignificato figurativo t e metafórico. Vedi F I 
GURATIVO, ¿kc. 

PROPRIO fi ufa altresl in un fenfo ms-
rale, per dinotare qualche cofa che comu-
nemente fi trova nelle cofe j come le lora 
vir t i i particolari, o fpecifiche , &c . 

Nel qual fenfo, noi diciamo, la magna-
nimita é una v inü propria degli E r o i V e 
di EROE . 

PRORIO, ufafí ancora per dínotare lequali-
x\ naturali neceííarie per riufcire in una cofa . 

Nel qual fenfo diciamo, la gente di tem
peramento caldo, e vigorofo é propria per 
1'armara i le perfone di temperamento fred-
do e flemmatico fono proprie per lo ñ u d i o . 
I Romani diventavano meno propr} per la 
guerra ^ fecondo che riufcivano piu dott i , 
e pu l i tu 

PROPRIO , nella grammatica , fí applica 
parimente ai nomi , che íi diftinguono in 
nomi propr) y ed appeilativi. Vedi NOME . 

L ' U o m o é un appellativo, Pietro é un 
nome proprio. Vedi APPELLATIVO. 

I I nome proprio tra i Criftiani é quello, 
che fi da nel Battefimo . Vedi NOME , e 
BATTESIMO. 

Ece 2 Pao-
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PROPRIA fraztone é quella , i l cui nume-

ratore é minore del íuo denominatore. Ve
di IMPROPRIO . 

Ta l é | , o 7 , che realmente é minore 
dell 'unita; e pe re i b , parlando propriamente, 
é una frazione. Vedi FRAZIONE. 

PROPRIO nella giurisprudenza civile , fi 
ufa in oppofizione ali' acquifiato per una ere-
dita dirivata da una fucceffione. diretta , o 
collaterale. Vedi ACQUISTO. 

Per le leggi di Francia, un teílatore pub 
folamente difporre di una quinta parte de1 
íuoi proprj efFetti \ le relazioni paterne ere-
ditano i propria paterni, e le máteme i pro
pria materni: COSÍ che i propria fempre r i -
tornano alia fteíía linea, da cui fono proce
dí! t i . 

L'origine della legge, che ftabilifce cote-
íla diíFerenza tra i be ni proprj, e gli acqui-
ñ i , non é nota; non avendo fatta mai una 
tal diftinzione né i Greci, ned i Romani. 

Veramente pare fondata su quel princi
pio di equita naturale , che gli Üomini co-
munemente bramano di prefervare , e perpe
tuare nella loro famiglia quei beni, ch'effi 
hanno ricevuto dai loro maggiori, e di tras-
metterli a coloro, che diícendono dalla me
tí efima íchiatta . 

PROPRIO talvolta uíafi come un redupli-
cativo , fervendo a dinotare, o accennare 
una cofa piu efp re flamen te , e formalmente . 

. I n quefto fenfo dicianao , Gesu Crifto é 
venuto a redimere i l mondo, colla fuá pro
pria Perfona. I I Re feee una tale y e tal co
fa di fuo proprio moto. 

PROPRIO Moto. Vedi MOTO. 
PROPRJ O ^ e t t i . Vedi OGGETTO . 
P R O P Y L A i U M *, i l pórtico di un Tem

plo , o gran Sala. Vedi PÓRTICO. 
* La parola e Greca irpoirv'kouov che figni-

fica lo fiejfo. 
Quindi ptopylcsum ufafi altresl figurativamen
te neile materie di erudizione, per dinotare 
un' introduzione, un apparato, o pródromo 
a qualche maggior opera. — In que ño fen
fo diciamo, i i propyUum de'Gefuiíi in A n -
verfa &c. / 

PROQUESTORE , PROQU.ESTOR , é i i 
lucgotenente o i i vicario del queñore , o fia 
una perfona che efercita un uffizio in vece 
del queftore. Vedi QUE STORE , 

Quefta parola principalmente íi applica ad 
un minitUo deñinato dal governatore di una 
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provincia ad efercitar la queííura dono I 
morte del queftore fino a tanto che i l S-3 
nato ed i l popólo ne fpediícano un alt-" 
nuovo . 

PRO R A T A , nel Commerciov é un ter
mine talvolta ufato tra i mercanti, in 
ce di di ré , aproporziom . Vedi PROPORZIONE 

COSÍ , quando parlando di qualche impre-
fa effi dicono , Ciafcheduno deve ricavare 
i l proíitto , o foíírire la perdita , pro-rata 
del fuo intereífe ; s'intende che cadauno gua-
dagnera o perderá, a proporzione della íom-
ma ch'egli meste n§l capitale. 

PRO-RATA/7omow/x, in legge. Vedi ONE-
RANDO pro rata portionis. 

PRORA é quella parte di un navigio cH' 
é la piu larga anteriormente : ella principia 
dinanzi F albero chiamato trejf trees e giran
do aííorno verfo lo fprone , termina nella 
parte del caftello di prora , x h t guarda la 
poppa. 

Se in un navigio v i ha una prora larga z 
rotonda, la chiamano prora sfacciata: fe vi 
é una prora firetta e fottile, la chiamano pro
ra magra ^ o fm i Iza. 

I i pezzo d' art igüeria, che fia in coteña 
luogo, fi chiama altresl pszzo di prora; e 
k áncore che iv i flan no appiccate , ch la
man fi grandi , o piscóle ancore di prora , 
Vedi ANCORA &c. 

PRORA * , nella navigazione dinota la 
íefta o la parte anteriore di un navigio, efi» 
fendo quella c h ' é oppofta alia poppa. Vedi 
POPPA. 

* La parola e derivata dal latino prora? 
che Jignifica lo Jieffo . 

Nella fronte della medefima vi é lo fpro' 
ne, che ta gli a l'acqua per far lirada al va-
fceilov Vedi TAGLIA-MARE . 

La PRORA é piu baífa della poppa , econ
tiene minor numero di piani , o di tavolati. 
Sullo fprone ordinariamente vi é qualche fi
gura, o gerogliñeo, che fpeííe volte da i l 
nome al Vafceilo. 

Gli antichi rapprefentavano gli fproni de-
gli uccelli nelle prore delle lor navi, ond 
eíii erano chiamati rojira. Vedi ROSTRA. * 

PRORE O S J ne l l 'Ana tomía , é un onousi 
Cranio, nominato altresl os occipitis. Vedi 
Os OCCIPITIS . 

PROROGANDA affifa. Vedi ASSISA. 
PROROGAZIONE , PROROGATIÓ, é l'atto 

di prolongare? prosraüinare, orimettere aa 
un altro 
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HU altro ceropo. La differenza ira una pro-
Yogazione (prorogation), ed una procraftina-
zione (adjoummem) del parlamento, fi é , 
che in vigore della prorogatione é termina-
ta la feffione ; e quelle carte { B i l l s ) che 
fono paila te nelía camera alta, o nella ca
mera baffa, o in amendue, e non ebbero 
j \ regio affenfo , devonfi ripigliare di nuo-
vo nella proíüma affemblea : pe re ib ogni 
fe/íione del parlamento , é , in legge, un 
diVeríb parlamento . — La dove fe i l par-
jamento viene folamente procrañinato {ad-
journed), non a w i nuova feffione, e per 
coníeguenza , tutte le cofe continuano nei 
medefímo flato , in cui erano avanti la 
procraíiinazione. Vedi ADJOURNMENT. 

Ma querta differenza tra cotefti due ter-
mmi non efirte da gran tempo : anticamen-
te ufavanfi come fino ni mi . — Prorogetur 
Curia de hora in horam , quousque placitum 
terminetur. MS. de L L . 

Per prorogare i l parlamento i l Re va in 
períona, colla fuá corona sul capo, e man
da i l miniílro che tiene i l baflon ñero alia 
camera dei común i , acciocché fappiafi ch' 
egli é alia barra della Camera dei Lords , 
o Signori; dove dopo aver data una rifpo-
ñaacadaun bili figniíkaíogli, fa un diieor-
fo; ed i l Lord Gancelliere, per comando, 
dice che i l parlamento fia prorogato . Vedi 
PAR LAMENTO . 

PROSA * , profa , é i l linguaggio natú
rale del genere umano, fciolto e non l imi -
tato da mifure Poetiche, da rime &c. — 
Nel qual fenfo ella é contraria al verfo . 
Vedi VERSO. 

* La parola deriva dal latino profa, che 
alcuni pretendono che fia dirivata daW 
Ebraico poras, che fignifica exptndit: 
al tr i la deducono dal latino prorfa, da 
prorfus , andaré avanti , al contrario 
d i verfa , o tornar in dietro, come é 
neceffario nello feriver verfi * 

Benche la profa ha le fue conneífioni , 
che la foftentano, ed una firuttura, che la 
rende armoniofa, ella pero deve fempre com-
parire libera : i l fuo carattere confifte nel cor
are a fuo talento, e non eííere impedita. 
^edi STILE, NUMERO &c. 

I Poeti di fado hanno i l genio della 
*roía: 1'abitudine di portar catene refta io -

anche quando meno vi penfano. 
^' Evrcmond paragona gli Scrittori di pro* 

TO 

fa a coloro, che viaggiano a piedi, i quali 
camminano con minore ftrepito , raa con 
maggior ficurezza di coloro , che vanno a 
cavallo. 

PROSAICI numeri. Vedi NUMERO. 
PROSCENIO, neU'antico Teatro, un' 

eminenza, dove gli attori facevano la fuá 
parce. Vedi TEATRO. 

I I Profcenio corriíponde al noñro Jlage . — 
Era compolio di due parti tra i Greci, una 
particolarmente cosí nominata, dove gli at-
ío r i . I ' al tra era i ! logejon , ove i cantori 
ed i mimi faceano la loro parte. — T r a i 
Roma ni i l profemium ed i l pulpitum erano 
la ñeíTa cofa. Vbdi PULPITO . 

PROSCENIO , nel dramma moderno, é i l 
luogo delT azione e della rapprefentazione; 
incluía tra '1 perterra , e le ícene. 

Egli corriíponde al pro fe en ¡um , o pulpitum 
del Teatro antico. Vedi TEATRO, PULPI-

PROSCENIO &c. 
Leggi del Profcenio, fono le rególe e le 

decorazioni che fi devono ofl'ervare in riguar-
do all ' economía ed alia condotta di una rap
prefentazione drammatica , che fi deve por-
re sul profcenio; — Elleno riguardano prin
cipalmente le unita , la difpofizione degli 
a t t i , e dellc fecne , i l non imbrogliare . &c. 
Vedi UNITA , ATTO , SCENA , CATÁSTROFE . 

PROSCRIZIONE , PROSCRIPTIO , era 
una pubblicazione fatta.'in nome del capo 
di un partito, in vigor della quale egli pro-
metteva una ricompenfa a chiunque gli avef-
íe portata la teña di uno de' fuoi nemici 

Silla e Mar io , vicendevolmente'profcrif-
fero ciafcheduno gli aderenti dell' altro . —> 
Sotto i l triumviraco, una gran parte de'rai-
g l ior i , edei piu valorofi Romani caddero per 
proferizione . 

Coteílo termine ebbe la fuá origine dal 
coftume di ferivere una lilla di nomi dellc 
perfone, e di metterli in pubblico : da pro, 
e fcribo, lo ferivo. 

PROSECUTORE, nella legge, é quegli, 
che proíeguifce una caufa in nome di un 
altro. Vedi PROMOTORE . 

PROSELITO * , PROSELYTUS, uno che 
fi converte alia fede . Vedi CONVERTITO . 

* La parola e Greca wpocrvXvT©' •, che in 
Latino fignifica advena ; in Ingle fe 
ñranger i in Italiano foreftiere , o fia 
uno che viene da un altro paefe. 

Ufavaíi molto que lio termine nella pri
mitiva 
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mi ti va Chiefa . — Anche gli Ebrei ebber© 
i loro Profelitiy che dal GentileOmo erano 
paífati al Giudaifmo .. Vedi NEÓFITO , e 
CATECÚMENO . 

PROSILLOGISMO ? PROSYLIOGISMUS R 
ufafi da alcuni Scrittori Scolañici y per di-
notare una ragione, o un argomento pro-
dotto per rinforzare, o confermare una delle 
premeíre di un f i l l o g i í m o V e d i SILLOGIS-
MO, e PREMESSA. 

A l t r i diffinifcono i l profülogifmo, un ar
gomento comporto di due íiüogifmi , tai
mente dlfpofn, che la conclufione del pri
mo fia la maggiore, o ¡a minore del fe con-
do . •— v. g. ogni razionale é rifiblle ; ma 
ogni Uomo é razionale ; dunque ogni Uomo 
é rifibile: ma niun Afino é rifibile j dun
que niun Afino é un Uomo „ 

La maggiore ,. o i l fecondo fillogifmo fi 
pu5 omettere , o fotíintendcre ; ed alcuni an
che pretendono che debba eñe re cosí: tal
mente che fecondo i l loro principio r un 
•profillogifmo, o fillogifmo foprabbondevole é 
ñllora , quando due fiüogiími fono in tal ma
niera contenuti in cinque propofizioni, che 
Ja conclufione del primo fia la maggiore 5 o 
la minore del fecondo. Vedi SILLOGÍSMO. 

PROSODIA * , PROSODIA . é quella par
te della grammatica che infegna , e dirige Is. 
pronunziazione, e la maniera di recitare , di
marcare gli a c c e n t i e di diñinguere le fil-
labe lunghe, e le brevi.. Vedi GRAMMATI
CA , PRONUNZIAZIONE , &c» 

* La parola, e formata dal Greco vrpoa&S'ico $ 
compojia da wpos % ed wfrn , eantus , 
canto 

La Pro/odia é propriamente quella parte 
della grammatica che concerne le fillabc; 
trattando della loro vera pronunziazione in 
riguarda all* accento, ed al tempos; o alia 
quantita. Vedi SILLAS A , ed ACCENTO , &c . 

La Pro/odia Inglefe verfa principalmente 
fopra due cofe : fopra i wwwer/, o fia un cer-
ío numero di picdi, o filiabe ; Vedi NUME-
r I : — e fopra la rima , o fia una fimilitu-
dine di fuono tra 1'ultime filiabe delle pa
role . Vedi RIMA » 

La Profodia Greca, e la Romana non ver-
faro no intorno alia r ima: ma in vece dique-
fía ebbero qualche cofa per fare i i loro ver
ía ajmoniofo , cioé la quantith. Vedi QUAN
TITA' . 

P R O S O N O M A S I A , ^ O ^ O ^ Í * , é una 
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figura nella rettorica r in vigor della quale 
allude allafimihtudine di un fuono in diverf 
nomi , o parole ; ed é quafi lo fteífo che 
ronomafta, od agmminatio * Vedi PARONO
MASIA , 

PROSOPOPEJA * , vpormrmron* , nell, 
rettorica , é una figura 5 con cqi fi fanno par
lare delle perfone che fono lontane, e che fo
no morte, o anche delle cofe, che fono fo4« 
nimate, come Citta &c . Vedi FIGURA. 

* La parola e formata dal Greco irpoaairov 
perfona ^ e miici) 5 jacio o jingo 

I Poet'i y nelle loro fínzioni fanno un ufo 
frequente della profopopeja , come fanno an
che gli ora íor i , nel dipingere delle paffioni 
violente , le quali pare che gli trafportino, 
e gli faceiano eífer fuor di fe fiedlo-

Vi fono due forti di profopopeja, Tuna di-
retta r V al tra indhetta ; — Per un eferapio' 
delia feconda : Giufli De i v protettori degt in-
nocenti permettete che per un momento rejii 
imenotte V ordine della natura, e iafeiate che 
quefio cadavere-riprenda i ' ufo della favtHa •> &c. 

Degli efempj del primo ve n^ ha dapper-
tutto appreífo gli oraíori s ed i Poeti: Uno 
belliííimo é il feguente epitafio- trovato di 
paffaggio fopra^ una lapide fepolcrale : Una 
mo§lie y.ch' é morta, parla cosí a fuo maritc 
che fopravive ad eíía 

Immatura peri : fed tu felicicr, annes 
Vive tuos, conjux optime ^ vive meos, 

PROSPETTIVO vetro * Vedi PERSPET-
TIVO vem , 

PROSPETTO. Vedi PERSPETTIVO. 
PROSSENETA * , o PROXENETA , é uns 

fpezie di fenfale, o agente che íratta qual
che negozio tra due perfone , Vedi SENSA-
LE, ecTj^GENTE, 

* La parola h Greca KpofyyyiTtiS i i . e, conci-' 
liator, o pararius, riconciliatore y o mediato-
re . I Latini l i chiamano con un nomc pin ono-
revoky nominandoli interpreti* Vedi INTER--
PRETE p . 

I I termine proxeneta- fi applica principad 
mente a coloro, che maneggiano uífizj r che 
traítano raatrimonj &c. Vedi PROCURATORE. 

Le ieggi Romane permettevano ai /tfojje-
veti l ' azione di ricuperare i i loro ftipendioj,, 
o la lor mercede. 

Cotefti faceano una fpezie di uífizio , o 
di collegio in Roma : i genitori fi P0^3^.' 
no da loro per indagare ed efaminare rmch-

nazionc 
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ia2|0ne íle ig iovani , che aveano-intcnzloBC 
di daré aiie lor figlie. 

Un Commeníatore del Digefto nota co-
j^e un gran difeíío nella política moderna, 

ora non íkvi aleuno di cotefii proffeneti, 
0 feníali de' Matr imonj , ñabilito dalla pub-
blica a uto r i ta . 

YROSSIMITA' , PROXIMITAS , dinota 
ye\alione di vicinanza o in riguardo del luo-

0) odel fangue, o confaguinid. Vedi V i -
CINATO, CONSANGUINITA1, &C. 

PROSTATE, itpos-arcu , nell' Anatomía , 
fono due corpi bianchi , fpungofi , glandu-
jofi, collocati alia radiee del penis, o preci
samente fotto i l eolio .del'a vefeica, e della 
grandezza in circa di una noce , •— Vedi 
TAV. ANAT. ( Splañe. ) fig. 8. lett. p p 
jlg, 15. lett. ce . Vedi puré GLÁNDULA, e 
PENIS. 

Gli Autori aferivono alie proflate duc for-
ti di foílanza , 1' una glandulofa , i1 altra fpun-
gofa, o porofa ; e queíV ultima altro non fem-
bra che una congerie di vafi minuti , e di 
cellette, per mezzo alie quali paíTano le ve-
feichette íeminali , fenza veruna común i ca-
zione con queUe. 

Le proflate hanno I fuoi proprj condotti 
efcictorj in gran numero: De Graaf non íi 
ricorda averne veduti meno di dieci nelie 
proflate d' un U o m o ; nei Can i fono talvol-
ta etnto , ognuno de1 quali fi fcarica nell1 
Uretra , qualcheduno lopra , qualcheduno 
foíto i l caput gallinaccum ; ed ognuno ha ta 
fuá propria caruncola. 

D i la efee un umore bianchiccio; vifeo-
fo , feparato nella parte glandulare dalle pro
flate y e pórtate nella cavita delf uretra. 

L ' ufo di la! umore é di foppannare , e lu
bricare la cavita delf uretra e d' impediré 
che non fia moleíhta dalT acrimonia dell' uri
na , nel paííaggio ch' eífa fa per quella par
te i e di fervire come di veicolo al femé nel 
tempo dell'ejaculazione. Vedi URINA , URE
TRA , &c. 

Alcuni lo prendono per una terza fpezie 
di femé, ma con poca ragione . Vedi S E-
ME. — Boerhaave penfa che poífa fervire 
per nutriré i'animaletto ne' primi momenti 
¿opo i l coito . — Queíl1 umore, foggiung' 
€gli, refta dopo la caftrazione, ma non é 
proUfico. 

II medefimo Autore, nelle memoriedell' 
•Accademia di Francia , fa che le proflate fie-

5 P 1 . 
•di codici 
mette ca-
in un pie-
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no compone di -un aggrcgato 
glandule , ognuna delle quali 
po col fuo condotto eícrctorio 
coló facchetto, entro cui fcarica i 1 fuo umo
re . Quefli dodici facchetti n aprono per 
tanti condotti eferetorj nella cavita deir ure
tra , che circondano i1 eHto delle vefeichet-
íe ; onde fi frammifehiano moho aecurata-
mente i l f e m é , e V umore delle proflate, 

PROSTAFERESI * , PROSTAPHJERESIS S 
nell' Afironomia , é la diffcreñía tra i l moto 
vero, ed i l moto medio, o tra i l luogo ve
r o , e i l luogo medio di un pianeta ; ch i ama
ta aitresl V equazione deW órbita, o del cen
tro , e femplicemente i ' equazione . Vedi 
EQU AZIONE. 

* La parola deriva dal Greco •rpoSí, ante ̂  
fu per, ed tt$*ipv(ns ademptio . 

La PROSTAFERESI afcende alia differenza 
i ra la media, <c la -equata anomal ía . Vedi 
ANOMALÍA . 

Cosí fuppoflo i l clrcolo A L M P N R. 
{ T a v , Aflron. fig. 51.) V órbita della Terra5 
circondata dalT Ecclittica Y , S, ^ , &c . 
E fuppollo S i ! Solé, e la Terra in R , ia 
media anomalía fara l'Arco A P R ; o gettan-
do vi a i l femicircoio , Parco P R , o F an
gola P C R ; e la vera anomalía, rigettan-
do i l femicircoio, fara PS R, ch' e eguale 
a P C R , e C R S : Se poi ali ' anomalía me
día fi aggiunga V angolo C R S , fi a vera la 
vera anomalía P S R , edi l luogo della térra , 
nell 'Ecclittica. Vedi LUOGO, &c. 

E quivi Pangólo C L S , o C R S chia-
mafi la proflafereji od equazione per la ragio
ne che devefi talvoita aggiungere, e talvol-
ta fottrarre dal moto medio , per poter ave-
re i l vero moto o luogo della térra. Vedi 
TERRA . 

PROSTEST, vrpo^Siaií, nella grammatíca, 
é una fpezie di metaplafmo; coníiílendo el
la nell'anteporre qualche leítera o filiaba al 
principio d' una parola. <— come, gnavus 
pro navus. 

Ella fi chiama altresi appoflzione . Vedi 
APPOSIZIONE . 

PROSTESI , tra i Ceruíící , é riempicre cib 
che prima era manchevole, coli'appofizione 
di nuova materia. 

Ta l é v. g. riempicre le ulcere fillolofe 
di nuova carne . Vedi INCARNAZIONE , &c. 

PROSTILO * ^ O ^ K © - , nell' antica ar» 
chitettura greca, é u n o r d i n e d í colonne nel

la 
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la fronte d' un templo. Vedi TsM^ro ' , ed 
ANFIPROSTILO . 

* La parola e derivata dal greco wpos avan-
ti , e <rvK&, colonna. 

PROTASI * vf-oTetru, nel dramma anti-
co, é la prima parte d'un'opera cómica, o 
trágica ; in cui íi moflrano le diverfe perfo-
ne delia Comedia, o Tragedia, e i loro 
caratteri, e maniere, come puré fi propone 
c s1 intraprende 1' axione , che deve formare 
Ü foggetto del!a Comedia, o Tragedia. Ve
di DRAMMA, TRAGEDIA. 

* La parola ¿ formata dal Greco wpo-
T H W , pórrigo . lo porgo. 

La protafi antica poteva durar quanto 
due primi atti de'noftri. Vedi ATTO . — 
Dove finiva la protafi, cominciava Fepiíafi. 
Vedi EPITASÍ . 

P R O T A T I C O , irpore¿TíK&, nel dramma 
aritico é una períbna, che non compariva 
mai fe non nella protafi, o fia nella prima 
parte della Comedia; come Sofía nel l 'An-
dria di Terenzio, &c. 

P R O T F S I , PROTHESIS, un piccolo alta
re nella Chicfe greche, dove fi fa una cir i-
monia nominata eolio fleflb nome, vpohai;. 
Vedi ALTARE. 

Su cotefto altare i l Sacerdote, cogli altrí 
miniítri , prepara ogni cofa neceífaria per la 
celebrazione della Meí í a ; cioé i l pane, i l 
v ino , &c. Dopo di ¿he van no in pro ce Pilo
ne da quedo all'altar grande, per enmin-
ciar la Meí ía ; portandofeco le fpecie in tal 
guifa prepárate. 

P R O T E S T A , nella legge, fi ufa perdi-
notare una cauzione, o una teftimonianza, 
o una aperta dichiarazionc , in vigor della 
guale una perfona, o non accorda i l fuo. af-
ienfo a qualche atto, o fclamente lo accor
da condizionalmente; o puré non accorda 
i l fuo aífenfo all' ordine giudiziario di qual
che giudice in una corte, in cui la fuagiu-
riídizione é dubbiofa; o finalmente non af-
fente di rifpondere con giuramento, prima 
che dalla legge venga obbligato. VediPao-
TESTAZIONE . 

Ogni uno del Lord o fignori del "parla
mento hanno diritto di proteflare i l loro dif-
fenfo a qualunque bilí paffato' colla plurali-
ta de 'vot i ; la qual pmefla, fi riceve in for
ma. —• Dicefi che cotefto privilegio non fía 
raolto antico : i común i non hanno dritto di 
proteflare. Vedi PARLAMENTO. 

P R O 
P R O T É S T A Z I O N E una folenne dichia-

razióse fatta per qualche atto giudiziario o 
fcrittura , contro un'oppreilionc, vio'.en/a 
oingiuft izia; o contro la legahta di una 
feníenza, d' un giudizio, d'un decreto, o 
altro ordine giudiciario: la qual fígnifica che 
la parte é determinata ad opporfi a íempo 
propriq , &c. Vedi PROTESTA. 

La Proteftazionc fi dt fin i ("ce dal giuftície-
re Walsh, una difefa o falvaguardia alia 
parte che la fa , per doverfi con elude re 
dali' at to, che la parte fara fra poco ; tal
mente che non íi pub dopo que ña veder 
i l fine . 

La Proteflazione fi definifee da Plowden, 
una forma di l i t ig io , quando uno non affer-
ma direttamente, o non nega alcutia cola al-
legata da un'altro, o che egli fleífo vi en 
ad allegare. Plomlen fol. 276. 

P R O T E S T A N T I , nome primierarnente 
dato in Germania a coloro che aderivanoal
ia dottrina di Lutero; perche, nel 1529, 
eglino proteflarono contro un decreto deíl' 
Imperatore Cario quinto, e contro la dieta 
di Spires; e fi dichiararono di volerfi appel-
iare ad un concilio genérale . Vedi R r-
F O R M A . 

Qucfto Nome é flato pofeía altresl dato 
a coloro, i quali aderivano ai fentimentidi 
Calvino, ed ora divenío una denominazio-
ne comune a tut t i quelli delle fchiere rifor-
mate. Vedi LUTERANO , CALVINISTA , PRE
SBITERIANO , &c . 

Seno fiate fatte immenfe fatiche per uni
ré i proteflanti Luterani co' Calvinifti , ma 
in vano. x 

P R O T E T T O R E , uno che intraprende di 
protcggere, e difendere chi é debole, po-
vero, o tribolato. Vedi PROTETTORE, e 
PATRONUS . 

D i o , e i l Magiílrato fono i Prctettor'nltl'^ 
le Vedove, e degli Orfani. — T í a i Paga-
ni Minerva era fiimata la protettrice deii' 
A r t i . 

Ogni Nazione Catól ica , ed ogni ordine 
religiofo ha un protettore, che fia alia Cor
te di Roma, i l qual é un Cardinale, e fi 
chiama il Cardinale protettore. Vedi C A R D r-
N A LE . 

PROTETTORE talvolta ancora fi ufa per 
dinotare un reggente di un Regno, fcelto 
per foprantendere al governo, durante la 
minoritk di un principe. —- Cromwell ha 

aííun-
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affunto 11 titolo e la qualita ¿ i lord i p m -
tetore della Repubblica d' Inghiltena . 

p R O T E T T O R I * , eran o anticamente 
períbne riguardevoli in dignita , si nella 
^hieía , come nello flato, a' quali apparte-
neva invigilare alia confervazione de' Beni 
pubblici 5 e proteggere i poveri, e biíbgno-
fiü ajuto e foftenere gF interefll e ie caufe 
¿elle Chiefe, e dejle Cafe reiigiofe. 

* 11 Concilio di Calce done Can, 2. ch't si
ma t i Protettore di una Chiefa Í K ^ I K O S . 
Codin. de officiis auiae conli. fa men
cione dci Protettori del Palazzo. Cost 
Bollando, S, Januar. T , J. p, 
501. V era puré un Protettore del Re-
gno , Defenfor Regni; Protettori del-
le Ci t ta , Defenfores Civitat is . Pro
tettori del popólo , Defenfores plebis ; 
dé1 poveri , degli orfani, delle Vedo' 
ve & c , 

Circa Tanno 420. ogni Cbiefa patriarca-
le comincio ad avere i l fue protettore; i l qual 
coílume fu pofeia introdotto in altre Chie
fe, e continuato fino a'giorni noflri fotto 
altri nomi , come d' Avvocato. Vedi A v-
V O C A T O , 

Nell'anno 407, troviamo i l concilio d i 
Cartagine che dimanda all'Impcratore dei 
Protettori, del numero degli Scolafiici, cioé 
aveocati ch'erano in nffizio ; e che fofife lo
ro permeífo di entrare ne' gabinetti, e r i -
cercare deile carie de' giudici , e d'altri ci-
vi i i Magiilrati , fempre che fi giudicaíTe ne-
ceflario per Tinterefife ^ella Chiefa. Vedi 
SCOLASTICO. 

L'Imperatore tuttavia ritiene la qualita 
d'avvocato della Chiefa: ed i Re dellagran 
Bretagna confervano i l titolo di protettore del
la Fede, accordato al Re Artigo V I I I . dal 
Papa Leone X. nel 1521. in oceafione che 
quefto Principe ferifle contro Lutero, e do-
po confermato da Clemente V I L 

P R O T E Z I O N E , PROTECTIO, la ficur-
ta , la difefa , l 'autorita, e 1'ajuto impie-
gato da uno in favore de' poveri, od infe-
lici . Vedi PROTETTORE. 

La Protezione attiva fuppone forza, iü-
v̂eOTe, favore, &c. nella perfona che pro-
^ e . — la Protezione. pajfiva, al contra-

fuppone necefifua, debolezza, e dipen-
nella perfona protstta. Vedi SALVA

GUARDIA , 
PROTEZIONE figninca altresl un privilegio 

Tom. V I . 

fpettante a gil ambafeiatori, ai membri del 
parlamento, Scc.̂  in vigor del quale eglino 
ed i loro domellici fono añkurati dagli ar-
refti &c . Vedi PRIVILEGIO , &c, 

PROTEZIONE, talvolta ancora s' intende 
della perfona del protettore. Cosí un Car-
dinalé ha la protezione della Francia. — La 
protezione della Spagna é diventata vacante 
per la morte di un tal Cardinale, Vedi PRO-
TETTORE. 

PROTEZIONE , in legge, nel fuo fenfo ge
nérale dinota quel bentfizio e íicurczza , che 
ogni fuddito, Denizen , o foraílicro fpeclal-
mente afficurato ha per le leggi. Vedi LEGGE. 

PROTEZIONE , in un fenfo piü fpeziale t 
fi ufa per dinotare una efenzione, o im-
raunita, data dal Re ad una perfona per 
aííicurarla centro i proceíTi, od altre veha-
zioni per ragioni moventi i l di lui animo, 
e per un certo tempo. 

Fitzherbert diflingue due forti di cotefla 
protezione: egli chiama la prima una prote
zione , cum claufula velumus; di cui ne an-
novera quattro cafi . •— I o . una. protezione , 
guia projetlurus, per colui che deve pallare 
i l mare in fervigio del Re. — 20. una/jre-
tezione, quia moraturm , per colui ch 'é gta 
fuori in fervigio del Re; come un Amba-
feiatore , &c. — 30. una protezione per i l de
bitóte del Re, acciocché non debba effere 
p roce (Tato o fequetlrato, fin a tanto cheab-
bia pagato i l fuo debito al Re; 40. una pro
tezione per una perfona che fía in fervigio 
dei Re di la dal mare, o nelle frontiere di 
Scozia. 

La feconda forma di protezione fi é cum 
claufula nolumus, che comunemente vien ac-
cordata ad una compagnia fpirituaie, per la 
loro imraunita, avendo prefo i l loro beftia-
me dai minil tr i del Re. — ma ella pub ef
fere altresl accordata ad una particolar per
fona, si fpirituaie che temporaie. 

La Protezione non fi efiende alie caufe di 
dote, quare impedit, airAíTifa di nuovodif-
feifin , al darrein prefentment, n\V attaints, né 
alie caufe dinanzii GiuíHzieri itineranti ( / / Í -
Jilees in eyre) . 

PROTESTO, nel commercio é un com-
mandamento fatto da un pubblico notajo ad 
un mercante, banchiere, o fimile per paga
re una lettera di cambio tratta fopra di el
fo , dopoch'egli ha ricufato o di accettarla, 
o di pagarla. Vedi LETTERA DI CAMBIO. 

F f f f Si 



Si chiama protejio perché contiene una pro-
teftazione, che la parte rimettera la lettera, 
ed anche prendera fopra del dinaro ad inte
rese ; e protefla t u t ú i danni, fpefe &c. a 
qucllo, che ¡a rifiuta.. 

V i fono due lorti di protejio; V uno per 
mancaoxa .di acce.ttazione , P al tro per difet-
t o di pagamento. Veái ACCETTAZÍONE & c . 

La Prima devefi fare ,dal prefentatoredel-
la lettera al tempo di prefeníarla, i n cafo 
.che Ja perfona fu cui c tratta, ricufalTe di 
acceítatía per i l tempo, o per la fomma 
che i n effa é efp.reífa. — L'alíra fi fa quan-
ádo :1a lettera fcade, o fia ¿ch' .ella .fía .data 
accettata o no. Vedi ^CAMBICK 

QuelH che prefentano le Icttcre di cam
bio , che fono flate accettaíe - o che diven
tano pagabili in un certo giorno, fono ob-
bligati di aYerle :o .págate o proteflate den
t r o tre giorni dopo i l termine; íotto pena 
di rifpondere per T omiffione : e fi deve of-
fervare che fe i l terao giorno caica in gior
no di fefta , fi deve fare i l protejio ,nella v i 
gilia :del tdetto giorno, 

A Parigi, ed in Amburgo, f i deve fare 
i l proteüo dentro dieci g iorn i : in Venezia, 
do ve tutte le cambiali fi pagano in banco, 
i l protejio per mancanza di pagamento deve 
farfi dentro fe i giorni \ ma allora che fi fup-
pone aperto i l banco, altrimenti non fi de
ve fare i l protefio: a Roma , i proieñi per 
mancanza di pagamgnío fi faBno dentro 
quindici giorni : a Livoroo, a Milano, ed 
a Bologna non vi é tempo Habilito: in A m -
íierdara i proteíli fi fauno dentro cinque 
giorni : in Venezia i l terzo giorno. 

I negozianti di aleone piazze, comequel-
l i di Roma., píferva M , Savary, non ficon-
fiderano obbligati di protejiare in difetto del 
pagamento; ma quefta opinione é contraria 
al cofiume univerfale, ed alia ragion natu-
rale: poiché fin dopo i l protejio non han no 
rimedio o re^reíTo contro quello, che ha 
tratta la lettera, o 1'ha feritta in .banco^ 

' lié han no akun titolo per effere rimborfati. 
M . Ricaíd aggiunge, che le lettere di 

tambio tratte da Amfterdam, o da Anver
ía , o di Spagna , fi devono protejiare , in 
difetto di pagamento dentro quattordici gior
ni , dopo che fono fcadute; ;dopo i l qual 
tempo i l cambio della lettera non protejiata, 
cd i l rifehio va a contó del prejentatore ^ non 
di quello che i'fea tral ta , o feritta in ban-
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co, in cafo che al'a parte fucceda un fau
mento dopo i l detto giorno decimoquarto' 

PROTHYRIS , neU' architettura , talvoita 
.fi ufa per dinotare un angelo o' una canto-
nata d' un muro ; ;chiamaío .altrimenti A H . 
tone. Vedi ANCONE . 

Ta l volta .ancora ufafi per dinotare aá, 
trave ::ñie traverfa o che fta a traverfo. 

PROTHYRIS .fi.ufa .alíresl da Vignola, t% 
dinoíare .una fpecie pat ticolare di chiave d' 
un arco, di x u i abbiamo un tfempia .nei 
.fuo ordine •jónico , e í i chiama volgartneníe 
menjola o c a n d í a . 

. P R O T H Y R U M , vpoSvpov, un pórtico ali' 
ufeio efteriore di una cafa, o portello. V.e-

;di PÓRTICO, e VESTÍBULO." 
P R O T O , * é una iparola uíata in com-

pofizione con diveríi .tempi .nel noftro lin-
guaggio , per efprimere una relazione di 
priorita; come prctomart ire , prototipo &c. 

* E formato d a l Greco i rpcaq-®' , primo. 
P R O T O C O L L O , irpcdTonoKKov, é un ter

mine jafato (,nella giurifprudenza antica -per 
,dinotare i l primo íbgüo d' un libro, do ve 
êra la nota della carta , ,0 ,della pergamena. 

Si ufava ancora talvoita per la fteffa mar
ca , che comuncmente era nel margine, ma 
qualche volta nella foramita della pagina. 

La novella 44; di GiuOiniano proibifee 
Ai tagliare i l protocollo delle •patenti, che 
moftrano i1 anno, in f m fu fatta la carta 0 
la pergamena, ed éreglflrata la cjummiffione 
data airuffiziale per efeguiria; per mezzo 
di che /requeníemente erano feoperte le fraud.i,, 

PROTOCOLLO fi ufava ancora per la pri
ma minuta, copia, o fummario di un ana 
che doveva paila re \ cui i l no tajo cpllogav.J 
in piccoli l i b r i , per fcriverlo poi con como-
do in grande . Vedi NOTAJO . 

PROTO-FORESTARIUS eraquegli, che 
i noílri antichiRe íacevano capo della ForeíU 
di frVIndjor, per far attenzione a tutte le cau-
fe di morte, ¡nella maniera di un Lord capo 
giufiiziere ( c h i e f Juj i i ce in eyre ) . Vedi FO
RESTA , FORESTER, TUSTICE, &.C. 

P R O T O M A R T I R E * i l primo Martire, 
p tefiimonio che i n con tro la morte in teni-
monianza della Fede: come Abel nel Tefta-
mento Vccchio , e S.Stefano nel Teílamen-
í o N u o v o . Vedi MARTIRE. 

* L a paro la e compojia d a ir p a r ® ' , pmno, 
e ¡¿cepTvp, tejiimonio . . 

P R O T O N O T A R I O , PROTONOTARIUS , 
e un 
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| un termine che fígnifica propriamente un 
primo notajo ; e ch' era anticamente i l tito-
lo dei principaü Notaj degl' Imperatori di 
Co ft a n £ i n o p o 1 i ' . V e d i ^ N o T A j o . -

Xra noi Protonotar'io {Prothonotary) detto 
ancheproignotary, ñ ufa- per dinotare un mi-
fiiuro nelle Corti del Banco Regio {Kings -
hench) o ¿eüe caufe confuni ( common-pleas ) • / 
fuitiína dellequali neha tres. la prima uno. 
^edi CORTE &C.- * 

PÍÍOTONOT A RIO del Banco Regio regiftra 
nm 1c azioni civili trattate in cotefta cor
te ; come i l clerk of the .crowri-office regiftra 
tutte le caufe criminali .< Vedi BANCO RE-
GIO,5 RECORD, o REGISTRO ¿kc-

I Protonotarj deile caufe comuni regíftra
no tutte le dichiarazioni , allégazioni, aífó 
fe, giudizj, ed azioni : eglinb altresi giufti-
ficano tutte le fcritíure giudiziarie ; come i l 
venire facías dopo' un aggiuflamento ( iffue' 
piried )/y V babeas corpus per introdurlo al / « -
ry ; .ií dtjlringas jurator, Gli- feritti d'efecu-
íione e dffeijfm',' di Juperfededs, di privilegio 5 
&c. regiílrano puré tutte le malleveríe od ob-
bligazioni faite in quel!a; Corte, tutte le r i -
éupere; formano copie dei regiftri 5: &c. 

PROTONOTARIO é altresi un Miniílro nel-
Ja Corté di Ronia', che ha i ! grado" di pre-
rri'inenza fopra glrahri Nota j . Vedi NOTAJO. 

Avv i un collegio di dodici Protonotarj 
ehiamati panicipantef , perché paríecipasw 
déile mercedi delle fpedizíonií nella Cancel-
leria . Vedi PARTECIPAZIONE . 

Effi hanno i l rango fra ' I numero de' Pre-
l a t i p o r t a n o i l roccheítb pavonazzo , i l cap-
pello &c. aíTiftono a tutfe le gran cirimonie y 
ed hanno un luogo nella; cappella del Papa . 

. I I loro uffizio é di fpedire g!i atti neílé cau
fe grandi che i femplici' Notaj Apoftolics 
fpedifcono nelle caufe minor i : pofTono creare 
Notaj Apofí"olici,per uffiziarefuori della Citta .< 

Quelli che fono fuori del collegio non han-
iW alcuno de' privilegjy che hanno gli altri 5 
fuorché I ' abito . 

I Protonotarj furono prima ftabilitl in Ro-
ÓíC da-Papa Clemente í . col diíegno di feri-

êre le vite de' M a r t i r i . Vedi NOTAJO'. 
/ P R Ó T Ó P L A S T E , PROTOPLASTUS , é un 

titolo che talvolta fi da al noftro primo Pa-
^ Adamo t ¿ ú Greco! <irpcúTO'TrXa?& y cioé 
fnmo formato . Vedi PLÁSTICO 

PROTOTIPO, irpiTorviroy , nella Grara-
^atica fi ufa talvolta per una parola pri-
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mitiva , od origínale . Vedi PRIMITIVO. 
• PROTOTIPO , m-paToTim®-, 1' origínale, o 
i l modello, per cui fí forma una cofa. Ve
di TIPO ed ARCHETIPO . 

Üíafi principalmente per un modello , o. 
efempio delle cofe che fi devono feolpire 5 
gettafe &c. Vedi MODELLO, FORMA: & c . 

P R O T R A T T Ó R E un iftr 11 mentó ufato 
nella Chirurgía , per eftrarre qualche corpo 
eftraneo , o nojofo da una ferita, o da ua 
ulcere, nelmedefimo modo come i l Fórceps* 
Vedi FÓRCEPS 

PROTR ATTORE é parimente un inftrumen-
ío ufato neli'agrimenfura, col quale gli an-
goli prefi nel campo con un Theodolito, 
con' un Circumferentor , o fimile fi deferivo-
no fulla Carta. Vedi PIANTA, 

I l Protrattore confifte in un lembo femi-
circolare B A G ( Tav. Agrim. , fig. 29.) 
di rame,^ d'argento , o fimile ,• divifo in 180 
gradi, e fottefo" da un: Diámetro B A j nel 
cui mezzov'ha unpiccioio tagiio, o labbro , 
o, detto i l centro ^ del Protrattore*-

Su! lembo del Protrattore v i fono altresl 
talvolta fegnatu de'nuraeri', che dinotano gl i 
angoli a i centri de5 poligoni regolari: Co
s í , con tro ¡1 numero 5 , che dinota i lati d* 
unf pení'agono', B trova72 , V angolo al cen
tro d' un pentágono .• Vedi POLÍGONO . 

Ufo del Protrattore. — í.0 di deferivere un 
angolo di qualfivoglia data quantith, o nume
ro á í gradi . Suppofto e»-g. un angolo di 50 
gradi; colla linea A o B ricercato al punto o. 
Si pone i l centro át\Protrattore fopra i l pun
to dato, edil Diámetro del Protrattore {oyx& 
la data linea. Si fa un fegno' contro il dam 
grado' 50 ful!'orlo del Protrattore} e per co-
defto punto dalr punto dato fi tira una linea 
o p : Queílai da; T angolo ricercato.-

2o. D i trovare la quantita, Ü un dato ango
la : e. g. dell'angolo po K . Si pone i l centro^ 
del Protrattore fopra i l punto o dell'angolo s 
ed i l di lui Diámetro fopra la linea.- I I gra
do del lembo tagiiatodalTaltra linea o/?, cioé 
50 é i l numero de'gradi dell'angolo ricercaíbv 

3.0 inferivere' qualunque dato Polígono 
recolare, v. g, un Pentágono in un ciñólo , Si 
pone i l centro , ed i l Diámetro da! Protrat^ 
tore íbpra; i l centro, e Diámetro1 del circolo, 
e contro i l numero de' gradi dell1 angolo al 
centro fi fa un: fegno'v. g. 72. per qüefto , e 
per i l centro del circolo fi tira una linea,, 
che tagli la circonferenza del circolo. 

F f f f 2 A l púa-
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A! punto ¿r'míeiTezione, dal punto dove 

i l Diámetro taglia la circonferenza fi t i r i 
una linea retta : queíla linea fara un lato 
del pentágono , la quaíe effendo prefa nel 
cornpaflb, e polla tanto volte, quante an
dera nella circonferenza , dará quei pun-
í l , i quali effendo conneffi dalle linee for-
meranno i l pentágono ricercato . Vedi 
POLÍGONO . 

4.0 D i defcrivere qualfivoglia Polígono re-
golare , e. g. un Ottagono fopra una data linea . 
Si fotragga da 180. l'angoloal centro di gra-
éi 45 , che da i l Protrattore, i l reCduo 135 
jfi é 1'angelo inclufo tra i due lati deU'ot-
tagono, la cui meta 67 ~ . Applicando 
poi i l Diámetro del Protrattore fopra la l i 
nea data col centro fopra una eílremita, íl 
íaccia un fegno contro ^7 T , al quale fi 
t i r i una linea dal centro . Si applichi i l Pro
trattore all ' altra eílremita della linea, tal
mente che i l centro fia fopra 1' eftrcmit^ , 
e v i fí faccia un altro angolo di 6j- gradi e 
\ . Dal punto, in cui s'interfecano le due 
linee tirate in tal modo, come centro, de-
íerivafi un circolo coll' intervallo delia linea 
data . Cotefta data linea fara un lato del!' 
ottagono, la quale effendo prefa tante volte,. 
quante andera nella circonferenza cosí deferit-
t a , dará i punti , ch' effendo da linee rette 
conneffi formeranno F ottagono ricercato. 

PROTRATTORE migllorato é un inftrumen-
to che affomiglia molto al fopramentovato, 
íol ch' é fornito di un apparato un poco piu 
iqu i í i to , in vigor del quale fi pub ridurre un 
íingolo ad un minuto; lo che non fí pubot-
lenere dal!' altro. 

La principal aggiunta fi é un Índice ac-
coraodato ful centro, e mobile in guifa ta
je che liberamente, e con ficurezza giuoca 
iopra i l lembo . D i la dal lembo T índice é 
divifo da ambe le punte in 60 partí eguali 
del le porzioni dé1 circol'i intercetti da due al-
íre linee rette tirate dal centro , cosi che 
ognuna forma un angolo d' un grado colle 
Jinee tirate 'dal centro ai punti prefi. 

Per defcrivere un angolo di un numero di 
gradi e rainuti con coteílo Protrattore ; fi 
xnuova 1' índice talmente, che una delle l i 
nee tirata fuli' orlo da uno dei fopraccennati 
p u n t i , poffa cader íopra i l numero de' gra
di dati ; e G puntino tante partí eguali ful 
proprio margine deil' Índice, quanti fono- i 
dad minut i : eos) tirando una linea dal cen-
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troa coteílo punto in tal guifa marcato , fí 
un angolo col Diámetro del Protrattore ^ del 
numero propoüo di gradi, e minut i . 

In fat t í , egli pub effer di un buen ufo pep 
defcrivere un angolo di un minuto, quando 
fiafi capace di pigliarlo di un minuto . Ma 
fino a tanto che abbiamo aghi d1 altra fog, 
gia , e piugíurti teodoliti , di quellí che tut-
tavia fi fanno , pub fervire beniííimo i l foH-
to antico Protrattore. Vedi TEODOLITO. 

P R O T R A Z I O N E , nelFagrimenfura, I V 
zione di levar la pianta, o defcrivere le di-
menfíoni prefe nel luogo col raezzo d'im 
Protrattore, &c. Vedi PROTRATTORE, e Le
var la piant'a. 

La Pmrazione forma una meta dell1 agri-
menfura , Vedi AGRIMENSURA . 

P R O T U B E R A N Z A , PROTUBERANCIA, 
nell' Ana tomía , é qualunque eminenza, o 
naturale , o preternaturale , che forpaífa eé 
avvanza fuorí delle partí aggiacenti . Vedi* 
APOFISI, PROCESSO, &c. 

Le Protuberanze orbicolari del terzo ven-
trícolo del cervello chiamanfi nates j c le Apo-
fifi delle Protuberanze orbicolari s' appellano 
te/les. Vedi NATES, e TESTES. 

La Protuberanza a n na la re é un pro ce fio del
la midolia oblongata , a guifa di un anello:. 
donde é dirivato il fuo no me, datóle prima; 
dal lV¿llis Vedi MEDULLA oblcngata- , ed 
ANNULARE. 

P R O V A , PROBATIO, nelf Aritmética , 
é un' operazione, con cui fi eíamina e fi af-
fieura la verítaegiufiezza di un calcólo. Ve
di C A LCOL AZIONE . 

La prova propria fi fa fempre per una re
gola contraria : Cosí la fottrazione é la p w 
t'£? dell'adejizione o fomma , e la moltiphca-
vione delia divifione , e vice verja. Vedi AD-
DIZIONE , SOTTRAZIONE , &C. 

La prova della moltiplicazione per 9, o 
per 7 é precaria. Vedi MOLTIPLICAZIONE. 

Non v i farebbe bifogno di prove nell5 Ant-
metica, fe non íbííe i ' Uomo foggetto ad er
rare; ímperocché effendo fabrícate-fuhf ü}' 
moílrazionc tütte le rególe ed operazioni, 
fiarao percib afficuratí della loro venta, e 
certezza. Vedi DIMOSTRAZIONE. 

La prova dunque non conferma la re" 
gola, ma foltanto cí moflra fe 1' abbiamo, 
o fe non 1'abbiamo applicara bene . Vedr 
REGOLA „ 

PROVA ,- nella Ecgge , nella Lógica 
d¡nota. 
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priora ü médium, o gli argomenti ulati per 
¿irI20ílrare la veri ta di qualunque cofa . Vedi 
VERITA , e SEMIPROVA . 

Per le ieggi di Francia , una prova lette-
fíile o prova in ¿ferino, norninata anche pro-
va marta, probatio mortua, íi antepone ad 
una teítimonianza, o prova &i viva voce , per 
^7,10 di teflimonj . L'ordinanza, o üato 
¿i Moulins eíclude qualunque prova per £e-
fíimonj interno a preftanze di IODO lire in 
crea. Vedi EVIDENZA , TESTIMONIO , T E -
JTIMOM ANZA &C. 

La prova de' deliííi anticamente fi faceva 
dai noftri antenati in diverfe maniere; cioé 
col duello , col fuoco, coli'acqua, &c. Ve
di PURGAZIONE , DUELLO, FUOCO, AC-

La prova col ferro infocato fu molto ra 
ufo: Taccufato , per purgarfí era obbligato 
a fare un giuramento, quando egli toceava 
i ! ferro. La formula, le Cirimonie, le Pre-
ghiere, &c. fatte in tal occafione , cfiílono 
tuttavia rielle note al fine delle capitolazio-
ni di Cario Magno. Vedi ORDALIUM. 

Coteílo eoftume fu abrogato da Federico 
Imperatore; mahaluogo tutíavia nella M i n -
gre'na; come ci afficura i l Lamberti , nella 
fuá relazione inferita nei viaggj di Thevenot. 

S' eglino non ponno a ver prova d' un de-
l í t t o , mettono una Croce nel fondo d' una 
cakiaja piena d' acqua bóllente, fuor delia 
quale l ' aecufato é obbligato di toglieria col
la fuá mano e col braccio ignudo; cib fat-
t o , íi mette i l braccio in un facco legato, 
e figillato, e che tre giorni dopo fi apre ; nel 
quai tempo, le non vi é fegno di feottatu-
ra o abbruciamento, i'aecufato vien dichia-
rato innocente. 

Ne l Regno di Siam , per a veré la prova 
é'un delitto, la perfona aecufata é coftretta 
a lavarfi le raani nelP olio bóllente, oa cam-
minare fopra i carboni aeeefi ; donde egli d-e-
ve ufeire intatto , per effere riputato inno
cente .. 

Tal volta effi obfc|ligano le due parri con-
íendenti a fommergdrfi nell' acqua; e que-
glij che vi ña piu lüngo tempo, guadagna 
^ caufa ; e talora ad inghiottire un grano di 

preparato ed a^timaliato dai loro Dot-
^ f i : quegli, ch 'é abije a trangugiarlo fi di
ñ a r a innocente ? ed é condotto a cafa in 
^onfo j e 1' aecufatore viene puniío — 

íembra un imitazione di quello , dis-

ifati 
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ket to gli Ebrei, per avere prova dell'adul
terio . 

La Prova per combattimento dicefi fuffi-
flere íimilmente appreífo i Mingreliani . Ve
di COMBATTIMENTO e DUELLO. 

PROVA di un opera, nella Mu fie a, e nel 
dramma, é un faggio, od efperimento di qual-
che compoüzionc; e fi fa in privato, prima 
di rapprefentarla in pubblico ; per render fran-
chi gli a t í o r i , e farli piu pronti , e perfetti 
nella/íua parte. —Si fa la prova d'unanuo-
va tragedia. — La Prova dell' Antífona &c. 

P R O V A T O R E , nella legge Probator é 
quegli , che, confesando Fellonia, aceufa 
un altro cómplice . Vedi PROBATOR , e REO 
che demanda r impunith per aecufare i fuoi 
ccmpliéi. 

Egü fi chiama cosí , perché deve provare 
quanto egli allega nella fuá aecufa ; la qual 
prova o é per baítaglia {by battle), o perla 
patria {by the country), fecondo T elezione 
di quello, ch 'é incolpato. — Vedi T R I A L , 
COMBATTIMENTO , &c. 

39. Edw.^. coram rege, rot. 97. Suff. un 
Uomo é diventato un approvcr , ed aecusb cin-
que compÜci, i quali tutt i vennero a batta-
gJia con lui , e reüarono tutt i fuperati , e 
v i n t i : quattro di effi fu ron o percib appicca-
t i r cd i l quinto fi feusb ch1 era un ch;ierico; 
ed il provatore ottenne 'ú perdono. 

P R O V E D I M E N T O , é la provvifionc 
di grano , di vettovaglia , di legna , e d' al tre 
cafe neceííarie per la cafa del Re . Vedi 
PROVEDITORE. 

ÍPcr URO Si-ae. 12. Car. 2. Niuno , fotto 
fpezie di provedimento prendera alcun le-
gname , beíliarae, grano, od alera materia 
da un fuddiío feirza i l fuo libefo confenfo. 

PROVEDITORE é un uffiziale o raún-
ítro in diverfe parti d' I tal ia , ed é un Gen
t i l uomo particolarmente a Venezia. 

V i fono in Venezia varié forti di prove-
d k o r i ; come Proveditor di Coramun, ch'-é 
quafi lo fleíío , che Edile tra i Romani , 
Confolc in Linguadocca, Scabino o Efehevm 
in altre Citta . — D i coteíti Proveditori, 
avvene tre: 

1 Proveditori alie ra-giom vecchie, alie Bia-
ve , alia- Giuflizia & c . hanno la direzione 
delle materie politiche per tutta laSignoria . 

PROVEDITORE Genérale da Mare , é un 
uffiziale la cui autorita fi eftende fopra tutta 
la. üotta , quando é abíente i l Capitan-G* 

aérale ̂  
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frerale. — Egli ha particolarraente la tíifpo-
fizione della Caifa, e paga i Marinar!, ed 
i Soidativ 

I I Capitan-Gcnerale ed i l Proveditore' 
íbno fcambievolmente fpie Tuno deiFaitro: 
benché W Froveditore fa inferiere al Gene-
rale 5? nondimeno la forza é talmente divifa 3 
eñe uno ha l ' autorita fenza forze , V altroha 
Je forze fenza autorita» 
- PROVEDITORE d'un- Va/cello ( Purfer ) é 

un uffiziale appreíTo un nomo di guerra, che 
riceve le vettovaglie dal Vafcello deile pro-
m ñ m i , e deve avere P infpezione , che fie no 
Bene condizionate, e fíivateo 

Egli deve altresi tenere una Jifta degli IJo-' 
m m i , e der Ragazzi fpettanti a l Vafcello , e 
legu'lrare efattamente iigiorno , in cui prin
cipia ciafcheduno ad aver la fuá paga , accio 
che ilCaffiere, o Ttforiere del Vafcello pof-
fa farne F esborfo, e foddisfare gli Uomini a 
ten ore de! libro del Pro-Beditore. 

PROVEDITORE 5 purverj/or ^ é un offiziale 
della real famiglia, che provvede e compra 
grano, ed altre vettovaglie, &c. per la Ca
fa del Re ; mentovato neiía' Magna Charta r 
€ in diverfí; ftatuti <,-

PROVEDITORE é un termine divenuto si 
odiofo ne' tempi decorfi , che per lo Stat. 36 
JEdw. 5. 1' odiofo nome Proveditore fu can-
giato in quello di achater ^ o compraron'. —-
Evoffizio íleífo fu moho riñretto dallo Stat. 
i z . Car. 2. Vedi PROVEDíMENTo ed AcHAT . 

PROVEDITORI d i carri {carr-takers)\ fo-
no uffiziali della famiglia del Re , i. quali 5 
quando viaggia la Corte, Kanno l'infpezio
ne di provedere carri, carrette,. &c . per tra-
áportare gli addobbi del Re , ed i l bagaglio o-

P R O V E R B Í O ' , PROVERBIUM: fi definifee 
¿a Camdeno, un difeorfo conciío , ingegoo-
íb , e fággio dedotto da una lunga^ eíperien-
za, e contenente per ia maggior parte , qual-
che utile precauzione, Vedi ADAGIO . 

Ta l i fono i proverbj feguenti : A bocea 
cBiiifa non? entro raai mofea . — Fabbrica 
alta fondamento bailo . •—Una carogna di 
rapiña non fara mai buon f a l c o n e — Un 
Cavaiio corto prefto é flrigliaío. — Un Uo-
mo pub ben amar la fuá c a f i b e n c h é non 
cávale a i l tetro,,-— Un fallo furfante non ha 
biíogno di fenfale. •—̂  E" meglio rifparmiare 
all 'orlo , che ai fondo; &c . 

P R O V I A N D A * é propriamenté una fpe-
2d¿ di. vafo contenente la mifura di grano da-

PRO' 
to di giorno in giorno ad un Cavallo, o ad? 
akro animal da lavoro , peí fuo cotidiano 
mantenimento, 

* Alcuni' derivan o la parola' dal Latino 
prebenda aprehenda . Vedi PREBENDA T 

Quindi Provianda é al tres! divenuto un 
nome genérale per dinot-are ogni paílo del 
-beüisme. — Ne5 Mona'deij, quando i Re-
ligiofi vanno a paflo. 5 dicefi ch' effi vanno 
alia provianda. 

P R O V I D E N Z A , PROVIDENTIA , é la 
condotta e direzione delle diverfe parti deü5 
Univerfo, che dipende da un Ente fuperio» 
re, e intelligente. Vedi UNIVERSO =-

La noziofle d' una Providenza é molto 
antica , eziandio nellaTeoiogia Pagana : N01 
troviamo che Tálete ne fa menzione . — 
Ella é' fondata fopra queíla fuppofizione s' 
che i l Creatore non ha talmente fiíTate le leg-
g l della natura , né talmente ha?coriríefla la' 
catena dellc caufe feconde, che abbia lafcia-' 
to i l Mondo in abbandono; ma ch5 egli tut-
t-avia tiene le redini nciie fue proprie ma
ní , ed al!' occafione interviene, altera, r i -
ílringe , rinforza, fofpende",-&c. coíefle leg-
gi con- una particolare Providenza . Vedi* 
MIRA COLÓ o-

Alcuni ufano la parola Providenza'in uif 
fenfo piu genérale ; íignifícando con eífa quel-
la forza od azione, con cui per ordinario fí; 
dirigpno le-diverfe parti della creazione , 

Cosí Damafceno diffinifee la Providenza^ 
eífere ia volonta divina dalla quale fonoor-
dinate e dirette al fuo fine tutí& le cofe. 

La qual nozióne della Providenza non fup-' 
pone delle leggi affattb ftabilite e fiiTatedail' 
Autoce della-natura nella ereazione ; ma ch' 
egli fi é rifervaío di governarle da* fe íieíTo' 
ail-occafione , Vedi NATURA , e LEGGE . 

O l i antichi chiamavano h Providenza coh 
Home di fato-, di fortuna, á'i natura, di &*• 

fimo, di neceffitá y &c. Vedi FATO y, FORTÜ-' 
N A , &C» . .• 

Gli antichí Egiz) pare che fieno ftatiipri-
mf , che abbiano avúta notizia della Divina* 
Providenza : Arnobio oíferva ch' effi- ragio-
navano- in tai guifa ; — " La Providenza' 
„ é tanto eífenziale ad un Principe, che fen--
„ za di eífa egli non' pub eííere , né pub 

mal chiamarfí un- principe y e ne! piu au-
„ guíío Principe dev' eífere la piu perfetta 
, , Providenza : Dunque poiché Dio é ii-
„ maffirao ed i l pin augufto di tu t t i i pnn-

„ cipi 



luí fornmamente conviene la piu c ip i , a 
3, pe ríe tta rroviacn^cs 

Gl i Epicurei negano qualunque Divina 
Providenza, confiderando cofa contraria all ' 
agio ed al ripofo delía natura Divina pren-
derfi briga degli taífari umani . Vedi £ P i -
C U R E O.» 

Aítri negano F efíftenza una Providen-
Xct, fembrando loro ingiufta la diíkibuzio-
nejdel henee del:male, che íi vedeaccadere 
jndiffercntemente al giufto , € all' ingiufto. 

Simplicio argomcnta cosi a favore della 
provtdenza'. Se Dio non riguarda gli afFari 
,del Mondo, o é perché non pub , o perché 
.non vuele: Ma i l primo é aííurdo ; poiché 
non pub .e'ffer difficile i l governare , fe gli 
.fu facile i l creare : Ed i l íecondo é aíTurdo 
infierne ed emplo. Vedi D i o . 

PROVIBENTLE * , negii antichi l ibr i le
gal! , erano provviíioni di .carne, e di be-
vanda . Vedi PROVEDIMENTO . 

* Provídentia vini ante adventum fuum 
in cellaria erat centum doliomm., Knigh-
ton , Armo 1354. 

P R O V I N C I A * , PROVINCIA , appreíTo 
| Romani era un Paefe conquiflato da loro 
¡fuor de1 confini d' Italia ; governata da un 
deputato o luogotenente, e che aveva delle 
leggi, e de'privilegj paríicolari . Vedi PRO
CO NSOLE, 

* Nicod deriva la parola da procul v i -
vendo , viver da lontano j wa e de-
dotta meglio da pro e vinco , j o vinco.. 

D i cotefti Paefi una era quella parte del-
ja Francia proííima ali ' A l p i , e ritiene .tut-
tavia i l norae di Provenza. 

PROVINCIA íi ufa a noíVri giorni princi
palmente per dinotare un cantone , o una 
divifione d' un Regno , o d' una Repubblica ; 
comprendendo diverfe Cit ta &c . tutte fotto 
lo fteíío governo ; e coraunemente effendo 
diftinta dall' eftenfíone .della giurisdiiione o 
c ivi le , o Eccleíiaftica. 

Le Provincie erano anticamente Duca t i , 
Contce, &c. le quali pofeia fono fíate riu-
nite tutte fotto lo ik í lb capo. Vedi DUCA, 
CONTÉ &C. 

La Chieía diftingue le fue Provincie dagli 
Arciveícovadi ; con$enendo ciafcheduna un 

. cerro numero di Vefcovadi , Vedi ARCI-
VESCOVO . 

Tn tal fenfo 1' Inghilterra fi divide in due 
Provincie) Qanturbery ed Turk . 

.PRO 
I monael fanno divifioni particolari delle 

Provincie, itzow&v T antichita .^d i l numero 
de' Conventi in ciaícheduna . Vedi PRO-
VINCIALE, ORDINE, :&C. 

Le Provincie unite fono le feíte Prcvin-
Settentrionali ;dei Paefi Baffi , le quali 

ribellaíe dal Dominio della Spagna , fecero 
una ferma e perpetua alleanza offenfiva « 
difenfiva, ad i / í r ^ í nell 'Anno 1579. Vedi 
STATI Generali. 

P R O V I N C I A L E , PROVINCIALIS, qual-
che cofa .relativa ad tina Provincia . Vedi 
PROVINCIA . 

Cosí diciamo un Concilio , o Sínodo 
Provinciale, &c. Vedi S 1 N o D o.j e C O N 
C I L I O , 

PROVINCIALES nel fenfo monaflico, dí-
•nota una perfona che ha la direzione, e la 
foprantendenza dei diverfi Conventi d'una. 
Provincia, fecondo la divifione fiabilita i n 
queirOrdine. Vedi ORDINE &c . 

11 -Gra^m/í- deH'Ordine ha diverfe ProvJn-
íC/V fotto di lui WProvinciale ha.diverfi Prio-
r i , Abbat i , &c . Vedi GENÉRALE, A S É A 
T E , &c. 

PROVISO , nella legge é una condizione 
inferirá in un inüruraento , dalla cui oííer-
vanza dipende la validita deil' infirumenro.. 
Vedi CONDIZIONE &c. ^ 

PROVISO in materie giudiziali , é quando 
T attore defifte di profeguire un'azione, por
tándola ad un giudizio ( ) nel tempo de
bito i nel qual cafo i l difendente pub leva
re un venire facias al Sheriffo , avendolo ira 
quefie parole, provifo guod Scc. affinché, fe 
I'attore leva qualunque mandato in tal pro-
poíito , i l Sheriffo xhiarai in giudizio un giu-
rato íopra entrambi, — Nel qual cafo dí-
«efi andar in giudizio perprovifo (¿yprovifo), 
Cafu provifo. Vedi CASU. 

PROVISO é parimeníe un termine di tria
re . — Si dice che un Vafcello é fermato 
coir ancora provifo > quando abbia un'anco
ra fuori , ed una fuñe a térra; e cosí fia r i -
volto al lido con due gomene almeno, 

PROVISORE , generalmente prendefi per 
quello, che ha 1' infpezione di provedere le co-
fe neccífariej nel qual fenfo coincide col pro-
veditore {pourveyor). Vedi PROVEDITORE^ 

PROVISOR Monafieriiy fi ufa per dino
tare i l fattore o teforiere d'una Gafa Reli-
giofa. 

PROVISORE, * ne1 nofiri í l a tu t i , dinota 
pari-



ífoo PRO 
parimcnte uno , che fi procura dalla Corte 
di Roma umprovviftone, o grazia aí'pettativa. 
Vedi PROVVISIONE, e PREMUNIRÉ . 

* Provifores di c un tur , qui vel Epifcopa-
tum , vel Ecdefiajlicam aliam digni-
tatem in Romana Curia f ib i ambiebant 
de futuro, quod ex gratia expectativa 
nuncMparunt, guia u/que dum vacaret, 
expe&andum ejjet. Spelra. 

P R O V O C A T I V O , nclla Medicina, é un 
fármaco che rinforza la natura , e Ü i mola, 
od incita alia Venere. Vedi PRIAPISMO . 

Ta ' i fono le canterelle, i l íatirion , &c. 
Vedi CANTERELLE , &c . 

PROVOSTO , PREPÓSITOS , é un uffi-
ziale ; e ve ne fono di varié fpezie; civile, 
militare, &c. 

PROVOSTO delta € k t a , o de5 Mercanti é 
II primo Magiftrato municipale in diverfe 
Citta coníiderabili peí traffico , paríjcolar-
mente in Edimbourgh , a Parigi, ed a Lio-
nc , quafi lo fteffo che Maggiore nell' altre 
P i a í ze . Vedi MAGGIORE . 

I I provoflo prefiede alie Corti della Cit
ta , ed iníieme col Sheriffo, co' Bailliffi. de
cide tutte le diñerenze fpettanti al traffico, 
c.d alia Mercanzia j ha infpezione degli affa-
n degli uífiiiali politici della Citta , in r i -
guardo alie Icr funzioni ; delle delinqucnze 
de' Mercanti , commiffarj, e fattori'; ha in
fpezione fopra i Por t i , i fiumi, i debiti, le 
impofmoni &c. 

Gli Autori afcrivono 1' inftituzione di Pro
voflo dei Mercanti di Parigi a Filippo Au-
guilo. D u Ha Ulan riferifce la fuá época all' 
Anno 1190, 

l i Provoflo d' Edimbourgh ha i l titolo di 
Lord : I Baiiliffi fono i fuoi deputa ti : 
Egli chiaraa eolle fue propne lettere le cen-
v'enzioni de1 Borghi . 

PROVOSTO reale dinota parimente una fpe
zie di giudice i n fe rio re flabiüto per tutta la 
Francia, per aver lacognizione e íopranten-
denza di tutte le caufe civili , perfonali , 
reali , e mifte, tra i l popólo ; ma fenza ve-
runa giurisdizione nelle caufe de' N o b i l i . 

I provojii nel Borbontfe , nelT Auvernia 
&c. fi chiamano Caftellani 5 nclla Norman-
dia Vifconti; nella Linguadocca , e nella Pro-
venza Viguiers. 

I i Gran Provoflo di- Francia , o della Fa-
migl ia ha giurisdizione nella Cafa Reale , e 
íopra gli ufFiziali della raedefiraa j ha l'infpe-
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zione fulla polizia e regolazione , e falle 
talle delle provviíioni fpettanti alia Corte. 
&c. Egli fu anticamente chiamato Roi det 
viéauds. 

Gran PROVOSTO del Conneflabile, é un giu
dice della fpada , i l quale tratta i procedí nell' 
armata con tro i Soldati, che hanno commeffo 
qualche delitto . Egü ha quattro íuogoíenenti , 
ovicarj diftribuiti per tu í te 1'ármate, norni-
nati Provojii ¿i' Armata , e particolarmeote 
provofti di diverfi Reggiraenti. 

PROVOSTO Marefciallo di un Armata , é 
un uffiziale deítinato a fequeftrare ed aíil-
curare i defertori, e tutt i gli altri crimina-
l i . Vedi MARESCIALLO . 

I I Provoflo Marefciallo dev' andaré fpeíío 
fuori intorno all' Armata per impediré ai 
Soldati i l faccheggiare : Egli é fu o uffizio 
aecuíare i delinquenti, e di fare che fia efe-
guita la fentenza contro di e íB. Egli rego
la parimente i pefi , e le mifure, ed il prez-
10 di tutte le provvígioni , &c. dell 'Armata. 

Avv i puré un Provoflo Marefciallo nella 
flotta , i l qual ha Fincombenza de' prigio-
oieri prefi in Mare'. 

I Francefi hanno un Provoflo Genérale del
le Marine ^ i l qual deve farvi proceííb , quan-
do fien o colpevoli di qualche delitto, e ne 
portano la relazione al Configlio di Guerra; 
hanno effi inoltre un Provoflo fimile in ogni 
Vafcello, i l qual é una fpezie di carcerie-
re , e prende i prigionieri in fuá cura , e 
tien netto i l Vafcello . 

PROVOSTI de'' Marefcialli fono una fpezie 
di luogotenenti dei Marefcialli di Francia, 
fiabiliti per la ficurezza del Paefe contro i 
ladr i , vagabondi, e defertori . 

Effi fauno la cognizione delle caufe Rea
li ; le quali percib vengono chiarnate caufe 
provofiali; tali fono tutti i delitti commeíTi 
da' vagabondi, o da perfone che non hanno 
abitazione üabile : le rubberie fulla ílrada 
maeí l ra , 1' infrazione del íalvaguardia , gl ' 
incendj &c. Egü no pronunciano en dernier 
rejfort. 

V i fono cento ed oítanta tribuna'! in 
Francia di coteüi provofli : la loro princi-
palegiurisdizione riguarda gli aífaffini, i la-
dridiftrada, i ladri che rubbano nelle cafe, 
&c. Eglino corrifpondono agli uffiziali fta-
bil i t i da Augufio, e da Tiberio, chiamati, 
come dice Cujas, latrunculatores, per dimp-
Ürare che il loro uffizio fu di procefiare i ladri. 

PRO-
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PROVOSTO della Moneta é un GiucUce par-

ticolare inükui to per dar rarrefto, e pro-
ceííare i Monetarj falfi . Vedi MONETA,. 

P R O V V E D I T O R E , Mancep negli auto® 
vecchj, dinota un Maggiordomo. 

V e r a anticamente un uffiziale nel tem
plo , chiamato con queftonome , cdora chia-
^a f i Maggiordomo ; e si i l nome che f 
uffiiio ritieníi tuttavia nei collegj in ambe 
le uníverfua d' Inghil térra. 

PROVVEDUTO , { p l e n a n y ) , nella legge, é 
un termine ufato nelle materic EcclefiaÜiche 
per dinotare , che un benefizio é poffeduto 
da un benefiziato. Vedi BENEFIZIO, 

Nel qual feníb cotefto termine fioppone, 
od é contrario alia vacanza. Vedi VACAN-
ZA , &C. 

L ' inilituzionc , per fe i mefi é un buou 
provveduto contro una períona ordinaria, ma 
noa contro i l Re, fenza induzionc . Vedi 
INÍTITUZIONE %á INDUZIONE. 

P R O V V I S I O N E , PROVISIO , é una qual-
che cofa procurata, od acquiíiata, come ne-
ceífaria per la fuffiílenza della vita . Vedi 
pROVIDENTIA . 

PROVVISIONE, nel traffico , fi ufa talvolta 
per dinotáre le mercedi dovute ad un fat-
sore. Vedi FATTORAGGIO , 

Commijfario delle prcvvifioni. Vedi L ' A r -
ticoio COMMISSARIO 

Parco delle prcvvifioni. Vedi PARCO . 
PROVVISIONE nella íegge canónica é i l t i -

tolo o 1' lí lnunento , in virííi del quale un 
beneficiato otticne, o é provveduto a un be
nefizio, Vefcovado, o íimile . Vedi TITO-
LO , BENEFIZIO, &c . 

I Collatori ordinarj conferifcono provvifioni 
nel cafo di vacanza per morte , per pura e 
íemplice rifegnazione e permuta. Vedi COL-
L A.ZIONE <. 

La Corte di Roma accorda provvifiom per 
rifegnazione , per devoluzione , e preven* 
zione. 

PROVVISIONI per prevenzione , fi chiamano 
altresi gratis expeñathiz, e mandata de pro-
vidcndo ; del cui grande abufo per tutta l1 In
ghil térra fu ron o faite frequenti indoienze 
nei noftri antichi ftatuti, e vi fu provvedu
to un rimedio dallo flatuto del premuniré. 
Vedi PREVENZIONE, PREMUNIRÉ; &c. 

PROVVISIONI di piccoli benefizj , nella 
Corte di Roma fono folamente femplici fegna-
ture, le qu¿H fono, per cosí d i ré , le minu-

Tom, V I . 

P R U 6o i 
te della bolla ; perché le bolle fteffe fpac-
ciate in carta pécora farebbero di trop'po 
difpendio. La fegnaiura non é altro che la 
petizíone dell' impetrante efaudita dal Papa e 
confermata con queíie parole, concejfum m i 
petitur in pnefentta D . N . Papte , feritta dal 
Prelato che prefiede alia fegnatura . Vedi 
BOLLA. 

Le Provvifioni üraordinarie fono fegnate 
dallo fteñb Papa, con quefte parole, fiat ut 
petitur, coila prima lettera del fuo nome. Ve
di SEGNATURA . 

PRUA di Vafcelio. Vedi PRORA. 
P R U G N A , PRUNA * , é i l Sufino Reca

to e cotto nel forno , o al Solé . 
* La parola v i en Jal Latino Prunum $ 

Prugna. 
Le Prugne principalmente úfate da noi 

fono nere e groffe , pórtate da Bourdeaux : 
gl ' Inglefi , e gli Olandefi ne ufano in gran 
qoantita . Ti fugo di prugne fi üima laífativo. 

P R U I N A , nella FiOologia é la brina o 
fia una concrezione della rugiada , fatta dal
la violenza del freddo eíierno. Vedi RUCIA
DA e CELARE . 

P R U N E L L A , é un nome dato da ale ti ni 
Medici ad una ficcita della lingua e della 
gola che accade nelle febbri continué , e fpe-
zialmente nelle acute; accompagnata da ca
lore e roífore della gola , e da una crofta che 
copre la lingua talvolta biancaílra , e talvol
ta nericcia . Vedi FEBBRE . 

A leu ni parim^nte danno i l nome di pru-
nella alia fchinanzia , ed altri alie afte. Ve
di SQUINANZIA, ed AFTE. 

PRUNELLÍE Jal nella farmacia , é una pre-
parazione di falnitro purificato ; chiamato 
ancora la pin prunella, e criflallo minerale. Ve
di SALNITRO, CRISTALLO &C. 

Egli fi prepara col feparare ed aíforbire 
alcune parti piu volatili del falnitro; i l che 
fi fa coll'abbruciarvi fopra, quando é fufo 
in un crogiuolo fopra i l fuoco , una terza 
parte in circa del fuo pefo di fior di folio. 

Egli fi da per rinfrefeare , provocare 1' uri
na nelle febbri, e nelle fquinanzie; avve-
gnacché alcuni penfano che i l falni tro, pu
rificato tre o quattro volte, farebbe una mi-
gliore medicina. Vedi NITRO eSALNITRO. 

I I Sal prunella frequentemente é adultéra
lo coirallume ; l'inganno fi conofee dalla 
fuá bianchezza e dal fuo brillare. 

PPvUOVA C * ) é un efperimento 
G g g § per 
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per provare, fs usa cofaí iaddla qualita o 
bonta ricercata. 

* Za parola Ingleíe e prefa dal Francefe^ 
Effai, che alcuni autori derivano ulte
riormente dal Latino examen. 

PRUOVA ufaíl altresi per dinotare un ten
ta t ivo , che fi fa per fapere fe una cofa abbia 
a fuccedere , o no . 

Le P RUÓ VE delle macchinc fi debbono fa-
re in grande j imperocché non baila , che 
riefcano in piccolo. Vedi MACCHINA. 

PRUOVA ,, nei Monaftcrj é particolarmen-
te quclla, che fa una perfona della vita mo-
naftica, in abito fecoiare. 

Quefla Pruova é di uno, di due , ed in 
alcuni Monafterj di tre Mefi . — La pruova 
non fi computa nel noviziato. Vedi PRO-
BÁZIONE . 

PRUOVA nel coniare dinota un cimento 
fatto nella coppella , della finezza , o purita 
delT oro , od argento, che deve fervire nel 
battere moneta, o che v i é ftato adopera
to . Vedi CONIARE , 

V i fono due forti di pruova; Tuna pr i 
ma che fi fondino i metalli per ridurli alia 
lor propria finezzal'altra dopo ch'eífi fo
no battuti per vedere che la fpezie fia a 
faggio. 

Per quello che concerne la prima pruova; 
i cimentatori fogliono prenderequattordici o 
quindici grani d'oro , e mezza drarama d'ar
gento ; fe^fi tratta di moneta : e diciotío gra
ni dell 'uno, ed una drarama dcil' altro, fe 
fi cimenta per al tre occafioni. 

Quanto alia feconda pruova, fi fa ella d' 
«no dei pe?.zi della moneta gia battuta, ch' 
cífi tagliano in quattro par í i . 

Método di pruovare , o cimentare V oro . — 
I I cimentatore avendo pciato Foro , ch' in-
tende di porre al cimento, efattamente, e 
norato i l pefo; v'aggiunge duevolte altret-
tanto argento fino; benché quefto dovrebb' 
cífere in proporzione alia finezza , di cui 
par che fia i ' o ro ; riccrcando Toro piíi baf-
íb meno d' argento; pefato in tal maniera , 
c frammifehiato Toro coli' argento , s 'ín-
volge i l tutto in un pezzo di carta , per 
non perderé alcuna porzione del fuo peío , 
i l che altererebbe Paccuratezza del faggio, o 
fia della pruova. Vedi ORO. 

In tanto che i l cimentatore fia pefando 
la fuá materia, fi aqcende un fuoco di r i -
verbero in una fornace, fornjto d' una fpe-
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zíe di bavaglío e d' una coppella porta la a 
riícaldarfi . Ció fa l to , fi mette nella cop
pella una piccola palla di piombo, d'un pe-
fo proporzionabile alia quantita e qualita 
dell' oro che fi ha da provare . Quando i l 
piombo é ben liquefatto, .€ companfee af-
fai chiaro , e iucente ; vi fi mette dentro 
Toro e 1'argento, e vi fi lafeia liquefaré, 
eboüire fino a tanto, che comparifee d'un 
colore di ópa lo , ed e fiífato in una picco
la maíía nel fondo della coppella. 

Cib fatto, fi lafeia raffrecidare la coppel
la nella fornace fieífa; dopo di che fí fepa-
ra efattamente la maíta dal luogo, ov' ella 
é attaccata al va ib , e fi diíknde o fi mar-
tella fopra l ' incudine, rifcaldandola di trat-
to in tratto fopra i carboni accefi, per age-
volare la diftenfione. 

Quando é martcllata abbafianza, fi fa un 
ruotolo in forma di cartoccio , e fi pone 
cosí in un vafo di vetro, capace di conte
neré quattro cuchi a j d' acqua ; ed aggiunta-
v i una quantita d'acqua forte, ben corret-
ta , cioé mefcolata con quafi un terzo d' 
acqua di fon te , fi fa bollire fopra un fuo
co di legna, fin a tanto che Tacqua forte 
non tramanda pih fumo roífo. 

Vcrfata quefla prima acqua, e lafciaío i l 
cartoccio folo in fondo del vafo, fi riempie 
di bel nuevo lo íleífo vafe , ma .di pura acqua 
forte; la qual, dopo ave*' boll i to, fi verfa 
a vicenda tante volte , fie che i ! fumo diven-
t i blanco . Cib fatto, fi riempie i l vafe d' 
acqua di íonte , per lavare i l cartoccio. 
Quando é lavato, fi pone a feccare in un 
crogiuolo, con un coperchio di fopra, e íi 
rifcalda, finché diventa di color rofío . 

Fatto c ib , la pruova ^ o faggio é f ini to; 
e non vi reíla altro p iü , che pefare la ma
teria centro lo fleííb pefo d'oro fino , co
me g'é fatto da principio, innanzi la pruo
v a : imperciocché confrontando i l primo pe
fo dell 'oro, prima che foíTc porto nel fuo
co, e nel!'acqua forte, con quello ch 'egl i 
ritiene dopo aver in tal guifa fofferto i l ci
mento ; fi vicn a giudicare dalia maga i o re 
o minor perdí ta , che ha fortenuto , della 
quantita della. lega che v' é frammifehiata . 

Método di pruovare f argento . •— I I mé
todo é quafi lo fteífo, che fi ufa neU'oro; 
fol tanto egli é meno difficile, e piu bre
ve. Si pefa I'argento come prima ; e fi ado
pera la fornace medefima , i l bavaro , i l 

fuoco, 



SÜOCOJ e la coppella íleíTa. S' aggiunga, che 
fi pone fimilmente nella coppella 11 piombo, 
proporzionaío alia quantita e qualitk dell' ar
gento, che fi vuol pruovsreo 

Quando i i piombo ében liquefatto, echia-
r o , -vi fi pone entro i 'a rgenío; e dopo ch 'é 
ridotto al colore d' ópalo , e fiUato in una 
mafia neí fondo della coppella , i l che fuc-
cede in una mez'z' ora in circa, lo lafciano 
raffreddare, e lo nettano, e finalmente lo 
pefano di bel nuevo , come fi pratica nelT 
oro: e dalla fuá dirninuzione vengono a cal-
colare la quantita della lega . Vedi ARGENTO. 

Método di pruovare U piombo: forraandofi 
i l faggio, o pruova dell' oro , e delT argen
to col mezzo del piombo ; elT é una cofa 
ínolto importante , che i l piombo fia netto 
da ogni miftura di qualunque de i due metalii í 
altrimenti i l faggio y cioé la pruova fara fai
fa; imperocché i ' o r o j e Pargento frammi-
fchiati col piombo non fvaporeranno come 
l 'altre fpezie di lega f ma fi un irán no col 
metallo fotto la pruova,. 

Per ovviare a tal difordine, e render ficu-
ra roperazione, non v5 é altra maniera , che 
provare i l piombo íleflb . 

T a l pruova fi fa nella fornace ííeífa , e 
colla medefima coppella , come fi pratica neil' 
oro, e nelT argento : ma il método é incom-
parabilmcnte piu femplice. Tu t to cío che fi 
deve fare fi é t quando la coppella é rifea!da
ta , porvi dentro i l pezzo di piombo, che fi 
vuol provare. Se cotefto piombo fvapora in-
teramente, egli é proprio a tal fine. A l con
trario , fe vi reíía nel fondo qualche piccolo 
grano d" argento &c . conviene podo da ban
da . Vedi PIOMBO * 

PRUOVA , o faggio per megíio diré , nelle 
rnaterie d'erudizione, o letteratura, é una 
fpezie particoiare di compofizione ; i l cui ca-
rattere dev'eífere libero, facile, e naturale; 
non obbligato ad uno flretto ordine, o mé
todo r né elaborato e finito, come un fifte-
ma fórmale« 

La materia d' una pruova, o d5 un faggio 
íí fuppone che con fifia principalmente in r i -
fie ilion i improvife ed occafionali, che devo-
no feriverfi nella maniera r come T Uomo' 
pe nía : talvolta lafeiando i l foggetto , e po-
feia ripigliandolo di nuovo y coraeappuntona-
feono nella mente i penfieri. 

Al meno codefio fu fin ad ora i ! coííume r 
e la pratica : e Montagna, che s acquiílb 
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non piccola riputazione per un tal modo di 
ferivere, di rado irapiega molte linee intor-
no al foggetto, chy egli propone: quantun-
que per noñro parere Milord Bacone é un 
miglior efemplo nel genere di pruova , o 
faggio. ' . 

M r . Locke non olíante , ed alcuni altri 
pochi autori ufarono la parola ejjay o fía 
pruova o faggio^ in un fenfo piü fevero . T í 
faggio del? tntelktto Umano , come ognuno 
sa, é un' opera recolare , piena d' arte, ed 
elabora ta . . 

P R U R I T O é una fpezie di fenfazionc 
moleíla o piacevole della pelle , popolar-
raente chiamata pizzicore ; e fi fuppone 
che nafca , perché effendo otturate Fefire-
mitadi delle vene capillari , quefie non pof-
fono riaífumere i l fangue fuperfiuo dal mem-
bri per condurlo di nuovo al Cuore ; quin-
dí ficcome continuamente giunge a cote fia 
parte una nuova porzione di fangue ípinta-
vi dall' inceííante pulfazione del Cuore, le 
fíbre fi difiendono pratef naturam, e quin-
di rtafce i i molefto titilUmento , ch'eccita i l 
fenfo del pizzicore, o prurito. 

PSAMMISMUS , * 4*mw& * nel!a 
medicina é un t e r m i n e c h e talvolta fi ufa 
per dinotare un bagno fe eco, o fomento di 
fabbia calda ^ per afciugare i piedi degF Idro-
p ic i , Vedi BAGNO , &c.. 

* La parola deriva dal Greco •> í ^ " 
bia o arena. 

P S A T I R I A N I , PSATYRIANI, una fetta 
d' Ariani , che nel Concilio d' Antiochia 
delTanno 360 , affermavano che i l figliuol» 
foffe diffimile al padre; ch' egli foífe fiat» 
fatto dal mente; e che in Dio non fi do ve fíe 
diílinguere la generazione dalla creazione „ 
Vedi ARIANO* 

PSEUDO *, termine , o particola ufata 
nella compofizione di diverfe parole latine ^ 
ed Inglefi , nel fenfo di falfoy o fpurio . 

* La parola viene dal greco 1 
fo y o 4 ^ ^ « decipio 5 fallo , lo i n -
ganm., 

Diciamo un Pfeudo-Martire, cíoé un fal-
fo tefiimonio;, Pfeudo-Profeta y Pfeudo-Apo~ 
fiólo , Pfcudo Cri/lo , &C. 

P S E U D O - D Í P T E R E , 4 ^ ^ ^ ^ ^ , ^ , neh * 
Archirettura antica r un templo con o t í a 
colonne in faccia , e con una femplice fchiera 
di; colonne tutte all1 intorno. Vedi TEMPIO.. 

La parola íignifica dipt.cron falfo o mper-
^ G g g § 2. fetto. 
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f u t o , ed uíaíí per diftinguer quefto da¡ di-
pteron , ch' é circondato da una doppia fchie-
ra di colonne. Vedi DÍPTERON. 

P S E U D O N I M O , * 4 e u W ^ 3 é u n n o -
me datodai Critici a quegli autor!, che pub-
blicano libri fotto falfi o finti nomi. — Siccome 
i l nome cryptonimus fi da a coloro che pubbli-
cano libri fotto nomi aícoíl e fecreti; ed i l 
nome d' anonymus a coloro che 11 pubblica-
no fenza nome. Vedi ANÓNIMO. 

Le coftkuzioni appoftolithe, le piii gran-
di Epiilole di Sant1 Ignazio , &c. comune-
Hiente fi fuppongono pfeudonims. Vedi Co-
STITUZIONE . 

* La parola viene dal Greco fin-
ztone , e ;'o/t¿« nome . 

PSEUDO STELLA , nell' Aaroncmia , 
qualfivoglia forte di metcore t o fenómeno, 
che di nuovo appare nel Cielo , ed aíTomi-
glia ad una Stella. Vedi FENÓMENO, ME-
TEORE , &c. 

P S Í C O M A N Z I A , * una fpezie di magia; 
o divinazione che ñ fa fcongiurando i'anime 
de' defunti. Vedi DIVINAZIONE. 

* La parola e derivata dal Greco ^u^i f y 
anima; e (¿auTeioty divinazione. 

PSICOLOGIA * , ^uxoKo-yia , dottrina 
deiranima. Vedi ANIMA. 

* La parola vtene dal Greco > an '1' 
ma ; e xoy(S^ , difcorfo . 

L ' antropología, o la ícienza che confide-
ra T Uomo , confta di due parti: la prima, che 
íratta del corpo , e delle apparíenentivi , detta 
anatomia: e la feconda deü 'an ima chiaraata 
pficologia. Vedi ANTROPOLOGÍA. 

P S I C R O M E T R O * , un indrumento per 
mi fu ra re i l grado, del freddo de 11' aria ; piü 
comunem'ente nomiaato termómetro . Vedi 
TERMÓMETRO . 

* La parola e derivata- dal Greco ^vX®" •> 
freddo ; s itírpov , mi fura , 

P S I L O T H R O N *, J.&uQpov? nella medí-
ciña un depilatorio^ o fia una fpezie di me
dicamento alto a far cadere i capelli. Vedi 
DEPILATORIO . 

* La fmoía viene dal Greco 4-<̂ o® , de-
gUbro y lo [pelo y e ©/¡ti; , capello, 

D i íal fatta fono i liffivj f o r t i , la calcina 
v iva , í' e-ova di fórmica T la íandaraca,, l'or-
pimentó , e "arfenico^ 

PSOAS vnagnus, o lumbaris ^ nell* Anato
mia , é un mufeolo rotondo, duro, e eae-
íiefa, che wafce dalla parte interna; 4ei pro-

PSO 
ceffi iralverfi delle vertebre lombari, dentró 
1' abdome ; e difeendendo fopra una parte 
deH'lieo interno, s'inferifce nella parte pih 
baffa del piccolo trocanterc. — Egli é il pri
mo dei mufeoli fleífori deMa cofeia . Vedi 
FLESSORE e COSCIA. 

PSOAS parvuf, nafce carnofo dal di det?-
íro delle vertebre lombari fuperiori , ed ha 
un tendine largo e fottile, che abbraccia ri 
raufeolo, P/oas magnus \ e che s'inferifce 
neli' oflo innominato, ove I'offo pubis e f 
Ileo fi unifeono infierne . — Quefti, avvegnac-
ché per ordinario fi annovera tra i mufeoü 
della cofeia , propriamente apparticne al ven-
tre baño . ' 

PSORA , 4a f* i nella medicina, é una 
malattia cutánea, chiamata dai L a t i n i , fea-
bies; dagi'Inglefi , itch . Vedi ROGNA . 

La Pfora é deferiría daCelfo una roíficcia 
afprezia e ruvidezza della pelle, prodotta d-a 
un' eruxione di pufiule alcune piu fecche al-
cune piu umide j che generano una íanioía 
materia, la quale porta feco un continua 
pruri to. 

Quede cruzioni fono piu frequenti alie giun-
ture, e tra le dita: in alcuni coprono turto 
i l corpo ^ in altri prefio fimfeono ; edin certi 
altri ritornano in certe ftagiom deiranno. 

Nella giovens-ü cotefta malattia fpefle vol-
te impedifee altri malori , o H cura. — Ella 
degenera tal volta in un-a lepra . Vedi LEPRA * 

hz Sscca fi cura moito piu difficilmente deli? 
umida, la qual nafce da un vizio degli umo-
r t , "o delle vi fe ere . 

Willi í deduce tal malattia da un uraor« 
fslino mordace, che produce i l prurito. 

Alcuni tra i medici moderni pretendono, 
qh' ella coñuda in un numero di piccoli ani-
roafi che vanno logorando la peíle r e quindr 
é ch' ella diviene aíFai contagióla . 

Willis offerva , che iti ta! riguardo ella noa 
cede ad alcun'altra malaítia íuorché alia pe
de, che nafce, per conghiettura di mol t i , i a 
una fimile maniera da piccoli animaletu . 

Per quello che concerne la cura , BorelH ra-
commanda un lavamento di fapon ñero peí? 
le perfone povere &e. ma il fapone dev' ef-
fere nettato , acciocché non feortichi la pelle . 

Quando la malattia é inveterata, fi ricorre 
alia falivazione . Vedi SALIVAZIONE. 

PSORICA, medicamenti buoni 
comro la rogna r Icabbia , ed altre eruzio-
ni eutance, fpecfaiíncate deJIe paipebre. 

PSC-
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PSOROFTALMIA », 4 ^ 0 ^ ^ « , una 

eruzione rognofa delle ciglia accompagnata 
da LUÍ prurito dclia parte. 

* La parola viene dal Greco 4&'/3«5 ro-
gna i e o<p$íxh[¿®'j occhio . 

P T A R M I C A , nrupiii-/.* , medicamentl 
atti a promuovere lo í tarnuto; cornunemen-
te cbiamati enini, eflarnutatori . Vedi STAR-
NUTATORIO . 

La parola é formata dal Greco, i r rcpu^- , 
jlarnutazicne . 

P T E R I G I O , PTERYG IUM * <wrtpiyiov , 
nella medicina é una maíattia de 11' occhio 
da'Latini chiamata unguir; c talvoita, ben-
ch¿ impropriamente, pannus. Vedi UNGUIS 
c PANNUS . 

* La parola i formata per d 'tminuzionc dal 
Greco wípov , ala y cioe unapiccola ala. 

La Cura é quafi la ítcífa, che quella dell1 
ottalmia . Vedi GTTALMI A . 

P T E R I G O I D E , PTERYGOIDE * 
yoa^uí neU' Anatomia , due apofifi deli' 
offo sfenoide; cosí chiamate perché raííomi-
gliano all' ale d' una nottoia . Vedi SFENOIDE . 

* Da l Greco impu^ , vmpvSQ', a la , cd 
, forma. 

PTERIGOÍDEO interno, é un mu feo! o dcl
ia mandibula, che nafce dalla parte interna 
del proceíío pterigoide, e diícedendo va ad 
inferirfi nella parte interiore , ed interna del-
la raaícella inferiere preíTo 1' angolo della me-
deíiraa. — Quando queilo muteolo agifee, 
egli gira da una parte la mandíbula á 

PTERIGOÍDEO ejlerno, é un muí coló , che 
nafce dalla parte eílerna dello fteffo proceíío, 
e va ad inferirfi tra i l proceífo condiloide e 
i l coronoide nel di dentro della mandíbula 
jnferiore. Queilo mufeolo tira la mafceila 
ínferiore a van t i , e la fa avanzare di la dal
la mandibula fuperiorc , 

P T E R O F O R I , merspoepopoí i nell' antichita, 
nome dato a certi corrieri román} , che por-
íavano la nueva di qualche dichiarazione di 
guerra, d' una battaglia perduta, o di qual
che accidente finiñro accaduto all' ármate 
romane . 

Effi fu ron o cosí chiamati, perché porta-
vano i ' ale fu lie punte delle loro picche : dal 
greco m-Tipov ala , e (pzpeo, porto. 

P T E R I G O F A R I N G E O un pajo di mu-
fcoli, che nafeono dai proceffi pterigoidi, 
^ove fi riflette i l tendine del mufeolo pteri' 
iofiaf i l im. — Alcune loro fíbre' carrioíe ns-
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(cono íimilmcnte dall' oíío della mandíbula 
fuperiore , dietro i l piü lontano dente ma-
fcellare, ed alcune altre da i lati della l in-
gua, e dell' offo joide. 

Da tutt i coteñi luoghi pafifano le fue fi-
bre carnofe femicircolarmente, e van no ad 
incontrarfi con quelle del lato oppofto nella 
linea di mezzo fulla parte poftenore della fa
ringe eternamente. „ 

Nella parte interna delle fauci v' é un ai-
tro ordine di fibre carnofe, che s1 interfeca-
no I ' una colTaltra ad angoli acuti. —Elle-
no nafeono dai lati dell 'uvola, e daiía ra-
dice della carti lágine; e difeendono obbliqua-
mente alie loro inferzioni nella membrana 
giandulofa della faringe . 

Quefto mufeolo ferve a coflringere la fa
ringe , ed a comprimere le tonfille , e a fpre-
merne fuori i l muco j donde le varié orí-
gini di di ver fe partí di cotefto mufeolo han-
no dato motivo di dividerlo in diverfi mu-
feoli. — Cosí Valfalva chiama quella parte 
che deriva dalla lingua, i l glofjo faringco i 
quella che immediatamente é di fotto, kj/o-
jnringeo ; •— quindi ümilmente i l cefalo farín
geo , lo sfenojaringeo, &c. 

P T E R Í G O S T A F I L I N O , * nella anato-
mia , é i l mufeolo interno deli' ugola \ chia-
mato da Valfalva, novustuba mufeulus; ef-
íeodo ignoto agli antichi anatomici. 

* La parola e formata dal greco vrepov t 
ala ^ e â.(pvKn ugola. 

Egli nafce carnofo prefío lo sfcnoftafiÜno , 
da U' oíío petrofo , dove la tuba dal pal ato 
entra preño un proceíío acuto dello sfenoi
de 5 ed afcendendo al proceíío pterigoide, di
venta un ampio e piano tendine che íi fpan-
de fulla parte anteriore deli'ugola. 

Alcune fibre tendinofe afcendono all 'an
golo ínferiore dell'oíío del patato , altre di
feendono ai lati delle fauci; la ferie di mez
zo o fi unifee con quelle dell' al tra parte, o 
íi perde in due corpi carnofi, che compon-
gono Tugóla . Vedi UGOLA . 

Cotefto mufeolo coi fuo compagno tira V 
ugola in su, e anteriormente, ed altre si in-
naiza le araigdale. 

P T I A L I S M O , * PTYALISMÜS,[nella me
dicina é lo fputare; ovvero lo ícarico della ia-
Üva per le glandule della bocea j o fia che 
egli afcenda ad una aííoluta íaiivazione, o 
n o . Vedi SALIV AZIOKE . 

* La parola e greca, itsrv&h.ia-ii®' for
ma-' 
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mata cía it^rva , f p u o e x p u o ; Ja 
¡puto . 

P T I S A N A , nrwcroivn) nella medicina é una 
pozione refrigerante per ordinario fatta 
coiror^o-boiluo nellacqua e raddolcita colla 
] iquirma &c.. 

V i fi aggiunge íalvolta la íenna per ren-
deria laífativa . — mohiffime decozioni 
de' Medici fono ptifane . Vedi D E C O -
2 I O N E 

A i Fcbbricitanti fi proibifee i l v i n o , 2kc. 
e fi- riducono alie ptifane. 

V l O h ^ M k l Q O : fifiema, o ipotefi é l 'or-
d i ñ e , o l a diípofizione del cielo, e dei cor-
p i celeííi, in cui fi fuppone la térra inquie
te nel centro, ed i l cielo fi fuppone che gj-
m attorno di eíía, da Oriente in Occidente, 
portando feco i l Solé , i pianeti, e le Stelle 
fiffe, ciafcheduna nelle loro riípettive sfere. 
Vedi SOLÉ, TERRA, PÍA NETA , &c . 

Queíia Ipotefi ore fe i l fuo neme da. Pto-
lomeo' i l grande ailronomo d' Aleffaodro ? 
conciofiacché fu foficnuta ed illuftrata da l u i : 
non perché ella foííe fuá inven7.ione, eíiendo 
molió piü antica e gla fofienuta da Arirto-
tele, da Hipparco &c. Vedi, ció piü. i l lu-
itrato nelT articolo SISTEMA . 

P T O L E M A I C A Sfera . Vedi SFERA . 
P T O L E M A Í T T , un ramo- degli antichi 

Gnoñ ici y ce si ch i ama ti dal loro capo Ptolo-
rneo , Uomo d'una confiderabile doctrina , 
che fece gran progreffo nel fi fiema de' gno-
fíici fuoi predeceffori , e lo accrebbe d' un 
numero- di, nozioni, e vifioni fue proprie» 
Vedi GNOSTICI . 

S. Epifanio é molta prolifíb nel propofito 
de' Ptolemaiti, e porta una lettera di Ptolo-
meo a Flora, in cui cotefio erético le det-
ta la fuá d o t t r i n a — E g l i foñeneva, che 
nella. iegge di Mosé fi doveíTero confiderare 
tre cofe, poiché non ven iva tutta dalla ílef-
fa mano j ma parte di effa , dic egl i , da Dio,, 
parte da Mosé , e parte da neffuno d i loro , 
raa dalle puré e mere tradizioni degli antichi 
doí tor i : fulla qual ultima- parte egli íhbil i -
•va i l fuo fogno, e le fue feiocchezze. 

P U B B L I C A N O , . PUBLICANUS , tra i Ro
mán i , era, una perfona che appalrava. le im
porte ,. le taí íe , e le pubbliche rendí te. 

Pare,, che tal nome fia fiato odiofo agli 
Ebrei , &c. a: cagione delle efazioni di tal 
forta di gente. 

P ü B B L I C A ¡ i rada . Vedi STRADA. 

F U E 
P U B L I C A N D I S . — Regula de publican 

dis. Vedi REGOLA . 
P U B B L I C A Z I O N E , PUBLICATIO, Pat

ío di promulgare i o far nota al mondo una 
cofa. Vedi PROMULGAZIONE• 

Pee i Canoni,, fi deve far la puhbllcazio-
ne del matrimonio tre volte prima, che ft 
poífa foiennizzare la ciriraonia; fenza una 
fpeciale licenza di chi ave fie contradttto. 
Vedi M ATRIMONIO,BANDI di matrimonio &c. 

PUBBLICHE fabbriche. Vedi FABBRICA « 
PUBBLICO ISJotajo.. Vedi NOTAJO PUB-

BLICO „ 
P U B E R T A ' , PUBERTAS, nella legge ci-

v i ie , é una naturale maggiorita, ovvero L" 
eta in cui é conceíTo ad una perfona di con
traríe i l matrimonio. Vedi M A G G I O R I -
T A- &c. 

I Fanciulli arrivano alia pubenh all' eta di 
quatordici anni, le fanciulle aü 'e ta di dodi-

f c i , — pubertci piena i o pubert'a perfetta fí 
conta all' eta di diciotto anni . Vedi E T A \ . 

PUBES termine ufato per dinotare le par
tí cfterne della pudenda:r ovvero le partí del-
la generazione ncil'uno , e nell'altro feífo . 

Si fuppone, che la pube all'eta della pu-
berth, fi copra p ía o meno d i pelo; donde 
é derivato i l fuo nome. Vedi PELO . 

PUBIS os , ovvero os peBinií , néll-'anato
m í a , é un oífo del!'anca fituato nella- parte: 
anteriore, e raedia-del tronco, e forma la 
parte piu bafla ed interna delF oífo innomi-
nato . — Vedi Tav. Anal. (Splanc.) fig. i . 
let. y. (Orteol.) j ig. 3. n. 18. j ig . 7. n. 19. 
fig. 12. let. d. Vedi puré offo INNOMINATO.-

Egli fi uoifcc all' altra parte medíante una 
cartiiaginé piü groíTa ,, ma nelle donne piu. , 
mobile , che negli uomini ; poiché nelle p r i 
me Vcfío pubis recede in tempe del parto per-
dar luogo,al feto. Vedi PARTO. 

Egli ha un forame largo che fa luogo al 
paffaggio di due raufeoli della cofeia, oltre. 
un fe no, per cui le vene,, e 1' arterie cru
ral i paífano alie cofeie. — Vedi Tav. Anat*. 
( O í k o l ; ) ^ . 5. let' S- S.. 

P U C E L L A G I U M in un, antíco manuferit-
to feritto Puellagium dinota lo flato di ver-
•ginita, o Pulcellaggio. Vedi VERGINITA'.. 

P U D I C A Flama.. Vedi PIANTA SENSI
TIVA 

P U E R I aUmentam „ Vedi A L 1 M E N-
T A R I r.. 

PUEPvlLITA' ncldifcorfo, fi definifee dar 
LOIÍ,"" 
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Longino un penderé, i l quale pereííeretrop-
po ncercaío divenra ted'tofo ed iníipido . 

La Fuer t ina, íoggiugne lo fteíTo, e i l c o -
ir.une errore di coloro, che affettano di non 
•diré veruna cofa, íempre che non fia brillan
te , e ftraordinana . Vedi SUBLIME. 
• PUERILE Rilo. Vedi STILO . 

P U E R O R U M EPISCOPUS . Vedi E P I -
SCOPUS. 

P U G I L L O , * tta i raedici, Scc. una mi-
fura di fiori, fe m i , o cofe Omil i , conte
nente quanto fi pub prendere tí a i l poli ice, 
j ' indice, « i l medio di to . Vedi MÍSURA . 

* La parda viene dal Latino •> pugü-
•ius, piccola mano. 

11 pugillo ftiraafi 1'' o tta va parte del ma-
mipolo o fia del pugno. • — I francefi fpeífe 
volte lo cbiamano pincée , pizzico taglienie . 
Vedi M A ÑIPÓLO . 

P U G N A L E , * é una piccola daga molto 
tagliente, che íi porta i n mano, o in cin
tura, o nafcoíla in borfa. 

* La parola e formata dal francefe poi-
gnard , e quefia da Poigne'e ^^«¿wo . 

I I pugnale anticamente fu in grandiffimo 
ufo, ma prefcntemcnte fi tifa folo dagli af-
faííini. Vedi ASSASSINO. 

La fpada ed i l pugnale furono 1' armi aa-
tiche de' duellanti ; e dicefi, che fe ne con-
t inui tuttavia i'ufo tra i Spagnoli. —• La 
pratica della fpada e del pugnale forma una 
parte delT efercizio infegnato dai maeíiri di 
ícherraa. 

P U N G I G L I O N E , Jl imuluí , un bailóne 
á rmate da un capo con una punta di ferro 
per pungere , e cacciare avanti un cavallo, 
un bue , o íimili . 

Parlando dei cavalli gF Tnglefi ufano piu 
comunemente i l nome Francefe valet; riíer-
vando i l nome goad per dinotare i l bafto-
ne, o pungolo, che adoprano per i Bovi . 

F U N G O L O aculenr h una parte del cor-
po di certi infeíti a guifa d' una piccola láñ
ela ; e íerve ad effi come un' arma da offen-
dere. Vedi INSETTO, ARME &c. 

I I FUNGÓLO d'un ape, o d' «na vefpa é 
un pezzo curiofo peí fu o meccanifmo: cg'i 
é comporto di un tubo concavo, alia di cui 
radice avvi un facchetto ripicno di un fugo 
penetrante , ed acuto , i l quale nell'azione 
viene injettato per i l tubo nella carne. 

Dentro i l tubo Mr . Derham ha oflTerva-
to , che vi fono due piccole lancie acute, 
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e barbute : nel pungolo d' una veípa , eglí 
dice, vi fono otto barbe ai lati di cadauna 
lancia, in qualche modo íimili alie barbe 
degli ami . 

Una di quefte lancie nel pungolo o acú
leo fta colla fuá punta un poco avanti l'al-
t ra ; per eííer pronta a lanciarfi prima nel
la carne: e fitta una volta col raezzo del
la fuá barba, che va prima, Taltra pofeia 
íi caccia parimente : e cosí a vicenda pene
trando fempre piu profondamentc, le fíetTc 
barbe vieppiu s1 attaccano alia carne : e con 
cib T acúleo porta i l veleno nella ferita . 

FUISNE nella 1 egge, uno ch1 é nato 
dopo un altro . Vedi MÜLIÉR . 

* La parola e pura Francefe , e tra i Fran
cefi eir ha i l medejimo valore e fignifi-
•€ato\ 

FUISNE non íolamente fi applíca al ie-
condo, al terzo, al quarto, &c. in riguar-
do al primo ; ma eziandio al terzo in r i -
guardo al fe con do , &c. L 'u l t imo di tu t t i 
fi chiama aifolutamente cadetto. Vedi CA-
DETTO, 

In un fenfo fimile diciamo, un Giudice 
plü giovane , un Configliere piu giovane . Ve
di GIUDICE , e JUSTICE. 

P U L , nel comraercio , é un nome Ge
nérale che i Perfiani danno a tutte le mo
flete di ra me , che corro no in quell' Impe-
perio; particolarmcnte ai Kabefqui, ed ai 
fsmikabefqui. Vedi MONETA , e CONIO . 

Oleario , che fu in Ifpahan nel 1637 nella 
Corte dell' Ambafciatore di Holjlein , dice 
che ogni Citta nella Perfia ha le fue difíe-
renti monete di rame, márcate col fuo im> 
pronto paríicolare che corre folamenre i n 
quel dií tretto, e cangia ogni anuo — Nel 
principio dell5 anuo nuovo che cafca nell' 
equinozio di primavera , tutte le monete 
vecchie vanno in diferedito, e ne compari-
feono di nuove, 

I n coteüo frequeníe cangiamento trova-
no i l loro interefle e V Imperatore , e lo 
Stato: i l primo, perché da íolamente a ra-
gione di 17 d. fterlini per ogni libbra di 
rame ; e conjato in Kabefqui e Semikabef-

- qui lo da in ragione di 25. in circa per ¡¡li
bra : i l fecondo, perché la moneta di rame 
con tal mezzo é men abbondante , tíTcndo 
rldotta ogni anno proffimamente alia íteíTa 
quantita. 

Lo fteífo Autore aggiunge, che nel te ñi
po in 
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fo in cui egli era in PerOa , i Kabefqul 
furano battuti ad Ifpahan coll' impronto d' 
un Leone, a Scamachia con un Diavolo , 
a Kafchan con un gallo, ed a K i l a n con 
un pefee. 

P U L A , i l guíelo o loppa d'ogni Torta 
di legume . Vedi SILIQUÁ . 

PÜLCELLAGGIO, PUCELLAGIUM. Ve
di P U C E L L A G I U M . 

P U L M O N U M M i m a . Vedi ANIMA. 
P U L P I T O * , PULPÍTUM , termine ora 

riftretto ad una elevatezza , o luogo emi
nente in una Chiefa, donde fi recitano le 
Prediche , o i Serraoni. 

* yllcuni Autori derivano la parola da pu-
blicum , perche iv i la perfona J l e/po
ne al pubblico . 

PULPITO, tra i Román i , era una parte 
del Teatro , nominata puré profeenium, o 
cib che noi chiamiamo Jiage, dove gli at-
íori paffeggiano. 

Alcuni pe ib dicono che foffe propriamen-
íe un'eminenza fulla Scena per la Mufica, 
o un luogo donde fi faccííeio delle decla-
i K a z i o n i , &c . 

I Francefi ufano la parola pulpit, pupitre y 
per dinotare una tavoletta da leggere in una 
Chiefa, in una librería, o fimile. 'Quelle 
che fono grandi nelle Chiefe le chiamano 
propriamente lutrim:. 

P U L S A Z I O N E , PULSATÍO, nella medi
cina, é i l moto del polfo, o i l battimento 
di un'Arteria. Vedi POLSO. 

Alcuni Medici difíinguono 81 differenti 
fpezie di pulfazioni o battute íemplici , e 
15 di comporte. Effi computan© 60 battu
te , o pulfazioni e piu nello fpazio d' un mi
nuto in un uomo tempéra te . 

PULSIONE * , i'azione d'impeliere una 
cofa. Vedi REPULSIONE . 

* La parola viene da pello fcaccio . Vedi 
ATTRAZIONE, ed ELETTR ICITA' . 

P U L T U R A » negli antichi noilri libri 
jegali, dinota una previa domanda, od eía-
rne; — relativamente ai Monaci , i quali 
prima che fo(Tero ammeíTi ne'Monafterj pal
fa bant ad foros, picchiavano all ' ufeio mol-
íi giorni . Et voló ut fint quieti de ómnibus 
caufiSf & querelis, & placitir ballivcrum ^ 
& prcepofitorum y hundredi , & a pultura , 
cioé dall' efame Seriamrum y & de Rewar
do foreflarum, cioé dalla vifitazione della fo-
reíla. 

P U L 
* La parola e formata dal Latino pulfare j 

batiere, demandare. 
P U L V I N A T U S nelF Architettura anti-

ca , termine applicato ad un fregio rigon-
fio, e primacciato, a guifa d' un guínda
le , pulvinus j donde é derivato cotefto no-
me. Vedi FREGIO. 

PULVIS fulminans , polvere fulminan
te . Vedi PULVIS FULMINANS. 

VUIVIS Patrum^ polvere de'Gefuiti. Ve
di CORTEX , e CHINACHINA. 

P U L Z O N I , nello ñampare , fi ufano nel 
formar le matr ici , in cui fi gettano i t i p i , 
o caratteri per la flampa. Vedi FONDERIA 
di lettere. 

P U L Z O N E un piccolo legno, o un pic-
colo pezzo d'acelajo , ad un eñremo del qua-
le avvi qualche figura , lettera , o marco 
ifitagliato a modo d' intaccatura ( en creux 
dicono i Francefi) in cavo, o puré in r i -
lievo ; le di cui impronte o impreñioni fi 
fanno sul raetallo, o fu qualche altra ma
teria , col percuoterlo con un martello da 
quella parte, che non é in tagüata . Vedi 
INTAGLIARE. 

V i fono diverfe fpezie di pulzoni , che 
s' adoprano nell' A r t i Meccaniche . — Tali 
fono, per efempio, quei degli orefici , de' 
coltellinaj, di coloro che lavorano lo fiagno , 
&c. Vedi MARCO. 

PULZONE , é un pezzo di ferro indurito, 
in cui 1' intagliatore icol pife e in rilievo le 
diverfe figure, arme, effigie, inferizioni , 
&c. che devono efiftere nelle ra^trici, con 
cui s' improntano le fpezie. Vedi MATRI
C I , &c. 

I Monetieri difíinguono tre forti di pul
zoni , fecondo le tre forta di matrici , che 
devon farfi ^ quei dell'effigie, que'della ero-
ce, o dell' armi , e quei della leggenda o 
inferizione . 

La prima fpezie include tutto il ritratto 
in rilievo ; — La feconda é piccola , con-
tenendo íoltanto un pezzo di crace, o ar
ma, v. g. un fiore di giglio, un'arpa , una 
corona, &c. e dalT unione di tutte coteíle cofe 
fi forma la matrice intera . — I pulzoni del
la leggenda contengono íolamente cadauna 
lettera , e fervono egualmente per la leg
genda dalia parte dell'effigie, e dalla parte 
della croce . Vedi CONTARE . 

Quamo alia maniera d'intagliare , tempe
rare , e Jiampare cotefli pulzoni , di formar 

le ma' 



le watrici , Vedi ScOLPIRE in acelajo , e 
MATRICE. 

PULZONE fi ufa ancora per dinotare va-
t] ftromenti di ferro, di diverfe grandezze, 
e figure, che fi adoprano dagl' intagliatori 
in cavo su i metalli . — Quelh che intaglia-
no figilH ne adoprano in gran quantita, a 
cagione dei diverfi per.zi dell'arme, &c. che 
¿evono feolpire; e molti improntano tutt ' 
i l figüJo con un foio pulzone. Vedi SCOLPIRE . 

PÜLZONE é altresi un nome comune, che 
f] da a tut t i gl ' iftrumenti di ferro adoprati 
dai Taglia pietra , dai Scultori, da' Toppal-
jacchiave, o fia facitori di toppe, e di chía-
v i , &.c. per tagliare, .incidere, o foracchia-
re le loro diverfe materie . 

Quelü degli feuk^ri e íiatuarj fervono per 
puliré le í k t u e , quando fi cavano dalle fue 
forme. Vedi STATUA , FONDERIA , &c . 

I Toppallacchiave ufano maggior varié-
di puhoni ; alcuni per foracchiare cal-

di , alcuni freddi; altri piani, altri quadra-
t i , altri rotondi, ed altri ovali ; ciafchedu-
no per foracchiare , o formare dei buchi 
della loro rifpettiva figura nelle diverfe par
tí delle toppe, o fia ferrature. 

P U N C H Í O {Punch) una fpezie di be-
vanda comporta , frequente in Inghilterra , e 
particolarmente alie parti marittime ; benché 
poco nota altrove. Vedi BEVANDA . 

La fuá bafe fi é T acqua di fonte, la quale 
efíertdo refa piu fredda, piu piccante, e piü 
acida col fugo di limooe, e di nuovo fatta 
dolce al palato colzucchero fino, forma ab 
ch' effi chiaraano Sherbet; a cui aggiunta 
una propria quantita di un liquore fpiritofo , 
come Acquavite, Rum , o Jfmr, i l iiquo-
re diventa Punchio. 

Diverfi Autori condannano 1'ufo del Pun
chio ̂  come nocivo al cervello, ed al fiñe-
ma nervofo. — I I Dottor Cheyne infifte, 
che v i é folamente nel Punchio un ingre
diente falubre , che alcuni ora principiano 
ad efeludere, cioé i l mero elemento. Vedi 
ACQUA, ACQUAVITE , RUM , ARAC, ZUC-
CHERO. 

Le proporzioni degl' ingredienti fono va
rié*, comunemente 1'Acquavite , e l'acqua fo
no in quantita eguale. — Alcuni in vece di 
fugo di limone ufano fugo di t ig l io , con cui 
^ faquello, che eííi ch i amano / ' ««^ /o .RÍ^-
h i e quefti trovafi piu confacente al capo, 
e piq grato alio ftoraaco. 

Tom. V I . 

P U N ócp 
Alcuni eziandio fanno i l Punchio di lattt 

coll' aggiungere quafi tanto latte al forbetta 
quanta é T acqua, i l che attempera 1'acri
monia del limone . — Al t r i preferifeono i l 
Punchio di Té fatto di T é verde invece d' 
acqua, e bevuto caldo. 

Finalmente quello, che gli Inglefi chia-
m&no Punch for chambermaids, o lia Punchio 
per leDamigelle, fi fa fenza acqua , con fu
go di tiglio refo piccante con un poco di 
fugo d'arancio, e di limone. Due volte tan
to vin blanco , quanto fugo di tiglio , e 
quattro volte tanta acquavite , col zuc-
chero. 

P U N C H I O N é una mifura per le co-
fe liquide, che contiene una botte ed un ter-
zo, ovvero 84 gallonio mifure di 4 bocca-
l i , ovvero un terzo di quella mifura dagl* 
Inglefi detta tun, che contiene 252 galloni 
d' Inghilterra, a quattro fogliette per gailone . 
Vedi MISUR A . 

11 Punchion di Parigi é lo fteífo , che !a 
loro demi-queve: a Roven egli é tre ftaj &c. 

P U N C T A lachrimalia . Vedi LACHRI-
MALIA . 

PUNCTATA hipérbola , nella Geometría 
fublime, fi é un' iperbola i l cui ovale conju-
gato é infinitamente piccolo , cioé un punto. 
Vedi CURVA ed IPERBOLA. 

P U N T A di térra, fi ufa per un capo di 
térra che fpunta fuori nel Mare . Vedi 
CAPO . 

I Marinari dicono , due punte di térra 
fono Puna nelí" abra quando fono talmen
te in retta linea Tuna contro Faltra, che 
la piu interna o fia la piu rimota non fi pof-
fa vedere dall1 ultima. 

PUNTA é un iftrumento di ferro o d'ac
elajo ufato con qualche varieta in diverfe 
A r t l . 

Gl i Scultori con acqua forte, gl 'Intaglia
t o r i , i taglia Legna, i taglia Pietra &c. ufa
no le punte per delineare i loro difegni sul 
rame, sul legno, sulla pietra ec. Vedi IN-
TAGLIARE, SCOLPIRE con acqua Jorte &c. 

Gl i ftatuarj, &c. hanno parimente delle 
punte a foggia di piccoli ícarpelli ufati nel 
formare i l primo abbozzo della loro opera. 
Vedi STATUA, FONDERIA, &c. 

I Torni tor i fanno le loro opere comuni 
tra due punte . —• I lapidar] hanno delle 
punte á'i ferro, all'eílremitadi delle quali fo
no attaccati dei pezzi di Diamanti , che fer-

H h h h vono 
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•pono a lavorare le pietre prcziofe , Vedi 
TORNIARE, LAPIDARIO &C. 

P U N T A R E , nelia Grammatica, fi é l 'Ar-
tc di dividere un difcorfo , col mezzo de' 
pnnt i , in periodi e membri di periodi, ad og-
getto di facilitare la pronunziazione e Tin-
telligenza del difcorfo medeíimo. Vedi PUN-
TEGGIATURA. 

PUNTARE ira i Marinari é notar salla car
ta in qual punto o fito fia i l Vafcello. Ve
di CARTA, ROMBO &C. 

Tut ta la diíFicolta nel puntare una carta 
nafce dalla noli ra ignoranza della longiíudi-
ne. — i l Piloto fácilmente trova la latitu-
dine col levare l'altezza-del polo; ma per 
la longitudine non vi é lirada o maniera fe 
non col mezzo del computo, t i quale é fem-
pre incerto. Vedi LONGITUDINE, LATITU-
DINE, NAVIGAZIONE &C. 

PUNTARE., nella Guerra,, é i l l ivel lare , o 
diriggcre un Cannone o un pezzo di morta
jo con tro un punto determinato . Vedi CAN
NONE, ORDINANZA , MORTAJO , PROJET-
TILE , &c. 

Cib fi fa col mezzo d' un quadrante col 
piombino . Vedi QUADRANTE da CANNO-
NIERI. ^ 

PUNTARE finalmente , é un termine di 
Marc , che dagl' Inglefi fi dice prickin; on
de to prick the plat , fignifica puntare i l pia
no , o la carta , o fia fare un punto sulla 
medefima, vicino in circa al luogo, in cui 
íi trova i) navigio , o dev' efifervi ad un tal 
tempo i ad oggetto di trovare il corfo ch' 
eglino devono regolare. Vedi CORSO, CAR
TA &cc» 

p ' u N T E G G I A T U R A , nella Grammati
ca , c Watte á\ puntare , o di dividere un di
fcorfo in periodi, ed in membri di periodo 
col mezzo de' punti efprimenti le paufe , 
che fi devono fare nella lettura. Vedi SEN-
TENZA. PERIODO &C. 

I punti ufati fonoquattro, cioéil periodo ^ 
i l colon, i l femicolon, e la coma. Vedi Tufo 
particolare di cadauno fotto i l fu o proprio 
articolo, C O M A , C O L O N , PERIODO, e 
SEMICOLON o 

La Punteggiatura é un' arte moderna . Gl i 
antichi furono interaraente ignari dell' ufo 
delle nofirecome? dei Colon &c. , e non fo
jamente fcriííero fenza alcuna diftinzione di 
membri c periodi, ma ancora fenza diftin
zione di parole ; i i qual coí íume, oíferva 
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Lipfto, continuo fino alia centefima quarta 
olimpiade; nel qual tempo i l fenfo folo di-
videva i l difcorfo. Vedi PUNTO. 

V i é molto -piíi di difficolta nel puntare^ 
di quello che generalmente fi crede; infatti 
di rado nella Provincia de' Grammatici av-
N\ alcuna cofa si poco fíífata ed avverata ce» 
mequefta. Le rególe comuni fono incongrue 
ofeure e deficienti; e la pratica prefentemen-
íe é affatío capriciofa ; variando gli autori 
non folaraente tradi loro , cioé 1' uno dall'al-
í r o , ma tra di sé medefimi. 

I I Padre Buffier, e dopodi l u i , M. Ward 
fecero qualche cofa per fiífare, e ftabilire un 
fiilema precifodi punteggi are, per via della 
ragione e delP Analogía delle cofe: i l letto-
re trovera la loro Dottrina negli Art icoi i 
COMA, COLON &c. 

Generalmente noi fol tanto ofierveremoj 
che la coma deve diftinguere i norai dai no-
mi , i veibi dai verbi, e certe altre parti d' 
un periodo, che neceffariamcnte non van-
no congiunte infieme . — I I Se mi colon fer-
ve a fofpendere, e foílenere i l periodo quand1 
•e troppo lungo : — i l Colon, per aggiun-
gere qualche ragione, o confeguenza nuova 
e fopranuraeraria aquello che gia fidice: 
ed il periodo per chiudere i l fenfo e la co-
flruzione, e liberare la voce . 

P U N T E E L O , un foftegno o contrafíbrte 
deftinato a foftentare qualche cofa di pefo 
che piega da una parte . Vedi IMPOSTA-
TURE . 

PUNTÉELO, Punchion, nell' arte di legna-
juolo o Falegname , é un pezzo di legno 
collocato in piedi tra due pali fitti in térra ; 
e ferve infieme con effi a fofienere qualche 
pefo grande. 

I I puntello comunemente é piii baflo , c 
piu fottile di quello che fieno i pali Maeftr i , 
e fi unifee col mezzo d' un rampone di fer
ro o fimile. Vedi POSTO, 

Quelli da ogni parte di una porta fi chia-
mano impojlc , o filphi della porta . Vedi 
PORTA. 

PUNTÉELO é altresi un pezzo di legno eret-
to in piedi fotto i l tetto di un'edifizio, in 
cui le piccole forze, &c. fi unifeono. —- V i -
truvio lo chiama columen. 

PUNTÉELO altresi ufafi per dinotare la parte 
principale d'una machina, dove gira verti-
calmente: come quella di un ' á rgano . Vedi 
ARGANO . 

PUN-



P U Ñ 
P U N T E R U O L O , un iftromento di ferro1 

o di acciajo, uíato in diverfe arti per forac-
chiare o improntare dei buchi nel piano dei 
metalli &c . eflcndo invéntalo non folatnen-
te perforare, ma ancora per tagliar fuori 
e levar via i l pezzo : quindi i Francefi lo 
chiamano emporre-piece * Cioé leva-pezzo. 

Ií Punteruclo é un iíírumento principale 
di coloro che fanno bottoni di meíallo , di 
quelli che fanno oftie, di quelli che fanno 
nei, e de' calzolai, &c. — I I punteruolo di 
quelli, che fanno bottoni d'oro o d'argen
t o , ferve a tagliar fuori i pezzi d5argento, 
d' oro , con cui eííi coprono le loro forme . — 
Egli é grande , rotondo, alto quattro , o cin-
que oncie, i i fondo concavo rñezza oncia 
in circa ? bert forte , ed ií taglio moho 
acuto é 

Per adoperarlo íi eñende ií pezzo del me
ía l lo , fopra un zocco o tavola di piombo, 
e con un ben peíante martello fi batte la 

át\ punteruolo) &:c0 Vedi BOTTONI, e 
itianiera di fare bottoni di raetalío. 

P U N T I nelPArald ica fono le divifioni degli 
fcudi in varj quadrati , talvolta al numero 
di 9 tal volta di 15; alcuní de5 quali fono 
di urí colore o metallo, altri di un al tro; 
nominati a'tresi pünti equípollenti. 
, V é parimente un'alfra divifione (ed é 
ía piu frequente) degli fcudi in punti , che 
hanno diverfi nomi e vaiori j fecondo i loro 
diverfi luoghi .• 

V i Tono nove principali punti in uno feu
do, come notafi nella tav. Arald. fig. 38. 

rapprefenta i l pumo clejlro principale. — 
B i l medio punto principale, — C i l finiftro 
principale. — D //pumo detto homur point. — 
E i l punto di faccia chiamato ancora t i cen
tro . —* F /' ombilico o punto dclP ombilico , -—• 
G la bafé dejira. — l la bafe ftniflrá. — H 
la prectfd bafe media < Vedi DESTRO , SiNl-
STRO , HONOÜR , &c . 

Colombiere faceva i punt i , e le loro íí-
tuázioni fimboliche . — Siccome i diverfi 
pezzi in uno feudo fono tanti t i p i , che rap-
prefenfano le memorande azioni della perfo-
na a cui fi attribuifcono; cosí lo feudo ftef-
fo rapprefenta i l corpo di quello che le ha 
fatte; ed i punti , o le parti fignifícate da 
cotefte lettere le principali partí del fuo cor
po. — Cosí A , B , C , rapprefenta i l ca
po, in cui rifiedono le tre grandi facoltl,: 
D i l eolio dove principalmente ñanno appefi 

gli ornaraenti: E i lcuore , &c. Vedi SCUDO » 
PUNTITODOPPIO , o piu tofto fittadop-

pia 1 nell'araldica , detto dai Francefi double 
fiche: Una croce fi denomina double fiche, 
quando 1'efiremita fono aguzze a ciafcun 
angolo ] cioé quando ogni eíkemita ha due 
punte: a differenza di fiche in cui 1' eftremita 
é aguzzatá in una punta. Vedi CROCE. 

Leigh lo chiama double pitchy , i l quale 
fembra un errore Gibbon lo efprime pee 
una croce ottangola, le due punte della qua
le in ogni eflremita fono divife al di dentro 
da un piccolo fpazio di una linea. Per lo 
che íi dillingue dalla Croce di Malta , le due 
punte della quaíe procedono da un terzo pun 
to 5 od angolo acuto tra loro. Vedi CROCE. 

P U N T O bendato fi é quando i l punto é 
poño trafverfalmente nclla fituazione d'una 
benda , quando egli viene dai latí dello feu
do, fi chiama parimente punto dejlro , o fi-
nijho, fecondo la fuá fituazione. 

I I punto dejlro comunemente fi reputa un5 
abbaflamenío dovuto ad un millantatore . 
I I Punto de' dieci campioni é dovuto all ' ucci-
fione d' un prigioniere dopo aver diraandata 
la vita . Punto in pumo , una diminuzione 
fpettante ad un codardo. — Punto piano, 
un5 abbaífamento o fegnoche conviene ad un 
raentitore, &c. Vedi ABBASSAMENTO , D I 
MINUZIONE &c . 

PUNTO di campagna. Vedi 1'Articolo CAM* 
PAGNA. . , , 

Nelle arme di Francia i fiori di giglio fo
no due in tefta j ed uno in punto . 

PUNTO di concorfo. Vedi 1'Articolo F o c o » 
PUNTO, PunVtum, nella Geometria é de-

finito da Eucíide per una quantita che non 
ha parti , o che é indivifibile• Vedi QUAN
TITA', P A R T E , INDIVISIBILE &c . 

Volfio ío definifee, quello che termina fe 
fieffo da ogni parte; o che norí ha termini 
diftinti da fefteíTo. Vedi. TERMINE « 

Quefto é quello che noi altriraentí chia-
miarrío punto matemático y e che folamente íi 
coacepiíce coll' imaginazione ; non o liante 
in eflb principia ogni rnagnitudine , e fini-
fee i i l flulTo o moto del punto generando una 
linea j i l fluífo o moto d5 una linea generan
do una fuperficie &c. Vedi MAGNITUDINE^ 
LINEA , &c . 

Quindi alcuní definifeono un punto i l prin
cipio . Vedi INCEPTIVO &C. 

Una linea pub folamente tagíiare un' al-
H h h h 2 tra l i -
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tra linea in un pumo: Dati tre puntt, quaíi 
fi vogüano , fuori d'una linea retía fi pub t i 
rare uncircolo, o parte d' un circolo che paf-
fera per tut t i e t re . Vedi CIRCOLO. 

Tirare una linea par alíela, una perpendi co
lar e ^ una tangente, & c . ad un dato punto 
fono problemi trivial] nella Geometria. Ve
di PERPENDICOLARE, PARALLELA, TANGEN
TE &c . 

Proporzione de" punti Matematici. — Cor
re una maffima , ehe tutt i gl' infiniti , o 
íiano infinitamente grandi , o fiano infini
tamente piccoii, fono eguaii ; la maffima 
perb é faifa in amendue i cafi. — II Dr. 
Halley dimoftra varié quantita infinite , che 
fono Tuna all'altra i n proporzione finita; 
ed alcune infinitamente maggioti deU'altre. 
Vedi QUANTITA' infinita. •— II íimile di-
moflra Mr . Rehartes del le quantita infi
nitamente piccole , cioé de punti Mate
matici . 

Egli dimoftra per efempio, che i punti 
di contatto tra i c ircol i , e le loro tangen-
t i , fono in proporzione fudduplicata ai dia-
metri dei circoli . Che i l punto del contat
to tra una sfera , ed un piano é infinita
mente maggiore di quello tra un circolo ed 
una tangente; eche i punti di contatto nel-
le sfere di diferente grandezza fono Puno' 
all'alero, come i diacnetri delle sfere. Ve
di CONTATTO &C. 

PUNTO di fie ¡Jura contraria nella Geome
tria fubíime íi é un punto druaa curva, in 
cui íi piega o inflette verfo una parte con
traria a queíla verfo la quale tendeva innan-
7Á: e. g. come farebbe i l girare la fuá con-
veíllta" verfo il fuo a (fe , o verfo qualunque ai-
tro punto fiíío verfo di cui dinanzi girava la 
fuá concavita. Vedi: CURVA . 

Se la curva gira di bel nuovo verfo i l pun
to d' onde prima é partita , i l punto delta flef-
fma particolarmentc fi chiama punto, d i rs-
greffíone, o retmgradazione. Vedi RETROGR A-
©AZIÓNE delle curve. 

Voifio illuítra P ufo del calcólo differen-
siale ncl trovare i l pumo di flcjfione contra
ria in diverfe fpezie di curve. Vedi CURVA . 

PUNTO^ Pun$um ^ nella fifica é l ' oggeí-
to piu picGolo o men fenfibile della vifta 
fegnato celia penna , colla punta d'un com-
fñiío , o í imile. Vedi OGGETTO. 

Egli porolarmente cKiamiñ punto fi/ico ; 
i l quale rtalraente conüadi partiy quantun-
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que coteíle parti non fi confiderino. — B1 
tai punti con fi fie ogni magnitudine fifica. 
Vedi MAGNITUDINE, 

II punto fifico coincide con cuello, che M r . 
Loe k chiama ^««ro fenfibile^ che egli definí fíe 
la piu piccola parte di materia, o di fpazio, che 
fi poíla difeernere . •— Egli aggiunge , che 
all ' occhio i l piu acuto, egli é di rado mi 
nore di 30 fecondi di un circolo, di cui Poc
chio é i l centro. Vedi VISIONE , 

PUNTO nella Gramraatica, é un cara ite
re ufaio per notare le divifioni del difeorfo. 
Vedi CAR ATIERE e PUNTARE. 

II P.untp proprio , é quello, che altresi 
ehiamiamo periodo, e ferve a dinotare i l 
fenfo completo , ed il periodo terminato. 
Vedi PERIODO . 

Due punti comunemente fegnano la metk 
d'un periodo, e moftrano che una coñruzio-
ne é completa , e che i l fenfo é perfett®; 
contrafegnando- pero, d íe qualche cofa vie
ne in apprelio : queíli da noi chiamafi CO
LON . Vedi COLON . 

U n punto con una comma, chía mato /r^ 
mi colon, di nota un fenfo men completo, di 
quello che indica il1 colon; avvcgnacchc par-, 
che gli autori fe ne fervano indifFerentemea-
te : I Grammatici parimente non fono d' ao-
cordo in torno alia loro preclfa differenza 
Vedi SEMICOLON .-

La Comma , o virgo la dinota una fuddi-
vifione di un raembro di un periodo. Vedi 
COMMA. 

U n punto d*interrogazione?- dinota, che 
qualche cofa íi deve pronunziarc in un tuo-
no piu airo, ed indica ehe fi fa una doman
da . Vedi INTERROCAZIONE . 

U n Punto d1 ammirazionel nota una irtf-
provvifa forprefa,, che reca ftuporc. Vedi 
AMMÍRAZIONE 

I nofiri punti ed accenti fu ron o affaífo 
ignoti agli antichi : nei manoferitti greci 
antichi, tutto i l difeorfo fembra feriíto con 
uno fteífo tratto di penna; eííeñdo dappec-
tutío le parole, e le lettere eongiunte in*--
fieme . 

I n feguito furono inventati 1 punt i , c fu* 
roño aggiunti fulla lomraita delle lettere per 
dimoftrare quando i l fenfo era terminato.? 
Quindi i Grammatici ritoccando gli antichi 
manuferitti, penfarono proprio di aggiugnere 
i punti , e gli accenti. — Salmafio dice eh* 
fgíi ha fcEHpre offeivato fchkttamente, do-
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Ve fóno ñati aggiunti, perla differenza del-
le m a n í . Vedi ACCENTO. 

PUNTI, o punti vocali nell'ebraico ^ fono 
certi caratteri , i quali, nello fcrivere di 
quella lingua, fervono a dinotare le vocali. 
Vedi VOCALE , ed EBREO . 

L ' Antichita dei punti nella lingua ebrea 
forma i l íoggetto d'una celebre controverfia 
tra i dotti ; foftenendo alcuni^ che la loro 
origine íia la medefima, come la lingua E-
brea; ed alíri afferendo, che i punti íieno 
ííati prima introdottida Efdra, dopo la cat-
íivita di Babilonia, quando egli compilo i l 
eanone, trafcriffe i libri nel earattere prc-
fente Caldeo, e riftorb la purita del Teílo 
Ebreo. Vedi CANONE. 

A l t r i vogliono^ che i punti fieno flati 
inventati dai dottori della fcuoía di Tiberiade 
comunemente chiamati Mafíbreti, cinque, o 
fei fecoli dopo Crifto. — II Rabbino Ella 
Levita fu i l primo, che nell 'últ imo fecola 
mife in campo quefta queflione ; e foftenne 
ch'effi furono un'invenzione dei MaíToreti, 
per facilita di coloro, che doveano irapara-
re la lingua Ebrea. Vedi MASSORETI. 

Quefta opinionc fu adottata dal Capella, 
a cu i aderirono Lutero , Calvin©, Cafaubon , 
Scaligero, &c. Buxtorf attaccb il Capella 
violtntemente fopra queílo articolo, e tiro 
dal fuo partito un gran numero di Teologi 
i quali gridarono all' arme , immaginandoíi , 
ch'ella farcbbe una grave ferita al T e ñ o fa-
ero i l confeíTare, che i punti vocali fieno 
flati aggiunti dai MaíToreti, e non fieno fta-
t i trovati nel teíro antico ; imperocché fen-
2a di loro é raoHo difficile fiíTare la lettu-
ra del Tefto. •— Nonoftante nel Tefto Sa-
maritano, non vi ha punto o vocale, né in 
molt i de1 piu antiehi manufcritti ebrei * Ve
di EBREO . 

PUNTO nella mufica, é una nota ancica-
mente ufata per diftinguere i tuoni . Vedi 
M O T A . 

Quindi noilo ehiamiamo fempre fempliee 
contrappunto, quando una nota del baíTo corri-
fponde precifamente a quella del foprano; e 
contrappunto figurativo, quando una nota é 
fincopata, ed una delle parti forma diverfe 
infleffioni della voce, o del tuono, intanto 
che l'altra ne fafolamente una. Vedi CON
TRAPPUNTO, e FIGURATO. 

Noi fempre adopriamo un punt9 per le
gare i l valor d' una nota, e prolungare i l 

di s 
fuo tempo per una mezza , e. g. un punto, 
aggiunto ad una femibreve, invece di due 
minime, la fa eguale a tre. Vedi TEMPO, 
e CARATTERI adoprati nella Mufica, 

PUNTO, nell' Aílronomia , é un termi
ne applicato a certe par t i , o luoghi no
tad neí Cielo , e diftinto dai fuoi proprj 
epiteti. 

I quattro g r a n , o divifioni dell'oriz-
7onte , eioé T Eaft , Weft , Nord , e Sud , 
fi chiamano punti cardinali. Vedi CARDI
NALES Vedi parimente EAST^ W E S T , &C. 
ciafcheduno nel fuo proprio articolo. 

II Zenit , ed i l Nadir fono i punti vertí-
cali i Vedi VERTICALE , Z E N I T , e NADIR.' 

I punti , in cui T orbite de'pianeti ta-
gliano i l piano dell' eclitsica, fi chiamano 
i m d i . Vedi NODO . 

I punti nei quali l1 equatore e Peclitíiea 
s'interfecano, fi chiamano punti cquinozisna-
I L Vedi EQUINOZIALE. —Particolarmen-
te queüo , quando i l Solé afcende verfo i l po
lo del Nord , fichiama il punto vernale. Ve
di VERNALE: e quello per cui difeende i l 
Solé al polo del Sud, chiamafi punto autun-
nale» Vedi AUTUNNALE.' 

I punti dell'Eclittica , ove termina la fce-
fa del Solé fopra 1'equatore, e la diícefa di 
fotto , fi chiamano punti folfliziaU^ Vedi 
SOLSTIZIALE . — Particularmente i l primo 
di quelli'fi chiama punto efiivo ; Vedi ESTA
T E : 1' a'tro dieefi i l punto húmale , o d' in
vernó Vedi INVERNÓ &c . 

PUNTO nella navigazione , e nella geo
grafía. —̂  PUNTI át\V orizzonte, o del com-
paíTo fono certi punti formati dall' i n te rice a-
zione dell'Orizzonte , coi circoli verticali. 
Vedi ORIZZONTE. 

I I numero di cotefii punti i dunque, é 
.realmente lo fielTo , che i l numero de' punti 
concepiti nell'orizzonte , cioé infinito, av-
vegnacché.in pratica ne diftinguiamo fola-
mente 32. Vedi COMPASSO. Alcuni ufano 
i l punto i per Pinterfecazione d'un circolo ver
ticale con un circolo parallelo aü' orizzon
te ; ed alcuni ancora lo ufano per dinotare 
i l fegmento di un verticale intercetto tra it 
meridiano, e l ' orizzonte, o un circolo che 
gli fia parallelo 4 

I punti fi dimoftrano col mezzo di linee 
rette tírate da un punto prefo in un piano 
orizzontale. 

U n punto del compaffofi prende volgar-
' mente 
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mente per una 32ma. parte del tu t to ; oper 
un arco di 4 gradi €15 minut i ; la meta, 
del quale cioé 50 37'7, fi chiama un mez-
zo punto y e la meta di queí lo, o fia 20 
48'-f-, fi chiama un quarto di punto . Ve
di COMPASSO , 

Quefli punti del compajfo, fi dividono iti 
cardinali, e collaterali. 

I punti cardinal i , fono le interfecazioni dell5 
orizzonte v e del meridiano chiamati punti 
del Nord , eddSudy ele interfecazioni dell' 
orizzonte col primo verticale „ chiamati 1' 
Eaf l r e'l we/l. Vedi NORD, e SUD . 

Quefti coincidono con quelli , che i lati-
n¡ chiamano car din es man di ; e fono un qua-
drante o nonanta gradi diílanti T uno da'l'al-
t ro . Vedi CARDINALE. 

PUNTI collaterali o intermed) ^ fono quel
l i , che ílanno tra i punti cardinali ,• — che fo
no o primar) r cioé quelli che fono equidi-
íianti dai due cardinali, come i l Nord-eafi: 5 
i l Sud-weñ y &Co 

0 fecondarj y i quali parimente fono, o 
del primo ordine} cioé quelli che fono equi-
diñanti da un cardinale, e dal proífimo pri
mario 5 come i l Nord-Nord-eaft ; o del fe-
condo crdine y cioé equidiflanti tra un car
dinale, o primario, ed un primo feconda-
r i o , come i l Nord-eaft peí Nord» 

1 punti primarj collaterali dunque fono 45o 
difianti dai cardinali j i primi fecondarj 22o 
30 dal cardinale , e da! proflimo primario 
eollaterale ed i fecondarj del fecondo ordine 
11o 15^ da un cardinale o primo collaterale, 
e da un fecondo» Vedi COLLATERALE. 

PUNTO, nella perfptttiva, é un termine 
ufato per dinotare varié parti o iuoghi, in 
riguardo al piano perfpettivo. Vedi PIANO 
PERSPETTIVO: tali fono i punti feguenti, 
cioé VV^TO d ivi j la y o deW occhio y é un pun
to F , ful piano H I , ( T a v . per/pet. Fig.iz. ') 
fegnato per la linea retta O F , tirata dall' 
ccchio, perpendicolare al piano. — Queft' 
ancora fi chiama i l punto principale. Vedi 
VISIONE ; Vedi ancora PRINCIPALE. 

Quefto pwwío é nell'interfecazione dei piani 
orizzontale, e verticale . Vedi PIANO . 

Alcuni Autor i lo chiamano punto princi
pale'y e dan no i l neme di punto di v i j l a , o 
del la viftone, al punto incui l'occhio attual-
mente é fituato, e dove terminano t u t t ' i 
raggj, come O . Vedi PUNTO VÍSUALE. 

PUNTO di difianzaj é un punto v. g. P , 

PUNÍ 
0 Q , nella linea orizzontale P Q alia di
fianza medeíura dal principale «̂WÍO F , che' 
ha l'occhio O Jallo üeífo. Vedi DISTANZ A . 

PUNTO terzo, é un punto prefo a difcre-
zione nella linea didifianza , in cui concorro-
no tutte le diagonaii tírate dalle divifioni del 
piano geométrico. 

PUNTO obbiettivo, é un puntó fopra ut l 
piano geométrico, la cui rapprefentazione fi 
ricerca ful piano perfpettivo. 

PUNTO accidéntale. Vedi ACCIDÉNTALE^ 
Vvssio vifuale, Vedi VÍSUALE. 
PUNTO nel i 'óptica. — I I punto di con-

eorfo é quello in cui fi unifcono i raggj con-
vergenti, comunemente chiamatoil/oí 'o . Ve-_ 
di Foco . 

P U N T O di difperfione é quello, in cui 
1 raggj principiano a divergere ; comune
mente chiamato foco virtuales Vedi VIR-
TUALE . 

PUNTO ^incidenza, é un punto fopra la 
fuperfizied'un vetro, od 'al t rocorpo, incui 
cadóno i raggj. Vedi INCIDENZA . 

PUNTO di vijla , in riguardo al fabbricare 5. 
dipingere , &c . é un punto ad una certa diflan-
2 a da un edifizio, o altro oggetto, incui 1' 
occhio ha la piu vantaggiofa viíh , o profpet-
to dello fie lío o 

Que fio punto é comunemente ad una d i 
fianza eguale al i5 altezza dell' edifizio. — 
per efempio. —- per confiderare con gludi-
zio Tintero della Chiefa famofa degr ínva-
l id ia Parigi j noidobBiamo porfi alia diftan-
za di 340 piedi in circa da eíía 3, i l che é 
proffimamente la fuá altezza. Per poter giu-
dicare della difpofizione della fuá facciata o 
fiontifpizio , e della regolariía del fue cr
dine , T occhio deve porfi aila difianza di 
cento piedi, ch 'é quanto l'altezza del fron-
tifpizio. • 1 3 r 

Ma per efaminare la finezza de fuoi pro-
f i l i , e lo fpirito de'fuoi ornamenti, l 'oc
chio deve efiere difiante folamente 1'altezza 
delTordine Jónico , ch 'é circa 40 piedi; s' 
egli é piü vicino, le partí troppo accorciate 
appariranno fuori di proporzione. 

U n punto vago o indetermioato fa- un 
eñetto differente dal panto di vifla . Impe-
rocché nel riguardare uo edifizio da un pun
to indeterminato , 1'occiso puo folamente 
formare un'idea della magnkuítme della fuá 
mole, col paragonaría cogü altri edifizj ag-
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PUNTO di riflejloneé un punto íbpra la fu-
perfizie dVuo vclro, od altro corpo d1 onde 
un rajggio riñettefi. V-edi RIFLESSIONE. 

PUNTO di rifrazione, é un pumonelhfa-
perfizie di un vetro, od altra fuperficie r i -
frangente, in cui fi fa la rifrazione. Vedi 
RIFRAZIONE. 

PUNTO radiante. Vedi I'ARTICOLO RA
BIANTE . 

PUNTO nelle manifaíture é un termine 
genérale ufato per dinotare ogni forta di t r i 
ne o mei letti lavorati col!' ago. Ta l i fono 
i i punto di Venezia , i l punto d i Francia, i l 
puma di Genova, &c. i quali fi diftinguono 
per La particolare economia, £ difpofizione 
ilev loro punti . 

PUNTO , fi ufa altresi talvolta per dinota
re i l mcrletto teiTuto con cannelii, come i l 
pumo Inglefe, il punto di Malines, i l pumo 
.di Havre &c . 

PUNTO nell'architettura . — ¿írchi delter-
PUNTO. Vedi ARCO. «Ardí del quarto 

PUNTO. Vedi ARCO. 
PUNTO nella poefía dinota un concetto v i -

vace e forte , che comunemente fi trova o 
fi afpetta nel fine d'un cpigramma. 

PUNTO in bianco nell'arte de'cannonieri 
dinota i ! tiro d'un cannone, livellato oriz-
zontalmente fenza o rimontare o affondare 
la bocea del pezzo . Nel tirare di punto in bian
co fi fuppone che i l t iro o palla vada di-
rettamente in linea retta al íegno ; e non fi 
rauova in linea curva come fanno i t i r i al-
zati a cafo, e le bombe. Vedi MORTAJO, 
PROJETTILE , Arte de'CANNONIERI &c. 

PUNTO nella geometría &C. Vedi PUNTO 
di fopra. 

Nelle fcuole v i fono i punti feguenti: 
PUNTO terminante, PUNCTUM terminans , 

che fi é J'eftremita indivifibile di una l i 
nea, oltre i l quale ncíTuna parte della linea 
íi eftende. Vedi L I N E A . 

PUNTO continuante, PUNCTUM continuam, 
é una magnitudine indivifibile tra i punti 
contigui d' una linea per cui ftanno connef-
fi ; onde nafce una continuit^. Vedi CON-
TINUITA' . 

PUNTO ¿niziante, PUNCTUM in i t iam, un 
indivifibile da cui principia la linea. 

PUNTO formato , PUNCTUM formatum, o 
generatum, nei conici, é un punto determi-
nato dall'interfezione d1 una linea retta t i 
rata peí vértice d'un cono ad un punto nel 

P U N ¿15 
piano della bafe che eoílituifee la fezione 
cónica. Vedi CONO, e CÓNICO. 

PUNTO, PUNCTUM ex comparatione, di
nota o Tuno o l 'akro dei fochi di un' Elif-
fe, e d'una iperbola; cosí chiamato da 
Apollonio, perché i rettangoli fotto i l feg-
mento del diámetro trafverfo neil' eliífe, e 
fotto quello, e la diftanza ira i l vér t ice , 
ed i l foco nell'iperboia, fono eguali aduna 
quarta parte di cib ch' egü chiama figura 
di cíl'o. Vedi ELISSE , ed IPERBOLA . 

PUNTO , PUNCTUM lineans nella geome-
tr ia , é un termine uíato da alcuni autori 
per dinotare-quel punto del circolo generan
te d'una cicloide, o epicicloide, che neiia 
genefi produce q nal che parte della linea t i -
cloidale. Vedi CICLOIDE &c . 

PUNTO, PUNCTUM /alienS nel l 'anatomía, 
fignifica i primi rudimenti del cuore nel
la formazione del feto , dove fi fente un 
moto di palpitazione. Vedi CONCEZIONE , 
CUORE , ed EMBRIONE. 

Egü fácilmente fi oíferva in un r.uovo co-
vato, in cui dopo la concezione noi vedia-
mo una piccola macchia o nuvola; nel mez-
zo della quale v i é una tacca, che fi vede 
battere , o palpitare un tempo confiderabile 
anzi che i l feto fia formato, e gia per na-
ícere . Vedi U o v o , GENERAZIONE, ed EM
BRIONE. 

PUNTO , PUNCTUM lacrímale, nell ' anato
mía é un piccolo foro nell'angolodi cadauna 
palpebra , i l quale fi apre in un facco chiama
to glándula lachrimalis. Vedi LACRÍMALE, 

PUNTO ct omre nell'araldica , h quello v i -
cino fuperiormente al centro deilo feudo ; 
che divide ¡a parte fupériore in due pohio-
ni eguali. Vedi PUNTO, C SCUDO . 

P U N T U R A , PUNCTURA , nella chirur-
gia , &c. fi é qualunque ferita fatta da un 
illrumento da punta. Vedi PERITA . 

Nella Flebotomía tal volta le perfone fo
no raeífe a pericolo di perderé un niembro, 
ed anche la vita per la puntura d'un tendi-
ne . — I I Paziente in quel fito non fente 
immediatamente alcun dolore ; ma dodici 
ore dopo T operazione fe ne lamenta; non 
nella puntura ftefia , ma nelle pa r t í , che ten-
dono verfo 1' afcella. — La parte ferita fi 
gonfia al fegno d'una nocciuola, e dillilla 
un umore acquoío¡, o un certo fiero , ch' 
é i l principale diagnoítico della puntura del 
tendine. Vedi TENDINE . 

PUPIL-
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P U P I L L A , neir anatomía dinota una pie-

cola apertura nel mezzo dell'uvea, e dell' 
iride dell'occhio, per dove paflano i raggj 
della luce al criñall ino, per effer dipinti ful
la retina, e produrre la vifta. Ved iOccmo, 
e VISIONE. 

Si oííerva, che íiccome noí íiamo coñret-
íi di ufare varié aperture nei nortri vetri 
optici , cosí la natura ha fatto un íimile 
provveditnento negli occhi degli A n i m a l i , 
in vigore di che fi efelude, e fi ammette la 
luce, fecondo il bifogno, col cangiare Taper-
tura della puptlla. Vedi APERTURA. 

La ftruttura dell'uvea, edell1 iride é tale , 
che per la loro apertura, la pupllla con
trae e fi dilata ad arbi t r io , peraecomodare 
fe fleífa agli oggetti, ed ammettere piü o 
sueno di raggj, fecondo che l'oggetto eífendo 
piíi v ivo , e vicino, o piü ofeuro, e lonta-
n o , vi cerca piu o meno di luce. —Eífen
do legge coftante che per difeernere un og-
geíto piii luminofo fi fa piu piccola la pu-
pilla , e parimente fi fa piü piccola per di
feernere un oggetto piü vicino^ e vice verfa. 
Vedi UVEA e RAGGIO. 

Cotefta alterazione della pupilla fi fa col 
mezzo di certe fibre mufcolari fulla fuperfi-
cie dell'uvea, che nafce dai nervi , che co
la fi üaccano dalla fclerotica. — Quefte fi
bre procedendo rettamente dalla loro origi
ne verfo i i centro, terminano nel lembo or-
bicolare della pupilla ^ che confla di fibre or-
bicolari , da cui fi definifee la figura , e lo 
fpazio della pupilla. — Le prime fibre lon-
giíudinali dilatano 1'apertura della pupil la; 
le ultime orbicolari la coftringono. 

Nondimeno alconi Autori attribuifcono 
i movimenti deila pupilla al ligamento ciliare ^ 
cd altri penfano, che si quefto come le fi
bre dell'uvea vi concorrano infierne. —- I I Dr. 
Derham aggiunge , che ín t a tuo , che la pu
pilla fi apre, e fi ierra, i i ligamento ciliare 
dilata, o comprime i l criñall ino, e lo porta 
piü vicino o piü lontano dalla retina fecon
do che l'oggetto é piü o meno r i rao ío* Ve
di CILIARE , &c. 

La Figura della pupilla in diverfi Anima
l i é maravigÜoíaraente adattata alie varié 
circoñanze , ed occafioni: in alcuni , per 
eíempio nell' Uomo ella é rotonda, eífendo 
quefta forma la piü propria per la pofizione 
de' noftri occhi, e per i varj u f i , che noine 
facciamo in tutte le direzioni. 
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In altri ella é elittica , o blslunga ; m 

alcuno dei quali v. g. nel Cavallo , nclla Pe-
cora , nel Bue, &c. l'eliífe é trafverfa, e la 
feífura larga per renderli atti a vedere late
ralmente, ed anche con poca luce; e quin-
di per raccogliere meglio i l loro alimento 
nella notte, e dall' altra parte per fchivare 
iper icol i . — In altri v. g. nel Gatto 1'eiiffc 
é eretta, ed altresl capace di aprirfi ampia-
mente, edichiuderfi ürettamentc ; col mez
zo dell' ultima 1'Anímale pub efeiuder futto 
anche fe foífe un femplice raggio di luce, ed 
in tal guifa puo evitare tutte le inconvenien-
ze del Solé lúceme; e col mezzo della pri
ma pub dappertutto ricevere i raggj piü de-
bol i , e cosí fchivare le inconvenienze della 
notte . Una provigione incomparabiie per 
cotefti An ima l i , chedevono vegliare, ecer
care la loro preda di giorno e di notte, per 
vedere foíto e fopra , per rarapicarfi &c. Vedi 
OCCHIO . 

P U P I L L A G G I O OPUPILLARITA 'élo ña
to di un pupillo ; in oppofizione alia puber-
ta . Vedi PUBERTA e PUPILLO. 

P U P I L L O , PUPILLUS, nella legge civüc 
é un giovanetto , o fanciullo non arrivato 
per anco all' eta della puberta, cioé fotto i 
quaítordici anni d'eta i l giovanetto, e fot
to i dodici i l fanciullo. Vedi PUBERTA' , 
ed ETAX . 

Sin che un minore reña fotto la direzio-
ne di un tutore, fi chiama pupillo; dopo la 
puberta, venendogli aífegnato un curatore, 
egliceífa d 'eííerchiamato pupillo. Vedi TU
TORE, e CURATORE. 

Un Tutore é obbligato a pagar interefíe 
per i l dinaro del fuopupillo , che ña movto , e 
non impiegato. — Ú a tutore pub fare quai-
che cofa per i l pupillo, ma non contro di l u i . 

PUPILLO parimente fi ufa per eftenfione 
nelle univerfitadi &c. nel fenfo di Munno^cv 
dinotare un giovane fotto 1' educazione, o 
difciplina di chicchefia . 

PURA deemofina, pura ^ r / V ^ , dinota un 
titolo , in vigor del quale gli Ecclefiallici 
^ntrarono in poíTeífo di certe terre in lico-
zia , sul piede del primitivo Clero. Vedi 
CARITA*, e DECIME . 

PURA haf la . Vedi l'Articolo ASTA. 
PURA Iperbola. Vedi CURVA. 
PURA Propofizione. Vedi PROPOSIZIONE « 
PURE Matematiche. Vedi MATEMATI-

CHE . 
PüRE 



PURÉ rtfegnaztcm. Vedi: RÍSEGNAZÍONE . 
P U R O , tutto quello ch 'é libero da ogni 

miftura di materie eílranee, o eterogenee. 
Vedi PURIFICAZIONE , e NETTO. 

PURO fucco. Vedi Fuoco . 
PURO Quadratico. Vedi Quadratico. 
P U R G A , nella Medicina, e un termine 

frequentemente ufato per dinotare una dofe 
¿i qualche medicamento purgativo . Vedi 
PUKGAZIONE , e PURGATIVO. 

PURGA, nella Falconeria , é una,cofa da
ta ad uno fparviere per purgare, e neítare 
i l fuo gozzo. Vedi SPARVIERE . 

D i tali cofe avvene due fpezie: cioé le 
piume o penne; e-d i l bambagio: e queílo 
generalmente é in pallottole del la grofíezza 
ki circa d' lina nocciuola , faííe di bamba
gio molliccio e fino; e fi mette nel gozzo 
dello fparviere dopo cena . La raatíina 1' 
anímale íi purghera, ed allora é da oíTer-
varfi i l colore e la condizione di ció ch'egli 
evacúa, poiché di la fi pub conghietturarne 
lo flato dsl fuo corpo. Impeiocché fe egli 
con evacúa materia rotonda, blanca, o puz-
zoleníe , né umida, é fegno che tutto va 
bene; fe altrimenti fi purga, e la materia 
particolarmente fia ñe ra , verde, vifeoía, o 
fimile, indichera tutt 'all 'oppofito . 

La Purga delle piume fi oflerva neU'iílef-
fa guifa, come la purga del bambagio. 

P U R G A T I V O , o PURGANTE Medicamento 
é queilo , ch'evacúa per fecefíb le impuritadi 
del Corpo , ch i amato eziandio Catártico. Vedi 
V E N T R E , PURGAZIONE , e CATÁRTICO. 

I Pmgativi , o purganti fi dividono in r i -
guardo al loro efíeíto , in genti l i , modera t i , 
e violenti. —- 1 purgativi gentili fono quel-
l i , che operano con moka mediocrita \ co
me i tamarindi, la caffia, lamanna, i l ra
bárbaro, la fenna, e parecchie acque mine-
r a l i . Vedi CASSIA , MANNA, RABARBA-
RO , &c. T moderati purgano un poco piu ga-
gliardaraente, come la jalappa, la fe a ra mo
nea , &c. Vedi JALAPPA, e SCAMMONEA . 
I violenti operano ecceífivamente ; come la 
colloquintida , T elleboro, &c. Vedi COLLO-
QUINTIDA , ELLEBORO, &c . 

I Purgativi dividonfi di bel nuovo fecon-
cío 1' umore ch' evacúan o , in fiemmagogi , 
colagogi, melanagogi, ed idragogi ; ciafche-
duno ele' quali Vedi nel lor proprio A r t i -
colo, FLEMMAGOGO, COLAGOGO, &C. 

I Medie i Moderni rigettano codeüa di-
Tom. V I . 
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vifione ; e diraoílrano che le operazioni dj 
tutt i i purganti fono fímili. 

I purgativi formano uno de' piíi importan-
t i punti della Medicina. •— II loro effetto 
é prodotto dal vellicare, ed irritare le fibre 
ñervo fe dello fiomaco , e degl' intefl ini , i 
quali percib vengono fpronati aíl' azione di 
efpellere . Vedi STOMACO, ed INTESTINI . 

I I Dotíor Cheyne ci da un' idea della ma-* 
«lera , con cui operano, in tal modo: — 
Ricevuto un medicamento purgativo per la 
bocea nello fiomaco, le di lui particelle i v i 
fiimolano o velücano' 1c fibre dello fiomaco 
ftefíb, e con cib s aumenta la facolta dige-
fiiva, cioé s introducono nelle -fibre müfco-
lari del ventricolo, e ne' mufcolt deli' abdo
men , e nel diaframma delle contrazioni piíi 
ficqucnti del fo'.ito, .fin a tanto che i l me
dicamento s'introduce negl' inteitini ; le cui fi
bre e'glandule eííendo piu feofibili di quelle 
dello fiomaco (le parti del quale pe'frequen-
t i contatti fcambievoli d'una contro Taltra, 
e per cagione de' corpi groffieri fpefie fíate 
trangugiati, fono per cosí diré d'un fenfo otíu-
fo , ) vengono piu fácilmente mofle, e fono fog-
gette a frequenti violente contrazioni,dalie qua
li vengono compreííe cotefie glandulc , e percib 
featurifee una materia fluida, che agevolá i i 
paíTaggiOje che frammifehiata colle feccie degP 
inteflini ( le quali rendonfi fluide anche in 
vigor della qualita a t ti va e flimolante del 
purgante ficíío) le rende ancora piu fluide. 
Per lo che, e per le forti conttazioni degl' 
inteflini medefimi,. elleno paflano piu fácil
mente , e piu copiofamente neli' inteítino 
retto, e di la vengono fcaricate per fe ce fio. 

Cosí operano parimente i purganti genti
l i , e fojamente purificano gi ' in te f l in i , en
trando alcune particelle pe' vafi lattei nel 
fangue. — Ma ne' purgativi violenti le par
ticelle fliraolanti fi meícolano col fangue, e 
v i producono molte volte grandifiimi effetti, 
cagionando delle fermentazioni non natura-
l i , e feparando le natural! coefioni de' fluidi 
del corpo ; e inoltre col vellicare le fibre fpi-
rali delle vene, e dell' arterie, le inducono 
a contrazioni piu violente, e quindi acce-
lerano i l moto del fangue. — T u t t o quefto 
pub fare talvolta un buon effetto , e talora 
un effetto cattivo . 

Per quello che concerne gli effetti de' pur
gativi ne'Corpi An ima l i , i l Dottor Quincy 

' aggiunge, che ogni irritamento degl'iotefli-
I i i i ni o 
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mi o eccita i l moto periñaltico nella fuá na
tural direzione, o vi produce alcune picco-
k inverfioni. — Ora nell 'uno, e ndl1 altro 
cafo , qualunque materia anche leggiera 
adérente alie membraae interne, ver ra agi-
t&ta e fcoíTa, e portara fuori cogli altri con-
tenuti ; e quefti faranno ancora piu agitati , 
e percib fi renderanno piu fluidi. 

Quindi é manifeüo, come un medicamen
to purgante affretti ed accrefea gli fcarichi 
per fcceííb; ma lo íleíTo modo, o F opera-
xione fteíTa produce maggiori effetíi a pro
porcione della forza dello ílimolo : Imper-
ciocché quando v1 ha uno Ü i molo grande, 
tuí te le appendici degl1 inteíHni , ed an
che tutti i vifeeri del bailo ventre , per 
un conítnfo delie partí faranno invitati ad 
agiré su i loro rifpettivi fughi nel medefimo 
modo, come agifeono gl' inteflini ñeffi su i 
¡oro contenuti . — La confeguenza di cib fi 
é , che una gran quantita fi fearichera negl' 
in teñ in i , e fara una parte del loro fcarico. — 
E quando noi confideriamo il vafto numero 
di glandule che fono neg'f inteftini, e que' 
vifeeri che concerti condotti vi metton ca
po, e particolarmente i l fegato, ed i l Pán
creas , non fi maravigliera alcuno che tanta 
quantita d' uraori, principalmente nelle co-
ftituzioni e temperamenti pieni venga por-
tatá fuori col mei io di una purga. 

Circaque' purgativi che fi diítinguono col 
nome di colagogi, idragogi, fiemmagogi, ne1 
quali viene íuppoíla una qualita elettiya, fi 
poííono fpiegare con principj piu intelligibi-
l i : — Imperocché quando gli fcarichi per 
feceífo ci feoprono una fovrabbondanza di 
qualche umore particolare, fi deve fuppor-
re che v i fofle una copia grande di detto 
umore, i l quale per qualunque irritamento 
fi farebbe evacuato . Cosí a proporzione del
la vicinanza dialcuni umori nella canna in-
tefiinale, e della difpofizione de' paíTaggj a 
condurli per di Ik , ricercanfi maggiori o mi-
riori vibrazioni o feoffe delle fibre per por-
tarli fuori. 

Per tal ragione i piu forti catartici, che 
ültre modo vellicano le membrane, eílrag-
gono per cosí diré da tutte le glandule me-
fenteriche, e dalle parti vicine i loro con
tenuti , e poiché abbondano molto di vafi 
l infatici , e d' umori vifeidi , e acquofi , for-
aiano percib gli fcarichi fo t t i l i , ed acquofi. 

Que' ¡mrgativi, che agifeono in un grado 
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un poco inferiere, non olíante irrítano ab-
baflanza per detergeré , e cavar fuori una 
gran copia di materia mu cofa e vifeida, la 
quale talvolta col trattenerfi, e per mancan-
za deldovuto moto, cangiandofi in varj co-
iori , produce i differenti nomi di fiemma, 
o colera: Siccome dunquei primi paífano per 
medicamenti idragogi, cosí gli altri p a fía no 
per rnedicamenti, che purgano la flemma , 
e la colera. Vedi FLEMMA , COLERA , &c. 

Ma v'é un altro principio, ohre qucllo del
lo (limólo , in vigor del quale una Medici
nâ  purgativa fi rende atta a corrifpondere 
all' iotenzione, cioé fondendo gli umori , e 
r^ndendoli piu ñuidi di prima , onde fono 
piu acconci a paila re pe' lor proprj emunto-
r j . •—Quelli che confiano di parti fotti l i ed 
active non fono gran fatto fenílbili ne' lor 
patíaggj pin ampj, perché dalla gran quantita 
di materia, che feco portano, vengono rrr-
vol t i e refi inuffiziofi ; ma quando entraño 
nel fangue in un numero confiderabile , di-
vidono e slegano quelle coefioni , che for-
mano l ' oñ ruz ione , o i l pefo ne' vafi capil-
l a r i , e nettano le glandule ; talmente che 
úgni pulfazione fcaccia qualche cofa per le 
glandule inteftinali , la qual poi efee fuori 
per feceíTo, reclutata dal fangue rifluente da 
tutte le parti del corpo 

D i tal forta fono tutti que' catartici, che 
diconfi purgare le giunture, e fi preferivo-
no ne' reumat i ími , e ne' dolori articolari, 
come la radice di turbit , e tut t i gli aloe-
í ic i . — E queft' é la ragione , per cui le 
purgative medicine di tal fatta fácilmente fi 
cangiano in alteranti dei piu cfficaci; impe
rocché un alterante é un catártico d'un gra
do inferiere, o di un'operazione pih mi te . 
Qualunque cofa porti coteíle particole ad 
Un vafo íecretorio,, che fia acconcio pei lo
ro paííaggio , fpeííe volte o coll'accelerare 
i l moto del fangue , o col ridurlo in piu 
particelle di quella ^particolar grandezza , e 
difpofizione, auméntela la fecrezione . Se-
condo dunque la difFerenza delie parti , ove 
tali fecrezioni fi aumentano, come le glan
dule degl' inteftini, de' reni, o della cute, 
i rnedicamenti, che ivi fervono d' inftrumen-

• t o , fi chiamano o catartici, o diuretici, o 
diaforetici. Vedi ALTERATIVO, SECREZIO-
NE , &c. 

I I Dottor Quincy ha fatti al cu ni progreífi 
nella Dottrina delle medicine purgative, del

la lor 
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Ja |crt natura, del modo d'operare , degíi 
efxetti, e dell'Anaiogia che hanno con altri 
medicamenti ; colle circoftanze della loro 
preparazione, direzione, &c. in un difcoi-
fo inferito nelle Tranfaziom Fdofofiche^ la 
foftanza del quale credo ottima cola qui ag-
giungcre * 

í n riguardo a cih fi deve premettere, 
i . che tutte quelle parti del -corpo Anima-
]e, che fono vafcolari , o per le quali un 
fluido paffa dagl' inteílini alia fibra piu mi
nuta, fono la fede dell' operazione de' me-
dicamenti. Vedi MEDICA MENTÍ . 

2. Che i l corfo intero della circolazione j 
o del moto anímale , naturalmente fi diílin-
gue. intre diííereníi luoghi, per le differen-
t i capacita de1 vafi 5 e per i diverfi movi-
menti de' lor contenuti, avendo ciafchedu-
no ia íua propria ufcita ; e che quefli fono la 
fede delle tre concozioni si di frequente men-
tovate dagli Scrittori di Medicina, i l primo 
eflendo lo ftomaco e gl' inteftini , e T ano 
i l loro emuntorio j i l fecondo , tutto quel-
Ío fpazio nel giro del fangue , che non r i -
íiene i l color roífo, e che hanno i reni; ed 
i l terzo tutto quello ch' é fuori del circolo, 
eche ha la pelle per órgano eícretorio. 
Vedi CONCOZIONE, EMUNTORIO, &C. 

3. Che ogni medicamento che produce 1' 
evacuazione , é in qualche fenfo , una purga i 
Vedi EVACUAZIONE . 

4. Che ogni purga opera, o come diífol-
vente fondendo i fughi, ed aumentando la 
quantita propria per l'efpulfione ^ o come 
ítimolo , accelerando i l moto a fegno tale 
di portar la materia propria per l'efpulfione 
piíi fpeífo aü' emiíTario fecretorio ; o come 
1'uno e Ta!tro. 

Cotefti poftulati fi premettono fol tanto 
per provare quella grande propofizione, che 
una mutazione nel volume, nella figura, e 
nel moto delle particelie coraponenti un me
dicamento purgativo mutera la fede della 
fuá operazione , e lo difporra ad agiré ne" 
vafi maggiori o m i n o r i , -arm i fura che fono i n-
tenfe o rimeífe cotelle affezioni meccaniehe. 

Per chiarezza di c i ó , fa d' uopo cífervare 
la folita maniera di far che una purga operi 
p i ü , o meno, di quello che altrimenti fa-
rebbe. 

Le foíianze, che fono piü grofíe e pefan-
t i , come quelle che confiano principalmen
te dj particelie faline e terreftri \ v. gr. la 
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manna , i l tár taro, e fimili, quando fi ridu-
cono piü deboli colla triturazione , o colle 
replicate foluzioni, operano piü gentilmen
te ; ma quando fono aguzzate dagli acidi, di-
vengono piü efficaci, e piü prerto produco-
no l'eíFetto. 

Le medicine refinofe, come la fcaramo-
nea, la gambogia , la jalappa, e parecchj 
prodoíti vegetabili, fono piü violente, ed 
operano piü preño , quanto piü fono tenaci, 
ed attaccaticcie, come ne'loro eftratti ; raa 
fono poi piü gentili , quando fieno divife 
da foflanze fragili, come fono i l fal di Tár
taro , i l Zucchero , &c. 

Le medicine che hanno nella loro com-
pofizione del folfo e del fale , fono piü o 
meno efficaci, e follecite nella loro opera
zione, a proporzione della maggiore o mi-
nor quantita degl' ingredienti fa l in i , e dell' 
afpre .̂za de' loro angoli . — D i tal foría 
fono moltiffimi mineral i , e le loro prepa-
razioni: pub eííere un baflevole efempio la 
preparazione dell' antimonio , e del mercu
rio ; i l primo per 1' analifi chimica, é una 
compofizione di un fottil folfo, e di fale: 
e piü che fí fcatena, colla preparazione, del
la parte falina, e fi apre i l folfo, come co-
munemente fi dice, egli opera piü fpedita-
mente, e con maggiore veemenza; la dove 
nelle fue piü imperfette preparazioni, quan
do i fali fono nafcofiamente inviluppati nel 
loro folfo nativo, opera difficilmente, fin
ché giunge ai piü remoti luoghi della cir
colazione ^ Vedi ANTIMONIO. 

I I Mercurio per skt é poco noto come me
dicamento i e la fuá prima preparazione che 
lo converte in un fublimato', lo carica tal
mente di fpicuU faline, che diventa anche, 
un veleno; ma piü che vengono rotte co
te íle fpiculee dalla triturazione , dalla fubli-
mazione, &.c. egli opera piü dolcemente; 
e fe oltre lo fminuzzamento delle fue pun
te , vi fi aggiunga un folfo fottile baflevo
le ad u n i m í i , egli per un gran tratto fi r i -
durra ad una medicina ben dolce. Vedi MER
CURIO, SALIVAZIONE, &€-

Queíla breve notizia pub efler baüevole 
a dimortrare 1. Che la troppa afprezza e i l 
troppo moto di un medicamento non gl i 
permette di paíTare per lo fiomaco fenza ir
r i ta r lo , e fenza introdurvi tali e tante con-
vulfioni, che Tobfaligano a reftituirlo col vo
mi to . Vedi EMÉTICO, e VOMITO. 

l i i i z 2. Che 



áio • PUR . 
2. Che -un ulteriore fmínuzzamento , e 

cangiamento delia fuá figura fara s i , che fia 
ammeíTo ne^r in teñ in i , e vi producá l'ope-
razione, come un purgativo proprio , per 
feccfíb . 

3. Che un ulteriore rimeíTione di cotefte 
proprieíadi Jo portera nel fangue, e vi pro-
muovera 1' evacuazione per urina . Vedi 
URINA , e DIURÉTICO. 

E finalmente che un vie piu grande fmi-
• nuzzamento lo fara paffare ne\canali piu . 
m i n u t i , dove in vigore delle medefime pro-
prietadi , folamente in un grado minore , 
produrra del fu do re , od accrefcera la per-
fpirazione. Vedi PERSPIR AZIONE , SUDO RE , 
DIAFORÉTICO ^ &c. 

Qpindi é evidente, che i medicamcníi piu 
fottili operano ne'vafi capillari, e nelle pilk 
piccole fibre col mcccaniímo mcdefimo , con 
cui operano i medicamenti piu groíli , sel
la maífa univeríale del fangue , quand' ef-
cono per urina; o come i piu groííi di tut-
t i nelle^vie piu ampie , quando prorauo-
vono l'evacuazione per fecelfo . 1 

Quiñ i i é manifeflo, che la perizia nei pre
parare, e ncir amminillrare i medicamenti 
confule. nel proporzionare le loro manifefte 
e note proprietadi alia capacita , ed alie cir-
coftanze deila parte, m cui devono opera
re ; e ncU' accrefcere o nel lo frainuire la 
íorza delle Joro meccaniche afFezioni, onde 
piu prefto o piu tardi prendano luogo ne' 
valí maggiori, o minor i . 

Della prima claffe avvene pochi, che fi 
poífano ridurre abbañanza tenui, per poterfi 
avanzare oltre le vie piu ampie; e non ve 
n'ha alcuno che vaglia la fatica che ricer-
cano, per prepararli ulteriormente , al gra
do de' diuretici. Inoltre , la loro difpofizio-
ne natura le di attrarre ed uniríi colla parte 
ferofa del fangue , fempre che acquiftino 
quel grado di moto , l i porta per i re n i , 
prima che poífano rice veré—baíievole fmi-
nuzzamento, per paffare piu oltre. M a fe 
coile frequenti ripetizioni di tai medica
menti y e per una infolita laííezza de' ca-
na i i , alcune parti s' infinuino j la loro grof-
fezza intafa i dilicati colatoj , che fono 
deliinati per la loro efpulfione : e ftagnano 
nelle glandule, e ne' valí capillari talmen
te , che cagionano delle febbri intermitten-
t i ; ie quali fi oflfervano in parecchie perfo-
ne, dopo un lungo ufo di crémor di tarta-' 
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ro , di fal comune catár t ico, éd 'acque püt-» 
gative , fpezialmente nell' ultimo periodo 
deila fíate, quando i l calore dell' anteceden
te fíagione ha indeboliti i folidi , ed ha coit-
ciliato ai medeílmi una troppo grande r l -
lalfazione. 

Tra i purgativi refinofi, ve n1 ha paree* 
c h i , che fono moho poíenti i raa fe fi/de-
íidera ch? eglmo operino ne' vi íceri , nel fati
gue , e nelle parti piu r imóte , ía d' uopo 
che fie no eílremamente d iv i f i ; e troviamo 
che ció faranno i meñrui fpiritofi , col le
vare folamente le parti piu fot t i ! i , e por
tarle ne' palTaggj piu efili , dove operano 
principalmente per fufione , perché la doi-
cezza di tali foftanze non pub renderli at* 
t i , appena in alcun grado , ad agiré come 
fíimoli, piu oltre al raeno che i detergen-
t i ordinarj . E cosí troviamo che F aloe , 
capo principale di coteíla t r ibu , va piu in-
nanzr nell' abita , c continua piu a lungo 
avanti d'operare, quando fi man'eggia con 
un meflruo fpiritofo, come nella tintura fac
era . Pa rimen te la radice di turbsí, e Ja 
colloquintida, con tutta la fpezie de'vege-
tabili 3 che cedono ad un liquore fpiruofov 
políono, con tal mcr.zo, eífer portati nelle 
piu rimóte fe ene dell' azione animaie ; do
ve diventeranno medicamenti efficaci in al
cun i caíl , ne' quali con altra duezione o 
condotta, non farebbono capaci di riufcire. 
E per tal ragione fenza dubbio troviamo 
frequentementc mentovati negli Scrittori 
pratici , come alteranti, molti materiali di tal 
forta: particolarmeníe nell'Elmonzio la col
loquintida : perché tutte le medicine che 
operano nelle vie piíi r imóte , comunemen-
te s'includono fotto cotefto nome genérale. 

Ma i purganti piu efficaci, e que' che r i -
cercano piu di arte, fi ricavano dal Regno 
de' minerali; eíü abbonxlano in íbliditk piu 
d'ogni altro materiale , e percib, fempre 
che fieno pofti in azione , neceífariamente 
eccedono nella quantita dell' impulfo: M o l 
t i di loro per tanto abbiíognano non folcr 
del maggiore fminuzzamento»per portarli 
nelle feene piu lontane dell'operazione, ma 
ancora fi ía ch' alcuni ritengano la loro af-
prezza , per renderli proprj ed adattati a 
mol te intenzioni. — Cosí i l fublimato non 
folamente dev' eífere ben raddolcito , cioé 
fpuntato, per produrre una purgazione ficu-
ra os' vafi piu ampj j ma fe v' é 1' inten-

zionc 
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xíoiie di farlo andar piu.oltre che nel; fan-
gue, ed in quelle glaadu!e , nelle quali in 
quel circuito é attiffimo a tráttenerfi, quan-

„do épromoíTa la falivazione , devefí egl'i ren-
dere non folamente aíTai fino, ma ancora 
devefi vertirlo di tali foftanze, che tolgano 
la forza alie fue punte, e lo facciano paf-
íarc nelT ultime fuddivifioni del corpo. 

A quefto effetto la pratica comune faggia-
ítiente infegna nelle malattie, che íccondo 
il corfo della circolazione, nella piü rimota 
parte s'annidano, di far che confiíia la ba
le di cotefto medicamento di folfi , e d1 al-
tre foüanze di tal natura ^ che íieno atte a 
feguitarlo per fino l 'ult ima íua diviíione íen-
za dargli veruna afprezza, che lo faccia agi
ré come uno ftimolo. Cosí per tutte le in-
diípofizioni cutanee, e macchie abituali , íi 
ufa i l cinabro , Y etiope , ed ogni rime-
dio di tal fatta; e i folfi ordinarj fnerva-
no 1'efficacia delle preparazioni mercuriali, 
e non operano fe non fe in certe partí ib-
lamente, ed in certe circoílanze, come lo 
diraoftrano le falivazioni ordinarie , che fi 
devono reprimere co'medicamenti fu! fu re i . 

I medicamenti cavati da que' mineral i , 
in cui i l faíe ed i l zolfo fono uniti dalla 
natura, come fi uní icono in alcuni mercu
riali dall'arte v. g. i 'antimonio, i l cinabro 
nativo, T acelajo, &c. fi maneggiano fola
mente fu i medefimi principj, e fe íi vuole 
che fi fpargano per tutta la mafia, é d'uopo 
raffrenarli coi loro folfi naturali o avventiz): 
L'acciajo, quand'é aperto dalle punte de' 
liqjion acidi , e ad eflTe unito, opera piu 
prefto, e divien anche emét ico; ma quan-
do egli fia pregno d'un fale aggiuntovi, an
dera piü oitre, e corrifpondera alia piu r i 
mota intenzione ; com' é maniíefto nelle pre
parazioni comuni dell' acciíjo col tár taro , e 
coU' aceto, e col folfo . 

Queíio modo di ragionare in tali occafio-
lú pare i l piü giufto , confiderando la teífi-
tura di quelle foftanze, che con una prepa-
razione naturale fi rendeno proprie ad ope
rare nelle parti piü minute de! Corpo aní
male; come fono quelle del genere aromáti
co, le quali tutte, piü omeno, promovono 
la diafora fe con do i l loro maggiore , o mi -
nor grado di fottígliezza, e dolcezza: I m -
perocché confiano di fali eftremamente fi-
ni i impregnati d'un fottiliffimo folfo, co
me lo dimoíira 1' analifi chimica ; ed il fa\ 
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comune volatile oliofo, é una mirabile ín-
venzione fullo fteífo fondamento; poiché i ti 
eflb v i ha un fale anímale molto volatile 
coperto da un olio vegetabile i l piü efalta
to; in vigor del quale egli é refo atto a paf-
fare nelle fibre piü minute , e formare, per 
cosí d i ré , una parte degli fteíTi fpiriti ani-
mali . E qui non é fuor di propofito oííer-
vare, che tut t i i fali animaii fono moltó vo-
l a t i l i , o fácilmente fi rendono tali ': ma quan-
do fono nudi , appena il fuoco gli eftrae, con 
una mifehianza ancora delle fue proprie parti-
cole nella loro compofizione, riefeono trop-
po pungenti, e recano una dolorofa fenfa-
zione; e quando fono raddolciti con una 
porzione di qualchc cola , che fia di contra
ria teí í i tura, diventano i piü efficaci "e fi-
curi fudoriferi. 

Quefle confiderazioni non permetteranno 
che fi ftupifea , che i fali fott i l i delle can-
terelle fie no piü fenfibili e molcíH alia ye-
feica , che á i ra í t re parti , e che la xanfora 
reprima tali molcílie: imperocché Fe fi rema 
piccolezza di quelle fptcuU li rende imper-
cett ibi l i , fuorché ne 'pür minutí canali, ne' 
quali, le fibre componenti le membrane del
la vefeica fi di valono, come é noto '; e ía 
canfora, fpunta , e Inerva i l J » r o Írritamen
te) , perché la fuá eftrema íottigliezza la 
rende atía a feguitarli in tutt i i meandri, 
ed a rintuzzare le loro afprczze. 

A queflo pafl'o é .notabile c i ó , che mol-
íi ora comunemente p rote tía no , di confer-
vare i mercuriali contro le loro proprietafii-
molanti , e di traímetterli ne 'piü angufii 
canali, acciocché operino per fufione, e per 
pura forza 'd' impulfo: Imperocché non fo
lamente i l calomclano, ed i l Mercurio dol-
ce fi puo impediré che operino nelle vie piü 
ampie, e nelle glandule intorno alia boc
ea: ma eziandio i l . Turbit minerale , i l qua
le dappersé , in una piccola dofe operera 
violentemente per vomito, e per feceffo; 
quando fia frammifehiato colla canfora, non 
fi fentira tanto: ma penetrera nella piü r i 
mota circolazione del fangue, ed eccitera 
la feparazione cutánea in una maniera piü 
efikace , di quello che far pofia qualunque 
medicamento di minore gravita fpecifica. —• 
Con tal difegno devefi. frammifehiarvi la 
canfora foltanto poco prima di prenderla, 
altrimenti non fa 1' effetto: e cib pare che 
dipenda dalla fuá grande volat i l i ta , che la 
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fa in gran parte e Tala re íntanto ch'ella íla 
frammiíchiata con un medicamento. 

Quanto alie dofi purgativi, i l Dr. Co-
ckburn procura di determinarle fulle íe-
guenti fuppoíizioni. — Io. Che neííuna par
te di loro opera fe non nel fangue. —- 2° . 
Che iv i eíTi opera no col cangiare i l fan
gue, e gli altri fluidi circolanti, che de-
rivano da lui» 

Da i quali poíiulati egíi conclude, che 
nella mcdeíirna coñituzione di fangue, la 
dofe neceffaria per produrre íimili effetti, 
tiev'cííere proporzionale alia quantita del 
fangue; talmente che dove fi eíiga anacer
ía dofe per alterare una libbra di fangue, 
per efempio, ad un certo grado; vi vorra 
una doppia dofe per altérame due llbbre al-' 
io ñeíío grado, ed una tripla dofe per al
térame tre Hbbre \ &c. E generalmente, 
fe la quantita del fangue b , ricerca la do
fe <á, la quantita m b ricerca la dofe md\ 
perché come b \ e l : : m b : m d. Vedi DOSE. 

P U R G A Z I O N E , PORGATIO , é 1' atto 
di purgare, nettare, o purificare una cofa 3 
col fepararne e lévame ogn' impurit^i, che 
in eíTa v'abbia. Vedi PURIFICAZIONE . 

PÜRGAZIONE, nella Farmacia, é lo chla-
rificare un medicamento col levare le fue 
fuperfluita, come i l legno, ed i fe mi del-
la Caí fia , le pittre de' datteri, de' tamaria-
di , e d'altre frutta. Vedi AELUZIONE. 

• PÜRGAZIONE, ufafi parimente nella Chi-
mica per diverfe preparazioni di metal i i , e 
minerali , per nettarli dalle loro irapurita j 
pih comunemente chiamata purificazione, e 
faffinamento. Vedi PURIFICAZIONE^ e R AF-
FINAMENTO . 

La pürgazione del mercurio fi fa col fel-
t ra rio per una pelle di cammozza. — Ve
di MERCURIO. — l 'Oro fi purga coilacop-
peíla , colla cemeníazione , &c . Vedi ORO , 
COPPELLA , &c. •— I n altri metalii fi fa la 
pürgazione colla repücata fufione, & c . Ve
di METALLO, FUSIONE, &c . 

PÜRGAZIONE, catharfis, nella Medicina? 
c un moto eferetorio, che nafce da una 
viva e regolata contrazione delle fibre car-
no fe dello ftomaco, e degi'inteftini; in v i 
gor della quale i l chi lo , gli umori corrot-
t i , e gli eferementi i v i alloggiati vengeno 
piu e piu protrufi, e a lungo andaré efclufi 
dal corpo per fecefib. Vedi ESCREZIONI, 
STOMACO, INTESTINIJ &C. 
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La pürgazione, é una delle principaíi fpe--

cie dell' Evacuazione . Vedi EVACUAZIO-
NE . 1— Per quello cke concerne i mezzí, e la 
maniera in cui fi ¡ a , Vedi PURGATIVO . Ve
di altresi SUPER-PURGAZIONE * 

PÜRGAZIONE, nella legge, é i l purgaríi^ 
da un delitto, di cui uno pubblicamente 
é fofpetto, od aecufato avanti un giudíce \ 
e chiamaíi anche judicium De i . Vedi JUDI-
CIUM DEI . 

T a l i purgazioni. ?.nticamente furono in 
grand'ufo nell' Inghiltérra; fpecialmente trat-
tandoíi di materie di fellonla negli Eccle-
fiaftici; e fe ne conferva ancora qualche ufo 
nella Corte Ecclefiaftica pe? íofpctti d ' in -
continenza, &c. 

La pürgazione, é o canónica, o volgare * 
PÜRGAZIONE canónica, é quelia che vie

ne preferitta nella legge Canónica , la cui 
forma ha luogo nella Corte fpirituale, ed 
é , che la parte giurera d'efler innocente 
del delitto obbitt tato; e condurva alcuni 
de'fuoi vicini piü oneíli , non pero piu di 
dodici, fecondo che la Corte gli aífegnera 
acciocché gíurino fopra la loro cofeienza di 
credere, che la parte giura con ve r i ta . \ 

La Pürgazione volgare eííendo la maniera 
piu antica , per mezzo del fuoco, deU' ac--
qua, o del dueüo, fu in ufo appreífo gl ' 
Infcdeli, e appreífo i Cril l iani ancora, fin
ché fu abolita dalla legge Canónica, Vedi 
ORDALIUM , A C Q U A , D U E L L O , &C. 

I I Combattimento pero, benché fia orain 
di fufo, fi pub ancora praticare per le leggi' 
del Regno ne' cafi , ove manchi 1' evidenza, 
e quando la parte fcelga piu toflo i l com
battimento, che qualunque al tro giudizio » 
Vedi PORTA d i mezzod), DUELLO , CAM-
PIONE , &c> 

Tenis , bonh, &c. redhabendispofl purga-* 
tionem , Vedi TERRIS . 

PÜRGAZIONE, nella Tragedia, é un ter
mine che ufa Ariftotile per l'efFetto della 
Tragedia fullo fpiri to. Vedi PASSIONE. 

Cotefio Filofofo oíferva, chela Tragedia 
per mezzo del terrore e della compaffione 
che rifveglia 5 purga coteíle paííioni dall* 
anima. 

Corneilíe perb aggiunge, che la Trage
dia frequentemente crea coteíle paíTioni, i a 
vece di purgarle; cosí che egli prende que-
fta pürgazione d'Arillotele per una chimera . 
Vedi TRAGEDIA . 

F U R -
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P U R G A Z T O N I meflrue, fono qudle che 
munemente diconfi tributi lunari, cata-

o maníes delle donne. Vedi M E N -
comunei 
menia, 
S E S . 

PUR 
Chieía 
fi che 1 
ne dovi 

T O R I O , PURGATORIUM, nella 
nana, é u n i u o g o , in cui fuppon-

ai lor pcccati, pe'quali non ab-
bianp Taduisfatto in quefto raondo . Vedi 
l á f R i T i , ASSOLUZIONE, &c . 

Per grazia di D i o , per l'indulgenze del-
¿ Chieía., e per !e preghiere de'Fedeli, fi 
fuppone che Tanime vengano libérate dalle 
pene del purgatorio . Vedi INDULGENZA , 
occ. 

I n Irlanda v 'é un luego chiaraato pur
gatorio di S. Patricio , dove dicefi , che per 
le preci di S. Pacrizio Vefcovo di cotetto 
luego tt; fatta una vifibile rapprefentaiio-
ne delle pene che íbffrono i malvagj dopo 
la morte, ad oggetto d' atterrire i peccato-
r i , &c. 

PURÍFICATO, termine applicato a qual-
che corpo ben purgato, e netto dalle im-
puritadi. 

Le düli l lazioni , ed altre operación i chi-
rr.iche fono dirette a fe para re le parti f i h 
puré , e piu fottili dalle feci, o dalle pofa-
ture . Vedi DESTILLAZIONE . 

Lo fpiriío di vino ben purifícate, o de
fécate , fácilmente fvapora . Vedi ALCHOOL. 

P U R I F I C A Z I O N E , nella Chim.ca , &c. 
é 1' atto di purificare y o ra ñi na re i corpi 
na tu raü ; o di fepararne le feci, e le im-
puritadi . Vedi PÜRGAZIONE , RAFFINA^ 
R E , &c. 

Quanto ai Mctodi di purificare i metall i , 
l1 oro , I ' argento , i l ferro, i l rame , lo fta-
gno , &c. Vedi METALLO , ORO , AR
GENTO, &c . 

Quanto alie purifieazioni de1 femi-metalli, 
minerali, ed altre materie, come T anti
monio, i i folfo, la canfora , i l falnitro , &c. 
Vedi ANTIMONIO , SOLFO , CANFORA, &c . 

PURIFICAZIONE , nelle materie di Reli-
gione, dinota un5 oíferta fatta al facerdote 
dalle Donne, che hanno partorito, prima 
che íieno ammeffe di nuovo nella Chie ía . 

Per la Legge di Mosé , una don na dopo 
aver partorito un maíchio , era immonda 
quaranta giorni \ dopo i l parto d'una ferai-
«a lo era perottanta giorni ; nel qual tempo 
§lla non dovea toccarc alcuna cofa Sacra, 

ne approffiraarfi al Templo; ma dovea trat-
tenerfi dentro le porte, feparata da ogni 
compagnia , e dal commerzio del!1 altre . 

Spirato coteílo termine, ella fi prefenta-
va al Templo, ed alia porta del Taberna-
col o , per oíferire un Agnello in oloícaufto, 
ed un piccione, o una tortora, la quale ni-
gliata dal Sacerdote, effo la offerivaa D i o , 
e pregava per eífa, acciocché potefTe puri-
fícarfi. 

Tal cirimonia, che confifteva in due co;-
fe, cioé in un olocauílo, ed in un facrifi-
7-io d 'c ípiazione, chiamavafi n^Hü iriLD, 
purificatio, par patio . 

La Ver gine Santa, avvegnacché, fecondo 
i San t i Padri, efente dai termini delia Leg
ge , v i fi é íoítomeffa; e nel tempo pre-
ícritto ando al Templo, ed adcmpl la Leg
ge. I n commemorazione di che la Chieía 
animalmente folennizza la feíta della Puri
ficazione della Vergine, nel fecondo giorno 
di Febbrajo; nominata eziandio la Candela-
j a . Vedi CANDELAJA . 

La Fifia della PURIFICAZIONE, fembra 
moho antica . Dicefi ordinariamente che ñ* 
flata inftituita al tempo di Giufliniano , ne: 
anuo 542 ; e cib in occafione di una morta-
l i ta , che in quell'anno fpopoib quafi tutta 
la Citta di Coíiantinopoli . V i fono pero 
alcuni, che credono ch'ella fi oíTen/aííe pri
ma , benché in altra maniera, e in un gior
no differente da quello flabiiito da Giuíli-
niano, cioé tra la Circoncifione, e 1'Epi
fanía. '— 11 di flefib é la prefentazione del 
noítru Salvatore nel Tempio . Vedi PRE-
SENTAZIONE . 

P U R I M * , una Fefta folenne tra gli E-
brei , celebrara il di 14. Marzo , in me
moria della loro liberazione dalla cofpirazio-
ne di Haman per Eflker. Vedi ESTER. 

* La parola e Ebrea D^13 , cioe fort t , 
P U R I T A N I , termine anticamente ufaío 

per dinotare i Calvinifli della gran Bretta
gua , dalla lor profeffione di feguit^re la pu
ra parola di D i o , in oppofizione a tutte le 
tradizioni, alie coftituzioni umane, e all' 
altre autorita. Vedi CALVINISMO, NON-
CONFORMISTA, PRESBYTERIANO, SEPARA-
TÍSTI , T O R Y , WHIG, &C. 

P U R L I N S , nel fabbricare, fono que'pez» 
zl di legno che ílanno in croce nel di den
tro de'traviceili, per tenerli difeíi nel mez-
zo della loro lunghezza. Vedi TRAVI . 

Per 
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Per un atto del Parlamento di rifabbrica-

re Londra , fí ha, che tutti i Purlim-Aa. 
quindici piedi, e fei oncie, a dicioíío piedi 
e fei oncie lunghi, fieno nel loro quadro 
siov'oncie, ed ott 'oncie. E tutti in lun-
ghezza da diciotto piedi, e fei oncie a ven-
tun piede € fei oncie, fieno nel loro quadro 
dodici oncié , e.nove oncie. 

P U R P U R A T I , negli antichi noftri Iflo-
r l c i , dinota ñ fígliuoli degl' Imperador!, e 
dei Re . N e u b f i g . ' M . ••3. cap. 4. Malmsb. 
lib. 3. 

P U R U L E N T O , PURULENTOS , nella Me
dicina , dinota alcuna cofa frammifchiata , 
0 che partecipa del pus. Vedi Pus, e SUP-
PURAZIONE. 

I Tif ici fputano frequentemente una ma
teria purulenta . Vedi PHTHISIS . —• Nella 
diíTenteria, fono purulenti gli fcarichi del 
ventre \ e quando v ' é un ulcere ne'reni, o 
nella vefcica , 1'urina c purulenta. 

P U S T U L A , é una piccola eruzione fo-
pra la pelle , piena di pus \ che nafce fpe-
cialmente nel Vajuolo, e nel morbo Célti
co. Vedi ESANTEMA. 

P U T A T I V O , fuppofit'tvo , é c ib , che 
viene crédulo eííere quello che realmente 
non é . 

La parola di radofíufa , fuorché nella fra-
fe padre putativo. — Cosí diciamo Giufep-
pe fu i l Padre putativo di Gesíi C r i d o . Ve
di PADRE. 

P U T R E E A Z I O N E nella fifica una fpecie 
di corruzione prodotta ne' corpi naturali, ge
neralmente dall' umidíta dell' aria , o di 
qualche alíro fluido ambiente, che penetra 
1 po r i , e che effendo iv i agitato, fcioglie, 
e raette in liberté alcune delle parti piíi fot-
t i l i , particolarmente i fa l i , e 1'olio i ed in 
tal guifa fcioglie, fcompagina , e cangia in-
teramente la teffitura, e tal volta la figura 
della miftura. Vedi CORRUZIONE . 

Quanto alia putrefazione contribuifca T 
aria, egli é evidente da cib, che i corpi fe-
polti profondamente fotto térra o nell'acqua 
fuori dell' atmosfera dell'aria, rimarranno 
interi per lungo fpazio d̂ i tempo; ed effen-' 
¿o efpofli alParia aperta ben tofio infracidi-
ranno, e fi ridurranno in polvere, Vedi SOT-
TERRANEO, , 

Ilfímile avviene delle f rutu fucofe, e d'al-
tre marerie végetabili , le quali a fronte di 
ía t ta la loro diípofizione a putrefarft, refie-
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ranno lungo tempo intatte nel vuoto. Vedi 
VACUUM . 

Le Oíciilazioni perpetué di un fluido cosí 
elaílico contenuto o rinchiufo ne' pori d'un 
corpo, dovrebbero bailare a farci concepire 
quella alterazione , che recano alia forma e 
teffitura del medefimo; nondimeno parereb-
be piuttofto, che l'acqua, o la materia del 
vapore, di cui va pregna , fia 1'agente piü 
immediato. Quindi Acofia oflerva , che nel 
Perú , ed altri hanno oífervato lo fleíTo in 
Egit^o, doverariffime volte cade lapioggia, 
che c%ni cofa v i continua lungo tempo in-
corroíta : avvegnacché noi piü tofto afcri-
veremo T efFetto all'abbondanza del faie n i -
trofo efifíeníe nell' aria di que' luoghi, i l 
quale reíifíe, come ogni un sa, alia putrefa
zione . Vedi .ARIA , ACQUA, S A L E , &C. 

In fa t t i , tutte le putrefaztoni de' corpi ani-
mali e végetabili, peropinione del dottoBoe-
raave, fi fanno per mezzo dell'acqua fo!a: 
préndete, dio' egl i , una libbra di carne frc-
fca, e confervatela in un calore fimile a 
quello del nofiro corpo, ed in pochi giorni 
la putrefazione £ira. completa; ma fe voi pri
ma eftrarrete, o farete efaíarne tutía la par-f 
te acquofa in qualche vaíb chimico; benché 
reñi ü faie e 1'olio, la carne indurira come 
una pieíra, e fi potra confervare per lungo 
tempo fenza putrefazione. — Se pero, quan
do é cosí indur i ta ,v i fi verfi fopradeli'acqua,' 
o puré anche vi cada fopra la rugiada ííeíTa, 
coteíla carne verra a putrefarji. 

Con tal mezzo i l pane, la carne, o fi-
mi l i alimenti fí ponno prefervare per una 
ferie d'anni; purché fi abbia riguardo alluo-
go : quindi é , che ne'paefi fecchi come in 
Egit to, gli fcheletri de'morti non üpmrefan* 
m m a i , ma reftano fecchi, dur i , ed in ta t t i ; 
come vediamo ñe'le muramie, che íi tro-
vano fepolte fotto ia fabbia. Vedi MUM-
M 1 A . 

Lo ficflb fangue umano, che naturalmen
te é inclinato alia putrefazione, fe fia .che 
fi fpogli delia fuá parte acquofa, íi puocon
fervare per cinquanta anni. No i attualmen-
te troviamo il fangue di capra confervato da 
lungo tempo nelle botteghe, fenza corrom
per í i ; avvegnacché fe fciolgafi nell' acqua, 
e fi efponga ad un calore gentile , egli íi 
putrefa immediatamente. 

PUTREFAZIONE , nella chimica, dinota una 
fpecie di operazione foontanea, in vigor del

ia 
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ía quaíe i vegetablli o altre foíTanze, in vir-
tu del loro proprio calore ed umiditaíl fciol-
gono , e fi convertono in íbílanze d'una 
piü alta natura e. & di natura anímale. Vc-
di ANÍMALE, e VEGETABILE. 

Procefíh della pUTREFAZIONE de vigetabl-
í¿, Mefcolate infierne alcune dellé pm 
tenere, verdí , e íu-Gofe partí de1 vegetabili 
recenfi' , o acidi ? o alealini in un gran 
jnucchio all' aria aperta e calda , e compri-
ineteli con un pefo,- fe i l loro pefo proprio 
fia Heve, la parte di rnezzo del muccbio in 
poco tempo fpontanearaente concepira un 
piccolo grado' di calore, e . pafítra fucceílí-
vamente per gli altri* gradi ílnattanto che 
giungera ad uno üato di ebwlüíiíone, e fi 
putrefera perfettamente. 

NeÜo fpaiio di fre giorni dopo averli 
meííi infierne, eíTvcoacepiranno un calore fa-
cile a rilevarfi dalla mano, eguale a quello 
del corpo: umano in iftato di Ta iu t e ; raa i l 
quinto giorno i l calore fara troppo grande , 
né la mano potra- foftririo fenza dolore; e 
finalmente nel fefto , fettimo , e ottavo gior
no i fughi generalmente parerk- che bol laño , 
e tal vo'ta la materia anche infiammera e bru-
eiera;. 

Con queda operazioné fponíanea, i ve
getabili; aequifiano un fapore e un odore pú
tr ido, ftercoraceo, o cadavérico , efi conver
tono affaíto- in uraa mafia fimilare o molle, 
o in un craüamento , che raíTomigliá moho 
all'efcreraento umano fétido nelT odore , e 
nel fapore alia carne putrefatta. 

Se pofeiacodefta mareria fétida meníre rr-
mane nel fuo fétido fiato, íi ponga in una 
ílorta di ve t ro , e fi dirtiili coi proprj gradi 
del fuoco na fe era r. un' aequa pregna di uno-
fpirito urinoío perfettamente fimiie a quello 
degli a n i m a l i e feparabile con una recente 
deílillazione lentamente fatta in un vetro al
t o , in acqua elementare, e parimente pre
gna di una gran quantita di fai puro, bian-
eo, volatile, íecco- , alcalino , che non fi 
difiinguerebbe dal fale degli animali. 2, un 
fale volatile, alcalino, oliofo , che s'uni-
íce in zolla. 3^ un olio eñremamente vo
latile ed uno fetidiffimo. Tuno , e l 'altro 
de' qualí é affalto firaile a tal forta d'olio 
degli animali j e finalmente il r i manen te eí-
fendo calcinato in un fuoco aperto non 
produce la minima particella d i fal fiífo: 
come fe appmito egli realmente foííe del 
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regno anímale, e non del vegetabile. Ve
di SALE. 

Coteño proceífo é veramente univerfaíe, 
ed ha luogo i n tutte le fpecie di vegetabili, 
benché diíferenti nella loro oatura e vir t í i . 
Sonó fiati fatti degli efperimenti nelle piante 
acquofe piu fred de e piu fueoíe, come nel
la porcellana, neli'aeetofa &c. ed altresl nel
le piante piucaldcj e piu acrimoniofe, come 
nel titimalo &c. e fi trovo fempre i l raen-
tovato efretto , ma pib preí io , a propotzione 
delía maggior quantita d'olio contenuto ne' 
vegetabili impiegati^ fempre pero cogli ñeífi 
fenomeni. Cib fuccedera puré nei vegetabili 
fecchi , purché fieno inumiditi coll' acqua 
prima che fieno gettatt in mucchio : e co
sí noi vediamo tal volta le biche di fieno 
fpontaneamente accenderfi e varapeggiare , 
ípedalmenfe fe non fia flato feceato bene. 

Ella é una cofa che forprende i l confiderare » 
che con tal mezzo fi polla a fía tío levare la 
diñerenza che paífa tra i vegetabili, e che 
tutto i l regno di eífi poffa ridurfi alia mede-
fíma comune natura ; coficché v. g. raffenzio' 
ed i l tanacetto, o l'acetofaj e la gramigns 
apparira una medefima cofa, e tal cofa nou 
apparira alírimenti che una carne putrefatta. 

Benché 1? acetofa fia celebre per la fuá fa-
colta di prefervare i fiuidi animali hícorroí-
t i , mentre eircolano nel corpo, e lo fcor-
dio per la fuá virtu balfamica, che l i man
tiene in iftato d5 incorruzione dopo la mor-
t e n o n oílante cotefíe piante íteífe fi cor-
rompono tanto fácilmente, e fi cangiano in 
una fpecie di carne putrefatta, quanta é la 
loro virtu d'opporfí alia putrefazione . Boer-
rave confidera c ib , come una leggs genérale 
della natura,- faggiamente flabilita per pro-
durre de' mirabili cangiamenti nel mondo, e 
per impediré 1' inazioric, e lo íminuiment» 
della materia ful noftro globo,' eífendo co-
tefto principio attivo un mezzo, per cui fi fa 
un f'acile, e reciproco paffaggio delle foílan-
ze vegetabili in foftanze animali, e delle ani
mali in vegetabili , 

Quindi potiamo intendere la natura e gíi 
xah áúhc putrefazione i colla diíferenza tracf-
fa e la fermentazione ^ i^i riguardo al fog-
getto, alia caufa , ed all 'éffetto. — I vege
tabili folam.cnte fono i l joggetto della fer-
mentazione, ma tanto i vegetabili,, quanto 
gli animali fono i l foggetto della putrefa
zione. La Fermemazione parimente ricerca 

K k k k che 
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che i l fuo foggetto fia ridotto prima aila 
forma di liquido j la dove la putrefazione fo-
iaraente fuccede, quando i l fuo foggetto é 
mezxo fecco, o fcarfamente uraido: e queft' 
é la ragione perché i l moflo poflo in un va-
fo di legoo, non fi putrefa; mentre i grap-
p o l i , dai quali fu fpremuto , eííendo gettati 
in mucchio, concepifcono calore, ed acqui-
ñano uno flato di putrefazione. 

N o i vediarao ancora, che la putrefazione 
de' vegetabili principia, e fi promueve col 
calore, e finlíce colla cottura , la quale r i -
cerca un grado di calore molto piü grande 
di quello, che vien'eccitato dalla fermenta-
fíione, eflendo capace di produrre un'ebul-
lizione nella pianta, ed anche di convertir
la iñ fiamma: Siccome in fa t t i , la caufa 
immediata della fermentazione é i l moto dell' 
aria intercetta tra le partí fluide, e vifeofe 
del liquore che fermenta; la caufa át\\z pu
trefazione é i l fuoco fleííb , raccolto o m-
clufo dentro i l foggetto che í iputrefa . Ve
di Fuoco , e CALORE . 

I n oltre, gli effetti della fermentazione 
fono la produzione de'fiori, o la converfío-
ne della parte falina del corpo che fermenta 
in tár taro , o in una fpezie acrimoniofa, aci
da, e fiífa di fale, e dell 'olio in uno fpiri-
to infiammabile , che riiiene qualche cofa 
della natura del vegetabile ; ma la putrefa
zione riduce tut t i i fali acidi, i nvo la t i l i , ed 
alcalini ; rendegliolj non fpiritofi , raa fom-
mamente fe t id i ; diftrugge totalmente c ib , 
che forma la fpecifica differenza tra un fog
getto, e i ' altro \ e 11 converte interamente 
in una moliiecia polpofa mafia, d'una natu
ra anímale, fenza i l menomo fegno d'alcun 
fale fiffo, benché i l vegetabile recente, col
la calcmazione ne avrebbe da principio for-
nita una grande proporzione ; La putrefazio
ne in fine fa quafi la fteffa fpezie d'altera-
zione in tutto i l foggetto, che farebbefi col 
palfare per un corpo fano anímale, foffren-
do tutte le azioni di eífo , ed alia fin fine 
convertendofí nella forma d1 eferemento . Ve
di FERMENTAZIONE. 

Queft' operazione pub condurci un poco 
nella natura della digeftione anímale , o nel
la mutazione, che foffrono gli alímentí nel 
Corpo Umano. — P e r c h é i l cangiamento, 
che i noflri alimenti vegetabili ricevono nel 
corpo, eflendo tale, che l i converte nella me-
defima natura, e negli fleffi principj, che 
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vengono loro recatí á ú h putrefazione ^ ella é 
una prefunzione, chela digeflione altro non 
fía: almeno apparentemente vi fi avvicína piü 
che alia fermentazione. Vedi DÍGESTIONE. 

P U T R I D O , PUTRIDUS, qualche cofa fra-
cída o putrefatta. Vedi PUTREFAZIONE. 

Cosí diciamo carne pút r ida : •— un pu* 
trido umore . — I membri putr id i , cioé quel-
l i , che fono mortificati, fi devono recidere. 
Vedi MORTIFICAZIONE . 

PÚTRIDA febbu^ é una fpezie di febbre, 
in cui gli umori , o parte di cífi hanno si 
poco moto circolatorio, che paííano ad un 
moto inteíl ino, e quindi fi putrefanno. Ve
di FEBBRE. 

Cío accade frequentemente dopo copiofe 
evacuazioni, o ecceíTivo calore, dove tal é 
la fcarfezza degli fpiriti , che i folidi non 
hanno fufficienti vibrazioni per mantenere i 
fluídi nella loro dovuta velocita. 

I n tali cafi i l polfo é baífo, e la carne 
é piíi frefea di quello, che de v'elle re in ifla-
to naturale . 

PÚTRIDA Ulcera l'Articolo ULCERA . 
P U T T A N E G G I O , * PUTAGIUM , negli 

antichi noflri l ibri di legge, fignífica la for-
nicazíone per parte della Donna . Vedi 
FORNICAZIONE . 

* La parola e formata dal Francefe put-
te , puttana j putagium, q. d. puttara 
agere — Quod autera generaliter fo-
let díci , putagium hasredítatem non 
adimit ; iliud intelligendum eft de 
putagio maíris *, quia filius h^res le-
gitímus eft, quem nuptise demonftrant. 
Glanv. lió. 7. cap. 12. 

F U T U R A * un dritto pretefo dai cuflo-
di delleforefte, e taJvolta dai baíllivi of km-
dred di avere gratis i l vítto per sé , pe' Caval-
l i , epe 'Cani , dagli abitanci, dentro i i cir
cuito della forefta, dell' hundred &c. 

* Johannes clamat unam puturam in prio-
ratu de Penevoftham , qui eft quas-
dam celia Abbatííe de Eversham pro 
fe & miniftrís , equis & garcionibus 
fuis, per unum díem , & duas no
eles, de tribus feptimanis in tres fe-
ptimanas, i . e. de vi£lualibus, ut & 
efeulentis & potulentis , ad coilas prio-
r^tus pr^díéli indebíte . Placit. apud 
Prefion. 17. Edv. 5. 

P U Z Z A , un odore fpiacevole che efala 
da un corpo cojrotto , o da aitra cofa che 

offen-
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offende i l nafo , ed i l Ccrvello. Vedi ODORE . 

11 fiato che puzza ordinariamente nafce 
á ú polmoni mal fani, o da!ie gingive fcor-
butiche, &c. Vedi FETORE . 

La graveolenxa delle narici dipentíe da un' 
ulcera profonda dentro i l na íb , donde deri-
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vano ero lie fetide &c. — La cagione di cib, 
íecondo Galeno, é un acre , pútrido umo-
re-, che cala dal cervello su i procefíl ma-
mi l la r i . — Queft' é , fecondo i giurisperi-
ti , una delle caufe legittime di fclorre i l 
Matr imonio. 

Articolf ommejp, da inferirfi alia pag. 5 5 ^ . col, 2. Un. 32. 
Ne' noftri í latut i , uno che cóglie i frut-

t i d ' un benefíxio per un altro, íl chiaraa par-
ticolarmente FrocHmíür y e T inñrumento che 
gli da la commiffione di riceverlo, fi nomi
na (/?roc^r¿jr)/) procura. 

PROCURATORE é altresi una fpexie di Ma-
glñrato in varié Citta d ' I t a ü a , che ha cu
ra de' pubblici intereffi. — V i fono Procu-
ratori di S. Marco, Pcocuratori in Venei ia , 
ed in Genova &c . 

Da principio in Venezia v' era un fofo 
Procuratore di S.Marco: Nel 1442. i l nume
ro era crefckito fino a nove, quando i l Se-
nato fece un decreto, che per l'avvenire non 
fi doveííe ammettere alcunoalla dignita fud-
detta, fe non dopo la morte di qualcheduno 
de í nove. Ma nell'indigenze delia Repub-
blica i l numero crebbe fino a quaranta j ben-
ché di queíH ve nc fono fo! a mente nove, che 
portano il titolo di Procuratori, ed i l iuogo de' 
quali viene regolarmente riempiuto. Egüno 
fono amminiíiratori delia Chiefa di S. Marco, 
c delle rendite appartenentivi, l i Prctettori 
degli orfani, e gli efecutori de' tel iamemi. 

Queft' uffi/io riceve piu luílro dai loro mé
r i t o , che dalla autorita delia carica. — V a n -
no veñiti in toga di color ñe ro , o pavonaz-
20 , con Man i che Ducaii . 

PROCURATOR Momjierii anticamente era 
P Avvocato d'un Convento , ch'era deílina-
to a follecitare gi'interefifi , e trattare le cau
fe delia focieta. Vedi AVVOCATO. 

PROCURATORES Ecclefics Parrocchialis fo
no l i Church-Wardens , quafi Cuftodi di Chiefa, 
i l cui uíFizio é di agiré come Procuratori, e 
perlone che rapprefentano la Chie ía . Vedi 
CHURCH-WARDEN . 

PROCURATORE ( Attorney * ) Attmnatus, 
od Attornatus ^ nella Legge, é una perfona 
deñinata da un^ altra a fare qualche cofa in 
vece fuá; particolarmente a follecitare , e 

profeguire un proceíío. Vedi AGENTE , DEPU-
TATO . Vedi puré PROCESSO , Azione, &c. 

* La parola e compojia del Latino ad, e 
del Francefe tourner, girare, cioecom-
metiere ad un altro un affare . —-
X' antico nome Latino , fecondo Brañon , 
e reíponfalis. Vedi RESPONSALIS . 

Eglino nella Legge comune fono la fteíía 
cofa , che Procuratori Prociorj, o Sindici neU 
la Legge Civi le . Vedi PROCURATORE, Pro' 
curatore ( Proclor ) . 

Anticamente quelli ch' erano autorevoH 
nelle C o r t i , aveano la poteüadi permettere 
o noQ permettere, che aicuni corapariífero, 
0 litigaífero per un altro ; come appare da 
Fitz. de Nat. Brev. nella Scrittura dedimus 
potejtatem de atturnato faciendo ; dove fi ve
de che v' era l'obbligo di procurarfi delle let-
tere o pateníi del Re, per fiabilire un Pro
curatore in fuá vece; ma poi s'é proveduto 
dal parlamento, che foííe cofa legittima, e 
íecondo la Legge , di farfi un Procuratore fenza 
tal circuizione; come appare davarj Statuti , 
20 Hen. 5. Cap. 10. — 6 . Eduv, i.cap, 8. &c . 

V é una grande variet^ di Scritture nella 
tavola del regiílro, dove i l Re comanda che 
1 Giudici ammettano dei Procuratori; per lo 
che vennero tanti Procuratori inefpcrti, ene 
derivarono tanti danni , che per raffrenarli 
fu decretato 4. Hen. 4. cap. 18. che i Giudi
ci gli doveífero efaminare , ed efeludere gl' 
inefperti; e di nuovo 33. Hen. 6. cap. 7. che 
ve ne foífe folamente un certo numero in 
Norfolk , e Suffolk . 

U n tal Procuratore o é Genérale, o part'¡colare. 
PROCURATORE Genérale h quegli , ch' é 

deftinato per maneggiare gli affari, ole l i t i d' 
una común i ta ; o puré piti íoíto é quegli, 
ch ' é deputato a dirigere tutte le l i t i in gene-
rale, o fia d' una comunita , ovvero d' una 
perfona partícoiare. 

Fine del Tomo Sejlo* 
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Arco Baleno» 

F I G U R A L . 
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Refrazione, 
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Refrazione. 
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T A V O L A T E R Z A . 

F I G U R A X V . 
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Traguardo. 

F I G U R A X X X I . n.0 2. 

Tavola piaña. 

F I G U R A X X X I I . 

Scala per mifurare di traguardo. 

F I G U R A X X X I I . num.2. 

Tavola piaña. 

U I N T A . 

F I G U R A X X X I I I . 

Tavola piaña. 
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