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

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

Una coníbnante , e ía deci
ma fefta letíera dell' Alfabe
to . Vedi LETTERA , e AL
FABETO^ 

I l Q h a q u e ü o d i particola-
re , che é fempre feguitato da 
ün' U . Vedi U . 

I I Q é formato dall' Ebreo . Koph ? 
t h é la maggior parte degli altri linguaggj 
íianno pigliato irt preííito j benché fia di 
nuovo ftato rigettato da alcuni di eíTi, par-
ticolarmente da'Greci, i quali ora lo riten-
g'Ono puramente come un Carattere numé
rale , chiamato •x-hrira hr'm^ov . 

EfFettivamente v' é tale fomigiianza tra 11 
Q e7 i i C in alcune lingue, e i l K in al-
tre,- cfie diverfi Gramatici, ad imitazione 
de'Greci , bandifcono i l Q come lettera fu-
perflua. Anzi P^pias afFerma, che tutte le 
voci Latine ora fcritte con Q , erano fcrit-
te con C tra gji antichi Romani: ma abbi-
%nano migliori autorita. Perché,, comec-

ché cib pcíía valere iri diverfi cafi, ín quafí-
to fempre fcriviamo indifferentemente quur 
o cur, cüni o quum qmtidie o cotidie & c . 
puré non per queño ne fiegue, che fcrivef-
fero eifj cae ^ cid ̂  per quis qu¿e ^ quid. — 
Quali ifcrizioni autorizzano una tale lettB-
ra? Lungi dacib, gli antichi alie volte íb-
flituivano Q per e fcrivevano quojus, 
quor, per cttjus ^ cus f &c . Vedi C . 

Varrone, nulladimenor e alcuni altri Gra
matici ^ come Cenforinoy &c. ci accenna , 
non voleano mai fervirfi del Q . La veritá 
fi é che i l fuo ufo, o difufo pare effere fla
to si poco Habilito ed approvato, che i Poeti 
ufavano il Q o i l C indifferentemente per 
loro miglior cómodo; fervendo di regola, 
che i l Q unifce le due feguenti vocali ia 
una filiaba; e che i l C i m porta (Te , che fof-
fero divife» 

Quindi é , che Lucrezio fí ferve di cuiret 
per tre fillabe, in vece di quiret; e ü acua 
per aqua\ e che Plauto adopra relicuum per 
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reliquum ; come in quod de di datum non vel- -
lem rdicuum non; dove i l euum dee eííere 
due fillabe, altrimente i l verfo Trocaico fa-
rebbe üorpiato di un piede. 

Preíío i -Francefi i l fu o no del Q e K é 
cosí eguale, che al cu ni de loro piü circo-
fpetti Autori credono il primo íuperfluo. — 
Ramus aggiunge , che , fino alio ítabili-
raento de Profeffori Regj nell'Univerfita di 
Parigi fotto Francefco I . fi fervivano egual-
mentedi Q^in Latino che in Francefe, pro-
nunziando K i s , K a l i s , Kantus. Vedi K . 

Alcuni de' migüori Letterati fanno i l Q 
lettera doppia, come i l K e la X . — Se-
condo loro , i l Q é evidentemente un C , 
€ un' U uniti infierne. — Non baila che i l 
fuono fia lo fteffo; ma eíTi vedono le trac-
ce di C U ndia .figura di Q ; effendo T U 
íblaraente polla in obbliquo, tanto che ven
ga entro la cavita del C j come C < . 

Ita confemiazione di c ib , dicefi, che gíi 
antichi fcrivevano q i , q ¿c , q i d . Bencbé 
Giufeppe Scaligero, L i t t l e ton , &c, non la 
üimano prova di tal punto ; mentre nelle 
ifcrizidni di Grutero , troviamo non fola
mente il Q 5 ma anche i l C , meífi per 
Q U ; come Ciníus.f Quimus, ficis per ft-
quis &c. Puré neffuno mai pensó che i l C 
foffe doppia lettera . Vedi LETTERA DOPPIA . 

Q tía gli Antichi era una lettera numé
rale, che fignificava 500. come nel verfo 
Q. velut A cum D quingentoi vult numerare, 
Un tratto fopra ü Q , come Q, lo dinotava 
íignificare cinqueccnto mi la . Vedi A . 

Q é anche adopraío per una abbreviatu-
ra in diverfe A i t i — Q. Pl. in polizze di 
Mcd ic i , ña ^cv quantum placet a o quantum 
vis y quanto vi piace di una cofa. v 

Q. S. per quantum fufficit, o tanto quan
to é neceífario. 

Q. E. D . tra i Matematici fignifíca quod 
srat demonjlrandum , i l che era da dimo-
fírarfi. 

Q. E. F. quod erat faciendum , i l che s' avea 
da ía re . 

Q. D. é anche di fovente adoprato da' Gra-
matici , &c . per quafi diBum , come fe fi 
diceíTe, &c. o, come chi diceíte. 

Q U A C C H E R I , Setta di Religione , che 
comparve in Inghilterra in tetnpo deli' I n 
terregno . Vedi SETTA, 

Prefero la ¡oro origine da Giorgio Tox, 
perfona fenza lettere, nativo di Draiton nel-

la Provincia di leicejler in Inghií tcrrs ; e di 
profeffione Calzolajo. 

La Storia di quel íempo ci infegna , che 
quando lavorava nel fuo meíUere foleva af-
fai meditare sulla Scrittura ; dal che, i m i 
to alia fuá maniera di vivere foiitaria, avan-
zandofi la fuá malinconia naturale , comin-
cib in fine ad aver v i f ioni ; e in feguito íi 
diede per Predicatore, 

I I nuovo Profeta non propofe che pochi 
articoli di Fede ; fi tratteneva per lo piíí 
sulla moralc ; predieava la Carital vicende-
vole , l 'amor di D i o , e una profonda atten-
zione a' moti interiori , ed alie operazionz 
fegrete delio Spirito . Volea che fi ufaífe una 
feraplice adorazione , e Religione íenza alcu-
na cerimonia ; facendone ©onfiftere i l prin
cipal punto nelT afpettare in profondo filenzio-
i l moto e la dirczione dello Spirito Santo. 

I I genio de' tcmpi , la novita deila Doc
trina , e la grand'appasenza di divozionr in 
tal Uomo, gli acquiüarono ben prefto D i -
fcepoli ; e da certi inufitati fcotimenti, e 
convulfioni , da cui crano prefi nelle loro-
prime adunanze , s' ebbe motivo di chiaraar-
Vi Quakers y cioé Tremant i . 

Profeffano una grande auíierita di porta-
m e n t ó ; una fingolar probita e ílncerita nel 
loro trattare ; una ferieta , e gravita di 
contegno ; una freddezza e parfimonia di dif-
cor fo , per aver lempo di pefare quello che 
dicono una gran frugalita nelle loro Tavo-
1c, e un' inte ra fempiicita nel lor veñito . 

Declaman© a (Tai contro le mire intereífa-
te de' miniítri Inglefi ; biafimano ogní Guer
ra, e tralafciano ogni ufo di gluraraenti; 
come vietati fotto i l Vangelo. Vedi AFFER-
MAZIONE. 

Secondo i l genio delle Sctte nafcenti, utí 
vivo zelo da principio gli guidava a certe 
flravaganze; correano per le tlrade nudi; e 
venivano fovente poíli in prigione per aver 
interrotto i Preíi in tcmpo di lervizio. 

Uno del ¡a lor Compagnia , detto Naylor, 
dicefi aver avuto 1' empieta di permettere 
a' fuo i feguaci di chiamarlo Figlio di D i o , 
Figlio della Giuftizia , e Re d'Ifraele ; di 
Üendere vefiiti avanti di l u i , edi acclamar-
lo con replieati Ofanna figlio di Davide, 
al fuo ingreífo in Br i j lo l . Ma fe gliene fece 
proceíTo, venne fruflato per Beftemmiato-
re , e fcomunicato dagli a l t r i . 

Oltre altre pene contro i medcfimi decré
tate * 
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tate, furono derifi, e motteggiati in ifcfií-
t o , ed efpoíii in Teatro; ma efli difpregia-
rono egualmentc la ftampa, e la prigione, 
e formarono la loro Setta, malgrado tutta 
roppofizione d'entrambo j e fotto la dire-
zione di Fox, Dews bury ^ e altri , crcbbe-
ro da una moltitudine fparfa c indiíciplina-
ta ad un corpo regolato, ehe ftabiliva Leg-
gi , e Governo , che efli ritengsno fin a l 
prefente con grand' economía . 

I moderni Quaccheri nulla confervano dcl-
le ftravaganze, delle quali fono ftati accufa-
t i i tor Capi; elTendofi dati a conofcere per 
gente fobria equieta, di morale efemplare, 
e di una notabile Carita ed amicizia tra di 
loro . 

Le loro dottrine non fono di faeile rac-
colta; almeno, fon difficili da rapprefentar-
fi coi lor proprj terrñini , che appajono al-
quanto ambigui. 

Soñengono , che Crifro é una luce, che 
ha illuminato ogni Uomo j e che chiunque 
vuol íobriamente e feriamente rientrare in 
fe fleffo cún una fineera brama di conofce
re , ed efercitare i l fuo dovere , non man
che ra di trovarvi un Direttor fufficiente; un 
raggiodalla fontedi luce, che illumina T in-
telletto, ed aííifte a diftinguere i l bene dal 
male. 

A g g i u n g o n o , che chí feguíta le direzio-
n i , e convinzioni di queda luce, fara §an-
t o , e grato a Dio j e che quefto era i l fine 
dclla ven uta di Crifto nel mondo. •—' Che 
chi fi lafcia guidare da quefta luce, non po
tra mai fallare; e ehe non fono le opinio-
n i , fpeculazioni, onozioni di cib che é ve
r o , o fofcrizione d' Ar t i co l i , o formóle di 
Fede, per quanto fode fiano , quelle, che 
fannorUomo credente o C r i í i i a n o ; ma una 
eonformita d'animo e d1 efercizio alia vo-
lonta di D i o , fecondo la manifeftazione e i 
dettarai di quefto divino principio di luce 
dentro di loro. 

Intendono il comando del noílro Salvaío-
re circa i l Battefimo , in un fenfo figurati
v o , di una converfione e cambiamento del 
cuore; e difprezzano intieramente U fegno 
efieriore. — Dicono , che i l Batteficno d1 
acqua era folo quel di Giovanni; che non 
era a l t ro , che un fimbolo o figura, adatta-
ío alio flato d'Infanzia del Vangelo; e per-
cib ora 'mutile, in una difpenfazione, che 
é fpirituale e interiore. 

Q . U A 5 
Sonodcllo ílefTo parere circa la Cena; al

legando , che ambidue alludono ad antichi 
efercizj degli Ebrei , e s'adopravano come 
fimboli e fignificazioni di un' opra vicina e 
perfetta . — Afferifcono in oltre , che la 
Comunione de' Santi confifte puramente in 
una participazione dello fteflb divino prin
cipio , moílrando fe fielia in una Unita di 
Spirito. 

Quanto al Miniftero, e Ordinazioni, ne-
gano, che alcuna fia da ufarfi "per fantafia, 
o volonta d 'Uomo, o percarnale invenzio-
ne, od imitazione, o per altro principio, 
diverfo daü' interiore , che l i dirigge. —• 
Quindi é , che non defiinano perfona alca
na agli Uífizj; ma fenza diftlnzione di qua-
li tk o di feíío, ogni uno che fia di vita fo
bria, e di converfazione approvata, e ere-
da fe fteííb o fe fie fia chiamata o raoíía a' 
medefimi, ha la permiííione di parlare , e 
profetixzare nelle loro adunanze . 

Convengono, che la Scrittura é detíaía 
da Divina ifpirazione, e le accordano l ' ap-
pellagione della forma di fane parole; ma 
rifiutano di chiamarla Parola di D i o , come 
eífendo una dinominazione , propriamente 
attribuita a Crifto folo . — Aggiungono, 
ehe cib, che gli rende piu ferupoiofi a tal 
riguardo , fí é , che la gente verrebbe cosí 
condotta a giudicare, ehe fe han no la Scrit
tura, hanno tu t to , c non debbono percib 
cercare altra parola, o luce ^ 

ConfeíTano i Santi T r e , che rendono te-
fliraonianza in Cielo, Padre, Verbo, e Spi
r i t o ; ma rigettano i tetmini delle Scuole, 
T r i n i t a , diftinto, perfone , ipoftafi, &c . 
come non della Scrittura , e come atte a 
condurre a idee materiali a 

Sonó anche ílati aecufati di negare l ' l a -
carnazione, la Umanita del noftro Salvato-
re, la fuá Div in i t a , foddisfazione plenana , 
e rifurrezione da' mor t i : ma queño é ingiu-
riofo per loro: e tutto c ib , che pub dirfi 
giuí lamente, fi é che eífi non ne conven
gono nello fteífo fenfo , o non ne parlano negli 
fieffi termini , nt quali comunemence fe ne 
parla tra a l t r i . — Accordano 1'Incarnazio-
ne, eche la Divini tk rifiedeva corporatrnen-
te in Gesu , e puré molti di loro dicono, 
non effervi alcun C r i ñ o , fuorché quello che 
é dentro di loro; d'ondeappare, che la lo
ro idea dell' Incarnazione altro non impor-
íaffe, fe noa ehe la iuce, la quale effi chia-

maao 
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mano 11 Cr íño di dentro, dimorava neiriJo-
mo Gesu Crifto intieramente. — I I di lo
ro argomenío qui fi é , che non eííendo di-
vifibile C r i ñ o , come D i o , la mifura, o ma-
nifeftazione dello Spirito d i Criílo in no i , 
é una manifertazione dello fteffo CriÜo , che 
dimorava corporalmenre e pienamente nell5 
Uomo Gesív Gri l lo . 

Non parlano delT unione ipofíatica; e al-
cuni di loro fono accufati, che paífino fot-
to allegoria-tutta 1'Iftoria della Crocififfio-
ne, Rifurrezione, ed Afcenfione j benché i 
loro migl ior i , e piíi approvati Scrittoii fia-
no ña ti ben efpreffi in affermarne la rea l i 
ta deir Ifloria 

Schivano Tufo delle maniere o forme di 
c iv i l ta , efprimcndo i i lor riípctío verfo de' 
Superiori loro colla fola uhbkiienza ad ogni 
giufla legge fotto i l loro Governo . 

I I fiílema del Qunccherijmo é ílefo in 
quindici Te fi da Roberto Barclay in una 
forbita Apología indirizzata al Re Cario I I . 
La Storia di quefti Settarj, feritta in Olan-
defe da Guglielmo Sevsel ? e pofeia tradotta-
in Inglefe,,. íi deíerive daí loro principio íi-
no all'anno 1717. — Un ' Iftoria dei medeíl-
mi fu anche pubbiicata r a n n o i 6 9 5. da Ge
rardo Croe/c y mu queft'Autore viene da lo
ro aecufato di aver aiterato i f a t t i , e fatto 
loro ingiuííizia per molti capi . 

Quanto alia diíciplina, e governo,, gil 
affari della comunione fono tu t t i trattati 
in un Governo Democrático , con rególe 
Habilite di comune confenfo; e cib princi
palmente nelle loro adunanze, delle quali 
ne hanno molte forte , cioé adunanze d' ogni 
me fe , d' ogni tre me/i, annuali , del feconcia 
giorno j e adunanze di fofferenza . 

Quelle d' ogni mefe, e & ogni tre mefi fo
no tenute ne5 loro riípettivi Contadi. —• A 
quefle fi raandano Deputati dalle diverfe adu
nanze particolari. — Quivi fi fa inchieíla 
dello ñato di ogni adunanza j chi fia fermo 
alie rególe e agii ord in i , e chi tergiverfa, 
chi paga decirae, e rate di Chiefa, e chi é 
punito permaneanza di pagamento dell'une 
o dell'altre ; chi é raaritato da Preti &c . e 
•di conformita procedono a cenfurare , o a 
inanimire. — Quivi puré feomunicano, e 
riceyono di nuovo nella comunione i di tuí> 
te le quali cofe fi tengono efatti reg i f i r i . 

Da quefte adunanze vanno gli Appelli al
te annuali, che fi tengono femnre in Loa-

Q ^ Ü A 
drâ  y e confiftono in tre ordiní o claffi ; 
cioé,- Rapprefentanti mandad dalle adunan
ze d'ogni tre mefi; Corrilpon^enti per gli 
diverfi Contadi, e paefi foraflieri; e M i n i -
Üri , o Predicatori. — La fono trafmeíTi i 
rapporti di c ib , che fi e flipulato in tutte 
le adunanze d'ogni mefe, ed'ogni tre mefi, 
in varié partí del mondo. — Iv i fi con-
certano mi íure , e fi danno direzioni quan
to al procederé circa le decime, le rate,-
provifioni pei poveri, compofizioni di dif-
ferenze &c. — V i fi eíaminano i conti pub-
blici , e v i fi danno iftruzioni proprie a5 
Depuíat 'i , da ofiervaríí al lor r i iorno, e v i 
fi fpedifee una epiftola annovale d i ammo-
nizioni da eífer letta in tutte le adunanze 
d'ogni mefe, e d'ogni tre mefi per tutter 
i l mondo 

L ' adunanza deífecondo giorno, é una Con-
ferenza regolare , compofta de' principali Pre-
dicatori dentro e fuori della Gitta , i ' qua
l i fi radunano ogni Lunedi per concertare 
cafi particolari, e bifogni relativr alia Maf
ia , e che fuccedono infra le aduíianze an
nuali ; e particolarmente per eíaminare , 
approvare , autorizzare &c . tu t í i i l ibri 
ííampati di lor parte . 

L ' Adunanza di Sofferenza fi tiene Ogni 
fettimana , ed é compofta de'Corrifponden-
t i per ogni Contado. — La íua ifpezione: 
é di ricevere le querele di chi ha fofferto 
per mancanza di pagamento di decime e 
rate, e di procurare loro prov ved i memo 5. 
o con mandar loro danaro, per cui hanno^ 
un fondo ítabiliío, o con follecitare le lo
ro ca ufe ne'TribuHali j o coli'uno e l'altro «• 

Q U A D E R N O . Vedi LIBRO MAESTRO. 
QU-ADERNO d'ORTO , dedo in Inglefe 

Hof-Bedf ktto caldo ^ é un pezzo; di té r ra , , 
o terreno, pienamente afrícehito di conci--
me , e difefo da' veníi'freddk, &G. per avan
zare i l crefcimeníOÉ ¿elle piante,- e forzare 
la vegetazione, quando la ftagione, o i l 
Clima da sé non é caldo abbaííanza. Vedi 
TERRENO, CONCIMARE LA. TERRA>s VE
GETAZIONE, &c . 

Per mezzo di queft 1 Quaderni, o fia lettt 
caldi y accortapente maoeggiati, poAlamo si 
da vicino imitare la temperatura degli altri 
C l imi , che le femtoti di piante pórtate da 
ogni paefe fituato tra 1 Tropici , fi poífo-
no far fiorire anche íotto i po l i , Vedi E-
SOTICO -

Efíeft-
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EAfendo H Calore, e i'" umidi t l i grandi 

íVriwaenti della vegetazione.; per promove
ré íl crefeimento d'ogni pianta, quefti de-
vono eííere ben proporzionati, coficché né 
] ' uno ne J' altra ecceda, o raanchi ne'ter-
mini daiia natura a ció ftabilitL —• Tro-
viamo, che troppo calore abbrugiapiu una 
pianta di quello, che la fa crefeere; e che 
.troppa umidita fovente i5 agghiaccia., fe non 
viene preftamente efalata dalle radici . — 
Preffo degli Inglefi , fi trova che un calor 
modérate é i l piít eligibile ; tal quale éeau-
fato dal fermento di paglia uraida , o di 
letto di eavallo, i l quale, dalla ierra che 
•i é fopra, tramandera per qualche terapo 
un leggier fumo , impregnato di fali ve-
getativi. Vedi CALORE , PIANTA , A c -
QUA , &c. 

I I modo ufuale di fare quefti Quaderni, 
fi é con letto di cavallo, ed erba miÜi 
infierne, e lafciaíi in un muGchio per ot-
t o , o dieci giorni a putridire; e pofeia r i -
mefli in un Quadcrno •> o ie t to , e coperti 
al diíTopra con ve t r i , o telari. — • Al t r i 
ftimano bene di prendere concime di Ca
vallo, vecchio d1 un mefe o fei fettimane , 
e ne fanno un letto feminale alto quattro 
piedi in circa , e lo coprono con paglia d' 
un piede di denfita, la quale dee riraover-
fi in tre o quattro giorni, e i l di lei luo-
go fupplito, o con letame di Vacca, o 
con la térra de'folchi dell'anno precedente . 

Jl procedimento nell' ordinare un íimile 
Quademo di buon fervizio per i ' ordinario 
crefeimento di Cavolfiori , Cocomeri, Me-
l o n i , Radicchj, e altre piante e fiori te-
ner i , in Gennajo, o in Febbrajo, é diret-
to dal Sr. Mortimcr nel modo feguente: 

Si provveda un luogo caldo difefo da 
t u t t ' i vent i , i l che fi fa con racchiuderlo 
per mezzo di una palafitta, o fiepe fatta 
di canne o paglia, alta fei o fette piedi, 
di tal diftanza o capacita, che roccafione 
ricerca, —'Dentro di quefta- chiufura fi 
alzi un letto alto due o tre piedi, di tre 
piedi d 'eñenf ione, di frefeo letame di ca
vallo, vecchio di circa fei o otto giorni i 
pofeia fi calpefii fino a Tenderla ben dura 
nella fomrrma, fi faccia plana, e fe fi trova 
opportuno, fi ferri all' intorno con tavole o 
mattoni , mettendovi fopra della térra ben 
graflfa di tre o quattro pollici di denfita: 
Quando i'efiremo calpre del letto farapaf-

íato. , i l che fi conofceríi con ficcarvi den
tro un d i t o ; fi piantino le femente a pia-
cere, e fi mettano forche quattro, o cin-
que pollici íopra i l letto, per fofienere un 
telajo fatto di ba l íoni , e coperto di pa
g l ia , o d'un teffuto di giunchi per afficur 
rare le feraenze e piante dal caldo, eumi-
do : folo ia coperta pub aprirfi in unagior-
nata calda, per un1 ora avanti mezzogior-
no , e un'ora dopo. — Ma fi abbia cu
ra di muover la térra al piede delle pian
te , quando germogliano in altezza ; c quan
do fono abili a fopportare i l freddo, pof-
fono trafpiantarfi. 

I n Olanda fanno ufo di letti caldi fat t i 
di fabbia; i quali non fono cosí atti apro-
durre vapori mal fani , come quelli di le
tame di cavallo. — Gl i Olandefi faceano 
puré letti caldi di feorze di conciatori, leí 
quali , quando fiano ben prepára te , raan-
terranno un calor ragioneyole per fei me-
fi. Vedi CONCIA , e CORTECCIA . 

Bradley, con buoniffime ragioni, propo
ne un Termómet ro da adoprarfi per regó-
lare i l calore de' letti caldi . — Per piante, 
le quali devono eífer allevate in ftagione 
piu fredda, o in piü freddo Clima di quel
lo che eífe richieggano naturalmente; íi 
deve prendere 1'altezza , in cui fia i l Ter
mómetro nella loro propria ftagione o C l i 
ma, come norma; e con applicare i l Ter
mómetro al letto caldo, fi giudichi fe i l ca
lore deve e fie re auméntalo , o diminuito . 
— Cosí un letto caldo per Cucumeri dev* 
eífere tenuto, per alzare lo fpirito nel ve-
t r o , alia fteffa altezza, alia quale la natu
ral temperatura del tempo lov alzera circa 
i l fine di Maggio e Giugno, quando i Cu
cumeri crefeono altrove fenza alcun calore, 
o coperta artifiziale. Vedi CALORE , e TER
MÓMETRO . 

Q U A D R A , in Architet tura, é ogni or
l o , o cornice, che circonda un BaíTo-Ri-
lievo, una fattura di vetro, legno , pittu-
ra , o altro. 

Quefta parola é anche ufata abufivamen-
te per una cornice od orlo di un'altra for
ma; come rotonda, ovale, o fimili. 

Q U A D R A B I L E ; che pub quadrare. 
Q U A D R A G E N A R I O ; che ha quarant' 

anni . 
Q U A D R A G E S I M A , termine alie volte 

ufitato peí tempo della Quarefima, perché 
é com-
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¿ compoftadi 40. giorni. Vedi QUARESIMA. 

Quindi fi dice, che alcuni Frati fono íb-
l i t i di fare una vita Quadragefmale\ o di 
vivere tutto l'anno di cibi Quarefímali. 

La Domenica di Quadragefima é la pri
ma della Quarefirna, cosí detía perché é 
circa i l quarantcfimo giorno avanti Pafqua. 
Vedi PASQUA . 

Per la fteíTa ragione le tre precedenti Do-
meniche íi chiamano, Quinquagefima^ Sef-
fagefima, e Settuagefma. Vedi QUINQUA-
GESIMA , & C . 

Q U A D R A G E S I M A L I A , o Quaáragefi-
mali) dinotano le contribuzioni, o offerte 
alia meta della Quarefirna. Vedi OBLAZIO-
NE & C . 

Era antlco coftume del popólo di vifitare 
la Chiefa principale la Domenica di mez-
za Quarefirna, e di far le offerte al grand' 
Altare, e lo üeííb fi faceva puré nella fet-
timana di Pentecofíe. — Ma come queíl' 
ultime offerte &c. erano alie volte comma
tate per mezzo d' un pagamento di Pente-
cojlalí , o fia qgattrioi di Pentecofte; cosí 
vennero anche le prime cambíate in un pa
gamento ordinario, chiamato, Quadragefi-
rnaks f Denarii Quadragefimales ^ e alie vol
te Lcetare Jerufalem , da un' Inno cosí det-
t o , cantato in quel giorno, e che comin-
cia Jerufalem materomnium , &c. Vedi PEN-
TECOSTALI A , &C. 

Q U A D R A M E N T O di un pezzo d'arti-
glieria, ira i Cannonieri, é i l vedere che 
un cannone fia ben collocato, e contrape-
fato nel luo letto j che le fue ruóte fiano di 
unaeguale altezza, &c. Vedi CARRO, OR-
DÍNANZA, CANNONE, &c . 

Q U A D R A N G O L O , in Geomet r í a , una 
figura quadrangolare, o quadrilate'ra; o una 
figura, che ha quattro l a t i , o quattro an-
go l i . Vedi FIGURA, e QuADRILATERO. 

Alia Claffe de1 Quadrangoli , o Figure 
Qiiadrangolari, appartengono i l Quadrato ^ 
i l Paraílelogrammo, i l Trapezio, i l Rombo, 
e la Romboide. Vedi QUADRATO , PARAL-
1ELOGRAMMO, ROMBO , & C . 

I I Quadrato &c. é un Quadrangolo rego-
lare. — I I Trapecio n ' é uno irregolare. 
Vedi TRAPEZLO . 

Le figure quadrangolari non fono proprie 
per la Fortificazione, effendone troppo pic-
coli i fianchi , e gli angoli fiancheggiati. 
Vedi FORTIFICAZIONE, BASTIONE, &;c. 

Q^U A 
Q U A D R A N T A L E , ín AntichitaÍ; un 

Vaío ufato da'Romaniper mi fu ra re i l iqui-
d i . Vedi MISURA. 

Fu prima chiamato Amphora\ p o f c i a ^ ^ ' 
dranpal dalla fuá forma, ch'era quadra da 
ogni parte, come un dado. Vedi ANFORA. 

Contenea 80. libbre di acqua, che face-
vano 48. Seftieri, 2. Urne , o 8. Congj. 
Vedi CONGIO . 

QUADRANTALE Spazio, in Geometr ía . 
Vedi QUADRANTE. 

QUADRANTALE Triangolo^ é un triango-
lo sferico , uno de* cui lati almeno é un 
quadrante di un circolo; e uno de'fuoi an
goli , un angolo retto. Vedi SFERICO TRIAN-
GOLO . 

Q U A D R A N T A T A TERRÍE , neglianti-
chi Codici Inglefi fi ufa per dinotare i l quar-
to di un jugero; ora chiamato Rooíi. Vedi 
ACRE, e ROOD . Vedi anche Quarta parte 
d' una bifolca. 

Q U A D R A N T E , in antichita, é laquar-
ra parte dell'^x, o libbra . Vedi A s , eLIB
ERA , o LIRA . 

QUADRANTE, nelle dogane d' Inghilter-
ra é la quarta parte di un foldo : o, un quat-
t r ino. Vedi PENNI, e FARDINO. 

QUADRANTE, in Geometr ía , é un arco 
d'un circolo, contenente 90. gradi, o un 
quarto dell'infiera circonferenza . Vedi AR
CO , e CIRCOLO. Vedi anche GRADO. 

Alie vol te , ancora, lo fpazio, o área, 
inchiufa tra queft'arco, e due raggi, tirati 
dal centro a ciafeuna eñremita di e í íb , fi 
chiama Quadrante, o piu propriamente fpa
zio Quadrantale ^ efifendo un quarto dell'in-
tiero circolo. Vedi SETTORE. 

QUADRANTE , dinota ancora uno Stro-
mento Matemático di grand' ufo nella Na-
vigazione , e Aftronomia, per prendere T 
altezze , e gli angoli, &c. Vedi ALTEZZA, 
e ANGOLO . I I Quadrante é di varia inven-
zione, e fornito di varj apparati, fecondo 
i diverfi u f i , cui é deñinato; ma tut t i han-
no quefto di comune, c ioé , che fono com-
pofti di un Quadrante j o quarto di un cir
colo, i l cui lembo é divifo in 9©. gradi; 
che hanno un piombino fofpefo dal centro, 
e fono guerniti di merletti , o traguardi, 
per vedere a traverfo di eífi. Vedi TRA
GUARDI, &c. / 

I Quadranti principali, piu ufitati, e piíi 
m i l i , fono, i l Quadrante Comune, o M * -

furan-
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turante , ü Qttadrante AJhonom'íco , ¡1 j ^ f ^ -
¿raxte Otario , o Horodiñicale , i l Quadran- , 
te Gunteriano) i l Suttoniano i l Colliniano ^ 
e i l Sinicale. 

I l Quadrante Comune, o Mifurante ( rap-
preíentato T ^ f . Levar piante e punder al-
tezze, fig, 30.) é fatto di rame, kgno , o 
altra materia j ufualmente 12. o 15. pollici 
di raggio. I I fuo lembo circolare é diviíoin 
^o0. e ogni uno d'eííi fubdivifo in tante 
partí eguali, quante lo fpazio ne permette , 
diagonalmeníe, o in altro modo. — Sopra 
un or lo , o femidiametro, fono fiíTati due 
traguardi immobi l i ; e nell' angolo, o cen
t ro , ña appefo un filo con un píomMno. 
A l centro íla puré , alie volte, fiííata una 
ílrifcia, o índice movibile, che ha due al-
t r i traguardi come un'Índice di Teleícopio . 
>— E in vece dei traguardi immobi l i , v ' é 
alie volte adattato un Teleícopio; abben-
ché quefta piu propriamente appartenga al 
Quadrante AAronomico. 

Sopra i l lato inferiore, o fronte delPírtro-
mento, v ' é aggiuíiata una palla e gambo, 
per mezzo di cui pub eífer poño in alcuna 
pofitura a ufo. Vedi PALLA, e NOCELLA . 

Oltre F eífenziale del j ¡2«^ra«^ s vi fi ag-
giunge fovente fulla fronte vícíno al cen
t r o , una fpezie di compartimento, chiama-
to i l Quadrato) o Squadra Geométrica ^ co
me nella figura. — Facendo queíio in cer
ta maniera un diftinto ílromento di fe ílef-
fo: Vedi la fuá deferizione e ufo íoí tol 'Ar-
ticolo QlJADR ATO . 

11 Qjiadrante é adoprato in diíferenti fi-
tuaziom , fecondo le mifure da prenderíi. — 
Per oífervare altezze e profondita , i l fuo 
piano é difpoño ad angoli retti alf Orízzon-
te ; per prendere diftanze orizzontali, i l pia
no é difpoño paralello al medefimo. 

Altezze e diftanze, di nuovo, poífono 
prenderfi in due maniere; cioé col mezzo 
de' fiíTati traguardi e píombino, e colla ftri-
feia. 

Ufo del Quadrante mifurante. — Per pren
der* 1' altezza, oprofondith d? un oggetto, co' 
fiífati traguardi e píombino. — Si pofi i l 
Quadrante verticalmente, e T occhio fotto 
i l traguardo vicino all'arco del Quadrante: 
cosí diriggafi F iftromento all5 oggetto, v. gr. 
la cima d' una torre, finché i raggi vifuali 
ne vengano a battere, attraverfo i traguar
d i , fopra l'occhio. 

Tomo VIL 

Q U A f 
Faíío queíio, la porzione dell'arco in-

tercetta tra i l filo, c i l íemidiametro, fo
pra cui i traguardi fono attaccati, moílra 
i l compimento dell'altezza dell'oggetto fo
pra l 'Orizzonte, o la fuá diftanza dal Ze
n i t ; e l1 altra porzione dell'arco intercetta 
tra i l filo , e V altro femídiametro , moílra 
la propria altezza dell'oggetto fopra 1'Oríz-
2,0 n te. 

Lo fteíTo Arco egualmente da la quantlta 
deirangoio fatto dal raggio vifuale, e una 
linea Orizzontale paralella alia bafe della 
torre. 

Si notl , per offervare profondita, che 
occhio dee eífer porto al diííopra di quel tra
guardo vicino al centro del Qitadrante. 

Dalí' altezza , o profondita dell' oggetto , 
in gradi cosí r í t rovati , i l che fuppongafi 35o, 
35 ' , , e la diftanza del piede dell'oggetto 
dal luogo d' oíTervazíonc , efattamente mi-
fu ra ta , i l che fi fupponga 47 píedí \ la fuá 
altezza, o profondita in píedí, canne, &c. 
é fácilmente determinata dal cafo i l piü co-
mune in Tr igonomet r ía . Vedi T R I A N -
G O LO . 

Perché abbíamo qui , in un Tríangolo 5 
un lato dato, cioé la linea mifurata, e ab-
biamo tutti gli angoli; perché quello della 
torre é fempre fuppofto un angolo rettO j 
gli aítri due percib fono eguali a un altro 
angolo retto; ma Pangólo oífervato é 35o, 
35' , percib 1'alíro é 54o, 25'. Vedi Aif-
GOLO . 

Allora i l cafo fara ridotto a quefto: co
me i l fino di 54o, 25% é a 47 píedí; co
sí é i l fino di 35o , 35' , a un quarto ter
mine, cioé 337 piedi; al che fi aggíunga 
1'altezza dell'occhio de.U'oíTervatore , fup-
poíla 5. píedí , la fomma piedi é 1'al
tezza rícercata della torre. 

L'ulterior ufo del Quadrante in prendere V 
altezze degli oggetti, acceffíbili, e inaccefjibi-
l i . Vedi íotto i 'Art icolo ALTIDUDINE. 

Ufo del Quadrante in prendando altezze t 
difianze colf Índice, e traguardi. — Per pren
dere e. gr. un' altezza, come quella d' una 
Tor re , la cui baíje é acceífibile. — Si poíi 
i l piano dell' Iftromento a retti angoli al pia
no dell'Orizzonte , e uno de'fu o i orli pa
ralello ad eífo, per mezzo del píombino, i l 
quale in quel cafo penderá in giü longo 
1'altro. I n quefla fituazione fi giri 1' Índi
ce , finché attraverfo i l traguardo fi vegga 

B la 



Ja cima della torre a e l'arco del lembo del 
Quadrante tra quel jato di effo paralello all ' 
orizzonte, e 1'Índice , íarg, I ' altezza della 
forre i n gradi; d'onde, e dalla diíianza mi -
fu rata come prima, Ja íua altezza in pie-
d i , &c. fi trovera per calcólo, come nel 
primo cafo; o fenza calcólo, tirando, dai 
da t i , in farta, un triangolo íiraile al gran
de, la cui bafe é la diíianza , e la fuá per-
pendicolare mifurata sulla Scala, I'altezza 
della torre. Vedi SCALA. 

Ufo del Quadrante per mifurare diflanze 
orizzontalt. •— Benché i l Quadrante fia per 
tal propoíito uno flromento men proprio del 
Teodolite, femicircoio , o fimili, mentre 
angoli piu grandi dei Quadranti non poíTo-
no con eífo prenderfi j puré la neceffita ci 
obbliga tal volta ad a ver v i ricorfo. 

La maniera della fuá applicazione qui é 
come quella del femicircoio ; confirtenclo 

" tutta la differenza tra i due iílromenti in 
c ib , che i'uno é un arco di 1 8 0 ° , e pub 
percib prender un' angelo di qualche quan-
t i t a ; e Faltro folaraeníe un5arco di 90o, 
e percib confinaío ad angoli di quella quan-
t i t a . V e d i , percib, SEMICIRCOLO. 

I I Quadrante Jlftronomicb, é un gran Qua
drante , ordinariamente fatto di í'ianghe di 
rarae, e tal volta di legno, folamente co
pel te — di lame di ferro, o fimili; ed ha 
i l fuo lembo curioíaraente di vi ib , diagonal-
mente , o in altra guifa, in gradi e minu-
t i , e aríche fecondi, fe é poffibile ; con tra-
guardi piani fiífati ad un lato di eífo , o i n 
vece di quefti un Telefcopio; e un Índice, 
che gira attorno i l centro, portando o tra-
guardi piani, o un Telefgopio. 

Quefti Quadranti fono di grana' ufo a pren
dere oífervazioni del So lé , Pianeti, o Stel-
|e fiífe. Vedi OSSERV AZIONE . 

G l i Antichi ufavano folamente traguardi 
piani *, ma i moderni trovano aííai utile di 
ufare Telefcop) i n vece l o r o . Vedi TRA-
GUARDO, e TELESCOPIO. 

S' aggiunga, che V invenzione d i mover 
i ' Í n d i c e , coll 'ajuto d'una vite ali 'orlo del 
lembo, e d i diriggere con prontezza e fa
cilita i l fuddetto , e i l Qitadrante sul fuo 
piedeftallo, ad ogni defiderato Fenómeno , 
eol raezzo delle v i t i , e ruóte dentate, é un 
fempre maggior raiglioraraento dell ' iñru-
raento. 

L e particolarita del mecanifmo, con cu i 

queílo fi effettua, recherebbero una deferí-
zione raolto fecca, intricata, e inuti le; i l 
che noi tralafcererao, come cofa abbafian-
za nota ai fabbricatori d'iflromenti ; e in 
vece di che ci contenteremo con daré una 
figura o rapprefentazione . Vedi Tav. ASTRO
NÓMICA fig. 55, 

L ' ufo di queí? iilrumento é aííai chiaro —• 
effendo aggiufiato come fopra , e voltato 
orizzontalmente attorno il fuo aífe , finché 
per i l Telefcopio movibile fi veda l'ogget-
to incontrare i l punto d'interfecazione del
le flanghe trafverfali; i gradi tagliati dali5 
índice danno 1' alíitudine ricercata . Vedi 
TELESCOPIO . 

11 Quadrante Horcdicticale, o fia Orarlo, 
é un iftromento bello e cómodo, cosí chía ' 
mato dal fuo ufo in accennare Tora del gior-
no . Vedi ORA, e ORIUOLO . 

La fuá firuttura é Si femplice e facile, e 
la fuá applicazione si pronta, che le deferi-
veremo ambedue; per ufo di alcuni che po
te iTer o mancare d' altre comodita , 

Stnittura e ufo del Quadrante Ovario <— Dal 
centro del Quadrante C , ( Tav. Ajhon. fig, 
54. ) i l cui lembo A B é divffo in 90o; ü 
deferivano fette circoli concentrici a inter-
valli a piacere ; e s aggiungano a queí l i , i 
fegni del Zodiaco in queíi 'ordine, in cui fono 
rapprefentati nella figura, — 2. AppÜcaa-
do un rególo al centro C , e al lembo A B , 
fi fegnino fopra le varié paralel'e i gradi cor-
rifpondenti ali 'alíitudine del Solé , aliorché 
c' é entrato , per le date ore ; fi leghino i 
pun t i , appartenenti alia fleíía ora, con una 
linea curva , a cui fi aggiunga i l numero 
dell'ora — al raggio C A s'appoggino due 
traguardi , e al centro del Quadrante C T i 
leghi un filo con un piombino , e sul filo 
una paliottolina che feorra. 

Se ora la paliottolina é condoíta alia pa-
ralella, i n c u i é i l Solé, e i l Quadrante é d i -
retto al Solé fin che un raggio vifuale paflfi per 
gli traguardi, la paliottolina raoftrera Tora. 

Perché i l piombino in queíla fituazione 
taglia tuíte le paralelle nei gradi corrifpon-
denti ali' altezza del Solé ; dacché dunque 
la paliottolina é nella paralelía, che allora 
vien deferitta dal Solé, e attraverfo i gra
di di al í i tudine, a cui i l Solé é elevatoogni 
ora, vi paífano linee orarle; la paliottolina 
deve moftrare 1' ora prefente : — alcuni, che 
non fono troppo ferupoiofí, rappreíentano 

le l i -
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ie íiricé orarle con archi d; circoli , o anche 
con linee dritte j e cib fenza un'error fen-

ÍJ Quadrante Gunter'tano é una forta di 
Quadrante ( rapprefentaío Tav. Ajlromm. 
f¡g. 55 . ) inventaío da Edm. Gunter, Inglefe. 

Queíto , oltre i ! lerabo graduato, fifíari 
traguardi, e un piombino, come gli altri 
Quadranfl j fia fímiimente una ftereografica 
projezione della sfera nel piano delT Equi-
noziale, coll' occhio coliocato in uno del 
p o l i ; con che, oltre i comuni ufi degli al
t r i Quadranti, vengono fácilmente rifokue 
di ve ríe queíiioni profittevoli d' Aftrono-
mia &c. 

Ufo del Qtiadrante Gunteriano. i . Per trfa 
'úare / ' althudine meridiana del Solé per qualche 
dato giorno j o i l giorno del mefe per qualche -
data althudine meridiana. >— Mettafi i l fi
lo al giorno del mefe nella fea la vicino aí 
lembo j i l grado, ch7 eífo taglia nel lembo , 
é i'altitudine meridiana del Solé . 

_ Cosí i l filo, eífendo portosul 15.diMag-
gio , taglia 59o, 30' , T altiíudine ricerca-
ta . -—E all' incontro, i l f i l o , eífendo poflo 
al!1 aititudine meridianas moftrera i l giorno 
del mefe. 

2. Per trovdr V ora del giorno. — Áveri-
do porto la pallottolina (che trafeorre sul 
fi!o^ al luogo dei Solé neli5 Ecliítica , fí of-
íervi 1'aititudine del Solé col Quadrante y 
cosí , fe i l filo é porto fopra la rteífa nel 
lembo 5 la pallottolina cadra suü5 ora r i -
ccrcata. 

Suppongafí dunque aíli 10. d 'Apr i l e ^ 
giorno in cui i l Solé é nei principio di Tau-
t a i i o oíTervo 1'aititudine del Solé col Qua
drante , eííere 36° . Colloco la pallottolina 
&\ principio di Tauro nell' Eclittica , c met
ió ü filo fopra 36o. del lembo; e trovo che. 
ía pallottolina cade fopra la linea orarla fe-
gnata 3. e 9. cosí i ' ora é , 0 9 delía mat-
t ina , o 3 della fera. — Di nuovo, met-. 
tendo la pallottolina sull' ora data (aven-
doía prima rettificata o polla al luogo del 
Solé) i l grado tagüato daí filo sul lembo, 
da l1 aititudine. 

Si no ti , che la pallottolina fi pub ret-
tmeare in altra maniera, c ioé , portandofi 
" filo al giorno del mefe 5 e la pallottoli
na alia linea oraria di 12. 

3. Per trovar la dedinazion del Solé dal 
Jm dato luogo; e in modo contrario. — Si 

í f 
metta la pallottolina al-luogo del Solé neli' 
Ecli t t ica; fi porti i l filo alia linea di decli-
nazione E T , e la pallottolina tagliera i l 
grado di deciinazione, che fi ricerca: —• al 
contrario, eífendo la pallottolina aggiuíiata 
a una data deciinazione, e portato Ü filo 
all' Eclittica , la pallottollina tagliera i l luo
go del Solé. ' , , 

4. Effendo dato i l luogo del Solé, trovaré 
la fuá retta afcenfione; o in contrario. Si 
metta i l filo al luogo del Solé neli5 Eclit t i
ca , e i l grado che eífo taglia nei lembo, é 
la retta afeenfione ricercata :—• air incontro , 
poriendofí i l filo nella retta afeen fione, . eff«a 
faglia i l luogo deí Solé neli 'Eclittica. 

5. Effendo data P aititudine del Solé, tro
tare i l fuo azzimuto; e in contrario modo. 
Si rettifichi la pallottolina per lo tempo ( co
me nel fecondo articolo) e fi oífervi F aiti
tudine del Solé ; fi porti i l filo al compi-
mentó di quell'aititudine; cosí la pallotto
lina dará 1' azzimutto ricercato, tra le linee 
azzimuítalí 

6. Per trovar P ota della notte da alcune 
delle clnque Jielle efpojle nel Quadrante. —-
1. Si metta ís pallottolina alia fiella, che 
fi vuole oíTervare,- é fi t rovi quante ore é 
dirtante dal meridiano, (per mezzo delf ar
ticolo 2 . ) indi dalla retta afeen fione della 
ílellá , fi fottragga la retta afcenfion del So
lé convertita in o r é ; e fi fegni la difieren-
za; la qual differenZa aggiunta all ' ora oífer-
vata della ílella dal meridiano ^ moftra quan
te ore i l Solé ha camffiinatodal meridiano, 
ü che é Tora della notte. 

Suppofto , e. gf. i l 15. di fMagg¡o, gior
no i a cui i l Solé fi trova nel 4t0. grade? 
di Geraini, io metto la pallottolina all ' Ar 
turo ; e oífervando la fuá aititudine, t rovo, 
che egli é neli'Occidente a circa 52o d'al-
tezza, e che la pallottolina cade sulla l i 
nea oraria di due dopo mezzo-giorno; cosí 
Tora fara 11. ore 50 minuíi doppo mezz® 
giorno, o i o m i n u t i manco di mezza notte . 

Perché 62o, la retta afcenfion dei Solé 
convertita in tempo, fa 4 ore 8 rainuti, le 
quali fottratte da 13 ore 58 m i n u t i , la retta 
afcenfiode d 'Arturo , i l rerto fara 9 ore 50 
m i n u t i , le quali aggiunte a 2 ore, l'oífer-
vata diftanza d' Arturo dal meridiano, mo-
ftrano 1' ora della notte eífere 11 ore 50 
minu t i . 

I I Quadrante Suttoniam , talvolta, an-
B 2 che, 
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ehe, detto Quadrante di fcarfella di Col-
Uní: — uno de' migliori Quadranti del Sr. 
Sutton , ( rapprefentato Tav. Aftronomia ^ 
fig. 56. ) é una projezione Stereograta d'un 
quarto della sfera tra i Tropici , fopra i l 
piano deli'Equinoziale , ílando 1'occhio nel 
polo Scttentrionale. 

E1 aggiuflato alia laíitudine di Londra. — 
Le linee che corrono dalla man dritta alia 
finiftra fono paraleüe d1 altitudine , e queile 
ehe le traveríano fono azzirautti, 11 mino-
nore de' due circoli che terminan© la pro.-
jezione é ^ del Trópico di Capricorno , i l 
maggiore -5- di quelío di Cancro . — Le due 
Eclittiche fono tírate da un punto nell'or-
io íiniílro del Quadrante, coi caratteri dei 
fegni fopra di eífe; e i due Orizzonti fono 
tirati dallo fleffo punto — 11 lembo édivifo 
in gradi, e. tempo; e coll'avere 1'altitudine 
del Solé, Tora del giorno fi pub qui trova
re fino a u n minuto. 

Gl i archi quadrantali vicino al centro 
contengono il Calendario de' mefi ; e fotto 
di ¡oro , in un aitro arco, é la declinazio-
ne del Solé. 

Sulla projezione fono collocate diverfe 
Stellc fíííe delle piü note infra i Tropi
ci , e Cubito fotto la projezione é i l Qua-
drato , e la linea d'ombre. Vedi Q_u A-
D R A TO. 

Ufo del Quadrante Suttoniano, o Collinia-
no. — Fer trovar i l tempe del levar, e tra
montare del Solé, la fuá amplitudine, JÍZ-
zimutto y ora del gtorno &c. — Si metía i l 
filo fopra i l giorno e i l mefe, e íi por t i la 
paliottolina ai'a propria Eclittica , o fia quel-
ia di State , o d' I n v e r n ó , fecondo la fia-
gione; ( i l che fi chiama rettificare) po-
feia, raovendo i l filo, fi porti la paliottoli
na aU'Ocizzonte nel qual cafo i l filo ta-
giiera i l kmbo nel tempo del levare o tra
montar del Solé, avanti o dopo fei ; e nel-
lo üeífo tempo la paliottolina tagliera 1' 
Orizzonte nei gradi dell' amplitudine del 
Solé. 

D i nuovo, ofiervando 1'altitudine del So
lé col Quadrante , e fupponendola trovata 
45o. m i x4to. d 'Apr i le ; fí ponga i l filo fo
pra i l 24to. d 'Apr i l e ; fi porti la paliottoli
na ali 'Eclittica eftiva, e fi conduca alia pa-
ralella d' altitudine 45o. Nel qual cafo 11 fi
lo tagliera i l lerabo a 55o, 15' , e Tora 
fi vedra tra le linee orarie cffere o 4 1 ' do-
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p© nove nella mattina, o 19' dopo due nc! 
dopo pranzo. 

In fine , la paliottolina tra gli azzimut-
t i moflra la diílanza del Solé dal mezzo-
d i , cioé 50o , 41''. 

Ma fi no t i , che fe T altitudine del So
lé é minore di queila che é a fei ore, T ope-
razione dee cífer fatta tra queile paralellc 
fopra i'Orizzonte fuperiore; cífendo la pal
iottolina rettifícata all 'Eclitt 'ca iberna. 

I I Quadrante Sinicale, o sintió-^ é uno 
flromento ufato nella Navigazione . -— Ev 
rappreíentato Tav. Navigazione , fig. 18. 
e confifte in diveifi archi concentrici qua
drantali, divifi in otto panieguali col mez-
zo di raggj con rette linee paraleüe che fi 
traveríano vicendevolmente a angoli r e t t i . 

Ora, alcuno degíi archi, e. gr. BC puí> 
eífer tolto per un Quadrante di alcuno de' 
gran circoli della sfera ^ principalmente dell' 
Orizzonte, e meridiano; fe, dnnque, B C 
é tolto per un Quadrante, e. gr. dell' O-
rizzante; i 'uno dei l a t i , e. gr. A B , puo 
rapprefentare i l meridiano; e Tahro, A C 
rapprefentera una paralclla, o linea d'O-
riente ad Occidente; e tutte Taltre linee 
paraleüe a A B faranno anche mcridiani; 
e tutte Talíre paraleüe a A C , paralellc 
d'Oriente ad Occidente, o linee da Orien
te a Occidente. 

D i nuovo r gli otto fpazj, in cui gli ar
chi fono divifi dai raggj, rapprefentanogli 
otto punti del ccmpalTo in un quarto dell* 
Orizzonte ; ciafcheduno contenente 110 , 15''» 

L'areo B C é parimente divifo in 90% 
e ogni grado fuddivii'o in 12' in maniera 
diagonale. 

A l centro fia fino un f i lo , come A L ; 
i l quale eíTendo pollo fopra qualche grado 
del Quadrante, ferve per dividere 1'Oriz
zonte . 

Se i l Qifadrante Sinicale é prefo per una 
quarta parte del meridiano; un lato d'eíío, 
A B , pub eífer prefo peí raggio comune 
del meridiano ed Equatore; e allora 1'ai-
t r o , A C , fara la meta dell'Aífe del mon
do . —- I gradi della circonferenza BCrap-
prefenteranno gradi di latitudine, e le pa
ralellc al lato A B , aííunte da ogni punto 
di latitudine aU'Aífe A C , faranno raggj 
delle paralelle di latitudine, come parimen-
íi i corapimenti finuoíi o compimenti di 
fino di queile Utitutliiüu 

Sup» 
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Suppongafi , dunque, che fi ricerchi d i 

trovare i gradi di longitudine contenuti i n 
8? deüe m i n o r i leghe , nelia paralella di 
^go, — Si mct ta i l filo fopra 48o di l a t i -
tudine neila circonferenza , e fi cont ino d i 
ja le 85 leghe, o A B , incominciando da 
A i quefto termincra in H . , accordando ad 
ogni piccolo interuallo , quattro leghe. Po-
fcia traendo la paralella H G , dal punto H 
al filo; la parte A G del filo raoftra che 125 
leghe p i u g r a n d i , o equ inoz ia l i , fanno 0 ° , 
15 ;̂ epe rc ib , che le 83 m i n o r i leghe A H , 
che fanno la differenza d i longitudine del 
corfo , e fono eguali al raggio della paralel
la G í , fanno 6 o , 1 5 ' d i d e t t a paralella» 

Se i l Vafcello veleggia in un corfo obliquo , 
tal cor fo , oltre le leghe maggiori da Set-
tentrione a mezzodi , da leghe m i n o r i orien
talmente e occidentalmente ; da r idurf i a 
gradi di longitudine dell ' Equatore : — ma 
quefle leghe non eífendo fatte sulla paralel
la di partenza, né su quella d ' a r r i v o , ma 
i n tut te le i n t e r m e d í a t e ; dobbiamo trovare 
una media proporzionaie paralella tra l o r o . 

Per trovar quefia, abbiamo sull ' i f í romen-
to una Scala di latitudini trafverfali . Sup-
por to , dunque , che fi r icerchi di trovare 
una media paralella t í a le paralelle di 40o 
e 60o. col compaífo fi prenda U mezzo i ra 
i l 40"10, e 6omo, grado sulla Scala ; q u e ñ o 
punto di mezzo terminera contro i l 51ra0. 
grado, che é la media paralella ricercata , 

L ufo del Quadrante Sinicale é di formar-
v i fopra dei t r i a n g o l i , fimilari a quel l i fat-
t i dal corfo d ' u n Vafce l lo , colle meridiane , 
e paralelle; i l a t i de 'qual i t r iangoli fono m i -
furati dagi1 in terval l i eguali tra i Quadranti 
concen t r i c i , e le linee N . e S. E. e W . 

Le linee e archi f o n o d i f l i n t i , ogni qu in
t o , con una linea p i i i l a rga ; cosí che fe 
ogni intervallo é prefo per una lega, vene 
fara cinque tra una linea larga e u n ' a l t r a . 

Ora , fuppofto , che un Vafcello abbia ve-
leggiato 150 leghe tra Settentrione ed Orien
te , un quarto a Settentrione ; che ^ i l ter
s ó p l i n t o ; e faun angolo d i 33o, 45 ' , colla 
parte Settentrionale della meridiana . — Q u i 
fidannodue cofe; cioé i l c o r í o , e la diftanza 
veleggiata, con che pub forraarfi un t r ian-
golo su lT i f i romento , fimile a quello fatto dal 
corfo del Va fce l l o , e la fuá longitudine e la-
t i í u d i n e ; e quiíidi poffono t rovar í i le part i 
}¿note del t r iangolo. Ved i TRIANGOLO , 
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Cosí , fupponendo che i l centro A rap-

prefenti i l luogo della pi r tenza ; fi con t i 
no , col mezzo degli archi concen t r i c i , l un -
go i l punto i n cui i l Vafcello veieggiava , 
come A D , 150 leghe da A a D : allora ií 
punto D é i l luogo i n cui é arr ivato i l V a 
fcel lo; i l che fi n o t i . — Fat to quefio , fia 
D E paralella al l a t o ; e allora v i fi forme-
ra un t r iangolo rettamente angolato A E D , 
fimile a queilo del corfo del Vafce l lo , dif
ferenza di longitudine e l a t i tud ine : i l lato 
A E dk 125 leghe per la differenza di l a t i 
tudine verfo i l Set tent r ione , i l che fa 6o , 
15'; e i l lato D E da 83 m i n o r i leghe cor-
rifpondenti alie paralelle; i l che effendo r i -
d o t t o , come s' é moftrato di fopra , da la 
differenza di longi tudine . — E cosí é t r ó 
va lo f infiero t r i ango lo . 

QUADRANTE, n e l l ' A r t e del Cannon ic re , 
chiamato ancora Quadrato o Squadra d i 
Cannonicre, é uno Ü r o m e n t o , che ferve ad 
elevare, o plantare C a n n o n i , m o r t a l , & c . 
fecondo i luoghi , verfo i quali hanno da 
eífere H v e l l a t i , o d i r e t t i . V e d i MORTARO, 
L l V E L L A , & C , 

Confifte i n due r a m i , fat t i d i r ame , o 
di legno ; uno lungo un piede i n circa , 
largo 8 l inee , e una linea in denfi ta; l 'a l -
t ro lungo quattro p o l l i c i , della íleffa den-
fita e larghezza del p r i m o . — T r a quefii ra
m i fia un Quadrante divifo in 90 g r ad i , che 
comincia dal ramo piü c o r t o , ed é forni to 
di filo e p iombino . V e d i la fuá figura rap-
prefentata Tav. FORTÍFICAZIONE , fig.q. 

V ufo di quelV if i romento é fac i le ; non 
ricercandovifi altro fe non che di mettere i l 
ramo piü lungo nella bocea del cannone o 
mor t a jo , e d 'alzarlo od abbaífar lo , finché 
i l filo taglia i l grado neceífar io ad incontra-
re un oggetto propofio l 

T a l v o l t a ancora, fopra una delle ^fuper-
fizie del ramo lungo é norata la divif ion de* 
diametr i e pefi delle palle di ferro ; come 
anche del l ' imboccatura de' cannon i . V e d i 
ARTIGLIERIA, CALIBRO, & c . 

I I Quadrante d' altitudine é una depen-
denza del Globo ar t i f iz ia le ; confifte in una 
l amina , o ftnfeia d i r a m e , della lunghez-
za d' un Quadrante d' uno de' gran c i rco l i 
del G l o b o ; ed é divifa in 90 g rad i . 

A l fine, ove le d iv i f ion i terminano , v i 
ñ a ribadita una noce guarn i rá d 'una v i t e , 
per raezzo della quale V i í l roraento viene ágr 

giufta-
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g i u í l a t o al meridiano ; e mov ib i l e in giro 
sul chiavel lo a t u t t ' i pun t i del l ' Or izzon-
te . V e d i la fuá Figura in Tav. jljirono-
mia , fig. 61, 

L ' u í o fuo é d i fervire da Scala per m i fu
r a r é le a l t i t u d l n i , ampl i{ud in i } a z z i m u t t í , 
& c . V e d i la maniera della fuá applicazione 
fo t to 1' ufo del GLOBO . 

QuADRANTE INGLESE chiamano i Fran-
cefi i l Back Staff, flromento di NaV!gazio< 
ne , i n v e n í a t e dal C a p i í a n o Davis , e d i 
buon ' ufo per prendere l ' a l t i tudine del Solé 
i n Mare . •— Confifte in tre girelle A , B , e 
C , e in due arebi , { T a v . Navigazione, 
fig- 6,) La girella A , é c h i a m a í a girella 
Orizzontale \ la girella B , girella ombrofa 
e la girella C r girel la v i fua le . L ' arco m i 
nore B é d i 6Q g r a d i j e quello C ( o F G ) 
d i 30 g r a d i , 

Per adoprare queflo Qu adr ante , Back" 
Staff, detto da alcuni Baleflra , la girella 
ombrofa B é pofla sul l 'arco 60 , a un parí 
grado di certa al t i tudine , minore di 10. 
0 1 5 . g r a d i , di quanto íi giudica cite fara 
íl compimento de i r a l t i t ud ine del S o l é : la 
girella orizzontale é meífa a A , e la girel
la vifuale alFarco 30 F G : venendo allora 
i l dorfo del l ' o í fe rva tore vol tato verfo i l So-
Je ( d ' onde viene i l nome d i Back-Staff^ o 
Back-Quadrant 'y c ioé baflone , o quadrante 
dorfale'y egli folleva 1' i f t romen to , e guarda 
a t t ra verfo la girella v i fua l e , alzando o ab-
b a í í a n d o i l Quadrante, fin che 1' ombra dell ' 
or lo fuperiore della girella ombrofa cade sull" 
o r lo fuperiore della feífura nella girella oriz
zontale ; e allora fe fi pub vedere 1' O r i z -
zonte attraverfo la detta f e í f u r a , l ' o í fe rva-
zione é ben f a t t a : ma fe i l mare apparifee 
i n vece d e l l ' O r i z z o n t e , íi muova la girel la 
vifuale piu baíTo verfo F : fe V aria apparifee, 
íi muova a i r i n s í i verfo G , e cosí íi p r o v i , 
fe la cofa vien giufta : íi oífervi pofeia quan • 
t i gradi e m i n u t i fono tagl ia t i da quel l 'or
l o della girella vifuale 5 che corrifponde ai 
buco v i fua l e , e fi aggiungano a queíl i i gra
d i tagl ia t i dal l ' o r lo fuperiore della girella 
ombrofa : la fomma é la d i ñ a n z a del Soíe 
dal Z e n i t , o i l compimento della fuá a l t i 
t u d i n e . Per t rovare i l meridiano del S o l é , 
o la fuá maggior a l t i tudine in qualfivoglia 
g io rno ; fi con t inu i l ' ofiervazione fin tan
t o che fi t rova che l ' a l t i t ud ine a u m e n t i , 
i l che íi f í o rge ra da l l ' apparenza del Mare 
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in luogo dell5 Or i zzon te , r imovendo piü aíík 
baífo la girella v i fua le ; ma quando fi vede' 
che 1'aria apparifee in vece de l l 'Or izzonte 
l ' a l t i tud ine é d iminu i t a ; fi defifia per cib 
da u l t e r io r ' o í f e rvaz ione a quel t e m p o , e íi 
aggiungano i gradi fopra 1'arco 60 ai gradi 
e m i n u t i fopra 1' arco 30 , e la fomma é 
la diflanza Z e n i t a l e , o la co-a l í i tud ine del 
lembo fuperior del S o l é . 

E perché egli fi é la d i ñ a n z a Zenitale 
o co-alritudine del lembo fuperior del S o l é , 
e non i l cen t ro , che é data dal Quadrante $ 
in ofiervando col l ' efiremita fuperiore della 
girella ombrofa , fi aggiungano 16 m i n u t i , 
í e m i d i a m e t r o del S o l é , a c ió che é prodot-
to dalTolfervazione, e la fomma é la vera 
difianza Zeni ta le del centro del Solé . Se íi 
oíferva per la parte piu baíTa dell5 ombra 
della girella ombrofa ; allora il lembo infe-
r iore del Solé da F ombra ; e percib fi deb-
bono fo í t ra r re \6 m i n u t i da quanto v ien 
dato dall ' i f t romento : ma confiderando 1' 
altezza de l l ' o í f e rva to re fopra la fuperficie 
del Mare , che é ordinariamente tra 16 e 
20 piedi , fi pub prendere 5. o 6. m i n u t i 
dai \6. m i n u t i , e fare, che lo sba t t imenta 
di fo l i 10 m i n u t i , o 12 m i n u t i , fía aggiun^ 
to in vece di 16. m i n u t i . 

I l S1. Flamfieed invento una lente di ve-
t ro , o doppio conveífo , da coliocarfi n e í 
mezzo della girella ombrofa , che fa una 
piccola macchia chiara sulla fefsura della 
girella o r izzonta le , i n vece del l 'ombra ; il 
che é un gran m i g l i o r a m e n t o , fe il ve t ro 
é ben fatto ; perché con ta l mezzo fi pub 
adoprar 1' if tromento in tempi ca l ig inof i , e 
pub farfi una affai p i i i aecurata o í fe rvaz io-
ne in tempo ch i a ro , di quello che pot reb» 
be eífere per mezzo d e l l ' o m b r a . 

V é un al tro f trumento per tal i a l í i t u d i -
ni , detto Fere-Staff y dsfcri t to alia voce 
Balleflñna. 

I I Fore-Staff) cioé baflone facíale j prende 
la fuá denominazione da che 1'oífervatore, 
in fervendofene, v o l t a la fuá faccia verfo 
l ' .ogge t to ; in oppofta diftinzione dal Back-
Staffy ove egli vo l t a le fpaile a l l ' ogge t to . 
V e d i BALLESTRINA . 

Q U A D R A T A LEGIONE , Quadrata Le-
gio, t ra i K o m a n i , era una Legione com
porta di 4000. U o m i n i . V e d i LEGIONE. 

Q U A O R A T I C A EQUAzrONE,é un'Equa-
zioHe ) in cui ía quant i t^ ignota é di due 

d imen-
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d i n . e n f i c n i , c i o é , i Ü qnadrato della l a d i -
ce o numero riccrcatc — Come é = a 
J l V . Vedi EQUAZÍONE. 
"* Le 'Eyuaziom qu adra t i che fono di due for
t e ; / ^ / / " , o puré; e 

Le Qttadratiche Jempltci o fono quei-
]e , in cm i l quadratp della radice ignota é 
esuale ai lVafloluto numero da to : come i n 
. a a ~ 3 6 \ e.e— 146; )>}•— 153225. 

L a r i ío luz ione di quede é faci ie ; e í iendo 
apparente , che nuila piü fí ricerca che di 
eftrarre la radice quadrata dal numero j o 
.nota q u a o t k a . V e d i ESTRAZIONE,. 

COSÍ i l valore di a nella prima Equazio-
ne é egoale a 6; ne!la feconda tf ™ 12 , e 
un poco -piü, come eí iendo una radice íor -
da ; e nei terzo eíei i ipio 365. V e d i RA
DICE. 

Le Quadratiche affítte fono queile , che 
tra la piü alta potenza del numero i g n o t o , 
€ 1' a ü ai uto numero dato , hanno qualche 
intermediata potenza del numero igno to : 
come a a b azzz 100. Vedi AFFETTO,. 

T u t t e T Equazioni di quefto rango í o n o 
neU' una o ne i l ' ak ra delie leguen t i forme j 
x ioé a a-\~ adzz: R. a a •—adz=. R. ¿id — a a 
~ R. V i fono varj metodi di eí l rarre le ra-
d ic i delle Quadratiche affette, i l piü conve
niente é queilo d i Ham'ot. — Si fupponga 
x~ - f - ax-\-6Z , q u l x e í i endo aíTunco come 
una parte delta radice; a ^ la. n o t a , quan t i 
ta del fecondo t e r m i n e , fara doppia nei l ' al-
tra parte j e percib la meta .di a é Tahra 
parte , — II fuo quadrato fara compiu to 
con aggiungere un quarto d i a a', i l che fat-
t o , la radice del quadrato pub effere eftrat-
ta c o s í : 

x* ~\~'a x = .h1 
~ a a ~ aa add. 

T a ~ 1 / ( i 

I n luogo dei C a r a t t e r i - f e — , q u i c i f e r -
v i amo di p u n t i ; per evitare la neceffita di 
diftinguere diverfi c a í i . V e d i RESOLUZIONE. 

Cojhuzionc delle Equazioni Quadra t iche ; 
V e d i CONSTRUZIONE . 

Q U A D R A T O , QUADRATUM , chiamato 
aiicora Squadra Geométrica, c Lima d" om-
Bre, é un membro addizionale fulla fronte 
degji ordinarj Quadrami G u n t e r i a n i , e Sut-
t o n i a n i , di qualche ufo per prendere a l t i -

Q . U A i , 
í u d m i , ,&c. Ved i QUADRANTE3 SQUADRA, 
e QUADRO. 

I I Quadrato K L H , { Tav. Jíjlronom i a , 
fig. 55*) ha ciafcuno de1 fuoi la t i d i v i f o i n 
100 par t í egua i i , cominciando dagli e f t r e m i , 
cosí che i l numero i c o cade íul l ' a n g o l o ; 
e rapprefentando tangen t i al i ' arco del lembo . 

Le d iv i í ion i fono d i d i n t e con piccole l i 
nee da 5 a 5, e con numer i da 10 a 10 ; 
e le d i v i f i o n i e í iendo occafionalmente pro-
dot te a sghembo formano una fór ta d i gra-
t iccio j che confifle i n 10000 piecoli qua
dra t i . 

L a proporzione qu l é , come i l raggio é 
alia tangente deli ' angolo d' al t i tudine nel 
Juogo 4 ' o í f e r v a z i o n e ( c i o é alie pa r t i de l 
Quadrato lag l ia to dal filo ) cosí é la dif lan-
'¿a t ra l a ' ftazione e piede dell ' ogge t to , a l 
ia fuá altezza fopra 1' occh io . V e d i ALTI
TUDINE.. 

U f o del Quadrato . Squadra geométrica, 
o linca d ornhre. — 1. EíTendo i l Quadran-
t i collocato ver t i ca lmcnte , e i t raguard id i -
re t t i alia cima della t o r r e , o al tro oggetto, 
la cui altezza é r icercata; fe i l filo tagl ia 
i l lato del Quadrato fegnato ombre rette y la 
didanza dalla bafe della torre al punto d i 
ñ a z i o n e é minore delT altezza della torre -
— Se i l filo cade fulla diagonale del quadro , 
la di (Unza é giullaniente egaale aiT altezza, 
— S' egíi cade ful lato í cgna to ombre verfan-
t i , la di danza eccede l ' altezza . 

Q u i n d i , mifurando la diftanza, 1' altezza 
é trovata per la regola del tre; in quanto v i 
fono tre t e rmin i dati — E f e c t i v a m e n t e , la 
lor difpofizione non é fempre la medefima;.. 
pe r ché quando i l filo taglia i l lato d i ombre 
vctte, i l pr imo termine nella regola del tre 
dovrcbbe effere quella parte del lato tagliata 
dal filo; i l fecondo i l lato del quad ro ; e i l 
terzo la di danza m i fu ra ta . — Se i l filo ta
glia 1' a!tro lato , i l p r i m o termine é T i n -
t ie ro lato del quadro , i l fecondo le parti dei 
lato t a g ü a t o dal filo, e i l terzo la d idanza . 

Per un efempio di ciafcuno. — S i fup
ponga , e. gr. nel mirare alia c ima d ' i m 
carapanile, che i l filo tagl i i l lato di ombre 
vette nel punto 40 , e che la diftanza m i f u -
r i 20 per t ichc; i l cafo allora fiara c o s í : co
me 40 é a 100 , cosí é 20 al quarto t e rmi 
n e , che io t rovo eíTere 30 1' altezza del 
Carapanile in pert iche. D i n u o v o , fuppo-
ncndo che i l filo cada fu l l ' al t ro l a t o , nei 
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punto 50, e cíie la d i í h n z a m i í u r í 55 pcr-
t i c h e ; i t e rmin i íi devono difporre cosí : 
come 100 é a é o ; cosí é 55 a un q u a r í o 
t e rmine , cioé 2 1 , l 'al tezza r iccrcata . 

Ufo del Quadrato fenza calcólo. — I cafi 
precedenti poí íono eíTere efFettuati fenza cal
c ó l o , ove íe d iv i f ioni del quadro fono pro-
dotte in arabi i m o d i , cosí che formino i ' 
área in piccoli quadri . 

C o s í , fuppofto, 1. Che i l filo cada fopra 
40 nel lato & cmbre rette, e che la diftanza 
lia mifurata 20 per t ichc ; fi cerchi tra i pic
coli quadri la perpendicolare ai l a t o , che é 
20 part i dal f i lo^ quefta perpendicolare ta-
gliera 11 lato del quadro v ic ino al cent ro , 
nel punto 50, che é l 'al tezza riccrcata in 
per t iche . 

2. Se i l filo taglia i l l a t o & ombre verfañ
i l nel punto 60, e fe la diftanza é 35 per
tiche j fi contino 35 part i fui lato del Qua
drato dal cent ro ; íi contino anche le d i v i 
fioni della perpendicolare dal punto 35 al 
filo, che faranno 2 1 , 1 ' altezza della torre 
in pert iche. 

Si no t i ; i n t u t t ' i cafi , T altezza del cen
t ro de l ! ' i t i rumento fi ha da aggiungere. V e 
di i l refto fotto OMBRA. 

QUADRATO, in A f t r o l o g i a , ch iamatoan
che Quanile , é un afpetto de' corpi ce-
l e ü i , in cui effi fono diftanti 1'un da l l ' a l -
t r o , un quadrante, 0* 90 grad i . V e d i A s -
PETTO . 

Quedo é prefo per un afpetto m a l i g n o . 
V e d i QUARTILE . / 

QUADRATO, nella Stampa , é una forta 
di í p a z i o ; c i o é , un pezzo di m e t a l l o , get-

- tato come le le t te re , da adoprarfi ali'occa-
fione nel comporre , per formare g l i inter-
val l i t ra parole , alia fine delle r i g h e , & c . 
V e d i STAMPA RE . 

V i fono Quadrati di va r ié grandezze, 
come Quadrati m , Quadrati n , & c . i qua-
l i fono rifpettivamente alie dimenfioni di 
tat i le t te re . 

QUADRATO CUBI, o Quadratum CuBi^ 
QUADRATO-QUADRATO-QUADRATUM , e 
QUADRATUM Surde-Solidí ^ & c . , fono nomi 
ufati dagli Arab i per la fefta , o t t a v a , e 
ioma. potenza dei n u m e r i . V e d i POTENZA. 

QUADRATO CUBO, o QUADRATO-CUBUS; 
QUADRATO-QUADRATO - CUBUS ; e QUA-
DRATO-CUBO-CUBUS, fono n o m i ufati da 

D i o f a n t o , V i e t a , Oughtred, e a l t r i , per la 

5-taj 7'm%i e 8.» potenza de 'nuracr i . V e d i 
POTENZA. 

QUADRATO G e o m é t r i c o . V e d i QUADRA
TO, e QUADRO. 

QUADRATO M á g i c o . V e d i MÁGICO QUA
DRATO . 

QUADRATO-QUADRATUM , o Biquadra-
tum) la 4ta. potenza d e ' n u m e r i , o i l pro-
dot to del cubo mol t ip l ica to per la rad ice . 
V e d i POTENZA . 

QUADRATO vuoto. V e d i QUADRO. 
Q U A D R A T R I C E , Quadratrix, i n Geo

m e t r í a , é una linea m e c á n i c a , col mezzo 
di cui poffiamo trovare linee rette eguali 
alia circonferenza dei c i r c o l i , o altre cur
v e , e delle var ié lor p a r t i . V e d i CIRCO-
LO , QUADRATUR A , &C. 

Ovvero piü accuratamente, la Quadra-
trice di una curva, é una curva trafcenden-
tale defcritta fulla medefima a í f e , le cui 
femiordinate e í íendo date, le quadrature del
le part i corrifpondenti ne l l ' a l t ra cu rva , fo* 
no parimente date . V e d i CURVA. 

C o s í , e. gr. la curva A N D , ( Tav. A-
nal. fig. 21.) pub eífer chiamata la Quadra-
trice della Parábola A M C , poiché é d i m o -
ftrato che A P M A é = P N 2 ^ o v v e r o 
A P M A = A P . P N , ovvero A P M A 
= P N . a , & c . 

Le piu eminent i di queflc Quadratrici fo
no , quella d i Dinof l ra te , e quella del Sr. 
Tfchtrnhaufen peí c i rco lo ; e quella del Sr. 
Perks per 1' iperbola . 

La Quadratrice d i Dinojlrate é una cur
va A M m m. ( Tav. Anal. fig. 22 . ) per mez
zo della quale íi effettua la quadratura del 
circolo , benché non g e o m é t r i c a m e n t e , ma 
m e c á n i c a m e n t e ; cosí chiamata dal fuo i n 
ventor Dinof t ra te . 

La fuá formazione é cosí . — Si divida 
Parco quadrantale A N B i n qualchenumero 
di part i egua l i ; in N w , & c . con una Bif-
fezione con t inua : — fi divida i l raggio A C 
nello ftefíb numero di part i nei punt i P p , 
& c . Si t i r i n o i raggj C N , c w , & c . — I n 
fine, fu i punt i P/?, & c . s'erigano perpen-
dicolari P M , p rn , & c . la curva forma ta 
dal connettere quefte linee é la Quadratrice 
d i Dinof t ra te . 

Q u l , dalla coftruzione A B : A N : : A C : 
A P ; e pe rc ib , fe A B = A C ¿ , A N 
= * 3 A P = 7 , ax b y . V e d i QUA
DRATURA . 

L a 
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í a Quadratrice Tfchirnhaujlann é una cur

va t ran ícendenta le A M mm B. ( f ig .23 . ) 
con cui ia Quadratura del circolo é i n e g u a i 
irsaniera efFettuata ; inventa tadal S^.T/chtr-
nhaufen i 11 imitazione di qud la di D i n o -
ftrate* " 

La fuá formazione é cosí comprefa. — S i 
divida i l quadrante A N B , e i l í'uo raggio 
A C in partí egual i , come nel pr imo ; e dai 
pun t i P, />, & c . íi t i r i no le rette linee P M , 
pm.9 & c . paralelle a C B ; edai punt i N , w , 
& c . le rette linee N M , w w , & c . paralelle 
a A C — I punti A M m , 8cc. eflendo con-
neffi , la Quadratrice é forraata j i n c u i A B : 
A N : : A C : A P. 

Q u l di nuovo , poiché A B ; A N : : A C : 
A P; fe A h ~ a , e A C — ¿ , A N , = 
t k ^ — y ^ n x — b y . Ved i QUADRATURA . 

Q U A D R A T U R A , in G e o m e t r í a , é T 
atto di quadrare; o di ridurre la 6gura a 
un quadrato ; o di trovare un quadrato egua-
le alia figura p r o p o í l a , V e d i FIGURA, e 
QUADRO. 

C o s í , i l ri trovare un quadrato, che con
tiene appunto tanta fuperficie o á r e a , quan-
ta ne ha un c i r co lo , u n ' e l l i f f e , un t r ia t i -
g o l o , o altra figura, fi chiama la Quadra
tura d ' u n C i r c o l o , d'un'e!lifle_j t r iangolo, 
o fimüi. Ved i CIRCOLO, &C. 

La Quadratura di figure rett i- l inee viene 
fotto ¡a Geometria comune ; come non mon
tando ad altro piu che al r i í r o v a m e n t o d e l * 
le loro aree ^ o fuperficie ; che fono in ef-
fetto i lor quadra t i . ; Ved i AREA, 

Quadri di arte eguali fi hanno qu l fácil
men te , con folo eí t rarre le radiei ¿elle aree 
cosí t r ó v a t e ; e col eofiruire un q ü a d r o fu 
tal radice, quale un la to . Ved i QUADRO , 
Ved i anche i metodi particolari di trovare 
le aree o quadri , fotto ogm particolar figu
r a , comt TRIANGOLO, PARALLELOGRAM-
MO , TR A PEZ 10 ; &G. 

La Quadratura di curve, cioé i l mífurare 
la l o i área, o i l r i t rovare unofpazio r e t t í -
lineo eguale a uno fpazio c u r v i l í n e o , cuna 
materia di piu profonda ípecu laz ione ; efa 
parte della Geometria piu a l t a . Ved i GEO
METRÍA . 
_ Benché la quadratura, fpezialraente del 
C i r c o l o , fia una cofa, circa la quale furo-
no mol to follecit i non pochi matematici d i 
p n m o ran^o tra gíi A n t i c h i , ( V e d i Qita-
dratura del Circolo) puré nul la in tal geoe-
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re s ' é fatto di si confiderabilc, come vcr-
fo e dopola meta d e l l ' u l t i m o fecolo ; quan-
d o , cioé nel l 'anno 1657. i l Sr. N e i l , c 
M i l o r d Brounker, e pofeia , nello fteíToan-
n o , i l Sr. Criftoforo Wrcn, d i m o í l r a r o n o 
g e o m é t r i c a m e n t e F eguali ta d i alcune curve 
a una dr i t ta linea < 

Poco dopo, a l t r i in Inghi l ter ra , ea l t ro -
v e , fecero lo ñeífo in altre c u r v e ; e non 
mol to dopo la cofa fu portata fotto un cal
cólo ana l i t t i co , i l cui p r imo í a g g i o , che 
ne venne pubblicato, fu dato da Mercatore 
nel 1Ó88. in una dimoftrazione della Qua
dratura dell ' iperbola di M i lord BvcUnker, 
colla riduzione fatta dal Dr . l l a l l i s , della 
frazione in u n ' i n f i n i t a ferie per divi f ionc . 
Ved i QUADRATURA della parábola. 

Benché egli appare di paifaggio, che i l 
Sr. Ifacco Newton ave í í e pr ima feoperto un 
m é t o d o d i pervenire alia quanti ta di tu t te 
le curve quadrabili analit t icatnente col fuo 
m é t o d o d i fluffioni, pr ima dcH'anno 1668, 
V e d i FLUSSIONÍ . 

E* d i fputa to , circa i l Sri C r i f i o f o r o / F r w , 
e i l Sv. Huygens, quale dei due abbia p r i m a 
trovato la Quadratura d 'ogni fpazio deter-
minato ciclosdale — i l Sr.Leibnitz hadopo i 
trovato quella d ' u n al t ro fpazio; e i l Sr. 
BernoUlli nel 1699. fcopri la Quadratura d ' 
una inf ini ta di fpazj cicloidali , non íolo feg-
m e n t i , ma anche fettori , & c . V e d i QUA
DRATURA della Cicloide , QUADRATURA del
la Lúnula, & c . 

QUADRATURA del Circolo, o i l modo d i 
ritrovare un quadro eguale al dato circolo, é 
un problema, che ha impiegato i M a t e m a 
t i c i di tutte le Eta y ma fempre in v a n o . 
V e d i CIRCOLO . 

Dipende dalla ragione del D i á m e t r o alia 
per i fer ia , che non é mai fiata per anche 
determinata in numeri prec i f i . Ved i DÍA-
METRO, & c . 

Se quefta ragione foífe conofeiuta , ( i l che 
importerebbe, che la circonferenza veniífb 
eípreífa per mezzo di certa affezione de! d iá
m e t r o ; e che , per c o n í e g u e n z a fofle eguale 
a una linea r e t t a ) la Quadratura del encolo 
jarebbe effettuata', efiendo gia d i m o í l r a t o , 
che Varea d ' u n circolo é eguale a un t r i an
golo rettangolo , i cui due la t i comprenden-
do 1' angolo r e t to , fono i l raggio , e una 
linea retta eguale alia circonferenza. —-Co-
í k c h é per quadrare i l c i r co lo , tu t to cib che 
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v i fi riccrca é di rettificarlo . V e d i CiRCON" 
FERENZA , e R E T T I F I C A Z I O N E . 

M o k i fono andad ben vic ino a quefla ra-
gione — Pare, che Archimede fia flato uno 
de' p r i m i , che F hanno tentara; i l che egli 
fece col me22.o d i poligoni regolari infcr i t -
t i e c i rconfcr i t t i ; e con fervirfi d i poligoni 
d i 96 lat í , fiísb la razione come 7 a 22. 
V e d i POLÍGONO. 

A l c u n i moderni c i fon venu t i p iu da 
v i c i n o , particolarmente L u d . a Catlen, i l 
quale con inf in i ta indu í l r i a ha t rovato , 
alia fine T che fupponendo i l d i á m e t r o I . , 
la circonferenza é minore di quelio che 
3, 141592655589793238402(54338387950 r 
ma puré piíi grande dello íleíTo n u m e r o , fe 
I ' u l t ima cifra é vo í t a t a i n un ' un i t a . 

Mancando qu i la G e o m e t r í a r igorofa , g l i 
A u t o r i fono r icor í i ad a l t r i raezzi; e part i 
co l a rmen te , a una forra di c u r v e , chiama-
í e Quadratrici; ma come quefle fono curve 
meccaniche, i n vece d i Geometriche , o 
p iu t to f to trafcendentali in vece d i algebrai-
che , i l problema non é bene fciol to e o ü e 
m e d e í i r n e . V e d i TRASCENDENTALE , MEC-
CANICO, & C . Q ü A D R A T R I C E . 

Qu ind i fono al t r i r icorf i a anali t t iche — e 
s'é tentato i l problema con tre forte di cal-
co l i a lgebraic i . — L a prima da una forta d i 
Quadrature trafcendentali , per rnezzo di equa-
z i o n i di gradi indefini t i r come fe x* - j ~ x 
é eguale a 30 , e x é ricercato , fara trova
t o eflfere 3 ; perché 3? -f- 3 r ^ 27 -f«3 , o 30. 
— L a feconda per mezzo d i numeri volga-
r i , b e n c h é irrazionalmente t a l i ; o delle ra-
d i c i d i Equazioni c o m u n i , i l che per laqua-
dratura g e n é r a l e , o fuoi f e t t o r i , é impoffi-
b i l e . — L a terza per mezzo di certe f e r i e , 
che e í ib i fcono la quant i ta d ' un circolo per 
mezzo d 'una progreffion di t e r m i n i . 

L ' A r i t m é t i c a , in effet to, c i fommin i í l r a 
cfprefíioni aífai accurate ed i n t e l l i g i b i l i per 
t u t t ' i numer i razionali\ ma é difet t iva quan-
to agli inazionalt , che fono inf ini tamente 
p iu n u m e r o í i dei p r i m i : e í f e n d o v e n e , e. gr. 
un' inf ini té tra 1. e 2. L a radice di 2. che 
é una media proporzionale tra 1. e 2. é un7 
idea mol to ofcura ; e la fuá magnitudine é 
t a l e , che fe fi voleífe efprimerla i n numeri 
razionali, i quali fo l i fono chiaramente i n 
t e l l i g i b i l i , fi ahdrebbe fempre piíi e piu v i 
cino al fuo efatto va lo re , ma non v i fi ar-
riverebbe rr.ai precifamente. 

Q_U A 
C o s í , fe peí valore della radice di 2 , ff 

pone prima 1. , egli é yifibiiftienfc rroppo 
poco ; fe poi v i fi aggiunge ~ , é t r o p p o ; 
pe rché i l quadro d i 1 - f - 7 , o di -f-, eccede 
t . Se, d i n u o v o , fi leva f , fi trovera ef-
ferfi" levato t r o p p o ; e fe v i fi r imet te , 
la fomma fara troppo grande . — Cos í , pof-
fiamo procederé in i n f i n i t o , fenza mai t ro 
vare un numero , a cui ci fe rmiamo, 

Ora quefíi n u m e r i , cosí t r o v a t i , e í í endo 
difpofl i nel lor proprio o rd ine , formano c ió ' 
che fi pub chiamare una ferie infinita. V e d i 
SERIE » 

í n o l t r e , delle Serie inf ini te ve rie fono 
a lcune , che danno folo una fomma finita y 
come | - , | - , | - , & c . e i n gené ra l e tut te quel-
le che dec re ícono in progreffion g e o m é t r i c a => 
— E ve n1 é del i ' altre , al con t ra r io , che 
fanno una fomma i n f i n i t a ; come la progref-
fione a r m ó n i c a , | - , 7 , ~ , & c . Ved i PRO-* 
GRESSIONÉ 

M a q u l abbiamo folo da fare colíe prime ? 
come efprimenti una magnitudine finita ; 
pu ré né anche la fomma di quefie pub fem
pre í rovarf i . — C o s í , fiamo c e r t i , ch ' é i ra-
poffibile di trovare la fomma della Serie ef-
pr imente la radice di i . 

L a G e o m e t r i a , per altro , ¿ libera dalF 
impo íT ib i l i tS , a cui foggiace l ' A r i t m c í i c a v 
d i efprimere numeri inazionalt — C o s í la 
diagonale d ' u n quadro , i l cui lato é 1. ef-
pr ime ía radice d i 2. V e d i DIAGOÑALE» 

Nu l l ad imeno in altre m a g n i t u d i n i , la Geo
metria fleífa pub cadere fot to la.medefima 
difficolta d e l l ' A r i t m é t i c a , — P e r c h é é poffi
b i l e , che v i fiano linee r e t í e , che non pof-
fono eí íer ' efpreífe fe non per mezzo d' un^ 
ferie inf ini ta di linee f imi l a r i , la cui fomma 
p u b e í í e r e i rapoí í ib i le di t rovare . I n effetto.. 
le linee rette , che dovrebbero eífer' egua l í 
alie curve , fono di fovente di tal for ta . — N e l 
cercare, e. gr. una l ínea r e í t s eguale alia 
circonferenza d ' u n c i r c o l o , t roviamo,- che 
i l d i á m e t r o eífendo meí íb a 1. la circonferen
za fara T — , T + Í T — ; T &C. 
facendo una ferie inf in i ta d i f r a z i o n i , i l cui 
numeratore c fempre 5 , e i denominatori 
nella natural ferie de' membr i ineguali ; e 
t u t t i quefii t e r m i n i , a l ternat ivamente , t rop
po g rand i , e troppo p i c c o i i . 

Se poteífe trovarfi la fomma di quefia fe
rie , darebbe la Quadratura del circolo; ma 
quefto non é ancor f a t í o ; né é del tu t to pro-
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Sabile , che ñ fara m a i . — Cib per a l í r o non 
é aacom d i m o l l r a t o i né per c o n í t g u c n z a íi 
¿ ner anche d i m o í l r a t a impoiTibile ia Qua-
dratura del Crrcolo . 

£. ció fi pub aggiungere , che come la 
fle/Ta xnagnitudme pub venir 'efprelfa da va
ríe Sene diíFerenti , é poíi ibile che Ja cir-
conferenza del circolo poíTa eífer eípreíFa i n 
qualch'al tra f e r i e , !a cui fornma poffa í r o -
.var(j — Abb iamo due ferie i n f i n i t e , che ef-
pr imono la ragione d e ü a eirconfercnza al 
d i á m e t r o , b e n c h é indef ini tamente , come fo-
p r a . — L a p r i m a , fcoperta dal Sr. Ifacco 
Newton; dove i l d i á m e t r o eífendo polto i . , 
la circonferenza ¿ 4 — ^ — x z — TTT 1 & c . 
— La feconda , fcoperta dai Sr. Leibnitz i 
dove i l d i á m e t r o eífendo 1 . , la c i rcon íe ren-
za é 4 - i - j - f - i - f f , & c . L ' i n v e f t i -
gazione d i c i a í cuna delle quali ferie , per 
raezzo .del calcólo intégrale, é come fegue. 

QUADRATURA del circolo del Sr. l í a c c o 
Newton ; o inveftigazion delle fue f e r i e , 
per quadrare i l c i r c o l o . —Se i l raggio del 
c i r c o l o , A C = : r ( T a v . Analtft , j ig . 24.) 
C P = v , 7 = / ( 1 — * * ) e^/ ( * 

— — x 1 0 , & c . i n i n f i n i t o . Al lora ía ra j / 
á x z = . d x — \ x x d x — \ d x — - j ^ x6 d x 

— d x — T ~ —x10 d x , & e . i n 
f y d x = z x — ± x i — ¿-0 vs — - r f ^ 

— T - T J T *9 —TTx-e x l1 1 & c - i n infi-
l í i t o . 

Quando x diventa eguale al raggio C A , 
lo fpazio D C P M degenera i n un quadran-
í e . Suftituendo percib 1. perAT, i lquadrante 
o 6 4 0 1 1 1 1 i 6 T, Z 8 J E 9 J 

& c . i n in f in i to — L a qual íe r ie í leíía rai-
furera f iniera área del circolo , eífendo i l 
d i á m e t r o 1. 

QUADRATURA del circolo át\ Sr.Leibnitz. 
-— Sia la tangente K B ( Tav. Analifi i fig 25.) 
= : x , B C = 1 . , e Ja fecante A C , in f i n i 
tamente vic inead un 'a l t ra C K , € i l picco-
Jo arco K L fia t i ra to col raggio C K ^ al -
lora deve A K = : ^ x , K C = / ( i - f - ^ 2 . ) 
Ora poiché g l i angoli a B , e L , fono an-
gol i r e t t i ; e per ragione del l 'angolo i n f i n i 
tamente piccolo K C L , r a n g o l o B K C = : 
K A C , avremo 

K C : B C : : K A : K L 

Q_UA 
I n o l t r e , C K : K L : : C M : m M 

d x 

19 

d x 

118 
in f in i t o 

Percib i l fettore C M ^ — j ^ x ^ i - j - x 1 ) 
— %i:dx — x2 <-i x -f- .v2 d x-~x6 d x-\-* xB d x 
— xío d x , & c . ) d' onde peí calcólo i n t é g r a 
le , t rov iamo i l Settore B C M , Ja cui tan
gente K B - - x i v - i x J 4 - I í 3 x 5 X 7 

~ x9 — 5^ x 1 1 , & c . in i n f i n i t o . E per-
cib fe B M é la ot tante del c i r c o l o , o ua* 
arco d i 45o , i l Settore fara i - — 7 + T Z 
— ~ , & c . in i n f i n i t o . I l doppio , pe rc ib , 
d i quelia ferie , 1 — - 7 + T " T + f 7" r ? ^ 
& c . in i n f i n i t o , é i l quadrante del circolo i 
o fe i l d i á m e t r o é ™ 1 , F in tera mea del 
c i r co lo . 

QUADRATURA delle Lunule, — B e n c h é una 
definita quadratura dell ' i n t i e ro c i r co lo , non 
é mai f i n ' ora ftata data ; pu ré var ié porz io-
ni d i elfa fono fíate quadrate. — L a pr ima 
parzial Quadratura fu data da Ippocrate da 
C h i o j al quale quadrb una porzione chia-
mata , dalia fuá figura, la Lúnula , o X«* 
nuld. Vedi LUNETTA, O LÚNULA , dove la 
Quadratura é mo t l r a t a . 

Quetla Quadratura non ha alcuna dipen-
denza da quella del circolo ; ma allora G 
ftende folo a l l ' intiera L ú n u l a , o alia fuá 
met^. ; chi ne voleflTe quadrare alcuna por
z ione , a piacere, la Quadratura del C i r c o 
lo viene alfa m a n o . 

P u r é alcuni moderni Geomet r i hanno t ro
va tu la Quadratura di porz ion i della L ú n u 
la a p l a c e r é , indipendenteraente dalla Qua
dratura del C i r c o l o ; benché fempre fogget-
t i a una certa r e í t r i z ione , che impedi fce , 
che la Quadratura fía perfetta, e , come i 
Geometr i la c h i a m a n o , a í f o l u t a , e indefi
n i t a . 

N e l i j o i . i l Marchefe de V Hophal pu
blico una nuova maniera di quadrare le par
tí della L ú n u l a prefa i n difFerenti m o d i , e 
fot todifferent i c o n d i z i o n i ; — b e n c h é quefia 
ancora é imperfetta nella fteífa guifa deil* 
a l t r e . 

QUADRATURA deWElliffe — La Elliffe , 
ancora , é una curva , la cui precifa Qua
dratura in t e r m i n i defini t i non fi t rova per 
anche effettuata — Abb iamo percib q u l , co
me p r i m a , ricorfo a una fer ie . 

Sia A C ( Tav. Ana l i f i , fig.z6.)~aCC 
•=z c V Q ~ x , allora fara. 

C z ^ ^ f 1 
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JJ/2 irr t r r ( «2. — x2 ) : a-

•x* — x6 — 5X8 

7x] 
256^9 

in i n f i n i t o . Vtxtixb, y d x ^ c d x 0 ^ ! — ^ 
8^4 

& c , i n i nn -
256¿310 16a6 i 2 8 « 8 

n i í o . 
Se allora per x fi pone a ; 11 quadrante 

deli 'el l if le íara ^ Í — | ^ c — a C — r f r 
a c ' ~ - TT~$1 a c — ^ ^ j - ^ a c , & c . in i n f i 
n i t o . La qual ferie ifteíTa efibifee i ' i n t e ra 
área del l 'e l luTe, fe a dinota 1'intera afle. 

Q u i n d i 1. Se y/ a c ~ 1 \ Tarea delT el-
] i fi e" ~ 1 — • ~ ~ —— > 
^ — - g - , & c . in i n f i n i t o ; d'onde egli é evi

dente , che un ' e l i í í e é eguale a u n c i rco lo , 
i l cu i d i á m e t r o é una media proporzionale 
tra la congiugata a ü e delTelUffe. 2. Qu in 
d i , ancora, un e i l i í f s , é a un c i r co lo , i l 
cui d i á m e t r o é eguale airaffe maggiore , 
come a c á a2; c i o é , come c a á - , o come 
] ' a (Te minore alia maggiore . Q u i n d i , per 
fine, avendo la Qtiadraíura del C i r c o l o , 
avremo p a r i m e n í e queila de l l ' e l i f f e , e al 
con t ra r io . 

Quadratura del la parábola. — Per la pa
rábola abbiamo una Quadratrice, o curva 
trafcendente , che da i l d i lei quadro . V e 
d i QUADRATRICE. 

M a pub averfi parimentc c o s í : 
ax ~ j / 2 Ved i PARÁBOLA , 

y 
ydx dx 

fydxzz i l a* : 2 x5 • 2 = f s / axl = r ^ / *% 

Q u i n d i lo fpazio paraból ico é al rettango-
!o della femiordinata nelT Afcifa o AbfciíTa 

come T*7 a *f > cl0̂  comc ^ a •̂ 
Si n o t i ; fe una curva non é fuppoftade-

feritta , ma folamente un 'Equazione a effa 
da ta , cosí che non apparifee, e. gr. dove 
T origine di x ha da fiííarfi, fiamo per met
iere x = o nell ' i n t é g r a l e , e fcanceliando quan-
to é mol t ip l i ca to per * , v i fi aggiunga i l 
r e ü o , fe ve n ' é , fotto i l fegno c o n t r a r i o ; 
per avere la Quadratura r iccrca ía« 

O U A 
w., 

QUADRATURA deW Iperbola. •— Per que
ipa, p u r é , abbiamo una Quadratrice, inven-
tata dal S^Perkr, V e d i QUADRATRICE. 

La Quadratura Ana l i t t i c a fu prima data 
da N . Mercatore di Olfaz ia , i l pr imo i n -
ventore delle ferie i n f i n i t e . M a come M e r 
catore t rovb la fuá ferie per d iv i f ione ; i i 
Sr. Ifacco Newton) e i l Sr.Leibnítz avanza-
rono fu tal m é t o d o ; 1' uno cercándole colT 
e í t raz ione delle r a d i c i , e 1'altro per mezzo 
della ferie prefuppofta. V e d i SERIE. 

QUADRATURA di Mercatore delTiperbola 
tra le fue afmtote ^ o af f in to t i — Po iché in 
un5 iperbola dentro le afmtoti a* -z: b y 
-f- xy ; o fe a — b ~ 1 , ( i l che fi puo 
fupporre, poiché la determinazione di ¿ é 
a r b i t r a r i a ) . 

A l l o r a fara l i S L ± l L . 
1 : ( i - f x ) — y 

C i o é ( facendo attualmente la d iv i f ione ) 
y rrr 1 — x - f - — *3 -f- ;c4 — x3 - j - x6 , 

& c . 
ydx dx — xdx - f - x2 dx — x3 dx 4- x4 dx 
— f JÍ'5 — dx - f - x6 dx , & c . 

ííydx~x-~\xi + ^ x l — I . x 4 4 - | x 5 
- f - \ x7 , & c . in i n f i n i t o . 
QUADRATURA della cicloide—''Poiché T P 

( Tav. Anal. fig. 27.) — P M , nel t r iango-
10 P M T , g l i angoli M e T faranno egua-
11 ; e per confeguenza , T P Q = : 2 M . M a 
la m i fu ra dell 'angolo A P Qj> é i l mezzo 
arco A P ; che parimente mifura P a n g ó l o 
T P A . Percib A P Q = T M P = M m S, 
po iché M P e w^- fono paralelle. 

Per i l che , po iché g l i angoli a S e Q 
fono angoli r e t t i , abbiamo 

A Q : Q P : : M S : mS . 
Sia , p o i , A Q _ ~ x , A B ~ 1 , allora fara 
P Q — ^ / ( x — xx ) e m S ~ d x ( x—xx ) : 
x . M a é d i m o í l r a t o , che — x x ) ' = x I : 2 
— f x ? : 2 — -1x3: 2 — i ^ x 7 : 2 & c . i n i n 
finito » Percib d x ^ / ( x ~ x x ) : x ~ (effendo 
i numerator i degli efponenti fiati d i m i n u i t t 
da due un i ta nella divifione per x ) x — «t» 
¿ x . . . L : x i : * dx - ~ ± x i : * dx — ^ xS 2. 
dx , & c . in i n f i n i t o . La cui fomma 2 x1 : ̂  
— 1 x 3 : 2 — x J : 2 — ^ x 7 : 2 , & c . i n 
inf in i to , é la femiordinata della Cicloide 
Q M riferita alP afle A P . Q u i n d i , Q M d x , 
o 1'elemento Q M S ^ dello fpazio cicloida-
le A M Q — 2 x» : 2 ¿fr — i . x3 : %dx-~ 

x i : 2 dx— 7 ^ x7 : 2 ^ X j & c . i n inf in i to . ^La 
c u i 



. X - x ? " 2 ? & c ' m ¡ n ü n i t o , e í p n m e l i 
feameoto della cicloide A M Q . 

"Se poi ^ 5 = ^ G - z d x y i x — x x ) : x 
fl mol t ipÜca in G M r = : A Q = x ; trovere-
íno 1'elemento G M H G d e l l ' ^ A M G 
zzdx tS i x — xx. ) Che efíiendo lo íkffo r i -
guardo al l 'e lemento del fegmento del cir-
colo A P Q . , lo fpazio A M G fara eguate 
a l fegmento del circolo A P Q ; e per con-
fegueaza , Tarea A . D C eguale a! femicir-
colo A P B . 

Q u i n d i , po iché C B é eguale alia íemi pe
riferia del circolo.; fe quello p , e A B 
-— a ; j l rettangoio B C D ap , e i ! fe-
raicircolo A P.B , e per confeguenza , l ' eñer -
no fpazio cicloidale A D C — — ap . Pe re ib 
Varea delia femi-cicloide A C B = -f a p , 
e A M C B V Az=:~ ap. Confeguentemente, 
Varea della cicloide é t r ip la del circolo ge
nerante.. 

Q u ADR ATURA della curva logijl'tca, o lo-
paritmica — Sia la fubtangente P T ( Tav. 
Zínal. fig. 28.) , P M , — x V p ~ d x X 
s i lora fara : 

y d x : d y ~ a 
ydx -̂ z ady 

¡ydx ~ ay 

Per i l che lo fpazio indeterminato H P 
M I , é eguale ai rettangoio di P M i n P T . 

Q u i n d i , 1. Sia Q S ™ 2 , allora lo fpa
zio indeterminato fara I S Q H r ^ : ¿ ? z , eper 
confeguenza, S M P Q = a y — az. — a ( / 
— 2 ) ; ció é,, io fpazio intercetto tra le 
due femi ordinare logiftiche é eguale al ret
tangoio della fubtangente nella differenza 
delle femi-ordinate. 

2. Percib lo fpazio B A P M , é alio fpa
zio P M S Q , come la differenza delle fe
mi-ordinate A B e P M , alia d i í f e r enza^e l 
le femi-ordinate P M e S Q . 

Q ü ADR ATURA della curva di Cartefio , 
che é definita dali 'equazione ¿ 2 : x 2 : . : ¿ 
~ x : y . 

P o i c h é , bxyz=zhx'1 — x i 

y = . { bx7- —,x3 ) : b1-

fe fo t to f equazioo genéra le y z z i x y/ 

Po iché y = . { x - \ - a}x •.m 

y dx~=.dx{x- \ - a} 1:.™ 

P^p render 1'elemento integrabile , fi f u ^ 
ponga 

•ydx • = ( ¿A-2 dx x l dx } : bz 

fydx ~ x3 : 3 ¿ — x4 : 4 ¿2 

QUADRATURA di time le curve compre-

Saranno x - f - ^ — 

dx z=z mvm — 7 dv 

ydxz=z mvm dv 

mv{ 
fyd> 

m -|~ 1 
4-1 = — / m (x-X-rA 

m-r- 1 1 m -f-
rn 

Sia x = ; o : i l refiduo j . as / Don

de 1' ar-ea della curva 

( x - \~a) —ma %/ m a 

m 
(,x + a ) S 

QuADR ATURA , i n x\fl;ronomia, é quell5 
afpet to , o í i tuaz ione della Luna , quande 
ella é 90o difiante dal S o l é . V e d i LUNA.. 

Ovvero , la Quadratura é , quando la L u 
na é in un punto di mezzodel lad i lei ó rb i 
ta , tra i punt i di congiunzione e oppofi-
zione ; i l che fuccede due volte i n ciafeu-
na r ivoluzionc , cioé nel pr imo e terzo quar-
t o . Ved i ORBITA , OPPOSÍZIONE , e CON-
G I U N Z r O N E . 

Quando ¡a Luna é nella fuá Quadratura^ 
ella efibifee quella Fa j i , che chiamiamo la 
mezza Luna , cioé , apparifee colla meta 
appunto della fuá faccia ; e íi dice eflere 
bijjecata , o dichotomizata. Vedi FASI , c 
D i CHOTO MÍ A. 

N e l progreífo della Luna dalle fizigie a\-
la fuá Quadratura \& fuá gravita verfo la 
té r ra va continuamente crefeendo per l 'azio-
ne del S o l é ; e r i ta rdandoí i per la í ieíla ra-
gione i l fuo moto . — C o s í i l fuo moto 
nella fuá ó rb i t a é l e n t i f f i m o , a mifura che 
la fuá gravita verfo la t é r ra é g rand i í í ima 
quando é nelle Quadrature. Ved i GRA
VITA'. 

N e l di lei receí ío á ú \ t Quadrature zWtfizi-
gief la gravita decrefee cont inuamente , c 
la velocita aumenta . 

La ragione é cosí ; come i l raggío é alia 
f o m m a , o differenza di un Co-feno e mex-

zo 
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zo della doppia d u t a n i » della luna dalla 
fizigia) e í ü e z z o raggio ; cosí é Taddizio-
ne della gravita nelle Quadrature alia d i m i -
nuz ione , o aumento dj eíía i n pgn i alera 
f i tuazione. V e d i SIZIGIA. 

Q i i i nd i 1'órbita della Luna é piü convef-
fa nelle Quadrature , che nelle Sizigie ; e 
qu ind i la figura circolare dell1 ó r b i t a della 
Luna é cambiata in una ova le , la cui affe 
p ih grande traveifa le Quadrature \ e qu in -
d i ancora , la Luna é meo d i ñ a n t e dalla 
Te r ra zWz fizigie, e piíi alie Quadrature . 
V e d i ORBITA.. 

N o n t maraviglia percib , che la Luna 
avy i c in i p iu alja Te r ra , quando la íua 

gravi ta t d i r a inu i t a ; non eíTendo quell 'ac-
ceffo l'efFetto immediato di queí la d iminu-
z i o n e ; raa dell ' infleffione d e l l ' ó r b i t a verfo 
le Quadrature, 

í^e l le Quadrature ^ e dentro 35 gradi di 
d i í lanza da e í í e , le Apfidi della Luna van-
no i nd i e t ro , o fi movono in antecedentia; 
ma avanzano nelle Jxzigie. V e d i APSIDE . 

L ' ó r b i t a della Luna foggiace a var íe al-
terazioni in ogni r ivoluzione — La fuá ec-
centrici ta é la maggiore quando }a linea 
delle Ap/idi é nelle fizigie ; la minore , 
quando é nelle Quadrature . V e d i ECCEN-
TRICITA' . 

Confiderando una infiera r i vo luz ione , i l 
nodo fi muove p i í i , e piü l e n t o , a mifura 
che la Luna s avvicina alie Qiiadrature, p 
fi terraano quando ella v ' é den t ro ; raa con-
fid'erando var ié r ivo luz ion i , i nodi vanno 
indie t ro preftiffimamente nell? Qu idrature, 
V e d i NODO. 

L ' inc l inaz ione del piano d e l l ' ó r b i t a del
la Luna crefee, a mifura che i nodt s 'al-
lontano dalle fizigie , ed é g rand i í f ima 
quando i nodi fono neile Quadrature. V e 
di INCLINAZIONE. 

QuADRATURA. Lince di QUADRATURA, 
fono due linee fovente collocate nei Setto-
re di G u n t e r o . 

S o n ó fatte colla lettera Q , e le figure 
5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10., di cui Q_ fignifica i l 
lato d i un quadro , e 1' altre figure i lat í 
d i pol igoni di 5 , d , 7. & c . l a t i . —S i v i 
l ia peí femidiametro d' un c i r c o l o , e 90 per 
wna l inea eguale a 90o ¡a circonferenza , 
V e d i SETTORE, 

Q U A D R A T U S , in Anatomía , é un no-
me applicato a varj mufeoli , in rifpctto 

della lor figura quadra, come l i Palmaris $ 
e Pronatores. 

V é pu ré un j ^ ^ ^ ^ ^ f e m o r i s , un menj" 
bro del mufeoio Quadngemtnuí , che pro
viene da i r jípophyjií deli ' ifchtum ^ e man
tiene una larghezza, e groífezza eguale a l 
ia fuá inferzione giufto fot to i l gran tro-
cantere, <m* Vtáx Tav. Anat. ( M y o l . )fig. J . 
n. i p 

Q u e í l o aífifte cogli a l t n mufeoli del Qua-
drigeminuí , a vol targ la cofeia a l i ' i n f u o r i , 
V e d i QUADRIGEMINO . 

QÜADRATUS geng , ovvero maxilL-e infe* 
riorir, chiamato ancora montanus, e ( p e r 
la fuá larghezza ) platyfrpa ragoides , é un 
mufcolo quadro, che giace immediatamen-
íe fotto la pelle del eolio , qu ind i anche 
detto fubcutaneus. »— Sorge fot t i le e raem-
branofo dalia parte fuperiore delle fpine áel4 
le vertebra del eo l io , e dalla pelle delle par
tí fuperiori del mufcolo cucullaris e pe í to ra -
le i d 'onde ftendendofi fopra i l eolio , d i 
venta carnofo, ed é inferi to in parte ne l l ' 
os fyoidex , e i n parte ne l l ' o r lo inferiere 
della baífa mafceiia. ?— Sta ferraamente at-
taccato al pannicolo carnofo ; da cui egl i 
non é feparato fenza difficoita 5 e antica-
mente non era da elfo d i í l i o t o . — Serve 
per t irare abbaí íb , e d i traverfo , la ma
fceiia inferiore . 

Q U A D R E L L T , i n Fabbr ica , fono una 
forta di pietre a r t i f i z i a l i , perfettaraente qua-
d r e , d' onde viene H lor nome ; fatte d1 una 
t é r r a cretofa, o biancaftra, e pieghevole , 
& c . feccate a l l ' ombra nello fpazio di due 
a n n i . V e d i MATTONE, e PIETR A . 

Erano aaticamente aífai ricercati dagli ar-
ch i t e t t i I t a i i a n i . 

Q U A D R I G A * , nell ' an t i ch i t a , era un 
ca r ro , o carret ta , t irata da quat t ro cavai-
l i . V e d i CARRO. 

* La parola e formata dal Latino, qua-
t u o r , quattro) & jugum , giogo. V e 
di BIGA . 

V a r j fono i r i feont r i che abbiamo del l ' 
A u t o r e della Quadriga , Cicerone la fa i n -
venzione di M i n e r v a . «—Igino Ta t í r ibu i f ce 
a E r i f ton io I V . Re degli A t e n i e f i ; i l cu i 
fentimento é í egu i t a t o da V i r g i l i o nelle fue 
Georgiche ) l i b . 111. v. 113. Efchilo ne da 
1'onore a Prometeo . — T e r t u l l i a n o , deSpe-
Bac. 1. i x . , dice che fu inventata tra g l i A r g i i 
da T r o c h i l o i n onor di Giunonc ; e a Roma 

d a R ^ 
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¿ ¿ R o n i o l o , iní ono rd i M a r t e , o d¡ Qu i r í -
n o . Adone di V i c n n a , Chrooic . A f t . 5.^ 
vuole che fia ftata inventata da un certo 
Procido circa i l t e m p o , che fi í iabil l i l Re-
gno d 'Atene ¿ Laziardels , H i f l . Univerf. 
Epitom I . x x i v . dice lo f te í íbds T r i t t o l e m o . 
^—ín fine, fe non v i fono gia opinioni ab-

' ba í íanza j Erodoto ce ne da un ' a l t r a ; e 
diee , che i Greci la ricevettero dai L i b i i . 
•— Pl inio ci rapporta , che i l fuo figillo era 
una Quadriga, l ib . x v f . V e d i SIGILLO. 

Su i rovefci delie medaglie vediamo fo-
vente la V i t í o r i a , ó l ' Imperatore i n una 
Quadrigd, che tengono le redini de5 Caval
lí , d' onde q u e ñ e moriete fi chiamano tra i 
Curioíi , nummi Qiiadrigati , e vitioriati .• 
Ved i MEDAGLIA -

Q U A D R I G E M I N O , in A n a t o m í a , e 
un mufco lo , o piut tof to un adunamento d i 
quattro mufcoli j che fefve a voltare la co-
fcia a l l ' i n f u o r i . Vredi C o s C i A . 

I I p r imo de' mufcol i , che formano ¡í 
, Quadrigemino , é i l Pyrij'ormis \ i l í econdo 
e '1 t e r z c , i l Gemini \ e i l q u a r t o , i l qua-
áratus femoris. V e d i la defcrizione di ciaf-
cuno fot to i l fuo p rop r ioa r t i co lo , PIRIFOR
ME , GEMINI , & c . 

Q U A D R I G L I A * , é una piccola t ruppá 
o Compagnia di Caval ier i , v e ñ i t i e mon-
í a t i pompofamente, per efeguifé C a r o f e l i i , 
g io f t re , t o r n e i , corfí d 'anel l i , e ah r i ga-
ian t i d i v e r t i m e n t i . V e d i GIOSTRA, TOR-
NEAMENTO, & c . 

* La parola ¿ prefa dalf Italiano, emen
do un diminutivo di Squadra , una 
compagnia di Soldati ordinati in un 
quadro; perché Squadrare e propria-
mente difporre alcuna cofa in quadra-
to • donde, la Q u a d r i g ü a Italiana ^ 

, ta Quadriglia o Squadnile Francefe, 
€ la Quadriglia Ingle/e. — Non / o -
m _ ancora 50 anni , che i Francefi 
[trivono Squadril lej e E f q u á d r i l l e . 

Ü n Carofelio regolare deve ávere alme
no quattro s e al p i u , d o d i c i , Quadr ig l i e . 
V e d i Carofe l io . 

Ciafcuna d i queí íe Quadriglie ha da cort-
liltere almeno in tre C a v a l i e r i , e al piü , 
i n d o d i c i . 

Le Quadriglie fono dif t ínte dalla forma 
dei loro a b i t i , o dalla diverfitva de' lor co-

A r i ^ l COLORE , LIVREA , FAZIONE , & c . 
Q U A D R I L A T E R O , i n G e o m e t r í a , é 
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una f i gu ra , i l cui pe r íme t ro c o n f i í l e i n q u a t 
tro linee rette , che fanno quat t ro a n g o l i ; 
d 'onde fi chiama anche figura quadrangola* 
re. V e d i QUADRANGOLO. 

Se i varj angoli fono re t t i , la figura é 
un rettangolo quadrilatero ; fe obl iqui , UQ 
quadrilatero obliquo-angolare. V e d i RETTAN-
GOLO , &C. 

Se i l a t i d' un Quadrilatero fono egua l i , 
e g l i angoli r e t t i , la figura é un quadro. 
V e d i QUADRO . 

Se i l a t i fono egua l i , ma g l i angoli difu-
g u a l i , la figura é un Rombo. V e d i ROMBO. 

Se g l i angoli fono eguali , e i l a t i difu-
g u a l i , la figura é un rettangolo . V e d i RET
TANGOLO . 

Se fo log l í angoli e la t i oppofti fono Ugua-
l i , i l Quadrilatero é una Romboide. V e d i 
ROMBOIDE. 

Se gl i asgoli e la t i oppofti fono difugua-
l i , i l Quadrilatero é un Trapezio . V e d i 
TRAPÉZIO. 

I due angoli oppofti d' ogni figura quadrt-
latera inferit ta i n un c i r c o l o , fanno fempre 
due angoli r e t t i . V e d i ÍNSCRITTO. 

Q U Á D R I P A R T I Z I O N E , é i l d ividere 
per quat tro j o i l prendere la quarta parte 
d i qualche n u m e r o , o quantita . V e d i D i -
V I S I O N E , P A R T I Z I O N É , & C . 

Q u i n d i , quadripartito , &c* alcuna cofa 
divi fa i n qua t t ro . V e d i FACTUM, e INDEN-
TURE . 

Q U A D R I R E M E , quadriremis, una Ga
lera o V a f c e l l o , con quat tro remi a un la
to . V e d i GALERA . 

Q U A D R O d i tavolato, nel l ' Ar t e d i fa-
legname, & c . c un t í m p a n o , o pezzo qua
dro di t avo la to , alie volte i n t a g l i a t o j for
m a t o , o fcanalato i n un pezzo piu grande, 
tra due pezzi montan t i o r i t t i , e due tra-
v e r f i , o pezzi a fghembo. Ved i TAVOLATO . 

Qu ind i anche $ Quadri d i vetro , fono 
corapart imenti o pezzi di vetro di v a r i é for
m e , q u a d r i , exagoni , & c . 

QUADRO, nel m u r a r e , dinota una delie 
faccie d' una pietra tagliata . V e d i PIETRA . 

QUADRO di vetro, detto i n í n g l e f e 2 « ^ r - • 
f f / , n e i r A r t e d i V e t r a j o , é un pezzo di ve
t r o tagliato in forma d i diamante . V e d i 
VETRO * 

Quefto quadro d i vetro h di due f o r t i , cioé 
quadro, e l u n g o j ciafeuno de' quali é d i 
d i í fe rea t i grandezze , efpreffe dal numero 
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de' pezzl , che tanno un piede di vetro , 
c i o é , g . v ' , i o . m i , i 2 .mi , 15.mi, i 8 . m i 5 e 
20.mi ; ma tut te le grandexze fono tagliate 
alio ftefíb angelo , e í íendo P a n g ó l o acuto 
7 7 ° , IQ nei quadñ quadrati , e 6 7 ° , 22' 
« e i l u n g h i . Ved i VETRO. 

QUADRO , o quadri di [ella in Inglefe , 
Fanneh, fono due cu lc in i pieni di pe lo , o 
bor ra , pofti fotto la fe í la , uno per Darte, 
r i c i n o al doíTo del Cavallo , per imped i r é 
che l 'arcione non offenda i l C a v a l l o . V e 
di Sella. 

QUADRO, che g í ' I n g l e f í chiareano Belf , 
nelT Ara ld ica , é una delle d iminuz ion i d 'o-
nore; eflendo un quadro in mezzo dello Scu-
d o . Vedi DIMINUZIONE. 

U n Delf-Tenn-e é dovuto a chi íi r i t i r a 
dalla fuá propria disfida, o in qualche mo
do dalla fuá parola . Se v i fono due o piü 
quadri in uno feudo, allora i l í t sdckno non 
é piu una d iminuz ione : cosí anche fe íoííe 
a i m e r a l l o , o fopra-caricato j allora diven
ta una carrea di perfetta portara. 

QUADRO, Tavola di p i n t a . 
QUADRO, O QUADRATO, Quadratum, 

i n G e o m e t r í a , é una figura Quadr i la tera , 
in í ieme equ i lá te ra od equiangoia . Ved i F l -
GURA,QUADRILATERO, EQU I A NG O L A R E ; & c. 

Per trovar f área d* un quadro: £\ cerchi 
la Itrnghezza d ' an l a t o ; íi mo l t i p l i ch i per 
feftefla ; i l prodotto é V área del quadro . 
Ved i A r e a . 

C o s í , fe la lunghezza d ' un lato é 3 4 5 » 
V área fara n 902 5 ; e fe i l lato d1 un qu-a-
dro é 10, V área fara 100. 

Po iché , dunque, una deeempeda contie
ne 10. piedi , un piede 10 d i g i t i & c . una 
deeempeda quadrata contiene i c o piedi qua~ 
d r i , un piede quadro 100 d ig i t i q u a d r i , & c . 

Le propricta d? un Quadro f o n o , che i íuoi 
a n g e l í fono t u t t i r e t t i , e eonfeguentemen-
t e i fuoi latí perpendicolari ; che é d iv i fo 
i n due part i egua l i , per mezzo d' una dia-
gonaie; che la diagonale d ' un quadro é i n -
cornmenfurabile al lato . V e d i DIAGONA
LE, &.C.-

Per la ra gime de Quadri: eífi fono l 'uno 
alT altro nelíá ragione duplicata dei lor la-
t i . — E. gr. un Quadro , i l cui lato é i l 
doppio d' un altro , é quadruplo di q u e ü ' 
altro quadro. 
• Quadro del Cubo, V e d i 1 ' A r t í c e l o , PO
TENZA ¡ 

Q.UA 
Qiiadro del Surdefolido. V e d i r A r t i c o í o ' j 

POTENZ A . 
QUADRO; numero quadro, o quadrato, 

é i l prodotto d' un numero mol t ip l ica to per 
fe í l e í í o . V e d i NUMERO. 

COSÍ 4 , i l prodono di 2. molt ipl icato per 
25 o i ó i l prodotto di 4 moit jpl icato per 
4 , fono numeri quadri. 

T a l e numero íi chiama un numero qua
dro , perché pub eííere ordinato nella for
ma d1 un quadro, con fare la radice , o faí-
tore i i lato del quadro. Vedi RA DICE. 

L a difFerenza di due numeri quadri , le 
cui radici non fono unita , é an numero 
di ípar i eguaie alia doppia radice del mino
r e , accre íc iu to per feo i t i . 

Q u i n d i abbiamo un m é t o d o faciíe di co-
fíruire numeri quadri per un numero di ra~ 
dici procedenti in fene naturale ; doven-
dofi i l doppio della radice dell ' anteceden-1 
te accre íc iu to per unit-d, aggiungere con-
t i n u a m c n t c al quadro precedente . 

C o s í , fe w ~ 1 ; 2 w i ~ 3 : fe w r r : 2 j 
allora lara 2 « - j ~ r ~ 5 : f e » — ^ ; allo
ra fara 2 w - } - i = r 7 : í e w = 4 ; allora fara 
2 w 1 — 9, & c . C o s i , per una continua 
addizione de 'numer i diípari , nafeono i nu
meri quadri'. 

Radice Quadra\ o quadrata, é un nume
ro con í lde ra to come ia radice d' una poten-
za í e c o n d a , o numero quadro; o un n u t m -
r o , per molt ipl icazione del quale in- fe ileí-
fo , un numero quadro é g e n é r a t e . Vedi 
RADICE . 

C o s í i l numero 2 , e í íendo quello , per 
la cui m o l t i p ü c a z i o n e in fe ííeíío , i l nu
mero quadro 4 é p rodo t to ; é , in rifpetío 
di cib , chiamato una radice quadra , o la 
radice quadra di 4. 

P o i c h é , come 1' un i rá é alia radice qua
dra , cosí é la radice al numero quadro j la 
radice é una media proporzionale tra T un i 
t a , e i l numero quadro. 

Una radice quadra confuiente in due par
t i , é c h i a m a t a binomio; come 2 0 - | - 4 : V e 
di BÍNOMINALE. 

Se con Hile in tre , radice trinomia, come 
ó - f -2 •— 1. V e d i TRINOMIO. 

O r a , ogni numero quadro di una radice 
binomia , é dimoftrato eífer comporto del 
quadro della prima parte, de! prodotto dk i -
ia prima raddoppiata nella íeconda , e dei 
quadro. á^W altra par te . 

Per 



Ter tflrarrc la raáice quadra , c quaáratn- . 
¿a un dato numero j V e d i ESTRAZIONE di 
TíZclíC * • 

Q U A D R U G A T A térra, in a n í i c h i tefl i 
éi Legge in I n g h i í t e r r a , dinota un Team-
I m d ) Fondo o Ter reno di t i r o a q u a t t r o ; 
o v v e r o , quanto pub cíTere arato da quattro 
C a v a l l i . V e d i ARATRO. 

Q U Á D R U P E D E , n e l l ' I f t o r i a naturale , 
•c una beiHa d i ' quat tro piedi : o un A n i -
male perfetto , pe lofo , v i v í p a r o , che ha ío-
lo quattro p i ed i . Ved i ANÍMALE . 

V ' é grande analogia t ra la flruttura de' 
Quadrapedi , e queí ia degli U o r a i n i — Ce 
di fie re m e principal i r i ful tano dalla loro dif
ieren te pof i tura; e fi vedono nelle gambe^ 
t e í l e , c o l i i , fto m a c h i . cuori , e n e r v i . Ve
di CAPO, COLLO , PIEDE, STOMACO , & c . 

I Quadrupedi foH'divífi dal Sig. Ray , i n 
u n g h i u t i , ungulata , e i n armati d' a r t i g l i , 
o dígi ta t i ) cioé con d i t a , unguiculata . 

I Quadrupedi unghiuti, fono i . L i tutt* 
unghiuti o d 'una f o l ' u g n a , folidipeda, Mo-
y.óxvKa , Mó;'y%o<, folidungula : come 41 Ca-
v a l l o , T A f i n o , e r A f i n o l e lva t i co ; i l M u 
l o , e la zebra d'Africa , o r A f i n o Indiano 
od Africano ben l i í ia ío , quaíi fomigliante 
ad un M u l o in forma e flatura. V e d i UGNA . 

Ar i f to t i l e ha ofiTervato , che niuno della 
í pez i e tutt'1 unghiuta ha due corna — ( po-
ttebbe .aver detco , qualche co rna ) niuno 
l i a i l talur, o aftragalus, né alcuno de'ma-
íchi qualche apparenza di pe t t i . Ved i CORNO . 

2. Q¿4eUi d i pie fejfo ; e quefto i 0 , in due 
i b le d i v i f i o n i , o fpa r t imen t i ; come i i Aíxv'*-* ? 
o fpezie bifulcata) che fono di nuovo fud-
d i v i f i , p r imo ^ i n 

Ruminanti, Mifpv/.ú^ovrx 5 cioé quell i che 
rugumano ; e q u e í í i , o hanno corna vuote 
e p e r p e t u é , come i l T o r o , p é c o r a , e fpe-
zie caprina i o cotnz decidue, cioé declinan-
t i , come la fpezie ce rv ina , e di D a i n o , o 
í imi l i che ordinariamente mutano le corna 
ogni a n n o . Vedi RUMINANTE , e CAPO. 

Delia fpezie de' Tori fí contano que f t i : i l 
c o m ú n Bue , BOÍ , o g iovenco , i l cui ma-
fchio é i l T o r o , Taurus , e la femmina , 
3a Vacca , Vacca: V Urus , Urochs , o Aurochs 
d i Germania : i l Bifon: i l Bonafus: i l Bu-
h/ílusy o Búfa lo : i i Bue Africano di Bello-
n i o , Offerv. I , i i . c. 50. che egli ftima ef-
iere i l Bubalus degli A n t i c h i . 

De l i a fpezie pecorina , ol tre la forta co-
Tom. V I L 

m u ñ e , fí contano, la Araba 
la cui codae ta lvol ta del pefo di 30 hbbre ; 
la ovis / i r ep/i ceros critica ái Bel Ion 10; la ow> 
A f r i c a n a , con pelo corto in vece di 'lana j 
la ovil di G u i n e a , o d' Angola , di Marcgra-
v i o , H i j i . Brafil. 1. v i . c. K, 

Della fpezie caprina fono , oltre la comu
ñ e Capra domeí l i ca , la tbex, i l Stambecco , 
o Steinbock di Germania , t rovato sulla c i 
ma delT alpi i la rupicapra, Camozza , pref-
fo i Francc í i Chamáis, c i T c d e f c h i , Goms^ 
o Gems, la Gazella Africana , o An telo pe ¿ 
la GazeUa Indica , o Indiana^ la Capra fel-
vaggia Africana di G r i m m i o ; la Capra mam-
brina , o Siriaca di G e í n e r o . , i l Bufelaphus; 
o mofchelaphus di Cajo in Gefnero, i l trage-
laphus di C a j o , in Gefnero ; & c . 

Della fpezk cervina, o di daino ^ e f imi-
/ i , fi con tano , i l C e r v o , ÍK*.$OÍ ; i l cervo 
platyceros, o palmatus, cioé i l da ino ; Pa l 
ee, o granbeftia \ rengifer, che é un an íma
le fimile al c e r v o , ma alquanto m i n o r e ; P 
axis d i P l i n i o , íecondo Beilonio ; la caprea 
o capr io , di Plmio , la cuguacuetc , e cu-
guacu-zapara di Marcgravio 4 la c&prea, o 
caprio di Groenlandia . 

Secondo ; degli animal i d i pié feííb in due 
pa r t í folamente , e che non rumugano, v ' é 
folamente la ípezie porcina : íb t to q u e ñ o 
capo, oltre ú porco comune , fi contano i i 
cinghiale ; i l porco di Guinea di Marcgra-
V104 i l porco I n d i c o , detto ¿abj/roujfa; i l 
tajaca , o cinghiaie mefficano mofehiferus del 
D o t . Tyfon, chiamato da M a r c g r a v i o , ta
jaca cunigoara, da al í r i quauhtld coymalt , c 
quapizolt, e da Acorta e alcuni a k r i Zaino, 

2o. V i fono alcuni Quadrupedi , la cui 
ugna é feífa in quattro d iv i f ion i , e quefti 
non pajono eí íere ruminant i ; come i l R i 
noceronte , P I p p o p o í a m o , WTapijerete 
Brafile , i l capy-bara di Brafile , e P a n í m a 
le mofehiferum. 

QUADRUPEDI d' a r t i g i i o , o digitati . P r i 
m o ; di quefta fpezie ve n ' é una forta , i 
cui a r t ig l i non fono d iv i f i o feparatí , ma 
attaccati T u n o a U ' a l t r o , coperti d' una co
m ú n pelle , ma con ugne o t tu fe , che fpor-
gono ÍH fuori attorno P orlo del piede; co
me Telefante, che é anonai lo , e' non dee 
int ieramente riferiríi a que tía fpezie , o a 
quella di Quadrupedi di pié feííb . U n a fe-
conda fpezie di quefia forta digitata di Qua
drupedi , che hanno folo due a r t i g l i , é quel-
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la de' C a m m e l i i ; e benché quefli non abbía-
n o c o r n a , n i m u g a n o , e hannoanche i quat-
í r o ü o m a c h i d'aninoali cornut i r u m i n a n t i . 

L i C a m m e l ü , o .dromedarj fono d i due 
forte ; g l i uni h.mno una fola gobba sul 
¡dorfo, g l i a l t r i ne hanno due . 

A quefta fpe'/ie appartengonc anche i Cla
ma del P e r ú , ¿ o n t a t i da alcuni nelia ípez ie 
pecorina: come ancora i pacos, la ovis d' 
India, o volgarmente del P e r ü , aí lai mino
re del Clama f 

U n a terza fpezie di quefla forra ungui-
culata raccb íude quegli animali , che i Gre-
ci chiamavano Ylxa.Tvóvvx*, fi jk&pfiéót&ffa j 
e i q u a ü hanno i l piede divifo in molte pre-
fe di iarghe ugne; come la fpezie di Sci-
mie e Ber tuccj . 

D i queíi i alc.uni non hanno coda , e fi 
chiamano Scimte\ a l t r i hanno coda , e s'ap-
pel lano, cercopitheci , Ga t í i m a m m o n i ; e 
quell i che hanno code, o lunghe , o co r t e , 
fe fono ,di una maggior grandezza , fono 
ch iamat i papiones, babbuini . — V c gran 
numero e varieta di Quadrupedi di quefta 
fpezic : i N a t u r a l i ce ne hanno dcfcri t to i 
í eguen í i ; cioé , V Orang Outang , o U o m o 
íi lveOre del Do t . Ty[on, da iu i defcritto i n 
un difcorfo particolare ; i ! Guama del Bra
íl le , di M a r c g r a v i o ; i l Cagui del Braf i le , 
maggiore , e minore ; i l Cay dello OeíTo 
Pac íc , defcritto da Le rio ; i l C ai taja della 
í k í f a Regione ; i l M a m m o n e Barbato di 
Gu inea , di due o tre f o r t e ; i l M a m m o n e 
ú Angola , cercopithecus angolenfis majór ; i l 
M a m m o n e non barbato , di C l u f i o ; i l Cer
copithecus Clus, detto fagovin; in fine, fe 
le Sc imie , e bertuccie hanno i l grugno pro
m i n e n t e , come i C a n i , fono chiamate Cy-
nocephali . 

U n a quarta fpezie di q u e ñ a forta ungui
culada, é , quando, benché le prefe fian d i -
¥ e r í e , non fono perb coperte al] ' eftremita 
con ugne Iarghe p i a t t e , come quelle di Sci
mie , o M a m m o n i ; ma fono p i u t t o í i o fo-
m i g l i a n t i agli a r t ig l j de' f a l c o n i , & c . adun-
c h i , e pugncn t i . 

Q u e f t i , r i f pe t í i vamen tc a1 lo r dcnt i , f i 
poífono dividcre in ta l i a n i m á l i , ch t hanno 
anolti dent i primores , o incifores ( cioé ta-
g l i e n t i ) i n ciafcuna mafcella de' qual i ve n ' 
é d u e forte ; 1' una di piu g r a n d i , che hanno 
nna tefta corta e rotonda , come la fpezie 
á e ' G a t t i j T a l t r a d i piu p i c c o l i , che hanno 
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un corpo lungo e ími l^o , con gambe afíai 
f o r t e , come la fpezie di Donnole e Sorci,. 
— V i fono anche ^Icuni di qutfta foita d i 
Quadrupedi) che hanno folo due gran denti 
n o t a b i ü in ciafcuna mafcella: c u e ñ i fono la 
fpezie leporina ? e v ivono folamente d' er-
be , &c-

Fra i Qiiadrupedi della fpezie de> Cat.ti fi 
contano i l L i o n e , la T i g r e , i l farda l is , j l 
cu í rr.áfthio é i l Pardo, Pardus, e la fera-
mina la Pantera , Pantksra; i l Lupo Cervie^ 
r e , o j i n c e ; i l Ga t to pardo j i l Gatto co
m ú n c ; i 1' Or fo . 

Della fpezie canina fi con tano , i l L u p o ; 
i l Lupo á u r e o ; ol tre i l Gane comune, nel 
la cui fpezie fi annoverano, i l m a f i i n o ; i l 
C a ñ e Venáticas graius , Cr tcus , o Scoticus , 
i l l evr ie re ; i l ievriere d1 Ir landa ; i l Gane 
Venatricus fagax, indagator % feílator ferarum ^ 
& c . i l braceo ; i l Gane da caccia di Spa-
gna , o Vena t i cus Aviarius , i l Barbo ne da 
t é r r a e d'acqua^ WVertagus, detto da 'Fran-
cefi Baffet; i l Gane Oínovpoí •, o domefticus, 
i l Gane di C a í a ; i l Gane J)/lclitíSus, di M a l 
t a , i l cagnol ino ; i l Gane Gctulus, o Islán
dicas , d e í t o dagli Inglefi Shock i e in tutte 
que í l e forte v i fono non pocke varieta di raz-
ze di Gani baf iardi , o generati da due fpezie , 

U n ' a l í r a forta áe\\z fpezie canina h la v o l -
pe ; 1' a n í m a l e zibetichum , i l z i b e t t o , i d i 
cu i grugno , e denti lo- mofirano della razza 
d e ' C a n i ; i ! Coati d' America , o fía tac kan , 
o rattoon ; VTzquiepate , i l Carigueya , Mari* 
tucaca, Qarigoy, ropoza^ o poffum ; i l Taf-
íb , taxus , o meles ; l ' a l t ro T a í f o b i g i o , 
detto dagli I n g l e f i , hadger grey, cr pate; la 
l o n t r a ; i l Foca , V i t e l l o m a r i n o ; i l Gaval-
lo m a r i n o , mal prefo da alcuni per l ' i p p o -
po tamo; g l i Olandef í Jo chiamano Wairas 
e i Danefi , e I fo lani del Scttentrione , Kof-
marus ; in fine, i l manati, o Vacca marina . 

De ' Quadrupedi della fpezie di Donnole e 
Sorel, é , p r imo , la múflela vulgaris , o D o n -
nola comune , nel Paefe d' Y o r c k detta fon-
mar t o fitcher , yuxín ; la viverra Indica y 
detta quel e quirpele; e un 'a l t ra forta det
ta mungo, e mungatkia % d1 un grigio roíBc-
c i o ; la múflela, e r m e l l i n o , fe é bianca; e 
múflela filvefiris, i l fu re t to ; putorius, la 
fa ina ; martes o foyna, l a m a r t o r a ; múflela 
zibellina) i l z i b e l l i n o ; finalmente la genet* 
ta j e 1' ichneumon di Bellonio , 

Del la razza leporina de' Quadrupedi •> fono 
prj-
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f f i r o s , 0 la iepre comunc ' & coat 
PVIO, (uniculus; tapeti y o co-nglio del Era-
file 'e l" aperea del Brefi le* ? hyfirix ^ i f t r i -
ce o poico fpinofo, c T ií ir ice o 'Amer i ca S) 
o cuanda del Erafilc ; íí C a ñ ó r o y Sciurus 
pulgar t í ^ ó Scojat to loj i i ScojatÉoío alato 
di V i r g i n i a , ' Zelandia: , Barbar ia , e A m e r i 
ca ; muí domejiicus) maggiore , e m i n o r e , 
i l topo e forcio comune: a q a e ü i pu ré pof-
fono riferiríi mus majof aquaticm ¿ i l topo d* 
acqua; i l ratto mufca to , muí avdianarum $ 
maggior , e minore j i l g h i r o , o d o r m i t o r e , 
mus noricus) Cricetus ^ dlpinus ^ o marmot-
ía ; i l cavia cobaya i o C o n i g l i o A m e r i c a n o , 
i l porcellino d ' I n d i a ; 1' agati, e paca del 
B r a í l l e ; ú topo d i N o r v e g i a , o leming; i l 
glis, o G h i r o , di Gefnero , det to ancherell 'y 
i l topo I n d i c o , & c . 

Q u A D R U P E D i Jnomali —- A que í í e varíe ' 
fpezie, fi debbono nferire le feguenti A n o -
tóale * 

( í . ) Quegli Áni-mali v iv ipa r i d i quattrgí 
piedi , che hanno un grugno lunghe t to , co5 
piedi d iv i í i in diver í i f p r o n i í e d i t a , e c b é 
Bannd denti ; come V echinur terrejirir y o 
í i c c i o c o m u n e , o íp inoío j erinaceus Indicus 
albuí ; tatú , o armadillo prima di Marcgra-
v i o ; tatuete di Brafi le , o la fecondá fpezie 
del!' armadillo y fecondo M a r c g r a v i o ; tatú 
a p a r a y la di luí terza fpezie d e l l ' ¿ z r w ^ ^ i / / o 
Ta tú mujUllinus ¿ Soc. FLeg. Muf. V armadil
lo con tefta d i dónnp la $ la falpa j mus ara-
neus y fpezie di topo campeí t re . 

( 2 . ) A n i m a l i quaáríipedi e v iv ipa r i corí 
grugno l u n g h e t t o , e con piedi d iv i f i ín d i ' 
verfi f p r o n í , o d i t a , ma fenia denti j come 
íí tamanduá-guacu del Braf i le , dt Mafcgra-
t io \ urfus formicarius á'i Carda no , i l grand5 
Orfo formicario ; i l tamanduais- del B r a í l l e , 
o I ' Orfo rainóre formicario d i M a r c g r a v i o . 

C 3 . ) QUADRUPEDI anomali alati y con urt 
grugno piü c o r t o , e i l o f piedi d iv i f i come 
fopra ; eífendo dclla fpezie de' p ip i í l r e l l i , o 
r ío t ío le ; de' qualí ' v i fono diver íe grandez-
ze , e differenti forme. 

(4- ) V ' é un An ima ie aííai a n ó m a l o , cíie 
ha fre fole prefe ad ogni piede ; e quef t ' é 
TAfinof, oignavus ái Marcgrav io i l pigro j 
©d i n f í n g a r d o . 

C 5- ) QUADRUPEDI v i v i p a r i e fanguinei f 
che refpírano con po lmoni , ma che hanno 
i d a m e n t e un ventrieolo nel cuore ; come 
la rana aquatica y rana arl/orea, o ranuncu-
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lus vir idis , la piccola rana d 'a lbero , o ver
de i bufo y o rubeta y la botta i tefiudo y la te-
Ü u g g i n e , in Greco %eXftW;j d i quefte ve n* 
é di t é r r a , e d 'acqua, e raolte fpezie di ffc-
r e n t i . V e d i TESTUGGINE , e TARTARUGA a 

( (5 . ) QUADRUPEDI ovipariy con una co
da lunga ttefa in fuori o r izzonta imente , fo
no la fpezie di lucerte ] come, lacenus om-
nium maximus y i l Coccodri l lo j cordylus y o 
caudiverberd y preffo í Greci uromaflix , p iu 
grande d' una lucerta verde; tapayaxirty del-
la nuovaSpagna; lacertus orbicularis di Her
nández'y lacertus vulgar i s, la lucerta comu
ne , o ramarro ; la lucertola verde; lacertus 
fucetanus d i Aldrovandas a Roma e N a p o l i 
chiamato T a r a n t e l a ; lacertus Indicus y detto 
fenembi e inguana i lucerta di Brafile 5 detta 
tejuguacUy e temapara da M a r c g r a v i o ; la 
taraguira, ameird, taraguico Aycuraba, Ame-
ricima, Curapopepa, Teiunham , & c . di M a r c 
gravio ; la lucertola I n d i a n a ; i l feincusy o 
Coccodri l lo t e r r í ü r e ; i l feps, o lacerta cho-
cidied y una fortá di ferpente con piedi ; fiel-
lio i lo Ü s i l i o n c , o lucerta macchiata; la 
Salamandra terreftre , e 1' acquatica , detta 
anche lucerts d'acqua ^ la lucerta volante 
Indiana ; e i l Camaleonte . 

Q U A D R U P L I C A T O , QUADRUPLÓ , é 
una fomena o numero m o l t í p l i c a t o per quat-
t r o , o prefo quattro v o l t e . V e d i RÁPPOR-
TO , e MOLTIPLICE. 

Q U A D R U P L O é parficolarmeate ufata 
per' una moneta d ' o r o , che vale quat t r t» 
vo l t e t a n t o , quanto quella ^ di cui ella t 
i l quadrupló < 

I I Quadmplo della doppia d i Spagna e 
un pezzo di quat t ro doppie, del valore ái 
cirea tre l irc í l e r ü n e e dodici feillini , chia
m a t o anche Doblón doppio . 

I l Q u a d r u p l ó del Louis $ ÚY e folamente 
eguale a due Louis d" or y o doppie dt Fran
c i a , ú a una l i ra flerlina, e t t e á i d feillim« 
Vedi" DOPPIA . 

Q U i E P L U R Á ; uno feri t to | che a a t í -
camente aves l u o g o , la dove s'era fatta 
i nqu i f i z ione , da un' Efcheator y i n I n g h i i -
terra r d i t a l i t e r r e , o te ñ u t e , d i cui era 
qualcuno i n poíTeíTo quando m o r í , e che fi 
í u p p o n e v a n o non eífere tu t te t r óva t e dali5 
Uff iz io . V e d i ESCHEATOR ¿ 

Quedo fer i t to ferviva per indagare che 
terre o tenute d i piu poi íedeva quella tale 
psrfona quando m o r í . — M a ora é refo 
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í nu t i l e colla fuppreí í ione della Cor te di Wards 
and Ojfius, 

QJJM fervitia. V e d i Perquae fervit ia. 
Q U i E S T A , neg l ian t ich i Scr i í to r i Ingle-

fi denota un ' Indu lgenza , o remiíTioíie d i 
penitenta j data da 'Papi da dif t r ibuirf i » V e 
di INDULGENZA , e OU.ESTIONARI r . 

Q U i E S T I O N A R l f , negli ant ichi l i b r i 
k g a l i I n g l e f i , erano gen te , che andavano 
attorno con Indulgenze di porta in p o r t a , 
dimandando !a carita per l o r o , o per al-
t r i . V e d i INDULGENZA, 

Q U i B S T U S * , i n Legge , é quella tenu-
í a , o e f f e t t i , che un U o m o ha per acqui-
í iz ione , o compra i in dift inzione di hters-
ditas, che é ció ch ' eg l i ha per difeenden-

.2a. Vedi A (QUISTO , e BENI . 
* Glanv, iiO.. v i i . aut habet hxreditatem 

tantum, vel quarftum tamum, aut 
husreáhaiem & quíe í lum . 

Q U A G L I A R E , i l coagulare o fiflare 
un corpo fluido j particolarmente latte . V e 
di C O A G U L A Z I O N E • 

Paufania d ice , che Ar i f t eo f i g l i o d 'Apo l -
Hne , e Cirene figlia del fiume Peneo, £u-
rono i p r i r a i , che trovaron o i l fecreto di 
quagliare i l l a t t e . V e d i LATTE.. 

A Firenze fi quaglm i l latte per far for-
maggio , con fiori d i C a r c i o f i i n luego di 
gag l io , ufato dagli Inglefí per lo üeíTo pro-
p o f i t o . V e d i CACIO . 

I B i í a l t i , popoli di Macedon ia , come 
oflerva Rochfort , non v i v o n o , che di lat
te quagliato. E ^ l i aggiunge , che i l latte 
rappre ío é T ú n i c o cibodel popólo d e l T ^ « -
vergne íuper io re in F ranc ia , e i l fiero T 
ún ica lor bevanda . 

L e donne di frefeo fgravate fono íbgget-
te ad avevs i l lor latte quagliato , o con-
ver t i to m picciole grume n e ' l o r f e n i , i l 
che caufa pene v i o l e n t i , con t remor i d i 
freddo nella fchiena. 

Si deve cib alia mancanza di íucch ia r -
le 5 onde é evidente i l m é t o d o di r imediar-
v i , o- prevenirne i l ma le . 

Q ü A . G L I E R E , i f t rumento per imitare 
i l canto deila quag l ia . 

Q U A L E ] u s , era in Ingh i l t e r ra un an-
t ico fer i t to g i u d i z i a l e , ebe avea luogo do-
ve una perfona religiofa tenea fentenza d i 
ricuperar t e r re , p r ima che foffe efeguita la 
fentenza. 

QueÜo fcri í ío fi fpediva a l l ' E f é s a m t ta 

í en tenza ed efecuzione, per indagare fe ía 
perfona religiofa aveífe d i r i t t o di ricupera-
r e , o fe la fentenza foífe o t í e n u t a percol -
luí ione t ra i l demandante e i l t e n e n t e ; neH' 
intento d' i m p e d i r é , che i l vero padrone 
venifíe d e f r a ú d a t e . 

Q U A L I F I C A T O R E , neila Legge Ca
n ó n i c a , un T e ó l o g o d e ñ i n a t o a qualifica-
r e , o a dichiarare la qualita d'una propofi-
zione portata davanti un Tnbuna le Eecle-
íiaftico y principalmente avanti 1' í n q u i í i -
z ione . 

I Qualificatori d e l l ' U f f i z i o non fono g io-
dici ,* danno folo i l lor fentimento ful lepro-
p o i l z i a n i , che vengono lor prefentate^ — 
G l ' I n q u i í k o r i fono quel l i che g iudicano^ 
Vedi INQUISIZIONE . 

Q U A L 1 T A ; , QUALITAS , é quell'affg-
zione d 'una cofa,, d 'onde ella c denomina
ba tale ; o quella per cui una cofa fa inf-
preffione n e ' n o ñ r i fenQ in quefta o quella* 
guifa , e da cui prende quefta o quella de-
siominazione. Ved i AFFEZIONE . 

C o s í , quella potenza nel fuoco , qual 'e l -
la fi fia, colla quale effo eccita in ooi fe 
fenfazion del calore , po iché ella é c ió , don^ 
de i l fuoco é denominato caldo é la ehia-
mata Qualith d i fuoco . V e d i CALORE. 

La parola Qualita, Qualitas, íi dice effe-
re fíata prima in t rodot ta nel La t ino da i C i -
cerone : fin'al fu o tempo i R o m á n i evita-
vano ftudiofamente T ufo d i un termine '9 
che denotava-wi A ñ r a t t o j e in luogo di ef
f o , conf ide ravápo folamente i l concreto, fi-
gnificato per Qgale. — L o fíeíío fi oíferva 
degli ant ichi G r é c i , che non ufa vano'yroiéiVsv 
ma 7ro<oy . V e d i ASTRATTOJ e ASTRA-
Z IONE . 

QUALITA ( fi dee offtrvare ) e un ter
mine ambiguo j ed é flato applicato a cep-
te cofe, che debbono p iu t ío f to eífere ftate 
riguardate come ftati di mate r ia , o unimen-
t i di varié Qualita > come v i t a , fanka , bel-
lezza,; & c . 

V i fono ancora a í t r i a t t r i b u t i , comegran-
dezza, figuray m o t o , e quiete , ordinaria
mente pofii tra le Qualitkr e che potrebbe-
ro effere con maggior convenienza anno-
verati tra i mod i pr imar] delle parti della 
mater ia ; po iché da quefii femplici a t t r ibu
t i , t u t t e l e qualith der ivano. Vedi M o u o . 

G l i ant ichi Filofofi S c o l a í l i d dif t inguo-
no la Qiialiú i n gene rale j che- ^ífi ohkma^ 



fio Qualith metafifica, e precucamentale ; in 
effenziale, e accidéntale. — I m o d e r n i , piíj 
c o m u n e m e n í e , i n fpirituale t corpórea. 

Le Qualita fpiri tuali , o Qualith deíí' ani
ma , fono affezioni deiia men te , confidera-
ta come é in q u e í V o queil ' a b i t o , o di ípo-
j l z i o n e . — D i q u e í t e , ne fanno due forte j 
F una appartenente a l l ' i n t e l l e t t o , Tal t ra a l 
ia v o i o n t a : della pr ima íor ta fono Ja co-
gn iz ione , 1' op in ione , la certezza, i l dub-
b i o , & c . della feconda , fono tutte le v i r -
ih. e v iz j moral i . Ved i INTELLETTO , V o -
LONTA* , C O G N I Z I O N E , lONOR ANZA , Ü P I -
NIONE , & c . Ved i anche VIRTU', &.e. 

Le Qualita corporee o fiftchc fono quelle 
che principalmente eonf íder iamo ío t to que-
íla denorainazione, € alie quali la definizio-
ne data di fopra é accomodata. 

I Filofofi fono d iv i f i eirea la natura d i 
queí le Qualith, o cofa elle fiano nel cor-
p o . —• 11 Ünguaggio genéra le della Seuola 
Pe r ipa t é t i ca é , che elle fono eofe di lUnte 
da i corpi fteffi ; fono fopraggiunte ad effi , 
o derivano dalle lor forme foñanziaii: ful 
qual pr inc ip io j foflengono i P e r i p a t e í i c i , 
che le Qual i ta fiano rea!i , e le denomina-
no iAccidenti y fupponendole effere inerenti 
nel le fo í lanze j b e n c b é non nella rclazione 
delle p a r t í , ma eflere con tal mczzo fofte-
nute come i n un f o g g e í t o , cd incapaci d i 
íuü i í i e re fenza d i e í í e . — I n tffetto i T o -
mi f t i definifcono le Qualita eíTere accidcnti , 

• che procedono e rifultano dalia fo rma; nel
la ftcíía maniera , che la Quant i ta é un ac
cidente che procede o r i ful ta dalla f o í l a n z a . 
V e d i FORMA, AGCÍD-ENTEJ QUANTITA', 

I moderni r i g e í t a o o affo lutamente ¡a no-
zione di Qualita dif l inte dal corpo \ e m -
fiftono , che le potenze, peí cui mezzo i 
corpi eecitano in noi le idee d i ta l i qua
l i t a , non fono al tro che l ' affezi oni mecca-
niche de 'corpi í leff i . c i o é , la figura, ma-
gn i t ud ine , m o t o , & c . delle p a r t i , di cui 
fon c o m p o ñ i . V e d i MECCANÍCOO 

Le princrpali confiderazioni i ncú lca t e da' 
fautori1 delle Quaütk reali fono , che que-, 
í te p é t e n z e po í íono eííe re attualmente fepa-
rate dall© f o í l a n z e , cui fono ine ren t i ; co
me vediamo i n luce , calore , & c . Che da 
q u e ñ e ñefle Qualita con í lde ra te come tan-
te ^determinazioni r i f u k a una gran diveyfita 
¡se'corpi :• e che i corpi , ; foaondo U d i v í í -
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fita delíe lor qualita, fanno differenti im-
pre i i ion i fu i noftri fenfi . 

A l l ' incontro , g l i Aderent i al m é t o d o 
fperimentale, fpiegano tu t te le qualith de' 
corpi da caufe meccaniche. 

C o s í t u t t ' i Fenomeni di un o r o l o g i o , i l 
moto delle fue r u ó t e , le fue m a n i , & c . 
con che b a í t e T o r a , fegna i l m i n u t o , i i 
g iorno , i l tempo della L u n a , & c . vengo-
gono t u t t i evidentemente dall ' ú n i c o p r in 
cipio ; i l quale , mai non ci figuriamo , che 
abbia aleune potenze par t ico la r i , per mez
zo delle quali venga abil i tato a fare t a l i 
fcopeitc ; né qualche altro p r inc ip io , fuor-
ché quello folo della elal l ic i tk — D i nuo« 
vo , quando i l Fabbro , che prima i n v e n t ó 
le ferrature e le c h i a v i , ebbe fa t ío la fuá 
pr ima ierra tu ra , era quefta folo un pezzo 
d i ferro , martel la to in una figura part ico-
lare ; e quando, pofeia , v i fe ce una chia-
v e , queí ta puré,- ccn í ide ra t a in fe fteíia, 
non era altro che un pezzo di ferro d' una 
figura determinata ; ra a come queíl i due 
pezzi di ferro potrebbero ora effere appli-
cati T u n o a l l ' a l t r o , in una certa maniera , 
po iché v ' era eongruenza i ra le guardie del
la ferratura , e quelle della chiave , viene 
appunto ciafeuno d' eífi ad acqutftare una 
nuova capacita; e diventava una pr inc ipa l 
parte della nozione e definizione d1 una fer
ratura , 1' effere quefta idónea ad effer fatra 
per aprire o ferrare, per mezzo d i que i l ' 
a l t ro pezzo di ferro , detto chiave; e íi r i -
guardava come una facolta e potenza peeu-
liare nella ch iave , i'effere atta ad aprire e 
chiudere la ferratura. —- E puré per quefti 
nuovi a í t r i bu i t i non veniva aggiunta alea
ría en t i la re ale o fiíica, né alia ferratura , 
né alia chiave ; r e ñ a n d o ciafeuna d i effe lo 
íleffo pezzo di ferro , appunto figurato , 
eom'era d i p r i m a . E , di n u o v o , quando 
i l Fabbro fece altre chiavi di differenti gran
de zze , o con differenti guardie; benché la 
pr ima ferratura non potelfe effer aperta coa 
alquna di quelle c h i a v i , nulladimeno quel l ' 
indifpofizione non era niente d i nuovo nel
la ferratura , o di d i f t in to dalla figura , che 
tifa avea pr ima che qucffe chiavi foffero 
faite . 

P e r c h é , dunque, non pofí iamo no i con-
cepi re , chele Qualita (tñihhWx, b e n c h é , per 
virtü ' d' una certa eongruenza od rocon-
§f utnzaí i n ptrnto^ii figura, teffitura , o al

tre 
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ao Q U A 
t re meccaniche p ropr ie ta , le p o r z i a n í della" 

Q U Á 
ze o facolta d u l i n t t nel S o l é , i n a folo í í 

ma te r i a , che effe modi f icano , fíano a b i ü - produi ione del di lu i ca lo re , divcrf if ícat^ 
tate a produrre. varj e f f e t t i , r i fpetto de'qua-
l i íi dicono i corpi eflere dotati di qualitciy 
p u r é , non fono ne 'corp i dotati d i eíl 'e, al-
cune reali o dift inte e m i t a , o eofe diverfe 
d a l k materia fteíía di una tal determinata 
groíTezza , figura , e altre modif icazioni 
meccaniche l 

Cos í , benché i moderni O r e f i c i , ed af-
finatori annoverino tra le qualith piíi d i -
Üin te d e l T o r o , 1'efifer'egli diíTolubile nell" 
acqua regia , quando Facqua forte non ope
ra in cflo,. nulladimeno que í l i a t t i ibu t i non 
fono ne i r oro qualche cofa dif t inta dalla di
luí particolar t e ñ u r a ; né Toro , , che no i 
era abbiamo , é di qualche natura diverla 
da quella del tempe di P l i n i o , in cui l'ac-
qua ferte r e 1' acqua regia erano ignote , 

Se un altro M e 11 r u ó , che i l Sr. BoyUy 
com 'eg l i ne fuggerifce , poííedea , íi inven-
tafle per diffolvere oro puro i n parte, e 
cambiarlo i n un difterente corno raetalli-
no ~r vr rifulterebbe al ¡ora un ' altra nuova 
p ropr ie ta , per d i ñ i n g u e r e con effa quefto 
da a l t r i me ía l l i r p u r é la natura d e l f oro 
non é ora punto diverfa da ció ch 'eg l ie ra 
p r i m a della feoperta d i que iVul t imo M e -
í t r u o . 

V i fono corpi non purga t iv i né fudorr-
fici, con alcuni de 'quali To ro e í íendo u n i -
t o , aequifta una v i r t u pu rga t iva , econ a l 
t r i , una potenza d i procurar i l fudore. — 
L a natura ella fteíTa alie volte produce co-
f e , che non hanno alcun rapporto ad a l 
t r e : e Parte , , fpezialmente quand1 é aíTiíli-
ta dalla C h i m i c a , pu& caufare tante nueve 
p r o d u z i o n i c h e n e í í u n o pub numerare , ma 
i corpi; piíi famigl iar i poflono avere m o l t i -
tudine d i qualita, che neffuno fogna , e 
che ben difficilmente faranno credute e n t i -
t a reaí i fifiche^ 

T u t t i fanno, che i í So lé ha una poten
za d*indurare la cre ta , ammol l i re la cera , 
l iquefaré ií t m t i r r o , disfare ií ghiacc io , di 
muta r 1'acqua i n v a p o r i , far che l1 aria fi 
d i l a t i i n un T e r m ó m e t r o , dr c o n t r i b u i r é ad 
imbiancare la t e l a , d'abbronarc la blanca 
pelie del v i f o , ing ia l ía re Terba m i e t u t a , 
maturare i f r u t t i , covare le ova de' bachi 
i a feta, ed i n f e t t i , &:c. e d i fare meite al
t re cofe , alcune del íe qua l i pajono contra
r íe ad altre j non fono perb qucí íe poten-

dalle difFerenti telfiture del co:-po, lu cu i 
accade che o p e í l , e ÚM\-A condizicne delT 
altre fo í lanze in te re l ía te ncl l ' opera / ione , 
E , perc io , abbia H Soie , o non abbia , m 
certi c á í i , alcuna influenza aífatto d i ñ i n t a 
dalla fuá luce e ca lo re , ved iamo, che t u t t 
i mentova t i Fenomeni fono producibili dal 
calore del fuoco comune , ben a p p ü c a t o , e 
ben regola to . Boj'le delle Forme y e Quá-
lita * 1-v 

A l c u n i A n t i c h i , e i n particolare i Peri-
p a t e t i c i , diftuiguevano le Quali ta in fenfi-
b i l i , ed oceulte . 

Le Qualita fenfibiü o manifefle y fono que!- ' 
le che r i íu l t ano da certe modificazioni del
la ma t e r i a , e chediventanb immediatamen
te oggetti de 'nof t r i fenfi . — T a l i fono t u t -
te le foprannotate 

Benche,- i n r i g o r e , quelle foíe diconfi 
fere Quali ta fenjibili , che toccano qualche 
fenfo f o l o ; come i l colore fa im;preffione 
fuir occh io , i l i nono nelT oreeehio , & c . 

Quede fono anche talvol ta dette Qüalit^ 
tarigibili, perché folamente pfod'ucono i l lor 
e f u t í o , c i o é , eccitano le loro idee in ñ o r 
quando fono contigue 5 o in conratto colT 
e r g a n e . 

Le Qualita oceulte', fono certe poí 'enze' 
l a r e n t i , che rifultano dalle forme fpetifiche 
delle cofe d i cui non fi pub daré alcuna 
razional foluzione fu qualche pr incipio d i 
F i f i ca . V e d i OCCULTO. 

Le Qualita fenjibili fono d 'ordinario.fud-
di vife 1» primarie e fecondarie. 

Le Qualita primarie a generali fono quel
le che fi t rovano i n tutt5 r c o r p i ; o che í i 
confanno ad ogni raaferia, confiderata co
me mate r i a , e percio aglf elemsnti fteíli . 
— T a l i fono eíienfione 5 figura, m o t o , quie
t e , f o l i d i t a , impene t rab i l i t a , e n u m e r o . 
V e d i CORPO, FIGURA, SOLIDITA , & c . 

Le Qualita fecondaris o particolart fono 
que l le , che rifultano da una compofizione 
o mi í tu ra d ' e l emen t i , eche non fi confan-
no al corpo come corpo , ma come un m i -
f l o . — T a l i f o n o , l uce , ca lore , freddo, co
l o r e , fuono , gü i to , odore, durezza , m o l -
lezza , fluidita, fodezza , afprezza, raorbi-
dezza , opac i ta , trafparenza, & c . 

Secondo Ar i f t o t i l e e i Peripatetici , le 
Qualith primarie o clementarie fono quelle de* 
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U rk qua t t r o elementi cale vore fred-
e íu:c,!ta.. V e d i ELEMENTO. d o , umidita . 

t e Qualiw jecondar¡€¡ íecondo i l fuddet-
to fono tucte T a l t r e ; le qua l i fono com-
b;nazioni o u n i m c « t i ,del¡e pn.me , cioe deü1 
elementavieicornt QO\OVC , odore , g u f t o , & c . 

Per daje un'idea del m é t o d o d ' A r i r t o t i l e 
.¿i fpiegarc qut íie q nal na Jecanáarie dalle d i 
Jui prlmarie, metteremo per-efempio i l con
t ó , .Gh'egh i ie d h , del colore , — T u t t ' i 
c o l o r í , xiunque j dic' e g l i , fono generati dal
la mi l lura delle q u a í t r o quzlitci elementari : 
i l bianco , e. gr. é prodotto , quando 1' 
umid i ta formón ta i l calore , come én uomi -
n i vecchj , che di ventano g r i g j : i l ñe ro é 
prodotto quando T umidi ta íi iecca , c o m e i n 
j n u r i , -ci l lenie, & c . i l r o f l fo , &;c. 

T r a i Filofofi Scolafíici í r o v i a r a o altre 
ü iv i f ioni di Qualita j come a t t iva , e pnjfi-
va ; reale , e intenzionale, 

Le Qualita attive fono q u e i l e , per v i r t í i 
delle quali g l i efFctti, e le operazioni ven-
gono a t t u a i m e n í e prodotte in a l t r i corpi 
r i í o e t t i v a m c n t e ben d i fpo í í i . — T a l i fono 
i l calor del fuoco, i ' umidi ta del i ' acqua, 
:&c . 

Le Qualita pajfive fono quelle , per mez-
7.0 di cui i corpi fon difpofti a ricevere 1' 
azione d ' a l t r i — T a l i f ono , V infiammabi-
lita nel l ' ogiio , & c . 

Le Q i t n l i t a r e a l i fono quelle che r iman-
gono nei Soggct to ; ed operano puramen 
te in cofe contigue ad el lo •— C o m e i l f u o -
ÍCO in un pezzo d i ferro non í g n i t o . 

Le Qv.alita intenzionali fono quel le , che 
fortono dal Soggetto , e operano in dif lan-
za . — T a l ' é la luce tramandata dal So
l é , & c . 

M a i M o d e r n i fono d i parere che o t u t -
íe le Qualita fono r e a l i , o tutte egualmen-
te in t enz iona l i . — Cof icché la dul inz ione 
é fuor di propofi to. 

Per quanto c i fia ignota la natura delle 
Qualita, o la maniera delia loroperazione ; 
nulla di meno fappiamo le leggi della loro 
intenfione e r e m i í i i o n e . — I I Dr. K e i l d i -
mof t r a , che ogni qualita, che é propagata 
in orbem, come luce , calore, freddo , odo
re , & c . ha la fuá efficacia accrefeiuta , o 
d iminui ta in una razian duplicara delle d i -
flanze dal centro di radiazione, o produzio-
ne della Qualita, reciprocamente. 

C o s í , fia A ( T a v . Geometría fig. 8 o , ) 

un cen t ro , donde qualche Qjialita í lende fe 
íteffa a l l ' in te rno , fecondo le lince r e í t e 
A e, A / , & c . L ' tfficacia della Qtialita, o 
fia calore , f reddo, odore , & c . fara ( a d i -
flanze eguali da A ) c ó m e l a Ipeflezza o den-
fita dei raggj h b ^ h e , A d . M a i raggj^ 
dentro i l circolo i n t e r i o r e , o p iu í to f io íu-
perficie sferica, b e d í i , quando vengo no 
.ad eífer' eílefi all1 al tra fuperficie s fer ica , 
e J g K , fa rannoa í fa i meno ferraíi d i p r ima , 
e cib nella reciproca proporzione degl i fpa-
zj che oceupano ; c ioé , fe la fuperficie e ü e -
riore é doppia delT in te r io re , i raggj v i fia
ran no f o l t i iolamente della m e t a : ma poi -
c h é le fuperficie sferiche fono come i qua-
dri dei lor radii o r aggj , percio 1'cfficacia 
della Qualita nella fuperficie in ter iore fara 
a quella da i l ' e f t e r io re , come A e quadro , 
a A b quadro . Q. E. D . 

l ! Sr. Ifacco Newton pone per una delle 
regó le di filofofare, che quelle Qtialith de5 
c o r p i , che fono incapaci di e í íere in t e fe , 
o r i m e l í e , e che fi trovano riufcire in tutt4 i 
c o r p i , in cui fia poffibile fare fper i raento, 
debbono eííere ftimate Qjtalita univerfal i d i 
í u t t ' i c o r p i . Ved i FILOSOFARE . 

Qualita Chimiche —- Si po í í ono dif i ingue-
re le Qualita Fiftche, co l Sr. Boyle, in pri-
me, jeconde, e terze; alie due u l t ime delle 
quali fi poflono r i fer i re v a r i é Qual í th , d i 
cui non hanno trat tato gl i Sc r i t to r i di S i -
fiemi F i f i c i ; e alcune di quede , i n grazia 
di d i f i inz ione , poflono chiamarfi Qualitk 
Chimiche d i cofe , perché , non conofeendo-
le A n f i o t i l e e g l i Scola í t ic i , fono flaíe 
principalmente introdotte col mezzo di ope-
r a z i o n i , e fperunenti c h i m k i : come f u m i -
gazione, amalgamazione, copellazime, vo-
lat i l izzazione , precipitazione , & c . V e d i 
CHIMICA . 

C o n quede ope raz ion i , t ra a l t r i mezzi 3 
le cofe corporee vengono ad apparire vo-
l a t i l i , o fiííe , fo lub i l i o i n f o l u b i l i i n alcu-
n i M e f t r u i , amalgamabile p inamalgamabi-
l i , & c . i l che tanto raerita i l nome d i 
Qualith, quanto lo vogl iono a l t r i varj at-
t n b u t i , a 'qual i egli é accordato. 

A quefie Qualith Chimiche alcune altre 
poífono a g g i u n g e r í i , i e q u a ü , per 1'ufo che 
ne fauno i Fi f ic i p r inc ipa lmente , fi poífo
no chiamare Qualith mediche, per mezzo 
di cui alcune fodanze ricevute nel corpo 
uraano fono r i f o l v e n t i , d i f eu ten t i , fuppa

ran-
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r a n t i , a í l e r f ive , & c . P e r c h é , b e n c h é aleo
ne facolta delle medicine j come qud le d i 
í c a l d a r e , rinfrefeare , feccare, a t í e n u a r e , 
purgare , & c . poflanoeflTere convenevolmen-
te riferi te alie p r i m e , í e c o n d e , o terzequa-
Uth, mentovate da' na tu r a l i ; mentre altre 
fono confiderate oceulte; p u r é , come m o l -
te di efi'e non debbono r i fenr í i alie qualitcí, 
cui elle fono fovente a f e r i í t e , un trat tato 
di eífe pub eíTere riguardato come cofa de-
fde ra ta , ementa un luogo d i f t in to neiia F i -
loíofia naturale . V e d i MEDICINA ; Ved i an
che PURGATIVO, &C. 

QUALITA' Cofmiche . V e d i COSMICHE 
QUALITA' . 

QUALITA', é anche ufata per una forta 
di t i to lo dato a certe perfone in rifpetto 
de' lor T e r r i t o r j , Signorie , o altre p re te
fe . V e d i TITOLO . 

C o s í i i Re della Gran Brettagna prende 
la qualita di Re di Francia : i l Re di Po-
Jonia queila di Re di Svezia : i l Re di Sar-
degna queila di Re di C i p r o , e di Gcrufa-
l e m m e : i Czar i d i Ruffia , e i Re di Spa-
gna hanno fogl i in t ie r i di qualita . — L ' I m -
perator della China a í í u m e la qual'tth di fi-
g l io del S o l é . 

Q U A M diu fe hene gejjerit, é una clau-
fola frequente , i n Inghi l te r ra , in lettere 
patenti , o conceffioni d' Oficj , per aíficu-
rarle fin tanto , che le perfone , cui fono 
accordate , non íi rendano colpevoli di aver-
ne abufato. V e d i OFFIZIO, &C. 

COSÍ , e. gr. t r o v í a m o in quelle , che 
fon date ai Baroni of the Exchequer , del l ' 
E r a r i í j , dove s ' i n t i m a , che eífi le terran-
no peí tempo che fi coraporteranno bene: 
51 che dee r iür ignerf i a materie di loro uffi-

; e non fignifica d i piu di quello che ver-
rebbe iraportato dalla Legge , in cafo che 
Fuff iz io foíTe ü a í o c o r a m e í í o a v i ta . V e d i 
BAROÑE. 

Una conceffione percib con quefta claufe
lá , é equivalente a una conceffione a v i t a . 
V e d i GIUDICE, GIUSTIZIA, & c . 

Q U A N T I T A ' , quantitas , é ogni cofa 
capace d' eft imazionc, o mifurazione; ov-
ve ro , che eífendo comparata con un ' a l t r a 
cofa della fleífa fo r ta , pub dirf i che fia p iu 
grande o piu piccola di effa; eguale o ine-
guale a eífa . V e d i MISURA . — La M a t e 
m á t i c a é la Scienza o D o t t r i n a della Quan-
t i ú . V e d i MATEMÁTICA, 

L a Quamka é un a t t r i b u í o g e n é r a l e , ap-
plicato i n afiai difieren te maniera a cofe d i 
ben diverfa natura ; ond' cgli é impoffibiie 
i l dame una definizione univerfale. 

La Quamka fi applica a cofe , c a m o d i ; 
e c i b , o fingolarmente a uno ; o pluralmen-
te a m o l t i . — N e l pr imo cafo fi chiama ma
gnitud i ne , nel fecondo mcltitudine . Ved i 
MAGNITUDINI , & c . 

La Qjiantita fi pub ridurre a quattro claf-
fi, cioé : 

QUANTITA'morale, che dipende dalle ma
niere d e g i i U o m i n i , e dalla libera determi-
nazione delle lor vo lon ta . — Come i prez-
z i , e valor delle cofe , gradi di d ígn i tk e 
potere, di ben e di male , di m é r i t o e de
m e r i t o , ricompenfe e c a í l i g h i , & c . 

QUANTITA' mzionale, che rifulta dall 'ope-
razione del folo i n t e l l e t í o . — Come la va-
flita, o ftrettezza della capacita della men
t e , e de' fuoi conce t t i . — I n L ó g i c a , g l i 
un ive r fa l i , i Predicamenti , & c . — Nel la 
G r a m á t i c a , la Quantita e mifura delle filia-
be , accent i , tuoni , & c . 

QUANTITA' Fifica , o naturale, che é di due 
fo r t e ; i . Q u e i l a , che la natura ci da nella 
mater ia , e fuá eftenfione. V e d i CORPO , e 
ESTENSIONE . — E , 2. Nel le potenze, e 
p ropr ie ía de' corpi na tu r a l i ; come g r a v i t a , 
m o t o , l uce , calore , freddo, r a r i t a , denfi-
t a , & c . V e d i MOTO, GRAVITA', &C. 

QUANTITA' Trafcendentale; come durazio-
ne , la continuazione d ' o g n i eífenza , efiften-
za , t e m p o , & c . V e d i DURAZIONE, TEM
PO , & c . 

La quantita t anche dif t inta volgarmente 
i n continuata , e difcreta. 

L a Quantith continuata j é quando le par
t í fono conneífe inf ieme. — Quefta, di nuo-
v o , é dLdue fo r t e ; fuccrjjiva, e impropria', 
come i l t empo . Vedi TEMPO. 

La Quantita d i f creta é , quando le p a r t i , 
di cui ella é comporta , efiftono dif t intamen-
t e , e non conneffe inf ierne; i l che fa quel 
che noi chiamiamo numero . * V e d i D i -
S C R E T O . 

* La nozione della quantita continua, e 
fuá dijferenza dalla difereta, appari-
fce ad-alcum fenza fondamento . —- I I 
Sig. M a c h i n confidera ogni Matemá
tica quantith , o queila per cui alcun 
fimbolo e pofio , come nient' altro che 
mmerol, m riguardo a certa mifura y 
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che e confiderata come uno . Perche non 
pojjiamo conofcere precifamente quanta 
fia una cofa ^ fe non to l mezzo d i nu-
mero • L a noztone delía quantith con
tinua fenza riguardo ad a i cuna m i fu 
r a , é ind i j l in ta e confufa: E benche 
alcuna fpezie d i t a l quantita confide
rata fiftcamente , fi poffa defcrivere 
per mezzo del moto, come le linee per 
mezzo del moto de1 pun t i , e le f u -
perficie col moto delle linee ; puré le 
magnitudini o quantita Matematiche 
non fono fat te dal moto ^ ma dal nu
merare fecondo una m'tfura . V i d . Ph i l . 
T ranf . N 0 . 447. p. 228. 

L a Quantith permanente é i n oltre d i f l i n -
guibi le i n Junghezza, iarghezza, e profon-
d i t a . V e d i LINEA ^SUPERFICIE, e SOLIDO. 

W o l f i o pare che ci d ía una nozion p iü 
frecifa della Quanti ta M a t e m á t i c a , e fue 
4ue fpezie di d i fcre ta , e con t inua . — T u t -
íío cib che fi r i fer i íce a l l ' u n i t a , appunto co
me una linea r e t í a a l l ' a l t ra , é ció che chia-
m i a m o Quant i tk , o numero in g e n é r a l e . 
V e d i NUMERO. 

O r a , fe la cofa é r iferka a una data uni -
•ca, come 3. fi chiama numero determina-
t o : fe al!' un i ta in g e n é r a l e , o lato-modo ̂  
fi chiama Quanti t 'á ; la quale , su quefto pr in
c i p i o , é lo íieíTb che numero indeterminato . 

C o s í , e. gr. la ¡a rghezza d ' un fiurae é 
prefa per una Quanti ta : Se poi fí ricerca 
quanto ella fia grande? per comprendere la 
fuá quantita prendiamo qualche uni ta a pla
c e r é , e cerchiamo i l rapporto della larghez-
za a quefta; e fecondo la di í ferente unita af-
funta , efprimiamo la larghezza del fiume 
in un differente numero de tc rmina to . 

La larghezza del f i u m e , perc ib , é nna 
quant i th confiderata come riferita a u n ' un i 
ta vaga , o a l l ' un i t a lato modo i ma venen-
do determinata V unita , la cofa é intefa 
per mezzo d 'un numero de te rmina to . 

I n quefio fenfo, l 'Algebra é r A r i í m e t i c a 
-delle Q u a n t i t a . Ved i ALGEBRA. 

L a Quantita d i m o t o , i n meccanica, é 
d i due f o r t e , c i o é , di moto momen ta r i o , 
e di moto i n t i e r o . 

QUANTITA' di moto int iero. — I Carte-
fiani definifcono i l moto in terocome i l mo
mentar io , per mezzo del f aBam della maf
i a , o della quanti ta della ma te r i a , nelia ve-
tocita; ma poiché i l moto é un'effere fuc-
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ceffivo, e non ha par t i cn-efiftenti infierne, 
la fuá quanti ta d e e e í í e r e fiimata dall 'aggre-
gato delle va r i é parti efifienti fucceíf ivamen-
te ; ed é percib eguale al faSlum dei mo-
m e n í i nei t empo . 

La Quanti ta del moto momentario •> é i l / « -
Bum áellz velocita nella maf ia ; o una m i -
fura r i ful tante de l l ' un i t a confiderazione á d -
\a quantita della mate r ia , e della veloci ta 
del moto del corpo; e í íendo i l moto di ogn ' 
intera e í íenza , la f o m m a , o T aggregato del 
moto in t u í t e le var le p a r t i . Ved i MOTO. 

Quind i , i n un corpo due volte piü gran
de d'un altro , moffo con eguale veloci ta , la 
quanti th del moto é doppia ; fe la veloci ta 
ancora é doppia, la quantita del moto fara 
quadrupla . Qu ind i la quantita del moto m o 
mentario coincide con cib che chiamiamo mo
m e n t o , o impeto di un corpo moven te . V e 
di MOMENTO. 

N e l l a collifione de' corpi la quantita del 
mo to m o m e n t a r i o , che fi t rova col pren
dere la forama dei m o t i tendenti alT ifteí-
fa parte , o la lor drfferenza, fe tendono ver» 
fo c o n t r a r i é parti , non é punto cangiata 
da qualunque azione de' corpi 1' uno súll* 
a l t r o . V e d i PERCUSSIONE . 

La Quanti ta della materia in ogni corpa 
é i l prodotto della denfita nella mafia ; o 
una Quantitct r iful tante dall ' unita confide
razione della fuá magnitudine e denfit^i , 
Ved i MATERIA . 

C o m e , fe un corpo é due vol te cosí den-
fo , e occupa due volte tanto fpaz io , co
me u n ' a l t r o , fara quattro volte cosí grande. 

Quefta Quanti ta della materia fi fcopre o í -
í i m a m e n t e per mezzo de i ra f ib lu to pefo de' 
c o r p i . V e d i MASSA, PESO, & c . 

QUANTITA' i n f i n i t a . — B e n c h é 1'idea d i 
magnitudine inf ini tamente grande , o tale 
che ecceda ogni Quanti ta a í fegnabi le , i n -
chiude una negazione di l i m i t i ; p u r é t u t t e 
quefte ta l i magni tud in i non fono eguali t ra 
d i l o r o ; ma oltre 1' inf in i ta lunghezza , e 
1'infinita ¿ ím? , non v ' é raeno di tre diverfc 
forte di folidit^, i n f i n i t a ; le quali tu t te fono 
quantith f u i generis j equelle di ciafcuna fpe
zie fono in date p roporz ion i . V e d i INFINITO . 

L a lunghezza i n f i n i t a , o una linea i n f i 
nitamente lunga , é da confiderarfi , o come 
cominciante a un punto , e cosí in f in i t amen
te eftefa per un verfo ; o puré per ambi i 
verfi dallofteífo p u n t o : nei qual cafo T u n a , 
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che é un cominciamento d ' i n f i n i t a , é una 
meta de l i ' i n t e r a , che é la í o m m a dell ' i n f i 
ni ta cominciante e c é d a n t e , o del i ' in f in i ta 
a pane ante, e h parte poji 9 che é a n á l o g a 
a l l ' eternua in tempo e durazione ; in cui 

é fempre tanto da feguitare , quanto é 
paflato ogni punto o momento di terapo. 
V e d i ETERNITA' . 

N é T a á d i z i o n e , o f o t t r a z í o n e di t e m p o , 
lunghezza o fpazio d i t e m p o , altera i l ca
f o , quanto a i n f i n i t a , o e te rn i t a ; po i ché 
né Tuna né 1'altra pub e fie re qualche par
te del T u t t o , 

Quanto alia fuperficie , o arca i n f i n i t a , 
sgn i linea retta infini tamente eñe ía per am-
bi i verfi su un piano i n f i n i t o , divide co-
tefto piano in par t í egua l i , 1' una alia d n t -
t a , e 1' altra alia íinjfira della detta linea j 
ma fe da qualche p u n i ó in tal p iano , due 
linee rette vengono infini tamente eftefe , 
cosí che facciano un 'angolo ; Varea i n f i n i 
t a , intercetta tra cotefte linee rette i n f i n i 
t e , é a l l ' in tero piano i n f i n i t o , come 1' ar
co d' un circolo t i ra to sul punto di concor-
io d i coterte linee come un centro , inter-
cetto tra le dette l i n e e , é alia circonferen-
za del c i r c o l o ; o come i gradi del l 'angolo 
ai 360 gradi, d ' u n c i rco lo . 

Per t f c m p i o . — Due linee rette inf in i te 
sncontrandofi ad un angolo ret to fopra un 
piano i n f i n i t o , inchiudono una quarta par
te di tu t t a V prea inf in i ta d i ta l p iano: fe 
due linee paralelle in f in i te íi fuppongono t í
rate su ta l piano i n f i n i t o . Varea intercet
ta tra efle fara parimente i n f i n i t a ; ma al
io fleífo tempo fara inf ini tamente minore 
dello fpazio intercet to tra due linee i n f i n i 
t e , che fono i n c l í n a t e , a n c o r c h é non for-
m i n o che uno de' p ih piccoli a n g o l i , per
ché nelF un cafo la data diflanza finita del-
le linee paralelle diminuifce ¡ ' inf ini ta i n «n 
grado d i d imenf ione ; laddove i n un Sette-
r e , v ' é in f in i ta i n ambe d imenf ion i ; e per 
tonfeguenza le quantita f o n o , 1' una i n f i n i 
tamente pib grande del l ' altra , g non y' é pro-
porzione t ra d i loro t 

Dal la flefia confiderazione rifultano tre 
diverfe fpezie di fpazio o f o l i d i t ^ i n f i n i t a ; 
pe rché un Paralellepipedo , o un C i l i n d r o 
inf ini tamente l u n g o , é piu grande di qual-
fivoglia raagnitudine finita, quanto grande 
ella fia; t u t t i cotal i f o l i d i , che íi fuppon-
gon© venire f o r m a » su una data bafe, fo-
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no in proporzlone Tuno al l ' a l t ro , come 
quelle bafi . M a fe due d i quelie tre dimen
fioni mancano, come nello fpazio intercet-
ío tra due piam paraielli infinitamente e ü e -
fi, e a una diftanza finita; o con in f in i t a 
lunghezza e larghezza , hanno una denfita 
finita ; t u t t i cota l i fol idi faranno come le 
finiré diftanze date 1'una a l i ' a l t r a . 

M a quefte quant i t a , benche inf in i tamen
te piu grandi deir a l t r a , fono ancora i n f i 
ni tamente m i n o r i d i alcuna di que l le , i n c u i 
u n t e le tre dimenfioni fono i n f i n i t e . — T a -
l i fono g l i fpazj in tercet t i i r a due inc l ina t i 
piani inf in i tamente eñefi ; lo fpazio inter
cetto dalla fuperficie d' un C o n o , o dai la-
t i d' una p i r á m i d e , parimente continuata i n 
i n f i n i t o , & c . delle quali í u í t e , non d i me-
no , le proporzioni i ' una a l l ' a l t r a , e al r a 
vía.'/, o vafto abbiífo di fpazio in f in i to ( i a 
cui é i l locus d i t u t í e le cofe che fono , o 
poflono e í f e r e ; ovvero al folido d i lunghez
z a , larghezza, e groífczza inf ini ta , prefo 
per ogni modo e ver fo) fono fác i lmente af-
í e g n a b i h . — P e r c h é lo fpazio tra due pia
n i é al t u t t o , come 1'angolo di coteíH pia
n i ai 360 gradi del c i r c o l o . Quanto a9 C o -
ni e p i r a m i d i , fono efíl come la fuperficie 
sferica intercetta da loro é alia fuperficie 
della sfera ; e percib i Con i fono come i 
Sjni verfanti della met^ de' l o r ' a n g o l i , al 
d i á m e t r o del circolo : quefie tre forte d i 
quanti ta inf ini ta fono analoghe a una l inea , 
fuperficie, e ( o l i d o ; e c o s í , come quefle, 
non poflono eífere c o m p á r a t e , o avere al-
cuna proporzione Tuna a l i ' altra . V e d i 
i 'Ar t i co lo INFINITO, 

Le Quan t i t a , i n Algebra , fono numer i 
indeterminat i , o cofe riferite a l l ' u n i t a i n 
g e n é r a l e . V e d i NUMERO, 

Le quantita fono propriamente i l fogget-
to d e l l ' A l g e b r a ; che c del tu t to converfan-
te nella computazione di tali q u a n t i ú . V e 
di ALGEBRA, e CALCÓLO. 

Si fuol notare le quantith date colle p r i 
me lettere dell 'alfabeto ¿r, 6 , c, £¿, &c. E 
le quantith ricercate colle u l t ime 2;, 7 , A-, 
& € . V e d i CARATTERI, 

Le quantith algebraiche fono principalmen
te di due for te ; pof i t ive , e negative. 

quantita pofitive o affermative fono quel
le,- che fono p iu grandi di un nul la ; e le 
quali fono affetto col fegno - } - p re f i í íb ; o 
fuppoÜo effer cosi. Ved i POSITIVO. 

L e 
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Le quantita negaúve o p r h a t i v e fono q u d -

le mino r i ri'un n u l l a ; che fono affette col 
fegno — prefiflo• Vcdi NEGATIVO, e PRI-
VATIVO . 

Q u i n d í , i . Po i ché h i l fegoo d 'addi-
í í o n e , e — Ü fegno di fo t í j az ione ; una 
quantita pofít iva é prodotta coll 'aggiugnere 
a ícuna reale quantita a n u l l a ; e. gr. o - f - 3 
_—• - j - ^ 5, e o - \ - a ~ - { * a . Ed una quanti ta 
pr iva t iva é prodotta col fottrarfe a í cuna real 
quantita fuori d i nulla i e. gr. o 3 z=s — 3 j 
c o — a ~ — tí. 

Per una d i c h i a r a í i o n e — Supponete, quait-
do fíete affatto p r ivo d i danaro 5 che qual-
cheduno v i dia cento piaftre; v o i ave te ai-
lora cento piaftre di pi& di n u l l a j le qua l i 
p i a í l r e coflltuifcono una quantita pofí t iva . 

A I T incon t ro , fupponete , che non a ve te 
danari , e che í ie te pur debitore di cento 
p i a ñ r e ; v o i avctc allora cento p iá í l r ed i rue
ñ o d i n u l l a : perché dovete pagare cento pia-
fire per avere appunto nulla * Quefto debito 
é una quantita negativa . 

C o s í nel «noto l ó c a l e , i l progrefíb fí pub 
chiamare una ^«tí«í/V¿ pofí t iva , e regreffo 
una negat iva , perché i l p r imo accrefce, ed 
ál fecondo diminuifce lo fpazio o l t r a p a í t a t o . 

E nella G e o m e t r í a , fe una linea t i ra ta 
verfo aleuna parte é íHmata una q ú a n t i ú 
afFermativa; un 'a l t ra peí verfo contrario fa-
ra una negat iva. 

L e quantita p r i v a t i v e , pereio, fono i d í -
fe t t i delle quan t i tü pofiti\7e, con cui elle fo
no intefe; eper confeguenza non h n o quan
t i t a reali : pe rché noi mifur iamo i l difetto 
eolia quantita difet t iva y e cosí divienc i n -
í e l l i g ib i l e . 

Po iché un difetto pu5 eccedere un ' a l f ros 
( e. gr, fe fette maneano „ i l difet to é mag-
giore di quel c h ' é , fe folo tre raancano ) e 
p o i c h é le quantita privat ive fono i l difetto 
delle quantita reali ; una quantita p r i v a t i v a , 
effendo prefa un certo numero di volfe , pub 
eccedere u n ' a l t r a . Per ií che íe quantita p r i -
vative fono omogenee T una alT a l t r a . 

. ^ a poiché i d i fe t t i d5'una quantita pofí
t i va prefí qualche numero d i volte non pof-
fono mai eccedere la quantita p o f í t i v a , ma 
folo d í y e n í r fempre piü de f i c i en t i ; le quan
t i t a p r iva t ive fono eterogenee alie pof i t ive^ 

P o i c h é , dunque , le ^ ^ í / V a pr ivat ive fo
no eterogenee alie p o í m v e ? e omogenee alie 
p r i v a t i v e ) non v i pub eífere alguna r a g í o n e 
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t ra una quantita pr iva t iva e una p o f í t i v a , 
ma v ' c una ragione tra le p r i v a t i v e . E. gr. 
—- 3 " : — 5 « : : 3 : 5. L a ragione qu i é la 
fíeíía, che fe le quantit t i foífero pofitive . M a 
fi dee notare, che tra 1 e — 1 , e tra — 1 
e 1 , la ragione é aíTai difFerente*' 

QUANTITA* Commenfurabili . V e d i COM-
MÉNSUR ABÍLE . 

QUANTITA" compofle . V e d i 1' A r t i c o l o 
COMPOSTO . 

QUANTITA* continué . V e d i CONTINUA-
2IONÉ. 

QUANTITA' efponenziali * V e d i T A r t i c o 
lo ESPONENZIALE . 

Q U A N T I T A ' V e d i T A r t i c o l o SIMILE. 
QUANTITA1 fempl i c i . V e d i i 'Ár t i co lo SEM-

PLICE . 
QUANTITA* trafeendentali , V e d i TRA» 

SCENDENTALE # 
QUANTITA* v a r i a b i l i . V e d i I ' A r t i c o l o 

VARIABÍLE^ 
A d d i i i o n e d i quan t i t ad i . — I o . Se le quan

t i t a d e n ó t a t e colla fteífa lettera fono a í fe t te 
eolio fleífo fegno s i numeri ad efle preíiífi 
fono aggiunti come nell ' A r i t m é t i c a coraune = 

2o. Se elle fono affette con fegni difFeren-
t i , Taddizione é cambiata i n í b t t r a z i o n e j 
e al r e ü o é prefiíTo i l fegno della p iug rande . 

3 ° . Le q u a n t i ú denó ta t e con lettere diífe-
ren t i , fono aggiunte col raezz» del fegn» 
- f - j come nel feguente efempio r 

4 t í - f - 2 b — 2 c — 5 d — g a — h 
5¿jt-—2 b - ^ - ó c - \ - - i d — 3 ^ c 

g a-\"4.c — 3 d- •45 a b —{— c 

Sottrazione d i quan t i t ad i , V e d i SOTTRA-
ZÍONE . 

Moltiplicazione e divifione d i quant i tadi 
V e d i MOLTIPLICAZIONE e DIVISIONE. 

Combinazione d i quanti tadi . V e d i COM-
BINAZIONE < 

Se una q u a n t i ú pofít iva é m o l t i p í i c a t a , o 
divifa con un ' a l t r a quantita p o f í t i v a , i l r i -
fultato é una quantita p o f í t i v a . 

2. Se una quantita negativa é mo í t í p l i c a -
í a , o divifa eon una p o f í t i v a , i l r i ful ta to é 
una negat iva . 

3. Se una quanti th negativa é mo l t i p í i ca 
t a , o divifa con un 'a l t ra nega t iva , i l r i f u l 
tato é una pofít iva „ 

4. Se una q u a m i ü pof í t iva é mol t ip í i ca 
ta y o d ivifa con una negativa , i l r i fu l ta to 
c uaa q u a n t i ú negat iva . 

E 2 QUAN-



Z Ó Q U A 
QUANTITA', in G r a m á t i c a , denota la m i -

fura , o magnitudine delle fillabe ; o c í o , 
ehe le determina ad eííer chiamatc lunghe 
o b r e v i . V e d i MISURA , e SILLABA . 

Quefla quantita é l 'ogget to della Profo-
dia j ed é i l riguardo a quefta, che di.ftin-
gue i l verfo dalla profa . V e d i VERSO, e 
PROSODIA. 

L 'economia , e ordine delle q u a n ú t a á i , 
c i o é , la d i í l r ibuz ione di fillabe lunghe e bre
v i , fanno cib che chiamiamo i l n u m e r o . 
V e d i NUMERO, RITMO , CADENZA, &C. 

Le quantith fogliono eífer diftinte da 'Gra-
m a t i c i coi Carat ter i u b r e v e , e - l unga . 
V e d i CARATTERE, e ACCENTO. 

La proporzione tra le fillabe lunghe e bre
v i pub generalmente fiíí'arfi la medefima co
me i ra la Semiminiraa e la Croma nella 
M u f i c a ; cioé come 2 a i . Ved i TEMPO . 

N e l l a maggior parte de' Linguaggj v i fo
no alcune f i l l abe , le cui quanti tadi var iano , 
come la mifura r ichiede; come ne l i ' lng le fe 

Tecord e record . 
A l c u n i A u t o r i confondono le quantha co l l ' 

a ccen to : ma ía difFerenza é ben v i f i b i l e ; 
mentre le prime fono la lunghezza o brevi-
í a d 'una f i l iaba , ed i l fecondo é 1'alzamen-
ÍO o d e p r e í í i o n de l la v o c e . V e d i ACCENTO. 

D a due quantith ^ c i o é fillabe l unghe , e 
b r e v i , nafcono tutte le varieta de'predi poe-
í i c i , le q u a l i fono ben g rand i . Orazio ib lo 
non ne ufa me no di v e n t o t t o . A n z i i Gre-
c i o l t repaí farono di gran lunga i Roman i i n 
t a l r i fpe t to . — Effet t ivamente , in quanti 
m o d i due quantha. poífono eífer va r í a t e per 
co rapo í i z ione , e t rafpofízione da due a fei 
f i l l a b e , t an t i appunto differenti piedi fono 
flati inventa t i da' Poeti G r e c i , e c o t e ñ i fot-
t o d i f l i n t i n o m i , í ino al numero di 124. 
B e n c h é fia opinione di alcuni l e t t e r a t i , che 
i numeri poetici fi poífono fufficientemente 
fpiegare da5 piedi di due o tre fillabe , a eui 
f i pub ridurre i l r e ñ o . V e d i PIEDE. 

I piedi format i dagli an t i ch i delle fillabe 
lunghe e brevi immediatamente , ' fono i l 
fpandeo, che é comporto d i due fillabe lun
ghe j W pinico > di due brevi j i l mcheo, d' 
una filiaba l u n g a , e breve j e i l J á m b i c o , 
¿'[una filiaba breve , e l unga . V e d i SPON-
DEO, TROCHEO , JÁMBICO, & c . 

Q u ¿ i di due fillabe fono i l molojjui , che 
c conipofto di tre fillabe l unghe , i l tribraso 
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di tre b r e v i ; i l datt i lo d 'una filiaba lunga ? 
e due brevi ; e V anapefio di due fillabe bre
v i , e una lunga . V e d i DATTILO, ANAPE
STO , TRIBRACO , & c . 

La lingua Inglefe non ammette p i e d i , 
che paífano due fillabe, benché la Lat ina e 
la Greca ne abbiano di fei . 

I verfi eroici Inglef i fono c o m p o ñ i di c i n -
que fillabe lunghe e cinque brevi t r a m i í c h i a -
te alternatamente ; b e n c h é non con tal r i -
gore , che un fimil' ordine fia indifpenfabi-
l e . Dryden l i varia con maravigliofa vaghez-
za y e talvolta i l fuo verfo eroico incomin-
cia con una filiaba lunga feguita da due b r e v i , 

L a ver i tk fi é , che \a.quantita delle filla
be é poco fiífata nelle lingue moderne ; e v i 
fi ha fempre minor riguardo alia medefima 
nella compofizione dei verfi mode rn i . — L a 
mancanza de' p i e d i , o piuttofto la brevi ta j . 
e un i formi ta de 'piedi I n g l e f i , fa un mondo 
di di í ferenze tra i numeri dei verfi antichi y 
e moderni . I Poeti Inglef i fono talmente 
l ega t i , in catenedi due íempl ic i ane l l i , che 
non é maraviglia fe non poflbno fare m o t i 
flraórdinar),. 

G l i an t ich i fuífif ievano colle loro fole 
quamita ; tanto fi diftinguevano , e tanta 
varieta ed a r m o n í a ne r idondava! Le quan
tha Inglef i fanno una si povera mufica , che 
fono forzati di chiamare dal G ó t i c o íbccoríl 
di r ime per diftinguere i lor verfi dalla pro
fa . V e d i ODE » 

Nu l l ad imeno fi é t en t a tod i mettere i verí i 
Inglef i sul piede antico e naturale di quan
t i t a d i y i n efclufion della r i m a , e anche con 
tal fucce í fo , ( tef t imonio 1'immortale Para-
difo perduto , Paradife L o / i ) che pare, che 
fi renda ineícufabi le Tufo di r i m a r e . — I 
Francefi hanno parimente tentato lo fleífo 
nella lor lingua , i n particolare J&delet , e 
dopo lu i Pafquier , Paj jera t , e R a p i n ; ma 
neífuno di loro ha r i u í c i t o . Ved i RIMA . 

QUANTITA d i un grado. Ved i l ' A r t i c o l o 
GRADO. 

QUANTITA' di un Ec l i j j e . Ved i ECLISSE . 
Q U A N T U M merui t , é un 'azione fopra 

i l cafo , fondata su una promeífa di pagare 
a qualcheduno per opra fatta quanto potef-
fe mer i t a re . 

Q U A R A N T E N A * , in Inglefe Quaran-
ta in , e negli an t ich i Cod ic i Quarantene c 
Quarantena , denota lo fpazio^di quaranta 
g i o r n i , 

* Quaí 
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* Quatuor Carucatas terrae arabil is , con t i 

nentes in longitudine 8. Quarantenas , 
& 8. Quarantenas in l a t i í u d i n e . Chart. 
Withlaf i i Reg. Mere, apud Ingulf . 

Quar antena i n Londra , pone tur pro 
refpeflu habend. per 40 Dies poft fum-
moni t ionem per breve R e g í s ut con-
fu lan t , & c . fi fibi v ider int e x p e d i r é . 
M S . de temp. Ed. 3. 

I I termine é prefo dal Francefe Quaran-
taine, ed é alie volte ufato per tí tempo del-
h Quarefima. V e d i QUARESIMA. 

QUAR ANTENA del R e , of thc K i n g , de
nota una tregua di quaranta g iorni a í íegna-
ta da S. L u i g i , durante la quale era eípref-
famente victato di prender alcuna vendetta 
de' parenti od amici di quel l i che s'erano 
b a t r u t i , e f e r i t i , od affrontati 1' un 1' al t ro 
in parole . 

QUAR ANTENA , é piíi particolarmente 
ufata peí termine di quaranta g i o r n i , che i 
V a f c e l l i , vegnenti da luoghi fofpetti di con
t a g i o , fono obbligati d'afpettare in certi luo
gh i a íTegna t i , per ifventolarfi pr ima ch ' en -
t r i n o nel porto . Ved i PESTE . 

QUARANTENA , ne' Codic i Inglefi Qua-
Yantain) Quarantine ^ o Quarentena , denota 
u n benefizio accordato da quelle Leggi alia 
vedova d ' u n o , che muore pofTeíTor di tena
t e ; conche ella pub pretendere di continua
re nel di lu i principal podere, o v i l l a di fog-
g i o w o {guando non fía un caftello) per lo 
ípazio di quaranta g iorni dopo la di lu i morte . 

Se l 'erede, o alcun' altra perfona t en tad i 
fcacciarnela , ella pub avere lo ferit to de 
quarantena habenda ; che ha luogo per una 
vedova per godere della d i leí quarantena. 

QUARANTENA, fi adopra anche per una 
m i f u r a , o t ra t to di terreno , che contiene 
quaranta pert iche. 

Q U A R A N T T A , nel Governo V é n e t o , 
é un Tr ibunale comporto di quaranta G i u d i c i . 

I Veneziani hanno una Quarantta c ivi le 
Vccchia , una Q u a r a n ú a civi le N u o v a , c 
una Q u a r a n ú a C r i m í n a l e . 

La Q u a r a n ú a C r i m í n a l e ha infpczione su 
t u t t ' i d e l i t t i , eccetto quelli contro l o S t a t o , 
che appartengono al C o n í i g l i o di Dieci r — La 
Q u a r a n ú a Nuova civile giudicadi appelli fat-
t i da fentenxedate da G i u d i c i fuori di C i t t a , 
— hz Q u a r a n ú a C i v i l e Vecchia efamina g l i 
appelli da fentenze d i G iud ic i fubalterni ía 
C i t t a . 
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Q U A R A N T ' ORE, una delle folenni ef-

pofizioni del Santiffimo Sacramento. 
Q U A R E EJECIT infra terminum, é un© 

ferit to , che ha luogo in Inghi l te r ra per i l 
leffee, c i o é c o l u i , che piglia a ferma, in ca
fo ch' egli fia fcacciato dalla fuá ferma, o 
podere, pr ima che fia fpirato i l fuo t e rmi 
ne j contro i l leffor , o colui che da a fer
m a , e i l feoffee ( Ved i Feoffment) o proprie-
t a r i o , che lo fcaccia . V e d i anche AFFITTO . 

Differifce que í lo feri t to da ejeBione f i rma ^ 
in quanto egli ha luogo , dove i l tejfor •> do
po í 'affi t to ftabilito, ne invefle un altro , 
che ne caccia i l leffee ; laddove 1' ejeBione fir-
m a h a luogo contro ognt altro flraniere3 che 
10 difeaccia. 

L ' e í f e t t o é lo íleflb in en t rambi , cioé la 
r í cupe raz ione del refiduo del t e r m i n e . V e d i 
EJECTIONE FIRMJE. 

QÜARE IMPEDIT , é uno feri t to che ha 
luogo in Inghi l te r ra per que l lo , che ha o í -
tenuto un d i r i t to di padronato, contro co
l u i che lo difturba nel medefimo , col pre-
fentarvi un cherico quando la Chiefa é va
cante . V e d i AVVOCAZIONE . 

Differifce dal Decreto o fia Affifa darre'm 
prefentment f u l t ima prafentationis , che ha 
luogo dove un u o m o , o i fuoi antenati pel
lo paflato prefentavano ; mentre queft 'a l t ro 
ha l u o g o per c o l u i , che é V acquifiatore (lef
io . — Dovunque una perfona pub avere l'af-
fifa , pub aver quefio ferit to , ma non al 
con t r a r io . Vedi ASSISA. 

QUARE INCUMBR AVIT, é uno fer i t to che 
ha luogo in Inghi l te r ra contro i l V e f c o v o , 
11 quale , dentro fei mefi dopo la vacanza d1 
un benefizio, lo conferifee al fuo C h e n c o , 
mentre due a l t r i Han no contendendo nel fo
ro peí d i r i t t o di prefentare . V e d i PRESEN-
TAZIONE, &C. 

QUARE NON ADMISIT , é uno f e r i t t o , che 
ha luogo in Ingh i l t e r ra contro i l Vefcovo 
quando rifiuta di ammettere i l fuo C h e r i c o , 
che ha r iufci to nel Foro in un piato di Pa
drona to , o fia d 'avvocazione j fotto prete-
fio di omiffione , o mancanza , & c . V e d i 
AVVOCAZIONE . 

QUARE NON PERMITTIT, é uno f e r i t t o , 
che ha luogo i n Inghi l terra per uno che ha 
d i r i t t o di prefentare per un T & m o , o fia Cor 
te di certo impiego , contro i l proprietario . 

QUARE OBSTRUXIT , é uno f e r i t t o , che 
ha luogo in Inghi l ter ra per c o l u i , che aven-

, do d i -
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cío d i r i t t o d i pafíare pe 'campi del fuo r i c i 
n o , non pub goderne, p e r a v e r l i i l proprie-
tar io c i n t i d i fíepe. 

Q U A R E S I M A , QUADRAGESIMA ? é un 
í e m p o di mor t i f i caz ione , durante lo fpazio 
d i quaranta g i o r n i , m cui i C r i í i i a n i han-
no ordine di d ig iunare , i n comraemorazio-
ne del digiuno Ú l u n g o , e m i r a c o l o í o fat to 
dal N o f t r o Salvatore nel deferto, e per mo
do di preparazione per la feña di Pafqua. 
V e d i DIGIUNO. 

Ne l l a Chiefa Lat ina a n t i c a , Ja Quarefi-
ma confifteva folo i a trentafei g i o r n i . N e l 
R o ñ o fecolo » per avv ic ina r í i a l q u a n í o piíi 
al miracolo , alcuni prefero fopra d i loro-
di aggiugnere quattro g io rn i d i piü j i l che 
col t empo , divenne ufo g e n é r a l e i b e n e h é 
la Chiefa d i M i l a n o , come fi d i c e , íi ten
ga agli ant ichi trentafer. 

Secondo S, Ge ro l amo , S. L e o n e , S, A -
gofl ino, , e a l t r i , la j ^ a ^ r e / í w ^ dee effere ñ a 
ta i n l l i t u i t a dagli A p p o ñ o l i — Kagionano 
c o s í : T u t t o c i5 ch ' é generalmente r icevu-
í o per tu t ta la C h i e f a , e che non fi t rova 
i f t i t u i t o i n aleun C o n c i l i o , dee g iudicar í i ñ a -
b i l i t o dagli A p p o f t o l i . — Ora t a l e , d icono 
c f l i , é i l digiuno della- Quaref iwa. La fuá 
ifHtuzione non é menzionata i n verun C o n 
c i l i o ; ma m o l t i Conc i l j a n t i c h i , partico-
larmente quel di Nicea , quel di Laodicea , 
& c . e a lcuni de' pih vecchj Padri , i n par-
t ico la r T e r t u l l i a n o , parlano d i e í f a , come 
d i cofa , che gTa da qualche tempo fuífi-
fíeíTe» -

I P r o t e ñ a n t i , generalmente^ tengono la 
Quarefima per una i ñ i t u z i o n e fuperftizrofa, 
antrodotta dal vano E n t u í l a f m o d i alcuni , 
che ardirona d ' imi ta re i mi raco l i d i Gesu 
C r i f t o y come pretendono, che apparifca da 
m i paífo d5 Ireneo c i ta to da E u f e b i o . 

A l c u n i f o ñ c n g o n o , che fía ftata prima i n -
íH tu i t a dal Papa Telesforo , nel feeondo fe-
c o l o : a l t r i , che confe í f ano , che v i foffe 
t ina forta d i a ñ i n e n z a o í fe rva ta a van t i Paf
qua nella p r i m i t i v a C h i e f a , pare pretendo-
no che era vo lon t a r i a , e che non fu m a i 
i ng iun t a da alcuna l egge , í in ra l terzo fe-
coio .. 

V era qualche differenza t ra T u f o del le 
C h i e f e , G r e c a , e L a t i n a , quantoal ia Qua
refima ; perché i Grec i l a corainciavano una 
í e t t i m a n a piu pref to , ma alio fleífo tempo 
accordavano piu g io rn i d ' i n t e r r a i í i l o a e , che 

Q^UA 
i La t ín i : quell i che la guardavano fette fet* 
t i m a n e , non digiunavano i Sabbati , come 
quei che T oíTervavano folo fei» 

G l i an t ich i M o n a c i L a t i n i aveano t re 
Quarefime j la gran Quarefima a van t i Paf
qua j un^altra avanti N a t a l e , detta Quare
fima d i S. Mar t i r io ; e una terza dopo Pen-
teeo í íe , chiamata Quarefima d i S. Gio: B a t -
t i f i a ' , ciafeuna delle qua l i era di 40. g io rn i . 

I G r e c i , ol tre quclla d ' a v a h t i Pafqua, 
ne o í fe rvavano quat t ro altre j quella degli 
j íppof io l i , del! ' Affunzione j d i Nata le y e 
della Trasfigurazione y ma le riducevano cia
feuna alio fpazio di fette g i o r n i . — I G i a -
cobi t i aggiunfcro ¡a quin ta , che chiamano 
i l pentimemo d i N i m v e \ e i M a r o n i t i la 
fefta, detta V Efaltazione della Santa Croce, 

Da l nono Canone de l i ' o t t avo C o n c i l i o 
d i To ledo vien ' o r d m a t o : „ Che fe alcune 

„ perfone, fenza evidente n e c e í f i t a , man-
„ geranno carne nella Quarefima , dovran-
„ no eífer p r í v a t e deliquio d i eífa per tu r -
„ to i l r e ñ o delPanno.. " • 

I quaranta g iorn i della Quarefima y dico
no a l c o n i , che fi oíTervino i n memor ia de* 
quaranti g io rn i , in cui i l mondo r e ü b inon-
d a t o ; ovvero , come a l t r i d icono , de 'qua-
r a n t r a n n i , i n cui g l i Ebrei andarono erran-
t i nel deferto ; a í í r i , dei quaranta g i o r n i 
accordati a N i n i v e per lo pent imemo \ a l 
t r i , delle quaranta pe rco í fe , con- cui fi- do-
veano correggere i M a l f a t t o r i o de'quaran
ta giorni , che digiunb M o s é al riceverc la 
Legge ^ o de5 quaranta g i a r n i , che d ig iuna 
El ia l o de5quaranta g iorn i , che digiuno i í 
no í l ro Salvatore . 

Q U A R T A ; in M u í í c a , Scherma, Giuo^ 
co, & c . Ved i QuARTO , QUARTIERE5 GUAR
DIA , PlCCHETTO , &C. 

QUARTA , nella M u í i c a , uno degP in te r -
v a l l i a r m o n i c i , o concordanze . V e d i C o N " 
CORDANZA. 

L a quarta T é la quarts i n ordrne del íe 
Concordanze. Confifte nella miftura d i due 
f u o n i , che fono nella ragione d i 4. a 3 , 
c ioé d i fuonr p rodot t i da corde , le cui lun-
gbezze fono Tuna a l l ' a l t r s come 4 : 3 . 
V e d i CORDA , e IÍ^TERVALLO. 

Si chiaraa quar ta , pe rché contiene quat
t r o t e r m i n i , o fuoni tra i fuoi e í t r e m i / e 
t re gradi r o v v e r o , perché é la quarta ne i r 
ordine della fcala naturale dalla fondamen-
t a l e . V e d i GRADO» 

; Gli 
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Gl í antichi chiamano ia Qua r t a , D í a -

tejaron* e ne parlano come della p r i m a , 
e p r i n c i p á i s di tut te le concordanze j e 

maJerni la t rovano una delle piíi 
frnperfefte. Ella é si fterile, e fecca, che 
non da nulla di buor.o, né per m o l t i p l i -
Co, né per d i v i f ion f . 

L a Quarta ridondante h una difcordanza 
c o m p o ü a delle ragioai d i 27 a 2 0 , e d i 4 
a 5 . V e d i DISCORDANZA * 

Q U A R T A N A , nella M e d i c i n a , k una 
Febbre i n t e r m i t i e n t e , i) cui acccffori torna 
ogn i terzo g i o r n o . V e d i FEBBRE. 

Si chiama Qiiartana , c ioé quar ta , per
ché fi contano i due g io rn i m o r b o f i , i qua-
l i coi d u e i n t e r m i t t e n t i faano qua t t ro . V e 
di TERZANA . 

Q U A R T A P A R T E d ' u n B a r i l e , F i r ' 
k 'm^ é una rrjiíura Inglefe di capacita, per 
cofe l iqu ide . V e d i BARILE, e MISURA . 

I I F i r k i n di cervogia contiene o t to G a l -
lons\ e quello d i b i r r a , nove : Due F h k i n s 
d i birra fan.no ií K i l d e r k i n \ due K i l d c r k i n s 
i l ba r i l e ; e due Bar i l i 1'Hogshead . V e d i 
KILDERKIN, GALLION, BARÍLE, e HOG
SHEAD . 

I F i r k i n s di fapone^ e á \ bu t i r ro fono 
ful piede del F i r k i n di cervogia , cioé un 
Ga l lón per F i r k i n , m i n o r i d i quello d i 
foirra. 

QUARTA PARTE d'una bifolca di i e r r a ; 
che gl1 í nglefi chiaraavano anticamente Far -
ding - deal , o Farding - l a n d , e che ora chia
mano rood* V e d i ACRE^ 

N e l Regiftro degli f c r i í t i , eífi hanno pu
ré denariata , obolata , fo l ida ta , e l ib ra ta 
t e n a , * i l che dee probabilmente montare 
i n proporzione di quaatitada! Fard ing dea l , 
come un mezzo-penny, un penny, n n f c i l l i -
n o , e una l i ra montano i n v a l u t a ; ful qual 
piede obolata dee eílere un mezzo Acre o g iu -
%zxo\ denariata, un g iugero ; f o l i d a t a , á o -
d i c i g i u g e r i ; e l i b r a t a , ducento quaranta 
g i u g e r i , 

* P u r é trovano, v ig in t a libratas ierra?, 
ve l rcddi tus . Reg. fot. 94. a , e 248. 
b. dove l ibrata i e r ra parrebbom ejjere 
tamo come yields xx s. per annum ; 
e centumfolidatas terrarum tenemen-
t o r u m & r e d i t u u m , fo l . 249. a. A l -
t r i tengono, che obolata non h che una 
mezxa pertica ; e denariata , una per-
t i c a . V e d i PERTICA. 
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Q U A R T A R E , QUARTERIMG i n Ingle-

f e , i n i inguaggio d i m a r i n a . — Q u a n d o u n 
V a í c e l l o veleggia al l a r g o , non eflendo n é 
fot tovento , né col vento in poppa , ma co
me ira T u n o e T a l t r o : allora íi d i ce , che 
i l Va í ce l l o vol teggia . V e d i VELEGGIARE. 

Quello te rmine é anche ufato quando u a . 
V a í c e l l o veleggia con vent i l a t e r a l i . V e d i 
VENTO LATERALE. 

QUARTARE , Quartering, ne l l ' Ar t e del 
Can non ie re , é quando un pezzo d' ar t igl ie-
r ia é aífeftato in m o d o , che t i re ra fu quel-
la ftefla linea , o fu quel medefimo punto 
del C o m p a í í o , che i l Quart iere , o Quarter 
del Va íce l l o porta . 

QUARTARE, quartering, i n Tnghi l t e r ra , 
e alie vol te ufato anche per di i l inguere i 
fratel l i m i n o r i dai m a g g i o r i . V e d i DÍFFE-
RENZA. 

Q U A R T E L L O ; V e d i QUARTO, D 'A-
RALDIC A . 

Q U A R T I C E L L O , in Inglefe Quar tern , 
e Quarteron, é un d i m i n u t i v o di Quar to ; 
che fignifica un qua r t i e r e , o quar to d i p in
ta ; come un quarto fignifica un quartiere 
d i un G a l l ó n . V e d i QUARTO . 

Q U A R T I E R E , o Quarto , la quarta par
te d i un T u t t o , o T in te ro d iv i fo i n quat
t ro porzioni eguai i . V e d i QUARTO. 

I n opera di t razioni i l Quarto é efpreílo 
per j r , tre quar t i per V e d i FRAZIONE. 

QUARTIERE, i n p e í i , é una quarta par
te del Q u i n t a l e , o fia pefo d i cento l l b b r e . 
V e d i QUÍNTALE. 

I I Quartiere é 28. l i b b r e , avoirdupoir. 
V e d i QUÍNTALE , LIRA, AVOIRDUPOIS , & c . 

QUARTIERE, * quarter h anche una m i f a -
ra íecca , che contiene i n grano o t to S t a j , 
o B m h e h I n g l e f i , rafi ; i n carboni la quar
ta parte d' un Chaldron . V e d i MISURA, 
BUSHEL, O STAJO, € CHALDRON. 

* Quarterium frumenticonjiat ex oElo B u f -
f e l l i s . Fleta. I . 2. 

QUARTIERE i n Legge, i n Inglefe Quar
ter i n ¡acó , Quarterium a n n i , é la quar ta 
parte d ' u n ' a n n o . V e d i ANNO . 

Qu ind i i g i o r n i , i n cui quei Quar t ier i re-
golarmente cominc lano , fi chiamano Quar-
ter-Days . V e d i GIORNO . 

L i Quarter-Days, o glovni á i quartiere fo' 
no i l 25. di M a r z o , detto L a d y - D a y , Fe-
fia della V e r g i n e ; i l 24. di G i u g n o , detto 
M i d f u w m e r - D a y , o Fefta d i S. G i o : Ba t t i -

fia', 
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ñ a , o di mezza-State; i l 29. ¿1 Setiembre, 
detto Michaelmaff-Day, o Fefla di S. M i -
chele; e i l 25. di D i c e m b r e , detto Chrt f i -
maff-day^ o F e ñ a di N a t a l e . 

QUARTIERE, in Inglefe quarterldge^ da
ñ a r e pagato ogni t r e m e f i , o per quar t iere . 

QUARTIERE, O quarter ^ d ' u n Vafce l l o , 
c quella parte del gufcio d' un V a í c e l l o , 
che ha luogo tra i l fito ^el t i m o n i e r e , e la 
traverfa. V e d i VASCELLO. 

QUARTIERE, é anche ufato per un Can
t o n e , o divifione d' una C i t t a \ e coníifte 
i n varj o rd in i d i fabbriche, & c . feparati da 
qualche al tro quartiere per raezzo d ' u n fiu-
m e , d'una gran ftrada, o d5altro t e rmine . 

T a l i fono i vent i Quanier i della C i t t a d i 
Pa r ig i . — L 'an t i ca Roma fu divifa piu vo l -
t e , fotto le d i lei var íe aumentaz ion i , i n 
quar t ier i , det t i regioni, come íi pub offer-
vare nelle Topografie di Aure l io N t f l o r > 
Onofr io P a n v i n i o , M a r i l l a n , Pirro L i g o -
r i o , B o i j j a r d , e alrr i A n t i q u a r j . 

I n molte C i t t a v i fono C o m m e í í a r j del 
Quartiere 1 deftinati ad invigi lare al governo 
di effo. —- I l Priore de 'Capor ioni qualinca 
fe üeí ío Capo e Colonel lo delle q u a t t o r d i c i ' 
r e g i o n i , o Qjiart ieri &\ R o m a . M u f c g r a t , 

Franchigia di Q u a r t i e r i . V e d i 1' A r t i c o -
10 FRANCHIGIA . 

QUARTIERE ti Affemblea ^ of affembly^ é 
11 luogo prefiíTo, dove le Truppe hanno da 
venire ad u n i r í i , e fchierarí i per marcia-
re i n un corpo . Vedi RENDEZVOUS , e PA
RATA . 

QUARTIERI d i rinfrefeo ^ of nfreshment ¡ 
é certo terreno fertile e ben provveduto , i n 
cui le T r u p p e , che fono ftate aííai affatica-
te e t r a v a g ü a í e , f i mandano per potervi r i -
euperare le lor forze , e fa lute ; anche du
rante la ftagione della campagna. 

V i fono puré quartieri a í t egna t i pei r iven-
dugl io l i , e loro equipaggio. 

QUARTIERE denota anche falvezza , e 
buen t r a í t a m e n t o p romeí fo a perfone , o 
t ruppe , che firendono, e depongono le l o r ' 
a r m i . — Gosi dicefs, i l nemico domando 
quartiere. 

L a Frafe prefe la fuá origine da un accor-
do fatto anticamente t ra g l i Olandefi e g i i 
Spagnuol i , che i l rifeatto d ' u n ' U f i z i a l e o 
foldato , foííe un quarto della fuá paga. 

Q u i n d i , i l diraandar quartiere era offeri-

re un quarto della lor paga per la lor fal
vezza ; e i l ricufar quartiere era U non ac-
cettare tal compofizione per lor rifeatto . 
V e d i RISCATTO. 

- Q U A R T I E R I ti Invernó é i l luogo aííe-
gnato alie Truppe per paflarvi 1' i nve rnó . 
— I n che differifeono da G u e r n i e i o n i . V e 
di GUERNIGIONE. 

QUARTIERI d' i n v e r n ó : fi dice anche del 
t e m p o , che le Truppe continuano i n quel l ' 
a l iogg io ; e per g l i avvantaggj , che i Cap i -
t an i ne ricavano — C o s í dicefi , tal Reg-
gimento fu porto i n quartieri d? inverna m 
tal V i l l agg io . — I quartieri $ invernó non 
durarono che tre mefi . — Ogni Capifano fa-
ra almeno mi l l e p ia í l re ne' luo i quartieri c? 
i n v e r n ó . 

I n Ifpagna fi hanno anche Quartieri dé 
State . 

QUARTIERI O quar t ie re , i n G u e r r a ; i l 
luogo deftinato a un corpo d i t r uppe , per 
v i v e r v i , a l loggiarf i , ed accamparvifi fopra , 
durante un' a í f ed io , o f i m i l i . V e d i CAMPO. 

I I Quartiere áe\ G e n é r a l e é que l lo , do-
ve i l Gené ra l e alloggia e accampa in per-
fon a . — Si u íava di far linee di comunica-
z ione , per unir ' inf ierne i diíFerenti quar-
t i e r i . V e d i LINEA . 

QUARTIERI ad un aflfedio fono g l i ae-
campamemi fatt i ai paffi pr incipal i in torno 
ad una Piazza, e che fervono a chiuderne 
l ' a d i í o , e ad impedirne i foccorf i , e con-
v o g l j . V e d i ASSEDIO. 

QUARTIERI; fi dice anche di qualfifiajai-
loggio fat to in campagna fuori d ' a í f e d i o . 
C o s í dicefi , i l G e n é r a l e ha íiefo i fuoi Quar
tieri un buon t r a t t o . — I I n imico a v v i c i -
nandof i , l ' obb l igb di riflringere i fuoi Quar
t ie r i . -

Q U A R T I E R M A S T R O , un Uff iz ia l d' 
a rmata , la cui infpezione é fopra i Quar
t i e r i d e ' S o l d a í i ; ve n é d i var ié c l a í l l ; 
c ioé i l 

QUARTIERMASTRO genérale ) i l cui offizio 
é di provveder buoni quart ieri per t u t t o l ' E -
ferc i to . V e d i QUARTIERI. 

QUARTIERMASTRO ti Infanteria) quegli 
che ha da provvedere i quartieri per un 
Reggimento d' I n f an t e r í a . V e d i REGGI-
MENTO . 

QUARTIERMASTRO di Cavalleria^ quello 
che ha da preparar ' i Quar t ier i per una T r u p -
pa di Caval le r ia . V e d i TRUPPA . 

QUAR-
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O-UAUTrníiMASTRO, ^ &n&e un u f i x k l e 

a bordo d 'un V a f c e l l o ; d i quefti ve o ' é 
• s 0 meno, fecondo i l fuo ca r ico . I l l o r ' 

^ f iz io é di f5ora'berare i l fondo della N a v e 
o^ni occafione, di f o p r a í k r e al difpenfie-

re quando confegna i v i v e r i al cuoco , e 
cava colla tromba la btrra^ e in g e n é r a l e , 
d'aver cura , che tson fucceda alcun g u a ñ o . 

I I Quartiermafiro, o Quaneer , <ieve an
che penfare al carico del Va fce l l o , c h ' é 1' 
u f i z i o , cui é p r i nc ipa l í ue iue def l inato . V e 
di CARGO , & c . 

Q U A R T I , nel fabbricare, o t r a v i c e l l i , 
fono quei pez^i di legno leggieri e r i t t i , 
che fi collocano tra i p a l i , e le t r a v i ; per 
poi metterci íbpra le afficelle.. 

S o n ó di due forte , f e m p i i c i , e doppj . 
— / Quar t i femplici fono ícgat i a due pol l ic i 
á \ g ro íTezza , e quat t ro di larghezza j \d&p-
p ) a q u a t í r o pol l ic i di quadro . 

QUARTI, in un O r o l o g i o , fono i cam-
^ a n e l l i , che fuo na no i quart i d ' o r a . V e d i 
OROLOGTO , ORA , & c . 

Q U A R T I L E , un afpetto de' P i a n e t i , 
quando eííi f o n o , tre f e g n i , o 90 g r a d i , 
á i f t an t i i ' u n o d a H ' a l t r o . V e d i A s P E T T O , 
c SEMI-QUARTILE . 

L ' afpetto quartile é marcato cosí • . V e 
d i CARATTERE. 

Q U A R T O , o 4 . to , un l i b r o , d i cui 
quat t ro f o g l j , o o t í o facce, fanno un fo-
gl io f c i o h o . V e d i VOLUME, LIBRO, &C. 

QÜ ARTO , in Aflronornia . I I periododel-
la L u n a , o lunaz ione , é d ivifo in quattro 
por te , © quar t i i ciafcuno de 'qua l i cont ie-
í ie da fette in ©íto g i o r n i . V e d i LUNA, e 
LUNAZIONE. 

I I pr imo quarto é dalla Luna nuova alia 
Quadra tura ; i l fecondo da q u e ñ a alia Luna 
p lena , ¿kc. V e d i QUADRATURA , & c . 

QUARTO, é adoprato p a r í i c o l a r m e n t e per 
una mifura d i m i n u t i v a , che contiene un 
quarto di qualche aitra m i f u r a . V e d i M i -
SURA . 

IJ Quarto Inglefe é un quarto d i un G a l l ó n , 
o due p i n t e ; i l Quarto R o m a n o , o Quar-
tar ius , era la quarta parte d ' u n Congio . 
V e d i GALLÓN, PINTA, CONGIO , & c . 

I Franzefi , da cui g l ' Tnglefi prendono 
que í ia voce Q u a r t , oltre i l loro ¿ « a r f , o 
^OÍ di^ due p in t e , hanno varj a l t r i Quarti-> 
d i í í in t i c o i r i n t e r o , di che fon Q u a r t i c o 
me Quart de m u i d , Q u a n de Boiffeau. V e -

Tom. V I L 

Q U A 41 
di M U I D , e BUSHEL. Hanno anche i l lo r 
Qiiarto d' una canna , & c . V e d i Q u A RI
TIERE . 

QUARTO, ne i r A r a l d i c a , é alie volte ufa-
to per uno Scudo, o C o t t a d' A r m i . V e d i 
S c u o o . 

I n quefto fenfo v i fono fedici Q u a r t i r i -
chiefti per provare n e b i l t a , i n compagnie 
o o r d i n i , i n cui i foli N o b i l i fono ammef-
f u V e d i NOBILTAV. 

L a parola Q i t a n i , r ichie í l i come una pro 
va d i N o b i i t a , é derivata '.da che fi ufava 
ant icamente/di metiere le Co t t e d ' a r m i del 
padre, madre , a v o , e ava , fui qua t t rd 
cantoni della tomba del m o r t o . — I n Fian-
dra e Germania fi vcdono frequentemente 
•fepolcri, che hanno o t t o , f ed i c i , e anche 
trentadue V e d i SEPOLCRO . 

QUARTO o Quartello.; é anche applicato 
alie p a r t i , o membri della prima divif ionc 
della Co t i a , che viene inquar t a t a , o d i v i -
fa in quattro Quar t i j come nella T a v . Arald*. 
^ . 4 5 . V e d i INQUARTARE. 

I I Re della Gran Bretagna nel p r i m a 
Quarto porta gole ( cioé v e r m i g l i o ) tre l i o -
ni pa í ían t i oro & c . ~ N e l fecondo Quarto 
porta azzurro tre g i g l i f i o r i , & c . 

QUARTO/raKío , i n Inglefe Franc Quar-
te r , é un Quarto femplice o f o l o , che ha 
da pofledere una quarta parte del campo. 

Q u e ñ o fa uno degü ordinarj onorevol i 
d 'una C o t t a . V e d i ORDINARIO* 

L a voce Q u a r t e r l y ü ufa dagli Inglef i neli* 
A r a l d i c a . Si dice che una perfona porta 
quanerly) quando porta A r m e inquartater 
V e d i INQUARTARE. 

I I Re della Gran Bretagna porta quarter-
l j / d i q u a t t r o ; nel p n m o q u a r t o g o l e , & c . 
Gran Bre tagna: n d fecondo, azzur ro , & c . 
I r l a n d a , & c . 

QUARTO , nella Navigaz ione . — U n 
Quarto d ' u n p u n t o , v e n t o , o r o m é o , ( c i o é 
quarta d í v e n t o ) é la quarta parte d' un 
cardinal p u n t o , v e n t o , o rombo; o della 
d i ñ a n z a tra duecardinal i p u n t i , v e n t i , & c . 
V e d i PUNTO, VENTO, e ROMBO. 

11 «Qaarío contiene un 'a rco di 11o, 15'. 
— I I Quarto é c i b , che W o l f i o , i n r i fpet-
to alie altre d i v i f i o n i , chiama punto fecon-
dario del fecond 'ord ine . V e d i CARDINAI. 
PUNTO ; & c . 

Q U A R T O - D E C I M A N I ; erano antica-
mente una Setta nella Ch ie fa , e foüene-

F va-
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v a n o , che la Pa íqua Q. dovea fempre'cele
brare conforme i l c o í t u m e degli Ebre i , i l 
qua t t o rd i ce f ímo giorno della Luna nel me-
fe d i M a r z o , i n qualunque tempo cadeffe 
ta l giorno . V e d i PASCUA .. 

E qu ind í i l lor nomc Quarto-deciraani , 
c ioé Quat tordeci ra i . V e d i PASQUA . 

G l i xAfiatici erano fortemente attaccati 
aquef t 'op in ione , pretendendola fondata fu l i ' 
autori ta di S. G i o y a n n i , che fu i l loro A -
p o í i o l o ; e i l Papa V i t t o r e non po té raai 
por ta r l i all 'obbedienza i n tal p u n t o , ben-
ch 'eg l i foffe vic ino a f comun ica r l i , — A l -
cun i fon di parere, che attualmente g l i 
f comun icb ; ma é p iu probabile che fi con-
tentaffe colle minacce . 

Policrate Vefcovo d i Efefo , fcriíTe una 
lunga e calda le t te ra , i n nome d i t u t t ' i 
V e í c o v i d e l l ' A f i a , a V i t t o r e e alia Ch ie -
fa di R o m a , i n cu i fpiegava d i f fu íamente 
Pufo dí quelle Chiefe i n rifpetto alia cele-
brazion della Pafqua ; e fofleneva,<, ch'efle 
i n cit) feguivano í b l o una cortante tradizio* 
n e , che fi era immutabi lmente ñ a b i l i t a fra 
loro fin dal tempo de l f Appoftolo S. G i o -
v a n n i , che m o r í a Efefo. — M a i l Papa 
non íbddisfa t to di querta rifpofta d i Po l i 
cra te , farebbe proceduto alia fcomunica , 
fe alcuni de 'p ih ragguardevoli V e f c o v i , i r a 
g l i a l t r i I r e n e o , non fí foí íero in te rpof t i , 
e non l ' ave í fe ro diífuafo dal d i ñ u r b a r e la 
pace della Chiefa eolio feomunicare un 
p o p ó l o , pe rché aderiíTe a quanto ftimava 
t r ad iz ione . 

Q U A R T O D I C O N V E R S I O N E , nel l ' 
A r t e m i l i t a r e , é un m o v i m e n t o , con cui 
la fronte d ' u n cprpo di T ruppe é girata 
dove era i l flanco ; facendofi cosí un guar
ió d i C i r c o l o . V e d i CQNVERSIONE, VOL-
TARE, &.C. 

Se fi ha da fare alia deftra , F u o m o , ch ' 
é al l 'angolo della man d r i t t a , conferva i l 
fuo p o d o , e íi v o l t a , mentre i l r e ñ o fi 
g i r a ; fe alia finiílra , l ' u o m o della finiftra 
conferva i l fuo l u o g o , &c . V e d i EVOLU-
ZIONE . 

Q U A S I - C O N T R A C T U S , nella Legge 
C i v i l e , é un ' a t t o , che non ha la forma 
rigorofa di c o n t r a t i o , ma p u r é ne ha la 
forza . V e d i CONTRATTO . 

I n un contrat to v i dee cífere i l m u t u o 
«onfenfo d 'ambe le p a r t i ; laddove i n un 
Quafi-Contram f una parte pub eífer lega-
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ta od obbligata ali! altra ler.za aver dato i l 
fuo confenfo a l l ' a t t o , coa cui viene ob
bligata . 

Per efempio. -— H o fatto i l V o ü r o ne-̂  
g o z i o , i n v o l i r a a í f e n z a , fenza la voí l ra pro
c u r a ; ed é r iufci to a voftro vantaggio.- j o 
ho dunque un 'azione contro di v o i pgr la 
ricuperazione di quanto ho sborfato, e v o i 
Un'azione contro d i me per farmi render 
c o n t ó della mia a m m i n j í l r a z i o n e : i l che 
monta a un quafi-contratto. 

QUASI-CRIMEN, o quaf i -del i t ium, nella 
Legge C i v i l e , é 1'azione d 'una perfona, 
che fa danno, o male invo lon ta r iamente , 

La riparazione di quafi-delmi confiíie i n 
far buoni i danni con inpereíTe, 

XQUASI-MODO, D o m e n i c a c o s í d e t t a ( e l a 
pr ima dopo Pafqua) dalle parole in iz ia l í 
d e l l ' i n t r o i t o della MeíTa di quel g i o r n o , 
Quaft modo geni t i Infantes. V e d i DOME-
NICA t 

N e g l i a t t i an t ich i que í l e parole erario f i " 
gnificate con q. m . g. 

C U A T R I D U A N O ; d i quattro d i . 
Q U A T T R O N A Z I O N I ; é la denomina-

zione d 'un Col lcg io fondato in 1661. dal 
Cardinal M a z z a r i n o , per l 'educazione e 
raantenimento d i feífanta fanc iu l l i n a t i v i 
de 'quat t ro paefí conqu i í l a t i dal R e , c i o é , 
qu indic i per Pignerolo g I t a l i a , qu ind ic i 
per l ' A l f a z i a , vent i per la Fiandra , e die-
c i peí Ro íTig l ione . V e d i COLLEGIO. 

LE QUATTRO TFMI^ORA ; * e lo r feí-
t i m a n e . 

^ Melle Leggi del R e Alfredo d? Inghil* 
t e n a , e i n quelle d i Canuto, quefli 
giornifono det t i , ymbren , cio¿ giorni 
circolari , donde la parola f u probabil-
mente corroí ta i n ember-days, o gior
n i d i ceneri: da i C a m n i j l i fi chiama
na , quatuor anni t é m p o r a , le qua t ' 
tro fiagioni c a r d i ñ a l i ^ fu l le qual i fi 
volge i l circolo delC anno: e qmnd i 
Henshaw fuppone, che la parola t em-
pora fia fiata formata come per corru~ 
zione da temper. 

L e quattro témpora fono i l M e r c o l e d i , 
V e n e r d i , e Sabbato dopo la Domenica d i 
quadragefima, dopo quella d i Pentecofle, 
dopo 1'Efaltazion delia S. Croce i n Settem-
bre , e dopo i l giorno di S. Lucia i n D i -
cembre ; i quali quat tro tempi corrifpon-
dono fu íEc ien te raen te bene ai quattro quar» 

t i 
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t i d e ü ' a n n o , Primavera * State , A u t u n n o ^ 

€ í l Sig. Somner crede, che erano or ig ina l 
mente digiuni j i r t i t u i t i per implorare la D i 
vina bcnedizione su i í r u t t i della T e r r a . 
Jn ordinc a che, Sk'mner fuppone la paro
la ember prefa dalle cener i , embers ^ che fi 
fpargevaho allora sulla t e ñ a . 

Quede f e í t i m a n e delle qüa t t ro témpora 
fono ora p r i n c i p a l m é n t e «onf idera te per le 
ordinazioni di Preti e Diaconi ; mentre i 
Canoni aíTegnario le Domen iche , che i m -
mediatamente fuccedono alie quattfo témpo
ra % pei tempi íb lenn i d 'o rd inaz ione . Ben-
ché i Vefcovi poíTano a lor talento ordina-
re ogni D o m e n k a o F e í l a . V e d i ORDINA-
Z I O N É Í 

Q U A T U O R homines p r t p o f i t i . V e d i PRÓ-
POSTO . 

QUATUOR-VIRATO ; quatuor-vir , ne l l ' an-
t ¡ ch i t a , Ccritto fovente l i l i . VIR ; un M a -
giftrato R o m a n o , compodo d* un min i f t ro 
che avea tre Col leghi ¿ n i t i con l u i nella 

a m m i n i ñ r a z i o n e 4 V e d i DECEMVIRI * 
A i quatuor-viri era commeffa la carica d i 

c o ñ d u r r e e ñ a b i l i r e le Colonie m á n d a t e nel-
le P rov inc ie . V e d i COLONIA. 

I n cafo d'accidentl avverfi , ed a l t r i pe-
r ig l io f i afFari , era c o í l u m e di creare qud-
tuor -v i r i con commiffione di i n v i g i l a r e , ne 
quid detrimenti Re/publica eaperet j che la 
Repubblica non riceveíTe alcun d a n n o » 

V erano ancora quatuor-viri deftinati all1 
ifpezione e cura d i r iparaz ion i , & c . 

Q U E R C I A . V e d i l ' A r t i c o l o LEGNAME* 
QUERCIA Reale. V e d i l ' A r t i c o l o REALE . 
QUERCIA elcina o leccio. V e d i l ' A r t i c o -

io KERMES . 
V i f c h i o di Quercia> V e d i T A r t i c o l o V i -

s c t i i ó . 
Palle d i Quema , GalloZze j o C o n i d i 

Quercia, nell ' iftoria naturale, fono una fpe-
zie di ga l le , od efcrefcenze, che fpuntano 
da a Quercia. — P e r la generazione ed ufo 
delie q u a l i . V e d i G ALLOZZE. 

QUE RE LA . VediJBiLL , e INDICTEMENT . 
QUERELA doppia . Ved i DOPPIA QUE-

RELA . 
Q U E R E L A N T E , nella Legge Inglefe 

P l a m t i f f , ^quegli che proceffa, o á \ quere
la , m un Af f i f a , o in un ' az ion perfonale; 
c o m e , i n un 'azion di d e b i t o , misfa t to , i n -
ganno , impedimento , e fimili. V e d i AZIONE . 
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QUERELANTE fla oppoflo a Reo . V e d i 

REO. 
Q U E S T I O N E , quafl to, i n Lóg ica , & c . 

é una propofizione, della cui veri ta eíTen-
do una perfona curiofa d' informarfi , la pro
pone a un' altra per via d' interrogazione . 
V e d i PROPOSIZIONE , VERITA', INTERRO
GAZIONE, &CÍ 

L e quejiioni logiche fono variamente d i f t r i -
bu i t e ; la divifione ordinaria fi é in quejiio
n i pr imé o primarie j come j qu id e f i , che 
Cofa é q u e ñ o ? — E fecondarie, che deriva-
no dalle p r i m e ; come , in che modo é quedo ? 

QÜESTIONI quodlibetiche* V e d i QUODLI-
BETÍCÁ . 

QUESTIONE , i n Legge — L a quefiion de 
jure ha generalmente da effer d i í l in ta dalla 
quefiion de f a f l o i V e d i PACTO, &C. 

Q U E S T O R E * , qutéjior j un ' Uf iz ia le nel l ' 
án í i ca Roma , che avea cura del Tefors 
pubblico . V e d i TESORO * 

* L a parola k formata da quse rend®, r i -
cercando y indagando i 

L a Q u e Ü o r i a , Quefiura ^ éa f í a i a n t i c a , cf-
fendo data í h b i l i t a fotto i R e . — I n tempo 
della Repubblica , i l Senato deftinava quejio-
r i i n ogni P rov inc ia , per aííiftere i Procon-
f o l i , come Luogotenent i o T e f o r i e r i , nel l ' 
amminidrazione deli ' En t r a t e : ma fotto gl'' 
I m p e r a t o r i , non v 'era propriamente che ua 
íol quejiore y o Teforier genéra le d e l l ' I m p e 
r i o : quegli a l t r i quejiori i n f e r i o r i , o fubor-
d lna t i fi c h í a m a v a n o allota affidenti del que* 
flore , adjutores qucéjloris 4 

L ' uficio dei quejiori nella fuá origine non 
era che per P Eferc i to . —Pagavano l e T r u p -
p e , ed erano incaricati del danaro ch ' en-
trava per i fpog l io , e facco, & c . 

Col l ' andar del terapo ne furono creati de' 
nuovi per rifíedere nella C i t t a , e ricevere 
i l danaro pubb l i co , le ta d e , i l t r i b u t o , & e . 
— I I loro numero venne accrefciuto a m i -
fura che T Imper io crefceva: Si l la Paumen-
tb fino a v e n t i . 

V e r a p u r é un 'a l t ra forta d i quejiori , ai 
qual i fpettava 1' efame , e 1' inchieda de* 
de l i t í i cap i ta l i . 

I I quefiore del fagro Pa lazzo , facr i Pala-
t i i , era ana delle prime d igni ta fotto g l ' I m 
peratori d i C o d a n t i n o p o l i . 

U n tal quejlore fottofcriveva i R e f c r i t t i 
delP Iraperatore, e le rifpode alie p e t i z i o n í 
e fuppliche , che g l i vcnivano prefentate 
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•— Formava e í b t t o í c r i v e v a le leggi e coí í i -
t u z i o n i , che T Imperatore ftimava a propo-
f i to di pubblicare; e avea cura d e l l ' a m m i -
niftrazione della g iuf t iz ia . 

A i c u n i paragonano i l d i luí impiego a 
fue l lo di Gran Cancellier d' Irsghilterra , 
Lord High-Chancellor. — E r a ordinariamen
te uno de' G i u r e c o n í u l t i , che veniva inca-
ricato di t a l ' u f i z i o ; r i c e r c a n d o v i í i , ch ' eg l i 
ccnofceí íe le leggi d e l l ' I m p e r i o , foífe ahile 
a prefcriverie , e a farle efeguire, ed a g iu -
dicar delle caufe portare davanti 1' Impera-
tere per v ia d' appello. 

Coftant ino f u . i l p r i m o , cheereíTe queflori 
del Sagro Palazzo. V e d i PALAZZQ. 

QUESTORI , Que/i-men , in Ingh i l t e r r a , 
fono perfone fcelte annualmente in ogn i 
r i o n e , per far ' inchiefta negli abufi , e mis-
í a t t i , fpezialmcnte in quel l i , che hanno 
rapporto a pefi , e m i í u r e . 

Q U i E S T U S eji m k i i , é in Ingh i l t e r ra 
u n o f c r i t t o di nocumento ,. i l q.uale ^ rS ta t . 
15. Edu. 1. ha luego contro colui r al qua-
ie la c a í a , o altra cofa , che genera un pre-
g iudix io , é difcefa , o alienata j laddove p r i 
ma di quefto Statuto , Taxione avea luogo 
fo l amen íe contro c o l u i , che pr ima lev^), o 
causo i l p regiudiz io , a danno del fuo v i c i -
no » V e d i NOCUMENTO • 

Q U E T A N Z A , o quietanza , acquittal, 
k una ricevuta , libcranxa , o francamente d' 
una perfona da colpa o ío fpe t to d'un'ofFefa . 

QUETA NZ A é d i d u e f o r t e ; in legge 9 e in 
fat to. — Quando due fono aecu ía t i o pro-
ceflati d i fellonia , T u n o come pr inc ipa le , 
T altro come acce í fo r io j venendo i l pr inei-
pale a f f o l t o ; anche l ' a cce í í o r io per c o n í e -
quenza é l i b e r a t o : nel qual cafo, come l'ae-
ceíforio é aíTolto per legge ^ by law r come 
dicono gT I n g l e í i , cosí lo é i l principale m 
fat to , in faH . V e d i ACCESSORIO. 

QUITANZA , fi ufa p u r é i n I n g h i l t e r r a , 
quando v ' é un Signore d i feudo f e r v i l e , e 
con beni che r i levan da un altro , a lord 
tnefn, and tenant, e t i fitíuario tiene terre 
del Feudatario e i l Feudatario dipende , 
holdí over, dal Signor a í f o l u t o : q u i v i , i l 
Signor di feudo fervile deve liberare i l f i t -
luar io da t u n ' i fervizj pretefi da ale un 'a l 
t ro per le fieffe i e r r e ; dovendo i l fittuario 
fervire al Signor feudatario folamente , e 
non a diverfi Signori per una por i ione d i 
^ r r a , V e d i MESNJ e SERVIZJO . 
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QUETA NZ A quittance , é anche un r i l a -

fcio , o affoluzione i n i fc r i t to , d' una f o m -
ma di danaro, o altro deb i to , che dovrebbe 
e í íe r pagato, o e f t g u i t o . Ved i RIGEVUTA. 

I I verbo quietare, \ \ participio quietato , 
e ' l nome quietanza, fignificano anche urt 
a í ío luz ione da un 'o í fe fa o b b i e t t a í a . — N e i 
qual fenfo fi t rova in I n g h i l t e r r a , 5 
acquktsd, ytv prociamaztone. V e d i i l p r i m o 
A r t i c o l o QUETANZA . 

Q U I A , i n L ó g i c a . V e d i i ' A r t i c o l o RA
CIONE , 

QUÍA tmprovide , i n I n g h i l t e r r a , é un 
fuperfedeas accordato in di ve r i l eafi , quap-
do uno fer i t to é e r r ó n e a m e n t e o t tenuto i n 
g iud iz io , o mal g iudieato . Vedi- SCRITTO» 

T a l e é quello , che s' accorda in favor® 
d' un' Ufizia lc della Caneelleria cirato con
t ro i l pr iv i legio della Cor te nella Camera 
delle Caufe c i v i l i , ed incalzato a quclla t ú 
citazro'ne , che chiamano Exigení. 

Q U I D , che cofa, nelle Scuole, é ufato 
per denotare la definizion d 'una cofa. Ve* 
di DEFINTZIONE, 

Si chiama cosí v perché la definizione r i -
fpondealia qu i f t ione , qmd efir che cofa é"? 
V e d i QUESTIONE. 

Q u i n d i abbiarao due forte di qurd', no* 
minale. , quid nominis e reale , quid rei. 

QUID pro quo, in Legge , cioé cofa perché 
cofa , denota i l daré aleuna cofa d i valore 
per u n ' a l t r a ; o la mutua confiderazione ed 
effezione d' ambe le par t í ad un e o n t r a t t o » 
Ki tch in , 

QUID pro quo,- o Qui pro qm , % anche 
ufato i n Fifica per efprimere !o sbaglio d' 
uno fpeziale, nel fomminiftrare una medi
cina per 1'altra; o nell ' adoprare un' ingre
diente in una compofizione ditFerente dal pre-
f e r i t í o^ V e d i SUCCEDANEO. 

Propr iaments , quid pro quo é un5 errore 
nella polizza del M e d i c o , ove quid é feri t 
to per quo) una cofa per un 'a l t ra ; o dello 
fpezialenel leggcre quid per quo , e nel da
ré al paziente la medicina faifa. V e d i PRB-
SCRIZIONE . 

Q u i n d i i l te rmine é i n genéra le eftefo a 
t a t í i g l i sbaglj od errori commeíTi nella ms-
dicina , eioé nella preferizione , prepara-
z i o n e , od applicazione de' r i raed ; , 

U n Medico del Settentrione in una Teft 
ü a m p a t a sulli quid pro quo eonfeífa ingenua-
mente j che fono moho f req^entL — D,;» 
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t i ngue con molt1 accuratezza una gran vá r i e -
ía d i fpeziedi quid pro qm\ alcuni riguardo 
all'operazione, a i t r i riguardo al fogget to , 
ed altri rirpetto alia lor fo rma , o e f fe t t i . 

La prima comprende i quid pro quo del 
M e d i c o , la feconda quei del p a l í e n t e , e la 
terza ^uei dello fpeziale ¿ 

Egh aggiunge i quid^pro quo del C h i r u r -
go, i quid pro quo del Cuoco , i quid pro 
quo della nu t r i c e , & c . N é omet t e , che vi 
fono quid pro quo falutevoli , quid pro quo 
per ico lof i , quid pro quo ind i f f e r en l i , &G. 
— D i o c¡ guardi dai quid pro quo! 

Q U I D D I T A " , quidditas , nelie Scuole , 
una parola deilo íleíTo fígnificato che Ejjen-
za . Vedi ESSENZA * 

I I nome deriva da che , egli é appunto 
per l 'eíTenza d'una cofa , che é tale quid, 
un tale quid, o la fteíía cofa; e non un'al-
t r a . —Quando al vedere, o fení i re i l ne
me d' una cofa , la cui natura , & C . ci é 
i g n o t a , d imandiamo, quid e/i ? eos'é ? non 
i n í e n d i a m o altro colT interrogazione , fe non 
ehe d i defiderare , che ce ne venga fpiega-
ta la natura e TeíTenza eon una Def in iz io-
ne. —Donde la Oyidditci é ordinariamente 
defini ía per u n ' e f í e n z a conofeiura o eípref-
fa in una Definizione. Ved i DEFINIZIONE. 

E quindi cib ch' é e í íenz ia le ad una co
fa , íi dice efler quidditativo . — Come co-
gmzlone q u i d d i t a t i v a & c . 

Q U I E S C E N S j alcuna cofa in quiete . 
Ved i QUIETE. 

Q U I E T E , quies, nella F i f i ca , ¿ la con-
tinuazione d ' u n corpo nello (teíío l uogo ; o 
ía di lu i continua applicazione o contiguit-a 
alie fteíTe par t í de lTambien ie , e corpi eon-
t i g u i . V e d i SPAZIO. 

La quiete é ajjoluta, o relativa j com ' é il 
l uogo . V e d i LUOGO. 

A l e u n i definifeono la quiete, lo ftato d' una 
cofa fenza m o t o ; e quindi , di n u o v o , la 
quiete diventa a í ío lutaT o r e l a t iva , come é 
vi moto. Ved i MOTO. 

I I Sig. Ifacco Ntwton de fin i fee la quiete 
vera o aíToIuta eífere la continuazione d ' u n 
corpo nella fteíía parte di fpazio affoluEo 
ed immobile : e la quiete r e l a t i va , effere 
la continuazione d' un corpo nella fteffa par
te di fpazio r e l a t i vo . 

C o s í , in un Vafcel lo , che va a vela , 
al quiete relativa é la continuazione d ' un 
corpo nella íkíía regione del Vafcello ? 9 
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nella fleíía parte della fuá c a v i t a . — L a 
quiete vera , o aíToluta é la fuá continua
zione nella ñe í í a parte di fpazio univerfa le , 
i n cui i l Vafcello colla fuá cavita e con-
tenuto fí contiene * 

Q u i n d i , fe la Te r ra é realmente e aflb-
lutamente i n quiete, i l eorpo, c h ' é relat i 
vamente in quiete nel Vaicel lo , fi m o v e r á 
realmente e aflblutamente; e cib con quel-
la ve loc i ta , coh cui fi muove i l V a f c e l l o . 
— M a le la T e r r a fimilmente fi m u o v e , 
allora ne rifuhera un moto reale ed aífo-
l u to del corpo i n quiete, in parte dal mo
to reale della T e r r a in ifpazio aifoluto j e 
in parte dal moto relat ivo del Vafcello su! 
mare . I n fine, fe i l corpo é fimilmente 
moffo relativamente nel Vafcel lo , i l fuo 
moto reale na íce ra , parte dal moto reale 
della Ter ra in ifpazio immobi le , e parte 
dal molo relativo del Vaiecl lo sul mare , 
e del corpo nel Va fce l l o . 

C o s í , fe quella parte della Te r ra , o v ' é 
i l Va fce l l o , fi muove a l l 'Or ien te eon una 
velocita di IOOIO part i j e fe i l Vafcello é 
portato da' vent i all 'occidente IO. p a r t í ; e 
fe alio ñeflo tempo un marinare a bordo 
paíTeggia eon una velocita di i . par te : i l 
marinaro fara moflo realmente e af íbluta-
mente i n ifpazio immobi l e verfo P Oriente 
con IOOOI. part i di v e l o c i t a ; e relativa
mente alia Ter ra , con nove part i d i vele-
ci ta verfo Oceidentei Ved i TERRA. 

E' affioma d i Filofofia ^ che la materia 
é indifferente al m o t o , o alia quiete. V e 
di M A . T E R I A . — Quindi i l Sig. Ifacco 
Newton pone come legge di natura , che 
ogni corpo perfevera nel fuo- ftaío di quie
te , o di m o t o un i fo rme; purché , e fin tan
to che non fia d i f turba ío da caufe efteroe. 
V e d i ' NATURA . 

I Carrefiani vogl iono^ che la fermezza, 
durezza , o folidiía de' corpi confifta in che 
le loro parti fono in quiete rifpetto de l l 'una 
a l l ' a l t r a : e ftabilifeono quefta quiete come 
i l gran nexus, o pr incipio di coerenza cohx-
fwnis, con cui le part i fono connefle infie
rne. V e d i FERMEZZA, DUREZZA, & c . 

Agg iungono , che la Flurdita confifie i n 
un moto perpetuo delle p a r t i , & c . — M a l a 
Filofofia Neutoniana ce ne fornminif ira fo l -
v i m e n t i aflai m i g l i o r i . V e d i SOLIDITA' , 
FLUIDITA', e COESIONE. 

Q U I E T I S M O ; i f e n t i m e n t i áeQu'tet ' t j l i^ 
S e í t a 
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Setta di R e l i g i o n e , che fece grande ñ r e p i t o 
verfo la fine dell ' u l t imo S e c ó l o . V e d i M i -
S T I C I , QUACCHERI, & C . 

M o l i n o s , Prete Spagnuolo, che m o r í i t i 
R o m a nelle pr igioni de l l ' Inqu i f i z ione , paf-
fa per Aurore del Quietifmo^ e puré %V I I -
luminati in Ifpagna hanno infegnato qual-
cofa di í imi le avanti di l u i . V e d i ILLUMI-
NATI . 

I I nome é prefo da una forta di qu ie te , 
ed inazione a í f o l u t a , in cui i 'anima é fup-
pofta di eíTere, qnand' é giunta alio flato 
di perfezione, che in lor l inguaggio fi chia-
ma vita unitiva. — Per arr ivare a quefto , 
un'uorao dee prima paffare per la via pur
ga t iva ; cioé , per un corfo d 'obbedienza, 
ifpirato dal t i m o r d e l l ' I n f e r n o : qu ind i dee 
procederé nella via i l l u m i n a t i v a , pr ima che 
giunga a perfezione i paffare crudeli combat-
t i m e n t i , e pene v i o l e n t i ; cioé , non folo 
la fol i ta ficcita dell ' a n i m a , e le ordinarie 
pr ivazioni di grazia , ma pene in fe rna l i : egli 
íí crede dannato ; e la per íuaf ione d* effer 
tale continua in eíío lu i ben tortemente d i -
ve ríl a n n i : dicono i Quieufli , che S. Fran-
cefco di Sales ne era fi pienamente convin-
to , che non volea permettere a chicchef ía 
di contraddirlo su tai p u n t o . •— M a i'uo
rao é alia fine pagato a fufficienza per tu£-
to que í lo ; cogü ampleíTi D i v i n i , e colla 
fuá propria deificazione . 

Que í l i fent imenti de' Quietifii , in riguar-
do a D i o , pajono maravigliofamente puri e 
dif in tere íTat i . — D i c o n o di amarlo per l u i -
ftefíb, a caufa delle fue proprie per fez ioni , 
indipendentemente da qualche ricompenfa o 
c a ñ i g o : e che 1'anima ripofa nella v o í o n t a 
di D i o , anche nel tempo che la precipita 
nell'Inferno; coficché in veCe d ' i m p e d i r l o 
i n t a l ' o c c a f í o n e , B . Angelo daFol igny g r i -
dava, affrettati i o Signare ^ di gittarmi nelf 
Inferno : non tardare, fe mi hai abbandona-
í o , ma finijci la mia diflruzione > e precipi-
tami neir abiffa. 

I n fine, 1'anima, dopo lungo travaglio , 
entra in r i p o f o , in una perietta quietudine. 
'— Q u i v i ella é int ieramente occupata in 
contemplare il fuo D i o ; non opera piíi , 
non penfa piu , piíj non di f idera ; ma gia-
ce perfettamente aperta , e larga per rice-
vere la grazia di D i o , i l quale col mezzo 
di queí ia la gu ida , ove ella v u o l e , e come 
egl i v u o l e , 

Q U I 
I n queflo í l a í o , ella non ha piu bifognd 

d'oraz ion i j n é d ' i n n i , o v o t i ; le orazioni j 
in cu i travaglia lo fp i r i to^ e s'apre la boc
ea, fono la parte del deboli ^ ed impt r fe t -
t i : i ' anima de' San í i é , come fe foííe po-
fía nel fe no , e t ra le braccia deí fuo D i o , 
o v e , fenza fare a k u n m o t o , od efercitare 
alcuna azione , afpeí ta e riceve le D i v i n e 
graz ie . — E l l a a l l o r ad iv i cn fel ice: lafcian-
d© 1' efiflenza, che pr ima avea, ella é ora 
cangiata , é t rasformata, e per cosí d i ré i m -
merfa ed i ngh io t t i t a neU'e í fere D i v i n o , fi
no a non conofeere, od accorgérfí che fia, 
dift inta da D i o fieífo . Fenel, max. des Saints 

Q U I E T I S T I ; i Difcepoli di M i c h . d i 
Molinos \ o g l i ade ren í i a l l ' op in ion i eípofte 
ne l l ' A r t i c o l o QUIETISMO .-

Q U I N A R I O , quinarius , nel l ' ant ichi í í i ^ 
una piccola moneta Romana , eguale al 
mezzo denarius . V e d i MONETA 

11 quinario era. propriamente i l mezzo fo l -
do Romano . V e d i DENARIUS, e PENNY. 

I medaglifti per veri ta adoprano i l ter
mine quinarius in genéra le per Una meda-
glia d i qualfifia ma te r i a , non eccedente la 
grandez/a della moneta I n g l e í e fix-pence , 
d i fei f o l d i ; ma F. Cbamillart, in una ef-
preífa d i í í e r t az ione , mofira che cib é un ' 
abufo . — Le raonete d' argento , che cor
rea no in tempo del la R e p u b b ü c a , erano, 
com' ei lo pro va , due: T u n a pefava una 
drarama, e chiamavafi dmarius, come con
tenente dieci aííi ; 1' a l t rá pefava mezza 
drarama , e chiamavafi quinarius^ come con
tenente cinque aíTi: le quali m ene te con-
t inuarono sullo Üeffo piede foíto gi' Impe -
r a t o r i . V e d i ASSE * 

Q u i n d i 1' origine della parola quinarius; 
e q u i n d i , propr iamente , é la fola medaglia 
d' argento del pefo di mezza d ramma, cui 
fpetta un tal n o m e ; non avendolo ma i da
to i R o m a n i a qualch' altra ípezie della me-
defima grandezza. — E g l i é percib folamen-
te per modo d ' a n a l o g í a , che i moderni lo 
applicano alie raedaglie d' o r o , o d i rarae, 
della fteffa grandezza del quinario d' argen
to ; effendo quelle d 'o ro filfa te ad una va
luta aífai maggiore , e quelle di rame ad 
una aífai minore di cinque affi . 

L ' ú n i c o rapporto tra quefii Quinar) fi é , 
che i i quinario d' oro é la meta d' una me
daglia d' oro quanto al pefo e valuta , e 
che i l quinario di rame é la meta d' una 

roeda-
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jnedaplla di rame , come i l quinario d a r -
PentoDé la d' una d ' a rgen to . 

Quin.di una ferie di, Quinarj^ parrebbe al
meno tanto nec t íT ina ne' gabin<:tti á¿ cu-
r io f i t quanto la ferie di gran rocdag'ie \ 
eííendo t u t t i egualmente difFcrenti f p t ü e di 
xnoneta , che c ' inf tgnano quante forte d i 
pezzi v3 erano d ' ngn i raetallo £ o r r e n t e nc l 
comrnercio. V e d i SERIE,. 

S'aggiunga, dice i l no í l ro autore , che i 
Quinarj erano d 'una í l a m p a piü be l la , e 
piü peifetta di quella deÜ' altre j n e d a g ü e , 
eíTendp javorat i dalla mano de' m a e í l r i i i l 
che íernbra dovuto alia dil icatezza ricerca-
,ta nell ' improntare figure intere in s i pic-
col g i r o . Olfcrva egli i n o l í r e , che b e n c h é 
i Quinarj í iano aíTai r a r i , p u r é i l Sr. Duca 
i i i M¿ñne ne ha quaí i un .compito ío r t i -
mento, . 

Q U I N C U N C E , quincunx , quinqué uncía, 
:denota una cofa comporta di c inqué ' dodi-
cefime par t i d' un ' a l ira . V e d i ONCIA , e 
ASSE 

QUINCUNCE é principalmente ufato n e l l ' 
A r t e del Giardiniere per una piantagione 
d ' a r b o r i , difpofti originalmente i n un qua-
4 r o ; confidente i n cinque a r b o r i , uno ad 
ogn i cantone, e un qu in to nel mezzo ; la 
qual difpofizione piü volte replicata forma 
un bofehetto, felva , o falvatico regolare, 
e allora veduta da un 'angolo del quadro , o 
paralei logrammo, rapprefenta v io t ío l i egua-
íi e paraLe]4i,. 

Ora i l Quincunce e la figura d ' una pian
tagione d 'arbori difpofti i n var ié file , i n 
largo infierne ed i n lungo^ i n tal maniera , 
che i l pr imo arbore della feconda fila co-
mincia nel centro del quadro formato dai 
due p r i m i arbori della p r ima fila, e dai ¿ u e 
p r i m i della terza: come la figura d' un c in 
que alie C a r t e . — La p iü bella maniera d i 
piantar arbori per formare un bofehetto, é 
nel Quincunce. V e d i BOSCHETTO,. D i que-
fla forta d i Quincunce parla Cicerone nel 
íuo Caío major; e Q u i n t i l i a n o , l i b . 8, cap. 3. 

> Daviler offerva, che i Quincunci moder-
m fono fa t t i come quegh degli an t i ch i , 
fuorché peí qu in to arbore , ch1 é ora gene
ralmente difufato ; cosí che , e í fendo per 
cos í diré r e t i co la t i , e i loro v i o t t o l i riguar-
da t i dai lato del rettangolo , formano un 
perfetto fcacchiere. 

QUINCUNCE , ne l l 'Af t ronomia & c . , de-
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a-na pof iz ione , o afpetto de' p i ane t i , 

n diftanci l ' u n d a l l ' a l t r o 150 gra-
é t i o cinque f e g n i . V e d i ASPETTO . 

Q U I N D E C A G O N O * , i n G e o m e t r í a , 
una figura piáiia , che ha quindic i i a t i , e 
quk 'dR- ango l i . V e d i FIGURA. 

* La parola e formata alquanto inegdica-
mente , dai Latino q u i n q u é , cinque y e 
dai Greco , ó' í^a , d¿cci ; s ycoP tet, angolo . 
•— Pentedecagooo jarcbbe piu regalare . 

Se i lati fono t u t r i eguali , e g l i é u n ^ a / w -
decagono regolare. V e d i RECOLARE. 

Euclide m o í l r a i l modo d' infcr iver lo i n 
un circolo , Prop. 16. 1. 4. E i l lato d ' u n 
quindecagono regolare cosí deferitto , é egua-
le in potenza alia mezza differenza t ra i l la
to d d triangoio e q u i l á t e r o , e i l lato del pen
t á g o n o ; e anche alia differenza delle perpen-
dicolari lafeiate cadere su ambi i l a t i , prefe 
inf ierne . 

Q U I N D E C E M V I P J , quindecimvir \ x v -
VIR; un M i n i í l r o Romano , che avea quat-
to rd ic i C ü l l e g h i u n i t i con lu i nella fteífa 
f u n z í o n e , o M a g i í i r a t o . 

Sotto T a r q u i n i o Superbo , v 'e ra pr ima 
un Magi f t ra to creatodi due perfone peraver 
cura de'Sagrifizj da efeguirfi ; quefte íi chia-
mavano Duumvir i . Ved i DUUMVIRI. — I I 
loro numero coll 'andar del tempo crebbe a 
d i e c i , e a ü o r a furono chiamati Decemviri. 
Ved i DECEMVIRI. — N e l tempo di Cice
rone íi ftefe a quindic i , a l lo rché aífunfero 
i l nome di qu indec imvi r i e benché i l lo r 
numero crefceífe pofeia fino a quaranta , pu
ré Servio offerva, nel fello de l l 'Ene ide , che 
i l lor nome non cambib mai , ma che fem-
pre continuarono ad eífere appellati quin
decimviri . 

Erano q u e g l i , ch ' e í a m i n a v a n o i l i b r i del
le S i b i l l e , e ne erano g l ' in te rpre t i i puré 
non lo facevano m a i fenza efpreífo ordine 
del Senato, dichiarato da un Senatus-con-
fu l tum. —Prefedevano anche ai fagr i f i z j , 
ed altre ftraordinarie c i r imonie di Re i i g io -
ne . V e d i SIBILLA , e SACRIFICIO. 

Sulle medaglie, un delfino un i to con un 
tripode rapprefenta i l Sacerdozio dei quinde-
cimviri) i q u a l i , per pubblicare i loro fa-
gnf ic j fo l enn i , ufavano, la v ig i l i a di que-
Ü i , d i portare un delfino al capo d ' u n pa
l o , a traverfo la C i t t ^ ; eífendo quel pefee 
giudicato confegrato ad A p o l l i n e , c ó m e l o 
era tra g l i uccelli la cornacchia. 

Q U I Ñ I -
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Q ü i N I S E X T A , neiia Storia Ecclefia-

ñ i c a , denota un Conc i l i o tenuto a C o í l a n -
t inopol i 1' anno 692 ; chiamato anche il Con
c i l i o in Trullo, e á&i Greci Penthefle , c i o é , 
c i n q u e - f e ü o j come per fa r ' in tendere , ch ' 
Cglí era íblo un fuppiemento de'due C on-
ci l j precedenti. B e n c h é , propriaraente, co
me Fleuy oíTerva , foffe egli í leí ío un Con 
c i l i o . Ved i COÍNCILIO. 

Mar (hall r i f l e t t e , che non avendo i Con-
eilj general!, q u i n t o , e f e í l o , fatto alcun 
canone, g l i Or ien ta l i giudicarono necefíario 
di fupplire a tal difetto con q u e í l o y cofic-
ehé i 102 canoni í a l f amen te a í t r i b u i t i a 
quell i , furono realmente in que í lo f a í t i . 
V e d i TRULLO. 

Q U I N Q U A G E N A R I O , QUINQUAGENA-
RIUS, tra i R o m a n i , era un' ufiziale nel l ' 
E í e r c i t o , che avea il comando d 'una com-
pagnia di c inquan t ' uomin i . 

QUINQUAGENARIO era anche un 'u f i z i a l e 
del Governo p o l í t i c o , che avea 1'infpezio-
ne di cinquanta cafe, o f amig l i e . 

N e g l i ant ichi M o n a ü c r j , i l quinquagena" 
rlus era un Superiore, che avea cinquanta 
M o n a c i fotto la fuá direziorie. 

Q U I N Q U A G E S I M A ; Domenica cosí 
chiamata per eíTere circa il cinquantefimo 
giorno avanti Pafqua. V e d i CARNOVALE. 

Ant icamente u í a v a n o la Quinquagefima 
per la P e n t e c o ñ e , e pei cinquanta g io rn i 
t r a Pafqua e Pentecofte; ma per d i ñ i n g u e -
re queí la Quinquagefima da quella avant i 
Pafqua , era chiamata la Qjiinquagefima pa-
fquale . V e d i PENTECOSTE , 

Q U I N Q U A T R I A , nell ' A n t i c h i t a , un 
come dato alie fefte di M i n e r v a , a l t r imen-
te chiamate Panathemea . V e d i PANATHE-
KEA . 

A l c u n i penfano, che fi chiamavano quin-
quatria , perché duravano cinque g i o r n i ; ma 
al t r i con maggior ragione, perché cadeva-
no cinque giorni dopo g l i I d i del M e f e . 

Q U I N Q U E N N A L I A , nell ' A n t i c h i t a , 
giuochi o feüe ce lébra te ogni quinquennio , 
ín onore degl' Impe ra to r i dei f ica t i . Ved i 
G i u o c o , FESTA, APOTEOSI, & c . 

Le Quinquennalia cominciarono ad cller' 
efpreflfe in medaglie circa la meta del terzo 
fecolo. — F. Pagi produce una medagl ia , 
in cui fono impreífe quelle dell' Impera tor 
Poftumo \ non fi t rovano i n alcuna meda
gl ia de ' l uo i PredeceíTori . 

. Q ^ U I 
Q U I N Q U E N N A L I S 5 , nel l ' An t i ch i t a , 

un A l agí It rato nelle C o l o n i e , e C i t t a mu-
nicipal i della Repubblica R o m a n a ; ^ í ía i í i -
mi le a l l 'Edi le di R o m a . Ved i EDILE , CO
LONIA, & c . 

N o n erano cosí chiamati dalla con-tinua-
zione di cinque anni ncl loro u f i z io ; ma 
perché erano eletti ogni cinque a n n i , per 
prefedereal Cen fo , e perricevere la dichia-
razione, che. ogni C i t t ad ino faceva de'fuoi 
e íFe t t i . V e d i CENSO , 

Q U I N Q U E N N I O , QUINQUANNION , nel 
coftume d i Franc ia ; un ' indug io di cinque 
a n n i , che i d e b i t o r i , che non erano in 
iftato di poter pagare, ottenevano antica
mente in v i r tü delle Lettere del R e , per 
aver tempo peí pagamento de' loro deb i t i . 
V e d i RESPIRO. 

Quando la cofa intefa non era che per 
prevenire la vendita dei loro effetti a un 
b a ñ o prezzo, i l termine d ' u n anno veniva 
ordinariamente concefio, chiamato i l bene
ficio d' annion. 

M a quando i l debitore volea fchivare la 
refa de ' fuo i e f f e t t i , con provare , ch 'eg l i 
era r idot to da pover ta , perdite , & c . a far 
ufo di q u e ñ o fpediente, i l termine di c in
que anni veniva accordato, chiamato i l be^ 
nefizio di quinquannion. 

Q U I N Q U E PORTUS,* i cinque cinque ponsy 
in Ingh i l t e r ra ; che fono , i í ^ / ^ í , Romney , 
Hythe, Dover, e Sandwich . — A l primo 
de' quali appartengono anche ffinchelfea e 
Rye, che fono í b m a t i membr i dei cinque 
port í . V e d i CINQUE - PORTI . 

* Serv i t ium quod barones quinqué por-
tuum prsefcriptorum recognofcunt fa
ceré ad fummoni t ionem regis per 
a n n u m , fi conngeri t per 15 dies 
ad cufium eorum p ropr ium ; i t a 
quod primus dies coraputatur a die 
quo vela nav ium erexerunt , ufque 
partes ad quas tendere debent , vel 
ulterius quam d iu rex voluer i t ad 
cuftum ejus. Thorn. 

Q U I N Q U E - V I R , fovente fcr i t to V - V I R , 
uno dei cinque C o l l e g h i , che componeva-
n o u n Magif t ra to R o m a n o , detto Quinqué-
v i r i . 

V erano va r i é forte d' ufiziali cosí de
n o m i n a d — Pomponio i l Legifia mento-
va quinqueviri di qua , e di la dal T e v e r e , 
flabiliti per T amminiftrazione della g i u ü i -

^.ia 



-ala in tempo di n o t t e , in luogo de'Ma-
gif t ra t i o rd ina r j , cbe non « r a n o Üimat i pro-
prj a t ra ícor re re ü r a d e nel l ' o fcuro . 

R o í i n o dice , che alie vokc i Quinqué-
mr i erano quei che conducevai>o le Colo-
m e , e divideano le terre , a que í l e a í ís -
gnate, tra le va r í e f a m i g ü c . V e d i C o 
i O N I A . 

T a l vol ta g l i Epuloni erano cinque di 
n u m e r o ; nel qual cafo erano de t t i quin-
quevtri. Ved i EPULO . 

Q U I N Q U E V I R I MONETARII erano ufi-
aiali pr ima creati ío t to i l Confolato di V a 
le r io Popl icola , |>er moderare í 'eccef í iva 
-ufura, o i n í e r e f l e , che i creditori o ban-
ch ien erano fo l i t i d i efigere íopra i l popó
lo . V e d i USURA. 

Q U I N T A , una feguema di cinque car-
te de lio í k í í o colore . V e d i SEGÜENZA , P ic -
CHETTO , &C. 

QUINTA, in M u f i c a . Ved i QUINTO. 
Q U I N T A L E , nel C o m m e r c i o , é i l pe-

fo di cento l i b b r e . Vedi CI-NTO , e PESO. 
I I Quíntale ammette qualche differenza 

i n d iver í i l u o g h i , fecofido che la l íbbra 
coní i í le in p iü o meno o n d e , e che F o n -
cia e piü leggiere, o pi!j grave. Ved i L I 
RA , e ONCI A . 

C o s í , e. g r . , i l Quíntale^ o cent inajodi 
Par ig i da 123. i ibbre a Mompel ie r i ; e i l 
centinajo di Mcrepe l i e r i folamente 81 !ib-

• bre a Pangi . •— I I Quíntale di G o í l a n t i no-
po l i é ftiraato i l pi-ü pe ían te -d i t u t t i q u e l l i , 
che fi ufano in Levante . Contiene 45 oc-
che ; e come una di que í le pefa due Iibbre 
Olande í l ^ , i l Quíntale c uguale a 112. 
Iibbre Ü' Á m í i e r d a m , a Í 24 i ibbre di V e -
nezia j e a 160 di L ivorno . 

lí Quintal Inglefe coníir te u fua lmen íe in 
112 Iibbre , o pounds avoirdupoii ^ ed é divifo 
i n quat . í ro qua r t i e r i . V e d i Q u ARTIERE . 

I I Quíntale 1 o Klnpa l , come lo chiama-
no g l ' I n g l e f i , é i l pefo d1 un centinajo di 
I i b b r e , piu o m e n o , fecondo i l differente 
ufo delle difFerenti n a z i o n i . I I K i n t a l di 
Smirna é 123 I i bb re , 3 onc ie , 9 d r a m m e ; 
o 12.0 I ibbre , 7 onc ie , 12 dramme : ma 
quel d' Aleppo é 465 I i bb re , 11 onc ie , 15 
d r amme . 

I I Quintale era anche ufato anticamente 
per un peío d i p iombo , f e r ro , o altro me-
ía l lo o rd ina r io , per lo piíi eguale a un cen
tinajo di I ibbre , a cento venti al cen to . 

Tem, V I L 

Q U I N T A N A , QUINTENÁ, n e ' c o f t u m i 
a n t i c h i , un palo í i r t o in t é r r a , a i qualefla 
attaccato uno feudo, per efercizj m i l i t a d a 
C a v a l l o , d i lanciar dardi , romper l ance , 
& c . 

M a t t . Parir deferive la Quintana come 
una forta d i fegno, formato in 6gura d* 
uomo dai bellico in f u , tenente uno feudo 
nella mano finiflra , e una fpada o ba í l one 
nella d r i t t a ; i l tut-to cosí a g g i u Ü a t o , che 
poteffe girarfi ful fuo piede ; di modo che , 
fe i l Cavaliere che correa impetuofamentc 
con una lancia contro d i e í f o , lo colpiva 
nel pe t to , íi voltava ad un p u n t o , e s 'egl i 
non era hen def t ro , lo fenva coila fpada 
che teneva impugnata ne l l ' altra mano . 

I n a l t r i l u o g h i , fulla c ima d ' u n palo fla
va eretto un travicel lo aggiuflato per g i 
rare attorno ad un fu fo ; a uno de 'capide l 
quale rtava un'afle curva o p ia t t a , ed alT 
al tro un í acche t to di rena, o di fango. — 
I I d iver t imento era di c o r r e r é alF affe , coa 
un lungo batione , o lanera d i l egno , e d* 
effere SÍ dc í l ro o fo r tuna to , che ñ í ch iva íTe 
i l coipo del í a cche t t o di rena. 

A leu ni Ü i mano che quelfo fia lo íleíTa 
che V arietum levatio, favente pro ib i to negli 
ant ichi S i n o d i , e c o í l i t u z i o n i Epifcopali d' 
I n g h i l t é r r a . 

T a i coftume v i fi mantiene ancora irs 
Shropshire, e alcuni a l t n C o n t a d i , tra le 
folenmta n u z i a l i . —-Quegl i , che rompe p ik 
pertiche contro ¡a Quintana ^ ha l l prezzo^ 
che era á r t i c a m e n t e un pavone, ora una 
ghirlanda . 

A l c u n i fanno derivare la parola da un 
antico gsuoco chiamato quimus ; a l t r i da u t i 
uomo nominato Quintus. 

I I Vallnt e Pajjus meniovat i in Cefare , 
fono prcíi da Vigenere , per una forta d i 
Quintana i o uomo di l egno , eretto come 
un 'avverfar io , o uomo di paglia , contro 
cui provavafi da qualcheduno la fuá ds-
ftrezza. 

Si fa menzione d i que íF efercizio nel C ó 
d ice , de aleatoribus , e nelle Paratitíe á'iCu-
j a i íopra i l medefimo. — Giovenale parla 
d i donne che ci entravano: 

¿íut quif non vidit vulnera Pali? 
Q U I N T A N A , QUINTA IN , preíTo g f l a -

era anche un d i r i t t o , che avea i l Si -
gnore d 'una Te r r a d'obbligare t u t t ' i mu-
goa j , barcajuol i , e altra gente giovane non 

G ma-
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m a r i t a t a , a venlre davanti i l fuo Caflello 
ogni t r e a n n i , per rompervi va r ié lance, o 
pertiche , confro un pa lo , p uorno d i legno, 
per fuo d ivc r t imen to . 

Q U I N T E R N O di C a r t a , i n Ing le fe , 
quire of paper ^ e in pranzefe ¿vr/wr; l aquan-
í i t a d i 24. o 25. f o g i i . V e d i CARTA, 

Q U I N T E S S E N Z A , QUINTAESSENTIA , 
nella Ch imica , una preparazione comporta 
deilVolio eíTenziale d'alcuna foftanza vege-
tabile , mir to ed incorporato eolio f p i r i í o d i 
v i n o . V e d i OLIO, 

COSÍ, fopra una propria q u a n t i t a , e, g r . , 
ol io eflfenziale di finocchio, verfando do-

dic i volfe la quant i ta di puro Alcohol pre
parado per fe \ fi unifeono immant inen te i n 
un í iquor fimilare , che n ' é la quinteffenza . 

G l i ant ichi ignoravano interamente ií m é 
todo di diiTolvere F o l i o in j fp i r i to d i v i n o ; 
anzi alcuni moderni ne han no porto i n d u b -
pio la real ta: ma la certezza della cofa é 
f ác i lmen te provata dal fuddetto efempio. 

Se una tale quimejfenza é var ié volte d i -
gerita , cohobata j & c . 1' olto alia fine verra 
si finamente r o t t o , che, a guifa dello fp i -
r i t o rteííb, fi mifehiera perfettamente co l l ' 
acqua-, i l che é uno d e ' p i u flraordinarj ef-
fe t t i della C h i m i c a . V e d i SPIRITO, ZOL-
p o , Scc, 

N e l l a rtefifa maniera fi fa una QuimeJJen-
%a di canfora, con folo ridurla in polvere , 
e verfarvi fopra dello fpi r i to d i v i n o . V e 
di CANFORA , 

Le Quintejjenze cosí p repára te fono d i gran 
v i r t u m e d i c i n a l i ; come apparifee dagli i n -
gredienti puri e potenti adoprati nella com-
pof iz ione , che r i tengono, i n grado notabi -
le , tu t t e le y i r t u delle p ian te , dalle quali 
effi fono prefi : p quindi la lor denomina-
z i o n e . V e d i ESSENZA, 

Boerbaave penfa, che fi potrebbero pro-
priamente chiamare zol f i i vegetabili fa t t i 
p o t a b i l i , e fol levat i al lor fommo grado di 
potenza e d' efficacia . V e d i ZOLFO . 

Le Qutnteffenze fecche fi fanno dalle l i 
q u i d e , con aggiungere a querte qualcheol io 
effenziale dello rteííb vegetabi le , donde la 
quinteffenza l iquida venne procura ta , con 
un poco d i zucchero y i l t u t t o mi r to infie
rne, e d i r t i l la to con leggier ca lore , fin che 
tu t ta T umid i ta fia paíFata : la ma te r i a , che 
yerta , é una quimejfenza fecca. 

Quefta forma é fopra tu t to u t i l e a 'v iag-

g i a t o r i , n a v i g a n t i , .&c. i n quanto rende h 
quimejfenza porfabiley coí icché la q u a n t i t a , 
e. g r . , d 'una punta di f p i l l o , fark una me
dicina efficace. 

QUINTESSENZA , nel l ' A l c h i m i a , é un ter
mine mirteriofo che fignifica la q u i n t a , od 
u l t ima e piu alta e í í e n z a , o potenza ¿ ' u n 
corpo na tura le . 

Querta fi fuppone eflere, per cosi d i r é , 
i ' a n i m a trat ta dal corpo mater ia le , e da* 
fuoi quat tro e l e m e n t i , per mezzo d 'una 
perfettiffima d i r t i l l az ione ; e col mezzo d i 
quefta, fi dice che la cofa é fp i r i tua l izza ta , 
c i o é , refa e c c e í f i v a m e n t e p u r a , fp i r i t o fa , 
e per cos í d i r é , j n c o r r u t t i b i l e . P i f f . Her-
metic. 

G l i A n t i c h i , che nulla accordavano di rea-
le t fuorché cib che ha c o r p o , voleano che 
1' anima deli ' nomo forte un quin to elemen
to , una forta d i quimejfenza fenza nomo , 
feonofeiuta quagg iu , i n d i v i f i b i l e , i m m o b i -
l e , t u t t a celerte, e d i v i n a . Fenelon. 

L a Quimejfenza degli elementi y e i l tnSt-* 
curio ermetico. V e d i MERCURIO. 

Q U I N T I L E , nel l ' A r t r o n o m i a , é un5 
afpetto de 'p iane t i , quando fono 72 gradi 
dir tant i Tuno d a l l ' a l t t o , o una quinta par
te del Z o d i a c o . Ved i ASPETTO , CARAT-
TERE, BIQUINTILE, SEMK^UÍNTILE, e SE-
SQUIQUINTILE , 

Q U I N T I L T A N I ; una fetta d' an t ich i 
Eret ic i , g l i rteñi che i Pepuziani ; cosí chia-
m a t i dalla loro profetefla Quint i l ia . V e d i 
PEPUZÍANO F 

I n querta fetta le donne erano ammefle 
a far le funzioni facerdotali , ed epifeopali ; 
fondandofi la lor pratica fu quel parto d i 
S. Paolo ai G a l a t i , ove d ice , che in Crijio non 
-y' e diflinzione di mafchj e femmine . 

A t t r i b u i v a n o doni flraordinarj a E v a , 
per aver la pr ima mangiato delTalbero del
la feienza; diceano gran cofe di M a r i a fo-
rella d i M o s é , per eflere flata una profe-
teíTaj & c . aggiungevano, che F i l ippo D i á 
cono ebbe quattro figüe, che furono t u t 
te profetefle, e indubitatamente della l o r 
Set ta . 

Ne l le lo ro a íTemblee , era i l folito d i ve-
dere entrar je vergin i in verti bianche rap-
prefentando la perfona d i p r o f e t e í í e . — I 
Quintiliani fi r a í í b m i g l i a v a n o aííai ai moder
n i Quacchert. V e d i QUACCHERI. 

Q U I N T O , o QUINTA , nella M u f i c a ; 
uno 
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t ino degl' in terval l t a r r r inn ic i , o una delle 
concordanze . Vedi INTFRVALLO. 

La Quima é la t t rza ití o rd ine , delle con
cordanze. La rdgioné ÚLilir corde, che la 
p ivduconoj é 5 : 2. Vedi CONCOR DANZA. 

SÍ chiarrui Quinta, perché contiene d u 
que t e r m i n í , o fuoni tra; i fuoi e í t r e m i ; e 
quattro g r a d i : co fkché neila fcala naturale 
della mufica eliá viene nel quinto luogo , o 
o rd ine , dalla fondamentale . Ved i GRADO, 
é SeALÁ . 

G!i A n t i c h i chiamavano queíl5 i n t e r v a í -
ÍOi diapente. V e d i DIAPENTE. 

La Quinta imperjata $ o difeítivá, chia-
mata dagli ant ichi Jemidiapente, é minore 
della quinta per un mediocre í e m i t u o n o . 
Vedi TÜONO, e SEMITUONO^ 

Q U I R I Ñ A L I A , n e i r a n n c h i t ^ ferte ce
lébra te da 'Roman i i n onore di R e m ó l o , 
che fi chiamava Q u i r i n o . Ved i QUIRITI . 

I Qf'.innalia , chiamati anche Jiultorum fe-
ti¿e > fi tenevano l i 13. delle Calende d i 
M a r z o , c ioé , i l n o ü r o 17. di Febbfajo . 

Q U 1 R I T I , neir A n t i c h i t k , un ' appella-
giorte data al popó lo di R o m a , pr incipal
mente ai C i t t a d i n i ordinarj , come d i f t in t i 
calla fo ldafe íca . 

Prefe la fuá origine dai Curi te í , abi tar í -
f i della C i t t a Sab ina Cures 1 in q ü e l F o c c a -
f ione . — A vendo R e i n ó l o , e T a z i o Rede ' 
S a b i n i , un i to i lor due popolí , e i loro 
due fíati i n u n o ; alia raorte e deificazion 
d i R o m o l o , i Sabini i fu petando i Roma-
fi i i n numero , divennero padroni d e ' C o n -
í i g l j ; e i n confbrmita decretarono , che R o -
nlo lo foífe denominato Quirinus , da Cu-* 
res C i t t a de' Sab in i , o piut tofto da Qui-
r inu i , n o m í d' una De i t a venerara i n quel-
la C i t t a . 

D a l nuovo Q¿thinUs, tu t to i i popólo ven-
ne pofeia ad eííere appellato Quintes; quan-
do non vog í i am fupporre , che la fteíía au-
f o r i t i í , che d e n o m i n ó Romolo Quirinus , 
dertominaíTe anche i l popólo Quirites; i m 
mediatamente dai C u r i t i . A l c u n i A u t o r i 
traggono la parola Quirinus da curíSy che 
i n l ingua Sabina fignificava una picea, o 
alabarda. —. Struvio aggiugne, che Romo
lo era fempre dipinto con una picea in mano. 

Q U I S , nelía Storis naturale , una forta 
di marcaffita di rame , dalla quale fi cava 
i l v i t r i u o l o R o m a n o . V e d i MARCASSITA, 
e VITRIUOLO . 

Q J J O 
5 1 

Si chiama piu frequentemente Pyrites . 
V e d i PIRITE . 

Q U O J U R E Í uno í c r i t t o in Ingh i l t e r r a 
che ha luogo per c o l u i , che ha t e r re , i n 
cui un5 a l t ro pretende comuni tk di paftura 
fenza riguardo a tempo i i i difegno d i e í ío 
é d i c o í t n n g e r e la parte a moftrare con qual 
d i n f f o o t i to lo lo pretenda. 

Q U O I V 1 I N U S , é puré uno fcr i t fo , che 
ha luogo in Inghi l te r ra peí C a f í a l d o , o de-̂  
b i t o r e d e í Re nelía Cor te del F i f c o , o E-
rario , contrO c o l u i , al quale egli vende qual-
che cofa per v ia di p a i t o , cortcernente la 
fuá f a t t o r i a ; o c o n í r o i l quale egli ha qual-
che caufa d 'azione perfonale. — P e r c h é , 
ve i ieñdo ií compratore a di tenergii qualco-
fa di d o v u t o , ií caOaldo é refo raen'abile 
a pagare la rendita del Re „• 

Q u o MINUS , é anche uno f e r i t t o , che 
ha luogo per c o l u i , che ha una concelBone 
d i certi man ten imen t i , detta of houfe bote ? 
nel bofeo d5 un a l t r o , conti-o ií conceffores 
i l quale v i fa tai guafío , che colui che ha 
ot tenuto la detta conceí l ione , non ne p ú a 
godere . V e d i HOUSE-BOTE . 

Q U O D clerici non eligantur in officio, é 
Uno f e r i t t o , che ha l u o g o , in I n g h i l t e r r a , 
pef un cher ico , i l quale per ragiorte di al
cuni terreni Í che h a , é f a t t o , o vicino ad 
elTer fatto , caftaldo , bidello , guardiano, 
o ta l ' ufizial fimile» V e d i CLÉRIGO INFRA 
SACROS , & c . 

QUOD médium . V e d i T A r t i c o l o M E-
D 1 u M . 

QÜOD 72on permittat. V e d i CONSUETUD!-3 
NIBUS & SERVITIIS . 

QÜOD pérfona nec prebendar i i > & c . uno 
f e r i t t o , che ha luogo per perfone Eccleí la-
í l iche ^ i n I n g h i l t e r r a , quando hanno fe-
queftri fui loro fp i r i tua l i poffeffi , peí paga
mento d7un q u i n d i c e í i m o ^ col refto della 
par rocchia . Ved i DECIMOQUINTO. 

Q U O D L I B E T I C A QUÍESTIO , termine 
di colleggio per una tefi^ o p rob lema, pro-
pofto anticamente da difpütarfi nelle Scuole 
piíi per cur iof i t l i e t r a t t en imen to , che per 
fíabilire quakhe punto u t i l e . V e d i TESÍJ 
QU^ESTIONE , &C., 

I I termine é formato dal L a t i n o quodli-
bet i qualfifía cofa che v i piaecia; ed era 
ií Pubblico si foddisfatto delT imper t inen-
za di ta l i quef t ion i , che i l termine quod-
libet é flato da quei tempo i n qua r i tenu-
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per fignifieare ogni f r ivo lo e r idicolo 

:iccio. 
Q U O R U M , un termine foventc raenzio-

nato ne§li S t a t u í i Ingiefí , e ufato frequeti-
temente i n c o m m i f í i o n i d i pace, o a l t r e . 
V e d i COMMISSIONE, PACE, &C. 

E cosí chiamato dalle parole della C o m -
Bi i í f ione , quorum A . B. unum ejfe volumus. 

Per eferapio. — Dove una comraiffione 
é d i ré t t a a fette p e r í b n e , ovvero a ogni tre 
di eíTe, del lequal i A . B . e C D . fiaoo due; 
t v i A t B . e C . D . fi dicono effere dei guor 
rum y perche i i rei lo non pub p rocederé fen-
za di loro.. 

C o s í un Giudice di pace e quorum r ¿ 
uno , fenza del quale i l refto de3 Giud ic i i n 
cert i caí! non pub procederé , ¥ e d i > j u i -
S T I C E • 

Q U O T I D I A N A , nella M e d i c i n a ; una 
febbre in te rna i t ten te , i l cui acceíTo r i torna 
ogni g i o r n o . Vedi, FEBBRE. 

Q U O U S Q U E . — Efecuzione con un 
Quoufque. Ved i ESECUZIONE . 

Q U O W A R R A N T O , é Lo Ingh i l t e r ra 

( 1 U O 
uno f e r i t t o , che ha luogo contro c o l u i , che 
ufurpa qualche franchigia, o l iber ta cent ro 
i l R e ; come per avere effetti perduti , w a i -
/ e ; fv ia t i , j i r a y \ fiera; mercato; C o u n -
B-aron\ l e t a \ e fimili, fenza buon t i t o i o . 

H a anche luogo per chi abufa o non ufa 
de' p r m l e g j eonceffi . 

E i n o l t r e , fecondo BraBon^ contro co
l u i , . che fi intrude come erede in una t é r 
ra.. Ved i INTRUSIONE . 

Q U O Z I E N T E , QUOTFENS , * nel l ' A r i t 
m é t i c a , é i l numero che rifulta dalla d i v i -
fione d' un numero piu grande per un pia 
p i cco lo ; e che moftra quante voite i l pi í i 
piceolo é c o n t e n u t o nel piü grande t o quan
te volte i l divifore é contenuto nel; dividen
do . Ved i DIVISIONE. 

* L a parola } farmata d'at L a t i n o , quo-
ties / cioe r quante vahe un t a l nume.* 
ro ¿ contenuto i n un tai1 altvo ? 

N e l l a d i v i f i o n e , come i l divifore é al ¿ i -
v idmdo\ cosí é Tun i t a al Quozients. — C o 
sí i i Quoziente di 12 divi fo per 3 é 4 ; i l 
che é cosí d i fpoí lo , . 3 ), 12 ( 4, Quoziente 
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U n a confonante liquida , e la de
cima í e t t i m a Letrera dall ' Alfabe-

5 t o . Ved i LETTERA , e ALFA-
SETO , 

I Gramat ic i la tengono per una mezza 
voca le ; fpezialmente nel Greco , o v e , i n 
comune colie altrc v o c a l i , ella arnmette un1 
afpira ta , Scc., benché fi dubi t i fe 1' afpira-
ta debba faenare a v a n t i , o dopo di effa. 
T r o v i a m o efemp; d' arribcduc . 

C o s í píS'tt era fer i t to da1 L a t i n i Rheda; e 
póhv dagli E o ü i , (Spófrov. — G l i an t ich i 
G o t i , e T e u í o n i , come oíTerva Lhileton^ 
ptemetteano V h a la r . Ved i H . 

G l i Ebrei accordano alia P< i i p r iv i legia 
d i guttnrale, cioé non .la raddoppiano mal , 
íí che nulla di meno fi fa dagli A r a b i , Gre-
c i , e L a t i n i , & c . Ved i GUTTURALE. 

Perfio chiama la r , litera canina i pe rché 
fembra che i cani la pronunzino nel r i n -
ghiare : puré parrebbe, ch 'el la aveífe a v u í o 
un fuono piii do i ce tra i R o m a n i , che tra 
»o i r venendo fovente frappoíla per impedi
ré T u r t o dclle v o c a l i : come i n rarut da 
¿peucí) nurux da ? murex da ^ ¿ « ^ , mus 
murus da ¡JZ? puas 'y c quefta dolcezza era 
sale, chedava frequente occafionedi lafeiar-
la cafcare come inu t i l e nello ferivere. 

COSÍ per Hetrufct feriveano fovente Thu-
fe t , e anche Tufcí; e per furfum , rurfttí ^ 
prerfus \fujum, rufus ^ profus . EfFettivamen-
se v ' e ra tal 'aecordo tra i l f uonode l í a Í e r , 
che come i Romani fchivavano di raddop-
piare le lor confonant i , non era maraviglia 
£e q u i v i effi lafeiavano cadere ¡a- r ; venen-
do dalla J- fuppüto H luogo d' amendue. 
Q n i n d i puré í u c c e d e t t e , che c i b , che pr i 
ma pronunziavano , Afa ^ Afcna, Ca/rmn, 
fi pronunzib d o p o i , A r a , Arena, Carmen, 
t q ^ e g ü che prima fi nominavano Fufii e 
Val'efii,, fi chiamarono pofeia Fur i i e Vale-
n t . Cieeuone dice,- che i Paprni' furono 
pr ima chiamat<i: Papifü ; anzi filfa i l t e m p o , 
in cui fi feceil cambio' , c ioé l ' anno di Ro-
Sfta 4*$» Feílo. aggiugne, che dsray pign»* 

ra , plurima, fi ferivevano anticamente c/r-
f a , pignofa, pluftma . V e d i S . 

Dalla ñe í ía dolcezza del fuono della r , 
venne quefta ad eífer adoprata ind i í í e ren te -
mente colla / , in molte parole , e. g r . , ¡a-
t taris e latialis, paíilia e par i ha , & c . 

Benché la r degenera í íe pm (ovente in / ; 
cosí remures fu cangiato in lémures, interle
go , perluceo in intelligo e pelluceo, frater i n 
fratellus, & c . e lo fteííb legue ta lvol ta tra 
n e r , come tereus e aneus, & c . V e d i L , 

R , era anticamente una lettera n u m é r a 
l e , che fignificava 8o ; fecondo i l v e r l o , 

Oíhginta dabit tibí R , fiquis numera bis, 
Quando un trat to v' é aggnmto in c i m a , 

come R , fignificava So. raila . 11 Greco r , p , 
fignificava cen to . 

H , o ^ í , nelfa r icet ta med ic ina í e , fia 
per recipe, p rend i . V e d i RICETTA. V e d i 
anche CARATTERE . 

R A B A R B A R O , RHABARBARUM, é una 
radice medic ína le , grande, c o m m e í f a , e pe
í a n t e ; g i áüa al di f u o r i , e di color di no-
cemofeada al di den t ro ; un 'af t r ingente , d i 
gufto amaro ; e d 'un 'odor piacevole , aroma-
t i c o : di grand 'ufo nella medicina , come un 
pu rga t i vo . V e d i R A DICE , e PURGATIVO.. 

Con ful eran do íl potente ufo' di quefta dro
ga , é maravigl ia che fi fappia si poco del 
l uogo , in cui crelee la p ianta , che la pro
duce. — Alean i d icono, che viene dal Re-
gno di B o » ^ , rreir eftreraitNa d e l f I n d i a ; 
ed a l t r i , che fi trova nelle provincie di Xcn-
fi, e Suchen nella China . A l t r i vogliono che 
erefea folo in Perfia j e a l t r i , ai confini d i 
M o f c o v i a ; derivando i l fuo nome,- come af-
fermano, da rha, i l fiurae da no-i chiamato 
Volga, e da barbarum, c i o é , radice t r o v a t * 
da' Barbari ful fiume rha. 

RABÁRBARO, in L a t i n o , rhabarbarum of-
ficinarum, non era noto^ agli A n t i c h i ; e j l 
lor rhaponticum, che.in fatti g l i ralTomiglia ,• 
non é i l vero rabárbaro. Ved i REUPONTreo. 

I l buon rabárbaro ammol l i to nel l ' acqua 
k d * uti colore d i Zafferano; e q u a n d ' é : 

r o t t o p 
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r o t t o , egli pare lucente , con quakofa d i 
g e t í o v e r r a i g ü o . — A l c u n i Droghier i han-
no I ' arte di rinnovarne le loro radici vec-
c h i e , tignendole in gial lo j ma 1'inganno 
é fác i lmen te c o n o í c i u t o con mantggiarie j 
mentre la poiVere , con cui lor danno i l 
colore , s'attacca alie dita . 

I I rabárbaro é í í i m a t o un ' eccellente pur
g a t i v o ; proprio nelle diarree, a fortificare 
lo l io maco, e a dar ' appe t i to , 

I I Sig. Bolduc cr i n f o r m a , nelle raemo-
r ie de i r Accaderaia Reale , ch ' egli cavo 
eftratt i da! rabárbaro , e con acqua, e con 
i fp i r i í od i v ino j ma la v i r t u p u r g a t i v a , dic7 
e g l i , era piu vifibiíe n e ü a p r i m a , che nel 
fecondo; i ! che moi t ra , che confute pul i n 
un fale , che i n u n 5 o l i o . — Con tuteo c ib 
egl i o í f e r v a , che i l rabárbaro prefo in fo-
í í a n z a , ha fempre m i g l i o r effet to; e aggiu-
g n e , che di quante operazioni egli ne fece, 
ne í funa diede qualche c r éd i to al l" o p i n i ó n 
comune , che a íc r ive ai rabárbaro una qua-
l i í a a í t r i n g e n t p . 

RABÁRBARO di Monaci, V e d i r A r t i c o l o 
K.EUPONTICO . 

RABÁRBARO blanco. V e d i í 'Ar í í co lo M E 
CHO A CAN A , 

R A B B I N I C O Carattere , V e d i r A r t i c o 
l o CARATTERE, 

R ABBINICO Ebreo. Ved i FAr t icoIo EBREO . 
R A B B I N Í S T A , un feg uace della d o t t r i -

na de' Rabb in i • i n di f l inzione da Car ai te. 
V e d i CARAITI „ 

Fra Simone difpuía per Rabbavifia o Rab-
lanite, i n vece di Rabbinijia; cíft 11i vamen-
te i p r i m i fono i n apparenza preferibil i al 
fecondo / derivando la parola dall ' Ebreo 
Rabbanim, c h ' é i l norae della Set ta , e del 
quale fí fervono g l i Ebrei per di l l inguere i 
lo r D o t t o r i da quel l i degli Ebrei Carait i . 
Ved i RABBINO . 

RABBINISTA , dunque , í ígnifíca un Doc
tore Ebreo , che fía alie t radiz ioni de' fuoi 
Padri j non fempHcemente un R a b b i n o , o 
D o t t o r e ; pe rché i C a r a i t i c h e s'oppongo-
no a quefle t r a d i z i o n i , hanno i loro Rab
b in i come g l i a l t r i E b r e i . V e d i TRADIZIO-
>ÍE , c TALMUD . 

R A B B I N O * , un Dot to re della Legge 
Ebrea . V e d i DOTTORE , e RABBINISTA . 

* La parola nel fu o origínale O I , figni-
\ jfíca M a e f t r o . V e d i MAESTRO. Pref-

fo g f Ingle/i le parole R a b b i , e Rab-
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bin hanno Uo fitfjo Jignífícato ; ma I 
qualche diffefenza nel lor ufo . — Qu w 
do parlano ai¡olutamente ^ e fenz y. • 
plicar i l terminé a qualche nome pro
prio i dicono R a b b i n , cioe Rabbino? 
non P abbi . Coú dicono ejjl ; farebbe 
cofa ingitifia di attribuire agli antichi 
Rabbins , o Rabbini , tutte le nozto-
ni de* moderni * 

N e l i ' a i t r o cafo , quando prefiggono i l ter
mine al nome proprio di qualche Do t to r ' 
E b r e o , éXtonoRabbi^ non Rabbini come y 
Rabbi Salomón Jafchi é di queft5 op in ione . 

M a , come Rabbi non ha p lura le , dico
no j l i Rabbins Jitda Ching , e Juda ben 
Chabin fono gis A u t o r i di due antiche Gra -
matiche Ebree rf 

I Rabbini raoderni hanno d i r i t t o di pre
tendere un particolar r i fpet to dagli Ebrei? 
hanno i p r i m i Juoghi nelle Sinagoghe ; deter-
mmano ogni materia e confroverfia di Relf-
g ione , e ben fovente decidono degli affari 
c i v i l i * Hanno anche i l potere d i ícomt in ie 
care i dilobedienti * 

Ri tengono gran numero d i t radiz ioni fu-
pe r f t i z i o í e , dagli fe r i t t i de' loro predeceífo* 
r i y le quali effi o í fe rvano cosí fcrupolofa-
m e n t e , come la Legge d i M o s é r V e d i Tra-« 
dizione . V e d i anche TALMUD .-

G l i antichr Rabbini fi tentano ad in f in i t e 
allegone . I loro- f e r i t t i fono quafi affatto 
a l i e g o r i c i , particolarmente i lor comenti e 
interpretazioni della Scr i t tura . V e d i CA
BALA «• 

Aveano gran numero di r e g c í e , e d i for
me d' interpretare e c i t a r e , le q u a l i , come 
alcuni A u t o r i moderui fuppongono, furono 
í egu i t a t e dagli A p p o f b l í , nelia loro inter-
pretazione e citazione delle Profezie del 
Vecch io Tef iamento , nel N u o v o . V e d i 
PROFEZI A . 

I D o t t o r i Stanhope, Jenkins, & c . coari-
plangono la perdita d i quefte r e g ó l e , come 
a t t e , al lor di ré , fecondo tu t ta la probabi-
l i t a a riconeiliare i paffi difeordanti nel 
N u o v o e Vecchio Tef tamento . Surenhuftus, 
Prof t í fore Ebreo a A m f l e r d a m , s' immagina 
d' aver ricoverato quelle r egó le dagli ant ichi 
Scr i t to r i E b r e i . / 

E g l i o í f e r v a , che i Rabbini interpretava-
no la Scrit tura in tal maniera , che cangia-
vano i l fenfo l i t terale in un fenfo piíi nobi -
le e fp i r i tua le . A tal fine, d i c ' e g l i , ufa va

no die-
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mo ílieci modi di c i t a r e , e fpiegare i ! T e -
ü a m e n t o Vecchio ; d i ciafcuno de' quali egli 

g i l .efenipi negl i í c r i t t i degli A p p o f l o i i . 
Coafiftono effi tn cambiare i punt i ; le 

le t tere ; i pun t i infierne e le Jettere ; aggiun-
pere, e levar le t tere ; trafporre parole e k t -
("ere; dividere una parola in due ; aggiu-
gner pa ro le ; cambiar F o r d i n e , & c . V e d i 
C l T A ' Z r O N E . 

R A B D O I D E * , px/SZoéih;, n e l l ' A n a t o -
j n i a , un nome dato alia feconda vera futu
ra del cranio ; chiamata anche futura fagit-
tale. V e d i SUTURA, e SAGITTALE. 

* La parola e p u f a dal Greco, pápSo;, 
'verga ^ o baflone; e ÍIS'OÍ ^ forma. 

R A B D O L O G I A , J i e l l ' A r i t m é t i c a , un 
í i o m e talvolta dato al m é t o d o d i e f ígu i re le 
due rególe piü diff ici l i ed operofe, c ioé , i l 
mo l t i p l i co e i a d i v i f i o n e , colle due p iü faci-
l i , c ioé i 'addizione e la í o t t r a z i o n e ; col 
me/zo d i due piccole verghe o l a m i n e , sul-
ie qual i fono in fc r i t t i i numer i f e m p l i c i , e 
Je quali fi debbono cambiare fecondo certe 
r e g ó l e . 

Quefte verghe fono cib che íi chlama vol -
garmente i n Ingh i l t e r r a IÑepairs boncs, of-
fa Neper iane , dal lor ' i nven to re , ( u n Ba
r ó n Scoxzefe ) che parimente invento i lo-
g a r i t m i . — Pella loro defcr iz ione , ed u f o , 
V e d i NEPERIANE OSSA . 

R A B D O M A N Z I A * , un ' antico m é t o d o 
d i d iv inaz ione , efeguito col mezzo ¡di ver
ghe , o b a ñ o n i . Ved i DIVINAZIONE. 

* JDonde i l fuonome^ dal Greco, pú/SS'oí, 
verga , e {¿UVTBX , divinazione . 

S. Gi ro lamo fa menzione di quefta forta 
d i divinazione , nel í u o comentario fopra 
Ofea , cap. i v. 1 2 ; dove i i Profeta dice nel 
nome di D i o , i l mió popólo interrogo nel fuá 
legno; e i l d i lu i baflone g l i annunzio *' i l 
qual paífo é intefo da quel Padre i n ordine 
alia Rabdomanzia Greca . 

E g l i trova lo ñeífo di nuovo in Ezechiel-
le x x x . 2 1 . 2 2 . , ove i l Profeta d i ce , perche 
i l Re di Babilonia flettenel bivio, al papo di 
dus Jirade, cercando la divinazione; facendo 
(fecondo la ve r í ione I n g l e í c ) Incide le fue 
faette: o w e r o , come íoe fpone S. G i r o l a m o , 
mtfchiando le ¡ue faette : interrogh gl i Jdoli, 
confuíto le interiora. 

Se é la fíefía. forta di divinazione que l i a , 
ch é mentovata i n queíH due p a f ñ ; la rab
domanzia dee eífere flata una fuperftizione 
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delia medefima natura della Bdomanzia . 
V e d i BEIOMANZIA . 

Effett ivamente quefte due fono d 'o rd ina 
r i o confufe. — G l i fleífi Settanta t raduco-
no i l Ú>zn di Ezechielle per pú/Shí , una 
verga ; benché i n rigore f ignif ichi un dardo . 

A d ogni modo egli é ce r to , che g l i fíro-
m e n t i d i divinazione raentovati da O f e a , 
foi.o diverfi da quell i di Ezechielle. N e ' p r i -
rai, l i a , V¿y etfo, l ^ p Q maklo, i l fuo le
gno i l fuo baflone: ne' fecondi , Q ^ n bhit-
f i m , da rd i . Quantunque fia poíTibile, che 
ufaífero verghe o dardi i n d i f í e r e n t e m e n t e / 
g l i u o m i n i di guerra , d a r d i , e g l i a l t r i , 
verghe" 

Apparifce dalle leggi d e ' F r i f o n i , che g l i 
an t ich i abi tant i della Germania praticava-
í io la Rabdomanzia. — G l i Sc i t i par imen-
i e ne fapeano 1' ufo ; e Erodoto oíferva , 
l i b . i v . i che le donne i r a g l i A l a n i cerca-
vano , e raccoglievano infieme verghe o bac-
chette ben d r i t t e , e le adopravano i n fi-
j r . i le fuperft izione. 

R A B E S C A R E ; ornar con rabefchi . V e 
di ARABESCO. 

R A G A , o racha, termine S i r iaco , t r o -
vato nel Vangelo di S. M a t t e o , cap. v . 22., 
c confervato nel la maggior parte delle i r a -
d u z i o n i . 

Fra Simone oíTerva , che i l í r a d u t t o r Gre
co del Vangelo d i San Ma t t eo r i t tenne i l 
raca S i r i aco , che egii t rovb n e l F o r i g í n a l e , 
p e r c h é era aífai comune i r a g l i E b r e i . E 
S. G i r o l a m o , L u t e r o , i T r a d u t t o r i I n g l e f i , 
quei di Ginevra , L o v a n i o , Porto-Reale, & c . 
í e m p r e lo confervano ne ' loro r i fpe t t iv i l i n -
§ u a g g j . 

11 P. Bouhours vuole piut tof to efprimer-
ne i l fenfo i n una forta d i p a r a f r a í l , c o s í : 
quegli che dice al fuo frateilo , homme de 
peu de fens, uomo di poco in t end imen to , 
meritera d' eífere condannato dal T r i b u n a l e 
del C o n c i l i o , & c . 

La maggior parte de' T r a d u t t o r i , eccet-
to g f I n g l e f i , e F. S imone , per raca fe r i -
vono racha: ma la prima or tograf ía pare la 
m e g ü o fondata; po iché tutte le copie L a t i 
ne hanno raca, c í u t t e le Greche ¡MM. , o , 
con Ef i ch io , fJx*.*, ch ' é lo fteífo : vog l i am 
dir t u t t e , eccetto le copie di S. I r e n e o , e 
d i Beza, che fi trovano ora a Cambridge i n 
I n g h i l t e r r a , e i n cui fi ha ¡úyj*. — Effet
t ivamente 1'origine della parola, moflra , che 

davrebb1' 
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¿ o v r e b b ' e f í e r e »^r<?; pe rché viene dal Sir ia
co K p l r ^ r ^ , deU'Ebreo r t4 , v u o t o , di 
poco rondo. 

R A C C O G L I E R S I , in Gue r r a , 11 r i t o r -
nar a mure , o chiamar infierne le Truppe 
r o t t e , bat tute , c porte i n fuga. 

R A C C O L T A ; in I n g l t f e , emblements 
un t e r m i n e , che íignifica i n rigore i profit-
t i delle terre feminate ; benché alie volte fi 
u l i piu e ü c í a m e n t e per qualunque profi t to 
r i í u l t a n t e , e c re í cen te naturalmente dal fon
d o : come erba , f r u t t i , & c . V e d i MIGLIO-
RAMENTO. 

Se un fittuario, a v i ta , í emina i l terre
n o , e muore ; i l di luí efecutore avra g l i 
emblements , e non egli fteíTo in r i ver/tone . 
M a fe i l fittuario, a a n n i , femina i l ter
reno , e prima della feparazion del grano 
(pira i l t e r m i n e , aliora 1' a l logatore , o egli 
In riverfione, avra g l i cmílements , e n o n co-
l u i che piglía a ferma. 

R A C H A . V e d i RACA. 
R A C H I T I D E , rbackitis, nella medic i 

n a , un d i í o r d i n e , che attacca le offa de' 
fanciull i , e caufa una notabile gonfiagione , 
incurvazione , o ílorfione di efle. V e d i F i -
GLIUOLÓ, Osso , & c . 

Quefto nafce alie volte da un fal lo nel 
ta fe i a re i l bambino \ avviluppandolo troppo 
flreíto in certi l u o g h i , e troppo largo in al-
t r i ; collocandolo in una pofitura inconve
n ien te , e troppo í o v e n t e nella medefima, e 
lafciandolo lungo tempo bagnato. — S i at-
t i ibui íce pa rimen te alia mancanza di u n mo-
v imen to p r o p r i o , e aH'ufo di non portar i l 
bambino che su u n fol braccio ; donde le 
gambe e le ginocchia r imangono troppo lun
go tempo nella ílcíía fituaiione incurva ta . 

Ovvero tal male puo efle re caufato da 
qualche mancanza nella digeftione , che da 
©ecafíone a l f a l imento di efle re inegualmen-
te a p p ü c a t o al corpo, con che alcune par t í 
dell 'oíTa crefeono in mafla piu deU'al t re . 

La Rachitide fuole apparire tra i p r i m i 
o t to m e f i , c i l fefl ' anno del i ' eta del fan-
eiullo : la parte che n ' é attaccata , diviene 
fiacca, v i z z a , e debole j e fe queí la fon le 
gambe, diventano inab i l i a foltenere i l cor
po # — T u t t e le part í che fervono al moto 
volontario fono egualmente d e b i l í t a t e , e af-
fievohte; e i ! fanciallo fi fa pa l ! ido , infer-
raiccío , p i g r o , e non pub feder r i t t o . 

Ordinariamente la di luí te í la d i v i f n í rop-
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po grande peí bu ( lo , e non pub efle re í o -
Oenuta, o maneggsatadai mufeolí del eo l i o , 
i quali poco a poco íí dil i ipano . Gonfiaraen-
í i , ed eferefeenze nodo le appajono ne' polfi 
delie m a n í , ne' nodi de 'p i ed i , e nelle pun
te delle corte; e 1' oíia delle gambe e dellc 
cofeie diventano inarcate, o l ior te . — U n 
par í difordine attacca alie volte Tofla del
le braccia. 

Se i fintomi durano m o h o , i i petto íí 
rtnnge, e ne (legue una difficolta di re (pi
ro , come anche una to l f e , e una febbre e t i 
ca-, fi gonfia 1' addomine , i l poifo s'inde-
bol i fce , e d ív ien l ángu ido , e crefeendo i 
fintomi , vengono alia fine ad efser raor-
talí . 

Quando i l faneiulio é capace di parlare 
avanti di pot t r far ufo delle fue gambe, fi 
prefume che abbia la rachitide, 

Quando íl male é prefo per t e m p o , v i fi 
pub rimediare con c u í c i n e t t i e legature ac-
conce , convenienti alie parri ofifefe; ma 
quando I ' o isa fon divenute rigide ed infleí-
fibili, altre invenzioni meccaniche , come 
ca re l l i , rtivali rtrettí, e varié forte di o rd i -
g n í , .0 ft rumen t i , fa t t i d i c a r r o ñ e , of l i d i 
balena, l a t t a , & c . fono in u f o ; per r¡ met
iere l'ofsa díf torte nel loro natural 'afset to. 

I bagni freddí fono anche u t i l i nella Ra
chitide , pr ima che i l male venga ad efser 
confermato , ne' mefi di M a g g i o , e di G i u -
gno ; lafeiandofi i l faneiulio nelFacqua due 
o tre fecondi ad ogni immer f ione . 

A l t r í fcelgono un' unzione di certa acqua-
vi te di zucchero, detta ín Inglefe rum, e 
d ' o l i o di pa lma , palm o i l ; ed a i t r i un u n 
g ü e n t o di minio e oxicroceum, apphcato lun
go íl dorio , per copriine tut ta la (pina . 
— Servono moho le fregagioni fecche su tu t -
to i l co rpo , con tela calda , davanti íl fuo-
co , fpezi al mente sulle par t í offeíe . L ' o l i o 
di lumache é afsai r inomato per lo rtefso i n 
tento , efsendo quel che gocciola da efse , 
dopo d' averie ammaccate c fofpefe in un 
í acche t to di panno ra do e f o t t i l e , detto i n 
Inglefe Flannel . C o n quefto fi ungono le 
m e m b r a , e l'ofsa fpinali . 

R A D I A L E ; curve radiali; é una deno-
minazione data da aicuni A u t o r i alie curve 
della fpezie fpirale, le cüi ordinate , s ' é le-
c i to di cosí chiamarle , van no tutte a ter
minare nel centro del circulo mciudente , e 
pajono come t a i u i raggj di quel c i r c o l o j 
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¿ond* é i'l nome,. V e d i CURVA. V e d i afi
che SPIRALE. 

R A D I A L E , RADIALTS, O radiaus ex-
tsnfor, n e ü ' A n a t o m í a » V e d i EXTENSOR 
CARPÍ-

RADÍALE , radtalis o radious flexor . V e d i 
FLEXOR CARPÍ . 

R A D I A N T E punto , é quaífifia punto 
41'un'oggetto v i í i b i l e , donde i raggj proce-
dono. V e d i RAGGIO, e PUNTO. 

Ogni punto radiante d i ñ o n d e tuít1 a l l ' i n -
torno raggj k i n u m e r a b i l i : ma folo que' ra-
diant l íono v i f i b i l i , da' quali fi pofsono t i 
rare linee rette alia pupilla ; perebé i raggj 
fon t u t t i linee r e t t e . 

T u t í ' i raggj proceden t i dallo ílefso ra
diante con t i n ; i a m e n t é divengono ; i l criftal-
i ino g l i raccoglie e r iunilce di nuovo . V e 
di DIVERGENTE.. V e d i anche CRISTALLI-
NO, e VISIONE. 

Si i'uppone, che ogni raggio porta feco 
la fpezie , o immagine del radiante . V e d i 
SPEZÍE, e IMMAGINE. 

R A D I A R E , o radiazione, nella Fifica , 
é i ' az icne d1 un corpo , che diffonde raggj 
di luce , come da un centro . V e d i RAGGIO. 

O g n i eorpo vi í ibi le é un corpo radiante; 
e í í endo puramente per mezzo de' fuoi rag-
g j , ch 'eg l i fa impreíTione s u l l ' ^ c c h i o . V e 
d i VISIONE . 

Puré neí ínn corpo pub radiare , fe non 
é , o l u m i n o f o , o i l l u m i n a t o j p o i c h é , o i 
r a g g j , che diffonde , hanno da efTere fuoi 
p r o p r j , o egli ú c t r iceverl i da un' altro cor
p o . Percip neffun corpo é v i f i b i l e , fe non 
é luminofo o i l l umina to . V e d i VISIONE, 
LUCE , COLORE , & c . 

La fuperficie d 'un corpo radiante pub con-
cepirfi come compoRa d i pun t i r ad ian t i . V e 
di RADIANTE PUNIÓ. 

Luogo del radiare, é quello fpazio i n uo 
corpo tralparente o fía m é d i u m , attraverfo 
cui un corpo viíibile r a d i a . V e d i MÉDIUM, 
& c . V e d i anche LUOGO . 

RADIARE, o i r radiazione, é anche ado-
prato da alcuai A u t o r i per efprimere la 
nianiera del moto degli f p i r i t i a n i m a l i ; su 
una íuppof i z ione , che vengano diffufi dal 
cerveilo yt r fo tut te le part i del corpo , per 
gh piccoh cana i de nervi , come lo é la 
luce da un corpo lucido . V e d i SPIRITO , 
& IRRADIAZIONE 

. Tom. V i l 

R A D 57 
M a in vece d' una irradiazione , m o i t i 

moderni incl inano p iu t to í t o a l l ' opinione del-
la c i rcolazion degli f p i r i t i . V e d i CIRCOLA-
ZIONE, 

R A D I A T O , nella B o t á n i c a , é un epí 
teto applicato a fiori ro tondi e p i a t t i , che 
conGftono ra un difeo, e in un femplice or-
dine di foglie che s'allungano in pun ta , e 
fianno con fimmetria difpoíie at torno a quel
lo a guifa di r a g g j , o r a z i i . Ved i FIORE . 

I F i o r i r ad ia t i fono propriamente q u e l l i , 
ch ' hanno dive-ríi mezzi fioretti poí l i a t tor
no a un difeo, coí icché raíTorniglino a una 
í iei la radiante : t a l i fono le margheri t ine , 
i fiori d i c a m a m i l l a , & c , Q u e í l i fono an
che alie volte chiamati fiori difeoji r a d i a t i . 
V e d i D i s c o s o . 

T a l parola fí ufa puré parlando di rae-
d a g ü e , e nel l ' Araldica , ove le corone an-
tiche fono dette corone r ad í a t e , corona ra-
dia t£ . . V e d i CORONA. 

R A D I C A L E , nella F i f i ca , & c . é qual-
cofa, che ferve come di bafe o iondazione \ 
ovvero che , come una radice, é la forgen-
t e , o ' 1 p r i n c i p i o , donde ogni coía nafce. 
V e d i RADICE. 

Le Scuole parlano aífai $ umido radi-
cale, inerente ne' femi d i t u t t i g l i animalis 
che nutrifee .e conferva i l calor o fiamma 
v í t a l e , come l ' o l i o conferva la lampada j 
e i l quale , quand' é efauflo, ¡afeia la v i t a 
e í l i n t a . V e d i FIAMMA, &C. 

I I D o í t o r Quinci o í lerva , che queft' u m i -
do radieale é una pura ch imera ; quando coa 
cib non s' intenda la maífa del fangue , che 
é i l fondaco, donde t u t t i g i i a l t r i fughi e 
umor i derivano j eche , quando circola , fo-
fliene la v i t a , & c . V e d i CALORE. V e d i an
che VITA , SANGUE , & c , 

l a G r a m á t i c a , adopriamo i l termine , 
Voci radicaliy perradici e p r i m i t i v e , i n op-
pofizione a compofte e ^ m W / ^ í . Ved i RA
DICE , e PRIMITIVO . 

R A D I C A L / ^ « o , in Algebra , é i l fegno 
o carattere della radice d 'una quan t i t a . V e 
di RADICE. 

y E* i l carattere á é h radicalha , ed ef-
pnme la radice quadra: la radice cuba , 
& c . V e d i CARATTERE. 

R A D I C A Z I O N E , in Fifica , 1' azione 
con cui le piante prendono radice, o gi t ta-
no r ad i c i . V e d i RADICE. 

H L ' A c -



U Accademia Reale deile Scicnze in Fran
cia ha fa í ío buon numero d ' o f í e r v a z i o n i cu-
riofe sul g c r m o g ü a r n e n t o e sulla radicazton 
delle p iante . V e d i VEGETAZÍONE , SEME, 
Pí ANTA RE , PERPENDÍCOLARITÁ' , & C . 

R A D I C E , RADIX, pí(a. nelia B o t á n i c a , 
c quella parte d' una planta , che immcdia-
tamcnte irabeve i fughi delia ierra , e g l i 
trafmette a l ! ' a l t r e p a r t i , peí n u t r i m e n t o , 
V e d i N ü T R I Z I O N E , P l A N T A , V E G E T A B I -
LE , &C. 

L a ra di ce é conipoí la d i fibre legnofe , 
coperte con corteccia, piu o meno denfa. 
•— N a ice da un picciol punto nei í e m e , 
chiamato radicetta. V e d i RADICETTA . 

N o n é poco difficile i l concepire, come 
la radice debba fempre anda ré i n g i ü , e v o l -
gere a ü ' i n s u perpendicolarmcnte i l t r o n c o , 
o (lelo ; confiderando che nel feminar le 
piante la radicetta dee ib ven te abbatterfl ad 
eíTere aU ' i n su , e la piuma , píumula , alP in-
g i u . V e d i SEME, SEMINAZIONE, PERPEN-
PICOLARITA1, &C. 

La radice é fempre trovata nelia t é r r a , i n 
piante t e r r e f t r i , eccetto in pochiff imi cafi : 
eíTendo T e l l e r a , e la cufcúte per avventura 
le fole p ian te , in cui una parte della radice 
Í U fcopeita . 

Si é o íTe rva ío , che la radice nelle piante 
fa T oficio dello ftomaco ncgli a n i m a l i ; c i o é , 
fa la pr ima c principal digeftione della ma
teria alimentaria. — I I Síg. Reneaumemo-
i l r a , che la radice fa l5 uf iz jodi tutte le par
t í nel ventre degli an imal i deftinate per la 
n u t r i z i o n e ; eíTendo la radice quella che r i 
ce ve i l n u t r i m e n t o , lo prepara , lo digeri-
fce j lo altera e cambia in fuecbio, per eífe-
re pofeia d i í t r i b u i t o a tu t te le p a ñ i . V e d i 
S u e c o . 

L 'odore , i l colore , ed anche i l gu f lo , 
moftrano a qual notabile aiterazione i fughi 
fono foggetti nelia radice ', coficché radice 
ü pub mettere per principio d i vegetazione , 
V e d i VEGETAZIONE . 

Le piante erefeenti nel fondo del Mare 
hanno cib di particolare per loro , che non 
haono radici almeno le p a r t i , che fanno 
F oficio di radici non hanno cofa veruna deli ' 
ufuale figura delT altre radici . — Quede 
piante fono per 1' ordinario attaccate a qual-
che corpo folido \ unendovifi col mezzo 
¿' una lamina ben l i f c i a , la quale non g i t ta 

alcufia fibra. S'aggiunga a quedo , che íl 
corpo , cui lian no attaccate, eíTendo ípeffo 
rocca o felce, pare affai d i í a d a t t o a nudr i r -
le , in cafo che aveífero radici. 11 Sig. T o u r -
nefort conghiettura percib , che fono nu-
drite da un fugo loro fomminif t ra to dallo 
ípeífo fango oliofo , che íla nel fondo del 
M a t e , dheeffe ricevono pe i por i della fuper-
ficie e lk r io re di que í ia l amina . 

Boerhaave o í f e r v a , che la radice pub ave-
re qualunque fituazione a piacere, r i í pe t to 
al corpo della p i an ta ; c che non ha bifogno 
d 'e í fe r alta o bafia. — Appun to n e U ' a l o é , 
cora l lo , mofeo , f u n g h i , & c . Ja radice é í b -
vente la piü alta , e i l fuo crefcimento all* 
ingiu . V e d i CORALLO, MOSCO & c . 

Le radici fono di vi le da' Boranii t i i n 
i 0 , Fibtofe, che mandano fuori fol a men

te le lor ba rbe , o f o t t i l i cordicelle dal fon
do della pian t a , d i l l i n t e 1'Una dall ' altra . 
— T a l i fono quelle della maggior parte del
le fpezie d'erbe . 

2 ° . P iü fpejfe, e groffolane , che hanno 
un corpo den ío e g r o í f o i a n o , o ramificato 
in fudd iv i f i on i , o altí imente mandando fuo
r i fibre da sé d a p p t r t u t t o . 

Queft' u l t ime fono , o carnofe, le quali d i 
nuovo f o n o , o 

r l ' Larghe e gonf ie , o 
" i i . Lunghe e fmilze , che fono ordi-

L nariamente piü dure , e piíi legnofe . 

Le radici larghe, e gonfie fono , o 
f i - B u l bofe , che coníif tono fo-
{ lo in un globo o t e í l a , e mandano 
i fuori fibre dal fondo , e fono , o 

I p Squammofe e fcagliofe, co
me gig l j , Mar tagón, & c t 
Vejlite) che fono involte i n 
p e l l i , o v e f i i , come c ipo l l a , 
giacinto , a g l i o , &.c. V e d i 

^ -\ *L BULBO, 

2. Tuberofe, che fono d' una 
conf iñenza carnofa , folida , e 
e c o n t i n ú a l a ; e quefte, o 

r i 0 . Semplici, con un fol 
| globo o tefta , come rapa , 

• i g r u o g o , & c . 
1 2o. Varié , come asfodil-

l a , p e o n í a , & c . 
Le radici lunghe f o n o , o -

( i . ) Ser* 



f ( i . ) Ser mentó fe , c ioé g e n t í o -
g l i a n t i , o r a m o í e , che g i t t a n o , 
o sfilano at traverlo o i n larghez-
za j d i queiie alcune fono geni en
late , nodofe , o picne di gmntu 
re j come gramigna , men ta , & c . 

( z. ) Caul i tormi y cioé , gam -
b u t e , o con fteli, le qual i g i t 
tano profondo , a l l ' i n g i ü diret-
tamente , benché fpeffo mandino 
fuorí fibre e cordieelle dal gam
bo grande j i l quale pu ré é egli 
fteíío alie volte divi ío o r a m o f o . 

R A D I C I , i t i medic ina , — L e radici p r in -
c ipa i i úfate nella pratica della medicina j 
fono rabárbaro r reupontico , fa l /apar ig l ia y 
ipecacuanha, jalapa , zedoaria , galangal , 
caQumenar, genziana , turtumaglio , l i q u i r i -
%ia , ro¿¿/^ , tkc. V e d i ciafeuna deferitta 
fotto i ! fu o proprio A r t i c o l o , RABÁRBARO , 
REUPONTICO , SALSAPARIGLI A , IPECA
CUANHA , & c , 

Inneflagione d i r a d i c i . V e d i l ' A r t i c o l o I N 
CESTARE . 

RA DICE , nella M a t e m á t i c a ? denota una 
q u a n t i t a , che é mol t ip l ica ta per fe fteffa j 
od una quantisa confiderata come la bafe' o 
fondazione d1 una potenza p iu alta . V e d i 
Q U A N T I T A ' , POTENZA , & c . 

C o s í , fe quaiche n u m e r o , come 2 , é 
SBolínplicato per fe í i e f l b , ií p r o d o í t o 4 fí 
chiama i l quadro, o la feconda potenza di 
2 ; e 2 egli Oeflb, i n riguardo a quella po
t enza , fi c h i a p a la radice; o particolar-
raente la radice quadra d i 4. V e d i R A P I 
CE QUADRA 5 a l l ' A r t i c o l o QUADRO . 

P o i c h é , come 1' uni ta é alia radice qua
dra , cosí c la radice al quadro ; la radice é 
tina media proporzionale i r a i ' u n i d , e i l 
q u a d r o , — C o s í 1 : 2 : : 2 : 4. 

_ Se un numero quadro , come 4 , é m o i -
t ip l i ca to pella fuá radice 2 , \\ p r o á o t í o 8 fi 
chiama i l cubo^ o terza potenza di %y e 
rifpetto a quefto numero cubico 8 , i l nu 
mero 2 fi chiama radice; o particolarmente 
la radice cuba. V e d i CUBICA R A D I C E . 

P o i c h é come F unitat é alia radice, cosí é 
i a r^^Ve al quadro j e come 1'unita é alia 
radice, cosí é i l quadro al eubo 5 la >W/V<? 
farva al^ quadro, come i l quadro al eubo , 
c i o é , I u n i t a , la radice, i l quadro , e i l e u b o , 
fono in proporzione continua; cosí : 1: 2:: 4 : 8. 
E la radice cubica é la p r ima d e l k due ras-

dic p ropon lona l i tra 1 'unid e i l c u b o . 
EJirarre la radice fuori d' un dato nume

ro , o potenza, come 8 , é lo íieflb che t ro 
vare un numero , come 2 , i l quale eífendo 
mol t ip i ica to per fe Üeífo un certo numero 
di v o l t e , v. gr. due v o l t e , produce i l dato 
n u m e r o , 8. V e d i ESTRAZIONE . 

U n a radice y o quadra , o cubica , o d i 
quaiche potenza piu a l t a ; fe é compo í l a d i 
due p a r t i , é c h i a m a í a una radice binomiale^ 
o femplicemente una binomiale; come 2 4 , 
o 20 - j - 4- V e d i B I N O M I A L E . 

Se é comporta di t r e , una t r immiale \ ce-* 
me 245 , o 240 - f - 5 : ovvero 100 - f . 140 
- I - 5. V e d i T R I N O M Í ALE . — Se di piíi d i 
t re , ella é c h i a m a í a moltinomiale ; come 
2456, ovvero 2450 ~\~ ó , ovvero 2400 
56, ovvero 2000 -f- 45Ó, ovvero 2000 - | -
400 - f - 5° - f " ^ V e d i M O L T I N O M I A L E . 

RADICE d1 un equazione , in Algebra , de
nota i i valore della quanti ta ignota i n un7 
Equazione . Ved i EQUAZIONE. 

C o s í , fe 1' equazione é ^2 - f - ¿2 = x2 , 
ia radice delT equazione é la radice qua
dra di ^ , e quella d i b ¡ efpreííe COSÍ 
| / ( - | " ) 

RADICE reate. —Se i l valore d i * é po-
f í t i v o , c i o é , fe # é una quant i ta pof i t iva ; 
e. gr. x — r , la radice fi chiama una radice 
reale o -vera. Ved i POSITIVO. 

RADICE f a i f a . —Se i l valore d i x é ne
g a t i v o , e. gr. x—s—5 , fi dice cha la r ad i 
ce é faifa. V e d i N E G A T I V O . 

RADICE immaginar ia . —Se ií valore d i 
x é la radice d ' una quant i ta negat iva , e. gr* 

— 5 j ella fi dice eífer immaginar ia , 
I i grand' ufo delT Algebra é d i portare 

problemi a equazioni pofeia di r idurre quell* 
equaz ion i , o d i eí ibir le ne' piu femplici ter-
m i n i . V e d i RIDUZIGNE 4 

Q \ h che rimane dopo q u e ñ o alia fo luz ion 
de' problemi , é d i eftrarre le radici de l l ' 
equazioni cosí r i d o t í e , o fiano l i nee , o n u -
m e r i . Ved i RISOLUZIONE. 

RADICE reftduaria. V e d i r A r t i c o l o R E -
SIDUARIA . 

Eflrazione delle radici chile Equaz ion i . V e 
di ESTRAZIONE . 

RADICE del Cubo. V e d i CUBICA R A D I C E , 
R A D I C E , r a d i x , fi ufa da certi A n a t o m í -

c i , per la planta del piede . V e d i PIFDE. 
R A D I C E , o r a d i c i , radice nella G r a m á 

t ica y fono le V o c i p r i m i t i v e d ' u n l inguag-
H 2 



é o R A O 
g i o , dónele le altre fono compofte, o deri-
v a n o . V e d i P R I M I T I V O , COMPOSTO, DE
R I V A T I V O , e RADICALE . 

C o s í i l Lat ino fluo é la radice di f l uBus , 
fl luxio •> flumen , fluvialir, ¿nfluxus, re j iuení , 
f r u t i i f e r ) fruftifonus , f ru t l ivagur , ükc. C o s í 
anche i l Greco , Ss3<, é ia radice di «^ea?, 
ÍVZÍOÍ , ívSaoioia-yt,oí , & c . 

E casi ancora , benché i n un men pro
pio feníb , i l Danefe rood é h ' radice della 
parola Inglefe rooí , radice; i l La t ino radix 
la radice del Francefe racine , come rado é 
la radice di radix'y e per avventura pácftQí la 
radice á i rado . 

Le litigue G r e c a , ed Ebrca s' impar ano 
col mezzo di r ad ie i . — De' D i z i o n a r j , al-
cuni fono in ordine d'alfabeto , a l t r i fono 
di ípoíH per r ad ie i , come Scapula, i l The-
f a u r u s á l Faher, e la prima ediziooe del D i -
zionar io dcl l 'Accademia Francefe: ne l l ' ed i -
zione del 1718, queft' u l t i m o é poí ío nell ' 
üfua! ordine d'alfabtto . V e d i D I Z I O N A R I O . 

R A D I C E T T A , ra d i cu l a , piccola radice ; 
nella B o t á n i c a , é un picciol punto feoperto 
col microfeopio i n t u t t ' i f e m i , i l quale nel 
crefeere della planta ne divien la radice. 
V e d i RADICE. V e d i anche SEME . 

Quando , nel fe minare , la radica ta s' i n -
contra ad e í íere alia parte piu baíTa , non 
é m a r a v i g Ü a , fe la radice fi ftende fotter-
xa , e fe i l tronco della planta s' alza perpen-
dicolannente : ma quando ¡a radicetta cade 
a redare alia p i u a l t a , come mai ella cam-
bj la fuá pofizione per fa vo r i re 1' a ícendi -
mento del tronco , é una delle maravigl ie 
delía vegetazione. Vedine una contezza piu 
panicolare fotto i ' A r t i c o l o PER PENDÍ COLA-
HIT A' . 

R A D I C i del tranco ^ d'una p lan ta , fono 
prccole r a d i e i , che ere (con o fuori dai tron-
f h i deile p ian te . V e d i R A D I C E . 

Quefte fono di due forte*, i . quelle che 
v e g e í a n o per una difcefa d i r e t t a , effendo i l 
luego del lor germinare alie vol te tu t ta la 
lunghezza del t r o n c o , come in mente , & c . 
t alie volte folamente i l punto piu a l t o , 
come in r e v i , & c . 

2. Q u e l l e , che non afcendono, né di-
fcendono, ma gettano a rettangoli al t ron
c o ; le quali pe rc ib , c o m e e n é i n quanto al 
lo r ufizio elle fieno ve ré r a d i e i , nul ladime-
n o , quanto alia lar na tu ra , fono un mezzo 
tra un transo e o na radice. 

R A F 
R A D T I B r e v h . V e d i I ' A r t i c o l o BREVIS , 
R A D I O M E T R O , un nome che a lcuni 

Scr i t to r i danno al radio agronómico ^ chiama-
to dagli Inglefi Jaeotts Staff , B a ñ o n e d i 
Giacobbe. V e d i BALESTRINA . 

R A D Í O S . V e d i RAGGIO . 
R A F F I N A R E , i 'ai te o atto di pur i f ica

re una cofa; o di renderla pm bel la , piSi 
netta , e piu pura. V e d i PURIFICAZIONE„ 
e CHIARIFICAZIONE . 

RAFFÍNARE] é principalmente ufato par
lando di raetalli, zucchero, e fale. V e d i 
M E T A L L O , ' & c . 

I I raffinamento deli ' oro fí fa in tre ma
n i e re : con a n t i m o n i o , con fo l imato , o con 
acqua f o r t e ; i l qual ' u l t i m o m é t o d o , c h ' e 
d i gran lunga i l piu u í u a i e , e ' i men peri-
colofo dei t r e , fi chiama p a r t i r é : cominee-
remo da quefto. V e d i l'xArticolo ORO. 

RAFFINARE , o propriamente part i ré , 
f Oro con acqua forte . 

Per I ' operazione del par t i ré , o d i fepara-
re i ' o r o dall ' argento con 1'acqua fo r t e , fi 
prende a ragione d'una i ibbra d' oro i m p u 
r o , e di due o tre d ' a rgen to ; quefli íi f o n -
dono infierne in un crogiuolo , e quando 
fon fonduti íi gi t tano nel l ' acqua fredda , 
ove eífi diveniano div l f i in gran i della grof-
fezza di pifel l i . Quefti grani t o l t i fuora , § 
feccati al í u o c o , fono m e í í i in un vafo da 
pa r t i r é , che é un raatraccio d i pietra , e al 
metal lo fi aggiungono quattro libbre d' ac
qua fo r te . Pofcia prendendo i l vafo , f imeü-
te su i ca rbón i , e nel lo fpazio di circa u n 
ora , i l raffinamento é fa-tío . Pe rché a l l ' apri-
re i l vafo , non v i fi trova al tro che acqua 
f o r t e , e i ' o ro r idot to in calce, o rena ; re
inando 1'argento tu t to d i í í o l u t o , ed imbe-
vu to dall ' acqua . 

Per alzar 1' oro alia fuá dovuta finezza f 
ord inar iamentegi i danno , e ridanno l'acqua 
forte ; adoprando-pella prima volta mezza 
I i b b r a ; e pella feconda un quarto di Iibbra 
d' acqua , a o t t ' onc i e di me ta l l o . Se la te rz ' 
acqua fi t rova buona e cb i a r a , T operazio
ne é finita: e lavatafi la calce del l ' oro i n 
acqua repl icata , fi l iquefa di nuovo in un 
c r o g i u o l o , p r ima con fuoco ben leggiere, e 
pofcia con veemente, per gi t tar la in verghe . 

Si dee aggiugnere, che 1'argento infierne 
colle i m p u n t a dell ' o r o , fi t rova cosí pef-
fettamente i n c o r p ó r a l o col 1'acqua, che úV 
gSthio nu i l 'a l t ro v'appare che i l puro l i 

quido j . 



R A F 
quido ; puré qucfi ' argento non é perduto. 
Per nuovamenre ricuperarlo fuori dal me-
í h u o , fi divide la provifíon d'acqua forte 
j n diverfi vafi d i pietra , che fi r iempiono 
d'acqua di fontana , oíTervando di metter-
cene di quefta fette o ot to vol te t an ta , co-
xxie quella . C i b fatto , i n ciafcun vafo fi 
mettc una quant i ta di rame; e lafciando i l 
t u t t o per venr iquat t r 'ore , al capo di efíe fi 
t r o v a , che g l i íp i r i t i del i ' acqua forte han-
no abbandonato l'argento , e fono col r ame , 
lafciando i l p r imo in forma d 'una calce, o 
di ceneri i n c o r p ó r a t e , nel f o n d o . Quefia 
calce eífendo feccata, viene fonduta in Ver
g a , con un poco di falni tro . 

Per riTparmiare 1'acqua f o r t e , e farla di 
nuovo fervire per una feconda operazione, 
fi diílil la q u e ñ a in un lambicco di té r ra , o 
di v c t r o ; e quando un terzo in circa delia 
di í t i l laz ione é p a í í a t o , fi cambia i l recipien
t e . L ' acqua del pr imo recipiente ferve pel
la pr ima operazione de! pa r t i r é , e i l refto 
per le f u í í e g u e n t i . 

Se i 'acqua fo r t e , avendo lafciato l'argen
t o , ed eífendo unita al r a m e , viene poi co
l a t a , fi chiama acqua feconda', nella quale , 
fe s ' immerge una piaí l ra di ferro per alcu-
ne ore , fi ha un ' a l t ro part imento: perché i l 
M e f i r u o lafcera a n d a r é i l r ame , e s'appl-
gliera al fe r ro , lafciando i l rame in polvere 
sulla piaí tra di fe r ro . E colando quefta dif-
fol uziot ie , fe ne pub prender fuori i l fer
ro , mcttendoci dentro un pezzo di lapis 
calaminaris ; mentre i l ferro in tal cafo 
p a r t i r á al fondo, e i l lapis fara d i í í o l u t o . 
E fe fi cola di nuovo queft' acqua , e v i 
11 verfa fopra i l l iquore di n i t ro fiífato, fi 
avra un altro partimento , mentre i l lapis 
precipita al fondo . E finalmente colando 
quelV acqua, come p r i m a , e fvaporandone 
p a r t e , fi avranno cnf ta l l i d i f a l n i t r o . 

R AFFIN A RE /' oro coW antimonio . — Ufa
no in Inghil terra una Fornace a v e n t o ; ( fe 
ne vegga la de íc r iz ione fotto l 'Ar t i co lo FOR
NACE ) con un erogiuolo o rd ina r io , d 'una 
grandezza corrifpondente alia quanti ta deli ' 
oro da raffinarfi ; o íTervando , che 1'oro e 
1 ant imonio infierne non lo riempiano piu 
della me ta . 

Eífendo liquefatto T o r o nel e rogiuolo , v i 
fi getta dentro V ant imonio , in polvere . 
— La proporzione del minerale ai m e t a l l i , 
é in circa una l ibbra a o t í ' once y k l ' oro 
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c tra 22 e 16 carati fino: s 'cgli é fot to 16 
ca ra t i , s'adoprano in circa cinque quard d' 
una libbra a o t to once: quanto piíi 1'oro é 
g r o f í o l a n o , v i fi richiede fempre piu d'an
t imon io * 

S ú b i t o che 1'antimonio é nel c r eg iuo lo , 
Queflo fi copre; e dopo di aver ben caricata 
la fornace con carbone di legna , v i fi met-
te la fuá t e ñ a o coperchio, i l quale v i fia 
fino a tanto che i l erogiuolo fia lafciato i n -
teraraente n e t t o ; allora levato i l coperchio , 
e lafeiandofi i l erogiuolo raffreddarc nella 
fornace fteífa , fin tanto che egli poífa pren-
derfi fuora colla mano , 1' affinatore lo rom
pe , per c á v a m e i l fondo , i l quale é una 
maíTa di f in ' o ro , che rimane appunto nel 
fondo , reftando fopra di eífa la feccia dell ' 
a n t i m o n i o , la lega d'argento e r a m e , e a l 
ie vol te peche particole dell ' oro fteífo . 

Benché 1' oro cosí preparato fia aífai pu
r o , tuttavia 1'antimonio g l i da una cosí af-
pra e fragile qualita , che ceífa d' eífere dut-
t i le, o t ra t tab i le ; e dee venir raddolcito per 
raezzo d' una fufione con Íai-Hitro e b o r r á c e , 
fe fi vuol r idur lo alia fuá propria quali ta . 

Per q u e ñ ' o p e r a z i o n e fi prepara c i b , che 
chiamano coppella fecca ; c i o é , una coppel-
la fatta di térra di erogiuolo , che non i m -
beve come le coppelle fatte di cenere . V e 
di C O P P E L L A . 

Eífendo la coppella fcaldata a fufficienza 
re l ia fornace da r affin are, v i fi mette dentro 
T o r o , e la coprono con carboni di legna. 

Súb i t o che 1 oro é d i í f o l u t o , i l che fi fa 
ben prefto, a cagione dei refti d' an t imonio , 
fi foffia col foffietto per cacciarne via affat-
í o i l minera le , che ora fe ne va i n f u m o ; 
a g g i u n g e n d o v i í i , fubito che i l fumo ce í f a , 
un poco di fa lni t ro e d i B o r r á c e , in polve
re ; i quali raccolgono le impur i ta che r i -
raangono fopra la di í foíuzione , e fiífano 
1' oro nella coppella , in forma d' una ^ i a f l r a . 

T o l t o f i l ' o r o fuori della coppella, e l i -
quefattofi di nuovo in un erogiuolo , coa 
un ' addizione di due once di falni tro e d' a l -
tret tanta borrace in polvere, ad ogni o t t o 
once d' oro , fubito ch ' eg l i ceífa di fumare , 
fi getta in verga ; e cosí fi t rova per íaggio 
eífere 23 c a r a t i , 26 trenta-fecondi fino . 

Quanto alie particole dell ' o r o , che pof-
fono eífere ñ a t e lafeiate indietro colla lega 
nella feccia de l l ' an t imon io , fi cavano fuori 

l ' OÍQ col jiiezzo d' una coppella fecca , colle Ot i le 
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l i que faz ion i , ed i ng red i en t i , che fi prstica-
no í i e i r addo lc i f e i l p r i m o . — E q u a n d o l 'aí-
finatore é aff icurato, col faggio, della par
te de l l ' o ro contenuto in queila m a t e r i a , lo 
l a f f i n a , per fepararne ü rame j e ne fa po-
fcia i l part imento. 

Quan t ' al!' o r o , che f i pub eíTer lafciato 
attaccatro alie e o p p e ü e fecche, fi cava fuo-
11 con r o m p e r é , e polveriziare i c r o g i u o l i , 
€ con rep l íca te lavature della polvere d ' effi 
i n var ié aeque ; nella maniera de fc r i t í a fot-
í o TAr t ico lo L a v a r e . V e d i L A V A R E . 

RAFFINARE /'oro col mezzo del S o l i m á t o . 
•— I I proctd imento fi comincia come quel-
ío co l l ' an t imonio ; cioe , nella fteffa forna-
c e , eolio fteffo carbone, lo í k f í b fuoco, e 
§li fíeffi e r o g m o l i . 

EíTendo Toro liquefatto nel crogiuolo , v i 
f i g i t ta dentro i l f o l i m a t o , non p o l v e m z a -
t o ; m a f o l a m e n í e r o í t o i n pezz i . — Q u a n -
to alia proporzione ; a o t to once d ^ r o d a 
la f f ina r f i , fe ne m e c í e un oncia , o u n on-
«ia e raeiza, o anche due emeie, fe T o r o 
^ d i 22 e a r a í i ; tre once , fe d i 20 c a r a í i ; 
€ 4 , 0 6 once , s'eg!i é folamente da 18 
a . 20 ca ra t i . N e l quaPuiEimo cafo fi divide 
i l fo l imato in d u e ; raettendone la meta a 
tm t e m p o , c o l T o r o , in un nuovo crogiuo-
J o ; i l quale , quando 1'operazione é fatca, 
lafeia i ' o r o da 18 a 23 c a r a t i , fecondo la 
é\ l u i finezza d i p r i m a . — Dopo quefto fi 
fubl ima d i piíi col fuoco , nel modo che 
í i egue : 

Pofiofi i l fo l imato r o t l o nel crogiuolo c o l f 
©ro l iquefa t to , i l crogiuolo fi copre immedia-
ta raente , per foppriraere i l rainerale : i l che 
fa t to , fi r iempie la fornace con carbone d i le-
g n a , e v i fi raette i l coperchio . — U n quar-
fio d 'o ra dopo fi leva i l coperchio, fi feopre 
i l c rog iuo lo , e fí da aria a l i ' o r o , c ioé fi fof-
i a n o via le c e n e r i , ed altre i m p u r i t a d i che 
poteffero galleggiare f u l l ' o r o l iquido , con UEÍ 
ío f f i e t t o , i l cui cannoneello é curvo . 

Quefto fi replica p iu vol te , f inché re
dando l é v a t e l5 impuri ta , deli ' o r o , per v i r -
fü del f o l i m a t o , fi t r o v i eífo dT un colore 
lucido e b r i l l a n t e : dopo d i che v ien prefo 
fuora del crogiuolo , e 1' oro g i t t a to in verga. 

I I m é t o d o d i raffinare col fo l imato é piu 
compi to , ed a m i g l i o r mercato , di quello 
co l l*an t imon io , ma fono ambedue eccefil-
vamente pericolofi , a cagione del le loro efa-
lazicmi fulfurse , e mlf le d'arfeaico : coa-
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fíftendo la fola differenza della loro m a l í g n l -
ta i n c i b , che i l veleno de l i ' an t imon io é 
piíi lento di quello del f o l ima to . V e d i S o -
I I M A T O , & c . 

L ' oro fi pub anche raffinare con p iombo 
e Genere, ma q u e i T é un m é t o d o adoprata 
d i raro , e cce t í o ne ' f agg j . V e d i SAGGIO . 

RAFFINARE T argento. — V i fono due 
maniere di taffinar i 'argenco: una col p i o m 
bo j T altra col f a ln i t r o . La m i g b o r e , e 3 
p i u buon mercato , é quella de! piombo 5. 
b e n c h é quella del fa lni t ro cont iaui a f íabi -
l i r f i in raolti l u o g h i , per mancanza d 'ope
r a ) , che i n í e n d a n o i l procedimento dells 
p o í l e r i o r e . 

N o n daremo qui , che quella del fa ln i 
t r o ; rapportando per 1' akra a l l ' a r í icolo A r 
gento . 

I I raffinamento col fa ln i t ro fi fa i n una 
fornace a v e n t o . — L ' argento da raffinar-

f i e fien do r idot to i n grani , della grandezza 
d i piccm-U p i f e l l i c o n ve r í a r lo 7 ailor ch5 é 
l iquefa t to , i n un t i ne l l o d 'acqua comunes 
v ien n fca jda ío d i nuovo i n una caldaja o 
Dopo querto egU vien pofto i n un crogiuo
l o , e i n í k r a e con l u í , ad ogni o í í ' o n c e d i 
m e t a l l o , due di f a l n i t r o . 

Si copre ora i i crogiuolo con un coper
chio di t é r r a , i n forma d ' u n cappello , ©• 
cupo la , c f a t t a m e n í e l o t a í o ; i l qual coper
c h i o , ad ogni m o d o , ha da avere una pie-
cola apertura nel rnezzo. 

E í í e n d o po í to i l c rogiuolo nella fornace * 
e coperto con carbone d i l egna , i lquaienon* 
fi. dee accendere che a grado a grado, a l ia 
ñ n e g l i fi da T in te ra forza del fuoco per 
metiere i l metal lo i n una fufione perfetta r 
Si replica cib tre vol te f u c c e í r i v a m e n t e , a 
Htt interval lo d ' u n quarto d ' o r a . 

Dopo i l te rzo fuoco fi feopre la fornace , 
e fí lafeia raffreddarg i i crogiuolo ; i l qua
le alia fine v ien ro t to , per c á v a m e F ar
gento , che fi trova i n un b o t í o n e ; i l d i 
cui fondo é argento aífai fino ; e la cui fom-
m i t a é raifta colla feccia del f a l n i t r o , e la 
lega d e l i ' a r g e n t o , ed anche con alcune par-
t icole d' argento ftno. 

I I b o t í o n e effendo fe para to dalle i m p u r i 
t a d i , v ien l iquefatto in un uuovo c rog iuo ' 
l o , e nella dilfoluzione fi getta polvere d i 
ca rbón di l egna , ed i l t u t t o vigorofamentc 
i i me ích ia e fi t r avag l i a . I n d i e í fendo i l 
crogiuolo di nuovo coper to , e caricata d i 

car-
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carbone la fornace , v i fi da m i fccondo 

^UO¿?5 f 3 í t o , la cene re ed altre i m p u r i t a 
venaono lo ína te v ia dalia fommi tade l rae-
t aHo , f inch' ce.H appaja chiaro come un® 
fpeccbio ; e allora v i íi getia un ' oncia d i 
¿ o r r a c e rot ta in p e z t i . 

I n fine, ven tndo i i crogiuolo di nuevo 
c o p é r í o , gH danno F u l t i m o fucco , dopo 
d i che fi g t t t a in verghe, che íi t rovano 
uadici danari d i pe i b , e fedíci srani fine. 

Per t.cuperare T argento reftato nella fec-
c i a , o í cor i a , qaefte fi peftano, e fi lava-
no rep! i caía me*! te i n acque í r t í c h e . V e d i 
L A V A R E . 

RAFFÍNARE i l rame; c'xo fi fa fclamente 
con daré alia materia minerate var ié lava-
ture prima di l iquefaría ; e /con darle po-
feia var íe r ep l í ca t e f u l i o n i . V e d i R A M E . 

RAFFINARE lo Jiagno; fi fa mol to neila 
ík f l a m a n i e r a , con cui s ' a ñ i n a U rame . 
V e d i STAGNO . 

Quantunque poíTiamo d i ñ i n g u e r e due for
te di finezza i n que ño metal lo : Tuna r i 
fa! tan te dalia di luí t u í i o n e ; potché quel-
10 ftagno che fi cava i n pr imo luogo dal
la fornace, i n cui fi i i q u e í a , é f e m p r e p i ü 
puro d i qaello v e r í b i l fondo . 

L ' a l t r a forta d i finezza é quella , che fi 
Ú2 alio ftagno con aggiungervi qualch 'a l t ro 
meta l lo o minera le , per renderlo piíi fono-
r o , e piü luc ido : t a l ' é lo flagno d ' an t i 
monio , i l peltro & c . V e d i PELTRO , & c . 

RAFFINARE i l ferro', eomincia parimente 
col l iquefarlo. V e d i FERRO. 

Quanto maggior grado di fufione t iene 
11 minera le , tanto piu i l metal lo é pur i f i -
c a to : ma quefla p r ima fufione non é fuf-
ficiente . — Per render i l ferro atto al mar-
t e l l o , e a foífrire la l i m a , dee eííer l ique-
fatto una feconda volta , pofeia faattuto, o 
raartellato un buon pezzo con gran raar-
t e l l i peían t i , moflí per via d1 acqua ; indi 
fcaidaío nel fuoco , e in fine r ido t to fui i ' 
á n c u d i n e , i n iftanghe d i var ié g r o í i e z z e . 
V e d i BATTERE I L FERRO. 

Quanto piu i l ferro é fcaldato nel fuo-
co •> e quanto piu é b a t t u t o , o ca ldo , o 
freddo, tanto piü fino diventa . Ved i FERRO. 

L ' acciajo non é che ferro rajjlnato i n al
to grado eolio fcaldarlo, con alcuni a i t r i 
i n g r e d i e n t i , che nc chiudono i p o r i , e ne 
raddolcifcono la grana. Ved i A C C I A J O . 
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RAFFINARE 11 piombo ; é una opera^ione 

fimile a que l l a , che fi fa colla maggior 
parte degli a k r i me ta l l i imperfe t t i , coa 
frequenti l iquefaz ioni , fempre fchiumando-
lo avant i che fi raffreddi, e gettandolo ne l 
f evo , o i n altre forte di g ra f io . 

Si fanno puré faggj di p i o m b o ; non per 
raff inarlo, ma per veder fe é puro , e fen-
za mif tura d i qualch' a l t ro m e t a l l o . V e d i 
PIOMBO . 

RAFFINARE i l Zucchero . — L ' operazio-
ne fi eomincia col raezzo d i va r i é e f o r t i 
l i f c i v e , o bucati d' acqua di ca lc ina , e d i 
u o v a , gufcio c t u t t o , mifehia t i e b a t t u t i 
infierne. 

Que fio p r imo raffinamemo ñ fa n e l l ' I f o -
1c Caribe , e in a l t r i l u o g h i , ove fi c o l t i -
vano le canne di Zucchero ; e ferve foia 
peí Zucchero bruno o g r o í í o l a n o . 

Quando quefte vengo no p ó r t a t e i n E u 
ropa, i Confc t t ie r i le prendono , e le raf-
fiaano di p i u , con una feconda operazio-
n e , o piuttofto r ipet izione della p r i m a . 

Per render i l Zucchero aííai fino, accon-
clo per con fez ion i , g l i danno ordinar ia
mente un terzo raffinamemo; i n cu i fi fer-
vono í o l a m e n t e di chiara d' n o v o , e í u o 
gufc io , ba t tu t i infierne, e g i t t a t i nel Zuc
chero l iquefa t to ; i i che íi c h i a m a , chiar i -
ficar i l Zucchero. Ved i ZUCCHERO. 

RAFFINARE i l Ja ln i tm ' . — EíTendo pofio 
q u e ñ o fale in un vafo di t é r ra , o di fe r ro , v i 
fi verfa lepra tant 'acqua di fontana, quan-
ta baila per d i f lo lver lo . I I vafo é poi m e l 
fo fopra un fuoco leggiere ; e íub i to che F 
acqua eomincia a boll i re , v i fi g t t t a della 
polvere d ' a l l u m e : ¡a proporzione é , una 
libbra d ' a l lume a 128 libbre d i fa! n i t r o ; e 
v i s' aggiugne un poco d ' aceto-. M e n t r e 
b o l l e , íe ne dee levare la f c h i u m a ; e cosi 
h raffmato. Ved i SALPIETRA . 

P e í raffinamemo £ altre niaterie, coime 
canfora, cinabro, %olfo, lapide , j a l e , bor-
race & c . V e d i CANFORA , C I N A B R O , Z O L -
FO , S A L E , &C. 

G l ' I n g l e f i chiamano Vane del raffinare 
i m e t a l l i , refining, e affinage: q u e f i ' u l t i m a 
voce non fi trova che negli an t ich i lo r co-
d i c i . \ 

G l i Aff ina tor i Inglefi chiamano p u r é Ojiar-
tation i l m é t o d o di purificar 1' o r o , con l i 
quefaré tre parti d 'argento con una d ' o r o ; 
e con g i í t a r pofeia la mif iura nch ' acqua 

for-
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f o r t e , la quale difiulvcndo 1'argento, lafcla 
1'oro al fondo , in forma d 'una polvere ñera . 

Q u e í l a voce Quartation fignifica propria-
mente i l p a r t i r é , o par t imento . V t d i RAF-
FINARE. Ved i anche O R O , &C. 

R A G G I O * , R A D Í U S , in G e o m e t r í a , é 
i l S e m i d i á m e t r o d ' un c i r c o l o ; o una linea 
retta tirata dal centro alia circonferenza. 
V e d i SEMIDIÁMETRO, &C. 

* L a parola deriva dal Greco 'fifiSos, ver
ga . '— Fleta ufa la parola radius , per 
un [oleo . 

I I raggio é anche ch iamato , fpezialmen-
te nella T r i g o n o r n e t r i a , finur totus, fino i n -
t i c r o . V e d i SINO . 

Eg l i é impor ta to dalla definizione d' un 
circolo , ed appare dalla fuá c o ñ r u z i o n e , 
che tu t t ' i raggj dello íleffo circolo fono 
egual l . V e d i CIRCOLO. 

R A G G I O , nella Geometria pih a l t a . — 
Radius rieli' evcíuta , radius cur vedinis , o ra
dias o [ c u l i , é la linea retta C M , T a v . A n a -
l i f t fig. 12. che rapprefenta un filo , per la 
cui fvoltatura via dalla curva B C , a cui egli 
era a w ü u p p a t o , la curva A M w é forma
ta . Vedi EVOLUTA , e OSCULUM . 

RAGGIO Aflronomico, uno firomento pro-
priamente detto Bailón di Giacobbe, o Ba-
ic í l r ina . V e d i BALESTRINA. 

RAGGIO, nella Meccan ica , é applicato 
ai razzi d 'una r u o t a ; perché fortono come 
raggj dal centro di e í fa . Ved i RUOTA , 

R A G G I O , n e l T A n a t o m í a , é un'oflfo lun-
go e fot t i le del b r a c c í o , che difeende infie
rne coWulna dal gomi to al polfo j chiama
to anche , focile minus , ¡1 focile minore . 
— Ved i T a v . Ana t . C Ojleol.} fig. 3. n. 7 .7 . 
& c . fig. 7. n. 9. Ved i anche FOCILE . 

I I raggio folamente tocca V ulna alie fue 
ef t remi ía ; alia fuperior del lequal i ei la r i -
eeve, e n ' é ancor r i cevu to ; facencio con 
ambe le a r t i c o l az ion i , una ipezie imperfet-
ta di giriglymus, V e d i ULNA . 

11 capo fuper íore involgendofi a l l ' u l n a , 
c coperto con una ca r t i l ág ine \ e ha sulla 
c i m a , un piccolo fino ro tondo , che r íceve 
i l proeeíTo efteríore dell ' humerus : i l capo 
infer ióte é piü groifo del f u p e r í o r e , e ha o l -
tre i l fino laterale, due a l t r i fini alia fuá 
ef t remí ta , che ricevono i ' offa del polfo . 

| 1 x^ggio e V ulna fono ambedue un poco 
curvi j col qual mezzo fono tenut i i n dífpar-
íe fuorché nelle loro eftremita,; e fono le-
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gat l Infierne da un legaraento forte c rr.cm-
brano ío . Ved i BRACCÍO. 

11 raggio ha quattro mufeoli p rop r j , oltre 
i l b ic íp i te comune a l u í , e mtfu lna : \ pro
prj fono due pronatori , e due fup ina tor i . 
V e d i PRONATORE, e SÜPINATORE. V e d i 
anche BICÍPITE . 

R A G G I O , radius , nel l ' Ot t ica , un rag
gio , o linea d i luce , propagara da un pun
to radiante , attraverfo a un médium non 
refif iente. Ved i LUCE, R A D I A N T E , &C. 

I I Sig. Ifacco iVtwíow defimfee , che i rag ' 
g j fono le part i m i n i m e della l uce , o fuc-
ceífive nella fieífa l inea , o c o n t e m p o r á n e a 
in va r í e l inee . 

P e r c h é , che quella luce fía compofta d i 
par t í d 'ambe le fpezíe , appare da che uno 
pub a r r e ñ a r e cib che viene in quefto mo
mento in qualche p u n t o , e lafciar pafíare 
que l lo , che viene piu v i c i n o ; e di nuovo 
pub a r re í l a re cib che viene in quefio punto , 
c lafciar p a fia re quello nel v t e ino . — O r a , 

•la m í n i m a luce , o parte di luce , che pub 
eífere cosí arrefiata fo l a , é da lu i chiamata 
un raggio di luce. . , 

Se le part í d 'un raggio di luce flanno d i -
r í t t o tra i l radiante e T o c c h i o , fi dice che 
iYraggio h diretto'. le cuí leggi e proprieta-
dí fanno i l foggetto del l ' O t t i c a . V e d i OT
TICA , e D I R E T T O . 

Se alcune di eíTe fono fviate fuor i di quel
la d i rez ione , o plegare nel lor paflfaggio, íl 
dice che i l raggio é rifratto . Ved i RIFRA-
ZIONE . V 

Se egli batte la fuperficie di qualche cor^ 
po , e n ' é r i f p i n t o , fi dice c h ' é rifleffo. V e 
di REFLESSIONE . 

I n ciafcun cafo, i l raggio, o cada díre t -
tamente s u l f o c c h í o , o sul punto di refief-
fione, o di refrazione, fidice eífere inciden-^ 
te . Vedi INCIDENZA . 

D i nuovo , fe varj ragg) fono propagati 
dal radiante , in egual diflanza i ' u n o dal l ' 
a i t r o , fi chiamano raggj pa ra le l l i . V e d i PA
RA LELLO. 

Se effi vengono inclinando V uno verfo 
l ' a l t r o , fi chiamano raggj convergenti. Ve^ 
di CONVERGENTE . 

E fe vanno continuamente recedendo Tuno 
dal l ' altro , fi chiamano raggj divergenti . V e 
di DIVERGENTE. 

Dalle circoftanze de' raggj var ié forte d i 
corpi vengono a difi inguerfi nell ' Ot t ica * 

Un 
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U n corpo , ^€,r* c^e d'ffonáe ^ fuá proprla 
l u c e , o m a l ) da fuon raggj del fu o p rop r io , 
íi thiama u n corpo lucido, o luminofo. 

S' egli í b l a m e n t e nflette raggj , che rice-
ve da u " ' a l t r o j f i chiama un corpo i l l u m i -
wato* 

S'egÜ foiamente t r a í m e t t e r agg j , fi chia-
33ia un corpo tralparem-e . V e d i TRASPA-
RENZ A . 

Se egl i intercetta i raggj , o rifiuía ioro i l 
p a í f a g g i o , fi t h i ama u n torpo opaco. V e d i 
OPACITA' . 

Quindi n e í í u n corpo taclia, c ioé manda 
f u o r r agg j , fe non é l u m i n o f o , o i l luraina-
to . Vedi R A D i A ZIONE , 

Eg l i é per mezzo de'raggj rifleffi dai va-
•r] punt idegt i oggetti ü l u m i n a t i , aH'occhio., 
ch' efíí diventano v i f i b i l i , e che fi effettua 
la vií ione , donde ta l i raggj fi chiamano rag
g j v i ua l t . V e d i VTSÜALE. 

I n fa t t i t r o v i a m o , che ogni punto d ' u n 
oggt t to é veduto i n t u t t ' i luoghi , a' qual i 
una linea r e t í a fi pu5 tirare da quel punto : 
e c o t n ' é conc-eíío, che niuna cola pub e í í e r 
ved u ta í e n z a l u c e , percio c ia ícun punto d1 
U n ' oggetto difíonde raggj innumerabi l i da 
ogni par te . D i n u o v o , appare da a l t r i fpe-
r i t nen t i , che 1' i m m a g i n i di t u t t i gti ogget-
t i , da' quali (i po í í bno tirare linee rerte a l l ' 
o c c h i o , fono dipin te n e l l ' o c c h i o , dietro al 
c r i f t a l l i n o , affai piccole , ma aífai d i í l in te . 

Ed in fine, da a l t r i f p e d m é n t i appare, 
che ciafcun raggio porta feco la ípezie od 
immagine del punto radiante : e che i var^j 
rag^/mandat i dallo íleíTo punto fono di nuo-
vo ua i t i ¡a un p u n t o , per mezzo del c r i -
fíallino, e cosi ge t ta t i nella retina . V e d i 
V r s tONE . 

La íp t iTezza , o pro {li mi ta de1 raggj man-
. dati da un corpo l u m i n o f o , e quel la che co-

í i i tuifce T mtenfione della h ice . P u r é la d i -
r e z i o n e , nella quale i raggj battono 1'oc
c h i o , ci t í a gran potere. I n f a t t i , un raggio 
perpcndicolare, batiendo con raaggior ío r -
za di queiia d ' u n ' o b l i q u o , nella ragione 
del fino in t é ro al fino dell 'angolo d 'ob l iqu i -
t a , ( come fiegue per le leggi d i percuí l io-
Ke ) un raggio perpendicolare tocchera 1' oc
chio p i u vivacemente di quel che tara u n 
obliquo i n quetta ragiune . 

Se Aunque la ípefTezza de' raggj é egua-
l e , l ' intenfione far^ come la direzione ; fe 
ladirezione é lo í te íTo, l ' in tenf ione fark co-

Tcmo V I L 
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me la fpeííezza . Seambe diíferifcono , i ' i n 
te n fien fara i n una ragione c o m p o ü a della 
direziotie e della ÍpefTezza . 

Q u i n d i , i 0 . , fe la luce é propagara i n 
raggj paralell i attraverfo a un médium non 
r c f i í i e n t e , la fuá intenfione non fara varia-
ta da l l a dif iauza. 

2o, Se la luce é propagata in raggj diver-
g e n t i , attraverfo ad un médium non ref iñen-
t e , la fuá, intenfione decrefeera in una du-
plica-ta ragione delie cliílanze dal punto ra
diante , reciprocamente. V e d i Q U A L I T A \ 

3o. Se la luce é propagata i n raggj con* 
vergenti , attraverfo ad u n médium non refi-
fieute, la fuá intenfione crefeera in una du-
plicata ragione delle d i í l anze dal punto d i 
c o n c o r í o , reciprocamente. 

4o. Se la larghezza d' un piano i i l u m i n a -
ío é alia diftanza del punto radiante, come 
i a 2000000, é la fteffa cofa, come fe i 
raggj ci ba t t e í í e ro fopra para le l l i : e q u i n d i , 
po iché i ! d i á m e t r o deüa pupilla d e l l ' o c c h i o , 
quand' é della maggior grandezza , appena 
eccede y d1 un pollice , i raggj v i cadranno 
fopra paralelli , in quanto al íenfo , nella 
dittanza di 3860. piedi ing le í i , che fanno 
v i c ino a 6 fiadj. V e d i LUCE. 

L ' effetto di lenti concave , e di Specchj 
concav i , é per far divergere i raggj pa ra l e l l i ; 
per far di ventar paralelli i raggj convergentí f 
e per far di ventare piíi d i vergenti i raggj d i -
vergenti . Ved i SPECCHIO . 

L 'e íFc t to di lent i conveíTe , e di Specchj 
concavi , é per far diventar paralelli i raggj 
divergenti ; per í&x á w z m u r convergenti i rag
g j paralelli ; e per far convergeré á\. piü i rag
g j convergenti. V e d i LENTE . 

I raggj di luce non fono o m o g e n c i , o fi~ 
m i lar 1 , ma differifcono in tu t te le proprie
t a , che ci fon no te , c i o é , r i f r a v g i b i l i t a , 
rc f le í l ib i l i t a , e colore . V e d i RIFRANGIBI-
L I T A ' , & c . 

Da l l a differente r ifrangibil i th probabilmeu-
te hanno l ' a l t re differenze la lor ' o r i g i n e ; 
almeno egl¡ appare, che que' raggj , che 
s 'accordano, o difFerifeono in q u e í t a , fan
no cosí in tu t to i l refto. 

Cosi dalle differenti fenfazioni , che i r ^ -
g j differentemente difpoíii eccitano in n o í , 
gl) chiamiamo , raggj r o j j l , raggj g i a l l í , & c . 
V e d i COLORE . 

L ' e íFc t to del prifma é di feparare, ed af-
fort ire le differenti fpezie d i raggj , che ven* 

I ' gono 
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geno mifcl i ía t i confufamente dal S o l é ; e di 
juetterne ogni fpezie da per fe fíe fía , fecon-

' do i l {uo gr&áo á'i^rifrangibilita e colore , rof-
í b a ro íTo, azzurro ad azzu r ro , &:c. V e d i 
PRISMA . 

O l t r e la rifrangibilita ^ e I ' ah ra proprieta 
de' ragg) di lucegia accertati per of íervazio-
t i e , e fpe r imen to , i l Sig. Ifacco i V ^ r o ^ pen-
í a , che ne po í í ano avere mol te di p i u ; par-
t i co la rmente , una potenza d i eíTere inflejfi, 
o p iega t i , per 1'azione di corpi d i ñ a n t i ; e 
crede pa r imen te , chequei raggj ^ che diffe-
rifeono i n rífrangjbilna, differi ícano p u r é i n 
quefta fleíTibilita. 

N e l paffare accanto ag l i o r l i , e l a t i de' 
c o r p i , egli crede che i vaggj vengano pie
gati va r i é volte a l l ' i n d i e t r o , e i n a v a n t i , 
con un moto fimile a queHo 'd 'un ' angu i l l a ; 
e che quei raggj, che pajono cader fui cor
p i , fiano rifleffi o r i f r a t t i p r ima che a r r i v i -
no ai c o r p i . E aggiugne, che po í fono e(Te
re r i f r a t t i , r i f l e í i i , e inficffi, t u t t i per lo 
áUííb pr inc ip io che opera i n circoftanze dif
ieren t i . V e d i INFLESSIONE, & c . 

D i n u o v o ; non é egli v e r o , che i raggj 
che cadono nel fondo dell ' occhio eccitano 
v ib r ax ion i nella retina j le qual i venendo 
p r o p á g a t e , lungo le fibre del ñ e r v o o t t i c o , nel 
cervello caufano la vifione? e n o n é egli ve
r o , che va r i é forte di raggj fanno vibrazio-
n i d i va r ié groffezze, che eccitano fenfazio-
HÍ d i varj c o l o r i , m o l t o nella íleíía manie
r a , con cui le v ibrazioni de l l ' a r i a , fecondo 
le loro var ié groffezze, eccitano fenfazioni 
d i varj fuoni ? Ved i SUONO . 

Par t icolarmente , non é egli v e r o , che i 
vagg] p iu rifrangibili eccitano le v ibraz ioni 
p i ü c o r t e , per far una fenfazione d ' u » v i o -
le t to profondo? e che i men rifrangibili QC-
citano le p i u g r a n d i , per far una fenfazione 
d ' u n roífo profondo? e che le v a r i é fpezie 
intermediate di raggj eccitano v ib raz ion i d i 
groífezze i n t e r m e d í a t e , per far le fenfazio
n i de' color i intermediad? Ved i COLORE, 

E non po í lbno 1'a 'monia e difeordanza de' 
color i rifultare dalla oroporzione di quefte 
•v ibrazioni ; come qucJe del fuono dipendo-
no dalle v ibraz ioni dell 'aria? perché alcuni 
c o l o n , fe oífervat i i a f ieme, fono confacen-
t i , come oroe indaco; a l t r i , non confacen-
t i . V e d i CONCORDANZA , e ARMONÍA. 

D i nuovo , non hanno i raggj d i luce va-
i j i a ü dotat i d i v a r i é .proprie ta or iginal i? 
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•— T r o v i a m o , egli é cer to , che ciafcun rag-
gio di luce hadue la t i oppof t i , or ig inalmen
te dotat i d 'una propr ie ta , dalla quale la r i -
frazione infol i ta del crirtallo d1 Islanda d i 
pende , ed a l t r i due l a t i oppoí l i non dota t i 
di quella p ropr ie ta . V e d i GRISTALLO. 

Finalmente) non fono i raggj di luce cor
p i ben piccoli mandati fuora da foftanze l u -
centi ? 

T a l i corpi poífono avere tu t te le c@ndi-
z ion i della l uce : e v ' é quel l ' azione e rea-
zione tra i corpi trafparenti e la luce , che 
ra í fomigl ia aífaiíTimo alia forza at t ra t t iva t ra 
a l t r i c o r p i . Per la produzione d i t u t t ' i var j 
c o l o r i , e di t u t t ' i gradi d i rifrangibilith a l -
t ro non fi richiede , fe non che i raggj d i 
luce fiano corpi di differenti grandezze ; i l 
m i n i m o de' qual i venga a fare v i o l e t t o , i l 
p iü debole, e ' i piu ofeuro di t u t t ' i c o l o r i , 
e ad eíTere con v ie maggior faci l i ta d ive r t i -
t o , col mezzo di fuperficie r i f rangent i , dal 
fuocorfo r e t t i l i n e o ; ed i r e f l an t i , come ef-
fendo p ih e p iü groífi , vengano a, fare co
l o r i tanto piu f o r t i , e p iü l u c i d i , azzur ro , 
ve rde , g i a l l o , e r o í f o . V e d i A a COBA LEÑO, 
ROSSO & c . 

N é v ' é alcuna cofa piü requifita per met-
tere i raggj in acceífi difaci le r i f l e á i o n e , e 
di facile tranfmijjione, quanto che effi fiano 
piccol i corpi , i quali per attrazione , o qual-
che al tra fo rza , eccit ino vibrazioni ne 'cor
p i , fui quali effi operano ; le quali vibrazio
n i , eífendo piü lefte áo' raggj ^ fopraggiun-
gono quefti fucce íT ivamente , e si g l i agita
n o , che agrado a grado ne accrefeono e d i -
minuifeono la ve loc i t a , e con c¡6 g l i met-
tono i n quegli acceffi. Ved i TRANSMIS-
SIONE . 

I n fine, 1 ' infoli ta rifrazione del cr i f la l io 
d' Islanda ha tut ta 1'apparenza d' eíTere ef-
fettuata da qualche v i r t ü a t t r a t t i v a , fituata 
i n cert i lat i de' raggj infierne e d e l c r i f t a l i o . 

11 . R ^ / o c o m u n e , n e l l ' O t t i c a , é alie v o l 
te ufato per una linea retta tirata dal punto 
d i concorfo delle due affi o t t i c h e , attraver-
fo al i » e z z o della linea r e t t a , che paíTa pe í 
mezzo de 'cent r i delle pupille de'due o c c h j . 
V e d i ASSE . 

Cono dé1 raggj. V e d i CONO. 
• Veflejfwne de' raggj. V e d i DEFLESSIONE. 

Jnclinazione de raggj imidenti, V e d i IN-
CLINAZIONE. 

Raggj Ottici , Ved i OTTICO. 
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Reflelfibilita d i raggj. V e d i REFIESSÍ-

B I L I T V . 
RAGGIO pnnapale , in perfpet t iva , é la 

¿if tanza perpendicolare tra Focchio , e ' i 
piano ver t ica le , o t a v o l a , come alcuni lo 
c h í a r n a n o . V e d i PERSPETTIVA . 

pirámide d i raggj . V e d i PIRÁMIDE di 
RAGGJ. 

Pennello d i raggj. V e d i PENELLO di R AGGj. 
RAGGIO del Solé , che popolarmente f i 

chiama gleam in I n g h i l t e r r a . V e d i RAGGIO . 
T r a i F a l c o n i e r i , f i dice che un falcone 

gleams, quando g i t t a , o manda i n su fpor-
cizia dal gozzo . 

' RAGGIO di bomba, i n Guer ra , la depen-
denza d' una bomba , o granata , colla qua-
le íi da fuoco alia polvere o compofizione 
nella conca di effe, per fare i ' e f fe í to d e ü i -
n a t o . V e d i BOMBA, e GRANATA. 

I France í i la chiamano fusée, c i o é , alia 
Jettera, fufo . 

_ Queflo raggio é una cannella d i l e g n o , 
r i empi ta di fuoco falvatico , o di compofi-
z ion firaile; ed é de A i nato ad a rderé t a n t o , 
e non p i ü , q u a n í o é i l tempo del m o t o d e l -
Ja bomba dalla bocea del m o r t a j o , al luo-
go , dove hada cadere : i l qual tempoc c i r -
ca vent i fe t te fecondi : cosí che i l raggio 
dee eífer inventa to , o dalla natura della 
compof iz ione , o dalla lunghezza della can
n e l l a , che lo con t i ene , per a rde r é appunto 
un tal t e m p o . 

L 'o rd ina r i a compofizione de' raggj di bom
ba é due once d i n i t r o , ad una d i z o l f o , e 
t re di polvere d 'archibufo po lver izza ta . 

R A G G O M I T O L A R E una gomona , i n 
l inguaggio di M a r i n a . — Si dice che una 
gomona é raggomitolata, quand' é avvol ta 
i n g i r i a gui ía d ' ane l lo , un torno fopra un 
a'-tro, sul ponte del Vafee l io . V e d i GO
MEN A . 

^ N e l mezzo di t a l ' anello , o goml to lo , 
v ' é un buon iuogo per metterci delle pal
l e , ove fon p iü ficure, che ne' buchi l u n -
go i i flanco del Vafcello , dentro i qual i 
poíTono cadere i t i r i del n i m i c o . 

R A G I A , refina, nella Farmacia . V e d i 
RESINA.. 

La Ragia é particolarmente ufa ta per una 
matena refinofa preparata dal fugo del p i 
no , m ufo ordinario per far cera , & c . 

. Ilv Slg- Bem nella Phil . Tranf. n0. 2 4 5 . , 
c i da la maniera di preparare quefla droga 
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gro íTolana , nelle part i meridional i della Fran
cia i cosí — Venendo feortecciato i l p i n o , 
per fare che i l fucchio col i abbaífo i n u n 
buco fatto al fondo per r icever lo ; m e n í r c 
i l fucchio co la , ei lafeia i l grafso o ero fia 
alia cima 5 la quale t empe ra t a í i coll1 acqua , 
f i vende, con inganno, per cera d' api blan
ca . V e d i CERA . 

Quando s1 é colta una quant i ta di fucch io , 
fi fpreme i n un c a n e ü r o , e cib che ne cola 
é la t rementina comune . V e d i TREMEN
TINA . 

G i b che refla indietro , fi mefehia con 
acqua, e diíi i l latofi in un l ambicco , la ma
teria , che fi a lza , é i ' o l io di t r e m e n t i n a ; 
e la calce , che r imane , é la raggia comune , 

R A C I O N E , RATIO , nel l ' A r i t m é t i c a , 
e nella G e o m e t r í a , é quella relazione d i co-
fe omogenee, che determina la quant i ta d i 
una dalla quant i ta d' un ' altra , fenza i ' i n -
tervento d' una terza. V e d i RELAZIONE . 

Le cofe omogenee cosí c o m p á r a t e , fi chia
mano i termini della ragione; part icolarmen
te , queilo c h ' é r i fer i ío all1 al t r o , fi chiama 
I ' antecedente ; e quello a cui 1' al tro é r ife-
r i t o , i l confeguente. V e d i TERMINE , & c . 

COSÍ, quando confideriamo una quan t i 
t a , col compararla ad u n ' a l t r a , per vede-
re che magnitudine ella ha i n comparazio-
ne di que l l ' a l t r a ; la magnitudine , c h e q u e -
fia quant i ta fi trova avt re i n comparazione 
d i quella , é chiamataratie , ragione, d ique-
fia quanti ta a quel la : i l che alcuni penfa-
110 farebbe megl io efprefso colla parola com
parazione . V e d i COMPARAZIONE . 

Euclide definifee la ragione per 1' abi tu d i 
ñe o relazione d i magnitudini della fteffa [pe-
zie in rifpetto d i quantita. — M a quefia de-
finizione fi t rova d i f e t t i v a ; efsendovi al t re 
r t l a z i o n i di m a g n i t u d i n i , che fono cer te , e 
p u r é non fono inchiufe nel numero d i m -
gioni: tale é quella del fino r e t t o , al fino 
d i compl imento nella T r i g o n o m e t r í a . 

Hóbbs ha p r o c u r a í o di correggere ia defi-
n i z í o n d' Euclide della ragione, ma infelice
mente ; pe rché nel definirla , com1 egli f a , 
per la relazione jdi magnitudine a magnitu
dine ; la fuá definizione ha non folo 1'iftef-
fo d i f e t í o , che fi t rova in quella d 'Eucl ide 9 
nel non determinare la particolar fpezie d i 
relazione; ma ha quello di p i ü , ch' ella non 
efprirae la fpezie delle m a g n i t u d i n i , che pof-
fono avere una ragione T una al l ' a l t ra . 

I 2 L a 
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La ragione é fovente confuía colla pro-

porzione ; puré fi dovrebbero ad ogni modo 
d i í l inguere , come coíe affai d i í f e r e n í i . L a 
proporzione i n fa t t i é un ' i den t i t ay o fimi-
l i tudine di due ragicni. V e d i PROPORZIONE . 

C o s í , fe la quanti ta A é i ! t r ip lo della 
quant i ta B ; la relazione da A a B , c i o é , 
d i 3 a i , fi chiama la ragione di A a B . 
Se due a l t r equan t i t a , C , D , hanno la ñef-
fa ragione Tuna aH'a l t ra , che A e h haa-
u o , cioé fono t r iple Puna a i l ' a l t r a ; que-
ñ a medefimezza d i ragione coflituifce la pro
porzione : e le quat tro quant i ta A : E : : C : D , 
fono i n proporz ione , o proporzionali Tuna 
a í l ' a l t r a . 

^ C o s í che la ragione eíiíle tra due t e rmi -
n i , la proporzione richiede d i piu ' . 

V é una doppia comparazion di n u m e r i : 
colla p r i m a , t roviamo quanto differifcono, 
c ioé di quante uni ta F antecedente eccede, 
o ca l a , riguardo al confeguente. 

Queda differenza fi ch iama, la ragione arit
mética , oefponente dell ' a r i t m é t i c a rclazione 
o abitudine dei due n u m e r i . C o s í fe 5 e 7 fono 
compara t i , la loro ragione a r i t m é t i c a é 2. 

Col la feconda comparazione , t rov iamo 
quante vol te 1' antecedente contiene , o é 
contenuto nel confeguente; c ioé come p r i 
ma , qual parte del maggiore é eguale al 
minore • 

Que fe a ragione y efiendo cornune ad ogni 
q u a n t i t a , fi pub chiamar ragione nel gene-
ra l e , o per v í a d' eminenza. M a fi chiama 
ordinariamente ragione Geométrica y pe rché é 
efprefia , nella G e o m e t r í a , col mezzo d' una 
l i nea , b e n c h é non poíTa effer efpreíía con 
un numero . 

W o l f i o d i í l i ngue megl io la ragione , i n 
r iguardo alia quanti ta nel g e n é r a l e , i n ra
ciónale ed irrazionale . 

La ragion razionale c quella che é come 
un numero razionale ad un ' altro \ e. gr. co
me 3 a 4. V e d i NUMERO. 

LÍJ ragione irrazionale, é quella che non 
pub elTcr efprefía con numeri razionali . 

Supponete , per maggior chiarezza , due 
quant i ta h e B ; e fia A minore di B . Se 
A é fo t t r a í t a quante vo l te lo pub eñe r e , 
da B , e. gr. cloque v o l t e , v i fi lafcera, o 
n u l l a , o qualche cofa . N e l p r imo cafo A 
fara a B , come 1 a 5 ; c i o é , A é conte-
nuta in B cinque v o l t e ; o A = 7 B . Per-
cib qui la ragione é razionale-
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N e l fecondo cafo ? o v i é qualche par

t e , la quale efiendo fottratta eerte vol te ds 
A , e. gr . tre v o l t e , e egualmente da B , 
e. gr. fette v o l t e , non lafeia n u l l a / o non 
v ' c ta! parte : fe i l p r i m o , A fark a B * 
come 3 a 7 , ovvero A = -f B , e percib l a 
ragione y razionale. Se i l í e c o n d o , la ragione 
di A a B , cioé qual parte A é di B , non 
pub eíTer'efpreíía con numer i razionali ; n é 
i n a lcun 'a l t ro m o d o , c h e , o con l inee , o 
con ferie inf in i te approffimanti . V e d i SE
RIE. 

L ' efponente d' una ragione Geométrica é i l 
quoziente che r iful ta dalla divifione de l l ' an 
tecedente per lo confeguente. — Cos í Oef
ponente della ragione di 3 a 2 , é -f ; quel-
lo della ragione di 2 a 3 , é ~ ; pe rché 
quando i l te rmine minore é 1' antecedente, 
la ragione y o p i u t t o í l o V ef ponente , é una 
frazione impropr ia . Q u i n d i la frazione % 
= 3 : 4 . Se i l confeguente é u n i t a , F an
tecedente egli fteflo é F efponente della ra
gione: cosí F efponente di 4 a 1 é 4. V e d i 
EsPONENTE. 

Se due quanti ta fono c o m p á r a t e fenza 
V invenzione d 'una te rza ; o F u ñ a é egua
le a l F a l t r a , o ineguale : Q u i n d i , la ragio
ne h y o & ugualita y o d ' inegualith. 

Se i t e rmin i della ragione fono iaeguali , 
o i l minore é r i fe r i to al maggiore , o i l 
maggiore al minore : c i o é , o i l minore al 
maggiore , come una parte al tu t to ; o i l 
maggiore al m i n o r e , come ií tu t to a una 
par te : La ragione percib determina quante 
vo l te i l m i n o r e é contenuto nel maggiore 9 
o quante vol te i l maggiore contiene i l m i 
nore , c ioé a qual parte del maggiore i l m i 
nore é eguale. 

La ragione y che ií termine maggiore ha 
al m i n o r e , e. gr. ó a 3 , é chiamata la ra
gione della maggior inegualita. La ragione, 
che i l termine minore ha al magg io re , e. 
gr. 3 a «5, é chiamata la ragione della mi
nar inegualith. 

Q u e ñ a ragione corrifponde alia quant i ta 
nel g e n é r a l e , o é ammeí fa da ogni fpezie 
di quanti tadi , diferete o c o n t i n u é , com-
menfurabil i od i n c o m m e n f u r a b i í i . M a la 
difereta quant i ta o numero ammette egual
mente un ' a l t r a ragione. 

Se i l termine minore d'una ragione é una 
parte aliquota del maggiore, la ragione del
la. maggior i a e g u a h d fi dice eflere molti-

plice t. 
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plice: e la rag'mne della minor ¡ n e g u a l i t ^ , 
fubmultipUcs. Ved i MOLTI PLICE, e SUB-
MULTIPLICE' 

Particolarmente ; ne! pr imo cafo , fe l ' 
efponente é 2 , !a ragione fi chiama dupla \ 
fe 3 j t u p í a , & c . N e l fecondo cafo, fe l ' 
efponente é \ , la ragione fi chiama fubdu-
pla \ fe -5- fi ibtripla, & c . E. gr. ó a 2 é in 
una ragioní tr ipla ; perché 6 contiene due 
tre v o l t e . Al!5 incon t ro , 2 a 6 é in una ra
gione fubtripía £ pe rché 2 é la terza parte 
di 6. Ved i Dt)PLO, SUODUPLO , & c . 

Se i l termine maggiore contiene i ! m i 
nore una v o l t a ; e ol tre c i ó , una parte a l i -
quota del medefimo ; ¡a ragione della mag-
gior ineguajita fi chiama fuperpanicolare; 
e la ragione della minore , fubfupsrparü-
colare . 

Particolarmente5 nel p r imo cafo, fe 1' 
efponente é fi chiama fefquialtera \ fe 
3T ) ft-fqitlterza , & c . n e l l ' a l t r o , fe F efpo
nente é - f , la ragione fi chiama fubfefquial-
tem\ fe \ fubfefquiterza, & c . 
1 E. gr. 3 a 2 é in una ragionefefqitiaItera j 

2 a 3 in una fubfefquialtera . 
Se ¡1 termine maggiore contiene i i m i 

nore una v o h a , e ol tre cib var ié parti a l i -
quote j la ragione della maggior i n e g u a ü t a f i 
chiama fuperpartiens ; quella della minor ine-
g u a u í a é Jubfuperpartiens, 

Particolarmente , nel p r imo cafo , fe i5 
efponente é i f , la ragione íl chiama fuper-
bipartiens tenias; fe i 'efponente é i f , f u -
pernípartiení quartas; fe i y , fuperquadri-
partiens feptimas , & c . N e l fecondo cafo , 
fe 1'efponente é -f-, la ragione fi c h i a m a / ^ -
fuperbipartiens tenias ; fe -f- , fubfupertripar-
tiens quartas ; fe ^ , fubfuperquadripartiens 
feptimas . 

_ E. gr. la ragione di 5 a 3, é fuperbipar-
tiens tertias ; quella di 3 a 5 , ¡ubfuperbi-
partiens tertias. 

Se i l termine maggiore contiene i l m i 
nore var ié v o l t e , e í n o U r e , a k i m a parte 
quota^ del medefimo ; la ragione della mag
gior t negua l i í a fi chiama moltiplicefuperpar-
ticolare; e j a ragione della minor inegualita, 
¡ubmultiplíce fu bfu per pan i colare . 

Particolarmente j nel pr imo cafo, fe T 
efponente é 2-f-, la ragione fí chiama 
pía fefqutahera \ fe 3 J , tripla [efquiquar-
ta , ¡kc. N e l fecondo cafo, fe 1'efponente 
é | - , la ragioae fi chiama fubdupla ¡ubjef-
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quialtera ) fe ^ j fubtripía fubfefquiquar" 
t a , ¿kc. 

E. gr. la ragione di 1^ a j é tripla fef-
quiquinta; quella di 4 a 9 , fubdupla fub-
fefquiquarta. 

In fine, fe i l termine maggiore contiene 
i l minore var ié v o l t e , e in oltre mol te 
parti a l iquoíe d i e l fo ; la ragione della mag
gior inegualita fi chiama moltiplice fuperpar" 
tiens; quella della minor inegual i ta , fub-
multiplice fubfuperpaniens. 

Particolarmente ; nel p r imo cafo , fe 1' 
efponente é 2 - , la ragione fi chiama diUpla 
fuperbipartiens tertias \ fe 3 y , tripla fuper-
biquadripartiens feptimas , & c . N e l fecondo 
cafo j fe 1'efponente é -f-, la ragion £1 chia
ma , fubdupla fubfu per bi par tiens tertias j fe 
— , fubtripía fubfuperquadripartiens fepti

mas , & c , 
E. gr. la ragione d i 25 a 7 é tripla fuper* 

quadripartiens feptimas ; quella di 3 a ^ J 
jubdupla fubfuperbipartiens tenias. 

Quelle fono le va r i é fpezie di ragioni ra-
zionali j i cui norai , benché non ©ccorrano 
che di rado tra g l i fe r i t to r i m o d e r n i , ( per
ché in vece di eííi adoprano i piu p icco l i 
t e r m i n i delle ragioni , e. g r . , per dupla , 
2 : 1 , per fefquialtera, 3 : 2 ) puré fono ef-
fi a í fo lu tamente neceífarj a quei che conver-
fano cogli autori a n t i c h i . 

C lav io oíferva , che g l i efponente deno-
minano le r-agioni della maggior inegual i ta , 
e i n f a t t o , e in nome ; ma le ragioni del
la minor inegual i ta , folo in f a t t o , non ira 
nome . M a é facile i l trovare i l nome ira 
q u e f i i , fe d iv íde te i l denominatore deii ' efpo
nen te , col numeratore . 

E. gr. , fe 1' efponente é | - , allora 5 : S 
; = 1 j ; donde appare, che la ragione fi chia
ma fubfupertripartiens quintas. 

Quanto a 'nomi delle ragioni irrazionali 9 
n e í í u n o gl i ha per anche t en t a t i . 

Le ragioni medeftme , o Idcntiche fono queh-
le , i cui antecedenti hanno un' egual r i f p t t -
to ai loro confeguenti , c i o é , i cui antece
denti d i v i f i pei lor confeguenti , danno egua-
l i efponenti . E quindi fi pub concepire F 
ident i ta delle ragioni irrazionali. 

Qu ind i , I o , quante volte 1'anteceden
te d 'una ragione contiene i l fuo confeguen-
t e , o qualunque parte egli contiene del fuo 
confeguente, tante v o l t e , o tal parte deli 
ahro eoafe^uente viene F antecedente delF 
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akra ragiom z c o n t e n e r é ; o v v e r o , guarne 
vol te F antecedente delT una é contcnuto nel 
fuo confeguente , tante é 1'antecedente delF 
altra contenuto nel fuo confeguente. 

2o. Se A é a B come C a D , allora fa-
ra A : B : : C : D ; ovvero A : B = r C : D . La 
pr ima deile quali é la maniera ufuale di rap-
prefentare l7 idí m i t a dellc ragioni\ la fecon-
da é quella de i l ' e cce l i en í e W o l f i o , laquale 
ha vantaggio fulla p r i m a , i n quanto i l mez-
2.0 ca ra í t e r e = , che denota la medefimez-
z a , e í c i e n t i f i c o , cioé efprime la relazione 
¿el la cofa rapprefentata i l che T a l l r o : ; 
n o n f a . Ved i CARATTERE. 

Due ragioni egua l i , e. gr. B : C = D : E , 
come abbiamo gia o íTerva to , cof l i tu i fcono 
una proporzione : di due ragioni ineguaU , e, 
gr* A : B e C : D ehiamiamo A : B la mag-
giore, fe A : B > C : D ; aU' incontro ehia
m i a m o C : D la minore, fe C : D < A : B . 

Q u i n d i efprimiamo una maggior e m i n o r 
ragionecosi. E. gr. 6 3 5 ha una ragionmag-
g i o r e , che 5 3 4 ; p e r c h é , 6:3 ( — 2 ) > 
5 - 4 M a 3 a 6 ha unzragion m i -
« o r e , che 4 a 5 , perché < f . La 
ragione comporta é quella formata di due o 
p i ü altre ragioni, che i l fatlum degli ante-
cedenti d i due opluragioni ha al f a B u m á ú 
i o r confeguenti . C o s í ó a 72 é i n una ra-
gion comporta di 2 a 6 , e 3 a 12. 

Particolarmente , fe é comporta d i due , 
fi chiama una ragion duplicata \ fe d i t r e , 
tina triplicata ; fe^di q u a í t r o , quadmplicata'j 
€ nel g e n é r a l e moltipíicafa ^ fe ella é com
porta d i parecchie ragioni fimilari. C o s í 4 8 : 3 
é in una ragion duplicata d i 4 : 1 e 12 : 3 . 
V e d i DUPLICATA, e TRIPLICATA. 

L a ragione alternatm é dove 1' antecedente 
d i una ragione é al fuo confeguente , come 
1' antecedente d' un ' altra al fuo confeguen
t e ; mentre la rteffiffima ragione, i n quefto 
ca fo , tiene alternataraente i n r i fpe í to degli 
antecedenti i * unoal l* a l t r o , e de7 confeguen
t i T u n o a i r a h r o . — C o s í fe A : B : : C : 
D ; a l l o r a , al ternatamente, A : C : : B : D . 

L a ragione ordinata^ é que l l a , i n cui T 
antecedente della pr ima ragione é al fuo con
feguente, come 1' antecedente della fe con da 
é al fuo confeguente. 

Denominatore d ' una ragime. V e d i DE NO-
M I NATO RE . 

Proprietadi delle ragioni. — 10 . , le ra
gioni fimilati alio fteíTo terzo fono anche f i -
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milari Puna a lTa l t r a ; e que l í e firii'ífari a 
fimilari, fono anche ftmilari T una. a l l ' a l t r a , 

2®. Se A : B = : C : D ; allora , al rove-
f c i o , B : A = D : C . 

30. Le par t í f imilari P e / ? hanno la rtef-
fa ragione ai t u t t i T c Í ; e fe i í u i t i hanno 
la rtefía ragione, le par t i fono fimH^ñ'. 

40. Se A : B ~ C : D ; a l l o r a , aisernata-
m e n t e , A : C ~ B : D . E q u i n d i , íe B ™ 
D : A C ; quindi anche , fe A : B C : D ; 
e A : F ~ C : G ; avremo B : F = D : G , 
Q u i n d i d i n u o v o , f e A : B = C : D ; e F : A 
= G : C ; a v r e m o F : B ~ G : D . 

5°. Quelle cofe che hanno la rterta ra
gione alie rteffe, o eguali cofe , fono egua-
l i : e vice verfa . 

6O. Se v o i mol t ip l ica te alcune quant i t^ } 
come A e B , per le rteflfe o eguali quan-
t i t a : i loro prodot t i D & E faranno i' un9 
a l T a l t r o come A e B . 

7 ° . Se d iv íde te alcune quant i ta come A 
e B , per le rterte od eguaí i q u a n t i ú , i quo-
z i en t i F e G faranno i ' uno a l l ' a l tro come 
A e B% 

8o. L ' e í p o n e n t e d ' una ragione comporta 
é eguale al faSum degli e fponení i delle ra
gioni f emp l i c i . V e d i ESPONENTE . 

9 o. Se d i v í d e t e , o g l i antecedenti , od 
i confeguenti delle ragioni fimilari, A : B t 
e C : D per la rteíía E ; nel p r imo cafo, i 
quozient i F e G avranno la rteíía ragione a i 
confeguenti B e D j nel f e c o n d o , g l i ante
cedenti A e B avranno la rteífa ragione a i 
quoz ien t i H e K . 

10o. Se v i fono parecchie q u a n t i í a d i nel-
la rteíía ragione continuata A , B , C , D , E , 
& c . la p r i m a , A é alia t e rza ; C , i n una 
ragion dupl ica ta , alia quar ta ; D , i n una 
t r i p l i c a t a , alia q u i n t a ; E , i n una quadru-
pl ica ta , & c . ragione della ragione della p r i 
m a , A , alia feconda B . 

i i 0 . Se v ' é qualche ferie á i q u a n t i í a d i 
nella rterta ragione, A , B , C , D , E , F , & c . 
la ragione della p r i m a . A , a l i ' u l t ima , F , 
é comporta delle ragioni in te rmedie , A : B j 
B : C , C : D , D : E , E : F , & c . 

12o. Le ragioni comporte d i ragioni, c ía-
feuna delle quali é eguale T u n a a l l ' a l t r a , 
fono eguali i ra d i l o r o . C o s í le ragioni 90 : 3 
™ góo : 32 fono comporte d i 6 : 3 — 4 : 2 , 
0 3 : 1 = 1 2 : 4 ; e 5 : 1 = 2 0 : 4 . 

Per altre p r o p r í c t a d i ragioni fimilari, o 
egua l i , V e d i PROPORZIONE , 
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pvAGIONE, ratio, negli S c r í t í o r i I ng l e f i , 

¿ ufata per un g i t d h m dato i n una c a ü f a . 
V e d i GIUDIZIO. 

Quindi Í ponert ad rationem •> e citar uno 
a compar5re i n g i u d i z i o . W a l f i n g h . 88. 

KAGIONE delvitto. V e d i l ' a r t icolo VITTO. 
KAGIONE, Ratio) é una facol ta , o po

tenza d e i r a n i m a , colla quale ella d i í l i ngue 
j l bene dal m a l e , il vero dal f a í í o . V e d i 
A N I M A , e FACOLTA\ 

O w e r o , la r ^ í W é quel p r i n c i p i o , c o l 
q u a l e , comparando infierne v a r i é idee, ca-
v iamo confeguenze dalle r e l a z i o n i , che effe 
f i t rovano avere . V e d i IDEA , e RELA-
ZIONE. 

A l c u n i de 'pib r e c e n í i F i l o í b n Scolaf l íc i 
definifcono ía ragione, la c o m p r e n í i o n e d i 
m o l t i p r inc ip j , i qual i pub la mente conce-
pire fucccffi va men te , e da 'qual i íi vengono 
a t n r r e c o n c h i u f i o n i V e d i CONCLUSIONE. 

A l t r i concepifcono la ragione come non 
a l í r o che F i n t e l l e t t o í k í l b , confiderato in 
quanto egli d i fcorre . V e d i INTELLETTO , e 
DISCORSO , — Chauvin penfa che megl io 
f i definifca, una innata nozione o idea, p iu 
o l t r e diffufa , e r ifultante da un'at tenzion* 
con t inua -

I I Sr. Lock ofTerva, che la ragione com
prende d u e d i í l i n t e facolta della men te , c íoé 
fagacita^ con cui e l l a trova idee i n t e rmed ie ; 
ed illazione, con cui e l la si ie ordina e le 
diTpone, che viene a í copr i r e qual conneffio-
ne v ' é in ogní anello della catena, con cui 
g l i e ñ r e m i fono tenut i inf ierne, e con ta l 
m e z z o , per d i r c o s í , viene ella a m e t t e r l l 
ín v i ñ a la ver i ta r icercata . L ' i l l a z i o n e , o 
confeguenza , non coní i í le i n akro , che nel-
la percezione della conneffione che v ' é t r a 
le idee i n ogn i pa í ío della deduzione, con 
che la mente viene a vcdere la certa sr-
mon ia , o difcordanza di due idee, come 
nella d i m o ü r a z i o n e , i n cui ella arriva alia 
fcienza 5 o la loro probabile conne íT ione , 
fulla quale ella da o riciene i l fuo confen-
f o , come ne l l ' op in ione . V e d i COGNIZIO-
NE, e OPINIONE, 

I I fenfo, e I ' infpezione non arrivano a 
m o l t o : la maggior parte della no í t ra fcien
za dipende da deduz ion i , e idee in te rmedie . 
I n quei c a f i , ¡n cu i dobbiam prendere le 
propohzioni per v e r é , fenza effer cer t i che 
í i a n o t a l i , abbiarao bifogno d i t rovare , efa-
m i n a r e , e comparare i fondamenti della lor 
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probab i l i i a : I n ambi i caf i , la facol tá che 
t rova i raezzi, e rettamente g l i applica a 
feoprire la certezza n e l l ' u n o , e la pro habi
l i t a n e U ' a k r o , é cib che íi chiama rát-
gione. 

N e l l a ragione percib poffiamo con í ide ra re 
quattro g rad l : i 0 . , lo feoprire e t rovare le 
p rove . V e d i INVENZIONE. 

2O. La difpofizione regolare e m e t ó d i c a 
d i effe, e i l metterle in ta l ' ordine , che la 
lor conneffione fi comprenda í c h i e t t a m e n t e . 
V e d i MÉTODO. 

3o. V intendere la loro conneffione; e 
4o. I I fare una g i u ñ a conchiufione. V e 

di CONCLUSIONE. 
L a ragione c i manca i n varj cafi : come , 

i 0 . Dove le noftre idee m a n c a n © . V e d i 
I D E A , e IGNORANZA. 

2O. E l la non fa fpeffo che fare a cagio-
ne de l l ' o feu r i t a , confufione od imperfezio-
ne delle idee, circa le qual i e l l ' é impiega-
t a . • — C o s í , non avendo un'idea perfetta 
della m í n i m a eftenfione della mater ia* n é 
dell ' i n f i n i t a , non fappiamo che fare circa 
la d i v i f i b i l i t a della ma te r i a . V e d i O s c u -
RITA*. 

3o. La noflra ragione íla fovente fofpefa, 
pe rché non feopre quelle idee , che fervi -
rebbero per moí i ra re la certa o probabile ar
menia o difcordanza di due altre idee, 

4o. La no l i ra ragione é fovente impegna-
ta i n a f furd i , e di f f icol tadi , col procederé su 
falfi p r i n c i p j , i quali venendo fegu i t a t i , con-
ducono g l i uomin i i n contradiz ioni a fe ftef-
f i , e ad incompat ib i l i t a ne' loro proprj pen-
fieri . V e d i ASSIOMA, MASSIMA , PRIN
CIPIO & c , 

5o. Le parole dubbie , e i fegni ince r t i 
fpelíe vol te imbrogl iano la ragione deli 'uo-
m o , e lo portano a re í lar confufo. 

Benché i l dedurre una propofizione da 
un ' a l t r a , fia una gran parte del l ' ufizio del
la ragione ^ e quella circa la quale ella é d* 
ordinario impiegata ; nulladimeno T atto p r i n -
cipale del raziocinio é di trovare i l concer
t ó o la difcordanza di due idee tra di l o 
r o , col!5 intervento d1 una terza . Come una 
perfona, con una canna, trova che due ca
fe fono della fteífa lunghezza , ie quali non 
poteano elfer meífe infierne per mifurarne 
l 'egual i ta col porre i ' u n a allato a l l ' a l t r a . 
Le parole hanno le lor confeguenze come 
i fegni di t a l i idee e cofe s' accordano, o 
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diíVürdano , con cío che realmente fono; 
n ía no i 1' cflet viamo puramente per mez-
20 delle noí l re idee. V e d i RAZIOCINIO. 

Qu ind i poffiamo efíere i n i ü a t o di for
mare un' idea di quel! 'ordinaria d i t l inz ione 
d i cofe , in qnelle che s ¿record a na colla ra-
gione, in quél le che fon 'a l dtffopra d c l l a m -
f/one, cd i n quelle che fon c o n t r a r i é alia 
ragí ene. 

S' accerdano colla ragione q u c ü e propefizio-
r.i , la cui ver i ta vegnianao a d i ícopr i re co l i ' 
efaminare e rintracciare que l l ' idee , cheab-
biamo dalla fenfazione e reflcíf ioRe, e ehe 
per natural deduzione t rov iamo cííere ve-
re , o probabi l i . 

Sopra la ragione Tono quelle prepofi/ io-
n i , la cui venta o p robab i l i í a non poííva-
m o per via della ragione far derivare daquei 
p r i n c i p j . 

Contrarié alia ragione fono quelle propo-
f i z i o n i , che fono incon f iÜen t i , o irreconci-
l i a b i l i , colle n o ü r e idee chiare e d u t m t e . 

C o s í i1 efií ienza d' un D i o , é fscondo la 
ragione: 1'efiíienza di piu d' un D i o , con
traria alia ragione: la r í í u r r e z i o n e de5 cor-
p i dopo la m o r t e , al di í iopra della ragione, 

Sopra ragione ^ fi pub anche prendere in 
doppio fenio , c i o é , a! di í íbpra della pro-
b a b i l i t a , e al di í íopra della certezza. V e d i 
PKOBABITITA' , e CERTEZZA. 

Quegli chedifputano i l piu cont ro la po
tenza e i priviJegjdella ragione vmuña, ¡Q 
fanno perché la loro propria ragione perfua-
de loro una tal credenza; e cosí , offia la 
v i t t o n a dal canto l o r o , o dal nof t ro , re-
fíanó egualtrente fu pe ra t i . 

Cercano di í paven t a r c i co l i ' efempio di 
m o l t i grandi f o i r i t i , i qual i col (eguitare 
quefto juoco fatuo, (cos i chiamano effi 1' 
única ítella polare, che Dio ci ha dato per 
dirigere cotí effa i l noflro c o r l o ) fono ca-
du t i i n op in ion i pazze e r id ico le , ed han-
no acc re í c iu to i l catalogo dell 'Erefie a un 
si gran numero : rna quefti u o r a i n i , o in 
vece di feguire Ja lor ragione, P o b b Ü g a r o -
ho a feguitare la lor v o l o n t a ; o da pr inc i 
pio la imbacuccarono per intereífe e preven-
z i o n e , e poi la richiefero di feorger i i ; o 
itiancarono di quelle nece í fane d i l igenze , 
che fi . ricercano per un cammino si ambi
guo : o , f e , fenza veruna di quefle , la de-
bolezza del loro in tendimento g l i ha ingan-
n a t i , 1' errere non é dannofo a loro fleffi, 
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n é lo farebbe ad al t r i - , fe queda dottr ina d i 
governare noi medefimi colla nol l ra propia 
ragione, e non c o ü ' a u t o r i t a e coll 'efempio^ 
folie Habi l i t a . Difc. concern, f um. Rag. 

N o n é Tufo di tal liberta , ma Tappro-
priarla a noi ftcífi, cib t h ' é la cagione di 
t u t t ' i d i fordini qui aecufati : pe rché quegli 
che i m b r i g ü a n o la ragione d e g i i a l t r i u o m i -
n i , h a n ñ o prima í a t t ' u f o de l ia lor propria 
per r c g o l a r l i , e ne f a n n ' u f o i n quelto I t e l f o 
r i f t r i g n e r e g l i a l t r i . ibid. 

RAGIONE, in materie di R e ü g i o n e , é 
adoprata in oppofizione a Fede . Vedi FF.DE . 

Q u e í F ufo dt l la parola , fecondo i l Sr. 
JLock , é in fe íieífo allai i m p r o p r i o : pe rché 
la Fede ñon é a!tro che un termo affenfo 
della men te ; i l quale fe é regó lato , com' 
é noí l ro dovere, non pub eíTer dato a cofa 
alcuna le non che su buona ragione, e co
sí non pub eí ier oppotlo a q u e í k . Ved i 
FEDE . 

Quegli che crede fenza aver alcuna ragio
ne di credore-, pub eífere innamorato delle 
fue proprie fantafie, ma né cerca la verita , 
come dee ^ né rende l'obbedienza debuta al 
Tuo F a t t o i e , i ! quale vorrebbe , ch 'eg i iado-
praífe quelle facolta di feernent i , che g l i ha 
d a t o , per tenerlo lontano dallo sbaglio e 
da l l ' e r rore . — M a poiché la ragione, e la 
fede vengono da alcuni o p p o Ü e , pub eífere 
necelTario d i confiderarle infierne. 

La ragione, come cTiítinta dalla Fede, é 
la feopetta della certezza o probabilita di ta-
l i propofizíotn , o v e r i t a d i , ch 'e l la ha acqui-
í iata colT ufo delle fue n a t u r a ü facolta , cioé 
colla fenfazione o ref leíf iooe. 

La Fede, d a ü ' a l t r a parte, é l ' a íTenfoad 
una propofizione ful c r é d i t o del propooente , 
come procedente immediate da Dio ; i l che 
fi chiama r ivc laz iooe . Ved i REVELAZI.ONE, 
e ASSÉNSO. 

RACIONE, nella Lógica e nella Re t to r i -
c a , denota un 'argomento neceí fano o pro-
babile ; o una n í p o i t a alia q u e í f i o n e , eurefl? 
P e r c h é é? V e d i ARGOMENTO. 

Come , fe fi r icerca, pe rché fi accorda-
no i l fogget to , e 31 predicato? E fi n í p o n -
de , perché fono de t t i della íleífa cofa : 
Q u e f t ' u l t i m a efpreíí ione é una ragione, 

Q_uindi, dicono i S c o l a í l i c i , perché , quía, 
é i f íes no o carattere d 'una ragione, come 
non, i-\o, d 'una negazione, e ej i , é d' un* 
affermazione. 

Fan» 
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fanno wefp t t i t fofagtoní ¡ratitíriet; e ioe, 

ratio ut, che ; ne, che non ; e qu¿a, per
ché A t t e í b che., rifpondendo ad una que-
fíion'e, f»*"» perché caufa; cominciamo con 
c e r c h é , quia ; come , per qual caufa i ludía
te voi ? accib c h ' i o poffa divenir letterato ; 
i i che é la ratio ut * D i n u o v o , perché í lu-
diaíc.3 acc iocché io non fia u n ' i g n o r a n t e ; 
j] che é la ratio ne. I n fine, perché caufa 
un corpo é í a n g i b i l e ? Perché la materia é 
impenetrabi le; i l che é la ratio quia . 

La ragione u t , denota propriamente i l fi
n e , o la caufa f inale; e la ragion ne, i l 
p r inc ip io : per queft1 appunto Tuna fi chia-
ma i l p r i n c i p i o , T altra i l fine; di modo 
che la ragion quia viene lafciata la fola ra-
gicne propriamente cosí appe'lata. 

T r a i M e t a f i f i c i , i t e r m i n i di Ragione, 
e di Efl'enza fono ufati in egual fenfoy ov-
vero la ragione é c i b , per cui una cofa é cib 
che é . V e d i ESSENZA . 

Q u e ñ a pur alie vol t^ fi chiama ragione fór
male , come quella che r appre l en ía la ^ofa 
fotto quella forma o natura , fotto cui ella 
é concepita . V e d i FORMA, e FÓRMALE. 

RACIONE .¿¿i iSVaío , Ratio Status, in ma-
íe r íe di Pol i t ica , denota una regola o maf-
í i m a , circa i l bene, o ' l male,, che pub 
effere di ferviz io alio Stato. V e d i G o -
VERNO. 

La Ragion d i Stato s'intende propriamen
te di qual cofa, ch1 é neceífaria e fpediente 
per V in tere í íe del G o v e r n o , ma contraria 
alia morale onei ta , o giuftizia , 

1 Po l i i i c i hanno lungo tempo d i f p u t a í o c i r 
ca la ragion di Stato: fe g l i S ta í i e Gover-
ni í iano legati alie ik-fíe Leggi d i m o r a l i t a , 
che obbligano per íone i n d i v i d u a l i ; o fe co
f a , per altro non moral i , ed i l l c c i t e , non 
fi po í lono praticare in cafi urgen t i , per v ia 
d i ragion di Stato ? 

L a q u e f t i o n ' é , fe una cofa fia ü l e c i t a , o 
proibi ta ad uno Sta to , la quale é neceíía-
r ia alia confervazjone di quello Stato,, o s' 
egli fia permeíTo al medefirao di confervar-
fi ad ogni patto ? 

Lccezione con ragione . V e d i C H A L 
LENGE. 

R A G N A T E L L O . V e d i TELA DI RA-
GNO . 

R A G N O , o RAGNATELLO; V e r m i c e l -
lo noto , che fabbrica la tela , e la diftende 
a guifa di ragna. V e d i TELA DI RAGNO . 

Tom. VIL 
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R A G O ' , in Franzefe Ragoát , una lalfa , 

o cond imento , per ecc i ta re , .o ricuperar T 
appetito , quatido languifce , od é p e r d u t o . 

K ta l termine anche ufato per un piat to 
altamente cond i to , e preparato di carne, 
pefee, verxur*, e í i m i l i , con ifiufarle c o l l ' 
aggiunta di lardo , fale, pepe , f jarofani , e 
fimili. 

Abbiamo rago di matizo , di gamber i , d i 
rigaglic cT oca, di f p a r á g j , d1 indi v i a , d i 
crelie d i g a l i i , di p r e í c i u í t o , d i felleri, & c , 

G l i ant ichi aveano un rago detto garum, 
fatto di budella putrefatte di cer ío pefee, che 
confervavano fin a tanto che fi diííolveíTe 
in fanie pella pura forza di cor ruz ione: que-
fto era fiimato tra loro di tale fquif i tezza, 
che , come Pl inio o í f e r v a , i i fuo prezzo 
uguagliava quello d e ' p i ü r icchi profurm-*. 

R A J A , un'appellagione Indiana data a 
una forta di Pr inc ip i i d o í a t t i , g l i avanzi 
di q u e l l i , che governavano quel paefe avan-
t i la conquifla dei M o g o l i . 

V i fono ale un i Raja, che continuano a 
ritenerc una fpezie d i Sovranita nelle moa-
tagne: g l ' Ind ian i I i chiamano R a i ; i Per-
fiani, in p lu ra le , Raian j e i v i a g g i a t o t í 
Inglefi , Rajas, o Rajas. 

I l P. Catrou oíferva , che i prmeipali Si -
gnor í dei M o g o l i , cioé i V i c e r é , Gover-
nator i di P rov inc ie , e p r i m i M i n i f i r i d i 
Sta to , fono appellati Omíras ; e che i Ra
j a i d o l a t r i , o Signori I n d i a n i , che gover
navano piccol i Stati pr ima della conquifta 
dei lor paefe, hanno in Cor te lo ñ&íTd^ran-
go o digni ta degli Ombras. \ 

T u t t a la diíFerenza é , che i figliuoli dei 
Raja fuccedono a' lor padri nella mo í l r a 
della Sovranita loro lafciata; laddove i fi
g l iuo l i de 'Signori Maonie t tani perdono tut-v 
to in perdendo i lor pad r i . 

G l i Ind ian i cdntano quattro Eta dal p r i n 
cipio del m o n d o ; e d i c o n o , che nella fe-
conda, che duro 1296000 a n n i , i Raja 
o Kchabrys thhtrolz. l o r ' o r i g i n e ; razza no-
b i l e , benché inferiere ai Bracmani. V e d i 
BRACHMANI. — I I v iz io allora commeib a 
ferpeggiare nel m o n d o ; g l i uomin i viveano 
folo 300 a n n i , e la loro Üatura venne d i -
m i n u i t a , & c . Le t t .Ed i f .& Cur. Vedi ETA'. 

R A M A D A N , una for ta di Q u a r e í i m a 
oífervata d a ' M a o m e t t a n i ; durante la quale 
digiunano tu t to i l giorno , con tale efirenia 
fuperftizione, che non ofano lavarfi la boc-

K ca , 
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ca> né i n g b i o t t i m e ia í f i a l i v a . V e d i QUA-
RFS I M A , t D 'GlUNO. 

Si ptr inet te jn vero agli uomin i di ba-
gnarfi ; 3 condizione, che non íuffino 
la fella rc t t ' a tqua , a t c iocché non n ' e n t r i 
alcana goccia pe!i3 bocea , o per 1' orec-
ch i e , & c , — M a le donne hanno ü r e t t a proi-
bizicne di bagnarfi , per j imore che 1'acqua 
non t n t r i nelie lor pa r t í vergognofe . — P e r 
emenda, fe í teggiano tut ta la norte ; e d'or-
dinario fpendono piü i n quefto itiefe , che 
j n fei al t r i . 

R A M E , un M e t a l lo duro , fecco, pefan-
t e , e t ra t tab i le ; t rovato nelle m i n i e r e , in 
v a r i é patti del! 'Europa , ma i n piíi copia 
nella Svezia. Vedi METAL LO . 

11 Rame é di í u t t ' i m e t a ü i ií piü í ra t -
tabile , e atto al .martello dopo Toro e T 
a rgen to ; ed abbonda a (Ta i d i v i t n u o l o , é 
Z o l f o . Ved i VITRIUOLO, & c . 

I C h i m i c i Jo chiamano Ff^ÉTí 5 fupponen-
áo che abbia qualt;be maggior relazion' i m -
mediata a quel P i a n t t a . Vedi VENERE. 
-—ColP analifi o d i í ío luz ione di cfTo , fi tro
va comporto d ' un zol ío mal d i g e r i t o , d' 
wn mercur io g ia l l i cc io , e d ' un íale rollo . 

I I rame fí t rova i n glebe o pietre di va
r íe forme e c o l o r i , le quali prima si batto-
no per farle piccole , e fi l avano , per fe-
pararle dalle parti terrofe, & c . , con cui 
fon6 m i í l c . 

Dopo .averie l á v a t e fí ' iquefanno, e la 
materia liquefatta fi fa feorrere in unafpe-
2is d i modell i di g e t t o , per f ó r m a m e de' 
gran p e i z i , che alcuni chiamano Salamo-
ra, e a l t r i forme di rame. Q u e r t ' é i l rame 
o rd ina r io , / , 

Per renderto piíi p u r o , e pih be l lo , fi 
l iquefa di nuovo una o due v o l t e ; lafcian-
dofi alcune delle fue parti groíTclane e ter
ree a ciafeuna fufione , ed aggiungendofi 
i n ciafeuna una quant i ta d i ftagno e d' 
a n t i m o n i o . I n quedo ñ a t o fi chiama ra
me di ro /a , o rofetta * e i n La t ino JEs pe-
h j u m . 

I I rame alie voí te fi t rova nat ivo e puro 
nelle min ie re , o i n f o r m a di fili, o in pez-
2i , iaftre^ g r a n i , od altre maífe e tocchi . 
— Quefto fi chiama rame vergine. 

D a una miftura d i rame ^ e g i a l l a m i n a , 
lapis calaminaris, h formato l ' o t t o n e , che 
fi chiama da' Francefi cuivre jaune, ramegial-
k y per diftmguerlo dal rame naturale, ch ' 
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effi appellano cuivre rouge , rame roño . V e -
ái OTTONE, 

11 rame Ikquefatto infierne con 22 o 23 
libbre di fiagno fino per cent inajo, fa me-
tal lo da carapang. V e d i METALLO DJ CAM
PANA 

RAME e Ot tone l iquefat t i i n eguali quan-
t i ta í a n n o i l ' b r o n z o , ufato per f igure, í la-
í u e , & c . Ved i BRONZO, e FONDERIA . 

I I rame diventa bianco con un unzione 
di fpir i to di v/ino ed orpimento . Pl inio d i 
ce , che v ' é un rame naturalmente bianco,, 
trovato fot to le miniere de l l ' a rgen to . 

Intagl iare in rame. Ved i SCOLPIRE . 
R a í í i n a m e n t o del rame. V e d i R A F F í-

NARE, / 
i C h i m i c i danno i l nome d i zafferam 

di rame, o crocus Veneris, a una prepara-
zione di piafire di rame Jlratificate, o calcí
nate con fale decrepito, in un crog.iuolo? 
dopo d'averle eftinte nelFacqua, e rafchia-
te con fpa/zole di fe r ro . E' aííai r o í í b , e 
adoprato in i m p i a l l r i per lavar ferite , ed u l -
ce r i . V e d i CROCUS ^ 

A l c u n i C h i m i c i hanno pretefo, che !o 
fpi r i to d i rame e un vero ¿llkakeft, capace 
di d i í io lvere interamentc per lp , c o r a l l i , oe-
cli j di g ranch io , & c . fenza alcuna d i m i n u -
zione celia fuá lorza ; ma la fperienza ha 
dimoflrato i l con t ra r io . V e d i ALKAHEST. 

•.JEs ujlum, detto anche talvol ta zafferam 
di Venere , non é che rame calcinato i n ua 
fuoco v i o l e n t o . V e d i iEs USTUM . 

I I Verderame é una ruggine\de l rame. 
V e d i VERÍJERAME. <— Bechpr oíTilrva , che 
j l bere l iquor i a c i d i , anche da ordinarj va-
fi d' argento , é aííai mal fano, a cagione 
della mi í iu ra di rame, che fi trova in eífi ; 
m o h o piíi ¿ a vafi di rame. 

R A M I F I C A Z I O N E ; la produzione de5 
r a m i ; o di figure ra f lbmigl ian t i a' r a m i . 
V e d i RAMO , 

RAMIFICAZIONI , n e l l ' A n a t o m í a , fono 
l e d i v i f i o n i d e i r a r t e r i e , vene, e n e r v i , pro-
cedenti da qualche tronco comune, — V e 
di Tav. Anat. ( Angeio l ) j ig. 1. n. 18. 18. 
_/vg. 4 . fíg. 5. Ved i anche ARTERIA , VENA , 
e ÑERVO . 

R A M O , nella Bo tán ica , un bracc io tkU' 
a lbero, o una par te , che sbocciando dal 
t r o n c o , ajuta a formare la t e ñ a o corona 
di e í fo . V e d i ALBERO. 

Alcuni hann'oífervato, che i rami de-
S'i 
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gíí alberi quafi fempre gi t tano dal tronco a 
un angola di 45- B rad í : ^ ragione fi é , per
ché eíTtndo Tintera eflenfíone generalmente 
confinata entro un 'angolo di 90 gradi , co-
nie difpoíí?.ione la pití convenevole e la p iu 
m i i c ; queí io fpazio non po í r ebbe eííere ben 
j iempi to i n altra man ie ra , che qugl ladi for
mare tut te l ' i n t e r í e c a z i o n i , che i germogij 
e i rami fanno , con angoli d i fo l i 45 gra
d i . Forte argomentoy che le potenze pla-
Jiiche della materia fono fo í to la condotta d* 
un falggio EíTere l 

I raml fono d i í l i n t í ín var ié fpezie: 
I I ramo di bofco ^ fecondo Quinúny , é quel-

ÍOy che sbocciando da un taglio dell1 anno 
precedente, é naturalmente d5̂  una notabile 
grofTezza * 

I I ramo da fruttOj é que l ío che g í t t a m 
una lunghezza e larghezza moderata dallo 
íleíTo taglio o potagione. — I rami da frut-
t o , aggrunge e g l i , hanno occh; g r a n d i , e 
fono aífaí v i c i n i Tuno alT al t ro.-

I I ramo di mezzo bofco é q u e l l o , i l quale 
eflendo troppo fot t i le per un ramo di bofco r 
e troppo groíTo per un ramo da fruttOy vie
ne fcapezzato, alia lunghezza di due o tre 
p o l l i c i , . per farlo p r o d ^ r e m i g l i o r germo-
g l io , o per l egna , o per f rut to . , 

I rami fpurj di bofco fono que i che ven-
gono centro l 'ordine della n a t u r a 5 o i n al-
t r o m o d o , che dai taglj de l l ' anno prece
dente ; o che venendo su ta l i t a g l j , fono 
groí í i nel luogo i n c u i d ó v r e b b e r o eí íer fot-
t i lf« 

Per intendere queft' o rd íne della natura 5-
íi dee oflervare : i 0 . Che i rami non dovrebbo-
no mar venire f fuorché su quelli ' delF u l t i 
m o t a g l i o ; quel l i pe rc io , che sbocciano da 
altre par t i , fono fpurj * 20. L ' ordine de' 
¡nuovi rami é , fe ve n ' é p i i d' u n o , che 
Fe l t remo ramo fia; piü groífo e piü lungo1 
d i que l lo , che g l i fta immediatamente fot-
t o ; e que í io di nuovo piü groífo e piíi l u n -
go de l t e r zo , & c . Q u i n d i , fe u n o é p iugro f -
fo, ove dovrebbe eí íer pifi, fo t t i l e , ; fi chia^ 
tna fpurio. 

V i íono tu t tav ia arcune eccezioni : ín a í -
beri vigorofi e che p u r é ha figura leggiadrav 
non v i pofTono ben' e í íere troppi rami da 
frutto, purché non facciano confuííoíTe: tna 
per rami da bofco y ordinariamente foírríre 
non fi dovrebbe , che ve ne crtfca piu dr 
UÍÍOJ del raolti che germogiiano da ogni ta-
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gl ío del l ' anno precedente. V e d i POTAJE, 

Inneftamento de' rami* V e d i T A r t i c o l a 
INNESTARE . . _ 

RAMÍ di Fefioni , íe r eñ í o arctii delle 
volte Got iche , i qual i traverfando da un7 
angolo air a l t r o , diagonalmente, fo rman© 
una croce tra gÜ a l t r i archi che fauno i la t í 
del quadrato , di cu í quegl í archi fono dia-
g o n a l i . V e d i VOLTA , FESTONÉ, & c . 

R A M I dibriglia^ ne lmaneggio , fono due 
pezzi cu rv i di f e r ro , che foftengono W mor-
f o , ía catena , e V imbocca tura , e che fo
no legati da una parte alia teftiera, e dall* 
altra alie r e d i n i ; fervendo per tener la te-
fia del cavallo fot to comando . V e d i MOR-
so , e BKIGLI A » 

Qualurtque fia i l verfo a cu i incl inano 
í rami, la bocea del cavallo va al c o n t r a r i o . 
I I Duca d i Newcaftle i aífai particolare sul 
punto de* rami; fpiegando le lo r varie^fpe
z i e , e i loro e f f e t t i , i qual i vengono r i d o t -
t i a que l l i d 'una leva . —- I I ramo dee eífer 
fempre accomodato al difegno, o d i portar 
i n d e n t r o , o d'alzare la tefta del c a v a l l o , 
ed al grado neceffario; appunto , abbiamo 
rami fo r t i e duri f rami g e n t i l i , rami af-
pr i , & c . 

Riguardo alia f o r m a , e í í ru t t u ra dei ra-
mf% alcuni fono d r i t t i , i n guifa d' una p i 
fióla, per cavalli g iovani per f ó r m a m e la 
bocea; o , alia moda del Cone í l ab i l e di Fran
c i a , per cavalli , che gia portano ben la te-
fia i a l t r i fono in forma d* una cofeia, o gam
ba ; a l t r i d 'un ginocchio piegato ; a l t r i alia 
n í a n i e r a Francefe , & e . 

Quefie fono leggi nel M a n e g g i o , 10. C h e 
quanto piü lontano é i l ramo dal eolio del 
cavallo ' , tanto piu d'effetto av ra . 20. Che 
i rami c o r t i , cneterií paribus ^ fono piíi af-
p r i , e i l o r ' e í f e t t i piü fub i t i d i quel l i de" 
p iu l u n g h i . 3o. Che i l ramo dee cífere pro-
porzionato alia lunghezza del eolio del ca
v a l l o . 

Velluto a fozliami y oramificato * V e d i T A r -
t icolo VELLUTO, 

L a voce Ramage preíTo g l í I ngle íi fígni« 
fíca rami t frondi d ' a l b e r i . Qu ind i 

Jl Falcone o Sparviefe di ramage, o ra-
mingo , é quello che é falvatico e r i t rofo y 
efiVhdo flato lungo fempo tra i rami , fa
ce i ido preda per fe fteflo .-

T u t e ' i Falconi rifengono queí io nome 
fía ch' hanno íafeiato i l n i d o ; venendo co-

K 2 s i ch ia« 
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si chiamati in M a g g i o , G i u g n o , Lug l io , 
c Agof to . — Q u e f t i fono ben di rado richia-
n i a t i . V e d i SPARVIERE , e FALCONE . 

R A M O , RAMUS, nel l ' A n a t o m í a , & c . 
un ramo d ' u n piü gran vafo . V e d i VASO. 

RAMO ¿interiore, ramus anterior , é par-
t icolarmente ufato per un ramo della vena 
jubcutanea, che palla fot to i m u í c o l i dell ' 

RAMO pofleriore^ ramus poflerior ^ denota 
un ramo della ftefla vena, che fcorre v i c i -
no al g o m i t o . 

R A M P A N T E * ; Re l l ' Ara ld ica , é appli-
cato a un i i o n e , o r f o , leopardo, o altra 
bef l ia , in a t t a di rarapicare , o di ílar n í t o 
íulle gambe di d i e t ro , levando in alto quel-
l e d a v a n t i ; mottrando folo la raezza faccia , 
cosí un 'occhio .ed un orecchio . 

* I I termine e Francefe, e ftgniftca Utteral-
mente , rampicante . 

K difFerente da {altante, che denota una 
poftura mea r i t t a , o che piega alquanto ta 
a v a n t i , come fe faceffe una f o r t i t a . 

Quefta po í iu ra dee effere fpecificata nel 
divifare in t u t t i g l i a n i m a l i , eccetto nel Iio
ne , e nel grifone j eflendo eíía la lor na-
turale fítuazione. 

R A M P A R O * , nella F o r t i f i c a i i o n e , un 
r ia l to mafficcio , od elevazione di t é r ra , 
fatta i n t e r n o al carpo d' una Piazza , per 
coprirla dal cannone; ed é formato in ba-
i l i o n i , cortine , & c . — V e d i Tan). Fort, fig, 
2 1 . h t . n . Ved i anche FORTEZZA, MURO, 
BASTIONE , & c . 

* La parola c formata dallo Spagnuolo A m 
paro , difefa y coperta . 

Sopra i l ramparo i Soldad fanno c o n t i 
nuamente la guard ia , e v ' é piantata F ar-
t i g ü e r i a pella difefa della Piazza. — Q u i n -
d i , per coprire la guardia dalle palle del n i -
m k o y , la pane e ñ e r i o r del ramparo é fab-
bricata piü alta deli5 interiore ? cioe un pa-
/apet to é alzato fopra di quelia con una 
piattajorma . V e d i PAR APETTO , e PIATTA-
FORIVÍ A . •— Qu ind i anche ,. non potendofi al
zar la ierra perpendicolarmente, come una 
p ic t r a , i l ramparo é fabbricato con una d i -
m i nuzione b-ieca, santo nel lato i n t e r i o r e , 
che nel l ' efterbre . V e d i TALEONE . 

11 vamparo é alie vol te i nc ro f t a to , cioé 
for t i f ica ío con UH muro di pietra dentro i l la
to , a l t r i m e n í e egli ha una herma. V e d i BER-
M E . —< Eg l i i circQadatj d1 un foíTo j da 
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cui c cavata la t é r r a , che forma i l rampa-
ro . V e d i F o s s o . 

L ' altezza del ramparo non dovrebbe ec-
cedere i B . p i e d i , o tre Fathom', cib effen-
do fufficiente per copri r le cafe dalla ba t t e» 
r ia del cannone: né dovrebbe la fuá grof-
fezza paffare l i 10. o 12 fathom , quando 
non fi cav í dal fofíb piü tér ra di quella chs 
poíTa impiegarfi per a l t r i v e r f i . 

I rampari delie mezze lune fono miglio» 
r i per eíícr baffi ; acc iocché i l fuoco del 
mofehetto de' difenfori poíía meglio a r r l -
vare al fondo del foíío : ma puré debbono 
eíTire tanto a ! t i , che non fíano dominat i 
dalla lirada coperta.. 

RAMPARO, é anche ufaíío nell ' Architeír-
tura c i v i l e , per ¡o fpazio lafeiato vuoto t ra ' i 
muro d 'una C i t t a , e le cafe v i c i n e . 

Q_ueft' é quello , che i Romani chi ama-
vano pomoerium T i n cui g l i era proibito d i 
fabbricare; e dove piantavano file d 'a lbr-
r i , peí pafleggio e divercimento del populo-, 

R A M P I N O , in l ínguagg io di ra are , pref-
fo g l ' I n g l e í i , crow, é uno ftromento eos 
un 'unc ino di ferro, per aíferrare una prefa y 
ed arraffare con eíTo i l Vafcello del mmi~ 
coy i n un combattimento-. 

I I nome crow ., o corvus, c o r v o , fu data 
anticamente a diverfe macehine di guerra y 
úfate i n difefa di Piazze : una inventara d i 
Diadesj u n ' a l í F a dai T i r i i , mentovata da. 
Q. Cu rz io ; ed un 'a l t ra da C n . O v i l l o . 

V i t r u v i o chiaraa la prima coruo anerratti-
re, corvus demolitcr , e anche depradatar : al
t r i la chiamarono la g rúa , grus . — P o l i b i o 
ne deferive un1 altra inventata da C . D u i K 
l i o , e che fi adoprb con tro la F lo t ta Cas-
taginefe. 

Era no turte una fpezie di uncini per ai-
ferrare, e fervivano per t i rar ' a forza qual-
cofa verfo l ' ingegnere . — Quella deferitta 
da Q u . Curz io era fcagliata da una bale-
flra . 

R A M P O L L I , lo fteíTo che ger raogl i . 
R A M P O N A T A , cramponee p re í sog l ' I n -

gíefi , nel l 'xAraldica. U n a Croc<? ramponata 
e quella che ad ogni capo ha un rampone, 
o pezz© quadrato che viene da efsa . — C o m ' 
é r app re í en t a t a nella Tav. Araldica y. fig. j ' s . 
V e d i CROCE. 

R A M P O N E , un pezzo di fe r ro , piega-
to ad ogni eftremita,, che ferve per legas:' 
infierne i e p i , ^iett*e?; e altre cofe. 

R A N A . 
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R A N A . Vedi RANELLA . 
R A N C I D O * , RANCIDUS , denota una 

í b l h n z a graísa , ch' é divemua muffa , o vie-
ta • oche ha contratto un ca t t ivo odore , per 
efsere í iata tenuta chiufa- Ved i MUFFA. 

* La parola s1 intende parttcolarmeme del 
lardo vecchio e J i anúo . Viene dal Latino 
rancidus , da ranceo, effer J i a n í h . 

R A N D E L L O , bai lón c o r t o , e piegato 
in a l t o . 

R A N E L L A , RÁNULA , o rana , nella 
Medic ina , im turaore fotto la Jmgua , i l 
quale a gü i la d' un legamento fa che ua 
fanciullo non pub parlare, né a l l a t t a re« 

La Ranella fotto la lingua é alie volte lo 
ñ e f s o , che quando fi dice volgarmente ef
fer uno mutoio per aver la l ingua legata: 
d i f e t t o , ch' é d1 ordinario cagionato da un 
corto freno o fe i l inguagnoló , che non per-
mette alia lingua d i fare i di let proprj rao-
v i m e n t i . — Bcnché ad a l t r i t e m p i , v i fia 
una forte concrezinneT o piut tofto pofteraa 
fot to la l i ngua , c h ' é la ranella propna , dai 
Greci appe l la ía 'Ea.Tpúx10" • Queiia poftema 
contiene in un facchetto una mater ia , c h ' é 
alie volte oedematica, o pituitofa , altre ate-
romica y feirrofa) ñ e r a , o lívida j ne' quali 
cali 1'operazione del taglio é pericoiofa: e 
crefee alia grandezza d1 una fava , o ca í ta-
gna . Shaw < 

R A N G O , d' un Vafcello di Guer ra , é 
i l f u o o r d i n e , grado, o d i ñ i n z i o n e , quan-
í o alia grandezza, car ico , & c . V e d i V A-
SCELLO , &C. 

11 rango íi con fi de ra ordinariamente sul
la lunghezza e larghezza del bordo , sal 
numero deile tonnellate^ e su quello d e g ü 
u o m i n i e de' c a n n o n i , che i l Vafcello por
t a . — V i fono fe i ranghi. 

11 Vafcello di guerra del primo rango ha 
i l fuo bordo da 159 a 174 piedi i n lun
ghezza, e da 44 a 50 i n larghezza; con
tiene da 1313 , a 1882 t o n n e l i a t e i ha da 
706 a 800 uomin i \ e porta da 96 a 110 
sannoni . Vedi ARMATA NAVALE^ 

I Vafcei l i del feeondo rango banno i l lor 
bo ido da J 5 ? a i(55 piedi in l u n g o , e da 
41 a 46 'in k r g o j contengono da i c B ó a 
2482 tonneljate, t p o r í a n o da 524 a «540 
u o m i n i , e da 84 a 90 sannoni , 

Que i del terzo rango hanno i l bordo éa 
142 a 158 piedi i n lunghezza; da 37 a 42 
picüi i n larghezza j c c a u n g o n o da 871 a 
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t z 6 i t o n n c ü a t c ; portano da 389 a 47(5 
u o m i n i ; e da (54 a 80 cannoni . 

Quei del quarto rango fono in lunghezza 
sul bordo , da 118 a 146 p i e d i ; e da 29 a 
38 l a r g h i ; contengono da 448 a 915 ton-
nellate ; portano da 326 a 346 u o m i n i ; c 
da 48 a 60 c a n n o n i . 

Quel l i del quinto rango hanno i l bordo da 
100 a 120 piedi l u n g o ; e da 24 a 31 lar
g o ; contengono da 259 a 542 tonnel la te ; 
portano da 145 a 190 u o m i n i ; e da 26 a 
44 cannon i . 

Quei del fefio rango hanno i l bordo da 87 
a 95 piedi l u n g o ; e da 22 a 25 piedi lar
go ; contengono da 152 a 256 tonne l l a te ; 
p o r í a n o da 50 a n o u o m i n i ; e da 16 a 24 
cannoni , 

Si n o t i , che i Vafce i l i d i nuova fabbri-
ca fono alfa i piu g r a n d i , e m i g l i o r i dei vec-
chj dcllo ftcíío rango \ donde i doppj nume-
r i da un capo a l l ' al tro , i piu grandi de* 
quali e í p r i m o n o le proporzioni -del Vafce i 
l i n u o v i , come i piu piccoli quelle de' vec-
c h j . — Per lo numero di ciafcun rango nel
la Flot ta ing le ie , Ved i ARMATA NAVALE. 

RANGO , un dovuto ordine , o un luogo 
d e í l i n a t o ad una cofa i n quanto conviene 
alia fuá na tura , qualita , o m é r i t o * V e d i 
ORDINE . , -

I Re fono perfone del pr imo rango sulla 
ierra : Ne l l e cavalcate , proceí l loni , & c . 
ogni perfona dee o í íe rvar i l fuo rang». V e 
di PRECED-ENZA . 

RANGO, nella difciplina m i l i t a r e , dénos
la una ferie o linea di Solda t i , eollocati la
to per lato ; un numero de' quali ranghi 
forma la profondita del Ba t i ag lmne , come 
un numero di file ne forma la larghezza. 
V e d i FILA * 

Serrare i l rango , é portare gíi u o m i n i 
piíi v i c i n i : aprirlo, é dií laccarli d i p i u . — 
Raddoppiare i ranghi, é git tarne due nel lo 
ípaz io d' uno5con che le file vengono di rada te . 

Retro rango . V e d i ÜArt icolo RETRO , 
R A N N O " . Vedi LISCIVA , 
R A P A f RAPE, fígnifica i n Inghi l te r ra 

una par te , o divifione d' un Paefe; e vale 
quanto la voce Hundred y Cen tu r i a , V e d i 
HUNDRED . 

Benehé alie volte Rapa fí prenda per 
una divifione contenente var ié Centurie , 
— C o s í Suljex é divifa in fe i rape, c i o é , 
^ t l k d i C u i c h e ü e r , A r u n d e l , Bramber , 
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Lewes^ Pevency » e H a í í í n g s ; ogn 'una de í -
le q u a l i , oltre le fue cen tu r i e , ha un Ca-
ftello, un fiume 5 e una f o r e ü a , che le ap-
par tengono. 

S i m i l i par t í i n al t r t Contad! fi chiama-
« o Títhingsr Lathes, o Wapentakes. V e d i 
T l T H I N G , LATHE , W A P E N T A K E . 

R A P A C E j A n i m a l i rapad i n g e n é r a l e 
fona quel l i , che v i v o n o d i preda o. V e d i 
ANÍMALE » 

I natural! d ividono g l i uccel l i i n rapacty 
earnivon , e fmghwr i . Ved i UCCELLO , 

I fegni caratterift ici degli uccelli rapad f 
o d i r ap iña , í o n o j che effi hannouna gran 
tef ta , e un eolio c o r t o ; i l becco e g l i ar-
t i g l j a d u n c h i , f o r t i , e a c u t í i n pun ta , at-
t i a fíraceiare la carne :} le coície robu-
fíe, e polpofe per atterrare la preda; una 
l ingua larga e fol ta di carne, come quella 
delle creature umane ; dodici penne nella 
coda; e vent iquat t ro delle piceole i n ciaf-
cun'alao. Le due appcndici , ó i n t e í t i n í cie-
e h i , fono fempre afTai co r t i . . V e d i A Q U I -
L A , FALCONE, SPARVIERE , & c . 

G l i uccelli rapad han no uno í l o m a c o mera-
Branofo , e non mufco io fo , od u n v e n t r i -
g l i o , quale l 'hanno g l i uccelli che v i v o n o 
d i g r a n o . V e d i STOMACO, e DIGESTIÓN E . 

Sonó d i vifía aífai acuta; e non vanno 
i n t ruppa ; ma parlando i n g e n é r a l e , fono 
fo l i ta r j ; b e n c h é g l i A v o l t o r i vo l ino fino a 
50 o 60 i n c o m p a g n i a » 

R A P I Ñ A , nella Legge „. —Prendere unst 
cofa i n privato- contro la vogl ia del Pro-
pr ie ta r io r é propriamente furto,' ma pren
derla aper tamente , o con violenza , é ra
piña , o ruberia-. V e d i ABACTOR j RUEE-
RIA , 

R A P P A , crepaccro? m a í a t t i a des 'Cavall i 
ne' piedi» Ved i RASPO* 

R A P P O R T A R E , termine di f c u í t u r a , & c , 
R A P P O R T O , Verdiñ * , é in Ingh i l t e r -

ra la rifpofta de' G i u r a t i data alia Cor te r 
concernente materia d i f a t t o , m caufa c i -
v i i e o c r imina les commeíTa dalla Cor te a l 
ia l o r difeuffione ed efame . Vedi- GIURA
T I , e PROCESSO . 

* Si chiama V e r d i f t , per v e r é d i é l u m , 
cioe d i f l u m ver i t a t i s , i l dittato ddla 
verita» 

U n rapporto é genérale, o fpeziak . 
I I rapporto genérale é quello , che íi porta 

aeila Cor t e i n fimili t e rmin i gene ral i co-
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me ¡í general fueceíTo , éffue; come ín azio-
ne di dijjeifin, u lu rpar ione , i l reo ailega,. 
non eífervi alcun t o r t o , né a ícuna ufurpa-
z i o n e . — Al lo ra ¡1 fucceíío é g e n é r a l e , fiaíí 
i i fatto i ng iu í t o , o no ; il- che venendo' 
commeflb ai G i u r a t i , queí i i r fulla confi-
derazion dei t e í l i m o n j , e n t r a ñ o e d i c o n o , 
o per F a t t o r e , che ció ¿ u / i ufurpazione in-
giu j ia ; o peí reo^ che m i y é e ingiMflizia 
ne ufurpazicne. Ved i ISSUE * 

I I rapporto fpeziate^ é , quando dicono-
efiefamente> che tale e tal cofa fi é da lo
ro trovata eííerfi fatta dal r eo , o dall ' A t 
iere o poííeíTbre y dichiarando i i cor ío del 
f a t t o , come nella lor opinione egli é pro-
v a r o ; e quanto alia Legge , fopra i l fatto y 
cimentando i l giudicio deila Cor te » 

Q u e Ü o rapporto fpeziale r fe contiene un5 
ampia dichiarazione della caufa dal p r inc i 
pio alia fine, íi chiama- un rapporto eflefoT 
a at lar ge ^ / 

Convina-Jone per rapporto ~ V e d i r A r t i c o l o -
CoNVINz/oNE . 

RAPPORTO , la r e í az ione fatta fotto g í u -
ra m e n t ó , da ufizial i o perfone deftinate a 
v i f i t a ^ ^ efaminare,. regolare, o Rimare a i -
cuna cofa o. 

Dann i r r iparazioni &Co. fono giudicate' 
dai rapponi di perfone fperimentate » — Pro-
v i f i on i per perfone ferite non fono a eco r da
te , che su i rapport i d e ' C h i r u r g h i , & c . — -
I n cafo d i r a t t i i l rapporto delle matrone i l 
dee avere . 

RAPPORTO, nella Legge , é una pubblicaí 
r e í a z i o n e , o rammemorazione di cafi g iud i -
zialraente a r g u i t i , d iba t tu t i , r i í o l u t i , e ag-
giudicat i in a í cuna delle C o r t i d i G i u l l i z i a 
del R e , colla caufa o ragione del medefirni 
data dai G iud ic i * 

Quando la C a n c e l l e r í a , o u n ^ a í t r a Cor-
te> rimanda la deterrainazione di qua'.che 
cafo , o la comparazione d ' u n ragguaglio, 
& c . a un Configliere della Caned i e r i a ' , o 
al t ro arbitro , la d i i u i certificazione su t a l 
punto é anche chiamata rapporto,. 

Ruota di rapporto. V e d i 1'Articolo RUOTA » 
R.APPORTO^ n e l l a M a t e m a t i c a V e d i R A 

GIONE . — 
R A P P R E S A G L Í A , nel la Legge C i v i l e ^ 

repre/alia Í é un d i r í t t o , che 1 F v í n n r i hi ta-
no 4» riprendere daT lor nimios quclle coiej., 
ch 'éf f i i n g i u ñ a m e n t e da loro d i t^ngouo ; a 
al t re cofe a quelle equival en t i . 

v Quan-
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Guando una Piazza é ío! ta , o r i teauta 

ad un Principe, queiTi ne prende u n ' a u r a 
per via di rapprefaglia. — A l i e volte ei pren
de uornint écl part i to oppofto, per d i n t t o 
d i rapprc/aglia. . . . 

j Romani la cnsamavano claugatio: € i 
Greci aveano qualcofa di ( imi e fetto '1 no-
me £ androhpfia . V e d i CLARIGATIO , e 
.ANDROLEPSI A. 

RAPPRES&GLÍ A é anche ufa ta per una 
let tera o p e r m l í f i o n e , che aüe vol te da i l 
Principe a un fudcli to, fopra una piena co-
no íce i i za di caufa i autorizzaodolo a r i pen
deré dalle prime perfí>«s, che incon t ra , del 
par t i to oppo l lo , t an t i e f fe t t i , quanti faccia-
no un'equivalente a c í o , che gl i h (lato t o i -
to con violcnza ; e per cui i l Principe con
t rar io ha nfiutato di farg l i g iuí l iz ia . 

Si rn i l i permiíf ioni fono anche , i n I n g h i l -
í e r r a , ch iamate , lettere di mark^ ornarte 
e nello Stat. 27. Edu. I I I . legge di Mar-
que \ t i i r igaa rdo , che una per fon a , cui s ' é 
regata giuftizia nel t e r r i to r io d' un ' altro uo-
m o , fi fa ella g lu í l iz ia da sé con beni ap-
partenenti a uomin i in quel t e r r i t o r i o . V e 
di MARQUE, 

Quefto Mercante ha prcíb g1i efiTctti dello 
S p a g n u ü l o D o n — peí" via di rapprefaglia ^ 
pe rché gl i Spagnuoli s'erano impadroni t i de' 
f u o i ; e non fi poteva ottener alcuna g iuf t i 
zia alia Corte di M a d r i d . 

R A P P R E S E N T A T I V O , Rcprefmtati-
ve i n Inghi l te r ra , uno che rappre íen t^ , o 
riempie i i podo d1 un 'a l t ro ; ed é i n v e ñ i t o 
d e ' d i l u i d i r i t t i , e au to r i t a . V e d i DEPUTA-
TO , LUOGOTENENTE, &C. 

La parola rapprefentativo é equivalente a 
procuratore o deputato . V e d i PRO^URA-
TORE, 

C o s í d i c i amo , che i l Re é rapprefentati
vo di D i o íülla té r ra ; i Magi f t ra t i fono rap-
prefentativi del Re . Vedi RE , & c . — I C o -
m u n i , the Commons ^ fono i rapprefentativi 
del Popólo nel Parlamento . V e d i PARLA
MENTO , & c . 

V ' é quedo difet to nella Coft i tuzione del 
Parlamento d ' I n g h i l t e r r a , che iaddove tu t -
t i g l ' Inglefi , i quali hanno beni confidera-
b i l i , non debbono eííer taífati fenza i l loro 
confenfo nel Parlamento, per fe íleffi , o per 
mezzo de' loro rapprefentativi i V a f í a l l i , 
Copjf-holdffrs, alcuni de' quali hanno m i l l e 
l i r e í te r l ine di rendita a l l ' a n n o , non hanno 
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voce nelP elezione de' Cavalier i della Prov in
cia . Chamberí. 

^ R A P P R E S E N T A Z I O N E , Reprafenta-
tio , nel Dramma , 1' efpofizione d ' unT 
opra Tea t ra l e ; i l che inchiude le fcene, le 
macch ine , i l rec i tamento , & c . V e d i SCE-
NA , RECITATIVO, MACCHINA , & c . 

I I Sig. Ricciardo Steel é nel p r i n c i p i o , 
che i l dilegno d' un poema da Teat ro non á 
per effer l e t t o , ma rapprefentato; coucché-
non íi deegiudicare di eífo nella S tamper ia , 
ma nel palco i e non i l Pubbl ico, ma l 'udien-
za n ' é g iudice . V e d i TEATRO , TRAGEDIA , 
COMEDI A , & c . 

R A P S O D I , p « 4 ^ ¿ ' 5 nel!' A n t i c h i t a , per-
fon e che faceano me í l i e r e di cantare pezzi 
de' poemi di O m e r o . 

Cuper c' informa , che i Rapfodi erano 
vcíHti di r o ñ o quando cantavano 1' I l iade i 
e di í a r c h i n o quando cantavano i ' O d i í T e a . 

E í e g u i v a n o fui T e a t r i ; e t a lvo í ta per prez-
zo , i n contefe di poefia, can to , & c . 

Dopo che i due Antagonijli aveano finito 
le lor p a r t i , le due compof i z ion i , o ca r te , 
su cui erano feritte , venivano r iuni te ínfle
me i donde i l nome , cioé , da ^ W a » , fuo , 
i o un i í co infierne; e g^í», ode ^ can to . 

M a v i debbono eíTere rtati a l t r i Kapfodi 
di maggior ant ichi ta di que f t i ; gen te , che 
compotieva poemi , o can t i eroici i n onore 
degli E r o i , e de' grand' uomin i , e cantava 
ie fue proprie compofizioni da C i t t a in C i t -
ta per vi veré ; della cui profel í lone era io 
fteíío O m e r o . 

Q u i n d i alcuni C r i t i c i , i n vece della p r i 
ma o r ig ine , prendono la parola Rapfodi, o 
Rapfodijii da pcífid'a « J W , cantare con una 
bacchetta £ alloro in mano, la quale pare che 
folie la divi ía dei p n m i t i v i Rapfodi. 

Po l iocoro , di n u o v o , fa derivare la paro
lada pcíTTTgíj ' oar oAáí, cioé aíivTibívai, com-
porre canti e poemi , come fe efii foífero 
g l i A u t o r i de 'poemi che cantavano. Q u e í F 
op in ione , alia quale inc l ina Scaligero, r i -
duce quetti Rapfodi alia feconda fpezie. 

I n ía t t i , egli é probabile /che foífero 
t u t t i della fteíTa claíTe, qualunque ne fia la 
d i l i i nz ione immaginata da alcuni A u t o r i ; 
e che i l lor me í l i e r e foííe di cantare, o r i -
petere p o e m i , di lor propria compofiz ione, 
o di quella d 'a l t ra gente , fecondo che me-
gl io ferviva al lor propof i to , che era di bu
fe a r danaro. — D i modo che non temiamo 

d i far 
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di far ingiuria ai medefimi , col m e t t c r l i 
sul piede de' n o ñ r i cantatori di b a í l a t e ; 
mol t i d e ' q u a l i , fenza dubb io , í c r iuono 1c 
loro proprie a r ie . Dopo i i tempo d ' O m e r o , 
non é maraviglia che tu t t ' infierne íii r i f t r i -
gn t í fe ro ai di l u i componi rnen t i , pe' quaii 
i l popólo avea grandi í í ima venera i ione; né 
é da ftupirfi, che alzaffero p a l c h i , & c . e 
difputaíTero i l punto del recitamento nelle 
fiere , e ne' me rca t i . 

R A P S O D I A , P ^ í ^ , nel l ' A n t i c h i t a , 
un difeorío in v e r f i , cantato o recitato da 
un Rapfcdo y. o Rap/odijia . V e d i R A -
PSODI . 

A l t r i pretendono, che Rapfodia ílgnifíchi 
prnpriamente una raccolta di v e r í i , ipezial-
m t n t e di quei d' Omero ; l i quali i h t i ef-
fendo lungo tempo difpcrfi in pezzi e fram-
m e n t i , vennero alia fine, perordine di Pi -
í l f t r a to , d iger i t i in l i b r i , chiamati Rapfo-
die: dal Greco / ^ W a , fu o , io cucio ; c 
toSri y can to , 

Quind i tra i m o d e r n i , Rapfodia fi ado-
pra per un'adunaraento di paffi , penf ier i , 
e au to r i t ad i , di diveríi A u t o r i ra í í c t t a t i i n -
í ieme per f ó r m a m e qualche nuevo compo-
n i m e n t o . — L a Polit ica di Lipf io fauna tal 
Rap/odia •> in cui TAutore non h a a l t r o d i f u o 
p rop r io , che cong iunz ion i , e p a r d e ó l e , 

R A P S O D I S T A . Ved i RAPSODI. 
B . A P T Ü ku.tredis , uno feri t to a n t í c o in 

Inghi l te r ra , che ha luego per to r v ia un ' 
erede, che tiene fervizio ignobile da fittua-
r i o , holding in focage: ve n 'ha di due for
t e ; uno quando 1'erede é maritato ; 1 'aí tro 
quando non T é . V e d i RATTO . 

R A R E F A Z I O N E , RAREEACTIO, nella 
F i f ica , 1'atto con cui un corpo é fatto 
ro ; cio^ , é portato a poffedere piü l uogo , 
od a companre fotto piu gran maí ía , fenz' 
alcuna acceíTione di nuova mater ia . Vedi 
RARO . 

RAREFAZIONE e oppofla a condenfazione. 
V e d i CONDENSAZIONE. 

I pih efatti Scr i t tor i Inglefi r i i l r i ngono 
la rarefazione a quell ' efpanfione d' una maf-
fa i n una piu grande, che fi fa col mezzo 
del fuoco. Tutee V etpanfioni per al trecau-
fe fi chiamano da eífi dilataztone. V e d i CA
LORE , e Dn.ATAZIONE . 

I C a r t e í i a n i negano che una tal cofa fia 
mi 'affoluta rarefazione; venendo l 'eftcnfio-
ne j lecondo loro , a co í t i tu i re 1' e í íenza del-
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la ma te r ia , fono obbi igat i a foflencre ogni 
efieníione egualmente piena. V e d i ESTEN-
SIONE, c PfENO. 

Qu ind i fanno che la rarefazione non fia 
altro che un ' acceffione di materia frefea, 
fofctile , ed infenfibile , la quale entrando 
nelle parti del corpo , le d i í k n d e fenfibil-
mente . Ved i cío con fú t a t e nel l ' A r t i co lo 
VACUO . 

Per rarefazione la polvere d 'arcobugio ha 
i l íuo effetto ; ed alio fíeíTo pr incipio fi deb-
bono le JEolipide, i T e r m o m e t r i , & c . V e 
di POLVERE DA SCHIOPPO , TERMOMETRO, 
EOLIPILA , &C. 

I g r a d i , a' quali Par ia pub rarefarft, es-
cedono ogni imraaginazione : Mer fenno , 
lungo tempo fa , col mezzo d ' u n calor i n 
te n (o , t r o v o , che 1'aria petrebbe rarejarfi 
fino a poffedere piu di 70 vol te i l fuo p r i 
mo fpazio. Ved i A R I A . 

I I Sig. Boy le ha t r ó v a t e pofeia, che l'a-
r i a , per la fuá propria elafiieita , e fenza 
Tajuto di alcun calore, dilaterebbe fe ftef-
ía lino ad oceupare 9 volte i i fuo pr imo 
fpazio ; poi 51 v o l t e ; poi 6 0 ; poi 150; 
in fine, per m o l t i gradi egli ha trovato , 
ch' ella arriverebbe a 8000 vol te , poi a 10000 , 
indi a 13Ó79. Vedi ELASTICITA . 

T a l ' é la rarefazione del l 'ar ia comune, dal 
di lei proprio principio d 'e laf i ic i ta , e fenz' 
alcuna previa c o n r i e n í a z i o n e ; ma s'ella vie
ne c o m p r e f í a , lo fteffo Autere ha t r o v a t o , 
che i l di lei maggior fpazio quand' é nella 
raaggi or rarefazione , é al di lei minore, quan
do fia nd i a maggior condenfazione, come 
550000 a 1. Vedi COMPRESSIONE . 

Ta le immenfa rarefazione, come d imo-
ílrafi dal Sig. Ifacco Newton, é incompren-
fibile su ego' altro p r i n c i p i o , che queilo d i 
una forza repeliente, inóreme au ' a r i a , per 
mezzo della quale le diiei particele fuggo? 
no vicendevoimente P u n a da l l ' a l t ra . V e d i 
ATTRAZIONE, &cs 

Q u e í l a forza repeliente o r i fpingente , o í -
ferva e g l i , é afifai piíi coní iderabi le nelP aria 
che in a l t r i c o r p i , eíTendo generala dai cor-
pi piü fiíTi, e cib con gran diffjcoha, e ap-
pena fenza fermentazione; t rovandoí i fem-
pre , che quelle particele appunto tuggono 
1'una dal l 'a l t ra colla maggior forza , le qua
l i , quando fono i n contatto , ftanno colla 
maggior fermezza anite . V e d i RISPIN-
G E N T E . 

I mem-



I membri del l 'Accadcmia Reate d i Fran
cia hanno impiegato un mondo d ' a t t e rmo-
ne suile differenu ratefazimi , o p iu t t o í t o 
sulle dif í t renti rarita áeVC aria ín difFerenti 
sl tezze. H ManotM üab i l i per j ^ i n c i -
p ¡ 0 . fondato íugl i í p e r i m e n t i , che !e diffe-
rent i rarsfaziom o condenfazioni delT aria 
feouitano la proporzionc 4ei p e f i , co1 q u a ü 
ella é premura . 

Q u i n d i , iupponendo che i l mercurio n d 
í i ve i l o de! mare fia fofpefo a 28 pol l ic i , 
che é i l peío di tu t ta VAtmosfera ; e che 60 
piedi d' altezza d5 aria fien o equivalenti a 
una L i n e a , o f - j d' un poli i ce d i mercur io ; 
cos í che i l B a r ó m e t r o alPaltezza di 60 pie-
di dal marc , cadeife in linea ; é facile i l 
r i t rovarc qual 'akezza d 'ar ia farebbe eguale 
ad una íeconda , o qualch' altra linea di M e r 
c u r i o : perché come 28 pol l ic i di M e r c u r i o , 

— fono a 28 p o l l i c i , cosi é l 'altezza di 60 
piedi d ' a r i a , a un quarto termine j i l che 
é 1'altezza d 'ar ia corriTpondente a una íe
conda linea di M e r c u r i o . 

E neí lo íleíTo modo pofTono trovarfi i ' a l -
tezze del l ' aria corrifpondenti a ciafeuna l i 
nea ; i l che fara una progreffione g e o m é t r i 
c a , la cui í b m m a faríi l ' i n te ra altezza del l ' 
.Atmosfera. Per con íeguenza una certa par
te di quella fomma fara l 'altezza d 'una rnon-
t agna , alia cui cima i l B a r ó m e t r o avra ca
l a to una certa quanti ta . Vedi MONTAGNA . 
I Signori Ca í í i n i e M a r a l d i , i n mifurando 
i 'altezze di va r ié r n o n í a g n e , hanno trova-
t o , che quefta progrelTione del Sig. Mariot-
te era d i f e t t i v a ; ch ' ella fempre dava l ' a l -
tezza della montagna , e confeguentemente le 
rnrefazioni, m i n o r i di quel ch'erano in real
ta ; e da alcuni n u o v i fperimenti i l Siga. 
Amontons ha trovato , che tal pr incipio avra 
Juogo í o l a m e n t e nelie rarefazioni medie, non 
re l i ' e f t rems : Ved i A R I A , 

E - A R I F I C A T I V i , RA REFACENTIA , nel-
la medicina , fono que' rimedj che aprono 
ed a ü a r g a n o i pori della pelle , per daré un 
faciie sfogatojo alia materia di perfpirazione . 
V e d i AREOTICO, DIAFORÉTICO, PERSPI-
RAZIONE , & c . 

T a l i fono , a n i c i , m a l v e , parictaria , fio-
r i di camami l l a , fementa di l i n o , & c . 

R A R O , nella Fifica , denota un corpo 
aífai porofo , le cui par t i fono i n una gran 
dii tanza 1' una dall ' altra , e che non contie
ne che poca materia í o t t o F apoarenza d 'una 
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gran m a ñ a . V e d i RAREFAZIONE, CORPO, 
PORO , & c . 

I n quefto fenfo raro ñ a dppoí lo a denfo* 
V e d i DENSITA' . 

I Fi lofofi Ccrpufculari, eioé , Epicurei , 
Gaí íendif t i , Neu ton ian i , & c . a í íer i fcono 
che i corpi fono piü rari g l i uni degli a l t r i , 
i n v i r t ü d' una maggior quantita di vacuitsí 
i-nchiufa tra i lor pori . — I Car t t f iani fo-
ñ e n g o n o , che una maggior raritú confiíle 
folo in una maggior quantita di materia fot-
t i l e , i n c h i u í a ne' p o r i . ~— I n fine, i Peri-
patetici pretendono , che la rarka é una nuo-
va qualita Jopnndotta sul corpo , fenza ve-
runa dipendenza dalJa vacu i t a , o dalla ma
ter ia f o t t i l c . V e d i PIENO, VACUO, CAR
TESIANA, & c . 

R A S C H I A R E , preíTo i M u r a t o r i . V e d i 
i 'Arc ico lo REGRATARIUS. 

R A S C H Í A T O J O , uno rtromento de' C h i -
rurgh i , con cui r a í ch i ano 1' oíTa fporchc, 
intarlate , od in f ran íe . 

R A S E N T E , o RASANTE nella For t i f i -
cazione — Fianco, o Linea rafeme, é quel
la parte della cortina , o fianco, d' oode le 
pa l ie , che ne vengon t i r a t e , ba t tono , o ra-
dono la faccia del baftione opporto . V e d i 
LINEA , e FIANCO . 

L a difefadel baftione é rafente. V e d i D i * 
FE5A . 

R A S E T T O * , un'affai tenue , fo t t i l e 
forta di rafo , principalmente^ ufato dalle 
Dame per vefti da camera d 'ef ta te , & c . e 
d' o rd ina r i o , v erg a to . 

* La parola e un diminutivo d i Ra fo . 
R A S H , Voce Inglefe , i n materia d! oro-

l o g j . V e d i l a r d e ó l o RATCH . 
RASH, in. materia d i M e d i c i n a , é un dis-

f o g a m e n t ó , o fioritura fopra la pelle , i l 
quale sboccia i n febbri , o i n crapole , 
V e d i ERUZIONE , EKANTHEMA , ECCES-
S O , & c . 

R i \ S O , una fpezie di drappodi fe ta , af-
fai l i f c i o , e l á c e n t e , i l cui ordito é mol to 
f i n o , e fia in fuori ; la trama n ' é piíi grof-
folana, e nafeofta al d i f o t t o : da che dipen-
de quel l i f c i o , l u f t r o , e bellezza, che g l i 
da i l fuo pregio. 

V i fono alcuni raft affatto f c h i e t t i , a l t r i 
a opera, alcuni a fiori d 'oro o feta, a l t r i 
v e rga t i , & c . — T u t t e lediverf i ta nelie fab-
briche de' rafi fi fanno coll ' adoprare nuovi 
o r d i t i j o trame . I rafi p iu finí fono quei 

L d i 
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d i Firenze e Genova j i Francefi nulladime-
no pretendono., che quei di Lione non ne 
fiano punto infer ior ! . — 1 rafi cíi Bmges 
hanno 1'ordito di feta, e la t rama di f i l o . 

I r^/? I n d i a n i ; o della C h i n a , íono drap-
p i di feta aífai f i m i l i a quei delle fabbriche 
d 'Europa . •— D ' e f f i , alcuni fono f c h i e t t i , 
b i a n c h i , o d ' a l t r i c o l o r i ; a l t r i a opera, con 
ero o argento, a f i o r i , d o m m a f c h i n i , ver-
g a t i , & c . Sonó aífai ftiraati, perché fi la-
v a n o , e s' imbiancano f á c i l m e n t e , fenzache 
nulla perdano del lor l u ñ r o . Per altro fono 
infer ior i a quelli d' Europa . 

F. le Comte oíferva , che i Chinef i prepa
ra no i lor rafi in olio , per darvi maggior 
luftro j ma quedo f a , che ia poivere v i fi 
a t t acch i . 

R A S O J O c h i r u i g i c o , d e í í o dagl' Inglefi 
Bifloury, ñm'úe al coltello ; aífai adoprato 
i n fare i nc i í i on i . — V e n5 ha jdi tre for te : 
ia lama della prima fi volge indietro e i n -
nanzi come una lancetta per aprire pór te
m e , e s'adopra alie vo l íe in vece di (jue-
fía. — I I ra/ojo dritto , Jircight bijhury , non 
fi volta , ma íia d r i t t o nei m a n i c o , come 
un coltello ordinario . — 11 rafojo curvo ^ 
crooked , é della figurad'una mezza luna , 
col filo al di dentro . Dionis ap, B ib l . Anat. 
t . t i /». 427. 

R A S P A , i n Ingle fe rafp , una vecchia 
fpezie di l i m a . V e d i L I M A . 

RASPO , o grafpo d 'uva fecca ; c ioé la 
parte legnofa , o fia lo ftelo de' grappoli d' 
uva , quando fon fecchi , e fpogliat i del 
f r u t t o . 

I rafpi s adoprano per far i ' aceto ; fer-
vendo a fcaldare, ed inforzare i l v i n o : raa 
fi mettono prima in qualche l u ó g o , ov ' eg l i -
no ñeíTi d ivent ino f o r t i , avant i di g i t t a r l i 
nel vafo del! 'aceto; al cui fine, fu bit o do-
po la vendemmia , fi r ipongono diligente
mente in b a r i l i , per paura che non pren-
d a n o a r i a , a l t r imente fi rifcalderebbero , e 
guafierebbero: non v ' é al tro modo di con-
fervare i rafpi, fin qui fcoperto , che con 
riempire i l vafo3 che l i cont iene , d i v i n o 
o d 'aceto. V e d i ACETO, e V I N O . 

RASPO, tra i Manifcalchi , una m a l a í t i a 
ordinaria ai c a v a l l i , che confifte i n fcabbia 
fecca, t a g l i , o crepature, che vengono tra 
i l calcagno, e la giuntura del garretto 

V i fono var ié forte d i rafpi, d i f i i n t i da-
g l i Inglef i con varj n o m i , conae crepanccs, 
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crepature; vats-tnils, code di t o p o ; muí es' 
m u l é ; Kibes, rappa, o pedignoni ; pains* 
&.c. che fono al t ret tante fpezie di ta l ma* 
l a t t i a , generata da qualche umor fecco che 
cade fulle gambe; o dai fummi del propio 
fierco della befiia che le giace fotto i pie-
di , o v i c i n o ad eífi , o per mancanza di fre
garle i ca lcagni , fpezialmente al capo d ' u n 
viaggio ; o dal cavalcare con troppa for-
za , & c . 

I I male comincia prima , con una rogna 
fecca nella giuntura del ga r re t to , in var ié 
f o rme . Si conofce dal pelo, che nella par
te s 'a r r icc ia , fi d i v i d e , e s ' inanel la . 

R A S S E G N A , in Guerra., la m o í l r a , o com-
parfa d1 un Corpo di T r u p p e , fchierate ia 
ordine di bafjtaglia, e fatte pofcia sfilare; 
per vedere fe le compagnie fono compiu t e , 
quan t ' a l numero , e alia buona condiz ione ; 
ovvgro per ricevere la lor paga, o fimili, 

I I G e n é r a l e da fempre la rajfegna alie fue 
Truppe , prima che vadano a' quartieri d* 
i n v e r n ó , & c . V e d i QUARTIERE. 

R A S T R E L L I E R A , nel l ' E c o n o m í a , gra-
t i c c i o , che fofliene i l fienp fopra le- raan-
gia toje , 

E ' anche uno firomento , che g l i Inglef i 
.chiamano heck, con cui prendono i l pefee 
nel fiurae Oufe ; e prinGipalmente i l Sala-
m o n e . Ved i PESCA. 

Q u i a d i , preífo i medefimT, Heckagium, 
o Heccaglum , che fi trova negli ant ichi ior 
C o d i c i , per una rendita pagata al Signore 
per la licenza d^adoprare fimili firomenti. 

R A S T R E E L O , chiufura di fiecconi d i -
naozi alie por te , 

E* anche uno flrumenío dentato , si di 
f e r r o , si dj legno, col quale fi fceverano i 
faíli dfitila t é r r a , e la paglia dalle biade , e 
fimili . 

R A T A F I A , un l iquor fino e f p i r i t o f o , 
preparato dai granelii & c . di d iverf i f r u t t i , 
i n particolare di ciriege , e meliache . 

I I Ratafia di ciriege fi fa co l l ' ammaccare 
le c i r ieg ie , e metterle in un v a f o , nel qua
le fi ha confervato dell ' acquavite ; e poi 
aggiugnervi i granelii delle ciriege , con fra-
go le , zucchero, c i nnamomo, pepe b lanco , 
nocemofeade , garofani ; e a 20 libbre d i 
c i r i ege , 10 quar t i d 'acquavi te . — I I vafo 
fi lafeia aperto 1 0 , o 12 g iorn i , pofeia ben 
fi racchiude, per lo fpazio dí due mefi p r i 
ma che venga fp i l l a to . 

11 ra-
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Jl ratafia di meliache fi prepara ¡tí due 

fnaniere: la prima^ con boliire le meliache 
io vino blanco, aggiugnendo al liquore un1 
eaual quantita d ' acquavi te , con zuccllero, 
cinnamomo , macis , e i granelli di melia-
ca ; infondendo i l tuCto per 8 o 10 g i o r n i ; 
poi colando ií l iquore , e mettendolo da ban
da peí ufo : la feconda, con in íondere le me
l iache , tagliate in p e í i z i , nel l ' acquavite, 
per un giorno o due; colando i l tu t to in un 
í acche t to da fpremere, e mettendovi entro 
g l i ordinarj ingred ien t i . 

R A T C H , i n materia d*orologj , preíTo 
g l i Inglefi , é una forte di mota che ha do-
dici prefe, che fervono a follevare i ferma-
g l i , o denti di p a u f a t h e detenths, ed a 
far batter 1' ore . Ved i OROLOGIO . 

R A T C H E T S , in un o r o l o g i o , fono que' 
piccolí dent i al fondo del rocchello, o tam-
b u r e l í o ; elle lo fermano nel m o n t a r l o . V e 
di ORIUOLO . 

R A T E E N . Ved i SAJA. 
R A T I F I C A Z I O N E , R ATIFICATIO , un 

atto che approva e conferma qualcofa fatta 
da un altro , i t i noflro nome. 

U n Tra t t a to di pace non é mai ficuro fin 
tanto c h e i P r i n c i p i non i 'abbiano m z / í ^ í o . 
V e d i TRATTATO. 

ni proecura importa una promefla di 
ratificare ed approvare quanto vien fatto dal 
Proceuratore o D e p u f a t o , Dopo d'aver trat
tato con un proecuratore, agente, fa t to re , 
& c . una ratificazione é fovente neceffaria per 
parte del di lu i pr inc ipale . 

RATIFICAZIONE ; fí ufa particolarmente 
nelle Leggi I n g l e f i , per la conferma d 'un 
Cherico i n un benefizio, prebenda, & c . 
datogli pr ima dal Vefcovo , & c . quando 
fi dub i t a , che i l d i r i t to di pad rón ato fia nel 
R e . 

Si ufa anche per un1 a t t o , che conferma 
alcuna cofa fatta da noi fieííi in nofiro pro-
pr io n o m e . 

U n efecuzione, fatta da un t n a g g í o r e , d' 
un atto paffato in fuá mimrita^ é equiva
lente a una ratificazione * 

R A T I O . V e d i R AGIONÉ . 
R A T I O N A B I L E S expenfx , fpefe ragio-

vevolt ; %\ Comun i nel Par lamento, come 
anche ai Deputati deí Clero in convocazio-
n e , íi accordavano anticamente le fpefe ra-
gionevoli; c i o é t a r a í f e g n o , che i l R e , con-
í ide ra to 1! prezzo d i ogni cofa, giudichera 
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conveniente da imporfí fopra '1 popólo per 
pagare le fpefe de' di l u i Rapprefentanti . 
V e d i R APPRESENTATIVO , De expenfis , & c . 

Q u e ñ o , nel 17" ' ° . di Eduardo I I . fu fta-
b i l i t o a 10. groat, o 40 foldi al giorno pei 
C a v a l i e r i , e la meta pe' Borgefi . Poíc ia 4 
feillini al giorno pe' Cava l i e r i , e 2 pe' bor_ 
gefi ; che allora fi ftimava un' ampia r e t r i ^ 
bu-í.ione si pelle fpefe , che pella ta tic a , fer^ 
v i z io , trafcuraggine de' lor proprj affari 
& c . V e d i PARLAMENTO. 

R A T I O N A B I L I parte bonorum , é uno 
feri t to in Inghi l te r ra , che ha luogo pella 
m o g l i c , centro g l i efecutori t e ñ a m e n t a r j det 
d i l e i m a r i t o , i quali le negano la terza par
te de 'd i lu i ben i , dopo i l pagamento de'de-
b i t i , e delle fpefe de' funeral i . Vedi BENI . 

Fitzhetbert cita Magna C bar ta tGlan-
v l l l e , per provare , che per la Legge comu-
ne d ' Ingh i l t e r r a , i beni deí defunto, paga-
íi prima i fuoi d e b i t i , dovrebbero dividerfi 
i n tre p a r t i ; di cui n ' a v e í í e una la fuá rao-
glie , l ' a l t r a i fuoi í i g l i u o l i , e la terza g l i 
efecutor i . Aggiugnendo , che quefto feri t to 
ha luogo , si pe7 figüuoli, &,c. si pella mo-
glie*. — M a pare che vaglia folo dove i l 
cofiume del paefe fe g l i adatta -

Recio de Rationabili parte . Ved i RE
CTO . 

R A T I O N A B I L I B U S divifis , é uno fer i t 
to che ha luogo , ove due Signori hanno 
Signorieche fi unifeono infierne, per c o l u i , 
che t rova ufurpata la fuá ierra d e f e r í a , kis 
njafle, a memoria d ' u o m o , contro l ' u fu r -
patore; per regolare con cib i confini delle 
S ignor ie : i n rifpetto a che Fitzherbcrt d ice , 
che é della natura d' uno ferit to di d i r i t t o . 

R A T I O N A L T S , un Ufizialc. mentovato 
i n va r i é antiche i n f e r i z i o n i . 

L a m p r i d i o , nella v i t a d ' A l e í í a n d r o Seve
r o , ufa rationalis come finonimo a procura-
tor é V e d i PROCURATORE S 

I Razionali erano intendenti , o infpet-
t o r i fotto g l ' I m p e r a t o r i ; e come che L a m 
pr id io pretenda, che foflero pr ima ftabiliti 
da Severo, egli é evidente che ve n ' ebbe 
alcuni fotto Augufto . 

R A T T O , in í n g l e f e , Rape; raptur, in 
Legge , un rapimento; o 1'aver conofeenza 
carnale d' una femmina per forza, e contro 
la di leí v o l o n t a . 

Se la femmina concepifee, la Legge non 
lo Í H m a r ^ í í o ; per un'opinsone , che lame, . 

L 2 defíma 
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defima non poíTa ccncepire fema ch 'e l la v i 
c o n í e n t a . Coke in Li t t . l i b . 2. cap. 11 . 

Queft'effefa é fellonia riel principale , e 
fu o i í a u t o r i , per var; í h t u t i ; c i l reo é ef-
cluíb dal beneficio del fuo C l e r o . V e d i FEL
LONIA . 

Dalla Legge C i v i l e , C . de raptu virgt-
num, i l rapimemo é dec re t a ío capi ta le , an
che benche la femmina , efTendo pulceila , 
o vedova 5 con íen ta a mar i t a r í l col ra pito-
re . I n Francia la CoOi tu i ione della Legge 
C iv i l e ha forza , quantunqne fia ftata per 
qualchc tempo fofpeía dagli ftatuti che per-
metteano al mafchio d i fpoíare la f e m m i 
na col di lei coníenfo . Per uno ftatuto di 
1^99. i l ratto d1 una fanciulla o fanc iu l lo , 
vien poflo fullo fleffo piede. Fleta offerva , 
che fecondo le Lcggi Inglef i la querela dee 
faríi entro quaranta g iorni , a l t r imcn t i la 
donna non farebbe á f c o l t a t a . Lib. 3. cap. 5. 
Ogn i carnal conofeenza con una vé rg ine 
avanti Teta di dieci a n n i , é giudicata tar
to dalla Legge. Stat. An. 8. Elif. cap. 6. 

I n tempo di BraBon, i l ra pitare , o rat-
tore, era punito colla perdi ía degli o c c h i , e 
de' te fl icol i , quia eolorem Jlupri induxemnt * 
3. In f t . fo l . 60. 

I G iu recon fu l t í fanno un a l í ra forta d i 
ratto , chiamata fubornatio , ratto di feduzto* 
ne; che é quando una perfona feducc, o 
follecita una fanciulla ad impur i t ^ , o an
che al mar i t agg io , e c ió coa mezzi genf i -
ü ; pu rché v i fia una difparita notabile d' ctk 
o di condizione tra le par t í . I n quefto ca
fo , i l padre e la madre intentano la loro 
azione reciprocamente peí delitte di ratto, 
o di fuborna'zmne . 

Le Leggi Franccfí ' non fanno differeBza 
i r a i l rattó di violcnza , e quello di folle-
ci tamento r o feduzione : g l i fanno amendue 
e a p i í a i j . — Que Ha fpezk di ratto- fí cbia-
ma rapímento, ravishment, dalle Leggi I n 
g l e f i . V e d i RATTO, qu i f o t í o . 

RATTO di forefia preí ío g l ' Inglef i . , Rape 
úf the ferefi, é un del i t to c o m m e í f o nella 
forefta per v i ó l e n l a . V e d i FORESTA. 

Se ne fa menzione nelle Leggi d 'Enr i co 
I . come uno de' de l i t t i r i fervat i ú n i c a m e n 
te a l l ' infpezione del R e . 

RATTO, ra t tura , raptara f u n ' e f l a f i , o 
t r a ípo r to della m e n t e . V e d i ESTASÍ, EN
TUSIASMO, RAPSODI, & e . 

RATTO j xavhhment % nelle Leggi Ingle* 

t A V 
fi , denota i l prendere illecitamente una fem
m i n a , o un'erede in ward 

A l i e volte íi ufa nello fteíTo fenfo di ra
pe , r a t t o . V e d i RATTO, qu l fopra. 

RATTO di guardia, ravishment de gard, 
é uno í c r i t t o che anticamente a vea luogo 

.peí guardián© contro colui , che gl i avea 
t o l t o i l eorpo della fuá guardia, of hisward. 
Ved i GUA R DI A NO , GUARDIANIA , & c . 

R A U C E D I N E , raucedo, una d iminuz ion 
di v o c e ; alie volte accompagnata con una 
í i r ao rd ina r i a afprezza r o ruvidezza della me-
defima. V e d i VOCE , 

La parte q u l offeía é V aípra arteria , c 
particolarmanre la fuá t e ñ a , o i l la r inge» 
V e d i ASPERA, e LARINGE. 

L a caufa proffima della raucedine é una 
troppo copio ía efíufionc di linfa fottile fo
pra la parte. V e d i FLUSSIONE. 

L a raucedine é una forta d' indifpofizione 
c a t a r r o í a , che nafce da una troppo grande 
acrimonia o falíedine della linfa V e d i CAÍ-
TARRG. 

Speym-a ce t i , de ce El. rapar. & rob. pajjtl-
lar. fono g l i approvati n m e d j . — Quando 
i ! male é i n v e í e r a t o , g l ' incidemi, e gü fpet-
torami fono d i ípt í fo u t i l i . 

R A V V I V A R E , nelle Leggi Inglefi , re-
vtvtng) un r innovamento di- rendke e azio-
a i , dopo effere ftate eíf inte . Ved i RENDI
TA , ESTINZIONE, &C. 

R A V V I V A T O R E , nelle Lcggi Inglefi r 
Revivar, o Reviver m Lavo. •— Una peliz-
za di ravvivatore é quando una fcrit tura é 
fiata efibita nella Cancellcria contro uno 
che rifponde ; ma pr ima che la caufa fia 
áfcol ta ta , o almeno pr ima che i l decreto-
fia r e g i í l r a t o , una del le parti muorc . 

I n quedo cafo,, una polizza di ravviva* 
tore dee eífer addotta, pregando che i p r i -
m i procedimenti fliano ravv iva t i ; e ven-
gano porti nella fteífa condizione , come ne* 
tempo della deroga. Ved i BILL. 

R A V V I V I F I C A R E , revivificatio, o re~ 
j 'ufcitaüo, nella Chi tn ica , l ' a r te di r imet te-
re un corpo mifto al fuo pr imo flato, dopo 
ch' é flato a l t é r a l o e t ravefl i to per difíolu-
z ione , calcinazione , o fimili. 

C o s í i l C i n a b r o , e altre preparaz íon i d i 
mercurio fono ravvivatCy o tavvhificate m 
mercurio fluido. — Olao Borr ich io ci a fla
cura , che avendo to rmén tato i l mercur io 
con m o l t i f uoch i , ©er lo fpazio d i un ann© 

inte-
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intero ; avcndolo r idot to in acqna , tufpe-
thum, in cenere, & c . , egli íi ravvivifich ^ 
e riaíTunfe la fuá pr ima forma in m e z i o 
alie fiara m e , per Tartrazione del fal di tár
t a r o . Ved i MERCURIO. 

Si d ice , che i ' o r o , ed aitri me t a lH , pof-
fono cíícr r icuperati o ravvivifuati'\n Mer
curio feorrenre, col l 'ufo di certi í a ü , che 
penetrando la foflanza d e ' m e t a l l i , ne aí-
forbiicono i l fiííante zolfo , offia f m a l t o , 
con cu i i l M e r c ú r i o era prima legato i n 
una maífa t r a t í ab i i e e atta al m a r t e l l o . V e 
di META LÍO, O x o , & c . 

R A V V I V I F I C A T O ANTIMONIO. V e d i 
F Ar t i co lo ANTIMONIO . 

R A Z A R E , bearing, nella Geograf ía e 
Nav igaz ione , riguarda la fituazione d ' u n 
iuogo dail ' altro , rifpetto ai pun t i deila buf-

•fola ; o l ' a n g o l o , che una linea tirata at-
traverfo ai due luoghi fa coi meridiani di 
ciafeuno di e f f i . Vedi ANGOLO, e MERI-
a i ANO . 

I I razare de1 luoghi fopra i l terreno vie
ne ordinariamente determinato dalla Cala
m i t a : neí maneggio di quefta confífte la 
principal parte del m i furaré i poiché trova-
tofi W razare e la diftanza d 'un fecondo pun
to dal p r i m o , i l luogo di quel fecondo é 
de te rmina to i ovvero t rovatof i i l razare d' 
un terzo punto da due a l t r i , la cui diftan
za i ' uno d a l l ' a l t r o é conofeiuta , i l iuogo 
del terzo é determinato: intendiamo ü r u -
mentaimente j perché per caicolare in t r i -
gonoraetria richieggonfi p iu d a t i . V e d i A -
GRIMENSURA , &C. 

I I Sr. Collins da la foluzione d 'un Pro
blema nella Filof. Tranfaft. ove date le d ¡ -
iían.ze di tre oggetti fu l io fteífo p i ano , ed 
o í fe rva to i l razare da un quarto luogo nel-
lo lleífo p i ano , fi rieercano le diftanze dal 
iuogo d'oflervazione ai r i fpe t t iv i ogget t i* 

RAZARE, bearing , in linguaggio di ma-
f e . — Quando un Vafcello veleggia verfo 
la fpiaggia, fi dice che raza colla t é r r a , 
to bear m with the land. — Quando un Va
fcel lo, ch'era fopra vento v icnefo t to la pop-
Pa d 'un 'a le ro , c cosí g l i dk i l vento,, fi d i 
ce che raza fotto la d i l u i parte ove da i l 
v e n t o , under her lee* — Se un Vafcello en
tra a vele fpiegate m un porto col vento a 
bordeggio, o col vento in poppa , fi "dice che 
raza col p o r t o , bsars in tmh the' harbour7 
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N c l governar i l V a f c e ü o , dicono g l i I n 

gle (1 , bear up the helm, c i o é , vada i l V a 
fcello piu a bordeggio col vento i n favOre, 
— bear up round ^ c i o é , vada i l Vafcello tra 
le fue due feotte , direttamente col venta 
i n poppa. 

Dicono anche, un Vafcello raza, quan
do avendo i l b o r d o , o quar t iere , aííai me
diocre s'abbaíTa troppo i n acqua con un ca
rleo legger i f f imo, e percib non pub portare 
che una picciola quanti ta di e f fe t í i . 

R A Z I O C I N I O , l 'efercizio di quella fa-
colta dclla m e n t e , che fi chiama ragione j 
o la ragione dedotta in difeorfo. V e d i RA
CIONE, e DÍSCORSO. 

L 'accorc io , o d i í co rdanza di due idee non 
appare dalla pura confiderazione delle idee 
fteífe, quando una terza non ci venga chia-
m a t a , e comparata, feparatamente o con-
giuntaraente con e í fe : i ' a t t o , a l lora , con 
cui da idee cosí diípofte e c o m p á r a t e , g iu -
dichiamo che queí la o quella fia o non fia 
c o s í , fi chiama raziccinio . 

Kohault definifee i l raziocinio per un g iu -
dizio dipendente da qualche antecedente g iu-
dizio : c o s í , avendo giudicato che neífunt 
numero pari pub eífer comporto di cinque 
numeri i m p a r i , e che dieci é un numera 
p a r i ; i l conchiudere che dieci non pub ef-
fer d iv i íb in cinque part i i m p a r i , é un ra
ciocinio . 

C i b s' accorda colla D o í t r i n a del Padre 
Malcbranche , uno de 'p iu gran punt i della 
quale fié, che i l raziocinio, dalia parte dell* 
i n t e l l e t t o , non é che una mera percezione * 
V e d i PERCEZIONE » 

QuelV Autore fpiritofo s' accinge a rao-
Arare , che quanto a l l ' intel let to , non v ' é 
alcuna differenza ira una femplice percezio
ne , un giudicio, e un raziocinio y eceetto ia 
cib , che 1' in te l le t to comprende una cofa 
femplice fenza alcuna relazione ad altra co
fa , con una femplice percm'cw. — C h e egli 
comprende le relazioni tra due o piu cofe 
in un giudicio. — E finalmente , che egli 
comprende le relazioni che fono tra le rela
z ioni delle cofe in un raziocinio. D i modo 
che tut te 1' operazioni d e ü ' i n t e l l e t t o non 
fon' altro elle mere persezioni. Ved i GIU
DICIO . 

C o s í , e. gr. quando conchiudiamo, ch* 
eí íendo 4 minore di ó , due vohe 2 eífendo. 
eguaiia 4^ fonó per confegusnza m e n o d l ó ; 

non 
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non tacciam' altro che comprendere la re-
lazione del l ' inegual i ta tra la relazione d i 
duc vohe due e q u a t t r o , e la relazione d i 
4 e 6 . V e d i INTELLETTO. 

La maniera di procederé g i u í í a m e n t e ne í 
raziocinio , fino ad arrivare colla maggior fi-
curezza alia cognizione della v e r i t a , fa cib 
che fi chiama método. Ved i MÉTODO. 

_ Peí reale beneficio della Lógica al razio
cinio. V e d i LÓGICA, e SILLOGISMO. 

R A Z Z A , * nella Genea log ía ; l i gnagg io , 
o difcendenza continuata da Padre in F i g l i o . 
V e d i LINEA. 

* La parola e Franzefe r formata el al La
tino, r ad ix , radice ; come per fignifica-
re la radice deir altero di genealogía. 

Tn var> ord in i di C a v a i l e r i a , come i n 
quello di M a l t a , & c . i Candidat i debbono-
frovare una nobil ta di quattro razze o d i -
í c e n d e n z e . Ved i DÍSCENDENZA. 

I n alcune Repubbliche i M a g i f l r a t l han-
no da provare fe üeífi d i razza plebea, per 
eOTere qua l i f í ca t i . 

1 Franzef í contano i loro Re per razze? 
come , la prima razza, la feconda razza, 
la terza razza. Dic iamo puré la razza de-
g l i O t toman i , degli A r f a c i d i , de' T o l o m e i , 
&c. V e d i DINASTÍA. 

Hervieux oíTerva , ch ' é i l foíito di met
iere lafemrnina del canarino col mafchiocal-
derello , fanel lo , o fimili, per generare 5 
ma , quanto a l u i , egli ícegl ierebbe di met
iere i i canarino mafchio alia femenina del 
calderello, fanel lo , & c . perché i l mafchio 
ordinariamente razza piü della femrnina , 
c i o é , i giovani ra í fomig l iano p iü al mafchio , 
che alia f e ramina . 

RAZZA , íí dice anche quel pezzo di le-^ 
g n a , o d ' a l t ra m a t e r i a , che partendofi dal 
raezzo delle r u ó t e , co l lega , e regge i l cer-
chio di f u o r i . 

R A Z Z I , rochéis, denotano quei m a n t í , 
che fí portano in giorni di c i r imonia dai Pa-
r i che fíedono nel Parlamento d' Ingh i l t e r -
r a . V e d i PARÍ, e PARLAMENTO. 

Quei d e ' V i f c o n t i hanno due lifte , od or-
l i , e un raezzo; quei de' Con t i , t r e ; quei 
de' Marchef í , tre e raezzo; e quei de' D u -
c h i , qua t t ro . Larrey. 

R E , o R i , i n G r a m á t i c a , &c . una i n -
feparabile par t icola , o p r e p o í í z i o n e , aggiun-
ta al principio delle.parole, per va r ia re , rad-
doppiare , o altriraente modificare i l lor fenfo . 

I l modificativo re fu prima in t rodot to da^ 
L a t i n i ; e da queíH la maggior parte delle 
l ingue moderne l ' han t r a n o : Prifciano lo 
fa derivare da retro y a l l ' i n d i e t r o ; a l t r i fan-
no p iu t t odo derivar refro da re, a l t r i fan de
rivare JT dal Greco /s'sV, facile , e da fíco, 
io feorro. 

L ' c f f e t t o d i re o r i , é vario : ordinaria
mente íignifica d i nuovo, rurfum , co
me in re-aífumerc , n - a í fumere ; r^-capitola-
re , n'-capitolare j , ri?-dificare , r i edificare ; 
& c . 

A l i e volte fia per contra, ¿uv; come i n 
ré-fifiere,- n-f if tere; r^-flettere , r i fiettere,-
& c . 

A l i e vol te per virlp , fuper , fepra, come 
i n n'-dondante j alie vol te per TTŜ W , Ion ge $ 
da lontano, come i n r / -movere , re-mozio-
ne , & c . 

R E , in M u f i c a . Ved i V Ar t i co loNOTA . 
R E , in materia d i Monete , Ree , o Res , 

chiamano g i ' I n g l e f i i l R e í s , picciola mo-
neta di rarae , di P o r t o g a ü o , qoafi eguale 
a i r ' u l t i m o denaro tornefe d^ Francia , o a 
una terza parte del fardino d' Inghi l te r ra * 
V e d i MONETA . 

l \ Re , o Reis é una moneta si corren-
te , s í immaginar ia ; d 'o rd inar io i Porto-
ghefi contano per Reis, comeg l i Spagnuo-
l i per Maravedís , V e d i MARAVEDÍ1. 

I foreñier i t rat tando con l o r o , fono d i 
fpeíTo forprefi da dimande di raolte mig l ia -
ja di P êls , quando i l negozio tra loro non 
é che di poche pezze da o t t o ; mentre m i l -
le Re í s non fanno che 6 , s. 3 , d. JierL-
— 750 d i eííi fanno una pezza da otto ^ 
V e d i MILLREE. 

RE , K l n g , * preflo g l ' I n g l e f i , un M o 
na rca , o Potenta to , che governa da s é , e 
i ü v r a n a m e n t e fopra un p o p ó l o . V e d i So-
VRANO, PRINCIPE, & c . 

* Cambden fa derivar la parola K i n g 
dal Sajfone C y n i n g , che fignlfica lo 
fisjfo, e quefla da Can , potenza, o 
Ken , fclenza , della quale f t fuppom 
che ognl Monarca)fialnvejilto. I I La t i ' 
no, Rex / lo Scita, reiks ; 11 Púnico , 
o fia Cartaglnefe , refech ; lo Spagnuo-
lo , R e y j t i Franzefe, R o y ; vengono 
t u t t l , fecondo Por te l , dalC Ebreo V X i 
rofc l t , capo , tefia. 

I Re , tra g l i ant ichi Greci e R o m a n i , 
erano eguaimente Sacerdoti che P r i n c i p i . 

V i r -
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V i r g i l i o , parlando d ' A n i o Re d i Délos ^ 
d ice , , ' ' 

Rex Anius, rex idem hommum , Phcebtque 
Sacerdos. 

Q u a n í o a' R o m a n i , L i v i o e D i o n i f i o fo
no eípreíTi; d i cono , che benché N u m a iíli-
tuifle un gran numero d 'o rd in i Saccrdotaii , 
puré ne faceva egli íteííb , ed i n perfona, 
Je funzioni d1 a lcuni . — Dopo i 'efpulfione 
dei .Re, furono o b b ü g a t i a creare un Rex 
Sacromm, Re de Sagr i f iz j , per 1 'ammini -
fírazione delia parte Sacerdotale della regia 
D i g n i í a . 

J Legift i Inglef i d icono , che íl Re d' I n -
g h ü t e r r a é una perfona m i f t a , tanto Sacer
dote .che Principe : al di lu i coronamento 
«gli é unto con o l i o , come lo eran o i Sa-
cerdoti e Re d ' I f r a e l e , per i n t i m a r e , che 
ia di lu i perfona é Sacra. V e d i SAGRO. 

T r a i G r e c i , i l Re di Perfia avea an t i -
camente f appellagione d i gran R s ; i l Re 
d i Francia al prefente ha quella di Re CW-

fiianiífimo , e '1 Re di Spagna quelia di Re 
Cattolico . V e d i CATTOLICO . 

I I Re de' Romani é un Principe fcelto 
dall ' Imperatore , come coadiutore nel go-
verno d e l l ' I m p e r i o . V e d i ROMANO. 

A i Re d' Inghi l te r ra , peí Conci l io La-
ieranefe , fot to i l Papa G i u l i o I I . íi con
fer í i l t i to lo di Chrijiiantjjimus ; e quello di 
Difenfor della Fede, fu lor aggiunto dal Pa
pa I.eone X . benché foífe ñ a t o da eífi ufa-
to qualche tempe prima . V e d i DÍFENSORÍ. 

I l t i t o lo di grace ̂  grazia , fu pr ima da
to ai Re d1 Inghi l terra circa i l tempo d1 En-
rico I V , e quel lo di highnefs, A l t e z z a , e 
di Maefta a Enrico V I 1 L V e d i GRAZIA, 
ALTEZZA , MAESTA', & c . 

I n t u t t ' i pubblici ftromenti e le t tere , i l 
Re d ' Ingh i l t e r r a parla di s é i n p lura le , noi, 
quantunque fin' al tempo del Re G i o v a n n i , 
par ia í ie in numero fín^olare. 

G l i U n g a r i davano anticamente i l nome 
d i Re alia lor Regina M a r i a , per evitar 
1 ' infamia, che le Jeggi di quel Paefe get-
tano fopra quel l i , che fono governati da 
donne: I n tal conformi ta ella porto i l t i 
tolo di Re M a r i a , fin' al fuo M a t r i m o n i o 
con S í g i f m o n d o , nel qual tempo ella lo po-
fe da parte e prefe quello di Reg ina . V e d i 
REGINA . 

Le leggi fanno deli t to di lefa MaeíTa i ' i m -
maginare , o macchinare la morte del R e ; 
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e pe rché la d i ñ r u i i o n e del Re pub e í í e r ' u n a , 
confeguenza di quella de' d i l u i p r i m i C o n -
í i g l i e r i , od U f i z i a l i , é fellonia i n ogni fer-
v i t o r del Re i l cofpirar anche quella i quan
tunque i n a l t r i cafi c a p i t a l i , egli fia rego
l a , che voluntar non reputabitur pro faíio ; 
e un ' Ing le fe non fara , in qualche altro ca
fo , condannato a morte , quando i l fat to 
non í iegua i ' i n t e n z i o n e . U ufizio del Re 
d ' I n g h i l t e r r a ( ficcom' egli promette nella 
fuá coronazione ) é d i confervare i d i r i t t i e 
pr iv i leg j della Ch ie fa , le prerogative della 
Coro<na, 1c leggi e cortumi del Regno , & c . 
o , come Fortefcue ioefpone , egli é per pu
gnare bella populi f u i ) & eos reftiffirne judi -
care. N o n r icono íce alcuna precedenza i n 
alcun' altro Pr inc ipe , fuorché nell1 Impera-
t e r e . V e d i PRECEDENZA. 

Egl i ha i l d i r i t t o fupremo d i padronato, 
chiamato patronage paramount ^ fopra t u t t ' i 
Bcnefiz; Ecclefiaííici in Ingh i l t e r r a . V e d i 
PATRONATO. 

E g l i . h a p o í e r e , per fuaprerogatWa , fenz' 
alcun' atto di Parlamento, di far pace, o 
guerra , conchiuder leghe e t ra t t a t i , dar 
c o m m i í í l o n i per levar t ruppe , difporre de' 
magazz in i , caf te l l í , va fce l i i , publico dana-
r o , & c . C o n v o c a , aggiorna, p roroga , e 
diífolve i P a r l a m e n t i , e pub rifiutare i l fuo 
aífenfo ad ogni B i l l pa í í a to da ambe le Ca
mera , fenza r é n d e m e ragione. V e d i PAR-
LAMENTO , 

Pub accrefeere i l numero de' membr i dell ' 
una e V altra Camera a fuo placeré , col crea
re nuovi P a r i , ed accordar privi legj ad a l -
tre C i t t k per la mi í í ione d i Borgefi al Par
lamento . H a i l potere di francheggiare un 
a l i e n o , e di matricolarlo con lettere paten-
í i . V e d i DEN.ÍZEN. 

I n quanto a' debiti verfo di l u i , debbon-
íi foddisfare quefti fempre in pr imo l u ó g o , 
i n cafo d 'efecuzione, & c . e finché i l fuo de
b i to non é pagato , egli pub proteggere i l 
creditore dagli arrefti d ' a i t r i . Pub feque-
fírare per tu t to i l deb i to , fopra un tenente 
o fittuario che tiene folo una parte delle ter-
r e ; non é obbligato a dimandar la fuá ren-
dita come a l t r i fanno; pub l i t i ga r e , o c i 
tare in qual Corte g l i place; e fequeí i rare 
ove g l i aggrada . I n ogni cafo dubbiofo , 
femper prxjumitur pro rege: non v' é ftatu-
t o , che lo r i l i r i n g a , pu rché non venga par-
t icolarmente nomioa to . I n t u t t i i c a f i , in, 

cui 



88 R E 
coi i l Re é a t to re , i luo i ufiziali poffono 
entrare con unarref to ; e fe T e n t r a í a fi ne-
g a , r o m p e r é la porta della cafa, e prender 
Ja par te ; b e n c h é in a l t r i cali la cafa pro-
pria ferva a¿ uno di cailello di í i c u r e z z a , 
ed abbia i l pr ivi legio di proteggerlo con tro 
ogni arrefto. 

E g ü ha cuflodia dclle perfone, e bcni d' 
i d i o t i e l u n a t i c i ; e g l i é ultimus harei Regni •> 
ed a iüi ricadono tutt1 i b e n i , quando non 
v i comparifce alcun' erede. Ogni teforo tro
ve ( cioé , dan aro , argento lavora to , o irt 
ve rghe , che fi t r o v a , fenza che fe ne co-
nofcano i p a d r o n i ) g l i appartiene ; cosí ogni 
forta di robe perdure, fmar r i t e , o naufra
gare, terre ricuperate dal mare , miniere d' 
oro e d' a rgento , pefci R e a l i , & c . g l i fpet-
t a n o . EgH pub u n i r é , feparare, í t e n d e r e , 
o riftrignere i l i m i t i de'Vcfcovati , o Benefi-
zj Ece le f i a í l i c i , e con fue lettere creare nuovi 
V e f c o v a t i , C o l l e g i , & c . V e d i REGALÍA. 

Pub difpenfar dal rigore delle Leggi Ec-
c le f i a í l i che , eccetto da quelle che fono fía
te confcrmate per atto di Par lamento, o 
dichiarate dal B i l l d e ' d i r i t t i ^ c o m e , per 
un baftardo ad eííer prete , per un Vefcovo 
a tener un Beneficio in C o m m e n d a , & c . 
H a potere di difpeníare da varj a t t i del 
Pa r l amen to , e da Üatu t i penal i , con „un 
non-obftante, d o v ' t g l i fteífo é folo in te re í ía -
í o ; di moderare i l r igor della legge, fecon-
do l ' e q u i t a ; d i perdonare ad uno Amdan-
ns to dalla legge, eccetto i n appelli d'affaf-
f in io ; d ' interpretare per mezzo de ' fuoi giu-
d ic i , g l i f l a t u t i , e cafi non defini t i dalla 

ÍES8E- . . . . . . 
Le leggi lo flimano Vica r io di D i o in 

T e r r a , e g l i afcrivono v a r i é perfezioni , 
non appartenenti a v e r u n ' a l t r ' u o m o . I n lu i 
non fi t rova alcun fa l lo , o dcbolezza; i n -
g i u ü i z i a , od errore; negligenza, i n f a m i a , 
rnacchia , o corruzione di fangue. Per la 
fuá Corona egli é , ipfo faflo, netto d 'ogni 
apparenza d i d e i i t t o : non fi p e r m e í t e in lu i 
infuffizienza d ' e t a , o fiato minore , e le 
fleííe di l u i conceíf ioni di t e r re , benché te-
nute nella d i l u i capacita naturale , non 
ipoffono render í i nulle a t i t o lo di minorita. 
E c^áel c h ' é p i u , la legge g l i afcrive una 
fpezie di perpctuita , od i m m o r t a l i ta \ Rex 
Jínglicd non moritur. t a fuá morte fi chiama 
demife^ perché la Corona viene cosí cédu
la ad u n ' a l t r o . V e d i DEMISE . 

Si d i ce , che non e foggetto alia m o r t e , 
come eí íendo una corporazione, o Corpo d i 
fe fteífo, che v ive per fempre. N o n v ' é 
in te r regno , fuorché nel minu to che un Re 
muore ; i l fuo erede é Re^ interamente ed 
a í fo lu t amen te , fenz'alcuna coronazione, c i -
r imonia , & c . •— S' aggiunga , che le leggi 
at t r ibuifcono al Re una forta d' ubiqmta; 
egli é in certo raodo da per r u t t o , in tut te 
le fue C o r t i , e percib non pub eífere ac-
cufato di defiftimento di l i t e . V e d i PRE
ROGATIVA . 

V i fono , per al t r o , alcune cofe, che i l 
Re non pub fare , c i o é , non pub far t o r t o , 
né privare fe fteífo, o i fucceífori d i qual-
ebe parte della fuá regia prerogatira , auto-
r i t a , & c . — V i fono anche varié cofe che 
non pub fare [alvo jure, falvo juramento, 
& falva confeientia fuá : in pan icol a re , due 
colé , che non pub fare fenz ' i l coníenío del 
Pa r l amento , c i o é , far nuove leggi , o le
var nuove t a í f e . 

Campione del R e . V e d i CAMPIONE. 
Lettere patente del Re . V e d i CHARTER . 
Committee del Re. V e d i COMMITTE^ 
Pace del Re. V e d i PACE. 
Quarantena del Re. V e d i QUAR ANTENA . 
Tenente del Re . V e d i 1' Ar t i co lo TE-

KENTE. 
Vedova del Re. V e d i l 'A r t i co lo VEDOVA. 
RE del Sagrificj, Rex facrificulus, o fa-

crorum , era i i t i t o i o di un antico facerdote, 
o m i n i í l r o di Religione a Roma ; i l quale 
era fuperiore al flamen dialir, ma inferiore-
al Pontifex maximus. V e d i FLAMINE . 

Era creato nei C o m i z j centuriati, o af-
femblea delle c e n í u r i e , ed era da pr inc ip io 
fceito nel numero de 'Pa t r iz j . N o n potea, 
durante la fuá car ica , tener'alcuna magi-
flratura , né arringare al p o p ó l o . Prefedeva 
a t u t t ' i f agr i f ic j , pubblicava le Fe l fe , & c . 
V e d i SAGRIFIZIO. 

La di l u i m o g ü e portava i l t i to lo di Re
gina de' Sacrifizj , Regina facrorum , ed avea 
ella fleífa una parte nelle fagre c i r i m o n i c . 

Ritd 'arme, o a l l ' a rme , é un ufiziale di 
g r a n ü ' A n t i c h i t a , e di grand 'autor i ta nc' 
p r i m i t e m p i , i l cui uficio era di dirigere 
g l i A r a l d i , prefedere ai lor c a p i t o l i , ed 
aver la giur idizione d e l l ' A r m e , o imprefe . 
V e d i ARALDO, e ARME. 

I n Inghi l te r ra v i fono tre Re d ' A í m e , 
eioé garter, clarencieux ^ e norroy. 

Gar^ 



RE 
Cár t e r , principal Re d 'Armi , V e d i i ' A r -

i i co lo G i A R TI ERA . 
Queft' ufiziale fu i f t i t u i t o da Enr ico V . 

I i fuo impiego é d i accompagnare i Cava-
l i e r i dd l a Gn-trticra nelle ior ' a l í emblee , d i 
-regolare Je folsaui ta ne' funcral i della no-
b i l í a piu a l t a , e dj portar la G i arder a a Re 
s Principi ol tre i l m a r e ; «e l l a qual 'occafio-
ne egli íblea e í f e r ' u n i t o i n commif l ione con 
.^ualche p r i m o Pari del Regno,. 

Clarencieux, Re d\Armi, é cos í chiamato 
dal Duca di Clarence , o Ch ia rema , c u i e g ü 
•prima appartenea . I I fuo ufízio é di o rd i -
nar e difporre i funerali d i tu t t a T inferior 
nobil ta , come B a r o n e t t i , C a v a l i e r i , Scu-
dieri , e G e n t i l u o m i n i , nella parte mend io -
nale del T ren t .Veáx CLARENCIEUX, 

JSJm-oy, Re $ Arme ^ ha da farc lo lleflTo 
mella parte S c t í e n t r i o n a l e del fiume Trent. 

Queí í i due u l t i m i fono ancora chiamat i 
Araldí provinciali, mentre dividono i l Re
gno tra =di Joro i n due Province . V e d i 
.A R ALDO, 

Q u e f t i , per d i p l o m a , hanno i l p o í e r e d i 
vif i íare le famiglie de' n o b i l i , d i formare le 
i o r gcnealogie , diftinguer le l o r a r m e , aíTe-
gnar 1'armi a perfone, e , con garter, d i r i 
gere g l i a l t r i A r a l d i . 

A n t i c a m e n t e , i Re ü Arme erano c r e a t i , 
£ folennemente coronad dai Re d ' I n g h i l t e r -
r a í l e í i i ; ma ne ' g io rn i recenti i l C o m e M a -
refciallo ha una fpezial c o m m i í í i o n e , ad 
ó g n i creazione , d i rapprefentare i l R e . 

A quefti fi pao aggiugnere i l Lyon , o 
L i o n e , Re d' A r m i , per la Scozia , c h ' é i l 
fecondo Re á \Armi per ia G r a n - B r e í a g n a : 
egl i é i n v e í l i t o , e coronato con gran folen-
i i i t a . A lu i fpetta i l publicare le proclama-
zioni del R e , l 'ordinare i funerali , Fannul-
Jar a r m e , & c . 

Male del Re. V e d i l ' A r t i c o l o M A L E . 
Cambio del Re, o r eg io . V e d i l ' A r t i c o l o 

CAMBIO* 
FamigliadelRe. V e d i FAMIGLIA, CREEN* 

CLOTH; TESORIERE del R E , & c . 
Configlio intimo del Re. V e d i i ' A r t i c c í í o 

C O N S I G L I O . 

Argento del Re, i l danaro dovuto al Re 
nella Corte í e l i ^ - C a ^ f e - e o m u n T , pro licentia 
concordandi, rifpetto ad una licenza i v i con-
ceífa a quaicheduno per raetter' un' ammen-
da di te r re , o poíTeííioni ad u n ' a l í r a pe r íb -
n a . V e d i PENA PECUNIARIA. 

Tomo V I L 

8? 
Ta ni del Re . V e d i T A NO. 
Cucrre del Re. V e d i l ' A r t i c o l o GUERRA, 
Cuardaroba del Re . Ved i GUARDAROBA . 
R E - A F F O R E S T A T O , re-afforejled , é 

quando una forefta , c h ' é ñ a t a sforeflata, íi 
ía di t iuovo f o r e ñ a . — C o m e íuccefle alia 
f o r e ñ a d i Dean, per un atto del Parlamen
to Ing le í e nel 20M0. del Re Car io I I . V e d i 
FORESTA, AFFOREST, DISAFFOREST, SLC. 

R E - A G G R A V A Z I O N E , re-aggravatio, 
nelle Romane Leggi E c c l e f i a ñ i c h e , 1 'ul t imo 
m o n i t o r i o , pubblicato dopo t r e a m m o n i z i o -
n i , e avant i i ' u l t ima feomunica. V e d i M o - , 
NITORIO« 

Pr ima che procedano a fulminare V u l t i 
ma feomunica , pubblicano un'aggravazio-
ne , e una re-aggravazione. — Fevrct oíTer-
va , che in Francia non pub i l m i n i ü r o ve-
nire a re-aggravazione , fenza la pe rmi í í io i i 
del V e í c o v o o uf iz ia le , e quelia del G i u d i -
ce la ico . V e d i SCOMUNICA. 

R E A L E , é applicato a u n ' e í T e r e , che ePi
fie a t tua lmente ; nel qual fenfo coincide con 
attuale. Ved i ATTUALE .. V e d i anche REAL-
TA' , 

RE A LE, i n Legge , é o p p o ñ o a perfonale. 
V e d i PERSONALE . 

REALE azione , quella con cui T A t t o r e 
allega divi t to fopra terre , & c . Ved i AZIONE, 

I coftumi, fi dice, fono real i y c i o é , de-
íerminaHO tu t te l ' e redi ta entro la Ior 'ef ten-
í i o n e ; e nefluno pub difporne , f uo rché fe
condo le condizioni permeí fe dai c o f t u m i , 
ne ' qua l i elle fono fituate . V e d i COSTUME. 

REAL1 altitudine. Ved i l ' A r t i c o l o A L T I 
TUD INE . 

REAL Carattere. V e d i CARATTERE. 
HEALI Beni mobili ed immübili. Ved i BE-

NI M O B I L I , ed IMMOBILT . 
REALE Convenzione. V e d i CONVENZIO' 

NE, 
REALE DiJlinzione¿ V e d i DISTINZÍONE. 
REALE Sequeflro. V e d i SEQUESTRO. 
REALE Stato, o Beni , fono quel l i che 

confiftono in t e r re , po í f e í f ion i , & c . V e d i 
STATO , BENI , & c . 

REALE Orizzonte. V e d i ORIZZONTE . 
REALE luogo ottico . Ved i LUOGO . 
REALE Patronato. Ved i PATRONATO. 
REALE Privilegio. V e d i PRIVILEGIO. 
REALI Qualita . V e d i QUALITA'. 

-REALE Radice. V e d i RADICE. 
REALI Servizj. V e d i SERVIZIO. 

M REA-
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RE ALE Suppüca . V e d i SUPPLICA . 
REALI Scntti . Ved i SCRIITO . 
REALE, * real, rroneta Spagnuo ía d'ar

gento , ch ' e- l ' o t t ava parte deila p i a í k a , o 
pe77a da o t t o . Ved i PEZZÁ d'OTTO, 

* La parola e nelf origine Spagnuoía, e 
fignifica Reale , R e g i o , 

I I Reale é eguale a circa fe i foldi I n 
gle íi , cioé 6penny ( i e r l i n i . Ved i MONET A . 

11 Reale d' argento é eguale a 34 mara
vedís d ' a rgen to ; i l Reale di rame a 44 ma
ravedís di rame, che montano folamente a 
18 maravedís d' argento. V e d i MARAVEDÍ4. 

V i fono anche Reali da o t to , Reali da 
q u a t t r o , reali da due, e mezzi reali. — I 
reali da o t to fono le pia í l re j quell i da quat
t r o , le mezze piar t re , & c . 

Gran qnanti ta di r í a / / , a reali da o t t o , 
f i trafportano nel l ' Indie Oriental i , ove fi 
d iv idono in tre claffi ; e íi ricevono su un 
piede d ive r ío e vario , cioé i reali vecchj, 
conofeiuti per la corona del con to rno , 100 
de' quaii fono correnti per 215 rupie: i l fe- -
tonda , conofeiuto per la grandezza de' füoi 
pa t c rno í t r i , c ó r t e n t e a z i z — rupie p e n c o ; 
€ i l nuovo a 208 ^ rupie per 100 reali. V e 
d i RUPIA . 

REALE, Roja l , o R í a l , é anche i l no-
me d 'una moneta d 'oro , che correa autica-
mente i n Inghi l te r ra per dieci f e i l l in i . V e 
di MONETA . 

N e l pm0. d' Enrico V I . per contrat to d i 
Zecca , una libbra ,di pefo d 'oro del vec-
chio faggio veniva coniata i n 45 reali, cor
ren t i per 10 feillíní T u n o , o in un. nume
ro p r o p o r z i o n a í o di mezzi reali , correnti a 
cinque feilliní T u n o : o in reali jardini ¡ che 
andavano a 2 s. e 2 d. 

N e l pm0. d' Enrico V I I I . fu o r d i n a t o , 
che i l reale d' oro andai íe a 11 s. 3 d. — N e l 
2do. d ' E l i f a b e í t a i reali d 'o ro fi coniavano 
a 15 s. 1' u n o , quando una l ibbra d i pefo 
d' oro del vecchio faggio fi dovea coniare i n 
48 reali. — N e l 3Z0. di Giacomo I . i reali 
d5 oro della rofa fi coniavano a 30 s. T u n o , 
e i reali dallo í p r o n e , [pun ía i s , 3 1 5 5 . V e 
d i MONETA. 

REALE * , regale, cofa relativa ad un 
R e . V e d i R E . 

* La parola viene dalla Latina regalis , e 
quefia da Rex , Re. 

I n quedo fenfo diciamo , la Famiglia Rea
le , i l fangue reale , linea reale, & c . 

R E A 
I n Ingh i l t e r ra i l Principe , e la Pr inci

pe fia di Galles , i l fratelfo del Re , & c . han-
no i l t i t o i o d i Altezza Reale, Rojal High-
nefs. V e d i PRINCIPE, e ÁÍVFZZA . — L a 
D u c l u í l a di Savoja (1 chizma Madama Reale. 

R E A L E JlbbatJa, denota un. 'Abbazia fon-
data da un R e , o da un P i i n c i p e , cui ha 
fucceduto un R e . Ved i A B B A T I A . 

KEALE Jíccadcmia delle Scienze, & c . V e d i 
ACCADEMIA , & C . 

REALE corno di cervo , tra i Cacc ia to r i , ef-
prime i l terzo ramo del corno d' un cervo 
o capr io lo , che g i t t a dal corno di dietro , o 
m a g g i o r e , al d i í íopra del piccolo corno d i -
re tano. G l ' Ingiefi lo chiamano Rojal Ant
ier . Ved i CORNU de' CERVI, CAPO, ATTIRE . 

REALE Armata, é quella che marcia con 
gro í s ' a r t i g ü e r i a , capace d' affediare una G i t 
ta ben for t i fka ta . — S i ufa d' impiccare un 
Governatore che ardifeedi difendere una pie-
cola Piazza con tro un ' Armata Reale . 

REALE affenfo , é q u e l confenío o approba-
z ione , che da i i Re a una cofa fatta da a i -
t r i ; come 1'elezione d ' u n Vefcovo per mez-
zo del Decano e Cap i to lo ; o una domanda , 
b i l í , accordata in ambe le Camere del Par
lamento d' I n g h i l t e r r a . Ved i R E , & c . 

Quando in quel Parlamento f a (fenfo Rea
le é da to , i l bilí é indorfato con que í le pa
r o l e . Le Roy le veult j c i o é , lo vuole i l Re . 
-—• S'ei lo r i f i u t a , cosí , Le Roy Í' nvífera, 
c i o é , i i Re c i confultera fopra . V e d i B I L L , 
PARLAMENTO, & c . 

REALI Borghi . Ved i l ' A r t i c o l o BORGO . 
REALE Corona, é quella che i Re por tano . 

V e d i CORONA . 
Quella fi chiama anche Corona Impértale) 

e fien do ch iu ía in cima . 
La Corona Inglefe é chiufa da femicirco-

l i d' oro che s' incontrano al M o n d o , o glo
b o , su cui fia la Croce ; e quei femicircol i 
f o n o o r n a t i d i c r o c i , c fien di g i g l j : i l tu t -
to abbellito con pietre preziofe . 

REALE Diploma. V e d i l ' A r t i c o l o CHAR-
TER . 

REALE Compagnia Africana . V e d i l ' A r t i 
colo COMPAGNIA . 

REALE Borfa , Roy al Exchange, i l ¡uogo 
ove convengono i Mercan t i in Londra . V e 
di BORSA . 

La Borfa fu prima fabbricata in 1 566 , a 
carico del Sig. T o m m a f o Gresbam ; e in una 
maniera folenne, per A raido a íuono di t r o m 

ba , 
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b a , ín prefenza dclla Regina El i fabe t ta , fu 

" proclamata Borfa Reale. — S i n ' a quel tem
pe i Mercant i s' adunavano i n Lombard-Street. 

Era fabbncata di m a í t o n i ; puré ü i mata 
allora ¡a piu splendida Borfa del l ' Europa . 
,— Cent ' anni dopo la di lei fabbrica , nel 
grand' incendio , venne ridotta in' Genere i 
ma p r e ñ o tu r i m e í í a , in un modo fempre 
piü magnifico j montandone la ípefa a 50000 
i i re . 

U n a meta di quefta í b m m a fu sborfata 
dalla Camera di Londra , l ' a l t r a dalla C o m -
pagnia de' Mcrc ia j \ i q u a l i , per r imborfar-
í i , diedero in affitto 190 botteghe nel pia
no fopra le fcale, a 20 l ire c i a í cuna ; che 
con altre botteghe , & c . in p iaña t é r r a ren-
dono annualmente piíi d i 4000 lire , puré 
i l terreno in cui fta l ' edi f iz io non eccede 
•j - d' un ' acre, o giugero : donde s' olTcrva 
c h ' é i l piíi riceo pezzo di té r ra del M o n d o . 

L ' e d i f í z i o é quadrangolare, con paffeggj 
a l l ' i n t o r n o , ove i Mercan t i d e ' r i í p e m v i 
paefi converfano. N e l mezzo dell ' área o 
C o r t e , v ' é una bella flatua di marmo del 
Re Car io I L neH'abuo d ' u n Cefare Ro
m a n o ; eretta dalla Societa de 'Mercan t i av-
v e n t u r i e r i ; G r i l l i n o Gtbbons ne fu 1' artefi-
ce. T u t t 1 a l l ' i n to rno ordmate ftanno le fla-
tue di varj Re fin dalla conquifta de 'NOF-
m a n n i . 

REALT pefci y fono le ba íene e 0 o r i o n i , e } 
aggiungono a l c u n i , ú poico mar ino anco
ra , che i l R e , per fuá prerogat iva , ha da 
avere , ogni qual volta vengono g i t í a t i fulla 
í p i a g g i a , o naufragati , in t u t t ' i luoghi del 
Regno r purché non v e n g a ñ o con parole 
efpreífe accordati a ' Sudd i t i . Ved i PESCE . 

REAL piede. V e d i T A r t i c o l o PIEDE. 
REAL Forte. V e d i 1 'Art icolo FORTE» 
REALE Franchigia, V e d i l ' A r t i c o l o FRAN-

CHtGí A . 
REAL Ofpitale. V e d i T A r t i c o l o OSPI-

TALE . 
La Heale Quercia, the Royal Oak , é un 

albero beh grande a Bofcobel nella parroc-
Ghia d i Donnington r Provincia di Stajford^ 
i n I n g h i l t e r r a , i cui rami erano t u t t i co-
pert i d' ellera \ e nel grotfo del quale flava 
S fed^e d i giornt) i l Re Cario I L col Co-
lonnel ' tr CanUfsr e di notte alloggia-va nel
la Cafa di Bojeobd: sosl che s 'ingannano 
q u e i , che ne parlano come d' un-a vecchia 
quercia concava; poiché era a í l o r s m 
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albero ben f ronduto , e circondato da m o l t i 
a l t r i . — I poveri refidui d i eífo fon' ora i n -
chiufi con un bel m u r o , con queíV infer í -
zione fulla po r t a , in lettere d ' o r o . — Fe-
luijfirnarn arborem quam in afylum potentijjí-
mt regis Caroli I L Deus op. max. per quem 
reges regnant, hic crefeere volvtit, & c . Ph i lo -
foph. TranHfa£l. N 0 . 310. 

REALI Ufiziali . Ved i T A r t i c o l o OPFI-
ZIALE. 

REALE Parapetto, o parapetto del terra
pleno , nella Fort i f icazione, é una fponda 
circa 3 fathom, o 18 piedi l a rga , e fei pie-
di a l t a , Gollocata f u l l ' o r l o ' d e l te r rap leno, 
verfo la campagna ; per coprir q u e l l i , che 
difendono i l terrapieno, o ramparo. V e d i 
RAMPARO, e PARAPETTO. 

REALE Porto. V e d i V A r t i c o l o PORTO 
REALE < 

REALE Socteú , é un ' Accademia , o cor-
po di perfone d' eminente letteratura j i f l i -
tu i ta dal Re Car io I L d ' I n g h i l t e r r a per pro
m o v e r é le feienze na tu ra l i . V e d i ACCADE
MIA . 

Quedo Corpo illuftre ha ía fuá origine 
da u n ' a í f e m b l c a d i uomin i d i ta lento , i qua
l i avanri la Reflaurazione ( c i o é i l tempo del 
r i to rno del fuddetto R e ) fi radunavanoogni 
fettimana n^-l Col legio di IVadharn T a O x 
f o r d , in cafa del Dr . IVilktns. 

Appre íTo , da i r anno 1658 in c i r c a , m o l 
t i d i loro vivendo in L o n d r a , conferivano 
infierne al Collegio di Gres ha m ; finché a l 
ia fine vennero a notizia del R e , che íl 
compiaeque accordar loro un3 ampio D i p l o 
m a , in data de '22 Apr i l e 1663 j in vivth 
del quale vennero formad in Corpo r ckg 
eonfijiea in un Prejldente, Configlio, e Col-
leghi, per promoveré la feienza di eofe natu
r a l i , e dÜ útil i [per i mentí . La lor maniera 
di eleggere i Colleghi é per ballottazione * 
I l lor Conf ig l io é del numero d i 21 , undi> 
ci de 'qual i fono cont inuat i F anno í eguen-
t e , e diece di piíi ad effi aggiunt i , , t u t t i 
fcelti i l giorno di S. A n d r e a . 

Ciafcun membro , quand5 é a m r a e í í b , f o t ' 
t-oferive un5 impegno ,• di v o í e r ' a p p ü c a r f i a 
p r o m o v e r é i l bene delia Societa ; dal quale 
pub liberarfi quando vuole , col far in ten-
dere al Prefidente , ch' egl i defidera d i r i -
t i r a r f i , 

I carichi fono 40 pagati al Tefof iere 
?iir a c c e t í a g i o n e i c í ? §• fer «¡parto d ' an-

M i 810 a 
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T\O y m tut to i l tempo che la perfcna co iv 
í i n u a ad eíTerne m e m b r o » 

I I lor difegno é „ di far reg i í í r i d i t u t t e 
3, 1'opere della natura o deH'a r te , che ca-
„ d a ñ o fo t to la lor capacita; di modo che 
„ §1 la prefente, si le future etadi fi renda-
„ no ab i l i a c o n t r a í í e g n a r e quegli e r r o r i , 

che fono ítati da una lunga perfcrizione 
,5 f o r t i f i c a t i , per r i ñ a b i l i r e le v e n t a , che 
3, ci fon neglette ; d i portar quelle , che fon 

g ia n o t e , a piíi varj u f i ; e d i fare piíi 
w agevole i l cammino a quanto refla da d i -
33 chiarirf i , & c , 

^ A tal p ropoí l to hanno fatto gran numero 
d i í p e r i m e n t i e d 'oíTervazioni fulla maggior 
parte dell 'opre della na tura ; ecliffiy come
t e , meteorej m i n i e r e , piante , trerauotiV 
inondazioni , fontane, vapori , fuochi tfot-
terranei , fluífo del mare , corrent i , cala
m i t a , & c . — Come anche , mol te brevi 
Storie della n a t u r a , a r t i , manifatture , mac-
chine u t i l i , , i n v c n z i o n i , & c - Sonó ftati d' 
un g r a n d i í i i m o fervigioal Pubblico . — ' H a n -
no mig l io ra to 1' Arch i t e t tu ra na vale , c i v i -
Je , e m i l i t a r e ; avanzato ¡a ficurezza, e la 
perfezione della navigazione; arr icchito T 
agricoitura ; e portato non folo T I n g h i l t e r r a , 
m a anche T I r l a n d a , e le C o l o n r e , & c . a l 
ia cultura delle piante . 

Hanno reg i f í ra to g l i fperimenti , i í íor ie , 
relazioni , o í fervazioni & c . 1' hanno r idot te 
i n un mufeo comune ; ne hanno da tempo 
i n tempo c o m u n í c a t e alcune dc l i ' ufo piíi 
i m m e d i a t o , fo t to i l t i to lo Tranfazioni F i -
lofcfiche, & c . , e p o ñ e le r e ñ a n t i i n pub-
b l i c i r e g i f t r i , acc iocché vengano con ifchiet-
í e z z a t rafmeíie alia pof ter i tk , come fode ope
re fondamentali peí fu tur i fíftemi . V e d i 
TRANSAZÍONI » 

Hanno una l ib re r ía adattata alia l o r i f i i -
tuzione ; e alia quale ha con t r ibu i to 1'ul
t i m o C o n t e - M a r e í c i a l l o colla l ibrer ía N o r -
folc iana; ed un M u f e o , o r ipof i tor io del
le rar i ta natural i e a r t i f i c i a l r , date loro dal
lo Scudiere , Daniele Colwal * — I I loro mot -
to é , Nul l iu í in Verba * 

REALE Accademia Spagnuola * V e d i l ' A r -
t i co lo ACCADEMIA . 

REALE Zucehero. V e d i 1' A r t i c o l o Z u c -
CHERO . 

R E A L I S A R E , nel Commerc io ; un ter
m i n e poco noto nel traffico pr ima del!' an-
no 1719, quando quelle fortune smmcnfe 
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cominciarono a farfi in Francia e m Inghif» 
t é r r a col g i ro delle A z i o n i , e del Fundo y 
Stock. V e d i AZIONE , BOLLE, COMPA-
GNIA , &C. 

Per mezzo di realifare , realifmg preí ío 
g r i n g l e í i , s ' intende la precauzione, che 
m o l t i di quei ch5 aveano guadagnato i l p i u r 
prendeano, di c o n v e r t i r é le loro carte i n 
eíFetti real i ; come t e r r e , cafe, r icchi mo-
b i l i , g i o i e , a rgen t e r í a ; ma fopra tu t to i t i 
monete co r r en t i . Precauzione, capace d i 
rovmare lo Stato ; ma che ¡a Reggenza Fran-
zefe ebbe la faviezza d i deludere, col pren
dere mifure proprie a far ritornare nel Pub
blico i l danaro y gia pronto i n tal guifa ad 
eííere accumulato o-

R E A L I S T I , REALISTA , una Setta d i 
Filoíofi Scoiaf t ic i , formara i n oppofizione 
ai N o m i n a l i í l i . V e d i NOMINALISTI . 

Sotto i KeaUjli fono inchiufi i Scotif l is 
i T o m i ñ i , e t u t t i g l i a l t r i , ecce t ío i fe-
güac i di Ocham. V e d i SCOTISTA , T O M I 
STA , &C, 

La di loro op in ión d i f l i n t iva fí é ? che 
gl i univer ia l i fono Rea l t ad i , ed hanno un ' 
e í l l ienza attuale , indipendentemente dali ' 
idea o imrnaginazione; o come lo cfprimo-
no i n l inguaggio d i fcuole , a parte rei: lad-
do ve i N o m i n a l i t l i pretendono, che efifta-
no folamente ne l l ' i n t e l l e t to ; e che non fia-
no altro che idee, o maniere d i concepir le 
cofe . V e d i UNÍ VERSA LE » 

I I Dr . Odo y o Oudart, nat ivo $ Gíleamr 
pofeia Abate di S. M a r t i n o di Tournay, era 
i l Capo della Setta de' R e a l i í l i ; fcriífe tre 
librí di D ia l e t t i c a ; i n c u i , fui pr incipj d i 
Boezio , e degli A n t i c h i , egii fo í l enea , che 
I ' oggetto di quelV arte fono le cofe, non 1c 
parole: donde la Setta prefe i ' o r i g i n e j e ' i 
n o m e , 

R E A L T A V , REALITAS , nelle Scuole , 
un d i m i n u t i v o d i res , co fa , ufato pr ima 
daglr Scot i f l i per denotare una cofa cheefi-
fíe da fe fteíía , o che ha un í n t e r o ed aí ío-
lu to eí íere da fe fteíía, e non é confiderata 
come parte d i un ' a l í r a , V e d i EssE y E s i -
STENZA , & c . 

Nul iad imeno una realth fí conceptee co
me qualcofa meno di res; ed appunto cia-
feuna reí v ien fuppofta c o n t e n e r é un nume
ro d i realtadi^ ch 'ef f i chiamano a l t r imente 
FORM ALITADI. 

C o s í 5 e. gr. i n una perfona, fecondo la 
dot ' 
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¿ c i t r i n a degli Scot i ih , v ' é un numero d i 
feai-adi > c i o é , una foftanza , v i t a , an í 
m a l e , e ragione. 

j&toüni d i i i inguono la realta in fubjetti-
va9 c obbícttiva. V e d i SOGGETTO , e OG-
GEl TO . 

R E - A Z I O N E , neila F i í i c a , 1' azione con 
cui un corpo a t t u a í o , rende Taz ione , coa 
una reciproca, íbpra 1'agente. V e d i A -
ZIONE * 

1 Peripatetici definifcono la re-azione ef-
fere c i b , che un corpo paí í ivo ^reíliíuifce íb 
pra i ' agente , col mezzo di qualche qu a l i 
ta contraria a quclla r icevutane; neila [lef
ia par te , con cui Tagente operava; e alio 
í k í í b tempo 9 •— ficcorae l ' acqua , quando 
viene r i ícaldata dai fuoco, raffredda alio fle-
fo tempo íl fuoco. 

Era noto anche nelle f c u o í e , che non v ' 
I azione neila na tu ra , fenza reazione; e fí 
íenea per rnaiTima , che omne agens $ a gen do 
fepatitur* 

M a l 'eguali ta delle azioni era i g n o t a ; ií 
Sr. Ifacco Nevoton í labi l l come una delle 
Leggi della N a t u r a , che azione e reazio
ne fono eguali e contrarié; o che le azioni 
mutue d i due corpi battendo Tuna con-
Cro I ' a l t r a f fono efattamente egua l i , m á 
i n direzioni c o n t r a r i é ; o i n altre paro
le ,^»che per i5 azione e reazione de5 corpi 
i ' u n o fopra l ' a l t r o , v i fi producono egua
l i cambiament i i n ciafcuno; e quei cam
biamenti fono impreíf i verfo p a r t i , o vie 
direttamente c o n t r a r i é . V e d i LEGGEDI N A -
TUR A . 

C o s í , ogni corpo che p reme , o t i r a uit 
á l t r o , é egualmente premuto o t i ra to dai 
m e d e í i m o di nuovo : fe qualcheduno preme 
una pietra coi d i t o , i l di to é egualmente 
premuto dalia p ie t ra . 

Se un cavallo con corda, & c . t i ra una 
p i e t r a , i l cavallo fara egualmente t i ra to 
dajla p ie t ra ; perché la corda e í íendo ftefa 
pei tlue verfi egualmente , procura d i r i la-
íerarfi d i n u o v o , e in tal modo t i r a i l ca
val lo verfo la p ie t ra , ed impedifee la pro-
greffione del cava l lo , tanto q u a n í o ella avan
za quelta della p ie t ra . 

Se un corpo battendo contro un a í t r o » 
viene colla fuá forza i n qualche via a cam
biare i ! íuo m o t o , egli fteífo foggraeera ai-
Jo fleíTo cambiamento nel fuo proprio mo
to 3 ma verfo una parte con t r a r i a ; pella 
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reazione di quel c o r p o , e r egua l i t a dél la 
fuá mutua p r e í í i o n e . 

C o n querte azioni fi producono eguali 
c a m b i a m e n t i , non in vero delle ve loc i t a , 
ma dei m o t i de' c o r p i ; ( c i o é di quei cor
p i che non hanno impedimento per a l t ro 
v e r f o ) perché i cambiamenti delle lo rove -
íoc i ta eífendo fatt i verfo par t i c o n t r a r i é , 
( i m p e r o c c h é i m o t i fono egualmente cam-
bia t i ) fono reciprocamente proporzional i 
ai corpi fteíTi. V e d i MOTO. 

A l c u n i Filofofi Scolaftici negano del t u t -
t o , che una tal cofa fia reazione, propria-
raente cosí chi amata ; foftenendo, che 1' 
azione nafce folo dalla ragione della mag-
gior inegual i ta ; c i o é , che dobbiamo fpie-
gare V azione folamente come ecceiTo del i ' 
az ione , o come cib che F agente fa piu d i 
quello che vien r i tornato dai paziente. M a 
T egualita tra azime e reazione leva una t a l ' 
obbiezione. 

R E BUS , una dívifa di nome , come 
Cambden lo traduce i n Inglefe , a name-de-
vife'f ovvero una rapprefentazione en imma-
tica d i qualche nome , & c . con adoprare 
una figura, o p i t t u r a , i n vece d i una pa
r o l a , o parte d 'una parola . V e d i N O M E , 
e DIVISA . * 

T a l ' é quella delT innamorato , mentova-
ta da Cambden , che efprime i l fuo amore 
a Rofa HUI i col dipingere nel lembo della 
fuá vef la , una r o f a , una coll ina , un oc-
c h i o , un pane, e un pozzo; i l c h e , neiio 
ííi le di Rebus, f i legge i n I n g l e f e , Rofe 
HUI j love use 11, e in I t a l i a n o , Rofa H U I 
10 amo bene. HUI^ in Inglefe v u o l d i ré 
c o l l i n a , tóé"//, pozzo , o bene.-

I Picardi hanno T onore dell'' invenziene 
di quefta noéabi le forta d i i ngegno ; don
de i Franzef i , fin'al prefente, la chiama-
no , Rebus de Picardie. Cambdenagg\ugne f 
che g l ' Inglef i 1' impararono pr ima da loro 
nel tempo del R e Enr ico I I L d ' í n g h ü t e r -
ra a l l ' occaf íone delle gue rn ig ion i , che al-
lora teneano i n Calaisf Gmcnney e al tre 
piazze a5 confini d i P ica rd ía . 

L a fuá or igine é , fecondo Mena ge, & c . 
aferitta ai pre t i d i P i c a r d í a , i q u a l i , pa
r e , che ant icamente , i n tempo d i C a r n o -
v a l e , ufaffero ogni anno di fare cert i l ibeí-
11 i n t i t o l a t i , de rebus qu.e geruntur, ch' era-
no fflotteggj fopra quanti i n t r i g h i etranfa-
z ion i s' erano fatte per la C i t t a ; in che 

fa-
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faceano grand' ufo di quefla forta d' equí -
vochi ed a l l u f ion i , rompendo e unendo pa
r o l e , e fupplendo a que í t e con p i t t u r e . 

C o s í nt1 Rebus di Picardia, diee Marot , 
una ftregghia, ctrille; una falce, j 'aux; e 
un v i te l lo , vcau, fanno etrtlle fauveau . M a 
la pratica ne é ftala da quel tempo in qua 
proibi ta , a cagkme dello -fcandalo . 

Cambden ci na r ra , che i l Rebut era in 
«na maravigliofa flima tra g l i Inglef i delí ' 
eta paflate; e che o g n ' u n o volea dal pro-
pr io nome fabbricare qualche invenzione 
con quefto g h i n b i z z o , e farne fu tai gü i lo 
la pi t tura . 

I I Sr. des Accords ha fa t ío un 'ampia col-
letta d e ' p i ü famofi Rehus di P i c a r d í a . E i l 
Sr. Cambden ha fatto qualcofa deüa feíTa 
natura ne ' fuo i Refidui , Remaim. — L ' 
Aba te di Ramfey, d i c ' e g l i , fcolpi nel fuo 
í igi l lo un m o n t ó s e nel mare , con quefto 
ve r fo , per dimoftrare , c h ' e g l i era un vero 
m o n í o n e , cuyus* figna gsro r dux gvegif eji ut 
ego . — I ! Sr.. T o m m a f o Cava! ( Caval fi-
gnificando un cavallo ) fco lp l un cavallo i n 
galoppo n e l fuo íigillo , con quefto verfo 
zoppicante , Thoma Creditis , cum cernitií 
ejus equum. —• C o s í G i o v a n n i Eagleshead 
portava nel fuo figillo una tefta d ' « q u i l a col 
m o t t o al!' i n t e r n o , Hoc aquilce caput c j l , 
fignumque figura Johannir. 

Bolton j Priore d i S. Ba r to lommeo , diede 
ad intendere i l fuo nome per mezzo d' un 
dardo lanciato a í t r a v e r f o ad una botte . 
— Islip y Abate di Wejlminfler ^ nomo i n 
alto favore p reño Enr ico V I L - aveaun Re-
bus quadruplo peí fuo folo e fem-p!ieé no
me ; alie vol te formava fulle fue fineftre 
la figura d ' u n occhio (ey-e) con un ram
pollo {¡l ipl . d' a lbero; alie volte ¡a lettera 
xo ( / ' ) eolio fteífo r ampo l lo ; i n a l t r i luo-
gh i uno che ftrappava rami da un ' a lbe ro ; 
c i n a l t r i , uno che sdrucciolava da un ' ai-
be r o ; colla parola , j-slip ^ io ftrappo, io 
sdrucciolo. 

T o m m a f o , C o n t é & Arundel^ fignificava 
i l fuo nome per mezzo d"' un ' A majufcola 
| n un globo , o rundle . Mmton y si grand' 
Arc ivefcovo di Camerbury , fi compiaceva d i 
ufare mor upan.' a tun \ e alie volte una mo
r a , del ta moms j . out of a tun^ fuor i d'una. 
botte . C o s í Luton y Thomton, Ashton, & c . 
figmficavano i lor no m i con u a l i u t o , una 
fpinaj , un f ra f l ino , fopra. ana b o t t e , o ía .a* 
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COSÍ una lepre fopra un fiafeo era la é m h 
fa di H a r e b o t t l e , da haré, lepre ^ e bottle j 
fiafeo; una gazza fopra un becco, quella 
¿ i Pigot, da pie, gazza , e goat, becco ; 
una lepre {haré) v ic ino ad un covone d i 
fegola al S o l é , quella di H a r r i í o n , da rye , 
fegola , e f t tn , S o l é : L ione l io Duckel u la
va un lione con u n ' L fulla tefta r quando , 
dice Cambden ) avrebbe dovuto eflere ful la 
coda: fe i l l ione fofTe ftato mangiando un ' 
a n i t r a , aggiugne lo fteífo A u t o r e f ei fareb-
be ftato una rara d m f a , del valor d' mi 
ducato , o d ' u n ' u o v o d ' an i t r a , a chíck-egg» 
Ganet Dews fignificava i l fuo nome nctla 
fuá infegna per m t z z o di due perfone chs 
i n una fofFitta gettano due ai dad i , da gar-
ret, foffitta , e dems , due a 'dad i . 

La divifa d ' A be le Drugger neir A l c h i -
raifta di Ben ^ Johnfon , e quella di Giovan
ni , o Jack di N e w b e r r y nello Spettatore f 
fono note ad o g n ' u n o . — M a i Rebus cf-
fendo ftati una vol ta ufat i per infegne di bot-
teghe, andarono fuor di moda alia Corte, , 
ed a quelle d' ai íora innanzi ü lafciarono 
appefi ; in f a t t i s' h ten taro ú l t i m a m e n t e i l 
lor r ifeatto da un Reverendo T e ó l o g o , nel-
le fue iettere Tunbridge-Love&c. 

P u r é i l Rebus ha 1' ant ichi ta dalla fuá 
parte , eíTendo ftato i n ufo ne l l ' eta puta 
d' A ugurto : Cicerone , in una dedicazione 
agli D e i , infcnfte Marco T u l i i o , con un 
piccolo p i fe l lo j ch iamato dai L a t i n i cieery 
cece, E G i u l i o Cefare in alcune íue a l ó 
nete ufava un 'e le fan te , detto Cafa-r i n l i n -
gua M a u r i t a n a . S 'aggiunga, che due Ma*-
ür i di Zecca in q u e ü ' e t a , L . A q u i l i o F lo
r o , e V o c o n i o V i t u l o , . ufavano , i l p r i m o 
un fio r e , i l fecondo un v i t e l lo , , n<l rove-
íc-io del le lor monete . 

R E C A P I T O L A Z Í O N E , ne l i 'Ora to r ia ? 
& c . una parte del i ' epi logazione; chiamata 
a n c h é , anacephalaofts . V e d i PERORAZIO-
ME , &C, 

RECAPITOLAZIONE, é un fommario del 
difeorfo precedente; o una eniunerazionc 
concifa , e t ranfi toria delle principal i cofe 
i n eífo al ia diftefa i n c ú l c a t e ; con che la 
forza del t u t t o v ien raccolta in un sol' af-
pe t to . 

Se ne pu5 da r ' un efempia nelTepiloga-
mento della Man i l i ana di Cicerone : Quare 
cum bellum ha necejfarium f i t ut negligi nom 
fojfu:. it,a magmm ut acmratiffime fit admi-



nriraníhim j & cum el imperatcrem prafirsre 
tmífuis in ciu0 fi* eximia belli fcientia, fin-
ouiaris vktus , clartjfima auÜoritas, egregia 
fortuna: dubitabitts. Quintes ^ quin, <&c. 

R E C A P T I O , ncila Legge Ing íe í e , i l 
prenderfi un íecondo ftaggimen-to da u n o p r i -
n}a íequeftrato pella fteíTa caufa, e anche , 
durante i l p i a to , ion dato sul io ñeffo í e q u e -
Í r o . Ved i SEQUESTRO . 

Recaptio é anche i l nome d' uno f c r i t í o 
che ha luogo pella parte cosí fequel í ra ta , 
per ricuperar d a n n i . 

R E C A T T O L I C O , é un t i tolo ch' é fla
to ereditario al Re dt Spagna, fin clal te tu
po di Ferdvnando ed Jfabella. Colombiere á\-
ce , che venne lor dato alT occa í ione d c l l ' e í -
pulfion d e ' M o r i . I Bollandiíl i pretcndono , 
che fu portato da' loro Predeceflbri , i Re 
Vi í i go t i di Spagna e che Aleí fandro V I . 
non fece che r innovario a Ferdinando ed l í a -
bel la . A l t r i d i c o n o , che Fi l ippo di Valois 
fu i l p r i m o , che aveífe un tal t i to lo i che 
gl i venne dato dopo la fuá morte dagli Ec-
c le f ra f tk i , per aver ' eg l i favorito i lor ime-
r e f f i . 

I n alcune piftole degli ant ichi Papi , fi 
da i l t i t o lo di Cattolico a 'Re di F ranc ia , e 
d i G e r u í a l e m m e , come anche a d ived i Pa-
t r ia rchi e P r i m a t i . 

R E C E N S I N S E C U T I O , frtsh f u ñ e , é 
nelle Leggi Inglef i quella tale prefente ed 
a t í i v a projecuzione , od incalzaraento d ' u n 
r e o , q vi ando íi é commeffo un rubamento , 
la quale mai non ce í í a , dal tempo dell ' of-
fefa commeíTa , o í c o p e r t a , fin ch ' eg l i non 
venga prefo, 

I I benefiziodi tal perfeguizione d' un fel-
lone é , che la parte perfeguitante o t t é r r a 
la r t f t i t u z i o n de' íuoi be ni ^ laddove i n al-
tro modo ricadono al R e . 

Freshs fuiíe é dentro o f u o r i d i v i ñ a , w -
thin the view or without * Manwood d ice , 
che su quclla entro v i ñ a , i malfat tor i nel-
la foreíla poíTono eflere arrertati dagli ufi-
z ia l i che gl i perfeguitano, benché fuor de' 
l i m i l i della foreüa . —Recens infecutio pub 
continuare per fett ' a n n i . 

RECESSUS I M P E R I I , é una frafe ufa-
ta in parlando degli affari d i German ia ; e 
chef fignifica una colletta de' v o t i o deter-
minaz ion i d 'una D i e t a . V e d i DIETA, e 
IMPERIALI . 

A l fine d 'ogn i D i e t a , p r ima che fia d i -

R E C p -j • 
fciolta , fe nc radu-nano infierne tu t te le r i -
f o l u z i o n i , e fi riducono i n i l c r i t t o ; P a i t o 
che le contiene fi chiama receffus Imperii, 
pe rché í a t t o sul punto dei r i t i r a r í i . V e d i 
IMPERIO . 

N o n e í íendovi al prefente alcun' á r t i c o -
lo di foccorfo per la Guerra contro T u r -
c h i , i l che folea fare la maggior parte del 
recfjjus Imperi i ; i membr i della Die ta fon* 
in ib rog l ian a trovare la materia da r iempir -
ne un ta l ' atto , € i l modo d i f o r m a r l o . 
Mozambano. 

I I difordine era si grande nella Camera 
Imper ia le di Spira , che nel 1654. la Die ta 
v i fece va r i é rególe ; inferite nel rece¡Jus Im
perii. Id . V e d i CAMERA. 

R E C E T T A C O L O del C h i l o , Recepta-
cttlum commune, o cijierna chyli, nell ' Ana-
tomia , un ferbatojo o cavita v i c ino a l l ' ar-
mone finiílro, in cui t u t t i i vaí i la t te i fca-
ricano i l lor contenuto . Ved i LATTEE. 

Queflo r ice t tacolo , chiamato anche dal 
fuo inventore duSics pecqueticus, giace fot-
to le emulgenti e grandi a r te r ie , tra le due 
o r i g i n i del diafragma . Qua i vafi la t te i del 
fecond'ordine portano i l c h i l o , gia tempe-
rato , e fatto p i i i í o t t i l e dalla linfa nelle 
giandule del mefenterio . V e d i CHILO, e 
MESENTERIO. 

I n una preparaxione d i quefta par te , col 
riempierla di mercurio , i l Sig. Covoper ha 
t rova to , ch 'e l la confiíle i n tre var ié docce 
grandi ; due delle quali hanno piíi d ' u n quar-
to di pollice di d i á m e t r o . 

Q u e í í a divif ione s' oíferva folo ne' corpí 
u m a n i , ne 'quali , come penfa i l D o t t . D m -
ke, la fuá r i í t a pofitura la fa n e c e í l a r i a , 
per levare la r e f i í l enza , che verrebbe pro-
dotta dalla preffione del chi lo e della l i n f a , 
s' ella folfe contenuta in un folo ricettaco
l o . N e ' quadrupedi , la fuá or izzontal poíi-
zione pub fare una fol doccia fufficiente. 

La íua bocchetta, o e f i to , ofculum , é a l l ' 
i n í u nel Torace, e qu ind i chiamata condotto 
Torácico. V e d i TORÁCICO CONDOTTO. 

R E C H A B I T I , una forta d 'ordine r e l i -
giofo tra g l i ant ichi G i u d e i , i í l i t u i t o da Jo-
nadabñgVxo di Rechab; coraprendea la d i l u í 
famiglia e poileriEa, 

11 lor fondatore prefcrlííe loro tre cofe ; 
prima^ di non bere v i n o . Seconda, di noa 
í a b b n c a r cafe , ma di abitar fot to le ten-
d e . Terza^ di non feminarealcun grano, o 

plantar 
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plantar v igne . I Rechabiti o f íe rvavano que-
íle rególe con gran n g o r e , come appare da 
Gcremia xxxv . 6 , ĉ cc. — Donde S. G i roía
n lo nella fuá 1 3 " . epi í lo la a Paolino , Mo-
ñachi g ü a p p e l l a . Jonadab lor íonda to re v i -
vea íor to Jehoash, o Gioas, Re di G i u d a , 
c o n t e m p o r á n e o di Jehu Ke d ' I f r a e l c ; Re-
chab fuo padre, da cui ha prefo i l nome la 
fuá po f l e r i t a , difcendea áz Raguel o Jetro, 
fuocero di M o s é , che era Kent ta , o dclla 
í l i rpe di K e n ; donde Keni ta , e Rcchabita 
íi ufano come S inon imi nella Scr i t tu ra . 

R E C I P I E N D O excow^w/V^ío . V e d i Ex-
COMMUNICATO, 

RECÍPIENPQ & faciendo atturnato . V e d i 
ATTURNATO, 

R E C I P I E N T - A N G O L O , o recipi-ango-
lo , uno ü r u m e n t ó m a t e m á t i c o , che ferve 
a prender la quant i ta degli angoli ; ufato 
fpezialmente nel fare piante di fo r t i f i caz ion i . 

I I recipiangolo é uno ü r o m e n t o popolare 
i r a ' Francefi , ma poco conofeiuto in I n g h i l -
terra : egli é d 'ordinar io a (Ta i femplice , i n 
forma di quadrato , o psuttofto d i fquadra; 
confiOe in due braccia, o r a m i , r ibadi t i i n -
í i e m e , e pur raovibili, a guifa di f e t í o r e , 
su! centro o chiavello . V e d i SQUADRA M o -
EILE, 

Per prendere con eífo u n ' a n g o l o , íi met-
te i l centro d' un protrattore alia com me ¡Tu
ra , e i gradi tagl ia t i ,dall' orlo moftrano la 
quant i ta d e l l ' a n g e l o : i n al t ro modo f an-
g o l o í a t t o dai due regoli é difegnato sulla car
t a , e pofeia mifurato conun/) r<?íM«or^ . V e 
d i ANGOLO . 1 

A l i e yolte v ' é un circolo divi fo in gradi 
aggiunto al diffopra del centro o ch iave l lo , 
con un ' Índice per moflrare i gradi fenza pro-
trattwe. - — A l t r e vol te i l ramo inferiore é 
d i v i f o . Permifurare un angolo f agüen te con 
uno de' recipiangoli, fi applichi l ' interiore al
ie linee che formano T a n g o l o ; per un an
golo rientrante , fi applichi 1' e í k r i o r e , & c . 

R E C I P I E N T E , ricevitore , nella C h i -
m i c a , la dependenza .d' un lambicco , ü o r -
t a , & c . , eífendo un vafolota to ai beccodi 
q u e l l o , per riceverne i l l iquore alzato nella 
d i f t i l l az ione , & c . V e d i LAMBICCO, STOR-
TA , DlSTIJLLAÍIONE , &C, 

Recipiente é anche parte dell1 apparato del-
la macchina P n e u m á t i c a j e ífendo un vafo di 
ve t ro collocsto in c ima del t ondo , per l ' a r ia 
«he fe ne dee cavare. Vedi PNEUMÁTICA . 

R E C 
A d una macchina P n e u m á t i c a apparteis-

gono varj recipiemi , di var ié forme e gran-
dezze , e che í c r v o n o p e r diverfi e í f c t t i . V e 
d i VACUO. 

R E C I P R O C O , reciprocas, qualche cofa 
d i m u t u o , o che é r i tornata egualmente d5 
ambe le parti , o che tocca egualmente le 
due parti.. V e d i MUTUO , 

I I fine della focieta umana é di recar í i 
] ' un a l l ' a l t r o un foccorío reciproco: v i fono 
debit i reciprechi i ra '1 Pr inc ipe , e i fuoi fud-
d i t i , i l mar i to e la m o g l i e , & c . V é un azio-
ne reciproca tra 1'agente, e ' i paziente. V e 
d i REAZIONE, 

L a legge del Ta l ione flabilifee una fpe-
zie di reciprocazione di g i u ü i z i a . V e d i T A -
,GLIONE", 

Se due t r i a n g o ü í lmi l i fono tagliati da I N 
iiee paralelle, i fegamenti dei latí faranno 
proporz ional i ; e reciprocamente ^ fe i la t i fon 
tag l ia t i proporz ionalmente , i t r iangol i fa-
ranno fimili, o f imi l a r i . V e d i T R I ANGOLO , 

RECIPROCO , nella Lóg ica , é appiicato a 
í e r m i n i , che han no lo ñeífo jfignificato, o 
fono conver t ib i l i — c o m e , animal ragione-
volé, e uomo. V e d i TERMINE , e SINÓNIMO , . 

I Scolaftici definifco.no la reciprocazione, 
una converfione dei varj í e r m i n i d i un'ef-
pre íTione. — E fi dice che i t e r m i n i fono 
conver t i t i i n unVeípre í f ione , quando i l pre-
dicato é porto nel l-uogo del í o g g e t t o , e re
cíprocamente , i l foggetto jn quello del pre-
d i ca to . V e d i CONVERSO , e CONVERSIONE, 

COSÍ razional i ta e r i f i b i l i t a fi dice che 
reciprocano ¿ pe rché diciamo egualmente , 
.un raciónale e rifibile j e un rifibile e razio-
nale; 

RECIPROCO, nella G r a m m a t i c a , é appii
cato a certi verbi e pronomi d'alcune l i n -
gue moderne; in r ifpetto al lor vo lgere , o 
riflettere i l nome , o la perfona fopra fe fieífo . 

C o s í i l pronome relativo feflejfo, r i f e r i -
fce Catone a Catone ñeífo . V e d i PRONOME. 

L Abate di Dangeau definifee i verbi re-
ciprochi eífer quel l i , i l cui nomina t ivo é 
p lura le , e denota perfone agenti mutuamen-* 
te l ' una fopra l ' a l r r a : c o m e , CÍX quattre 
hommes s entrebattoient j quefti quattro uo-
m i n i combattevano tra d i l o r o . Fierre & 
tai vous vous louez ; P i e í r o , e voi v i lodate 
1'un T a l t r o ; & c . 

I verbi reciprochi fono una fpezie di quel-
í i , che i l c i ta to autore chiama prommina-

//" j e 
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| f , € ch ' egli. diftingue m reciprothi, t iden-
Üci • Ved i VERBO. 

RECIPROCO , nella Poefia , é applicato 
a' verfi che corrono in egual modo innan-

e indietK» ; chiamati anche ricorrenti . 
Vedi RlCOR RENTE . 

RECIPROCHE figure , nella Geometr ia , 
fonaquelle che hanne g l i antecedenti e con-
feguenti deüa fteíTa ragione in ambe le figu
re' . Vedi TAV.GEOKÍ. FIG. 22. N0.2. Q u i v i , 

A : B : : C : D , o v v e r o , 
12 : 4 : 9 : 3 . 

C i o é , quanto piíi lungo é i l lato A , nel 
pr imo re t tangolo , di tanto piu profon
do é i l lato C , nel fecondo rettangolo , 
del lato D nel p r i m o : e per confeguen^a, 
la lunghezza deli ' uno é compenfata dalla 
profondita dell1 a l í ro . 

A n c o r a , come i l lato A é f piíi lungo 
del lato C , cosí i l lato B é ^ piu lungo 
del D : per i l che i rettangoli fono necef-
fariamente eguali . V e d i RETTANGOLO. 

QyelV é la fondazione d i quel Teorema 
cattolico , che i l rettangolo degli eftrerai dee 
fempre eífer1 eguale a quello dei medit: e 
per confeguenza , la ragione della regola del 
t r e , o regola d ' o r o . Ved i REGOLA. 

P e r c h é , fuppongafi , che fi deffero tre 
numer i , -oquant i tad i , g e o m é t r i c a m e n t e pro-
p o r z i o n a l i , c o m e , A , B , e C ; e che fi 
ricercaíTe di í r o v a r n e una quar ta , D , pro-
porzionale , ad eíTe: poiché A : B : : C : D , 
percib A B r = B C , e per confeguenza D = 

K ü c> 7 

B C c i o é , i l quarto termine é eguale al 

quoziente del fecondo, mol t ip l ica to pel ter-
zo t e rmine , divifo col p r i m o . 

Ovvero cosí in n u m e r i : fuppongafi, che 
f i di a, 1 2 , 4 , e 9 ; e fi ricerchi un quar
to proporzionale. Ora come 12 : 4 : : 9 : Q . 

M a 12 Q — 4 x 9 = 3^- Percib Q _ = ; ^ -

( : 3 . ) c o I dividere ambi i latí per 12 . 
E quindi ne fiegue, che fe due t r iango-

S i , paraleUogrammi, p r i f m i , paralellepipe-
¿ i , p i r a m i d i , c o n i , o c i l i n d r i , hanno le 
3oro bafi e a l t i t ud in i reciprocamente propor 

RECIPROCA proporzions, é quando in 
quat t ro numeri , i l quarto é minor del fe
condo , per tanto quanto i ! terzo é maggior 
did^úmo-^tviceverfa . V e d i PROPORZIONE . 

Queft' é i l fondamento della regola del 
tre inverfa , o indi re t ta . C ó s i ; 4 : i o : 8 : < 5 . 
V e d i REGOLA . 

Grand1 ufo fi fa di quefta proporcionereci' 
proca dal S*. Ifacco Newton, e a l í r i , nel d i -
moftrare le leggi del m o t o . V e d i MOTO. 

RECIPROCO Teorema. Ved i f A r t i c o l o 
TEOREMA . 
- R E C I T A T I V O , o Mufica r e c i t a t i v a , 
una fo r í a ' d i canto poco diverfo dalla pro-
nunzia ordinar ia ; t a l ' é q u e l l o , i n cui va
r ié part i della l i turgia fono . rec í ta te nelle 
C a t t e d r a l i , o quello con cui g l i a t to r i d' 
opera, & c . ordinariamente difeorrono fui 
T e a t r o . V e d i CAINTARE, e OPERA. 

G l i I t a l i an i fi dift inguono nel lor recita
tivo. I recitativi delle Opere in I n g h ü t e r r » 
fogliono ñ a n c a r e g l i U d k o T r , pe rché que-
ñ i non ne intendon la iingua ; ma le aric 
g l i ricorapenfano. V e d i CANTATA. 

R E C I T A T I V O Ji t le , é i l modo di feri-
vere accomodato a quefta forta di muf ica . 
V e d i STILE. 

R E C I T A Z I O N E , 1'atto di recitare, od 
efporre un difeorfo, a modo d i narrativa , 
r ipe t i z ione , declamazione, o lettura . V e 
di DECLAMAZIONE , & c . 

RE-CITAZIONE , o feconda c i taz ione , re-
fummonitio^ nelle Leggi Inglefi , refummons ^ 
é quando fi chisma una perfona a n í p o n d e j 
re ad un ' az ione , dove la prima citazione 
é deiufa , o fofpefa per qualche accidente i 
come la morte d 'una parte, & c . Ved i C I 
TAZIONE . 

R E C L Í N A T O R E , o reclinante orinólo a 
Sole^ é un o r i u o l o , i i cui phno reclina, o 
pende dalla perpendicolare ; c i o é , piega o íi 
fcotla da vo i quando g l i ftate davan t i . V e 
di RECLINAZIONE . 

Quando quelia reclinazione é eguale a l l ' 
altezza del p o l o , fi dice che T or iuolo é 
equmoziale. Vedi OKOLOGIO SOLARE. 

RECLINATORE declinante, o oriuolo Re-
x i o n a l i , quelle due figure o fol id i fono egua- cliname declinante , é un 'o r iuo lo , che non. 
3i l una all'alera j e vice ver/a, fe fono egua- fta né perpendicolarmente, né d i r impe t to 
3 i , le loro bafi e a l t i t ud in i fono reciproca- a uno de 'punt i cardinal i . V e d i DECLINA-
mente proporzionabi l i . V e d i TRIANGOLO, TORE . 
PARALELLEPIPEDO, PRISMA, CONO, C I - R E C L I N A Z I O N E , d ' u n p i a n o , negli 
ÍINDRO, & c . « o r iuo l i a S o l é , i l numero de ' g r ad i , che i m 

Tem. V I L N p ía -
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-piano d 'o ro log io piega indietro , da un pja-
kio efattatiiente r i t . to , o yerticale , c ioé , dal 
zen i t . V e d i PJANO. 

La reclinazione ñ trova, f ác i lmen te col mez-
'¿o d ' u n r e g ó l o , e d 'un quadrante; pe rché 
avendo t i raro una linea orizzontaie sul pia
n o , con una iivella o quadrante, ed a eíía 
unValtra linea ad angoli r e t t i ; applicate fin 
r e g ó l o , cosí che un capodi eíTb penda fopra, 
o a r r iv i oltre i l p iano: allora un quadran
te , applicato aU'or lo inferiore del r e g ó l o , 
moftrera i gradi e m i n u t i delia reclinizione 
del p iano; contando da quel lato del qua
d ran te , che é cont iguo aliVorlo del r e g ó l o . 
V e d i OROLOGIOSOLARE, QUADRANTE , & c . 

R E C O G N I T I O N E adnullanda per vim 
& duriticm fatla , é in Ingh i l t e r ra uno fcri t-
to ai Giud ic i del Banco r o m u n e , per aver 
mandato un ' a t t o di regiftro circa una rico-
¡nofcenza , recognizance ̂  che i l riconofcitore 
fuggerifce eflfcre flata confeíTata per forza e 
per duro p r o c e d e r é : affinché , fe la cofa é 
t a l e , quello fia annul la to . V e d i RICOGNI-
ZIONE. 

Tranfcriptio Recognitímir faBa coram )u~ 
fliciarits itinerantibus. V e d i TRANSCRIPTO. 

R E C O L E T T I , una Congregazione di 
Francefcani r i f o r m a t i , detti anche Frat i mi-
nori di S. Francefco, della firetta ojfervanza , 
V e d i FRANCESCANO „ 

Furono flabiliti circa 1'anno 1530^ allor-
ché , volendo alcuni Rel ig io í i d e l T O r d i n e d i 
S. Francefco oífervar la di lu i regola appun-
t i n o , Clemente V I L diede loro cafe, par-
t icolarmente Tulles ne\ L i m o f i n o , e Murat 
i n A u v e r g n a , ove poteffero r i t i r a r f i , e r i -
cevere coloro ch' erano difpofti a f egu i r l i . 
— L o fteífo anno egli approvb la riforma ; 
C nel 1584 yenne quefta portata in I t a l i a . 

R E C O M M E N D A T I . V e d i AFFIDATUS . 
R E C O N C I L I A R ! , ne1 Codic i I n g l e f i , 

<k.c. — U n a Chiefa é ázttz reconciliar i , eífer 
riconciliaúa, quand' e confecrata di n u o v o , 
dopo d ' e í f e re ftata imbra t t a t a , o profanata; 
come dal poffeííb di Pagani, E r e t i c i , & c . 
V e d i CHIESA , CONSECRAZÍONE , PROFA-
NAZIONE . 

R E C O R D A R E faciaf , uno fc r i t to preíTo 
g l ' I n g l e f i , d i re t ta al Sceriffo per rimovere 
una caufa pendente in una Cor te in fer iore , 
come Corte dei cen to . Cor te d i Con tado , 
Cor te d' antico pat r imonio , & c . al Banco 
del R e , o alie l i t i c o m u n i . 

t) t : r* 
Sí chiama c o s í , pe r ché comanda al Sce

riffo di formar un a r t o , to make a r ecord , 
.del p r o c e í f o , o da fe fíeífo , o per mezzo 
¿ T a l t r i ; e pofcia di mandar in Cor te la caufa . 

R E C R E M E N T O , RECREMENTUM , nel-
la medicina , certa materia fuperflua meíel : la
ta con altra c h ' é utiie . Ved i FECCTE . 

N e l qual fenfo vuol d i ré Jo íieífo .che f V f -
¿ t a o E/cremento. Ved i Es CREMENTO . 

RECREMENTO é alie volte ufato anche per 
denotare que' fughi ap parta t i nel corpo , i 
q u a ü pofcia fervono a l l ' e c o n o m í a : come la 
linfa , i l fíele , & c . — E che fono cosí ch ía -
ma t i per di.itingue.rli daglj eferementi, i qua-
! i vengono cacciati dal corpo , come .non at-
í i ad u l te r io r 'u fo . Vedi—ESCREMENTO . 

R E C R I M I N A Z T O N E preífo g i ' I n g l e f i , 
un' aecufa poí ler iore recata dal l ' aecufato cou-
tro i l fuo aecufatore , fopra lo íleífo f a t to . 
V e d i ACCUSA . 

Quando due par t í hanno fatto la lor mu
tua querela alio íleífo t empo ; fi dee prima 
determinare , chi íara 1'aecufatore, e chi 
I'aecufato ; cioé , su chi dee cadere la recri-
minazJone. 

Per le leggt di Francia , la recriminazione 
non ha forza , finché i l reo non fia purgatQ 
legalmente , 

R E C R Ü D E S C E N T I A , nella medic ina , 
e quando i l m a l e , che fe ,n'era andato, r i -
torna di n u o v o . Ved i RICADUTA . 

R E C T I , ne l l ' A natomia , fi chiamano cer-
í¡ raufeoli, pella d r i t tu ra del corfo delle lor 
fibre, dalia lor origine f in 'a l ia \ox' inferzio-
ne; avendo particolari denominazioni dalle 
p a r t i , alie quali fervono , come i l Retlus 
abdominis , reüus femorií , reBur capitit late-
raliy, major externus , — minar externus , — 
majar internus — minor internus , e reñus 
palpebne, 

RECTUS abdominir, é un mufeolo dell ' i n 
ferior ven t re , che nafce dallo fiernum, edalT 
eftremita de l l ' u l t ime due c o r t ó l e ; e va dr i t -
to i n g iu alia parte anteriore dell ' addomi
n e , per eflfer'inferito n e l l ' o x — V e d i 
T A V . ANAT. ( M i o l . ) Fig. 1. n0. 47. fig. 2. 
w0. 28. Vedi anche ADDOMINE . 

Eg l i ha t r e o q u a t t r o innervazioni, o p i u t -
tofto coartazioni tendinofe delle fue fibre car-
nofe , ched iv idono i l d i lu i ven t re , perd i r 
c o s í , ín t an t i mufcol i d i f t i n t i . 

H a vene ed ar ter ie , che ferpeggiano nel
la di l u i parte í n t c i i o r e dai vaíi mammillari 

ed 
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ta epigaftr'c* > che comunicano infierne, a®-
ciocché ü í angue polla ri tornare per le vene 
rnammillari > quando i l paflo n ' é chiufo per 
V eptgaflricht f che f i t rovano compre í í e nel
le donne gravide. 

RECTÜS fémoris j é un mufeolo della gam
ba , che nafcendo dalla parte baila della fpi-
na deU' i l tum, e d í f e e n d e n d o t ra i due vnfii y 
viene infer í to nella patclla, — V e d i T A V . 
ANAT. ( M i o l . ) Fig. íi n0. 52. V e d i anche 
FEMÓ RE . 

RECTUS palpebrx, é un mufeolo che fol-
íeva la palpebra: nafce dal fondo del!' ó rb i t a 
del!' occhio, ove i nervi o t t i c i forano i l era-
n io , e paitando al diflbpra del fuperbus, v ien ' 
i n í e r i t o per mezzo d' una gran tendine nell ' 
or lo della palpebra. Ved i PALPEBRE. 

RECTUS capitis lateraüs, un pajo di cort i 
mufcol i denfi e carnof i , che nafce dalla par
le fuperiore de i proceffi trafverfi della prima; 
vertebra del eo l i o , donde eglí afcende, ed 
é inferi to nell4o/ occipitis . V e d i TESTA . 

I I fuo ufo é d i m o v e r é la t e ñ a la teralmen
te ve río Tuna o l ' a l t r a fpalla : quando ope
ra no í n f l e m e , effendo antagoni f t i , la tengo-
no fe rma . 

RECTUS externus capitis major , i l terxo 
pajo di mufcol i del capo, che nafce carnofo 
e tendinofo dalla parte .fuperiore della doppia 
fpina della feconda vertebra del eol io , e íten-
dendofi nel fuo afcendimento , é inferito nella 
parte poí ier iore del l ' os occipitis . —• Serve a 
t i ra r i l capo diret tamente indie t ro fopra la 
pr ima vertebra. 

RECTUS externus minor, un pajo d i m u 
f c o l i , che s'alza dalla parte diretana della 
pr ima vertebra del eo l io ; ed inferi to nel mez-
zo dell1 os occipitis. 

Serve parimente a t i rare la te í ta diret ta
mente addietro. 

Q u e í U due mufcoli fi chiamano a l t r i m e n t í 
renuentes'. 

RECTUS internus capitis major, un pajo di 
m u f c o l i , che nafce dalla parte anteriore de i 
cinque proceffi in te r ior i trasverfi della pr ima 
vertebra del do r fo , v ic ino alia fuá gran ca-
v i t a . 

RECTUS internus minor, nafce dalla parte 
anteriore della prima vertebra del e o l i o ; ed 
¿ infer i to nell ' anterior appendice dell'ox oc
cipitis, jmmediatamente fotto i l fuddetto. 
. Quefti fervono per mover l á í e í í a in avan-

t i , effendo an tagoni í l i al reBus externus, o 
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renutns fulla parte diretana della t eña ; e 
qu ind i fi chiamano anche annuentes. 

R E C T O , nellaLegge Ing ie fe , unofer i t -
to ordinariamente chiamato fer i t to di d i r i t -
to , of right y di si alta na tu ra , che laddo-
ve g i i a l t r i í c r i t t i i n azion rcale fono fola-
mente per ricuperare i l poíTeíío delle t e r re , 
& c . in q u e ñ i o n e , perdute dall 'at tore , o da' 
fuoi A n t e n a t i ; queflo mira a ricuperare e i l 
poíTeíío cosí perduto, e la proprieta della 
cofa: coficché ambi i d i r i t t i fono q u i fofte-
nu t í inf ieme; quello della proprieth, e quel-
lo del pojjejja. V e d i PROPRIETA' , e Pos-
SESSIONE. 

Se uno perde la fuá caufa fopra q u e ñ o 
f e r i t t o , egli é ienza r imed io . V e d i DRÍTTO . 

V i fono due forte di quedo feri t to : ¿re-
ve magnum de reEio, o v vero breve de retío 
patens, uno feri t to di d i r i t t o patente; e re-
fio claufum, uno fer i t to di d i r i t t o ch iu fo . 

11 pr imo íi chiama c o s í , perché fi manda 
aperto . — H a íuogo ú n i c a m e n t e per c o l u i , 
che ha feudo femplice nelle terre b r iga te , 
contro i l tenente della libera tenuta almeno . 

I n f a t t i , lo feri t to di d i r i t t o patente é efte-
fo in pratica oltre la fuá or iginal intenzione : 
pe rché uno feri t to di d i r i t t o di do te , che ha 
íuogo peí tenente in do te , é patente; e cos í 
i n diverfi a l t r i cafi . Fitzherb. 

L o feritto di d i r i t t o chiufo , chiamato an
che breve parvam de reÜo , é d i r e í t o al S i -
gnore d 'ant ico d o m i n i o , o p a t r i m o n i o , o 
al caí ía ldo del feudo del R e , e ha Iuogo per 
co lo ro , che tengono terre e poffeffioni per 
d ip loma , in feudo fempl ice , o in fee-tail, 
i n feudo condiz ionato , ovvero a termine d i 
v i t a , o in do te , fe vengono difeacciati da 
ta l i ierre-, o p r iva t i del poffeí ío. I n tal ca
fo un' u o m o , o fuoi eredi poífono ottenerc 
lo feritto di d i r i t t o ch iu fo , diret to al Signa
re d' antico d o m i n i o , e che g l i comanda d i 
fare a quello giufl izia nella fuá Corte * 

RECTO de advocatione Ecclefix , uno feri t 
to di d i r i t t o , che ha luego quando una per-
fon a ha ragione di padronato in feudo per sé , 
e fuoi e redi , e morendo i l benefiziato, uno 
ñ r a n i e r o prefenta i l fuo cherico alia Chiefa ; 
ed egli non avendo portato la fuá azione d i 
quare impedit, né di darrein prefentement en
t ro f e i m e f i , ha fofferto che lo l lranicro ufur-
p i fopra d i l u i . 

RECTO de cuflodia teme, & haredis, uno 
fer i t to che ha Iuogo per c o l u i , i l cui teñen' 

N a te o 
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te o feudatario morendo i n fuá m i n o r i t a , 
uno ñ r a n i e r o en t r a , e prende i l corpo dell ' 
crede. 

Q u e í l o fcr i t to quanto alie terre tenute in 
capite, o per fervizio di Cava l ie re , é dive-
nuto inu t i l e per lo Stat. 12. Car. I L M a non 
dove c ' é un tutore in focage, ( cioé ne' fer-
v i z j ignobi l i d ' u n fittuario) o af íegaato dal 
leftamento del predeceflfore. 

RECTO de dote, uno fcr i t to di ragion di 
do te , i l quale ha luogo per una donna, che 
ha ricevuto parte della fuá do te , e procede 
a dimandare i l re í iduo nella fteíTa C i t t a con-
t r o l ' e r e d e , o i l d i lu i t u to r e . V e d i DOTA-
ZIONE . 

RECTO de dote unáe nikil habet ^ é uno 
fcr i t to di d i r i t t o , che ha luogo , quando i l 
« l a r i t o avendo diverfe terre e poffeí í ioni , 
non ha afficurato alcuna dote alia fuá mo-
glie \ con che queí la é r idotta a foliecitare 
i íuoi terzi contro 1' erede , o i l di lu i tutore . 

RECTO ás rationabili parte, uno f c r i t t o , 
che ha luogo i ra eredi per t i t o lo di fangue , 
come fratelli i n gavcl-kind, ( che hanno 
egual parte nel l ' e redi ta) o fore l le , o a l t r i 
coeredi , come nipot i de l l ' uno e 1' al t ro feí-
f o ; e per terre in feudo femplice . 

Se un' uomo da a ferma la fuá té r ra a v i 
ta , e pofcia r imore , lafciando per prole due 
figlie, e appreífo , i l fittuario a vi ta parimen-
t i muore ; entrando una delle forelle nel pof-
feíío di í u t t o i l podere ? con uiarparlo cosí 
fopra l1 a l í r a , la forella in tal modo pregiu-
dicata avra q u e í l o fcr i t to per ricuperar la 
fuá parte . 

RECTO quando Dominas remi/it, uno fcri t-
,2o di ragione, che ha luogo quando alcune 
terre o poífeíí ioni í k u a t e nella Signoria di 
qoalche Signore , fono i n domanda per mez.-
zo d ' uno fcr i t to di ragione. 

Se ü Signore non tiene Corte , o fulle pre-
gBiere demandante, o tenente r manda i i 
fuo f c r í í t® alia Cor l e del R e , per mettere 
i v i la caius. per quel t e m p o ; que í lo fcri t to 
apparifee per' T a l t r a par te , e ha i l fuo no-
me dalle parole i n eífo comprefe , i l che é* 
la vera occa í ione del m e d e í i r a o . 

RECTO fur di/clatmsr, uno f c r i t t o , che 
ha l u o g o , quando i l Signore , nella Corte 
delle l i t i comuni , fofliene qualche d i r i t t o fo
pra i l fuo tenente o vaífallo , equefti rifiuta di 
di pende re da lu i j fulla quat j i nunz i a i l Si
gnore avra qusflo fccktOc 

x̂ . li< G 
RECTO folio. V e d i l 'A r t i co Io FÓGLIO . 
RECTUS in curia, uno che fta nel F o r o , 

e contro i l-quale neíTuno fa qualche obbie-
z ione . 

Quando un 'uomo ha annullato i l bando , 
e pub partecipare del benefizio della leg-
ge , fi dice ch' egli é reBus in curia. V e d i 
BANDO. 

R E C U R R E N S , nell ' A n a t o m í a , un ñe r 
vo che nafce dal par vagum, e d i ü r i b u i í c e 
varj rami alia la r inge , per affiftere alia for-
mazione e modulazione della voce , donde 
egü é ancora chiamato i l ñervo vocale. Ve;-
di ÑERVO,. VOCE, ¿kc. 

S'appella recurrens , ricorrente , dal fuo 
r imonta re , o r icorrer ' indie t ro dal Tarace al
ia laringe . 

V i fono realmente due ricorrenti, deñr© 
e finiftro : i l f inirtro nafce dal tronco del 
vagum ; i l d e ü r o da un plexus del mede í l -
mo , immediatamente fotto \^ clavicula . — 
Amenduc corrono a l l ' insíi lungo la trac he a Y 
alia quale comunicano alcuni ra rn ice l l i , e 
van no pofcia a terminare ne' mufeoli del ' 
la l a r inge . 

I I lor ' ufizio appare in parte da che ua 
cañe non pub abbajare , quando fono ta-
g l i a t i . V e d i LARINGE. 

R E C U S A N T 1 , perfone che r i f íutano d i 
riconofeere i l priraatodel Re d ' I n g h i l t e n a . 
V e d i SUPREMÍTA', e CONVINTO . 

T a l i fono i C a t t o l i c i R o m á n i , i quali fo-
ñ e n g o n o che i l Papa é fopra di l u i ; donde 
fi chiamano Papií l i recufanti, V e d i PAPA R 
e RE . 

I Ca t to l i c i R o m a n í non fono caricati di 
doppie t a ñ e , & c . , puramente come Cat to 
l i c i , ma come recufanti. 

R E C U S A Z í O N E , REGUSATO, p r e í T o g r 
Inglef i , un 'a t to con cui fi priega un Giu.-
dice di fofpendere i l g iudiz io di certa cau-
fa , a cagione della d i l u i parentela con una 
delle p a r t i ; o di qualche n imic iz ia capita-
l e , o í i m i l i . 

Per le leggi Francefi una parentela en
t ro i l q u a « o g rado , é fliraata caufa léga
le di recufazione ; come anche Teífer ' i l G i u -
dice pa t r i no , & c . d 'una delle p a r t í . 

R E D D A N D I S charüs. V e d i l ' A r t i c o I o 
CHARTIS . 

R E D D A T . — Pracipequod reáda t ; uno 
fcr i t to d i gran diverfi ta quanto alia forma 
e quan£« al l ' u fo j fieiidendofi egualmsnte. * 

ferit-



fcrittí di d i r i t to , che ad a l t r i f c r i t t i d5 ¡rt-
greíto e pof íeñione . 

C h i a m a í l alie volte fcritto di diritto chite? 
f o , come quando egli forte dalla Corte d i 
Canceller ía c h i u í a ; alie v o l t e , fcritto d i d i 
ritto patente, come quand' ei forte da Can
cellería patente , o aperta, verfo la Cor te 
di qualche Signore , o fia Lord, per alcuno 
de' di luí vafiai l i che fofFre u f u r p a z í o n e , 
contro 1' ufurpatore . Vedi SCRITTO . 

R E D D E N D U M , i n Legge, una claufo-
la in un' a í f i t t o , Scc. colla quale una ren-
dí ta é rifervata a coluí che da a ferma . 
Ved i RENDITA , e AFFITTO . 

R E D D I T A R T U M , un ' antico termine 
l é g a l e , per un l ib ro di c o n t i , catalogo, o 
ruólo di r e n d í t e , i n cui 1'éntrate e fervizj 
d1 un feudo fono regi f t ra t i . Ved i RUOTOLO , 
RENDITA , e TERKIER. 

R E D D I T I O , una refa , o ref t i tuz ione. 
I n Legge denota anche una confeffion g iu -
d í x i a l e , che una cofa in quef l íone appartie-
ne al domandantc . 

R E D E N Z Í O N E , REDEMPTIO, in Leg
g e , una facol ta , o d i r i t t o di rientrare nel 
pofleíío di terre , & c . che fono ñ a t e ven-
dute , ed affegnate ; contro la rimborfa-
z í o n e del danaro di compra , colle fpefe 
l ega l i . 

Q u é ' c o n t r a t t i , ne' quali la [aceita, o 
come alcuni 1' appellano , V equitadt redenzio-
ne é r i fervata , non fono che una forta d i 
cont ra t t i pignorativi. U n certo tempo e l i -
m i t a t o , entro cui la facoltk di redenzione 
fara efercitata i e oltre íl quale non fi potra 
ella í l e n d e r e . 

R E D E N Z T O N I , REDEMPTIONS , negli 
A n t i c h i Lcgiftí Ingleí i denota multe gravo-
fe importe per vía di commutazione pella 
t e ñ a o vi ta del d e l í n q u e m e . V e d i RISCAT-
TO , e MISERICORDIA. 

R E D H I B I T I O , neila Legge C i v i l e I n -
glefe , un ' azione perraelTa al compra torc , 
per annullare con efla la vendita d' alcun 
mobi le , ed obbligare íl vend í to r e a pren-
¿er ia di nuovo indietro , a eagíone che i l 
compratore la trova d a n n e g g í a t a , o che w' 
era quakhe inganno perfonale, & c . 

La redi-bizíom ¿ o azione redibitoria, ha 
luogo in varj ca f i , nel corpo della Legge C i 
v i l e . — Se fi vendeífe un cavallo , che pa-
tifee g l i í í r a a g u g l i o n i , eh' é b o l f o , o rap-
prefo, q u e f t ' é u n c a í o redihit^io i § i l coffJ-
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pra ío rc farcbbe obbligato di r iprendt r io nel 
termine di nove g i o r n i . 

R E D 1 N T E G R A Z I O N E , REDINTEGRA-
TÍO, nella Legge C i v i l e , l ' a t t o di r imet te-
re una perfona nel poffeífo d1 una cofa', del-
la quale é ñ a t a privata ingiuf lamente . 

I n Francia quand' uno é fpoglíato della 
fuá propr ie ta , ei la richiama con un redin-
tegrando, o azione di re f t i tuz íone . — I I re-
dintegrando dee eíTer diraandato nel termine 
di un' anno e d ' u n g i o r n o , a l t r i racn t i é ef-
c lufo . 

R E D T N T E G R A Z I O N E , nella C h i m i -
ca , íl rimettere un corpo m i l l o , o materia , 
la cui forma é ñ a t a diflrutta per calcinazio-
ne , corrof ione, fublimazione ,• o fimili , a l
ia fuá prima natura , e cof l i tuzione. 

La redintegraztone dei Mercur io é propria-
mente chiamata ravvivificazione, V e d i RAV-
VIVIFICARE . — I I Sv. Bo j le ha un trat ta-
to efpreíTo fulla redintegraztone del f a l n i t r o ; 
i n cui egli m o í l r a , che dopo averio r ido t to 
per fiuílione i n n i t ro fiífo, che é p á r e n t e 
í h e t t o del fal di t á r t a r o in tutte le fue pro
pr ie ta , lo potrebbe fubito redintegrare GOÍI 
irr igarlo d'una fufficiente quantita di fpirí-
to di n i t r o ; cioé , potrebbe riproduire ver i 
cri í lal l i del l 'ordinaria forma e vir t í l del fal
n i t r o . V e d i SALSITRO , 

E" una forte obiezione contro i principj 
o elementi C h i m i c i , che noi non poffiamo 
redintegrare i l corpo , d' onde fi fon prefi , 
col r i t o rna r ' a me fch í a r l i . Ved i PRINCIPIO , 
c'd ELEMENTO . 

Par che cib pro v i , che i l corpo non con-
fule va propriamente in tali elementi ; oche 
eflí non erano originalmente contenut i ne l 
medefimo^ ma piuttoflo prodot t i col fuoco, 
V e d i F u o c o , & c . 

R E D Í R E ad pacem , Ved i i5 A r t i c o l a 
PAX. 

R E D I M I B I L I , redeemabíes pre í ío g l ' I n 
gle fi , fono terre , f o n d i , & c . vehduti con 
una riferva de l l ' equi ta di redenzione . V e 
di REDENZIONE. 

Le terre della Corona fono redimibili per 
fempre ; altre folamente per un certo tempo . 

R E D I N I y della b r i g l k , denotano due 
ftrífee di pelle che s ' incontrano nell ' i m p u -
gnatura della briglia del cavaliere, affine d i 
fare che i l morfo p o r t i , e tenga i l cavallo 
in foggezione . V e d i BRIGLIA . 

Fal[e redini i é una l iña di c u a i o » che f i 
fa 
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fa pallar alie voke per l 'arco della t c f l i e ra , 
pe r archeggiare i l eolio del caval lo . 

R E D U P L I C A T 1 V E propofizioni , fono 
queile in cui i l foggetto é repl icato , con 
alcuna c i r eo í l anza o condizione. • — C o s í , 
g i l uomim y come uomini , fono ragionevoli: 
i Recome Re, non fono foggetti che a Dio , 

R E D U P L 1 C A Z I O N E y nella R e t t o r i c a , 
una figura , per raezzo delia quale un vcr
ío comincia colla fleíTa parola , con cui íi-
n i fce j j^precedente . V e d i ANADIPLOSI. 

REDUPLICAZIONE , in Lóg ica , é una Tor
ta d i condizione efprefia i n una propofizio-
n e ; che indica od aíTegna i l m o d o , in cui 
i l predicato é a t t r ibu i to al fogget to . Vedr 
REPLICA . 

L 'o rd ina r i e parole reduplicanti fono , gua-
tenus y in quan to , pofto che , ñ a n t e che, 
& c . Donde le propofizioni recluplicative 

R E D U X , n e l k C h i m i c a . V e d i 1 'Art i -
eolo RIDOTTO . 

R E F E R E N D A R I O , Rcferendarius, ne-
gl i an t ich i c o f í u m i ; un Officiaie , che re
cava le petizionr del popólo al R e ; e infor-
mava i G iud ic i de 'comandi del medefimo. 
U n Ufíz ia le di quefta f o r t a , come Spelman 
o í T e r v a , fi avea in Inghi l te r ra , nel tempo 
de 'Sa í fon i . — U n a í imi le carica venne ap-
prcffo efercitata da a l t r i , chiamati M a j h i d i 
richiefle. V e d i RICHIESTA . 

R E F E T T O R I O , refeBorium y una Sala 
fpaziofa n e ' C o n v e n t i , od altre Comuni t a -
d i , nella quale i F r a t i , le M o n a c h e , & c . 
prendono le lor refezioni , o cibi i n co
ra une . 

I I Refetterio de 'Benedet t ini di S .Giorg io 
a V e n e z i a , difegnato da Pa l lad io , é uno* 
de' p iu belli del m o n d o . Daviler. 

R E F E Z I O N E , referió , tra Fra t i ed Ec-
e le f ia f i i c i , un p a ñ o o cibo parco , appunto 
fufficientc peí raantenimento della v i ta . Ved i 
PASTO, e PIETANZA. 

REFEZIONE, é anche d 'ufo negli an t i 
ch i au tor i per fígnifícare i l dovere, o fer-
v i z i o , che tocca ad una perfona di prove-
dere cibi per g l i Ecclef iaüic i , o anche per 
P r i n c i p i . V e d i PROCURA. 

R E F L F S S I B I L I T A ' áei raggj di luce y h 
quella p ropr ie ta , con cui fono difpoíH ad 
effere riflejfi. V e d i REFLESSIONE . 

O v v e r o , é la lor difpofizione ad effer v o l -
t a t i ind ietro nello ñeffb médium, da un'al-
í ro médium fulla fuperficie del quale effi ca-
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dono . — Quindi que'raggj íi dicono efíere7 
piü o meno rifieffxbili, che vengono r i to rna-
t i indietro p i ü , o meno agevolmente fotto 
la fteíTa incidenza. V e d i RAGGIO. • 

C o s í , fe la luce paífa fuori d i un vetro 
nel l ' a r ia , e col i ' e í fere inelinata piü e piü 
alfa comuna fuperficie del vet ro e deU'aria , 
comincia finalmente ad eífere totalmente r i -
fíeíTa da quella fuperficie; queí íe forte d i 
r agg j , che in í imi l i incidenze fono r i fk í í l 
i n maggior copia ; o i raggj , che per effer 
i n c l i n a d cominciano colla maggior preftez-
za ad effer totalmente r iñe f f i , fono i piü 
refleffúili. 

Che i raggj d i luce fono di colori diffe-
renti dotat i d id i f ferent i gradi di reflejfibilita f 
fu prima feoperto dal Sr. Ifacco N e w t o n , 
ed é d i m o ñ r a t o col fegiicnte fperimento . 
•—Appl icandof i un prifma D F E , { T a v . 
Otticafig. 55 . ) i c u i angoli fieno ciafeuno 
45o , a l l ' apertura C d' una camera ofeura-
t a , i n tal' maniera che la luce fia rifle fia 
dalla bafe in G : i raggj v io í e t t i fi vedono 
prima rifleffi in H G ; continuando g l i a l t r i 
raggj fempre r i f r a t t i in I K . — Dopo i v i o 
í e t t i , i t u r c h i n í fono t u t t r r i f r a t t i , pofeia^ 
i v e r d i , & c . V e d i PRISMA. 

Quind i appare, che i raggj d i íTeren temen-
te c o l o r i t i , d i fíe r i feo no in grado di reflejji-
¿Hita. V e d i COLORE.-

Appare da a l t r i fperimenti , che que ' rag
g j , che fono piü refieffibili, fono anche i 
piü rifrangibili\ Ved i RIFRANGIBILITA'. 

R E F L E S S I O N E y nella Meccanica , i l 
r i t o r n o , o moto regreffivo d ' u n m o v i b i l e , 
caufato dalla refifienza d ' u n corpo , che lo 
impediva ne í profeguimento della fuá pr ima 
direzione. V e d i MOTO, RESISTENZA , & c . 

Si difputa , fe v i fia qualche m o m e n t á n e a 
quie te , od in terval lo tra i5 incidenza, e la 
refíejjione ? Per 1' a í fe rmat iva ftanno i Peri-
p a t e t i c i , e quel che penfano, che i l moto 
rifleffo fia diverfo dal moto incidente delio 
fieíío corpo . • — I I moto d' incidenza , fecon-
do quefti A u t o r i , é interamente perdu to , 
e d i í h u t t o dalla re fi lienza deH'ortacolo con-
trappoftogli ; e i l movib i le é cosí refo aífo-
lutaraenfe quiefecnte nel punto di c o n t a í t o ; 
fin che un nuovo moto di refleffione ci v ien 
p r o d o t t o , da una contraria caula , 

I Cartefiani a í íer i fcono la negativa ; ne
gando a í í o l u t a m e n t e ogni forta di quiete tra 
i ' inc idenza e la refleffione: allegando, che 

fe 
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fe i l moto foíTe una volca d i f l r u t t o , bcnché 
per un íoí m o m e n t o , non v i farebbe alcu-
na cofa per miovar í icu te ccc i t a r io ; ma i i 
corpo perfi í lerebbc in quel nuovo flato,, tan
to quanto s'egh íoífc Hato ¡n quiete m i l i ' 
anni . V e d i QUIHT^; , e LEGGE DI N A 
TURA . . 1 

Appunto R o h a u l t , e a l t r i , xlefíniícono la 
reflsffione non e|Ter altro che un cambia-
meato di dcterminajzione; od unacont inua-
•zione del primo mo to in una nuova dire-
2 ¡one . Ved i DETERMINAZIONE , & c . 

C o m e , dicono effi , un pendolo , quand1 
é g iunto alia fuá rmggior portata , non s' 
arreda i cosí un corpo á u r o , , battendo con-
t r ' un" aitro pur duro , non fi ferma , mapro-
fieaue i l fuo moto peí verfo c o n t r a r i o , fe-
condo la üabi l i ta legge d i natura ; e cib 
da l i ' immedia ta influenza od impulfo della 
caufa c h e ^ r i m a i o m o í í e . — M a queftadot-
í r i n a é ora generalmente abban.donata. 

La reflejjione é concepita <lai piu r ecen t i , 
e m i g l i o r i A u t o r i , come un moto partico-
lare a 'corpi e la f t i c i , in v i r t u del jquale , do-
po averba t tu to c o n t r ' a l t r i , ch ' e í f i non pof-
fono r imove re , cedono, o danno addietro, 
pella lor potenza .e laí l ica . Ved i ELÁSTICO 
corpo ,. 

Su queí io pr incipio v i e n ' a f f e r i t o , che v i 
pub e í f e r e , ed é un periodo di quiete tra 
I ' inc idenza , e la ref le j j ione; poiché i l m o í o 
rifleíTo ,non é una continuazione delT al t ro , 
ma un nuovo m o t o , che nafce daunanuo-
va caufa o p r i n c i p i o , cioé , dalla potenza 
d 'e la f t ic i ta . Ved i ELASTICITA''. 

E g l i é una delle gran leggi della reflejfio-
ne , che i ' a n g o l o , che un corpo rifleífo fa 
col piano .di un'oftacolo riflettente ^ é eguale 
a q u e l l o , nel quale elfo ha nrtato con quel l ' 
of tacolo. V e d i ANGOLO, e INCIDENZA. 
— Pelle varié leggi del moto offervate nelle 
reflejfiom de' corpi y V e d i 1' A r t i c o l o PERCUS-
SIONE. 

REFLESSIONE dei ragg/di luce, n e l l ' O t -
t i c a , é un motode i raggj , col quale, dopo 
d'aver percoflb nelle parti folide de ' co rp i , 
o p iu t to l lo dopo d'effervifi b e n ' a v v i c i n a t i , 
fe ne r i t i r a n o , o ne fono r i f p i n t i . V e d i RE-
FLESSIEILITA'. 

L a reflejjlone dei raggj di luce dalle fuper-
íicie de c o r p i , é i l mezzo con cui i corpi 
diventano v i f i b i l i . V e d i VISIONE. E l a d i -
fpofizion de 'corpi a riflettere quefta o quel-
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la í o r t a di raggj nella magglor copia , é la 
cauía del lo r ' e í fe re d i q u e ü o , o d i queí 
co lore . V e d i COLORE. 

La reflejjlon della luce dalle íuperficie de-
gl i í p e c c h j , fa i l foggetto della Ca to t t r i ca . 
Ved i CATOPTRICA. 

L a ref iejf ion della luce , come lo diraoftra 
i l Sr. i lacco N e w t o n , non é effettuata dal 
batter del raggio fuile mere parti dei c o r p i ; 
ma da una certa potenza del corpo egual-
mente diffufa per tu t ta la fuá f u p e r á c i e , 
col mezzo della quale c g l i opera fu! raggio , 
attraendolo o n í p i g n e n d o l o ienza alcun con-
lateo i m m e d i a t o . Ved i RAGGIO,. 

Egl i mo l f r a , che que í l a potenza é laftef-
fa , per mezzo di c u i , in altre circoftan-
ze , 1 raggj fono r i f r a t t i ; e per cui mezzo 
fono alia pr ima bu t t a t i dal corpo luc ido . 
V e d i LUCE,. 

G l i a rgoment i , ch ' e i produce per pro-
var q u e í i o , fono i feguenti . 

i 0 . Perché le íuperficie di ve t r i l u f l r a t i , 
che a l l 'occhio appajono lífce , fono nul la-
dimeno i n realta aífai r uv ide , e d i n e g u a l i ; 
( a l t r o non eífendo la luf l ra tura , che i l g r a t -
t a r n e , r a í p a r n e , e levarne vía i gonfiamen-
t i piu g r c í f o l a n i , col mezzo di rena , ve-
t r o , polverc di í l agno calcinato, o geífo di 
T r í p o l i . ) Se percib i raggj di luce foíTero 
rifleííi dalT urtare colle par t í folide del ve-
t r o , Je refleffioni non farebbono mai cosí 
aecurate, come qul le t r o v i a m o ; anzi i rag-
g ; verrebbero fparpagliati egualmente dal 
vetro p i ü p o l i t o , che dal p i í i r u v i d o . — Re-
í ta per tanto un problema, i n che modo i l 
ve t ro lifciato da foí lanze pizzicanti poffa r i -
flettere la luce si regolarmente com^egli f a , 
i l qual problema pub a gran pena a l t r imen-
te feiorfi , i che col d i r é , che la reflejfione d' 
un raggio é effettuata, non da un folo pun
to del corpo riflettente, ma da qualche po
tenza del corpo infero egualmente diffufa 
fopra tut ta la di luí fuperficie, e per mez
zo della quale egli opera fopra un raggio 
fenza contatto immedia to : p e r c h é , che le 
part i de'corpi operino fulla luce da lonta-
n o , egli é g ia diraoftrato fotto 1' A r t i c o l o 
INFLESSIONE. 

2O. Se i colorí feparatl da un prifma , QOI-
locato a l l ' cntrata che fa un raggio di luce 
i n tuna camera ofeurata, vengono fucceífi-
vamente g i t t a t i fopra un fecondo prifma 
collocato ad una maggior diftanza dal p r i 

m o , 
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t n o , in ta l maniera che t u t t i cadano egüal-
m c n t e , o con eguale obl iqui ta íopra di ef-
í o ; i l fecondo prifma pub efl'ere cosí inc i i -
nato ai raggi i n c i d e n t i , che queg l i , i qua-
1 i fono d 'un color t u r c h i n o , í a ranno t u t t i 
rifk[Ji dal m e d c í i m o ; e puré quelÜ di co
ló i rolTo v trranno in buona copia trafmef-
fi . — O r a , fe ia reflejjione.foffe caufatadal-
I t parti dell ' aria o vctro , noi domanderef-
í l m o , per qual cagione, nelia ík í f a obl i -
quita d' i n c í d e n z a , i t u rch in i abbiano a 
percuotere interamente in quelle parti fino 
a ven i me t u t t i reflejfi, e nientemeno i roí-
fi abbiano a trovare pari abbaftanza per ve-
isirne in gran raifura trafíneffi ? 

3o. Quando due vetr i toccano i ' un Tai-
t r o , non v ' é íenfibile reflexione, e puré non 
veggiamo alcana ragione, per cui i raggj 
non dcbbano urtar colle part i del v e t r o , 
tanto quand' é contiguo ad altro ve t ro , quan-
to q u a n d ' é contiguo a l i ' aria . 

4o. Quando la cima d' una bolla d'ac-
qua , peí continuo abbaí ía re ed efalar dell ' 
acqua, diviene aÜ'ai f o t t i l e , v ' é una si 
piccola , e quafi infenfibüe quanti ta di l u 
ce rifleffa dalla raedefima, c h ' e ü a appare 
i n t e n f a m e n í e ñera ; laddove t u t t ' alTintorno 
d i quella zacchera ñ e r a , ove i' acqua é piü 
denfa, la rejlejjxone é talmente fo r t e , che 
ne fa parer 1'acqua aíTai blanca. — N é fi 
é folaraente nella rainor den fita di piaí lre 
f o t t i l i o b o l l e , che non v ' é una manifeí la 
reflejfiGne ma in molte altre d e n í i t a , gra
dualmente maggiori e raaggiori. P e r c h é , in 
un 'o íTervaz ione del noftro A u t o r e , i raggj 
dello fteffo colore venivano a vicenda traf-
jneíTi in una denfita, e riflel]} in un' altra 
den í i t a per un numero indeterminato di 
fucce í í i on i : e puré nella fuperficie del corpo 
a íTo t t ig l i a ío , ove ella é d'una d e n í i t a , v i 
fono tante altre parti pe'raggj da urtarci 
c o n t r o , quante ve n'ha ov 'e l la é di qual-
che altra fpeíTezza. 

5o. Se i raggj r o f f i , e t u r c h i n i , feparati 
da un p r i f m a , cadono fucce íüvamente fu una 
piaftra fot t i le di qualche materia trafparente, 
la cui denfita s'accrefcein proporzione con-
í i o o v a , ( q u a l ' é una lartra d' aria tra due 
v e t r i , T u n o piano, e 1'altro un poco con
vel ió ) la fteíTalaftra riflettem nella fteíía par
te t u t t ' i raggj d ' u n colore , e trafmettera 
t u t t i quelli dell ' al tro ; ma in parti diíferen-
tj ? riflettem i raggj q uno e lo üeíTo coló-
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r e , i n una denfita, e g l i crafmettera, i n 
un 'a l t ra j e cosí al ternatamente, e in i n 
finito. — Ora non pub mai i m m a g i n a r í i , 
che in un luogo i r a g g j , i qual i perefem-
pio efibifeono un color t u r c h i n o , abbiano 
la forte di urtare colle parti fo l ide , e que
g l i che ne efibifeono un roffo, abbian quel
la di colpire nelle part i vote del corpo ; e 
che a l l ' i neon t ro , in un ' a l t ro luogo , dove 
i l corpo é , od un poco piü denfo, oJ un 
poco pih f o t t i l e , abbia i l turchino ad in-
contrare i p o r i , e i l roffo le parti folide . 

6O. N e l p a í í a g g i o , che fa la luce fuor 
dal vetro n e l l ' a n a , v ' é una rcflejfione si for
te , come nel fuo paffaggio fuor dell ' aria 
nel v e t r o , o piuí tof to un poco piü f o r t e , 
e per m o l t i gradi piü f o r t e , che nel fuo 
paí íaggio fuor dal vetro nel l 'acqua. 

Ora egli par ' improbabile , che T aria ab
bia parti piü riflettentl che 1'acqua, o ' l 
v e t r o : ma fe cib aveífe a fupporfi , puré non 
giover^ nulla ; perché la reflexione é tanto 
forte o piü fo r te , quando 1'aria é cavata 
da! vetro colla macchina p n e u m á t i c a , quau
to a l lorch 'e l la g l i é cont igua. —• Se aleo
no qui o p p o n e í f e , fuH'ipotefi di Car te f io , 
che quantunque Tana ne fia cavata, v i r i -
mane una materia fina per iupphrne i l di 
lei luogo , la quaTe í f endo d'una, íor ta piü 
denfa, é piü atta alia refleJfioní"ác]\a. l uce , 
che ogni altro corpo : o l t recché abbiamo al-
t rove d ímof t ra to , che tal fina materia é fit-
t iz ia ; e che , fuppofia la di lei efi l lenza, 
e la di lei potenza riflettente 1 neffuna luce 
potrebbe mai efferfi propagara, ma ogni una 
farebbefi dovuta riflettere indietro al corpo 
luc ido , fubito dopo che ne venne prima but-
t a t a ; i l feguente fperi m e n t ó pro va ad evi-
denza la falfita dell 'ubbiezione . 

7o. Se la luce nel fuo paí íaggio fuor del 
vetro nel l 'a r ia percuote piü obbl iquamente , 
che ad un 'angoio di 40 , o 41 g r a d i , ella 
viene interamente nfleffa, fe meno obb l i -
quamente ella é in gran m i fu ra trafmeíTa. 
— Ora non é da i m m a g i n a r f i , che la luce 
ad un grado d ' obbüqu i t a abbia ad incontra-
re pori abbaftanza nel l 'ar ia per trafmetterne 
la parte maggiore , e ad un' altro 'grado ab
bia ad incontrare nu i l ' a l t ro che parti pee 
ri/ /eííer/^ interamente i fpeziaimente confi-
derando, che nel di lei paí íaggio fuor de l l ' 
aria nel v e t r o , qualunque fiafi l ' obb l iqu i t ^ 
delia di lei incidenza, ella trova pori abba-



fianza, n t l vetro per t r a í m e t t e r e una gran 
parte di efla. — Se alcuni í u p p o n g o n o , ch' 
ella non fia riflejfa daH 'a r ia , ra a dalle par
t í piü fuperfíciali del v e t r o , v ' é fempre la 
ík f l a difficolta : oltre di che , tal í uppo í l z io -
ne é i n i n t e l l i g i b i l e , e comparira anche fai 
fa con applicare d e ü ' a c q u a diet to ad alcuna 
parte del vetro i n vece d ' a r ia : perché c o s í , 
i n una c o n v e n i e n í e ob l iqu i í a de' raggj , fup-
pongaí l di 45 o 4Ó g rad i , nella quale vea-
gono t u t í i riflejfi ove 1' aria é contigua ai 
v e t r o , faranno effi in gran m i í u r a trafmeffi 
dove 1 acqua é contigua al medefimo : i l che 
prova , che la lor reflexione o í rafmiff ioae 
dipende dalia o o ñ i t u z i o n e del l ' aria e -dell' 
acqua dietro al v e t r o , e non dal batter de' 
xaggj centro Je par t í del v e t r o ; non venen-
do njlejji i r aggj , fin tanto che non abbian 
toccato 1'ultima parte deila Superficie, ed 
abbian cominciato a í b r t i r e . Pe rché fe nel 
for t i re cadono fopra la fuperficie d ' o l i o , o 
d'acqua , eííi procedo n o ; eífendo 1' at trazio-

del vetro bilanciata da un ' egual forza 
peí verfo cont ra r io , e prevenuta dali ' aver 
i l fuo eífet to dal l 'a t t raz ion del liquore che 
g l i é con t iguo : ma fe i raggj nel paífar fuo-
r i da queíV u l t ima fuperficie cadono in ua 
vacuo , che non ha attrazione , o nell ' aria 
che ne ha poca , e non fufficiente a contrappe-
fare V eífet to del ve t ro ; in quefio cafo T attra
zione del vetro gl i tira indietro , e gViriflette* 

C i b parra vieppiü evidente , coi metiere 
due pr i fmi di ve t ro , o i vetr i d' obbict to di 
due t e ' e í c o p j , Tuno piano e l ' a l t r o un po
co conveífo , 1'un fopra 1' al tro , cosí che 
non fi tocchino , né fia no pero í r o p p o lon-
í a n o i n difpar te . Pe rché quella l uce , che 
cade fulla fuperficie diretana del pr imo ve
t ro , quando i ve t r i non fono fopra To~S^-rz~ 
parte d ' u n pollice i n d i fpa r te , fara t rai
me íf a attraverfo alia fuperficie , e a l l ' a r ia o 
vacuo tra i v e t r i , e pafifera nel fecondo ve
t r o : ma fe i l fecondo vetro fi leva v i a , al-
lora la luce paífando fuor dalla feconda fu
perficie del p r imo v e t r o , ne l l ' a r i a , o va
cuo , non p r o c e d e r á , ma r i tornera nel p r i 
mo v e t r o , e fara riflejfa. 

Donde ne fiegue , che i raggj fon t r a t t i 
d i nuovo indietro da qualche íorza nel p r i 
m o vetro ; altro non eífendovi che polla cau-
ía re i l lor r i to rno . — E quiadi anche ne 
v i ene , che la refleffione non é efFettuata col 
mezzo di qualche materia fina, contigua ai-
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la füperficíe d i re tana, fecoiido- i principj d i 
Cartefio ; poiché quella materia dovrebbe r i -
fíettergli, quando i ve t r i erano da preífo con-
t i g u i , cosí bene come quando I I (ecotido ve
t ro é interamente r imoíTo. 

Finalmente, fe fi domanda i n che moda 
alcuni raggj veogono a<! eífer ñfleffi, g a l t r í 
trafraeffi : e per qual caufa non fono t u t í i 
egualmente rifleffi; fupponendofi ¡a refleffione t 
dovuta a l l ' azione di t u t í a la fuperficie? L a 
fleffo grand 'Autore d i m o ü r a , che si ne' rag
gj di l uce , si ne' corpi fteffi, v i fono certe 
v ibraz ioni , ( o qualche firaile proprietva ) 
impre í fe ne' r agg j , per 1'azione, o ázl cor-
po luminofo che g l i ge t ta , o de' corpi che 
g l i riflettono ; col mezzo delle quali fuccede, 
che que' raggj i n quella parte delia l o r m* 
brazione , che cofpira col moto delle p a r t í 
del corpo , e n t r a ñ o nel corpo, e fono rifrat-
t i e t r a f m e í í i ; ma quell i i n una parte con
traria della lor v ib raz ione , (ano rifleffi. V e 
di VIBRAZIONE, e MÉDIUM. V e d i anche 
RlFR AZIONE , e TilANSMfSSIONE . 

S 'aggiunga, che ogni raggio di luce , nel 
fu® paSaggio per una fuperficie rifrangente, 
e meífo in una certa coftituzione o ftato tran-
fitorio, che nel progreflb del raggio r i torna 
ad eguali i n t e r v a l l i , e difpone i l raggio , aá 
ogni r i t o r n o , ad eífere fác i lmente trafmef-
fo attraverfo alia vicina rifrangente fuperfi
cie ; e t ra ciafcun r i to rno . , ad effere fácil
mente rifleffo dalla raedefima. 

Quefie difpofízioni alternative , che i l Sr, 
Ifacco Newton chiama accejfl di facile refle

ffione.j e di facile tranfmiffione ^ le fpiega eglí 
col fupporre, che i raggj di luce , nel l ' ur-
í a r e co' c o r p i , v i eccit ino v i b r a z i o n i , le 
quali venendo per avventura a moverfi p i« 
ra t toche i r a g g j , quand' un raggio é in quel
la parte della vibrazione , che cofpira col 
fuo m o t o , egli paífa attraverfo ; ma quando 
é nella contraria parte della v ibraz ione , ei 
vien di nuovo r ibut ta to i nd i e t ro : donde av-
viene , che ciafcun raggio é fucce í í ivamen te 
difpoftoad eífere f ác i lmen te rifleffo, o fácil
mente t r a fme í fo , per mezzo d ' ogni vibra
zione che lo foprapprende. V e d i TRANS-
MISSIONE. 

REFLESSIONE, nella C a t o t t r i c a , é i l r i 
torno d ' u n raggio d i luce dalla fuperficie 
lufirata d 'uno í p e c c h i o , o f i m i l i , i nd i cae-
ciato da qualche potenza che v i rifiede . V e 
di SPECCHIO, e CATOTTRICA. 
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l i raggio cosí r í t o r n a t o lí c h í a m a un rag-

g¡o rejleffb, o raggio di reflejfione j e '1 pun
i ó dello fpecchio, donde i l r i to rno comin-
cia,, i l punto di refleffione. 

C o s í , i l raggio A B ( Tav. Ottica , fig. 2 0 . ) 
procedente dal radiante A , e urtante col 
punto deilo fpecchio B ; venendo indi r i tor -
nato a C ; B C rapprefenta i l raggio riflejfo, 
e B/7 pumo di riflejfipne : in rifpetto di che , 
A B rapprefenta i i raggio incidente, o raggio 
d' incidenza, e B i l punto d? incidenza . Ved i 
PUNTO, e RAGGIO o 

D i nuovo , una linea C G tirata da un 
punto come C del raggio riflejfo B C ? per-
pendicolare alio fpecchio, fi chiama i l ca-
thetus di riflejfione , o cathetus deW occhio ; 
come una linea A F , t irata dal radiante per-
pendicolare alio fpecchio, fi chiama i l ca
thetus d' incidenza . V e d i CATHETUS. 

De ' due a n g o l i , che i l raggio riflejfo B C 
fa eolio fpecchio, i i piu p icco lo , C B E , fi 
chiama P angelo di refleffione: fíceorae, dei 
due angoli che fa i l raggio incidenfe eolio 
fpecchio , i l pih piccolo A B D fi chiama 
r angola d1 incidenza , Ved i ANCO LO . 

Se lo fpecchio é concavo, o convef lo , i 
p iu piccoli a n g o l i , che U raggio f a c ó n una 
tangente al punto di reflejfione e d ' inc iden
z a , fono g l i angoli di reflejjione ^ e d ' i n c i 
denza ? 

L ' a n g o l o C B H , che i l raggio rifleffo fa 
con una perpendicolare al punto di reflejjio-
ne •> fi chiama f inclinazipne de* ragg) riflejjl ; 
ficcome T á n g e l o A B H fi chiama r inclina-
zione del raggio incidente. V e d i INCLINA-
ZIQNE 0 

Leggi generali della REFLESSIONE — L Se 
un raggio di luce e rifleffo da uno fpecchio di 
qualfifia forma; r angolo d1 incidenza e fem-
pre eguale aW angolo di reflejfione . — Que-
íla legge ha luogo nelle perculTioni d ' ogn i 
forta d i corpi , e per confeguenza dee pur 
valere in quelle della luce . V e d i LEGGI di 
PERCUSSIONE, V e d i anche ANGOLO. Po-
í r e b b ' ella pertanto aífumerfi qu l come un? 
aff ioma: ma ella é di t a l ' i m p o r t a n z a , e la 
d i lei dimoftrazione si be l la , che non poííia-
mo omet te r la , ~ Supponete dunque, che 
D C {f ig . 5 4 . ) fia un raggio inc iden te , pro-
pagato dal radiante D : q u l , b e n c h é i l mo
to del raggio fia fempl ice , pu ré la di lu i de-
terminazione nelia linea D C eflendo ob l i -
qua rifpetto a l l ' o r taco lo , é realmente com-
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poda di due de te rminaz ion i ; Puna lungo 
D E , F altra lungo D G , Ved i COMPOSTO 
MOTO, 

L a forza lungo D C , e percib eguale alie 
due forze lungo D G , e D H . M a i 'of ta-
colo G F folamente s'oppone ad una dellg 
determinazioni , e ioé quella lungo D G , 
( p e r c h é non pub oppor í i ad una d e í e r m i n a -
zione paraleila a fe í l e f l b , come D E ; ) per-
cib folamente la forza lungo D G fi perde
rá col! ' urto ; rimanendo intera quella lun
go D H o G C , — M a un corpo perfetta-
mente e laf l ico , ( t a l quale fupponiamo ifn 
raggio d i luce) ricupereia per mezzo della 
fuá e laf i ie i ta , la forza che ha perduto pey 
T u r t o . V e d i ELASTICITA' . 

I I raggio per tanto ricuperera la forza 
D G o C H , C o s í , ritenendo ambe le fue 
forze , e infierne la fuá prima determinazio-
ne H C e C F , 4opo la p e r c u í l i o n c , fara 
fpinto lungo C F e C H , dalle fteífe forze 
come prima lungo D H e D G . Pcl fuo mo
to c o m p e l i ó , perc ib , cgl i deferivera la l i 
nca retta C E , e quella nello fleífo tempo 
che D C ; e H E e D H faranno egual i , co
me e í íendo deferitte per la fieífa fo rza , 
O r a , i due t r iangol i D C H e C H E fono 
e g ü a l i , e per confeguenza i loro angoli f ' 
w/'/fln egua l i .Po iché dunque,H C A = H C F ; 
D C A 1'angolo d' incidenza , é eguale a E C F 
T angelo di refleffione. Q. E. D . 

Q u e ü a legge é confermata nella luce da. 
un facile fper imento . P e r c h é cadendo un 
raggio del Solé fopra uno fpecchio, in una 
camera ofeura , attrayerfo ad un picciol 
buco ; avrete i l p laceré di vederlo r imbalza-
te a tal fegno che fara l 'angolo di reflejfw-* 
ne eguale a quelio d' incidenza . Ved i CA
MERA OSCURA, 

L o íieffo fi pub m o ñ r a r e in var; a l t r i mo-
d i : c o s í , e. gr. collocando un femicircolo 
F i G { T a v . Ottica. Fig, 26.) fullo fpec
chio D E , i l di l u i centro fopra B , e i l d i 
lu i lembo perpendicolare alio fpecchio; ed 
a í fumendo archi egua l i , Va e G e ; collo-
cate u n ' o b b i e t t o in A , e T o c c h i c r i n C : 
allora 1'obbietto fara veduto col mezzo d' 
un raggio riflefjo dal punto B . E fe B é 
coperto, l 'obbie t to ce fie ra d 'e í fer veduto . 1 

Q u i n d i , I o . Se un raggio di l u c e , come 
H B , cade perpendicolarmente fulla fuperfi-
cie dello fpecchio D E , fara riflejfo indie-
t ro fopra fe í k í f o . 

2 ° . Da l -
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i 6 . Da l l o fleffo punto d' uno fpecchio , 

íno l t i raggj non poíTonocííer rtflejfi alio ílef-
íb p u n t o ; perché i n quel cafo t u t t ' i varj 
árigoli di reflejfione farebbero eguali alio ftef-
fo angolo d' incidenza; i l che é affufdo. 

3o. U n raggio come Á B non pub eííer 
rifleffo a due o piu pun t i j pe rché in quel ca
fo t u t t ' i fuoi angel í di reflejjione farebbero' 
eguali alio íteíío angolo d ' inc idenza ; i l che 
é aflurdo come p r i m a . V e d i RADIANTE. 

I I . Ciafcun punto d1 uno fpecchio rifletíe i 
raggj che cadono fopra di effo^ da ciafcund 
parte di un obbietto. —r Q u i n d i , poiché pa-
recchj raggj vegncnti da var ié part i di un5 
obbietto radiante s non poífono eíTer rifiejjl 
dallo fteOfo punto d1 uno fpecchio alio fleíto 
p u n t o ; i raggj che derivano xiá differentt 
pun t i del i 'obbiet to , fono feparati dopo la 
refiejfione: e quindi ciafcun raggio m o í l r a 
i l punto dond' egli é proceduto . V e d i V i - ' 
SIONE . 

Appun to su queflo p r i n c i p i o , i raggj r/-
flejfi da fpecchj, efibifcono le apparenze de-
g l i oggett i collocati davanti e í l l . V e d i SPEC-
CHIO . 

E qu indi comprendiamo agevolmente, per 
che caufa i corpi ruv id i non efibifcono ira-
mag in i ; fiante che rif let tano la luce in mo
do tale d i confondere i raggj , che procedo-
no da differenti p u n t i , col mezzo delle lor ' 
eminenze e cavitadi j e dei lor ' aiterna-
í i v i afcendiraenti , e cadenze . — Se non 
folie per quef lo , t u t t ' i corpi dur i farebbero 
ípecchj 

I I I . Se f occhio C , e 7 punto radiante Á 
mutano luogo y i l punta continucrh a radiare 
f a i r occhio , nello fie ffo corfo o fentiere come 
prima . 

P e r c h é fe F oggetto é rimoflTo da A ^ C ^ 
egli radiera fempre fopra i l fuo p r imo pun
to d i refleffione B ; ma non v i pub effere che 
una fola linea retta t i rata tra i due pun t i 
G e D ; e i raggj fono linee re t te . Percib 
quello ,- ch 'era pr ima ií raggio di refleffione f 
í a ra ora i ! raggio d'incidenza ; e po iché fa-
ra rifleffo fotto lo1 fleíTo angolo che quello 
fo t to cui egli cadde, quello ch' era pr ima 
i l raggio d' incidenza, fara ora i l raggio d i 
refleffione. Cofvcché l 'ogget to rimoffo a C ,= 
radiera full5occhio co l í oea to i n A , col mez-
zo delle linee rette C B ^ B A . Q. E. D . 

Q u i n d i , un 'ogget to é veduto col mezzo 
del raggio riflejjo & B , coll1 occhio colloca-

R E F l o f 
to in A , lo ñ e í f o , come fe Pocchio foíTe 
i n A C , e l 'ogget to in' A . 

La veritva di queflo Teorema é si fácil
mente confermafa dallo fperimento, che aí-
c u n i , con Euc l ide , lo a í fumono per p r i n 
cipio ; e da elfo ne dimoftrano la gran leg* 
ge della refleffione. — C o s í ; fupponeie Pan
gó lo d ' incidenza un p o c o p i ü grande delPan-
golo d i refleffione / allora 1' angolo A B F fa-
rat piu grande di quello C B E . Per i l che , 
cambiando i luoghi de l l ' occh io , e dc l l ' og
g e t t o , T a n g o l o C E E diverra 1'angolo d ' i n 
cidenza ; e p e r c i b C B E pib grande di A B F , 
per la fuppofizione. D i modo che lo ílefs' 
angolo A B F fara infierne e piu grande e 
p iu piccolo dell ' altro C B E ; i l che effendo 
aífurdo , A B E non puo eíTer piu grande 
d i C B E . — N e feguira lo ñeífo a f lu rdo , 
fe fupponete V angolo d' incidenza minore 
del l ' aagolo di refleffione. — P o i c h é dunque 
T angolo ds incidenza non puo eífere né p iu 
grande né p iu piccolo di quello d i reflejfic 
ne, egl i dee eííer ' eguale ad e í f o . 

I V . I I piano di refleffione i c i o é , i l piano 
i n cui i raggj inc ident i e rifleffi fono trova» 
t i , é perpendicolare alia fuperficie dello fpu* 
chio ; e in ifpecchj sferici paffa attraverfo al 
centro, V e d i PIANO ¿ 

Q u i n d i i l cathetus d' incidenza e refleffione 
é nel piano di refleffione. V e d i CATHETUS . 

Che i l piano di refleffione fia perpendicolare 
alio fpecchio i é a í íun to da Eudide , Alhazen, 
ed a l t r i , corríe urí pr incipio^ fenz5 alcuna 
dimoflfazione ; come effendo evidente per 
ogni o í í e rvaz ione e f p e r i m e n í o . 

V , L3 immagine d i un 'oggetto veduta i n 
uno fpecchio , é nel cathetus d' incidenza. 
— Venne cib a í í u n t o dagli A n t i c h i come 
un p r inc ip io : e , q u i n d i , poiché 1 ' immagi
ne é certamente nel raggio rifleffo y eííi i n -
ferivano che dee apparire nel punto di con-
corfo del raggio rifleffo col cathetus d' i n c i 
denza ; che per verita tiene uni^erfalmente 
i n ifpecchj piani e sferici , e d' ordinario 
ne' concav i ; eccetto folamente i n pochi ca-
fi , com' é d i m o ñ r a t o da Kepler. 

Per le leggi parti colar i della refleffione ? che 
nafce dalle circofianze di varié forte di fpec
chj , p iani , concavi, conveffi, & c . V e d i le 
efpofte fotto l 'A r t i co Io SPECCHIO. 

Punto di refleffione. V e d i l ' A r t i c o I o PUNTO. 
REFtESSíONE della Luna, é un te rmine 

ufato da alcuni A u t o r i , per cib che noi a l -
O 2 t r imen-
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t r imentecbiamiamo la di le i variaztone ; ef-
fendo l a t e r í a inegualita nel di lei m o t o , con 
che i l di lei vero luogo fuori dalle quadratu-
re , differifce da! di lei luogo due volte égtiM-
to. Vedi LUNA , 

REFLESSÍONE é anche ufata nel S i ü e m a 
Copernicano , pella diftanza del polo dali ' 
crizzontc del dtfco; i l che é la íteíía cofa 
che la declinazion del Solé nel S i í l cma di 
T o l o m e o . V e d i DECLINAZIONE . 

REFLESSÍONE é anche ufata figurativa
mente per un'operazione della men te , col-
Ja qua le , volgendofi per cosí diré ind ic t ro 
íopra fe lieífa fa di sé e delle fue proprie 
operazioni i l fuo oggetto ; e confidera o con
templa la maniera , r o r d i n e , e le l egg i , 
ch' ella o í íe rva i n concependo, ragionando, 
volendo, giudicando , dubi tando, creden-
do , & c . e fabbriea a fe fleífa nuove idee 
delle relazioni feoper íevi . V e d i ANIMA , 
FACOLTA1 , PERCEZIONE, IDEA, & c . 

R E F L E S S O , nella P i t t u r a , s ' intende di 
que' luoghi in una p i t t u r a , che (i fuppon-
gono eflere i l k i m i n a t i da una luce riflejja 
da qualch' altro corpo r app re fen t a ío nello fíef-
fo quadro. V e d i LUCE. 

O v v e r o , i teflejjl íi definifeono per que' 
l u o g h i , i q u a l i , olfre la luce g e n é r a l e , che 
i l l umina t u t t o i l quadro, ricevono qualche 
luce particolare dalla lor í i t u a z i o n e rifpetto 
a qualche corpo iu í t r a to e p:ü i 11 um i nato , 
che r if let íe parte de' r a g g j , che r i ceve , fo-
f ra di e f l i . Ved i COLORE . 

I refieffi fono appcna fenfibil i , eccetto 
fjéíie parti o m b r e g g i a í e . — I l maneggio 
»éc refieffi ricerca un mondo d'aecuratezza , 
g di raaeílria . — S i fuppone , che ogni lu 
ce' xifleffa por t i con sé parte del colore del 
corpo , che Ja riflette ; d i modo che que' 
l u o g h i , i quali r icevono quefta luce , deb-
bsno avere i l lor colore m i ñ o , o t i n to con 
quei co lo re . M a lo ñeífo luogo pu5 ricevere 
i reflejj} da di íf eren t i o g g e t t i , differentemen-
tc c o i o r i t i , equegli di nuovo ricevere refieffi 
da a l t r í . —Pct i l che i l p i t to re ha da fiar' 
a t t tn to ad o g n i c i r eo í l anza del colore , luce , 
c pofízione d i ciaifcuna figura; ha da confi-
derare qual eíFetto ciafeuna fa s u l l ' a l t r e , e 
andar dietro alia satura per ta t ta la varieta 
delle mefehianze. V e d i CHÍARO-SCURO. 

REFLESSA vifione, é quella che íi fa col 
mezzo di raggj rifleffi dalle fuperficie lúc ra 
te d e g ü oggetti alT occhio . V e d i VISIONJE , 
c REFLESSÍONE . 

REG 
La viftone refleffa é i l foggetto della Ca^ 

tot tr ica . V e d i CATOPTRICA. — Sotto la 
vifione refleffa vengono t u t t ' i Fenomeni de
g ü fpecch} d 'ogni forta . Ved i SPECCHIO. 

R E F R I G E R A T I V O , nella Medic ina , 
un r i m e d i o , o c i b o , che riftora le par t í in~ 
teriori col rinfrefcarle. — T a l i , d' ordina
rio , fono le tifane , f e r v i z i a l i , p o z i o n i , & c . 
Vedi TISANA ?"CRISTEO, & c . 

R E t R I G E R A T O R I O , refrigeratmum , 
nella C h i m i c a , un v a f o , empiuto d' acqua 
fredda , collocato in torno alia teíla d' un lam-
b icco , per rinfrefeare e condenfare i vapo-
r i a lza í iv i dal fuoco, e per ccnvert i r l i in un 
liquore , da fcaricarfenc indi peí becco . V e 
di DISTILLAZIONE , LAMBÍ e c o , SPIRITO , 
ACQUA , & c . 

L ' acqua nel Refrigera-torio ha da cambiar-
fí di tempo in t e m p o , quando comincia a 
divenir calda . 

Alcune volte íi comentario di avvolgere 
un panno uraido attorno alia tefta de! L a m -
bicco , i n vece d ' u n refrigtratorio : ma i l 
piü ordinario m é t o d o ora ufato per far le 
veci del refrigera torio , fi é per mezzo d ' i m 
verme o cannelh fpiraíe che feorre per una; 
t ina d'acqua fredda. V e d i SERPENTINO-. 

La Dif t i l laz ione confifte pr incipalmente 
nell ' evaporazione , e rejrigerazione . Ved* 
EVAPOR AZIONE , & c . 

R E F U G I O ' , rejugium , refuge negii ant i -
ehi coftumi I n g l e f i , un Santuario, o af i lo^ 
V e d i SANTUARIO , e ASILO. 

A Parigi v ' é uno Spedale chiamato i l r<?-
fuge, nel quale fi r i n c h i u é o n o le donne drf-
í o l u t e . Ved i PENITENTE, e MADDALENA 

R E F U S O ; termine di Staraperia, & c . 
R E G A L E , regias, o regalis, qualche co

fa appartenente ad un Re . Vedi* RE".-
REGALE é lo fleífo che Keale. Vengono1 

dal La t ino Rex . V e d i REALE. 
RF.GPLLE fupplica. V e d i nell ' A r t i e o l ó SUP-

PLICA , füit real, 
REGALE, neile L c g g í F r a n c e í i , é un d i -

r i t to appartenente ai Re íbpr'a t u t t i i Benc-
fizj d i quel Regno . V e d i BENEFIZIO . 

I I Regale coni l í ie ne! godimento delle ren-
dí te de' Vefcovat i durante la vacan/a delle 
lor fedie , e nel prefentare a' Benefizj che 
ne dipendono, e di vengono vacanti in quel 
t empo , e finché un fucceííore abbia prefiato 
i l g iuramento di fedelta, e procurato le let-
m t patenr i , per aflicurarlo dal Recale. 

I I so-
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I I g o d í m e n t o de' f rur t i deiia Sed i a Epifco-

palc chiamafi i l Regale temporale ; qne l lod i 
prefentare a' B e n e f í z j , i l Regale fpirituale, 
A l c u n i riferifcono 1'origine dei Regale al 
tempo di Clodoveo , e dicono che i l Clero 
accorda quefto pr ivi legio al R e , fulla v i t t o -
ria ck 'e i r inortb centro i V i f i g o t i : a l t r i al
legado , che i l Papa Adriano I . n¿ gratifico 
Cario M a g n o , in un Conc i l io ten uto a Ro
ma . — S i oí íerva da a l t r i , che i l Regale 
ñon era originalmente altro che una cufto-
dia od a m m i n i í l r a z i o n e ; e che i Re erano 
folamente dcpofitarj de' f ru t t i de' vacanti 
Ve fe o va t i , c deftinavano Economi per aver-
ne cura durante la vacanza. Ved i ECÓNOMO . 

S' aggiugne, che i Re delia prima e fe con
cia razza non goderono mai di tal p r iv i le 
g i o , e che egli venne folo in t rodot to nel 
d u o d é c i m o fecolo, i n favor dell ' inveft i tu-
r e . Vedi INVESTITURA . 

R E G A L I A , termine l é g a l e , i d i r i t t i rea-
l i , o le prerogative di un R e . Vedi R E , 
PREROGATIVA , & c . 

Si contano da' Giureconful t i al numero d i 
fe i i i 0 . Poter di giudicato . 2 ° . Poter d i 
v i t a , c di raorte. 30. Potere di guerra , e 
d i pace. 4o. Beni fenza padrone. 50. Taf -
í a z i o n i . 0 ° . Batter m o n e í a . V e d i REGALIE . 

REGALÍA é anche ufato peüe va r i é par
tí dell 'apparato d 'una coronazione ; come 
lo fcettro colla crece; lo fcettro colla co
l o m b a ; i l ba í lonc di S. Eduardo; quattro 
var ié fpade ; i l g lobo ; 1'orbe coila crocc , 
& c . , ufati al coronamento de' Re delía Gran-
Bre t agna» 

REGALÍA, ¿ella Chiefa, fono quei d i r i t 
t i e p r i v i l e g j , che le C a t t e d r a l i , & c . g o d ó -
no per conceflfioni dei R e . V e d i CHIESA , 
CATTEDRALI: , & c . 

REGALÍA é anche ufato alie vol te , peí 
pa t r imonio d' una Chiefa ; come , regalía 
SanBi Peni. — E piu particolarmente , per 
quellc tal i terre ed ereditadi che fono fíate 
date dai Re d ' I ngh i l t e r r a alia Ch ie fa . Cr-
pirXUs in manum nofiram Baroniam, & re
galía , qu£ Archiepijcoput Ekorum de nobis 
tenet. P ryn . l ib . A n g L 

QvzVú Regalía , mentre eran pofíeduti dal
la Chiefa , ftavano foggetti agli fteííi f e rv i -
zj , come tutte Vzh t t e r ed id temporali , 
c dopo la morte del Vefcoiro r i tornavano a i 
R e , fin ch 'eg l i n ' i n v e í l i v a un1 a l t ro ' , i l chs 
tíe' Regni di Gugl ie lmo i l C o n q u i ñ a t o r e , é 
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d^alcuno de' d i luí immedia t i Succeí iori , 
venne fovente indug ia to , e non raen foven-
te p u r é nc avanzarono querela i V e f c o v i , 
come appare da Malmesbury , Neubrigenfis, 
& c . Vredi VESCOVO. 

Q i i e í l ' u l t i m o Autore d ice , che ne fu fat-
to gran lamento contro Enrico IT. Quod 
Epifcopatut vacantes) & provenientia peni-
peret commoda , diu vacare voluit, & Ec-
cleftaflicis potius ujibus applicanda in fifeum 
redegit . Ved i TÉMPORA LITA' , BENEFI-
ZIO , & c . 

REGALÍA faceré , é ufato per denotare 
l ' a t t o , con cui i l Vefcovo p re fia omaggio 
o le al ta al R e , q u a n d ' é i nve l i i t o dei Re
galía . Ved i OMAGGIO, e VESCOVO. 

COSÍ Malmesbury , in Anfe lm . Regalía 
pro more íflíur temporil faciens príncipi 7. Ka-
lend. Oclobris / Cantuar'nc affedit. 

REGALIE , i d i r i t t i del Re ; a l t r imen t i 
chiamat i le prerogative del Re, e l i Regal ía . 
V e d i PREROGATIVA, e REGALÍA. 

D i que í l e ne pub i l Re conceder' alcune 
a perfone c o m u n i ; aitre fono infeparabili dal
la Corona . V e d i R E , CONCESSIONE , & c . 

REGALO ; dono gratui to al Principe d i 
Galles, & c . V e d i MISE. 

E' anche un magnifico t r a t t amen to , o rt-
creazione, data ad A m b a f c i a t o r i , od altre 
perfone di d i f t inz ione , per d i v e r t i r l e , o fas" 
lor ' onore . 

I n I t a l i a , fi ufa aH'arrivo di un viaggia-
torc di qual i tk eminente , d i raandargli un 
regalo; c i o é , un prefente d i frutta , confet
t i ! re , & c . per via d i rinfrefeo. 

R E G E L , o RIGEL, una Stella filfa delia 
pr ima magni tud ine , nel piede í ln i í l ro del l ' 
Or ione . — L a fuá longi tud ine , l a t i tud ine , 
& c . veggafi tra i l re í lo delia c o ü e l l a z i o n e 
Orione . 

R E G E N E R A Z I O N E , nella Teologia , 
l ' a t t o d ' e í l e r nato di nuovo per una ti a (ci
ta fpiri tuale , o col di ventare figliuolo d i 
D i o . V e d i CONVERSÍONE. 

La regenerazione fi fa col lavamento deií© 
Sptrito Santo , di che i i Battefirao fi é i l 
í e g n o . Quando un ' infedele fi c o n v e r í e , i 1 
Eattefimo vien ' a m m i n i ü r a t o come un fegno 
di regenerazione. Vedi BATTESIMO . 

R E G E , querela coram. V e d i Q U E R E I A . 
R E G G E N T E , REGENS , una perfora che 

g o v t i na un R t g n o nell 'eta minore del R e , 
0 Jg di- l u i a í í e n z a . Ved i VICERE . 

" l a 

/ 
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I n F ranc ia , la Regina Madre ha la Reg-

genza del Regno , fc t to i l t i to lo di Reina-
Reggente y mentre i i Re é m i n o r e . — A l c u -
n i hanno í b ñ e n u t o , che le femmine cí íen-
do incapaci di íucceíTione a quella C o r o n a , 
erano incapaci della Reggenza ; ma i l cortti
me s' I dichiarata a favor d i quefte. V e d i 
SÁLICA * 

Reggente é anche ufato per un Profe í íore 
c T A r n o Scienze, che tiene clalTe , o ban
da d i pup i l l i v i n un C o l l e g i o . V e d i UNÍ-
VERSITA', COLLEGIO, &C. 

Le U n i v e r f i t a d ' Europa fono generalmen
te comporte di D o t t o r i , P r o f e í f o r i , e Reg" 
genti* — Reggente, e Scolaro fono t e r m i n i 
r e l a t i v i . V e d i TUTORE . 

I I Reggente é generalmente r l í l r c t to alie 
e la íE p i n b a í f e , comz Reggente d i R e t t o r i -
c a , Reggente di L ó g i c a , & c . Que l l i di F i l o -
fofía fono p i u t t o ü o chiamat i Profefforf. V e 
d i PROFESSORE. 

R E G G I M E N T O , * nella M e d i c i n a , una 
regola o m é t o d o d i v i v e r e , rifpetto al r m n -
giare , be r e , veftire , e í imil i ; accomodato 
a qualche indifpofizione , e al particolar cor-
fo d i med ic ina , cui i l paziente é fottomef-
f o . V e d i DIETA » 

* La parola viendal Latino R é g i m e n , che 
Jignifica governo $ o regola. 

Si d u b i í a , fe i l reggimento- ca ldo , od i l 
freddo fia p in conveniente nelle febbri ? —* 
I i Reggimento caldo , i l quate era anticamen-
te i n crédi to nel v a j u o l o , comincia ad eífer 
difufato . — I I reggimento é aífai d i í ferente i n 
diverf i Paefi: Barthdin d ice , una fetta d i 
la rdo , i n Danimarca , é i l piat to ordinario 
d 'una perfona nella maggior febbre . 

REGGIMENTO , nella C h i m i c a , e A l c h i -
m i a , é i l m é t o d o di ord inare , e condurre 
una cofa , affinché corrifponda a l l ' i n t e n t o . 

C o s í , i l reggimento del fuoco ? é la manie
ra d i fare , e ordinar i l f u o c o , i gradi d i 
eí íb . Ved i F u o c o , e GRADO . 

REGGIMENTO delFopera, detto dagli' I n -
g k l l Régimen of the m o r c i o ¿ , della pie-
tra t i l o fot ale , chiamata V opera di pazienza ; 
é la regola e condotta da offervaríi per ar-
rivare alia projezione. V e d i FILOSOFALE PIE-
TRA , e PROJEZIONE . 

T r e cofe debbono principalmente oíTer-
varfi nel reggimento deW opera . — L a p r i m a , 
d i ammini l t rare un calor gen t i le e fac i le , 
sul pr inc ip io della cozione . 

L a feconda , di continuare q u e ü o c a í o f 
e ñ e r n o fecondo la fiagione dell1 opera; offer-
vaodo fempre quattro f t ag ion i , come nelF 
anno c o m ü n e ed a í t r onomico : e í í endone i l 
verno i l p r i n c i p i o , la primavera ií progref-
f o , poi la flate, ed in fine l ' A u t u n n o , chs 
é i l tempo di m a i u r i t a e di perfezione del
la p ie t ra : in tu t te le quali fi dee aumentar 
i l calore a proporzione delf aumento offer-
vato nella natura . 

E ' da aggiugnerfi , che Popera non pub 
cora inc ia r í i in ogni í l a g i o n e , ma che fi dee 
aver r iguardo alie fiagioni deila natura ; ac-
cib che i2 i n v e r n ó delT opera non- fi t rov i nel
la fiate delT a n n o ; & c . I I che per a í t ro fi 
dee intendere del g i o r n o , i n cui fi pone i l 
mercurio nel uovo filofofico ; e non di quel-
l o , in cui egli comincia ad eífer raeffo i n 
liberta dalle p r i g i o n i , ove la natura Pavea 
r inchiufov 

La terza c , che nelPaumentar' i l fuoco , 
P aumentazione non fia d' un grado intero 
alia v o l t a ; non efíendo g l i fp i r i t i capaci d i 
foftenere una tal v io lenza; ma un grado dee 
effer d iv i fo i n quattro p a r t i , e fe n ' ha da 
prendere una parre alia volta . V e d i GRADO 

T u t t e V operazioni del p r i m o Reggimen
to, fono occulte ed i n v i f i b i l i : nel feconda 
reggimento viene la putrefazione , ch' é i l p r i 
m o cangiamento fenfibile ; e fi fa vedere peí 
fuo eolSr ñ e r o . V e d i PUTREFAZ'ÍONÉ , &C.. 

REGGIMENTO , O governo , nelia G r a m á t i 
ca f é quella parte della Sintaxis o cofiru-
z i o n e , che regola la dipendenza delle paro
le ; e le a l terazioni , che una caufs nell ' altra o-
V e d i SÍNTASSI, e COSTRUZIONE . 

C o s í no i diciamo , i l reggimento d ' u n ve r 
b a a t t ivo , é un1 aecufativo , cioé , un verbo 
a t t ivo governa un ' aecufativo \ o ricerca , che 
i l n o m e , che riceve la di lu i az ione , fia i n 
cafo aecufa t ivo» V e d i VERBO5 ACCUSATI-
v o , & c . 

Le prepofizioni hanno un reggimento , c i o é , 
ricercano cer t i cafi ne' n o m i , a' quali fono 
pref i í fe ; con che fono diftinte dagli avver-
b j , che non ne hanno a lcuno. V e d i PRE-
POSIZIONE, e AVVERBIO . 

I l reggimento y o coftruzione def governo , 
é int ieramente a r b i t r a r i o ; ediffer i íce i n t u í -
te le l i n g u e ; i m p e r o c c h é un l inguaggio for
ma i l fuo reggimento per cafi , come i L a -
t i n i e i G r e c i : a l t r i per particole in luogo 
d i quel l i : come g l ' Inglefi per of, to , &c» 

i Eran-
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Í Fiancef! , Spagnuoli , e I t auan i 
a , da , & c . Ved i CASO . 

V i fono per al tro alcune maffirae gene-
j a i i che hanno luogo in t u t t e le Imgue. 

Come i 0 • Che non v ' é cafo nomina t i 
v o in qualfifia fentenza, 11 quale non abbia 
relazionc ad alcun verbo , o efpreíTo , o fot-
tintefo.. Ved i NOMINATIVO. 

2o. Che non v1 é alcun verbo che non ab
bia i l fuo cafo n o m i n a t i v o , od efpreíTo, o 
í o t t i n t e f o . — I n fa t t i nelle l ingue che han-
no propj accufa t iv i , come la L a t i n a , avan-
t i g l ' in f iu i t i v ' é un cafo accufativo , non 
un nominat ivo : come fcio Petmm ejje do-
B u m . 

3o. Che non v ' é addie t t ivo , che non ab
bia r e í az ionea quakbe fof tant ivo. Ved i AD
DIETTIVO , & c . 

4o. Che ogni cafo geni t ivo é governato 
da qualch 'a i t ro nome; in quanto quel cafo 
fempre efprime i l poíreíTore, che dee efíer 
governato dal poífeífo. —Quefta regola non 
.tiene si apparentemente ne' moderni , che 
negli andchi l i nguagg j ; i n rifpetto alie par-
í ico le o / , de f d i , & c . che fono i proprj fe-
gn i del .cafo geni t ivo , e che vengono di fpef-
lo úfate come prepof ix ioni . V e d i GENITIVO. 

5 ° . Che i l reggimento de' verbi é fovente 
pofto su differenti fpezie di r e l a z i o n i , fecon-
,do i l coflume o T ufo', i l che pero non cam
bia la relazion fpeci.fica di ciafcun cafo , ma 
lo lo m o í l r a , che i l cof íume ha fatto fcelta 
d i quefta o quel la , a capriccio . — C o s í i 
L a t i n i d icono , Juvare aliquem , & opitulari 
alicui, ajutar' u n o . — C o s í i Francefi dico
no , fervir quelqu un , & fervir a quelqu un , 
fervir ' u n o . — C o s í g l ' Inglef i d i cono , fi-
ght one, o fight mith one, combatter con uno 
1—E cosí nello Spagnuolo la maggior parte 
de' verbi a t t i v i governa i n d i f f e r e n í e m e n t e , 
o un d a t i v o , od un'accufativo . A l i e v o l t e , 
ancora, i l verboammette parecchj reggimen-
t i ; come praflare aliquem, o alicui j eripere 
morti aliquem, o aliquem a morte. 

D i vero i l differente reggimento fa tavolta 
un'al terazione nel fenfo ; i n che , fi dee ave-
re particolar riguardo al l ' ufo della l i n g u a . 
— Cos í i l L a t i n o cavere alien i , fignifica , 
flar ta attenzione , od eífer follecito de4fa 
confervazione d' alcuno : cavere aliquem, guar
da rfi da l u i . 

V é un fallo aífai comune nel reggimen
to j che gl i aecurati Sc r i t t o r i Inglef i dovreb-

per Je. 
R E G i i i " 

bero at tentamenteevitare ; cioé , i ' ufare due 
v e r b i , che richicggono cafi d i íFerent i , in f ie 
rne, come fe governa í fe ro un fol ca fo : co
me in queft' efempio ; ¿ifter embracing and 
giving bis hlejjmg ta his fon, dopo d'aver ab-
bracciato, e dato la fuá benedizionc al á -
gl io f u o ; nove embracing ricerca V accufati
vo , e giving i l d a t i v o , e per confeguenza 
i l reggimento o coftruzione del pr imo verba 
col nome é irregolare: embrace toa fon, ab-
bracciare ad un figlio. 

L o fteífo pub oífervarfi ne1 n o m i ; come 
J conjured him by tke mtmory and the friend' 
ship he bore my father , lo feongiurai pella 
m e m o r i a , e 1'amicizia che portava a m i ó 
padre i dove memory non s'accorda co l ver
bo he bore , egli portava . 

REGGIMENTO , in G u e r r a , un Corpo com-
pofto d i va r i é truppe di Cava l le r ia , o cora-
pagnie di Fanteria , comandato da un C o l o n -
n e l l o . V e d i COLGNNELLO, e MAGGIQRE. 

I l numero degli u o m i n i i n un Reggimen' 
to é indeterminato , come quello de' caval-
l i , o de' Fant i in una Compagnia . V e d i 
TRUPPA , e COMPAGNIA . 

V i fono Keggimenti d i Caval ler ia , ebe 
non hanno piu di 300 u o m i n i ; e ve n* ha 
alcuni i n Germania d i 2000. I I Reggimento 
di Picardia in Francia é di 120 Compagn ie , 
o <5ooo u o m i n i . 

I Reggimenti Francefi di Cavalleria non 
fono comandati da un Co lonne l lo , c ó m e l o 
fono quei d ' I n f a n t e r í a , ma da un M a f i r o 
di C a m p o . V e d i COLONNELLO, 

A l c u n i o í f e r v a n o , che non v i erano Reg
gimenti d i Cavalleria prima del l 'anno 1637. 
S in ' a quel tempo íe truppe d i Cava l l i era-
n o fciolte , e indipendenti 1' una dal l ' a l t ra , 
non i n c o r p ó r a t e in un C o r p o , o Reggimen
to . V e d i GUARDIA . 

R E G I C I D A , un1 uccifore di R e . — I I 
termine h anche ufato per T atto fleíTo del l ' 
uccider un R e : da Rex, R e , e cado, i o 
ammazzo. 

REGICIDA é principalmente ufato i n par
lando deile perfone in te re í fa te nel p r o c e í f o , 
condanna, c decapitazione del Re Car io I . 
cT I n g h i l t e r r a . 

R E G I F U G I O , REGIFUGIUM, una fefia 
celebrata nell 'antica Roma i l d i fefto dellc 
calende d i M a r z o , c i o é , l i 24. di Febbra-
jo , in memoria dell 'efpulfione dei R e , par-
t icolarmcnte della fuga di T a r q u i n i o da R o 

ma 
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ma leguka i n que! g i o r o o . Ved i FES TA . 

A l c u n i pretendono che tal Fefta prendea 
0 nome dal Rex facrorum. Re d e ' S a g r i f í z j , 
che fuggiva dai C o m i z j , o iuogo d'aflem-
blea, Cubito che i l fagrificio era t e r m i n a í o , 
i n iraitazione .della fuga, d i T a r q u i n i o Su-
perbo. 

A l c u n i C r i t i c i ed Ant iquar j vogliono che 
ngijugium fia lo ílelío che fuga l i a ; a l t r i v i 
t rovano della diíFerenza . V e d i FUGA LIA . 

R E G I N A , i n l n g l e f e Qusen, * unadon-
na che tiene la Corona d' un Reame, i n 
part icolare, e per d i r i t t o d i fangue. V e d i 
CORONA. 

* La parola Ingle/e Queen deriva dal 
S'ajfone, Cbcn , ewen , uxor , ¡a mo-
glis d al cu no , rna fi applica per via d 
cccelíenza alia moglie del Re jolameme : 
donde fi ch i ama va quejla anticamente la 
K i n g x Queen; non avendo gl i Weft-
Saffoni altro nows ptr una Reg ina , che 
fuello d i moglie del R e . Aí íe r . de iEÍ-
fred. re bus, & c . — Si chiamava anche 
lady , Signara in Sajjme , Hlseydi ^ , 
tippunto come Madame , o Mademo i (el
le , Jl continovano ad ufare pella moglie, 
e la figlia del Daca d* Orleans. — 

11 nome d i Regina fí da puré i n via d i 
cortefia a quella ch' é mari ta ta col R e ; 
ch iamata , per d i f l i nz ione , la Regina Con~ 
forte. — I n rifpetto di che la pr ima íi chia-
ma Regina regnante. 

La Vcdova d' un Re fi chiama ancora 
Regina, ma col l 'addizione di Vedova, V e 
di DOTISSA . 

N e l p r imo fenfo, Regina é i n ogni co-
flruzione lo fteííb che Re, e ha lo fteíío 
potere e prerogativa , per t u t t ' i t i t o l i , ch' 
i l Re h a . V e d i RE , e PR EROGA v i VA . 

L a Regina conforte é inferiore , e perfona 
d i ñ i n t a dal R e ; cui é foggetca. — I n I n -
ghilterra , benché ella fia a femé covert, c ioé 
donna mar i t a t a , puré ella pub br igare , ed 
effer brigata in fuo proprro n o m e , pub af-
fittare , e c o n c e d e r é , & c . come una femé 
fole, d o n n a f o l a . Ved i DONNA , e MOGLIE. 

EU'ha molte altre prerogat ive . — Ben
ché fia un' alien , foreftiera , puo comprar 
ierre i n feudo femplice, fenza naturalizza-
xione ) o pr ivi legio di denization; pub pre-
íen ta re ad un Beneficio; né v ' é plenarty a 
bar piü contr' eíía> che contro i l Re . — N o n 

foggetta a pena pecuniaria s' ella é con-
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dan nata per de f iñ i raen to di l i te in ua ' azio-
n e ; né le verra mofla l i t e , fenza che pr i 
ma fe le prefentino fuppliche. 

I I cofpirar alia di lei m o r t e , o violar la 
d i lei caf t i ta , é de l i í to d i lefa Mae íTa . H a 
un ' antica particolar rendita , chiamata Queen-
gold, oro della Regina. V e d i ORO della 
REGINA , qui f o t t o . — Ol t reuna ben vafia 
do t e , o pen(ion d ó t a l e , con una Cor te re
g i a , ed ufiziali fe para t i . 

La Regina Vedova , dowager , ha quedo 
d i p'articolare, ch 'e l la non perde la fuá d i 
go ií a , benché fi mar i t i con, un gent i luomo 
p r i v a t o . —COGÍ la Regina Cat ter ina , V e 
dova d' Enrico V . eíTendofi mari tata con 
Gwen ap T e o d o r o , Scudiere, mantenne la 
fuá azione come Regina d ' Ingh i l t e r ra . M o l -
to meno una Regina regnante feguita la 
coudizione d t l fuo m a r i t o , o é foggetta co
me 1' altre Regine, roa é Sovrana ful pro
pio fuo m a r i t o , come lo era la Regina M a 
ría ful Re F i l i p p o ; quando non fi defiini 
a l t r imente da! Parlamento . 

Oro della Regina, aurum Regina, una ren
di rá regia, fpettante alia Regina d ' I n g h i l 
t e r r a , durante i l di lei ma t r imon io col Re , 
e pagabile da diverfe perfone, ( fopra va r i é 
conceflioni del R e ) per v ia d' obblazione 
del prodotto d 'ammende: monta a dieci 
m a r c h i , o p i u , cioé ad una intera decima 
parte fopra 1' intera aramenda, o dieci Ufé 
per ogni cento hre d1 amenenda, fu i perdo-
n i e c o n t r a t t i , o accordi. V e d i PENA PE
CUNIARIA. 

Quefio divienc un debito reale alia Regi
na, peí nome d'oro della Regina, ful puro 
aggiuftamento della parte «col Re per un ' 
ammenda , e nel regiftrarlo ; fenza qualch* 
ul ter ior pro me ¡Ta o contratto per quefta de
cima parte firaordinaria. 

Banco della Regina. Ved i BANCO DEL 
R E . 

R E G I O affenfu, é uno feri t to con cui i l 
Re da i l fuo Reale aífenfo a l l ' elezione d 'un 
V e f c o v o . V e d i VESCOVO. 

REGIO m o r b o ; i t t e r i z i a . V e d i ITTERI-
Z l A . 

R E G I O N A R I O , REGIONARIUS, nclla 
Storia Ecclefiafiica , un t i t o lo dato dal qu in 
to fecolo a p t r í o n e , che aveano i l carieo 
e T amminif t razione degli affari della Ch ie -
fa entro un certo dif lret to o regione. 

A R o m a v 'erano anticamente fette Dio-
com 
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tom regionarj, che prefedeano ad una Torta 
d i Spedali , e aveano cura della d i í í n b u z i o n 
d d l e l imof ine . V e d i DIÁCONO, 

V ' era no anche Soddtacom regtonarj, e No-
ta) ngionarj, Vefcoviregionarj 5 & c . Ved i N O 
TARIO-

U n Vefcovo regionano era propnaraente un 
MifTionario inveft i to d ' un Carattere Ep i -
k o p a l e , ma fenz' e í íer attaccato ad una par-
ticolar Sedia; affinché egli foffe i n l iberta 
d i predicare, £ corapire ad altre funzioni 
del fuo min i f t e ro j ovunque lo fpir i to di D i o , 
e i b i íbgni del popólo lo ch iamaí í e ro . Ved i 
VESCOVO, e MISSIONAÍUO . 

R E G I O N E , REGIO, nella Geografía , 
un paefe, o part icolar divifione della T e r 
r a ; p un t r a t í o d i paefe abitato da popoli 
della fíeíTa nazione. V e d i TERRA, NAZIO-
NE , & c . 

G l i A f l r o n o m i moderni d iv idono la L u 
na i n va r ié regiont o p r o v i n c i e , a ciafeuna 
delle quali danno i l fuo proprio n o m e . V e 
di LUNA . 

REGIONE , nella Fifiologia . — G l i Auto-
ri d iv idono i 'A tmos fe r a in tre p i a n i , det-
t i le regiont fuper¡ore) media, ed -inferiore , 
V e d i ATMOSFERA. 

L a región inferiere o baffa^ é q u e l l a i n c u i 
no i r e í p i r i a m o ; ed é l imi ta ta dalla refief-
Cone de'raggj del S o l é ; c ioé , dall ' altezza 
cui r imbalzano dalla t é r r a . V e d i R A G G i o . 

La región media é quella in cui rifiedono 
le nuvole , íi formano le meteore, & c . e fi 
Üende da l l ' e í l r e ro i tk de l l ' in fe r iora , í inoa l l a 
c ima delle piü alte montagne . V e d i ME-
TEORA, N U V O L A , MoNTAGNA , Jkc. 

L a región fuperiore, o alta , comincia dal
la cima delle montagne , e tocca fino ag l i 
cf tremi confini de l l 'A tmosfe ra . — T n que-
íla regna una perpetua, equabile calma , 
chiarezza, e ferenita. Ved i ARIA. 

A l c u n i A u t o r i adoprano i l termine Re-
gioni elememari per lo fpazio di tutta 1' A t 
mosfera , dalla Terra alia sfera o cielodel-
la L u n a ; perché dentro di quefto fi con-
tengono i quattro elementi , e tutt1 i corpi 
e lementan . V e d i ELEMENTO, e ELEMEN
TARE. 

REGIONE Etérea fi ufa per 1' intera eften-
fione deH 'Unive r fo , inchiudendo T o r b e i e l -
le Stelle fiííe, & c . V e d i UNIVERSO. 

REGIONE , nell ' A n a t o m í a , denota pur 
ü n a d i v ^ o n e del corpo umano. V e d i Cor-
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po . — G l i A n a t o m i c i d iv idono ir corpo i n 
tre regioni) o ventri, V e d i VENTRE. 

L a región fuperiore é quella della t e ñ a ; 
ftendendofi a l l ' i ng iu fino alia prima verte
bra •, e comprendendo g l i organi a n i m a i i , 
i l ce rve l lo , & c . V e d i CAPO, &C. 

La región media é quella del Tarace o pet-
t o , che Ippocrate chiama i l ventre fupe
r i o r e , « che fi flende dalle clavicule a ld ia -
framma ; ove fon contenute le parti v i t a l i , 
come i l cuore , i p o l m o n i , & c . V e d i C u o -
RE , POLMONI , &€. 

La te rza , o faffa regione é 1' addoraine o 
v e n t r e , & c . , che contiene le part i natu-
r a l i , deflinate pella d i g e ñ i o n e , purgazione, 
e generazione. V e d i ABDOME. 

REGIONE Epicolica . V e d i EPICOLICHE 
REGIONI . 

REGIONE Epigaflrica. V e d i EPIGÁSTRICA. 
KtGiOKEUmbilicale . V e d i l ' A r t i c o l o U M -

B I LÍGALE . 
ULEGIS pondas. Ved i PONDUS » 
R E G I S T R A M E N T O , imolement, nel

la Legge Inglefe , i l r eg i í t r a re , ferirere , o d 
infer i ré un at to o ñ r u m e n t o légale ne' re
gí ftri della C a n c e l l e r í a ; come una r i cogn i -
zione confeíTata , uno flatuto, o una pena 
pecuniaria irapofta. V e d i REGISTRO , R i 
c o R DO , & c . 

Si fanno anche gV intolements nci r u o l i 
áeW Excbeguer, o E r a r i o , del Banco r e g i o , 
o delle l i d c o m ú n i ; nei Huflingt, o p r in 
cipal C o r t e , di G tul di: a l , di L o n d r a ; e 
da lTuf iz i a l e , Clerk of the peace, in ogni 
Contado . 

Ufiz ia le de' Rcgtfhamemi. Ved i 1' A r t í -
colo CLERK . 

R E G T S T R A T O R E , REGISTRARIÜS , 
que l l 'Uf i z i a l e che tiene i l regi/iro. V e d i 
CIERK . GV Inglcf i lo chiama no Regifier . 

D i queÜi ne hanno m o i t i , denominat i 
dai regtfiri che tengono — c o m e , Regifira-
tore della Corte fuprema de1 delegati ^ regiflra-
tore della Cene degli yírchi di Canterbury; 
regifirator della Coree delP Ammiralith y regi-
Jiratore della Corte di prerogativa; regijirato-
re della Giartiera, ch' é í e m p r e Decano d i 
fVmdfor. Vedi DKLEGATO, ¿Irches, A M -
M I R AGLI ATO , PREROGATIVA , G l A R T I E -
RA , &C. 

REGISTR ATORE delle pene pecun ia r i eun 
Ufiziale nelle L i t i C o m u n i , oCommonpleast 
i l quale copia al netto le ammende r icono-

P fciu-
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fciute in que'.Ia C o r t e , in un r e g í í l r o d i per
petua memoria , (dopo che fono ftate efa-
ramate, e pafíate da a l t r i O f f i c i a l i ; ) e ne 
fcrive e confegna g l i accordi alia pa r t e . V e 
di PENA PECUNIARIA . 

EgH fcrive due acco rd i . T u n o peí com-
pra tore , i ' a l t r o peí vendi tore ; e un terzo 
foglio in taccato , che contiene 1' effetto deil ' 
ammenda, e f i chiama H piede deir ammen-
da', e lo confegna ai cuflode de ¿ rev i , 

L o fteífo Ufiz ia le p u r é , o ' l fuo deputa-
to , proclama ogni ammenda , o fine in Cor
te a ciafcun t e r m i n e , e indorfa le proclama-
ztoni dalla parte d i dietro del piede ; con-
í e rvando , i n o l t r e , lo í c r i t t o delT accordo , 
e la nota de l l ' ammenda . V e d i TAÍ^OLAR 
LE FINANZE . 

R E G I S T R O , REGISTRUM , * un l ib ro 
pubb l i co , che ferve per i fcr ivervi eregiftrar-
v i M e m o r i a l i , A t t i , e m i n u t e , per r icor-
r e r v i pofc ia , a l l ' occa í ione , affine d i g iuf t i -
ficar raaterie d i fatto , V e d i R i c o R D O , AR-
CHIVI , & c . 

* Menagio ne fa derivare la parola per cor-
ruzione da regeftum, libro che contiene 
g l i eftrati di varj l i b r i , & C . raccolti in
fierne: Dichur regeftum quafi i t e rum 
ge t lum . i — A l t r i la prendono dair anti-
co Franzefe gi f ter , fiar caricato in un 
letto, & c . 

L a Legge d i Scozia fi rende aflai facile 
c regolare, col mezzo del gran numero d i 
regijiri, per notare le ceflioni d i t e r re , & c . 
d i perfone p r í v a t e , — D i eíTi ve n 'ha d i 
due for te : 1'uno g e n é r a l e , flabilito a E d i m -
burgo , fotto la direzione del Lord Regi-
fier, i l quale , avanti 1' U n ion e , era i l quin
to ufiziale dello Stato , ed oi t re la regi-
firatura, era Ufiziale del Parlamento , del-
ia T e f o r e r i a , dell ' Exchcqucr, e della Sef-
f ione. 

L ' a l t r o fi tiene particolarmente nelle d i -
verfe Prov inc ie , A m m i n i í l r a z i o n i , e Re-
galie. — G l i Uf i z i a l i d i que í to fono obbl i -
gati a mandare i regijiri delle lo r r i fpe í t ive 
C o r t i al regijiro g e n é r a l e ; e i N o t a r i i lor 
p r o t o c o i l i : e q u i v i fono talmente d i f p o í i i , 
che ad ogni dimanda i vaíTalli poffono dar' 
una r ivif ta a qualunque f e r i t t o , che in v i r -
tíi della legge fi ha da regiftrare, o che le 
par t í per lor ficurezza hanno ftimato a pro-
pofito di arrolare. 

. I regijiri furono pr ima fiabiliti pera t to di 
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Parlamento fotto i l Re Jacopo V I . con vaa-
taggio indicibi le de ' fudd i t i . 

Ñef funo puo aver un d i r i t t o a qualche 
Be ni , fe quefto non é regijtrato entro lo 
fpazio di quaranta g i o r n i dal í e m p o che ne 
venne i n pof l e í ib , a l t r imen t i egli é nul lo : 
con tal mezzo íi ovviano í u í t e le ceffioni 
fegrete. 

REGISTRO d ' una chiefa parrocchiale, é 
i l l i b r o , i n cui g l i annuali Ba t t e f imi , M a -
t r i m o n j , e fepolture d1 ogni parrocchia, fo
no per ordinc regif t ra t i , V e d i PARROC
CHIA , & c . 

Quefi ' ufo fu lodevolmente i f i i t u i t o dal 
grande, ma in fe l i ce , T o m m a f o Cromwell^ 
C o n t é d' Effex, Panno 1538 . , mentr ' era 
V i c a r i o Genéra le del Re Enrico V I I I . V e 
d i BILLS OF MORTALITY. 

REGISTRO é anche i l t i t o lo d 'un l i b r o , 
che contiene le formule della maggior par
te degli f e r i t t i ufati nella Legge C o m u 
ñe ; chiamato i l regifiro degli feritti . V e d i 
SCRITTO. 

Coke in Littleton, o íTe rva , che quefio re-
giflro é uno de' p iu ant ichi l i b r i della Legge 
C o m u n e , 

REGISTRO, che g l ' I n g l e f i chiamano Re-
gifiry j comprende i ' O f f i c i o , i l i b r i , e i 
r u o l i , i n cui g l i a t t i della Cance l l e r í a , 
o d ' una Cor t e fpiri tuale , fono regiftra
t i ^ o i n f e r i t i . V e d i RICORDQ , RUOTO-
L O , & C , 

REGISTRO, tra g l i S t ampa to r i , & c . una 
part i ta , o quanti ta di Carat ter i o lettere 
d ' o g n i forta ; gi t ta ta da un fonditor d i let
t e r e , e d a í í b r t i t a . V e d i LETTERA, 

Si d i ce , che un fonditore ha g i t t a to un 
r ^ y í r o di lettere d ' ogn i grandezza, d ' I n -
g l e f i , d i p i cc ioü f l í r ae , & c . , c i o é , che ha 
fatto una parti ta di caratteri di tal forta . 
V e d i FONDERIA DI LETTERE, & c . 

U n regijiro compi to non folo inchiude la 
lettera corren t e ; ma anche le majufeole , 
o grandi e piccole c a p i t a l i , lettere fempl i -
c i , lettere doppie , p u n t i , v i r g o l e , l i n e e , 
m a r g i n i , fegní c ap i t a l i , fegni finali, e ca
ra t te r i numera l ! . 

I fondi tor i di lettere hanno una fpezie d i 
l i f t a , o tariffa, con cui regolano i lor re
gij ir i . L 'occafione di c ío fí é , ch ' e í f endo 
alcune lettere i n affai maggior u fo , e piít 
fpeíío rep l í ca te che l ' a l t r e , le loro celle 
o nicchie avrebbero ad eíTer meglio r i e m p i -

te 
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í e e provvedute, di quelle delle lettere , che 
non occorrono si f r e q u e n t e m e n í e . 

C o s í le O, ed / , per efcmpio r fono fem-
pre piu abbondanti, che le k . , o z . 

Quefta differenza fi offervera o t t imamen-
te da unacomparaziorr proporzionaledi quel-
le lettere con elle fteífe j o conalcune a l t r e . 

Supponete un ngi f i r» d i cento mi ia carat-
fer i y che é un- regijiro o rd ina r io , qu i 1' a 
ne dovrebbe aver cinque raila; la c tre m i -
la ; 1' e undici m i l a ; V i fe i raila; la m tre 
m i l a ; i l k folamente t r e m a ; e la ^5 / , e 

non m o l t i d i piü 
M a cib íl dee folo í n t e n d e r e delle lettere 

della nicchia inferiere ; avendo quelle della 
fuperiore aitre p r o p o r z í o n í , che farebbe t rop-
po 1 ungo di q u í efaminare. V e d i LETTERA, 
CARATTERE j FONDERIA DI LETTERE . 

REGISTRO, nelJa Stampa, é la difpofi
sione delle forme del torchio in maniera che 
le r i g h e , e le facce í l a ropa te da una banda 
del íogl io , s' incont r ino efattamente con 
quelle d c l l ' a l t r a ; i l che fi fa col mezzo di 
due punt i nel raaggiore od e í k r i o r t í m p a n o « 
V e d i STAMPARE . 

REGISTRO, preífo i fond i to r í di le t tere , 
é anche una delle pa r t í i n t e r io r i del model-
l o , o fía f o r m a , in cu i fi g i t tano le figure 
della í í a m p a . V e d i LETTEITÁ . 

11 fuo ufo é di dirigere i l giufto r icon-
giugnimento di quelle , dopoche fi fonoaper-
«e per c á v a m e fuora íe lettere di frefeo gi t -
fa te . V e d i FONDERIA DI LETTERE. 

REGISTRO , o regi/iri, n e ü a Ch imica , 
fono b u c h i , o fe í fure , con loro t u r a c c i o l i , 
p ra t iea t i nei la t i de' fornelíi , per regoíar i i 
f u o c o , c ioé per render i ! calore immedia
tamente p i u i n t e n f o , o r i m e í f o , co i r aprir-
l i per lafcíarví entrar l ' a r ia , o col tenerli 
chiufi per efcluderla . V e d i FORNELLO , F u o -
c o , CALORE, GRADO, &C. 

REGISTRO, p o l i y , preífo g l ' I n g í e f i , nel-
ia Fonderia delle l e t te re , é aile vo l teufa to 
per un m é t o d o , che regola i l numero delle 
lettere di ciafeuna fpezie i n u n ' a í f o r t i r a e n -
to c o m p i t o ; cioé per determinare quante , 
a proporzione dell ' intera pa r t i t a , ve n ' ha 
da eflere d i ciafeuna fpezie part icolare. V e 
di LETTERA, REGISTRO m g i l Stampato-
r t , & c . 

Per efemplo, i n u n ' a í í o r t í r a e n t o di cento 
mi ia ca ra t te r i , ve n1 ha da eífere raille per 
e, cinque mi la per a, tre mi la per m , t ren-
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ta fo l i per ^ , al t re t tan t i o poco pih p e r x , 

y , e z ; ed a proporzione per i ' a l t r e lette
r e , le capitali grandi e piccole , le lettere 
i n i z i a l i , p u n t i , v i r g o l e , doppie let tere, & c . 
V e d i FONDERIA di lettere, 

R E G N O , u n a , o piíi p rov ínc ie fuggette 
a R e . 

RIZGNO , preífo i C h i m i c í , é un termine 
che applicano a. ciafeuno de ' t re ord ia i o 
claffi de' corpi n a t u r a l i ; anímale, vegetabile^ 
e minerales V e d i GORPO ANÍMALE, VE^ 
GETABIL^y e FOSSILE . 

R E G O L A áurea, V e d i REGOLA DEL TRE. 
REGOLA, nel i ' A r c h i t e t t u r a . Ved i g l i a r -

t i c o l i , REGÓLO, REGOLETTO, LISTA,OR
LO , &Co 

REGOLA , regula, denota una certa maf-
f i m a , canone, o precetto, da oíTervarfi i n 
un ' a r te , o feienza . V e d i CANONE, MAS-
SIMA, & C r — C o s í n o i diciarao, le rególe 
della Grammat i ca , della L ó g i c a , della F i -
1 ofofia, & c . V e d i GRAMMATICA , LÓGI
CA , FILOSOFARE ,. & c . 

I Filofofi Scolaüic i d idinguono due forte 
d i rególe f cioé Teórica •> o rególe di conofeere % 
che ha relazione a l l ' in tel le t to ; e fíen do d' 
ufo nella feoperta della v e r i t a . ( V e d i IN
TELLETTO, CRITERIO, e VERITA1 ) — E 
Prática , o regale di operare y che fi riferifeo-
no alia V o l o n t a , e fervono a dirigerla a 
c í o c h ' é bueno e r e t í o . V e d i |BUONO, e 
RETTITUDINE . 

Peí maneggio ed 'applicazione di q u e í í e 
due forte di rególe ^ v i fono due art i dift in-
te y c ioé la Lógica, e Y Etica. V e d i LÓGI
CA , ETICA y MORALITA* , & c * 

REGÓLE d i conofeere , regula feiendi r fono 
quelle che dirigono e aí í i í lono 1 ' in te l le t to , 
nel comprendere, giudicare, e ragionare. 
V e d i PERCEZIONE , GIUDIZIOJ. e. RAZIO-
CINIO . 

REGÓLE di operare, reguU agen d i , fono 
quelle con cui la mente é guidata ne fuoi 
defiderj yappl icaz ioni , & c . V e d i VOLONTA*. 

G l i A u t o r i fono interamente diviíí c i r -
ca i l riguardo da averí í alie Rególe della 
Poeí ia ftabilite dagli A n t i c h i , A r i f t o t i l e , 
Oraz io , L o n g i n o , & c . ed ammeffe dai mo-
derni C r i t i c i , come BoJJh ? &c.- pretenden-
do> a í c u n í , c h ' e í f e hanno ad oíTervarfi i n -
f io lab i ln íen te j a l t r i p a t r o c i n á n d o la liberta 
d i non curarle aU'occafione. -— Si duole 
a icuno , che le rególe fon catene i rancide 

p 2 ne-
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nemiche del gen io ; da neíTuno ferupolofa-
raente offervate, fe non da chi non t rova 
in sé medefimo a lcun 'a l t ro appoggio. Voi-
ittre trafcurava fovente tu t te le rególe di 
Poefia ; qual m a e í l r o , che recavafi ad otita 
i l vederfi ne' lor confini r i f t r e t t o . V e d i POE
SÍA . 

I I Tea t ro ha le íntregols pa r t i co l a r i j co
me la regola delle 24 o r e , d c l l ' u n i t a d i d' 
azione, terapo, e l u e g o , & c . V e d i UNI-
TA'. V e d i anche TEATRO. 

S 'é v e r o , á\ct Moliere ^ che le Scene con-
dotte fecondo le rególe ^ non piac iono, ra a 
piacion quel le , che fe ne feoftano: egli ne 
viene in confeguenza, che le rególe fono un 
ze ro . •— Quanto a rae , quand' una cofa ra' 
incontra e raí diverte , non vo cercando , fe 
ho f a l l a to ; né fe 1c rególe d 'Ar i f to te le m i 
vietan di r idere . Ved i LEGGE . 

REGÓLE di Filofofare . V e d i FILOSO
FARE . 

REGOLA, nel l ' A r i t m é t i c a ? denota una 
certa operazione con figure per t rovar íorn-
rac, o numeri non c o n o í c i u í i ; e per facil i
tare comput i m e r c a n t i l i , aQronomic i , & c . 
V e d i ARITMÉTICA, NUMERO, & c . 

Ogn i regola nel l ' A r i t m é t i c a ha i l fuo par-
ticolar nome , fecondo 1' ufo per cui e l l ' é 
in te fa . •— L e quat t r© p r i m e , che fervono 
come di fondamento a tu t ta 1'arte , fono 
chiamate addizione y fetir-azione y moltiplica-
zione, e divifione ; ciafeuna delle q u a l i . V e d i 
fotto i proprj A r t i c o l i ABDIZÍONEJ & c . 

Da quefte nafeono va r i é altre regale: co
me la regola del trer o-di proporzü)ne j chia-
rnata anche, regola df- oro ; e di f t in ta i n dh-
reífák-y e inverfa ^ femplke y c compofla. —-
I n ol í re 5 la regola de cinque numeri'—regola 
di compagnia^ [emplice y e cm tempo — regó-* 
la d1 aiUgazione y mediana e alternata —re
gola di cambio — regola di faifa poftzione y 
fe mpitee e dop-pia. — A l i e qual i s'aggi un ga
no , appvoffmazkne % barattare, combinazio* 
m y equazime y cambio y ejírazione, involuzio" 
ne, progrejUsone, ribaffo , riduzime, & c . V e 
di COMPAGNIA j . ALLÍGAZIONEJ POSIZIO-
W E , & C . 

REGOLA del tre, & di proporzione r eomii» 
nemente appcllata regola d' oro , é una regola 
clie infegna i l modo di trovare un quarto-
numero proparzionale ^ a tre a l t r i d a t L V e -
át PROPORZIONE . 

Come j fe í re gradi de l f Equatore confen-
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gono 70. leghe, quante ne conterranno 3^0 
g rad i , la circonferenza della t é r r a ? 

Quefta regola é c o s í . — Moltiplicate H fe
condo termine j o j peí terzo 360; divídete i l 
prodotto 25200, peí primo termine 3 .• i l quo-
zJente 8400 é i l quarto termine r'icereato. 

V ufo di quefta regola é di grand' eftenfio-
ne , e nella v i t a ordinaria , e neile feienze ; 
ma non ha l u o g o , fuorché dove la propor-
zionedei dat i numeri é conofeiuta. — S u p -
ponete, e. gr. che un gran vafo pieno d'ac-
qua íl vo t i da sé per una piccola aperturas 
e fupponete, che tre gran pinte ne col ino 
fuora i n 2 m i n u í i : e che fi ricerchi di fa-
pere in quanto tempo 100 gran pinte ve r reü-
bero cosí evacúa te ? Q u i in fat t i v i fono tre 
sermini d a t i , e un quarto ricercato: M a , 
come egli é evidente per i fpenmento , che 
1' acqua fcola piíi p te í lo da pr incipio che 
d o p o i , la quantita dell 'acqua che fcola non 
é proporzionale al t e m p o ; e percib la que-
ü i o n e non viene fotto la regola del tre. 

Le cofe che cadono fotto i l Commerc ia 
fono p ropor i ionab i l i a' loro prezzi ; pe rché 
due vol te tanto di mercani ia coila due voí -
te tanto di danaro j & e . 

E fien d o , p e r c i b , dato i l prezzo d' una 
quanti ta d i qualche mercanzia , i l prezzo d* 
u n ' a l t r a quant i ta della fteffa, o la quanti>-
ta della mercanzia corrifpondente a u n ' a l -
t-ra data fornma, fí trova pella regola del tre 
-—e.gr. , fe tre Hbbre cortano- 17 S. , quan
to cofteranno 30 übbre ? Po iché , come 3 l i b -
bre fono a 30 libbre , cosí é i l prezzo del 
pr imo 17 S. al prezzo del fecondo. La que-
í í ione íta c o s í ; 

3 ^ 30, I B — — - 1 7 / o 
1-7 

3 ) 510 ( 170/. 8 /. 10/ . 
D i nuovo;fe 3 libbre íi comprano per 17 S. 5 

qiuante ne compreranno 170 S J Po iché co
me 17. S. é a 170 S., cosí fono 3 libbre al
ie l ibbre r i cerca te : I I numero íi troverh. 
c o s í : 

17 x. — 170 Í. — • 3 B . 
3 

17) 51° ( 3 ° ^ 
51 

00 
Se I dati t e r m i n í foaa eterogenei , GÍO.# 

/ hanno 
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hanno nu i i i en ro t t i tra l o r o , non p o r t a n ^ 
]a ftefia proporzione 1' uno alP altro , che 
portano quelíe cofe, ch ' eífi e fpr imono. — 
Debbono percib effer r i do t t i ad omogenei ; 
ovvero alh flefifa denominazione, come l i -
re in f c i l l i n i , f c i l l in i in f o l d i , & c . ore i n 
i n i n u t i , & c . Ved i RIDUZIONE . 

E. g. Se tre libbre e 4 once c o ü a n o 2 S. 
4 d . , quanto eofteranno 2 libbre? L 'opera-
z i o n é fara c o s í : 

3 S . 4 § 2 IB. — — 2 SÍ 4 d ' 
16 16 12 

32 28 
28 

256 

3 2 ) 8 9 Ó ( 17 d. H á ' mi fo ldo 

52 

í n m o l t i cafi d i commercio e di c o n t i , aíy-
biamo maniere piíi compendiofe di q u e ü i o -
»i ope ran t i , che vengono fotto la regola del 
tre, di qusl che psr la regola rteíTa; le qua-
l i , a cagione della loro fpedita pratica , íi 
chiamano pratica; e coftiíCuifcon-o una part i -
eolar regola da fe fteíTe. V e d i PRATICA. 

REGOLA del tre tnverfa y é quando 1'or-
dine naturale de' terral ni é inver fo . — C o 
m e , fe 100 operaj fabbricano una caía in 
a a n n i , in quanto teropo la fabbricheranno 
200 operaj ?• 

Quefta íi confidtra d 'ordinario dagli fcr i t -
t o ñ d' A r i c m e t i c a , e s' infegna nelle fcuole ^ 
come una regola p a r t i c o í a r e : eflendo opera-
fra col raoltiplicare 11 pr imo termine 100 col; 
fecondo 2 , e col dividere i l prodotto 200-
peí terzo^ termine 200; i l quoi ien te 1 é ü 
flumero r icercato . 

M a non v?¿ alcuna neceílfiía di fare una* 
regola par t icoíare per la materia ; cadendo 
quefta naturalmente a b b a í t a n z a fotto ia p r i 
m a , col folo ordinare i t e rmin i come l a n a -
tura della queftiong i0 r i c h ¡ e d e . 

C o s í egh é evidente, che coime i l nume
ro d uorrtini 200, é a 100 , cosí é \o> fpa-
ZIQ 2 a n n i , i a eui 100 fabbrieano la eaia3-

REG 1 1 7 

alio fpazio in cui 200 fabbricheranno la rae-
d e í i m a . — Perché quanto m i n o r é i l tem-
p o , tanto piu gente v i fi r ichiede. Laque -
í l ione ftara dunque c o s í : 

200 M . 100 M . 2 Y , 

200 ) 200 ( 1 ycar. 
REGOLA de' cinque numeri, o regola del tre 

eompofla) é quando íi richiede che due regó
le del tre fiano o p é r a t e , pr ima che i l nume
ro ricercato íi t r o v i . — Come fe 300. 1. i n 
due anni danno 30 1. d'interefTe , quanto da-
ranno 1000. 1. i n 12 anni? 

Q u i la prima cofa da farfi é di t rovare 
eolia regola del tre, che intereífe 1000. 1, da-
ranno i n 2 a n n i ; e pofcia coila fleffa regola, 
quanto cib dará in 12 anni . 

QueíV é confiderata dagli Scri t tor i ,? & c . 
d ' A r i t m é t i c a , come una particolar regola ? 
ma fenza alcuna neceffita ; perché una dop-
pia operazione folve meglio , come in queíl5 
efempio: 

300/. 1000 /, • 30 int» 

3 j oo ) 300 j 00 ( 100 i n t . 
2 Y . 12 100 /. 

12 

2 ) 12000 (<5oo i n t . 
M a i n queftioni di tal forta una femplice 

regola del tre pub far 1' affare: perché 300 
1. danno lo fleífo intereífe in due a n n i , che 
due vol te 300 danno in un' anno; e dodici 
vo l í e 1000 1. danno lo fleífo intereífe in un ' 
anno , che danno i c o o i n 12: ommettendo 
percib le c i r c o ñ a n z e del t empo , d i f l i , fe due 
volte 300 ( c i o é , 600} danno 3Ó 1. d' inte
r e í f e , ( in un anno ) quanto daranno 12 v o l 
te 1000 ( c i o é , 12000) in un 'anno? 

600 • — • — 12000 — — 36 
36 

72000 
36000 

6 j 00 ) 4320 1 00 ( 720 /. in t . 
REGOLA Céntrale. V e d i i ' A r t i c o l o CÉN

TRALE . 
REGOLA , va un fenío monaftiso , e un fi^ 

ñ e m a di leggi o c o f t i t u z i o n i , con cui le ca
fe religiofs fono ftabiSite e regolate j e I s 

quaa 
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quali i Rel ig iof i fan vo to di oflervare al íor 
íngreflb . Ved i RELIGIOSO , MONASTERO , 
VOTO, &C. 

Le rególe monaflicfie R a n n o í u t í e da effer5 
spprovate dal Papa, per renderle va l ide . — 
L a regola di S. Benedetto fi chiama da alcu-
n i A u t o r i Ja Santa Regola . V e d i BENEDET-
T I N O . 

Quel íe di S. Brunone , e di S. Francefco, 
fono di tut te I ' a l t r e , le piu auftere. V e d i 
CERTOSINI , & c . — Quando un Rel igiofo 
non pub fopportare le aufterita di quefta re
gola y fupplica per una difpenfa . 

REGOLA , neila Legge C a n ó n i c a « — La 
Regola, de veriftmili notí t ia , di nctizia pro-
rabile , rende nulle tut te le p rovv i f ion i ad 
un Benefizio vacante per m o r t e ; s'egli ap-
pare , che dal g iornodel la m o r t e , al giorno 
della data delle p r o v v i f i o n i , o al giorno che 
arr iva i l corriere da R o m a , non v ' é ftato 
terapo fufficiente pella regolar not iz ia della 
morte della perfona da m a n d a r í i al Papa» 
V e d i PROVISIOME. 

Le provvi í ion i fono pur nul íe fe fi pub 
provare che i l corriere pa r t í p r ima che la 
perfona foífe maneata di v i t a . — Q u e f i a r ^ -
gola é flretíamente o í f e rva ta in Francia ; i n 
a l t r i Paefi i l Papa trova frequcnti occafioni 
di difpenfa ríe ne , 

REGOLA de1 venti giorni, viginti dierum 
C o n quefia regola ^ fe un1 Ecc le f iañ ico rife-
gna i l fuo Benefizio, per fare la fuá rifegna 
valida , i l rifegnante dee fopravvivere a l l 'ac-
cet tazionedi eífa nelia Cor te di R o m a , ven
t i g i o r n i . —Se muore p r i m a che fia fp i ra
to i l termine de5 ven t i g io rn i , la rifegna é 
nulla ; e '1 Benefizio di vi en vacante per mor te . 

Quefia regola non tiene nelle provvif ioni 
d i C o l l a í o r i o rd ina r j , né nelle femplici e pu^ 
j e rifegne nelle m a n í del l ' Ordinar io ; ma fo-
í a m e n t e in cafo d i p rovvi f ion i del Papa , fpe-
drte fopra rifegne in favorem . V e d i RISE-
GNA , 

Quefia regola fi flendeva anticamente a 
quel l i che rifegnavan in tempo si di fa lute , 
si di m a l a t t í a . — I I Papa Bonifacio l a r i f t r i n -
fe agl i u l t i m i ; donde viene comunemcnte 
appellata, regula de infirmis refignantibus. 

REGOLA de puBlicandis, — P e r quefia re
gola c o l u i , s chi fi fa la rifegna d' un Bene
f i z i o , s 'egli ha una provvifione dalla Cor te 
d i R o m a , é obbligato a pubb í ica re la rife
gna , e a prender i l poíTeíTo entro fe i m e f i ; 
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ovvero s ' e i l ' ha dall5 ordinario collatore y 
entro un mefe . A l t r i m e n t e , fe i l rifegnan
te m u o r e , la rifegna diventa n u i í a . 

REGOLA d1 Oro . V e d i REGOLA DEL 
TRE , 

REGOLA fcénente uno firomento mate
m á t i c o , che ferve ad operar queíHoni nello 
fcandagliare , mifurare & c . íenza F ufo d i 
c o m p a í í i ; puramente col fare /correré le par
tí dello flromento T una per T a l t r a , di cui 
le linee e d iv i f ion i danno la rifpofla y per 
infpezioneo V e d i REGOLA. 

Queft' i f tromento é di varia invenzione> 
e variamente applicato da diverfi A u t o r i j 
particolarmente da Everardo, Coggeshal 
Guntero , Hunt ^ e Partridge ; ma i p iu ufua-
l i ed u t i l i , fono quei d' Evcrardo e di Cog
geshal f la deferizione ed ufo de' q u a l i , fo
no come fegue. 

REGOLA /corrente d' Evcrardo ; fi ufa p r in 
cipalmente nel lo fcandagliare; eífendo ¿ ' o r 
dinario fatta d i boffo , un piede lunga , urf 
pollice larga , e di pollice profonda. — 
Confifte in tre p a r t í : una regola, a ciafcun 
Jato della quale, a B , e c d ( Tav. Agr i -
men/. fig. 17.) v ' é una f c a n a l a í u r a ; e due 
piccole fcale, o /correntia m , /cor-
rom nelle fcanalature. — Q u a n d o queñ i due' 
pezzi fono t i r a t i fuora a l i ' intera loro e í k t i -
fione, lo firumento é lungo t re p i e d í . 

Sulla p r ima fronte larga dello ñ r u m e n t o 
a h , v i fono quat t ro linee d i n u m e r i ; per 
le proprietadi , &c.- delíe quali , Vedi la 
LINEA di GUNTERO. La pr ima fegnata A , 
e che confifte in due raggj numerat i 1 , 2 r 
3 * 4 » 5 » 6» 7 5 8 , 9 , 10 ; e por 2 , 3 , 
4 , 5 , & c . fino a 10. Su quefía l inea v i 
fono quattro p iuol i central i d 'o t tone , due 
in ciafcun de' raggj ; uno , in ciafeuno 
de' quali é fegnaro M B , per fignificare, 
che i l numero , contro cui egli é pof to , 
2150 .42 é i po l l i c i cubici i n uno (iajo 
d ' o r z o ; g l i a l t r i due fono fegnati con A , 
per fignificare che i numen , contro cui 
effi fono pofti , c ioé 282 , fono i po l l i 
c i cubici i n un gallón ( mifura di 4. boc-
cal i ) d i cervogia. —- La íeconda e terza 
linea di numeri , f ono sui pezzi feorren-
t i , e fono efattamente le fteífe come la 
pr ima . Rafente la figura 7 , nel pr imo 
raggio , fia un punto , o firifeia fegnata , 
S i poda efattamente fopra 707 denotan
do che .707 é ü lato d' un quadrato i n -

fer i t to 
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f c n t t o ia un c i r co lo , i l cui d i á m e t r o é un i -
t a . Rafcnte a 9 fía un ' a l t r a ftnfcia, fegna-
ta Se , p o ü a fopra . 88ó , c h e é ü l a t o , egua-
le zWarea d' un c i r c o l o , i l cui d i á m e t r o é 
u n i t a . Un ' a l t r a ftrifcia, v i c i n o a W , é po-
fta fopra 231 5 numero de' po l l i c i cubici 
in un gallón a v i n o ; ed un' altra preífo d i 
Q é poíta fopra 3. 14 la circonferenza d ' 
un c i r co lo , i l cui d i á m e t r o é u n i t a . -— L a 
quarta linea di n u m e r i , fegnata M D , per 
fignificare la profondita deW orzo^ é una l i 
nea rotta d i due ragg] numerat i 2 , 1 0 , 9 , 

8 , 7 , 6, 5 , 45 3> ^ 1 I 5 . 9^ 8 ) 7? &.c-
venendo i l numero 1 porto directamente con-
t ro M B sul p r imo raggio . 

Sulla feconda faccia larga <, fegnata c 
fono i 0 . U n a linea d i numeri d' un r agg io , 
numerata 1 , 2 , 3 , & c . fino a 1 0 , nota-
í a colla lettera D . Su quefta flanno quat t ro 
p i u o l i cen t ra l i ; i l p r i m o , fegnato W G , é 
i l punto di fcandaglio per un gallón & vino ̂  
c ioé i l d i á m e t r o d' un c i l i n d r o , la cui altez-
7.a é un p o l i i c e , e i l contenuto 231 po l l i c i 
c u b i c i , o un gallón a v i n o , che é 17. 15 
p o l l i c i : i l fecondo piuolo c é n t r a l e A G ñ a 
al punto di fcandaglio per un gallón a cer-
v o g i a , che é 18. 95 p o l l i c i . I I terzo M S 
ü a a 46. 3 i l lato d ' un quadrato , i l cui con
tenuto é eguale ai po l l i c i i n uno ña jo f o l i -
d o . I I quarto M R é i l punto d i fcandaglio 
per uno ftajo a o r z o , che é 52.32. po l l i c i . 
— 2o. Due linee di numeri sul pezzo fcor-
rente 1 che fono efattamente le ñ e í f e , come 
quelle sul pezzo fcórreme dal l ' al tro lato . 
Rafente la divif ione 8 íla una flrifcia fegna
t a c, la quale é porta a 795 , V área d ' u n 
circolo i l cui d i á m e t r o é u n i t a ; e u n ' a l t r a 
fegnata d , fía a .785 , V área d5 un c i r c o l o , 
i l cu i d i á m e t r o é u n i t a . — 30. Due linee 
di fegmenti i ciafcuna numerata i , 2 , 3 , 
fino a 100 ; la p r i m a , per trovare la diífal-
ta d 'una b o t t e , ( cioé quanto ne manca per 
eífer p iena) prefa come i l frurto mediano 
d 'una sferoide, che giace colla fuá aífe pa-
ralella a l l ' o r i z z o n t e ; c F a l t r a , per t rovar 
la difFalta d' una botte i n p i e d i . 

D i n u o v o , fopra uno de' l a t i í k e t t i , no-
tato e, fono i 0 . U n a linea di p o l l i c i , nu
merata 1 , 2 , 3 , & c . Sino a 1 2 , o g n ' u n o 
fuddmfo in dieci part i egual i . 20 U n a l i 
nea, colla quale, con quel lad i p o l l i c i , t ro-
v i a m o un d i á m e t r o medio per una b o t t e , 
nella figura d 'un frurto mediano d 'una sfe-
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rolde: ella é numerata 1 , 2 , 3 , & c . fino 
a 7 , e fegnata sferoide. 30. U n a linea-per 
trovare i l d i á m e t r o medio d 'una bo t t e , nel 
la figura del frufto mediano d' un fufo pa
rabó l i co , che g l i fcandagliatori chiamano 
feconda varieth di bottí : e l l ' é numerata 1 , 
2 , 3 , & c . E notata feconda varíela. 4 0 . U n a 
l i nea , c o n c u i n o i t rov iamo i l d i á m e t r o me
dio d' una botte della terza va r i e t a , cioé d ' 
una botte nella figura di due conoidi para-
bo l iche , che vanno a finiré su una bafe co
rnil ne : e l l ' é numerata 1 , 2 , 3 , & c . E no-
tata terza variaa. 

Su l l ' a l t r a faccia ftretta, f e g n a t a / , fono 
I o . U n piede d iv i fo in i c o part i eguali , 
fegnato F M . 20. Una linea di p o l l i c i , fi-
mi le a quella di fopra mentovata , notata 
I M . 3o. U n a linea per t rovare i l d i á m e 
t r o medio per la quarta varieta d i b o t t i , 
che é i l frurto mediano di due con i , che 
vanno a finiré su una bafe comune. El la é 
numerata 1 , 2 , 3 , & c . E notata F C , f i -
gnificando i l frufto d ' un c o n o . 

Sulla parte d i re íana de5 due pezzi feonenti 
fono una linea d i p o l l i c i , da 13 a 3 6 , quan-
do i due pezzi fono porti per v ia d' eftremi-
t a d i ; e contro que l l a , i gallón s cornfpon-
d e n t i , o cento par t i , che una piccola t ina , 
0 fimile vafo aperto ( d a 13 a 36 po l l i c i d i 
d i á m e t r o ) conterra ad un poliice di profon
di ta . 

Ufo della Regola feonente d" Everardo — 
i 0 . Per mol t ip l i ca r un numero per un ' a l 
t r o . Supponete 4 r ich ie í lo da m o l t i p l i c a r í i 
per 6: mettete 1 fulla linea di numeri B , 
si 4 fulla linea A ; a l lo ra , contro 6 fopra B 
é 2 4 , i l prodotto ricercato fopra A . D i 
nuovo , per mol t ip l icar 26 per 68 , mettete 
1 fopra B a 2(5 fopra A ; a l lo ra , contro 68 
fopra B é 1768 fopra A , i l prodotto ricer
cato . 

2o. Per divide'r un numero per u n ' a l t r o . 
Supponete 24 da divider í l per 4 : mettete 
4 fopra B a 1 fopra A ; allora contro 24 
fopra B é 6 fopra A , che é i l quoz ien te . 
D i nuovo , per dividere 952 per 1 4 ; met
tete 14 fopra A a 1 fopra B , e contro 952 
fopra A v o i avete fopra B , 6 8 , che é i l 
quoziente . 

3o. Per operare la regola del t r e . Se 8 
danno 2 0 , quanto daranno 22? Me t t e t e 8 
fopra B a 20 fopra A , allora contro 22 fo
pra B fta 55 fopra A ; i l numero r ice rca to . 

4o. Per 
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4 ° . Per trovar un medio proporc ióna le tra 

due n u m e r i , fupponeíe tra 50 e 72 : m e í -
tete 50 fopra C a 72 íbpra D j allora cen
t ro 72 fopra C voi avete 60 fopra D j c h ' é 
i i medio r icercato . 

50. Per eftrarre la radice quadradi un nu
m e r o . Appi icate le linee C e D Tuna a l i ' 
a l t r a , coficché 10 &1 fine di D fia pari di 10 
al fine di C ; allora fono quefie due linee 
una í a v o l a , che r n o ü r a la radice quadra di 
un numero minore di 1000000 per infpe-
z ione : p e r c h é contro un numero fopra C , 
i i numero corrifpondente ad eííb fopra D , 
c la di l u i radice quadra. 

N ó t a t e , fe ií dato numero confifte in 1 , 
5 , 5 , 0 7 l u o g h i , cé rca te lo sul pr imo rag-
g i o , fopra la linea C , e contro di cííb é Ta 
radice ricercata a D . 

6°. E l í endo d a t o , o i l d i á m e t r o , o la cir-
conferenza d' un c i r co lo ; trovar 1' a l t r o . M e t -
tete 1 sulla linea A contro 3 , 141 ( a cui é 
feri t to C ) fulla linea B ; e contro ogni diá
metro fulla linea A , vo i avete la circonfe-
renza su B ; ed in modo con t ra r io : cosí , 
eflendo i l d i á m e t r o 20 p o l l i c i , la circonfe-
xenza fara 62. 831 p o l l i c i ; ed e í í endo l a c i r -
conferenza 94 , 247., i l d i á m e t r o fara 30. 

7o, Da to ií d i á m e t r o d'un c i r co lo , t ro
var Varea in p o l l i c i , o in gallons a cervo-
g i a , o a v i n o . Supponete i l d i á m e t r o 20 
p o l l i c i , cofa é Varea? mettete 1 fopra D , 
a.785 ( notato d ) su C ; allora contro 20 
su D é 314 ,159 1' área ricercata. Ora per 
trovare queíP^rcv? di circolo in gallons a cer-
vog ia , mettete 18 .95 (fegnat i A G ) fopra 
D , a 1 su G ; allora contro i l d i á m e t r o 20 
fopra D , é i l numero di gallons a cervogia 
su C , cioé 1. 11. L o fteííb fervira per gal
lons a v ino , dovendofi folo aver riguardo 
al punto proprio di fcandaglio. 

8o. E í í e n d o dati i due diametri d' un1 el-
H í í e , trovare Tarea in gallons a v i n o . Sup
ponete i l d i á m e t r o trafverfo 72 p o l l i c i , e i l 
congiugato 50; mettete 359 .05 i i quadra-
to del punto di fcandaglio su B , ad uno de' 
diametri ( fupponete 50) sur A ; allora con
t r o ! ' a l t ro d i á m e t r o 72 su B , v o i avrete 
V área sur A , cioé 10 .02 gallons, i l con-
tenuto di queft' ElllíTe ad un pollice d i pro-
fondi ta . L o fteíío f i dee fare per gallons a 
v ino , fe in vece d i 359 .05 v o i adoprate 
249 .11 i l quadrato del punto di fcandaglio 
per gallons a v i n o . 
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9 ° , Per t rovar 1' á rea d' una fu pe r fk íe tn'an-

golare in gallons a cervogia . Supponete la 
bafe del tr iangolo 2<5o p o l l i c i , e la perpen-
dicolare lafeiata cadere dalT angolo oppofto 
l i o p o l l i c i : mettete 282 ( f e g n a t o A ) fo
pra B a 130, la meta della bafe sur A : al
lora contro 110 su B v' é 50 .7 gallons sur A . 

10o. Per t rovar i l contenuto d' un bisiun-
go i n gallons a cervogia . Supponete un la
to 130 p o l l i c i , e T altro 180; mettete 282 
su B a 180 sur A \ allora contro 130 fopra 
B , v* é 82 .97 gallons a cervogia, Varea r i 
cercata . 

I I 0 . Per trovar i l contenuto d ' u n po l í 
gono regolare in gallons a cervogia , eííen-
done dato uno de ' l a t i . T r ó v a t e la lunghez-
za della perpendicolare lafeiata cadere dal cen
tro a l i ' uno de' l a t i : Q u e í l a molt ipl icata per 
la meta deila fomma dei la t i , da Varea. 
Per efempio: fupponete un p e n t á g o n o , i l 
cui lato é 1 po l l i ce ; q u i , la perpendicola
re íi t roverk .837, coi d i r é , come i i fino 
del raezz' angolo al centro , che in quedo 
poiigono é 36o , é alia meta del lato dato 
.5 , cosí é i l fino del complemento d i 36o, 
cioé 54o alia perpendicoiare fuddetta. D o n 
de Varea d ' u n p e n t á g o n o , i l cui lato é 
u n i t t i , íi trovera 1 .72 p o l l i c i , che d i v i f i s 
per 282, danno .0061, i gallons & cervogia 
in quel po i igono . 

12o. Per t rovar i l contenuto d' un c i l i n 
dro in gallons a cervogia . Supponete i l diá
metro delia bafe del c i l indro 120 p o l l i c i , 
Paltezza perpendicolare 3<5 p o l l i c i : mettete 
peteib i l punto di fcandaglio ( A G ) a i l ' a l -
tezza , 36 su C ; allora contro 120, i l d iá 
metro su D , fi trova 1443 . 6 , i l contenu
to in gallons a cervogia . 

13o. EíTendo dati i d iametr i del cocchiu-
me e della tefia d'una botte , infierne colla 
d i i e i lunghezza; trovare i ! di lei contenu
to in gallons a cervogia, od a v i n o . — I O . 
Supponete la lunghezza d' una botte prefa 
(.come i l frufto mediano d'una sferoide, cW 
h i l pr imo cafo o varieta ) fía 40 p o l l i c i , i l 
le i d i á m e t r o della tefta 24 p o l l i c i , e i l d iá
met ro jáei cocchiume32 p o l l i c i : fottraete i l 
d i á m e t r o della tefta da queilo del cocchiu-
me ; la differenza é 8. C é r c a t e , a l l o r a , 8 
po l l i c i fulla linea di pol l ic i , fulla pr ima 
ftretta faccia delia regola ; e contro e í í b , 
fulla linea sferoide fia 5 .6 pol l ic i , i ! che 
aggiunto al d i á m e t r o della teíia 24 , da 29 .6 

po l i i -



«oHici pél medio d i á m e t r o di q u t ü a ' bo t t e : 
i i ie t te te percib i l puirto di fcandaglio per cer-
vosia (fegnato A G ) su D , a 40 su C ; e 
.contro 29 . á s u D , v ' é 97 4 5 , i l contenu-
to della botte in gallom a cervogia . Se i l 
punto di fcandaglio per v ino ( fegnato W G ) 
é adoprato i n cambio di quello per cervo
gia - avrete i l contenuto del vafo rn gallons 
a, v i n o . — 2 ° . Se fi prende una botte , dalle 
ík f íe d imenfioni c h ' é la prima ( come i l f ru -
í l o mediano d ' u n fufo parabó l ico , che é la 
feconda va r i e t a ) védete quali pol l ic i e par-
l i , fulla linea fegnata feconda varieta, ftan-
no contro la differenza de' diaraetri del coc-
chiume e della t e ñ a , che i n queft' efempio 

MÍ 8 ; e t roverete 5- 1 p o l l i c i , che aggiunto 
a 2 4 , i l d i á m e t r o della tef la , fa 2 9 . 1 pol
l i c i , i l medio d i á m e t r o della b o t t e : mette-
te percib la regola? come p r i m a , e contro 
3 9 . 1 p o l l i c i , avrete 94 . 12 ¿ ^ / / o w a cervo
gia , pcl contenuto della bo t te . —30. Se la 
botte prefa é i l frufto mediano di dueconoi-
á'i paraboliche, c h ' é la terza va r i e tk ; con-

,tro 8 p o l l i c i , la differenza dei d iametr i del
la t e ñ a e del cocchiume , fulla linea di pol
l i c i , troverete 4 . 57 pol l ic i fulla linea chia-
xnata terza varieta; cib aggiunto come p r i 
ma a 2 4 , dk 28. 57 peí medio d i á m e t r o 
della bo t t e : procedendo come p r i m a , t ro
verete i l contenuto 90. S gallons. — 40. Se 
Ja botte prefá é i fruñi d i due <:oni , c h ' é 
la quarta TJ^r/eíá, contro 8 pol l ic i fulla l i -
3!ea d i p o l l i c i , troverete fulla linea fegnata 
• P C , 4 . 1 pol l ic i da aggiugnerfi a 24 pol
l i c i : i l r e d o , continuato come p r i m a , da 

j l contenuto della botte 87 . 93 gallom a 
cervogia . 

14o. U n a botte in parte vota , che giace 
colla fuá aííe paralella all1 or iz /onte \ trova
re la quant i ta del liquore in eflfa. T r ó v a t e 
i l d i lei intero contenuto ; come fopra ; i l 
<:he fupponete 97. 455. gallons, e iuppone-
te i pol l ic i lafeiati a fecco, 8 , e i i d i á m e 
tro del cocchiume 3 2 : a l lora , come i l d iá 
metro del cocchiume fu C é a 100 fulla l i 
nea di fegmenti L , cosí fono i pol l ic i fecchi 
l u C a un quarto numero fulla linea di feg
menti'. e come 100 fopra B é a l i ' i n t e r o con
tenuto della botte fur A , cosí é quel quar
t o numero al liquore che manca per r iem-
piere la bo t t e ; i l quale, fot t ra t to dag l ' in te -
n contenut i della bo t t e , da i l l iquore che 
m r e t í a . E. gr. mettgte 3 2 , i l d i á m e t r o del 
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cocchiume fu C , a i c o fulla linea di feg-
mema L ; allora contro 8 , i pol l ic i fecchi 
fu C , ftai7. 6 fulla linea á'ifegmemo: met -
tete percib i c o fu B , a l l ' i n t e ro contenuto 
della botte fur A ; e contro 17. 6 fu B , 
avette 16. 5 gallons í m K \ col fottrarre 
percib i det t i gallons da 97. 45 , l ' intero 
contenuto del vafo ; i l l iquore nella botte 
fara 80. 95 gallons , 

15o. U n a botte che fía r i t t a in p l e d i , o 
colla fuá aíTe perpendicolare a l l ' orizzonte^ 
trovare i l l iquor i n eíTa, Supponete la l u n -
ghezza della botte 40 p o l l i c i , e 10 di que-
íli fecchi ; mettete 40 p o l l i c i , fulla linea 
C , a 100 fulla linea di fegmento S ; e con
tro 1 0 , i po l l i c i fecchi fulla linea C , í la 
24. 2 fu S la linea di fegmento. M e t t e t e , 
a l lo ra , 100 fu B , a 97. 455 , T i n t e r o con
tenuto della botte fur A ; e cont ro 24. 2. fa 
B , avrete 23. 5 gallons, c h ' é quaato man
ca per riempiere la b o í t e : quef to , perc ib , 
fo t t ra t to dair intero contenuto 97. 455 , da 
7 3 . 9 5 5 gallons , pella quanti ta .del l iquor 
che refta nella botte . 

i d 0 . Per trovar ' i l contenuto d' un para-
lellepipedo rettangolo {c. gr. una c i f te rna , 
un t inaccio , o fimili ) i n ítaj da o r zo . Sup
ponete la lunghezza della bafe 80 p o l l i c i , 
la larghezza 5 0 , e la profondita 9 p o l l i c i : 
mettete la larghezza 50 fu B , alia profon
dita 9 f 11 C ; allora contro ¡a lunghezza 80 
fur A , lia 16. 8 ílaj fu B , i i numero r i -
cercato . 

REGOLA /córreme •> o Rególo ¿ o fia Squa-
dra , d i Coggeshal. 

Ella é principalmente ufata nel mi fura re 
la fuperficie s e f o l i d i t a , d i legni^, & c . V e 
di MISURARE, & c . 

Confirte i n due r e g o l i , ciafeuno d* un pie-
de di lungo , che fono forma t i , o pofti i n 
fierne , in varj modi ; alie volte fon f a t t i 
per ifeorrere V uno c o l i ' a i t r o , a guifa d i re
góle d i vetrajo : alie voke vien fatta una 
fcanalatura nel lato d ' u n c o m ú n regó lo d i 
commelfura da due p i ed i , e poí lovi dentro 
un f o t t i l pezzo feorrente ^ e le linee di Cog-
gerhal aggiunte fu quel l a to : ma i l modo 
piü ufuale e piu c ó m o d o , fi é d i fare che 
uno de' regoli /corra , o fdruccioli l u n 
go una fcanalatura fatta lungo i l mezzo 
d e l i ' a l t r o , come fi rapprefenta nella Tavo' 
la Jígrimenfura , fig* 18. 

Sul lato feonente della regola v i foco quat-
Q. trei 
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t ro linee di n u m e r i , tre delle quali fono 
doppie , c i o é , fono linee a due r agg j , ed 
una , una femplice linea rot ta d i n u m e r i : 
le tre p r i m e , fegnate A , B , C , fono fi
gú ra t e 1 , 2 » 5 j & c . fino a .9 ; poi 1 , 2 , 
3 , & c . fino a 10. L a l o r o c o í l r u z i o n e , u f o , 
. & c . é lo fj-eíTo di quello della Regola [cor-
rente d'-Everardo, L a linea fempl ice , chia-
mata la linea cignente, e notata D , SI cui 
raggio é eguaie ai due raggj d i ciafcunadell ' 
altre l i nee , é rot ta per fac i l i tar la mifura 
de l e g n i , e figurata 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 
20 , 30 , & c . da 4 a 5 . E' divifa i n dieci 
p a r t i , e ogni decima fuddivifa i n 2 j e co
sí continuando da 5 a 10, & c . 

Sulla parte di dietro átWa. regola, f o n o , 
10, una linea di mifura di p o l í i c i , da 1 a 
12; e í íendo ogni pollice divi fo e fudd iv i fo . 
2o. una linea di mifura d i p i e d i j confiften-
te in un piede, divifo in cento par t i egua-
11, e figurato 10, 20, 30 , .&c. L a parte 
diretana del pezzo fcorrente é divifa in pol
í i c i , m e z z i , & c . e figurata da 12 a 24; 
cosí che quando fi fdrucciola fuora, v i pub 
cí íere una mifura d i due p i e d i . 

Ufo della Regola fcorrente di Coggeshal, 
nel mifurare una fuperficie p iaña . 

1°. Per mifurar un quadrato . Suppone-
t e , e. gr. che i l a t i fiano ciafcuno 5 pie-
d i : mettete % fulla linea B , a 5 fulla l i 
nea A j allora contro 5 fulla linea B , v' 
é 25 p i e d i ; i l contenuto del quadrato ful 
la linea A , 

2° . Per mifurar un quadratolungo . Sup-
ponete i l lato p iü lungo 18 p i e d i , e ' l p iu 
corto 10: m e t í e t e 1 fulla l inea B , a 10 
fulla linea A ; allora contro 18 p i e d i , ful
la linea B , v ' é 180 p i e d i , i l contenuto fu l 
la linea A . 

3° . Per mifurar un rombo . Supponete 
i l lato 12 p i ed i , e la lunghezza d 'una per-
pendicolare lafciata cadere da uno degli an-
gol i o t t u f i , al lato oppof to , 9 p ied i : met
tete 1, fulla linea B , a 12 , la lunghezza 
del l a t o , fulla l ínea A ; allora contro 9 , 
la lunghezza della perpendicolare fulla l i 
nea B , v ' é 108 p i e d i , i l contenuto , 

4o. Per mifurar u n t r i a n g o l o , Supponete 
la bafe fette piedi , e la lunghezza d 'una 
perpendicolare lafciata cadere dal l ' oppofto 
angelo alia bafe, 4 p i e d i : mettete 1 fulla 
linea B , a 7 fulla linea A i allora contro 
la met^ della perpendicolare, che é 2 , fu l 

la linea B , v ' é 14 fulla linca A , per lo 
contenuto del t r i ango lo , 

5o. Per trovar i l contenuto d1 un circolo , 
e í fendone dato i l d i á m e t r o . Supponete i l 
d i á m e t r o 3 . 5 p i ed i : mettete 11 fulla l i 
nea cignente D , a 95 fulla linea C ; al
lora contro 3. 5 piedi fu ,D v ' é 9.6 f u C , 
ch ' é i l contenuto del circolo i n p ied i . 

6o, Per trovare i l contenuto <li un 'ova le 5 
.0 elliíTe. Supponete i l piíi lungo d i á m e t r o 
9 p i e d i , ed i l piü corto 4 . T r ó v a t e un me
dio proporzionale tra i due , col mettere i l 
p i ü grande 9 fulla linea cignente, a 9 fu l 
la linea C ; a l lo ra , contro i l minor nume
ro 4 , fulla linea C , v ' é 6 ; i l medio pro
porzionale cercato. C i b fa t to , t r ó v a t e i l 
contenuto d ' u n c i r c o l o , U cui d i á m e t r o é 
ó p i e d i ; q u e f í o , quand' é trovato , per F 
u l t i m o a r t i co lo , ía ra eguaie al contenuto 
de l f elliífe ricercato . 

Ufo della Regola fcorrente di Coggeshaí^ 
nel mifurar legni, — 10. Per mifurar legni 
nel modo ufuale. P r é n d e t e la lunghezza i r i 
p i e d i , mezzi p i e d i , e , fe fi r icerca, i n 
q u a r t i ; poi m i fu ra te fino a mezza Arada i n -
dietro di n u o v o ; i v i cignete l 'albero con 
una piccola corda , o l i n e a ; raddoppiate 
quefla linea due v o l t e , con í u t t a u n i f o r m i -
t a , e mifurate q u e ñ a quarta parte del c i n 
t o , o p e r í m e t r o , in p o l l i c i , m e z z i , equar-
t i . Prefe cosí le d i m e n f i o n i , i l legno hada 
mifurar í i come fe foífe quadro , e i l quar-
to del c i n t o ha da prenderfi per lo lato del 
quad ro , c o s í ; mettete 12 fulla linea c i 
gnente D , alia lunghezza in piedi fulla l i 
nea C , allora* contro i l lato del quadro , 
fulla linea cignente D , prefa in p o l l i c i , voí. 
avete, fulla linea C , i l contenuto de l l ' a l -
bero i n p i e d i . 

Per efempio: fupponete che i l cinto d* 
un ' a lbe ro , nel mezzo , fia 60 p o l l i c i , e l a 
lunghezza 30 piedi : fi t r o v i i l contenuto : 
mettete 12 fulla l inea cignente D , a 30 
piedi fulla linea C ; allora contro 15, un. 
quarto d i 60 , fulla linea cignente D , v ' é 
4Ó. 8 p i e d i ; i l contenuto fulla l i n e a C . Se 
la lunghezza foífe 9 p o l l i c i , e i l quarto de l 
c in to 35 p o l l i c i ; q u i , come la lunghezza 
é al d i fotto d ' u n piede, mifuratela ful la 
linea di mifura d i p i e d i , ed oífervate qual 
decima parte d ' u n piede ella f a , che t r o -
verete . 75. mettete percib 12 fulla linea 
cignente a 75 ful p r i m o raggio della l^inef 

C5 s 
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G , e centro 35 fulla l inea cignentc v ' é 6. 
^ p i e d i fu C , pe! contenuto. 

2o. Per mifurare iegni rotondi nel vero 
mocb = I I p r imo m é t o d o , benché general-
menie i n u f o , non é interamente giuftOo 
Per mifurar iegni aecuratamente s in vece 
del punto 12 fulla linea c ignente^adopra-
tene u n ' a l t r o , c i o é , i c . 635; nel quale 
fi dovrebbe collocare un piuolo c é n t r a l e . 
Quefto 1®. 635 é i l lato d ' un quadro egua-
fe a un c i r co lo , i l cui d i á m e t r o é 12 pol-
l i c i . Pér efempio : fupponete la lunghezza-
i ^ ' p i e d i , del cinto 42 p o l l i c i : mette-
te i l punta 10. 635 a 15 la lunghezza^ a l -
lora contro 42. fulla linea cignente v ' é 233 
piedi peí contenuto r icercato; laddove per 
mezzo del modo comune, v i r i ful ta íolo 
184 p i ed i . I n effetto, la mifura comune é 
folamentc alia vera mifura 3 come n a 14» 
V e d i LEGNAMEO 

3o. Per mifurare un cubo . Supponeteche 
i la t i í ieno 6 piedi ciafeuno \ mettete 12 fu l 
la linea eignente D , a 6 fu C ; allora con
tro 72 pollici ( i po l l i c i i n 6 p i e d i ) fulla l i 
nea cignente 5 v ' é 21Ó piedi fu C j ch' é i i 
contenuto ricercatoo-

4o. Per mifurare Iegni , quadrati inegual-
iKen te ; c i o é , ove la larghezza € profondita 
non fono eguali . Mifura te la lunghezzadel 
pezzo , e la; larghezza e profondita ( a l l ' 
e ñ r e m i t a ) i n p o l l i c i : por t r óva t e un medio* 
proporzionale tra la larghezza e la! profon
di ta del pezzo. Quefto medio proporzionale 
h i i lato d ' u n quadra to , eguale a i r e í l r e m i -
ta; del pezzo; trovata la: quale ^ i l pezzo 
pub mifurarfi come legno quadro. Per efem* 
p i ó , fia la lunghezza del pezzo di legno 13 
piedi i la larghezza 23 poll ici , e W profon
di ta 13 pol l ic i : mettete* 23 fulla; linea- c i 
gnente D , a 23 fu C ; • allora contro 13 fu 
C v ' é 17. 35 fulla^ linea cignente D , peí 
medio proporzionale. D i n u o v o m e t t e n d o 
12" fulla linea5 cignente D , a 13 p i ed i , la; 
Junghezza fulla linea C ; contro 17. 35 ful 
la? linea cignente , v ' é 27 p i e d i , i l c o n t é -
ñ u t o . -

3o Per mifurare Iegni p i r a m i d a l i . E í í en -
do mifurata la lunghezza i n p i e d i , n ó t a t e 
un terzo di eífa i che v ien ' t rovato cosí : 
mettete 3 fulla- linea A ^ alia lunghezza ful
la hnea B ; allora contro i ' f u r A 5 v ' é la 
terza parte fu B : poícia fe i l folido t ro-
tondo , mifurate i l d i á m e t r o a ciafeuna eílre-
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m i t a in p o l l i c i , e fottraete i l d i á m e t r o m i 
nore dal maggiore ; aggiugnetela m e t a d e l -
la difFerenza al d i á m e t r o m i n o r e ; la fom-
ma é i l d i á m e t r o nel mezzo del pezzo . A l -
lora mettete 13. 54 ful c into alia lunghez
za della linea C , e contro i l d i á m e t r o nei 
m e z z o , fulla linea cignente S' v ' é quarto 
numero fulla linea C . D i nuovo ,: mettete 
13. 54 fulla linea cignente alia quarta par
te della lunghezza ful la ' l inea C ; allora con
t ro la meta dellaj difFerenza fulla linea c i 
gnente , v ' é u n ' a l t r o quarto numero fulla 
linea C , q u e ñ i due quar t i numeri aggiun-
t i i n í i e m e j danno i l contenuto. Per efem-
p i o : fia la lunghezza 27 piedi ( u n terzo 
d i cui é 9 ) i i maggior d i á m e t r o 22 p o l l i 
c i , e i l minore 1 8 ; la fomma dei due fa-
ra 40 , la lor difFerenza 4 , e la mezzad i f» 
ferenza due , che aggiunta al minor d i á m e 
t r o , da 20 pol l ic i pe! d i á m e t r o nel mezzo 
del pezzo. Ora mettete 13. 54 fulla linea 
c ignente , a 271 fulla linea C : e c o u t r o ' z o 
fu D , v ' é 58. 9 piedi o D i n u o v o , mette
te 13. 54 della linea cignente a 9 fulla l i 
nea C ; e contro 2 fulla linea cignente ( rap-
prefentata per 20 ) v ' é .196 p a r t i ; perc ib , 
coll 'aggiugnere 58. 9 piedi a. 196 p i e d i , la 
fomma é 59,096 piedi i l contenuto . 

Se ií? legno é quadro , ed ha le üeífe d i -
m e n f i a n i ; cioé , \p lunghezza 27 p i e d i , i i 
lato della maggior eftremita 22 p o l l i c i , c 
que l ló della minore- 18 p o l l i q i ; trovare i i 
con tenuto : mettete 12 fulla linea cignente 
a 27 , la lunghezza fulla linea C , e contro 
20 p o l l i c i , i l lato del quadro medio fulla 
linea c ignente , v ' é 75. 4 p i ed i . D i nuo
v o , mettete 12 fulla linea cignente a 9' 
p i ed i , un! terzo della lunghezza , fulla linea 
C y e contro 2' po l l i c i ^ raezza- difFeren
za de i : l a t i : dei quadri deü ' efi;remitadi; fulla 
linea cignente , v ' é .25 parti d ' u n piede, 
amendue infierne fanno 75. 65 p i e d i , i 1 con
tenuto del folidoo 

D á t o i l c i n t o , o circonferenza d5 un ' a l -
bero , o pezzo! rotondo di legno ; trovare i l 
lato del quadro entro di e f lb , o i l numero 
di pollici5 d' un lato , quand' i l legno ro ton
do vien quadrato. Met te te 10 fur A a- 9-
(¡ii B , allora contro i l c into fur A ,• v i iío-
no i pol l ic i : pei lato del quadro fulla l i 
nea B , 

REG O L A R E , REGUL ARIS , denota la re-
lazione d' una- cofa c h ' é corriipondente , o-

Q 2 con--
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conforme alie rególe de 11'arte. V e d i REGO
LA , e I R R Í G O L A R E . 

N e l qual fenfo la parola ñ a oppoí la ad 
í r regolare , o a n ó m a l o . V e d i IRREGOLARE, 
ANÓMALO, &C. 

COSÍ d i c i amo , un regolar p r o c e d e r é , una 
fabbrica ngolare, un poema regalare •> un ver
bo regalare , & c . V e d i VERBO , POEMA , & c . 

Figura re gol are ¡ nella Geometria , é q u e l -
la ch' é infierne e q u i l á t e r a , e equiangola, 
c i o é , i cui l a t i , e per coofeguenza g l i an-
g o l i , fono t u t t i egua l i . Ved i FIGURA. 

11 t r iangolo e q u i l á t e r o , ed i l quadrat-o 
fono figure regolari. V e d i QUADRO , B T R I A N -
GOLO . — T u t t e l ' a l t r e figure regolari con-
fiílenti in piíi d i quattro lat i , fi chiamano 
poligoni regolari. V e d i POLÍGONO. 

0 § n i figura regalare pub eífer inferi t ta i n 
un c i r co lo . Ved i CIRCOLO. — Per le di-
menjioni, proprietadi, & c . delle figure rego
l a r i , Ved i POLÍGONO. 

Carpo regalare, chiamato anche corpa pía* 
tónico; é un folido terminato fu t u t t ' i l ad 
da piani regolari cd egua l i , e i cui angoli 
fol idi fono t u t t i egual i . V e d i CORPO , PIA
NO , e SOLIDO . 

I corpi regolari tono cinque i n numero ; 
cioé . — I I Cubo, ene con filie in fei qua-
dr i egu&W ; \\ tetrahedran in quattro t r ian-
go l i eguali j V cBakedron in o t t o ; i l dodeem-

hedron i n d o d i c l ; e T icafihedron in v t r r t í ' ; 
V e d i ciafeuno d i effi fotto i l fuo proprio 
A r t i c o l o . CUBO, TETRAHEDRON, OCTA-
HEDRON , & c . — Oltre queí l i cinque nor^ 
v i poífono eííere a l t r i corpi regolwi nella 
natura . 

Per mifurare la fu per fie ie c folidith de i cin
que corpi regolari. — La fol idi ta , & c . del 
cubo é d imo í t r a t a fotto 1'Articolo Cubo, 
— Come i l Tetrahedron é una p i r á m i d e , e 
V Qüahedron una doppia p i r á m i d e ; e come 
V icofihedron eonf iñe i n venti piramidi t r i an -
g o l a r i ; tA'ú dbdecahedron in dodici ^ « m ^ ¿ m ~ 
goiari, le cui bafi fono nella fuperficie dell*' 
icofihedron'y e del dodecahedron r e come i l o * 
ro ver t ic i s ' incontrano in un cen t ro : le 
folidita- d i queí t i corpi fono tut te t r ó v a t e 
da quanto abbiamo d i m o í l r a t o fotto T A r 
ticolo PIRÁMIDE 

La loro fuperfieie fi ha coi trovare Varea 
d 'uno de' piani , dalle linee che lo conter-
minano ( V e d i T R I A N G O L O ) ; e col molti= 
pilcare V área cosí trovaí-a peí numero , da', 
quale i l corpo é denomina to ; e. gr. per 1®' 
tetrahedron, per 4 ; per V hexahedron o cu* 
bo , per 6 ; per 1' oBahedron, per 8 ; peí do* 
decahedron , per 12; e \icr V icofihedron, per 
20 . •— I I prodotto é T arsa fuperficiale . Ve?-
di A R E A j e SüPERFICIEo 

P r o p o r z j o m d d í a S f e r a , e á e i c inque C o r p i r e g o l a r i i n f e r m i i n ejjfa 
i l d i á m e t r o d e l l a S f e r a ejfendo 2. 

La circonferenza' d5 un gran circolo e 
t a Superficie d? un gran c i r c o l o , 
Ea fuperfieie della Sfera — — 
L a íb l id i ta della Sfera 
I I lato del- Tetrahedron ——— 
La fuperfieie d' un Tetrahedron 
L a folidi ta d' un Tetrahedron- -~ 
I I lato d ' u n cubo , o hexaedron 
i .a fuperfieie dell ' hexaédron . 
La; fo l id i tk dell5 hexaédron - • 
I I Isto d ' u n Oñahedron — — 
L a fuperfieie dell ' 0&ah'.dron 
La fol idi ta dell ' Oiiahedron —•— 
I I la to del Dodecahedron • 
L a fuperfieie del Dodecahedron L 
Soi idh^ del Dodecahedron — 
í l lato del i ' Icofihedron v 
Superficie deil ' Jcofihedron — — . 
Solidita dell5 hofihzdrm. 

6, 28318 
^ 1415 ^ ' 

56637 
4. 18859. 
1. 62299 

Ói88 
o. 15132' 
i v 1-547' 

1. 

12. 

4-. 

TR 41421 
6. 9282 
r. 33j33 
o. 713Ó4 

10. 51462 
2. 78516 
r. 05146 
9- 57454 
2- 53ál5-

Se 



R E G 
Sé íi r icerca, che uno d t que d i corpi fiat 

tagliato fuor della sfera di qualch 'a l t ro diá
m e t r o ; d i c o , come i l d i á m e t r o delia síera 
2 , é al la to di cadaun foüdo infcr i t to nelia 
medefima, (fupponetc i l cubo i . 1 5 4 7 ) 
e c s i é i i d i ám e t ro di qualchealtra sfera ( íup-
ponete 8 ) a 9. 2 3 7 6 , i l laco del cubo i n 
fcri t to i n queft' u l t ima sfera . 

Sia dr^ dunque, { T a v . Geometría ^ figo 
8 1 . ) lutigo i l d i á m e t r o d1 una sfera, e da — 
d i effa, == a b ~ h r . Ergete le perpendico-
íar i ae , c f ) & kg e t í r a t e de , d f , e r f 

e gr ' r allora ( 1 ) re fara i l lato del te
tra hedron : ( i ) d f ) i l lato del l ' hexahedron , 
( 5 ) de i l lata delF oBahedron. ( 4 ) . E ta-
gliando de nc\V eftrema e media proporzio-
ne in />, dh fara i l lato del dodecahedron s 
( .5 ) Ergendo i l d i á m e t r o d r fopra perpen-
dicolarmente a r 5 dal centro c, alia di luí 
e i raa , t irats la linea c g , tagliando i l c i r -
colo in g . — Lafciate cadere la perpendico-
k r e ^ ó ; cosí é ¿t-r al lato- áeW icofihedron * 

Curve regolari, fono quelle la cui cu rv i -
la procede continuamente nella fteíTa un i 
forme maniera g e o m é t r i c a . T a l i fono i pe-
r i m e t r i delle / ¿ • z / ' o ^ c o n i c h e . V e d i CURVA , 
CÓNICA SEZIONE, & c . 

Quelie Gh? hanno un punto d ' inf le í f ione ^ 
o regrefjlone , e che cífendo c o n t i n ú a t e a un 
eerto pun to , volgono1 fe ílcíTe per un verfo 
contrario s> fono chiamate curve irregolari, 
- — T a l i tono la-concoide, e la folida para-
bola , che ha un quadro per fuo parámetro. 
V e d i FLESSIONE, e RETROGRESSIONE . 

RECOLARE Architettura ^ Fort 'tficazione $ 
& c . Vedi- ARCHITETTURA , e FORTIFICA-
ZIONE. 

RECOLAR Baflione. V e d i r Ar t i co lo BA
STÍ o NE . 

REGOLARE Fiazza . V e d i V A r t i c o l o 
P I A Z Z A . 

REGOLA RE , in fenfo monaft ico, deno
ta una perfona , ehehafat to i v o t i in qual-
&ho cafa religiofa Ved i RELIGIOSO , e 
VOTO . 

Sotto Regolari é comprcfo 1' íntero corpo 
di M o n a c i , F r a t i , e Mendican t i , & c . V e 
di MONACO, MENDICANTE, &C. 

La denominazione di Regolari, in quefto 
ca,fo, nafce da- che fon^o obbligati ad offer-
vare la regola dell ' ordine i a cui effi fo
no entrati . V e d i REGOLA , e Ó R D I ^ E . 
•— Qumdi i 

XI E Q 1 1 % 
Frete regolare íi ufa per un Sacerdote $ 

c h ' é in qualche ordine r e l i g i o f o i n oppo-
fizione a prete fecolare, che v ive nel mon
d o , o i n fuá l i be r t a . V e d i SECOLARE. 

U n Cardinale é riputato e regolare e fe-
colare , ed ha d i r i t t o ai privi legj d ' a m b i 
g l i ftati. V e d i CARDINALE, 

I Regolari poffono eíTer promoffi a V e -
fcovati ed A r c i v e f c o v a t i , tanto come i fe-
c o l a r i ; ma la lor promozione g l i rende fe-
c o l a r i ; eíTendo pella digni ta Epifcopale d i -
fpenfati dall ' oífervare la Rego la , d i cui 
l ianno facto profeíFione, V e d i SECULARIZ-
z AZIONE . 

REGOLARI Abbati , Vedi V Ar t i eo lo AB-
B A T E . 

REGOLARI B ene fie), che fi poffon tenere 
folamente da F r a t i , o R c l i g i o f i ; o alme
n o , per cupientemi profiteri, da una perfona 
defiderofa di abbracciare la vka-monaf l ica ^ 
V e d i BENEFICIO. 

F? ma í f ima nel Canone Romano , •— Re
gularla re guiar i bus , cioér i Beneficj regolari 
hanno da conferirfi a preti regolari. — L e 
A b b a z i e , che fono capi de' loro r i fpe t t i v i 
o r d i n i , fono t inte regolari, e non poífono 
effer fervite che da M o n a c i , e C a r d i n a l i , 
V e d i Á B B A Z I A . — Si prefume che t u t t i i 
Beneficj fono fecolari y quando non fon pro-
va t i regolari. 

A n t i c a m e n t e , i Beneficj regolari ven i va
no quafi t u t t i conferit i per vía d' a m m i n i -
fira-zione, o di C u r a ; perché i religiofi bc-
nef iz ia t i erano fempre ad manum de' lor Su-
per ior i , che gl i levavano a placeré dal luo-
g o . — Q u i n d i la maí f ima coraune tra i Ca^-
n o n i f t i , . omne beneficium regulare manuale. 

I Benefizj appropriati a' Regolari fono A b 
bazie , P r io ra t i conven tua l i , Pr ior* t i fera-' 
p l i c i , e cariche c lauf t ra l i . — Poffono c o n 
ferirfi a fecolari ÍJI commenda, V e d i COM-
MENDA. 

REGOLARI C¿?í»ao«/. V e d i i ' A r t i c o J o ' C A ^ 
NONE . 

REGOLARI Lmghiy fono queíl i entro i l i -
mt*» e chiufura del convento-; come i l c h i o -
í t r o , dormi to r io , cap i to lo , e refettorio 
— I n oppo í i z ione a quei de í l ina t i per ofpi-
t i , e peí bifogno della cafa, i quali fi re-
putano fuora della chiufura,. V e d i ABBA
Z I A , M O N A S T E R O , CHÍOSTRO, &C. 

RECOLAR CorporazioneVedi PAr t ico lo-
GORPOfiAXIONE, 
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RECOLARE Vajuolo. V e d i i ' A r t i c o l o V A -

JUOLO. 
R E G O L A Z I O N E , una regola, od ord i -

ne prefcrit to da un Superiore, pei maneg-
gio uniforme ed ordinato di qualche parte 
t l i p o l í t i c a , g iu f t i z i a , o fimili, V e d i LEG-
GE, STATUTO , ORDINANZA, &C. 

R E G O L E T T O , * n e l l ' A r c h i t e t t u r a , una 
piccola modanatura piatta e ñ r e í t a , ufata 
principalmente i n c o m p a r t i m e n t i , e quadri 
é\ tavolato o a l t r o , per feparare le par t í 
o membr i Tuno d a l l ' a l t r o , e per formare 
n o d i , i n t a g l j , e a l t r i o r n a m e n t i V e d i Tav, 
Jtfchit. fig.. i . fig. i6> let. y . fig. 28. let. L 
m. fig. 32. let. m. fig. 24 . Ut. N . z. V e d i 
anche FRET, e MOULDING , 

*~ La voce e un diminutivo di R e g ó l o s 
jlrumento. da linee. 

1\ 'Regoletto r kconáo Daviler , difFerifce 
i a filetto, e li/iello r in quanto egli fporge 
egualmente, a guifa, di Í-̂ C-ZO »-Vedi FILET-
TO, e. LISTA. Y. 

REGOLETTÍ, nella Starapa , fono regoli 
f o t t i l i , o pczzetti di legno di diíferenti d i -
m e n f i o n i , collocati nel telajo , i ra le facce 
d i • ( l ampa , e g l i t f l r emi di e í fo , per tener
le feparate, e ben'affettate e {Iretíe» V e 
d i STAMPAREC-

I Regcletti fanno. la principal parte d i 
cib che fi chiama fomimento del telajo = 

Sonó partrcolarmente denominati dal luo-
go che occupano rifpetto alie facce , Jlecchi-
da tefla ., Jlecchi da.piede, Jlecchi da; margi
ne, & c , . 

I I termine regoletto é anche ufato per un 
l e g ó l o di me t a l l o , , della lunghezza di di5 
p o l l i c e , ma che puo veni r ' a l lungato col i ' 
unirne, m o l t i infierne : s' adopra; per fepa-
rar le colonne, in l i b r i che ne hanno pa-
xecchie, nella, ñeífa faccia 5- come anche , per 
linee da m e t í e r v i fopra: le note i n iftampe 
d i muf icac 

k^GOLETTO, f i : ufa- puré per un fot t i le 
pezzetto di legno adoprato da alcuni1 com-
pofi tor i per: levar le righe ázl-compofitorio, 
é. collocarle , si t o í t o che fon; comporte 
nel quadro di legno che forma la* faecia o 
pmgina.. Ved i j G^Z/ff 5, COMPOSIZIONE , e 
S T AMPARE'.. 

R E G O L I Z I A , forta d' erba; nota J; della 
quale é i n : ufo folo^ la radice . 

R E G Q I i O , , picciol: Re regidus , petty 
K i n g , negii an t ich i . cof tumi . I n g l e f i , é un. 
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termine fovente ufato ne 'Conc i l j Safifon;^ 
per comes o c o n t é . V e d i CONTÉ, CEARL. 

Qmná'i fub-regulusr anche ufato per 
un V¿ce-comes * o V i f c o n t e , Benché i n 
m o l t i luoghi pajano amendue ufati indiffe-
rentemente. per la fteífa. d ign i ta . —» C o s í 
negii A r c h i v j della C a t í e d r a l e di IVorcejier^ 
üthredus' alie vol te chiama fe fteífo regulus , 
e altre fub regulm áeWa. C i t t a di fVorcefíer 0 

M a i n a l t r i luoghi fi trova una d i f t i n -
zioneo — Offa Rex merciorum ? üthredus $ 
regulus; Aldredus ^ fub-regulus? &c°' 

REGÓLO, un t i t o lo dato ai figliuoli de-
gr impera to r i della. Ch ina — H p r i m o g é 
n i to deU1 Impera tore , che noi chiamiamo 
i l primo Rególo r era i l folo i n favore tra 
t u t t ' i di l u i figliuoli; finché, ad un t ra t -
t o , le cofe cambiaron faccia. Da a lcuni 
nuovi avvifi i ' Imperatore apprefe 1' inno-
cenza- del Principe eredi ta r io , ch 'egl i avea 
depoAo, e g l i art inzj ch5 e r a n o - ñ a t i pofti 
in ufo per. r o v i n a r l o : p a r t i c o l a r m e n í é , che 
i i Rególo, per r i u f c i r v i , • avea. avuto r icor-
fo alia M a g i a , . e? per V ifligazione; di cer t i 
Lámel o Pret i T a r t a r í , avea procurato che 
una ftatua foífe fepolta in T a r t a r i a ; accom-
pagnando la cir iraonia con v a r í e operazioni 
m a g i c h é , Sopra c i b , fi fpedirono fubito gis 
o rd in i per 1' arrefto dei Lame, e per d i fo t -
terrare la fiatua: al Rególo fi aífcgnb i l fuo 
palazzo per prigione „ Let. Edif. & Car; 

REGÓLO , regula , uno í l r u m e n t o affai fcm-
p l i c e , i ordinariamente d i legno d u r o , fo t t i 
l e , ñ r e t t o , e d i r i t t o ; che ferve d i direzio-
ne nel t irar linee re t t e . Ved i LINEA» 

11 rególo é d' ufo principaie - in t u í t e F 
ar t i m é c c a n i c h e o —Per provare s ' é g i u f i o , . 
o n o ; t í r a t e con eífó una linea fulla car
t a , por voitate. i l r^o/o di maniera-, che F 
e í l r emi t a della- dr i t ta venga alia fmi f t ra ; 
ed applicate T iÜeíTo or lo in q u c ñ o modo 
alia l inea : fe ora l ' orlo s' accorda cfatta-
mente colla l i nea , i l rególo é buonoo 

Defmarets ha un bel poema fopra g l i a m o -
r i del rególo e del c o m p a f í b , — I I rególo de5 
t a g l i a í o n di pietre ha d5 ordinario quattro 
piedi di l u n g h e z z a e d é, d ivi fo i n . piedi e 
p o l l i c i . 

I I rególo del M u r a t ó r e . é' lungo 12 , o 15 
p i e d i j ed é apnlicato fot to la l i v e l l a , per 
regolar. i c o r f i , . per. far! eguali i p i l a f t r i j , 
« t o b a - * . ' . •. \ l .•; 

REGÓLO par ahilo. V e d i PARALELLO . 
RE--



REGOLO} é anche appiicato a cert i fím-
m - n t i , che hanno a k n ufi confiderabili o l 
ive que i lod i drar l inee . — T a l i fono i l i l e -
coló di commeffura del falegname , t Regoh 
fconenti $ Everardo , e di Coggeshal, & c . 

• I I Rególo di eommsffura del :Fakgname, é 
uno Oromento ordinariamente di bu l fo , Jun
go 24P011ÍCÍ , ed uno e raezzo largo \ eíícn-
do ogni pollice fuddivifo i n o t to part i , — 
Sul lo Üeffo lato d i quefte d i v i f i o n i , v i fi ag-
giugne d 'ordinar io Ja l inea d i numer i d i 
Gunte ro . • - ̂  

Sull ' altro lato v i fono le l inee di mifu-
ra di legni e tavole ; cominciando la pr ima 
a 8 2 , e continuando fino a 3 6 , v ic ino a l l ' 
a l í ra eQreraita: la feconda é numerata d a / 
•a 30 , quattro po l l i c i da i ra l t r a e í i r e m i t a . 

Ufo del Rególo di eommeffura del Fdlegna-
me. —^iL'applícazione de' pol l ic i nel mi fu-
rare lunghezze, larghezze , & c . é chiara . 
•— Quella della linea di Gun te ro , V e d i íbt-
t o GUNTERI LÍNEA.. — L ' ufo dell ' altro la
to é i l f o l o , di cui abbiarao q u i a t r a t t a r e . 

I o . Ejfendo data la lunghezza d1 una fu -
per fie ie , come favola y vetro & c . ; trovare 
quanta in lunghezza fa un piede quadro . — 
T r ó v a t e i l numero di p o l l i c i , che fa la lar-
ghezza della fuperficie, nella linea d i mi fu -
ra di t avo le ; e d i r impe t to al mede f ímo fla 
i l numero di po l l i c i r icercato. 

C o s í fe la fuperficie é larga 8 p o l l i c i , fi 
t rovera che 18 po l l i c i í a n n o un piede fuper-
í i c i a l e , 

Ovvero , p i u prontamente c o s í : •— A p -
plicate i l rególo alia larghezza della tavola o 
v e t r o ; d i modo che q u e l f e í i r e m i t a fegnata 
36 fia pari a l l ' o r l o ; 1'altro or lo della fuper
ficie moftrera i pol l ic i e quar t i d i po l l i c i che 
van no a un piede quadro . 

2o. Ufo della Tavola a l f cflremith della m i -
fura d ' a íT i . —Se una fuperficie é larga un 
po l l i ce , quanti pol l ic i di lunghezza faranno 
un piede fuperficiale ? C é r c a t e un pollice ne l l ' 
ordine fuperior deile figure , e fotto di quel-
i o nel fecond'ordine v ' é 12 p o l l i c i , la r if-
pofia allá queftione. 

3 o. Ufo della linea di mifura di legni. — 
Quefto raífomiglia al p r imo ^ perché avendo 
apprefo di che quadratura fia i l pezzo, cér
cate quel numero fulla linea d i mifura di 
JegnK lo fpazio di la alF eftremita del ré
gelo é la lunghezza, che in quella larghez
za ? fa un piede di legno. — C o s í fe i l pez-
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'¿o t 9 •pollici quadro, la lunghezza necef-
faria per fare un piede folido di legno , é 
21 - j p o l l i c i . — S e i l legno é fot t i le , e 
fotto 9 pol l ic i quadro , c é r ca t e i l quadro 
i i e l l ' o rd ine fuperior della Tavo la ; e imme-
diataraente fot to di eífo v ' é i l piede e pol 
l i c i , che fauno un piede f o l i d o . — C o s í , 

•s egli é 7. pol l ic i quadro , fi t rovera che 
.2 piedi 11 pol l ic i fanno un piede fo l ido , 

Se i l pezzo non é efattamente quadro, 
ma piíi largo da un capo che da l f altro ; 
i l m é t o d o fi é d i aggiugnere i due in í ie-
rae, e prender la meta della forama per lo 

Jato del quadro. •—Per un legno ro tondo , 
i l m é t o d o fi é d i cignerlo a l l ' in torno con 
una cordc l la , e d i accordarne la quarta par
te peí lato del quadro . -— M a quefto m é 
todo é e r r ó n e o ; pe rché con eífo vo i perde-

M piu di T della vera fo l i d i t a . V e d i LE-
/GN A.ME . 

REGÓLO di calibro. V e d i PAr t ico lo CA
L I B R O . 

REGÓLO feonente d' Everardo , e d i Cog
geshal . V e d i REGOLA SCORRENTE . 

REGÓLO, T^K/WX, nella C h i m i c a , deno
t a la parte piu fina e piu pura d' un metal-
l o , o minera le , che cala e precipita al fon
do del crogiuolo o fornello , nel l iquefaré i l 
minera le , o gleba di m i n i c r a . V e d i M E -
T A L L O . MINERA L E , FUSIONE, & C . 

Per proecurare i l -rególo , cioé , le pa r t í 
m e r c u r i a ü de' raetaili, & c . s1 adoprano co-
munemente h \>o\veñ fhtjfive ; come n i t r o , 
t á r t a r o , & c . le quali purgano le part i f u i -

.furee attaccate al me ta l lo , co l l ' a t t r a r lo ed 
a í íorb i r lo in fe fieífe . V e d i POLVERE FLUS-
SIVA . 

I I Rególo fi ufa principalmente per i n d i 
care quello d e l l ' A n t i m o n i o , c h ' é una pol
vere metallica pefante, la quale nel fonde-
re alquanto del minerale nel fuo crudo f la
to , cala al fondo , lafeiando la feoria , o 
impur i t ad i nella c i m a . Ved i A N T I M O N I O . 

G l i A l c h i m i f t i vogl iono che quefta ma
teria s'appelli rególo j cioé piccolo R e , ef-
fendo la p r i m o g é n i t a del regio fangue me-
ta l l ico : egli é realmente figlio , ma non 
uomo perfetto , cioé non ancora perfetto 
metallo per mancanza di tempo e d i nu 
t r imento p rop r io . 

L ' A n t i m o n i o purificato per femplice f u -
fione, fi chiama rególo d* Antimonio j o re
gulas Antimonii Phil ofophorum . — M a i ! 

modo 
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modo piü ccraune d i rk íur lo a regoU^ fi é 
co l l ' addizione di polveri flujjive , come tar-
í a r o , e nitro. Ved i POLVERE FLUSSIVA. 

L a fcoria trovata alia cima di quefto re
gólo é v i o l e n t e m e n í e emé t i ca , tanto come 
i l regoio fteíío , di modo che fe d' efla ne 
vengono g i t í a t e coppe, o vafi da bere, i l 
v i n o poí lo ne' medeflrai diverra v o m i 
t i v o . 

D i q u e ü o rególo gittajtó i n raodelli fi fan-
« o q u e ü e , che comunemente fi chiamano 
pillóle antimoniali, che pe í ano circa o t to o 
dieci grani ciafcyna ; una delle quali venen-
do ad effer1 i n g h i o í t i t a , operera notabllmen-
í e e v o m i t o ed evacuazione. 

Qaefte piüole avendo cosí fatto i l lor 
u f i c io , e fcaricato i l corpo, ferviranno al
io ftelTo propoí i to piu e piíi v o l t e ; donde 
hanno ottenuto i l nome di pillóle perpetué. 
— La virt í i d i que í lp rególo non é per al-
t ro inefaufla, come s ' é immagina to ; per
ché con repl ícate infuf ioni in v ino , bea-
ché i l l iquore fia fatto v i o l e n t e m e n í e eme-
tico da p r inc ip io , puré a poco a poco egli 
pcrde della fuá forza, ed alia fine cefía d' 
eífer v o m i t i v o . 

REGÓLO marziale ¿¿' Antimonio , é una 
mif lura di pezzett ini di fe r ro , come i chio-
di di ferr i di cava i lo , l iquefatt i col rególo. 

I n quclt ' operazione, lie come 11 ferro dif-
f o l v e , e aíTorbe ie par t í fulfuree delP ant i 
m o n i o , piu fortemente che i fluffi nel p r i 
mo c a í o , e lo converte in c roco ; l ' a n t i -
« i c n í o viene con cío portato ad un mag-
gaor grado di p u r i t a , e refo piu efficace , 
che nel c o m ú n rególo. V e d i FERRO, ZOL-
FO, ¿kc.1 

Quedo rególo fi purifica talvolta di piu 
con repl ícate fufioni c detonazioni y col l ' ad-
dizione di frefeo a n t i m o n i o , e piu n i t r o , 
alternatamente : nel qual cafo ei diventa re 
gulus antimonii ftcilatuí, o rególo cP antimo
nio jiellato. 

B-EGOLO üArfenico. V e d i l 'Ar í i co lo A f i -
SENICQ . 

REGÓLO, n e l l ' A f l r o n o m i a , é una ítella 
della pr ima magni tud ine , nella coftel iazío-
ne leo; chiamata anche dalla fuá fituazio-
tve, cor leorsis; o cuordel l i o n e ; daglí A r a -
bi , alhabor: e da' C a l d e i , Kalbeleced, o 
Kalbeleceid, da un 'opinione dell ' influenza , 
che fe le a t t r ibui fce , su glí affari de' C i e l i ; 
cpme fi offerva da Thscrt. Ved i STELLA , 

RE 
La long i tud íng del rególo ^ come vlen fif-

fata dal Síg. Flamjleed, é 25o , 3 T , 20"-s 
e la fuá lat i tndine 00 , 2 6 ' , 3S*'a T r a m o n 
tana . V e d i LEONE. 

R E G R A T A R I U S , REGRATER, parola 
della Legge Ing le fe , fi ufava anticamente 
per uno , che coraprava a i r i n g r o f l o , e r i -
vendeva per m i n u t o . V e d i INGROSSER S 
& c . 

I l termine é ora principalmente ufato per 
denotare uno che compra raercanzie o v i -
v e r i , e le rivende nello fteffo mercato o fie
ra , o a cinque mig l ia d i diftanza . V e d i 
FORESTALLING . 

Regrater h anche ufato per una perfona9 
che pulifce mobil í vecchj , per far l i palia
re per n u o v i . V e d i RIGATTIERE , e RE-
DUBBOR . 

T r a i mura tor i , & c . regrattare , cioé 
grattar di n u o v o , o rafchiare , é i l levar 
vía la fuperficie efteriore d' una vecchia pie-
tra tagl ia ta , col martello od altro ftrumen
tó , affine di farla nuovamente comparir 
hianca e frefea. V e d i P Í E T R A , e M U -
R A R E . 

R E G R E S S O , REGRESSIONE, o retrogra-
dazione delle curve , & c . V e d i RETROGRA-
DAZIONE, & c . 

R E G U L A T O R horologii, é una piccola 
molla fpettante alia bllancia della raoftra, 
o o r i n ó l o ; e ferve per aggiuftarne i l moto , e 
farla andaré pi t i prefto , o piu l en to . V e d i 
MOSTRA , &C. 

R E H A B I L I T A T I O , nella Legge C i v í -
le e C a n ó n i c a , un ' a t t o con cui un Princb-
pe, o Papa, per difpenfe o lettere p a t e n t i , 
r i m e í t e un delinquente nella condizione , 
nella quale fi trovava prima del fuo rea to . 
V e d i DEGRADAZIONE, & c . 

I I Re folo pub riabilitare un' Officiale no-
t a í o , condannato , e degradato; o un gen* 
t i luomo , che ha d e r ó g a t e alia fuá d í g n i t a , 
o rango. V e d i NOBILTA . 

I I Papa folo r i a b i l i t a , cioé rende capace 
di Benefizj, ed O r d i n i , quegli che fonoca-
dut i nel l 'Erefia , od altre i r regolar i ta . 

N e ' Paefi C a t t o i i c i , un ' Ecclefiaflico che 
affifte all 'efecuzione d 'una fentenza di mor
re , ha da efízre riabilitato, per raezzodiun' 
aífol uzione, chiamata a feevis. V e d i Asso-? 
LUZIONE. 

R E I domeftiae, domeflicus. V e d i DOME -
STIGUS, 
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R E I N T E G R A R E . V e d i REDINTEGRA-
^ l O NE 

R E I N T E G R A Z I O N E , replevin Plevi-
n a , in Ingh i l t e r r a , un r imedio conceíTo fo-
pra un fequeítro j effendo una r e íH tuz ione 
de 'beni ftqueftrati al p r imo pof lef íore , con-
t r o cauzione e pegn i , ch' e g ü da per p iad-
re eolio ftaggitore, e rifpondergli nel corfo 
della Legge . V e d i REPLEGIAHE. 

Se una perfona fequeftra i beni , o '1 be-
í l i ame di un' a l t r a , per rendita , o damage 
fefant y & c . ( V e d i DANNO ) i l propr ie tar io , 
dopo aver dato cauxione al Sceriffo di voler 
profeguire la fuá azione contro la parte fe-
q u e í t r a n t e , e tendere i l beftiame e i beni d i 
n u o v o , fe i l fequertro fara aggiudicato buo-
n o ; pub avere uno fer i t to di replevin ^ o re-
plegiari facias. V e d i SEQUESTRO . 

REÍS, moneta Portoghefc. V e d i R E . 
R E I T E R A R E , nella Stampa . V e d i 

STAMPARE . 
R E I T E R A T O W / í o . V e d i INNESTARE. 
R E I T E R A Z I O N E , V atto di ripetere 

tana cofa , o di farla una feconda v o k a . V e 
d i REPETIZIONE. 

La Chiefa non permette la reiterazione áel 
Ba t te f imo. Ved i BATTESIMO . — S . Gre
gorio o í f e r v a , che non é reiterazione, quan-
do raancano le ragioni per provare , che la 
cofa fiafi fatta regolarmente da p-rioia. V e 
d i RIBATTEZZANTI . 

N e l l e fcarraane, i M e d i c i ordinano che 
le c áva t e di fangue íieno reitérate fei o fette 
v o l t e . Ved i PLEURISIA . 

R E L A S S x ^ R E , relaxatio , releafe nella 
Xegge Inglefe , denota uno í l r u m e n t o , con 
c u i b e n i , d i r i t t i , t i t o l i , é n t r a t e , azioni s 
e aitre cofe vengono tal volta eftinte ed an-
n u l l a t e , altre volte trasferite, altre abbre-
v i a t e , e anche tal vol ta eftefe. U n releafe 
é , o i n fatto o in legge. — U n releafe in 
fattO) é cib che le ftefle parole efprefifamen-
te dichiarano. 

U n releafe in legge, é cib che aíTolvc per 
v ia di confeguenza , o intenzion d i legge. 
V e d i INTENDIMENTO . 

R E L A S S A Z I O N E , relaxatio, nella M e 
d i c i n a , & c . T a t t o d i allentare o diffolvere 
i l d i í l e n d i m e n t o , o tenfione delle fibre , ner-
v i , m u f e o l i , & e . V e d i TENSIONE , T u o -
KO, FIBRA, &C. 

L a relajfazione d' un mufeolo fi fuppone 
f a r f i , o pella perfpirazione áegli f p i r i t i ner-
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v o í l , o peí regreffo degli f p i r i t i , fangue, 
& c . che gonfiavano le di l u i fibre; ovvero 
per la contrazione d e l l ' a r i a , nei globett i del 
fangue, prima dilatata dal fubito influíToed 
ammiffione degli fp i r i t i , & c . V e d i M u s c o -
LO , e MUSCOLARE MOTO . 

RELASSAZIONE, nella C h i r u r g i a , é un* 
eftenfione, o p r e f í l o n e , ol tre n a t u r a , d'un 
ñ e r v o , t end ine , mufeo lo , o fímili; per 
v i o l e n z a , o per deboiezza. 

L ' Ernie fono difcefe o relaffazioni degl' 
i n t e f t i m , & c . V e d i HERNIA. — D a l l a ftef-
fa caufa nafeono le difcefe o prolapfus dei i ' 
ano , & c . V e d i PROCÍDENTIA. 

RELASSAZIONE, nella Leg^e I n g l e f e , fi 
ufa per un releafe. Ved i RELASSARE. 

I n q u e ñ o fenfo fidice la relajfazione d ' u n 
fequeftro nella Cor te dell ' ammiralitci. 

I I tenoredell ' Indulgenze é una relajfazid-
ne, o d iminuzione delle pene del Purgato
r i o . V e d i INDULGENZA. 

R E L A T I V O . Propofizioni relative, fo
no quelle che inchiudono in sé alcuna rela-
zione e comparazione . Ved i PROPOSIZIONE . 

C o s í , dov' é i l t e foro , la fara i l cuore, 
*—Tanto quanto t u h a i , tale fi é la tua íH-
m a , & c . fono propofizioni relative. 

RELATIVA gravita. Vedi GRAVITA'. 
RELATIVA ¡evita. Ved i LEVITA1. 
RELATIVO moto. Ved i MOTO. 
RELATIVA necejfitci. V e d i NECESSITA' , 
RELATIVO luogo . V e d i L u o c o . 
RELATIVO fpazio. Ved i SPAZIO . 
RELATIVO tempo . Vedi TEMPO . 
RELATIVA velocith. Ved i VELOCITA'. 
RELATIVI termini, in L ó g i c a , fono pa

role che importano una relazione , o una 
cofa confiderata come comparata ad u n ' a l 
t r a . V e d i RELAZIONE, e CORRELATIVO. 

I relativi termini inchiudono una fpezie 
d' oppofizione tra loro ; puré di m o d o , che 
T u n o non poffa efifere fenza F a l t r o . T a l i 
fono padre e figlio , marito e moglte , ^ ie , Q 
fuddito, &c.. 

RELATIVO, in G r a m á t i c a , é una parola 
o t e r m i n e , che nella coftruzione corrifpon-
d e a qualche parola che precede, chiamata 
V antecedente. V e d i ANTECEDENTE. 

Pronome relativo, che Buffier vuole p iu t -
t o ñ o chiamare modificativo o determinativo, 
é una particola aggiunta dopo un nome , o 
pronome perfonale, con cui ella h a a f f i n k a , 
cosí che fenza di loro non fignifica nulla i 

E gíTe®-
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«í íendo i l d i |ei ún i co ufo d i efprimere i n 
qual v i ñ a eíTi fono conf idera t i . V e d i PRO-
NOME . 

D i quc í la fpezie, ue l L a t i n o , fono g m , 
qua, quod) & c , ne l l ' Ing lefe , who , which > 
whom, & c . c ioé // ftiale^ la quale ^ che jkc. 
come,, nel l ibro , i l quale fíate leggendo ; 
i ' u o m o , ^ v é d e t e ; quegli che l o d i í f e , ,&c . 
i — D o v e , i l quale i e cfó folamente fegui-
tano i l nome o p r o n o m e , per r i f e r i r l i o de-
t e rmina r l i a qualche cofa par t icolare; eome 
& federe ^ a leggere , 8cc. 

Sovente, i l nome o pronorae , con cui é 
un i to i i relativo, é fott intefo : come io co-
nofco chi I ' ha fatto . Ove egli é evidente , 
10 m i penfo, io conofeo la perfona che lo 
fece , & c . 

R E L A Z I O N E , * relatio , nelia F i lofo-
fia,, i l mu tuo r ifpet to d i due cofe ••, o e o s ' é 
1 'una , i n riguardo a l l ' a l t r a 

La parola e formata Ja referendo ; con-
ftjlendo la relazione in r / o , che una co
j a f i j i ferifee ad un altra : 3 onde Ji 
chiama puré rifpetto , abitudine , com-
jparazione, & c . V e d i COMPARAZIONE, 
e ABITUDINE . 

N o i acquirtiamo T idea della relazione , 
quando T i n t e l l e t t o si con í ide ra una cofa , 
c h ' e g l i per cos í dir r a w i c i n a , e la parago-
na ad u n ' a l t r a ; e dal l ' una all1 altra riguar-
da . — Q u i n d i le denominazioni date alie 
cofe , che tal rifpetto accennano, fi chiama-
no relazioni 1 e le cofe porte cosí inf ierne, f i 
dicono riferite. V e d i IDEA . 

COSÍ, quand' io chiamo C a j o , marito; 
o quefto muro p/ü bianco ; accenno qualch' 
al tra perfona o cofa i n ambi i cafi , colla 
quale io comparo quello o quef to . — Q u i n 
d i i l muro fi chiama dagii Scolaft ici , i l fog-
getto ; la cofa ch ' egli fupera in bianche77a, 
11 termine ; e la bianchezza i l fondamento dcl-
Ja relazione. 

L a relazione fi pub confiderare i n due mo-
di ; o per parte della mente che riferifee 
una cofa a l l ' a l t r a ; nel qual fenfo la relazio
ne non é che un modo cd affezione della 
m e n t e , con cui noi facciamo t a l compara
z ione : ovvero per parte dcí 'e cofe riferite^ 
le qual i altro non eíTendo che idee, la re
lazione m quefio fenfo , i folamente una 
nuova idea che r i f u l t a , o nafce nella men
t e , dalla confiderazione di due altre idee, 
«— Cof icché la relazione, prendafí comun^ue 
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íl vog l i a , é folo l a m e n t e ; e nulla ha da fa
j e col le cofe fieffe. 

U n a delle noflre idee, come oíferva i l S1:. 
Zock) pub eflfere i l fondamento della relazio
ne . _ Quantunque ove le l ingue hanno 
mancato d i da ré nomi co r re l a t iv i , la rela
zione non venga si f ác i lmen te a faperfi: co
me m concub ina , ch ' é nome relativo, non 
meno che m o g l i e . 

N o n v ' é i n fa t t i alcuna idea, che non fía 
capace d ' u n numero inf in i to d i relazioni ? 
cosí un l o l ' uomo pub alio fleíTo tempo fo-
fienere h relazioni ái padre, f ra te l io , f ig l iuo-
l o , m a r i t o , a m i c o , fudd i to , G e n é r a l e , E u 
ropeo, Ing le fe , i f o l a n o , padrone, fervo , 
p i u g r ande , p i t i p iccolo , &:c. fino ad un 
numero qoafi in f in i to ; e í íend ' egli capace 
d i tan te relazioni, q u a n í e poífono eífere le 
occafioni di paragonario ad altre cofe , i n 
una maniera d i conformita , o differenza, o 
i n qualfivoglia r i fpe t to . 

Le idee delle relazioni fono p i i i chiare e. 
piíi d i f t i n t e , che quelie delle cofe riferite; 
p e r c h é la conofeenza d'una femplice idea é 
di fpeífo b a ñ a n t e a daré la nozione d 'una 
relazione: ma peí conofeimento di qualch' 
eífere fofianziale, é neceíTaria una collezio-
ne aceurata d i diverfe idee, V e d i SOTTANZA* 

L a percezione , che abbiamo delle rela
cione tra var ié idee , nelie qual i s'accheta 
la mente , fa cib che chiamiamo g i u d i c i o . -— 
C o s í , quand' io giudico che 2 vo l te 2 fau
no 4 , o non fa 5 ; io folamente compren
do l ' egual i ta i r a 2 volte 2 , « 4 ; e 1'ine-
gua l i í a tra 2 volte 2 , e 5. V e d i G I U D I Z I O , 

La percezione , che abbiamo delle rela
zioni tra le relazioni d i va r i é co fe , c o f l i t u i -
fce cib che chiamiamo raziocinio. <— C o s í 
quando da q u e í l o , che 4 é un numero p iu 
piccolo di 6 ; e che due volte 2 é eguale a 
4 ; i o raccolgo che due volte 2 é un nume
ro minore di 6 ; i o folamente comprendo 
la relazione dei numer i due volte 2 , € 4 , e 
la relazione di 4 , e 6. V e d i R A Z I O C I N I O . 

Le idee d i caufa, edeffet to , le acquifi ia-
m o dalla nofira o í fe rvaz ione fulla viciíTitu-
dine delle cofe , mentre comprendiamo che 
alcune quali ta o foftanze c o m i n c í a n o a d efi-
í k r e , e che ricevono Ja lor ' efifienza dalla 
debita applicazione ed operazione d' altre ef-
fenze. •—Quel la che produce, é la caufa; 
q u e l l a c h ' é p rodot ta , T e í f e t t o . V e d i CAU
SA, ed EFFETTO , 

C o s í 



C o s í la fluiditk nella cera é r effetto d' 
vm certo grado di calore , che offerviamo 
eíTere coftantemente prodot to dali ' apphca-
zione di tai calore. 

Le appeÜagioni di cofe, prefe dal tempo , 
fono per la maggior parte mere relazioni. 
. . C o s í quando si diee , che la Regina E l i -
fabetta d ' í n g h i l t e r r a ha v i í íu to fefianta no
ve > e regnato q u a r a n í a cinque anni , non 
s' intende a!tro, fe non che la durazione del-
la di leí efiftenza era egua'.e a í e f f an t anove , 
€ quella del di lei Governo a quarantacinque 
r ivo luz ion i annuali del Solé : e cosí fono 
tu t te ie parole che corrifpondono a quanto 
eempo 

Giovane , e vecchio , ed altre parole di 
tempo , che fi prendono per idee p o í i t i v e , 
fono d i íatto relative; ed accennano una re-
íazione a una certa lunghezza di d u r a i i o n e , 
della quale ne abbiamo V idea nelle no í l r e 
m e n t í . —• C o s í noi ckiamiamo un ' uomo 
giovane o vecchio , che ha v i í íu to poco , od 
a fía i d i quel t e m p o , a cui g l i uomin i d 'or
dinario a r r ivano: cosí a vent i anni u n ' u o 
m o fi dice g iovane , raa un caval lo , vec-
c h i o , & c . 

V i fono altre idee, che fono veramente 
velative,. le quali fígnifichiamo con nomi che 
fon creduti poOtivi ed aí íblut i ; ta l i come 
grande e piccolo , forte debole. —- Le cofe 
c o s í d e n o m í n a t e , fonor i fe r i t e ad alcun mo-
d e l i o , con cui le paragoniamo: cosí no i 
chiamiamo un pomo grande, i l quale é piu 
groffo , che ia forta ordinaria di q u e l l i , a' 
qual i fiarao ftati a v v e z z i ; e u n ' u o m o debo
le, che non ha tanta forza o potere da efer-
citare , quanta n 'hanno d 'ord inar io gü uo
m i n i , o quel l i della di l u i propria ü a t u r a . 

G l i A u í o r i danno va r í e d iv i f ioni di reía-
zioni . I Fi lofofi Scolaüici le dividono comu-
nemente in quelle á1 originazione , fotto le 
quali fono comprefe le relazioni d i caufa e 
d ' e í f e t t o r quelle di negazione, che fono tra 
cofe oppofte : e quelle d' affh-mazione, che 
fono relazioni di armonia tra '1 t u t t o e la 
parte,, ií fegno e la cofa í ignificata , 1'ag-
giunto e ' i foggetto . — Queda divif ione é 
fondata fopra c i ó , che la mente pub folo 
comparar le cofe in tre modi , c i o é , coir i n 
feriré , negare , ed a í f e rmare . 

A l t r i dividono le relazioni i n quelle d ' on -
gina zione ; quelle d i armonia , e. gr. firníU-
tud i n e , pa r i t a , & c . quelle di diverfuú e 
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quelle UPordíne', c o m e p r i o r i t ^ , pofter i ta , & c . 
A l t r i le dividono in predicamentali y c tra-

fcendentali. — S o t í o le pr ime vengono quel
le relazioni tra coíe che fpettano alio íleff@ 
predicamento; gr.. tra padre e figliuolo. 
A I Í u l t ime appartengono quelle che fono p í a 
gcnerali dei predicament i , o fono d i predi-
camenti d i f fe rent i ; come le relazioni di fo-
ñ a n z a ed accidente; d i caufa ed e íFe t to ; d i 
creatore e di creatura. Ved i TRASCENDEN-
T A L E , &C. 

I I Sr. Lock c i d^ una d i f l r i buz ion di re
lazioni fur un piede d ive r fo . — Egl i oíferva 5. 
che tut te r idee f e m p l i c i , i n cui v i fono par
tí o g r a d i , fom mi ni tirano un ' occafione d i 
comparare i f ogge t t i , n e ' q u a l i elle f o n o , 
T u n o a l l ' a l t r o , in rifpetto a quelle fempli
ci idee: c o m e , piíi b lanco, piü dolce , p i u , 
meno , & c . — Siccome q u c ü e dipendono da 11' 
egual i ta , ed ecceíío della fíeffa idea fempli-
ce , i parecchi foggetti pollo no c h i a m a r í i 
relazioni proporzionali. 

Venendo prefa un 'a l t r a occafione di com
parar le cofe dalle circoftanze della lor ' o r i 
g i n e , come padre , figlio , f ra te l lo , & c . Que-
fíe poífono ch i amar í i relazioni natural i , 

Ta!vol ta i l fondamento di confiderar le 
cofe, é qualch 'a t to per mezzo d i cui ogn" 
una per un moral d i r i t t o , potenza ^ od ob-
bi igo viene a far qualcofa : ta l i fono , Ge
n é r a l e , C a p - t a ñ o , Borgefe ; quelle fono re
lazioni inflituite 6 volontarie, e vengono dal
le natural i a dií i inguerfi , i n quanto elle fo
no a l t e r a b ü i , e feparabili dalle perfone, a l 
ie quali alie v/olte appartenevano, benché né 
i ' u n a né l * al t ra delíe fo í lanze cos í riferite 
non fia d i í l ru t t a . M a le relazioni natura l i 
non fono a l t e r a b ü i , raa tanto durano quan
to i loro foggetti . 

K un ' a!tra relazione la conformita o d i -
fcordanza de l l ' a z íon i volontarie degli u o m i 
n i rifpetto ad una regola , alia quale íono 
riferite, e fecondo la quale vengono giudica-
te : que (te fi poi íon chiamare relazioni rnorali, 

Egl i é appunto q u e ü a conformita o di fcor
danza rifpetto a qualche legge ( per cui mez
zo i l bcne o ' i m a í e c t v i en ' i ndo t to pella vo-
í o n t a e potenta del legislatore, ed é cib che 
chiamiamo ricompenfa o gajiigo) che rende 
le no tire azionv moralmente buone o ca t t i -
v e . V e d i BENE, e M A L E . 

D i quefte moral i rególe o l e g g i , pare che 
ve n'abbia d i t í e forte , col loro differente 

% 3. v igo-
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v igo re . P r i m o , la d iv ina legge, fecondo, 
la legge c i v i l e ; terzo , la legge d1 opinione 
o reputazione. Per la lor relazione alia p r í -
t n a , le nortre azioni fono o peccat i , o do-
v e r i . A l l a f e c o n d a , c r i m i n a l i , o tnnocen-
t i ; alia t e r t a , v i r t u , o v i z j . V e d i PECCA-
T O , V I R T U % V / z i o , & c . 

RELAZIONE, nella L ó g i c a , é un 'acciden
te della fuftanza ; e s'annovera tra le dieei 
categorie o predicamenti . V e d i PREDICA
MENTO , e CATEGORÍA. 

O g n i í u ü a n z a ammette un ' inf in i té d i re-
laztoni. — C o s í lo fteífo P i e t r o , confidera-
to in rifpetto ad E n r i c e , é nella relazion di 
padtone; in rifpetto a G i o v a n n i , i n qiiiella 
d i fittuario; in rifpetto a M a r i a , in quella 
d i m a r i t o , & c . D i n u o v o , rifpetto ad una 
perfona , egll é r i c c o , rifpetto ad un 'a l t ra , po-
v e r o ; r ifpetto ad u n ' a l t r a , egli é l on t ano , 
v i c i n o , grande, p i cco lo , p ro f f imo , ñ r a n i e -
t o , l e t te ra to , ignorante , buono , c a t t i v o , 
cguale , & c . Si difputa fra i Fi lofofi Scola-
fíici, fe la relazione fia, o n o , una cofa for
malmente e realmente d i í l i n t a dal fondamen-
t o della fuílanza ? V e d i SOSTANZA . 

RELAZIONE, é anche ufata nella T e o l o 
g ía Scolaftica, per denotare quelle D i v i n e 
perfezioni , che perfonali s 'appellano; in 
quanto per queí le una perfona D i v i n a é r i -
ferita ad u n ' a l t r a , e da eífa d i í i i n t a . V e d i 
PERSONA. 

Q u i n d i s ' infegna, che in D i o v ' é una na
tura , due p roce f í i on i , tre perfone , e quat-
t r o relazioni. V e d i TRINITA' . 

Que í l e relazioni fono , pa te rn i ta , filiazio-
n e , fpirazione a t t i v a , e fpirazione paffiva. 
V e d i PATERNITA', &C. V e d i anche PADRE, 
F l G L I U O L O , SPIRITO , &C. 

RELAZIONE, nella G e o m e t r í a , A r i t m é 
t i c a , & c . é r a b i t u d i n e , o fia rifpetto di due 
q u a n t í t a ad u n ' a l t r a , in riguardo alia loro 
magni tudine . Quefta piu ufualmcnte fi 
« h i a m a ratio, ragione. V e d i RACIONE. 

L ' e g u a l i t a o medefimezza di due ta l i re
lazioni , fi chiama proporzione . Ved i PRO-
á'ORZIONE . 

RELAZIONE, in G r a m á t i c a , é la cor r í -
fponden^.a, che le parole hanno Tuna col l ' 
altra nella coftruzione . V e d i CONSTRUZIO-
NE. 

Le relazioni difettofe ed irregolar i fono 
quelle cofe , d i cui dobbiamo principalmen
te guardarci , nello feriver correttamente i 
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fanno 11 fenfo ofeuro, e fovente equivoco* 
— C o s í : ü a v a n o a l i ' Oratore attenti con una 
freddezza, che era tanto p iu notabi le , quan
to T udienza trovavafi alquanto c o m r a o í í a 
pr ima ch 'e i comincia í fe . — Q u i , freddez
za eflendo poda indeterminatamente, i l re
la t ivo che non le pub avere una relazion g i u -
fla e regolare. V e d i RELATIVO. 

RELAZIONE, canche frequentemente i n 
ufo per analogia i o cib che parecchie cofe 
hanno in comune . Ved i ANALOGÍA. 

N e l l a P i t t u r a , A r c h i t e t t u r a , & c . una cer
ta relazione delle var ié parti e membri della 
fabbrica o p i t t u r a , coftituifeequel che chia-
miamo Simmetria . V e d i SIMMETRIA . 

RELAZIONE inarmónica , nella compof í -
zion muficale , é quella i cui eftremi forma-
no un ' in t e rva l io fallo , o non naturale , i n -
capace d'eíTer canta to . 

Que í k fi chiama al t r imen te relazion fah 
f a , e ñ a o p p o ñ a ad una relazione giujla o 
vera. 

RELAZIONE, in Legge , h quando due co
fe , come t e m p i , & c . fono confiderate, co
me fe foífero una^ venendo la cofa fufleguen-
te confiderata come fe avefle effetto, p e r r í -
lazione, nel tempo precedente. 

C o m e , fe A confegna uno ferit to a B } 
per eífer confegnato a C , come i l fatto d i 
A ; fi giudichera che lo feri t to é ñ a t o con
fegnato a C , nel tempo che venne dato a 
B , per relazione . 

Cos í i B i l h nel Parlamento, a' quali i l 
Re confente 1' u l t imo giorno del Parlamen
t o , avranno relazione •> e faranno in vigore 
dal pr imo giorno del medefimo. Coke chia
ma quefto fiftio juris . V e d i GIORNO , T E M 
PO , & c . 

R E L E G A Z I O N E , relegatio, una fpezie 
d ' e f i l i o , o bando, in cui la perfona colpe-
vole ha ordine di r i t i r a r f i ad un certo luo-
go prefer i t to , e di cont inuarvi i l fuo fog-
giorno fin ch' ella he fia r ich iamata . V e d i 
ESILIO . 

I I Lord Coke chiama la relegazione un ban
do folamente a tempo : Courtin piu adequa-
tamente definifee la relegazione un bando a 
certo luogo per un certo te rmine . 

I n R o m a , la relegazione era un g a ñ i g o 
raen fevero della deportazione, in quanto la 
perfona relégala non perdea con cib i d i r i t -
t i di C i t t ad ino R o m a n o , né quei della fuá 
famigUa, come i ' a u t o r i t a di padre fopra i 

fUQl 
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íuoi figlíuoíi, Scc. V e d i BANDO, e Es r -
L I O . 

R E L I C T A verificazione, nella Legge Tn-
glefe , é guando i l reo abbandona la íua 
p rova , o cau ía i e íopra di che vien regi-
firato i l giudicio per P a í t o r e . 

R E L I G I O N E , RELIGIO , quel l ' adorazio-
ne ed omaggio dovuto a D i o , confiderato 
come Creatore , confervatore, e Redentore 
del M o n d o . Vedi D i o , TEOLOGÍA, &C. 

I I fondamento d 'ogm Keligione fi é , che 
v ' é un D i o , e ch 'eg l i ricerca qualche fer-
viz io per mano delle fue creature. — D a l -
Je difFerenti maniere , con che a r r i v i amoa l 
ia conofcenza d i que í io f e r v i z i o , la religio-
ne é diviía in naturale, c rivelata. 

La Religión naturale é cib che noi difcer-
niamo effer d o v u t o , ed accordarfi noi pur i 
dettami della ragion natura le ; come, ama
r e , ed onorare I d d i o , non far tor to alie di 
l u i creature, & c . V e d i N A T U R A L E , RA
CIONE, D E Í S T A , & c . 
• La Religión rivelata é c i b , che noi i m -
pariarao eííer dovu to , per certi mezzi íb-
prannaturali ; come per un'efpreffa dichia-
razion di D i o fteífo , per bocea de 'P ro fe t i , 
& c . Ved i REVELAZIONE, e PROFEZIA. 

La pr ima nafce immediatamente dalla re-
lazione tra la creatura, e ' l Creatore : la 
feconda non é una confeguenza di tal rela-
z i o n e , ma v ien ' agg iun ta dalla pura volon-
l a e piacere del Creatore . 

D1 ordinario la prima da noi fi chiama 
Müralith , ovvero Etica; pe rché riguarda 
immediatamente le maniere , e i deb i t i de-
g l i uomin i l ' u n verfo l ' a l t r o , e verfo fe 
íiefli , confiderati come creature di quell ' 
ElTere. V e d i MORALITA1, E T I C A , &C. La 
feconda fi chiama per eminenza Religione, 
eí fend 'e í fa la regola del n o í k o debito i m 
mediatamente verfo D i o medef imo. V e d i 
REVELAZIONE . 

La prima fuppone un D i o , una Provvi -
denza , uno flato fu tu ro , ricompenfe e ga-
fíighi : la feconda egualmente fuppone un' 
immediata mlffioneOda D i o fteflfo, atteflata 
con miracoli , & c . V e d i M í R A C O L O . 

RELIGIONE fi ufa piu particolarraente per 
quej íiftema fpeciale di Fede e d i C u l t o , 
ch ' c üab i l i t o ¡Q q u e ñ o , o quel paefe; i n 
q u e ü a , o quel¡a Setta} i n qucfta 0 queli ' 
c t k , & c . 

I n quefto fenfo d ic iamo la Religione R o -
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mana , la Religión R i f o r m a t a , la Religione 
d e ' G r e c i , la i^/zg/om? Maomet tana , la i l e -
Ugione Ebrea, & c . Ved i G UDAISMO , M A O -
METTISMO , & c . ne ' loro proprj A r t i c o l i . 

. I S i a m é f i fo í tengono , che la diverfita del
le Religioni) cioé i differenti modi d 'ono
rare I d d i o , piaccionoa Diol te íTo j in quan-
to hanno quetti t u t t i i l medefimo ogget to , 
e t endón t u t t i alio fleíío f ine , benché per 
mezzi d i v e r f i . Claude. 

Dirferifcono dal fentimento di queíV Ido-
la t r i queg l i , che credono odiofi a D i o tu t 
t i coloro che non fono della lor propria Re-
ligkne. — Quefte diverfe Sette nella Reli
gione fi veggano fotto i lor propj a r t i c o l i . 
Ved i anche Setta . 

Religione di chi ha parte nel Governo del 
M o n d o , — S i trova quefla deferitta al v i v o 
in un Coro della Troade di Seneea, alia 
fine del fecond' a t t o , che eomincia c o s í : 
Verum ej l , an tímidos fábula decipit ? Um*-
bras corporibus viver conditis, & c . Q u e ü a , 
fecondo Patin , é la Religione d e ' P r i n c i p i , 
e grandi u o m i n i , d e ' M a g i f t r a t i , de'Supe
rior! M o n a f t i c i , e anche d 'a lquant i M e d i -
c i , e Filofofi . I I Sr. du Maine ^ Capo del
la Lega in Francia , folea d i ré , che i Pr in-
cipi non hanno Religione finché Teta loro 
non paííi 1 'o í tavo lu f t ro . Cum numine no-
bif morí injians majore facit. Pat ín. Lett, 
Chois. IOÓ. 

La Religione, di n u o v o , é app l i ca í a a 
un 'Ord ine m i l i t a r e , comporto d i Cava l i e r i , 
che v ivono fotto una certa regola , & c . V e 
di C A V A L I E R E , M I L I T A R E , ORDINE,&C. 

I n que í io fenfo d i c i a m o , la Religión di 
M a l t a , & c . Ved i M A L T A . 

RELIGIONE, fi ufa anche ta lvol ta per un 
C o n v e n t o . — C o s í d i c i a m o , v i fono relif 
gioni d ' u o m i n i , c ioé di F r a t i ; religioni d i 
donne , cioé M o n a c h e . — V i fono delle 
nuove Religioni ftabilite ogni g i o r n o , c ioé 
nuovi Monafterj fabbr ica t i . V e d i MONA
CO, MONASTERO, & c . 

La Religione, ufata affolutamente , deno
ta la Riformata in Francia . - — C o s í d icef i , 
d' Ablanccun , e Dacier , erano della Reli
gione . V e d i UGONOTTI . 

R E L I G I O S O , in un fenfo g e n é r a l e , qu al
cofa che alia Religione é r e l a t i va . Vedi RE
LIGIONE . 

N o i d i c i amo , una v i t a refígiofa, una fo-
cieta religiofa f & c . V e d i SOCTETA . — Le 

Chie-
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C h i e í e , e i c í m i t e r r fono luoghi^ reUgtofi 
<—Una Guerra religiofa fi chiama anche Cro-
ciata. V e d i GUERRA V e CROCIATA . 

RELIGIOSO , fi ufa piu particolarmente p^r 
una^ pe r íona impegnata per v o t i folcnni a l 
ia v i ta m o n a í r i c a ; o per una per íbna r i n -
chiufa in un Monaf le ro , per condurvi una 
v i t a di devozione ,.. ed5 aufterita , fotto qual-
che regola 5 od inft i tuzione . Vedi. VOTO y 
e ORDINE. 

I reltpjofi mafchj fi chiamano v o í g a r -
mente Monaci e F fa t ly le f e m m i n e . Maria
che , e Canoniche. Ved i MOJSIACA 5. MONA
CO , CAKONE t Seo» 

I I Src Nicole o í f e rua , che alcuni difpia-
ceri domef t ic i , ed una certa ambiz ione , che 
conduce-la gente a; naícondeiTi quando non ' 

Tgwh- far una- figura confacente al fuo guf to , 
fanno tanti^Rt7/g/q/í quant i ne fa la pieta 
c í f e t n v a . — E g l i - aggiugner che una don-
Zella dec farfi Religiofa per la fola ragione 
d i non poter, m a n t a r í i í econdo la fuá, con» 
dizione „ 

U n Rellgiofo non pub fare teftamentOo 
Giuf ta i l Conc i l io di T r e n t o , . un Keligiofo 
pub richsaniar i fuoi v o t i entro lo fpazio d i 
cinqu5 anni „-

Ant icamente 1 Religiofi erano t u t t i la ic i 
anzi era lor proibi to d i prender le ordina-
z i o n i . - • — N e l ! 1557 11 Parlamento di Pari-
g i fece difficoita di ricevere i l Vefcovo d i 
L a o n al giuramento di Duca e P a r í , ap-
pun to perch5 egli era. Rellgiofo: nuliadime-
no da che un Religiofo é prorabffo ai V e -
f c o v a t o , d iv ien fecolare, o reí la difpenfato1 
da i ro íTe rvanza - della fuá regola. Vedi^ RE
COLARE, 

I n ant ichi cont ra t t i e ceíTioni di* ierre i n 
I n g h i l t é r r a y- íl t rova fovente che al vendi-
í o r e non era pe rme í ío di darne o a l i é n a m e 
viris rei'ígiofis vel Judais ^ al Religio/i oá íígli 
E.brei; affiñché la pofTeíTione non cadeffe i i l 

• mortmam *- Vedi- GIUDAISMO , e MORT-
.M AIN". 

I n mi Memor ia le d i re t to dal Re G i o v a n -
líi a' fuoi ' V i f c o n t i 5 fi da loro ordine di pub-
blicare ne5 lor r i fpe t t iv r C o n t a d i , che nef-
funo 5 che Ha caro i l fuo corpo e ' l fuo be-
í l i a m e , faccia ingiur ia ai Religiofi o Che r i -
c i , né in parole né i n f a t t i ; fotto pena d' 
^ífer impiccato alia v ic ina quercia. — Ñ u l l l 
fteur diligunt corpora & catalla fuá malum 
fasían? vel dicanp v k i f religiofis vel eíerich e 
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"— Si quem inde attingere poffumus ad proxt* 
mam quercum eum fufpendi faciemus. 

RELIGIOSO Ordine.- V e d i 1' A r t i co lo OR
DINE. 

L a maggior parte degli Ord in i m i l i t a n 
pretendono d' eííer parimente religiofi 'y c o 
me quel l i d i Ma l t a s che fanno v o t i r & c . -
Ved i M A L T A 

R E L I Q U A , i i r iman en te , ovvero debetr 
i n cui qualcheduno fi t rova d e b i t ó t e , al b i -
lancio e l iquidazione d ' u n c o n t ó . 

Quind i g l ' I n g l e f i chiamano reliquitayy i i 
debitore d5 un reliqua'y come anche una per-
fona , che paga í o l a m e n t e pezzo a pezzo. 
1—II termine reliqua é puramente L a t i n o . 

R E L Í Q U I A R I O , un vafo o caífetta , i n 
cui le reliquie d5 un Santo" morto fi cenfer-
vano . V e d i N I C C H I A , RELIQUIE, &C. 

R E L I Q U I E 5 R E L I Q U I A , ncl l ' A n t i c h i -
t'as le ceneri ed offa del raorto, che r ima--
neano dalT abbruciamento del di luí corpo ; 
e che venivano religiofiffimamente raccolte 
e meí íe i n u r n e , indl? depofitate i n t o m b e » 
V e d i CENERI 5-FUNERALE , ¿ce. 

RELIQUIE, nelia Chiefa R o m a n a , cer t i 
refti d i c o r p i , o v e ñ i m e n t o d i qualche San
to o M a r t i r e , devotamente confervati i n d i 
l u i onore e m e m o r i a , por tad in proceíTio-
ne . bac i a t i , venera t i , & c . Ved i SANTO 5, 
M A R T I R E , PROCESSIONE, &C. 

G l i abufí in punto di reliquie fono aíTat 
n o t o r j : I I P. Mabillon, Benedettino , com-
piagne i l gran numero d i reliquie fofpeíte 
efpofle fugli a l t a r i : confefla, che fe ne ve-
nifie fatta una rigorofa inqui f iz ione , íi t ro-
verebbe un5 ampio numero di rf%«/V fpu-
riev efibite dappertutto alia pieta. e d ivozioa ' 
de5 Fede l i ; aggiugnendo, che fovente fí con-
facrano di q u e i r o í T a , - che ben lung i da lT 
appartenere a' S a n t i , fecondo lu t t a la pro-
babil i tk . non ifpettano neppure a C r i í l i a n i 

Le Catacombe fono un fondo inefauí lo 
ál reliquie y puré v ' é ferapre chi difputa j , 
ch i foífero le perfone che v i f i fotterrava* 
no. V e d i CATACOMBA. 
Í N e l l ' u n d é c i m o fecolo s' ih t roduífe un m é 
todo d i provare col fuoco le fuppoñe reli
quie. —^Quel ie , ch1 i l fuoco non confuma-
v a , fi r ipufavano v e r é ; e i 'a l tre n o . V e d i 
PURGAZIONE , ORDALIUM , JUDICIUM DEI . 

E un coftume antico , ch'e ancor in fo r -
z a , d i confervar le reliquie nagli a l t a r i , ove 
fi celebra la M e í í a . — A queíV e í f e t t o , fi. 



l a una c a v i ^ quadra nel mezzo de i raka re^ 
srande a fufficienza per nceverci la m a n o ; 
e dentro di e^a ^ npone la rehqma ^mvo\~ 
ta in íe ta roffa, e chiufa i n una í c a t t o l a d i 
p iotnbo. V e d i ALTARE . 

I popol i della Chiefa Romana allegano 
una grande ant ichi ta a favore delle lor reli-
quie. — N a r r a n le Storie , che i M a n i c h e i , 
f o n d a t i , come fembra, ne l l 'odio che por-
tavano alia carne, la quai ' effi r iputavano 
un cattivo p r i n c i p i o , rifiutafiero di onorare 
le reliquie de' S a n t i ; i l che é giudicato co-
xfie una fpezie di p r o v a , che i C a t í o l t c i le 
veneraflero nelle p r i m i t i v e e tadi . V e d i M A 
N I C H E I . 

Anche la íuper í l i z ione ci e n í r b ben pre
l i o . — Pare, che fin d a ' p r i m i t empi e g ü 
foíTe pur i n ufo i l toccar le reliquie con pan-
n i i i n i , perun 'op in ione , che dalle mcdefime 
certa virt í i flraordinaria ne derivaffe; t ro -
vandofi , efpreffamente a t a l ' effctto , un bu
co fatto nelle cafle de'quaranta M a r t i r i a 
Cor tant inopol i . 

R E M A . V e d i R E U M A . 
R E M A R E , mgare. V e d i R E M O , e 

BARCA. 
R E M I N I S C E N Z A , REMINISCENTI A , é 

quella potenza della mente uraana, con cui 
q u e í t a fi raccoglie, o r ichiama alia fuá ri-
membranza quell ' idee o n o z i o n i , ch ' ella 
avea realmente d iment ica to : nel che la. re-
minifcenzn diíferifce dalla memoria, la quale 
sduna copia d i cofe nella mente , e le v i 
conferva, fenzadiment icar le . V e d i R I M E M -
JBRANZA , 

Qu ind i la memoria pub confiderarfi co
me una rimembranza continua ; e la rimem-
branza, come una non interrot ta M e m o r i a . 
V e d i M E M O R I A . 

Qualunque íiaíl per altro la parentela che 
quefte due facolta pajono avere, p u r é gene
ralmente fi t rovan 'e l leno feparaíe ; cosí che 
quei che riefcono nel l ' una , fono d i f e t t i v i 
ne l l ' a l t ra . V e d i RIFLESSIONE , e RITEN-
ZIONE . 

G l i ant ichi P l a t ó n i ÍH era no d' op in ione , 
che ogni fcienza ed erudizione conf í f t eane l 
la reminifcenza o r i c o g ü m e n t o delle no t i -
z i e , eh' erano ftate nel l 'anima pr ima della 
d i lei unione col corpo . V e d i PLATONIS
MO . 

R E M I N I S C E R E , la feconda Domenica 
vdi Quarelmia j ant icanKii te cos í cluamata 
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dalla pr ima parola d e l i ' i n t r o i t o della Mefifa 
detta in quei g i o r n o , rcminifcere mifcratio-
num tuarunt. 

R E M I S I T . — Retío quando Dominus re-
mifi t . Ved i RECTO . 

R E M I S S I O N E , REMTSSIO, nella F i f i -
ca , lo fcemamento della potenza od effica-
cia d',una qua l i t a , — I n oppofizione all'ac-
crefcimento della medefima, che fi c h í a r a a 
la d i lei intenftone. 

I n tu t t e le qua l i t^ capaci d ' i n t en í ione e 
remijfione i V intenfione dicrefce reciproca
mente appunto come crefcono i quadrati 
della diftanzadal centro della qual i ta radian
te . V e d i QUALITA" . 

REMISSIONE, nella M e d i c i n a , é quando 
una malatt ia d iminu i f ce , ma non fe ne va 
del t u t í o , pr ima che r i t o r n i d i n u o v o ; co
me fuccede d' ordinario nelle f e b b r i , che 
n o n fono afFatto i n t e r m i t t s n t i . Ved i FEB-
BRE. 

REMISSIONE , i n Legge & c . denota i l 
perdono d 'un d e l i t t o , o i l r i lafcio del ga-
í l igo d o v u t o g l i . V e d i PERDONO. 

R E M I T T E R , termine l é g a l e . V e d i R r -
METTERE. 

R E M O - , nella N a v i g a z i o n e , uno ftru-
t n e n t o , con cui fi voga , o s'avanza full* 
acqua una barca, g ó n d o l a , galera , & c . V e 
di BARCA, G A L E A , &C. 

I n un Vafcello zremi, l 'acqua fí deecon-
fiderare come i l punto d i f o í k g n o , o f u l -
crum\ i l remo come una l e v a ; la barca co
me i l pefo da eífer m o í f o , e la mano de' 
rematori come la potenza moven te . V e d i 
L E V A , e MECCANICA POTENZA, 

I I pefo íi dec coní iderare come applicato 
a quei punto della leva , ove i l remo ripofa 
fulla barca r — P e r c i b quanto maggior fara 
la diftanza della mano da quei p u n t o , e 
quanto minor fara la d i í ianza del l 'acquada 
quei p u n t o , tanto maggior effetto i l remo 
avra . 

R E M O R A , nella Storia na tura le , un pic-
colo pefce, raf&migl iante a l l ' a r i n g a , con 
crerta , e pinne ; chiamato da' C r e c í , eche-
neis: famofo p e r c h é s 'appigl ia ai l a t i dei 
V a f c e l l i , 

N e parlano aífai g l i A n t i c h i ; i q u a l i , co
me abbiamo da P l i n i o , Ub. 32. c. 1. una-
niraamente credeano, ch ' eg l i aveífe la for-
za di fermare un Vafcello apiene ve le , ov-
vero una balena a n u o t o : qu ind i lo chia-» 

m a -
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marono remora i a remorando. — M a i l Sr. 
C^ej-¿y oíTerva, che anche m o l t i di que' 
pefci infierne non poffono far 'a l t ro checon-
chiglie o c o r a l l i , ed altre fporcizie della 
l lena m o l e , le quali fon caufa , che i l V a -
fcello veleggi alquanto piíi l en to , — E nel-
la flefTa maniera poflono effere di qualche 
p icc io l ' imped imen to ad una balena. QueíV 
u l t i m o Au to re ci afficura di avern'egli le-
va to cinque di loro dal corpo d1 un Lupo 
m a r i n o . Ved. Phil. tranf. n 0 . ^ ^ . p. 113. 

REMORA , pre í ío i C h i r u r g h i , é anche 
uno ftrumento per r imettere l 'offa r o t t e . 
V e d i FR ATTURA . 

R E N A , una forta di té r ra fina, d u r a , 
gh i a jefa , o piuttofto pietre , d iv i íe in pic-
col i grani ; di grand'ufo nel fabbricare , ed 
i n mol te altre a r t i , e manifatture ; come 
lavor i d i vet ra jo , di piombo , fonderia, &c. 
V e d i TERRA . 

V i fono tre fpezie di rena, diftinte dai 
luoghi onde fon t r a t t e , c ioé , rena di fojfa, 
o cava , rena di fiume , e rena di mare. 

L ' u f o della rena nelle fabbriche, é un ' 
ingrediente nella ca lc ina: V e d i CALCINA. 
•—Per tal 'efFetto, la. rena di fojfa é la m i -
gl ior di tut te T altre ; e della rena di fojfa, 
la pih bianca é fempre la pegglore. Della 
rena di fiume ^ quella che fi trova nelle ca-
fcate d'acqua é la migl iore , eífendo la piíi 
purgata . La pih catt iva é la rena di mare. 

La rena di fojfa , eflendo g ra í f a , e dura , 
é per lo piü adoprata i n m u r i , e v o l t e . 
— La rena di fiume ferve per arricciare. 
O g n i rena é buona nella fuá fpezie, fe eol
i o fpremerla e maneggiarla , fcoppietta ; e 
fe col metterla fopra un panno bianco, non 
lo macehia , n¿ l ' i m b r a t t a . —-Quella rena 
non é buona, che mifta con Tacqua , la 
fa fporca e fangofa; e quella puré ch' é Tra
ta lungo tempo alT a r i a ; perché una ta l 
rena ri terra in sé molta t é r r a , e m o l t ' u m o r 
í l a n t i o . — Q u i n d i alcuni mura tor i lavano 
la rena pr ima di adoprarla. 

L a rena di Pozzuolo , come dé Lerme oí-
fe rva , é la mig l i o r del M o n d o ; fopra tu t -
to per fabbriche raaritime . V?edi Pozzo-
I,ANA . 

A l c u n i diftinguono la rena mafchia , ch ' 
é d 'un color piü profondo di quello di un ' 
altra forta nella fteífa fponda o l e t t o , chia-
mata rena femmina. 

La rena di cui fi fa il v e t r o , é bianca, 

R E Ñ Í 
e fabbiofa, plena di piccoli gratsl fe int i í -
l a n t i . V e d i VETRO . 

L a rena ufata da' Fond i to r i , é foff i le: 
eU 'é propriamente una té r ra gialla e.graf
í a , d i cui cííi fanno i modell i peí ge t tod i 
piccoli l a v o r i ; donde viene che dicono , git-
tar in rena . Ved i FONDERIA . 

Quei che lavorano i n piombo adoprano 
p u r é la rena per fare d iver í l lor m o d e l l i , 
e particolarmente peí getto di gran fog l j . 
— Per preparar la rena per quefii f o g l j , la 
bagnano eíTi leggiermente , 1'agitano e r i -
mefcolano con un bafione, poi l aba t tono , 
e l ' appianano. V e d i PIOMBO. 

La rena fi pub dividere in acuta , e 
dolce. 

La rena acuta, od afpra, é comporta d i 
picciole felci trafparenti , che naturalmente 
fi trovano nelle montagne . 

D i quefla , nuovamente , ve n ' ha di fi
na , e b ianca, o grigia , roí í iccia o bruna * 
ve n ' h a di grojjolana, ái color b i g i o , o 
b r u n o . 

La rena dolce , o lifcia , é quella m i ñ a 
con particeile piatte di pietra da calce , con 
minuzzo l i di particeile lucenti : o argén f i 
ne , come la rena marina i n í o r n o alie I f o -
le della S i c i l i a ; o d ó r a t e , come nel Cle
veland . 

RENA, n e l l ' A g r i c o l t u r a , denota unadel -
le tre forte ordinarie d i terreno; che f o n o , 
rena creta, e térra, o térra grafeia. V e d i 
TERRENO, CRETA ,TERRA GRASCIA , & c . 

I I Sr. de la Quintinie attribuifce tut ta la 
differenza, che t rov iamo n e ' t e r r e n i , alia 
differente qualita della rena, di cui fon rai-
fii. — La rena dplce, fecondo l u i , fa una 
té r ra do lce , e gen t i l e : \&rena untuofa , una 
té r ra in t i r i zz i t a : la. rena grojfolana, una té r 
ra afpra , intrattabile , & c . V e d i T E R 
RENO . 

La rena fi applica pu ré a terre fecche, 
e fpezzate , le qual i mancando di qualche 
grafeia che le leghi in f i eme , vengono fá
cilmente rot te in polvere dal v e n t o , epór 
tate via . 

I n quefio fenfo appunto i viaggiator i d i 
cono, che le Caravane i n Aífrica fi perdo
no fovente , r e ñ a n d o fepoltc i n nuvole d i 
rena, fcoíía ed alzata da t u r b i n i , e t a l v o l -
ta ammucchiata i n guifa di montagne a 
— I deferti della L i b i a fono puré arene ; 
dond' é la loro í k r i ü t a . V e d i DESERTO . 

R E -
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P E N A L E , RENALIS, qualcofa appartc-

HKaíe t c ü , o aroioni . V e d i A R-

N ^ E ^ A Ü ghiande^ o glanduk, nell1 Ana-
. . ^^ ¡a fono COSÍ c h í a m a t e , perché fituaíe 
kOrn i" %.' . . . ' . ~ 
vicino al'e reni o arnioni ^ prima ¡coper te 
¿a Bar- E u í l a c h í o , nat ivo d i San Severino 
i n I t a l i a . V e d i GHIANDA . 

S í chiamano anche capfula atrabilares ^ r i -
'guardo alia lor c a v i t ^ , che fempre fí t rova 
piena d 'un Hquor ner icc io ; e da a k r i , re-
ms fuceenturiati, perché raffomigliano agli 
a rn ion i neila f o r m a . Ved i RENES SUCCEN-
T U R I A T I . 

R E N D E R E , RENDER , termine ufato 
Keiia Legge Inglefe , nel levare pene pecu-
n ia r ie . Una pena con .render ^ e quella per 
cui qualche cofa si rende indietro . á\ n u o v o , 
dalla perfona riconofciuta al r i conofc i to re , 
by the cognifee to the cognifor . V e d i PENA 
PECUNIARIA . 

Que i Legifti dicono p u r é , v i fono cer íe 
cofe i n una v i l la che giaciono i n prender, 
c i o é , che poffono prender í i dal Signore , o 
da 'd i luí u f i z i a i i , quando a lo r piace , len
t a la pe rmi í í ione del tenente , o v a í f a l l o , ed 
altre , che giaciono in r^w^er, c ioé , che deb-
•bono renderfi o corrifponderfi dal v a í í a l l o , 
come rendiré , r i l i ev i , b e ñ i a m i heriots, e 
a l t r i f e rv i z j . V e d i PRENDERE . — A l c u n fer-
v i x i o conf iñe in prefa j un ' a l t ro in refa. 
Perkins. 

R E N D E Z V O U S * , o RENDEVOÜS, un 
iuogo affegnato per adunarvifi a un certo 
l empo ed ora . 

* La parola e Frunce fe ; e fi trova s¿ ca
moda , che la maggior parte delle nazioni 
vefanno ufo nella j u a purita , per mancanza 
d? una parola d* egual fignificato ne loro 
rifpettivi linguagg) , •— La virtu d? una 
donna e giá fcojfa, quando -ella accorda 
un rendexvous. Sr. Evremond . 

• U n rfw^í^'üíiwx genéra le de 11'Efereito , -— 
I Reggimenti hanno i l lo* rendezvous par t i -
co lare , chhm&to quartieri d'affemólea. V e 
d i QUARTIERE,. 

R E N D I T A , preífo g l ' I n g l e f i reveniie , 
] 'annuale entrara , o prof i t t i , che una per
fona ricava dalle fue terre , poíTeíTioni , 

* La parola rcvenue ¡e Francefe, formata 
da reveni r , ritornare. —-IDonde reve
rme talvolta fi ufa d.agli andehi A u t o r i 

Tmm VIL 

R E ÍNi i - r y 
per un r l t o rno : come Iz. uvenue d i Paf-
qua. Ved i R I T O R N O , 

.-La rendita di ,qucfta V i l l a conf iñe ira dc-
c i m e , é n t r a t e , & c . V e d i DECIME3 M A -
NOR , & c . 

Le rendite del Clero d ' Ingh i l t e r r a furon® 
prima ñab i l i t e dal Re EÍ^ /«JO/ / , l 'anno 855 ; 
i l quale ,gli conceffe per fempre, ia decima 
di t u t t ' i B e n i , e i i d é c i m o d i tu t te le terre 
d ' I n g h i l t e r r a , con efenzione d ' o g n i fervi-
gio fecolare, taíTe, i m p o f i z i o n i , ,&c. V e d i 
DECIME , ,e CLERO, 

Le rendite certe del Re d' Inghi l te r ra era-
no anticamente maggiori d i quelle di qua,-
lunque Re in Europa ; e fin* al tempo delle 
Guerre C i v i l i quefti Re godeano, i n pa t r i -
monj ed é n t r a t e di cenfi l i v e l l a r j , di quan-
to quafi ba{}av.a per fupplire a tut te le fpefe 
ordinarie della Corona , fenza metter taíTe 
od impofiz ioni su i S u d d i t i . V e d i TASSA & a . 

A l i a Rejiaurazione, le rendite della Coro 
na furono t r ó v a t e aííai a l i é n a t e , c i car ichi 
deíia Corona accrefciut i ; per i l che i l Par
lamento aífegnb al Re una rendita annuale 
d i 1 , 2 0 0 , 0 0 0 l i r e , da p r e n d e r í i , perquaa-
to mancava nelle rendite antiche della C o 
rona per tal fomma , fopra 1'entrata e i 'u fc i -
ta delle raercanzie, íopra i l iquor i , e ¡ fo-
colari . V e d i CABELLA , & a , 

A l i a morte del Re Car io I I . , \z rendite 
afcendevano a r , 8 0 0 , 200 l i re per anno* 
— I n tempo del Re Giacomo I I . m o n t a -
vano a 2 , 000 , 000 l i re , che fi computa va 
eifcre un d é c i m o delle rendite di t u t t ' i l Re-
gno . 

N e l l o fteífo t empo , le rendite del Re d i 
Francia fi caicolavano a f e t t e m i l i o n i di l i re 
ñ e r l i n e ; .e quelle degli Stati d 'Olanda , a 
tre m i l ion i , — Per piii pnrticolaritcí d i que-

fia fpezie. V e d i POLÍTICA ARITMÉTICA . 
Auditor i della Rendita , o deW Exchequer ; 

fono u f i z i a i i , che prendono i con t i d i que l -
l i , che raccoigono 1 'ént ra te , taf ie , & c . fia-
bi l j te dal Parlamento,; come anche de' Sce-
riffi -i Efcheators, c o l l c t t o r i , caflaldi , e do-
ganieri ; e g l i fiendono , e perfezionano. 
V e d i EXCHEQUER., 

RENDITA annuale. V e d i ANNUITA4. 
RENDITA.5 in lnglefe reht * , e redditius •> 

í e r m i n i l e g a l i , é una fomma di danaro , o 
altra confiderazione, che forte annualmen-
te da terre o poíTeíTioni , a l i é n a t e su ta i 
condizioae. 
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* La parola viene dal concito Latino ¡ ren

dita , per reddita di redditus ^ perche, 
come Fleta accenna, retro i t & quotan-
nis r e d i t . 

Appare dai comput i del Dx.lDavenant, e 
del Sr. K i n g ¡ dal l ' u l t ima taí ía d i t enu te , 
che le rendiíe di tut te le ierre d' Inghi l t e r -
f a , e di Galles, vanno a circa dieci m i l i o -
m air auno 5 quelle delle cafe non appigio-
nate colle tenute , a due m i l i o n i di p i u ; é 
quelle di tutte l ' a l t r e eredita , a due a l t r i 
m i l i o n i ancora : i n t u í t o a quat tordici m i 
l i on i i 

I Legif t i Inglef i contano ordinariamente 
tre forte di rendita ; cioé , rent-fervice , rent' 
charge, e rent-feck * 

Rent-fervice, é quando uno tiene ierre del 
fuo S i g n ó t e per fedelta, by íealty, e per cer
ta rend i ta ; pvvero per fealty-fervice , e cer
ta rendita : o p p u r é quella rendita, la quale 
una perfona, che da ad affitto terre ad un ' 
a í t ra a termine d 'anni , riferva da pagarfi 
annualmente pereffe. V e d i SERVIZIO , FE-
DELTA' , RlSERB AZíONE , &C. 

Rent-charge 3 é quando .uno cede i fuoi be-
n i ad un ' a l t ro per i f t rumento o cont ra t to d ' 
indenture, o fia i n feudo, o in fee-tail, o 
per termine di v i t a ; puré fi r i f e rva , per lo 
m e d e í l m o con t ra t to , una fomma di danaro 
annuale da pagarfi a l u i í l e í T o , con una cau-
ía di fequeftro fe non vien pagata. 

Rent'feck, o Rendita fecca, fi é que l l a , 
che uno nel cederé i fuoi beni per contrat
t o d' indenture, fi riferba da effergli pagata an
nua lmente , fenza che alcuna caufadi feque-
í t r o venga mentovata nel contra t to fteííb. 

RENDITE deíf AJJifa, fono le rendite cer-
te de' Feudatarj f r anch i , c degli antichi pof-
feííbri d i copy-hold ; cosí ch iamate , perché 
tafiate , e fiffe , i n oppofizione a' redditus 
mobíles, 

RENDITE rifolute, fi contano tra le rendi
te di cenfi l ivel lar j da venderfi per lo Stat, 
22. Car, I I . effendo ta l i rendite o decime, 
qual i erano anticamente pagabili alia Coro
na dalle terre d 'Abbazie e altre Cafe r e l i -
giofe: le quali t e r re , per la feguita di f lb lu-
zione deli5 Abbazie , effendo ftate trasferite 
ad a í t r i , |e d e í t e rendite furono fempre r ¡ -
fervate, e refe pagabili alia C o r o n a . 

RENDITE d1 Affart . V e d i l ' A n i c o l o A s -
SART. 

RENDITE di Chaumry. V e d i CHAUNTRY. 

RENDITE di G i ld . Ved i G I L D . 
RENDITE Pajfuali . V e d i i 'Ar t i co lo PAS-

QUALE, 
RENDITA di qui t , o quit-rent, cioé , quiet-

rent , é una certa tenue rendita , pagabile 
o g n i a n n o , dai va í fa l l i , tenants, de l lamag-
gior parte delle V i l l e S ignor i l i in fegno d i 
íoggez ione i dopo i l p a g a m e n í o della quale 
eííi rellano quie t i e l iber i , V e d i MANOR J 
& c . 

I n alcuni regi í l r i ant ichi fi fcrive inhite-
r en t , rendita bianca; perch1 é pagata in ar
gento , per difl inguerla da grano di rendita $ 
pepe d i r end i t a , & c . 

RENDITE bianche , .white , fono un ' en tra
í a , o dazio da pagarfi ogoi anno , da ogni 
mercante da ftagno nel Contado d i Devon s 
a l Duca di Cornovagl ia . V e d i RENDITA 
DI Q U I T . 

R E M E L L A , preí íb g l ' Inglef i gravel * , 
nella Storia natura le , é una rena piíi grof-
folana , t rovata nel fondo , e fulle fponde 
de' f i u m i . V e d i RENA. 

* La parola gravel e forma ta dai Trance fe 
gravier ; che du Cange ]a derivare dai 
Latino Bárbaro grayeria , che fignificct 
lo fleffo. 

I I Sig. Pjerrault , e 3i D r . Weodward fpie-
gano la differenza tra rena , trenella . - — L a 
pr ima é f p i c c o l a , e confifie in grani piü fi
n í , e"" piu p i a n i : la feconda é piü groíTa, e 
confiQe in piccole felci , e^pietre focaje d i 
va r i é forte , mifta di rena e de' piü finí 
minuzzo l i d' altre pietre . 

La renella fi adopra principalmente nel 
governare p i a n i , c o r t i , e v i o t t o l i ne 'G ia r -
d i n i , 

RENELLA , pella M e d i c i n a , é una malat-
t i a della vefcica, e degli arnioni , caufata 
da una materia renofa o fabbiofa che den
t ro d i quella fi raccoglie , e la quale ftri-
gnendofi i n una maffa di pie t ra , impedifce 
Ja dovuta fecrezione, ed efcrezione dell ' o r i 
na . V e d i ORINA . 

La renella fi confidera generalmente per 
la fieífa ma la t t i a , che i c a l co l i , o la pietra . 
V e d i PIETRA . 

Terreno d i renella . V e d i TERRENO . 
R E N E S fuccenturiati, nell ' A n a t o m í a , fo

no ghiande cosí chiamate come ra f lomig l ian t i 
alia figura d' a r n i o n i , e quindi fi prendono pep 
una fpezie di reni fecondarie ; poiché fucccntu* 
riatus fignifíca qualcofa nel luogo di un ' a l n a , 

Si 



Sr chiamano anche capfula renales , cg lm-
á m ¿ renales. RENALI G H Í A N D E . 

R E N G R A V I O , ra Inglefe Rhine grave ^ 
é un Conté Palatino del Reno, in Germa-
Bia. Vedi G R A V E , e PALATINO. 

REÑI *, neü'Anatomia5 gli Arníoni 
o quella" parte di un'Animale ? per cui I V 
riña é fe parata dai fangue . Vedi ARNIO-
KE, e ORINA . 

* La parola ^ fecondo Varrone , e formato, 
áal Greco 5 ¡.m , quaíi rivi obfceni hu-
moris ab iis oriantur. — I Greci chia
mano la rene VÍQPOÍ , dal verbo vítpav ^ 
piovere rnevícare, 8cc* Vedi NEFRÍTICO 0 

Ne! maneggio fi dice un cavallo dovreb-
be avere doppie reni ; i! che é quando le ha 
Un- poco piír elévate su ciafcun lato del fi! 
delle rene, di quel che íbpra di queflo; co
sí che paíTando voi la' mano lungo il me-
áefimo,- lo tróvate grande , ben fornito e 
dbppio, pella cavita cHe va' íungo tutta la 
fpina. — II dorfo dovrebb' effer fermo, e 
non cavo , o piegante dalla- legatura alia 
groppa , raa drittoV Vedi CAVALLO » 

R E N I T E N Z A , RENITENTIA o remfus^ 
preíTo i Filofofi , é quella forza ne' corpi íb-
iidi, con cui effi refiíiono alT impulfo d'al-
tri corpi ; o rendono Tazione nello fteflb 
rnbdo e forxa che la1 ricevono . Vedi RE-
WAZIONE . Vedi anche RESISTENZA = 

R E N U E N T E S , nell'Anatosnia , urr pa-
jo di mufcoli della tefta, cosí chiamati per
ché lono antagonifti annuentes i e fer-
vono a fpignere la tefta i'ndietro , con uns 
aria di ntiuto . Vedi CAPO = 

Dalla lor íituazione fi chiamano anche 
n í l u í capitii y major & minar „• Vedi R E C T U s ; 
CAPITIS C-

R E O , termine légale,' in Inglefe defen-
dant, che figmfíca colui , ch' é proceííato 
in un' azion perfonale ; come il Tenant é 
quegli, ch ' é procéíTato in un'azion realeo 
Vedi Q ü E R E L A N T E , 6 TENENTE . 

REPARANDIS>pomiBm\ Vedi TArtico-
lo PONTIBUS . 

R E P A R A T I O N E facienda, é uno fcrit-
to, m Inghilterra, che ha luogo in diverfi 
cali ; e. gr. ove fono tenenti in comune, 
o joint tenants d' una cafa,. &c0 ch' é cadü-
U m deterioramento, e volendo unodi eífi 
ripararla , gli altri due non vogliono: in: 
queftocafo la parte volente avra quefto fcrit-
to con tro gh altri due. 

R E P i p 
R E P A R A T O R I , repairers, artefici, che 

incafirano figure , e pulifcono guardie di 
fpada . Vedi INCASTRARE. 

R E P A R A Z I O N E , REPARATIO, Patto 
di riparare, riñabiüre, rimettere, o rifiau-
rare una fabbriea, od altr' opera, danneg-
giata oandata in rovina. Vedi RIPARARE. 

í i nimico riparb la breecia fubito che fu 
fasta o — L o fiabilimento de5 cancelli é pel
la reparazion delle flrade. —- Un ProíettQr 
re Ecclefiafiico' é obbligaío per antico co-
fiome a riparare il Coro, o Presbiterio d1 
una Chiefa , e i Parrocchiani la Nave <, 
Vedi RESTAURAZIONEo 

R E P E L L E N T E , REPELLENS , nella Me
dicina, un rimedio, che nfpinge o ripulfa 
nella mafia del fangue un u ra ore mórbido s 
che da quella veniva indebitamente fparta-
to. Vedi UMORE, e MERICINA . 

I Repellemi * fono medicine , clie im
pedí ico no un ñuflb tale de' fluidi ad una 
particolar parte r il quale poffa follevaria 
in tumore ; ovvero gli ricacciano indietro, 
quando fono adunati . Vedi' TUMORE. 

* I I nome Greco , dato da alcuni Autor i? 
a cío che {da l Latino) f i chiama repel-
íenti, fi e apocruílici, ¿iroy.píiíixci y com-
pojlo da «Tro, da ; e xpovoo , Batiere , 

Per formare un' idea del modo della lor 
operazione, fi pub oífervare, che tutt' i t l i 
mo ri nafcono, o da un? accrefciraento nel
la veíocita o quantita de' fluidi, o da una 
debolezza in quaiche particolar parte: ben-
ché alie volte amendue concorranov •—Ora 
un accrefcimento nella veiocita de' fluidi fa 
ch' effi fpingano con maggior forza,- e di-
flendano tutte le parti n«fc lor circuito j fe 
percib alcuna parte é prerBüfa ihegüalraen' 
te, o i n de bol i ra da efi'efne ofFefe, quefta fa-
ra piu1 elevara d'ogni altra; e per mancan-
za d'egual reíifienza col refto del; corpo, ri-
cevera alia fine tantaquantita di fluido , che 
vi s'alzera in rumore , fpezialmente fe al-
cuno de' di lei vafi é rifurato s perché lo-
fpingimento della; materia ffefca á fergo r 
continuera ad aggiugneríi ,- finché la parte fi 
írovi in unadiilenfione eílrema , e non pofía 
piu reggere. Vedi SANGUE «• 

In que fio cafo tutti que' mezzi diconfi re* 
pellcntí % i quali rintuzzano il crefcimento 
deii rumoreed ajutano i i fangue rejiuente a 
levare la materia oppilata , ed a lavarla d i 
nuovo nel común rivo. 

S 2 Quefi ' 
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Q.uelV intenzione é principalmente favo

r i t a da l l ' evacuazione e revulfione j perché 
ogni cofa che minora la quanti ta del flui
do , ne d i m i n u i r á la forza fopra la parte 
tumefat ta . «— M a quel che piu c i impor
ta di fapere fié, in che modo Tefteraa ap-
plicazione alia parte fíeífa, ajuti queft' af-
fare. ' / 

I n cib la medicina viene ad eííere ñ p e U \ 
lente, c o l l ' e í í e r compofla di t a l i f o t t i l i par
tí , che poí íano t r a í m e t t e r e alcune di loro 
pei p o r i , e c o n t r i b u i r é a far la materia op-
pilata piü fluida , cosí che q u e ü a diventi piíl 
agevole ad efiere f c io l t a , e cada di bel nuo-
vo nella corrente circolante . — M a in que-
flo cafo v ' é r i í c h i o , che parimen te coíe ta* 
l i mettano 1' umore oppilato i n un fermen
t o , per cui egli piu prefto fi cambi in mar-
ciá , ed allora eífe vengono fotto la deno-
minaz ionedi fuppurative, o maturami. V e 
di SUPPURATIVO . 

Perc ib , quel che , nel fenfo piu r i go ro fo , 
f i dee reputare un repeliente, é quelio che 
aflrioge e fortifica in modo tale la par te , 
che la faccia ref iüere ad un í kn i l e allog^ia-
men to . V e d i ASTRINGENTE, e CORROBO-
ÍECANTI » 

Quefti fon quelli , le cui quali ta fono al 
maggior fegno manifefte nelia loro f reddéz-
za , e proprietadi feccanti : ma v1 ha si po-
c h i e fempi , in cui la fafcia non fia mig l io -
re d i fimil' applicazione, che ben poco ne 
v ien ' adoprato per tal 'efFetto. N e l l ' emorra-
gie , e trafpirazioni t a l l del fiero, che dif-
formino la pel le; fempHci di quefla natura-
per lo p ih hanne luogo ; i l che corrifpon-
é i a l ' lor fine nel l ' aflringere le fibre, con 
ehe le lor 'aperture fi vengono talmente a 
chiudere , che non a m m e í t o n o poícia i l paf-
faggio d ' i i n tal fluido per le mede í ime . 

Alcune cofe 'pur corrifpondono a quefla 
Une folamentc collo^ í l i m o h r e , che fannor 
ic fibre della parte tumefatta , fino a dar 
loro p izz ichi fubit i ed efficaci , pe' quali 
ropp i i az i ane fi fcioglie talvolta*, e via fi 
t cuo te , per cosí d i r é , e fi caccia nella cor
éente refluente — U n a tal forta di mo to 
fara caufata dal l ' improvvifa applicazione d' 
una cofa eflremamente fredda, come l 'ac-
qua comune ; ma la pratica n ' é d i rado fi-
cura , i m p e r o c c h é fe i p r i m i s forz i , in cui 
le fibre fea- me í f e con q u e ñ i mezzi no t i 
i k j c c n o nel romper via la ma íe r í a - i schiu* 
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fa , fpremuti che fieno, non faranno pofeía 
capaci d i replicare le lor vibrazioni natura-
l i : la confeguenza di che fi é 1'indebolimen-
to della par te , i l quale render^ i l turaore 
p iu o ñ i n a t o . 

REPÉLLENTE potenza . V e d i RISPINGENTE . 
R E P E R T O R I O , REPERTORIUM , urr 

luogo ove le cofe fono ordinatamente dif-
pofie, di modo che fi t rovino agevolmente ? 
quando fe ha bifogno • 

G l ' i n d i c i de' l i b r i fono repertor/, che mo-
flrano ove fi tratta delie materie r i c é r c a t e . 
— I luoghi comuni fono una fpezie di re-
pertorj, affai m i l i a' le t tera t i . V e d i COMU-
NE LUOGO , e RICORDI . 

Repertorium Anatomicum^ d-enota una grai? 
Sala v ic ino ad un Anfiteatro d ' A n a t o m í a , 
ove fi confervano per ordine i fcheletri si 
d' u o r a i n i , che d' a n i m a l i . — T a l ' é i l re^r -
torio n ú Giardino del Re di Francia, a Pa-
r ig i . 

R E P E T I T O R E , oclla MuíJba-, i m ea-
rattere che mof t r a , che quanto s ' é fuonato 
o cantato ultimamenLc , dee eííer repetito v 
o ripaffato di n u o v o . V e d i REPET-IZÍONE 

I I repetime ferve in vece di copiare \w 
fteíía cofa due v o l t e . — V i - f o n o due forte 
á i repetitori; i l grande , e ' l p'iccolo . 

I I repetitor grande, non h chtunz. doppia' 
sbarra, puntara d' ambi i l a t i ; o due linee 
psralclle t í r a t e perpendicolarmente attraver-
fo alla^riga ^ con pun t i dall ' una e T altra? 
banda . V e d i la di l u i figura fotto CARAT-
TERI DI MÚSICA . 

Queflo fegno moflra , che i l verfo-, oá: 
aria precedente dev1 efttvrepctitn ; c ioé , s' el
la é vicina al pr incipio del componiraento , 
tu t to cib che s' é cantato , o fuonato fin' a; 
tal p u n t ó ha da ripeterfi^ ovYttO; fé verfo 
la fine del medefimo j fi ripete quan-to par
te da un-al t ro fegno fimHe . 

I n : bal l i ál Gavote, fi trova d 'o rd inar ia 
i l repetitore circa la terz-a-parte del compo-
n tmen to . — I n Minuct t i , Buree , c o r r e n t í , 
& c . verfo i l fine . 

A l c u m flabilifcono per regola , che quan
do v i fono punt i a ciafcun lato della sbar
ra , quefti accennano una repetizione si d e l 
la precedente, che della íeguente a r i a ; ma-
fe v i fono pun t i ú n i c a m e n t e da una banda, 
allora fi dee folo replicare 1' aria che fia da 
quella. banda-

í\ repetitorpiccolo c q u a n d ó folamente ai-í 
cutie 



e ü n c del!' ult ime mifure di un ' aria hanno 
da replicarfi . — Q u e ñ o é notato con un Ca-
rattere pofto íbpra i l luogo ove la ripetizio-
VÍ comincia, ( Vedi- CAR ATTEELI DI MÚ
SICA) £ continua f in 'a l ia fine dell ' a r i a . 

Quaodo la cantata finifee con una ripeti-
%ione déHa p r im 'a r i a , o d i ' parte di effa , i n 
vece (f un repetitore, fi ufa la parola da ca
po , cioé , dai pr incipio . 

R E P E T Í Z I O N E , REPETITIO, \\ reite
rare un' azione. Vedi RFITERAZIOÍ^E . 

G l i abiti 's1 a c q ü i í h n o colla" frequente r i -
^ m ^ » * degH a t t t . Vedi ' A B I T O . - - - I M u -
fíci, e i Commediant i fánno var ié repetízio-
ni de ' loro confe r t i , e commedie , p r ima d i ' 
eíporle per buone . V e d i ?P,OVA DI UN'O-
PERA . 

I Fildíbfi Scolaftici chiamano la repéttzití ' 
n'e delio fleífo effetto n u m é r i c o i n un ' a l í r o 
l uogo , la replicazione ál quell 'effetto . V e d i ' 
REPLICA'. 

REPETIZIO^JE , rtdla M o f i c a , denota i i ' 
reiterare o fuonar di bel nuovo la fteíTa par
te d' una compofizione ; fiafi ella un' aria i n -
t e r a , la parte di un ' a r i a , o un' aria dop-
p i a . 

La re/7ifí/á/o»(?-é d i n o t á t a con'Un c a r a t t é -
r e , chiamato repetitore, che fi varia a rai-
füra delle var ié c i r co f t án ie -dc l l a répstizione, 
V e d i REPETITORE. 

Quando la cantata finifee con una repe-
tizione deli ' u l t i m ' aria , o d' una parte di ef
fa i la repetizions fi nota'con da capo ,' cioéV 
dal p r i n c i p i o . 

REPETIZIONE , o repiiea , é anche ufata' 
aella M u í i c a , quando dopo un breve filen-
z i o , una parte ripete o fe orre le üeí íe no te , 
g l i fteíí! intérvalfi , g ü fleíli m o t i , in una 
parola lo íteífo can to , die una prima parte' 
avea gi'kfcorfo durante i l filenzió di quefta. 
. REPETIZIONE, o repl ica , é anche un rad^ 

á 'opp ia re , tr iplicare & c . u n ' i n t e r v a l l o ; ov -
vero una reiterazione d i qualche eoncordan-
za : o difeordanza. 

C o s í una decimaquinta é una' repetizióri? 
deii ' ottava5 ciüé una dcppia o t t ava , o fe-
conda ottava . Ved i OTTAVA . 

REPETIZIONE, nelia Re t to r i ca , e una fi
gura colla qua lé 1'ora tote recita di nuovo la 
ítefia parola, o frafé : 

D i quefia ve n ' ha dfee fo r t e . —- N e l i a . 
PriI]!ia ' Ja Parola é repiicata Dreeifamente 
nello ñeíTo í e n í o : C o m e , O , Gerufalemms\ 
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Gerufdlemme, che uccidi i Prefeti, & c . JD/íf 
m/o, Dio mió , perche m hai abbdndonato. 

T a l i repetizioni hanno nel difeorfo lo ñcf-
fo effetto, ch'hanno nella pi t tura le fecondc! 
pennellate ; le quali rendono i color i p ía 
fo r t i e piü v i v a d . 

A l i e volte l ' O r a í o f e comincia e r i c o m i n -
cia colla íieíTa parola ; di che n ' abbiamoun' 
efempio nel pr incipio della pr ima orazioue 
di Cicerone contro Cat i l ina : nihilnc te no-
Burmni prcejtdium palatii , nihil urbis vigi
lia: , nihil timor popüli, nihil confenfu's bono-
rum omnium\ nihil hit munitijjimus habendi 
ftnatus locusi nihil horum ora vultusque ma-
verunt! D o ve la parola nihil si íbven te rei
terara da un ' ammirabile forza e vemenza al 
difeorfo. — D i nuovo , i l medefimo A u t o -
r e : quem Senatus damnarit , quem popalUÍ 
R. damnarit, quem omnium exi/limatio dam
narit , eum vos- fententiis veflris abfolvetis .* 
D í nL íovo , ntin fetam , non patiar^ mn'finam . 

La feconda íor ta di repetizione, c h i á m a t a ' 
rrXcx^, nodo , é una repetizione de!la fteffa 
parola , nella medefima frafe ; ma in t a l 
maniera , che nella feconda s'aggiunga alia 
parola q u á k h e n ü o v a idea o carat tere , che 
non s'avea nella p r i m a . 

C o m e , Coridonc é fenípre C o n d o n é : ex
ilio Cory don, Corydon eji tempere nobi i ; con 
che diamo ad intendere che* G o r i d ó n e non ' 
é" una perfona ordinaria ; e che altro non 
pub diftihguerlo che \& repetizione del pro- ' 
prio di luí n o m é : come fe d i c e f f i m ó , eglf 
} Coridone , tanto bajía . — C o l l a fteffa figu
ra parla i l n o ñ r o Salvatore , quando dice :: 
Jia i l vójlro lingtiaggio s) , s), e no •> no. 

REPETIZÍ'OÑE , nel fine delia Stanza. V e - ' 
di RiTORNE 1.1.0 . 

R E P L A C I T A R E , repleader, nella Leg--
ge Ing lé fe ' , fi é piatire di bel nuovo tu t to 
cib che una volta é flato pia t i to "prima. Ve=' 
di P L A CITO , e; PL A C'I T A R E . 

R E P L E G I A R E , replévjr, néila Legge I n -
gtefe , ( d a l La t ino rcplcgiare, riconfegnare 
a f proprietar io ' fopra' pegni d i í i curezza ) é¿ 
quando c o i u i , i l cui beftiame o beni fono 
íeqüéf l ra í i dá u n ' a l t r o per qualche 'caufa , 
r iporta uno ferit to di nplevin\ Q replegia-
r i [acias f avendo prima dato ficurta al Sce-
r i ^ o , che fulla coafegnazione della cofa fe-
q.ueftrata , egli profeguira 1' azione control' 
la perfona che fete i l í equef t ro . V e d i REIN-
T E G R A Z Í O N E , 6 SEQUÉSTRO . 

N d l © ^ 
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N e l l o Stat, 24. d' Enrico V I I I . fi legge 

él canes replegiari^ cani riconfegnati , in un 
cafo tra l 'Abba te d i S^MbartSy e Giaffer-
ro Childwic , 

I Be n i poíTono eíTer replegiati i n due ma
niere i c ioé per ifcrhto, c h ' é quella in ufo 
nella legge comune. — E per querela •, ch5 
é la maniera ufata nello S í a t u t o , per r ia-
yere tanto piu fo l l ec i í amen te i l be í i i ame e 
i beni^ e íi porta nella Cor te del Sceriffo . 

REPLEGI ARE de averiis 7 uno fcr i t to pór 
t a lo da u n o , i l di cui beftiarae é f eque íha -
to da un1altro5 e polio in un r ic in to d' 
a r r e í l o ; fulla ficurta data alio Sceriffo di pro-
feguire , e provare 1'azione nel Foro c e n t r ó 
lo flaggitoreo V e d i REPLEGI ARE 5 qu i fo-
pra o-

R E P L E Z I O N E , nella Medic ina , una" 
pienezza, o plethom* V e d i PÍENITUDINE 5 
c PLETKORA O 

La replezione é piu pericolofa,. che Vintff 
mz.iomr o- votezza. — C á v a t e d i fangue, 
e dieta fono i g ranr imedj , quando una per-
fon a é incomodata di rcplezione = V e d i DIE
TA , &Co. 

REPLEZIONE I anche alie volte ufata , 
quando> lo flomaco é troppo caricato, per 
sroppo mangiare o bere . 1 medici tert-
gono per dannofa ogn i repkzione'y ma quel
l a di pane peffima . Ved i RiPIENEZZA . 

REPLEZIONE , nella Legge C a n ó n i c a , e 
quando la rendita d ' u n Beneficio o Benefi-
cj é fufficiente per r iempiere od oceupare V 
in te ro d i r i t t o o t i to lo del graduato, che g l i 
tiene o. V e d i BENEFIZIO, GRADUATO, SCC 

. Quand'havvi^ un&replezione r la parte non 
puo dimandare di piu- in v i r tü de' fuoi gra-
d i o — I n Inghi l te r ra , ove i Benefizj non 
fono appropriat i a ' g r a d i , la replezione, r i -
gorofamente parlando 3 non ha luogo . V e 

d i PLURAEITAV 
t » F ranc ia , 600 l i r e , o 4^ l i re flerline 

a lFanno ,, fanno una replezione, a l lorcké s' 
o t t iene i l Benefizio a l t r i m e n t i , che per un 
grado; e 50 1. a l l ' anno j quando s'ottiene. 
i n v i r t ^ d ' u n g rado» 

R E P L I C A , REPEICATIO , nella L ó g i c a , 
T a í f u m e r e cd: ufare lo fteífo termine due 
vol te nella medefima propofizione : a l t r imen
t i chiamata reduplicazione * V e d i REDUPLI-
CAZIONE . 

A l c u n i Fi lofof i ufano ía frafe replicatio 
mundi, replica del mondo , per la di l u i 
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converfione, o giro circolare. 1—L5 anima 
umana dicefi effere i n un luogo replicata-
mente , replicaíhe, quando fi concepifee ch1 
ella é tu t ta nel t u t t b , e tu t ta m ciafeuna 
parte di- effo. V e d i ANIMA» 

REPLICA, in Legge, é uneccez ionede l 
feeondo grado s fatta dalT A t í o r e al piato , 
o p r ima rifpofta del r eo , Ved i REJOINDER» 

La replica é particolarmente quando l ' A t -
tore repl ica alia rifpofta del reo in Cancel 
l e r í a ; ed é genérale r o fpeziale o — L a /pe* 
ziale é fondata fopra marerie che nafeono 
dalla rifpofta del r eo , & c . genérale íl 
chiama-' cosí d a ' t e r m i n i generali che v i s' 
adoprano» 

R E P O S I T O R I U M , un magazzino , o 
fía luogo ove le cofe vengono ripofte e con-
fervate» N e l qual fenfo fi dice, ü repoft-
torio della Societa Reale," & C o - Ved i M u ° 
SEO . 

R E P U B B L I C A - , RESPUBLICA ,uno Stato 
o Governo popoiare j , ovvero una Nazione , 
i n cui i l P o p ó l o ha i l Governo nelle fue 
proprie m a n i . V e d i STATO 5 GOVERNO 3 
¿kc„-

Ella é la fleífa cofa con cib c h ' a l t r l m e n ° 
t i cbiamiamo Democrazia » Ved i DEMO-» 
CRAZIA. 

L e famofe i ^ f ^ ¿ ¿ / / V ^ d e l l ' A n t i c h i t a fo° 
no quelle d' A t e n e , di Sparta, d i R o m a 5 
e d i Cartagineo — A l prefente appena fi 
trova una' v<¿xd¡, Repubblica r c i o é , uno Sta
to rigorofamente popoiare • — D i vero i 
V e n e z i a n i , e i Genovefi chiamano i loro 
Stati Rcpubbliche, ma i l loro Governo é 
apertamente Oligarchico* Vedi OLIGARCHIAJ 
e ARISTOCRAZIA » 

GU Olandefi s 'avvicinano piu degli a l t r i 
al carattere di Repubblica; nulladimeno fo
no aíTai d i fe t t iv i , almeno nei fenfo e nella 
f eve r i t a , con cui Roma , C a r í a g i n e , & c . 
erano Rcpubbliche. V e d i STATÍ GENERALI? 
PENSIONARIO, STAPTHOLDER , &c»-

E' un' oírervazione^del5 S1, Sr, Evremond ^ 
che fe g l i Olandefi amano \» forma Repub-
blicana, egl» e p iu peí lor c o m m e r c i o , che 
per la- lor l iberta o-

REPUBBLICA delle Lettere é una frafe ufa
ta in parlando in modo col le t t ivo dell ' inte
ro corpo della gente íludiofa e letterata. 

V ' é un Giornale cominciato in Olanda 
da! Sr. Bayie, e continovato dal Sr. Bernarda 
che confií te i n e ñ r a t t i d e ' l i b r i ü a m p a t l nel 

cor-
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e o r í o deH'anno, chiamato , nouvelles déla 
£ w h l h u e def lettres, nuove delia Repub-
b l i K a c i i e Lettc.-e. Ved , ¡G TORNA LE . . 

ÍSFPULSIONÍ. , K Í PULSIO, nella F i ü -
I ' atto a' üíia potenza repeliente o r i fp ia-

s e ñ t e , .cori •CU1 ^ '£tírPI "a tu ra l i , n i certe 
circoflanZE5 fuggoio a vicenda F u ñ o .dall ' 
a l t ro . V e d i RISPINGENTE POTENZA. 

La repulfione h i l contrario ,di ^ í í r W o w . 
, L ' attrazione non arr iva cbe ad una bre
ve diftanza; ove quella t e r m i n a , i v i c o m i n -
cia la repulfione* "Vedi ATTBAZIONE, 

I n fatt i t roviamo parecchj chiari efempj 
d i repulfione í f a ' c o r p i ; come , i ra l ' a cqua , 
t i ' o l i o ; kÁ i n g e n é r a l e , i r a T acqua , ed 
ogni corpo untuofo : i ra '1 me rcu r io , e ' i 
f e r r o ; cora'anche i ra le particole d i polve-
r e , &:c. 

C o s í , fe un corpo g r a í l b , piu leggiere 
.del!' acqua, vien pofto fulla fuperficie d i 
quefta, o fe un pezzo di ferro é porto ful 
mercur io , la fuperficie del fluido verra de-
preífa in te rno ai corpi fulla medefima col-
locat i : chiara ptova. á\ repulfione: come lo 
é d 'at trazione 1'alzarfi del fluido a l l ' i n t o r 
no deile Superficie d' a l t r i x o r p i , .ch' ei 
.regge. 

N e l l ' . u l t i m o cafo i l fluido -^ fofpefo da 
una potenza a t t r a t t i v a , fopra i l í ive l lo , ed 
impedi to di cadere pella fuá g raVi ta : nel 
p r i m o fi fa una depreíf ione dalla potenza 
r i fp ingente , in cui i l l i quo re , non o fiante 
la fuá g r a v i t a , non pub precipitare per r i em-
pierla . 

D a querto dipendono íu t t1 i Fenomenid i 
ben leggieri bol le ,di vetro galleggianti f u l l ' 
acqua ; attorno alie q u a l i , quand' é netta , 
l 'acqua s'alza : ma quand 'é un ta , l 'acqua 
s' abbaífa e forma un canale attorno alie 
medefime . — Q u i n d i pur ne fiegue , che i n 
un vafo di ve t ro pieno «T acqua i l fluido 
fla piu alto t u t t ' a i r i n to rno degli o r l i v i c i -
no al v e t r o , che verfo i l mezzo : maquan-
do un tal vafo é r i empi to a fegno che T 
acqua ne feoli da t u t t ' i l a t i , a l l o ra , ella 
fía piíi alta nel mezzo , che verfo i l a t i . 
— Q u i n d i ancora , in un gotto non pieno 
d1 acqua, una fchietta bolla di vetro fem-
pre corre alia banda, pe rché la p r e í fu ra , 
che v ' é fopra di eífa verfo i l mezzo , é i n 
parte tolta via dalla forza a t t ra t t iva , con 
xu i l 'acqua s ' a l z a v i c i n o a l l ' o r l o . Se i l 
¿gotto é talmente p ieno, che quafiquafifpan-
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d a , la bolla r i torna dalla banda verfo i l 
mezzo; perché la forza , con cui l 'acqua é 
alzara nel mezzo , toglie v i a parte della 
p re í fu ra . 

Suecede appunto í l rovefeio , fe la bolla 
é u n t a ; pe rché i v i la f o r z a , con cui l ' ac
qua e la bolla fi n í p i n g o n o i ' u n a l ' a l t r a , 
é maggiore ove l 'acqua é pií i a l ta . D u e 
bolle ne t te , e due unte corrono femprq 1* 
una verfo l ' a l t r a ; perché fono comeat t ra t -
í e : una u n t a , ed una netta fi fuggono fem-
pre Tuna l ' a l t r a , pe rché fono comer i fp ia -
t e , o repulfate. 

R E Q U I E M , una M e (Ta cantata nella 
Chiefa Romana peí ripofo dell ' anima d* 
una perfona defunta. V e d i MESSA, 

Si chiama c o s í , pe rché 1' i n t r o i t o comtn-
cia con , Réquiem ¿eternam dona eis Domi
ne ^ Scc, 

RES , cofa. V e d i RE ALTA4, ENS , ESSE, 
SOSTANZA , &C. 

RES mancipi. V e d i ABALTENAZTONE. 
RES naturales. V e d i NATURALE . 
RES non-naturales, & c . V e d i NON-NA-

TURALI , & c . 
RESGISSIONE? RESCISSIO , * nella Leg-

ge C i v i l e Inglefe , un 'azione intefa per an-
nu l l a re , od eccettuare qualche í t r u m e n t o 9 
cont ra l to , o f i m i l i . 

* La parola e formata dal Latino, re e 
fe indo , .cioh y io t agito o divido d i nuo-
vo, 

I I t rovarfí una cofa danneggiata o ven
duta a piu del doppio del g iu l i o prezzo , é 
una buona caufa ái refcijfione. V e d i R E D H i -
BITIO . 

L ' i í l r u m e n t o , o contrat to cosí annulla-
t o , o refcijfo 1 ZWQ vólte refcijforio s 'appella: 
benché tal denominazione fi día p iu propr ia-
mente a l l 'azione portata per i fquarc iar lo , 
.ed abo! i r io : afáio refcifforia. 

R E S C R J T T O , RESCRIPTÜM , una r i f -
pofla data da un' Imperatore o da un Pa
pa , q u a n d ' é confultato da perfone pa r t i -
c o l a r i , fopra qualche diíficile queftione o 
punto di legge; per tenervi luogo d i de-
c i f ione . 

Le Leggi C i v i l e e C a n ó n i c a fono piene 
di fímiü Kefcrhti , V e d i CIVILE e CANÓ
NICA LEGGE, 

Quando i l Refcritto fi face va in rifpofla 
alia ricerca d' una C o m u n i t a , fi chiamava 
Sanzions Prammatica. V e d i PRAMMATICA . 

I R e 
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I Refcmtí lJap?í\i fono una fpezie 'di Bol
l e , o m o n i t o r ) , che comiociano con que-
ñc parole, fignificavit nofas dileciui filiui, 
i & C . 

N o n valfero ma i né in I n g h i l t c r r a , n é 
j n F ranc ia , ogni .qual volta erano contrarj 
alie l iberta delie Chiefe Inglefe e Gall ica-
na y ma crano dichiarati a b u l i v i . V e d i BOL
LA . 

T r a i R o m a n L le par t í - l i t igan t i , ed an
che i M a g i í t r a t i fteíli, c o n í u l t a v a n o íoven
te 1' Imperatore fulle m i fu re , ch' erano per 
prendere in cert i cafi d i l ica t i e diffíciü ; e 
je rifpofte date dagF Imperator i fu tali con
fuí te , fi chiamavano Referít t i . — Q u e í l i 
non avea.no, per ve r i t a , T infera forza di 
L e g g i , ipa fi ftimavano una forte preven
c ión e o prefunzione. 

Giuft iniano ne ha inferi to un gran nume
r o nel C ó d i c e ; e dato in ta l modo a5 me-
defimi I ' a u t o r i t a , di cui avean p r ima bifo-
g n o . Ved i CÓDICE . 

L ' autora della vi ta del l ' Imperator M a -
e i ino oíferva 5 che quel Principe volea ch' 
i fuoi ufiziali giudicaíTero dalle L e g g i , non 
da' Refcrhti \ íí i mando e g ü un ' aífurdo i ' 
ammettere i voler i di uomin i ignorant i , 
qual 'erano C o m m o d o , e Caracalla, per re
góle d i g i u d i c a t o ; e perché Tra jano nondie-
de mai F^e[eruto d'alcuna forta , comeque-
g!i ch'avea a fchifo d i proteggere un co-
ñ u m e , i n cui quanto foventc fi concede 
come un favore, in cafi pa i ' í i co la r i , fl po-
trebbe poícia allegare per un ' efempio , 
— S1 aggiugne , che M a c r i n o a vea formato 
i l difegno di privare i Refcritti d ' o g n i loro 
au ío r i t ^ , . 

I í S*. Schulting $ nelle fue dif i fer íazioni , 
non approya punto un tal difegno ; ed al
ie ragioni del!' Imperatore rifponde , che i n 
fat t i non fono da ammetterf i t u t t ' i Refcrit
t i ] che quegli , che pajono det tat i per fa
v o r e , debbono r i g e t t a r í i ; ma che q u e g l i , 
í h e íi veggono fondati fulla rag ione , € fu l l ' 
cqui ta naturale , debbono, con Giuf t in ia
n o , e f í e r ' a p p r o v a t i . — - E g l i aggiugne, che 
non fi pub negare, che i piu ca t t iv i I m 
peratori abbiano í b v e n t e fatto buone leggi, 
cd u t i i i Referjtti. 

Quanto a c i b , che fi allega dell ' Impera
tor T r a j a n o , che mai non da va alcun Re-
faitto'y pare che non fía ben 'appoggia to . 
- v Perche, non é forfs un Refcritto quel c h ' 

íl 1 s 
€gU ¿ \ a P l in io ful propofito de 'Cr l f tUtH* 
lib. 10. epijh 28.? Oppur quello fopra g i l 
I f e l a í h c i , Lib. 10. epiji. 120? Baila folo dT 
aprire i l D i g c f t o , e 1'Epiflole di P l i n i o , 
e di compararli infierne, per t rovarvi i 
Refcritti di T ra j ano . 

R E S I A N T I A , RESÍANCE ,^nella Legge 
Ing le fe , i l foggiorno o continuazione cf 
u n ' u o m o in un luogo . 

La parola ha lo íleííb fignificato r iguardo 
a ' l a i c i , che refidenza riguardo agí i Eccle-
fiaftici. Ved i RESIDENZA . 

Glanvile o í f e r v a , che nelle leggi antiche, 
re fian ce propriamente fignificava una ma-
l a t t i a , per cui la perfena era nelT impo
tenza di for t i r d i cafa. — Donde ií loro ef-
foin de reftantifa, era lo fteífo che i l prefeiv-
te ejfoin de malo leBo. V e d i EssOiN. 

R E S I D E N T E , un M i n i f t r o pubb l i co , 
che maneggia g l i aíFari cV un Re alia Cor* 
te d' un Pr inc ipe , o d ' u n piccolo S t a to ; 
ovvero g l i affari d' un Pr inc ipe , o piccoio 
S ta to , nella Corte d ' u n Re o Pr incipe . 
V e d i MINISTRO . 

C o s í i l Re d' Inghi l te r ra tiene Ref.denti 
nelle C o r t i degli E l e t t o r i , e d 'al t r i Pr inc i -
p i di Ge rman ia , e d' I t a l ia ; prefib le Re-
pubbliche di V e n e z i a , Genova , e Lucca ; 
e q u e l l i , e quede , reciprocamente, han no 
Refidenti nella Corte della Gran Bretagna. 

I Reftdenti fono una claiTe di M i n i t l r i 
pubbljci infer ior i agli Ambafcia tor i , ed I n -
v i a i i ; m a , come q u e l l i , fono fot to la pro-
tezione del D i r i í t o delle g e n t i . Ved i A M -
BASCIADORE, e I N V I A T O . 

RESIDENTE r í ^ ^ w x , negli an t ich i co-
flurai I ng l e f í , era un va í f a l lo , ch 'era ob? 
bligato a rifedere nella té r ra del fuo Signo-
re , e a non mai p a r í i r f e n e ; chiamato anr 
che , homme levanta e conchante e in N o r -
mandia , reffeant du fief. * 

* Q_uaníumque de aliis t e n e a í ei raagis 
obnoxius e f t , &: ejus refidens efle de-
bet cujus legius eft . Leg. H . 1. 

R E S I D E N Z A , RESIDENTIA , nella Leg 
ge C a n ó n i c a , e nella C i v i l e , i l domici l io , 
che ha un P iovano , o Benefiziato , nel fuo 
Beneficio ; e l ' a f f i du i t a , e cura ch' egli pre-
fta al medefimo. V e d i PÁRROCO , BENEFI-
ZIO , &cc. 

La raancanza di Refidenza , chiamata 
Non-refidenza 1 quando la parte non ne üq. 
dsfpenfata, preífo g l ' I ng l e f i é la confifea? 

z io -
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^lone d i dieci Hre per ogn i mefe. V e d i 

per [a Lcgge C a n ó n i c a , i Benehzia t i lo-
no tenuti alh refídenzai fot to pena tTeíTer 
pr ivat i de'Jor B tne f i z j . — La ragion o r ig í 
nale fi e , che nelja p r i m i t i v a Chiefa non 
fi nromoveano ai fagri o r d i n i , fe non quel-
ü cbs avcvano tía Beneficio ta promptu \ i l 
qUale crano cbbl igat i a fe rv i re ; cosí che 
quefio fervizio era ncce íTanamente anneíTo 
asii o r d i n i ; e chiunque d'efifi ne veniva 
o n o t a t o , era alio fteííb tenipo obbligato al 
fe rv iz io pcrfonale. Vedi ORDINE, e ORDI-
NAZlONE . _ 

M a q u e ñ a rigorofa difcipl ina non f u l u n -
go tempo o í f e rva ta . — I Beneficiati a po
co a poco ottennero difpenfe per non fer-
v i r da loro ñefTi i lor Benefic; ; e cosí le 
p lura l i ta vennero in t rodo t t e . V e d i P L U R A -
LITA' . 

Pare, che la Francia fia d i t u t t i g l i al-
t r i paeí i que l lo , i n cui la reftdenza é con- . 
í idera ta con maggior r i g o r e . — T u t t ' i C u 
r a d di quel R e g n o , o a l t r i che v i hanno 
cura d ' a n i m e , fono tenut i al l 'a t tuale refi-
denza ; e i Parlamenti han dichiarate abufi-
ve tu t t e le difpenfe accordate da1 Pontefi-
c i , & c . nel pr incipio , i n cui f o n o , che 
Tobb l igo d i refidenza fia de jure divino. 

Sotto Cario TX. v i fi f o rmb anche i l 
difegno di r i f tabi l i re la p r i m i t i v a difciplina 
ne l l ' i n t c r a fuá feverita ; e nel 1 5 Ó 1 , fu re-
giftrata una dichiarazione, che i n t i m a v a a 
tut t1 i Vefcovi di rifedere, a tenore degli 
an t i ch i C a n o n i , ne ' lo ro Vefcova t i . — L o 
fleífo Parlamento proibi anche a5 Vefcov i 
d ' a í f u m e r e i l grado di Conf igl ier i del R e ; 
p e r c h é un ta l grado era giudicato inconl i -
ü e n t e col l 'obbl igo indifpenfabile, fot to i l 
quale eífi erano, d i rifedere ne ' loro V e 
fcovati , . 

Du Pin aggiugne, che i l Procurator Ge
n é r a l e Buordin giunfe fino a fequeftrare i 
beni temporali d i q u e ' V e f c o v i , che con t i -
nuarono a í h r ' i a Parigi qu indic i giorni do-
po quefta dichiarazione; avendoli p t ima i n 
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o prefa f u o r i ; per cambiar la maniera dell ' 
operazione fopra quanto v i refta. VtÁi SE
DIMENTO . 

R E S I D E N Z I A R I O , UESIDENTIARIUS ? 
un Canone ftabilito pei pr ivi legj e p ro f i t t i 
della refidenza. V e d i CANONE, e PREBEN-
DARIO . 

R E S I D U A R I A figura> nella G e o m e t r í a , 
la figura che refta dopo la fottrazione á ' 
una minore da una raaggiore. V e d i F I 
GURA <. ' 

RESIDUARIA radice, é una radice com-
pofta d i due p a r t i , o m e m b r i , ú n i c a m e n t e 
connefli infieme col fegno — . 

C o s í a — ¿ , ovvero 5 — ^ , é una radice 
reftduaria \ e fi chiama c o s í , pe rché i l fuo 
vero valore non é altro p i u , che i l fuo te-
fiduo o differenza t ra le par t i a Q ¿/, 0 5 6 3 . 
V e d i RADICE. 

R E S I D U O , RESIDUUM, ¡ ' a v a n z o , o r e -
l iqua d ' u n c o n t ó , d e b i t o , od obbligazione. 
V e d i RELIQUA , e RÍMANENZA . 

S. Paolo nella íua Epiftola ai R o m a n í , 
parla d1 un refiduo fecondo T elezione della 
g r a z i a ; intendendo un r e ñ o , o piccioí nu
mero d i gente prefervata dalla i do l a t r í a per 
u n ' e í f e t t o della grazia d i D i o . 

R E S I L I E N Z A , i l rinculare d ' u n cor-
po , principalmeate di un 'arma da fuoco ; 
o i l m o t o , con c u i , nello fcaricarfi , ella 
falta o da i n d i e t r o . V e d i ARMEDA FUOCO , 
M O R T A R O , &C. 

Quanto maggior é la carica, exteris pa-
ribus, tanto maggior é la refilienza, o fia 
r imba l zo . — I n uno fperimento fatto da-
v a n t i la Societa Rea le , e rapportato nelle 
Philof. Tranfati. , s' é t rovato che i canno-
n i caricati a un certo g rado , .gittano la 
palla dalla dr i t ta alia i i n i i t r a deila lor pro-
pria direzione ; raa che i cannoni ítefii r i n -
culano dalla finiitra alia dr i t ta . 

Dubitando alcuni G e n t i l u o m i n i dell ' A c -
cademia Franzefe, della giultezza d i t a l 
o l í e r v a z i o n e , i l Sr. CaiFuii , i l pib g iova-
n e , intrapprefe di replicare lo fpe r imen to ; 
i l che egli fece col mezzo d'una macchina, 

f o r m a t i , c h e fe i v i aveano quakh 'a f fa re , ^ n X ^ a ' t i e ' ^ P ^ ' e ' ^ 
egl i fteífo ne avrebbe intrapprefo i l ma- ufata m I n g m l t e i r a , e ne íece p iu e p m 

volte la p rova . j 
13 I ? a, ^ , • • 9 - i I I r i í u l t a to ne f u , che la pa l l a , quand 

RESIDENZA, nella C h i m i c a , &.c. i l i o n - 11 n i rn ta to uc ' Í j r t r„ | f l ÍJ ve-
a i g l i u o l o , o c i b che r imane d ' u n Iiquore ^ cannonc ^ ^ ' ^ ^ J / t " n C " ^ ^ J ' 
od altra foftanza nel v a f o , dopo che la mva fempre p " " » * ^ . ^ 
. a r t e principale d i quefta u ' é í t a í a verfa ta , a cu i ella era gi t tata allorche i l cannone 

T m . V I L 
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í l avaf i í so di forte che rincular non poUv-i J 
wja allora la refilienza í\ facea fempre nel-
lo rteíso m o d o , cioé alia d r iua ; né egli t r o 
vo mai quella c o n í r a r i e t a di direzioni tra la 
pa l la , e ' I r i m b a l z o , ofservato nello fperi-
niento Inglefe . Ved i H i j i , Acad. R.Scienc. 
A . 1703. p. 120. & c . 

Sembra afsai difficile l'afsegnare la cau-
fa di t a l i Fenomeni : imperc iocché íuppo-
tiendo i cannoni d'una ü r u t t u r a "ordinaria , 
col focone fulla cima , non po í í i amo g iu -
gnere a conghietturare qtial caufa determi-
n i coftantemente la palla dalla dr i t ta alia 
í in i f t ra . —Quando perb non fi fofser lafcia-
te alcune afsai mater ia l i c i r c o í U n z c nella 
relazione » che c' é flata data dello fperi-
raento. 

R E S I N A , un fucco grafso, rnucilagino-
f o , e fulfureo, che fcola fpontaneamente, 
© per inc i f ione , da var ié forte d' a lber i , par-
t icolarmente dal p i n o , abete, & c . Ved i Su
c o , P l ANTA , &:C. 

La Canfora é una forta di refina. V e d i 
CANFORA • — H m a ñ i c e é la refina del len-
t i í c h i o . V e d i MASTICE.' — L a raigliore di 
tu t t e le claffi d i refine fi é la trementina . 
V e d i TREMENTINA . — La piü grofsolana 
é que l la , che comuacmente chiamiamo ra-
gia . V e d i RAGIA . 

L a refina é propriamente un fucco della 
fula corteccia . V e d i CORTECCIA . —Boer-
haave vuole che fia i ' o l i o della corteccia 
maggiormente infpeífaía dal calor del S o l é , 
& c . coficché divenga ñ r i t o l a b i i e . Agg iugne , 
che puo eífer pnsdotta da ogni o l io vegeta-
b i l e , col bol l i r lo bene e lungo tempo. V e 
d i OLIO . 

Se fi pone la t rement ina fopra un fuoco 
l e n t o , ella prima fi diífolve e divien ' o l i o , 
ppi balfarao, indi pece, e appreífo refina; 
nel quale flato ella é flritolabile nel freddo, 
atta a fonderfi col fuoco , ed infierne atta ad 
infiarpmarfi e combur t ib i l e , e di í íolubile i n 
i fp i r i to di v i n o , ma non in acqua, che fo
no i caratteri della refina . V e d i DISSOL-
WNTE , & c . 

V i fono due forte di refine , 1' una liqui
da, 1'altra f§cca e dura . — La prima é la 
refina naturale tal quale fcola dall ' albero, 
— La feconda diffenfce folaraente dalla p r i 
ma in quanto ella é condenfata dal calor del 
S o l é , o da quello, d ' u n fuoco di cucina. 

Ĵ e refine s incorporeranno col}' o l i o , QGO-
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g i l fpirííi r e í t i f i ca í i , ma non con un mcftruí) 
acquofo . Ved i PRECIPITAZIONE . 

La differenza tra le refine e le gomme , con-
fifte in c i b , che le refine fono piu fulfuree, 
e le gomme piu acquofe; cosí che le pr ime 
fi d i í folvono in o l i o , o íp i r i to di v i n o , e le 
feconde in acqua. Ved i GOMMA. 

I I Sr. Toumefcrt fa una fpezie di claífe i n 
termedia di fucchi vegetabi i i , ch ' eg l i chia-
ma refine di gomma y che fi di ífolvono in par
te in i fpir i to di v i n o , e in parte i n acqua. 
— T a l i fono galbanum , bdellium , opopanax y 
fagapenum) & c . Vedi GOMMA-RESINA . 

Le refine di varj vegetabi i i , che abbonda-
no d i particolc refinofe ^ roa non i n modo d i 
darne alcuna per inc i f ione , come jalapa ^ 
benzoin, fcamonea, turpeto, & c . fi ot tengo-
no c o s í . — Eífendo i l vegetabiie g ro í f amen-
te polverizzato , fi mette in un mat racc io , 
e v i fi verfano fopra degli f p i r i t i d i v i n o r e t -
t i f i c a t i , all 'altezza d i quattro dita fopra la 
materia . Poi venendo i l eolio di u n ' a l t m 
matraccio lutato nel p r imo , per farne u n 
doppio vafo , la materia fi digerifee tre o 
quat t ro g io rn i in calor di rena, fin ch' elT 
abbia dato una buona t in tura alio fpir i to d i 
v i n o . A l lo ra la d i í fo luz ione vien filtrata, e 
fe ne fvaporano via due terzi del l i q u o r c h i a -
ro , cd i l r e í l an te fi verfa in un gran vafo 
d ' acqua , ov' ei fi cangia in una fpezie d i 
latte ; donde la refina, a t e m p o , precipita 
al fondo in polvere bianca. — Q u e r t a lava-
ta efeccata al S o l é , crefee al l 'ordmari l?con-
fifienza di refina . 

R E S I S T E N Z A , o fia forza refifiente, nel
la F i f i c a , ogni potenza che opera contraria
mente ad uq' a l t r a , talmente che d i f t rug-
ga o diminuifea i l fuo effetto , V e d i PO
TENZA . 

V i fono var ié fpezie di refifienza , che na-
feono dalle v a r i é nature e proprieta dei cor-' 
pi refiflenti , e governate con var ié leggi r 
C o m e , la re/iflenza de' fo l id i , la refifienza 
de' fluidi , la refifienza dell ' aria , & c . L a 
dot t r ina di ciafeuna dellc qual i fi vedra ne* 
feguení i a r t i c o ü . 

La refifienza de' f o l i d i , nella Meccanjcas 
é la forza con cui la parte quiefeente de' cor-
p i fo l id i s'oppone al moto d ' a i t r i c o n t i g u i 
a quel la . V e d i SOLIDITA , & c . 

D ique f l a ve n ' h a d i due for te . — L a p r n 
m a , quando l epa r t i refifienti erefijiite, c ioé 5 
i eorpi moven t i e qujefgenti , fono folamen-j 

te con-
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i t c o n t i g ü i , c non a t tacca t i ; cioé guando 
c o ñ i t u i í c o n o feparati corpi o maíTe. 

Quefta reftjienza é queila che i l S'ig.Leib-
ftitz chiama refiflcnza della fuperficié ; e n o í , 
propriamente , /nz/owe, ofregagione^ i a c u i 
confiderazione , e í í endo dell ' u l t ima irnpor-
tanza nella dot t r ina delle macchine , vedi-
t\Q le leggi fotto l ' A r t i c o l o FREGAMENTO. 

I l fecondo cafo di refifienza fi é , quando 
le par t í refiflenti e refiflite fono non folamen-
te cont igue , ma attaccate, cioé fono pard 
dello fítffo continuato corpo o maíTa . — 
Quefta refifienza é ció' che propriaraente ap-
peil iamo renitenza j e venne pr ima co'níide-
tata da Galileo . 

Teórica della refifienza délle fibré d i corpi 
folidi . — Per concepire un' idea di quefta 
refifienza o renitenza delle parti , fupponete 
un corpo ci l indrico fofpefo verticalmente per 
un capo. — Q u i , - rutte le di l u i pafti eííen
do pefant i , t i rano alT i n g i a i e tendoJno|, a 
fcparare i due piani cont igui , ove i l cor
po é piíi debole : ma tu t t ' i piani refifiono 
a q u e ñ a feparazione per la forza con cui 
flanno a t í a c c a f i , o legati infierne: q u i dun-
que v i fono due potenze oppofte; c i o é , i l 
pefo del c i l indro , che tcnde a r o m p e r l o , 
e la forza della coeftone delle p a r t i , che rd-
ftfte alia frattura . Ved i COKSÍONÉ. 

Se la bafe del c i l indro v ien ' accrefeiuta , 
fcnza acc re í ce rne la di lu i lunghezza ; egii 
é evidente 5 ehe la refifienza verra accrefeiu
ta nella ftefla ragioneche la bafe: ma i l pe
fo anche s' aumenta nella ñeffa ragione ; dond' 
egli é ch ia ro , che t u t t ' i c i i i n d r i della fteíTa 
materia e lunghezza, qualunque fia la loro 
bafe, hatino un ' eguale refifienza , quando 
fon fofpcfi ver t i ca lmente . 

Se la lunghezza del c i l indro v ien ' accre
feiuta fenz'accrefeerne la bafe, s' accrefee íl 
di l u i pefo fenz' aumentare la di lu i réfiften-
Z a j per confeguenza 1'allungarlo 1'indebo-
h k e i —Vet trovare la inaggior lunghezza, 
che un ci l indro di qualfifra materia puo ave-
re fenza romperfi ,> altro non v ' abb i fogna , 
che di prendere un- c i l indro della ík í fa ma
t e r i a , e legare ad cffo M maggior pefo ch 'e i 
íoí terra prima di romperfi , ed allora offer-
vatequanto eglidee effere aliungato per l ' ad-
dizione del fuo pefo , finch' egli uguagli i l 
fuo pr imo pefo eoll 'addizione d ' u n pefo ftra-
m e r o . — Con tal raezzo G a l ü e o t rovb , che 
un pefator di rame, e per confeguenza qua-
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Junqu'al t ro c i l indro di r ame , potrebbe ílefl-3 
derfi a 4801 braccia, o fathoms d i fei piedi 
ciafeuno. 

Se un capo del c i l indro vcnií íe fiíTo o r i z -
zontalmente i n un m u r o , e i l refto di la fo
fpefo , i l d i lu i pefo e refifienza opererebbe 
aliora in una maniera differente j e s' ei íi 
rompe í í e per Fazione del fuo pefo, la roí* 
tura farebbe al capofiíTo nel muro . U n ci r -
colo o piano contiguo al muro , e paralcllo 
álla bafe , e per confeguenza ver t ica le , fi d i -
í lacehercbbe dal circolo contiguo entro i l pia
no del m u r o , e difcenderebbe. T u t t o i l mo
to fi fa nell 'ef irem'ua piu baflfadel d i á m e t r o , 
che rimane i m m o b i l e , mentre 1' e Ü r e m i t a 
fuperiore deferive un quadrante d1 un circo
l o , e finché i l c i r co lo , che pr ima era ver
t i ca le , d ivent i orizzontale , cioé finche i l c i 
l indro interamente fi rompa . 

I n quefta frattura del c i l i n d r o , egli é v i -
fibile, che due forze v i hanno opera to , e 
ehe F u ñ a ha fuperato Tai t ra : i l pefo del 
c i l i n d r o , che nafceva dalla di l u i i n t t r a maf-
fa , ha fuperato la refifienza , che nafcea dal
la grandezza della bafe j e come i centr i di 
gravi ta fono p u n t i , in cui tu t te le forze , 
che nafeono dai pefi delle var ié part i degH 
ñtíFi c o r p i , fi con ce pií con o effere unite , íi 
pub comprendere i l pefo di t u t to i l c i l indro 
applicato nel centro di gravita della fuá maf- ^ 
fa , cioé i n un punto nel mezzo della fu-a 
aífe ; e la refifienza del c t l i n d m applicata 
nel centro di gravita della fuá bafe, cioé 
nel centro della bafe: e í íendo la bafe quei
la che refifie al'a f ra t tura . 

Quando i l c i l indro si rompe peí fuo p r o 
p ió pefo, t u t t ' i l moto é fopra un' ef i remi-
ta immobi l e d 'un d i á m e t r o della bafe. —-
Q,uefla eflremit'a é percib i l punto fiíío d' 
una l e v a , le cu í due braccia fono i raggi 
della bafe , e la meta dell ' a í í e ; e per con
feguenza le due forze oppofte non folamen-
fe operano da fe fteííe, e colla loro affolu-
ta fo rza , raa anche colla forza relativa , 
che ricavano dalla lar diftanza rifpetto al 
punto fiíío della l eva . 

Q u i n d i ne fiegue ad evidenza , che un 
c i l i n d r o , e. gr. d i r ame , i l quale , vert ical-
mente fofpefo, non fi r o m p e r á peí fuo pro
pio pefo, s ' é minore di 480 braccia di lun -
go , íi r o m p e r á con una minor lunghezza 
i n una fituazione orizzontale ; perché la lun
ghezza in queft' u l t i m o cafo c o n t r i b u i í c e i n 

T 2 due 
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due maniere alia f r a t t u r a ; e i n q u a n í o ella 
lo fa d ' u t i tal pefo, e in quanto ella h un 
braccio d' una l eva» cui i l pefo é applica-
í o , — Qu ind i ancora quanto p í a piccola é 
la bafe, tanto m i n o r lunghezza o pefo ba-
fíera alia f ra t tura ; si pe rché la refifiema é 
realmente m i n o r e , si pe rché ella opera per 
un minor braccio d 'una l eva . 

Se due c i l i nd r i deüa ütrffa ma t e r i a , che 
hanno le lor bafi e lungheiza nelia mede-
í i m a proporzione , vengono íofpefi orÍ27on-
t a lmen te ; cg+i é chiaro „ che i l maggiore 
ha piü pefo del m i n o r e , si a cagione del-
la fuá iunghezza , che della fuá bafe. M a 
cgl i ha m i n o r reftjienza a cagione della fuá 
l u n g h t z z a , confiderata come i m piu lungo 
braccio d' una leva , ed ha lo lo piü rcfijien-
%a a cagione della fuá bafe. —Perc ib egl i 
eccede il minore nella fuá mole e pefo , 
p iucché nella refiflenza ; c per confeguenza 
dee romperfi piü fác i lmente» 

Q u i n d i veggiamo per qual caufa, nel far 
model l i e macchine i n piccolo , .fi pub far -
tefice ingannare quanto alia refiflenza e for-
2a di cert i pezzi or izzonta l i , quando viene 
ad ~efeguire i l fuo d i í egno i n grande', colT 
oflervare la íleífa proporzione , che s1 é of-
fervata nel p iccolo . •— L a d o m i n a percib 
d i Gal i leo circa la refijienza non é una va
na fpeculazione, ma diventa applicabile nelT 
a r c h i í e t t u r a 9 ed i n al t r ' a r t i . 

Come i l pefo r ichie í lo per romper un cor-
po collocato orizzontalmente é fempre m i 
nore d i quello che fi richiede per romper
lo i n una í i t uaz ion verticale j e come que-
fío pefo ha da eflere maggiore o minore fe-
condo la ragione de5 due braccj della leva ; 
t u t t a la T e ó r i c a vien fempre a r idur f i a que-
ño'y ciohy a trovare qual parte dell'aífolu-
to pefo i l pefo- relat ivo ha da e í fere , fup-
ponendo la figura del corpo conofciuta; i l 
che i n fa t t i é n e c e í f a r i o ; p e r c h é la figura 
¿ quella che determina i due cen t r i di gra
v i t a , o i due braccj della leva - — I m p e -
rocché fe i l co rpo , e. gn foífe un cono , i l 
fuo centro di gravita non farebbe nel mez-
zo-della fuá a í f e , come in un c i l i n d r o ; e 
§ 'egl i foífe un folido f e m i p a r a b o l i c o n é i l 
fuo centro d i gravita farebbe nel mezzo del
l a fus lunghezza o aífe , né i l centro d i 
g rav i t a della fuá bafe nel mezzo delT aífe 
della fuá bafe. M a fempre» ovunque que-

Mi cent r i eadano nelle var ié figure, eglino 
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fon quel l i che regolano i due braccj della 
l e v a . 

Si p u b q u i o í í e r v a r e , che fe la bafe, con 
cui i l corpo é fiíTo nel m u r o , non é c i r -
colare, roa, e. gr. p a r a b ó l i c a , e ií v é r t i c e 
della pa rábo la nella cima , i l m o t o della 
frattura non fara sur un punto immobi l e 9 
ma fopra un ' in t e ra linea immobile ; che fi 
pub chiamare V ajje ¿'equilibrio : ed é ap-
punto r i í p e t t ' a q u e í l o , che fe diftanze de' 
centr i d i gravita fi hanno a determinare. 

O r a , in un corpo orizzontalmente ío ípe -
f o , e fuppoflo tale y che la pi& picciola ad" 
dizione d i pefo lo r o m p a ; v ' é un5 equ i l i 
br io t ra i l d i l u i pefo poí i t ivo e r e l a t i v o ; 
e per confeguenza quelle duc potenze oppo-
fie fono T un 'aU'a l t ra reciprocamente come 
i braccj della leva? a cui elle íono applica^ 
t e . — Da l í ' altra par te , la reftfcenza d ' u n 
corpo é fempre eguale al maggior pefo 5 
che quello fofterrk i n una fituaxion v e r t i 
cale , fenza rcrnperfi , c i o é , é eguale al d i 
l u i -afioluto pefo. Perc ib , foftituendo i l pe
fo aíTpluto alia refifienzay egli appare , ch' , 
i l pefo a í fo lu to , d ' u n corpo íofpefo or iz
zonta lmente , é al fuo pefo relativo , come 
la diftanza del fuo centro di gravita dali ' af-
le dy equi l ibr io , é alia diftanza del centra 
d i gravi ta della fuá bafe dalla ñeífa a í f e . 

L a feoperta d i que íF importante v e r i t ^ ^ 
almeno d i un5 equivalente ad eífa , ed a c u l 
queft' ha da ridurfi y fi dee a GaÜleo . — ' 
D a quefta propofizion fondamentale fi de-
ducono agevolmente va r i é confeguenze.—' 
Come per efempio , che fe la diftanza del 
centro di g r a v i t é della bafe dali ' aífe d5 equ i 
l i b r i o , é la mes-za diftanza del centro di gra
v i t a del corpo ; i f pefo relativo íar<i- ío la -
mente la meta del pefo aífoluto t e che u n 
ci l indro d i rame orizzontalmente fofpefo 
la cu i lunghezza é i l doppio del d i áme t ro? ! 
fi r o m p e r á , p u r c h é pefi la meta d i quanto 
,pefa un ct i indro della fteffa bafe r della l u n 
ghezza di 4801 braccia . V e d i PESO , 

Su quefto fiftema della rtfijienza, di Ga
lileo y i l Sig. Mariotte ha fatto una ben fot-
t i l ' o í f e r v a z i o n e , che ha dato principio a u n 
nuovo fiftema . •—Gal i leo fuppone,, che do-
ve i l corpo fi rompe 7 v i fi rom pan o tut te le 
fibre in una volta ; co fice he i l corpo fempre 
reftjla con tu t t a la fuá forza aífoluta ; cioé 5 
core tu t ta la forza y che tut te le fue fibrt han-
no nel luego v in cui fi ha da r o m p e r é . M a 

i l Sig. 
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i l S]g. Marictte t rovando, che t u t t ' i c o r p i , 
anche lo fteífo vetro , fi piegano prima d i 
romoeif i , moí l ra che le fíbre fi debbono con-
fnlerare cometant i piccoli l i r u m e n t i o m o l l e 
d i piegatura, i q o a ü mal non efercitano tut-
í a ia lor forza, fin tanto the non vengano 
tefi a un certo p u n t o ; né rnai fi rom pono ? 
í in che non fíano interamente r a ü e n t a t i . 
Q u i n d i , quegli che fono piü v i c i n i a l l ' afíe 
d1 equ i l i b r io , la q u a T é una linea immobi le j 
fono men tefi di quel l i che ne í i a n n o piü lon-
t a n i j e per conftguenza impiegano una m i -
nor parte della lor forza . 

Queí la confiderazione non ha luogo che 
nella fituazion orizzontale del corpo : nella 
ver t ica le , le fibbre della bafe fí rompon tu t -
te i n una v o l t a ; cosí che i l pefo a í l o l u t o d e l 
corpo dee eccedere 1' unita refijlenza di tut te 
le fue fibre: perc ibqui fi richiede un maggior 
pefo, che nella fituazioneorizzontale ; c ioé j 
v i fí richiede un maggior pefo per fupcrare 

/ la lor unita refijlenza, che per fuperare le lo
ro var ié reftfienze una dopo r a l í r a . — L a 
differenza tra le due fituazion! nafce da che 
nel l 'or izzontale v* é un punto o linea i m m o 
b i l e , un centro di m o t o , che non é nella 
ver t ica le , 

I I Sig. Varignon ha profi t tato del fiftema 
del Sig. Mariotte, e d imof t r a to , che quefto 
aggiugne al fiftema di Gali leo la confidera
zione del centro d i pe rcu í l i one , — L a com-
p a r a z í o n e dei centr i di g r a v i t a , coi c e n t r i d i 
pe rcu í l ione , fommini f i ra un bel! 'oggetto ; e 
mette tut ta la dot t r ina nella p iu vaga l uce . 
V e d i jpENTRO * 

I n ciaícun fiílema, la bafe per cuí i l cor-
P0 fi r o m p e , fi muove fuU'aíTe d ' e q u i l i b r i o , 
c h ' é una linea immobi le nella fieíTa bafe i 
ma nel fecondo, 'le fibre diquefta bafe fian-
no continuamente difiendendofi p i u e p i u ; e 
c ió nella fieíTa ragione, c h ' e í í e piu e piü sT 
allontanano daü ' affe d5 equil ibr io , e per con-
feguenza ftanno fempre eferc i íando una vie 
maggior parte della loro intera fo rza . 

Queft ' ineguali t en f ion i , come tut te 1'al-
tre forze , debbon' avere qualche c o m ú n cen
t r o , dove tu t te s ' incontrano ; e rifpetto a 
cu i efle fanno sforzi eguali da ciafcun l a t o : 
eeome fono precifamente nella fieíía propor-
z i o n e , in cui fono le ve loc i t ad i , le quali t 
var j punt i d'una bacchetta, moífa circolar-
m e n t e , avrebbero. Tuna a l l ' a l t r a i I: cen
t ro d'efienfione d t l l a bafe, per cui i l corpo 
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íi rompe , o tende a romperfi , dee eífer lo 
fteííb che i l fuo centro di pe rcu í l ione . —• 
L ' i p o t e f i di G a l i l e o , ove le fibre fi diften-
dono egualmente, t tut te in una volta fi r o m -
pono , co r r i í ponde al cafo d 'una bacchetta 
che fi muove paralella a fe lleíía j dove i l 
centro d 'c f ien í ione o percuífione non appa-
r e , eífendo confufo col centro di g r a v i t a . 

Come la bafe di frazione é una íupe r f i c i e , 
la cui pa r í i co l a r natura determina i l d i lei 
centro di p e r c u í l i o n e ; egli é neceífar io di p r i 
ma faper trovare su quai punto de l l ' a í fe ver
ticale di quella bife egli fia collocato ; e quan-
to lontano egli fia da l l ' a í fe d ' equ i l ib r io . — 
I n f a t t i , no i conofeiamo, in g e n é r a l e , ch* 
egli fempre opera con tanto maggior vantag-
gioquanto piü egli é lontano da quel la , per
ché egli opera per mezzo d ' un piü lungo brac-
cio d' una leva ; e per confeguenza la refiflen-
za ineguale delle fibre, ne i l ' ipotefi del Sig, 
Mar i ot te, fi é que l l a , che produce i l centro 
d i pe r cu í f i one ; ma queft' inegnal refijienza 
é maggiore o minore a mifura che i l centro 
di pe r cuñ ione é collocato piü o men' alto f u l f 
affe verticale della bafe, nelle differenti fu-
pe rfic i e della bafe della frattura . 

Per efprimere quefi ' ineguale refijlenza , ac-
compagnata da tu t te le v a r i a z i o n i , di cu í 
e l l ' é capace, fí dee aver riguardo alia ragio
ne tra la diftanza de! centro d i percuí f ione 
da l i ' aífe d*equilibrio , e la lunghezza dell* 
aífe verticale della bafe i — N e l i a qual ra
g i o n e , i l p r imo t e r m i n e , o i l nuniera tore , 
é fempre m i n o r del fecondo, o fía denomi-
natore: di modo che la ragione é fempre una 
frazione m e n o d i un*unita ; e l ' inegual refi-
fienza delle fibre, nel i ' ipotefi del Sig. M a -
notte, é tanto maggiore , o ci© che vale lo 
í l e í fo , tan to piü s' avvicina a l l ' egual refijlen
za nella ipotefi di Gali leo , quanto i dueter-
m i n i della ragione fon piü v i c i n i ad un ' egua» 
l i t a . 

Qu ind i ne fiegue , che la refijlenza deTcor-
p i , nel fifiema del Sig. Mariotte r é a quelm 
nel fifiema di G a l i l e o , come i l m í n i m o de' 
t e rmin i nella ragione , é al maggiore . — 
Quind i anche , e ífendo la refijlenza minore 
di quanto la credea G a l i l e o , i l pefo relat ivo 
dee a n c h ' e í f e r m i n o r e ; di modo che la pro-
porzione gia mentovata tra i l pefo affoluto 
e ' l relat ivo , non puo fuífifiere nel nuovo fi
fiema,. fenza un aumemazione del pefo re
l a t i v o , o una diminuzione del pefo a l í o l u t o s 

la qual 
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la quai d iminuzione fi ha col m o k i p l k a r i l 
pe ío per ia ragione, ch' é fempre m i n o r di 
u n ' u n i í a . C i ó f a t t o , noi t r o v i a m o , che i l 
pefo aíToIuto mol t ip l ica to per la ragione , é 
alpefo r e l a t i v o , come l a d i í k n z a del centro 
d i gravita del corpo da l l ' a í í e d1 equ i l ib r io , é 
alia d i ñ a n z a del centro di g rav i t a della bafe 
d i f r a t tu ra , dalla fteíTa affe. I l che é preci-
famente la medefima cofa colla formóla ge
né ra l e data dal Sig. Varignon , peí fi fiema del 
Sig. Mariotte. I n e í f e t t o , dopo che fi ha ca-
p k o i l pefo relat ivo d' un c o r p o e la di lu i 
rejlftenza eguale al fuo pefo a í f o l u t o , come 
due potenze con t r a r i é applicate ai due braco) 
ó ' una leva , ncll5 ipotefi di Galileo ; al t to non 
v 'abbifogna per convert i r la inque l l a del Sig. 
Mariotte } fe non che d? immaginare , chela 
refiflenzci) o i l pefo affoluto é divenuto m i 
n o r e , r imanendo le fteíTe tu t te r a l t r e c o f e . 

A b b i a m qu l con í ide ra to i corpi folaraen> 
te in quanto vengono a romperfi peí l o r pro
pio pefo. —Succederk lo fteíío, fe g l i fup-
p o n k m o in sé mede í i r a i fp rovv iü i di pefo, 
e da effer r o t t i da un pefo applicato alie lo-
r o e f l r e m i í a : folo deefi ofifervare, che un pe
fo í l r an ie ro opera per un braccio d' una le
va eguale a i l ' i n t e ra lunghezza d ' u n c o r p o ; 
laddove i l l o r p r o p r i o pefo effendo t u t t ' u n i t o 
n e l l o r centro d i g r a v i t é , é folamente la di -
í l a n z a di quel centro daii1 afife d ' e q u i l i b r i o . 

U n a delle piü curiofe , e per avventura del-
le p iü u t i l i queftioni in queí ia r icerca, fi é 
di trovare qual figura un corpo dee avere , 
affinché la fuá refiflenza fia eguale in tu t tc 
le fue p a r t i ; o fia comprefo come caricato 
d ' u n pefo firaniero ; o folo come í o ü e n i t o -
re del fuo proprio pefo . —- N o n confidere-
remo q u l , che i l fecondo cafo, ' dal quale t i 
primo- fara fác i lmente determinato . 

Per un corpo , adunque , fofpefo orizzon-
taimente , per r e f i ík re egualmente i n tu t 
te le fue p a r t i ; egli é ncce íTar io , che , ve-
nendo comprefa qualche parte di effo come 
í í g - i a t a v ía i n un piano paralello alia bafe 
d i f rat tura del corpo , i l pefo defla parte 
levata fia alia fuá reftjlsnza, nelia rteffa ra
g ione , c h ' é i l pefo del t u t to alia fuá refi-
Jienza j m e n í r e quefte quartro potenze ope-
rano per braccia di leve peculiari a loro ftef-
fc . •— Ora i l pefo d1 un corpo cosí conce-
pi to , é t u t t o i T fuo pefo mol t ip l i ca to per 
Ja difianza del centro di gravita del corpo , 
da l l ' a f í e d ' equ i l ib r io ; e hrefi/ienza é 'ú pia -

no della bafe di frattura mol t ip l ica to peír í'a 
difianza del centro di gravi ta della bafe d a l f 
iftefsa afse: confeguentemente quefte qual -
tro quantit^i hanno da efser proporzional i 
nel t u t t o , ed in ciafcuna parte d ' u n fo l i -
do d' eguale refiflenza . 

Da quefta proporzione i l Sign. Varignon 
f á c i l m e n t e deduce due f o l i d i , che refifierañ-
no egualmente in tut te le loro p a r t i . Ga
lileo ne avea trovato uno pr ima : quello fco-
perto dal Sig. Varignon , é in forma d 'una 
t r o m b a , e fi ha da piantarenel muro al fuo 
maggior capo; cosí che la fuá groífezza e 
pefo , é fempre d iminu i t a a proporzione che 
la fuá lunghezza , o '1 braccio della leva 
per cui i l fuo pefo opera , s'accrefce. V i e n ' 
agg iun to , ( i l che pare affai no tab i le ) che 
qualunque fiafi la differenza dei duefif temi ' , 
i fo l id i d' egual refiflenza fono gl i fteífi iñ 
en t r amb i . 

Per la refiflenza d' un /olido fofienuto a cid-
fauna eflremith; come, d' una trave tra diie 
muri . V e d i TRAVE. 

RESISTENZA de1 fluidi, n e l f Tdro¡laticd¡ 
é la f o n a , con cui i corpi che fi m u o v o n ó 
in med/i ftuidi , fon*impedid e r i ta rdat i má' 
lor m o t i . V e d i FLUIDO , e MÉDIUM . 

Leggi di refiflenza dei rnedii fluidi. —- A i 
un corpo che fi move in un fluido, refifl'ó-
no due caufe ;• la pr ima fi é la coefione delle 
part i del fluido. — P e r c h é un corpo nel fuo 
moto feparando le parti d ' un l iquido , dec 
fuperare la forza , colla qüa le quells par í i 
ñ a n n o attaccate. V e d i COESIONE. 

I La feconda é T inerz ia , o innativita della 
m a t e r i a , per c u i fi richiede una Certa forza 
per m o v e r é le particole dai loro l u o g h i , a'F-
fine dj lafeiar paílare ¡1' corpo / V e d i V r s 
I M E R T I i E . 

La ritardazrone per la pr ima caufa , h 
fempre la medefima nel mede f ímo fpazio ? 
rimanendo lo fieííb corpo ; qualunque fiafi 
i a v e l o c i í a . — Q u i n d i , \n refiflenza ¿ zcexz-
fce come lo fpazio í r a v e r f a t o ; nella qual 
ragione, á n c h e l a velocita s'accrefce; per-
cib la refiflenza é come la velocita fteíTa. 
Ved i VELOCITA* . 

La refiflenza pella feconda caufa, quando 
j l medef ímo corpo fi muove attraverfo a dif-
ferenti fluidi, colla medefima v e l o c i t a , fe-
guita la proporzione della materia da r i m o -
verfi ne l lo f ie í íb tempo ; che é come la den-
fita del fluido. V e d i DENSITA'. 

Quando 
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.Ouanao lo fleífo corpo fi move attraver-

ío í l lo Üeíío fluido con differenti veloci ta-
d i , queí ta refiftenza s'accrefee i n propor-
•zío'ne a! numero delle particole urtale i n 
un 'egual t empo ; i l qual numero é come 
lo fpazio t r a v e r í a t o i n quel t empo , cioé,» 
come â ve loc i ta . M a i n o l í re ella s' ac-
creíce in proporzione alia forza , colla qua-
]e i l cot-po urta contro ciafcuna parte; la 
qual torza é puré come la velocita del cor
p o . E percib fe la velocita é t r i p l a , la re-
fijlenza é ¿r ip ia , da un numero t r i p lo d i 
par t i da r i m o v e r í L — E 1 anche t r ip la da 
un ' urto tre volte piü forte contro ciafcuna 
par t icola ; percib 1'intera refijienza é nove 
volte piü , cioé come i l quadrato della ve
l o c i t a . Quindi un corpo m o í í b in un flui
d o , h refijVtto, parte in una ragion della 
ve loc i ta , e parte in una duplicara ragione 
d i effa. 

La refifienza per la coefion delle part i ne' 
fluidi, eccetto nei v i f c o f i , non é moho 
fenGbile , r ifpetto al! 'al tra refijienza , la 
quale s'accrefee nella ragione dei quadrati 
delle v s loc i t a , ma la prima nella ragione 
della velocita fteífa. Per quanto la veloci
ta s'accrefee, per a l t ret tanto d i p i u diffe-
Eífcono que í l e refiflenze ^ per i l che i n mo-
t i piü prerti la refiftenza fola ha da c o n í i -
dera r f i , che é come i l quadrato della ve
loci ta • 

Se un .fluido é inchiufo i n un vafo d i fi
gura prifmatica, e fe v i fi movono infierne 
in effo, con egual velocita e i n una dire-
zione paralella ai la t i del prifma , due cor-
p i , T u n o sferico, 1'altro c i l i n d r i c o ; cosí 
che i l d i á m e t r o della bafe d e l l ' u l t i m o fia 
eguale al d i á m e t r o della sfera ; ed i l . c i l i n 
dro fia moflo nella direzione della fuá aíTe; 
quefli corpi fofír iranno la íUíía refifienza . 

Per dimoflrar quefto , fupponete i corpi 
i n qu ie te , e che i l fluido fi mova nel va
f o , colla ñefla ve loci ta , che i corpi avea-
c o : con c í o , i l moto relat ivo d e ' c o r p i , e 
del fluido non é cambia to : per confeguen-

le azioni de 'corpi ful fluido, e del B u i 
do su i c o r p i , non fono cangiate. — L a r i -
tardazione, che i l l iquore foffre nel paífar 
appre í ío i l co rpo , nafce folo da c i ó , che 
i n quel luogo egli é r idot to ad uno fpazio 
p i u ü r e t t o ; ma la capacita del vafo éjegual-
ir iente d iminui ta da ciafcun corpo ; percib 
^iafcun corpo produce una eguale r i u r d a z i o -
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ne.. E perché 1'azione e la r^z /Vwí fono egua-
l i Tuna a l l ' a l t r a , i l fluido opera egualmcn-
te fopra ciafcun corpo ; per i l che anche 
ciafcun corpo iara egualmente r i ta rda to , 
quando i corpi fon m o f í l , e i l fluido é i a 
quiete . 

L a refifienza é la ritardazione fon' úfate 
indifferentemente Tuna per T a l t r a , come 
quelle che fono ambedue nella üeíTa propor
z i o n e ; e pe rché la medefima refifienza ge
nera ferapre la medefima r i tardazione. — 
M a rifpetto a differenti c o r p i , la fteífa re
fifienza genera fovente differenti r i tardazio-
n i ; perché la refifienza é la quant i tk del 
moto , e la ritardazione la celerita . —Pe l 
la dijferenza e mifura amsndue , V e d i R I 
TA RDAMENTO . 

Le r i tardazioni per quefla refifienza fi pof-
fono comparare infierne , col comparar la 
refifienza coWs. g r a v i t a . — E g l i é dimoftra-
t o , che la refifienza d 'un c i l i n d r o , che íl 
muove nella direzione della fuá aíTe, ( a c u t 
la refifienza d'una sfera dello íleflo d i á m e 
tro é eguale) é eguale al pefo d ' u n c i l i n 
dro di quel fluido, attraverfo al quale i l 
corpo fi m o v e , avendo la fuá bafe eguale 
alia bafe del corpo , e la fuá altezza eguale 
alia meta de l l ' a l tezza , dalla quale un cor
po cadendo in vacuo., pub acquiftare la ve
loci ta , con cui i l c i l indro fi move pe í 
f l u i d o . 

Dal la data celerita del corpo moíTo , íi 
t rova l 'a l tezza dei c i l indro fluido, come 
anche i l d i la i pefo, dalla conofeiuta g rav i 
ta fpecifica del l i q u i d o , e d i á m e t r o del cor
po . — Sia una pal la , per efempio, d i tre 
pol l ic i d i d i á m e t r o , mofla nell 'acqua coa 
una celer i ta , con cui ella andrebbe fedici 
piedi in un fecondo: dagli fperimenti fu 
corpi cadent i , ed a l t r i fa t t i fu i p e n d u l i , s' 
é t r o v a t o , che q u e f t ' é la ce le r i t a , che ua 
corpo acquifta i n cadendo da un ' altezza d i 
quat t ro p i e d i ; percib i l pefo d' un c i l indra 
d 'acqua, d i tre pol l ic i d i d i á m e t r o , e due 
piedi d 'a l tezza, c i o é , un pefo d i circa fei 
l ibbre e tre once, é eguale alia refifienza 
della fuddetta pa l la . V e d i DISCENDIMEN-
TO . 

La refifienza cosí feoperta dividafi peí pe
fo del corpo, che determina la fuá quan t i -
ta di ma te r i a , e avrete la r i t a rdaz ione . 

RESISTENZA di medii fluidi al moto de* 
pendoli. — L ' arco defcrkto da un p é n d o l a 

ofefU 
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cfcillante in vacuo, colla ce le r í t a c h ' c g l i h a 
acqu i í i a t a nel difcendere, é uguale ai l 'arco 
d c í c r i t t o dal d i í c e n d i m e n t o j ma non fucce-
tlc lo fleflb in un fluido', e v ' é una p iu 
f;ran differenza t ra q u e g ü a r c h i , a mifura 
che la refijlenza é maggiore; cioé , quanto 
piu grande é T arco , .ch'e d e í c r i t t o nella 
difcefa, 

Sia la refijlenza del fluido ín proporzione 
alia ve loc i ta ; e due pendol i , interamente 
í i m i l i , úfcillanti i n una c ic lo ide , facciano 
vibrazioni inegua l i , e comincino a cadere 
nello fleííb m o m e n t o : qui eííi cominciano 
a moverfi con forze, che fono come gl i ar
chi da dcfcr iverf i . Se íi confiderano quelle 
fole i m p r e í f i o n i , che fi fanno nel p r imo mo
mento j dopo un dato tempo le celerita fa-
ranno nella fleffa ragione, che al p r i n c i p i o ; 
pe rché le r i t a rdaz ion i , che fono come le 
veloci ta fteífe, non po í íono mutare le lor 
p roporz ion i , non yenendo la ragion tra le 
quant i ta rautata per Taddizione e fottrazio-
ne di quanti tadi nella ftefla ragione . Per-
cib in eguali t e m p i , comunque fía che m u -
t in f i le celerita de 'corpi nel loro mo to in 
v i r t ü deila refifienza, gl i fpazj traverfati fo
no come le íorze nel p r i n c i p i o ; c i o é , co
me g l i archi da dcfcr i re r í i d a l U difcefa: 
pe rc ib , dopo qualunque tempi i corpi fono 
nel punto corrifpondente d i quegli a r c h i . 
M a in quefli pant i le forze g e n é r a t e fono 
Relia fleíTa ragiane 'come nel p r i n c i p i o , e 
ia proporzione delle celerita , che non é 
variata dalla refijlenza^ non foffre alcuna 
mutazione dalla g r a v i t a . N e l l ' afeendimen-
í o , la gravita ntarda i l m o t o del corpo; 
ma in punt i cor r i fpondent i , le fue azioni 
fono neHa fleíía ragione come ne' difeendi-
m e n t i . E' percib dappertutto in punt i cor
r i fpondent i , le celerita fono nella ñcíTa ra
g ione . M a come negli üe í l i moment i i 
corpi fono nei lor punt i cor r i fpondent i , ne 
fiegue, che i l moto d ' en t r ambi é d i ñ r u t t o 
nello fteffo m o m e n t o , cioé , finifeono le lor 
v ibrazioni nello rteffo t empo. G l i fpazj tra
verfati nel tempo d 'una v ib raz ione , fono 
come le forze con cui vengono traverfati ; 
c i o é , g l i archi d ' infera vibrazione fono co
me g l i archi defer i t t i dalla difcefa, i cui 
doppj fono g l i archi da deferiverí i in va
c u o . Le diffalte degli archi da defcriverfi 
i n fluidi, dagli archi da defer iver í i in va
c u o , fono le diffsrenze delle quant i ta nel-
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la flefTa ragione , e fono come g l i srchi de-
fe r i t t i nella difcefa. V e d i PENDOLO. 

RESISTENZA de* me di i fluidi al moto di 
corpi cadenti. — Le rejiftenze fono come i 
quadrati delle ce le r i t ad i , e percib dapper
tu t t o i n punt i corr i fpondent i , come i qua
drat i degli archi deferitt i dalla difcefa ; nel 
la qual ragion puré fono le r i t a rdaz ion i : 
ma come ciafeuna d i loro ritiene la fteffa 
proporzione in punt i cor r i fpondent i , l e f o m -
me di loro tu t t e faranno nella fleíía pro
porzione; c i o é . I ' i n t e re ritardazioni , che 
fono i d i fe t t i degli archi deferitti nel flui
d o , dagli archi da deferiveríi in vacuo, ov -
v e r o , che lo fleífo é , la differenza tra g l i 
archi defer i t t i nella difcefa, e nel proffimo 
afcendimento. Percib quefte differenze, fe 
le v ibraz ioni non fono ben ' inegual i , fono 
quafi come i quadrati degli archi deferi t t i 
dalla difcefa.* i l che pur fi conferma con 
cfperimenti i n maggior i v i b r a z i o n i ; pe rché 
i n quefte la proporzione d i refijlenza, q u i 
c o n í i d e r a t a , ha luogo . 

U n corpo, che ligeramente difeende in i m 
fluido vien'accelerato dalla r ifpett iva gravi 
ta del corpo , che continuamente opera fo-
pra di l u i , pu ré non equabi lmente , come 
i n un vacuo : la refijlenza del fluido caufa u n 
r i tardamento , c i o é , una diminuzione d'ac-
celerazione , la qual d iminuz ione crefee c o l 
la velocita del co rpo . Ora v ' é una certa 
ve loc i t a , c h ' é la p iu grande che un corpo 
pub acquiftar nel cadere; pe rché fe la fuá 
velocita é t a l e , che la refijlenza che nafee 
da eíTa d iven t i eguale al r ifpett ivo pefo del 
c o r p o , i l fuo moto non pub eíTere piíi l u n -
gamente accelerato ; pe rché i l moto qui con
tinuamente generato dalla rifpettiva gravi ta , 
fa rad i f t ru t to dalia refijlenza ^ e i l corpo for-
zato a continuare equabilmente. U n cor
po viene continuamente p iu e piu v ic ino a 
quefta grandiffima celerita , ma non pub m a i 
confeguirla . 

Quando le denf i ía d ' un corpo fluido fo
no date , fi pub conofeere i l pefo r i fpe t t i 
vo del corpo ; e col conofeere i l d i á m e t r o 
del co rpo , íi pub trovare da qual ' altezza 
un corpo cadendo in vacuo , pub acquifta-
re tale ve loc i t a , che la refijlenza in un fluí-
do venga ad e í í e r ' e g u a l e a quel pefo r i f 
pe t t ivo , che fara quella g rand i í f ima velo-
cita di fopra men tova ta . — Se i l corpo é 
una sfera, é noto che una sfera é eguale ad 
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un ci l indro dell'ifteffo d i á m e t r o s la cal al-
t e iza é due terze parti di quel d i á m e t r o : la 
qual 'altezza ha da effer accrefciuta nellara-
g i o n e , in cui i l refpet t ivo pefo del corpo 
eccede i l pefo del fluido, affine di aver l ' 
altezxa d 'un c i l indro del fluido, i l cui pe
fo é eguale al pefo r ifpet t ivo del co rpo ; 
ma fe vo i raddoppiate queft 'ahezza, avre
l é un ' a l t e zza , dalla quak un corpo ca-
dendo in vacuo, acquifla tale velocita che 
generi una refiflenza eguale a queflo rifpet
t i v o pefo , e la quale percib fia la piu gran
de ve loc i ta , che un corpo pofla acquiftare 
•col cadere i n un fluido da un ' inf ini ta a l -
- í ezza . I I piombo é undici vol te pib pefan-
te del l 'acqua, per i l che i l fuo r i fpet t ivo 
.pefo é al pefo dell ' acqua come dieci ad 
u n o ; percib una palla di p i o m b o , come íi 
•vede da q u a n í o s ' é d e t í o , non pub richie-
dere una maggior velocita i n cadendo i n 
acqua, di quella che egli a c q u i ñ e r e b b e nel 
cadere in vacuo , da un' altezza di 137 de' 
fuo i d i ame t r i . 

U n corpo pi i i leggiero d1 un fluido, ed 
afcendente in cíTo per V azione del fluido, 
¿ moflo efattamente pelle fteífe leggi con 
cui é moí ío un corpo piu grave che cade 
nel fluido. Ovunque voi collochiate i l cor^ 
p o , egli é f o ñ e n u t o dal fluido, e portato 
i n fu con una forza eguale alia di í ferenza 
.del pefo di una quanti ta del fluido della 
ileífa mole come i l corpo, dal pefo del cor
p o . Percib avcte una forza che continua
mente opera equabilmente fopra i l co rpo ; 
con cui non-^folamente F azione d i gravi ta 
.del corpo é taimente d i f t ru t t a , che non é 
da confideraríi in queflo cafo , ma i l corpo 
é anche portato a l l ' insu da un moto equa
bi lmente accelerato ; nelia üeífa maniera 
che un corpo piu grave d 'un fluido difcen-
de pella fuá rifpettiva g r a v i t a ; ma l 'equa-
b i l i t a dell'accelerazione é diftrutta dalla re-
Jijienza , neil ' afcendimento d ' u n corpo piu 
Jeggiere del fluido., nella ftefla maniera ap-
punto ch' ella é dif trut ta nella difcefa d'un 
eorpo piu grave. 

Quando un corpo fpecificaraente piu gra
ve d' un fluido vien gi t ta to in quefto , egli 
é ritardato per una .doppia ragione; c i o é , 
per la gravita del c o r p o , e per la refijien-
%a del fluido: confeguentemente, un cor
po fijeva ad una minor altezza di quella 

^ u i s' alzcrebhe i n un .vacuo colla ftefla ce-
Tom, VIL 
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l e r i t a . M a i difet t i delf altezza m un flui
do dall 'altezza a cui fi leverebbe un corpo 
in vacuo colla fteífa celeri ta, hanno una 
maggior proporzione 1' uno al l ' altro , d m 
T altezza raedefime; e nelle m i n o r i altezzc 
i d i fe t t i fono quafi come i quadrati delle 
altezze in vacuo. 

La Refidenza deW aria, nella P n e u m á t i 
c a , é la forza con cu i i l m o t o d e ' c o r p i , 
particolarmente projettili, é r i tardato dall ' 
oppofizione d e l l ' a r i a , o atmosfera. V e d i 
A R I A , e PROJETTILE. 

Eífendo 1'aria un fluido, le leggi g w i r 
x&Xi ázWz refiflenza de ' f luidi ci hanno luo-
g o ; folamente i differenti gradi di denfita 
nei differenti piani o regioni dell ' atmosfe
ra , caufano quakhe i r regolar i ta . Ved i AT
MOSFERA . 

Diferente Refiftenza dello íleflb médium & 
corpi di differenti figure . •— I I Sr. Ifacco New
ton d imof t ra , che fe un globo e un c i l i n 
dro d' eguali d i a m e t r i , fono raofíí con egua
le velocita in un médium rado, che coní i -
íle in eguali par t icole , difpoíle ad eguali 
dif tanze, fecondo la direzione dell ' affe del 
c i l indro ; la refiflenza del globo fara mino-' 
re la meta di quella del c i l indro . 

Solido della mínima. Refiftenza. — D a l l ' 
u l t i m a propofizione lo fteíío Aurore dedu
ce la figura d ' u n f o l i d o , che avra h mí
nima refiflenza d ' ogn i altro che contenga 
la ftefla quaní i tb . d i mater ia , e T ú p e m e l e » 
V e d i SOLÍVDO , 

La figura é qaefta. — Supponete che 
D N F G ( Tav. Meccmica fig. 57. ) fia una 
curva ta le , che , fe da qualche punto N , 
fi lafeia cadere una perpendicolare N M , 
a l l ' affe A B ; e da un dato punto G , fi t i 
ra una linea retta G R . , paralella ad una 
tangente alia figura m N , e fi tagha l'af-
fe , q u a n d ' é cont inuara , in R : M N fía 
a G R come G R cub. a 4 B R x G B 7 : un 
folido deferitto áa\V evoluzione d i quefta fi
gura circa la fuá affe A B , movente in un 
médium da A verfo B , é meno refifiito, 
che ogni altro folido circolare della ^fteffa 
area.̂  & c . Princ. Newt. p. 300. 

La Refiflenza d\un globo, perfettaraente 
d u r o , e i n un médium, le cui particole fo
no cosí ancora; é alia forza , con cu i pub 
effer d i í l r u t t o , o generato Tintero moto , ch ' 
effo ha nel tempo che ha deferitto quattro 
texzi del fuo d i á m e t r o j come la d e n f i t a d d 



1 5 4 - R E S 
médium i alia denfita dei g l o b o . — Q u l f l a i 
anche, inferifce U Sr. Ifacco Newton, che 
la refijienza d' un globo é , cateris pan bus, 
i n una duplicata ragione della fuá veloci-
í a . Ovvero la fuá rejlflenza é , cateris pa-
ribus, in una ragian duplicata del fuo diá
m e t r o . Ovvcro , cateris paribus, come ja 
denfita del médium. F i n a l m e n t e , che i ' a t -
tual refiflenza d 'un globo é in una ragio
ne comporta ¿e l la ragion d u p ü c a t a della 
v e l o c i t a , e della ragion duplicata del diá
metro , e della ragione della denfitk del 
médium, 

I n quefii a r t i c o l i , fí fuppone che i l mé
dium fia d i fcont inua to , come lo é proba-
bilmente l ' a r i a ; fe i l medio é con t inuo , 
come acqua , m e r c u r i o , & c . dove i l globo 
non urta immediatamente contro tutte le 
particole del fluido che generano la refiflen
za ma folo contro quelle a luí v i c i n e , e 
quelle d i nuovo contro altre , & c . la refi-
Jienza fara minore per la m e t a . E un glo
bo in un tale médium foggiace ad una re
fiflenza ¿ la quaTc alia forza , con cui l ' i n -
tero moto ch ' egli ha dopo a ver dcfcri t to 
o t to terzi del fuo d i á m e t r o , potrebbe eíTer 
generato, o levato v i a , come la denfita del 
médium alia denfita del g l o b o . 

L a Refifienza d? un cilindro movente nel
la direzione della fuá a (Te non é alterata da 
veruna aumentazione o fcemamento della 
fuá lunghezza, ed é percib la íieíla che 
quella d ' u n circolo del medcfimo d i á m e t r o 
movente colla fteíía velocita in una linea 
retta perpend i colare al fuo p i ano . 

L a Refiflenza d"1 un cilindro movente i n 
un ' inf in i to fluido non el ár t ico , nafcente 
dalla magnitudine d ' una fezione t rafverfa , 
é alia forza, con cui i l fuo in tero m o t o , 
m e n t r ' e i defcrive quattro volte la fuá l un 
ghezza, pub eííer t o l to via o genera to , 
quafi quafi come la denfita del médium a 
quella del c i l i n d r o . 

Qu ind i le refiflenze de' c i l i nd r i che fi mo-
vor>o p e r l u n g o , in medii inf ini tamente con-
t i n u a t i , fono in una ragione comporta del
la ragion duplicata dei lor d i a m e t r i , della 
ragion duplicata delle loro velocitadi , e 
della ragion della denfitci dei medii. 

La.' Refiflenza d1 un globo i n un médium 
i n f i n i t a non elartico é alia forza , con cui 
i l fuo intero m o t o , mentr1 ei defcrive o t to 
íe rz i del fuo d i á m e t r o , potrebbe cffcr ge-
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nera to , o to l to v i a , come la den fuá del 
fluido, alia denfita del g l o b o , quam pro-
xime , 

I I Sr. Jacopo Bernoulli dimortra i feguett-
t i T e o r e m i . 

RESISTENZA ¿i1 un triangolo. — S e un 
t r iangolo ifofcele é moíTo i n un fluido fe-
condo la direzione d 'una linea perpendico-
re alia fuá bafe; p r i m a , col vé r t i ce che 
vada i nna nz i , e pofcia colla fuá bafe ; le re
fiflenze faranno come ie gambe, e come i l 
quadrato della bafe, e come la fommadel
le gambe. 

La refiflenza d' un quadrato moflo fecondo 
la direzione del fuo l a t o , e della fuadiago-
nale , é come la diagonale al l a to . 

La refiflenza d"1 un fegmento circolare , m i -
ñor d' un femic i rcolo , portato in una dire
zione perpendicolare alia fuá bafe, quardo 
egli va colla bafe i n n a n z i , e quando va col 
fuo vé r t i c e i n n a n z i , (continuando la rtefla 
direzione e ce le r i t a ; ) é come i l quadrato 
del d i á m e t r o , al medefimo , minore \ del 
quadrato della bafe del fegmento. -—Quin 
di le refiflenze d 'un femic i rco lo , quando la 
fuá bafe, e quando i l fuo vé r t i ce van no 
i n n a n z i , fono i ' una a l l ' altra in una ragio
ne Jcsquialtera. 

RESISTENZA d' una parábola. — U n a pa
rábola movente nella direzione della fuá af-
fe , pr ima colla fuá bafe, e poi col fuo ver-
tice i n n a n z i , ha le fue refiflenze come 
tangente ad un 'arco d ' u n c i rco lo , i l cu í 
d i á m e t r o é eguale al p a r á m e t r o , e la tan
gente eguale alia meta della bafe della pa
rábola . 

L a refiflenza, fe i l vé r t i ce va i n n a n z i , 
pub eflere cosí computa ta . — D i c o , come 
la f o m m a , ( o differenza) de 11'a (Te trafver
f a , e lato r e t t o , é aU'aífe trafverfa; cosí 
é i l quadrato del lato ret to al quadrato del 
d i á m e t r o d 'un certo c i r c o l o , nel qual c i r 
colo applicate una tangente eguale alia me
ta, della bafe dell ' iperbola o elliífe . — P o i 
dico di n u o v o , come la fomma ( e diffe
renza ) dell ' aífe e p a r á m e t r o , é al para-
metro : cosí é la fuddetta tangente ad un ' 
altra linea r e t t a . E in o i t r e , c ó m e l a fom
ma ( o differenza) deH'afle o p a r á m e t r o , 
e aU 'a íTc : cosí é 1'arco circolare corrifpon-
dente alia fuddetta tangente , a un ' a l t ro ar
c o . C i b f a t t o , le refiflenze faranno c ó m e l a 
tangente alia fomma ( o differenza) della 

l i -
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l inea retta cosí trovatay c delFarco ú l t i m a 
mente noimnato . 

I n g e n é r a l e , le reftjienze di qualfifia figu
ra che va ora colla fuá bafe i n n a n z i , ed 
ora col fuo vé r t i ce , fono come le figure del-
Is baíe alia fomma d i t u t t ' i cubi dell 'ele-
jinento della bafe, divifa pei quadrati dell ' 
elemento delia linea curva » 

T u t t e le quali r egó le poífono eífer d i ufa! 
l ie l la coftruxione de' V a f c e l ü , e per perfe-
zionare V arte della navigazione univerfa l -
m e n t e , come anche per determinare le f i 
gure delle palle di pendoli per o ro log j , &c . ' 
V e d i VASCELLO,; NAVIGAZIONE,; PENDO-
LO, & C 

R E S O L U T I V I , RESOLVENTÍA ,Í nella 
M e d i c i n a , r imedj proprj a rifolvere e d i f f i -
pare tumor i e r i c o g l i m e n t i , per ammol l i r e 
i n d u r a m e n t i , e colla loro tenui ta e ca lore , 
evacuare umor i fuperflui e peccant i , attra-
verfo ai p o r i . V e d i RESOLUZIONE . 

Sotto quefta claí íe vengono varj unguen-
t i , : i m p i a í i r i , & c . V e d i DISCUZIENTI. 

R E S O L U Z I O N E , RESOLUTIO , ofolutlo , 
nella Fi í ica , la r iduzione d ' u n corpo nel 
í u o flato o r i g í n a l e , o naturale , per una dif-
fo luz ione , o feparaziorie delle fue par t i ag-
gregate. V e d i DÍSSOLUZÍONE . 

C o s í , fi dice che la n e v é e' 1 ghiaccio f i 
tifolvono in acqua; un c o m p o í l o fi rifolve 
He5 fuoi i ng red i e tu i , & c . V e d i SGHIACCÍ AR-
s i , DECOMPOSIZIONE , & c . .—• L ' acqua fi 
vifolve in vapore col caldo ; ed i l vapore di 
BUOVO fi rifolve in acqua col freddo. V e d i 
VAPORE, CALORE, &C. 

A l c u n i Filoíofi mode rn i , p a r t i c o l a r m e n í e 
i l ^ . Boyle^ i l Sr. Mariotte, Boerhaave ^ 8cc. 
foftengono, che l o ftato naturale dell ' acqua 
íia da eífere. congelato, o in ghiaccio; in 
quanto un certo grado di calore, c h ' é un 
agente foreftiero e v i o l e n t o , é neceíTario per 
faria fluida : cosí che vic ino al p o l o o v e 
manca quefia forza í i raniera , ella r i t iene 
coflantemente i l fuo ftato f i í fo , o ghiacce-
L o . Ved i ACQUA . — Su quefto pr incipio , 
ia rejoluzione del ghiaccio in acqua, dev' ef-
fere una. cfpreí i ione improp r i a . V e d i CE
LARE.. 

RESOLUZIONE , nella C i i i m i c a é la r i -
duzione d una m a í f a , o corpo mir to nelle 
l ú e par t í c o m p o n e n t i , o p r i m i p r i n c i p é ; 
p s r m e z z o d una propria . V e d i P R i N -
CIPIO , ANA LIS i , , &,c.. 
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L a refoluzicne de5 corpi fi fa var iamente ; 

per d i r t i i laz ione , fubl imazione, diíToluzio-
n e , fermentazione, & c . V e d i ciafeuna d i 
quefte operazioni fotto i l fuo proprio A r t i -
Colo, DlSTfLLAZrONE , & c . 

RESOLUZIONE, nella L ó g i c a , é un rama 
di m é t o d o , chiamato anche analifi .• V e d i 
MÉTODO, e ANALISI . 

L'affare della refoluzione fi é d ' i n v e f t i g i -
r e , o efaminare la v e r i t ^ , o falfita d 'una 
propofizione , col l ' afcendere da qualche par-
tieolar veri ta conofeiuta, come un p r inc i 
p i o , per una catcna di con legue nze , ad un* 
altra piu g e n é r a l e , i n queftione. V e d i PRO-
POSIZIONE, VERITA1 , &C. 

L a refoluzione y o fia m é t o d o analittico, 
fia in una diret ta oppofizioae a compofizio-
wf , o m é t o d o fintetico\ nel q u a l ' u l t i m o noí 
di feendiamo da qualche note veri ta generali 
ad una particolare , in q u e í h o n e . V e d i COM-
POSIZIONE . 

Per un'efempio del m é t o d o di refoluzione. 
•—Supponete , che quefta fia la qu i f t ione : 
fe fulla fuppoí iz ione dell ' c f i í k n z a dell ' uo-
m o , fi poífa provare che D i o efifte? 

Vcv rífolverla y i l nortro m é t o d o é c o s í . 
— G l i t ioraini non efiftirono fempre. E -
„ g l i e evidente per raille conf ideraz ioni , 
„ che la fpezie ebbe un p r i n c i p i o ; e que-
„ l i o , fecondo- tut te le S to r i e , non 6000 
,5 anni fa : ma s'ella ebbe un pr inc ip io , 

dee eífervi qualche caufa del fuo pr inc i -
pió ^ qualche cofa per indurla ad cfií lere 

3, aliora , piü che non facea prir^ia j e í fet t i -
„ vamente v i dee efTer'una caufa o un au-
5, tore delí^ fuá e f i í l e n z a , perché da n u l i a , 
„! nul la naGfe: quefta caufa, qualunque c l -
„ la fia, dee almeno avere tut te le facoi-
„ t a , che t rov iamo in noi mede f imi ; per-
„ ché neífuno pub dar di piíi d i quello chv 
„ egli ha : a n z i , deeaverne d e i r a i t r e , che 
„ noi non abbiamo, poiché poté f i t e quel 
„ che noi far non poffiamo , c ioé , creare j 
„ far che 1' uomo efifta , & c . — O r a , que-
„ fta caufa , o fempre ef i f te , o ha cefiat® 
„ d i efiftere: fe 1 'ul t imo; ella non efifteva 
„ da l fe te rn i t a ; p e r c h é , cib c h ' é daireter-
„ n i t a , é neceíTario, e non pub ndarf i ai 

nul la , : né da fe fteífo, né da qualche al -
„ tra caufa: fe i l p r i m o ; ella dee eífere 
„ ftata prodotta da q u a l c u n ' a l t r a e aliora 
„ la fteífa quiftione ritornera fopra i l pro-

dut tore . — V é dunque qualche pr ima 
V 2 „. c a-u»- , 
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5, caula ; e qnefla cauía ha t u í í e 1c propric-

ta e. facolta che noi abbiamo; anzi d i 
„ piu , ed efifte dali1 e t e r n i í a & c . Pe re ib 
n dalla ruppofii ionc d e l i ' e f i í i e n z a - d e l l ' q o -

m e , ne í iegue che v ' é un D i o , & c . 
RESOLUZIONE, O fcluzicne, nella M a t e 

m á t i c a , é un 'ordinata enumerazione delle 
var ié cofe da f a r f i , per confeguire quanto 
fí ricerca in un problema. V e d i PROBLE
MA . 

W o l f i o fa confiftere un problema in tre 
p a r t i . — L a propofizione, ( c h ' é cib che noi 
propriamente appelliamo problema) la refo* 
luzione, e la dimoftrazione.. V e d i PROPOSI-
ZIONE , & c . 

11 tenor genéra le di tuít1 i problemi fi é ; 
e í íendo fatte quelie cofe, che fono ingiunte 
ázlln refoluzioney fi fa la. cofa, ch'era da 
f a r f i . 

Súb i t o che un problema é d i m o ñ r a t o , é 
conver t i to in un T e o r e m a ; la cui refolti' 
zione h T ipo te f i ; e la propofizione la tefi. 
V e d i TEOREMA, TEST , & c , . 

I I proceffu) d' una re/oluzicne ma temá t i ca - , 
fí vegga nei feguente A r t i c o l o . 

RESOLUZIONE n e l l ' A l g e b r a , o algebrai
ca, é di due f o r t e ; r u n a ufata nei proble-
m i numeric i , . 1* altra ne' geomet r ic i . V e d i 
ALGEBRA*.. 

Per rifolvere un dato problema numérico aU 
gehr ai c ámeme ^ i i m é t o d o e c o s í : IO. d i ñ i n -
guetc le date quanti ta dalle quanti ta ricer-
cate; e n ó t a t e le prime^ colle pr ime letter 
re dell ' alfabeto, e le feconde. colT u l t i m e -
V e d i QUANTITA , C GARATTERE. 

2O. Trov.ate tante equazioni quante v i 
fono quanti ta ignote : fe q u t ü o non pubef--
fe re , i i problema é inde te rmina to ; ed una, 
o p i i i , delle quant i ta ricercate pub eífer 
á i?unta a placeré . — Le equazioni , quando 
e s i i fíano contenute nei problema fíeífo, 
f i t rovano col m e z r j di Teoremi che han-
no relaiione al i 'eguai i ta - delle q u a n t k a d i . 
Ved i EQUAZ-ÍONE, ed EGUALITA', 

3o. Po iché , i n un' equazione, le quan
t i ta , ignote fono mifte. colle note ; ' ella dee 
r i d u r í i , i n tal maniera , che folamente una 
quant i t^ ignota fi t rov i da un l a t o , e niuna 
fuorché quant i tadi note d a l l ' a l t r o . — Q u e -
ñ a riduzione fi fa co l l ' aggiugnere le quan
t i t a fottratte , dividendo le quanti ta m o í t i -
plicate., e raoltiplicando. le d i v i f e , eftraen-, 
á o , le radici dalle potenze, k'.'avndo radici 

alie l o r p o t e n z e , & c . cosí che r e g u a l í f t 
venga femprc ad eífer confervata. V e d i R > 
DUZIONE . 

Fe-f rifolvere un problema geométrico algs'-
braicamente. — I I proceífo nei pr imo ar t r -
colo fi ha da oífervare da per tu t to : ma 
come d i rado fuccede, che noi venghiamo 
ad un'equazione ín problemi geometrici co*-
gl i ñcíTi mezzi che nei numerici , v i fono 
alcune cofe di piu da notarfr: prima dun1 
que , fupponete fatta la cofa, che fu propo-
fiada fa r f i . •—2o. Efaminate le relazioni 
di tu t te le linee nei diagramma ^ fenz'alcuí» 
riguardo a note od igno te ; añine di t rova
re quali dipendano da q u a í i ; c da quali ef-
fendo avu te , quali altre fi hanno , o per 
fimilari t r i a n g o l i , o r e t t ango l i , & c . — 3 ° . 
Per confeguire i fimilari t r iangol i o re t tan
goli 5-le linee hanno da elTcre frequentemen-
te prodot te , fin ch'elle divengano diret ta-
mente od indiret tamente eguali alie da te , 
o ¡ in te r fech ino altre , & c . Le paralelle , e 
perpendicolari fi hanno da tirare fovente': 
fi dee d i fpcífo connetter p u n t i ; e farango-
Ii eguali a d - a l t r i . 

Se cosí non arrivate ad una equazione 
n-etta; efaminate le relazioni delle linee i i l 
un ' altra man ie ra . — A l i e vol te non bafi* 
di cercare la cofa -d i re t tamente , ma fi dee 
cercar' un altra cofa , donde la pr ima pub 
trovarfi 

Ridot ta F equaziorre , dá eííá fe ne désr 
dedurre la c o ñ r u z i o n e g e o m é t r i c a , i l cha* 
fi fa i n vari m o d i , nelle var ié fpezie 
equazioni . ' V e d i CONSTRUZIONE di equa-
zioni >.. 

RESOLUZIONE- problematiea-, - V e d i PRO^ 
BLEMATICA . 

RESOLUZIONE , n d l a M e d i c i n a , q ü e l ü 
coz ionc , o alterazione dclla materia cruda 
e peccante di qualche malattia , o pella for-
za -naturale del paziente, o di propio ac-
cordo di que l la , o per 1' applicazione de? 
r i m e d j ; con > che la ^ di lei raaíTa , figura . 
coefione-, & c . fono talmente cangrate, che 
eslía d ' e í fe r m ó r b i d a , e diviene laudabi le . . 
V e d i COCTÍO , MALATTIA*,-SCCÍ 

Quefta , come offerva i l d o t t o Boerkaave, 
é- di tut te 1' altre la cura piu perfetta, ov' 
ella c fatta fenz' alcuna evacuazione; fup-
ponendofi cosí la materia favorevole , la 
coflituzione eccellente, e le medicine buo-
cx'. V e d i CRISÍ , & w -

R E -



RESOEUZIONE, nella M u f i c a , é quando 
ü n canone , o fuga perpetua non é tut ta ícr i t -
ta fuííaíleífa r i g a , o in= una par te ; ma tu t -
te le voci v c^e lianno ^a í egu i ta re la g u i -
¿ a o prima voce, fono fcritte feparatamen-
t e , o ín par t iz ione , cioé in righe fe para-
te , o in part í fe para t e , col le paufe , che 
ciafcuna ha da o í t e r v a r e , nel p r i n c i p i o , e 
nel tuono proprio a ciafcheduna. 

R E S P E C T U computi victcomitis habendo, 
uno fc r i t to i n Inghi l ter ra per dar tempo ad
á n contó di Scenffo, a giui ta occafione , d i -
retto al T e í o r i e r e ed ai Baroni del!' Exche-
qU€T . Ved i SCERIFFO,. 

R E S P E C T U A N D O homagio ; uno fcri t
to per Y ejchearor^ che g l i comanda di dar i l 
pofl'eíTo delle terre a l l ' e-rede, ch' é i n ple
na eta, non oftante che quefti non ne abbia 
ancor í a t to 1' omaggio 

R E S P I R A Z I O N E , RESPIRA TÍO, P a i t o 
di refpirare, o di fiatar Par ia , Ved i ARIA-. 

La nfpirazione é un moto involontar io del 
petto , con cui Paria viene alternatamente 
yicevuta e mandata f u o f i : ella percio inchiu-
de due mo t i contrarjy Puno chiamato in/pi-
razione , con cui i l finido é r ieevuto nella 
c a v i í a de' p o l m o n i . — L ' a l t r o , efpirazione, 
con cui egii viene di nuovo gi t ta to fuora^ 
V e d i INSPÍRAZIONE3- ed ESPIR AZIONE . 

G l i organi principal! della refpirazicne ío^ 
no i pulmonP, la rrachea o a ípcrar tcaz , la 
l a r inge , & c . 1& defcrizioni d e ' q u a l i fi veg-
gano fotto i lor proprj articoli1, P o l m o n i , 
Trachea , Laringe , & c . 

Per la maniera con cui fi fa la refpirazione ¿ 
~~-Si dee oíferv*re , che i polmoni , quando 
fono fofpefi nelP aria-aperta, pella potenza 
contratciva delle fibre mufco la r i , che lega-
no inficme le par t í fquamofe dei bronchj , 
fono r ido t t i ad un - minore fpazio di quel 
che poíTedeano a l lorché í tavano nella caviía-
dei tarace : e quando fono cosí c o n t r a t í i , fe 
una quant i ta d 'a r ia nuova v i fi g i t t a den
t r o ; per, la ^/^«/'¿/^ ; diventano di bel nuo
vo dif tef i , ÍÍKO a poffedere un, eguale, anzi 
maggiore fpazio di quello ch' era loro afife-
gnatQ^ nel torace. V e d i MUSCOLO ; • 

Quindi fi vede che i po lmoni pella d i 
lor propia forza , ftanno fempre cercando di 
contrarre fe rteifi 

i n un minor giro di quel
lo che oceupan-o quando í l anno r inchiuf i néi 
torace ; e ch 'cíTi percio* fi- trovano fempre 
m uno í ia to di violente dilatazione-, men* 
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tre P uomo v i v e . - — P e r c h é Pa r i a , che g i l 
c ircondanel torace ̂  chiufa tra la loro mem
brana e í ie rna , e la pleura , non é d' una-
denfí ta eguale a queila delParia comune. 

EfFettivamente P ingreffo delP aria- per la 
glomde ne' p o l m o n i , é fempre l i b e r o , folo 
che nella parte efteriore, colla quale fi fo* 
no c o m p r e í f i , ov' egli é impedito dal dia-
í r a m m a in m o d o , ch 'e i non pub entrar n e l 
torace in quanti ta fufficiente per fare un' equi
l ibr io . 

Po iché dunque, nell ' infpi razione, Paria 
entra ne ' po lmon i in maggior quan t i t a , che 
non era prima ;: g l i dilatera di p i ü , e fupe-
rera la lor forza naturale . — I polmoni per
cio fono aífatto paílivi nella mate r ia : chs 
cofa f i a , che opera, dee apprenderfi dai Fe-
K o m e n i . 

I o . Si é dunque offervato, che nel l ' i n 
fpirazione , le nove cortóle fuperiori artico-
late colle vertebre e eolio Jhrno, s' alzano 
in guifa d'arco verfo le clavicole j e le t re 
infer ior i fi vohano a l l ' ing iu ; e 1' o t t ava , 
nona , e dec ima, fon t irate indentro . 

2o. Che Paddomine é dilatato ; e 5 ° . , 
i l torace ampliato . 40. I I diatramma é por-
tato dalla fuá pofizione conveífa e íinuofi
ad una figura p ia t t a . 

O r a , come quefte fono le fole azioni v i -
fibili nelP infpirazione , a loro dee riferirí i 
la caufa delP operazione; o p iu t to í lo ai rau-
fcoli di quefíe p a r í i , che fono gP in terco-
ftaji, i Jubcla-jj, & c . 

Venendo la capacita del torace ampliata dalP 
azione di quefli mufeoli fulle c o r t ó l e , & c . -
uno fpazio é lafeiato tra la pleura e la fu-
perficie dei po lmon i ; eos; che P aria en
trando nella gl&ttide g l i gonfia fin tanto 
che vengano- ad eífere cont igui a\h pleura1 
e al d i a í r a m m a . — O r a ia quefto cafo 
P aria preme i polmoni tanto quanto i l te-
race lor refirte. E q u i n d i , i po lmoni ven-* 
gono a reí tar in quiete ; i l fangue palla merr 
l iberamente, ed é cacciato in minor quan
t i t a nel ventr icoio finiftro del cuore , e co" 
si n ' entra meno nel cercbcllo, e di l u i ner--
v i ,- e i l fangue arteriofo opera meno su i 
mufeoli in te rcor ta l i , e sul diaframma . 

Percio le caufe, che da pr incipio dilata--
vana i l torace •> diventano piu d e b o l i ; per1 
confeguenza le cortóle vengon deprefle, le-
fibre diftefe de' mafeoli dell 'addomine fi r i -
raettonoj le vi fes íe fpingono d i nuovo a l l . 
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insh i l diaframma nel torace, i l cu i fpazio 
«fsendo cosí contratto , l ' a r ia é cacciata fuo-
r i dei p o l m o n i ; e cosí 1' efpirazione fi for
m a . Immed ia t amcn te , i lfangue e ísendo ec-
i-.it ato nel fuá moto , comincia a í cor re re 
p iü forte e piu copiofamente al- cerebello ed 
ai muíco l i ; e cosí' venendo r innovate le 
cauíe della contrazione dcgl ' i n t e r e o ñ a l i , e 
del diaframma 5 1' infpirazione é replicata . 
•—Tal5 é la maniera vera immediata , e 
adequata della refpirazion v í ta le . Ved i CUORE. 

Per g l i ufi ed effettr della refpirazione ^ 
f i difputa afsai t ra g l i A n a t o m i ñ i . — I I 
d o t í o i?oer^(3i;ff fa coní i í lere i l principal ufo 
di effi ne l i 'u l te r io r p r é p a r a m e n t o del c h i l o j 
«e l la d i l u i mif lura piuaecurata col fanguej 
c nella di l u i conver í ione in un fugo n u t r i 
t i v o atto a riparare i deter iorament i del 
corpo . V e d i NUTRIZIÜNE . 

Borel l i é di pare r e , che i l grand' ufo del
la refpirazione fia F introduzione e mi t lu ra 
del l ' aria col fangue ,• ne' p o l m o n i , affine d i ' 
formare que5 globet t i e í a ñ i c í v d i cu i egli e' 
c o m p o í l o ; di d a r g ü ' i i fuo color rofso e flo
rido j e d i prepararlo per m o k i degü ufi d5 e-
eonomia: ma come una tale in t roduzionej 
o aámijfione debba efFettuarfí , é difficile i l 
d i r lo . ' — E g l i é impoíTibi le , che s1 abbia a 
fare nel l 'a t ter ie pulmonar i : né puoffi prova-
xe nelle vene pulmonarie . • — I n f a t t l , una 
tal comunicazionc de' efsere imped i r á e flop-
pata da l l ' a r i a nel d i í l e n d e r e , che f a , le ve-
fcicole, e nel comprimere le vene nella i n 
fpirazione; per 1'uraore vifeofo , che lubr i 
câ  le merabrane che foderáno la parte inte
riore della trachea . S'aggiunga a q u e ñ o , i l 
difficii pafsaggio del l ' aria perr t a l f piecioH 
por i che ammetteranno P aequa; e i l cat-
t i v o effetto ? che l5 aria ha d' o r d i n a r i o q u a n d ' 
lammefsa nel fange. V e d i PORO ,:e ACQÜA . 

Quanto agli argomenti per fimile comu-
n í c a z i o n e , c i o é , i l color florido, che q u l 
prima, i l fangue afsume, e Tafscluta necef-
fita della refpirazion per la v i ta ; vengono^ 
amendue fpiegati bene in. a l t ro m o d o . V e 
d i SANGÜE'., 

A l t r i A u t o r i ,. come S i l v b Etmuller, Scc. 
ffiímano che un grand' ufo. della refpirazione 
fia „ (. per la. vicinanza dell ' aria fredda e 
ni t rofa ) di rinfrefeare i l fangue che forte 
fumante e caldo- dal ventr icolo d r i t t o del 
suore , attraverfo ai p o l m o n i ; e d i operare 
come un. refrigera to r io . . V e d i KEPR.IG.ERA-

RES 
Mayowf ed a l t r i , afserifeono per uno de5 

grandi ufi dell1 efpirazione lo fcacciar v ia i 
vapori ful igginofi del fangue infieme coll5 
aria difcacciata; e per V infpirazione , egl i 
afferifee , ch5 ella trafporta nel fangue un 
fermento n i t r o f o , e aereo, a cuí g l i f p i r i t i 
an imáis ^ed ogni motomufcolare fono afer i t t i» 

M a i l T)*, Thurfton nega, che t u t t i que-
fii fiano g l r ufi priheipali della" refpirazione ̂  
e dimoftra che i ve r i fono ? di m o v e r é o 
farpaflare i ! fangue dal d r i t t o al finiílro ven-
t r i eo ío del cuore , e di cosí effettuare l a c i r -
colazione. V e d i CFRCOLAZIONE. 

Dond ' é , che le perfone impiccate * an-
negate , o flrangolate muojono si fubitamen-
te , perché la circolazion del fangue é fer-
m á t a ; e per la flefia ragione g l i an imal i 
muojono si p r e ñ o nella macchina pneumá
tica. V e d i ANNEGARSI , VACUO , & e . 

E g l i da per efempio uno fperimento fat-
to dal D r . Crcon, davanti la SocietV Reale ̂  
i l quale , avendo flrangplata un poli a Oro 
di modo-v che non: ne appariva i ! m í n i m o fe-
g n ó dr: v i t a ; p u r é coi foffiargli per la tra-
i;¿í¿i ne5 p o l m o n j , e col farne cosí giuocar 
i po lmoni fteffi , lo fece r i tornar in v i t a . 
— Vtv al t ro fperimento della fleffa fpezie 
é quello del D o t t . Hook , i l quale avendo 
appiccato un c a ñ e v ne taglib v ia le cof lo le , 
i l diaframma , e ' i pericardio , come anche 
la fommita della canna della gola , per po
ter ía legare al cannoncello d ' u n f o f f i e t t o e 
cos í col foffiare ne' po lmoni refe al cañe la 
v i t a ; e ceffando pofeia di foffiare, i l canc 
ricadea p r e ñ o in fintomi di morte , e di nuo-
vo col foffio ravvivavafi : e cos í al ternativa
mente 5 quanto gl i piaeque. 

11 D r . Drake non folo conferma q u e ñ ' u í o 
della refpirazionema piu oltre lo po r t á ; . fa-
cendola la vera caufa della dia í lole del cuo
re , i l che né B o r e l l i , né i l Dr . Lowsr\ né 
i l Sig. Cowper hanno bene fpiegato . V e d i 
D l A S T O L E . 

Egl i dimofira , che i l pefo dell5 atmosfera 
appoggiante é i l ven> antagonifla d i t u t t ' i 
mufeoli , che ferve per 1'infpirazione ord i 
n a r i a , e pella contrazione del cuore. — C o 
me neli5 elevazione delle cortóle ,, o í í e r v a 
q u e l i ' A u t o r e , i l f angue peí paffo. aper tog l i , 
viene in certa maniera a í í r e t t a to ne' polmo
n i ; cosí nella depreí r ione di quelie per l ' a b -
ha í f amen to de' polmoni , e per la contrazio
ne dei vafi del fangue, la quale ne viene ÍOÍ 

con-



conre^uenTa, i l fangue é vigorofamente cac-
ciato^per iá vena pulmonare nel ventr icolo 
manco del cu ore. E c i b , un i to colla gene
ral compreíFione del corpo peí peíb dell ' at
mosfera, e quella potenza } che fa montare 
i l fangue nelle vene , dopo che la forza sur 
cflb impreíTa da! cuore é confumata; e che 
sforza i l cuore fteííb, dal d i ¡ui l iato natu-
rale d i contrazione, aquel lo di d i la tazione. 
V e d i CUORE,» 

L a reciproca dilatazione e contrazione del-
le dimenfioni íuperficiaÜ del corpo , confe-
guente alia refpirazione, é si neceífaria alia 
v i t a a n í m a l e , che non v ' ha a n í m a l e , per 
qnanto egli fia imperfe t to , che ne m a n c h i , 

Benché la maggior partedelle fpezie d i pe-
fci e d1 infet t i manchino di po imoni e di eo-
ü o l e m o v i b i l i , e per confeguenza non abbia-
no i l tarace di la íabi le ; nulladimeno tale man-
canza é i n loro fuppüta da un meccanifmo 
a n á l o g o . I pe fc i , per e fempio , hanno le 
hranchie , o í q u a m e della tefta , che fanno 
i ' uficio d i poimoni , e r icevono e r iget tano 
alternatamente l'acqua , con che i vafi del 
fangue foffrono la íleíía alterazione di d imen
f ion i appun to , che lor 'avviene nei p o i m o n i 
d ' a n i m a l i piíi per fe t t i . V e d i BRANCHIA . 

G l ' i n f e t t i non avendo fomc^, o c a v i t a fe-
parata peí cuore , e i p o i m o n i , o vafi dell ' 
aria , hanno quefti u l t i m i d i f t r ibu i t i per 
tu t to i l hurto del ior co rpo ; con che hanno 
c o m ú n i c a z i q n e c o l l ' aria e í te rna per mezzo 
di varj fpiragli o buchi d i refpiro, ai quali 
fíann' attaccate a l t r e í t a n t e piccole tracchee o 
efofagi , che ne mandano i lor rami a t u t t ' i 
mufcol i e vifcere , e fembra che accompa-
gnino i vafi del fangue per t u t t ' i l c o r p o , 
come appunto fanno nei foli po imoni de' p iu 
perfet t i a n i m a l i , —Per quefia difpofizione , 
i n ciafcuna infpirazione , i l corpo t u t t o d i 
quefti picciol i a n i m a ü viene gonf ia to , e ad 
ogni efpirazione compreí fo ; per confeguen
za i vafi del fangue debbono foífrire una v i -
ciffi tudine d'eftenfione e compreffione. Ve
di INSETTI. 

11 folo animale efentato da quefta necef-
fitU di refpirare, é i l F e t o : m a q u e l l o , men-
t r é rinchiufo nella raatrice , fembra ave re 
poco piu che una v i t a vegetat iva , ed appe-
na dovrebbefi annoverare t ra g l i a n i m a l i : 
Egh e piuttofto un' innefto , o fia ramo del
la madre. Vedi FETO . 

Le leggi ddla Refpirazione, fono della mag-

g lo r ' impor tanza per ben' intendere i 'econo
m í a dell a n í m a l e ; per la qual ragione un 
computo della forza degli organi refpiranti, 
e del l ' infiftenza e preffura ,dell'.aria fopra i 
medef imi , non fara difearo. — S i pub per-
c ib o íTervare , che col foffiare i n una vefei-
c a , un pefo notabile verra alzato dalla p u 
ra forza del fiato : perché con una vefeica , 
che. fia bislunga , a i r i n c i r c a d i figura c i l i n 
d r i c a , e legata da ambi i c a p í , fe una can-
nella c i vien fleta da un capo, ed un pefo 
d a l l ' a l t r o , e la cannella attaccata a tale d i -
ftanza appunto dal fuolo , che g iu í lo per-
met ta al pefo di ripofare sul fuo lo ; la ve
feica con una ,facíle infpirazione alzera fet-
íe l í bb re d i pefo, e per la maggior i n f p i 
razione d1 nomo ben f o r t e , vencotto l íbbre 
d i pefo. O r a , la forza con cui i ' a r ia entra 
in quefta cannella , é quella forza con c u i 
ella é cacciata fuor i de' po imoni ; fe per-
c ib la forza , con cui i ' a r ia entra nella can
ne l l a , pub determinarfi , avremo la forza , 
con cui l ' a r ia é cacciata nella trachea. —• 
M a la preífura dell ' aria fulla vefeica e egua-
le a due volte al pefo, che quefta pub alza
r e ; perché la parte fuperiore della vefeica 
eífendo fifta , ella refille alia forza del l 'ar ia , 
tanto appunto , quanto refifte íl pefo dalT 
al t ro capo. E di n u o v o , poiché l ' a r i a pre
me da ogni -parte egualmeme , i ' i n t e ra pref-
íu ra fara a q u e ü a parte di eíTa , che preme 
1' orif icio della cannella, come tut ta la íu -
perficie deila vefeica é a l i ' o r i f i c io della can
ne l l a ; c i o é , come la fuperficie d 'un c i l i n 
d r o , i l cui d i á m e t r o per efempio é quattro 
p o l l i c i , e i ' a í fe fe t te , é a l í ' o r i f i c i o della 
cannella. 

C o s í , fe i l d i á m e t r o -della cannella é o 
. 2 8 , e i l fuo orif ic io o . d i ó ; la fuperficie 
del c i l indro fara 88. Pcrcib , come .88 : o. 
ó i 6 : : i 4 . i l doppio del m í n i m o pefo alzato , 
a o. 098. c h ' é quafi due once; e in alzan
do i l maggior pefo , egli é v íc ino a 7 once. 

Quefte percib fono le forze, con cui l ' a 
r ia é cacciata per la t rachea, in un1 efpira
zione fac i l e , e f o r t e . — O r a fe no i conf í -
deriamo i poimoni come una vefe ica , e la 
laringe come una canne l la ; la pre í íura fo
pra 1'orificio della trachea , quando l ' a r i a 
n ' é cacciata fuori-, fará alia preí íura fopra i 
poimoni , come 1'intera fuperficie de' po i 
m o n i a l l ' orificio della trachea. 

Supponete, e. gr . , che i l d i á m e t r o della 
l ana -
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laringe fia 5.; 1'orificio ddla laringe far\ o, 
19. E fupponete, che i due lob i del polmo-
ni fíeno due vefciche, o sfene, i cui dia-
met r i fono ciafcuno fei poll ici ; le loro fu-
perficie fono ciafcuna 113 p o l l i c i , e la prcí-
fura sulla laringe fara alia preí íura fopra 1'ÍW" 
tera íuperficie erterna, come o, 19 a 225 , 
che é come 1 a 1189 ; e percib fe ia preffu-
ra fulla laringe in un 'ordinar io refpiramen-
to é due once, la preífura fu l l ' i n te ra fuper-' 
üc i e efterna dei polmoni fara 148 í i b b r e ; e 
la maffima forza, quando la preflura fulla 
laringe é fette once, fara cguale a 520 Iib
bre . • — M a i polmoni non fono fimili ad 
una vefcica vota , ove 1' aria preme folo 
la íuperficie ; perché fono pieni di vefcico-
le, fulla Iuperficie di ciafcuna dclle quali Pa
r i a preme appunto come farebbe fulla fuper-
ficie d' una vefcica vota : e percic) per co-
nofcere 1'intera prcfifura dell ' aria , dobbia-
mo determinare le fuperficie interne dei pol
moni . 

Per far quedo , fupponete che f parte dei 
p o l m o n i fia prefa coi rami della trachea, e 
che un 'a l t ra terza par te , che i vafi del fan-
gue r iempiono , ed i l re-fíduo btm:, vefcico-
/e, dove noi fuppcniamo che fi faccia la pr in-

•cipale preífura su i vafi del í a n g u e : o r a , 
smbedue i lobi dei po lmoni contengono 22(5 
po l l i c i f o l i d i , de' quali un te rzo , o 75 pol

l i c i , fono pieni d i vefcicolc . Sia i l diá
metro di ciafcuna vefcicola ~ parte d ' u n 
pollice , la fuperficie d 'una vefcicola fara 
. 0 0 1 2 5 6 , e la folidi ta 0000043 , per la qual 
í o m m a fe d iv id iamo 75 ( l o fpazio r lempiu-
t,o dalle vefcicole} i l q u o z i e n í e ci da 17441 
860 per lo numero delle vefcicole in amen-
due i lobi dei polmoni . — Q u e f i o numero 
mol t ip l ica to per .001256, la fuperficie d 'una 
vefcicola á \ la fomma delle fuperficie di t u í -
íe le vefcicole 9 cioé , 21906. 976 p o l l i c i . E 
percib la preífura fulla laringe fara alia preí
fura fopra 1'intera fuperficie de' p o l m o n i , 
come o, 19 a 21906. 9 7 6 ; e per confeguen-
2a, quando in una efpiraiione ordinaria la 
preífura fulla laringe é d u e once , la preífu
ra fopra 1'intere fuperficie interne dei pol
moni fara 14412 Iibbre di pefo; e la maf-
fima forza del l ' a r ia nel refpirare, quando la 
preífura fulla laringe é fette once, fará 50443 
Iibbre di pefo . Benché quefli pajano peíi 
pxodigiofi , puré íi dee ferapre intendere , che 
i? preífura su ciafcuna parte della fuperficie 

U E t 
de' po lmoni eguale a l i ' .o r i f ic io della lar in
ge , non é maggiore di quel ch ' ella é alia 
laringe.; e che queíí i vafii pefi nafcono del
la grand'arapiezza delle fuperficie delle ve
fcicole, fopra di .cui era n e c e í f a r i o , che i l 
fangue fí fpandeííe ne' piíi piccoli vafi ca-
p i l l a r i , acc iocché ciafcun globetto di fangue 
veni íTe, per cosí d i r é , a r i ceve í e immedia-
í a m e n t e 1' intera forza , ed energía dell ' a-
r i a , e foííe dalla medefima rotto inp i í i pic-
cole parti acconcie alia fecrezione e circola-
zione . 

E qu índ i poffiam' imparare la ragione mee-
canica della í t r u t t u r a de' polmoni : perché- , 
come t u t t ' i l í angue del corpo avea da paf-
fare per effi affine di ricevere Tef íe t to del l ' 
a r ia , e come cib :n0n poteva eííere fe non 
fe in cafo che 11 fangue veniffe diffufo i n 
picciol i vafi capillari ; egli era n e c e í f a r i o , 
che le fuperficie , fopra le quali aveano que
ííi da fpargerfi , foífero proporzionate al lo
r o numero : al .che fi é aífai mirabi lmente 
provvcduto colla prodigiofa fabbrica de' po l 
moni . . 

Se la gravi ta delT aria foííe fempre la me
defima, e fe i l d i á m e t r o della trachea, t ' i 
tempo d 'ogn i efpirazione foífero eguali i t i 
t u t t o ; quello pefo fopra i polmoni farebbe 
fempre lo í k í í o . M a poiché noi troviarao 
col b a r ó m e t r o , che v ' é tre poll ici di dif-
ferenza tra la maggiore , e la minor gra
v i t a d e l l ' a r i a , i l che fa una déc ima parre 
della di lei maggior g r a v i t a ; ha da eíser? 
v i parimente la di í ferenza d' una decima 
parte della di le i prefsura fopra i po lmoni 
ad un tempo e ad un' a l t r o : perché i mo-
m e n t i di t u t t ' i co rp i , moflí colla ftefsa ve-
locita , fono come le lor g rav i t ad i . V e d i 
BARÓMETRO . 

U n a fimile di íferenza dee appunto per-
fettamente fen t i ry i f i da coloro che fono a í -
m a t i c i ; í p e z i a l m e n t e fe c o n í i d e n a m o , ch ' 
eífi parimente hanno i l refpiro p iu denfo , 
cioe , che ciafcuna loro efpirazione viene 
e í t e t t ua t a in minor tempo ; fe nella me t a 
del tempo , e la medefima quanti ta d' aria 
t i ra ta fi t rova dentro , allora i l pefo dell* 
aria su i polmoni dev'efsere 57648 I i b b r e , 
di cui una déc ima parte é 5764 I ibbre : e 
confeguentemeote le perfone a í m a t i c h e sul 
ma^gioj: afcendiraento o difeendimento del 
b a r ó m e t r o , fe mono una difFerenza d' aria 
eguale a p í a d' un tgrzo della di lei p?ef« 



RES RES i d i 
V e d i A s i e r a nella refpirazion ordinaria 

M A , TEMPO, &c. , 
D i nuovo , íe la trachea t piccola , e la 

fuá apertura í l r e t t a , la preffura del l ' aria 
crefce ^ l ^ a proporzione, come fe i 
terr.pi ^e^' e^pirazione íoffeio piu b r e v i ; e 
percib una voce íqui l lan te é fernpre contata 
fra i pronoftici d i confunzione o t í f ica , i n 
quanto ella procede dalla í i r e t t ezza della la
ringe o trachea \ e per conftguenza accreíce 
la preffura dell ' aria íbpra i polmoni , la 
quale batiendo ad ogni e íp i raz ione i vafi 
g l i rende si r a d i , e í o t t i l i , che alia fine fi 
r o m p o n o , e ne addiviene ben prefto lo fpu-
to di fangue. V e d i TISICHEZZA. 

R E S P I R O , prefíb g l ' Inglefi refphe , * 
Xtfpe&us, nella Legge , & c . un1 i ndug io , 
toleranza, o prolungazione di t e m p o , con-
ceffa a qualcheduno peí pagamento d' un de
bi to , o fimili. 

* Menage fa derivare la parola refpite 
dal Latino) refpeftus; ¡iccome de (pite 
da de fpeé lus . — D u Cange vuole che 
piuttoflo deriv 't da refpirare; effendo i l 
refpite effettivamente ^ un tempo di re-
fpirazione , accordato a un debitare , & c . 

Lettere di Refpjte, o di crédito, fono i r t ru-
m e n t i anticamente conceí í l da Pr incipi So-
vran i a debi tor i o n o r a t i , ma i n f e l i c i , per 
difenderli dai loro troppo r ig id i c r ed i to r i . 
V e d i LETTERA. 

Ouelfe hanno t u t í o r a luogo in Franc ia . 
4— Furono prima introdot te dal Pontefice 
Urbano IT. in favore de' C r o c i a t i , c i o é , 
deiie perfone che andavano alia Guerra San
ta . Ved i CROCI ATI . 

S. 'Luigi accordb tre anni di refpiro a tu t -
. t i quegli che faceano con l u i i l viaggio del
la Te r r a Santa. — N e g l i Statuti di N o r -
m a n d í a , i l refpite é un ' indugio giudic ia le , 
o fia eccezione , data as procedimenti di g iu-
flizia. 

RESPIRO d1 omaggio, refpite of homage, é 
una toleranza deiTomaggio dovuto dai Vaf-
fallo o feudatario, che poffiede per omag
g i o , o per fervizio da cavaliere , al fuo Si-
gnore . Ved i OMAGGIO, & c . 
_ Ant icamente co lo ro , che poíTedevano i n 
f i m i l t i to lo di vaffallaggio , pagavano una 
tenue fomma ogni c inqu ' ann i a l l ' Exche-
quer, per w z t refpho a f a r ' i l l o r 'omaggio 
© fe rv i z io . 

Per lo Star. 12. Car. I L q u e ñ o refpiro 
Tvnu V I L 

d 'omaggio é to l to v i a , come un carico 
che r i lu l t a dal (ervizio di cavahere; i l qua
le fia parimente annullato . Ved i TENU-
TA , & c . 

R E S P I T E . V e d i RESPIRO . 
R E S P O N D E A T fupemr, una fra fe l é 

gale , in I n g h i l t t n a . —.Quando i Sceriffi 
poífono cffer r u n o í l i , come in Londra , per 
infufficienza i ; refpondeat fuperior, c ioé , i l 
Maj/or o M a g i í l r a t o , e la C o m u n i t a han-
no da rifpondere per l o r o . V e d i SCERIF-
FO , & c . 

Per 1' infufficienza d ' un balivo d' una fran-
c h i g i a , refpondeat fuperior, c i o é , i l Lord 
della franchigia ha da rifpondere. 

R E S S I , RHEXIS , * o regma, tra %\\Ocu-
l i f l i , denota una rot tura della cornea del l ' 
occh to . Ved i CORNEA. 

* La parola e formata dal Greco , , 
rottura, da pvywiu, frango, io rom' 
po. 

R E S T A U R A Z I O N E , RESTAURATIO ? 
F a t t o d i r i l t a b i l i r e , o raflfettare una cofa 
nel fuo priftino buono ñ a t o . Vedi RESTI-
T U i l O N E , REDINTEGRAZIONE , & C . 

C o s í d ic iamo, la refiaurazione d ' u n m i * 
nore al poffeffo de'fuoi ef fe t t i , alienati ¡ti 
tempo della fuá minor i ta . Ne l le leggi Fran-
zcfi v1 é un'antica f o r m ó l a , ufa ta per ¡a 
refiaurazione d' una perfona al di ie i buon 
n o m e , dopo che a tor to é ftata aecufata c 
condannata . 

La bjrra e cervogia agrá e deteriorata íi 
rejiaurano in vai j m o d i . — C o n un pugno 
di fermento gi t ta to nella botte , o con fa-
le fa t to di ceneri di paglia d ' o r z o , pofto 
nella botte , ed a g i t a t o v i . 

Glauber raccomanda tre o quat t ro pugni 
d i cenere di faggio nella íitffa maniera . 
— I I geffo grat ta tovi dentro , la rende i m -
mediatamente bevibi le . L o üeíTo efFetto é 
prodotto con conchiglie d' of i r ica calcina-
t e , gufcj d1 uova abbruciat i , c o n c h i g ü e d i 
mare , o occhj di granchio . Ved i BIRRA, 
CERVOGIA, BREWING, & c . 

I n Inghi l te r ra fi d ice , la Reflauration, 
per via d' eminenza, peí r i í o rno del Re 
Car io I I . nel lóóo. dopo le Guerre c i 
v i l ! . 

I I 2 9 " ° . di Maggio é una Fefia , o A n -
niverfario , tenuto in commemorazione del U 
Kefloration; c'xoh della rejiaurazione del Go-
verno Reg io , ed Epifcopale in I n g h i l t e r r a . 
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R E S T A U R A Z I O M E , n e l l ' A r c í i l t e t t u r a , 

f atto di riparare tut te le pa r í i d' una fab-
brica che va cadendo in r o v i n a , o pe! cor-
ib del te rapo, o per al t re i n g i u r i e ; i n ta l 
maniera , che fia non folatnente r i f tabi l i ta 
nella fuá prima f o r m a , ma anche n o í a b i l -
mente accrefeiuta. V e d i RIPARARE, CRE-
PARAZIONE . 

EgÜ é evidente dal zoccoli delle co lon-
ne C o r i m i e del Pantheonc, i quali fono 
quafi interamente fotterra , che i l pavimen
t o di queflo T e m p l o é folameme una re-
fiaurazione fatta i n tempo d i Set t imio Se
v e r o . Daviler* 

I I T e m p i o della Concordia , dietro a l 
C a m p i d o g l i o , a R o m a , effendo Üato ab-
bruciato iungo tempo dopo , ch ' ei venne 
fabbricato, ed avendo bafi angolari diffe-
r en t i dal ref to; pare che fia ftato refiaura-
to dalle rovine d i parecchj an t i ch i e d i í i c j . 
I d . 

RESTAURAZIONE , nella S c u k u r a , é la 
riparazione i i ' u n a í la tua m u t i l a r a , & c . V e 
d i RIPARARE. 

L a maggior parte delle flatue antiche 
foggiacquero ad una ref laurazimecome V 
Ercole Farnefe, i l Fauno nella V i l l a Bor-
ghefe a R o m a , i L o t t a t o r i , nella ga l ler ía 
del Gran Duca d i Tofcana ; ia Venere d* 
jürUs nella ga l ler ía di Verfailles . — M a q u e -
fte rejiaurazioni fono fiate t u t í e fatte da! 
p iü bravi f c u l t o r í . Daviler. 

R E S T I O . Ved i RESTIVO. 
R E S T I T U T I O N E extraCti ab ecclcfia , 

uno fcr i t to anticamente conceiTo i n I n g h i l -
terra per r imettere un ' nomo nella Chiefa 
o San tuar io , da cui egli venne fcaceiato. 
V e d i SANTUARIO. 

RESTITUTIONE temporaltum ; un ' al t ro 
f c r i t t o che ha luego quando un ' uomo é 
eletto € conferenato Vefcovo d' una D i o -
ce fi ; per la ricuperazione delle temporali-
t a , o della B a r o n í a di detto Vefeovato , 
& c . V e d i VESCOVO , TEMPORALITA* , & c . 

Eg l i é diretto dal Re a l l ' efeheator ^ o 
p iu t tof to Sceriffb del Con tado . 

R E S T I T U Z I O N E , RESTITUTIO , nella 
F i f i c a , i l r i t o rna re , che fanno i corpi ela-
í l ici piegati per forza , al loro ü a t o natu-
rale : chiamato da a leu n i , moto di reftitu-
zione. V e d i ELASTICITA' . 

Eflendo la contrazione la propria e na
tu ra l azione delle fibre m u f c o l a r i , a k u n i 

E.ES 
A u t o r i aferivono ia dilatazione a un m o t o 
d i reflituzione \ ma 1' e rp re í f ione , non men che 
l ' i d c a , é a íTaidife t tofa . Ved i FIBRA, M U -
sCOLARE , 8cc. V e d i anche CUORE, &C. 

RESTITUZIONE i n un fenfo morale e lé
gale, é l ' a t t o d i r imettere una perfona h e l 
luo d i r i t t o ; ovvero d i reftkuire qualche co
fa ( látale i n g i u Ü a m e n t e to l ta o di tenuta * 
V e d i RESTAURAZIONE, 

L a reflituzione íi pub r idurre a giuftizia, 
comrauta t iva •, e fin tanto ch 'el la non fia 
f a t t a , i C a f i á i determinano, che per tuttci 
quel tempo la parte é rea d i f u r t o . V e d i 
tílUSTTZI A , I N G I U R I A , &C. 

I Beneficiati non legali fono condant ia t i 
ad una reflituzione de' f ru t t i de' Bencfizj . 
— Ne l l a Chiefa Romana g l i u fu ra j , & c . 
fono obbl igat i alia reflituzione de ' lor b e n í 
m a l ' a e q u i í l a t i , a i t r imente i l Sacerdote noa 
ha auconta d ' a í f o l v e r l i . Ved i USURA. 

RESTITUZIONE in integrum , fi ufa per d i 
r é cib che a i t r imente fi chiama RefciJJiom * 
V e d i RESCISSIONE . 

I Rel igiof i ottengono reflituzione cont ra 
i lor v o t i , c i o é , fono l iberi dalla lor ofa-
b l i g a z i o n e , quando protertano coatro que!-
l i , dentro lo fpazio di cinque anni delia 
lor p rofe í f ione . V e d i VOTO, & c . 

Ne l l a Storia d i Germania del XVI Im<> , 
S e c ó l o , i l p r imo giorno di Ge un ajo 1624. 
é chiamato i l termine di reflituzione'. perché 
per la pace di Munfler, al lor conchiufa, i 
Pr incipi Luterani c C a l v i n i ñ i furono obb l i 
ga t i a reflituire quanto aveano to l t o alie 
Chiefe Cat tol iche Romane ne ' lor T e r r i t o -
r j , fin' a quel g i o r n o . 

RESTITUZIONE delle medaglie, o Meda-
glie RESTITUITE, é una frafe úfala dagli 
A n t i q u a r j per quelle medaglie che vennero 
battute d a g l ' I m p e r a t o r i , per r innovare o 
ricuperar la memoria d e ' l o r o Predece íTor i . 
V e d i MEDAGLIA . 

Q u i n d i é che i n v a r í e medaglie t rov iamo 
le lettere R E S T . — Claudio fu i l p r imo 
che pr incipio quefta pra t ica , col battere d i 
nuovo parecchie medaglie d ' A u g u ü o . N e -
roíie fece lo fteífo; e T i t o , dopo 1' efem-
pio di fuo padre, c©nib le reflituzioni del
la maggior parte de ' fuoi p redece í fo r i . 

Gal l ieno fece battere una general refli
tuzione di t u t t i g l ' Impera tor i precedenti int 
due medaglie, i ' u n a delle quali portava ua 
a l ta re , e i 'altra un 'aqu i la , fenza i l R E S T . 



RES 
F Jouhert le vuol piuttofto eKiamare #o«-

fervavom, c h c r e j i m o m ; comee íTendo fat-
U interamente d i n u o v o . 

R E S T I V O » un termine applieato ad un 
cavallo » & c . che fi í c r m a , o corre indie-
t r o o rincula , i n vece d i avanzare .. 

Ne! maneggio, unt cavallo refi/o é un ca-
vaJlo r ibe l le j caparbio , e m a l d o m a t o ; che 
va í b l a m e n t e dove vu©!e r e quando v u o l e . 
— L a parola é formara dal tLa t ina rejlhus f 
che íignifica ¡a fteíTa cofa.. 

RESTO. Vedi RESIDUO. 
R E S T O R , RESTAUR, negli ant ichi fta-

t u t i Ing l t í í r ü r imedio o r i eor fo , che g l i 
ajjlcuratori hanno 1' un contro V altro fe-
condo la data delle loro a ñ i c u r a z i o n i ; ov-
vcro contro i majierír i pa t ron i , fe 1'ava-
r ia nafce da lor d i f e t t o , come per aver nial 
caricato , per non aver ben calafatato, o 
per non aver tenuto i l Vafcello p u l i t o , ed 
gí fe t t a to . Vedi SICURTA% . 

T a l parola íi ufa ancora peí r i m e d i o , o 
fia r icor fo , che uno ha contro i l fuo mal -
ievadore o altra perfona, che ha da Ten
derlo indenne da ogni danno f o ü e n u t o . 

Quxnái reflaurante i treftaurazione . — N e l 
L a t i n o bailo s'adoprano p u r é le parole re-

fior, e rejiour . 
R E S T R I N G E N T E , nella M e d i c i n a . V e 

di ASTRINGENTE. 
R E S T R I Z I O N E , ín Inglefe rejlraint , é 

quando un'azione é impedita o fe rmata , 
i n modo contrar io alia volizione, o prefe
ren 7 a della mente . Vedi LIBERTA' , NE-
CESSITM , VoLONTAf , VOLIZíONE, V o -
LONTARIO , &€• 

R E S T R I Z I O N E , RESTRICTIO, T a t t o 
d i modificare y l i m i t a r e , o riftrignere una 
cofa a piü ftretti H m i t i . 

Le ieggi generali portano fempre q u a í -
che rejirizione . — N e ' cont ra t t i fi fuole aver 
daufole reflriítive j che légano i contra t tan-
ti a un certo termine di patto . Ved i CLAU
SULA R CONDIZIONE & c . 

RESTRIZIONE mmttle* V e d i RISERBA-
ZIONE» 

RESTRIZIONE,. t ra i L o g i c i , s ' intende 
id l imi rar un termine , a fegno tale che 
Tenga a figuifiear meno quel c h ' e g l i d* 
ordinario figiiifíca v 

N e l quai' fenfo 51 nome Fiíofofo é r i -
firnto ad Ari f to t i le ;; Grande , a d A l e í f a n d r o j 
Ci tca , , a R o m a « &Co 
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Si o í f e r v a , ch' é bueno V a rgü i r é affer-

mativamente da un termine non r i f l re t t a 
ad un r if t ret to ma non al l ' i ncon t ro : E 
negat ivamente, da un termine r i f t r e t to ad 
uno non r i f t r e t to ; ma non al con t r a r io . 

R E S U L T A M E N T O , cib che fi racco-
glie da una c o n í e r e n z a , ricerca , medita-
z ione , difeorfo, o firaili, o la condufione 
ed effei to, che ne r i f u l t a . 

L ' A í f e m b l e a era si t u m u l t u a n t e , che non 
fu poffibile di faperne i l rcfultamento. •— I I 
Sr. Bayle o í l e r v a , che 1'ordinario refulta-
mento delle d i fpu te , fi é che ciafeuna per
fona rimane ancor p iu attaccata alia fuá 
propria opin ione . 

R E S U M P T I O , nelle Scuole. V e d i R i -
r i G L Í A R E . . 

R E S L J M P T I V U M unguentum , nella Far
macia ; ep í t e to dato in L a t i n o ad una fpe-
zie d ' u n g ü e n t o , che s 'adopta per r i n f o r -
zare e r i í íabi l i re le cof t i tuz ion i aride e lan-
guide , e per difporre ü corpo fecco a r ice» 
v e r é i l nutr imento. . V e d i RISTORATIVOT 
e UNGÜENTO. 

R E T A I N E R . V e d i RITENITORE . 
R E T E mira hile, n e l l ' A n a t o m í a , é u n 

píceolo avv i luppamento , o lavoro a rete d i 
que' vafi nel cervello , che circondano la 
g l ándu la pituitaria . V e d i PLEXUS , e CER
VELLO . 

La rete mirabile é aífaí cofpicua ne ' b ru -
t i , ma o non efiíie nelT uomo , o v ' é si 
minu ta , , chela fuá efi lienza cade agevolmea-
te in dubb io . 

Wülis pretende, che fia comporta d 'ar-
t e r i e , vene, e n e r v i e Vieuffens v u o l e , 
che folo d ' arterie ; ed a l t r i , d' arterie e 
piecole vene.. Vieuffen* afferifee,, con m o l t i 
a l t r i A n a t o m i c i , che non v ' é alcana rete 
mirabtle n e i r u o r a o , né in caval l i , . c a n i , 
& c . M a fi t rova nel v i l e l l o , nella péco ra , ; 
capra , ¡kc* 

Ella venne oíTervata e defer í t ta da Ga
leno j , i l quale avendola r i t rovata i n alcuni 
b r u t i , conchiofe che foífe paFimente neli* 
uomo r ma tu t t o c ío che not veggiamo d i 
fimile ad cífa neir u o m o , fi é , che &u i l a t í 
della g lándula pituitaria r dove avrebbe ad 
cífere i l di lei luogo , le arterie carotidi fan-
no una doppia fldfura, in forma di 00 , p r i 
ma che penetrino nella dura madre . 

Galeno- pe nía , che Tulo della rete mira-
h ik fia d i concuocere e perfezionare g l i fp i -

X z l í t i 
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r i t i animal i ; ficcome cuello ( k l l ' cptd'tdymi-
¿es é di perfezionare i l f e m é . V e d i S u RI
TO , e SEME . 

I I Dr. W i l i í s crede, con maggior proba-
b i l i t a , ch 'e l la pub fervire ad imbr ig l iare le 
due rapide incurf ioni del fangue -nel cervcl-
lo di q u e ü e crea tu re , la cui te (la pende 
troppo all' ingiu ; per feparare alcune dclle 
pa r t i fuperfíue e fiero fe del í a n g u e , e man* 
darle alie glandule fal ivali come i l fangue 
entra nel cervel lo ; e per ovviare le o í í ru-
2ioni , che poííono accadere nc l i ' a r tcr ie . 

R E T E penny r negii antichi regií ír i Tn-
glefi , un debito confueto d' un íoldo per 
ogni perfona , al prete della parrocchia. 

R E T I A R I I , * n e l i ' A n t i c h i t a , una fpe-
zie di g l ad ia to r i , cosí denominan da una 
rete di cui fi í c m v a n o centro i lor ' an ta-
g o n i Q i , che fi chiamavano Jecutores, e ta l-
vo l t a mirmillones. Vtáx GLADIATORE, e 
SECUTORES. 

* La parola e forma ta dal Latino re te , 
rete; o per avixntura da retejaculum , 
perche ejji chiamavano la lor rete jacu-
Jum, éd alie volte in una parola r t te -
j a c u l u m . 

Portavano que fia rete fotto i l loro feu
d o , e quando ne trovavano 1 'opportuni ta , la 
git tavaao fopra U teí la del lor' a n í a g o n i í l a , 
ed in queí la condizi«ooe T uccideano con un 
t r iden te , che portavano r e l l ' a l t r a mano . 

L i p f i o , td a l u i , o í í c r v a n o , che combat-
teano in toniche , ed eran fa rn i t i di (pu
gne per afciiigarfi i l fudore , allergere i l fan
gue , & c , e per turar le loro f e r i t e . 

R E T I C E L I . A , RETÍCULA, ira i P i t to-
r i , é una fpexie di cornice , o q u a d r o , com-
po í to dt quattro pezzi lunghi di legno un i -
ti inneme^ i l cui fpazio intermedio é d i v i -
fo da picciole cordicelle, o fili i n un gran 
numero di piccoli q u a d r a t i , f i r a i l i alie ma
g ü e d' una re te . 

Si ufa nel ridurre le figure d i grandi in 
p i c c o l e , o di piccole in g r a n d i » V e d i R i -
DUZIONE . 

R E T Í C E L I A , RETÍCULA, nell ' ACtro-
nomia, un' invenzione per m i í u r a r efatta-
mente la quant i ta delie ecüffi ; introdet ta 
circa cinquant ' anni fa dalT Accademia Rea-
ie d i P a r i g i . V e d i ECLISSE . 

La ret i ce U a é un piccol telajo , c o m p o í l o 
¿x tredici fili di feta fini, equid i í lan t i Huno 
á&ir aiíEQj e paraleili j . coliocaía. nqi foco 

R E T 
d e ' v e í r i d'oggetto de 'Telefcop; ; cioe , n d 
luogo , ove r i m m a g i n c del luminare é d i 
p i n t a , in tu t ta la fuá e í l enf íone . — C o a * 
í e g u e n t e m e n t e , percib , i l d i á m e t ro del So
lé , o delia L u n a , fi vede con tal rríezzo 
d iv i fo in dodici par t i o digiti cgua l i ; c o fle
ché per trovare la quant i ta dell ' e c l i í f e , 
non c ' é al tro da fare, fe non che d i nit-
merare le part i l u m i n o f e , e 1c feure. V e 
di DÍGITO . -

Come una reticella quadra é folo propia 
peí d i á m e t r o , non per la circonferenza del 
luminare j ella v ien talvolta fatta circola-
re , col t irar fei c i rco l i concentrici equidi-
ftanti, che r a p p r e í e n t a n o le fafi deli ' ccliífe 
pe t f e í t amen te . 

M a é v i í i b i l e , che la reticella, o fia qua
d r a , o c i rcolare , dovrebbe eílere peifctta-
mente eguale al d i á m e t r o o circonferenza 
della S t t l i a , tal quale appare nel foco del 
v e t r o ; a l t r imen t i la divifione non pub etTer 
g i u ü a . 

Ora queda non é fácil materia da cffef-
tuarfi , a cagione che i d iametr i apparenti 
del S o l é , e della Luna differifeono i n ogni 
ecliífi ; anzi quello della Luna differifce da 
fc Ücffo nel progre í ío de! medefimo cc l i f i e . 

U n ' a l t r a imperfezione della reticella fié, 
che la fuá grandezza c determinara da qucl-
la dell ' immagine nel foco ; e per confeguen-
za non converra che ad una certa magni-
tud ine . 

M a i l Sr. de la LJire ha trovato un r i -
medio a tutte queíV inconvenienze, eífen-
dogli r iu fc i to di fare , che la fleífa reticella 
poíía fervire a t u t t ' i Te le fcop j , e per t u t 
te le a i t i tud in i del luminare ncli o fteíToeclif-
íe . ; — I I p r i nc ip io , fu cui quefi' invenzio
ne é fondata , fi é , che ficcome due v e t r i 
d' oggetto applicati Tuno contro l ' a l t r o , 
hanno un comune foco , ed i v i fo rmanoua ' 
immagine d" una certa raagnitudine; que í l ' 
immagine c re ícera in proporzione a mifura 
che la d i í l anza tra i due ve t r i s' accrefee:, 
fino ad un certo l i m i t e . 

Se dunque fi prende una reticella di ta l 
magni tudine che appunto venga a compren
dere i l maggior d i á m e t r o , che i l Solé o la 
Luna poííarío rnai avere nel coraun foco di 
due ve t r i d'oggetto applicati l ' u n ' a l f a l -
í r o ; a l t ro non v ' abbifogna che d i r imo-
ver l i f un dall ' a l t r o , come la Stella viene 
ad avere un m i ñ o r d i á m e t r o , per aver. 1' 

Im-
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ímrviacMnc fcmpre e f a t t a m s n í e comprefa nel-
la fíeíía retJcelia. r . i n 

U n ' a l t r o rniglioramento n e, che uccor 
m,2 j fiü di íeta fono foggeí t i a ño rna r í j 
dal loro flato para!el!o, & c . per la difFe-
rente temperatura del l 'ar ia ; fi pub far una 
reticclla d 'uno fpecchio ío t t i l e , t i randoci 
fopra linee o c i r c o l i , colla fina punta d ' u n 
d iamante ; e quefta Tara figura da ogn i a l -
terai ione dell ' a r i a . 

R E T I C E N Z A , RETICENTIA, una figu
ra neila Re t to r i ca , con cu i noi facciamo 
obliqua mtnz ione d 'una cofa, in preten-
dendo di paliarla fotto fileniio. V e d i FI 
GURA , 
- COSÍ r Per non dir nuil a Bella mbilth de* 
di luí antenati ; tr al aje} o di parlare del di luí 
coraggio , e pajjo fotto filenzio la fe ver i th del-
la fuá morale . V e d i PRETERJZÍONE . 

R E T I C I N O , RETICULUM , i l z i r b o , o 
o m e n t o ; neme talvolta dato a quella parte 
dalla di lei í l ru t tu ra in guifa d i re te . V e d i 
OMENTO . 

R E T I C O L A T O corpo, corpuí reticulare, 
r e í r A n a t o m i a , un corpo di vaíl , che gia-
ce immediatamente fotto la cut icola , oepi-
dermia. Vedi CUTÍCULA, &C. 

Quefii vafi c o n í e n g o n o un liquore moe-
c i c o f o , dalla t in tura del quale M a l p i g h i 
penfa che i l color deíla pelle der ivi ; fon-
dando la fuá conghiettura i n c i ó , che la 
cu te , non men che la cu t ico la , de ' neg r i , 
é blanca; e c h ' e í í e non diífcrifcono in ve-
run ' a l t r a circoftanza da quelle degli Euro-
p e i , fuorché in quedo partscolare . Ved i NE-
GRI. Vedi anche CUTE, e PAPILLA. 

R E T I C U L A R E . Vedi RETICOLATO. 
R E T I C U L A R Í S plexus, alie volte de

nota la choroide , che cosí chiamafi , pe r ché 
le fue fibre fono intrecciate come una rete . 
V e d i CHOROIDES . 

R E T I F O R M E lacis, ne l i 'Ana tomia , lo 
fleífo che rete m i r a b i l e . V e d i RETE. 

R E T I N A , neir Ana tomia , e n e l l ' O t t i -
ca , pannicolo ret icolato intorno a l l ' u m o r 
v i t reo de l l ' occh io , d i cui ella forma una 
oelle tuniche . Si chiama anche amphible-
Jncides, retijormis, e retitularis túnica , ef-
í endo intrecciata a guifa di rete. V e d i TÚ
NICA, e OCCHIO. 

retina hV vAúraz, o la pih i n t ima del-
ie. veí t i deir occhio » giacendo iramediata-
saente fotto la choroide, Vexii CHOROIDES. 
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Ella fi forma di un' efpanfione deiia par-. 

te medullare del ñ e r v o ott ico ; and' ella ü 
t rova aííai f o t t i l e , m o l l e , blanca , & c . raf-
fomigliante alia follanza del cerve l lo , col
la trafparenza del corno di una lanterna . 
V e d i OTTICO ÑERVO. — Q u a n d ' é fepara
ta dalla choroide , fi raccoglie in un raacchio, 
o malfa moccicofa. 

Si fuppone d 'o rd ina r io , che la retina fía 
i l graod' ó r g a n o della vifione , che fi fa col 
mezzo de' raggj di luce rifleffi da ciafcun 
punto degli ogge t t i , r i f ra t t l nel lar paííag-
gio per g l i umor i a c q u o í i , v i t r e i , e cr i í ta l -
l i n i , e cosí g i t t a t i neila retina; dov'eíTi d i -
pingono 1' immagine dell ' oggetto ; e dov' 
elü fanno un ' impre f f ione , che di la é con-
t inua ta , per le fine capiílari de' nerv i o t t i -
c i , al fenforio. V e d i VISIONE. 

I n fatti , fe la retina, o la choroide fia i l 
principal ó r g a n o della v i f i one , e quello su 
cui le . immagin i degli o-ggetti vengono rap-
prefentate ; é flato afíai difputato fra varj 
m e m b r i dell ' Accademia Reale, particolar-
mente fra i Signori Marictte , Pecquet y 
Ferrault, Mery, e de la Hire. — Mariottc 
tenne i ! primo per la choroide, e fu feconda-
to da Merj : g l i a l t r i fo iknnero la caufa 
della retina. 

Se giudicb fempre , che la retina abbia 
t u t t ' i caratteri dell ' ó rgano principale . —>• 
E H ' é fituata nel foco della r i f razion degli 
umor i dell ' occhio ; e per confeguenza rice-
ve i ver t ic i dei coni de' raggj , che proce-
dono dai varj punt i degli oggett i . Ella c 
afíai f o t t i l e , e confeguenteraente aífai fenfi-
b i l e . H a l a fuá origine dal ñe rvo o t t i c o ; ed 
é ella fieffa del t u t t o nervofa ; ed é c o m ú n ' 
op in ione , che i nervi fono i veicoli di tut* 
te le fenfazinni . Finalmente , ha comunica-
zione eolia foftanza del cerve l lo , ove ter-
minano tu t te le fenfazioni . Ved i , CERVEL
LO , SENSAZIONE, &C. , 

Quanto alia choroide, fu fuppoí lo che p 
di lei ufo foOfe di fermare i r a g g j , i qual i 
I ' eftrema tenuita della mina lafcerebbe paf-
fare ; e di far alia retina lo fteííb fervizio r 
che i 'argento v i v o fa ad uno fpecchio ; fpe-
zialraente in quegli a n i m a l i , i n cu i ella é 
n e g r a . V e d i CHOROIDES. 

M a dallo fperimento d' un g a í t o immerr 
fo neU'acqua, formo i l Sig. Mgfjr un ' op i 
nión d i í í e r e n t e . — E g l i oífervb che la retina 
fpariva a f í o lu t amen tc in q^ueH' occafione ^ co

s í 
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si, bene che t a t t i g l i a l i r i umor i d e i r o c c h i ® * le jOvcdimonrb, che i l ñ e r v o o t t l c o non é c o m 

porto di fibre , come gl í a l t r i n e rv i ; ch* 
cgl i é- folaraente una coda de!la in idoí la i n -
chiufa i n un c a n a l e f u o r i di cui egli é f á 
ci lmente feparabile. V e d i OPTICO MERVO 

i n tempe che la choroids íi vedea fempre di 
ftintamente, ed anche con tute ' i color i v i 
v a d , , c h ' e l l a h a i n quel l 'anímale . — > Q u i n -
di egli conchiufe r che la retina foíTe tanto 
í r a fpa ren te come g l i umor i „ ma ia choroide 
opaca v confeguentemente , che la retina n o » 
foíTe uno fírumento propr io a terminare e 
fermare i coni de' raggjr o a rieevere l e i n v 
magin i degli o g g e t t i : ma che la luce dovea 
paflare per la medefima , e che nore potea 
fermarfi che alia ír/)oro/¿í<f ; la quale p e í c i b d i -
verrebbe i l p r inc ipa l ó r g a n o della v i f i one . 

11 color ñ e r o della choroide: nell' uomo é 
e ñ r e m a m e n t e favorevole a quedo fentimen-
t o : pare che Torgano' principale r ich ieg-
g a , che 1' azione della í u c e d e b b a terminar-
l i m eífo c o m ' e l l a arriva ;; i l che certamen-
í e fa egli q u l nel nero> che a í íb rbe t u t t ' i 
l a g g ; , e non ne rif leí te a l cuno ; e dovrehb' 
a^che parer neceffario , che i ' az ione de l l* 
luce abbia ad effer p iu forte fu l l ' ó r g a n o del
la vifta che in q .uaíunque al tro l u o g o : ora j 
certo íi é , che la luce eífeodo r i cevu ta , ed 
a í forbi ta in un corpo ñ e r o ^ dee eccitare una 
Siiaggior vibrazione in quello , che in qua-
luoque al t ro f l r o ; e q u i n d i é che i corpi ne-
r i fono accefi con un ve t ro da fuoco aífai 
•piu preffo che i b i anch i , V e d i NEREZZA , & c . 

La fituazion' della choroide dietro a l l a r c í i -
f¡a k un' altra c i r c o í l a n z a dal canto fuo; aven-
do i l Sig. Mery o í í e rva to la ftefsa pofizione 
d e l i ' ó r g a n o principale dietro ad; un'1 ó r g a n o 
mediato negli a l t r i fenf i : i l che fa una f e l i 
ce analogiao — C o s í ia cueicola eííefa fopra 
í a pelie , é l5 ó r g a n o medio del t a t t o ; ma 
la cute al difsot ío n5 é i l principal ó r g a n o . 
Si ofeerva lo ftefso nell5 orecchio, nafo , & c . 

L a retina, percib , dovrebbe parere una 
fpezie d ' ó r g a n o mediato o fecondario, che 
ferve a r o m p e r é 1' impreffion troppo forte 
della luce sulla choroide, od a confervarla; 
ielv é T ufo a t í r i b u i t o al lacutieola o — A tut -
to quefto s'aggiunga , che la retina h infen-
íibile , come quella che ha la fuaorigine dal
la fo í tanza medullare del cervello , c h ' é p u r 
Sale ; e la choroide y alls incontro s mo l to fen-
í íbile r come quella che nafce dalla pia ma-
á r e , ch ' é cé r eamen te fenfibile in alto gra-
é o . V e d i ÑERVO , MEDULLA , MENINOr. 

Queft' u l t i m o argomento foffrendo- qual-
cfte dubbio y i l Sig» Mery fu impegnato a 
fsovaTlo j , elo fecedavanti i'Accademia'Reas-

Quefta ftruttura del ñ e r v o o t t i co , . fin q u l 
ignota y moftra che la retina non pub efser 
una membrana t ella é una fempiiee dilata-
zione della mido l í a , . inch iufa fo t to due mera-
brane ; e una midol ía non pare foflanza pro-
pr ia ad efsere fíto di fenfazione. —^Appena 
pub- fervire a eos' a lcuna, fuorché a filtrare 
g l i f p i r i t i neeefsarj, per T azione della v i f i o 
n e . — La v ib raz ione , con cu i fí e í f e t t u a l a 
í en faz ione fiefsa r dee farfi sur una parte p i i 
folida , piu ferma , e piíi fufcetí ibile d i u r i 
impre í f ion v igorofa . 

R E T O R I I , RHETORII, una Setta d' Ere-
t ic i in E g i t t o , denominad dal lor capo Rhe° 
torius -

L a dot t r ina particolare di que í ío Eref íar -
ca , come rapprefenta F i l a í l r i o , era , ch' cg l i 
approvava tut te l 'E re fie anteriori a lu i j ed 
i n í c g n a v a , ch ' erano tu t te giufte . — M a -
quanto Fi la í l r io d i luí rammenta pare si r i -
d i c o l o , e afsurdo t a l e , che San t*Agof t ino , 
Haref. 7. non potea perfuaderfi che fofse 
v e r o . 

R E T O R N O faifo brevium; uno f e r i t t o , 
che ha luogo in Inghi l te r ra contro i l Sce-
riffor cheh-a efecuxion di procefso , per aver 
fatto r i t o rn i falfi d i f e r i t t i . . V e d i R iTORNO. 

R E T R A C C Í A R E , o RÍTRACCIARE 
nella Cacc ia , é quando i Can i hanno per-
duto l ' o r r a a , o la traccia della be ( l i a , c 
debbono retraed are, o tracciarla di nuovo « 
V e d i TRACCIA . — Dieono , chiamar a trae' 
cia\ venir alia traccia, & c . V e d i CACCIA . 

RETRACCIAR la cacciagione, fi ufa p r i n 
c ipa lmen te , quando dopo averia firaceata \% 
paífata n o t t e , vanno a: cercar ía di nuovo la 
ma t t ina fufseguente col braceo da fanguCj. 
o fimili. V e d i i ' A r t i c o l o HOUND 

R E T R A C T O R aUnaft? nell ' A n a t o m í a 
un pajo á'v m u f c o l i , chiamato anche eleva' 
tor labii fuperiorif . V e d i ELEVATOR .. 

R E T R A H E N S amiculam v nel l ' A n a l o -
mia 5 un pajodi mufeo l iv dell'orecehio efter-
n o ; confií te i n una- porzioí te di, fibre car-
nofe, che in alcuni corpi- forro divife in tre 
mufeol i d i f t i n t i , . nafcenti dall'ox temporalea 
e fitti alia parte dircrana á z \ h c o n c h a V e 
d i AuílICOLAo 



K E T 
M a queñi ínufeoli í ono cosí pkcol i tie-

d l uomini , che i' auncola é <li rado mo-
?ibi!e del tutto. Vedi ORECGHIO. 

R E T R A X I T , nella Legge , i guando 
l'attore viene in Corte in perfona, í b l o , 
^ col reo; e dichiara, che non vuol pro-
«edere p i V oltre nella fuá azione. 

U n ntraxit é perentorio , e una perpe
tua eccezione^ e puo eífcr piatito come ta
le alPaitore nella íleífa azione per fempre . 

U E T R I B U Z I O N E , RETRIBUTIO , un 
h d prefente , dono gratuito, o riconofcen-
^ a , data in luogo di falario fórmale , o di 
fbpend ió , a perfone impiegate in affari, che 
non cadono si immediatamente fotto la ü i -
m a , né dentro r ordinariocommercio di da-
« a r o , 

Quegl i , che mini í lravano alf altare anti-
camente viveano di retribuziom , che rice-
veanopei fervigj, che rende va no alia Chie-
f a . M a quede retribuzioni fu ron o polcia giu-
dicate proprie ad effer affegaate a fomme 
precife. Vedi DECIME. 

R E T R O * , un termine frequentemente 
ufato nella eorapofizione, per denotare qual-
che cofa di dietro o all'indietro in rifpetto 
ad un'al tra; in oppofizione a van, o vaunt 
prefíb gl' Inglefi , avant i , 

* Bglí e formato dalla corruzton del Fran-
cefe , arriere , che fignifica lo Jiejfo . 

RETRO, in fenfo mil itare, e ufato per la 
parte di dietro di un' Arma ta , &c . in oppo
fizione a fronte , o faccia ^ i tifa . Ved i 
FRONTE. 

R E T R O - A M M I R A G L I O , é T A m m i r a -
glio della terza ed ultima Squadra della Flot-
ta Rea le . Vedi AMMIRAGLIO, SQUADRO-
NE C FLOTTA • 

R E T R O A T T I V O * , nella Legge, quel-
lo che íia un1 influenza, o effetto sul te ra
po paí fato , 

* La parola e compofta dal Latino retro , 
aW indietro , t ago , io opero. 

Dic iamo, che le nuove leggi e flatuti non 
hanno effetto retro atiivo y c i o é , non han no 
forza od effetto, quanto a cib ch' é di gia 
paífato; né poí íono allegarfí come rególe per 
qualche cofa fatta avanti la lor promulga-
•zione. — L a di ioroautorita é del tutto fo-
pra cofe a w e n i r e . 

Per verita noi abbiamo alcuni efempj di 
leggi , che riguardano indietro , o hanno 
rmoazione; c i o é , che fono fatte con efpref-
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fo difegno di eftenderle a cofe di gik paíía-
te . —Quefte d1 ordinario fi chiamano leggi 
ex pofl faEio . Vedi LEGGE , &c. 

R E T R O C E D I M E N T O , RETROCESSIO , 
l'atto di rinculare; piís ufualraente efpreífo 
per retrogreffione ^ o retrogradazione , V e d i 
RKTROGR ADAZIONE , &c. 

RETROCEDIMENTO dell5 Bquinozio . V e 
di PRECESSIONE, 

RETROCEDIMENTO delle Curve , Bcc. V e 
di RETROGRADAZIONE, CONTRARIA FLES-
SUR A , &C. 

R E T R O C O N T E A , rter, o reer comty ¥ 
retro tomitatus, íi ufa ne' libri di legge I n 
glefi , in oppifizione z open county ^ c o n t é a 
aperta. Vedi CONTÉ A » 

Pare che c í o fia qualche luogo pubblico, 
che i ! Sceriffo aífegna per la ricevuta -del da-
narodel R e , dopo il fine deilaCorte<li C o n 
tado . — Fleta dice, c h ' é dies trajlinus pofi 
comitatum. 

R E T R O G R A D A Z I O N E ,ORETROORES-
SIONE, fa t to od effetto d'una cofa che íi 
move all'indietro. Ved i RETROGRADO. 

RETROGRADAZIONE, n e l l ' A í l r o n o r a i a , é 
un moto apparente de' pianeti , nel quale 
pare ch'eíTi vadano all' indietro nell' Ec l i t -
tica , e íi movano contro l'ordine , o la 
fucceífione dei fegni. Vedi PÍANETA , ÉCLIT-
TICA, &C. 

Quando un pianeta fi move in confequen-
fia ^ c i o é , verfo i feguenti í e g n i , ovvero 
fecondo l'ordine dei fegni, come da A n V 
te a T a u r o , da T a u r o a C e r a i n i , &. vale 
a d i r é , da Occidente a Oriente, íi dice cU* 
tgli é diretto. Ved i DIRETTO. 

Quand1 egli appare per alcuni giorni nelP 
ifteflo punto d e ' C i e l i , fi dice ch'egli é fia-
zionario* Ved i STAZIONARIO . 

E quand'egli v^ 'm ante endemia c ioé ver
fo gli antecedenti fegni , o contro l'ordine 
dei fegni , vale a diré , da Oriente ad O c 
cidente, fi dice ch' é retrogrado. Vedi AN
TECEDENTI A , SEGNO , &c . 

I I Solé e la Luna fempre appajono diret-
t i . —Saturno , G i o v e , M a r t e , Venere , e 
M e r c u r i o , alie voltedirett i , alie volte fla-
zionarj , ed alie volte retrogradi. Vedi SA
TURNO, GIOVE, VENERE, &C. 

I pianeti fuperiori fono retrogradi á r ea la 
lor'oppofizione co l S o l é ; gl' inferiori circa 
la loro congiunzione. Vedi OPPOSIZIONE, 
c CONGIUNZIONE^ 

G l ' I n -
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G r in terval l i di tempo tra le á u e retrogra-

dazioni de' varj p i ane t i , fono inegua l i . — 
I n Saturno t g l i é un* anno , e 13 g i o r n i ; 
án Giove ua 'anno e 43 giovni ^ in Mar t e 
due anni , 50 g i o r n i ; I n Venere u n ' a n n o , 
220 giorni ^ in Mercu r io 115 g l o r n i . D i 
nuovo , Saturno continua retrogrado 140 
g i o r n i , G i o v e i 2 ó , Mar t e73 , Venere 42 , 
IMercurio 22 : puré non fono coñan tennen-
te eguali ie v a r i é retrogradazioni dello ñef-
fo pianeta. 

Q u e í t i cangiamenti d i corfi , e di tno t i 
de' p i a n e t i , non fono veri", ma apparent i : 
quando fono riguardati dal centro del Sirte-
roa , c ioé dal S o l é , appajono fempre u n i -
f o r m i e regolari . — L e inegualitadi nafco-

.no dal m o t o , e pofizion de lia i e r r a , dond' 
efíi fono o íTerva t i , e cosí fp iegat i . 

Supponete P N O ( Tav . Jl j ironomia, fig. 
^58. ) una porzione del Zodiaco , A B C D 

1'órbita della Te r ra , e E M G H Z P ó r b i t a 
d ' u n Pianeta fuperiore , e. gr. Saturno. E 
fupponete Ja T e r r a in A , e Saturno in E ; 
nel qual cafo egli apparr^ nel Zodiaco al 
punto O . — Se ora Saturno reftaffe fenz' 
alcun moto , quando la Te r r a arriva a B , 
egli farebbe veduto nel punto del Zodiaco 
L , ed apparrebbe ch' egli avefse deferitto 
I ' a rco O L , e che íi fofse mofso fecondo 
I 'o rd ine de' fegni da Occidente ad Oriente . 
M a pe rché , mentre la Ter ra ü a pafsando 
da A a B , Saturno pariraente íi muove da 
E M , ov' egli é veduto in congiunzions 
col S o l é , parra ch ' eg l i abbia defentto Par
co O Q piu grande di quello O L . I n que-
í lo Rato i l pianeta é d i r e t t o , ed i l fu o mo
t o , da Occidente ad Or i en t e , ovvero fecon
do 1'ordine dei fegni . E M fuo m o t o , ora 
ch 'eg l i é in congiunzione col S o l é , e nel-
la maggior lontananza da n o i , é piíi pre-
fio che in qualfivoglia al tro t empo . V e d i 
DIREZIONE . 

A r n v a n d o la Ter ra a C , mentre Satur
no deferive ¡ 'arco M G , egli fara ofserva-
to nel Ziodaco in R . M a efsendo la Ter 
ra avanzata a K , e Saturno a H , coficché 
la linea K H unendofi alia Te r r a ed a Sa
t u r n o , fia per qualche tempo paralella a fe 
í lefsa , o quafi c o s í ; Saturno ía ra veduto 
per t u t í o quel tempo nello flefso punto del 
Zodiaco in P , e colle mcdefime Stelle fif-
fe j ed é pcicib ñ a z i o n a r i o . V e d i STA-
2 I O N E . 

RE T 
M a la Te r r a efsendo venuta a D , e Sa« 

tu rno arrivato in oppofizione al Solé in Z } 
egli apparra nel Zodiaco in V , e fembre-
ra che fia flato retrogrado, o che fia andato 
a l l ' i n d i e t r o attraverlo al l 'arco P V — C o s í 
i Pianeti fupe r io r i , nelle confiderazioni o t -
t i c h e , fono fempre retrograda quando fian-
no in oppofizione al S o l é . V e d i SOLÉ , Op-
POSISIONE , & c . 

L ' a r c o , che i l pianeta deferive, mení r? 
é cosí retrogrado ^ fi chiaraa l 'arco di retro-
gradazione. Ved i ARCO. 

G l i archi d i retrogradazione de' varj Pia
ne t i non fono egual i . — Quello di Satur
no é piu grande di quello di G i o v e ; quello 
piíi di quello di M a r t e , & c . 

RETROGRADAZIONE dei m d i , é un mota 
della linea dei n o d i , col quale ella c o n t i 
nuamente cambia la fuá fituazione da Or ien
te ad Occidente, contro Tordine de' Segni ; 
compiendo la fuá retrograda circoiazione nel 
g i ro di cirea 19 anni : dopo i l qual tempo 
i ' uno e 1' al tro nodo efsendofi r i t i r a t i da qual 
che punto del i ' Ec l i t t í ca , ci r i tornano d i 
n u o v o . Ved i NODO, 

RETROGRADAZIONE del S o l é . — Quand* 
i l S o l e é n e l l a Zona t ó r r i d a , e ha la fuá de-
c l inaz ione , A M , { Tav. jijhonomia, fig. 59.) 
maggiore della la t i tudine del luogo A Z , 
ma o fettentrionale , o meridionale come 
quella é 5 parrk che i l So!e vada a l l ' indie
t r o , o fia retrogrado &v&nú e dopo raezzodl . 
V e d i SOLÉ , e ZONA . 

I m p e r c i o c c h é , t i rate i l cireoío verticale 
Z G N ad eífer una tangente al circolo diur
n o del Solé in G , ed un altro Z O N , a t -
traverfo al Solé che s'alza in O . — Egl i é 
evidente , che t u t t ' i c i rcol i ver t ica l i inter-
medj tagliano i l circolo diurno del Solé due 
volte : la p r i m a , nel!'arco G O , e la fecon-
da volta nel l ' arco G I . — P e r i l che , co
me i l Solé afcende per Parco G O , a r r iva 
continuamente ad u l te r ior i ed ul ter ior i ver
t i c a l i . M a com' ei continua i l fuo afcendi-
mento per l 'arco G I , egli r i to rna a' fuoi 
p r i m i vert ical i 5 e percio é veduto retrograda 
per qualche tempo avanti raezzodie. — Si 
pub mofirare nella í k f l a maniera , ch' egl i 
fa lof te í fo per qualche tempo dopo mezzodie. 

Q u i n d i , come l ' ombra fempre tende alia 
via oppofia a quella del S o l é , 1' ombra fara 
retrograda due volte ciafcun giorno i n tu t t ' i 
iuoghi della Zona tó r r ida , ove ia declina-

zioa 



7-Dn del Solé ecccde la la i i tudine . V e d i 
IVÍ E R. A • 
RETROGRADAZIONE , o retrogreffione , 

r e l i a G e o m e t r í a piü alta , é lo ñeflfo con 
c í o che chiamiatrso akr i rne^ t i flejfxone con
traria. Vedi pLESSIONE CONTRARIA . 

L a retrogreffione delle curve fi pub inten-
¿QX cosí . —Supponete , che una linea cur
va A F K , (Tav.Geometr ía , fig.Sz.) fia i n 
pa r t e , concava, in parte, conveíTa, rifpet-
t o alia linea retta A B , o rifpetto al punto 
determinato B j i l punto F , che fepara la 
parte concava della curva dalla convefla , 
o che fa l ' e f t fe tmtk dell ' una , e '1 pr inci
pio del ! 'a l t ra , fi chiartia i l punto di contra
ria fkffio-ne, quando la curva é c o n t i n u a í a 
da F verfo lo fteíío lato come p r i m a . — 
Quando la curva é c o n t i n u a í a alT indietro 
jceríb k , a ü o r a F é i l punto di retrogreffio
ne. Ved i PUNTO, e CURVA. 

R E T R O G R A D O , * RETROGRADUS , 
qualcofa che va ali ' indietro , ovvero in una 
•direzione contraria alia na tura le» — T a l ' é 
si moto del gambero , del granchio , & c . 

* La parola fi forma del Latino, retro , a 
r/Vío, e gradior , ¿o vo . 

Se 1'occhio e l 'ogget to fi movono amen-
dueper lo fteííb ve r íb , ma l5 occhio piu pre-

ü o che l 'ogget to ; r o g g e t t o parra che fía 
retrogrado, cioé , che vada a l l ' indietro , o 
-che avanzi in vía contraria a quella i n cu i 
£gl i va realmente. Ved i VISIBILE,. 

Q u i n d i i Pianeti in alcune par t i delle lo-
•r-o o r b i t e , par^ che í ieno retrogradí. V e d i 
P i ANEXA , e RETROGRADAZIONE. 

'RETROGRADO oráine, in matcrie di nu-
merazione , é quando in vece di contace 
í i , 2 , 3 , 4 , noi c o n í i a m o 4 , 3 , 2 , 1, 
•Vedi PROGRESSIONE , SERIE, NUMERO , 
& c . 

RETROGRADÍ verfi, fono quelli che dan-
•no le QeÜe parole , comunque fi leggano , 
a v a n t i , o nidietro ; ch iamat i anche verfi re-
elprochi , e ncurrénti . 

Tal1 é — Signa te figna temeré me tangís , 
& an^is . 

R E T R O G R E S S I O N E , o RETROCESSÍO-
NE, l o ü e ü o che retrcgradazicne. V e d i RE
TROGRADAZIONE . 

R E T R O G U A R D I A , é quella parte d i 
un A r m a t a , che marcia T u l t i m a ; fegui-
víando ¡1 corpo di battaglia, per imped i ré o 
fermare i « M e t í o r i . V e d i GUARDIA, 
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R E T R O - L I N E A , di un ' Efercito accatft-

pa to , é la feco»da l inea ; ella íta qu a t t ro -
cen to , o cmquecento pertiche in c irca d i -
ftante dalla pr ima linea , o dalla fronte . V'e-
di LINEA . 

R E T R O - M E Z Z E F I L E , fono le tre u l 
t i m e linee , o ranghi d' un battaglione , quand* 
egli é formato della profondita d i f e i . V e d i 
FILA . 

R E T R O M I N G E N T I , * nella Storia n«-
tu ra l e , una clafle o divif ione d ' a n i m a l i , i l 
cui d i f t in t ivo fié, che orinano , o pifciano 
a l l ' i nd i e t ro ; si m a f c h j , che f emmine . — 
T a l i fono i l i o n i , i g a t í i , & c . V e d i ANÍ
MALE . 

* La parola e compofla dal Latino retro., 
airindietro ^ e mingo , ¿o pifcio. 

R E T R O P A N N A G I O * , RETROPANA-
G l U M , negli ant ichi Codic i I n g l e f i , after-
pannnge; ovvero cib che vien lafciato, al-
lorché le beíHe hanno f a t t o , o mangiato í l 
meglio . V e d i PANNAGIUM. 

* Et debent habere retropanagium a Fe-
ñ o Sanfl i M a r t i n i usquod Feftum Pur, 
B. M a r i ce. Petit . in par í . temp. Edw. I I L 

R E T R O R A N G O , é 1'ultimo rango ¿' 
un ba t tag l ione , o fquadrone , quand 'é for
m a t o . V e d i RANGO, 

R E T R O S P E T T O , i l guardare od oíTer-
var a l l ' i n d i e t r o . Ved i RETROATTIVO, 

R E T T A N G O L A T O , o RETTANGOLO, 
Triangolo, é un triangolo , uno de' cui ait-
go i i é r e t í o , o eguale a .90o.. 

N o n v i pub eífere che un fol 'angolo rec
to in un triangolo piano ; percib un t r i an 
golo rettangolato non pub eííer e q u i l á t e r o . 
V e d i TRIANGOLO . 

RETTANGOLO, nella G e o m e t r í a , detto 
anche bislungo e lungo Quadrato, é una fi
gura quadr i l a í e ra rettangola , ( M L I K , Tav. 
GeometrJa, fig. óo . ) i cui la t i oppofti ( O P 
e N Q., come anche O N e P Q ) fono egua-
l i . V e d i QUADRILATERO . 

Ovvero , un rettangolo é un paralellogram-
m o , 4 cui l a t i fono inegua l i , ma g l i augo-
l i r e t t i . Vedi PARAI.LELOGRAMMO . 

Per trovar /' área d1 un rettangolo : mifura-
te la lunghezzadei la t i M L e M I ; e m o l -
t ipl icate l i Tuno per F a l t r o : i l prodotto é 
Varea del re t tangolo . 

C o s í M L eífendo — 345 p i ed i , e M I = : 
323 piedi i Varea fi trover'a e í f e r e 4 2 4 3 5 pie-
di quadr i , 

¡ÉJ Qui t i* 



Q u i u d i , i 0 , i ntíangoli íotio i n una ra-
gione corapofía di quella dei loro la t i M L 
e I K ; e percib i rettangoli che hanno la 
üef la a l tczza , fono Tuno aU'al t ro come le 
lo ro bafi ; e quegli che hanno la lUífa ba-
f e , fono 1'uno al l ' ahro come le loro al-
tezze, 

2 ° . , Se dunque v i fono tre linee jn con
tinua proporzione 5 íl quadro della mezza-
na é egu^le al rtttangolo dei due e í i r e m i . 
V e d i PROPORZIONE. 

3 0 . , Se v i fono quat t ro linee rette in 
continua proporzione^ 11 vettangolo {Q\.X.O 
e í l r emi é - e g u a l e al rettangolo fotto i ter-
raini mezzan i . 

4 0 . , Se dallo íteíío punto A fig-óx.'a t i 
rano due linee ; una delle q u a l i , A D , ¿ 
una tangente ad un c i r c o l o , i ' altra una fe-
cante A B : i l quadro , o quadrato delia tan
gente A D , fark eguale al rettangolo fotto 
la feeante A B ; e quella parte .di eífa fuo-
i i del circolo , A C . 

50 . , Se due o piü fecanti A ¿ r , A B ; & c . 
fi t i rano dallo ücífo punto A ; i rettangoli 
fot to i l ior t u t t o , e le í o r p a r í i fuori del cir
co lo , faranno eguaÜ . Vedi SECANTE. 

ó 0 . , Seduecorde s'interfecano Tuna I 'al
tra , i rettangoli fotto i loro fegmenti faran
no egual i . Vedi CORDA. 

RETTANGOLI f i m i l a r i . V e d i 1' A r t i c o l o 
S íMILE i 

RETTANGOLO , n e l l ' A r i t m é t i c a , h lo ñef-
fo che i l prodotco, o faclum. Ved i PRO-
DOTTO, 6 M ü L T l P L l C AZIONE . 

R E T T A N G O L O ? o RETTANGOLARE , 
nella G e o m e t r í a , s'applica a figure e f o l i d i , 
che hanno uno o piu angofi r e t t i , Ved i AN-
GOLO , & c . 

T a l i fono i quadra t i , r e t t ango l i , e t r ian-
gol i ret tangoli tra le figure piase ; i c u b i , 
paralellepipedi, & c , tra i folidi . V e d i F I 
GURE, SOLIDO, & c . 
' Si dice anche, che 5 fol id i fono mtango-

rifpetto alia loro fituázione: c o s í , fe un 
c o n o , c i l i n d r o , ¿kc. é perpendicolare al pia
no dell ' O r i zzon te , egli fi chiama un cono , 
un c i l indro , & c . rettangolo o retto . Vedi 
CONO, e CILINDRO. 

G l i ant ichi ufavano la frafe feztone ret-
langola d1 un cono , per denotare una para-
bo la ; venendo quella fezione c ó n i c a , a v a n t í 
A p o l i o n i o , folamentc confiderata in un co
n o , ia cui fezione col mezzo de l l ' a í fe fa-
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í c b b e un í ñ a n g o l o , mtangolato nel v é r t i c e . 

Qu ind i appunto Archimede in t i t o lb i l fuo 
l i b r o della quadratura della parábola , col 
.nome di reBanguli coni /etiio. 

RETTANGOLO Barómetro. V e d i BARÓME
TRO . 

RETTANGOLI mulini a vento, V e d i MU-
LINO a VENTO . 

R E T T 1 F 1 C A R E i l globo ^ o la sfera, h 
un previo a g g i u í l a r a e n t o del globo , o sfe» 
ra , per prepararla alia foluzione de' proble-
m i . Ved i GLOBO, CSFERA, 

Si fa col portare i l luego del Solé nell* 
Ecl i t t ica sul g l o b o , al lato g r a d u a í o d e l me
ridiano d ' o t t one ; elevando i l polo al di í ío-
pra de 11' orizzonte , tanto quanto é la l a t i -
tudine del l u e g o : acconciando i ' Í nd ice dell* 
ora e f a í t a r aen t e alie dodici del mezzodie ; 
e ferrando a vite i l quadrante d ' a l t i tud ine ? 
( f e ve n ' é occafione) al z en i t . 

T u t t o quedo fía comprefo nel t e r m i n e , 
rettificar i l globo. Quando cib é f a t t o , i l gla-
00 ce l eñe r apo re í en t a la vera poftura de 'C ie -
j i , peí meriggio d i que! giorno , peí quale 
CgÜ é re t t t f ica to . 

RETTIFICARE le curve , V e d i RETTÍFI-
CAZIONE, 

RETTIFICARE; i l r iddrizzare qualcbe co
f a , o farla dr i t ta d i n u o v o . Vedi RETTIFI-
CAZIONE . 

G l i a lber i , ed al tre piante hanno una fa» 
col ta naturale di r e t t i f i ca re fe ítcíTc , al lorcha 
da una caufa e í lerna fono sforzate a fortire 
dal perpendicolo . V e d i PERPENDICO-
L A R I T A* . 

N e l fenfo morale , i l riddrizzare grava-
m i , fi é r i f o r m a r l i , o r i m o v e r l i . 

I I riddrizzare un cervo , fra cacciatori , fi 
h i l met ter lo fuori de' fuoi cambiamenti , o 
r i g i r i , 

R E T T I F I C A T O ; parlandofi di f p i r i t i , 
&G. fono quegli fp i r i t i che han f o ü e n u t o 
1' operazione di retttficazione , o che fono 
flan piu e pii i volte d i f t i l l a t i , per fepararne 
qualche materia eterogenea , che potrebbe ef-
ferfi alzata con eíii nelle pr ime d i f l i l l a z i o n i . 
V e d i RETTIFICAZIONE , 

Qu ind i si d ice , fpir i to di vino due volte 
rettificato , tre volte rettificato , & c . V e d i 
SPIRITO . 

La rettificaziohe é quella che fa la diffe-
renza tra l ' a cquav i t e , e g l i fp i r i t i d i v iog 
rettificati. V e d i ACC^UAVITE . 

R E T -
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í t f T T I F I C A T O R E s nella Nav íga -z lo -

m é uno fframento ufato per determinar 
Ta varnzionc del compaífo o buíTola, affine 
d i reruficare 'ú corfo del Va íce l lo r & c . V e 
di V AR rAÍIONE 5̂  e CORSO o ^ 

E1 cornpoílo d i due c i r c o l i , poü i Puno' 
fuiralíí-0'» o i n t r o d o í t r Puno n e ü ' a l t r o , e 
talmente legad infierne ne5 lo ro cen í r i che 
rapprcfcntino due compaffi y l ' uno fifíb , e 
i ' altro movibile;1 c i a í c u n o divi fo in 32 pun-
t i del c o m p a í í o , e 360 gradi f e numerato 
per ambi i v c r f i y dal Settentrione eda l M e -
r igg ío terminando1 aH'Oriente €d; Occiden
te i n 90' g r ad i . 

I I compaffo fiffb rapprefenía F Orizzonte y 
sn: cui iF Settentrione s e t u t t i ' g l i a l t r i pon-
t i fono foggeí t i a variazione *• 

N e l centro del compaffo rabvibile fla le
gato un filo di fe ta , lungo a b b a ü a n z a per 
arrivare alia parte e í ler iore del compaffo fif-
f o . M a fe' lo ñi-umento1 é fatto di l egno , 
íi adopra; u n ' Í n d i c e in vece del filo. V e d i 
COMPASSO'. 

R E T T I F I C A Z I O N E , * F a t t o di m t i -
ficare y c ioé di ' correggere , rimediare , o r id -
drizzare qualcbe difetto-o errores rifpetto 
alia natura 5 a l l ' arte , od alia moral i ta . V e 
di RETTO , DRITTO , RETTITÜDINE , & c . 

* La parola e compojla- d& reftus , retto ^ 
d 'tritto 5 e fío , io divento -

RETTIFICAZIONE s nella^ C h i m i c a , é i l 
replicar va r i é volte una d i f t i l laz ione , o fü-
b l i m a z í o n e affine. di; rende re la' foflanza 
piíi pura ,; piíi fina , e piu libera; dalle part i 
acquofe o; terree . V e d i DISTÍLLAZIONE 0 

L a rettlficazione é una; r e i t é ra l a depura-
ítiene d5 una? materia d iñ i l la ta e. gr. acqua-
vi te 5 f p i r i t i , o o l j ; coi fargü ripaffar d i 
bel nuovo fulle loro feccie per' renderl i 
p iu f o t t i l i , ed; efaltarne; la loro v i r t í i . V e 
di SPÍRITO , & c . 

1 fali fiffi fi rctüficano colla calcinazione S' 
d i f fo luz ione , o filtrazione. Ved i SALE , D i s -
S O LUZ í O NE y &Co -

I meta l l i fi rettificano , c ioé fi rajfinam, 
colla coppella \ i regoli ? con fufioni repli-
cates & c . V e d i M E T A L L O , RAFFINARE, 
i & C . 

RETTIFICAZIONE , nella G e o m e t r í a , e i l 
t rovare una linea; retta; eguale ad una cur
va . V e d i CURVA' . 

T u t e o cib che fa d 'uopo per trovare la 
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quadratura del circolo , é la rettificazione' 
della di l u i circonferenza y effendo dimoftra-
t o , che F área d' un" circolo é eguale ad un 
tr iangolo re t tangolo, i cui due l a t i , che 
comprendono1 F angelo* retto y fono i l rag-
gio 5 e una linea ret ta eguale alia circon
ferenza. V e d i CIRCOLO e CIRCONFEREN
ZA . 

I I rettificar i i c i r c o l o , perc ib , íi é qtm-
drarlo: o p iu t to f to^ e F u ñ o e Fa l t ro fono 
irapoff ibi l i ^ — C i r c a i varj t en ta t iv i p e r w -
t'tficart i l circolo in ordine alia quadra íu rs l5 
& c . V e d i QUADRATURA1 del circah * 

La rettificazion delle curve é un ramo del
la Geometr ia piü alta y in cui F ufo del 
calcólo iniegrale nuovamentc i n v e n t a t o o 
fia del m é t o d o inverfo delle fíuffioni , é af-
far cofpicuo. •— Perche 5̂  quando pub con-
cep i r f i , che una linea curva eonfifta i n l i 
nee rette i n n u m e r a b i l i , infinitamente pie-
coíe fe fi' t rova fa q u a n t i t l d' una d i e í í e , 
col ca lcólo differenzíale y la loro; fomma s 
trovata col calcólo in tég ra le 5 da la langhez-
za della curva r 

C o s í , fe M R ( T a v . Analis, fig. i S . ) 
— dx , e m R = 4 > s M m , o Felemento 
della curva; fara ^ ¿ i x 2 - f - í ^ 2 o" V e d i ELE-
'KiENnro. 

Se poi , dalF equazione differenziale + alia. 
eurva; par t icolarc , foíHtuiamo la» valuta d i 
dx% r o di ¿I/2 5; avrel:no? F elemento par í i co
la re ,• i l quaíe venendo i n í e g r a í o , da ía lun^ 
ghezza della curva V e d i CALCÓLO i w ^ r ^ -
le , e FLUSSIONI .> 

í n fa t t i F elemento1 della curva é a l l evo l -
íe piü ' c ó m o d a m e n t e deterrainato da qual-
che-particolari ' circoffanze; di che ne da-
remo efempi- HQH^ rettificazion. della- paraba--
la •) e della cicloide'. 

Per r t túñcare la: parábola * — Per q u e í l * 
abbiamoí 

adx r r zydy 

a7- ¿ir2 ™47z; dy% 

dx2 —A-y* dy7- : a* 

/ ( dx*-\~dy* ) = / (4**4-4^ 4^ > 

Per rendere quelV elemento1 della; curva 
in tegrabi le ; fi r ifolva i n una ferie i n f i n i 
t a . ( Ved i SERIE) Allora^ nei generaleTeo-
rema 
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4^2 

a7 

— A Q . : 

?W • — M 

2)7 

in i n f i n i t o . 

Pe rc ib , 4 " 4^>') •' « = -f" 

^a2- a4, a6 a8 ' 

I I c u i in tégra le y 4 - ~ r — — ^ - } - ^ — 

- ~ 9 i C^f. í n inf ini to efprime 1'arco pa^ 

rabolico A M . 

Q u i n d i p r i m o , fia no A C , e D C ( T a v . 
Analif. fig. 19.) le congiugate femi-aíí i d' 
un ' iperbola equ i l á t e r a ; allora fara A C 
= z D C = z a , Supponete M P rr:. 2_y, Q M 

allora fara. A P r r : ^ — a , confeguen-
t emen te , per ragione di P B . A P r z i P M 2 
xx — ¿la = 4 7 / , e qu ind i xx ~ ¿¡¡.yy -|-aa j 
confeguentemente , xzzz^/ { ¿\yy - j - . ^ . ) Se 
po i f w é fuppofto inf ini tamente vicino- a 
- Q ^ M , noi avrerno Qq ~ d y \ e percib 1' 
e k m e n r o deil'area C Q M A — í i / y / {aa^-^yy.) 
L a rettificazione della pa rábo la dipende per
cib dalla quadratura dello fpazío iperbolico 
C Q M A . 

Dee-qu1! n o t a r f i , che t i n te le integraxio-
m o fummazioríi fono r idot te a-lle quadra-
ture delle c u r v e ; i » qualunque cafi fieno 
eííe ú f a t e ; coficchc per averie perfct te , la 
regola data fotto quadratura della curva lo-
gijiica y dee offervaríi in t u t t o e per t u t t o . 

Per rettificare la ciclcúde. -— Sia A Q ~ 
A B — 1 , { f i g . 27 ) v - a l l o i a fara Q.^ — M S 
= dx , P Qj=z s/ ( * — xx . ) E q u i n d i : A P 
~ i / x ~ x 1: 2 ; coníeguep. temeiüte per ra
gione della í i m i l i t u d i n e d e ' t r i a n g o í i A P Q_ 

:MS: jVTm 
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La rettificazione delle cu rve , come W dí^ 

m o í l r a i l Sr. de Moivre, pub ottenerfi cal 
confiderare la fluffione della curva come una 
ipctemfa d 'un triangolo re t tangolo , i cui 
la t i fono le fíuííioni deU'ordinata e abfctf-
fa : ponendofi cura nelT efpreffione di que-
fla ipotenufa , che una fola delle fíuííioni v i 
fia di refto , come anche una fola delle quan-
t i t a in te rmedie , e i o é , que l l a , ia di cus 
fluffione é r i tenuta : un efempio lo rcnderh 
ch ia ro . 

Effendo dato i l fino retío C B , C ^ . 20. ) 
trovar l" arco A C — Sia A B = x , C B 
= 7 , O A = r . C E la fluffione d e l l ' ^ / c / J -
f a , E D la fluffione dell ' ordinata , C D la 
fluffione dell ' arco C A . Dalla proprieta 
del circolo z r x — x x n r j y , donde 2 ^ — 2 ^ ^ 
~ 2 / _ y , e percib x^zzyy. M a CY) q y y 

""7* yy — ^ 1 7 2 yy 

A Q _ : A P 
x \ x i : 2 : : 

Percib M m é 11 differenziale del l ' a rco cí-
cloidale A M = x — P e r i l che f x — i : 
i d x i z z i x*'-* = 2 A P é i ' arco A M . 

rr yy 

-yy 
percib C D 

4-̂  
zrx-\-xx rr 

r y 
•yy 

ry V rr — yy 
-\rrr -—yy , E per confeguenza , fe rr —yy 

fi g í t t a i n una ferie i n f i n i t a , e fe i va r i 
mernbri di effa fi mol t ipl ioano in r y , e fe 
allora fi prende ia fluente quantita di ciaícu
n o , avrerno la lunghezza dell 'arco A C. 

R E T 1 1 L I , reptiles, * nella Storia natu-
ra le , una fpezie d ' a n i m a l i denominati dal 
loro anda ré eolia panela per t é r r a . •— Ov-
v e r o i rettili fono un genere d ' a n i m a l i , t 
d ' i n f e t t i , . che in cambio di piedi , ripofano 
fopra una parte del corpo , mentr ' eííi 5' 
avanzano col re fio, V e d i ANÍMALE, I r r 
S E X T O , &Cor 

* La parola ¿ formata dal Latino ,' r e p ó , 
io v» carponi . 

T a l i fono i ve rmi di t é r r a , le bifeie , i 
bruchi j & c . Per v e r i t k , la maggk>r par
te della claífe á t rettili ha piedi r ma que-
fti fono aífai p i c c o l i , e le gambe corte a 
proporzione della maíTa del corpo . V e d i 
PIE DE , e GAMBE . 

I Na tu ra l i o í l e r v a n o un mondo d' a r t i f i -
ciofe invenzioni peí motoáe ' ret t i l i . — C o 
s í p a r t i i c o l a r m e n t e , , nel verme di t é r r a , 

co-
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eome cí narra i l Dr .Wil l i s^ tu t to íl corpo 
non é altro che una catena di mufcoli an-
nulari - ovvero , come dice i l Sr. Dcrham, 
non c altro che un continuato mafcoio fpí-
r a l e , ¡e cui fibre o r b i c o l a r i , coU'e í íe r con* 
t r a t t e , rendono ogni anello piu ftretto e piü 
Jungo di p r i m a : col qual mezzo ei v i en ' 
a b i l i t a t o , a gil ifa d 'una vi te di fucchio , a 
bucar í i i l paffo nella t é r r a . — I I di l u i 
anoto rettile puo anche fpiegarfi per mezzo 
cT un filo di raetallo, avvol to fur un c i l i n 
d r o , e indi eavatone, i iquale vcnendo efte-
fo da un capo, ed i v i tenuto fo r t e , porte
ra 1'altro piü v i c ino a quefto. Cosi i l ver-
irte di t é r r a avendo fcoccato f u o r i , od d l e -
fo i l fuo corpo, ( i l che fuccede con una tor-
c i t u r a ) s'attacca e s ' implan ta con que' 
p iccoi i piedi ch ' eg i i h a , e c o s i n e contrag-
ge la parte diretana del fuo corpo . — I l D r . 
Tyfon aggiugne, che quando la parte antc-
riore del corpo h flefa in f u o r i , ed applica-
ta ad un piano in d i í l a n z a , la parte pofte-
riore relaífandofi ed acGorciandoíi viene fá
ci lmente t irata verfo di quella come ad un 
cen t ro . 

I piedi di quefto verme fono difpofti i n 
un ordine quadruplo , per tu t ta la di ¡ui 
lunghezza ; coi q u a l i , come con tanti ram-
p ín i r egli attacca , OF queí la , or quella 
parte nel fuolo , e nello fteffo terapo ne ften-
de , o t i r a dietro a quella u n ' a k r a . 

L 'e rp ica r delle ferpi fi fa i n un modo 
alquanto differente \ eífendovi una differen-
za nella loro ftruttura; i n quanto queft' 
u l t i m e hanno una eompage d ' c í í a articolate 
inf ierne . 

Q u i i l corpo non é t rat to infierne, ma 
Jer cosí dir complicato^ venendone una par
te di eífo applicata ful rozzo terreno , ed 
íl r e ñ o ind i fcagliato, e fcocgatoj i l qua-
k eífendo collocato nel fuo lo , quando la 
vol ta g l i tocca, porta Taltro d i e í r o a quel la . 
• j - L a fpina del dorio , variamente t o r t a , 
f $ ne¡ falto lo íiefs' e í f e t t o , che fanno le g iun
tare & f piedi in a l t r i animali ; facendo 
quell i 'i lor falci col mezzo di m u f c o l i , che 
fiendono le joro pieghe. 

RETTILE , fi jifa puré abufivamtnte per 
quelle piante, e f r ' J t t i y che- rarapicanoful
la t é r r a , o fuU'altre p í a ^ t C f come fe avef-
fero b i fognodi forza, o di g á ^ t i o per fofte-
nerfi . Ved i B i i o c c r , & c . 

T a l i fono i cocomeri 5 i mello n i , & c . e 
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t a l i puré P diera 5 la v i g n a , & c . V e d i CA-
PREOLATA . 

R E T T I L I N E O , nella G e o m e t r í a , fi ap-
plica a figure, i l cui pe r íme t ro é compofio 
d i linee re t te . V e d i FIGURA, PERÍMETRO, 
LINEA , & c . 

Angoio r e t t i l i n e o . V e d i ANGOLO . 
Mappe re t t i l inee . Ved i M A P P A M O N D O . 
Superficie re t t i l inea . Ved i SUPERFICIE. 
R E T T O , RECTUM , in Legge. Vedi R E 

CTO , D R I T T O , e RETTITUDINE . 
F.' í lum, negli ant ichi Leg i f i i I n g í e f i , íl 

ufa pare per un proceflb, od accufa. V e d i 
PROCESSO , & c . 

Comune R e é t u m , denota un proceífo in 
Foro , o nel corfo comune delia Legge . 
— Stare ad reBum , denota foftener5 un pro
ceífo nel Foro , o fiar' in g i u d i c í o . — Re
Bum rogare i richieder i l Giudice di f a rg iu -
í t i z i a . 

RETTOK, reBum , ne l f Anatomia , denota 
i l terzo ed u l t i m o degl' in te í t in i grandi , 
— V e d i Tav. Anat* ( SPLANCH) fig. 9. le í , 
£ V e d i anche INTESTINO . 

Si chiaraa c o s í , perch' egli paíía d r i t t o 
dair oífo facro a l l ' a n o ; fenza far' alcun g i 
r o , o r i v o l t u l a m e n t ó , come fanno V altrc 
budel la . 

La fuá lunghezza é ordinariamente la í a r -
ghezza d 'una mano i n circa,; e la fuá ca
paci ta , la g ro í lezza di tre d i t a . — La fuá 
parte fuperiore fia lega ía ñ r e t t a r a e n t e a!!' 
oíía , f ac ro , e coccygis, col mezzo del pe
r i t o n e o ; e negli uomin i al eolio della ve-
feica, nelle donne alia vagina d e l l ' ú t e r o : 
la fuá parte inferiore r T a n a , é forni ta d i 
tre m u f c o l i . Ved i A N O . 

I I pr imo é lo fphinCier ani , che ferve a 
fe r rar lo , e ad imped i r é che g l i eferementi 
non paífino fuora involontar iamente , V e d i 
SFINTERE , & c . 

G l i a l t r i due fono ilevatores am , che fec-
vono ad alzare o t i r a r ' i nd ie t ro i l retto dopo 
l ' efpuliione degü eferementi \ i i quale fpe-
zialmente dopo una dura e v a c u a z i o n e é ar
to ad eífere fpinto troppo lontano . Ved i 
LEVATOR. 

RETTO-, nella G e o m e t r í a , qualche cola 
che giace eguaimente, e fenza incl inarf i ? 
o plegare da una banda o dal i ' a l t ra . 

C o s í , una Unta retta é queíla i cui vatj 
punt i tendono t u t t i alio fieífo verfo. V e d i 
I-INEA. j . INCLÍN AZI ONE e PARALELLO . 

l a 
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I n q u e ñ o fenfo retto íignifica lo fíefio che 

drlttO) e fía o p p o ü o a curvo o piegato . V e 
di CURVA. 

Angulo retto, é q u e l l o c h ' é formato da 
due linee che cadono perpendicolarraente 1' 
una l o l l ' altra . Ved i PERPENDICOLARE . 

L a quanti tk , o fia tnifura di un angelo 
retto é i l quadrante d' un c i r c o l o , ovvero 
90o . — T u t t i g l i angelí rett't percib fono 

V e d i ANGOLO . 
I n quello fenfo la parola retto fta oppoQa 

a obliíjuo . Vedi OBLIQUO. 
R E T T A N G O L A , o rett'' angolata, s i n -

íende di una figura 5 quando i di lei la t i fo
no ad angoli retti y o Oanno perpendicolar-
mente Tuno f'opra 1'al t r o . V t d i FIGURA. 

Quefto tiene alie volte in t u t t i g l i ango
l i della figura, come ne' quadrati e rettan-
§pli y alie, volte folo i n una parte v come ne' 
t r iangol i rettangoli 

Cono retto. V e d i CONO . 
Angola ret'til'meo. V e d i T A r t i c o l o AN-

GOLO . 
Sino retto , V t & i i3 Articolo^SINO » 
La parola qu i Ha in dift inzione da vet' 

(ante. Ved i SINO VERSANTE,. 
R E T T A Sfera ^ é quella- ove -l 'Equato-

re tag l ia 1' O r i z i o n t e ad angoli re t t i . — Ov
vero , quella m cui i pol i fono n e l l ' O r i z -
xonte j e 1' Equatore. nel Z e n i t , Ved i SFE-
JtlA . 

T a l ' c la pofi i ione della sfera riguardo a5 
q u e ' p o p o l i , , che v ivono direttamente fotto 

i " Equatore o — L e confeguenze di che fo
no 5 che i medefimi non hanno alcuna l a t i -
t a d i n e , né elevazion d i p o l o . — P o í f o n c 
vedere egualmente ambi i pol i del M o n d o ; 
tu t te le Stclle íi l evano, paífano ful M e 
r i d i a n o , e t ramontano con qucl l i ; ed i l 
Solé fempre s'alza , e difeende ad angoli 
r e t t i al lor Or i zzon te , e faeguali i l o rg io r -
n i , e le lor n o t t i . V e d i LATITUDINE . STEL-
LA , LEVARE J GIORNO , N O T T E , & c . 

I n una Sfera retta- T Orizzonte é un M e 
r id i ano ; e fe vien fuppofto, che la sfera fi 
r ivolga v t u t t ' i M e r i d i a n i fucceflivamente 
diventano Or i zzon t i v l ' u n o dopo l ' a l t r o . 
V e d i ORIZZONTE, &C. 

RETTA Afcenfione, del Solé , o d'una Steí-
l a , é que! grado d e l l ' E q u i n o z i a í e r contato 
dal pr incipio d ' A r i e t e , che s'alza; col So
lé , o colla ñe l l a in una sfera retta. V e d i 
ASCENSIONE. 

R E T 
Angelo di retta afcenfione. Ved i AÍNGOLOO 
Parallajfi di retta afcenfione. V e d i PA-

RALLASSI . 
RETTA defeenfione. Vsá'i F A r t i c o l o DE-

SCENSÍONE . 
Parallafft di retta defeenfione . Ved i PA-

RALLASSI . 
R E T T O veleggiare i fi é a l l o r c h é fi fa 

un viaggio fopra qualcheduno de' q u a í t r o 
pun t i c a r d i n a l i . V e d i VELEGGIARE e Pun
to CARDINALE. 

Se un Vafcel lo veíeggia fot to i l M e r i d i a 
n o , cioé su i punt i di Settentrione, oMe.z-
zogiorno 5 non varia punte nella longi tud i -
n e , ma folamente cambia la l a t i t u d i n e , 
e c i ó tanto appunto q u a n t ' é i l numero de' 
g r a d i , ch' egli ha corfo ». Vedi LATITU
DINE. 

Se un Vafcello fa vela fot to 1'Equino-
ziale y fopra i proprj punt i d' Oriente od 
Occidente , non altera-punto la fuá l a t i tud i 
ne , ma folo cangia la long i tud ine , e cib 
tanto appunto quanto fi é i l numero de' 
g r a d i , che. ha corfo. V e d i LONGITUDINE, 

S'ei veíeggia- diret tamente a l l ' Oriente , 
ó all ' Occidente , fot to qualche paralel lo , i v i 
pu ré non altera egli la fuá l a t i t ud ine , ma 
folamente la l ong i tud ine ; nul ladimeno non 
fecondo i l numero de' gradi del gran circo
lo , in cui ha veleggiato , come fotto V E-
quinozia le , ma piu fecondo che i ! paralel
lo é piü r i m o t o dalT Equinoziale verfo i l 
p o l o . Pe rché quanto minor é un paralello , 
tanto maggior é la di í ferenza di l ong i tud i 
ne . V e d i ROMBO » 

'RETTO circolo ^ nella projeziom fiereografi-
ra della Sfera, é un circolo ad angoli r e t t i 
a l piano di projezione, o quello che paffa per 
1' occh io , V e d i CIRCOLO , PROJEZIONE, e 
STEREOGRAFICA . 

RETTO,• 'r^í í í /w, nella L ó g i c a , e nel l ' 
Etica . V e d i RETTITUDINE . 

I n quefto fenfo la parola (la oppofta a in-
giujlo, erróneo r íú(o y & c . V e d i ERRORE, 
EALSITA' , & c . 

RETTO , in Corte. V e d i RECTUS in caria. 
RETTA d'tfiillazione, Ved i DISTILLAZIO-

N R E T T O R E , in u n ' U n i v c r f i t a d ' I n g h i l -
terra , warden, e i l Capo d1 un C o i l e g i o , 
che corrifponde a c i b , che i n a l t r i Coi legj 
di quel Regno chiamano mafler vf the colle.-
ge. V e d i UNÍVERSITA' , & c . 

RET-
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I l E T T 0 R E } ^ u n a P a r r o c c h i a . V e d i PAR-

ROIt°Tnghi!terra chiamano parfon, o re flor, 
quegh che ha i l carico o la cura d*una Ch ic -
fa Parrocchiale. 

¡e ckcime predial i tlella Parrocchia fo-
no impropriate •> o appropriate, cioé , in ma-
ni j . i l h e , o i n quelic d i quakhe C o r a u n i í a 
EccIefialVica, in vece d i rettore , i l P á r r o c o 
si chiama F/Var/o. V e d i VICARIO, e I M -
PROPRIATIO. — I n Ingh i l t e r ra fi contano 
384^ R c t t o r i e . V e d i PARROCCHIA, 

I I nome Reflor lo denota Governatore , o 
Reaolatore , quia tantum jas in Ecclefia Pa-
YGC'.iali habet, quantum prdatut in 'Ecclefia 
collegtata. V e d i PARSOÑAGE,, 

RETTORE , denota ancora i l pr inc ipar uf i -
ciale e l e t t i vo in var íe u n i v e r í k a d' a l t r i Pae^ 
f j ; particolarmente i n quella dí Pa r ig i . V e 
d i UNÍVFRSITA' . 

I I Rettore viene fecho di nuovo ogni tre 
mefi : anticamente fi eieggeva ogni fei fet' 
í i m a n e . L5 a í te raz ione fu fat tadal Legato d i 
Papa N i c o í a I I I . nel 1278. 

I I Rettore íi íceglie neíla F a c u l t é d e l l ' A r -
í i . — M e n t r e quella Facu l ta , e la Faculta 
della Teologia erano unite , un" Ufic ia le avea 
i ' infpezione d'amendue , fotto i l t i t o lo d i 
Cance.lliere,: dopo la lor d iv i f i one , fi creb 
un Rettore* 

U Rettore fa una folenne proceíTione quat-
fro volte a l l ' a n n o , accompagnato dai Do t -
í o r i , Baccel l ie r i , & c . i n tut te ie loro for-
ma l i t a . 

RETTORE é anche ufato i n var) Conven-
t i peí Superiore , od Uficiale che governa 
la cafa. Ved i SUPERIORE . 

I Gefuit i Jo ufano per gli Superior! in quel
le ía l i loro cafe , che fono o Seminar j , o 
C o l l e g j . V e d i GESUITI , COLLEOIO , SE
MINAR ro , & c . 

R E T T O R T A , o RECTOR ATE e parfo-
nage preífo gT Inglef i , una Chiefa parroc
c h i a l e , o v i ta f p i r i t u a l e , con tutr1 i fuoi 
d i r i t t i , t e r re , e decime. Ved i CHIESA 1 
PARROCCHIA, PARSON, RETTORE, &C. 

V i pub anch' effere una Rettoria, o par-
fonage, fenza alcuni t e r r en i , eccetto la Chie
fa , e'1 c imi íe r io i e fenz alcune dec ime , o 
altra rendita filfa , fuorché un pagamento 
amnuale, o fia taifa di l i ra . 

R E T T O R I C A * , RHETORICA, Parte 
m parlar cópiofamente fopra ogni materia j 

J 7 5 
bellezza e ddla 
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con tutC i vantagg] della 
forza . V e d i PARLARE . 

* La parola £ Greca, fórmala da Varopixij, 
da péw, d i c o , io parlo j donde pÚTap^ 
o ra to r , dicitore. 

^ I I L o r d Bacon áeñmke h Rettorica ^ una 
facolta di feoprire quanto ogni foggetto fom-
m i n i í l r a di praticabile pella perfuafione. — 
Quind i , come ogni Á u t o r e dee inventare 
argomenti che facciano prevalere i l íuo fog
getto i difporre ta l i argomenti cosí t r o v a d , 
e fcelti , ne' lor proprj l u o g h i ; e d a r é a' 
medefimi quegli abbelliraenti d i l ingua che 
fono proprj della materia : e come an
che , fe quefto difeorfo ha da eífer fatto i n 
p u b b ü c o , dee egli efporli e pronunziar l i con 
quella decenza e forza ta le , che faccia i m -
preíTione nel l 'udi tore : la Rettorica d iv i ea 
divifa in q u a í t r o p a r t i , ¿nvenzione , difpo-
fizione, elocuzione, e pronunziazions y ciafeu-
na delle quali fi vegga fott1 i fuoi proprj 
capi tol i , INVENZIONE , DISPOSIZIONE , 
ELOCUZIONE, e PRONUNZIAZIONE . 

La Rettorica e V Oratoria differifeono tra 
di l o r o , come appunto la T e ó r i c a dalla Pra-
t i c a p o i c h é i l Rettorico h colui , che pre-
ferive le rególe de l f eloquenza i e 1'Orato-
re é quegli che fe ne ferve in vantaggio , 
e parla elegantemente, & c . — D1 o rd ina r io , 
comunque í laf i , amendue fono ufati indif-
ferentemente I ' u n o per i ' a l t r o . V e d i ORA-
TORTA . 

Caratteri in Rettorica . V e d i T A r t i c o l o 
CARATTRRE . 

Numeri R e t t o r i c i . V e d i l ' A r t i c o l o N U 
MERO.. 

R E T T I T U D I N E , RECTITUDO , r ^ w , 
i n materie di Filofofia , riguarda f atto <U 
giud;care , o di volere ; e percib qualfifia 
cofa che viene fotto h denominazione d i 
ret t i tudine, é , o cib c h ' é vero , o .-cib ch1 é 
falío : eífendo queíl í i foli ogge t t i , i n to rno 
a' quali la mente e íe rc i t a le lúe due facol-
tadi di g iydiz io e di volonta , V e d i VERI-
TA1 , e BUONO . 

La rettitudine della mente , confiderata 
in quanto ella giudica , cioé , della faco l t \ 
di giudizio , confiíle nel di lei confenfo e 
conformita alia natura e ragion delle cofe; 
nel determinarle e deciderle fecondo la real
ta della lor coftituzione proprie ta , ufo , 
& c . V e d i GIUDIZIO. V e d i anche LÓGICA, 
& c . 

La 
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ha r é t h u d i n e della mente , confiderata i n 

quanto ella vuoie ,- detta anche rettitudtne 
morale , o l ea l th , confifle neí io (cegliere c 
feguitar quelle coíe , ch' e l l a , con la dovu-
ta ricerca ed a t tenzione , feorge apertamen-
tc eflerebuone; e nello fchivare quelle , che 
fono cattive . Ved i VOLONTA' . 

R E T T i T U D I N I , RECTITUDINES , nel
la Legge, fono que' d i r i t t i , o doveri lega-
l i , che fpettano a D i o , ovvero agli uomi-
o i . Ved i DRITTO . 

R E T U R N O habendo , o R e t u m u m ave
riar um , un mandato che m i l i t a , in I n g h i l -
terra , per colui che ha confeflaío un íe-
queftro fa í to fopra be f t i ami , e che ha pro-
vato i l fu o fequeí l ro Icgit imamente f a t t o , 
ed e í c g u i í o ; peí rkorno a luí del be í l i ame 
í e q u e ü r a t o , dopo che quefto venne reple-
giato , cioé r idimandato ed ot tenuto dalla 
parre ftaggita, contro ficurta data per pro-
f tguire 1' azione . Ved i SECUESTRO, RE
TORNO, & c . 

L o fítíTo mandato fi concede, quando la 
querela, o azione vien rimoffa , con un re
cordare , o accedas a á curiam y alia Corte dcl-
le caufe comuni ; equando c o l u i , i l cui be-
fTiame fu f equeñ ra to , non comparifee nel 
Foro , e non proficgue la fuá azione . 

R E T ü R N U M i rrep leg iab ik , un manda
to giudiciale , in I n g h i k e r r a , ernanato dal 
Foro delle Caufe comuni al Sceriffo , per 
la final r e í l i t u z i o n e , o r i torno da farfi del 
be í i i ame al proprietario , i l qual be (ti ame 
era flato ingiuflamente í cquc í t r a to fotto t i -
t o l o , che, face líe danno i ¡1 tu t to cosí t io -
vato dai G i u r a t i davanti i G iud ic i d ' A (Ti
fa nel Contado ; o al tr imente per mancan-
za di compar ig ione , o di profegnimento di 
caufa. Ved i RITORNO, SEQUESTRO , RE-
PLEGIARE , &C. 

R E V E L A T A Re l ig ione . V e d i RELIGIO-
KE , e REVELAZIÓNE . 

T e o l o g í a revelara . Ved i 1' A r t i c o l o TEO
LOGÍA . 

R E V E L A Z I O N E * , REVELATÍO, l 'at-
to d i r ivelare, o di far pubblica una cofa , 
ch' era prima fegreta , e feonofeiuta . 

* L a parola e formata d a l L a t i n o revelo , 
da re e velum , che ftgnifica fvciare . 

La rtvelazíone d' una con fe i l ion e , fatta 
dal Con fe lío r- , fi giudica nella Chiefa Ro
mana , che meri t i i l piu efemplare g a í l i g o . 
V e d i CON?ESSIOME S 

R E V 
La revelazióne fi u fa , per v ía d 'eminen-

za, per le feoperte fatteda D i o a' fu o i Pro-
f e t i , & c . , eda querti al M o n d o . Ved i PRO-
FEZ r A . 

I Ca t to l i c i Romani han no due gran vo-
l u m i delle r ive laz ioni d i Santa Br ígida . V e 
di LEGGENDA , V Í S I O N E , &C. 

REVELAZIÓNE, fi ufa p iu particolarmen-
te per iafeoperta, che D i o ha fatto al M o n 
d o , per bocea de' fuoi P r o f e t i , di cert i pun-
t i di Pede e di d o l e r é , i quali effi non po-
teano imparare dalla ragion naturale. V e d i 
N A T U R A , RACIONE, FEDE, &C. 

La Religione fi divide in Rel ig ión natu
ra le , e in R i v e l a z i o n e , o Re l ig ión r i v e l a -
ta . Ved i RELIGIONE. 

La rivelazione Cr i íUana é fiata fatta da 
C r i í l o , e da' íuoi Appol ío l i , nel nuovo T e -
fia m e n t ó . — La rivelazione E b r e a é quella 
fatta da Mosé e dai Profeti , nel vecchio T c -
fiamento. V e d i BÍBBIA, PROFETA, &C. 

U n ' A u t o r moderno offerva, con qual che 
odievolezza, ch 'egl i fi é i ! m é t o d o comune 
di tu t te le nuove r i v e l a z i o n i , d'effere fon* 
date fulle preceden t i . — C o s í la mifl ione d i 
M o s é agí ' l í rae l i í i fuppone un1 anterior r i 
velazione ad Abramo , & c . La miffione d i 
C r i d o fuppone quella di M o s é \ c la pre-
tefa m i i l ion e di Maomet to fuppone la m i f 
fione di Cr i f to . La m i i l ion e di Z o r o a í t r o 
a' Perfiani fuppone la Religione de' Mag i , 
& c . 

I I general fondamento d' ogni rivelazions 
é quef to , che piace a D i o , che g l i uonr -
n i abbiano conofeenza d i quaíeoía relativa 
a L U Í , alia fuá na tura , difpenfazione , & c . , 
cofe tut te alie quali 1'uorao giugnere n o n 
potrebbe con quella facolta naturale , in cu i 
D i o 1' ha creato; e che egli richiede qua l -
che dovere o íervigio dalle no í l re m a n i , p i i l 
d i quello che neceíTar iamente ne fiegue dal
la relazione che abbiamo a L u i , come a 
noftro Crea tore , Conlervatore , & c . 

Le r ive laz ioni part icoiari od oceafimaU 
hanno i ior particolan gen j , ca ra t t e r i , e d i -
fegni . — Q u e l l a fatta da M o s é e da' Pro
feti , riguardava principalmente la nazio-
ne Ebrea , confiderata come d i ícendenza d* 
A b r a m o : pare, c h ' i l fuodifegno fofle di r i -
fcattare quel popólo dalla f c h i a v i t ü ; di fia-
b i l i r l o in una nuova Colonia ; d i dargli un 
Catalogo di l e g g i ; di r i forma re i di l u i co» 
fíumi; di f o i k a c r l o in ogni difficolta e pe» 

r i g l i o 
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r l g l l o contro i fuoi n i a i i c i , Réna credenza, 
i n cui egü era, cf effere fot to r i ramedia ta 
tíirezione, c comando d ' I d d i o ; di eonfer-
var lo nelja fuá purezxa, ñffinché non fi r i -
mefcolaííe ¿V fuoi v i c i n i , per r o p p i n i o n e , 
che avea, d' e í l e r ' eg l i un popólo fcelto , e 
•nella credcir/a che un M d i i a avrebbe a na-
fcere dal fuo g rembo ; e di pofare i fonda-
ment i d 'una r e í t a u r a z i o n e , in cafo che ve-
nif le oppreOb, neüa c t r ta oppinione d1 un 
Libera tor f u t u r o . — A quei i i od a l t r i f imi -
j i fini pare che tendano tut te le p-rofezie del 
•vecchio T e í h m e n t o . 

La rivelazione Crift iana é fondata fopra 
una parte dell ' Ebrea . I I Meffia promeíTo 
nel l 'una é rivelato net l ' a l t r a . T u t t ' i l relio 
delle rivelazioni Ebree , che riguardava i t i 
particolare i l popólo Ebreo , qui fi t ra la ícia ; 
€ non fi fa fonda-rnento che su quella parte 
di efle , che dovea riguardar i l M o n d o in 
g e n é r a l e , cioé su quella che ha relazione al
ia venuta del M e í í i a . V e d i MESSIA. 

Si dee in'fátti confelTare , che g!i Ebrei 
riguardavano quefta come particolare a lor 
m e d e f i m i , tanto che t u t t ' i l refto: i l MeflTia 
era lor promeí ío ; dovea egli effere i l loro 
liberatore , i l ior-ref lauratore , & c . — M a 
fubito che fi ftabiii quella nuova rivelazione, 
una nuova ícena fu aperta . —Quef ta parte 
delTantica r/W«5;/o«<? fu diraoftrata-tutta t i -
pica o aüego r i ca 5 e che le profezie , che v i 
f¡ riferivano , non s'aveanoda incenderenei 
loro í tn fo pr imario o li t terale . I I Meffia non 
avea da eí íere íl ré f taura tpre della S o v r a n i í a 
e prerogative degli Ebrei , d i ' eran di gia 
caduti nelle m a n í de1 Romani \ ma avea da 
re í laura re e r if tabil ire , ü Mondo , i l quale 
avea perduta Tinnocenza o r i g í n a l e , ed era 
divenuto fchiavo del peccato ", da predicare 
la penitenza e la rerni í í ione ; e finalmente 
da foffrire la morte , affinché t u t t i quegli 
che crederebbono in l u i , non aveíTero a mo
r i r é , ma a godere d 'una vita eterna. 

T a l ' é i l tenore , fe 1 difegno-della C r i 
ftiana revelazione , la quale nell ' evento fu 
si lungi dal l ' effere c i b , che fu creduto ed 
intefo da quel p o p ó l o , a cui ne venne pr i 
ma fatta la promeflfa ; che fi t rovb eí íerne 
ben l 'oppof to ; e invece 'dello r i f tabihmen-
to e confermazione del l 'a i t re parti della lor 
rivelaziane, vennero tut te^uefte fopraffedute 
c tralafciate. 1} gran punto fu d i ch i a r i t o , e 
dec i fo ; el'effere femé d' A b r a m o c e í s b d'ef-

Tom. V I L 

R E V i n f 
í tx un pr ivi legio ; invi tandofi i l M o n d o t u r t o , 
infierne cogli Ebre i , ed alie fteffe c o n d i z i o n i . 

La confeguenza ne f u , che g l i Ebrei ne
gando ehequefti foffe i l Meffia loro promef-
f o , come quegli che non erano a í t i a vede-
re i n l u i compite le Profezie, 51 cui fenfo 
típico, o figurativo , mancavano di cono-
fcere, vennero generalmente efelufi dai p t i -
vilegj d i quella m i Alione, ch ' era ftata fup-
potta interaraente intefa per lo ro \ e vide
ro la lor rovina compiuta per quegli fteíli 
m e z z i , da1 quali afpettavano la loro reden-
z i o n e . Ved i T IPO, PROFEZIA, &C. 

R E V E R E N D O , REVERENDOS, un t i t o -
lo di r ifpetto dato agli Ecclef iaf t ic i . V e d i 
TITOLO , e QUALJTA1 . 

I Rel ig iof i , fuor d' Inghi l terra , fí chia-
manp reverenái Padr i ; le iVbbadeffe, Pr/o-
refte , o M a d r i Priore, & c . fi chiamano re
verencie M a d r i . V e d i ABBATE , RELIGIO
SO , &.C. 

I n I n g h i l t e r r a , i Ve Ico v i hanno i l t i t o 
lo di molto reverendo, right reverend; e g l i 
Arcivefcovi quello di Reverendiifimo , mofí 
reverend. — I n Francia i Ve feo v i , A r c i v e 
fcovi , ed Abbat i , fono t u t t i egualmente 
Reverendifflmi. V e d i VESCOVO , & c . 

R E V E R S I O N E . Vedi RIVERSIONE . 
R E V I S I O N E , preffo i Stampatori , una 

feconda prova d 'un foglio da Stamparfi , che 
fi fa dopo la correzion della pr ima . V e d i 
STAMPAR E . 

R E U M A * , rheum , r he urna ptupot, un ' 
umor íb t t i le e f i e ro fo , che al l ' occafione feo-
la íuori dalle glandule in torno alia bocea ed 
alia g o l a . V e d i UMORE . 

* La parola e fórmala dal Greco pía, fluo, 
io [corro . 

U n a fluífione di reuma , ordinariamente 
fuccede dopo i l raffreddarfi , caufa efeoria-
z ion i , ed infiaramazioni nelle fauci , ne' 
p o l m o n i , & c . Ved i FLUSSIONE , e DEFLUS-
SIONE . 

REUMA é anche ufata per un catarro, o 
una defluffione di que' t a l i umor i nell ' afpe-
rartersa , e parti v i c i n e , che caufano to f fe , 
fpu to , raucedine, fcolamento di nafo , & c . 
V e d i CATARRO , TOSSE , RAUCEDINE , & c . 

La reuma non é cagionata da una p i tu i t a 
che cafca dal cervello su quelle p a r t i , come 
si credea dagli A n t i c h i , non elTendovi per 
cola alcun paffaggio dal cervello ; ma bensi 
da un' umore fot t i le , acato e fie roí o , che 
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forte dalle eQremi íad i delle glandule clrca 
Je faü.c¡ , e la gola.. 

L'occafione p iü ordinaria delle r í « w e , fi 
é i l freddo efterno 5 eí íendovi fpecialmente 
e fpoño cb i fi t r o v a col corpo aííai rifcalda-
t o . — E quindi i l male íleífo fi chiaraa v o l -
g a r m e n í e infreddatum. 

Le feisme, checadono sul p e t t o , su i pol -
t n o n i , & c . fono pericolofe ; a l t r e , non m o i -
to v , io len t i , fervono a purgar i l capo , & c . 
I r imedj ufuali fono g l i a f l r i n g e n t i , aggln-
tmantí} e a í í o r b e n t i . V e d i ASTRINGENTE, 
& c . v 

R E U M A T I S M O , V i v ^ n t r ^ ó s , nella 
M e d i c i n a , un difordine penofo, che fi fen-
te in v a r i é par t í e 11 eme del c o r p o , accom-
pagnato da gravexza, difficolta di r no to , e 
f r e q u e n t e r a e n í e da una febbre er rante . 

U n reumatífmo é un do le ré d 'o rd ina r io va-
gabondo, maal le volte fiíTo nelle pa r t í m u -
fcolari e membranofe del corpo : e fuccede 
principalniente ín Autunnp . . 

Si fuppone , che i l fito p r o p r í o del reu-
matifmo fia nella membrana comune ai m u -
í 'coli ; ch ' egli rende r ig ida , e difadatta al 
mo to fenza gran dolore. V e d i MEMBRANA. 

I I reumatifmo é univerfaUy o part¡colare. 
I I reumatifmo univerfale é quello che at-

tacca tut te le pa r t í del corpo, anche le i n 
terne o 

I I reumatifmo panicolare é quello eh' é 
confinato a par t í p a r t i c o l a r í . 

N e l qual cafo i dolor i fono d' ordinario 
errat ic i , paífando da una banda a l i ' a l t r a . 
Quedo anche fi chiama reumatifmo ventofo^ 
o feorbutico. 

I l reumatifmo ha una grande analogía col
la gotta j donde alcuní lo chiamano gotta 
univerfa le . — La d i í fe renz^ tra loro confi-
í le in che i l reumatifmo attacca non fola-
mente le g iun tu r e , come fa la g o t t a , ma 
ancora i m u f e o l í , e i^raembrane fra l e g i u n -
í u r e . V e d i GOTTA , 

U n ' acceífo d i reumatifmo é fovente pre-
ceduto da una febbre di due o tre g i o r n i ; e 
talvolta da un r iprezzo. — L ' a t t a c c o fucce
de in var íe par t í del corpo ? come alie ma
n í , braccia , cofeie, gamhe, p i e d i , & c . e 
di fpetTo é feguitato in cííe da rofifori, gon^ 
f i a g i o n i , e ü o r p i a t u r e . 

A l i e vo l te íl dolore fi figge nei k i m b í , e 
arriva fino a i r o í f o facro; e allora la malat-
t ia fi chiama lumbago i e si raíTomiglia af-

R E U 
Tai alia nefrinde i non eífendoví altra difUa-
zione tra d i loro., fe non che quefta fecon-
da é accompagnata dal v o m i t o , i i che noa 
avvien nella prima . 

Supponfi ch ' i l reumatifmo nafca da un* 
umore acuto e fierofo che fi g i t ta fulle par
tí fenfibil i , e v i caufa dolore con la fuá 
vellicazione. — 1 1 Dr . g a / W ^ dice , che pro
cede dalla fteíía caufa, che fa diventare^in-
t i r i zz i t e e fabbiofe nella g o t í a le glandule 
muccllaginofe . Vedi GOTTA . 

I I Dr . Mufgrave crede, che fia cagiona-
í o da un acuto íale alcalino ^ p i u t t o í l o che 
da un fale acido ; confiderando egli , chs 
1'orina de' reumatici ; ion da piu d 'una t ren-
tefima parte del fale alcalino , che fi t r o v a 
i n quella di gente fana. 

Q u i n d i egli ne conghie t tura , che i l fale 
é r i tenuto nel fangue , impl ica to ed i n t r í 
gate nella p i t u i t a ; con che egli forma una 
v í f eo f i t a , che caufa t u t t ' i d o l o r i , e tutpo-
r i fiel reumatifmo, 

L ' efporre i l corpo í r o p p o fubitamente alP 
a r í a f r e d d a , dopo averio rifcaldato in no-f 
tabile grado, é la piü ufuale caufa r imota . 
— La cura fi fa co l l ' evacuazione i fopra 
t u t t o , fecondo Sydenham, per rep l íca ta fle
b o t o m í a , con ampio ufo di v o l a t i l í , e di~ 
luemi. —Schimitziuí raccomanda i fudori-
fici; e Mus grave, i catartici, e g l i e m e t i c i . 

I I reumatifmo é d 'o rd inar io un ma!e af-
fai íediofo , e lungo ; durando varj Mef i , 
talvolta degíi anni j non continuamente , ma 
per pa ro í f i fmi . I n perfone mol to a v á n z a t e 
i n e ta , e i n quelle di debole cof t i tuz ione , 
e d i vifeere d e t e r i ó r a t e , attacca alie vol t s 
la te f ia . 

R E U P O N T I C O , RHAPONTICUM*, una 
radice medicinale, rafsomigliante nella for
ma al r a b á r b a r o ; e prefsoché della flefsa 
v i r t u , ond' egli é ta lvol ta chiamato rabár
baro T u r c o . 

* Fu chiamato rhaponticum, cioé , radi 
ce di P o n t o ; perché principalmente pro-
dotto nella Provincia d i Ponto i n A f i a . 

Si mifehia fovente col r a b á r b a r o da quei 
che mandano quella droga ín Europa : T u 
no e l ' a l t r o fi dift inguono in c í o , che i l 
r a b á r b a r o é ufualmente i n pezzí r i t o n d e t t i , 
le cui firifee o linee interne vanno per t ra -
v e r f o , e i l reupomico in pezz í lunghet t i , 
le cui firifee correno per l u n g o . — I n o í -
tre , i l reupomico mafticato in bocea lafeia 

dietro 



R I B 
d í e t r o a sé una v i fcof i ta , che non fi fa dal 
r a b á r b a r o . Ved i RABÁRBARO. _ 

La fcarfezza del reupohtíco ^ o raponaco ái 
Levante é caufa, che i l reupontico d i mon-
ta^na , o rabá rba ro del M o n a c o , venga fre-
quentemenfe fo í l i í o i to -a quello ; ed é una 
ípezie falvatíca di lapathum , che i Botani-
ci cffiatnano alp'müm — A m b i i n cib fi d i -
í l i n g u o n o , che i l p r imo é gial lo a! di' fuo-
r i , e rofficcio al di dentro ; m'a i l fecondo 
é nericcio al di f u o r i , e giallo i n d e n t r o « 

I l V.Quincy p e r a l t r o , g l i confoñde tu t -
t i e due i n í i e m e , quando d ice , c h ' i l rapon-
tico crefce in gran copia i n Ingh i l t e r ra ; e 
che íb lo í i adopra come un ' a l t e r a t i vo , e non 
s'accofta alia quali ta di catártico, 

Eg l i é ce r ío ^ che que í che fi t rova nelle 
botteghe fotto i l nome d i rapontico^ non é 
al t ro c\\ un rapontico di montagna , o rabár 
baro del Monaco j aífai inferiore i n v i i t ü al 
reupontico vero. 

R E V U L S I O N E . V e d i RIVOLGERE . 
R I , in G r a m á t i c a . V e d i RE* 
R Í A S S U M E R E . V e d i RIPJGLIARE. 
R I B A S S O , rehaié, rebatément ^ nei C o m -

mercio 5 un termine di grand'ufo á A r a ñ e r -
dam , per uno fconto ovvefo fcemamento neí 
prezzo di certe mercanz ie , a l lorché i l Com-
pratore da alia mano i l danaro, per la cui 
fomrría potrebbe aver prefo tempo » Vedi 
SCONTO. 

ílribaffo ( che g l ' Inglef i c h i á m a n d prompt 
pdyment y pagamento p r o n t o ) é ñ i mato per 
mefi ; ed accordato folo per certe forte di 
mercanzieS' c h e , fecondo i l coftame d ' A m -
í í e r d a m , f o n o , 

.-

che fi 
f vendo--* 

no a 

Mef i di 
ribaffo . 

L a ñ e di Ger-
m a r i i a , 

C e n e r i , e cc-
fierí di fermenti 
per faporie , 

Se íe I t a l i ane , 
Zuccher i di 

Br af i le , 
L a ñ e di Spa-

g " a , 
C i o é , quefle mercanzie si vendono per 
¿ / " ^ COntante' folamente fottraendofi , o 

rabbajjandofi 1'intereíTe del danaro, che non 
oovrebb effer pagato che fin'al capo di 1 5 , 
18 , & c . M e f i . V 3 

Queft'intereflTe, detto ribaffo, fi regola d ' 
ord inar io ful pude di 8 per cento a l f anm. 

33 
18 

21 
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La ragionc di quello fpediente fi é , che 

non avendo i Mercan t i ferapre alia mano di 
che pagare per le lor m e r c i , col mezzo del 
ribaffo q u e g l i , che hanno i l danaro, ci t ro-
veranno i l Íor con tó ; e quei che nen 1'han-
n o , s'impegneranno a pagare pih p reño che 
fara lor poffibile , nellafperanzadello fconto . 

R I B Á T T E Z Z A N T 1 , REBAPTIZ ANTES, 
una Setta Re l ig io fa , che foftenea, che le 
perfone irregolarmente battezzate, debbono 
battezzarfi d i n u o v o . V e d i BATTESIMO . 

G l i Ánaba t í i f t i (onoribaítezzanti, in quan-
to battezzano in eta matura quegli che fo
no ' f iad p r ima battezzati nel l ' in fanz ia . V e 
di ANABATTISTA »• 

S. C i p r i a n o , e i l Papa Stefano, ebbero 
gran differenze circa i l ribattezzare g l i Ere-
t i c i c o n v e r t i t i . V e d i ERÉTICO , 

l í o n a t o fu condannato a Roma in un C o n 
c i l i o , per aver ribattezzato alcune perfone, 
che caddero nell ' Ido la t r í a dopo i i íoro Bat-
t e f imo . Ved i DONATISTA . 

R I B E L L I O N E , originalmente figniíica-
va una feconda re f i í i enza , o follevazione d i 
que l l i ch'erano ü a t í pr ima v i n t i i n b s t í a -
glia dai R o m a n i , e s' erano refi in lo r potere . 

Si ufa ora generalmente per lo prender 
l1 a rmi a t radimentoconfro i l R e , o fia per 
a í t o de5 di luí Sudd i t í naturali , o per ma
no d i quel l i prima foggiogat i . 

Ribelle fi ufa alie volte negli A n t i c h i Sta-
t u t i I n g l e f i , per una perfona che di propo-
í i to deliberato rompe una legge 5 e tal vo l -
ta per un vi l lano che non obbedifce al fuo Si-
g n o r e . 

Commiffion di r ibe l l ione . V e d i COMMIS-
SIONE i 

R I B U T T O , RÉBBTTER 4, nella Legge 
I n g l e f e , la rifpofta del r e o , itt una caufa, 
alia feconda difefa deil ' a t tore . V e d i SÜR-
REJOINDER . 

Si chiama rebuttef, da r í , e dal France-
ít bouter ) rifofpignere, oefe ludere . 

La rifpofla dell* attore al ributto del r e o , 
fi chiama sur rebutter . V e d i SUR-REBUTTER . 

RIBUTTO, rebutter, é anche quando un1 
nomo aíBcura qualche poífeff ione, o redita 
ad un4al t ro ; e la perfona che fa la ficurta, 
o i l fuo eredej cita quello a cui é fatta Ja fi-
curtva, o i l fuo erede, o agente, per la fteíía 
cofa: fe queg l i , c h ' é c o s l c i t a t o , piatifee lo 
ñ r u m e n t o o contrat to con ficurta, ed iman-
da g i u f t i i i a , fe T attore venifle ad eíTere 
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r i c evu to per demandare la cofa, cl i 'eglrdee 
a íBcurare alia parte , centro la fieurta nel 
con t r a t t o , & c . que í lo fi chiama un reíut-
ter , Term. de Ley , 511. 

D i nuovo , s ' io accordo al tenente^ o fit-
tuario 5 di poífedere fine impetitione vafti r e 
pofcia^gl i muovo l i te a t i t o l o di té r ra ác-
fc r ta \ ( /o r wajie)'^ egli pub efeludermi dall ' 
azione, col m o í í r a r e la mia pe rn r j í í i one : i l 
che é parimente un rebutter. 

R I C A D U T A , i l ritornare o ricadere in 
un pericolo o male j da cui una per íona era 
fcampata . 

Le f í b b r i , idropifie , & c . fono m a l i , ne' 
quali le ricadute fono raolto frequenti e pe-
ricolofe . — I ! tale é ritaduto in un ' Erefia , 
che aveva abbiurata . 

R I C A M A T U R A , R I C A M O , embroiday 
* i n l n g l e f e , Tarr icchire un panno, odrap-
p o , con lavorarci fopra diverfe figure co i l ' 
ago , e con filo d 'oro o d 'a rgento . V e d i 
BROCCATO, 

* La parola embroidery deriva dal Fran-
cefe broderie, da broder rkamare; che 
alíuni deducono , per trafpofiztone, da 
bordeur , a cagione che per V avantl r i -
camavano ¡clámente i lemb-l cT un drap-
po i donde i Latini anche nom'rnano p 
rkamatori l i m b u l a r i i . D u Cange offer-
va , cf) ejjl anticarnente fcñveano auro-
b r u ñ u s , per ricaraato con oro r ovvero 
bru í lus brudatus , e brodatus j donde-
broderie. 

I l ricamo fatto con feta, l i no , o fimili j 
non fi chiama al prefente ricamatura ; ben-
d i é anticarnente, e propriarnente, . la paro
la denotaffe ogni f o n a di fatture a figure,. 
®d a fiori. 

I I principal1 ufo del ricamo e i n v e í l i m e n -
ffa- di Ch ie fa , a b i t i , gualdrappe , í l e n d a r d i , 
gonfaloni , & c . L ' invenzion del rkamo é 
at t r ibui ta ai Fr ig i \ donde i L a t i n i chiama-
no i r icamatori phrigiones. 

V i fono diverfe forte di ricamo :• come 
ricamo da tutte due le bands, c ioé che fi 
vede, d'ambe le parti j folo praticabile in 
drappi f o t t i i i e l eggier i , come tafretta, toc-
ca, . meffelina , & c . Ricamo a flampa , i n 
cui le figure fono ben' a l te , e p r o m i n e n t i , 
eífendo foQenuíe da lana , bambagio , pe lo , 
Scc. Bajfo ricamo, ove le- figure ion ba í f e , 
e fenz' alcun' arricehiniento negli fpazj di 
m e i z c . 

R I G 
R I C A M B I O , rechange in Tnglefe, t e r m i 

ne di m a r i n a , che fignifica quelle funicel-
le , le quali fi tengono di riferva sul Vafcel* 
l o , per fervire in difetto di quelle che forro 
gia in u f o . Ved i FUNICELLE di VASCELLO. 

I ' L e v a n t i n i ufano la parola refpeB o refpit 
nello fteífo fenfo . 

R i C A M B I O , i n Ingle fe re-exchange nel 
Commerc io , un fecondo pagamento del prez-
zo del cambio j o p iu t tof lo i l prezzo d' un 
nuovo cambio , dovuto fopra una lettera d i 
cambio che viene ad cíTer p r o t e ñ a t a j da r i -
fonderfi al latore da colui che trae , o da 
co lu i che indorfa. V e d i C A M B I O . 

V occafione del ricambio é quando i l la
tore d 'una lettera di c a m b i o , dopo d 'aver
ia proteftata per mancanza d' accettagionc 
o di pagamento, piglia in pre-ftito danarof 
fulla fuá propia promefTa, obbligazione , o 
fimili \ o trae una polizza di cambio nel5 
l u o g o , ove i l pagamento avea da f a r f i , fo
pra la-perfona, che diede la p r i m a ; per i l 
che egíi paga un fecondo c a m b i o , i l quale 
eífendo aggiunto al p r imo di gia paga ío , 
quegli che ha t ra t to la pr ima lettera dee 
bonificare i due c a m b j , propriamente chia* 
m a t i cambio y e ricambio. V e d i LETTERA,» 
e PROTESTO-. 

11 latore d' una lettera d i cambio ha d i -
rk to - di ricuperare e 1' uno e V al t ro fulla* 
perfona che ha t ra t to . Nu l l ad imeno \& fem-
plice pro te f tax iüne v che i l latore fane l i ' a t -
í o del proteito , ch' egii vuol prendere una. 
fímil fomraa a r i c amb io , per mancanza d1 
acec t í a z ione o pagamento della fuá lettera-y 
non é fufficiente per dargli drit-to d i doman-
daré la r imborfazione di quefto ricambio ; 
quando ben non faccia vsdere, ch' egli ha 
actualmente prefo danaro nel l u o g o , in cui 
la lettera fu tratca . 

A-l t r imeme , i l ricambio non afcendera che 
alia refiituzione del pr imo cambio ,. c o l l ' i n -
t e r e í í e , le fpefs del-protefio , e de4 viaggio 5 
fe alcuna fe n ' é fatta . 

Se una lettera di c a m b i o , pagabiler a i 
l a to re , o a l l ' o r d i ne , viene ad eífer pro te-
ftata U r icambio é unicament-e dovuto , 
fopra colui che trae, , peí l u o g o , ove la r i 
me íía é ilata fatta ]- non per quei luoghi , dov' 
ella puoefferfi negoziata : a lmeno, colui che. 
trae ha i l d i r i t t o di farfi render i ! fuo ricambio 
per quei l u o g h i , da colui che indorfa. 

I n fiátitl iL ricambio é dovuto da que lio. 
che 
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cht t rae , fu t u t t ' i l u o g h i , dove un poíer 
di negoziare vien dato dalla le t tera , e fo-
pra tu t t i gü al tr i , le ta l poter di negocia
re é indefini to. 

Finalmente, { ' intereí íe del ncambio, e le 
fpefe del p ro te í lo , e del v iaggio , fono lela
mente dovute dai giorno deüa dimanda. 

V i e n fuppofto, che i Gibe l i in i fcaceiati 
d1 I t a l i a dalla fazione d e ' G u e l f i , e ricqve-
rat i in Ami le rdam , furono i p r i m i , che 
ftabüirono i l c o (turne del ricambio; fotto 
pretefto degl ' intereffi , dann i , e fpefe, cui 
loggiaceano, quando le lettere date loro per 
g l i effet í i , ch' eíii erano i b t i obbl igat i ad 
abbandonare , non erano accettate, ma ve-
n i vano ad eífer p r o t e í k t e . V e d i LETTERA. 
DI CAMBIO . 

1 1 1 C A R I C A R E , un ' a rma da fuoco , é 
earicarla una feconda v o l t a . V e d i C A R I 
CA . 

La r icañea non- dovrebbe mai efferesi pro
fonda che la pr ima carica, per t imor che 
i l pez?o effendo troppo ¡ i íca ldato non crepi. 
V e d i C ANNONE , & c . 

R I C E R C A , in Inglefe refearch r * una 
dil igente cerca o inchieila in qualche cofa. 

* La parola refearch e formatiz dal Ffan-
zefe, recherche, e litteralmente denota 
una feconda cerca , 

PcICERCA , nella M u f i c a , é una fpezie 
di preludio , o d' in pronto , í u o n a t o fu l l ' 
ó r g a n o , arpicordo, t io rba , & c . N e l quale 
pare che i l compoí i to re rkerchi F arie , o toc-
eate d' a r m ó n i a , ch 'egl i ha da ufare nella 
regolar compofizione da fuonarfi in appre í íb . 
V e d i PRELUDIO . 

Quedo fi fa ordinariamente exabrupto , 
s per eonfeguenia richiede un' arte da mae-
í l r o . —Quando in un mottet to i l compofi-
tore fi prende la liberta di íerviifi di qualche 
cofa che g l i v ien ' in t e l i a , fenza applicarvi 
alcuna paro la , o foggettarfi al í e n í o , o paf-
fione di q u e í i a ; gl ' I t a l i an i cbiaraano ciü 
lama fia ncercata \ i Franzefi , recherche; e 
gl Inglefi refearch. 

R I C E R C A R E , e pofeia fegüitare una 
vena^di gleba minc ra l e , é un termine ufato 
da chi lavora nel le min ie re . V e d i V E N A . 

R I C E T T A , recipe, nella Medic ina , una 
p re lcnz ione , o formóla d 'un r i m e d i o , de-
í i m a t o ad eífere m i n i ü r a í o al paziente. V e 
di FRESCRIZIONE .. 

Si c h i a m á c o s í , perche fempre comincia 
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eolia psrola recipe , p r e n d í ; ordinariamente 
efpréíía col l ' abbreviatura Vji. 

R 1 C E T T A C O L O . V e d i RECETT A CO
LÓ . 

RICETTACOLO d* una f.era nel giorno, ch« 
g l ' I n g l e f i chiamano laj/r of a deer, é l ' i ra-
p r e í i i o n e , che la beftia ha fatto neU'erba , 
e ful te r reno, ov ' ella ha g iac iu to , o r ipo-
fa to . V e d i CACCIA. 

R I C E T T A M E N T O , receptio , la manie
ra di t ra t ta re , od accogliere una perfona , 
e la f o i e n n i t i , e le c i r imonie praticate i n 
ta l ' occafione . Ved i INGRESSO . 

I I ricettamento della Regina d i Svezia i n 
Parigi fu uno de5 piíi raagnifici, che fi ve
de líe mal i n quefte e tad i . I I ricettamento 
degli Ambafcia tor i fi fa d' ordinario con 
grandiffima pompa. 

RICETTAMENTO, ufafi anche alie volte 
per 1' atto di approvare , di ricevere , e d i 
ammettere una cofa V e d i ACCETTAZIONE . 

La Legge C a n ó n i c a obbliga í o l a r a e n t e 
dov' é rkevuta : L a Legge C i v i l e é r icevu-
ta i n aicuni p a c í i , e non in a l t r i . V e d i 
LEGGE CIVILE . 

I Franzefi non vollero mai ricevere i l 
C o n c i l i o di T r e n t o , i ' í nqu i f i z ione di Spa
gua , né i dogmi dei C a n o n i ñ i o l t ramon-
tani-. 

RICETTAMENTO , receptio , ne l l ' A f i r o l o -
g i a , é una d iga i ta che avviene a due pia-
n c t i , quando cambian di cafe: e. gr. quan
do i i Solé arr iva i n C a n c r o , la cafa della 
L u n a ; e la L u n a , alia fuá volta ,! arr iva 
nella caía del Solé . 

L o fteffo termine fi ufa p u r é , quando due 
pianeti cambiano e ía l taz ione . 

R I C E V E R E , nella Legge Inglefe refet , 
fi é i i ncoverare od alloggiare una perfona 
bandita . Vedi Out law . — Quind i i l rice-
vitare d1 una- perfona. bandita , íi chiaraa re-
fetter . 

R I C E V 1 T O R E , che g l ' I n g l e f i chiama
no pemor cf profits, colui che prende, o-
rieeve i profít t i di qualche cofa •— dal 
Franzcfe , preneur, prenditore Ve-di PER--
N-ÁNCY .• 

RIGEVÍTOR-E , nella Legge Inglefe , re*-
ceiver j receptor, e nceptator; fi uía coinu-
nemente i n mala par te , per quegli che 
í c i e n t e m e n t e ricevono da ladri cffetti rutf 
bati , e g l i nafeondono . • — I i deli t to é fel^ 
lonia r e íi cafiigo t r a f p o r í a z i o n e . 
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RICEVITORE, receiver , denota anche un* 

U f i z i a l e ; della cui fpezie ve n ' h a m o l t i , 
denominat i dalle par t icolar i rnater ie , ch ' 
cífi r icevono , da ' luoghi ' ove r i c evono , e 
dalle perfone per cu i ricevono , & c . 

C o m e , receiver á\ r e n d i í e j w ^ ü i f r gene-
rale de 'dazjo Ved i CABELLA. — Receiver 
delle amendey fopra mandati o r ig ina l i i n 
Cancel ler ia , & c . 

I I Riceviíor gené ra l e del Duca to d i L a n -
c a ñ e r é q u e g l i , che raccoglie t u t í e le ren-
dite cd ammende {fines} delle terre del 
d e t t o D u c a t o , t a í f a g i o n i , conf i feazioni , & c . 
V e d i DUCATO, &C. 

R I C E V B T A , i n Inglefe r ^ ; > , o re-
cei t , nel C o r a m e r c i o , una quetanza, o d i -
fcar icoj ovvero un ' a t t o per cui appare, che 
una cofa é ñ a t a pagata , o ch' é foddisfatto 
i l d e b i t o . V e d i QUETANZA . 

Quando la rieevuta é al dorfo d ' una let-
t e r a , & c . fi chiama ordinariamente un ' in-
áorfatura. V e d i INDORSAMENTO . 

T r a i N e g o z i a n t i , la rieevuta fa u í u a l -
mente i l í e eondo de ' t re ar t icol i d ' un con-
ÍO : la r/V^»^ contiene i ldenaro r icevuto j 
i due a l t r i le fpefe , ed i l r i t o rno o b i l anc io . 
V e d i CONTÓ, e BOOK-KEEPING» 

RICEVUTA , nella Legge , receipt ^ o re~ 
f ceh , denota anche u n ' i n t r o d u z i o n e , o r i -
cevimento di qualche perfona a d i r é le fue 
r a g i o n i , i n una caufa cominciata pr ima tra 
due aí tre perfone. V e d i RESCEIT. 

R I C E V U T A d' omaggio * V e d i R E -
S C E I T . 

R i e E V U T A delf Erario, o Exchequer. V e 
d i EXCHEQUER. 

j í ud i t o r e delle Ricevute . V e d i 1 'Ar t i co ío 
AUDITORE , 

R I C E Z I G N E , RECEPTIO, nella Fi lofo-
í i a , denota l o fleflb che pajjione, confíde-
rata come o p p o ñ a ad azione. V e d i PASSIO-
NE, e AZIONE « 

I Scolaf t ic i , per a l t r o , v i fanno qualche 
differenza: L a paí í ion ricettiva, dicono e í f i , 
non tende alia d i í k u z i o n e de lFe íTenza , co
me fa la paffione i ma alia perfezione della 
medefima . £v concepita come 1' acquifizio-
ne di qualche nuova realta o modif icaz ione , 
col mezzo dell ' azione di u n ' a l t r a . 

R I C H Í A M A R E , recla'ming, o reclaming, 
n e g ü an t ich i S t a í u t i Inglef i , T azione d ' u n 
S i g n ó t e { lo rd ) che í iegue , perfegui ta , e r i -
chiama i l fuo vaíTallo, che fe n ' é andato a 
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vivera in u n ' a l t r o l u o g o , fenza fualicenza . 
V e d i LORD, e VASSALLO. 

R Í CHIAMA RE j * fi ufa anche i n un fimil 
fenfo, per d i m á ñ d a r e una perfona o cofa da 
confegnarfí o renderfi al Principe o Stato , 
cui ella p r o p r i a m e n í e appartiene; a l lorché 
íh un modo irregolare e l l ' é v é n u l a i n pof-
íeflb d ' u n ' a l t r o . V e d i C L A I M . 

Si mandb un 'Uf i c i a l e a richiamar i l V a -
fcello prefo daglr A f g e r i n i , Contro i t e rmi -
n i del T r a t t a t o di Pace. I I Governo r/V/;//?-
mo 1' u l t i m o Caffiere della Compagnia del 
M a r del Sud ( South-Sea ) , che s'era r i t i -
rato i n Fiandra j raa i n vanoV 

RICHIAMARE, nella Falconer la , fi é ü 
chiamare uno fparviere, o a l t ro uccello d i 
r a p i ñ a , indietro al pugno . V e d i SPARVIE-
RE , e FALCO'NE . 

Á l e u n e forte d i fparvieri (che g l ' I n g l e f i 
chiamano fpar-hawk , gos hawk, & c . ) fi r i -
chiamano colla voce : i l falcone folamente 
eolio fcuotere i l l o g o r o . •—Qo&czhhfcuoter 
i l logoro ¿ rifpett'o al falcone , é piü proprio , 
che richiamare • V e d i LOGORQ . 

Si d ice , che anche la pernice richiama i 
fuoi p u l c i n i , quando g l i raccoglie inf ierne, 
aíl ' occafione che fi vengpno troppo a fpsr-
pagl iare . 

R Í C H I E S T A , fupplica, nella legge í n -
glefe requefly una petizione propofla ad uií 
P r inc ipe , o ad un Foro g iud ic i a r io ; colla 
quale fi dimanda foccorfo i n alcuni cafi d i -
f e re f i , i n cui la Legge comune non conce
de un provvcdimcnto immed ia to . V e d i PE
TIZIONE , SUPPLICA , LEGGE , EQUITA, j ' & c . 

I I termine requeji é ora aífai fuor d' u f o , 
dopo r i n f l i t u z i o n della C a n c e l l e r í a ' , lofief-
fo fuccede ai Foro delle Richiejle {Court of 
requefls) ove le medefime venivano riconc-
í c i u t e . • 

L a Corté of requefls^ era un Foro á n t i c a 
di G i u f t i z i a , i n í i i t u i t o circa i l nono anno 
d ' E n r i c o V I L , d i natura fimile, b e n c h é 
inferiore d ' au to r i t a , alia Cor te della Can
celleria j eífendo ü a t o affegnato principal
mente peí r icorfi di c o l o r o , i quaii in cafi 
ragionevoli ( confeionabte ) dovefiero indr iz-
zarfi per via d i richiefla a Sua M a e f i a . 

I I principal G í u d i c e di quefia Cor te era 
i l Lord privy fea l , aff if i i to dai mafler of re
quefls , che corrifpondeano ai prefenti U f i -
cial i della Cancelleria ( maflers of Chancery)* 
V e d i MÁSTER . 

N e l 
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Eli iabetta , fa giudicato , con rrove folenni 
nel Foro ¿ e ü e caufe comum , che la Corte 
oíreaueíts non era Corte d i G iua iz i a (o/ 
equi tp i - Vedi -CORTE, CANCELLERÍA, 

^ l ' n F r a n c i a , leí requétes civiles, :richiefte 
círHi) hanno turtora luogo per annuliare 
contratti , & c . fatti per íbrprefa . Vedi 
PLAINT. 

Hanno ottanta maf ln dt nchiejie per n-
conofcer le caufe ;tra gil uficiali della Coro
na , fervi domeftici, &c . 

R I C H I U D E R E , o RICHIUSURA; lo fla
to d'una perfona ritirata, o fia celia di ri-
t i r o , con fue appartenenze » Vedi RICHIU-
s o . 

F . Heylot da una relazione partí colare 
delle cirimonie praticate al richiuderfi d'una 
femmma nel Chioftro della Madre di Cam-
óray, che iní l i tul l'ordine della Preíenta-
zrone della Madonna {de Ncjhe Dame) . 
Effendofi fabbricata perlei una celia in 1625 , 
rafeníe alia Chie fa .d iS . Andrea inTournaj/: 
i l Vefcovo 1'attendea di buon'ora la mat-
tina alia porta della Chie fa . A l di leí -ar-
r i v o , prottrandofi ella a'piedi di quel Pre-
lato, egli le diede la fuá benedmone , e la 
conduffe all'altar grande; e quivi benedi-
cendo un manto, un v e l o , e uno fcapola-
re , glieli mife indoffo, e Je diede unnuovo 
nome. 

I v i fattofi da lei il fuo voto, ed avendo 
il Vefcovo fatto un difcorfo al popólo in 
lode della nuova romita M o n a c a , la con-
duííe in proceffione alia di lei richiufura^ 
mentre il Clero andava cantando : VeniSpon-
fa Chrijii ,&c., 

Quiv i il Vefcovo benedicendola nueva
mente , confacrb la richinfura, e ve la r i fer
ró in perpetuo efilio. 

R I C H I U S O , tra i Religiofi , una per
fona chiufa e riferrata in una celia benc 
üretta d'un romitaggio, o d'al tra cafa re-
ligiofa, e fegregata,, non folo da ogni con-
verfazione col Mondo , ma anche da quel-
ia colla cafa. Vedi EREMITA,, &c . 

L a parola s'adatta principalmente a co
loro, che cosí da fe fteíli sVimprigionano 
per divo^ione, neila mira di far penitenza. 
— S applica puré tal volta a donne incon
t inent i , le quall, ad iftanza de'loro m a r i t i , 
\'engono cosí guárdate in una prigione per-
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petua in qualche convento . Vedi ADULTE
RIO , & c . 

I r i c k í u f i anacoret i , erano anticaments 
aflai numerofi: erano allora una forta di fo-
l i tar j , che fi rinchiudevano in qualche pie-
cola celia, con voto di mai piü non fortif-
.ne. V e d i MONACO, ANACORETA &C 

N e f í uno era a m m e í f o a que í lo v o t o , fe 
pr ima non avea dato prove fufficienti della 
fuá aftinenza , e non avea la permií í ione del 
V e f c o v o , o Abbate del Monaftero, ove íi 
r ich iudea: perché le cclle di tali rinchiuft 
aveano fempre da uni r f i a qualche Mona-
ftero. 

Ottenuta la permiíTion del Prelato, vení-
vano p rovat i per ur ranno nel M o n a í b r o ; 
fuori del quale , durante quel lempo , non. 
faceano mai paífo . Ved i PROBAZIONE. 

Ven i va no i nd i ammeíTi ai lor voto di ha
bilita nella Chiefa da van ti il Vefcovo \ i l 
che eífendo fatto, ed il r/ '^/M/o entrato nei
la fuá celletta, il Vefcovo mettea il fuo fi-
gillo fulla pjoría. 

L a celia avea ad eííere aífai piccola, € 
chiufa cqn tutta efattezza. V e d i CELLA 
— II riemufo dovea avervi ogni cofa necef. 
faria alia v i t a ; ed anche un 'Ora to r io , ( s-
era facerdotej confacrato dal Ve fcovo , con' 
una fineftra che guardava nella C h i e f a , e 
per via della quale egli pote í íe ia re le fue 
oíFerte alia Meífa , fentire il canto , cantar* 
egli í b f f o colla Comuni tk , e rifponder a 
quelli che gil parlavano. M a quefta fineftra 
dovea avere delle cortine davanti , e dentro 
e fuori d'ambi i l a t i ; talmente che il n -
chiufo non poteífe né vedere, né eífer ve-
duto. 

D i vero eragli permeífo un picciol giar-
i i n o nella fuá chiufura, per piantarvi poch* 
erbe, e pigliar5 aria : Taíente alia fuá celia 
flava quella de' fuoi difeepoii, de'quali ra -
r i íüme volte mancava; con una üneftxa , 
per mezzo di cui gii miniftravano quant® 
§l i facea d'uopo, e ne riceveano le fue i o-
i truzioni . 

(guando Ti ftimava a propoíito di avere 
due o í r e rinchiuft i n í i e m e , le lor celle fi 
faceano contigue Tuna alí'altra , con fine-
flre di comunicazione: fe qualche femmina 
volea confulcare, o con felfa rfi da loro, ci6 
dovea farfi neila C h i e f a , e in vifta di 
í u t t i . 

Quando v' erano due o tre rinchiufíinCm-* 
me, 
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m e , non aveano eííi mai datenere aicuna 
ccnferenza , fuorche in materic f p i r i t u a l i ; 
c s1 aveano a confeíTar tra di ' ¡o ro : dove 
n o n ve n ' e ra ĉ ,̂ un folo , dovea quefti da 
sé confefifaríí, ed e fa ra ina r í i . 

Se i ! rinchiufo cadea inferrno, la fuá por
ta fi apriva per laíciarvi entrare chi veni -
va âcl a íüñe r io ^ ma non g l i era p e r m e í í o 
d i í b r t i rne í o t t o qualunque prete t lo . 

Quefti ar t icol i fono eftratti dalla regola , 
compi'ata pe i richinfi^ da G r i m l a i c o , prete 
del nono í e c o l o . 

V e r a n o pur donne richiufe, c k e , a pro-
p o r z i o n e , menavano la fteífa v i t a . Sta. V i -
horada, v i vea da rich'tufa a S. G a l l o , c vi fu 
mart ir izzata dagli U n g a r i nel l ' 825. V e d i 
R l C H I U D E R E . 

R I C O G N I Z I O N E , RKCOGNÍTIO , de
nota un r iconofc imcnto . — L a parola reco-
gnition h particolarmente ufata n e ' i i b r i le-
gal i I n g l e f i , peí t i ró lo del pr imo capodel-
lo Stat. I . Giac. 1. col quale i l Parlamen
to r iconobbe, o confefsb, che la Corona 
d ' I n g h i l t e r r a , dopo la morte del la Regina 
Elifabetta , era con pieno d i r i t t o diíccía al 
Re G i a c o m o . 

RICOGNIZIONE , n d d r a m m a . V e d i S c o -
PERTA . 

RICOGNIZIONE , recognizance, nella Lcgge 
Ing le fe , una pro me íl a , o obbligazione di 
regiftro affermata al R e ; e la quale fa te-
Í H m o n i o , che úriconofeitore {recognizor') á t t 
alia per íona riconofeiuta {recognizee} una czx-
ta forama di danaro. 

Si chiama c o s í , perché é riconofeiuta •> o 
confeífata in qualche Corte di ncordi , o 
davanti a qualche g iud ice , uficiale di Can
c e l l e r í a , o Jufiice ¿\ pace. 

Le recognizioni ái c o n f . n i , meer recognizan-
ees ^ non fon í igi l iate , ma r cg i í ha t e \ e in 
vi r tü , di t f l e , fi fa efecuzione d i t u í í ' i beni 
,0 b e ñ i a m i dei riconofeitore, (eccet to beí l ie 
da t i r o , o ftrumenti d 'agricoltura ) e della 
meta della fuá pof le í í ione , 

V i fono puré r iccgniz ioni per ficurta , 
for ba i l ; altre per comparir alie ft i l ion i per 
profeguitar un fe l lone; altre per buoni por-
t a m e n t i , & c . 

RICOGNIZIONE, fi ufa pu ré i n quegl ian-
í i ch i S t a t u t i , per la rifpoña de' dodici G i u -
ra t i nom nati ed eletti fopra un' Aíl i ía \ quin-
d i chiamati riconofeitori > ucognitors. Ved i 
GÍÜRATI , e RAPPORTO . 
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t i Recognizce ¿ c o l u i , al quale uno fi om

bliga in una ricognizione. — Q u e g ü , che co
sí fi obbl iga , fi chiama RECOGNIZOR . 

R I C G N O S C E R E , * in Guer ra , a n d a r á 
vedere ed efaminare lo í l a to delle cofe, aífi-
ne di farne rappor to . 

* J Franzeji, e gt Ingle ft dicono recon-
n o í t r e , che figaifica lateralmente, co* 
nofeere, raccorre . 

Si d ice , riconofeere le cof le , riconofcer uu 
porto , & c . — U n Corp o di Cavalieria fu 
mandato a riconofeere i l loro campo, i l ter
r e n o , la condizion delle flrade, de ' f iurai^ 
& c . 

U n G e n é r a l e dee andar a riconofeere in 
per fon a la Piazza , che G ha da a (fe di are , 
per faperne la di lei fituazione, l ' a d i t o , le 
par t í forti , e le debol i . 

RICONOSCERE, fi ufa anche in mare . 
1—Kiconofcer un V a f c e l l o , una Flotta , & c . 
fi é 1 'avvicinarvifi tanto che fi poíía efami
nare i l rango, eSJ carico d' un Vafce l lo , 
& c . la forza che puo aver a bordo, di che 
nazion egli fia , & c . 

RICONOSCER un paefe , cd una fpiaggia , 
fi é rof iervarne la fituazione, af f inedifeo ' 
prire che térra ella fia. 

RICONOSCERE una piazza , nel l ' arte m i 
litare , fi é propriamente i l cavaicare at tor-
no ad eíTa , prima di met tervi T a í f e d i o , af-
fine di o í í e rvare i l forte e ' i debo le deüa íua 
fituazione, e fortif icazione. 

R I C O N O S C Í M E N T I , negli antichi Sta
t u t i I n g l e f i , terrier, ovvero rírnar ; una rac-
col ía di riconofeenze de' va í fa l l i , o fittaat j 
d 'una Signoria; che contiene le rendite , 
f e rv i z j , & c . che debbono al lor Signore ; e 
ferve come t í t o lo o d i r i t to per dimandare 
e far efeguir i l pagamento delle medefirae. 
Ved i MANOR, &C. 

A l prefente, í o t t o i l nome di terrier, aU 
tro non s'intende che un l ib ro o r e g i í l r o , 
in cui le va r i é terre d' una perfona priva
ra , o d ' u n a C i t t a , C o l l e g i o , Chiefa , & c , 
fono deferirte . 

¡ i terrier dee c o n t e n e r é i l numero de ' ju-
g e r i , í fiti di m a í í e r i a , i t e rmin i di con
fine, i nomi de 'va l fa l l i , & c . d 'ogni pode-
re , o porzione. 

R I C O R D A T O R E , prefifo g l ' I n g l e f i re 
eerder, recordater, una perfona, la quale i l 
fupremomagif i ra to, the mayor, o a l t ropr in- ' 
cipal magu'hato d 'una C u t a o Borgo cor* 

pork' 
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porate , ( che banno giur . fd iz ione , e una Cor
te di í icordi entro i l lor T e r r i t o r i o ) affocia 
a sé per fiia migHor direz)one in matene 
d i p iu í t i z i a , e m procedimenu fecoudo la 
Legae. Vedi MAYOR, &C. 

é d 'o rd ina r io un ' uomo verfa ío ed 
€fperto nella Legge comune. — I n alcune 
C i t t a j che hanno le loro part icolari C o r t i 
¿i giuftizia da lor medcf imc, e che fono 
fenza Mayor, i l ricordatore é i l G i u d k e . 

R I C O R D I , o fia libro de luoghí comuni, 
j ídverfaña , tra i L e t t e r a t i , denota un re-
g i f t r o , o raccolta ordinata di quanto occor-
re degno d' efler notato , e r i t e n u í o nel cor-
,fo della lettura , o ftudio di un' uomo ; cosí 
-difpofta, che tra una m o l t i p i i c i t a di c a p i , 
€ di cofe d 'ogn i forta ciafcheduna di que í l e 
poffa i v i f ác i lmen te r i t r o v a r f i , m e t t e r v i f i , 
c r imandarvif i a piacere. Ved i LUOGO . 

I li&ri derkordi fono d' un gran í e r v i g i o : 
fono una fpezie di fcndachi o magazzin i , 
i n cui fi van riponendo le p iu fceitej e le 
piíi prcgievoli pa r t í degli A u t o r i , per aver
ie pronte alia mano in cafo di b i fogno. V a 
r ié perfone hanno i lor var j metodi d i or-
d inar le : raa quello che piíi d i t u t t i Ci rac-
comanda , e che m o l t i Let tera t i hanno di 
g ia abbracciato , fi é i l m é t o d o del gran mae-
í i ro d 'ordine i l Sr. Looke. E g l i ha í l i r aa to 
bene di publicarlo in una lettera al Sr. To/-
f u a r d ; detcrminatovif i dalla gran convenien-
2a evantaggio , chec i avea trovato in vent' 
anni d' e ípe r ienza ; non mcno che dalle rae-
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comandaz ioni , c preghiere di m o l t i í uo i 
amici , che n' avean pur fatta la prova . 

La foftanza di queito m é t o d o fi dará qu l 
a i l e t t o r e ; con ch 'eg l i fara agevolmente abi-
l i t a to ad efeguirlo da sé medefimo. 

La prima pagina o facciata del l i b r o , che 
áef l ina to ai ricordi o Imghi comuni, ha da-
fervire al tu t to come una fpezie d ' í n d i c e ; 
e da c o n t e n e r é i r i ch iami ad ogní luogo o 
materia comprefavi . N e l l a c ó m o d a invea-
z ion di q u e f t ' í n d i c e , per quanto egli pub 
ammettere una fufficiente copia e variet^ 
d i ma te r i a l i , fenz' alcuna confufione , con-
íiÜe t u t í ' i l fegreto del m é t o d o . 

I n ordine a q u e í i o , la prima facciata, co
me s ' é de t to , o v v e r o , per maggiore fp«-
z i o , le due prime facciate che fanno fronte 
T una a l l ' altra , fi hanno a dividere , con l i 
nee paralelle, in 25 par t í egua l i ; e fi dee 
diftinguerne ogni quinta l inea , coi fuo co
lore , o altra circoftanza. 

Quef íe linee hanno ad eíTer tagliate per-
pendicolarmente da a l t re , t í r a t e dall ' alto 
al ba í fo ; e ne 'varj fpazj di e í í e , fi d e b b ó -
no ferivere a dovere le va r íe lettere de l l ' 
A l f a b e t o , si c ap i t a l i , che minufcole. 

La forma delie linee e d i v i f i o n i , si o r i z -
z o n t a l i , che perpendicolari , colla maniera 
dello feríverci dentro le l e t t e re , fara i n t e -
fa colla feguente p rova ; nella quale quan
to fi dee fare nel l ibro per tutte le lettere 
dell ' alfabeto , v i en qui d i m o í i r a í o nelle p r i 
me q u a t t r o . A , B., C , e D . 

A 

B 

a 

i D 

Fat to cosí 1'índice ác Ricordi r le mate- I n ordine a quefto, confiderate a qua] 
r í e í t anno pronte per in fe r i rv i ogni cofa, capo la cofa, che volete i n t r o d u r v i , fi rap, 
&he venga leeita. por ta piíi n a t u r a l m e n t e ; fotto i l qua le , 
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puh uno efler guidato a cercare una ta l 
.cofa: i n quefto capo, o parola , fi dce aver 
r iguardo alia l e í t e ra i n i z i a l e , cd alia p r ima 
vocale che la fiegue ; che fono le lettere ca-
mtterijlichey fulle qual i s 'aggira tu t to Fu fo 
del i ' indiee, 

Supponete, e. gr. ch ' io voglia infer i ré 
un paíTo, che fi r i íerifce al capo Beltezza j 
la B , ch ' io confidero, é la lettera i n i z i a l e , 
e Y e la prima vocale ; pofcia , cercando fuU' 
índ ice la p a r í i z i o n e B , e in efía la linea <r, 
( c h ' é i l luogo per tu t t e q u e ü e parole, la 
cui pr ima lettera é B , e la pr ima voca les ; 
come Bellezza, Beneficenza ^ Breccia, Bre
ve, & € , ) e non t rovandovi alcun numero 
gia f c r i t t o , per d i r ige rmi a qualche faccia-
ta del l ibro ? ove fono flate infer i ré alcune 
parole di quefto carat tere, io vol to p iu o l -
tre fino alia prima facciata blanca che t ro
v o , la quale , i n un l i b ro d i tal natura che 
fi fuppone frefco e n u o v o , fara pagina 2 , 
e q u l fcr ivo quanto m i giova fui capo Bel
lezza ; cominciando i l capo nel m a r g i n e , e 
mettendo tut te l ' a l t re r i g h e , che g l i appar-
t engono , piü i nden t ro , d i modo che i l ca
po Üia i n f u o r i e fi moftr i bgne : cib fa í to , 
io fo entrare la pagina, in cui egli é f c r i t 
t o , c ioé 2 , n e l i ' í n d i c e , nello ípaz io B e; 
da! qual t empo , la claíTe B e refta intera-
mentc impoí íc l ia ta della fecbnda e terzapa
gina , che fono confegnate alie lettere d i que-
í to carattere. 

M a fe i o t rovo qualche pagina, o nume
ro gia entrato nello fpazio B c, deggio r i -
«or re r a tal pagina ^ e fer iyervi la mia ma
teria in quel luogo che v ' é flato lafciato; 
c o s í , fe dopo avervi infer i to i l paíTo fulla 
Bellezza, ¡o aveífi occafione di raetterven^ 
uno per Benevolenza, o f i m ü i , trovando i l 
numero 2 gia impoífeífa to deilo fpazio d i 
quefto carattere, io comincio i l pallo fopra 
Benevolenza nel refto della pagina, la quale 
non contenendolo t u t t o , io lo po r toavan t i 
e io cont inuo alia pagina 3 , ia q u a l ' é an
che per B e; e aggiungo i l numero 3 nel i ' 
í n d i c e . 

U n ' efemplo rendera chiaro 11 m é t o d o d' 
inferiré i capi , o a r t i c o l i . 
B E L L E Z Z A . , , La potenza di concepire le 

5, idee della bellezza fi chiama giufta-
„ mente fen/o, a cagione deila fuá af-
„ f ini ta cogli al ír i fenfi i n c i b , che i l 
9j p laceré non nafce da qualche íc ienza 

m e 
,35 de' p r i n c i p j , delle p roporz ion i , dcll? 
„ caufe, e dell ' u t i l i t a deli ' oggetto 
j , ma ci tocca alia bella pr ima col! ' idea 
„ della bellezza : né la feienza p iu ac-
5, curata accrefee quefto placer della 
i , bellezza \ quantunqu' ella poíía ag-
) , giugnere un dif t in to piacer raziona-
, , l e , nella mira del vantaggio , o per 
5, i ' aumento della feienza. I n oltre , 
)) le idee della bellezza, a guifa del l ' 
5, altre idee í en í ib i l i , fono per neceífi-
„ ta piacevoli a n o i , cosí bene come 
„ immediatamente t a l i 5 n é pub qual-
5, che noflra particolar r i fo luz ione , n é 
5, qualche vifta d i vantaggio , o d i 
3, í v a n r a g g i o , variar la bellezza o la 
3, d i formi ta di un 'ogget to : impercioc-
j , che , ficcome neiie fenfazioni efter-
p ne , neífuna mira d' intereífe rende-
3, ra grato un ogge t to ; né i l det r imen-
3, to , d i f t in to dalla pena immediata 
3, nella pereczione, Jo fara cifpiacevo-
9, le al fenfo j c o s i , propongafi i l M c n -
„ do per ricompenfa , o íi m i nace i i l 
?, maggior ma le , per farci approvare 
3, un oggetto deforme, o difapprovar-
„ ne un be l lo ; la d i í l i r au i az ione fípu^ 
„ procurare con r icompenfe , o c o n m i -
3, naccie ; ovvero no i poffiarao colT 
3} efterna condotta aftenerci d i fegui-
„ tare i l b e l l o , e feguire il b n u t o j 
„ ma i noñri fent iment i delle fo rme , 
„ e le noí l re pereczioni continueranno 
5, ad eífere immutabi lmente le medefi-

me . Qu ind i chiaramente appare, 
5, che alcuni oggctt i fono immedia ia-
33 mente le occafioni di quefto p lace ré 
3, della bellezza; che noi abUiamo fenfi 
3, a t t i a concepir lo; e ch' egli é d i f t in -
„ to da quella g i o i a , che nafce dal l ' 
3, amor p r o p r i o , nella mira di qualche 
33 van tagg io . A n z i , non veggiam n o i 
„ forfe neglett i e convenienza ed ufa 
3, per ottener la bellezza, fenz' a lcun ' 
„ altra mi ra di vantaggio nella bella 
5, forma, che quella di fuggerire idee 
„ piacevoli della bellezza ? Ora t u t t o 
„ quefto ci mof t ra , che quantunque 
„ noi venghiamo a ftguitare per amor 
„ proprio g l i oggett i b e l l i , nella m i r a 
3, d i ottenere i piaceri della beíkzza; 
5, come ne l ! 'Arch i t e t t tu ra , A g r i c o l t u -
?5 r a , & c . purc dee eí íervi u,o íenfo d i 

« bd-
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« hellezza antecedente alia v i ñ a di que-

fti üeífi vantaggi : lenza i l qual í en -
" |-0 . queílf oggettf non farebbono co-
35 si yaníaggfoíi y né eccicerebbono i n 
J noi que í to piacere , che g l i coftituifce 

^ vantaggiofi ¿ I I no í l ro feníb; d e l l a ¿ í / -
„ prodotto dagli oggett i , dal 
„ quale eííi ci vengono cof t i tu i t i buo-
3, n i , é mol to d i ñ i n t o dal n o í í r o d i f i -
j , derio de5 medef i rui , quando fono co-
j , si c o f l í t u i t i : i l no í l r o defiderio, ma 
„ non giammai i l noftro fenf© della 
5, bellezza pub effer contrappefato da 
„ ricompenfe o da gaftighi -j Se non 
# aveffimo un ta l fenfo della bellezza^ 
0 le cafe, i g i a r d i n í , i l ver t i r , l ' equ i -
„ paggio , potrebbono eíTerci cari s co-
55 me convenient i 5 f r u t t i f e n , caldi , 
5, comed í ; raá non mas c ó m e b e l l i : e 
„ nelle faccie, io nulla í c o r g o , che 
t i poíTa a noipiacere , fuorché la v iva-
,3 cita del colore , e'1 l i fc io deiia ÍÜ-
5, perfície . —Inquiry into the Original 
,5 ofoürXdeasofBeauty, & c . 8o. Lond» 
„ 1725. p. 10 5 11 , Í2„> 

i E M E V O L E N Z A . 55 L a vera origine di 
,5 tut te le azioni chiamate virtuo/e 5 é 
,5 qualche determinazione della n o ñ r a 
55 natura a í lúd ia re i l bene degli a l t r i ; 
5, ovvero q u a í c h e i f t in to , antecedente 
3, ad ogni ragione d5 i n t e r e í í e , che ci 
5, porta ad amare g l i a l t r i . — L a íleíTa 
55 caufa 5 che ci determina ad andar in 

traccia della fel ici ta per no i medefi-
33; m i 5 c i determina ad aver della í i í -
35 ma 5 e della benevolenza per a l t r i i 
si anzi la íleíTa difpofizione della no-
i f ftra natura , o un" generofo i í l i n t o ^ 
J¥ -—Queda univerfale benevolenza ver-
3, ib t u t t i g i i uomin i pub da noi com-
3, pararfi a que! principio di gravitá
is ziene > che fi í lende a t u t f i 1 corpi 
53 deir U n i v e r f o , ma a guifa dell5 amor 
3-3 di benevolenza i crefee a mifura che 
33 la dillanza fi d iminu i fee ; ed é for-
33- t i í f imo 5 quand' i corpi vengono a 
33 toccar í i r u i í T a l t r o , Id. ib: p. 131 , 

as 1435 199 - Siccome t u t t i g l i 
« uomin i hanno amor proprio , non 
j> meno che benevolenza', quei duepr in -
35 cipj poíTono unitamente ece i tW un ' 
„ uomo alia ftefifa azione: ed alibra 
3j hanno ad effer confiderati come due 
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JV forzc , che impel lono lo íleffo corp® 
35 al m o t o : alie volte cofpirano; al-
,5 tre volte fono indifferenti T un ' a l l " 
5, a l t r o ; ed altre fono oppof t i . C o s í s 
5, fe un5 uomo ha una benevolenza si 
„ fo r t e , che venga a produrre un 'azÍQ-
5, ne fenz' alcuna mi ra d i proprio i n -
35 tereffe; che por un' ta l ' u o m o abbia 
53 anche in vif la il fuo vantaggio p r í -
,5; v a t o , non ifcémá punto la benevo-
„ lenza delT azione. S5 ei non voleffe 
,y aver caufato tanto ben pubblico 5 
55 quando la mira del propio intereíTe 
53 non ce V aveí íe i n d o t t o , allora V 
55 effetto dell ' amor propio fi ha a de-
35 durre | e la fuá benevolenza é propor-
35 zionata al refto del bene , che la 
53 pura benevolenza avrebbe prodotto.. 
3^ Quando la benevolenza d ' u n u o m o é 
53 dannofa a l u i medef imo, allora i ' 
3. amor propio é oppo í io alia beneve-
„ lenza i e la benevolenza é proporzio-
js nata alia fomma del beiíe prodotto s 
,3 e con cib fuperata la refillenza del l ' 
5, amor propio . — L a mora lka d' una 
55 perfona, o la quant i t^ del pubbl ic» 
53 bene da quel ía p rodo t to , é In una 
55 ragione comporta di querta benevolen-
53 ZÍI ed ' ab i l i f ad i : o v v e r o , ( c o l foSi -
j , tuire le lettere in iz ia l i alie parole , 
,3 come M rrr momento di bene 3 e 
„ ^ m o m e n t o di raale ) M — : B - j - A . 
5S Id . ib. p. 130 , 131 , 143, 199, 

Quando le due pagine dertinate per una 
claffe fono piene, cé rca te p iu avanti l a p i k 
vicina facciata diretana, che fia b ianca; s" 
é quella che fiegue immedia tamente , feri-
vete al fondo del margine della pagina' 
r i empiu ta 5 la íe t t e ra v'. ^ev verte i v o l t a í e j 
e la fteífa alia c ima della proffima pagina's 
é c o n t i n ú a t e da querta nuova pagina, co
me p r ima . Se le pagine che feguono irame-
diatamente fono di g i i r i e m p i u í e con' altre 
claíli y ferivete aila cima della |?¿i¿/¿w ú l t i 
mamente r iempiuta la le í fe ra 1*. col nu 
mero della vicina pagina bianca, e alia c i 
ma d i quella pagina r i l numero della pa* 
gind ú l t i m a m e n t e r i empiufa : pofeia facen-
do entrare quel capo, in querta nuova pagi
na i procede te come p r i m a . C o n querti due 
numeri di rapporto , 1'uno alia; c ima , e l' 
ú u a a l fondo della pagina'^ le materie d i -
feontinuate vengono di nuovo conneíTe . 
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N o n farU né anche fuor di propofito , ogni 
vo l t a che vo i mettete un numero alia c ima 
della pagina, di: nietterlo parimente Dell ' in-
dice . N ó t a t e ; fe i l capo é un m o n o s í l a b o , 
che cominci da una vocale , la vocale é a l 
io ñeiTo t e m p o , e lettera i n i z i a l e , e voca

le caratteriflica : c o s í , Ja parola arte íi ha da 
ferivere in A a. 

I I S^Lccke omette tre lettere dell 'alfa
beto nel fuo ind ice , cioé , K , Y , e W j le 
quali fono fupplite da C , J , U , equiva-
ien t i alie medefime: e poiché i l Q é fem-
pre feguitato da un' t t , lo m e t í ' egli nel 
quinto luogo di Z ; e cosí non ha Z » , Ca-
ra i t e r e , che aífai di rado occorre. I n tal 
modo mc í t endof i i l Q I ' u l t i m o n e l l ' Í n d i 
ce , fi conferva la regolarita di que í to y fen-
za d iminui rne i 'ef tenfione. 

A l t r i vogliono piuttofto ritenere la claífe 
Z u , ed aífegnare un luego a Q u fotto l* 
índ ice . 

Se qualcheduno crede , che quelle cento 
elaffi non í ieno fufficienti a comprendere 
ogni forta di íogget t i fenza confufione , pub 
feguire lo ñeífo m é t o d o , e nient-eraeno au
m é n t a m e H numero fino a 500 , formando-
v i claífi piu caratterifiichs alie ma t e r i e , 

M a T inventor ci afficura, che in tut te 
le fue raccoke, c o n t i n ú a t e per raolti a n n i , 
non ha raai t rovato alcun difetto n e l ! ' Í n d i 
ce fatto nel modo q u í fopra e fpo í lo . 

R I G O R D O , nella Legge Inglefe record, 
e recordum , un t e í t smon io autentico d' una 
ío fa in i f c r i t t o , contenuto i n r u o t o l i di per-
gamena , e confervato in una Cor te di R i -
cordt. Vedi CORTE , ROTÓLO , & c . 

Si dice che i ricordi fono uetufiátis & ve-
mtath vefiigia. — U n ' a í t o me í ío i n i fc r i t to 
i n alcur.a delle C o i t i del R e , durante i l ter
m i n e , in cui egii é f e r i t t o , é a l terabi le j 
« o n e t íendo ancor ricordo: ma una voitá che 
fia finito quel t e rmine , e regid rato T a t t o , 
egli é ricordo y e di tal c r é d i t o , che non am-
met te alterazione, né prova rn cont ra r io . 

I LVgiftrcontano tre forte di r i c o r d i : e ioé , 
i l ricordo giudiciale1 come convinzion di de-
l i t t o , & c . • — l i ricordo tninijieriale í'opvi g iu-
ramenco, come un' oíficio d' inquif izione 
t r o v a t o ; ed i l ricordo fatto per cejjlone e 
per c o n í e n f o , come un contrat to , o í l ru-
mento r e g i í l r a t o , e í i m i l i . 

Materia d i Ricordo , h eib che pub pro-' 
varfi con qaalchc r i co rdo . Ved i MATTER . 

R I C 
Uditore di R i co rdo . V e d i UDITORE. 
Prigioniere fopra materie di Ricordo . V e 

di PRIGIONIEKE. 
RICORDO record, tra g l i uecellatori I n -

g l e í i : fi dice che un uccello ricorda, quand' 
et eomincia a f a rconcen t i , od a cantare tra 
s é ; per fo rmar le fue n o t e , e difporre i fuoi 
organi al can to . 

í l tordo mafchio é d i f l in to dalla f e m m i -
na nel ricordare', eífendo i l pr imo piíi forte 
e piu frequente della feconda. 

R I C O R R E N T E , reeurrens , n e l l ' A n a t o 
m í a . Vedi RECURRENTE, 

R I C O R S O , prcífo g l ' I n g l e f i rejfcrt ore* 
for t , termine puramente Franzefe, puré í b -
vente adoprato da quegii Scr i t tor i piu re-
c e n t i , perfignificare la giurisdizione od au-
to r i t a d' una C o r t e . 

La parola rejfcrt nel fuo fenfo volgare í l -
gnifica una molla, o la forza dell ' elajiieith * 
— Quindi fi ufa anche per una g iu r id iz io -
ne , e per 1' ef tení íone o d i í í r e t to di effa 
come , qnando fi d i ce , una tal cofa appar-
tiene al fuo rejfort; un Giudice fuori della 
fuá g i u r i d i x i o n e , o reffort, non ha veruna 
aa to r i t a . M a i l fuo pr incipar ufo t ra gl* 
Inglef i fi é nel parlar ¿ ' u n a Corte o T r i b u -
na l e , in cuí g l i appelli fon g iudíca t i ; o d* 
una Corte o perfona, che giudica d i f f i n i t i -
vamente e u l t imatamente , e donde non c ' é 
appello . V e d i CORTE , APPELL AZIONE , & c . 

La Camera de 'Signor i giudica i n u l t imo 
ricorfo, en dernler re ¡fon . — I Giudic i pre-
fidiali giudicano m u l t imo ricorfo , ( i n the 
laji re ¡fort ) di t u t í ' i raalfattori profeguit i 
i n giufHzia da' Propofti de' m a r í f c a l c h i , ( 0/ 
the marshah ) . 

RICORSO , re ¡fort, é anche ufato i n uno 
fer i t to of ayel or confenage, nel lo ñeífo fen
f o , ehe difcefa {defeent) in un mandato d i 
d i r i t t o , ofright. V e d i DESCENT, AYEL, 
DIRITTO, &C. 

RICORSO ; rcffouree, * termine puramen
te Franzefe, p u r é ufato dagli Scr i t to r i I n 
glefi , per denotare i mezzi , o ' l f ondamen-
to che ha una perfona per r imet te r f í dalla 
fuá caduta o r o v i n a ; ovvero una m i n t a 
pella riparazion de 'fuoi d a n n i . 

* Skinner fa derivare la parola rc í íource 
dal Franzefe, refoudre, rifolvere: una 
reífource rigorofamente e littcralmente ef-
prime i l mezzo, che da sh di bel nuovcy 
fi pvefmta. 



RIC 
Quefto Mercante ha ancora c r é d i t o , e a m i -

c r e d i ha gran ricorft, reffources. — L a fuá 
u l t i m a reffourceh di gettarfi m un Conven-
t0 j | gergo ci una d i t t inz ione , e 1 ord i 
naria mffvurce d ' u n T e ó l o g o i m b r o g l i a t o . 

R I C O K . S I , nella Cacc ia , fono i c o v i l i , 
e j luoghi , a cui corrono le l e p r i . V e d i 
CACCIA. 

R I C O V E R A R E Í r a c q u i í h r e , o riparare 
una cofa perduta, o danneggiata. V e d i R i -
CUPER A M E N T O , R E P A R A Z I O N E , &C. 

Ricoverare, neÜa Falconeria , fignifica le
var di n u o v o , o r i t rovare quelle p e r n i c i , 
che fono flate una vol ta léva te p r i m a . V e 
di r A r t i c o l o SPARVIERE. 

R I C R O C I A T A , piccola Croce , ne l l ' 
Ara ld i ca , adoprata laddove veggiam foven-
te lo feudo coperto di c rocet te ; cosí anche 
ie fafcie, o a l t r i fegni ono revo l i , caricati 
od accompagoati di piccole Croc i . Ved i , 
CROCE . 

Le Croc i í k í í e terminano d i fpeííb i n 
ricrociate ; come nt l laTav. Araldica , f ig. 54. 

R I C U O C E R E , termine ufa to peí prepa-
y a m c n L o di var ié materie con ifcaldarle o 
cuocerle in un f o r n o , o fisnili. V e d i CCO
CERÉ , e VETRO. 

Ricuocere i l vetro , fi é íl cuocer lo , fec-
ca r lo , indura r lo , e dargli la dovuta confi-
flenza , dopo d 'aver io foñiato , e lavorato 
nelle p r o p r i e opere. V e d i VETRO. 

Que í lo fi fa ¿ ' o r d i n a r i o in una fpezie d i 
torre ^ detta la fornacetta, fabbricata fopra 
la fornace da l iquefa ré . V e d i FORNACE . 

Ricuocer i l vetro ^ fi ufa puré per 1'arte di 
macchiare i l vetro con color í d i m e t a l i o . 
V e d i PÍTTURA SUL VETRO. 

Ricuocer / ' acciajo, fi é lo fcaldarlo net 
fuoGO ad un' ardore roífo come fangue ^ e 
p-ofeia prende*lo fuora , e laíciarlo raffreddare 
leggiermente da fe ü e í f o . V e d i ACCIAJO. 

^ Cib , fi fa per renderlo piíi dolce, e cosí 
p iu atto a rieevere la fcu l tura , e i lavor i 
di p t n t a . Ved i TEMPERA , SCOLPIRE , & c . 

R I C U O P R I R E , o joderare un Va/cello , 
fi é 1' incaíTare quella parte del di l u i g u f c i o , 
che ha da í lare fott ' acqua , con qualcofa 
che impedifea a' vermi i l rodtrne le áffi . 

Si fa d 'ordinario col diftendere pece e 
pelo , m¡íH infierne ¿ su tu t ta l ' aífe vecchía , 
e pofcia inchiodarvi nuove affi f o t t i l i . — 
M a cío impedifce i l veleggiar d 'un Vafcel-

l o^ e percib ú l t i m a m e n t e alcuni fono í h n 

R í C i % p 
rlcopem ái piombo mac ina to , ch' é p i ÍL i í -
f c i o , e per confeguenza migl iore per far ve
l a , ed anche di minor coí lo e piu durevo-
l e , che nell ' al tro modo . — Venne pr ima 
inventato dal Sr. F i l ippo Howard, e dal M a g -
gior fá'atfon . 

R I C U P E R A . Ved i REDENZIONE. 
R I C U P E R A M E N T O , recovery preífo g l ' 

I n g l e f i , in un fenfo l é g a l e , fi é i ' o t t enere 
qualche cofa per giudicio , o proceí ío nel 
F o r o : corrifpondendo a evittio nella Legge 
C i v i l e . Ved i GIUDICIO, e PROCESSO. 

V é un ricuperamento vero ^ e un fimo. 
I I vero ricuperamento é un ricuperamento 

attuale, o reale d'una cofa , o della valuta 
di clTa, per via di giudicio — come fe' un* 
uomo fupplica per qualche podere , o altra 
cofa , ed ha un parere e un giudicio p e r l u i . 

I I ricuperamento comune, o finto •> é una 
forta di fiftio j u r h ; e í íendo Una certa for
ma o corfo preferitto dalla Legge, daofler-
varfi per La miglior 'aff icuranza di poder i , e 
tenute , in noftro favores i l cui fine ed ef-
fetto fiéü difeontinuare e d i í t r ugge re la i l -
mi taz ion di b e n i , {ejiateí tai!) nmanenze r 
e riverfioni , e Timpedirne le fo f t i t uz ion i , 
V e d i T A i L , RIMANENZA , RIVERSIONE, 

Q u e í í o ricuperamento é con un voucher ¡em
pine , o con un doppió . 

In un ricuperamento con un femplice vou-
cher, v i fi richieggono tre p a r t i , i l diman
dante, i l tenente) ,e i l vouchee , cioé la per-
fona citata per mal iever ia . 

I I dimandante é c o l u i , che porta i l man
dato d ' i n g r e í í b , e fi pub chiamare i l riew 
per atore) the recoverer. — i l tenente , o fia 
poí fe í fore , é c o l u i , contro cui i l mandato' 
é portato , e pub chiamarfi i l recoveree . — I I 
vouchee é quegli , che i l tenente cita per 
ma l i eve r i a , o chiama per fícurta delle ter-
re in diraanda. Ved i VOUCHEE. 

RICUPERAMENTO con doppio voucher ( c i 
tante per malieveria ) é quando i l tenente 
cita per malieveria u n o , che cita per l o í k í -
f» t f fet ta un' a l t r o , o i l comune vouchee. 

U n tal punto é un poco bisbet ico, e per-
p le í fo ; per i fuiegarlo, fupponete u n ' u o m o 
defiderofo di tagliare o romperé un e/late tari 
in terre, o tenute, affine di poterle vende ré , da-
re , o l a f c i a r i n teflamento ; la pr ima cofa ch' 
egli fa , é d i proecurare che un mandato fin-
íí> á1 ingreífo fur dejfcifm m le po/i , veo< 

reca-
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recato , dclle te r re , la cui fo í l i t uz íone egli 
intende di tagliare ; e in una finta dichia-
razione fopra cib fa t ta , egli pretende d'ef-
fere flato mefíb fuor d i poíTeíTo da u n o , i l 
quale con un fínto conf ra t to , o Ü r u m e n t o 
d i p a t í o , o di vend i t a , é nominato e fup-
po í to eífere i l tenente, o fia poffeíTor delle 
terre »• 

Queflo tenente finto , fe i l ricuperamento 
é í e m p l í c e , fi fa compar i re , e fegii fa c i 
tare in malleverla u n ' u o m o p o v e r o , come 
larebbe quegli che porta i l facchetto de' man
dan del cujios brevium delle Caufe e o m u n i ; 
Cdove í o l a m e n t e quel l i ricuperamenti comu-
n i fono p e r m e í í i ) i l quale non camparifee t 
fopra di che fi fa entrare un giudic io con que-
í i a finzione i n v i r t h del quale i l diman
dante ôh'xd. a r icupera re , eadavere un man
dato di prefa pei poífeflb delle terre in q u i -
ftione ; ed i l tenente abbia a ricuperare la va
lu ta delle terre con tro le terre deiT uomo po
pero fuddetto , ( i l quale non ha un palmo 
di i e r r a ) ; i l c h ' é una foddisfazione imma-
ginaria per Terede in beni i i m i t a t i { i n tai i ) , 
"¡peoche non n ' abbia egti mai a ricavare al-
cun vantaggioo Ved i SOSTITUZIONE « 

Con tal mezzo un certo Eduardo Howes v 
un! portator d i faechetto y e vouchee comu-
n e , nello fpazio d i vent ' anni , approvb , o 
íofFri , che con tro di l u i fi ricuperajje uaz gran 
parte delle terre d ' Inghi i te r ra ; obbligando 
le fue propie terre i n l lcur ta della valuta di 
quelle ricuperate contro i t e n e n t i , o le r i " 
manenze , tenenti y or remainders in taiL 

Uficiale de regiflri d i r i cuperament i , e ps* 
m peetmiarie .• V e d i CLERK »-

RICUSA 5 recujatio* V e d i RECUSAZIO-

R I C U S A N T I . V e d i RECUS^NTI. 
RIDGES 5 della bocea d1 unCavallo ^ ch ía -

mano g l ' Inglefi quelle rughe o gonfiagiom 
della carne nel palato v che corrono aEtra-
verfo da un lato della mafcella all5 al t ro , 
con folchi , ofoffetce f rappoflevi . V e d i CA
VA LLO." 

Comunemente nella terza ^ o quarta r u 
ga i manifcalchi battono col corno per t ra r 
fangue da un Cavailo ^ la cui bocea é t rop-
po rifcaldata • 

RIDICOLO . V e d i R i s o , RISIBILITA4 S 
& c . 

R I D O N D A N T E iperhola , é una curva 
della piu alta fpcz ic , cos í chiamata , per-

R I D 
ché eccede la fezione cónica di quel nome 
nel numero delle fue gambe iperboliche s 
effendo un' iperbola t r ipla , con fei gambe 
iperboliche . Ved i CURVA , e IPEREOLA . 

R I D O N D A N Z A , un difetto nel difeor-
f o , confiftente ne l l ' ufo di fuperfluita di pa
r o l e . V e d i PLEONASMO. 

Le parole perfettamente finonime fono* 
fidondantí i e dovrebbero elTer eancellate s 
e r iget ta te , — La ridondanza' rende lo ñ i i e 
debole, e l ángu ido» 

R I D O T T O , che i M a r i n a n Inglef i c h í a -
mano dock r é una fofía, ftagoo, o cala & 
lato del p o r t o , fatta conveniente ed atta al
ia gente per l avora rVí , ' in propofito d i fab-
bricare y o riparare Vafce l l i > V e d i V A -
SCELLO. 

V e n ' h a di due fo r t e : ridotto fe eco + ove 
F acqua non fí lafeia ent rare , effendone ef-
clufa col mezzo di gran ehiufe , fin tanto 
che i i Vafce i ío non fia fatto , o r i p a r a t o ; 
ma i n appreíTo1 v i pub effer d i nuovo fácil
mente i o f rodo t í a per vararvi i l Va fce l l o , & 
mettervelo a galla o-

Ridotto umidoy équalf i f ia luógo in- ierren ' 
m ó r b i d o , fuor del corfo della marea, ove 
fi pub rimorchiare un V a f c e l l o , i i quale v i 
t r o v a ' i l fuo r ice t to , e nel molle fondo íi 
forma da sé un let to per g iace rv i . 

RIDOTTO, un termine m i l i t a r e , che fi-
gnifica un pezzo vantaggiofa d i terreno j 
t r inc ie ra to e í epa ra to dal reí!o della Piazza 
C a m p o , & c . per un' A r m á t a , guernigio-
ne , & c . per r i t i r a r v i f i i n cafo di forprefa * 
V e d i CASTELEO , e MASCHÍO d' una FOR." 
TEZZ A o-

RIDOTTO , nel f'abbricare, un piccol luo= 
go part icolare, prefo fuora d' un p iu gran
de, per farlo piíj uni forme e piu regoiare y 
ovvero per qüalch5 al tra convenienza, co
nté per un picciol gabinetto allato ai cam-
m i n o , per alcove , & c . Ved i QUIRK . 

RIDOTTO, i n Inglefe redout * , o redou-
te) reduBus ^ nella" Fortificazione , un pic-
colo Forte quadro , fenz' altra difefa che m 
f ron te^ ufato nel íe t r i ncee , linee d i c i rcon-
vallazione f e con t rawa l l az ionc , e negli ap-
proccj \ come anche per al ioggiarvi corpi d i 
guardia , e per difender paíTi. V e d i FORTE . 

* La parola e Francefe, formata dal L a t i ' 
no reduSus. 

l a ierren i pa ludof i , í ridotti .fi fanno fo-
vente di p i e t r a , per la ficurezza del vicina-

to : 
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la lor fronte c o n í i j e in á k v a qmndr-

fo' %C"n ^ 0 della meí!efima §r0Í íeZZa ' 
V e d i FORTE , SCONCE . 

RIDOTTO , i a Inglefe ndeau * nella For-
tificazione, una piccola elevazion di t é r r a , 
che si ftende per iungo i n un p iano ; e fer-
ve a-coprireun C a m p o , o a dar vantaggio 
ad un porto, . . 

* Z a parola nella f u á origine t ranee]e Ji-
gnifica una cortina, o coperta j formata 
dal Latino , r i d e l l u m , — Borel l a j a 
derivare da ridere . 

U n tai ridotto e. pur c ó m o d o a q u e g ü , 
che vorrebbero .aírediare una Piazza m pie-
cola diftanza 5 e per afficurare i guaitatori 
ne1 lor approccj al piede d' una Fortezza . 

R ido t to , rideau % fi ufa puré alie volte per 
una tr incea, la cui t é r ra v ien cavata € g i t -
tata dalla fuá banda , per fervire a guifa 
.di parapetto alia gente , che v i f i copre. 
V e d i TRINCE'E . 

R I D U G E N T E Scala, h un pezzo f o t t i -
íe e largo d i b o í f o , fopra i l quale v i fono 
va r í e linee e fcale di parti eguali j per r i -
durre catene e anelli i n bifolche e verghe , 
per infpezione . V e d i RIDUZIONE , & c . 

Si adopra da' mifura tor i per ndurre map-
pe o difegni da una d i m e n í i a n e i n u n ' a l t r a : 
íi chiama pure\alle volte la Scala mifuran-
te . Ved i SCALA . 

R I D U R R E , nella C h i m i c a . V e d i l ' A r -
t ico io REDUX . 

R I D U Z I O N E , reduttio, nelle Scuole , 
una maniera d i portar un termine o una 
propofizione, che prima era oppofla ad al-
c u n ' a l t r a , ad eiTer' equivalente alia medefi-
m a . V e d i PROPOSIZIONE , & c . 

L a riduzione fi fa co i ragg iugnere , o le
var via una particola negat iva . — C o s í , 
per ridurre quefla propofizione: /' uomo non 
e un a n í m a l e ; per e í f e r ' equ iva l en t e alia fuá 
o p p o í l a , ciafcun uomo e un anímale ; lafcio 

• cader la negativa, e dico , P uomo e un a n í 
male. — I n un fimile modo íi potrcbbe r i 
durre i l t e r m i n e , ciafcun uomo, c o ü ' a g g i u -
gnere la negativa., dicendo, non v e uomo. 

I l I D I p £ 
Percib ad una riduzione si richieggono 

due p r o p o f i z í o m ; Xnr ido t t a i e h riducente; 
he bnoconfiderate corne g l i eflrepai d i quel-

k 5 e da connetterfi nella riduzione , cal 
mezzo della particola t /o^, che qu l fa 1'eí-
k t t o d' una copula,. 

Come qu l , folamente g l i an imal i penfa-
n o ; ciü¿, g l i an imal i ^enfano , e nejfun a l -
t r o , juorebe g l i a n i m a l i , penfa. — D o v e la 
propof iz ione , che precede la par t i co la , é la 
j i d o t t a , e i l foggetto della riduzione ; quel-
l a , che vien dopo ,1a par t i co la , é la r idu-
cente, e fa i ' e í fe t ro del predicato della v i -
duztone : e la particola cioe, opera come co
p u l a , impor t ando , non puramente c h e l a 
propofizione é efpreífa da u n ' a l t r a , ma da 
un 'a i t ra equivalente , ovvero per cosí dir 
j a medefima,. 

RIDUZIONE de' f i l log i fmi , é un regoiar 
cambia m e n t ó o trasformazione d1 un íillt»-
gifrao imperfetto in uno perfetto . — O v 
v e r o , é i l cambiamento d ' u n fillogifmo , i n 
rifpetto alia f o r m a ; conche la n c c e í í u a dell ' 
i l lazione o confeguenza é re ía piu ev iden te . 
V e d i SlLLOGISMO,. 

La riduzione ha luogo ne' fillogifmi della 
feconda e terza figura; com'anche ne.r m o -
di i nd i r e t t i della p r i m a . — C o n e í í a , t u t -
t i quelti fono portat i al p r i m o . Ved i MO
DO , e FIGURA . 

V i fono due forte di quefla riduzione , 
1' una diretta o eflenfiva , fatta puramente 
con una converfione d' una , o di í u t t e e 
due le premeífe , o con una trafpofizione del-
le medel ime; come quando CAMESTRES é 
r idot to a CELARENT , 

L ' a l t r a ind i re t ta , chiamata per impojfibi-
Je, ovvero ad abfurdum, per cui la perfo-

, na , che nega la.bonta e legi t t imazione d ' u n 
íillogiCmo imperfetto , é ndot ta ad aíTerire 
od a concederé qualcofa d ' a í í u r d o ed ¡rnpaf-
fibiie ; o contradit toria a qualch' altra cofa 
da i u i foftenuta, 

Supponete, e. gr.^ che uno che concede 
le p remeí re del feguente fillogifmo, neghi 
la conclufione. — O g n i frode e probi ta , ma 
qualche traffico non h praibico , dunqv.e qua l -
che traffico non e frode. — N o i p r o c e d í a m e 

RIDUZIONE deíle propojlzioni3' íi ufa in un cosí confro di lu i : fe i l fillogifmo non e 
í e n í a p iu g e n é r a l e , per qualche efpreflione buono, T antecedente é giuflo , ma i l con-
d una propofizione v p e r me2zo di un 'a l t ra feguente é fa l fo ; e percib i l contrario d e ¡ -
p r o p o í i z i o n e e q ^ u i v a l e n t e a q u e l l a . V e d i PRO- Ja conclufione dee efier vero : o r a , io pren-
POSIZIONE. do i l contrario della conc luf ione , che v o i 

COSI 
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cosí da te , c i o é , ogni traffico é frode ; e di 
quefto co l i ' a l t ra preraeffa del pr imo fillogif-
m o , cioé la maggiorc , che voi parimente 
accordate, fo un nuovo í i H o g i f m o ; cosí j 
ogni frode e proibita ; ogni traffico £ fro'de ; 
dunque ogni traffico e proibito . M a quefta 
propof iz ione , ogni traffico e proibito, e T al-
í r a , qualche t-affico e proibito, che voi m i 
concederte nel p r imo fillogifmo, fono con-
tradit torie . 

RIDUZIONE , nell ' A r i t m é t i c a , é i l con
ver t i r le moncte , pefi , o mifure nella fteíTa 
valuta in altre denominazioni , e. gr. le l i 
je jn fci l l ini e foldi ; ovvero i fc t l l in i , e i 
loldi i n l i r e . 

Le riduztoni delie pr incipal i monetc , fpe-
z i e , pe f i , e m i f u r e , antiche e moderne , 
fo reñ ie re e d imefl iche , fi tro vano fotto i r i -
fpet t iv i A r t i c o l i , MONETA , COMO , PE
SO, M I su RA , L I R A , PIEDE , & c . 

La riduzione é di due forte : I o . difecn-
dente: quand'una quantita ha da portarfi da 
una piu alta denominazione a una piíi bafí'a . 

Q u e ü o fi fa col coofiderare quante della 
proffima denominazion minore fieno conte
ní) te nella proffima maggiore da prima , e 
mol t ip l icando per quel numero la maggiore . 
V e d i MOLTIPLICAZIONE . 

C o s í le lire fi riducono a fc i l l in i m o l t i 
plicando per 20 ; i fci l l ini in foldi raolti* 
pilcando per 125 e i foldi in fa rd in i •> m o l 
t ipl icando per 4. V e d i LIRA , & c . 

Le l i re troy íi riducono in g r a n i , m o l t i 
plicando per 1 2 , 2 0 , e 24. E le ccntinaja 
avoirdupoids, in onc ie , per 4 , 28 , e 1 6 . 
V e d i ONCIA, HUNDRED, & c . 

2o. Afeen dente, quando una piu baíía de
nominazione , íi ha da ridurre ad una pib. 
a l t a . 

I n ordine a q u e ü o , d iv íde te la minore 
per tan te della fuá denominazione quante 
fon contenute nella proffima maggiore : co
sí 24720 f o l d i , d iv i f i per 1 2 , e ' l quozien-
te per 2 0 , danno 103 lire . Ved i D I V I -
SíOxNE . 

Se v i refta qualcofa in ciafeuna d iv i f ione , 
fono rifpettivamente foldi o fci l l ini difpari : 
cosí foldi r i do t t i , danno 27 1. 19 f. 
5. d ; togliete via g l i u l t i m i , i l r eño é le 
l i re ricercate. 

Per r é n d e m e piu fpedita la prat ica, varj 
modi compendiofi di riduzione fono ftati i n -
v í - c t ^ t i . V e d i PRATICA. 

R I D 
C o s í le canne fono ridotte In braccía , 

í b í t r a e n d o un quin to ; e in braccia F iam-
minghe , aggiugnendo un q u i n t o . — Le brac
cia F iammmghe fon r idotte i n canne, fot-
traendo un quarto . — L e braccia F i amrn in -
g h e , r idot te in braccia Ingle íi , m o l t i p l i 
cando per 6 , e levandone vía la figura del
la man r i t t a . V e d i BRACCIO , & c . 

Le libbre grandi di feta di 24 once íi r i 
ducono a libbre di IÓ once , aggiugrHWfb 
un mezzo . Le libbre di 16 once, in l ibbre 
d i 2 4 , fottraendo un ter70. 

RIDUZIONE di Frazioni. Vedi l ' A r t i c o I o 
FRAZIONE. 

RIDUZIONE d' Equazioni, nell ' Algebra , 
fi é i l nettarle di tutte le quantitadi íuper-
flue , abba í íando le quantitadi a' loro piü 
baífi terraini , e fe parando le quantita note 
dalle ignote j finché, alia fine, l a fo iaquan-
íita<ie ignota fi t r o v i da una banda, e l e ñ ó 
te dall ' altra . Ved i EQUAZIONE. 

La riduzione ü un Equazione é 1'ultima 
parte della rifoluzione del problema . V e d i 
RISOLUZIONE, e PROBLEMA. 

I I fine di tutte Toperazioni algebraiche% 
é di avere la letrera ignota fola in un mem-
bro deir equazione ; e n e l l ' a l t r o , tutte le iet-
tere no te , fenz'alcuna mif iura d ' ignote ; per
c h é , in quefto cafo, egli é evidente, che íi 
t rova la valuta della quantita i gno t a . 

Quella riduzione fí fa co l i ' aggiugncre le 
quantitadi fottratte , col fottrarre queiie ag-
g i u n t e ; moltiplicare queiie d iv i fe , e divide-
re quelle mo l t i pÜca t e \ co l l ' eftrarre le radi-
ci dalle potenze, e alzar radici a potenze; 
di modo che fempre fi confervi un 'egua l i t a . 
V e d i EGUALITA'. —Quefto bafta per la r i 
duzione delT equazioni f e m p l i c i ; ma per Te-
quazioni piu alte , i l prpeedimento é raen 
chiaro, 

Dal la maniera , con cui le potenze fon 
f ó r m a t e , egli é evidente, che come la let-
tera ignota é alzata ad una piu alta poten
z a , fi trovera ella , nelle fue potenze piu 
baífe , mifta e combinata tante volte di p iu 
con quantitadi no te , e per confeguenza fa-
ra tanto piu difficile a fvilupparfi dalle me-
defime. E la difficolta é la ftefia, quando v i 
fono parecchie lettere ignote moltiplicate fin-
golarmente 1'una nell1 a l t r a , e di nuovo m o l 
tiplicate per lettere note . V e d i PROBLEMA , 

Fattafi la riduzion dell ' equazione ; da i r 
u l t ima quanti ta cosí g u a d a g n a í a ? fi ha a 

dedur-



aeáurre la co f l rwionc G e o m e t r i c í . V e d i 

C t % v " ¿ ^ Curve . V e d i l ' A r t i c o l o 

C U R i D U z r o N E d ' u n a ^ | « m , difegm , o pian-
fí e i l farne ana copia o piü grande o 

p'jí! piccoia dell' o r ig ína le ; confervandone 
fetnpre la forma 5 e la proporzione. V e d i 
FíGURA. 

I I grand' ufo de' compaffi proporzionah e 
nella riduzione di figure, & c . donde pure f i 
t h i amano compajfi di riduzione . V e d i COM-
PASSO. 

V i fono varj metodi di ridurre figure & c . 
i l piü «facHe fi c col mezzo del pentagrafe 
o paralellogrammo; ma quefto ha i fuoi d i -
i e t t i . V e d i PENTAGRAFO. — I m i g l i o r i e 
p iu ufuali metodi di riduzione fono i fe-
guenti t 

Per riáarte una figura : Come A B C D E , 
( T a v . Geometría i fig. 64. ) i n un minor cir
cui to : verfo i l mezzo della figura, c o m e z , 
fcegliete un punto ; e da quefto punto t i ra -
te de! le linee a 'fuoi varj a n g o l i , A , B , C , 
& e . poi tirando la linea ¿Í^ , p a r a l e l l a a A B , 
he paralelia a B C , & c . avrete la f i g u r a ¿ i ^ 
<sde fimile a A B C D E . 

Se fi foffe ricercato d 'aggrandire la figura 
abe d e) a l t ro non avea uopo , che d i pro-
durre le linee dal punto oltre g l i a n g o l i , co
me a D , z C , & c . e di t i rar l inee , cioé , 
D C , D B , & c . paralelle ai l a t i de , db y 
& c . 

Per ridurre una figura col mezzo dell1 an
gola di proporzione. — Supponete che íi r i -
c e r c h i , che la figura A B C D E C Fig- ^5 . ) 
f i ad iminu i t a in proporzione della linea A B , 
a a b . {.Fig. 66.) T i r a t e 4a linea indefinita 
0 H , ( Fig, 67. ) e da G a H fate fpiccare 
ia Linea A B : fopra G deferivete l ' arco H I . 
Fate fpiccare la Linea a b come una corda 
fopra H l , e tirate G I . A llora col l 'angolo 
1 G H voi avete tutte le mifure della figu
ra da difegnarfi . Cos í per mt t t e r giu i l pun
to c , p rénde te r i n t e r v a l l o B C , e sul pun
to G de í c r ive t e 1'arco K L ; ancora , sul 
punto G deferivete M N ; e fopra A colla 
diftanza M N deferivete un arco che tagl i 
i l precedente in c , i l quale determinera i l 
la to be . E nella fteffa maniera s5 hanno a 
defenvere t u t t i g l i ak r i l a t i ed a n g o l i . — 
i o i k í l o procedimento ferv i r^ puré ad ag-
grandir la figura. 

Tome VIL 

R I D i p ^ 
Per r idurre una figura col mezzo £ una 

/cala. — Mifura te t u t t ' i l a t i della figura, 
e. gr. A ^ C D E , coa una fcala, e mette-
te g i i i le fteíTe mi fu re , r i rpe t t ivamente , da 
una- fcala piü piccoia nella proporzion ricer-
cata . V e d i SCALA . 

Per ridurre una mappa, un difegno, o fi
gura, per quadrati. — D i v í d e t e i ' ong ina le 
j n piccioli quadrati , e d iv íde t e una nuova 
carta delle d imenf ioni r icercate, nello fleffo 
numero di quadrati ; i quali faranno pik 
g r a n d i , o piíi piccoli de' p r i r a i , a m i fu ra 
che la mappa ha da e íFer 'aggrandi ta o d i m i -
n u i t a . 

C i b fatto , i n ciafcun quadrato della fe-
conda figura, difegnatevi quanto t r ó v a t e ne! 
fuo cornfpondente nella p r i m a . V e d i MAP
PA , & c. 

RIDUZIONE alP Eclittica , ne l l ' A f i r o n o -
m i a , é la differenza tra l ' a rgomento di la-
t i t u d i n e , come N P, ( Tav. AJiron.fig. 26. ) 
e un'arco dell ' Ecl i t t ica N R , intercetto t ra 
i l piano d ' u n Planeta, e '1 nodo N . V e d i 
ECLITTICA . 

Trovar la riduzione : l5 angolo d' inc i ina-
zione P N R , e Targomento di la t i tudine 
N P eflendo dati t r óva t e , colla do t t r ina 
della Sferica, 1'arco N R : fottraete N R e 
N P T u n o dalT a l t r o , i i re í lduo é la ridu
zione . 

RIDUZIONE nella prima materia, é un ter
mine ch'ufano g l i A l c h i m i f t i , quando t ro-
v a n o , che le foí lanze fi putrefanno , e di~ 
ventano nere. 

RIDUZIONE fi ufa piü particolarmente per 
c o n v e r t i r é una materia fecca m una l i q u i 
d a , particolarmente in acqua; i l che dagli 
A l c h i m i f t i fi tiene per la principale di t u t 
te le cofe. Ved i ACQUA , PRINCIPIO, &C. 

La riduzione de' metal l i nella lor pr ima 
materia o p r i n c i p j , fecondo quefti F i l o f o í i , 
non fi pub fare che í o l M e r c u r i o ; non ef-
fendo verun'al tra cofa capace d i relaíTare i l 
zolfo fiífo de' corpi m e t a l i i c i , che g l i lega 
inf ierne . V e d i METALLO , e MERCURIO. 

RIDUZIONE, ne l l aChi ru rg ia , denota un' 
operazione , colla quale un1 oííb dis logato, 
difeonciato , o i r a n t o , é runeíTQ al fuo p r i 
mo luogo. Vedi O s s o , LUXATIO, DISLO
CARE, FR ATTURA. —ILa P^iduzione , o /v-
pofizione , f i fa fempre avanti 1'applicazioae 
de' r i m e d j . 

RIDUZIONE , repofitio, nella Chi rurg ia j 
B b la f i -
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la riduzione d i un offo. V e d i R iDUzroNE 
qu l fopra. 

R I F D T F I C A R E . V e d i RKPARAZIONE. 
R I E N T R A N T E angolo, nella Fort if ica-

v ione . V e d i ANGOLO , 
R I F . N T R A R E , ñ p i g l i a r e , nella Lcgge 

Inglefe re cntrjr, \\ r iaíTumere o r íp rendc re 
que) poífeífo , che aveyamo ú l t i m a m e n t e ce-
d u t o , o abbandonato. V e d i ENTE.Y , 

C o m e , fe io fo un 'af f i t to una t é r r a , o 
tenuta , con cib io ne cedo i l poíTeíTo: e 
fe io pattuifco con colui che pigl ia in affit-
í o , che in cafo di non-pagamento della ren
dirá al tal g i o r n o , j o abbia d i r i t to di r ¡en
trare ^ q u e f t ' é appunto come fe pat tui í f i di 
prender d i nuovo le i e r re , & c . i n mia ma
no p ropr ia , e di ricuperarne i l poííei íb per 
atto m i ó propio , fenza 1' aíl if tenza di G i u -
dice , od altro proceflb. 

R I E P I L O G A R E . V e d i RECAPITOLA-
211 ONE . 

R I E S T I M A Z I O N E , nella Legge Ing le -
f e , re extem j una feconda e íHraaz ione fat-
ta fulle terre o tenute , per illanza di chi 
pretende, che la pr ima í l ima fía liata par-
ziale . V e d i STIMA . 

R I F A C I M E N T O . V e d i REPARAZIO-

R I F E R E N D A R I O . V e d i REFERENDA
RIO . 

R I F E R E N Z A , nello f c r ivc re , & c . un 
fegno relativo ad un5 altro fimile nei mar
gine , o al fondo della facciata ; ove qual-
cofa o m m e í f a nel tefto vien1 aggiunta ; la 
quale ha da infer i rvi f i nel leggerlo , o nel 
cop i a r l o . Vedi CARATTERE . 

U n copifta dee effere aífai efperto nel pren
dere le r iferenze. 

Le riferenze fon' anche úfate nei l i b r i , 
ove eífendo di qualche cofa t r a í t a t o imper-
fe t tamente , i l lettore v ien d i re t toa qualch' 
altra parte o iuogo , ov ' ella é piíi ampia-
mente fpiegata. 

I Diz ionar j fono píeni di riferenze d e n ó 
tate da Vedi, o Vide. — C o l mezzo d i que-
ñ e riferenze lo fcri t tore del Diz ionar io í ta-
bilifce una corrifpondenza fra le var ié part i 
della fuá opera j e pub da ré al fuo Diz iona
r io la maggior parte de' v a n í a g g j d' un t ra t -
tato con t inua to . V e d i DIZIONAMO. 

Gl1 ind ic i o tavole non fon1 al tro chs r i 
ferenze alie var íe par t i de l l 'opera , i n eui íi 
í r a t t a n o le diverfe matc r i e . 

R T F I U T A R E . V e d i RrcusAZTOKE. 
R I F L E S S I B I L I T A ' . V e d i REFLESSIB,^ 

LITA1 ; 
R I F L E S S I O N E . Ved i REFLESSIONE . 
RIFLESSIONE , recolleüio, un modo di pen>-

fare, con coi quelle idee, che la mente r i -
cerca, fono con i í i en to e con fatica r i t r o -
vate , ed in v i ñ a di bel nuovo r i m e í f e . V e 
d i MEMORIA , REMINISCENZA , MODO ;S 
PENSIERE, &C. 

R I F L E S S I V O Oriolo, é una forte d ' o r i o -
l o , che moftra Tora col mezzo d 'un pez-
zo fo t t i le di jaftra da fpecchio, debi tamen-
te coilocato per g i t tar i raggj del Solé alia 
fommi ta del Cie lo d'una camera, ove fon 
t í ra te le linee de lFore . Ved i OROLOGIO a. 
SOLÉ » 

RÍFLESSIVO Microfcopio . V e d i MICRO
SCOPIO . 

RIFLESSIVA livella. V e d i LIVELLA . 
RÍFLESSIVO Telefcopio . V e d i TELESCO

PIO . 
R I F L U S S O del Mare , i l r i to rno della 

marea ; ovvero i l d i lei recedimento dal l^ 
fpiaggia. Si chiama c o s í , eífendo i l m o t o 
oppofto al fluífo. V e d i FLUSSO, e MAREA , 

RIFLUSSO, nella Storia naturale , é q u a n -
do l ' acqua , i n qualche luogo , corre indie-
t r o , contro la marea, o corfo del mare , e 
cosí ricade nella corrente , 

I M a r i n a n Inglef i chiamano d e a d w a t e r , 
acqua morta , quell ' acqua di r i f l u f j o , ( eddj/-
w a t e r ) ) ¡a quale cafca indietro , per c o s í ' 
d i r é , sul t imone d 'un Vafceilo che fa ve la . 

U n vento di riflujfo, edd/-wind, é quel-
lo che r i t o r n a , od é r i fpinto da qualche ve
l a , & c . V e d i VENTO . 

R I F O R M A , un r i f l a b i l i m e n t o , o r a v v i -
vamcnto della pr ima difciplina negletta ; ov 
vero una correzione degü abuíi che v i re-
gnano. V e d i RIFORMAZIONE. 

Quedo termine é aífai ufato i n un fenfa 
monaftico , per ridurre un 'Ord ine o C o n -
gregazione d i Rel ig iof i a l i ' an t i ca feverica 
della Regola , dalla quale s'era a poco a po
co.fviato 5 ovvero anche per migiiorarne 1' an-
tica Regola ed Inf t i tuz ione fteíía, e render-
la fpontaneamente piíi fevera. V e d i ORDI-
NE , e RELIGIOSO . 

I n quefto ftnfo l 'Ord ine di S. Bernardo) 
fi dice eífere folamente una riforma di q u t l -
lo d i San Benedetto. Ved i BERNARDINI, e 
BENEDITTINI . 

R I F O R -



R Í I 
P J F O R M A R E , in un fenfo m i l i t a r e , f i 

Í ]a rtjcrma d ' . n a C o m p a g m a , Reggimen-
t o o altro corpo di t ruppc , eolio sbandar-
n e ' i l t u t t o , o con folo remperne una parte, 
ritenencfo ^ « í i o ; ovvero tai volta incorpo
rándole con a h r i Regg imen tL — Quindr 

R J F O R M A T O , Ufieiale rijermato, que-
gl i Ja cui truppaj,' o Compagnia é í o p p r t í í a 
in una riforma , e al qual é c o n t i n ú a l a la 
paga, o í n t e r a , o mezza,- facendo egli i l 
í'uo dovere nel Reggimento ,> 

U n Cap i t án riformato d i Fanteria feguita 
la Compagnia ,• ed affifte all5 Ufieiale i n pie-
d i , come fecondo; ma fempre mantiene i l 
fuo grado , e !a fuá precedenza > V e d i CA-

R I F O R M A Z I O N E , REFORMATIO , Vat
io di rifarmare , o correggere u n ' errore , o 
abufo nella Religione , d i íc ipl ina , o fimili 
V e d i RÍFORMA . 

La riformazione del Calendario Romano íi 
fece da! Papa Gregorio 1' anno 1 5 8 2 , p r i n 
cipalmente per Conf igl io di L u i g i L i l i o , e! 
d i C lav io . V e d i CALENDARIO , 

La rifermazione dclla Religione , che i Pro-
fertanti chiamano per via d' eminenza , la 
Riformazione , fu' cominciata dalT Elettore 
di Saífonia , per follecitazione di L ú t e r o , 
verfo Ja meta del deci raofeí io S e c ó l o . V e 
di LUTER ANISMO V 

I I Re Ennco; V Í I I . d ' í n g h i l t e r r a , t ro -
v7andofi allora i n punt ig l io e in mala difpo-
fizione contro i l Pontefice Clemente V I I 
i l quale perfiftea in non' vo íer permettergl i 
i l d ivorz io dalla Regina Cat ter ina d ' A u ñ r i a , 
íi lafeib trafportare dal torrente , abblendo 
i l Primato P á p a l e , irapofleíTandofi de' M o -
nafterj , ed altre Cafe Rcligioí 'e , e d ividen-
done le lor terre ira la N o b i l t a , e le per-
fone qualif ícate . 

I n ogni altra cofa egli cont inuo a vive-
re da Papifta .• — D i modo che quclla Rifor
mazione non avanzava che zoppicando, ín 
tempo fuo . — Sotto i l fuo figliuolo Eduar
do V I , el i 'ando piü a v a n t i ; ma íut ' to ven-
ne di nuevo disfatto dalla Regina' M a r í a , 
che a luí fucceíle , e che r i í b b i l i la Rel ig io
ne C a t t o Ü c a , quaí i f ica ta in quel Regno coi 
n to1^ C á n t i c a [uperflizione . 

M a 1'efecuzione fat tavií i d i piü d i c in -
quecento perfone, che furono abbruciate , 
ai d i ré di quclle Croniche , per la Fede Pro-
t e í í an te ne' c inque anm del di lei R e g n o , 

R I F ips 
alieno talmente i l P o p ó l o dal Papifmo, che 
la Regina El i íabe t ta , forella della medefi-
ma , non t rovb gran difficoha a portar la 
Riforma a l l ' intero fuo compimento , ed a 
fíabilida sul piede, su cui ella é al prefeir
te in quelia N a z i o n e . 

_ Dimto d i RIFORMAZIONE, JUS Reform*-
tionis , é un d i r i t t o che i Pr inc ip i di Ger-
mania pretencíono di avere per riformar la 
Chiefa ne' lor T e r r i t o r j r i fpe t t iv i ; come fe 
foífero i n v e ñ i t i non meno del potete f p i r i -
t u a l e c h e del t e m p e r á i s . 

I I diritto' d i Riformazione é preflb di lo-' 
ro aoneffo alia Sovranita con queflo han-
no i l po íe r di cofeienza, la d i fpoí iz ione del-
le rendite Ecc l e f i a í l i che , &c. nel modo ap-
punto ch7 effi ne goderonc al T r a t t a t o d i 
Munfier nel 1624. 

Calendario R i fo rma to . V e d i F A r t i c o l o 
CABENDARIO. 

Chiefa Ri fo rmata .Ved i l ' A r t i c o l o CHÍES A,. 
Oficiáis- R i fo rma to . V e d i l ' A r t i c o l o OF-

R I F R A N G I B I L I T A ^ della luce, la dif
poí iz ione de' raggj ad eífer r i f r a t t i . V e d i 
RIFRAZIONE . 

" U n a maggíor o minor' rifrangibilita é una 
difpoí iz ione ad eífere piii o meno r i f ra t to , 
i n paífando ad angoli eguali d' incidenza, 
nello fíeííb médium . Ved i LUCE, MÉDIUM, 

\ " - ^ - • ••' . •y . \ ' • 
Che i ' raggj di luce fiano d i í F e r e n í e a k a -

te rifrangibtli, é i l fondamento di tu t ta Ja 
T e ó r i c a del Sr. Ifacco Newton fulla luce 
e su i c o l o r í . — L a veri ta d i quefto p r in 
cipio apparira da' fegúent i f p e r i m e n t i . 

I o . E í í e n d o un raggio' d i luce r icevuto 
per un' picciol buco rotondo i n una came
ra ofeura, fopra un prifma di v e t r o , A B C , 
( Tav. Otticá fig. 6$. num. 2 . ) in tal manie
ra che paífi per quello , v i c iho a l f angolo 
C ; i varj colori: del!' Arcobaleno íi vedran-
no d ip in t r in t u t í ' i l loro fpiendore sur una 
carta blanca, E F , c i o é , i l roffo i n E , po-
feia i l g i a l l o , poi i l verde,- e i ' azzur ro , 
e in fine i l porpbr ioo , o v i o l e t t o ; e fopra 
qualunque corpo voi riceviate la l uce , i co
lor í faran fempre i medef imi . 

Nul lad imeno quelia luce color i ta é fem
pre propagata, come T altra luce , in linee 
re t te ; ella é rifleifa ancora, come 1'altra 
luce , da uno fpecchio, e r ifrat ta attraver-
fo ad una lente i pur' ella ri t iene i fu o i co-

B b 2 i o r i , 
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J o r i , e dopo la r i f razione, e dop© la riflef-
f ione. — Q u a n d ' é raceolta in un fuoco , i 
raggj degenerano i n un blanco aífai lucen-
te ; raa col lor divergiré di nuevo dal fuo
c o , r ip igl iano i lor p r imi c o l o r í . 

Q u i n d i , P r i m o : poiché nuila q u i fucee-
i e ai raggj nel paffare i l p r i f m a , folo che 
d ' e í í e r r i f r a t t i , tanto nel l 'entrare in effo , 
che nel fo r t i rne : ( V e d i PRISMA.) La luce 
é conver t i ta i n quefli colori per mera r i f ra-
2 Í o n e , 

Secondo : P o i c h é i raggj color i t i vengo-
no fempre propagati i n linee r e t t e , si quan
do fon rifleffi da fpecchj, che qu ando rifrat
t i in l e n t i ; effi r i í e n g o n o fempre tutte le 
proprieta della luce , © percib fono fempre 
l uce . 

T e r z o : Po iché i varj raggj c o l o r i t i , de-
tuffati e m i f l i infieme nel foco , ap pajón o 
b i a n c h i ; ma dopo la feparazione, di la dal 
foco r ríe upe ra no i loro p r i m i color i \ per-
eib i raggj ro í f i , gial l i r verdi y azzurrr , e 
porpor in i mefcolati infieme in una propor-
xion conveniente , ceftituifeono un bianco 
rifplendente . V e d i B i ANCO . 

Nóta te , L o fperimento r i u í c i r a , fe la ca
mera non é ofeura 'T folamente i colori fa-
ranno men v i v a c i . 

2o. U n prifma D E F i f i g . 66 . ) fidifpo»'-
ga ta lmente , che le r i frazioni dei raggj, si 
al lor ' ingreíTo , che a l l ' u f c i í a , fiano egua-
l i ; ( i l che s 'otriene , col vol tar io adagio 
a t torno alia fuá afle , finché la luce cc lo r i -
í a , che or' afcende , or cade , appaja Üaziona-
r ia fra l ' u n o , e l ' a l t r o . ) N e l i o fpaiio di 
mezzo tra i l prifma e la luce colori ta d i 
pinta sul m u r o , collocat-e un'alero prifma 
G H per ricevere la luce colorita L M . Do-
go una feconda rifrazione in quefío fecondo 
prifma la luce colorita d ipinta sul m u r o , 
J K , fara inclinata ad una íimil luce N O » 
i v i vedu ta , anche quando 9 prifma G H é 
r ímoíTo ; coficehé T eftreraitadl azzurre N e 
I faranno piíi o l t re i n difparte , che le rof-
fe K r 0 . 

Q u i f í d i , P r imo : I raggj azzurr i debbo-
no per ne se í í i t a eííere piü r i f ra t t i ? che i 
r o f f i ; e v ' é pariniente una r i f razioa difu-
guale nc' raggj? intermedj .-

Q u i n d i percio Secondo, i raggj del Solé 
non fono t u í t i della íh%$2irifrangib¡lita\ per 
«onfeguenza , n o n í o n o ' d g i l a ñeíTa natura . 
V e d i RAGGIOU 

R I F 
T c r z o ; Que' raggj fono i piü rifrangi^" 

Uj che fono i piíi rifieíTibili. Si veggapro-
vato q u e ñ o fotto REFLESSIEILITA'. 

La differenza tra rifrangibilita, e refleíTí-
b i l i t a fu da pr ima feoperta e pubblicata dal 
Sign. Ifacco Newton ne! 1075. nelle PhiL 
TranfaB. T e da quel tempo da lu i mante-
nuta centro le obbiezioni di varj A u t o r i ; 
i n par t icolare , di F. P ardí es r del Sr. Ma
r i ot te , F. L i n o , o L i n , ed a l t r i gen t i luomí> 
n i del Collegio Ingle fe a L ieg i : alia fine 
venne piíi perfettaraente efpofta, i l luífrata 
e confermata da una grande varietk di fpe-
r imen t i nella d i l u i Ot t ica i m m o r t a l e . 

M a , ra o l t r e , come non folamente quei 
co lon di luce prodot t i per rifrazione in un 
prifma , ma anche quelli rifleffi da c o r p i 
opach i , hanno i j o r o differenti gradi di r¿-
frangiSilitá y e di rifleíTjbilitai ^ e come una 
luce bianca nafce da una miftura de' varj 
co lo r i t i r agg j ; lo ñeífo gvand' Autore con-
chiufe s che ogni luce omegenea ha i l fuo 
propio colore , corrifpondente al fuo grado 
d i rifrangibilith y e non capa ce d ' e í í e r cam-
biato da qualche refícffioni , o da qualch© 
r i í r a z i o n i c h e ' , la luce del Solé é c o m p o f e 
di tute' i colori p r i r aa r j ; che l a t í ' i colori ' 
cempofti- nafeono da una m i í l u r a de' pri» 
m a r j , &c„ Ved i COLORE I 

I differenti gradi di rifrangibilita , com5 ei> 
conghie t tura , nafeono dalla differente m a -
gnitudine delle par t icole , d i cui i ragg;": díf-
íe ren t i fon c o m p o í l i . — C o s í i-raggj piu rr-
frangibili y c i o é , i roffi , fuppon' cgli , con-
fiftono in particole piu grandi ; i men rr-
jxangibiü •> c i o é , i raggj v i o l e t t i * i n par t i 
cole p iu p i c G o l e e j raggj' interraedj , g ia l -
l i , v e r d i , ed azzu r r i , in par ticole di gran-
dexze intermedie . Ved i Ros&o , VERDE,? 
RAGGIO , occ. 

R I F R A T T I ofiolk , fono quei che mo--
ftrano 1' ora col mezzo di qualche trafpa-
rente fluido ch.zri[range . V e d i GROLOGIO . 

Se fi piante un p i u o l o , o cavicchio , o 
s'affegna qualche punto in uña tazza o piac-
tel lo c ó n c a v o , per lo centro de l l 'o r io lo ; e 
fe un' o r io lo orizzontale fi applica fopra i l 
mede-fimo ; a í fegnando la linea meridiana 
fugli e r l i del p i a t t e l l o i e moflraudo i l re-
ñ o delle linee orarie ancora fugli o r l i del 
piattello : pofeia levando via 1' or iolo or iz
zontale , ed alzando una cordicella o filo dall ' 
S$ie .mi4 d i ietto p iuclo al diffopra della I t -



ñe* meridiana, q u a n t ' é la i a t í t ud inc o de-
vaz iondc l polo di tal í u o g o — A l l o r a , col 
portare 11 filo a gittare un ' ombra íopra qual-
che punto d'ora prima í egna to fugh orh del 

• tel lo, p£r m e z t o d' una candela, o cofa 
f i m i f ^ i quell5 ombra nel piattello é la vera 
l inead 'ora : e íe i l piattello é pieno d' acqua, 
¿ce. quando cib vien f a t t o ; non moftrera 
fnai la vera ora col l ' ombra delia c ima del 
p i u o i o , fe non quando é r iempiuto di nuo-
vo eolio fteíío l iquorc . 

R I I Í. ATTO raggro y o raggio di RTFR AZIO-
. Vedi RAGGIO , e RIFRAZIONE. 

RÍFRATTA vifione. V e d i r a r t i c o l o V l -
SIONE'. 

R I F R A Z I O N E , REFR ACTIO , nella Mee-
canica ; i l deviare d' un corpo m o v e n t e , 
dal íuo corfo d i r e t t o , a cagione della dif-
ferente denfitk dei médium o medio , rn cui 
egíi fi muove ; ovvero una fteffiotte, e cam
bio di de te rEh inaz íone , caufato dal eader che 
í'a un corpo obi iquamente fuori d ' u n me
drara in u n ' a l í r o d^ima denfita differente . 
V e d i MÉDIUM.- , 

C o s í una palla A , ( Tav. Meccanica, fig. 
52 . ) movendofi nell ' aria nella linea A B , 
e cadendo obliquamente fulla fuperficie áe l l ' 
acqua C D , non procede d r i t í a a E , ma 
fi f v i a , o v ien ' infleíía a F . — D i nuovo , 
fe la palla movente nell 'acqua nella ílefla 
linea A B cadeffe obliquameate íop ia una 
fuperficie d 'a r ia C D j non p rocede rá d r i t -
ta a E , neppure pieghera a F3 nía a G . 
Ora- la defle]} xone, o fv i amento , i n era fe un 
cafo íi chiama rifrazione \ e i due cafi ío-
no d i f t in t i coi mezzo' della perpendicolare 
M I ; que l lo , B G , eíTendo ch i amato rifra
zione verfo la perpendicolare 1 ovvero aUaffe 
di rifrazione 'r e V al t ro B F , rifrazione dalla 
perpendicolare, o dalP affe di rifrazione » 

Si fuppone che queí íe rifmzimi na fea no 
da ihe la palla arrivando a B , nel pr imo 
eafo , t rova maggior6 refiflenza od oppofi-
móns dal lata O , cioé dal lato del 1'acqua, 
ehe dal lato P , o fia quello de lPar ia ; e 
ael fecondo, maggior refi í lenza dal lato P , 
eh é :o ra i l lato delP acqua, di quel che dal 
iato O , c h ' é quello dell ' a r ia . 

Lz-gran iegge della rifrazione, adunque, 
la quale mi l i t a in t u t t i i c o r p i , e in tu t t ' 
1 rncdu , fi^ é , che un corpo paffando ob l i 
quamente fuori d' ua médium-r che &H re-
üi te p i u r in un 'a ' t ro , che g l i reíiile 

v ien r i f ra t to verfo la perpendicolare; e i n 
paffando fuora d' un médium, che g l i refi-
rte meno} i n un ' altro che g l i refifte p i ü , 
é r i frat to dalla perpendicolare. 

Quindi i raggj di luce cadendo fuor del i ' 
aria nell 'acqua fono r i f r a t t i verfo la perpen
dicolare ; laddove una palla git tata nell ' ac
qua viene rifrat ta da eifa; pe rché 1' acqua y 
che refifte al moto della luce raeno che 1' 
a r i a , refifte piü a quello della pa l la ; ov
ve ro , per parlar piü giufto , perché l'acqua, 
per la fuá maggior at trazione, accelera i i 
moto dei raggj di luce p ía che 1' aria non 
fe : m e n t r e , che cib fia la vera caufa della 
rifrazione, almeno nella l uce , fi moftrera 
íü í to RKFRAZIONE della luce. 

Perché un corpo fía rifratto, é neceífar io 
ch' ei cada obliquamente ful fecondo mé
dium . •—Nel le incidenze perpendicolan non 
v ' é rifrazione* 

V o í E o , per v e r i t l , t Snellio credetre i© 
d' a v e ' o í ie rva to , che un raggio perpendi
colare di luce foggiaceífe ad una rifrazione f 
apparendo neli 'acqua un ' oggctto perpendi
colare piti v ic ino , che non era in real t a : 
m a q u e í t ' era a t t r ibuire ad una rifrazione de-' 
raggj perpendicolari 5 cib ch' eradovuto alia 
divergenza de' raggj obl iqui dopo la rifrazio-
ne, da un punto piü v i c ino . 

Nu l l ad imeno v ' é una rifrazion m a n i f e í í a 
anche d i raggj perpendicolari , trovara nel 
Crijiallo d' blanda. Ved i CRÍSTALLO d'Is-
LAND-A- .- . 

Rohauh aggiugne, che quanfunque un' 
incidenza obhqua fia necefiaria in t u t t i g i l 
a l t r i medii a noi no í i ;• puré i ' o W i q u i r a n o n 
dee eccedere un certo grado. — S' ella ecce-
d e , i l corpo non penetrtra ü- médium y ma-
íara rifieífo, i:n vece d 'e í fer rifratto * —* Co-
ál le palle di cannone ne ' comba t t imen t i d i 
mare , cadendo aííai obliquamente fulla fu* 
perficie dell ' acqua, fi veggono montare m 
alto di nuovo , e íoven te ípezzar v ia g l i uo" 
m i ni dal ponte de 'Vafcel l i oppof t i : e ' l íi-
mile avviene alie pieeole p ie t re , con cui •» 
fancmJli fi' t r&ñul la i io , facendole fallare fullr 
acqua r ? 

Gl i - An t rch i confondeano la rifma/úwrcol -
la riflejfwne; e ú Sr. Ifacco Newton é ftato-
ú- pr imo a farci veder-e ¡a vera diífercnza , 
che pafla tra Tuna e i ' a l t r a . — Dirnofíra-
egli alio IkíTo tempo' , e^e v ' é una 'grand-
amlog ia era- le m'ed-efiffie; e par t icolarmeo-

- ^ 
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te i n cafo di luce . V e d i REFLESSIONE, c 
R.IFRA2IONE di luce. 

Le leggi d i rifrazione de5 raggj di luce i n 
medii difFerentemente t e r r a ina t i , c i o é , le 
cu i íuperficie fono piane, coacave, convef-
f e , & c . fanno i l foggetto deila D i o t t r i c a c 
V e d i DIOPTRICAO 

^ Per rifrazione íuccede s che i v e t r i o l e n -
t i convéíTe raecolgono i raggj , aggrandi-
fcono g l i o g g e t í i , abbruciano, & c . V e d i 
LENTE, C o N V E s s o , e CONCAVO. 

Quind i i l fondamento de' Mic ro fcop j , 
T e l e f c o p j , & c . V e d i MICROSCOPIO y e T E 
LESCOPIO, & c . 

Per la rifrazione fuccede p u r é , che t u t t i 
g l i oggett i r i m o i i fono v edu í i fuora de ' l o r 
v e r i l u o g h i ; particolarmente , che i corpi 
celeÜi fono in apparenza piu a l t i , che non 
fono in realta , & c . V e d i APPARENTE, e 
LUOGO . V e d i anche RIFRAZIONE ASTRO
NÓMICA . 

RIFRAZIONE delta luce, ne l l ' O t t i c a , é 
un i n ñ e f f i o n e , o devitzione dei raggj dai 
l o r corfo r t t t i l i n c o nel cadere obliquamen-
te fuori d 'un médium in un' a l t r o , d 'una 
difFerente dcnfita . V e d i RAGGIO. 

I i Sr. Ifacco ÍV̂ TOÍOW mofira , che la n -
frazione della luce non fi fa dal cader che 
fanno i raggj proprio fulla íuperf icie í k í í a 
de' c o r p i ; ma fcnza verun c o n t a t t o , per i ' 
Ezione d i qualche potenza ne5 corpi egual-
mente difFuía per rut ta la lor í u p e r f i c i e ; 
dalla qual potenza medefima , che opera i n 
altre circoftanze, eíTr anche vengono man
d a d , e r i f l e f f i . V e d i LUCE. 

G l i fleíli a rgoment i , co' quali abbiam pro-
v a t o , che la reflejfione fi fa fenza contatto 
imrned ia to , vagliono p u r é non poco per 
dimoíTrare Jo ííeíío della rifrazione: a quel l i 
fi poíTono a g g i ü g n e r e i f e g u e n í i . 

I o . P e r c h é , fe, quando la luce cade fuo
r i del vet ro n e l l ' a r i a , colla maggior obli-
quita, pofíibile per effere t r a f m e í í a , fi fa 
pofcia cadere un poco piü cb l iquamente , 
ella diviene interamente r i f ie í ía . — L a ra-
gionc fi é , che la potenza del vetro dopo 
ch ' ella ha r i f ra t ío la luce emergente colla 
magg io r ' obb l iqu i tk po í f ib i le , fupponendofi 
che , i raggj cadano fempre piíi obbliqua-
mente, fara troppo forte per jafciarne paf-
í a re qualcheduno di eífi ; per c o n í e g u e n z a , 
i n vece d ' e í fe re r i f m t i , faranno t u t t i r i -
fieífu 
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2o. Pe rché in f o t t i l i p i a ñ r e o l a m e t t e d i 

v e t r o , la luce ériflefía e rifratta var ié v o l -
te a l t t rna tamente , a m i fura che la fpef-
fezza delle lamette crefce i n progreíTione 
a r i t m é t i c a . — L a ragione fi é , che q u l d i 
pende dalla fpcí íezza deila l ame t t a , i l far 
I ' u n o de' due; o nflet ter la luce , o lafciar 
che fia tralmelfa.? 

3o. P e r c h é , quantunque Ja potenza d 'a í -
t r i c o r p i , si di r i f le t tere , che di rifranger 
la l uce , fia quafi quafi proporzionale alie l o 
ro denfita j pu ré fi trova che i corpi un -
tuofi e fulfurei r i f le t tono con maggior fo r -
za d i que 11 a che pub a t t r ibu i r f i alie loro 
d e n í i t a d i — L a ragione fi é , che come i 
raggj operano piu fortemente fu quei corpi 
per acccnderli , che fu g l i a l t r i ; cosí que-
g l i fieíii corpi ancora, pella lor mutua a t -
t r az ione , operano con maggior forza fui 
raggj pee rifragnerli, 

Finalmente, pe rché non fojamente que' 
raggj' trafmeífi peí vetro t rovanfi eífer r i -
fratt i i ma anche quelli che pa í fano ' per i3 
a r i a , ovvero i n un vacuo vic ino alie fue 
e ü r e m i t a d i , o anche v i c ino agli e í l r emi d i 
m o l t i corpi opachi 3 e. gr. i l filo d 'un col- ' 
t e l l o , foggiacciono ad una fimile infleífio-'" 
n e , dall1 attrazione del corpo . V e d i IN- ' 
FLESSIONE .* ^ ^(.\ ' . M ' V ' . O , h-^jÉki 

La maniera , con cui fi fa la rifrazione' 
per mera attrazione , fenza con ta t to , í] pub 
fpiegare c o s í . •—Supponcte H I ( Tav. Ot
tica fig. 5 6 . ) i l termine di due tnedii^ N e 
O ; i l p r imo piü raro , e. gr. aria ; i l fe-
condo p i i i denfo , e. gr* v e t r o ; 1'attrazio
ne del médium fara qu i come le loro den-
fitadi. — Supponete che PS fia la difianza 
alia quale la forza a í t r a e n t e del mediumym 
denfo fiende fe fie fia entro i l piü r a ro . 

Cada-ora un raggio di luce h a obliqua-
mcnte fulla íupe r f i c i e , che fepara i medii'-, 
o piut tofio , fulla íuperficie P S , ove l 'azio-
ne del fecondo e piíi refifiente we^/V comin-
c i a . Facendofi ogni attrazione in iipee per-
pendicolari al corpo a t t ra t t ivo , come i l rag
gio arriva in a, egli cominciera ad e fie re 
Iv ia to fuori del fuo corfo r e t t i l i neo , da una 
forza í u p e r i o r e , .con cui egli é at trat to dal 
medio O , piü che dal medio N , c i o é , da 
una forza con cui egli é c a e c i a t o ve r foquc l -
Jo in una direzione perpendicolare aJJa di 
Jui íuper f ic ie . - — Q u i n d i i l raggio é piega-
í o fuori della fuá retta l inea , i n c i a í cun 

pun-



punto dcI fuopa íTaggio^-a P S e R T den-
t r o cui rattraz.one opera. I r a qucile -

i , nercib defcnve una curva a ü b . 
? r V a da RT,5 ^ffendo faori dcüa síe-

d'artrarione Áé medio N , egli procede-
l unJ-íormcmente i«i una linea r e t r a , fe-

condo la direzione .dcila curva nel pua-

10Vi nuovo , fupponete N , i l medio p iu 
i e n f o e piu r e f i í k n t e , O i l piu raro ; e H I 
i l confine, come p r i m a , e fia R T la d i -
fíanza, a cui i l toedio piu denfo fpiega la 
fuá forza at trat t iva entro i l piu raro: ap~ 
punto quand' i l raggio ha paflato i l punto 
B , eglf fara dentro la sfera di fuperior 'at-
trazione á ú M^Mo piu den lo ; m i pe rché 
quell ' attrazione opera i n linee perpendicola-
r i alia fuá fuperficie, i l raggio Tara cont i 
nuamente t r a í t o dal fuo d n t t o corfo B M 
perpendicolarmente verfo H I : cosí avendo 
due forze o d i r e z i o n i , egli avra un m o t o 
comporto , per cui in vece di B M egli dc-
fcrivera B w i i l qualc .Bw . íaA i n rigore 
una c u r v a . 

I n fine, dopo ch' egli é arr ivato in m , 
effendo fuori t l e l lynf luenza del medio N , 
egli perf iñera uniformemente i n una linea 
r e t t a , nella direzione i n cui l ' e í l r e m i t a del-
la curva lo lafc ia . 

C o s í no i veggiamo come fi-fa la rifra-
zione , si verfo la perpenclicolare, che v i a d a 
ejfa. 

M a n ó t a t e , che T attrazione del medio 
p iu denfo, e. gr. N va fempre d iminuen-
d o f i , come i l raggio procede da B , verfo 
i l l i m i t e deir a t t r a s í one R T ; per cagionc 
che fempre m m o r e minor numero di par
t í viene ad operare: in I H , e. gr. tut te 
le part i fra eí íb e PS attraggono, ma i n 
R T , neíTuna fuorché quelle nella Unea H I . 
— N ó t a t e ancora , che etiendo picciola la d i -
ftanza fra PS e R T , quando confideriamo 
le r i f raz ioni , non II bada punto alia parte 
curva del raggio ; ma lo confideriamo co
me comporto di due linee rette , C B , A B , 
ovvcro , m B , A B . 

RIFRAZIONE , nella D io t t r i ca , é V inflef-
fione, o plegatura de'raggj di luce , nel 
paífare le fuperficie di ve tn , l e n t i , e a l t r i 
corpi trafparenti di diverfe den iua . 

C o s í un raggio , come A B , ( Tav. O t t i -
tca, fig. 56 . ) cadendo obliquamente dal ra
diante A 3 fopra un punto B , i n una fuper-
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ficie diafana , H I , piu rada o piu ríe nía del 
medio, lungo i l qnale egli venne propagato 
dal radiante ; v i trova alterata la fuá d i re
zione dail 'azione del nuovo medio, e i n 
luogo da p rocederé a M íi f v i a , e. gr. a C • 

Qijefto fv iamento fi chiama la rifrazioa 
del raggio-. B C i l raggio rifratto , ovvero / i -
nea d i rifrazione , e B i l punto d i rifrazione. 
V e d i RAGGIO, LINEA, e PUNTO. 

La linea A B fi chiama la linea d ' i n c i -
denza, o raggio d1 incidenza; ed i n tal r i -
fpetto B fi chiama anche i l pumo d ' inciden
za . V e d i INCIDENZA,. 

I I p i ano , in cui ambi i r a g g j , l1 inciden
te e ' l r i f ra t to , fi t rovano , chiamafi i l p i a 
no d i rifrazione; una linea r e t í a B E t i ra ta 
nel medio rifrangente .perpendicolare .alia fu
perficie rifrangente nel punto di rifrazione 
B , chiamafi 1' ajfe d i rifrazione. — E una 
retta linea D B tirata perpendicolare alia fu
perficie rifrangente, nel punto d ' incidenza 
B , lungo ü medio attraverfo al quale i l rag
gio cade, chiamafi V affe a incidenza. V e -
á i PIANO, ASSE, ;&C. 

L ' angolo A B I inchiufo fra i l raggio i n 
c idente , e la fuperficie rifrangente , fi chia
ma angolo d? incidenza ; e T angolo A B D 
i n c h i u í o tra M raggio incidente , e i ' afle d ' 
i nc idenza , fi chiama angolo d" tnclinaztonc. 
— L ' ango lo M B C che i l raggio rifrat to 
fa col!1 incidente , sfappella angolo d i r i fra
zione ; e P a n g ó l o C B E , che i l raggio r i 
frat to fa c o l f a fíe di rifrazione, angolo r i f ra t 
to s ' a p p t l í a . Ved i ANGOLO . 

Leggi generali delta RIFRAZIONE. •— i 0 . 
Un raggio d i tuce nel fuo pajfaggio fuor i d'un 
medto piu raro i n uno piu denfo , e. gr. fuor 
deíí ' aria nel vetro , % rifratto verfo la perpen
dicolare , cioe , verfo l ajfe d i rifrazione . 

Ouind i . , 1' angolo rifratto é minore de l l ' 
angolo d ' incimazione : e P angó lo d i r i f ra 
zione minore di quello d' incidenza ; ficco-
me eífi farebbero egua l i , fe i l raggio aveífe 
a procederé d r i t to da A a M . 

Q u i n d i anche, un raggio perpendicolare 
alia fuperficie r/fm?^<gí^»^í•, traverfera fenza 
efler r i f r a t to ; ficcom' ei non puo eflere r i 
frat to alia perpendicolare. La caufa fifica d i 
c ió fi é,, che P attrazione del medio piu den
fo , i l quale in incidenze obiique alia fuá 
fuperficie operando perpendicolare a quella 
fuperficie, t i ra i l raggio fu ora del fuo cor
fo ; quefia a t t raz ione , d i í i l , i n una perpen-

d i -
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t l k o l a r incidenza, opera nelia tiirezions del 
raggio . 

2o. La ragione del fino delí1 angolo d* inclt-
riazione , al fino dsW angola rifratto, e fijfa e 
coflante; cioé , fe la tifrazione é fuor dell ' 
aria nel v e t r o , ella íi t rova maggiore che 
come 1 1 4 3 7 6 ; ma minore che 1 1 5 3 7 6 ; 
c i o é , quafi come 3 3 2 . 

Quefta ragione, af íegnata da Huygens, 
% accorda con un1 altra del S1". Ifacco New
ton ^ i l quale fa i l fino del i 'angolo d ' i n c l i -
nazione al fino dell '3ngolo rifratto, come 
31 a 2 0 ; i l che é , egualmente, quafi co
me 3 3 2 . —Per ven ta v ' é quaiche diffe-
renza nelia quanti ta deila njrazione, in dif
ieren t i forte di v e t r o ; ma in materie fifi-
che , !a precifione non é neceflaria . —Des 
Canes ha t r ó v a l o , nelTacqua piovana, la 
ragione del fino del l 'angolo d ' inc l inazione, 
al fino dell 'angolo r / /mí ío , come 2 5 0 3 1 8 7 , 
c i o é , quafi come 4 a 3 ; i l che s1 accords 
co lTo í fe rvaz ione del ^ f l í z c c o Newton, che 
la fa come 529 a 3 9 6 . — - L o fleifo grand1 
A u í o r e fa nello íp i r i to di v ino la ragione 
come 100 a 73 ; i l che non é lungi dalla 
ragione fefquiterza . — N e l l ' a r i a egli la fa 
come 3851 a 3 8 5 0 . 

Donde nafca la d i í í e ren te potenza rifrat-
t iva in di í ferent i fluidi, non é de í e rmina -
t o . — L ' a c q u a pura nfragne meno di t u t t i 
g l i a l t r j ; e s 'ella é impregnara di f a l i , cre-
fce la d i leí rifrazione a proporzion della 
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quanti ta del fale. I I Sr. Ifacco Newton d i -
mof t r a , che in m o l t i c o r p i , e, gr. ve t ro , 
c r i f ta l lo , felen 'tte) topazio fa l fo , &:c. la po
tenza nfrattha é proporzionabile alie loro 
denfitadi ; folo ne 'corpi fu l fure i , come can
fo ra , o l i o , « l i v a , ambra , fpi r i to di tre
m e n t i n a , & c . la potenza é due o tre volte 
maggiore , che i n a l t r i corpi d'eguale den-
fita; nulladimeno eífi hanno ¡a potenza n -
frattiva , Tuno rifpetto a l l ' a l t r o , quafi co
me le loro denf i tadi . — Quanto a l l ' a r i a , 
ei m o í t r a , che uu raggio di luce i n traver-
fando affatto X atmoffera , é rifratto nelia 
fteffa m i í u r a , con cui lo farebbe, s 'avcífe 
a paliare colla ík-ífa obhquita fuor d' un va
cuo in un 'ana di dcnfita uguale a queí la 
della parte p iu baífa de IT atmosfera . V e d i 
ARIA . 

Dalla legge ora fiabilita, ne fiegue, ch ' 
eífendo t rova t i per o í fervazione un ' angolo 
d ' inc l inaz ione , e i l fuo corrifpondente an
golo rijratto; g l i angoli rifratti corrifpon-
denti a 'varj a l t r i angoli d ' incl inazione , 
vengo no fác i lmen te computat i . — Ora , 
Zahnius e Kircher hanno t r o v a t o , che fe 
I ' angolo d ' incl inazione é 70o , i ' angolo r i 
fratto fara 38o , 5 0 ' ; ful qual pr inc ip io 
Zahnius ha col l rut to una l avó la di nfra-
zioni fuor dell ' aria nel v e t r o , pei varj gra-
di de i l ' angolo d5 inclinazione ; di che fe ne 
da i l fegueate faggio: 

Angolo d' 
Inc l ín . 

Angolo 
Rif ra t to . 

Angolo di 
Rifrazione . 

Ango lo d' 
I n c l i n . 

Angolo 
R i f r a t t o . 

Angolo di 
R i f a? -o ie , 

Q0 40 5 
1 20 6 
2 0 3 
2 40 5 
3 2 0 ^ 

o» 19 15' 
0 39 54 
0 59 5Ó 
1 19 55 
1 30 ^7 

Quind i appare, che fe 1'angolo d ' i n c l i 
nazione é raeno di 2 0 o , F angolo di rifra-
%iom fuor d e i r a r Í 3 nel vetro é quafi \ 
de l l ' angolo d ' incl inazione : e percib un rag
gio é rifratto ail 'afTedi r i f raz ione , per qua
fi una terza parte della quanti ta del fuo an
golo d ' inc l inaz ione . — E fu quefto pr inci
pio appunto fi d imoi t ran da Kepler, e dalla 
maggior parte degli a l t r i Scr i t tor i D i o t t r i -
c i , le rifrazioni in v e t r i . 

La ragione cortante dei finí degli angoli 

10o 
20 
30 
45 
90 

6° 39 ' I Ó " 

^ ^ 35 
19 29 29 
28 9 19 
41 51 40 

10 
i ó 
48 

3o 20 44" 
6 48 25 

3 ° 3* 
50 41 

8 20 

d ' i nc l inaz ione , e degli angoli rifratti f u 
pr ima feoperta da fVilleó. Snellio . — E l i ' é 
comunemente a t tnbui ta a Des Cárter; i l 
quale avendola veduta ne' manufer i t t i d i 
Sne l l i o , fu i l pr imo a pubhlicarla nelia fuá 
D i o t t r i c a , fenza nominare Snellio ; come ne 
fiamo in forman da Huygens. 

I n fa t t i , come i raggj di luce non fono, 
t u t t i dello ífeflo grado di rifangibilita; que-
fla ragion coflante dee eífere differente neU 
le di í ferent i for te . — P e r c i b la ragione of-. 
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r ta ááé l i ^ u t o r i ha ca intenderfi de' in C ; r / a r á ^ / medefimo come H fino deW 

V- A'una rinfrangibilita mediana , cioé angola rtfratto al fino dell'angolo d'inclina^ 
:r,al^, • í a differenza della rifrazio- zione. 
cíe ra&si vefQ1 * -r •¡•i-

• fcopi i PÍÍJ) e 1 meno rijrangtbtli ^ 
, ; ^ao j v io le t t i e i ro t l i , come la 

. ü Sr. Ifacco Newton, é i n circa 
JL parte dell inte ra njtazione de njrangt-

bd) í H e d i o c r i ; la quai d i í f e r enza , confefsa 
e g ü j é s'1 'p iccoía ' cíie di rado v ' é bifo-
gno d' avere ad effa qualche r igua rdo . V e 
di RIFRANGIBILITA'.^ 

3o. Q u a n í un raggio paffa fuor d' un me-
é io piü den/o m uno piü raro , e. g r . , fuor 
del vetro neir aria, egli e rifratto dalla per-
pendicolare, o dalf affe d i rifrazione. — E 
quind í Tangolodi rifrazione é maggioredeir 
angolo d' incl inaxione. 

Quindi anche, fe 1'angolo d ' i í i c l inaz io -
ne é me«o di 30o; M B C é quafi eguale 
a y di M B E . — Perc ió M B C é una me
ta di C B E : confeguentemente, fe la <r/-

frazione é fuor del vetro nel i 'a r ia ; e Fan-
golo d ' incl inazione meno di 30o 5 i l raggio 
é rifratto dal l ' a f fe di r z / r ^ / o w per quafi una 
mezza parte del!' angolo d' incl inazione. •— E 
q u e f t ' é l ' a l t ro principio d io t t r ico u í a t o dal
i a maggior parte degli A u t o r i d o p o Kepler, 
per dimoftrare le rifrazioni de 've t r i . 

Se la rifrazione é fuori deli 'aria nel ve
t r o , la ragione del fino d ' incl inazione ai 
f ino del l 'angolo r ifrat to i come.2 a 3 ; fe 
í u o r delParia nel l 'acqua, come 4 a 3 : per-
cib , .fe la rifrazione é peí verfo c o n t r a r i o , 
c /o^, . fuor del vetro o dell'acqua nel i 'ar ia^ 
la ragiene dei fini, nel pr imo cafo, fara co
me 2 a 3 , nel fecondo come 4 a 3 . 

4 ° . Un raggio che cade fopra una fuperfieie 
curva , JO concava , o convelfa , e rifratto nel lo 
fiejfo modo come s1 ei cadeffe fopra un piano, 
che e una tangente alia curva nel punto d\in-
cidenza . 

Perché la cu rva , e la fuperfieie piaña 
che la tocca , hanno una parte infini tamen
te piccola comune ad amendue, (effendo 
ciafeuna originalmente generata ¿al fluíTod' 
un pun to . ) M a un raggio é r i f ra t to in ta
le piccola parte; dunqu 'egl i é lo í k í T o c h e 
s ci foífe rifratto in un tal piano . 

5o. Se una linea retía E F (fig. 57. ) ta-
glia una fuperfieie rifrangente C H ad angoLi 
ret t t j e fe da un punto nel medio piü denfo 
¿orne D fi tira D C par ahila al raggio inci
dente A B : quefla incontrera i l rapgio rifratto 
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Q u i n d i , f e B C paífa fuori del vetro neli* 
a r i a , egli é i n una ragione fubfefquialtera 
a C D ; fe fuori de l l ' a r ia i n un v e t r o , i n 
una ragione fefquialtera a C D . 

Qu ind i anche, fe la luce paífa fuor dell1 
acqua n e l l ' a r i a ; C B é in una r a g i o n e / « ¿ -
fefquiterza a C D , fe fuori del l 'ar ia nel l ' 
acqua , in una fefquiterza. V e d i fig. 37, 
e 58. 

Leggi di RIFRAZIONE in fuperfieie pla
ñ e . — I o . Se i raggj paralelli fono rifrat-
t i fuor d 'un medio trafparente in u n ' altro 
di di í ferente denfita , continueranno ad efier 
paralelli dopo la rifrazione. 

La ragione fifica fi é , c h ' e í í e n d o para
l e l l i , la loro ob l i qu i t a , o angolo d ' inciden-
z a , é lo fteífo: ma abbiam d i m o í t r a t o che 
ad eguali obl iqui ta la rifrazione é eguale ; 
confeguentemente i l paralellifmo, ch'eíTi a vea-
no avanti la rifrazione, verr^, pur r i tenuto 
dopo di e í fa . 

M a quefto .fi puo anche dimoftrare geo
m é t r i c a m e n t e c o s í : fe i raggj fono perpen-
dicolari alia fuperfieie rifragnente , paí feran-
no fenz1 alcuna rifrazione; per confeguenza 
eífendo paralelli avanti i l lor p a í í a g g i o , 
faranno cosí dopo di e í fo . Se cadono ob í i -
quamente , come A B e D C , g l i angolid* 
incidenza 0 e ^ , e per confeguenza anche 
T angolo d ' incl inazione e y , faranno egua
l i . M a i fini degli angoli d' inclinazione 
x t y hanno la fteífa ragione a i fini degli 
a n g o ü rifratti m e n ; dunque g l i angoli r i -
fratt i m e n fono puré egual i ; confeguen
temente i raggj rifratti fono pa ra l e l l i . 

Qu ind i venendo un v e t r o , piano d ' am-
bi 1 l a t i , v o l í a t o direttamente al S o l é ; 
la luce che gü paífa attraverfo fara p ropá 
gala nello fieífo modo come fe i i vetro non 
ci foífe: pe rché i raggj eífendo perpendi-
co.lan paíferanno fenza rifrazione. — S e i i 
vetro é voltato obliquamente al S o l é , ia 
luce dopo la rifrazione farva della fteífa i n -
tenfione di p r i m a ; dipendendo P in t en f íonc 
dalla fpeífezza o proff imi t^ de' raggj , e dal i ' 
angolo , in cui quefti co lp i ícono f ogge t to , 
o i ' occh io , ambe le quali cofe fono qu í 
fenza variazione. V e d i RAGGIO. 

2. Se due raggj C D c C P , (f ig. 5 9 . ) 
procedono dallo l í e i l ^ t a á i a n t e Cj» e cado-

C e no 
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Í)0 fopra una p iaña fuperficie di una diífc-
rente d e n f i í a , cosí che i pun t i M nfrmhñ 
MÍ? D e P fieno cgualmente diftanti dal ca-
thetus d' incidenza G K j i raggj rijratti D F 
e F;Q_hannoIo íleflb foco v i r t u a l e , o punto 
di difperfione G . V e d i VIRTUALE, 

Q u i n d i , i 0 . Poichs i n raggj afíai v i c i n i 
T un a l l ' a l í r o , la d i ñ a n z a dal catkctus é la 
ñef ía quanto al fe t i fo ; i raggj affai v i c i n i 
divergeranm dallo IleíTo punto G , cice, 
avranno lo fleffo fopo vir tuale G . E qu in
d i , 2o. Quando \ raggj rifratti che cado-
no fu l l ' occhio collocato íuor i del cathetur 
d ' incidenza , fono o egualmente d i l i a n t i dal 
cathetus, o affai v i c i n i 1'un a l l ' a l í r o ; efli 
fcorreranno fopra 1 'occhio, come fe venif-
fero a l u i dal punto G \ per confeguenza i l 
punto C fara vedu ío pe'raggj rifratti come 
i n G . 

3. Se un raggio C D cade obliquamente 
fuora d ' u n medio pin fot t i le in un piu den
lo , che ha una fuperficie p i a ñ a ; la d i í l an-
za del punto radiante C K av rá una m i -
ñ o r ragione al punto di difperfione, o foco 
vir tuale K G , che i l fino dell 'angolo r i -
fratto al fino del l 'angolo d ' i n c ü n a z i o n e . 
—^-Ma fe la d i í t anza del punto di rifrazio-
ve dal cathetus d' incidenza K D é minore 
che 1 'undéc ima o decimanona parte della 
d i lianza del punto radiante C K ; e fe nel 
p r i m o cafo la decima, nel fecondo la cen-
tefima parte di quella é f i p k c o í a , che noa 
pao eífere a í f egna t a , o non v ' é alcuna ne-
ceiii ta d i confiderarla, allora C K fara a 
K G , quanto al fenfo, nella ragione del 
fino del l 'angolo rifratto, al fino dc l i ' ango-
lo d' inc l inazione . 

Q u i n d i , Io. Se la rifrazione é fuori dell ' 
aria i n un vetro , la d i í lanza del punto d i 
difperfione de'raggj v i c i n i al cathetus, é fe-
fquialtera , del punto radiante ; de' raggj piíi 
x i m o t i , maggiore di fefqu i altera. 

Quind i , 2O. Se i 'occhio é collocato i n 
u n medio clenfo, g l i oggetti i n uno piu ra
ro appariranno piíi r i m o t i di quel che fo
no ; e i l luogo de l l ' immagine i n qualche 
dato cafo, pub eífer determinato dalla ra
gione della rifrazione.. —"Cost ai pefci che 
guizzmo f&tt" acqua, gli oggetti fuor delf ac-
qua dchtono comparire piu lontafii di quel che 
fono in realta, 

4. Se un raggio D G cade obliquamente 
fuor d' un medio p iü denfo i n un p iu raro 

% 1 V 
A B , la d i í lanza d' un punto radiante G rf. 
ha una maggior ragione ¡alia dii lanza dei 
punto di difperfione K C , di quella che i l fi
no deir angolo r//raíí<5 ha al fino dell ' angolo 
d ' inc l inaz ione . — N e l l ' a l t r o cafo del T e o 
rema precedente, K G fara a K C , quan
to al fenfo, nclla ragione del fino de l l ' an 
golo rifratto, al fino del l 'angolo d' incl ina
zione , 

Q u i n d i , i 0 . Se la rifrazione é fuor del 
ve t ro nell ' a r i a , la d i í lanza del punto di d i 
fperfione de'raggj v i c i n i al cathetus d ' i n c i 
denza , é fubfefqutaltera della diftanza del 
punto radiante . Quella de'raggj p iu r i m o t i 
é meno di fubfef ¡uialtera . 

M a , 2O. Se la rifrazione é fuor dell ' ac-
qua n e l l ' a r i a , la diftanza del punto di d i 
fperfione de' raggj v i c i n i al cathetus, é fub-
fefquiterza \ di quei p iu r e m o t i , m i n o r d i 
fubfefquiterza» 

E , 3o. Percib eífendo 1'occhio i n un me
dio piu r a r o , g l i ogget t i collocati i n un piíi 
denfo appariranno piu v i c i n i che non fono ; 
ed i l luogo de l l ' immagine pub eflere deter
mina to i 17 un dato cafo dalla ragion della 
rifrazione. — Q u i n d i i l fondo d' un va ío 
pieno d 'acqua, vien a ¡zato per rifrazione , 
ad una terza parte della fuá altezza , r i f -
petto ad un 'occhio perpendicolarmente fo
pra la fuperficie rifragnente; c quindi i pe
fci ed altri corpi fotto f acqua, appajono pih 
vicini che realmente non fono T 

5. Se 1'occhio é collocato in nn medio 
piu raro , un ' oggetto veduco in uno piu den
fo , per un raggio rifratto in una íuperficie 
p i a ñ a , comparira piü grande che realmente 
non é . —Se l 'ogget to é in uno piü raro , 
e 1'occhio i n un piü denfo m í ^ / o , l ' ogge t to 
comparira minore d i quello ch' egli é . — E 
i n ciafcun cafo la magnitudine apparente é 
alia reale i n una ragion comporta della d i 
í l anza del p u n t o , al quale i raggj tendono 
prima della rifrazione, dalla fuperficie r i -
jrangente F L {fig- 60.) alia diftanza dell ' 
ocehio G L , dalla medefima , e della dif tan
za delfoggccto da i l 'occhio G M , alia íua 
diftanza da un p u n t o , al quale i raggj F M 
tendono prima della r i f razione. 

Q u i n d i , i 0 . Se l 'ogget to A B é affai r i -
m o t o ; F M fara fificamente eguale a G M ; 
e percib la real magnitudine M B alia fuá 
apparente M H , come G L a F L , o la d i 
ftanza del l 'occhio G dal piano r-ifrapnent^ 

alia 
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feíla d i ñ a b a del punto d i convergenza F d a l -

10O!ÁIÍT°0'- Glioggettifoteacqua , aduri 
orrlno ^ / / ' ^ *PPajor20 Píü &randí ,dt 1Uel 
che fono; ed ai pefci fott1 acqua, gh ogget-

. ¿eif aria comparifcono minort di qiíel che 

¿ m di RIFRAZÍONE nelle fuperficie sfe-
riche, sí concave che convejfe. — i . U n rag-
gio di luce D E ( / íg - ¿ i . ) paralello al l 'af-
fe d1 una sfera piü denfa , dopo una fempli -
ce rifrazíone in E , s ' incontra col!'alTe nel 

punto F f di la dal centro C -
Perché i l f e m i d i a m e í r o C E t i rato al pun

to di rifrazíone E , é perpendicolare alia fu
perficie K L , ed é percib l'aíTe d i rifrazio-
ne\ ma un raggio fuori dvun medio piu raro 
i n un piu denío , come abbiam d imof t ra to , 
c rifratto vcrto la perpendicolare, o 1'affe 
di rifrazíone^ dunque 'ú raggio D E conver
gerá aU'aíTe della sfera A F ; e percib con-
correra finalmente con eíía ; e cib di Ik dal 
centro C | i n F , perché 1"angelo di rifra-
«.ione F E H ,é minor delTangolo d ' i n c l i n a -
xione C E H o 

2. Se un raggio D E , cade fopra una fu
perficie sfericamente convefía d ' un medio 
pih denfo, paralello alia d i luí affe A F ; i l 
femidiametro C E Tara al raggio rifraífo E F 
rsella ragione del fino d e ü ' a n g o l o rifratto ? 
a l fino d e ü ' a n g o l o d ' i r í c l i n a z i o n e : ma la 
d i í t anza del foco o punto di concorrenza. 
dal centro C F , é al raggio rifratto F E nel-
la ragione del fino del l 'angelo rifratto al íi-
no del l ' angolo d ' inclinazione .• 

§i Se un raggio D E cade fopra una p iu 
denfa fuperficie sfericamente conveffa K L , 
paralello all 'affe A F ; la d i í l anzá del foco 
dalla fuperficie rifragnente F B , é alia fuá 
d i ñ a n z a dai centro F C , in una ragione mag-
giore di quella del fino dell ' angolo d1 i n c l i -
nazione al fino dell 'angolo rifratto, — M a 
fe i raggj fono ben v i c i n i a l l ' a f fe , e Pan
gó lo d ' incl inazione B C E folo in diftanza 

d i pochi g r a d i ; le d i í h n z e del foco dalla fu
perficie, e dal centro,- F B e F C , faran-
no qua f i , nella ragione del fino del l ' an
golo d ' i nc l inaz ione , al fino d e l l ' a n e ó l o r i 

f ra t to . 
Q u i n d i , i o . Se Ia rifrazime é fuor deip 

a n a nel v e t r o ; nel cafo de raggi v i c i n i a l l ' 
a f f e , B F : F C : : 3 : 2 . E nel cafo de raggj 
n m o t i da l l ' a f fe , B F : F C ^ 3 : 2 . ConCe-
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guentemente nel p r imo cafo, B C : B F : ; 
i : 3 ; e nel fecondo B C : C F ^ i : 3 . 

E , 2o. Se la rifrazione c fuor de l l ' a r i a 
nel l ' acqua; nel p r imo cafo, B F : F C : : 
4 : 3 ; e nel fecondo , B F : F C ^ ' 4 : 3 . 
C e n f e g u e n í e m e n t e nel p r imo B C : B F : : 
1:4 , e nel fecondo B C : B F ^ i : 4 . 

Quindi 3o. Po iché i raggj del Solé f o 
no paraleí l i quanto al fenfo , fe cadono fu l 
la fuperficie d ' una sfera folida d i v e t r o , o 
d! una sfera piena d' acqua , non concorre-
ranno'coll 'affe entro' la sfera. C o f i c c h é V i -
Sellio sbaglib, quando credette 5 che i rag
gj deLSole cadendo fulla fuperficie d' una 
sfera crif tall ina rifrangeano al cent ro . V e d i 
F o c o . 

4. Se un raggio D E {f ig . 6 2 . ) paralello 
all 'affe F A , cade fuori d ' un medio sferico 
piü denfo i n un p i i i r a r o ; dopo la rifrazio
ne c '̂x divergerh da l l ' a f fe ; e la difianza del 
punto di d i fper f íone , o foco v i r f u a l e , dal 
centro della sfera, F C , fara al fu o femidia
metro C E nella ragione del fino dell ' ango
lo rifratto a l l ' angolo di r i f raz ionema alia 
p o m o n e del raggio n / r^ í fo t i r a t ' i n d i e t r o , 
F E 5 nella ragione del fino d e ü ' a n g o l o r i 
fratto al fino d e ü ' a n g o l o d ' i nc l inaz ione . 

5. Se un raggio E D cade paralello a l l ' 
affe A F fulla fuperficie sfericamente coa-
veffa K L , d ' « n medio piu ra ro , fuor d'un 
piü denfo; la difianza del punto d i difper-
fione dal c e n t r o , F C , é alia fuá difianza 
dalla fuperficie F B j i n una ragione mag-
g i o r é di quella del fino del l ' angolo rifratto 
al fino deH'angolo d ' inc l inaz ione . — M a 
fe i raggj D E fono ben v i c i n i a l l ' a f f e F A , 
la ragione fara quafi quafi la fteffache quel
la deU' angolo rifratto al fino dell ' angolo d ' 
í n c l i n a z i o n e . 

Q u i n d i , i 0 . Se la rifrazione h fuor del 
ve t ro nell 'aria; nel cafo de'raggj v i c i n i 
all'affe , F C : F B : : 3 : 2 . Confeguentemen-
te B C : F B : : 1 : 2 . Percib nel cafo d i rag
gj piü r i m o t i dall' affe, B C : F B ^ 1 : 2 . 

2o. Se la rifrazione é fuori dell5 acqua nell' 
a r i a ; nel pr imo cafo F C : F B : : 4 : 3 . C o n -
feguenternente B C : F B : : i : 3 ; nel fecondo 
cafo, percib , B C : F B i ^ r : 3 . 

3° . Po iché dunque i l punto d i difperfío
ne F é piü r imoto dalla fuperficie rifra
gnente K L , fe i ragg; procedono fuor dell' 
acqua, d i quel chp quando procedono ^ fuor 
del vetro ndl ' aria ; i raggj paraleí l i fo-

C c 2 no 
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no men difperíi nel p r imo cafo, che ncl fe-
condo . 

6. Se un raggio H E (fig. 61.) cadepa-
ralello a i ra íTe F A , fuor d ' u n medio p iu 
r a ro , fulla fuperficie d ' u n medio piü d e n í b 
sfericaniente concavo; i l raggio rifratto E N 
fara cacciato o a l í o n í a n a t o dal punto dell ' 
a í f e , F ; cosí che F E fara a F C , neiia 
ragione del fino dell ' angolo d' inclinazione , 
al fino del l 'angolo rifratto . 

7. Se un raggio E H cade paralello alT 
a fíe F B fulla fuperficie c ó n c a v a K L d ' u n 
medio sferico pih denfa, da un p iü r a ro ; 
ia d i ñ a n z a del punto d i difperfione dalla fa-
perficie rifrangente F B , é alia fuá di danza 
dal cen t ro , F C , in una ragion maggiore 
che quella del fino del l 'angolo d ' i nc i i naz io -
r e , al fino del l 'angolo rifratto. M a fe i 
raggj fono aífai v i c in i alFaffe,. e 1'angolo 
B C E aífai p icco lo ; B F- fara a C F quafi 
quafi nella ragione del fino dell1 angolo d ' in-
ciinazione , al fino dell ' angolo rifratto . 

Q u i n d i , i 0 . Se la rifrazione é fuor del l ' 
aria nel ve t r o ; nel cafo dei raggj v i c i n i al i.' 
aífe , F B : F C : : 3 : 2 ; nel cafo di raggj piü 
reraoti da lPa f í e F B : F C ^ j : 2 . Con -
feguentecnente nel p r imo , B C : F C : : 
1 : 2 : E q u i n d i , nel fecondo, B C : F C ^ 
1 : 2 . 

Qu ind i anche, 20, Se la rifrazione é fuor 
dell ' aria nell 'acqua ; nel cafo de'raggj v i 
c i n i al! ' aífe ; F B : F C : : 4 : 5 ^ N e l cafo d i 
faggj piü remot i da l i ' a í fe V B . F C ^ ^ : ^ . 
Confeguen temen te nel p r imo cafo , B C : 
F C : : I : J . E q u i n d i , nel fecondo, B C : 
J C ^ í r 3 , . 

E q u i n d i , 30. Po i ché i i punto-di diiper-
/ ione F , é piü. olere dal centro C , fe la r¿-
jrdzic'ie é ne l i ' acqua , che s 'é nel l ' aria ; i 
ragg'j faranno men difperíi nel fecondo ca
fo , ci?c nel p r i m o . 

gr Se i í raggio H E (fig. 62. > cade pa
ralello a l i ^ f í e A F , da un medio piü d e n í b , 
fopra la fuperficie d 'uno p iü rado sferica-
mente c o n c á v o ; i l raggio rifratto concorre-
ra ^ o H ' aífe A F , ne i punto ¥ , cosí che la 
a i í l anza del punto d i ¿ e n c o r i o dal cen t ro , 
C F , pub eífere ai raggio rifratto F E nella 
ragione del fino dell* asigolo rifratto, al fino 
dell ' angolo d' inc l inaz ione . 

RIFRAZIONE in un prifma d i ve tro . —Se 
un raggio di luce D E i f ig . Ó2, n0 .2 . )cad@ 
qbliquamente fuor dell ' aria fopra un p r i íma 

A B C ; eflfendo rifratto verlo la per pe ndic ca
lare , i n vece di p rocederé a F , cgli decli-
nera a G , cioh, verfo una linea H I , t i ra
ta perpendicolare alia fuperficie A B nel pun
to di rifrazione E . — D i n u o v o , po iché i l 
raggio E G paíTando fuora del ve í ro nells 
aria cade obliquamente fopra C B ; egli fara 
rifratto a M : di modo che fi r i t i r i dalla per
pendicolare N G O . E quindi i varj Feno-
meni del prifma. Ved i PRISMA. 

RIFRAZIONE in una lente convejfa. —Se 
i raggj para le l l i , A B , C D , e É F , ( f ig. 
6 3 . ) cadono fulla fuperficie d 'una lente 2 
B 3 K ; i l raggio perpendicolare A B paí íe-
ra , f enz ' e f í e r rifratto , a K , dove emer
gen do neli ' aria , perpendicolare, come pr i 
ma , egli p rocederá d r i t t o a G . M a i rag
gj C D e E F eadendo obliquamente fuor 
del i1 aria nel ve t r o , in D e F , faranno r i -
frat t i verfo 1'aífe di rifrazione, {cioe verfo 
le linee H I e L M t í r a t e perpendicolari a l 
ia fuperficie ñfragmnte nei punt i di rifrazio
ne F e D ; ) e declineranno a P e Q . D i nuo
v o , emergendo obliquamente fuor del ve-
tro nella fuperficie d e l l ' a r i a , eííl farannori-
fratti dalla perpendicolare e percib D Q 
non p rocederá a X ma a G ; e F P , non a 
V , ma a G : cosí parimente fi potrcbbe mo-
ftrare che t u t í i g l i a l t r i raggj , che cadono 
fulla fuperficie del v e t r o , (onorifratti in mo
do che s' incontr ino col icLlo airea i l punto 
G . V e d i F o c o . 

Q u i n d i la gran proprieta dei v e t r i con-
Vef f i ; cioé-, ch'ejfi raccolgano i raggj pam-
le l l i , e g l i fanno convergeré in un punto.. Ve
di CONVESSITA1»' 

RIFRAZIONE in una lente concava. — Ca
de mi o i raggj paralelli A B , C D , e E F , 
(fig,- 64., ) fopra una lente concava G B H I 
M K ; i l raggio A B eadendo perpendicola
re fui vetro i n B , paífera , fenza effere r i 
fratto, a M ; dove eífendo fempre perpen
dicolare , p a ñ e r a nell 'ar ia , fenza rifrazione ^ 
a L . M a i l raggio C D eadendo obliqua
mente fulla fuperficie del ve t ro , fara rifrat
to verfo la perpendicolare N D O , e proce
derá a Q ; e i l raggio D Q j d i nuovo , ea
dendo obliquamente fuor del vetro fulla fu
perficie dell ' aria , fara rifratto dalla perpen
dicolare R Q S , e procederá a V . Ne l l a 

maniera fi potrebbe mofirare , che i l 
raggio E F é rifratto a Y , e d i la a Z . 

Qulacli la gran propiieta á t ve t r i conca-
v i , 



c i o é , Cb'eJficUfpergom i ragg j paralelli, 
o Ui fannodhergere. V e d i CONCAVITA . 

R rcR AzroNE in un vetro piano. — b e i 
í apg paralelli E F , G H , I L 3 0 5 . ) 
cadono ob l iquamen íe fppra un vetro piano 
\ B C O \ cflTendo l ' o b l i q u i t a l a íleíía in tu t -

í i , a cagione del loro pamlcllismo , faranno 
rut t i egualmente nfratti verfo la perpendi-
colare ed in conformita e(Vendo femprepa-
ralel l i in M , O , e Q , pa í í e ranno fuori nelP 
aria egualmente nfra t t i , d i n u o v o , dalla 
perpendicolare, fempre pa ra le l l i . V e d i PA-
RALELLÓ, 6 SPECCHIO . 

Cosí i raggj E F , G H , e I L , al loro 
ingreíTo ncl v e t r o , faranno infleíTi verfo la 
d r i t í a j e nella loro u fc i t a , altrettanto i r j ' 
fleífi alia íiniftra ; coficché la pr ima rifm-
zione vien qui disfatta dalla feconda j ben-
ché non ta lmente , che 1' oggetto fía vedu-
ío nel fuo vero luogo . — Perché i i raggio 
É Q eífendo prodotto ind ic t ro di n u o v o , non 
coincidera, o s ' incontrcra col raggio L I ; 
ma cadrii alia dr i t ta del medeGmo; e cib 
tanto p i n , quanto i l vetro é piu denfo, o 
f o l t o : ad ogni m o d o , i n materia di colo
r e , la feconda rifrazione disfa realmente la 
p r i m a . V e d i COLORE, 

RIFRAZIONE ncl crijiallo d Islanda. — L e 
Jeggi del la tifrazione nel criftallo d 'Islanda 
fono m o h o difFerenti da q u e ü e , che íi fo
no date in altre f o í h n z e i perché qui v ' é 
una doppia rifrazione, per veríi con t ra r j , 
con che non folamente i raggj obliqui ven-
geno fpaccati o d iv i f i in due, e rtfratti a 
part i oppofte, ma anche i raggj perpendi-
colari vengono puré fpaecaii, e una meta 
di loro rtfratta. — Per la qual T e ó r i c a , 
V e d i CRISTALLO D'ISLANDA, 

Le leggi panieolari delia RIFRAZIONE ??*/-
le varié fpezie di lentii V e d i foí to LENTE . 

RIFRAZIONE, nell ' A ñ r o n o m i a , o R I 
FRAZIONE delle Stelle, é un'infleffione de' 
Tagg; di quei l u m i n a r i , nel paíTar p é r l a n o -
foz_ atmosfera \ con che le a p paren t i al t i t u -
d j f l r de 'corpi celefli vengono accrefeiute . 
V e d i STELLA ,. ALTITUDINE, & c . 

rifrazione nafce da che V atmosfe
ra é inegualmente denfa i n differenti pian i , 
o r e g i o n i ; rarlíTima nella f o m m i t a , e den-
n í i u n a nel fondo; la qual inegualita helio5 
ÍTeíio medio, lo fa equivalente a varj w ^ / i 
m e g u a l i . Ved i A R I A , e ATMOSFERA. 

I I Sr. Ifacco Newton ha d imof t ra to , che 
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un raggio d i luce nel paflare dalla p iu a l 
ta e piu rara parte &ÚV atmosfera g iü alia 
piü baífa e piu denfa, foggiace alia íkíTa 
rifrazione appunto, cui egli foggiacerebbe 
i n paitando immediatamente , nella í k í f a 
ob l i qu i t a , fuor d1 un vacuo nel l ' a r ia d'egua-
le denfitk a quella delia parte piu bafladeli ' 
atmosfera. 

V effetto di queda rifrazione fi pub i n -
tender c o s í . S u p p o n e t e Z V ( T a v . JJirono-
mia , fig. 57. n0. 2 . ) un quadrante d1 un 
circolo ver t ica le , deferitto dal centro delia 
t é r r a T , fotto cui é A B un quadrante d ' 
un circolo fulla fuperficie delia t é r r a , e G 
H un quadrante delia fuperficie dell ' atme 
sfera: e fuppone íe SE un raggio di luce 
mandato fuori da una ftelia in S, e caden
te fu 11' atmosfera in E . — Q u e fio raggio 
ufeendo del medio e t é r e o , c h ' é mol to p iu 
raro delia n o í h ' a r i a , od ufeendo per av-
ventura d' nn vacuo perfecto, e cadendo 
fulla fuperficie dell ' atmosfera , fara rifratto 
verfo la perpendicolare: e poiehé l1 aria fu-
periore, di n u o v o , é piu rara che quella v i -
cina alia T e r r a , e diventa fempre piu den
fa a mifura d i ' e l l a s 'avvicma a n o i : i l 
raggio nel fuo progreífo íara continuamente 
rifratto di modo che arr tv i a l l 'ocehio nella 
linea curva E A . 

Supponendof í allora che la linea retta 
A F fía una tangente a l l ' arco in A , i l rag
gio entrera nel l 'occhio A , feeondo la d i -
rezione di A F . — E poiché g l i oggett i fo
no fempre veduti i n quella l inea , feeondo 
la direzione delia quale i raggj entran neil ' 
occh io , la fíeilaapparira in A F ; c i o é , pe** 
C i e l i a Q , c h ' é piíi v ic ino al Z e n i t di quel 
cke la ílella lo é realmente,. 

Qu ind i nafeono i Fenomeni del crepufeo-
l o , o bruzzo . V e d i CREPUSCOLO. 

E quindi anche ne í i tguc 7 ch-e la Luna 
fí^ vede alie volíe ccülTata , quand' ella I 
fotto r o r i z z o n t e , e ' i Solé fopra d i e í f o , 
V e d i ECLISSE. 

Che v i fía una rifrazion reale delle ftelie ; 
& c . fr deduce, non Tolo da confiderazioni 
afiche,: e da argomenti a priori,, e a f imi -
litudine; ma ancora da precife of lervazioni 
a 'dronomiche; cosí 

La di lianza di due S t e l í e , SpicaVirginií -> 
e Coda del Lione , a l lorché vicine al M e r i 
d i ano , o anche vicine al l 'Occidente , fi t ro 
va e í í b e coftantemente l'S0 r ^ - M a q u a n * 

do-
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i o ¡a Coda del Lione s ' é levata in Orlente 
a l i ' a l í e z z a di 3 4 o , o . 0 ' , fí offerva che la 
Spica Virghtis é quafi nello fteflb circolo ver-
í icale . — S5 aggiunga a cib un' offervaxione 
degli Olandefi , che fvernarono alia Nova' 
Zembla i n 1597 , da 'qua l i fparl totalmente 
i ! Solé l i 14 di Novembre 5 e r i cominc ib a 
c o m p a r i r é l i 24 di Gennajo , i i ch' era fci 
g io rn i piír prefi'o del tempo ch ' eg l i avrebbe 
dovuto r i í o r n a r e , fecondo i calcoli aftrono-
m i c i ; come vien ' cíTervato negli J íBa Eru-
ditorum , A . 1697 — N é fi dee oramettere , 
che Car io X I . Re d i Svezia, efsendo nel 1694 
a Tornen , nella Botnia O c c i d e n í a l e , nel la 
l a t i tud ine di 6 5 ° v 33% ofservb j che i l So
lé non t ramonto mai tra i i 14 e 15 di G i u -
g n o , ma ch' era vifibile nel mezzo della not-
t c : 1' anno feguenfe egli deftinb due Mate -
m a í i c i , B i l emberg io , e Spolio , per ofserva-
re la fleísa cofa con maggior ' aecuratezza; i 
qual i í i m i l m e n t e trovarono , che a Tornou nel 
mezzo della n o t t e , tra I i l o e l i 11 d i G i u -
gno i l Solé e r a - del fuo diámetro5 íbpra l ' O -
rizzonte :" e I i 14 di Giugno a K a n gis, nel
la lat i tudine di 6 6 ° , 1 5^, t rovarono i l Solé 
a mezza notte y due diaraetri fopra T Or i z -
z o n t e . 

Qu ind i fi argiaifcé, che come la luce é pro-
pagata in linee re t te , n e í s u n o de' raggi po-
trebbe arrivare a l i ' occhio da un laminare fot-
t o 1' Onzzonte , quand1 effi non veni ísero de-
fiejfi fuor del l o r corfo al loro ingrefso nell ' 
atmosfera , egli é percib evidente, che í rag
gi fon r 'tfratti nel traverfar Vatmosfera. Q u i n 
d i le Stelle appajono pih a l t e , per rifrazio-
ne T che realmente non fono ; cosí che per 
portare le a l t i t u d i n i ofservate, od apparen-
t i , alie ve ré 5 íi dee fottrarre la quantita del
la rifrazione . V e d i ALTITUDINE . 

E quindi , come g l i A n t i c h i non conofeea-
•ñ& h rifrazione ; contando fopra a l t i t ud in i 
troppo g r a n d i , n o n c maravigl ia r fe alie 
v o l t e commetteano error i n o t a b i l i . 

Da l l a dot tr ina del le rifrazioni appare, che 
n o i mai non veggiamo i l vero vSole n afee re 
o tramontare , ma folamente una fantafi-
m a , o immagine del medefimo; eflendo i n 

R I F 
quel tempo i lSo le ifteííb n a f e o í b fotto l 'G-" 
r i z z o n t e . 

E dalle e í fe rvaz ioni or ora mentovate f* 
ne í iegue , che le rifrazioni fono maggiori 
v ic ino al polo , che in mi ñor i l a t i t ud in i ; 
í enza dubbio per la maggior denfita dell'/7í-
mosferaf e per la maggior obl iqui ta d e l l ' i n -
cidenza o 

I i Sr. de la Hire ci afficura 5 ch5 ei non ' 
ha mai potuto trovare alcuna differenza nel-
le a l t i t u d i n i meridiane delle flelle; di mo
do che le rifrazioni r z ñ m o ferapre le raede-
í ime . — Bench' egli c o n f e f f i / che v ic ino 
alT Or izzonte la differente co í i i t uz ione dell5 
aria , & c , pub caufare alcune var iazioni nel-
le rifrazioni ¿r 

Le Stelle nel Z e n i t non fono foggette a ve-
runa rifrazicnc. — Quelle ne l i 'Or i zzon te ne 
hanno la piü grande. DalT Orizzonte la r¿-
frazione continuamente dicrefee" al Z e n i t : i l 
che tu t to nafee da che nel p r imo calo i rag-
gj- fono perpendicolari nel fecondo la lor ' 
o b l i q u i t a ' é 1^ piü grande; e nel terzos ella 
va continuamente c r e í c e n d o . 

N e l le Üeífe a l t i t u d i n i , i l Solé e tu t te 1c 
Stelle foggiaciono alia fteíía rifrazione ; per
ché in uguali a l t i tud in i i raggi i ac iden í i han-
no le fteífe i n c l i n a z i o n i : ma i ' í i n i degli an-
go l i r'tfratti fono come i fui i degli angoli d' 
incl inazione , &Co' 

Per veri ta T icone Brahe , che fu i l p n - ' 
rao a dedurre per o íTervaz ione le rifrazioni 
del Solé , della Luna , e delle Stelle fiíTe , fa 
le rifrazioni folari piü grandi di quelle delle 
í lel le M e ; e le rifrazioni' lunari alie volte ' 
maggior i di quelle delle Stelle , alie vol te 
m i n o r i » — M a : I r T e ó r i c a delle rifrazioni' 

. ( l a quale , com' abbiam5 oífervato , e dovu-
ta a Sne l l io ) non fu plenamente intefa nel-' 
la di l u i e ta . — D e la Hire , e Ca f f in iv t r o -
vano la rifrazione eguale i n t u t t i que' l u r a i -
nari 

I I Sr. de la Hire c i da una tavola delle 
rifrazioni delle Stelle, ne' loro varj gradi d ' 
a l t i t u d i n e ; dedotte dalle piü ficure , e p iü 
efaite o f fe rvaz ion i ; come fegue ; 

Tavo-
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Tavola detle RIFRAZIONI ds corpi celefti, névarj gradt dJ almudh ne. 

A!t. 
o 
i 
2 
3 
4 
5 
ó 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

i 4 

Rttraz. 
32' o' 
2Ó 35 
20 ,43 

44 
!2 2Ó 
10 26 

2 
I 

41 
1 í 

4^ 
25 

Ti 
11 

Ait. 
\6 
i? 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
28 
29 
3o 

Rifr.-rz. 

3 23 
3 12 
3 1 
2 5i 
2 44 
2 38 
2 31 
2 24 
2 18 
2 1 2 
2 7 
2 3 
1 59 
1 55 

Alt. 
3° 
31 
32 
33 
34 
35 
3ó 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 

) 45 

Rifraz. A l t 
4ó~ 
47 
48 
49 
5° 
5i 
52 
53 
54 
55 
5^ 
57 
58 
59 

6Q 

1 3 
1 47 
1 43 
1 ,40, 
1 36 
1 33 
1 30 
1 27 
1 .24 
1 ,22 
1 19 
1 17 
1 *5 

1 11 

Ri í r az . 
*' 9" 
1 

1 
1 
1 
1 

7 
6 
4 
2 
o 

o 58 
5^ 
54 
52 
5° 
48 
4Ó 
44 
42 

61 
62 
63 
64 
¿5 
66 
67 
68 
69 
70 
7 i 
72 
73 
74 
75 
76 

Rifraz. 

39 
37 
35 
33 
32 
31 
3° 
28 
2Ó 
25 
24 
23 
21 
20 
18 

A l t , 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

Rifraz. 
o1 17"' 

»1 
ij+ 
12 
I I 
10 

8 
7 
6 
4 
3 
2 
1 

s in AQT' 

T i c o n e Brahe pretende , che le rifrazioni del 
Solé fvanifcano a ü ' ahi tudine di 46° ; quel-
le della Luna a 45o , e quelle dclle Steífc 

-fiíTe a 20o: ma Caíf in i ha t r o v a t o , ch1 elle/ 
p u r é arrivano fino al Z e n i t . •—Per ver i ta 
T icone rapprefentava í u t t e le rifrazioni, m i -
no r i di quel che fono ; eccetto Ja or izzonta-
i e , ch ' eg l i fa;cea troppo grande : perch 'ei fa 
la, rijrazion Orizzontale nel Solé 34' ; nella 
L u n a 33"; e neile Stelle filíe 30'. De la Hire 
e Caíf in i la fanno 32' in t u t t ' i corpi *Cele-
Üi . T i c o n e , di nuovo , fa che la rifrazione 
del Solé a 3^° d 'ahi tudine fía 55', ma Caf-
J i n i , 1 ' , 43". 

Fa. Laval nel 1710. 22. Genn. o í í e r v b , 
che 1'ahitudine meridiana del Solé era 70o, 
25'-> 5°" i e i i 23-di G i u g n o , offervo che 
la^íleífa era 70o , 26',, o y , i l che é lo" di 
p iu , che dovrebbero eífer meno — EíTendofi 
abbattuto in alcune oíTervazioni fimili per 
j ' a v a n t i , eglj prende occafione di fofpetta-
r e , cht la rifrazione fia variata fccondo 1 ven-
t i difFerenti che foffiano dad ive r í i quart ierl . 
— Quando íoffia i l vento maeftro verfo Po
nente , egli penfa che ^ rifrazione fía la piu 
grande i e aggiugne, per oíTervazioni fatte 
a S'.Baume, e a S*.Pilón , che la rifrazio
ne a 24 braccia fopra la fuperficiedel M a r e , 

i i l doppio di quella a 600 braccia . V e d i 

ORIZZONTE . — / / « / j ^ / m o l t o tempo fa of
fervo , che la rifrazione fí cambiava ogni o r a ; 
quantunque i di l u i fpenment i fi Sce íTero 
ad a l t i tud in i affai p iccole , ed Jn ogget t i ter-
reftr i . . 

L a rifrazione diminuifce le afcenfíoni ret-
te ed oblique ,d'una S te l l a , e ne accrefce le 
d i f cen í lon i : aumenta ' la declinazione fetten-
t r i o n a l e , e diminuifce la mer id ionale . V e 
di A S C E N S I O N E , D E S C E N S I O N E , &C. 

Lz. rifrazione J neile par t i Or ien ta l i d e ' C i e -
l i , d iminuifce la longi tudine d 'una S te l l a , 
ma accrefce Ja medefiraa neile parti occiden-

, t a l i de' C i e l i : fcema la lat i tudine mer id io
nale , ed aumenta la fettentrionale . V e d i 
LONGITUDINE, e LATITUDINE. 

Percib la rifrazione non íí pub in c o n t ó a!-
cuno d i í í imulare nel l ' A í l r o n o m i a . — E l l s e 
a í fo lu tamente neceí íar ia per determinare i Fe-
nomeni de' m o t i ce lef t i , ad un grado d'ac-
curatezza ; coficché l ' ant ica Af t ronomia , 
nella quale non fí aveva riguardo veruno a 
que l l a , dee per neceffita eí íere ftataefirema-
mente difet t iva appunto per quefto m o t i v o . 
V e d i ASTRONOMÍA. 

Ojfervare la RIFRAZION d'una Stella, & c . 
— i 0 , o ífervate l1 ahitudine meridiana d 'una 
Stella vicina al Z e n i t ; d o n d ' e l í e n d o n ó t a l a 
lat i tudine del luego , fí ha fác i lmente ia ve

ra de-
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ra d e c ü n a z i o o e dclia Stella , men t í* ora la 
Stclla é pr iva di qualunque rifrazione feníi-
b í l e . V e d i DECLINAZIONE . 

2o. OíTervate 1' a l t i tudine delía mede í i raa 
Stella in qualche al t ro grado , e n ó t a t e i l 
tempo con un pendolo. 50. Per lo dato l e m 
po delP offervazione, dalla declinazione del-
la Stel la , c o m p ú t a t e la fuá vera a l t i t u d i n e . 
V e d i ALTITUDINE . 

EíTendo q u e í i a cosí t rovata minore delT 
alt i tudine o í í e rva ta ; fottraete T u n a d a l T a l -
tra ; i l refiduo é la rifrazione per que! mo
m e n t o , in quel grado. 

RIFRAZIONE altitudine, é un' arco d' un 
circolo vert icale , come S / , ( Tav. Ajircne-
mia, fig. 28 . ) con cui 1' al t i tudine d' una Stel
la S E , é accrcfciuta dalla rifrazione. V e d i 
ALTITUDINE . 

RIFRAZIONE di declinazione , é un ' a rco 
d 'un circolo di declinazione, come / I ; con 
cui la declinazione d' una Stella D S é accre-
íc iu ta o d i m i n u í ta dalia rifrazione. V e d i DE
CLINAZIONE . 

RIFRAZIONE d? afeen/tone e difeenfione , é 
un 'arco dell ' Equatore , D d , can cui 1'a-
í c e n í i o n e , e l ad i fcen í ione d' una Stella , o fia 
r e t t a , o fia ob l iqua , é accrefeiuta o d i m i -
n u i t a , per mezzo della rifrazione. V e d i A-
SCENSIONE , & q . 

RIFRAZIONE dilongitudine > é un arco dell ' 
E c l i t t i c a , T í , fig, 29., con cwi la longi tu* 
dine d 'una Stella é accrefeiuta o d iminu i t a 
col mezzo dellá rifrazione. V e d i LONGITU-
D[NE, &C. 

RIFRAZIONE di latitudine, é un' arco d' u n 
circolo di l a í i t ud inc / 1 , con cui la l a t i t u -
dine d 'una Ste l la , T S , c accrefeiuta o d i 
m i n u i t a col mezzo della rifrazione. Vedi LA-
T f T U D I N E . 

RIFRAZIONE, nel C o m m e r c i o , é un ter-
tniue alie volte ufato da' Mercan t i , quando 
v' é ñ a t o qualche sbagiio in un c o n t ó , i n 
pregiudi t io d' una perfona , che su quefto.di-
manda reftituzione di quanto v ' é (lato ag-
g i u n t o , od o m m e í í o per inavvertenza. 

V o i m i dovete far una rifrazione di c in-
que l ire dimenticate nel vof i ro c o n t ó —» De-
d u r r b , o fa rovvi una rifrazione di 30 Soldi 
caricati per inavvertenza nella mia pol izza . 

R I F U G G I T í , o rifugiati, refuges, Pro-
teftanti Francefi , i quali per la rivocazione 
de l j 'Ed i t to di Nantes, nel 1Ó85, fono í lat i 
co í l re t t i ad abbandonare la lor pa t r i a , ed a 

R.IG 
r i t i r a r f i per rifugio in Olanda, G e r m a n í a , 
Ingh i l t e r ra , & c . per falvarfi dalla neceffita 
di lafeiare la lor Re l ig ione . V e d i EDITTO, 
UGONOTTI , & c . 

R I F U G I O . V e d i REFUGIO. 
R I G A , nella M u f i c a . V e d i RIG ATURA . 
RIGA feorrenu . V e d i REGOLA SCOR-

R E N T E . 
R I G A D O O N * , una forta di danza, pre-

fa originalmente dalla Provenza ; fatta in fi
gura , da un ' u o m o , e da una donna. —-11 
rigadoon é al legro, gajo, & c . 

* La parola Ingle fe e formata dal Trance' 
fe rigadon , che ftgnifica lo fieffo . 

R I G A G L I A , gihlets * in Inglefe, r ima -
f u g l j , o interiora di un' oca ; comprefovi i l 
cuore, e'1 fegato, co' p ied i , ven t r ig l io , 
& c . 

* Si fuppone che la parola fia formata da 
g o b l e í s , dal Francefe gobeau, boccata * 

L a rigaglia fa un ' A r t i c o l o confiderabile 
nella cuc ina : la rigaglia fi lefTa; fe ne fa 
ftufato; v i fono rago di rigaglia, paü icc j d i 
rigaglia , & c . 

R I G A T T I E R E , la cui arte i France í l 
chiamano Friperie, e g l i Inglefi Fripperv : 
fi dice propriamente d i chi fa commercio 5 
o traffico di ve f t i r aen t i , ed i mafserizie ufa-
te , o prefe da feconda m a n o . 

La parola frippery fi ufa anche peí l u o g o , 
dove una tal forta di commercio fi f a , eper 
le rnercanzie fiefse. 

La Compagnia de' Fripicrs , o rigatticri, 
a P a r i g i , é un Corpo regolare d 'ant ico fia-
b i l i m e n t o , e fa una figura confiderabile t ra 
le C o m u n i t a di quella C i t t a . V e d i S E N-
S A L I . 

R I G A T U R A , nella M u f i c a , cinque l i 
nee , ful le q u a l i , cogli fpazj i n t e rmed j , flan-
no fegnate le note d i qualche a r ia , o com-
ponimento di M u f i c a . V e d i MÚSICA. 

Guido A r e t i n o , gran cultore della M u f i 
ca moderna , fi d ice , c h ' é flato i l p r imo ad 
int rodurre la rigatura; fegnando le fue no
t e , col mettere punt i ( . ) qua , e l a , fopra_ 
e f o t t o d i efse, per denotare l ' a l z a m e n í o , o 
V abbafsamento della voce; e marchiava ogni 
linea e fpazio al pr incipio della rigatura, co l -
lefette lettere di Grego r io , a , b , c , d , e , 
f , g . V e d i NOTA . 

M a a l t r i vogliono , che quefl 'ar t i f ic io fof-
fe d i pib vecchia data;, e Kircber particolar-
mente afferraa , ehe nella Librer ía de1 Gcfuiti, 
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a Meffina egli t rovó urt l ibro Greco manu-
fcr i t to d ' i n n i , vecchio di pm di fettecent 

. np\ nuale alcuni inn i erano f c r i t t i fo-
pra una rigatura di o t to l i n e e , legnate al 
principio con o t to Greche le t t e re . Le note 
o punti ftavano fulle l i nee , ma non v ' e ra 
fatto a i cün 'u fo degli fpazj. V e d i SCALA , 
G4MMUT, SOLFEGGÍARE, &C. 

R I G E T T A M E N T O , nella Legge I n -
glefe. V e d i CHALLENGE. 

N e l l a Gacela. Quando i cani al p r imo 
fiuto, che fentono, della cacciagione, íu-
b i to abbajono e g r idano; i Caccia tor i I n -
glefi dicono, they challenge ^ rigettano •> cioé 
dan fegno di preda feoperta. 

R I G E T T A R E , over-ruling, nella Legge 
Inglefe , fi dice di un 'obbiez ione , che i l Fo
ro r i b u t t a , o difpregia, e tralafcia. 

R I G I D I T A V , preíTo i F i l o f o f i , una du-
rezza f r a g ü e ; o quella fpezie di durezza, 
che ñ fuppone rifultare dalla vicendevole 
í n c a í l r a t u r a delle particelle component i 1' 
una con V a l t r a . V e d i DUREZZA . 

RIGIDITA' é o p p o ñ o a duttilita^ mallea' 
hilith , & c . V e d i DUTTILITA' . 

R I G I U G N E R E , nell ' A rch i t e t t u r a , i l 
riempiere le commet t i tu re delle pietre i n 
vecchie fabbriche, & c . quando fon con fú
mate e bucate dal t e m p o , o per lungo cor-
íb d' a n n i . 

I I rigiugnere íi fa colla m i g l i o r calc ina; 
come quella di pietra co t t a , e f m a l t o ; a l 
ie volte anche con i f tucco, come nelle com-
mefifure di v o l t e , & c . V e d i CALCINA , & c . 

R I G O , fegno per tener d r i í t o checche í -
fia . V e d i REGÓLO . 

R I G O L , termine Ing le fe , che denota 
una forta di ftrumento muf ica le , comporto 
diparecchj baí toncel l i legati inf ierne, e ú n i 
camente feparati con pa l lo t to le . — Fa una 
tolerabile armenia , quand' é ben toccato 
con una palla a i r e f l r emi ta d ' ogn i bafton-
ce l io . 

R 1 G O R E 3 nella M e d i c i n a , un t remor 
convulOvo, caufato da un freddo fevero , 
da un acceíTo di febbre, o da altro difor-
d ine . Vedi ORRORE, FEBBRE, & c . 

R I G U A R D A N T E , nei l ' Ara ld i ca , s' i n -
tende d un l ione , od altra beftia d i ra
p i ñ a , portata in una portura d i guarda
re dietro a s é , colla fuá faccia verfo la 
coda. 

A l t r i lo applicano sd una beí l ia che mo-
T o m , V I L 
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Ara folo la tefla , e qualche parte del eolio > 
come in atto d' ufeire da qualche divifione 
della cotta d 'arme per entrare i n u n ' a l t r a . 
— I I tale porta azzur ro , tre sbarre o r o , ua 
capo argento, caricato con un lione r i guar
dante v e r m i g l i o . 

N e ' coftumi I n g l e í i , Villain REGARDANT, 
o REGARDANT to the manour ^ denota u n ' 
antico fe rvo , o perfona falariata da un Si-
gnore ; cosí ch i ama to , p e r c h ' é incaricato 
di fare ogni fervizio v i le entro la Signoria 
( w í w o r ) , per vedere la raedefima libera e 
netta d ' o g n i cofa l o rda , e fehi fofa , chepo-
teíTe pregiudicarla. 

R I L A S C I O , che g l ' Ingle í i ch iamanoJ l -
de layS) é un termine ufato d a ' C a c c i a t o r i , 
quando i cani íi met tono i n un f en t i e ro , 
per lafciar l i poi correré alia fera , cora' ella 
v i paíTa. 

R I L E V A R E , o lavorare d i r i l i e v o ; T 
at to di formare un ' opera a fattura di r i 
lievo col g i t t a r l a , o model lar la , o tagl ian-
dola eolio fcarpello, & c . V e d i RILIEVO, 
S T A T U A , F O N D E R I A , & C . 

L* arte di rilevare é una gran parte del
la Scultura ; p e r c h é ha da fare con figure 
á l z a t e , o prominent i dal p iano , o dal f o n ' 
d o : 1'altra parte , che lavora figure, & c . 
che fono i n c a f t r a í e , ovvero feolpite fo t to 
i l f o n d o , íi chiaraa intagliare. V e d i SCUL
TURA, e SCOLPIRE. 

R I L I E V O , s' applicaad una figura, che 
fporge, o fta i n f u o r i , p r o m i n e n t e , dal 
fondo, o p i a n o , fu cui e l l ' é f o rma ta ; o 
fia tal figura tagliata eolio fcarpel lo , m o -
del la ta , o gi t ta ta . V e d i SCULTURA, & c . 

V i fono tre fpezie di rilievo, c i o é , alto, 
Bajfo, e mezzo rilievo . 

Alto rilievo é quando la figura é fa í ta a l 
na tu ra le , e fporge i n fuori tanto come la 
v i t a . 

Baffo rilievo, é quando V opera non é a l 
zara che poco dal fuo f o n d o : come veg-
giamo i n medaglie , ed in facciate di fab
briche ; a che fi riducono particolarmente 
le ftorie, i f e r ton i , i f o g l i a m i , e g l i a l t r i 
o rnament i a f reg j . 

Mezzo rilievo é quando una meta della 
figura s'alza dal p i ano , cioe> allor che i l 
corpo d' una figura pare tagliato i n due, e 
ch 'una meta di eíTb rta apphcata i n ful fon
d o . — Quando i n un baffo rilievo v i fono 
alcune p a r t i , che ftanno apertameute i n fuo-

D d n . 
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r i , diliaccate dal r e l i o , Topera fí c l i í ama 
Wiezzo rilievo. 

RILIEVO , n e l l ' A r c h i t e t t u r a , denota lo 
fporto d i qualche o rnamento . V e d i PRO-
JE TTU RA . 

Davilerofícrva., che q u e ü o dee effer fera-
pre proporzionato alia magni tudine de l l ' ed i 
ficio, c h ' e g l i adorna ; ed allá d i ñ a n z a , i n 
cui ha da eí íer vedu to . 

Se 1' opera é i ío la ta , e í e r m í n a t a da tu t -
te le bande, fi chiarna figura in rilievo, o 
rilievo rotando. T a l i fono le flaíue, i piedi-
í i a lü , & c . 

RILIEVO, nella P i t tu ra , denota i l grado 
d i f o r za , o d ' a r i a , o d' ardi tezza, con cui 
p a r e , ad una dovuta dif tanza, che una fi
gura fporga in fuor i dal fondo d t i l a p i t t u 
r a , come s'ella foíTe veramente di rilievo, 

I I rilievo dipende afíai dalla p r o í o n d i t a 
del l ' ombra , e dalla forza del lume \ o dall ' 
altezza de' d;{Ferenti colori che V uno con 1' 
a l t ro c ó n í j n a n o ; part icolarmente dalla d i -
ve r í i t a del colore de lia figura da quello del 
fondo . Ved i OMBRA, COLORIRÉ, &C. 

Quando i l lume é bene fce l to , per far' 
avanzare le p a r t i , o figure piíi v i c i n e ; e 
ben diffufo fulle m a f l e , fempre d iminuen-
dofi i n í e n f i b i l m e n t e , e terminandofi in un' 
ombra grande e fpeciofa, infenfibiimente d i -
funpegnata ; fi dice che i i rilievo é a rd i to , 
e ch ' i l chiarofcuro é herí inte/o, V e d i CHIA-
ROSCURO. 

R I M A , preíío i L a t i n i , e g l ' I n g l e f i , 
á e n o t a l i t te ra lmente un crepaccio, o fen-
di tura . V e d i FISSURA , e RHAGADES . 

Q u i n d i fi applica a var ié part i del cor-
p o , che v i fi raíTomigliano : come , rima p w 
den d i , filfura magna, lo fleíío che vulva; 
zima laryngis, i 'apertura della laringe , chia-
mata la glottide, V e d i GLOTTIDE , & c . 

R I M A , íi ufa anche per una í l re t ta aper
tu ra d 'una picciola cavita fotto h fornix, 
che sbocca nell ' infundibulum \ chiamata pa-
r i m t n t c i l í e r zo ventr icolo del cervelio. V e 
d i CERVELLO, e VENTRICOLO. 

R I M A , nella Poefia, un fimil fuono, o 
fia cadtnza e tetminazione di due parole, 
che fin i feo no due verfi , & c . V e d i VERSO. 

•Ovvero, la rima é una fimilitudine d i 
fuono tra 1'ultima filiaba o fiilabe d' un ver-
f o , e 1 'u l t ima filiaba o fiilabe d 'un verfo 
che faccede immediatamente , o in una d i 
fianza d i due o í r e r i g h e . 

R Í M 
X a rima h un ' invenzione moderna, í l 

prodotto di u n ' E t a G ó t i c a : Mikon la chia-
ma la ¡chiavitü moderna. Nul lad imeno alcu-
ni A u t o r i pretendono , che g l ' Inglef i , | 
Franzefi , & c . prendono le lor rime da iGre-
c i , e dai L a t i n i . — Dicono e í f i , che g l i 
Ora tor i G r e c i , che procuravano di f o l l e t i -
ca rO 'o recch io del p o p ó l o , a í f e t t avano una 

'certa ¿adenza di per icdi , che finivano 
in modo eguale , e g l i chiamavano ¿poio-
vihiuva. 1 L a t i n i , che g l ' i m i t a r o n o , ap-
pe i i á rono queífe fonore t e r m i n a z i o n i , f imi-
liter defmentia. 

QueíV a í fe t taz ione s' accrebbe a mifura chie 
declmava la lingua Lat ina ; coficché negii 
u l t i m i L a t i n i Scr i t to r i , non v ' é quafi al
t ro di p iü comune , che periodi rimanti . 

I Franzef i , e da loro g l ' I n g l e f i , & c . 
adottarono q u e ñ a cadenza d i rima, che lo r 
parea piu vaga e piü grata de' verfi m e t r i c i 
de'Poeti Greci e R o m á n i . V e d i MISURA , 
QUANTITA1 , VERSIFICAZIONE , & c . 

QueftaTorta d i poefia Latina i n rima era 
in gran voga ncl dodicefimo S e c ó l o ; e i 
verfi d i tal corfo fi chiamavano verfi leoni* 
ni i per qual ragione, Camden confeífa d i 
non faper lo ; ( p e r c h é una coda d i lione , 
dic' e g l i , non corrifponde alie par t i di mez-
zo , come quel l i verfi fanno } ma fenza dub* 
bio ebbero un tal nome da un C a n ó n i c o 
detto Leoninas) che íu i l p r imo a compor-
! i con fucceffo, e tfi cui -ci reflano ancora 
parecchi compon imen t i , dedicati a 'Ponte-
fici Adr iano I V . e Ale í fandro I I I . V e d i 
LEONINI Fer/z. 

Camden ci ha dato una raccolta di rime 
Lat ine degli ant ichi Scr i t tor i I n g l e f i ; f r a i 
quali Walter de Mapes, Arcldiacono di Ox* 
j e rd , in tempo del Re En rico I I . fa la fi
gura p r inc ipa le ; fpezialmente per due ope
r e ; f una in lode del v i n o , che c o m i n c i a , 

M i h i efi propofitum in taberna mori, 
Vtnum fiit appofitum morientis ori ; 
Ut dicant, cum venerint > angelorum cho* 

r i , 
Deus fit prepitius huic potatori, 

L ' al tra contro i l Papa, per aver pro ib i -
to al Clero di aver m o g l i ; che cominc ia , 

Prificiani regula penitus cajjatur, 
Sacerdos per h \ c & h x c olim declinatur ; 
Sed per\i\c folummodo nunc articulatur * 
Cum per noflrum pra/ulem hxc amoved-

tur. 
D o -
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Dopo iV re í l au ramen to delle Lcl tere n c l 

feflodecimo S e c ó l a fi e tentato^di band^ 
v • j - J la poefia moderna, e di metiere 
% X F " " « f i «í I n g l . f i fui piede degli 

'chi verfi Greci e L a t i n i ; eolio rtabilire 
fníqCuant!ck delie í i l l abe , e c o l r i rae t íe r f i 
interaaiente a quefle r ed ai n u m e r i , o m i -

^ M i l t o n ha fat ío quefto con gran fucceíTo, 
m \ fuo Paradifo perduto ^ ( Paradtfe lo f i ) r 
c in altre opere; e dopo lu i Philips, Addi-
fon , ed alcuni a l t r i Inglefi . — I veríí di tal 
forta chiamanfi dagl' l u g l e í l , ver/i bianchi, 
blank vers . 

I Franzefi hanno tentato lo fleííb 
non col raedefimo fucceíTo. — Jodelet fece 
J'as prima prova; e dopo d i luí Pafquier, 
ma fail irono. Paerffat e Rapin g l i í egui ía -
rono , ed egualmente raancarono . I lor ver
i l efametri , e faffici non furono ne i m i t a -
t i , né app rova t i ; e la cadenza deila rima 
fu preferí ta alia q u a n t i t a , o alP ufo di fii-
labe lunghe e brevi . Des Portes firailraen-
t e fece alcune prave di verfi c o ü r u t t i di; 
verf i lunghi e brevi fenza rima , ma i l ten
t a t ivo non fe rv l ch' a convincere i l M o n 
do , che una tal forta di mifura^ é incon-
íiífente col- genio delta l ingua Franzefe. 

Per riufcire \w fimiie fpezie di verfi v i 
dee eiTere una liberta di variarne l ' o r d i n e 
delle parole, e di cangiarne la loro í l tua-
7,ione nei modo piu conveniente alie occafio-
n i del Poeta , d i f a r ' a n d a r é i l foflantivo 
avant i o dopo i l ve rbo , come i l verfo lo 
eOge , & c . Ora neífuno de' moderni l inguag-
gj ammette una: tale arbitraria fituazionedi 
parole , quaíe appunto ne pofíedeano g l i an-
t i c h i ; almeno neífuna lingua piü d e l l ' I n -
glefe y, né veruna; meni della^ Franzefe,. Ved i : 
CONSTRUZIONE ». 

Le rime fono femplici, doppic, o triple;: 
Benché le due ul t ime fien'or difufate. 

Le RIME femplici fono divife in rime per-
fette, od intere r ed in; imperfette o/ mezze: 
rime.. 

5Una RIMA Inter a y o- perfetfa' $ quando' 
v é una fimilitudine di fuono , fenz' alcuna 
difFerenza \ o ra dove comparifee una per-
k t t a identita d i fuon o nella pronunzia del
le due fillabe, non oftante che v i pofs'eífere 
qualche differenza ne l l ' o r togra f í a . 

U n a RIMA imperfetta o mezza- é quando 
W & una» f imil i tudme; con una di í ferenza „ r i -
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fpetto alia pronunzia , o all1 o r t o g r a f í a ; ma 
principalmente rifpetto alia p r i m a . 

N e i tempo di S. L u i g i , i Franzefi c o m i n -
ciarono ad eífere p iu efatti nei loro verfifi-
care i ed a d i ñ i n g u e r e le lor rime in mafeo-
line e femmintne \ e ad ofl'ervare una raillu-
ra regolare del l 'une e dell ' altre , ne i loro 
verfi . — L ' invenzione di quefta mif tura é 
u í u a ¡ m e n t e a t t r ibui ta a Marot \ ad ogni mo
do Ronfard fu i l p r imo che fe ne fervi con 
buona. r iu fc i ta . V e d i MASCOLINO. 

La RIMA femminina é que l la , i n cui i ' 
u l t ima filiaba de 11 a rima termina con un ' e 
rauta o quiefeente : come i n dove, co lom
ba , belle, bella ; &c . . 

Le RIME mafeoline iono quelle di tu t te 
F altre parole-. 

Mendge offéwf^—ehe le riyne mafeoline 
ferranno meglio i pe r iod i : ma che le fem-

. rainine, effendo piu m o l l i , e piü languide , 
finifeono piíi piacevolraente, foprat tut to i n 
materie l u g u b r i . 

Le RIME doppie, chiamate d a ' F r a n z e í i 
rime ricche r fono quelle i n cui due parole 
terrainano egualmente per 1' intere due u l 
t i m e fillabe,:, come fquabble y, contefa , rab-
ble, canaglia , & c . 

Le RIME piane fono quel le , i n cui i due 
verfi rimantí /uccedono immediatamente V 
uno al l ' a l t r o . 

Le RIME intrecciater quelle, . i cui verfi 
fono talmente d i fpof t i , che i l p r imo rimi 
col terzo , e ' i fecondo col quarto , & c . 

RIME a j f o n a n t i V e d i 1' A r t i c o l o A s s o -
NANTE .. 

R I M A N E N Z A , remainder y nella Legge' 
I n g l e í e , que' beni l i m i t a d i n t e r r e , tenu-
t e r o r end i t e , dati ad una perfona in fe-
conda mano , p e r e í f e t n e goduti dopo la mor-
te d i un' altra ,: alia quale i medefimi fon da
t i imraediate , o di pr ima m a n o . 

T i z i o concede terre a Cajo a termine d i 
v i t a , e la rimanenza aá un altro a te rmine 
di fuá v i t a ; la* quai nmanenza' pub e í fe re , , 
o per un certo tempo , o i n feudo femplice ,, 
0 in feudo' condizionato .• 

Spelman faconfiftere la difFerenza tra una 
rimanenza, e una reverfione in CÍO; che per 
una reverfione y dopo: i l termine a í f e g n a t o , 
1 beni ri tornano al donatore , o a ' d i luí 
eredi r come alia propria fonte ; laddove per 
rimanenza van no a qualche terza perfona , o 
a qualche firaniero. V e d i RIVERSIONE . 
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Glanville ofl 'erva, che i Ve fcov i c g l i 

A b b a t i , a cagione che le lor Baronie fono 
l imofine del R e , non poffono darne alcuna 
parte delle medefime i n via d i rimanenza. 
V e d i VESGOVO . 

RIMANENZA, nella M a t e m á t i c a , é la 
differenza; ovvero cib che fi lafcia dopo 
aver prefo un minor n u m e r o , o q u a n n t a , 
da un maggiore . V e d i SOTTRAZIONE . 

R I M A H I T A R E ; la replica d' un M a 
t r i m o n i o ; ovvero i l tare le ío lenn i tad i d' 
un fecondo M a t r i m o n i o . V e d i MATRIMO
NIO . 

I mat r imonj clandeftini e non canonici 
fono í l i m a t i n u l l i \ e le parti fi hanno da 
rlmaritare i n f o r m a ; almeno per evitar d i -
fpu te . 

V e r a anticamente un 'e fpre í fa pro ib iz io-
ne d i rimaritarfi nel p r i m o anno di Vedo-
vanza . — I I Sr. Bayleoforv* , che una per-
fona , la quale non fi rimarita, dee render 
c o n t ó al Pubblico per t u t t o i l terapo per
duro nella fuá vedovanza, o ñ a t o vedovi-
l e . V e d i VEDOVA . 

R I M B A L Z A R E . V e d i RESILIENZA . 
R T M B O R S A R E , nel C o r a m e r c i o , l ' a t -

t o di ri-pagare, o rendere quel danaro, che 
una perfona avea r icevuto , per via d'avan-
z o , & c . ovvero q u e l l o , che un ' altra ha 
sborfato o pagato per n o i . 

U n a perfona che da una lettera di cam
bio i n pagamento, dee rimborjarla, s' ella 
v i en ' ad eñe re p r o t e ñ a t a , per mancanza d1 
accet tazione, o di pagamento. V e d i LET
TERA DI CAMBIO , PROTESTO , & c . 

RIMBORSARE fi ufa anche per pagare i l 
prezzo , che una mercan zia cotia al fuo pro-
pr ie tar io . — C o s í , egli ha refo a me la 
parte d i mercanzia a l u i agg íud ica ta nella 
vendita a Londra , dai D i r e t t o r i della C o m -
pagnia de l l ' Ind ie O r i e n t a l i , a condizione 
d i rimborfarne i l prezzo della compera, co l -
le fpefe de! t r a í p o r t o , e con un profuto d i 
5. per cen to . 

R I M B U R C H I A R E , i l tirare o firafcina-
rc un Vafcello o barca co l mezzo d' uorai-
n i , o d i b e ñ i e , o col mezzo di un' altro V a 
fcello o battello legato al pr imo , affine di far-
i o entrare i n un p o r t o , montar contro la 
corrente d' un fiume, o fimili. 

L a parola Inglefe per t a l fenfo é towa-
ge ^ che probabilmente deriva dal SaíTone, 
non y t i r a r e , í l r a f c ina re . 

R I M 
Q u e ñ a fi ufa puré i n Ingh i l t e r ra per quel 

danaro, o altra r icompenfa , che fi á \ dai 
Barcaiuoli al proprietario del fondo v ic ino 
al fiume , ov' effi rimorchiano una barca , od 
a l t ro legno , per la l iberta di pafíare lungo 
la fponda de 'di luí t e r r e n i . 

RIMBURCHIARE , hale in Ing l e f e , i n l i n -
guaggio di mare , fignifica tirare; qui tu l i to 
hale a ship, denota r imerchiare un Vafcel 
lo alia fpiaggia, t i ra r lo fulla r i v a . 

R I M B U R C H I A T O . — Qualfifia cofa 
ch ' é t i r a t a , o ü r a f c i n a t a dietro a un V a 
fce l lo , o battello con una corda, fi dice 
ch 'é rimburchiata. Ved i RIMBURCHIARE. 

R I M E D I O , remedium , nella Fifica , una 
med ic ina , o preparazione applicata , od i n 
t e rnamente , od efiernamente, per la cura 
d ' una malat t ia . V e d i MEDICINA. 

G l ' i m p i a f i r i , g l i u n g u e n t i , i ca taplafmi , 
& c . ionorimed)topici, V e d i T o P i c o . — I I 
M e r c u r i o e la corteccia fono rimedj fpecifi-
c i . V e d i SPECIFICO . — L ' a c q u e mine ra l i , 
e ' l latte d 'af ina , e 1'aria di campagna, 
fono d' ordinar io g l i nl t imi r i m e d j . — L a 
falivazione é alie vol te detta per via d ' e m i -
nenza, i l rimedio. V e d i SALIVAZIONE . 

Quand' i rimedj fono r i empiu t i di troppo 
gran numero d ' i n g r e d i e n t i , caricano lo fio-
maco d 'una mucellaggine vi fcofa , che gon-
fia, o ñ r u i f c e , e f a p i u male che bene. V e 
di FARMACIA . 

R I M E D J appefi. V e d i APPENSA . 
R I M E G G I A R E . V e d i RIMA . 
R I M E M B R A N T I , remembrancers of the 

Exchequer, in i n g h i l t e r r a , fono tre Officia-
l i , o Clerks di quel Fifco R e g i o , antica* 
mente det t i Clerks cf the remémbrame. V e 
d i EXCHEQUER. 

Ora fono di í l in t i coll 'appellagioni di K i n g s 
Kemembrancer ; Lord Treafurer -x Remembran' 
cer ; e Remembrancer of the firfl fruits . V a 
le a d i r é , Rimembrante del R e , Rimembran-
le del Gran Teforiere , e Rimembrante de' 
p r i m i f r u t t i . — I I lor ' uficio é di mettere i l 
Gran T e f o r i e r e , e i G iud í c i della Cor te 
nella rimembranza d i quclle ta l i cofe, che 
fi debbono efaminare, e delle quali fi hada 
trattare per fervigio del R e . 

I I Rimembrante del Re fa entrare nel fuo 
Officio tut te le r i cogn iz ion i prefe davanti i 
B a r o n i , per quaiche deb i t i del R e , per cora-
parfa , o per o í íe rvare g l i o r d i n i ; e g iu í l i -
fica i l proceíTo contro i Co l l e t to r i di D á z f j 

Su£" 
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Suffidi eQulnd ice f imi , peí loro c o n t i . — 
T u t t e le informazioni fugh S t a t u í i penali 
f, nortanoin queí l ' O f í k i o , e i n eíTo r iman-

ono tutte !e materie fopra i Bil ls Ing le í i 
neHa Camera átlX Exchequer. — E g l i fa i 
fillls d i c o m p o í h i o n e sulle leggi penali , 
prende lo ñ a t o de' debi t i ; riceve nel fuo 
Officio ogni maniera & indenture, d ' ammen-
de o con t r a t í i , e d i qualunque a l t r i flro-
m e n t i , che r iguardino 1'aíficuranza d ' a l -
cune terre alia Corona : egíi ogni giorno 
in crajiino animirum, legge, in piena C o r 
t e , lo Statuto per Telexione de' Sceriffi., da 
loro i l giuramento , e legge i l giuramento di 
t u t t i g l i a l t r i U f i c i a l i deii ' Exckequcr^ qoan-
do fono arameffi . 

I I R 'membrante del Grnn Teforiere, é irt-
caricato di far proceíTo contro t u t t ' i Sceriffi^ 
efchcators, r i c e v i t o r i , e b a l i v i , pe! lor con
tó : proceí ío d i / ¡ m / ^ í m f , & c . É f t i m a z i o n e 
per t u t t ' i debi t i fcaduti ve río i l Re , o nel 
r u ó l o , o cogli A u d í t o r i ; e proceíTo per tut
te quelle rendite che fon dovote al Re s a 
l iguardo delle di l u i tenate . — E g i i anche 
tiene un regiftro per far vedeie , íe i Sctrijp 
od a l t r i contatori pagano le lor ' cfferte do-
vute a Pafqua e a San M i c h e l e . — E g i i fa 
u n ' altro r e g i ñ r o , per vedere fe i Sceriffi od a l 
t r i contator i o í fervano i lor g iorn i di prefií-

fione. T u t t e le copie , r l f t r e t t i , o ñ r o men
t í di c o n í r a t t o , p r o f i t t i , fpefe, e pene pecu-
n i a r i e , poí le i n una delle C o r í i di Wcjhnin-
fter, o nelle afiife o SeíTioni , vengono cer
t i f ícate nel fuo Of f i c io , e da l u i confegnate 
a ü ' uficiale de' R i ñ r e t t í per fcrivere proceíTo 
fopra di l o r o , & c . 

I I Kimembrante de primi j r u t t i , prende 
tut te le compofizioni e le obbligazioni per 
p r i m i f ru t t i ovver p r i m i z i e , e per decimi '•, 
e fa proceíTo contro quel l i che non l i paga
n o . V e d i PRIMIZIE. 

R I M E M B R A N Z A , é quando 1'idea di 
qualche cofa per l ' avan t i conofciuta , r icor-
re di nuovo in mente , fenza 1'operazione 
d1 un fimile oggetto , f u l l ' efterno fenforio . 
V e d i MEMORIA , REMINISCENZA , RIPLES-
SIONE , &€. 

R I M E S S A , nel C o m m e r c i o , i l traffico 
del danaro 5 o i l mandarlo da un luego a l l ' 
a l t ro per lettere di cambio , o r d i n i , o finií-
U . V e d i COMMERCIO, CAMBIO, & c . 
^ V i n z rimeffa é propriam-. nte una le í í e ra 
d i cambro, o f i m i l e , mandata ad un cor r i -
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fpondente , pe rché fe ne riceva i l eontenu-
to da c o l u i , o da qualche altra perfona, su 
cui ella é t r a t t a . 

U n ta l Mercante ha r'mejfo, o fatta una 
rimejfa d i cinque mi la l ire i n pol izzedi ban
c o , al fuo corrifpondente a L o n d r a . —- l o 
v i rimettero , o farovvi una rimejfa di c in
que mi l a p i a í k e i n tre lettere di c amb io , 
trat te fopra N . Banchiere nella voí i ra C i t -
Ú,, e pagabile a v i f t a . 

C o l mezzo d i quefte rimefte, f i mandan© 
gran fomme di danaro da una C i t t a a lFal 
t r a , fenza per ico lo , fenza t ra fpor to , o vet-
t u r a , & c . 

I n Londra é facile d i t rovar rimeffe per 
t u í í e le C i t t k del M o n d o : nel T e r r i t o r i o é 
p ih difficile . N o n fi hanno rimejje agevol-
mente per Copenhagen . V e d i LETTERA di 
CAMBIO . 

Libro di RIMESSE . V e d i l ' A r t i c o l o L I 
BRO . 

RIMESSA fi ufa puré i n parlando delf pa
gamento d' una lettera d i cambio . — C o s í , 
io ho r icevuto cento doppie sulla voftra r/-
meffa — I I Sr. N . BanchiereJ nella v o ñ r a C i t -
t k , dovrebbe avervi pagato ducento piaftre 
sulla mia rimejfa . 

RIMESSA , denota anche la dovuta mer-
cede accordata al Banchiere, si per la di luí 
prov vi fione , che per la difiere nte valuta del
le mone te , nel luogo dove vo i p á g a l e i l da
naro , e dov' ei lo rimette. 

L a rimejfa , a Londra , é affai a l t a . —-
Quefla rimejfa é pih ufualmente detta cam
bio e r i cambio . V e d i RICAMBIO . 

RIMESSO. V e d i TARSÍ A . 
R I M E T T E R E , i l r i í k b i l i r e una perfona 

o cofa nel fuo prift ino ñ a t o o condizione, 
da cui ell ' é í la ta difturbata , o dislocata. 
V e d i REHABILITATIO . 

RIMETTE RE , nel C o m m e r c i o . — I I r i -
mettere una fomma di danaro, una po l i zza , 
o í i r a i l i , fi é i l mandare una fomma d i da
naro , & c . V e d i RIMESSA. 

I I rimettere é anche in ufo preflb i Ban-
chieri per c ib che fi pratica d i daré ad un 
Banchiere, o , per cosí d i r é , d i feontare 
con l u i , per aver' e g ü dato una lettera di 
cambio . Ved i CAMBIO. 

Rimettere é anche i l cederé una parte del 
debito al debitore \ come j ío v'i rimetterei h 
quarta parte di a b che m i dovete , a condi
zione che m i gagh iá t e i l lef ia m m a n o . 
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RLMETTERE , nella Legge Ing le fe , rcniit-

ter.. — Quando un' uomo- ha due t i t o l i ad una 
poffeííione ed e acchiappato r o ftaggito peí 
fecondo; e trovandofi q u e ñ o di fe t t ivo , egli 
vien mwí'^, o r i f lab i l i to nei p r imo t i to lo 
p'\h an t ico : cib íi chiama un rcmitter, dal 
La t i no remitiere r mandar indietro . 

Se la poffeíTione: dí fcende a coiui che v i 
avea d i r i t t o p r i m a , eg!i fara rimejfo nel fuo 
migl ior . t i t o l o , fe. c o s í g i l piace.. DOCTOR 
€: STUDENS O. 

R I M O N T A R E , i n Guerra. — Rimomar 
la-Cava ' le r ia , fi é 11 prowedere i Caval ie-
J's, o D r a g o n i , d i cavñlü f re fch i , i n luogo-
di q u e l ü che fono ftati ammazzat i s, o refii 
inab i l i : a! fervizio.... 

R I M O S S O , termine l é g a l e . V e d i GU
STE D. 

R I M O S T R ' A N T I , un t i t o lo dato agir 
A ' r m i n i a n i , a cagione. deíla rimo/tranza che 
fecero nel 1610.. contro i l Sinodo di Dont . 
i n cui effi furono condannati V e d i ARMI-
K I A N r „. 

Epifcopio c Groí/W- erano alia t e ñ a , de'' 
R i m o j l r a m i . . 

R I M O S T R A N Z A ; raemoriale; una d i -
inanda , od u m i l fupplica indrizzata al R e , 
od altro Superiores per i m p l ó r a m e qualche 
rifleííb alie: inconvenienze , o caí í ive. confe-
gucnze di alcun' O r d i n t - E d i t t o , o í imili 

I I Parlamento di Parigi andb in corpo a 
far le fue u m i l i rimoftfcanzc al R e , , i n ma
teria di tal Dich ia raz ione . 

RIMOSTRANZA" ,; e anche ufata per nw 
configl io o avver t imento pien di dogl ianze; 
ovvero per un r improvero gen t i l é e piacevo-
lé r fatto in g e n é r a l e , od 'ím particolare , per 
convincere o correggere di qualche fallo » — 
U n a Madre. fa: delle rimojiranze- alia fuá fi-

R I M U O V E R E j efpulfíbne ; P atto d i d i -
l t i n g a r e , . o fcacciare un 'a l t ro dal fuo luogo , 
officio , o fimili. • — G l ' Inglef i hanno uno 
Statuto per rímuovere i Papifti da Londra e 
áz fflefirninfler , . i n d i í lanza d i dieci mig l ia 
alio 'n to rno , ic W . e M . c. 9. 

Rimmvere:un guardiano , o í u í o r e , amo-" 
vendó cujlode.. V e d i CUSTODE . 

RÍMUOVERE la mano , amoveré manum^-
neila Legge Inghfe cufler le main, denota i l 
da ré a qualcheduno i l pofíeíTo di terre léva te 
dalle m a n í del Re y ovvero un giudicio dato 
fex co lu r o che li é. oppoiio otEenendo ̂  Q QÍ-
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tando un monflransAe droit . .Ved i MONSTRANS; 
le droit.. v 

Quando appariva dalla difcuíTion della m a 
t e r i a , che i l Re non avea ragione o t i t o l o 
alia t é r r a , di cui fi era impadron i to ; . fi da-
va nella Cancelleria. i l g i u d i c i o , che la ma
no del Re foííe rimojfa .. —• Dopo di che , 
cufter le main, oamoveas manum fi dava gra-
dicial'mente- efcheator , per, ref l i tu i re l ^ i 
t é r r a , . &c0. 

M a ora tut te le guardianie , wardships, at-
t i di dar poffef íooufier le mains, & c . fono 
tolte via cd abolite p e d o Statuto ,. 12= Car. 2» 

R I N C H I U D E R E . V e d i RICHIUDERE. 
R I N C H I U S O . V e d i RTCHIUSO ^ 
R I N C O N T R A T O Si nel l ' Ara ld ica , s' ap-

plica agli animal i ,. quando raoftrano la te
ña , di f r o n t e c o n ambi g l i occhj , & c . o 
quando la faccia fia r i t t a in a v a n t i , come 
fe veniífero, ad, incontrar la, perfona che lo r 
é dinanzi . 

Gl3 Inglef i lo ch i a m a n o rencont ré ; b e n c h é 
nel íe fere; 1'appellino majjacré r i l qual ter
miné , nei Leopardo denota la di l u i naturale 
fituazione = — Egli, porta ñe ro , in ríncontro s¡ 
un tofon d' oro . 

R I N C O N T R O * , nelP A r t e m i l i t a r é , , 
r i n x o n t r o di due p icc io l i c o r p i , o pa r t i t ed i 
T r u p p e 0-

*' La parola % formata dal Francefe, tcñ" 
centre r tncnntre , 

N e l qual hx\[o rincontro é ufato i n o p p o -
fizione a battaglia fchierata . — N o n fu una*, 
battaglia j fu folamente un rincomro 

RÍNCONTRO, in fingolar tenzone , s' ado--
pra-per dif i inzione da duello ,, 

Quando due perfone vengono alie brutte r 
e fi battono sul luogo , fenza aver premedi-
tata la zuffa, cío fi chiama un ríncontro . 
N o n é dueilo,., é ün: rincontro», V e d i DUEL--
LO . 

R I N F O R Z O " , i n Guerra , un fupplemen-
to o nuova provvifione d ' u o m i n i , a r r a i , ; 
m u n i z i o n í , & c ; 

R I N F R E S C O , c ioé quartieri di rinfrefeo.. 
V e d i QUARTIERI., 

R I N G Bone, offo rondo , preflfo i mani -
fcalchi Inglefi , & c . una fo(tanza dura e Gal
lofa , che crefee nel cavo circolo del piccol 
garetto del-: cavallo ,, fopra;. la corona . V e d i : 
C Á VALLO .. 

Ella viene tal volta afFatto ro tonda , come 
un anello { j i n g ) donde i l fuo nome. d e r i 
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. aif.. voltc eu c t i t u . L a ^ a } « v , . . w . . u w M a i - feflure con i í l o p p a , bambagia , -xaicina, o 
A o ü n n e o dalla cavalla ; ma p í^ í o v e n t e f i m i l i mater ie . 

R I O N E , quafi Regione ; una ckl le par-
nelle quali é divifa R o m a ; e s'applica 

R I N 
voltc e l l ' é eredi tar ia , venendo dai-

f per qualcheaccidente, come per isfor 

zo 

V a R l N N E G A T O , una perfona che ha apo-
í í a t a to , o r inunziato alia Fede Crif t iana , 
per abbracciare qualch' altra R e l i g i o n e ; par-
ticolarmente i l IVU.oraeítiímo . V e d i APO
STATA . 

I rinnegati fi t r o v a n o eflere i pi t i barbarl 
contro i C r i f l i a n i , q u a n d o q u e í l i cadononel-
Je ior m a n i . • — I I rinnegato fi chiama c o s í , 
quafi re-negat Ckr i j lum . •— Hovcden ne fa 
rnenzione neU' anno 1192. í o t t o i l nome d i 
reveer^ dal Francefe, rcnicr, negare d i nue
vo , e rinnegare. 

R 1 N N O V A R E affi t t i , e vite. V e d i R i -
VERSIONE, A N N U I T A ' , POLITICO, &C. 

R I N V E R S A T O , inverfo , nel l ' A r a l d i c a ; 
é quando una cofa é meffa colla t e í i a in giu , 
o contro i l di lei natural verfo di pof i tura . 
• — C o s í un caprone rinverfato é un caprone 
colla punta a l i ' i n g i u . 

L o ñeífo termine fi ufa puré , quando una 
b e ñ i a é collocata sul fuo dorfo . 

Rinverfüta volta . V e d i r A r t i c o l o VOL-
TA . 

RinverfaYe , Ve:dl R.IVERSARE, 
R I N U N Z I A , renunciatio, 1'atto di r i -

nunz ia re , c e d e r é , o abbandonare qualche 
d i r i t t o , v e r o , o pretefo . V e d i AEDICAZIO-
NE, &.C. 

Le rinunzie fono alie vol te efpreffe j come 
per c o n t r a t t i , & c . alie volte tache, come 
per a t t i cont rar j . 

Diocleziano nnunzio V Imper io per vivere 
da Filofofo . — F i l i p p o V . Re di Spagna , peí 
T r a t t a t o d' Utrecht, fu obbligato a r inunzia-
re la fucceffione alia Corona di Francia , del-
la quale egli era erede prefunt ivo: e dopoi 
rinunzio per at-to volontar io la fuá propr ia 
Corona , in favore di fuo figüuolo , — L e 
rinunzie dei Re fono fempre fofpette di qual
che m i r a , o m o t i v o da non efier confeflato. 

Rinunziare a un ' e red i t a , ad una C o m u -
^ i t a , & c . é i l paffare un ' a t t o folenne in pre-
lenza di notajo , o d' un pubblico u f ic ia le , 
i n v i f tü di cüi una perfona dichiara di non 
voler ingerirfi in qualche eredita o prof i t to 
m una compagnia ; roa cede la fuá parte , e 
ne abbandona ogni p r e t e n í i o n e . 
I R I N Z A F E A R E , riempiere i l v o t o , e le 

t i 
anche ad altre C i t u d i 

GT Inglefí per j-/c??e dicono w a r d , t e r m i 
ne ufato ne' loro l ib r i legali , in d iver í l fi-
gnif icat i . — C o s í , M V í W j r d ^ in Londra , é 
quella tal parte della G i t t a , c h ' é commeíTa 
alia fpecial cura d' uno degli ^Áldermen della 
C i t t a . V i fono 26. r iom i n Londra , che fo
no come h u n d r e d í , o centurie , e le loro par-
rocchie come C i t t a d i , o B o r g h i . V e d i AL-
DERMAN, HUNDRED, &C. 

U n a foreña é pur divi fa in mards^ o T/O-
n i , e cosí anche la maggior parte degli Of-
p i t a l i di quel R c g n o . V e d i FORESTA , U f f i -
ziale della Forefta, e Ofpedale. -— A n c h e 
una pr igione íi chiama tal vol ta un w a r d „ 
V e d i GAOL. 

L ' erede del Vaf í a l lo ( tenant ) del R e , che 
poflfedea a t i t o l o di ferviz io da Cava l i e re , 
ovvero i n capite , fi chiamava ancora u n 
nsuard, durante la fuá m i n o r i t a , — M a que-
í la forta di wardship é ftata aboli ta dallo íla"1 
t u t o , 12 Car. I I . cap. 24. V e d i WARDS. 

R I O R D I N A R E , r imediare . V e d i RET-
TIFIC ARE > 

R I O R D I N A Z I O N E , reordinatio, T a t t o 
d i confer i ré g l i O r d i n i ad una perfona g \ \ 
ordinata . V e d i ORDINAZIONE „ 

La c i r imonia dcl l ' ordinazione impr ime c ib 
che i T e o l o g i chiamano carattere indelebi-
l e ; e percib non pub repl icarf i : nul ladime-
no la. riordinazione fi pratica i n Inghi l te r ra , 
verfo que' m i n i f t r i d i f f en t i j l i , che fi confor-
mano aquella Chiefa ; pretendendo i Vefco-
v i d' aver effi íoli i l d i r i t t o d i confer i ré g l i 
O r d i n i S a c r i , eche ogni Prete o M i n i f l r o , 
i l qyale non g l i riceve dalle l o r m a n i , non 
ha una vocazione regolare e l eg i t t i r aa . 
i Q u e ñ o ferve d i g r a n d ' o ñ a c o l o alia r i un io -
ne d i que' M i n i f t r i alia Chiefa A n g l i c a n a ; 
m o l t i de' qual i , per al t ro difpofti a confor-
marvi f i , hanno fatto ferupolo d' eífere m r -
d i n a t i ; i n quanto la riordinazione impor ta 
la nu l l i t a della loro pr ima vocazione; ch ' e f í i 
abbiano amminif t rato i Sacramenti , fenza 
averv i alcun d i r i t t o ; e che t u t t i g l i a t t i del 
lor minif tero í iano í h t i i n v a l i d i . V e d i PRES-
BITERIANI, 

N e l l ' u n d é c i m o S e c ó l o , eflendo ftato aíTai 
fervente e notor io i l de l i t to d i S i m o n í a | 

i n o i í i 
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m o l t i caddero nel l 'errore d i credere, che i 
v^efcovi Simoniaci non pote í fero validamen
te ordinare ; e che q u e i , che aveano rice-
vuto g l i O r d i n i dalle lor m a n i , doveflero 
eflfere riordinati. «—La gente d i quefto pare-
re fece di sé un p a r t i t o ; e fu dif t inta col l i 
t ó l o d i reordinantes . 

R I O T T A , nella Legge Inglefe n o í , l 'e-
fecuzione violenta d' una cofa i l leci ta , d i 
pr ivata natura , f a t í a da tre o piíi perfone 
radunate infierne per tal p r o p o í i t o . 

L a parola é formata dal La t i no riota ^ da 
añetare) co r r e r é 1'un contro T a l t r o , come 
fanno i m o n t o n i . Quantunque , d a u n ' a n t i -
ca verfione Gall ica della B i b b i a , citata da 
Skinner , paja piuttofto che originalmente 
riot fignificaífe luíTuria ed ecce í fo : donde po-
trebÍ3e procederé i l riot légale degl' I n g l e f i ; 
a cagione che q u e ü e riotte fono d i fpeífo ac-
compagnate da riíTe. 

Per la differenza t ra riot , rout, e ajfem-
blea illecita. V e d i ROUT, e ILLECITA RA.-
DUNANZA. 

Kitchen c i da i feguenti cafi d i riotte , cioe, 
— La rot tura di ch iufure , fponde, condot-
t í , p a r c h i , r i c e t t i d i befliame , granaj , i n -
cendj di biche d i g rano , & c . Lambard ag-
g iugne , i l baftonar una perfona, ed entrar 
i n una poíTeílione a v iva forza . 

C o n un ' a t t o recente d i quel Par lamento, 
fatto in occafione che fi abbatteano fovente 
v a r i é cafe d i conventicolo & c . dalla cana-
g l i a , o fimili radunanze licenziofe di riot, 
circa i i tempo dell5 u l t i m a Ribel l ione ; un 
riot fu dichiarato fe l lonra , fe quei che i n tal 
guifa fi adunavano non fi venivano a difper-
dere dopo la l e t t u rad 'una proclamazione fat-
tafi per t a l ' efFetto . 

R I P A R A R E , nella Fabbrica , & c . V e d i 
REPARAZIONE , e RESTAURAZIONE . 

11 riparare i m u r i maef t r i , po r t e , cieli 
d i c a m e r e , t e t t i , & c . appartiene al proprie-
t a r i o , o padrone d i cafa. — I I fittuario non 
é caricato che delle picciole riparazioni, co
me d' i nve t r i a t e , í e r r a t u r e , & c . chiamate 
da' France í l reparations locatives . 

I I RIPARARE una jiatua , o altra opera 
d i feu l tura ; fi é i l r i toccar la , & c . ( gi t tata 
i n una f o r m a ) con ifcarpello, b u l i n o , od 
al t ro ftrumento; per finiré quelle par t i che 
non hanno ben r i u f c i t o . 

RIPARARE un getto, una f igura , o fimi
li» fié i l l é v a m e v ia la barba, e quanto 
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v ' é di fuperfluo neile g i u n t u r e , e negl irpor-
t i , o projetture. V e d i STATUA , V e d i anche 
FONDERIA . 

RIPARARE una medaglia, fi é i l ritoccar
l a ; e di rugginofa , e disfigurata, renderla 
p u l i t a , ne t t a , eperfet ta . — I n ordine a que-
flo, fe ne leva v ia la ruggine con un bu l i 
n o , fe ne rilevano o ritoccano le íe t tere , fe 
ne pulifce i l fondo , fe ne rialzano e r imet-
tono le figure, le qual i p r ima v i fi vedea-
no appena. 

Quando le figure fon rofe o ro t t e , fi fig-
ge un pezzetto di fmalto sulla tacca; e su 
quefto fi taglia col bul ino con tal de í l r ez -
z a , che le figure ne comparifcano in tere , e 
ben tenute . — P u r é neífuna cofa guafta 
tanto le medaglie quanto i l ripararle. V e 
di MEDAGLIA . 

RIPARARE, nella Scul tura , fi é 1'andar 
toccando un g e t t o , figura, & c . cogli flm-
raenti proprj ; ovvero i l perfezionarla coni 
a r t e , e con efattezza, cosi che le part i le 
p iu minu te ne vengano ad eífere ben di f f i -
n i t e . V e d i FIGURA , STATUA , FONDERIA, 
& c . 

R I P A R A Z I O N E . V e d i REPARAZIONE. 
R I P A R O militare , i n Guerra , denota 

una fpezie d 'opera d i r ia l to d i t é r ra per 
for t i f icare , o difendere un poí lo contro i l 
n i m i c o . V e d i FORTIFICAZIONE , DIFESA, 
OPERA , & c . 

T a l i fono i foffi , con p a r a p e t í i , gabbio-
n i , fafcinate & c . per coprirfene, & c . V e d i 
FOSSO , & c . 

Vennero i n i m i c i con difegno d'obbligac-
l i a levare l ' a í í e d i o , roa non poterono fu-
perare i r ipari , o trincee . V e d i T R i N« 
C E A , 

RIPARO militare fi ufa piu particolarmen-
te per una feraplice r i t i ra ta fatta fopra un ' 
opera a c o r n o , o sur un baft ione; quan
do s ' intende d i difputar ' a palrai i l terre
n o . V e d i RITIRATA. 

E g l i é d 'ordinar io un 'angolo r i en t ran te , 
le cui facce fi fiancheggiano T u n a 1 'al tra; 
ed é fortificato con foffi , pa rape t t i , gab-
b i o n i , & c . 

RIPARI , che g l ' Inglef i chiamano clofe-
fights, a bordo d 'un Vafce l lo , fono queglL 
fpa r t imen t i , o bulk-heads, che s'alzano su 
e g i ü , per poppa e per p ro ra , nel Vafcel
l o , per g l i uomin i che ftanno coperti die-
t ro a quel l i in cafo di Üre t t o q o m b a t t i m e n » 



t o e fanno fuoco sal n i r ako ; ovvero fe 
i l Vafcello é abbordato , per ifpazzarne i 

curarne i b o r d i . 
po^ t JpARTlGIONE, repa r t í t t o , i l divide-

o far partí & UI?a co^a una í e conda vo l -
j a ' Vedi PARTIZIONE. 

Queft'anno fi fono t r ó v a t e tante difFalte 
neüe tafle di quefta parrocchia, che v i dee 
eífere una ripartigtone fopra g l i ab i t an t i ; o 
una nueva i m p o í l a . 

R I P A S S A T A , un' afpro r improvero au-
torevole . — U n a tal perfona ebbe una r¿-
pajfata in Corte al banco de1 Gi i id i c i , & c . 

R I P E R C U S S I O N E , nella Meccanica . 
Ved i REFLESSIONE . 

R i P E R C U s s r o N E , nella M u f i c a , una r i -
petizion frequente d e g ü fleffi fuoni . V e d i 
REPETIZIONE . 

Quefta di fpeíTo avviene nella modula-
^ione ; ove le corde efíenzial i di ciafcun mo
d o , o della tríade a r m ó n i c a , debbono eíTer 
toccate piu fovente che i l ref to ; e di cjue-
ñe tre corde le due eftreme , cioe la fina-
le , e la predominante ( che fono propria-
raente le ripercuffwni di ciafcun modo ) p iu 
fovente che quella di rnezzo . 

Í I I P E T I Z I O N E . V e d i REPETIZIONE , 
c REPETITORE. 

R I P I A N T A R E , nell ' A r t e del G ia rd i -
rsiere, Ta t to di plantare una feconda v o l t a . 
V e d i Pi ANTA RE . 

I Giard in ie r i fogliono fpiantare i loro t u -
l ipan i o g n i a n n o , e ripiantarli . — L e la t tu-
ghe debbono Ipiantarí i e ripiantarfi o g n i a n 
n o , per ben legarle, e far loro la tefta. — 
Se le fragole , & c . non fi fpiantano e ripian-
taño una volta nel termine di pochi anni , 
elle degenerano. E' proverbio de' giardinie
r i , che fe i l diavolo aveífe da ripJamar la 
íua mog l i e , le ne taglierebbe la teda.. 

R I P I E N E Z Z A , un1 indiípofizione caufa-
t a d a e c c e í f o nel mangiare o nel bere, cioé , 
per aver troppo caricato lo . í lomaco : ordi-
eariamente accompagnata da eruzioni , e 
ta lvol ta con febbre. V e d i PIENEZZAT 

Acqua di RIPIENEZZA , in Tnglefe far-
feit-water , é un'acqua di í i i l la ta da papave-

> ed altr ' erbe , propria a curar F indige-
í t i o n e . Vedi ACQUA . 

R I P I G L I A R E , refumptio, in un fenfo 
l é g a l e , in Ingh i l t e r r a , fignifica i l prendere 
d i nuevo neüe « u n i del Re quelle terre o 
poffeffiom , che prima , per falfo fuggeri-
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m e n t ó , od altro errove, avea egli date alT 
erede , o conceífe con lettere p a í e n t i a q«a l -
cheduno. E fi chiama refumption. 

R E S U M P T I O , nellc Scuole, una r ipe t i -
zione fommar ia , o trafeorrimento d i un ar-
gomen to , o della di l u i foftanza, nella m i 
ra di confutarlo. 

I I rifpondente riplglih í u t t i i pun t i del l ' 
obbiezione , e diede loro ad un per uno la 
r ifpofta. V e d i RECAPITOLAZIONE. 

Refumptio é anche in ufo preí ío i L o g i c i 
per la riduzione d i qualche propofizione fi
gurativa od ofeura, ad una p iu i n t c l l i g i b i -
le , e piu fignificante . Vedi RIDUZIONE , 

C o m e , Pietro ha gia paflfato la meta dei 
M a r e ; c i o é , é mezzo br iaco. — I prati r i -
donoy c i o é , hanno un afpetto piacevole. 

R I P 0 R T O . V e d i RAPPORTO. 
R I P O S I T O R I O . V e d i REPOSITORIUM. 
R I P O S I Z I O N E , REPOSITION * of the 

forefl, nella Legge Ing l e f e , un ' a t t o con cui 
cert i fondi , prima i a t t i terre fmembrate 
per la caccia {parlieu ) a c ó m o d o del poflef-
fore , vengono fopra una feconda r iv i f ta an-
neíTi di nuovo alia foreíla . V e d i REAEFO-
RESTATO. FORESTA , e PURLIEU . 

* La parola e formata dal Latino re e pa
ne r e , metiere di nuovo • 

RIPOSIZIONE , nella C h i r u r g i a , la r i du 
zione di un o fio. V e d i RIDÜEÍONE. 

R I P O S O , nella Poefia, & c . V e d i g l i A r -
t i coü QUIETE , PAUSA, &C. 

RIPOSO, nella P i t t u r a , s'applica a certe 
m a í f e , o grandi fiflemi, od un iment i di l u 
ce e d 'ombra : i quali eífendo ben condot-
t i , impedifeono la confufion degli oggett i e 
delle figure; coll ' impegnare ed oceupar l o c -
chio di m o d o , che non poífa attendere a l l ' 
altre parti della p i t t u r a , per qualche lem
po : e cosí guidandolo ad efaminare grada-
taraente i varj g ruppi , e per cosí d i r é , a 
procederé da piano i n p iano . V e d i LUCE, 
OMBRA, CHIAROSCURO , & c . 

R l P R E S A , REPRIZE * in Ing le fe , nel 
Commerc io in M a r e , un Vafcello Mercan-
t i l e , i l q u a l ' e í í e n d o flato prefo da un Cor -
faro , A r m a t o r e , o al tro n i r a i co , viene r i -
prefo o ricuperato da un Vafcello della parte 
contrar ia . Vedi PRESA. 

* La parola e Francefe ^ e fignifica i l r i p i -
gliare , o nprendere . 

Quand' un Vafcello cosí riprefo é ñ a t o 24 
ore nellc mani del n i r a i co , fi giudica prefa 

E e legit-» 
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l e g i t í i m a . —Se la riprefa é ñ a t a fatta en
t ro lo fpazio di 24 ore ; i i Vafcello ha da 
eífere r e ñ i t u i t o al propr ie tar io , con tu t to i l 
fuo carico e contenuto , contro un t e rzo , 
che quefli ne accorda al Vafcello che fece la 
riprefa, 

Se la riprefa venne abbandonata dal n i -
m i c o , o in una tempefta, o per qualch 'a l -
tra caufa, pr ima ch1 ella foffe condotta m a l -
cun p o r t o , ha da efler ref t i tu i ta al proprie
tar io , ' . 

/RIPRESE , reprizes nella Legge Ing le fe , 
fono í b t t r a z i o n i , o deduz ion i , f c o n t i , o ta-
g l ie pága te annualmente da un feudo, o ter-
r e . —- T a l i f o n o le cariche di rendita , le 
p e n f í o n i , le mancie o naercedi di fa í tor i e 
b a i i v i , & c . — La Signoria di Dolí da 40, i , 
a l T a n n o , ultra reprizas, ol t re tut te le r i -
•prefc. 
' R I P R O D U Z T O N E , REPRODUCTIO , Tat-
to con cui una cofa é di nuovo prodot ta , o 
crefce una feconda vol ta . V e d i REGENE-
RAZIONE . 

Quando i l fu (la d' una quercia , di un1 al-
bero f ru t t i f e ro , o fimili, fi taglia in sulla 
c i m a , o ben corto fi tronca , ei riproduce un' 
in f in i ta di g iovaci r a m i c e l l i . V e d i TRONCO 
d ' ALBERO O 

Per riproduzione s' Intende d! ordinario la 
refiaurazione d 'una cofa pr ima e í i f t en te j e 
pofcia d i f t r u t t a . V e d i RESTAURAZIONE , 

L a riproduzione di va r í e pa r t í de' gambe-
ri, granchj , & c . fa una deile maggior i cu-
r io fuade l la Storia naturale. — C h e n e l luo-
go d 'una parte o rgán ica d i u n ' a n í m a l e ta-
gliata v i a , ne debba nafcer un ' a l t r a perfet-
tamente fimile a quel la , parra inconfiflente 
col moderno fifiema della generazione; in 
QÜÍ íi fupponc che 1 ' an ímale venga intera-
mente formato nell1 uovo . V e d i GENERA-
ZIONE, e U o v o ? 

.Nientemeno la materia d i fatto r?'é ftata 
ben' aflicurata da' pefcatori , e anche da pa-
recchj V i r t u o f i , che hanno efaminato un 
ta l p u n t o , i n particolare dal Sr. de Reau-
mur , e dal Sig. Perrault, T arte ed efattez-
za de' quaí i in cofe di fimil natura non po
t ra eflere fác i lmen te di fpmata . — Ogni gam
ba di g ranchj , & c , é compofta di cinquear-
t i c o l a z í o n i ; ora quand1 una d i quefle gam-
be viene a rompcrfi per qualche accidente, 
É o m « in camrninando, & c . i l che di fpef-
fo accade, fi trova ferapre che la fractura fi 
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fa ad una futura v ic ino alia quarta á r t i c a -
lazione ; e quanto eífi perdono viene pre-
c'iíiímente riprodotto in qualche í e m p o appref-
f o : c i o é , una parte della gamba pu l lu l a , e 
fi forma i n quattro a r í i c o l a z i o n i ; la pr ima 
delle qual í ha due ar t ig l j come per l ' avan-
t i : coficché la perdita n ' é interamente r i -
parata. 

Se una gamba di granchio , o gambero 
viene fpiccata a bella porta alia quarta $ 
quinta ar t icolazione, quanto n ' é cosí ro t to 
v ía c i r i torna fempre . •— M a non é c o s í , fe 
la f ra t turaf i fa nella p r i m a , feconda, o terz' 
ar t icolazione. I n quei cafi la riproduzione é 
alfa i rara , fe le cofe continuano ad c fíe re 
come fono , -— M a cib che fuor di mí fu ra 
forprende íi é , che non continuano c o s í : 
pe rché fattafi la vífita d ' u n gambero fiorpía-
to in quefie ar t icolazioni fierili ed infel ic i 3 
al fine di due o tre g i o r n i , tut te Y altre ar
t icolazioni si fon t r ó v a t e fiaccate, fin' al lá 
q u a r t a ; e fi crede, che eg\i fieífo abbia fat
to fopra di sé 1' operazione, per render ficu-
ra la riproduzione della gamba . 

L a parte r i prodotta é non folo p e r f e t í a m e n -
te fimile alia fraembrata , ma anche i n ura 
ceno fpazio di tempo crefce eguale alia me-
defima . — Q u i n d i avv iene , che noi foven-
te veggiamo gamber i , che hanno difuguali 
le lor due gambe groífe ; e c ío in tu t te le 
proporz ion i , —Quef to moftra la g í o v a n e z -
za della p iu piccola . 

R o m p e n d o f í una parte cosí riprodotta, v* 
é una feconda riproduzione . — L a State, ch ' 
é la fola ífagíonc delT anno , in cui i gam
beri mangiano , é i l tempo piü favorevole 
per la riproduzione. A l l o r a ella fi effettua i n 
quattro o cinque fe t t imane; laddove el laab-
bifogna d 'ot to o nove mefi in ogoi altra fia-
g ione . Le gambe picciole non fon riprodot' 
te che piíi d i radp , e anche piu lentamen
te che le grandi : i corni fanno lo fieífo. 
V i d , M e m . Acad. R. Scienc. an. 1712. p. 295. 
H i f t . p. 45» feq- í t e m an. 1718. p. 31. V e d i 
anche OCCHI DI GRANCHIO. 

R I P R O V A Z I O N E , REPROBATIO, nel
la T e o l o g í a , un decreto o r i f o luz íone , che 
D i o ha prefo da tu t ta l ' e t e r n i t a , di p u n i r é 
i peccatori , che morranno nell ' impeni ten-
z a . V e d i IMPENITENZA, & c . 

Riprovazione fia direttamente oppofia a 
predejiinazione . V e d i PREDESTINAZIONE . 

I T e o l o g i tengono per fintomo di riprn-
varete- ' 
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vazíme V eíTere un peccatore talmente indu-
rato che non fenta piü altro nraorfo o ú-
m o r ' d i cofcfenzaV Ved i COSCIENZA , & c . 

I Caüft1 ái^in&uoñ0 ^ue ^Pe2^e ¿i ripro-
-vazione / pofitha 5 e negativa^ 

La R i P R O V A z r O N E pofitiva é quella con 
cui fi fupponé che D i o crei degli uomin i con 
una pofitiva' ed af íbluta rifbluzione di dan-
na rü e t e r n a m e n t e » ; 

Que í l ' op in ión di rtprovazione pare ad ai-
t u n i favorita da S. A g o f t i n o , e da a l t r i Pa-
d r i i ed é fortemente fo í ienu ta da C a l v i n o 
e d a l l a ' m a g g í o r parte de3 di luí Se t t a to r i . 
~—Qualcofa di fimiíe alia medefima t rova í i 
puré ne5 X X X I X . A r t i c o l i delis C h i e í a d5 
Inghi l ter ra y ma ella e ora generalmente r i -
gettata come ingiuriofa a D i o . V e d i CAL
VINISMO, & c . 

La R i P R O V A Z i O N w ^ í / W , o condiziona-
le é quella, con cui D i o , benché crei t u t t i 
g!i uomin i con fíncero difiderio d i f a l v a r l i , 
e Jor f o m m i n i f l r i a tal ' effetto i mezzi necef-
farj , d i modo che t u t t i pofifano falvarfi fe 
v o g l i o n o ^ p u r e ved 'egl i , che ve n 'ha raol-
t i , i quali non lo faranno cogli a j u t i , che 
ior porgera , per quanto potenti egli fieno: 
e vede alio fteíTo tempo , che lo farebbero 
con'certs a l t r i ajut i , c h ' e g l i conofce, ma 
ch ' ei non vuol dar l o r o . — O altitudo I & c . 
Ved i GRAZIA . 

R I P U D I O , repudtum •> nella Legge C i v i -
le , 1'arto di far d ivorzio . V e d i DIVORZIO . 

R I Q U A D R A T U R A ; i l r iquadrare: qua-
dratio. V e d i QUADRATURA» 

R I S A L T O , * neir A r c h i t e t t u r a , PeíFet-
to d ' u n corpo, che , a fporge i n f u o r i , o 
cade ind ie t ro ; cioe rta piíj i n fuora , o p iu 
indentro di un altro ; coficché riguardo aqueft ' 
al tro egli fia fuor della linea , o deli ' or-
dine 

* GT Inglefi diconb re í fau í t , e lo dichiara-
no parola F ranee fe , che adottano , man
cando la lor l'mgua d' altro termine equi~ 
váleme. 

R I S C A L D A Z I O N E , negli an t ich i co-
í iumí Inglef i , burning^ o brenntng, denota 
una m a l a í t i a contagiofa, prefa ne' bo rde l i i , 
col conver íare con femmine di ífoluté ; la qua-

l i íuppone eírere queiia fteíra) c h 5 o r a w ^ 
veneito s appdla . Ved i BURNING « V e d i an
che VENÉREO MALE, e SCOLAGIONE. 

La pnncipale obbiezione contro la fimi-
glianza della ñfcaldazione al mal v e n é r e o fi 
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é , che i rimedj preferit t i contro la p r i m a , 
farebbero fenz'effetto nel fecondo: ma non 
fi creda, chele m i fu re prefe da' M e d i d an
t i ch i tendeífero a r imovere qualche raaligni-
ta introdotta nella maífa del fangue o i n a l 
t r i fughi j come nel m é t o d o che al prefente 
si pratica , poiché una tal raalattia veniva 
da loro confiderata come puramente l ó c a l e , 
non avendo eííi a l t ra mira o pr inc ip io nelle 
lor cure , che di r imoverne i fintomi: ol t re 
di c i b , é materia di frequente o í f e r v a z i o n e , 
che alcuni mali diventano piu v i o l e n t i , ed 
a l t r i piíi r i m e í f i , col t rat to del t e m p o : co
ficché i r i m e d j , i quali potevano eíTere fla-
t i buoni per V znÚQA rifcaldazione, potreb-
bon1 eíTere i n u t i l i al giorno d' oggi peí mal 
Fraiicefe. . 

Simone Fish, uno de5 gran P r o m o í o r i della 
Riformazione Ang l i cana , parlando di c e r t i . . » 
d ice , „ EíTi prendono i l malfrancefe da una 

donna , e lo portano ad un 'a l t ra ^ fi ab-
„ bruciano ( Be burnt ) con una femraina , 
„ e ne portano i l bruciore ad un5 a l t r a ; chiap-
„ p a ñ o la lepra dall ' una , e la danno all5 
„ altra . „ E Éoord, Prete e Medico fotto 
10 fteífo Regno,5 accenna, che fe un nomo 
prende una rifcaldazione con una bagafeia, 
e giace con altra donna entro quel g i o r n o , 
egli comunichera lo fleífo bruciore alia don
na con cui g i a c e r á ; e raecomanda, per r i -
raedio immediato contro tai rifcaldazione ? 
11 lavare le p a r t í vergognofe due o tre v o l -
te con v i n bianco , o a l t r imen t i con v ino 
dolce di Canaria { f a c k ) e con acqua .— I n 
un manufer i t to , che tratta della vocazione 
di Giovanni Bale al V e f e o v a í o d' OJfory y e 
feri t to da luí medef imo, l 'Autore parla del 
D ^ Hugh IVefton, c o s í : „ Oggid i havv i Ü 
„ lafcivo Wef ton , i l quale nc l l ' A r t e d i 
„ breech—« burning é pih prafico di í u t t e le 
„ puttane de' poílr iboii .• — Egl i , non ha 
„ mol to , diede la rifcaldazione a una po-
„ vera femmina della Parrocchia d i S. Bo-
„ tolph. — „ V e d i POSTRIBOLO . 

R I S C A T T O , i n Inglefe ranfom , una 
fomma di danaro, pagata per la redenzio-
ne d5 una perfona dalla fchiavi tü 5 o per la 
l iberta d ' u n p r ig ion ie rd i guerra . V e d i RE-
DENZIONE . 

N e ' l i b r i legali Tnglefí , ranfom fi ufa an
che per una fomma pagata peí perdono d i 
qualche del i t to n o t o r i o . 

Horn fa quefta differenza tra ranfom e amer-
E e z ciament, 
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eiamem, pena pecuniaria, che ranfom c la 
jredenzione d' una punizion corporale dovu-
ta a qualche del i t to . Ved i PENA PECUNIA
RIA . 

Quando uno ha da fare un ' ammenda ed 
un rifcatto, ¿I ranfom Tara í re volte i ' a m 
menda . Crompt. Jujl. 

R I S C H I A R A M E N T O , efclainiffement, 
termine Francefe, che íi t rova r i tenuto da 
alcuai modcrni Sc r i t t o r i Inglef i : íignifica 
propriamente i ' a t t o , od eífet to del chiarire 
ana cofa, o render ía p iu lucida e t ra {"páren
te ; effendo formato dal verbo efclaircir, chia-
l i r e , & c . Si ufa principalmente in un fe t i 
lo figurativo , per una íp iegaz ione di un' oí cu-
r i t a , o d i í ü c o l t a . — I I rijchiavamento de' paf-
íi difficil i nella Bibbia , dee ricercarfi da p a ñ i 
i i m i l i , o da paíB della fleífa fpezie , che oc-
eorrono in a l t r i l u o g h i . 

R I S C H I O , ií c i m e n t o , o r ipentaglio d' 
una perdi ta , dan no , & c . Ved i SORTE . 

Si corre un gran rifchio nel lafeiar anda
r é effetíi a c réd i to in mano de' gran Signo-
r i , di donne non au to r !¿za te da1 loro mar í -
í i , e di perfone giovani che non fono anco
ra arrivate a l l ' eta adul ta . 

Sktnner fa derivare la parola Ingle fe rifk 
o rifque , dalla Spagnuola r'tfco , d i rupa to : 
Covarriivias, da rigeo . N e l Greco Bárba ro , 
fi d ice , ptZixúps), perpencinor + ioa r r i f ch io ; 
e pí̂ iKov ^ per forte , o ventura ; le quali pa
r o l e , non me no che rifque i fecondo Skin-
ner , po í íono effer dedotte da p k r w , per 
ihc/.pplirru roy %v¡3ov, io g e í t o i l dado« Per 
prevenire ogni rifchio in polizze di car leo, 
o fpcdizioni di Mercanzie* per Mare r fi ufa 
di farle afficurare.Vedi POLÍZZA DI SÍCURTA1. 

I I rifchio deiie Mercanzie comincia dal 
terapo del lor ' imbarco . — I n materie d'af
ile us'anza, fi ha per ma í í ima , che non fi dee 
m ú rifehiar í u í t o fopra un foi V a f c e l l o , o 
nelio fteífo n a v i g i i o j per denotare, che chi 
ai íecura dee operare con diferezione nel fot-
toferivere Je po l izze , e non ha d' arrifehia-
re troppo su cadaun Vafceilo •, effendovi piu 
.da fperare da raolti, che da un f o l o . 

R I S C O S S A , nella legge Ingiefe , refeous^ 
o refeue, refcujfus, l ' a t t o di levare i l lecita-
m e n t e , e metiere in l iberta un fequeflro pre-
f o , o una perfona arrenata ) per p roce í fo , 
o corfo di Legge. 

Q u e í F I propriamente una rifcojfa i n fat-
í o ? refeous ¿n f a í ' i : ¿— Quando uno feque-
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flra del befiiarae per lo danno che qucAo h l 
caufato sul fu o terreno , e lo va cacciando 
Jungo la firada raaeftra per rinchiuderlo i n urt 
r i c in to (pound); fe q u e ñ o befiiarae entra 
nella cafa del fu o propr ie tar io , e quefii ve 
lo tratt iene , e non vuo i renderlo alia do-
manda che fe gliene fa , una tal maniera d i 
ditenere é un refcoui in lawy una rifcojfa fe
condo la legge . 

Refcour, i n materie che riguardano un tra-
d i m e n t ó , fi giudica tradimento , treafon ; e 
i n materie concernenti fe l lon ia , é feilonia . 
V e d i T a ADIMEKTO, &C. - - Quegli che c o m - . 
raette una tal rifcojfa, fi chiama refcujfor. 

Refcous ü ufa anche per un mandato , che 
ha luogo per quefio fasto j detto Breve de 
refcüjfw 

R T S D A L L E R O , i n I n ^ c k Rixdollar , o 
rixdaller, in Tedefco Reifchs-thaler, una mo-
neta d' argento , battuta in varj Stati e C i t -
ta libere di Germania ; come anche in Fian-
d r a , Polonia , Danimarca , Svezia, & c . V e 
d i M O N E T A . 

N o n v ' é che una plccola difFerenY.a tra 'A 
F.iídallero, e i l tallara, al tra moneta d' ar
gento , ebe fi batte i n Germania ; e í í endo 
ciafeuno del due quafi tguale alia Corona d! 
Francia d i tre ü r e , alia pezza dao t to di Spa* 
g n a , ovvero a quattro feillini , fe i d inar i 3 
j ie r l in i . V e d i TALL ARO CORONA, &C. 

11 risdallero h una delle monete piíi cor
ren t i ed univerfaii del M o n d o . —• Ev adó3* 
prato egualmente nel Commerc io del Levan
t e , del Settentrione , della M o f c o v i a , e delF 
Indie O r i e n t a ü . 

R I S E G N A , refignatio, nella Legge Ca
nónica , i l rendere , o cederé un Beneficio 
«el le mani del Ccllatcre, o V e f c o v o . V e d i 
BENEFIZIO, e COLLAZIONE . 

Rifegna, e refa hanno lo fteífo fignifica-
to j fo lámente la p r ima é riflret ' ta a Benéf i -
cj f p i r i t u a l i , e la feconda ad of f i c j , od i m -
pieghi t empora l i , V e d i CESSIONE . 

Le rifegne fono femplici, o condizionali . 
Le RISEGNE femplici, o puré , fonoquel-

le , per cui i l Beneficiato fi fpoglia di tu t t ' i 
fuoi d i r i t t i , a í fo lu tamente , e fenza condi -
z i o n i , o riferva di p e n í i o n e . — Quede íi fan-
no al Vefcovo , o Collatore . 

Le RISEGNE in favore, o RISEGNE condi
zionali , fono quelle che fi fanno folo a con-
d i z ione , che t a l i altre perfone abbiano ad 
cíferoe inve í l i t e ; cosí che le rifsgns fieno 

n u l l e , 
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a u l l e , q u a n á o le condizioni non vengano 

P U O u e á ? e « / ¿ ^ e ^ faVorem non fuiriftono 
ehe da zoo anni i n q u a . - Ebbero da pr in -

forti oppofrziom, eliendo conliderate 
conie una fpezie di f ucce í i l one , o trammif-
Ctonc de'Beneficj, come di pa tnmonj appar-

ienenri ad una famig i i a . I n f a t t i , quefte 
rifegne non fi í anno delle m a m de i l 'Ord i 
nario , o Collatore, come fi fanno le puré 
rifegne \ ma al Collatore affoluto , e Supre
m o , ch'e i l Sommo Pontefice : pretenden-
do a l cun i , che v i fia íbfpet to di í imon ia y 
o d1 altro paito i l l e c i t o , quando fono am-
meí í e in pregiudizio del Padrone l a i co . 

Nella Legge Ingle fe fi chiama refignce, 
quella per íona a cui una cofa é rifegnata, 

R I S E R B A T O I O , r icet tacolo, un lue
g o , in cui Facqua fi raecoglie e fi r i f e rva , 
per farla poi feorrere a l l ' occafione ove fi 
vuo le , per rae?,¿o d i doccie, & c . ovvero 
per faría zampiilare > fchizzarc, & c . V e d i 
AcQUk, FLUIDO, & c . 

I I tiferbatoio di un edificio é un gran ba
cín o , ordinariamente di legno, foderato d i 
p i o m b o , ove i 'acqua fi conferva per fup-
pl i re ai btfogni della cafa. — A Cannons , 
i n I n g h i l t e r r a , nobile refidenza del Duea 
d i Chandas, fi vede un ben val lo riferbatoio 
nella fommita delia cafa j al quá le 1' acqua 
viene alzata col mezzo d 'un cur ió lo ordt-
gno inventato a tai ' t ffet to . — Que í to r i 
ferbatoio é d i tanta capacita , che oltre i l 
fupplire a tat te le part i della cafa col mez
zo d i doccie, e di cannoncel l i , fa parimen-
te andaré un mal ino . 

I I riferbatoio é anche talvolta un gran ha
cino di forte m u r o , coperto d ' a r g ü í a o la-
í l r i ca to nel fondo : ove 1' acqua é riferbata 
per a l i m é n t a m e giuochi d'acqua , o fontane 
z a m p i l l a n t i i Ved i FONTANA, GETTO D' 
ACQUA , & c . 

T a l ' é quel grande a difmifura fulla cima 
dt M i r l j , , chiamato trou enfer, boeca d1 
m f e r n o , la cui íuper f ic ie , come D-aviler d 
narra , contiene cinquanta j u g e r i , e la cui 
profondita é tale , che fotto una fimile íu-
perhcie contiene cento mi la braccia cubiche 
d acqua. 

RISERBATOIO, neirAnatomía. V e d i 1' 
art icolo RICETTACOLO . 

R I S E R B A Z I O N E , RESERVATIO, nella 
L e g g e , un azuone o elauíola , con cui qual-
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ehe cofa viene rifervata, cioé r i t enu t a , con-
fervata , o afficurata a sé da qualcheduno. 

C o s í , quando un uomoda ad aífitto la fuá 
poffeffione, egli riferba a sé una rendita da 
pagarfegli peí fuo mantenimento , & c . V e 
di AFPITTO, TENENTE, RENDITA, & c . 

Gug l i e lmo i ! Conquiftatoreoccupando tut-
te le Te r re d1 I n g h i l t e r r a , eccetto quelle 
fpettanti alia Chiefa ed a Cafe R d i g i o f e , 
per d i r i t t o di conquifta; ne d i f i r i bu l buona 
parte d i eííe a' fuoi feguaci, rifervando a fe 
fíeíío ed a' fuoi eredi certa retribuzione d i 
rendite e di fervizj j la quál riferbazione é 
al prefente, come lo era appunto avanti la 
conqu i l t a , chiamata t i to lo di poíiefíb d i 
t e r re , tcnure of lands. V e d i TENUTA , SER-
VIZIO, & c . 

A l i e v o l t e , riferbazione ed eccezione fi-
gnificano lo fteíTo: come, quando un uorao 
da in af íkto una cafa, e fe ne riferva una 
camera, quella camera é eccettuata dalla 
pigione . V e d i ECCEZIONE. 

La RISERB AZIONE mentale é una propo-
fizione, la quale prefa in r i go re , e fecondo 
i l fenfo naturale d e ' t e r m i n i , é faifa; ma fe 
vien quaiificata con qualcofa di rifervata o 
tcnuto fegreco neli ' a n i m o , d i v e n í a vera . 

Le riferbazioni mental i fono d' un gran 
r i íugio ai Rel igiof i i p o c r i t i ; i quali fe ne 
fervono per accoraodare le lor cofeienze c& 
loro intereífi : i Gefui t i fono Avvocati . ze-
lant i delle riferbazioni men ta l i ; quantunque 
fieno bugie v e r é , come quelle che in sé r i n -
chiudono un ' in tenz ion d'ingannare . 

RISERBAZIONE , o Riferva , nella Legge « 
— C o l u i ha inveftito i l fuo figlio di t u t t i i 
fuoi a v e r i , e non ha fatto alcuna riferva. 
— I Benefiej vengono alie volte rifegnati 
colla riferva d' una penfione. —Per la Leg
ge C a n ó n i c a , niuna perfona pub rifervarfi 
una penfione fopra un Beneficio, fe pr ima 
non rha fcrvito dieci a n n i . Ved i RISE-
GNA . 

N e l l a Ghlela Romana , i Preti ordinarj 
hanno í b l a m e n t e un potete d' affolvere in 
riferva di cer t i caf i ; quindi «h iama t i cali 
rifervati •) come q u e í c h e fon riferba t i al V e -
í c o v o . V e d i ASSOLUZIONE, e CASO. 

La Corte riferba la conofeenza di un tal 
airare a fe medefima. — I Legift i dicono , 
ehe neíTun Principe mai concede con fue 
lettere o patenti poter t a le , che non fe ne 
riferbi a l u i fteíTo un maggiore . 

Cor-
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Corpo di RISERVA , m G u e r r a , le t rup-

pe difpoüe nella terza od u l t ima linea d i 
un Eferci tofchierato i n b a t t a g Ü a . V e d i L I 
NEA, GUARDIA, e RETRO. 

Si chiamano c o s í , perché fono riferbate y 
o deftinate a íbftenere 1' altre ad ogni oc-
ca í ione j e non hanno da impegnarfi nel 
combat t imento fe non in cafo di neceíTita . 

CO/Í RISERBATI , V e d i CASI . 
R I S I B I L I T A V la facoltadel r idere . V e 

di R i s o . — S i fuppone c o m ü n e m e n t e che 
la rifibilita fia un a t t r ibu tc peculiare a i l ' 
u o m o ; cffendo q u e ñ i 1 'única creatura ca-
pace d i giudicare d i cib ch ' é r i d i c o l o . 
— A l c u n i Fi lofof i giungono fino ad síferi-
r e , che i l grado del giudicio fi vede fem-
pre ín quello del r i f o ; i m a t t i , o ne han-
ao troppo 5 o í r o p p o poco ..• 

N o n s'accordano g l i A u t o r i circa que í 
particolar we^f^wü/wo nell5 u o m o , che pro
duce i l r i f o . •—Si attribuifce d' ordinario 
alia comunicazione tra i) plexus nervofus ^ 
e i nervi d'taframmatici * V e d i CONSENSO di 
p a r t í . 

R I S I G A L L O , RISIGALLÜM, in Inglefe 
nalgar, una foftanza mineraje roflTa e flri-
t o l ab i l e , volgarmente dett& ¿Ir/enice rojfo > 
V e d i ARSÉNICO . 

I I rifigallo fi prepara dall5 o r p i m e n t o , col 
fonderlo fopra i l fuoco^in un vafo ch iufo . 
V e d i ORPIMENTO . 

Eg l i é d ' una natura ac r imonica , e r i -
putato velenofo, benché non i n alto grado. 
V e d i VELENO . 

Bcerhave crede che fia lo fieífo che la 
fandaraca degli A n t i c h i . V e d i SANDÁRA
CA .-

Nell5 I f l o r i a de l i 'Accademia Franzefe, 
abbiamo i l r a g g u a g ü o d 'una coppa portata 
a Parigidagl i Ambafc ia tor i á'iSiam, e cola 
prefentata, come un r imedio ufato da que5 
popoli contro t u t t r i m a l i . Fattofene i 'efa-
rae, che quafi coflb ben caro al Sr. Horn-
berg, t rovb queíH ch'el la era una fpezie d i 
rifigallo, od 'a r fen ico ro í fo , p iü cauflicode' 
n o f t r i . 

E g l i penfa, che Tufo fattone da'Siame-
fi, fia flato lo fieífo che quello del rególo 
d ' ant imonio ; cioe , per daré una qualita 
e m é t i c a al v ino bevuto da un tal vafo . 

Come la dofa delle medicine é aífai piü 
forte foíto la Zona t ó r r i d a , che fra n o i , 
( e í íendo la q u a n n d d' ipecacuanka, c gr., 
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ordinariamente prefa dagl' Ind ian i , v e n t i 
vol te tanta come quella che fí prende fra 
n o i ) pub eífere raolto bene, che una coppa 
d i r / T ^ Z / o , quantunque fufficiente ad avve-
lenare un' Europeo 5' riefea di leggier medi
cina ad un Siamefe. 

R I S I P O L A , eryfipelas , * E P T S i r i E -
A A 2 , nel ía M e d i c i n a , una malat t ia della 
pel le; chiamata anche fuocofacroy e fuocodi 
S. Antonio. 

* I I vacábalo e formato dal Greco, Ipútiv 5 
t r z h t t e , tirare, irÍKa;, prope , vicíno \ 
donde f i chiama anche da' L a t i n i , v i c i -
n i t r aha , e v ic in l rubia o -

I I fito di quefto1 male é ogn i parte del 
corpo , ma principalmente i l v i fo : fi moflra 
con una inf iammagion rubiconda della par
t e , e coir una picciola gonfiatura della me-
defima 5 con un dolore intenfo e una gran 
m o l t í t u d i n e di piccole p u ñ u l e , le quali , a 
mifura che F infiammagione crefee , d iven
tano vefeichette. V e d i PELLE C\ 

U n tai raale fi diftende, e fi fparge con 
gran ve loc i t a ; girando da un luogo a l i ' a i -
t ro , con una febbre che V accompagna. A t -
tacca i l paziente i n u i í t r a t t o , e foprat tut to 
q u a n d ' é fuo r i a l l 'a r ia ; donde i con tad in i 
Inglefi lo chiamano ¿ / ^ / « ¿ j ajjideratione ̂  
fideratio. 

I I Dr , Quincy fpiega la riftpola, da un fan-
gue í roppo v i feofo , i l quale o ñ r u e n d o le ca-
pi l la r i , caufa delle i n f i ammaz ion i : a l t r i , da 
un fatigue troppo acre e b i l i o f o , i l quale 9 
a cagione della fuá gran fo t t ig l iezza , pro
duce un tumor ' in fenf ib i le ; ma fí fparge , e 
fi difFonde t u t t ' a l i ' i n t o r n o . I I fuo colore s 
c o m e c c h é r o í í o , inclina generalmente al g ia l -
l o , a caufa della di luí mefcolanza colla hi 
le ; e fempre quanto v ' é piíi d i b i l e , tanto 
piu pericolofo é i l m a l e . 

E v v i un 'a l t ra fpezie d i riftpola, benché 
men1 ordinaria della p r i m a ; e nafce c o m ü 
nemente dal bere i n tropp' abbondanza l i -
quor i fpir i tof i . Cominc ia quefia con una 
febbre, dopo la quale v ' é un eruzione u n i -
verfale di p u f í o l e , quafi su t u t t o i l corpo, 
aífai fimili a quelle che fuccedono alie pun-
ture d e l l ' o r t i c a ; e ta l i puÜole s'alzano tal 
vol ta i n guifa di vefeichette. Quando fene 
v a n n o , lafeiano un ' intollerabile p izz icore , 
equante vol te fi g r a í t a n o , altrettante d i n u o -
vo r i to rnano . 

Etmuller ci da ilearatte-re d i ñ i m i v o d'una 
rtíi-
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r i g o l a i n c i b , che quand'ella é premuta 
njipout ' on Un d i t o , v ina fceuna 

^ che M i t o dopo torna a 

r n t ^ 2 i o n e o rd inar ia , fuorché quand' e l l ' i n f i a m m a ^ ^ ^ pVemu£a _ pat.fco_ 

6 V]o ^corbuto fono .piu foggetti a quefta 
"0a|a0f£ia. Si d i fputa , fe U purgarfi fia buo-
no per ^ tifipole} Sj/denham lo raccomanda 
peí giorno appreífo la cavata di fangue . 
Etmuller c i a m m o n i í c e contro T u n o e T , 
a l t ra" e ci configlia i diaforetici 0 I I Dr . 
Friend offerva, che nel l ' u l t imo grado d'una 
rifipola del capo, accompagnata da coma o 
fonnolenza, da d e l i r i o , & c . fe i catart iá 
non fan bene, i l cafo é difperato. T u t t e 
íe applicazioni untuofe , a f t r ingen t i , e fred-
de , fatte e í l e r n a r a e n t e , fono pericolofe, e 
talvol ta fanno degenerare la r i / ^o / t f in can
grena. 

L a rifipola h fempl ice , ovvero con ulce
ra . V e d i ULCERA . 

R I S O , un a t t o , o pa í í ionc particolare 
a U ' u o m o . V e d i RISIBILITA'. 

G l i A u í o r i at tr ibuifcono i l rifo al q u i n 
to p.a jo d e ' n e r v i , i l quale mandando dei ra-
m i aU' occh io , a l l 'o recchio , alie labbra , 
alia l i ngua , al pa la to , ed a 'mufco l i delle 
guanee , delle pa r t i della bocea , á€precordjy 
& c . i nd i ne nafce una fímpatla, o confen-
í b , tra tu t te quefte p a r t í ; d i modo che ad 
ogni a l i o n e , che íi faccia fopra una d i ef-
f e , l ' a l t r e fe ne rifentono a proporzione , 
Ved i CONSENSO . 

Q u i n d i , una cofa fapor i ta , veduta , o 
odorata , tocca le glandule e part i della boc
ea j una cofa veduta, o u d i t a , che fia ver-
gognofa, tocca le gote col roífore che ci 
produce: a l lMncon t ro , fe la cofa place, e 
folletica la fantasía , e i r opera fu i precordj, 
c fu i mufeoli della bocea e della faccia col 
r i fo; s'ella cagiona t r i f t i z i a , e m a l i n c o n l a , 
tocca egaalmente i precordj, e d i m o ñ r a fe 

-medefima col fare che le glandule degli oc-
chi fpargano l ag r ime , 

11 Dr . WiUis fpiega i l piacere del baciare 
dalla fteífa caufa, venendo i rami del quin
to pajo eftefi alie labbra , ai precordj, e al
ie pa r t í genitali 5 donde nafce una í i r apa t i a 
i ra quelle p a r t i . 

R i s o canino, rifus caninus, é una fpezie 
d i rifo, in cui le labbra fi cont raggono, f i -
JHO a moftrare tu t t ' i den t i . 
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[ÜLi so Sardónico i .rifur fardoniuf) é un r;'-

dere sforzato, e difpet tofo; ovver un ride-
re che non va o l t re i d e n t i . 

D i cono a l c u n i , che una fimil frafe fia 
fondata i n . c i b , che i n Sardegna v ' é una 
pianta velenofa , la quale caufa una tale con-
í r a z i o n e dei mufeol i del vifo nelle perfonc 
ch 'e l l a uccide, che pajono m o r i r é r idendo. 

R i s o , o r ¿ ^ , un grano o fementedipiaa-
leguminofa át\\o fteífo nome ; abbondaa-

íe ne l l ' I nd i e O r i e n t a l i , i n G r e c i a , ed i n 
I t a l i a . V e d i LEGUMINOSO . 

I grani del rifo, che crefeono i n g r u p p i , 
ciafeuno de 'qual i finifee i n una fpiga o 
barba, ftanno r inchiuf i in varj modi i n cer" 
te nicchiette o fcatolini r uv id i e g i a l l i . 
Quando fono fpogliati della lor pe l le , ap-
parifeono quafi o v a l i , d ' un color bianca 
Jucentes e per cosí d i ré trafparente. I l r / / f 
crefee i n luoghi umid i e paludofi . 

Per t u t t o 1'Oriente , e gran parte del 
L e v a n t e , i l rifo é i l cibo pr inc ipale , e t i en 
luogo di pane . — N e l l ' I n d i e le donne treb-
biano ed accomodano t u t t ' i l n / o ; i l che é 
un uficio aílai penofo, che g l i u o m i n i i a -
feian loro per p i g r i z i a , o feortefia. 

I I rifo é un gran cibo ne' paefi C a í t o l i c i 
R o m a n i in tempo di Quarefima . — S i pre
para d 'o rd ina r io col metterlo in molle nell1 
aequa, e cuocerlo pofeia col la t te . — A l 
cuni lo riducono ad una forta di far iña» o 
fiore, con peña r lo i n un m o r í a i o , dopo d ' 
averio pr ima meífo i n acqua calda, e d i 
nuovo ben lavato i n fredda. 

I i rifo é di qualch 'ufo nella M e d i c i n a , 
eífendo ftimato proprio ad addoicire e con-
denfare g l i umor i a c r i ; per moderare i fluf-
fi di ven t r e , & c . — Le N a z i o n i Set tentr io-
nal i raangiano i loro uccelli ed altre v ivan -
de con rifo e zafFerano . — I íChinefi fanno 
v ino d i rifo, c h ' é d ' u n color d' ambra , d i 
g u í i o fimile al vino d i Spagna, e ferve lo 
ro d i bevanda comune. — I n alcuoe part i 
d' Europa cavano puré un' acquavite. o fp i -
r i t o ben forte dal r ifo. V e d i ACQUAVITE, 
e SPIRITO. 

R I S O L U Z I O N E . V e d i RESOJUZIONE. 
R I S O N A N Z A , nella M u t k a , & c . un 

í u o n o n t o n u t o daU'atia irtshiúfa ne 'corpi 
degli ftrumenti m u í k a l i a corde; c o n u l i u -
t i , & c . oppure uc 'corpi di ftrunienti 
f l a t o , o ven to , c o m e f l a u t i , & c . Ved i S ü O -
NO, MÚSICA, STRUMENTI, &C. 

L e 
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Le volte e ü i t t i c h e e paraboliche-n/ao^t-

no fortemente, í'/off r i ñ e t t o n o o rendono i l 
fuono. V e d i E c o . 

La bocea, e le fue p a r t í , come i l paja
r o , la l i ngua , i d e n t i , i l n a í b , e le lab
ora , come o í íe rva i l Sr. Dcdart, nu l lacon-
t r i b u i í c o n o al tuono della voce j ma i i ior ' 
í-ífetto é aíTai grande quanto alia rifonanza. 
V e d i VOCE . 

D i cib n ' abbiarno un ' efempio ben fen-
fibile in quello flrumento volgare preíTo g l ' 
I n g l e f i , detto the Jewt-harpy 1'arpa degli 
E b r e i , ovvero trompe de Bearn, tromba di 
Bearn : p e r c h é , fe vo i lo tenete in m a n o , 
c ne barrete la lingua o molla di eflo , la 
qual rende t u t t ' i l fuono dello ftrurnento, 
cgü appena fa i l rainimo ftrepito . M a te-

> nendo i l corpo dello ñ r u m e n t o ira i d e n t i , 
e battendonc la molla come p r i m a , egli fa 
un fu fu tro muficale , che íi fente in buena 
diftanza, e fpezialmente le note baffe. 

C o s í anche ncgli cboh , i l tuono della 
canna é fe more lo Üeí fo ; eífendo una for
ra di fuco: la principal varicta é nel tuono 
della rifonanza, prodotto nella bocea dalla 
maggior o m i n o r apertura, e m o t i diverfi 
delle labbra. V e d i OBOE1. 

RTSPEGNERE, rejimSio, nella C h i m i -
ca , r e í l i n g u e r e , o fmorzare un raetalle o 
minerale in qualche l iquore ; affine di cor
r í gge r i o , o d i efaltarlo , con dargli qualche 
nuova qua l i t a , potenza, & c . V e d i ESTÍN-
Z í O N E , & C . 

R I S V I N G E N T E potenza , Vis REPELLENS, 
nella F i f i c a , é una certa potenza o facolta 
che rifiede nelle minute ípart icel le de'corpi 
n a t u r a l i , per la qnale in certe circoftanze 
f u g g o n o e ñ l a vicenda 1'uno da l i ' a l t ro . V e 
di POTENZA, e PARTÍCOLA . 

Quefta potenza é i l rovefeio della poten
za attrattiva . Ved i A.TTR ATTIVO . 

I I Sr. Ifacco Newton avendo ftabilito la 
potenza a t t r a t t i va della materia per oífer-
vazione e f p e r i m e n t ó , arguifee, che come 
appunto nelP A lgeb ra , quando ceífano le 
quanti ta p o í i t i v e , le negative ci comincia-
n o ; cosí nella F i f i ca , ove ceífa la forza at
t ra t t iva , dee cominciarvi una forza rifpin-
gente. — M a che v i fia una tal fo rza , ap-
par egualmente daU'o í íe rvaz ione . V e d i RE-
FULSIONE . 

C ó m e l a potenza rifpingente , pare che na-
fca dallo íleífo p r i n c i p i o , da cui vien I 'at-
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t r a t t i v a , ed c folo efercitata ín d l í fe rent t 
c ircoflanze; ella é governata dalle fleífe leg* 
g i . Ora no í t roviamo che 1'attrattiva é p i u 
forte in corpi p i c c o l i , che i n g rand i , a 
proparzione delle maffe. —Perc ib cosí é 
puré la rifpingente. M a i raggj di luce fo
no di t u t t i g l i a l t r i i corpi piü m i n u t i j che 
f i fappiano; per confeguenza la lor forza n -
fpingente dee eífer maggiore di quella di t u t 
t i g l i a l t r i . V e d i RAGGIO . 

I i Sr. Ifecco Newton c o m p u t a , che la 
forza a t t ra t t iva de' raggj di luce é p iu d i 
looooooooooooooo vol te si forte che la for
za della gravi ta fulla fuperficie della t é r r a : 
qu indi nafce quell ' i ncompren í ib i l e ve loc i t í i , 
con cui dee moverf i la luce , per arrivare 
dal Solé alia noftra térra i n fette m i n u t i . 
P e r c h é i raggj mandati dal corpo del So lé 
peí moto vibrante delle di l u i p a r t i , appe
na fon g i u n t i fuor della sfera d' attrazione 
del S o l é , che vengono dentro l1 azionedel
la potenza rifpingente . Ved i LUCE . 

L'elajlicith d e ' c o r p i , o queüa p ropr ie ta , 
per c u i , avendo effi la lor figura alterara 
da una forza efterna, r i tornano alia lor p r i 
ma figura, viene dalla potenza rifpingente. 
Vedi ELASTICITA' , A R I A , & c . 

R I S P I R A Z I O N E . V e d i RESPIRAZIO-
NE . 

R I S P O N D E N T E , RESPONDENS , neiíe 
Scuole, una perfona che foftiene una tefiin 
qualche A r t e o Scienza . V e d i TESI . 

Si chiaraa cosí perché ha da rlfpondere a 
tut te le obb iez ion i , propoí le dail 'opponen-
te , od impugnatore , & c . Ved i OPPONEN
TE , & c . 

L ' uficio del rifpondente é di vedere, fe 
l 'oppofizione fatta dalla parte contraria é 
giu-fta e leg i t t ima ; o fe forfe qualche leg-
ge o condizione d'oppofizione é r o t t a , i i 
che fi chiama ignoratio elenchi. — E g l i dee 
anche efaminare i modi e le figure de1 f i l l o -
g i f r a i , per vedere fe le premeífe fon g iu í le , 
& c . E dappertutto ha da rifpondere p i ü t t o -
ñ o per via di d i f t i n z i o n i , che di negazioni 
d i r e t t e . Ved i SILLOGISMO, MODO, FIGU
RA, DISTINZIONE, & c . 

RÍSPONDENTE , * nella Legge , una per
fona che intraprende di rifponder per un ' 
a l t r a j ovvero che fi obbliga come fi curta 
peí buon contegno di u n ' a l t r a . V e d i SI-
CURTA , 

* La parola c formata dal Latino refpor.-
dere j 
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¿ e r e , ñfpondere; tóale a dhe, pro alio 
{ . o ^ , P ^ f e r e Per un a l m 

TI nÍPondente ha da ñ f p o n d e r e peí danm 
fa t t i dalla perdona, per cui e | l i nfpontk. 
I__ V i í"000 quattro decretl de Re dl Frat i -

in vigor de 'qual i íi vieta efpreflamen-
^ ^ a ' C i t t a d i n i di prendere fervi tor i fenzar/-
}londenti, obbligati per i f c r k t o . 

R I S P O N S A B I . L E , RESPONSALIS, nella 
Legge Inglefe , quegli che c o m p a r i í c e i n 
Cor t e per un akro nel giorno prefiffo . V e 
d i PROCURATORE. 

Fleta fa q u e ü a difFerenza tra refponfalis 
.¿¡tturnatus •> e ejjoniator: che V ejfoniator vie-
jie folo ad allegare la cagione del i ' a íTenia 
della parte, fía ella dimandante , o difen-
dente ; laddove refponfalis viene peí difen-
^dente {tenant*), non folamente per ifeufare 
la di l i l i aíTen-za, ma per dar ad intendere 
a qual p rova , o proceffo ei penfa di fog-
g i acere, t&e combat or the country , V e d i PRO-
CURATORE. 

R I S P O N S I O N I , RESPONSIONES-, un tér 
ra i oe ufato negli O r d i n i m i l i t a r i per certe 
penfioni o ca r ich i , che i C a v a l i e r i , o le 
C o m m e n d e , che quel l i tengono, pagavano 
a lTOrdine- . I I tal Cavaliere Templare pa-
gava una rifponfiont d i cinquanta l ire a l l ' 
anno al feo Ord ine , a c o n t ó d i una ta i 
C o m m e n d a . V e d i COMMENDA , e CON-
v EN TU A LE . — I n Rot. Parí . 9. Richard I I . 
ü a fer i t to vefponcies. 

R I S P O N S I V O canto, u n ' a n t í f o n a , i n 
cu i i Cor i íH caotano ciafcun la fuá v o l í a . 
V e d i ANTÍFONA . 

R I S P O S T A , RESPONSATIO, una repli
c a , r i fponfo , o rifponfione. V e d i REPLICA. 

T a l parola é principalmente adopra í a i n 
parlando delle rifpofte fatte al Sacerdote dal 
p o p ó l o , nelle L i t a n i e , ne 'Sa l ra i , e i n a í -
Jre par t í d e ü ' O f i c i o . 

Si ufa puré parlando delle opinioni o r i -
í p o í i e degli ant ichi G i u r e c o n f u l t i ; quand' 
crano confultat i in pun t i di Legge. V e d i 
CIVILE LEGGE , e GIURECONSULTO 

I cinquanta l i b r i del Digefto fono cora-
pofti di ufponfa prudentum, delle rifpofte d i 
Papiniano, U l p i a n o , Scevola, & c . raccolte 
da Gmf t in i ano , i l quale pofeia diede loro 
la forza di Legg i . V e d i DIGESTUM . 

Le rifpofte deg}' Impera tor i fi chiaraava-
no piu propriamente referitíi . Ved i RE-

.gCRITTO . 
Tmo VIL • 
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RISPOSTA, o ¿otta rifpo/ía, i n Inglefc 

ed in Franzefe, repartee? e repartie% una 
replica pronta ed acuta^ fpezialmente i n 
materte d i fpir i to od ingegno , di buona ve
na o capr icc io , e di burla o c r i t i ca . — E-
g l i é pericolofo di attaccare quefta Signora , 
t an to fon fine le fue rifpofte. 

íViquefort offerva un M o n d o di differen-
2a tra una botta rifpofta libera e fp i r i t o f a , 
e un m o t t o fatirico ed ofíenfivo . V e d i SAR
CASMO . 

RISPOSTA foreftiera . Ved i FoREÍGN ANS-
WER . 

RISPOSTE . V e d i RISPONSIONI . 
R I S T O R A T I V O , nelia M e d i c i n a , un 

r imedio at to a r i í iorare e ricuperare la for-
2a e ' l v igo re . Ved i MEDICINA. 

I riftorativi appartengono alia claffe de' 
b a l f a m i c i ; e fi chiamano a l t r imente ana-
lettici. V e d i BALSÁMICO , e ANALETTI-
c o . 

Le raedicioe ciie vengono fotto q u e ñ a d e -
norainazione fono di natura ammoll iente e 
ammorb idan te , ma infierne n u t r i t i v a ; e íi 
dan no piu tofto per r i parare i l d e t é r i o r a -
mento della coft i tuzione, che per alterar* 
ne , o correggerne i varj d i f o r d i n i . V e d i 
NUTRIZIONE . 

T a l i fono le foglie di capelvenere blan
co, e ñ e r o , e d'elleboro ñ e r o ; 1'erba r u -
chetta ; la fcabbiofa; 1'unghia cavallina ; i l 
Te-Boh; i l cece; i l r u v i f i i e o ; la cioccola-
t a ; i p i f tacchi i i l balfamo di Tó lu ; bdel-
l i o ; be l z iv ino ; florace; calcatreppo; i r i d e ; 
f a t i r ione , o appio fa lva t ico , & c . V e d i EL-
LEBORO, T s , PISTACCHIO, CIOCCOLA-
TA , BALSAMO, BDELLIUM , STORACE-, 
BENZOIN, & c . 

R I S T R E T T I V A propoftzione . "Vedi f 
A r t i c o l o PROPOSIZIONE . 

RISTRETTIVA futura. Ved i P A r t i c o l o 
SUTURA . 

R I S U L T A M E N T O . V e d i RESULTA-
MENTÓ . 

R I S U N T I V I . V e d i RESUMPTIVUM. 
R I S U N Z I O N E , RESUMPTIO, i n fenfo 

légale , refumption preí ío g l i I n g l e f í ; e re-
fumpüo in fenfo fcolaftico . V e d i RIPIGLIA-
RE.. 

R I S U R R E Z I O N E , RESURRECTIO , P 
at to di chi r i torna ad una nuova o fecon-
da v i t a , dopo eííére flato m o r t o . Ved i V I 
TA , e MORTE 1 

F f I I 
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I I g r a n d ' a r g o m e n í o perla ver l ta d e l C r l -

ñ i a n e ñ m o , e quello che fi allega colla raag-
gior forza , e i n prova convincente della 
medefima, é t r a í t o dalla Rifunezione del 
nofiro Salvatore. — Le c i r c o ü a n z e d i que
da fono t a l i , che quafi ammet tono una d i -
mof t r a i ione ; la quale é anche flata tentata 
su i r igorofi pr incipj d e ' | G e o n i e í r i . V e d i 
DITTON fopra la R i SUR REZ TONE . 

I Cr i f í i an i generalmente credono la r i 
funezione dello fleíTo corpo idéntico, della 
í'tefla carne ed o í í a , al g iornodel G i u d i c i o . 
Le due principali obbiezioni filoíbfiche con-
t ro di effa, fono le feguenti . 

IO. Che pub avven i re , che lo fteíío pez-
zo d i materia o íbftanza fia una parte d i 
due o piu c o r p i . — C o s í fe un pefce íi pa
lee di un u o m o , e fe un al t ro uomo ap-
pre i ío fi ciba di ta l pefce; una parte del 
corpo del p r imo uomo diventa pr ima incor-
porata col pefce, e pofeia, fiando i n ta l 
pefce, coU 'mt i r r f u o m o . D i n u o v o ; fon no-
t i g l i efempj di un uomo che s1 é pafciuto 
imniediatamente d i un a l t r o ; e t r a i Can-
mbal i dell ' Indie Occidental! un ta l ' ufo é 
frequente. V e d i ANTROPOFAGI. 

O r a , ogni quai volta la fofianza del l ' 
uno é cosí convert i ta i n quella di un a l t r o , 
non pub ciafeuno alzarfi coi fuo in terocor
p o ; ed a quale s' accordera la parte comune ? 

A queíV obbiczione rifpondono alcuni , 
che ficcome ogni materia non é atta , o d i -
ípofia ad effere affirailata al corpo , e con ef-
ío incorporara \ la carne umana pub eííere 
affai probabi!mente di tal forta í e percib 

quanto cosí fi mangia , pub d i nuovo eífer1 
efereto ed evacuato , - — M a pare che la r i -
ípofia del Sr. Xe/¿/?/í^ fia la piu foda . — T u t -
to cib c h ' é eflenziale al co rpo , cosí argo-
menta e g l i , é lo fiame o r i g í n a l e , ch ' e f i í t e -
ya nel femé del padre; a n z i , e ful piede 
¿el la T e ó r i c a moderna circa la generazione, 
?he efifteva nel femé del pr imo u o m o . Que-
jfio fiame fi pub concepire come la p iu m i 
nuta tacca o punto immaginab i l e , e percib 
da non fepararfi o ftracciarfi , per unirne 
parte d i eífo alio fiarae di un altro u o m o . 
T u t t a que l ía mafia che veggiam nel corpo , 
altro non é che un'augumentazione {accre-
tio) di quefio ñ a m e o r i g í n a l e ; un 'addiz io-
ne di materia foreftiera, d i n u o v i fughi 
ai p r i m a r i o , e folido fiame. N o n havv i 
percib alcuna reciprocazione della ' p ropr ia 
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materia del corpo u m a n o . V e d i STAMINA , 
SOLIDO , & c . 

La feconda obbiezione é quefia. — N o i 
fappiamo da l l ' u l t ime feoperte circa F eco-
nomia a n í m a l e , che i l corpo uraano c o n t i 
nuamente fi cangia: un uomo non ha i n -
tersmente lo fieíío corpo o g g i , che avea 
jer i \ e fi viene fino a computare , che isi 
meno d i f e t t ' ann i d i terapo, tu t ro i l di l u i 
corpo foggiace ad un cambiamento , e che 
non ci rimane ncppur una par t ice í la del rae-
defimo corpo. .;— Qual dunque d i que' t an-
t i c o r p i , che la fieffa perfona avea nel cor-
fo di fuá v i t a , fara quello che forgera? op-
p u r é levafi forfe d i nuovo tu t t a quella ma
t e r i a , c h e , d i tempo in tempo g l i ha ap-
partenuto ? ovver folo qualche particolar fi-
fiema d i efla ? 11 cq^po, e. gr. che tal per
fona aveva ai l ' eta di 20 , d i 30 , e d i 60 
anni? fe folamente quefio o que! corpo f 
a l z a , come fara egli r i c o m p e n í a t o o puni to 
p e r c i b che s ' é fatto da l l ' a l t ro? con qual 
giuft izia foffre una perfona, & c . 

A quefia fi pub rifpondere, su i pr incipj 
del Sr. Locke, che 1' id en t i ta perfonale, o la 
m e d e f í m e z z a di u n ' e í f e n z a razionale, con-
fifie nella propria cofeienza, o conofeimen-
to in t e r io re ; nella potenza di conilderare 
fe fieífa per la fleífa cofa in differenti l ua -
gh i e t e m p i . — C o n quefia ogni uno é a 
fe fieíío cib ch 'e i chiama fteffo; fenza con
ilderare fe un tale flejfo cont inui neila fief-
fá o in diverfe foftanze . Sin la va i ' iden-
t i t a d i quelP u o m o . Eg l i é ora i l medefima 

flejfo 1 c h ' e g l i era a l lo ra , e dal medefirao 
flejfo appunto , che ora riflette fopra un ' azio-
n e , fu coramefla tal ' azione. Ora queft ' iden-
t i t ^ perfonale appunto é l 'ogget to delle r i -
compenfe o de 'ga f t igh i , i l quale , come ab-
b ia ra 'o f ie rva to , pub efiftere nelle d i f ie ren-
t i fucceíTioni della ma te r i a ; coficché p e í 
r é n d e t e le r icompenfe , o i g a f t i g h i , giuft t 
e conven ien t i , al tro non v 'abbifogna fe 
non che noi r i forgiamo con quel tal corpo 
con cui r i tenghiamo i l conofeimento delle 
noflre paífaté a z i o n i . V e d i IDENTITA' . 

R I S U S C I T A Z I O N E . V e d i ^RISURRE-
ZIONE, e RAVVIVIFICARE. 

R I T A G L I A R E , i n Inglefe Retrenche-
mem, * íígnifica l i t teralmente qualcofa ta-
gliata v í a , o levata da una cofa: N e l qual 
fenfo ha lo fiefib figniíkato , che fottrazio? 
n e , d i m i n u z i o n e , & c . 

* La 



R1T 
* La parola e Franzefe, formata da re 

, trancher, t a g ü a r e . _ 
C o n un ritaglto, o d iminuzione gradúa

le de1!'ordinaria quanti ta di c i b o , una per-
fona puo portarfi a un alto grado di aíH-
nenza. Ved i ASTINENZA 3 DIGIUNO , G I 
BO, & c . ' . • • . 

La r i forma del Calendario nel 1582. 
causo un ritaglto di dieci g i o r n i , che s' 
e r a n ' í n t r o d o t t i nel c o n t ó , d i p iu di quei 
che v i dovev'effereo' 

S1. Evremoní o í í e r v a , che la frugalita si 
decan ía ta degii antichi Romani non con-
fiftea tanto in una;" volontaria a ñ i n e n z a o 

• rítaglio delle cofe fuperfluc, quanto i n un 
rozzo e fordido modo d' impiegarle o farne 
ufo^' •; . .A. .' * • • ' , 

RITAGLIARE , nel l ' Archi t te tura , neli? 
A r t e di Falegname, & c . — S i dice ritaglio 
non fojamente d i quanto fi tagiia via da 
un 'pezzo 3 quando quefto é troppo grande s 
per meglio proporzionarlo ^ o per quakhe 
ai tra convenienza \ nía ancora degii í po r t i 
che f i cavano dalle flrade, da' cammini pub-
b i i c i , & c . per r ende rgü piu egua l i , e i n 
una linea» 

R I T A G L I O , nel C o m m e r c i o , & c . i l 
comprar'efFetti a i r i n g r o í T o , e r ivenderl i i n 
piccole p o r z i o n i . —-Quitem integram emen
tes', per minutiores eam partes dijirakebant . ' 
V e d i COMMERCIO o-

R I T A R D A M E N T O , RETARDATIO , nel-
la Fifica , i ' atto di r¿tardare, cioé , d i dif-
ferire i l moto od i l progreffo di un corpo , 
o di fminuirne la d i l u i v d o c i t k . V e d i 
M o f o , ; 

I I ritardamento de' corpi i n mo to nafce 
da due gran caufe : la refiflenza del medio s 
e ' l a /o rza della gravité . 

I I RITARDAMENTO per la refifienza vie
n e ' d r f p e í T o confuío colla ref iñcnza ñ e í í a ; 
pe r ché in r ifpetib al m e d e í i m o corpo in mo
to 5 1'uno e l ' a l t r a fono nella ílelTa pro-

i porzione Ved i RESISTENZ A 
I n rifpetto a differenti corpi 5 per al tro ,-

la fteffa reflftenza genera fovente differenti 
ntardamcmi. — I m p e r c i o c c h é fe qualche 
corpi della ftefia m o l e , ma di denfita dif-
í e r e n n , fi movono per lo fteífo fluido con 
eguale velocitva, i l fluid© opered egualmen-
te íopra cadauno; di modo ch' eííi avran-
no e g u a ü refiftenze , ma differenti ritarda-
ment i . E 1 ntardamemi faianno T u n o ali1 
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al t ro come le vc loc i t ad i , che potrebbero ef-
fer genéra te dalle fteífe forze ne' corpi pro-
pofti : c i o é , fono a riverfo come le quan
t i t a della materia ne' c o r p i , o a r iver ío co
me le denfitadi .• 

Supponcte, pofciaV corpi d1 eguale den-
fita , ma d ' inegual m a í f a , che fi muovano 
egualmente prefto attraverfo alio íteíTo flui
d o ; le re f iñenze crefcono fecondo le loro 
fuperficie 5 c i o é , come i quadrati de' lor 
d iamet r i \ ma le quantitU della materia ere-
icono a proporzione de 'cubi d e ' d i a m e t r i : 
le refiftenze'fono le q u a n t i í a d i del m o t o , 
i rhardamehti fono le celeri tV che da eífe 
na feo n o ; e dividendo le quantita del m o t o 
per le quanti ta della materia , a v re te le ce-
ler i tadi j percib i ritardamenti fono dire t ta-
m e n í e come i quadrati dei d i a m e t r i , e a 
r iverfo come i cubi d e ' d i a m e t r i , c i o é , a 
r i v e r f o , come i d iametr i fteífi. 

Se i corpi fono e g u a l i f i m ü o v o n o egual
mente prefto, e fono'della- fteffa denf i ta , 
ma moí í i per differenti fluidi \ i loro ritar-
damenti fono come le denfita di que5 fluidi 
V e d i FLUIE>0 » . 

Quando corpi egualmente denfi , e d' 
egual m o l e , fono portat i attraverfo alio fteí
fo fluido con differenti ve loc i t ad i , i ritar
damenti fono come i quadrati delle veloci-
t a . V e d i DENSITA1 , & c . 

I I R1TARDAMEÑTO pella gravith é par t i -
coiare a' corpi g i t t a t i alio 'nsu . • — U n cor
po gi t ta to in alto é ritardato nella fíeífa ma
niera , che un1 corpo che: cade vien'accele-
r a t o ; f o l a m e n í e , i n m i cafo la forzá della 
gravi ta co íp i ra col moto acquiftato: e nell* 
altro opera contro ad effov V e d i ACCELE-
RAZÍONE 

Siccome la forza della gravita é unifor
m e , i l ritardamento per tale caufa fara egua
le i n tempi egual i . V e d i GRAVITA*. 

Qu ind i 3 com'egl i fi é la íleífa forza che 
genera i l moto nel corpo che cade; e lo 
diminuifee i n quel che s' alza, un corpo 
s'alza fin tanto ch' egli abbia perduro tu t t ' 
i l fuo mo to , i l ch 'egl i fa nelio fteífo tera-
po , in cui un corpo che cade avrebbe ac
quiftato una velocita eguale a que l la , con 
cui i l corpo fu gi t ta to i n su . Ved i PRO-
JETTILE. V 

C o s í ancora, un corpo gi t ta to al io 'nsu 
s1 alxera alia fteffa akezza , dalla quale ca-
dendu egli acquifterebbe la ve loci ta , coa 

F f 2 cui 
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cui é gi t ta to in su : percib le altezxe, a c u í 
i corpi g i t t a t i i n su con differenti veloci ta-
d i poí íono a l z a r í i , fono Tuna aH'altra co
me i quadrati delle ve loc i tad i . V e d i PRO-
J E T T I L E , e DlSCENDIMENTO. 

Quind i i ritardamenti de1 raoti pofifono 
paragonarfi infierne : perché eíli fono , p r i 
m o , come i quadrati deile v e l o c i t ^ ; fecon-
d o , come Je denfitk de' fluidi y per g l i qua-
l i i corpi fon moíTi ; t e ñ o , a r i v e r f o , co
me i diametri di quei c o r p i ; finalmente, a 
r i v e r f o , come le denfita de 'corpi ñ e í í i . I 
uumeri nella ragione comporta di quelie ra-
g i o n i , efprimono la proporzione dei rhar-
damemi; mol t ip l icando i l quadrato della ve-
locita per la denfita del fluido, e d ividen
do i l prodotto peí prodotto del d i á m e t r o 
del co rpo , mol t ip l ica to nella fuá denf i ta , 
ed operando cosí per parecchj m o t i ; i quo-
•zienti delle d iv i f ion i avranno la íleífa ra
gione comporta T uno a lPa l t ro . 

íeggi.del RITARD AMENTO- del moto. — i 0 . 
Se i l moto di un corpo é uniformemente 
ritardato'y cioé , fe la fuá ce le r i t á -é d i ra i -
nuita egualmente in eguali t e m p i , lo fpa-
z i o , ch ' egli t raverfa , e la meta d i que l lo , 
ch 'e l traverferebbe nello ñe í ío tempo coa 
un moto uniforme , 

2o. G l i fpazj defcr i t t i in tempi eguali da 
« n moto uniformemente ritardato , fi fce-
mano fecondo i numeri impar i , 9 , 7 , «5, 
3 , & c . V e d i i l rerto fotto i ' A r í i c o l o A e -
CELER AZIONE. 

R I T A R D A Z I O N E . V e d i RITARBA-
MENTO . 

R I T E N E R E , parlando di cavalle , fígdi-
jBca tcnere , cioh, conceb i ré dopo i l copr i -
m e n t o . 

R I T E N I T O R E , RETAINER, nella Leg-
ge Ing le fe , un fe rvo , non menial o dime-
í i i co , c ioé , non abitante di continuo nel
la cafa del fuo Signore o padrone, ma che 
folo porta la livrea r e í t rve in occa í lon i 
fpeziaü . V e d i SERVO . 

Q u e ü a l ivrea fi dava anticamente da qual-
cbe perfona grande ? e fpeffo per mantener 
difcordie ; donde giurtamente venn'el la proi-
bita da var j S t a t u t i : c o m e , i n tempo d i 
Riccardo I I . fo t to pena di pr igionia , e di 
grave confifcazione per lo R e . Ved i L I 
VREA., YEOMAN, &C, 

Fu in oltre proibita con a h r i Sta tut i de' 
Ee fucq^ l lo r i j in v igor de 'qua i i i del in-

R í T 
quenti vennero coflret t i a pagar5 una ta | ffa 
a placer del R e ; e que 'Caval ie r i o Scudie-
r i , che fi fcopriífero macchiat i di í imil co l 
pa , doveano perderé le fuddette lor livree j 
e i lor feudi cadevano in un perpetuo fc-
quer t ro . 

Eduardo I V . aggiunfe una pena fpezial© 
di cinque l ire al raefe per ogni uomo che 
dava una tale l i v r e a , ed a l t re t tanto per ca
da una pe rfon a cosí ritenuta 1 o mantenuta 
ntained, per i f c r i t t o , o fulla parola , o con. 
g i u r a m t n t o . — M a quafi t u t t i querti Sta
t u t i fono í lat i r i voca í i dallo Statuto 3. d i 
Car io I . 

R I T E N Z I O N E , V e d i DETENZIONE . 
RITENZIONE , retentio, retinentia , ne* l ibrr 

l egaü I n g l e f i , fi adopra talvolta per figni-
ficare retirme y comi t iva . V e d i COMITIVA . 

RITENZIONE, retentio y una facolra dells 
mente umana, con cui in ordine ad u n ' u l 
ter ior progreffo nella fcicnza , ella conferva 
o ritiene quelle idee f e m p l i c i , ch ' ella p r i 
ma ricevette per fenfazione o rifleíTione . 
V e d i FACOLTA*, IDEA , & c . 

C i b fi fa i n due maniere . •— Pr imo coi 
confervare T idea , ch^é portata nella men
te , per qualche tempo , at tualmente in v i 
ñ a ; e fi chlaraa contemplazione. V e d i CON-
TEMPLAZIONE . 

Secundo, col ravvivare nella nortra men
te quell ' idee, che fono f v a n i t e , e fonoíla-
t e , per dir cos i , meíTe fuori d i ;v i f ta r quert* 
é la memoria, c h ' é in certo m o d o , i l ripo-
fitorio delle nortre idee. V e d i MEMORIA^ 
RIFLESSIONE , e REMINISCENZA . 

N o n eífendo le nortre idee al tro che per-
ce t ion i at tual i nella mente , le quali ce fia no 
di eífer q.ualcofa , quando non v' é percezio-
ne di c í f e ; quefto riporre le nortre idee 
ne! r iport igl io della m e m o r i a , non monta 
a aulla piü che a querto, c i o é , che l a m e n 
te ha una potenza i n m o l t i cafi d i r avv iva 
re le percezioni , ch' c l l ' ebbe p r i m a : con 
queff addizional percezione a quelle anneífa , 
ch' ella da pr ima le ha avute . V e d i PERCE
ZIONE . 

Appun to per 1' aíTirtenza d i querta facol
t a , fi dice che noi abbiamo nel no r t r ' i n t e l -
let to tut te quell1 idee , che po í í i amo metter-
ci i n v i f t a , e farne T o g g e í t o de 'nof t r i penr-
fieri, fenza Tajuto di quelle quali ta fenfibi-
l i , che prima ve le impre íTe ro . Ved i IN-
TELLETTO . 

L ' a t -

\ 
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T a t t e n z i o n e e Ja ripetizione ajutanc) m o l -

*o oer fiííare le idee nella noflra raemona; 
ma cuelle che fanno 1'impreffiom pm pro
pende e piu durevo11» fono (íue!le che ven-
ñono accompagnate dal piacere, o dalla pe-

— Le idee, che una íbl volta fi pren-
¿ o ^ o , e che mai piu non fi r ipe tono , fo
no prefto perdute; come quelJe de' c o l o r í , 

i n chi perde la fuá viña, i n eta aííai gio-
v a n i l e . 

L a memoria i n alcuni uomin i é tenace, 
f in ' ad un grado prodigiofo ; ma pur egH 
pare che v i fia un ficuro d i c a d i m e n t ó con
t inuo di í u t t e le noftre idee, anche di quel-
k , che han no fatto la p iu profonda impref-
fione^ e nelle m e n t í le pih retentive : d i 
modo che s' elle non vengono ía lvol ta r i n -
novate , T impre í l i one fí iogora , ed alia fi
ne nulla v i rimane da v e d e r í l . V e d i TRAC-
CÍA . 

Q u e í f e i d e e , che fi r ínnoVan fovente per 
un frequente r ¡ to rno d e g ü oggett i o delT 
azioni che le producono, fi figgono meglio 
nella memor i a , e v i r e í l ano lunghiffirno tem-
p o : t a l i fono le quali ta or ig ina l i de1 c o r p i ; 
cioe , f o l i d i t a , eftenfione , figura, m o t o , & c . 
e quelle che quafi di continuo fopra di noi 
©perano , come i l caldo , ed i l freddo; e 
quel le , che fono le affezioni di ogni forta 
d 'ef ienze, come efiftenza , durazione , nu
m e r o ; l e q u a l í di rado trovanfi interatnente 
perdute, m e n t r e c h é la mente é ancor capa-
ce d i ritenere qualche forta d ' idee . V e d i 
QUALITA' , ABITO , &€. 

RITENZIONE , é d' ufo anche nella M e d i 
c i n a , & c . per lo ñ a t o d i contrazione ne'fo-
l i d i , o part i vafeulari del corpo , la quale 
le obbliga a tcnere firetto i l lor propio con» 
t enu to . V e d i SOLIDO, VASO, & c . 

I n quefto fenfo ménztone fia oppofia ad 
evacuazione ed eferezicne. Ved i E V A C Ú A -
Z I O N E , ed ESCREZIONE. 

La rhenzione e V ejenzíone í anno uno de' 
í ú ron-natura l i . Ved i NON-NATURA LE . 
r ^ I T E N Z I O N E ^ anc^e frequentemente con-
ífderata per un difordine o ma la t t i a ; ev i en 
definita , Y atto di ritenere eferementi , 
u m o n , & c . d i m o d o c h é non fi poffano far' 
e íc i re dal corpo . V e d i ESCREMENTO. 

L a rttenzione degli umor i peccanti fi é 
que l l a , che caufa un tal male . — U n a n -
tejiztün $ orina é aífai penofa e pe r i co io ía . 
V e d i ORINA 0 

H I T n g 
P v l T I R A T A , nella Fortificazione , una 

forta di trincea fatta nel corpo d ' u n baftio-
ne , o d 'a l t ra opera, che ha da difputarfi a 
p a l m i , dopo che le prime difefe fono fiate 
fmantellate . Ved i RIPARO MILITARE , & c . 

Confifle ordinariamente in due faccie, che 
fanno un ' angelo n e n ü a n t e . •—Quando la 
breccia é fatta in un bafiione , i l n imico 
pub anche far una rttirata, c u n a nuova for
tificazione dietro a quel la . Ved i BASTIONE» 

RITIRATA, i l batter del tamburo , l a n o t -
t e , per avver t i r i fo lda t id i ritirarfio ñme t -
terfi a ' l o r q u a r t i e r i , in una Guernigione j 
o alie lor tende, in un C a m p o . Ved i T A M 
BURO , 

RITIRATA, i n Guer ra , i l r i t í r a r e o m u o -
ver di nuovo al l ' indie t ro un Efercito , o 
parte di e í í o . 

Si d ice , fuonar la ritirata^ a í í k u r a r e lá 
ritirata & c . C i b che fi chiama ritirata neli ' 
A r m a t e , é realmente una fuga ; ma una fuga 
fatta a bella pofta, e con condot ta . 

La deftrezza ed abi l i ta del G e n é r a l e fi 
conofee dalle di l u i ritirate , piu che dalle 
battaglie i n cui s ' impegna. — La ritirata 
de'dieci mi la Greci fotto i l comando di Se-
nofon te , é ñ a t a atnmirata da tu t ta 1'An-
t i e b i t a . 

RITIRATA, che g l ' Ingfefi chiamano re~ 
treat) o relay, ne l l ' a r te del M u r a t o r e , de
nota un piccol r e c e í í b , o d iminuzione del-
la groífezza d 'un m u r o , ter rapleno, & c . a 
proporzion ch' ei viene alzato . Ved i M U 
RO , &:c. 

La ritirata é propnamente la d iminuz io 
ne d ' u n muro ne' fuoi lat i e f tern i ; o la 
contrazione de' fuoi corfi fuperiori piu che 
de' fondamenti . — Dove i fondamenti Ion ' 
affai g rand i , fi fanno ufualmente due o tre 
ritirate. - — I parapetti fi fabbricano femprc 
con ritirate. 

R IT IR ATO flanco , nella For t i f icazione« 
V e d i F i ANCO . 

R I T M I C A RHYTÍIMICA , faUfkm, nell* 
a n t i c a M u f i c a , quella parte della Mufica ^ 
che regolava i l r i t m o , rhphmus. Ved i RIT
MO . 

La Ritmica confiderava i m o t i ; regolava 
k lor m i fu re , i l lor o r d i n e , m i l l u r a , & c . 
affine di eccitar le p a í í i o n i , foftenerle, au
mentar le , í r a i n u i r l e , o m i t i g a r l e . 

Ar i f i ide e a l í r i A n t i c h i Scr i t tor i di M u -
í i c a , divideano la Muf ica artificíale in _i?r» 

moni* 
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fnonica, rítmica, e métrica . V e d i MÚSICA . 
M a preífo di loro la Rítmica parimente com-
prendea i m o t i m u t o l i , ed i n effet to, t u t t ' 
i l meto rítmico, c ioé regolare, 

Porfirio divide la Muf ica in armónica , rít
mica ^ métrica , orgánica, poética , ipocri-
tica. Ved i AP.MONICO, &c0-

Pare che g l i A n t i c h i non abbiano avuto 
alcun r i t m o nella loro Muf ica oltre le filia-
be lunghe e brevi delle lor parole e verfi 5 
che fi cantavano, e facean fempre una par
re delia lor M u f i c a ; cos í che preflb di lo 
ro la Ritmica non era che I 'applicazione de' 
piedi me t r i c i , e delle var ié Ipezie d i ver i l 
da effi ufare. — I moderni vanno aífai p ih 
o i í re o V e d i RITMO . 

R I T M O , RHYTHMUS 5 ftép*, nella M u 
fica 5 la varieta nel moto quanto alia pre-
fíezza o lentezza , lunghezza , e brevita 
delle n o t e . V e d i NOTA , e HETERORHY-
THMUS o 

Ovvero , i l ritmo fi pub definiré p iu ge-
rieralmente 5 la proporzione che le par t i d' 
un moto hanno T una a lTa l t r a . Ved i RÍT
MICA Í 

A r i f l i d e fra g l i A n t i c h i M u í l c i , applica 
la parola rythmus i n tre m o d i : cioé , o a 
corpi ; imraob i l i 3 quando le lor parti fono 
rettamente proporzionate 1'un' a l l ' altra j 
come una flatua ben fatta , & c . ovvero a 
cofe che f i muovano regolarmente , come 
nel bel pafíeggio r nel ba l lo ,« ne' m u t i cen-
n i de' Pantcmimi, & c . ovvero 3 t e r z o , ai 
moto del fuono, o della voce ; i n c u i , i l 
ritmo confifie in fillabe lunghe e b r e v i , o i n 
note unite infierne in'fucccffione in una cer
ta ipezie d5 ord ine , di modo che la lor ca-
tlenza suH'orecchio pofía cfier piacevole. 

Q ü e í l a coí l i íü i fce nel i ' Orator ia cib che 
c l t iamiamo y?/7^ numero/o, e quando i tuo-
n i della voce fono bene T c e l t i , flile armóni
co. Ved i STILE , e NUMERI . 

I n fat t i 5 i l ritmo in gené ra le v len com
pre fo 5 o d a i r o c c h i o , odall5 orecchio; e pub 
cííere con metro , o fenza r ma i l ritmo m u -
ficale r i g o r o í o é folamente c o m p r e í o dali5 
orecchio , e non pub efiftere fenza di que-
flo. I I p r i m o eíifte fenza fuono , come nel 
b a i l o ; o con f u o n i : egli pub eífere , o fenz' 
alcuna differenza d i a c u t i , e d i g r a v i , co
me in un t a m b u r o , ovvero con una varieta 
di quefii come nel c a n t o . 

I I Sr. Malcolm o í í e r v a , che i l ritmo degli 

R 1 T 
A n t i c h i era afTai diíFerente da quello d e ' M o 
derni . — I I p r imo era fol quello delle fil
labe lunghe e brevi delle parole e de' v e r f i : 
dipendea i n t u t t o e per tu t to dalla Poefia, 
e non avea altre forme o varietadi fe non 
quelle che 1' arte m é t r i c a fommin i f t r ava . 
N o n v i íi fon fa t t i a l t r i cambiamenti che 
que l l i da una fpezie d i metro ad un ' a l t r a s 
come dall ' J á m b i c o al Choraico, o Corifta 5 
& C o ' 

Nel l a Muf i ca moderna , la cofii tuzione 
de! ritmo diffenfee da quella del verfo , i n 
quanto che nel mettere le parole i n M u f i 
ca , la cofa , a cui fi fa principal a t í e n z i o -
n e , fi é di accomodare le note lunghe e le 
brevi alie fillabe in tal maniera , che le pa
role ne fieno ben f e p a r a í e , e la filiaba ac-
centuata di ciafeuna parola fia cosí chiara e 
cofpicua3 che quanto fi canta venga di í l in-
tamente in te fo . V e d i MELODI'A , 

VoíTio nel fuo l ibro de poematum cantu & 
viril?us rhythmi, e ía l ta i l ritmo ant ico . —• 
Quantunqu ' ei confe í f i , che quell ' era con-
finato a' piedi m e t r i c i , nulladimeno g l i A n 
t i c h i cohivarono si bene i l l o r l inguaggio 5 
fpezialmente in cib che ha rclazione al r i t 
mo rj che tu t to l'efFetto della Muf i ca ven i -
va a! medefimo aferitto , come appare da 
quel lor detto , TO vív vapoi [¿aaixoií ó puSpós i 
V e d i MÚSICA, & c . V e d i anche ODE , ¿ k c 

RITMO, nei l ' A n t i c a Poefia, denota ía 
mifura de' p i e d i , ovvero i l nur t íe ro e la com-
binazione delle fillabe lunghe e brevi 5 det
to a n c h é metro ^ e quantita. V e d i M i s U R A 5 
QUANTITA', • &Co • 

VoíTio attr ibuifce tut ta la forza della M u 
fica degli A n t i c h i al loro felice ritmo: ma 
q u e í F é a l q u a n t ó incomprenfibile . I I Sr. M a l 
colm Tintende p i u t t o í l o , come fe le parole 
r ' l fenfo di cib che íi cantava faceífero i l 
pr incipal ' effetto : qu indi avveniva , che i n 
tu t ta i 'ant ica Mufica fi prendea grandiffima 
cura , che neppur una filiaba delle parole 
aveíTe a perderfi , per t imore che la Muf ica 
non ne veniffe g u a ü a t a „ 

Pancirollo í e m b r a eífere d i q u e ñ ' oplnio-
n e ; e la ragione ch ' ei da , pe rché la M u 
fica moderna fia men perfet ía delT an t i ca , 
fi é , che noi fentiamo fuoni fenza parole . 
V e d i MÚSICA . 

VoíTio d i c e , che i l ritmo , i l quale non 
c diretto a ben' efprimer le veré forme , e fi
gure delle cofe, non pub avere alcun'effet

to ; 



R l T 
"o- e the i foü A n t i c h i numeri póet ic l fo
n o - l u ñ a n i e n t e inventan per tal fine. - - E g l i 
apo&íu^ne , che ü moderno l inguaggio , e 

' fo^é N tu t to e Per t u t t o disadatto per 
l a ^ I u f í c a ? e che noi ma i non avremo una 

• fla Mufica vocale , ñ a tanto che i no-
Poeti non imparino a far verfi capaci 

¿ 'eífer c an t a t i , c ioé , fin che non r i formia-
mo la noi l ra l i n g u a , v i í labi l iamo l1 antiche 
quant i tadi , e piedi m e t r i c i , e baadiamo le 
noftre rime barbare. 

I veríi Inglef i , dic' e g l í , corrono t u t t i 
per cosí diré sur un piede; coficché que'Poe-
t i non hann' i l rainimo vero ritmo nelia lor 
Poefia: egli aggiugne, che non penfano ad 
akro p i u , che ad .avere un tal numero d i 
íiilabe in un ve r fo , qualunque fiafene lana-
t u r a , e l ' o fd ine . M a quefta é un' ingiufla 
e í a g g e r a / i o n e . V e d i VERSO . 

RJTMOPELA., RHYTHMOPOEIA , una del-
ie facolta m u í k a l i ( c o s í effe fi chiaraano) 
ia quale prefcrive regale per g l i m o t i , o peí 
ritmo. V e d i RITMO . 

La Ritmopéja anúca é aíTal d i f c t t i v a . — 
N u l l a fi t rova d i eíTa ne' l i b r i degli A n t i 
chi , fuorché alcuni indix j generali ; i qual i 
appena fi poffono chiamar r e g ó l e . Ne l l e lo
ro fpiegazioni non v'apparifce altro , che 
quanto appartiene alie parole ed ai verfi del-
ie lor canzon i ; i l che avvalora 1'opinione 
d i chi credc, .che non v i foííe nulla di p i ü . 
V e d i RÍTMICA., 

R I T O , RITUS , nelia T e o l o g í a delle Scuo-
l e , denota quella particolare maniera o for^ 
ma d i celebrare od efercitare le c i r imonie 
R e l i g i o f e , la quale é ftabilita i n que í lo o 
i n quel luogo . V e d i CERIMONIA . 

I Popoli Or ien ta l i , g ü A r m e n i , & c . 
celebrano i l Servizio D i v i n o g i u ü a i l rito 
Greco . — I I M o n d o Occidentale feguita 
i l rito La t ino ; o quello della C h i e f a ' R o -
mana . 

^ G i ' Inglef i oíTervano i l rito della Chiefa 
d ' I n g h i l t e r r a , prefcr i t ío nel l i b ro of Com-
mon-Frayer, delle preghiere c o r a u n i , & c . 
V e d i RITUALE. 

R I T O R N A R E , nelia Legge, preffo g l ' 
I n g l e f i , reven • — U n a cofa dicefi nt ornare, 
quand' ella r icade, o torna indietro al fuo 
p r i m o propr ie tar io . V e d i RIVERSIONE. 

T u t í i g l i o n o r i , e feudi R e a l i , aliena-
, t i , ritornano alia Corona ; o fono rivenibi-

J i . — G\l appanaggj) o porz ioni d i figliuo-
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i i cadetti dei R e , fi concedono a condizio-
ne di riverfione. V e d i APPANAGGIO . 

R I T O R N E L L O , i n Inglefe refreí, nel
ia M u f i c a , la chiufa d' una canzone, o una 
ripetizione de' p r i m i verfi deH 'ana , al fine 
d ' ogn i fianza, o í i r o fa . V e d i REPETIZIO-

: NE 
L a parola é I t a l i a n a , e fignifica p ropr í a -

mente un picciol r i í o r n o , o una breve re-
pet iz ione, . f imile a quella di un E c o , o co
me quella deü ' u l t ime parole d i un 'ar ia ; 
fpezialmente quando la repetizione fi fa do-
po una voce , con uno o piíi firumenti . 

M a i l coflume ha eílefo Tufo di quefla 
parola a tu t te le finfonie , fuonate p r ima 
che le voci comincino , e le quali fervono 
come di p re lud io , od introduzione a quan
to fegue, 

N e l l e p a r t i z i o n i , o d i f i i n t i v i della M u 
fica I t a l i a n a , t roviamo d i fpeflb i ritornellí 
fignificati colle parole fi fnona, per mof í ra -
re , che T ó rgano , fpinetta , o fimili, han-
no da ripetere quanto la voce ha cantato . 
V e d i REPETITORE . 

R I T O R N O ; return, retorna , o reí urna, 
nelia Legge I n g l e f e , ha diverfi fignificati, 

— U n 
RITORNO di mandati, return o f wr i t i ^ per 

Scerijfi $ hzlivi ) é una certificazione fatta 
a l l aCor t e dal ^ í - m ^ o , Balivo , & c . d i quan
to s' é fatto rifpetto alT efecuzione del man
dato a loro d i r e t t o . Ved i SCRITTO. 

T a l ' é anche i l ritorno d\una commiffione , 
i l q u a l ' é una .cer í i f icaz ione o rifpofia di quan
to U é fat to da que' • C o m m i í í a r j . , a' qual i 
t a l i c o m m i f f i o n i , precet t i , manda t i , o fi
m i l i , fono d i r e t t i . Ved i COMMISSIONE . 

RITORNO é anche ufato in cafo d i una 
reintegrazione , replevin, Se u n ' ü o m o f e -
queftra beftiami per rendi te , & c . e appref-
í o giuílifica o confeffa i l fuo a t t o , d i m o 
do che fi t r ov i l e g i t t i m o ; i be f l i ami , p r i 
ma confegna í i a chi fu í e q u e f i r a t o , contro 
ficurta data di profeguir i 'az ione , fi do-
vrann ' ora ritornare a colui che g l i feque-
firb. V e d i SEQUESTRO , REPLEGIARE, e 
RETURNO. 

RITORNI , o giomi di RITORNO , o days 
in bank prefíb g l ' I n g l e f i , fono cer t i g i o r n i 
i n ciafcun termine , particolarmente me íE 
da parte per le var ié forte di p r o c e í í i , i n 
qualfivoglia caufa da decideríi . Ved i TER
MINE, GIORNO, & c . 

I I ter-
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I I termine cT I la r io ha q u a t í r o fimili 

n t o r n i — c i o é , ottabis -HilUmi, o í t o gior-
m dopo i l giorno d' I l a r io ; quindena H i l -
l a r i i , quindici g io rn i j crajiina Purificatw-
nix , i l giorno dopo la Purificazione ; e 
ociabís Purificationis) ot to g io rn i dopo , in-
clufivh . 

I I termine d i Pafqua ha cinque ritorm , 
c i o é , quindena Pafcha, quindici g io rn i do
po Pafqua; tus Pafcha, tre fettimane do
p o ; menfe Pafcha, i l Mefe del giorno do
po Pafqua ; quinqué Pafcha, i l giorno a c in 
que fett imane dopo Pafqua; t crajiino Afeen-
Jtonis Dominiy i l giorno dopo quello d e l l ' A -
fcenfione. 

I I termine della T r i n i t a ha quattro r i -
torni ; c i o é , crajiino Trinitatis, i l giorno 
dopo la T r i n i t k ; oElabis Trinitatis , o í t o 
g iorni dopo , inclufive , quindena Trinitatis ^ 
quindic i g iorni dopo ; e tres Trinitat is , tre 
fettimane dopo . 

I l termine di S. Michele ha fei r i torni ; 
t\oh tres Michaelis tre fettimane dopo S. 
M i c h e l e ; menfe Michelis, i l Mefe del gior
no dopo S. M i c h e l e ; crafiino Animarum ^ i l 
giorno dopo i M o n i ; crafiino M a r t i n i , i l 
giorno dopo la fefta di S. M a r í i n o ; oftabis 
Mart in i ) otto g iorn i d o p o , inclufive; e 
quindena Mar t in i , quindici g i o r n i . V e d i 
TERMINE , 

RITORNO , nel fabbrlcare, denota un la
to o parte che va diminuendofi dal lato an-
teriore di qualche opera d r i t í a , V e d i R i -
SALTO. 

RITORNI, d 'una t r incea , nella Fortif ica-
zione , fono i g i r i e r i g i r i , che forman© le 
Jinee d 'una t r incea . V e d i TRINCEA. 

R I T O R T A . V e d i STORTA . 
R I T R A E N T E . Ved i RETRAHENS. 
R I T R A T T A Z I O N E , retrattatio , l ' a í to 

d i disdire cib che una perfona ha d e í t o , o 
f e r i t t o . V e d i PALINODIA. 

Gali leo fece una pubblica ritrattazione Atl-
la fuá dottr ina del M o n d o , de Mundo ^ do
po ch'ella venne cenfurata e condannata dal 
Papa. T r a 1'Opere di S. Agoft ino v' é un 
l i b r o di Ritrattazioni; i n c u i , per a l t r o , 
la parola íi dee intendere in un nuovo fen-
fo ; non come s'egH rivocaíTe o disdiceííe 
qualcofa da lu i infegnata ; ma ch ' el fola-
mente t r a t í a v a della fteíía mate r ia , o ma-
neggiava lo Üeífo foggetco una feconda v o l -
ta ^ — I I M o n d o toilerera moho bene un 

tal fe u f o ; efiendo compol io da re ^ di nuo
v o , e traclo •, io m a n e g g í o , t r a t t o . 

R I T R A T T I , a c q u i í i i : preflfo g l ' Inglefi , 
innings: terre ricuperate dal Mare , eolio 
fmalt i rne l'acque , e alzare fponde ed ar-
g i n i . 

RITRATTI , tagl ia t i i n car ta . V e d i CAR
TA . 

RITRATTO , nella P i t í u r a , la rapprefen-
tazione d i una perfona, e fpezialmentedel
la faccia, fatta al naturale . V e d i PÍTTU-
RA . 

I n que í lo fenfo, íi d i ce , pingere a ritrat
t i , {portrait-painting) i n I n g l e f e ) , in op-
pofixione a pingere a S í o r i e , in che non íi 
fa alcun' attenzione alia ra í fomigl ianza del
la perfona. 

I r i tratti íi dipingono ufualmente con co
lor í a o l i o , alie volte a acqua ; e ta lvol ta 
in m i n i a t u r a , con paf te l i i , r o c c h i e t t i , pen-
n e , & c . V e d i LIMNING, MINIATURA, &C. 

F u detto d ' u n gran P i t t o r e , che mai non 
riufciva nella r a í r o m i g l i a n 2 a , ( i l Sr. Pietro 
Lely i fe non fa l l iarno) ch' egíi facea m o l -
t i f f ime belle p i t ture , ma t u t t i poveri r i 
tratti . 

R I T R A T T O R E , V e d i RETRACTOR. 
R I T R A Z I O N E *> RETRACTIO , nell7 

A n a t o r a i a , la contrazione od accorciaraen-
t o d ' u n a parte. Ved i CONTRAZIONE. 

* La parola e fermata dal Latino Retra-
here , tirar indietro . 

U n a ritrazione di nervi t o g ü e V ufo delle 
m e m b r a . V e d i ÑERVO. 

R I T T I C A , RHYPTICA , p u i m n u , neíJa 
M e d i c i n a , r imedj detergenti , ovvero che 
purgano , o lavano . V e d i DETERGENTE . 

R I T U A L E , RITUALE, un l ib ro di Chie-
fa , che dirige l ' o rd ine e la maniera delle 
cerimonie da oflcrvarfi nel celebrare i l Ser
v i c io D i v i n o , in una particoiar Ch ie fa , D i o -
ce fi , Ordine Rel ig iofo , o fímili. Ved i R I 
TO, CERIMONIA , & c . 

G l i an t ichi Pagani aveano parimente i 
lor Ritual i , rituales Uéri ¡ t ra ' quali eran 
famofi quei de' T o f c a n i , o E t ru r i i . — Que* 
ÍU l i b r i contenevano i r i t i e le cerimonie da 
offervarfi nel fabbrlcare una C i t t a , nel con-
facrare un T e m p i o o u n ' A l t a r e , nel facrifi-
care, deificare , nel dividere le curie , le 
T r i b u ^ le centur ie , e i n g e n é r a l e , tu t te le 
loro c i r imonie Rel ig iofe . V e d i SACRIFICIO , 
APOTEOSI , ALTARE, &C. 

V i fo-



m fono parecchj p a ^ ne' librí di Ca tone , 
J t re ruftica, che poíTono darci qualche idea 

R T V A G G I O , RIVAGIUM, undazio che 
fí paoava anticamente al Re d' Inghi l te r ra , 
adalcuni ñ n m l , peí pa í f agg io , .che v i Acea-
no |e.barche, o a l t r i l e g m . 

p j V A L E , RIVALIS , un termine di re-
lazione, applicato a due perfone, che han-
no la m e d c í l m a pretenfione . V e d i CORRÍ-
VALE. 

Si ufa p r o p r i a m e n í e per un competi tor m 
amorei e figurativamente per un Antagú-
mfia in qualunque al t ro difegno, o irapre-
f a . — G l i i n t r i g h i delle commedie e de ' ro-
•manzi s aggirano per lo p i í i f uüe gelofie de' 
r iva l i , che conteodono per la fteíEa don na 
^mata.. 

I Legiíli fanno derivar tal parola dal LA-
útio rivus, r i v o , quod ab eodem rivo aquam 
hauriant. Donato fuppone, che fia ftata for-
jmataxia che le b e ñ i e venendoa bere alio flef-
fo rufcel lo , o fon t e , di fpeffo s ' a z z u í f a n o . 

Cel io d i ce , ch' i xivali erano originalmen
te c o l o r o , i cui campi erano fpart i t i da un ru-
ícel lo o r ivolo ; i l corfo del quale effendo fog-
getto ad effer v a r i a í o in parecchj m o d i , ca-
gionava frequenti difpute , e proceffi . 

R 1 V E L L I N O , nella Fort i f icazione, era 
anticamente un b a ñ i o n e p ia t to , collocato nel 
snezzo d' una cortina . V e d i BASTÍONE , e 
CORTINA . 

I I rivellino c al prefente un'opera diftacca-
t a , comporta di due (ole facce, che fanno 
tm 'ango lo f a g l i e o í e , fenza fianchi^ed alza-
l a davanti alia cortina fulla con í r a í ca rpa del-
la Piazza. 

U n rivellino é un ' opera triangolare rafTo-
migl iante alia punta d i u n b a í H o n e , coi fian-
chl t a g l i a t i v i a . ^—Vedi Tav. Fonif. fig.zi. 
let. i i i . I I di l u i ufo davanti alia cortina , é 
di coprire i fianchi oppofti de' due b a ü i o n i 
v i c i n i . Si adopra anche per coprire un pon
te od una porta ^ ed é fempre collocato fuor i 
del foíTo. 

C i b che g l ' Ingegner i chiamano rivellino , 
viene da'Soldati generalmente appellato wec-
za-luna. V e d i MEZZA-LUNA, &c0 

V I fono anche rivellini doppj ^ che fervo ' 
oo a difenderfi ,1'un T a l t r o . — Si dice che 
fono £¿o/7/j;quando vengon congiunt i col mez-
%Q d' una cortina . 
. R I V E R B E R A T O J O , o formllo RIVER-

gjim» VIL 

^ ,1 3 
EER ANTE , é Un fornello chimico fabbricato 
ben chiufo tu t t ' a l l ' i n t e r n o , e coperto ¡n ful 
la cima con una teda o corona di mat toni o 
t e g o l i , d i modo che non fi lafci alcuno fva-
poramento al calore o fiamma, ma chef ide -
t e r m i n i q u e ü a , e fi coftringa a riverberare o 
volgerfi addietro da l l ' opera di mat toni con 
nueva forza , fopra le materie collacate neí 
fondo. Vedi RIVERBERAZIONE. 

Q u a n d ' i l fuoco non ha veruno fpiraglioo 
paíTaggio alia cima , i l riverberatojo é intero 
e perfetto : quand ' i l mezzo della teí la é aper-
to , refiandone chiufi i lat i f o l i , cosí che v i 
fia fo lameníe una mezza circolazione della 
fiamma, fi chiama mezzo riverberatojo. 

I I fornello riverberante fi ufa principalmen
te nella fufione e calcinazione de' metal l i e 
de' m i n e r a l i , e in altre occafioni che r ichieg-
go.no i l calore i l pih in ten fo , come nel íaor 
fagg) , , & c . Dond ' egli pur fi chiama fornace 
da liquefats , z fornace di faggio. Ved i FOR
NACE, F u o c o , FUSIONE, SAGGIO, & c . 

RIVERBERAZIONE^EVERBERATIO*, 
nella F i f i c a , l ' a t t o d ' un corpo che r i fp in -
ge o rif lette un a l t r o , dopo averne r icevut© 
l ' i m p u l í b , o T u r t o . V e d i REFLESSIONE . 

* La parola e formata dal Latino, re e ver
bero , cioe, io ributt o . 

N e ' fowielli de' Vetraj la fiamma riverbe-
ra, o fi ripiega i n d i e t r o , per abbruftolare 
la materia da ogni banda. V e d i VETRO , e 
FORNACE. — L ' Eco é cagionato ázl r i v e f 
¿ero de' fuoni fatto da oüaco l i a rca t i . V e d i 
E c o . 

L a riverberazione e la rf /r /Zz/W fi riferifeo-
no alio íleffo a t t o ; folamente, 1'una al l 'agen
te , e l ' a l t r a a l paziente . — U n corpo lufira-
to riverbera i i'Zgg] t u t t ' a l l ' i n t o r n o : la refili-
zione de' raggj non nafce dal lor ' ur tarecontro 
le part i foüde d e ' c o r p i . Ved i REFLESSIONE ,> 

RIVERBERAZIONE, nella Chimica . , deno
ta una fpezie di circolazione della fiamma, 
col mezzo d' un riverberatojo ; ovvero i l r i ^ 
torno della fiamma dalla cima del fo rne l lo , 
indietro al fondo; foprattutto ufata nella cal
cinazione , & c . V e d i RIVERBERATOJO , CAL* 
CIÑA, e CALCINAZIONE,, 

La riverberazione é di due forte . — L a p r i 
ma con un fuoco chiufo ; c i o é , in un fornel
lo riverberante, alia cui fommi ta la fiamma 
non ha fpiraglio a l cuno ; e í fend 'eg l i coperto 
con un cappeiio o co rona , che riflette la d i 
le i azione indietro fopra la ma te r i a , o fopra 

G g ü va-
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Jl vaio jshe ia con t iene , con un'accrefciuta 
veemenza. 

I n quefto modo fi raffina, fi dift i l lano g l i 
fpirijii acidi , & c . V e d i DÍSTILLAZIONE, e 
RfFFJNAREo 

L a riverberazione con un fuoco aperto é 
quella che fi fa i n un fornello oriverberatojo ̂  
j cui r eg i i l r i fo.no t u t í i a p e r t i ; ufata nella cal-
cinazionej & c . V e d i CALCINAZIONE , Fuo 
c o , CALORE, ARIA, &C. 

j R T V E R S A R E , nella MÚSICA , l ' i n v e r t e r 
l 'ordine delle p a r t í ; c i o é , collocare la parte 
p i h a k a , p ií Soprano, nel luogodella parte 
piíi baffa , o del BaíTo . V e d i PARTE , BASSO , 
SOPRANO , Scc. 

Jl ñverfare fi pratica frequentemente nel 
contrappunto figurato, QVQ i l Baflb ferve da 
Soprano; e '1 Soprano , a í lo ñe í ío tempo , da 
B a í í o ; e tu t to que í lo , i n tal man ie ra , che 
¡ ' a r m o n i a , benehé aííai d i í F e r e n t e , fia non 
ofiante cosí corretta come lo era avan t i i l 
vivir/are ^ quando le pa r t í ñ a v a n o nel loro 
natural ordineo 

D i faper come difporre íe p a r t í , d i modo 
che i l riverfare non faccia alcun danno, egli 
é un fegreto, suiquale i l Sr. Brojfard ha pro-
mefifo un'efpreffo T r a t t a t o . 

U n a fuga , o contraffuga riverfata, detta 
dagli I t a l i a n i , per contrarjmovimentié quan
do ia gujda cade, e l ' a l t ra in vece d ' i m i t a r 
coi cadere , ¡mi ta cpi l ' a lzare ; ovvero una fi
gura per arfm e theftn. V e d i ARSIS . 

R I V E R S I O N E , REVERSIO, nella Leg-
ge Inglefe , reverfton, é definirá da Coke , un 
r i t o rnodc l l e ter re , & c . nel pofleífodel dona-
t o r e , o de1 di l u i e red i ; dopo ch ' é fpiratp 
i l t e r m i n e , per cui erano ñ a t e date o con-
ceí íe ad un a l i r o . Ved i DONAZIONE, & c . 

L a parola haunadoppia accettazione. — 
L a prima é ? jus revertendi cumftatuí pojfejfio-
ms defecerit, i l che non é al tro che un interef-
fenc l podere, quando cadra i l d i l u i occupa-
inento o poífeffo. 

La feconda fi é , quando la pofieíTione e i 
b e n i , che furonoceduti per un t e m p o , cef-
f a n o , e vengono determinat i nella per íboa 
de' cejfionarj {alieness), fof t i tu t i , f avor i t i 
della conceíTione {grantees) ^ o loro eredi ; 
ovvero r i tornano effettivamente al dona-
tore , fuoi eredi q fof t i tu t i j da cui deri-
varono. 

Qucft' é i l fignificato piü propfio della pa-
¡ralai che deriva da rmr/ors- E t a p ü á i t i n o n 
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pcteji reverfto atítequam revenatur ín f a ^ 3 , 
L i t t l e t . 

.La difFerenza tra una riverfione e una rí-
manenza , confifle in che una rimanenza ¿ 
gené ra l e j e pub r imanere , qd appai : íenere 
ad ogni u o m o , fuorché a quello che conce
de o t r a ípo r t a i l podere. & c . V e d i RIMA-
KENZA. ' 

Laddove la riverfione é a l u i fieííb , ¿dal 
quale i l trafporto o cefí lone del podere, & c , 
;procedette ; ed é comunemente perpetua per 
j u i , £ pe' fuoi e red i . ?— E puré alie volte 
la riverfione fi confonde colla rimanenza. 

Per le vaiute del le riverfioni , q de' beni 
i n riverfione, i l Jibretto d i tavqle per r inno-
vare e comprare afíitti d i Col leg ioc di Chie» 
f a , fiampato a Cambridge i n 1700. e rae-
comandato dal Sig. Ifacco Newton, c i fom-
min i f i r a una Tavo la aííai u t i l e , la quale rao-
flra quanto una l i ra dovuta al capo d 'un nu
mero d 'anni avven i re , che non ecceda 40 s 
vale i n danaro contante , a 5 , <5, 7 , 8? 
e 10 per cento aiTanno . 

Supponete, che fi r i c e r c h i , quanto una. 
Jira dqvuta da qu l a un a n n o , vale i n dana
ro contante : per trovar c ib mediante le co-
m u n i operazioni , i l m é t o d o é q u e í t o . — 
Sieno roo l i r e , co l i ' intereífe d i un anno ag-
g i u n t o v i , i l p r imo te rmine nella regola del 
í r e ; 100 l i re i l fecondq, e 1 ¡ira i l t e r z o ; 
( p e r c h é come 100 l i re col l o r ' i n t e r e í f e , che 
consinua fin alia fine dell ' anno , fono alie 
mere 100 lire allora dovu te : cosí dee 1 l i 
ra col fuo intereífe crefeente, eífere alio fce-
mamento d 'una l i ra al capo dell ' anno) a l 
lora , a 6 l i re e. gr. e 10 l i re per c e n t o , 
1' operazione fiara c o s í ; 

Come , 106 . 100 ; : 1 . . o, 9433071, or 18 
f i 10 d. j¡ n o , 100 : : 1 . ? 90909 , ov iS s . i d , 

D p n d ' e g l i appare, che una l i r a d o v u t a d a 
qu l a u n ' a n n o , a 6 l ire per cento , vale 18 s. 
i o d . - | - ; e a 10 p e r c e n í o , 18 s. 2 d. Cofic-
ché 18 s. 10 d. # danaro cootante , vag l io -
po 20 s. da pagavfi da qu l a un anno a 6 per 
eento ; e 18 s. 2 d. danaro contante , va-
gl iono 20 s. da pagarfi da qu l a «n anno a 
10 per cento. Vedi INTERESSE. 

M a q u e ñ a Tavo l a abbrevia 1'operazione, 
•—Per trovare con eífa i l modo di r innova-
re un affitto di 21 a n n i , i l quale non hache 
un anno d i c a d u t o , aragione di 10 per cen
to i guá rda t e nella medefima, e fo t to la l i -
fía del mentovato i n t e r e f í e , e d i r impet to ad 

anni 
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anni 2 1 , ne í común5 angolo d ' í n c o f i t r o , . v o l 
avete zs . 8 d. | , che é Ja fomma da pagarfi 
per rinnovare un auno trafcorfonel dettoaf-
fitto; (uppon'endo che la rendifa fía una l i 
ra all 'aano . Perché egli fono 21 anni p r i 
ma chel'affitto fía c o m p i u t o , n e l q u a l t e m p o 
ratnmenda di 2 s. 8 d. ~ montera a 20 s., 
e percib col pagare quella fomma d ' a m -
menda, Ta íRt to pu6 finceramente d i nuovo' 
c o n c h i u d e r f í . 

S u p p o n e í e , d i n u o v o , un podere i n feu-
é h fcrtíplicev ü cui vero prezzo fía' 100 
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re , ma impegnato i n ¡ p o t e c a , o affittato pe? 
20 a n n i ; quanto vale ora la di lu i riverfione 
a 6 l ire per cento d' infereíTe? — C o l l a T a -
vola v o i t r ó v a t e , ' che una l i ra da pagarfi da 
q u i a 20 a n n i , non vale che 6 s. 2 d. | - , e 
molripl icando c\h per 100', trovercte che 100 
voi te ó s. fono 30 1. 00 s. 00 d. 5 i c o volte 2 d . 
ovver 200 d. fauno 00 \. 16 s. 8 d . , e 100 
volte f , ovver 300 q. fanno 00 1. 6 s. 3 d . 
la fomma é 31 % 2 s. 11 d . , ch ' é la pre-
feote valuta d i 100 L da pagar& da q u i a 2© 
anniv 

G g 2 TAVC^ 
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TA VOLA di riverfioni, che moftra quanto i 1. dovuta da qm a un 
numero d 'anni , fotto 41 5 vale in danaro contante a 5, 7, 

5 per Cento 6 per Cento 7 per Cento per Cento 10 per Cento 
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^IVEISIÓNE n e i l ' A l g e b r a , é un 
^ e t G d o ' d i trovare un n u m e r o n a t u r a l e c k l 
f, / -itmo d a t o ; o u u ñ ó dal l u o arco i 

rordlnata d i un 'e l l i f fe da un1 « r ^ datada 
taaliarf ivia da qualche punto nel l 'a f fe . V e -
d i&SERíE ' Ved i anche LOGARITMO, SINO, 

K I V E R T E R E . V e d i RITORNARE. 
R I V I S T A delta fore/ia , duft of the foreji, 

preffo gl ' I n g l c f i , un'efatta r iv i t t a od efa-
ine de' beí l iami che fono nella foreíla j per 
fapere s'cila é í r o p p o cancata , o n o , e a 
chi is beíüe appattengono \ e fe quefte fo
no beftie da C o m u n i t a ( commonable ) o no . 
Ved i FORESTA , e COMUNE. 

RÍ^ISTA, ia G u e r r a , la m o í l r a í 
Corpo di T r u p p e . V e d i RASSEGNA. 

RIVISTA , nview, nella Cance l l e r í a 
gleíe . VOí-Bill di review é quaudolacau-
fa é flata afcol ta ta , e v i fi é íut tf lfcrt t to e 
reg i í í r a to u n decreto; ma quaich' error i n 
Legge appare ne! corpo del decreto, o qual
che nuova materia é fcoperta i n í e m p o d o -
po i l decreto t a t t o . V e d i DECRETO. - ^ - U n 
bilí di rivi/ia n o n fi efibifce che c o n permif-
fiort del la C o r t e . V e d i BILL, CANCELLE-

un 
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no r /wc^ f / da l ! ' u l t imo . — U n Prior clau-
fírale é rivocabile a placeré . — La rivoca-
zkne d e l l ' E d i t t o di Ñantes fu fa ía le ai Pro-
teftanti Franzefi . Ved i EDITTO . 

RIVOCAZIONE, A DE MPT 10, nella Legge 
C i v i l e , i l rivocare una conceffione, dona-
z i o n e , o f i m i l i . V e d i RIVOCARE. 

La rivocazione d i un legato pub eíTer, o 
efpreffa, come quando i l teftatore dichiará 
i n f o r m a , ch ' e i rivoca quanto avea lafciato 
nel fuo teftamento : o tacita, come quand' 
egli lo rivoca folo indire t tamente , o i m p l i -
ckamen te . V e d i RESCISSIONE. 

R I V O L G E R E , REVULSIO, nella M e d i 
cina , i l voltare un fluífo di u m o r i , da una 
parte del corpo ad un 'a l t ra parte o v ic ina 
od oppolla . V e d i U M O R E , DERIVAZIONE , 

I n - tkc. 

RIA 
R I V I V E R E , REVIVING, nella Legge 

I n g l c f e . V e d i RAVVIVARE, e RAVVIVA-
TORE . 

R I V 1 V I F I C A Z I O N E . Vedi RAVVIVI-
FICARE . 

R I U N Í R E . V e d i RIGIUGNERE. 
R I V O C A R E y nella Legge , repealing 

preífo g i ' I n g l e f i , i l richiamare od annulla-
re uno S t a tu to , ftrumento di c o n t r a r í o , o 
fímiii. Ved i ABROGAZÍONE, RIVOCAZIO
NE , & c . 

Neffun at to del Parlamento far̂ a- rivocato 
{repea-led} nella tkí fa Seffione i n cui fu faí-
t o . Ved i PARLAMENTO. U n c o n í r a t t o , o 
seftaraento non fi pub rivocare per una par
t e , e lafciar buono peí r e í l o . 

B r o o k adopra la parola repellares nel me
tí e fimo fenfo. 

R I V O C A Z I O N E , REVOCATIO, nella 
^egge > l ' a t t o di rivocare, r ich iamare , oan -
nullare una f a t o l t a , p r i v i l e g i o , concefí io-
n e , & c . fatta o data p r i m a . V e d i RIVO
CARE. 

La rivocazione di un offerta , dopo ch ' e l 
la é accettata • é inva l ida . — T u í t ' i pre-
cedenti t e f t a m e n í i , o ¿tfpofiziooi ? yengo-

I n ferite affai pericolofe, ove la perdita 
del fangue é grande, ed imprat icabile rl 
modo d'arreftarlo con fufficience fpeditez-
za : fi fuole aprir una vena i n qualche par
te r i m o t a , per caufare una rivulfione ; cioé , 
per rivolgere i l corfo del fangue dalla pr ima 
pa r te , a quella ove s ' é fat ía F apertura. 
V e d i FLEBOTOMÍA, e RÍVOLGIMENTO . 

Le rivulfioni fi proecurano anche con ven
tó te , f regagioni , & c . V e d i VENTOSARE , 
e FREGAMENTO . 

R I V O L G I M E N T O , REVULSIO , uno 
fpontaneo g i r o , o r i ñu fio degli umor i nel 
corpo . — I mal í fubitanei fono caufati da 
gran fivolgimemi d t g l i u m o r i , che cafe ano 
ad un t ra t to fopra certe p a r l i . 

RÍVOLGIMENTO. Ved i DISTORSIONE. 
R I V O L T A . V e d i DEFECTÍO . 
R 1 V O L U Z I O N E , * nella P o l í t i c a , de

nota un gran r í v o l g i m e n t o o cambiamento 
di Governo . V e d i GOVERNO. 

* La parola e formata dal Latino, re-
v o l v o , rotolare aW indietro. 

N o n evvi- aleono Stato al Mondo che 
non fia ftato foggetto a frequenti rivoluzio-
n i . — L ' A b a t e di Vertot ci ha dato due o 
Iré Storie , delle Rivoiuzioni di Svei ia , del-
le Rivoiuzioni ái R o m a , & c . 

La RIVOLUZÍONE, detta per via d ' e m i -
f í enza , denota i l gran r ivo l tamento d e g ü 
atfari d ' í n g h i h e r r a nel 168S. allor quando 
fulla r i f iu tag ione , o r iaunzia del Re Gia-
eomo I I . i l Principe e la Pr incipeífa di 
Orange furono dichiarati Re e Regina d 
I n g l u l t e t r a , & c . V e d i ABDICAZIONE . 

RE-
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RIVOI.UZIONE , nella G e o m e t r í a . I I mo

to tT una figura interamente attorno ad una 
linea üíTa come un? affe 5 fi chiama la r ivo-
iuzione di tal figura ; e la figura cosí m mo-
í-o, fi dice che fi r i v o l t a , V e d i ASSE „ 

CÜSI un tr iangolo rettangplo che fi r i W -
ge attorno ad una delle fue gambe , come 
ad un ' a f l e , genera, mediante quefta r ivo-
luzicne 5 un con©. Ved i CONO . 

R i v o L u z r o N E , neir A ü r o n o m i a 5 denota 
i l periodo d i una ftella, d i un pianeta , d i 
ana cometa , o d ' a l t ro f e n ó m e n o v ovvero 
íl c o r í b , che aleuno di effi fa , : da un pun
ió della? fuá ó rb i t a , fin che n torna; ai me-
def imo. V e d i PIANETA , PERIODO , & c , 

I ; pianeti hanrto una doppia r i v o l u z i o m . 
— L ' una attorno alia IOE propria afle, ufual-
mente c h i a m a t a í l a r rotaziom diurna y che 
coftituifee cib che appelliamo i l lor giomo*-
Vedi* DIURNO, CGIORNO . — L ' a l t r a at-
t o r n ó al S o l é detta loro anuuale r ivoluzio-
m r o periodo; che coftituifee i l - lot* anm0-
V e d i ANNÜALE, e ANNO. - ^ S a t u r n o , fe-
condo K e p i e r r { k . \& rivciuzicne annua-
U nello fpazio di 29 a n n i , i / ^ g io rn i , 4 
o r e , 50 25 30 . Oiove in 11 annr , 317 
g i o r n i , 14 o r e , 4 / 31" 5ó"'. M a r t e in i 
a n n o r 3 2 i g i o r n i , 23-ore, 31 ' y f ' ^ f í F i * , 
Venere i n 224 g i o r n i , 17 ore , 44' 55" 14'". 
M e r c u r i o i n 87; g io rn i , 25! ore s-- 14' 24^.-
V e d i SATURNO , GIOVE , MARTE , & c . 

R I V U L S I O N E , REVULSIOO V e d i R i -
VOLGERE, e RIVOLGIMENTO'O 

R O B A : . V e d i i 'A r t J co lo TOGA. 
Maeflro delle: HkoBE r mafler o f the ROBESJ 

é un 'Uf ic ia ie d i r a e ñ i c o , che ha T ordina-
mento dellev robe del Re d5 I n g h i l t é r r a v co
iné di quelle p e r l a eoronazionev quelledel-
ia Fefta- d i S. Giorg io j . peí Par lamento , ¿ k c 
come anche, de 'di luí ab i t i : o rd ina r ; , colla
na della- Giartiera ^ o collar of, SS ŝ ., & c . 

E g l i ha^ parecchj; uficiali í b t to di> l u i , e 
« w clerk deiie. roée r un- yeoman r tre grooms 
o camerieri , un paggio, uno che fpazzola,, 
una. fempftre[fr una? l a v a n d a i a u n a che i n -
namida ,. un guardiano- della1 G u a í d a r o b a a 
WhitehaW, &e,- V e d i WARDROBE ^ 

R O B B I A erba da tignere , RUBI A t i n -
$ o m m v una radice o droga, popolarmente 
ehiamata^ i n Inglefe madder\. 

La; robbia é una; r o f l a , amara',, ed' aftrin-
g e n í s radice di una pianta ,, come ciappren-
á o n o n ; Botanici j ; a í la i adograta da.' T i n t o r i 
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per dar un colore forte e riccamente r o í í o , 
Ved i R o s s o . 

E' anche ufata nella Medic ina 5 t rovandofi 
di qualche fervizio nelle o í r ruz ion j delle v i -
fcere,- e nelle co í l i tuz ion i cachetiche , e 
generalmente fi compone in forma di deco-
z l o n i , d'acqua1 co t t a , e d i cervogie me
d íca t e 

R O B B O , [ a p a r nella Farmacia ; preíTo 
g i ' Inglefi rob-y una preparazione anticamen-
te in- grand' u f o l a quai coníiíFe in fughi 
di f r u t t i , purif icat i e co t t i fino alia coo5-
funzione di due terzi dei Ior5umidov V e d i 
MEDICINA, & c . 

V i fono robbi fa t t i d i cotogne , d i pru-
g n o l e , di c i r i eg ie , di more , d i coceó le d i 
fambuco, di uva fp ina , e d ' a l t r i f r u t t i p e r 
v a r i é - t ó a l a t t i e > — I I fucco d- uva cosí pre-
parato fi chiama pi i i particolarmente robbo 
o fapa fimplex y c h ' é ' quafi; della confiftenza 
del j j i l eTe . Ved i SAPA o-

Quando c o l boll ire íi confuma un íbl ter-
zo deir umido egl i fi c h h m a d e f r u t u m e 
quand5 é foiamente 'cot to alia; confiftenza d5 
un gentile e le t tuaf io , refina^-

L a parola ro^ é puramente Araba ; e fi-
gnifica j , o r ig ina lmen te , un fugo feccato a! 
S o l é , o fopra i l fuoco; accib che poffa du
rare p iu l ü n g o í e m p o fenza danno, 

A l i e voite e l denota p u r é unas compcf i ° ' 
z lone di qualche fucchio fatto di miele o c h 
zuccHero \ nel ' qual fenfo egii íi confonde 
con loche y o lohocb. Ved i LOCH'. 

I I robbo é una forma aflai difufata al pre-
fen té t benché ve n 'abbia pareschie di re t te 
alia difpenfa del Col legio , in I n g h i l té r ra j 
come roá r di cifiege nere 5 d i prugnole , di5 
c o t ó g n e , & c . 

R O B E R V A L L I A N O . Linee ROBERVAL-
LIANE 'y un nome dato a certe linee , úfate 
per la trasformazione delle figure j cosider-
te dal l o r inventbre Sr. de Roberva l , V e d i 
TRASMUTAZIONE , & C 0 . 

L ' Abate Gal lá is r nelle M e m o r i e d e ü ' A c -
cademia Reale , an. 1Ó93. oíferva , che j l 
m é t o d o di trasformar le frgure, fpiegato al 
fine del T r a t í a t o d? Indiv i f ib le t del; Sr. 
Kobc rva l , é lo üeíTo che quello pubblicato da 
quel tempo i n qua dal Sr¿ Giacomo Grego-
r)<V nella fuá Geometría Univerfale y e che , 
das una lettera d i T o r r i c e l l i , egli appareche 
Koberval fu V inventore di queda maniera 
di trasformar le figure, col mezzo di certe 

l i -



R O B 
l i n e e , che T o r r i c c l i i chiamava linee Kobcr-

* d & h r * m ^ ^ eírervi una grandíff ima 
probabiHta, che G. G r ^ ne ^miparaíTe per 
la prima voita i l m é t o d o nel v i a g g i o , ch ei 
fece a Padova nel . lóóS- poiché i l m é t o d o 
ilefío era gra .noto in I t a l i a fin dalTanno 
só^ó- quaatuiique i l l ibro non veoiíTe p'ub-
bíícato che f .anno a$9*. 

I I D r . Davide Gregorj/ ha procurato di 
confutare un tal c o n t ó , i n difefa di fuofra-
t e l l o . — L a d i . lu i rifpofta é inferita nelle 
Fhil . Tranfa^i. ,m . 169$, e T Abate ci ha 
replicato nelle memorie Franzeí i delT Acca-
deraia, an. 3703. "Vedi ABBATE. 

R O B I G A L I A , o RUBIGALIA , .nell1 A n 
t i c h i t a . Ved i í R U B I G A L I A , , , 

R O B O R A T i V I , ROBORANTIA , nella 
M e d i c i n a , conoboranti \ ovvero ta l i medi
cine che corroborano le p a r t i , e danno un 
nuovo vigore alia cof t i tuzione. V e d i COR-
KOBOR ANTI.. 

R O C C H E L L O , preíTo g l ' Inglefi fufee, 
* 0 íu.fy 1 i'1 u n ' o r i o l o , é quslla parte có 
nica , t i rata dalia moila , e attorno a l laqua-
le la catena, o corda é a v v o l t a . V e d i O-
RIOLO . 

* La parola fufée e Franzefe, e ftgnifica 
litteralmente un fufo,. 

L a mol la di un o r io lo n c i l p r i m o mo-
í o r e . El la fta avvol ta infierne o rotolata i n 
una fcatola o boí íblo c i l i n d r i c o , contro i l 
quale ella opera, e .ch'ella volge in giro 
nel rallentarfi . La cordicel la , o piccola ca-
tena , la quale da un capo é avvolta attor
no al Yocchello, e dal l ' a l t ro legata alia fca
tola della m o l l a , fi difimpegna dal rocchel-
lo , a proporzione che la fcatola é v o l t a t a . 
E quindi i l moto d i í u í t e T altre part i dell ' 
or iolo a m o l l a . V e d i MOLLA, 

Ora lo sforzo ed azione della molla va 
continuamente diminuendo dal pr incipio al 
fine, e per confeguenza, fe quefV ineguali-
ta non veniíTe ret t i f icata , ella tirerebbe la 
cordicella con maggior f o r z a , e ne avvol-
gerehbe fulla fcatola maggior quanti ta in un 
t e m p o , che i n un altro i coficché i l m o v i -
mento non conferverebbe m a i un tempo 
cgualc . 

Per correggerequeft' i r regolar i ta della m o l 
l a , nulla f i potea piíi felicemente inventa
r e , che d'applicar la mol la alie braccia d i 
Jeve, che fono continuamente p i u lunghe 
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.a m i fu ra .che la forza delia molla é p i í i d e -
.bole. QueílVaíTiftenza ibref t ie ra , che fera-
pre crefce, fecondo i l maggior bifogno., 
mantiene i ' a z i o n e , e FeíFet to della mol la 

i n una egual i ta . 
Per que í í a ragione appunto i l rocchello é 

fa t to di figura c ó n i c a . L a fuá a í í e , c h ' é 
immobi l e , é la ferie dei centr i di tu t te le 
circonferenze ineguali. , che compongono la 
íuperf icie delfroírír/jÉ,//o. I n conformitk come 
la parte d 'una corda che fta f v o i g e n d o í í , 
é applicata ad una p i u grande circonferen-
za , ella é ad una maggior diftanza dal pun-
to fiífo nelT aífe ad .eífa corrifpondente^ e 
per confeguenza la potenza .che t i r a median
t e q u e ü a corda^ cioe la m o l l a , opera con 
i e m p r c rmaggior vantaggio . La molla co-
mincia a tirare dal vé r t i ce del cono , la 
parte la piu fvantaggiofa, a cagione che la 
fuá propria forza é allor la maggiore . V e -

.di Lj^rxu 
Se i'.azione della molla fí diminulíTe egua í -

mente , come fanno !e b a ü paralelle d ' u n 
t r iangolo ; i l cano, ch 'é .generato d' un t r i an -
golo , farebbe la precifa figura r ichie í la pei 
rocchello .. M a egli é c e r t o , che r indeboli-
mento della mol la non é i n quella propor
zione \ e confeguentemente i l ropchello non 
d o v r e b b ' e í f e r c ó n i c o . I n e f í e t t o , la fperien-
za d imo í l r a , ch' ei non dovrebbe eííerc r i -
gorofamente c o s í ; ma ch 'eg l i fía ^un poco 

. c avove r fo i i mezzo, c i d , i l braccio della le
va dee eífer i v i un poco accorciato ; poiché f 
azione della mo l l a non f i diminuifee abba-
flanza da sé medefima . 

E materia di ricerca tra i G e o m e t r i , 
qual debba eífere la figura precifa del roc-

.chellol c i o é , íquale fia quella c u r v a , me
diante la cui r ivoluzione attorno alia fuá 
a í f e , i l f o l i d o , la cui figura f i deeaverdal 
rocchello) i a ra p ro io t t o ? 

I I Sr. Varignon ha determinato queíla cur
v a . L ' aíTe del rocchello é anche . r a í fe della 
c u r v a , la q u a l ' é conveífa dalla jbanda ver-
fo l ' a í f e , e per confeguenza concava dap-
p e r í u t t o d a i r a l t r a , .0 dalia banda el ler io-
r e j e le ordinate fono le diffcrenri diftan-
.ze, nelle quaii ía corda ha da e í f e r e , r i f -
petto a tutt1 I pun t i fiífi fucceíl ivi deii* 

.aífe,. 
Come la forza della mol la mo l t i p l i ea í a 

peí braccio della l eva , cui ella é appiicacu, 
ogn i m o m e n t o , é fempre perfare un 'cgua-

ie 
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Je producto ; ne fiegue, che quando 11 fo l i -
áo della curva fara fo rmato , un1 ordinata 
mol t ip l ica ta per la fuperficie del íbl ido com
pre fo tra quelT ordinata , e la piu grande 
di tutee !e o rd ina te , cioe queila della bafe, 
dará í t m p r c un prodotto eguale a quello d1 
ogni altre ordinate mol t ip l ica te nella ñe í í a 
maniera, Perché le ordinate non fono che 
Je braccie della l eva ; e le parti della fuper
ficie comprefa tra quelle e la bafe fono egua-
l i alie lunghezze della corda, che le copro-
no , ciee alie forze corrifpondenti della mo l 
la : i l che é cib che coftituifee T equaxio-
n e , e T eífenza della curva . 

ROCCHELLO , pignone . V e d i RUOTA . 
R O C C H E T T A , nella Pirotecnia , un 

fuoeo a r t i f i z i a to , con í i í í en t e in uno Jlnecio 
o guaina ci l indrica di carta , rierapiuta d' 
una c o m p o í m o n e di certi ingredienti com-
bujiibili; la quale eífendo legara a un ba-
í ioncel lo afcende nell ' aria ad un'altezza no-
tabi le , ed i v i crepa. V e d i PIROTECNIA , 
e FUOCHI ARTJFIZÍ ALE . 

L a rocchetta fa una buona parte de1 fuo-
< h i art i f iziat i di t rat tenimento , effendo non 
folo ufa ta fingolarmente, ma alie volte an
che come un ingrediente i n a l í r i . 

Ql t re la rocchetta qu l def ini ta , la quale 
propriarnente fi chiama rocchetta d' aria , ve 
n ' é u n ' a l t r a , che dalia sfera ( T a c q u a ) in 
cui ella l i muove , rocchetta d'acqua s'ap-
pella . — D i c ia ícheduna di eííe ne deferi-
veremo qu l i l meccmifmo ^ la preparazione, 
& c . 

Método d i [are R o c C H E T T E d1 aria. — IO. 
Si tornia una forma o modeilo concavo e 

ROG 
e c i l i n d r i c o , A B , ( Tav. Mifcellan., fig. 7. ) 
d i legno d u r o , con una bafe B D , e urs 
cappeilo H C , i l tu t to fregiato d' ornamen-
t i d' a rchi te t tura . — I I c i l indro ha da e í íe t 
apeno da ambe 1' e i f remi ta , e le fue d i -
m e n f i o n i , per rocchette di var ié grandezze, 
faranno come nel feguente art icolo. — Quand' 
elle fon g r a n d i , egli fi fa anche tal vol ta 
d 'o t tone o d i flagno; e quando p icco le , 
d! e í f o . 

2o. Dal la fteffa materia del c i l i n d r o , fi 
prepara una quadra, o piede E j in mezzo 
d i cui fi to rn ia un ' emisfero G , confidera-
bi lmente minore di quello della cavita del
la forma; e i l quale faccia i l cappeilo o te* 
fia di un ' a l t ro c i l indro I K , e in su ten-
dendo a r r iv i entro la guaina; ov ' egli é te-
nuto ferrao da uno fpilíetto L M . 

G l i A u t o r i non fon d' accordo circa le 
p roporz ion i . —Simiomwitz preferive le fe-
g u e n t i . Se i l d i á m e t r o dell 'apertura H N 
é eguale a quello di una palla di piombo d i 
una l i b b r a , o al piu di due Jibhre di p e í o ; 
1' altezza del c i l i n d r o , colla bafe e cappeilo 
H C , ha da effere fette d iametn , e T altez
za della quadra F E i f . L ' a l t i tudine del 
ci l indro K 1 , 1. I I d i á m e t r o I N - H . I I 
d i á m e t r o dell 'emisfero G , f . L 'a l tezza del 
cappeilo A C , 1 . — L'if leífo Autore aggiu-
gne, ch ' egli trova da fperimenti abbondan-
t i , che fe i l d i á m e t r o del i ' apertura é d i v i * 
fo in 100. p a r t í , fecondo i ! differente pefo 
delle palle di p i o m b o , al d i á m e t r o delle qua-
l i egli é uguale, i feguenti numeri effendo 
raoltiplicati per 7 dannp V altezza H E » > 

Pefo della 
palla d i piombo 

SubjeptupÍG de!la 
A l t i t ud ine H E 

Pefo della 
palia di piombo 

Subfeptuplo della 
A l t i t u d i n e H E 

1 
2 
4 
6 

10 
15 

100 
98 
96 
94 
91 

3 ° 
4 ° 

5 o 

100 

8ó 
82 
78 
75 
¿V 
57 

Fattofi i l modeilo , fi provvede un c i l i n - A t t o r n o a quefio modeilo s 'avvolge della 
dro o modeilo d i legno A B {f ig . 8 . ) , i l carta forte e g r o í í a , fin tanto ch 'eg l i ven-
cui d i á m e t r o fia - del i 'apertura della for- ga a riempiere la cavita della f o r m a . C i b 
m a , e la fuá lunghezza eguale a l l ' altezza f a t t o , laddove fi unifee i l manico al c i i i n -
della raedeíima ; al quale fia fitto un ma- d r o , come in A , egli viene firangolato, 
nico., a güi la di guardia di fpada, A D . ciot ftretíamente legato a l l ' i n t e r n o conf ino 

fpa-
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. í p a e o , fino a ben con^r ingeme , o farne 

L a n g o l a t a , o ben legau F G , 9. ha 
da e ler eguak «11'em.sfero G C ^ . 7. ) 

La suatna G Jiuceio ora íi k v a v ía dal 
modello , e fi m e í t c nd l a cavi tk della .for-

2 * Í 7 . ^ Ikangolo G F íopra l emis-r̂oV̂ " (lue^a difpofizione fi rierapie d'una 
^o0,pofizione defcntta nel feguente ar t icolo , 
í iccandovela e premendovela a forza col tnet-
%o d 'una b a c c h e í t a , o ci l indro di l egno , ac-
concio alia cav i t a , e mediante un maglio^ 

Quando lo ftuccio é p ie r io , un cappeUo 
¿i carta di forma cón ica v ien ' incol!ato fu 11' 
etlremita del medefimo ú l t i m a m e n t e r i e m -
p i u t o ; e lo ípaz io lafc ia to-m fulla cima fi 
riempie con polvera da fchioppo i n t e r a , 
i H * a l i c m di circa un d i á m e t r o ; pofeia fi 
lega hroecketta, o fi firangola In E , come 
prima in G . 

I n fine, fi buca la roecketta, come fírap-
prefenta i n A L fig. 9. prendendofi cura 
íii far i l buco nel mezzo . •—• A l c u n i perve-
TÍta bucano la. rocchetta mentre la r ierapio-
n o , coi cacciare un punteruolo lungo ed 
acuto attraverfo alia bafe inferiore , e col 
t ra r lo fuora di nuovo quando la rocchetta 
é piena: M a i l meglio fi é di non far i l 
b u c o , finché la rocchetta non s 'adopr i . 

N e l bucare fi va due terzi dell 'altezza 
della fomhetta^ difalcaado u n - d i á m e t r o del
la cav i ta . I I d i á m e t r o del buco i n G ha ¿ a 

no 241 
effere f del d i á m e t r o del c i l i n á r o ; e i n L 
f de l f inferior d i á m e t r o . 

Per far montare la rocchetta ben d r i t t o 
a l l ' i n s u , fi lega ftrettamente al capo d ' u t i 
baftone Jungo e fot t i le o leggiero, M D , 
o t tn volte si lungo che la rocchetta', in t a l 
maniera , che quand'é contrappefata ful d i 
to v ic ino alio fpiraglio F , i l b a í k m e ( i l 
quale d 'e rd inar io é fatto piu g r o í í o <5aque-
fio capo, e leggiermente obb l íquo dall ' al-
t ro ) venga a pefare, benché aíTai poco „ 
d i piü . —• La rocchetta cosí a l lef t i ta , s'ap-
pende con l i b e r t a , e le fi da fuoco colear-
tocc io . 

Si noti: A l c u n i in vece d ' u n baftoncello 
per far afeendere la rocchetta, la guernifeo-
no d i due a l e , come M N , { f ig . 1 0 . ) che 
hanno i l medefimo effet to: e i n luogo d i 
carta alcuni fanno le guaine di legno co-
per ío d i pe l le ; a k r i , d' una f o t t i l ¡aftra d i 
fe r ro . Ed a l c u n i , in vece d ' un baftoncello 
di l egno , fi í e r v o n o d ' u n filo d i fe r ro , cota 
un p iombino al capo di ef lb . 

La compofiz iooe , di cui fono r iempiute 
le recchette, confifte ne ' t re feguenti ingre-
d i e n t i , cioh fa ln i t ro , carbón di legna, e 
z o l f o ; t u t t i ben raacinati: ma le lor p r o -
porzioni fono var ié per rocchette d i var ié 
grandezxe t come nella Tavo la feguente. 
Notandofi , che nelle rocchette piccole v i s* 
aggiugne polvere polverizzata, cioé polve 
di polvere da fchioppo , 

CompoJi7¿o?ii per ROCCHETTE di varié grandex^e* 

Pefo della 
Rocchetta 

ico 
5 o 
20 

15 
10 

9 
5 
3 

IB 
or 60 

3 ° 
18 
12 

9 
6 
4 
2 

Oncie 
9 
6 
3 

Salnitro Zolfo 

B 
3o 
3° 
42 
23 
62 

35 
64 
60 

Oncie 
4 

12 
2 

I O 

7 
12 

8 
9 
S 

Oncie 

Carbone 

20 
18 
26 
16 
2 0 
,10 
16 
15 

Oncie 
2 

4 

i l 

Polvere polveriz
zata 

Oncie 
9 

12 
15 

Tom, V I L 
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Sí ncti : Effendo va r i é rocchette difpofte 

at torno alia circonferenza d i una^ ruoca, 
circolare , o p o l í g o n a , la teíia dell ' una ap-
frlicata alia coda de iPa l t ra , e j a ruota po-
i i a in m o t o ; come una rocchetta ñ confu
m a , 1' altra prendera fuoco : e la ruota con-
.tiíiuera pella fuá ro taz ione , 

Per UB'ornamenta acce í íor io alie rocchet
te, íi fu ole guernirle di flelle, o d i r a z z i , 
o fcint i l le , le quali preodono fuoco quan-
do la rocchetta fcoppia: e ta lvol ta alcune 
piccole rocchettevengono rinchiufe nelle gran-
di , per pigliar fuoco quando la grande é 
pella fuá maggior al tezza. 

Per far /¡elle per ROCHETTE O - M i f c h i a -
te tre l ibbre di f a l n i t r o , con 11 oncie d i 

z o l f o , 3 oncie d i polve da í ch ioppo bat tu-
¿ a , e IQ d ' a n t i m o n i o . Bagnate tal ma í í a 
con acqua di g o m m a , e formatene picciole 
palle della grandezza di nocel le; feccando-
Je bene, al S o l é , ad in un f o r n o . Quando 
fon fecche inchiudetcne un numero d i eífe 
nel cappello cón ico della rocchetta. 

Método di [are ROCCHETTE éd acqua . 
<—Fate una rocchetta A B nel modo ufuale, 
eccetto nel numero degli í l r a n g o l i , efpreffi 
oel.la fig, 11. — S i a i l di le¡ d i á m e t r o egua-
le a quello d 'una palla d i p iombo di due 
o tre po l l i c i d i d i á m e t r o , e íi buch iaduna 
"íerza parte de|la fuá akezza? Inchiudete la 
rocchetta i n un cavo c i l indro di ca r i a ; e 
fporcate quefto ben ^ene di liquefacta pgce 
p cera, acc iocché refitla a l l ' umido . 

S i noti: I i pefo della rocchetta ha da ef-
fer talmente proporzionato a quello de l l ' 
acqua, che F in fe ro o c i l indro v i fi venga 
ad immergere . — A l c u n i in vece d ' u n c i 
l indro fi fervono di pn cono t ronca to , od 
anche di una sferoide; ed a lcuni a l t r i ap-
pendono un pefo al capo, ove fe le da 
fuoco . 

Teórica del vola delle IIOCCHETTE cVaria. 
"—Mariotte ¿rede che l 'a lzarf i delle rocchet
te fia áovuto a l l ' impulfo o refilienza dell ' 
aria contro la fiamma: I I Dr . Defaguliers 
lo fpiega a l t r imente . 

F igura tevi che la rocchetta non abbja al-
cuno fpiragl io alio í h a n g o l o , e che fe le 
dia fuoco al buco c ó n i c o ; la confeguenza 
ne fara , o che la rocchetta fcoppierebbe nel
la parte p iu dehole, o che , fe tutte le fue 
part i foífero egualmente for t i ed abil i a fo-
ienere 1' im,puÍfo della fiamma, la rocchet-

Rae 
ta -pe&txéfat j tut ta fenza moverfí . «—Ora# 
come la füfza della fiamma é equabile, fup, 
p ó n e t e la di leí azipne al l ' ing iü , o quel l» 
a l f i n s u , fufficiente ad alzare 40 l i b b r e . 
C o m e quefte forze fono egua l i , raa le lor 
direzioni c o n t r a r i é , elleno diftrnggcranna 
Fazione F u ñ a dell ' a l t r a . V e d i AZIONE , 
e REAZIONE , 

I m m a g i í J a t e v i , pofcla, \A rocchetta aper? 
ta alio ftrangolo: con tal mezzo F azione 
della fiamma a l i ' ingiíi é to l ía v i a , e v i 
rimane una forza eguale a 40 l ibbre ope
rante a l l ' insu per portar in alto la rocchet' 
t a , ed i l baftoncello, cui ella é lega ta . 
— I n confo rmi ta , noi t r o v i a m o , che fe la 
compofizionc delia rocchetta é aííai debole ? 
coí i sché non dia un impulfo maggiore del 
pefo della tocchstta e b a í l o n e , q u e ü a noa 
s5 alza niente affatto : ovvero fe la compo-
fixione é l en ta , coficché folo una picciola 
parte di eíTa da pr incipio s1 accenda, larocf 
chetta non íi alzera. 
• I I ba í l one ferve a tenere la rocchetta per* 
psndicolare : pe rché s'ella corainciaffe a ca-
p i tombolare , movendofi attorno ad un pun
to dello ñ r a n g o l o , come quello ch' é i i cen
t ro comune della gravi ta della rocchetta a 
b a ñ o n e , v i farébbe tanta frizione contro F 
a r i a , mediante i l ba í lone t ra i i centro e ' l 
p u n t o , e i l punto batterebbe contro Faria 
con tanta ve loc i t a , che la reazione del mé
dium la rimetterebbe nella fuá perpendico-
la r i | a • 

Quando la compofizionc ha finito d' ar
der t u t t a , e F impul fo a l l ' insu é ce í fa to , 
i l c o m ú n centro di gravita é portato p iu 
baífo verfo i l mezzo del baftone; per i l che 
la velocita del punto del baftone é f m i n u i -
t a , e quella del punto della rocchetta ac-
crefeiuta: d i modo che i l t u t t o capitombo-
lera alF i n g i ü , col capo della rocchetta i n -
n a n z i . 

Per t u t t ' i l tempo che la rocchetta arde 3 
i l c o m ú n centro d i gravi ta va fempre m u 
rando e tendendo al l ' i n g i ü , e fempre p iu 
p r e ñ o , e piu abbafib , a m i fu ra che i l ba
í lone é piu leggiero: di modo che alie v o l -
te ella cominaa a capi tombolare , prima, 
che abbia finito di bruciar t u t t a : ma quan
do , eífendo i l - ba í lone un poco troppo pe-
fante , i l pefo della rocchetta ha una m i -
nor proporzione a quello del b a í l o n e , i l 
c o m ú n centro di gravita non teudera cos í 

ab-



baffo, che la rocchctta non s ' a í z i d r i t t a , 
b e n c h é non con tanta p r e í k z z a . . 

R O C C H E T T O • S í r u m e n t o piccolo d i 
lesno tato per lo l u n g o , d i figuré c i l l a -

a ufo per lo piu ü í n c a n n a r e = ©rica •) & í a v/». KOCCHETTO, o roccetro , un ve l t imcn-
to di r e ñ í a , portato da Vefcov i ed Abáf i 5 
^ ^ Q ^ i g l i a n t c ad una co t t a , eccetro in quan-
ffb le di i u i maniche íbno raccoke al p o l i o ; 
Jáddove la cotta é affatEo aperta. 

* Menage fa derivare la parola áal ILaii-
wo rochettus , un dtmtnutivo di rocchus, 
n¡ato dagli Scrinori délia baffa La t i n i ta. 
per tún ica , e formato érigiwalmeme dai 

; Tedefco, rok , 
I Canonici Regolarl di S. A g o í l i n o por-

íkno anthc rocchetti forró le loro pia-
í i é t r . ' i , . 

ROGCHETTI , fi dicono puré i o l a n f i d i c i -
r in io i i iadei Parí d ' I n g h i I ter ra . Ved i RAZZI. 

ROCCHETTOV Ruota piccola d i u n ' o r i u o -
Jo volante . 

R O D , noms d i mifura p re fío g l ' I n g l e f i . 
V e d i VERG A , 

R O D I O , RHOÍ>IUM lignum, legno Ro-
diantD. V e d i ASPALATO. 

R O D O N E , RHODON, nella Fa rmac ia , 
da póSov) rofa\ un nome dato a certe com-
pof i z ion i , i n cui le rofe fono i l pr incipal ' 
ingrediente \ come diarrhodon^ & c . V e d i 
DIARRHODON, & c . — Quind i anche RHO-
DOSACCHARÜM 5, cioé , zucchero di rofe, &c= 
V e d i ROSA. 

R O F F E N S I S textus , V e d i 1' A r t i c o l o 
TESTO . 

R O G A 5 ^ ' P ó ^ c e , neir A n t i c h i t a , urí db^ 
n a t i v o , o prefente, che g l i Auguf i i o I m 
peraron facevano ai Senator i , M a g i í l r a t i , 
e anche al popólo ; e i Papi 5 o - i Patriar-
ch i al loro C l e r o . V « d i DONATIVO» 

La parola fi fa da aicuni derivare dal 
Latino erogare, dafe, di/irihuire; fe-
cando a l t r i , ^ rogo , i o domando ; quin
di e, dicen ejfi, che S. Gregorio t i Gran
de chiama tali diflribuzioni precaria ; 
come quelle che hanno da ejfer dimanda-
te^ affiiu di ottenerle . — J h r i , di nuo-
vo , ta fanno derivare dal Greco poyos y 
alie voíte ufato per biada : perché la ro-
ga conjíjleva amicamente in biada di/hi-
butta al popolazzo, a Soldati, &c . 

G l ' Impera tor i folevano d i ti n bu ir queí le 
vo$£ i l p r imo giorno deU"aan<x-, o H giorno 

della lor riafcka ; oppure nel natali í dieí 
delle C i t t a d i . — I P a p i , e i Pa t r i a rch i , 
re l ia fettimana di Paffione. Q u e í l o c o í l u m c 
di roga, o l ibera l i tadi , fu pr ima ia t rodot-
to da1 T r i b u ni del P o p ó l o , per trarre con 
raaggior fucceffo la Plebe ne ' loro i n t e r c f f i . 
G l ' í m p e r a í o r i col l 'andar del tempo io fe-
gu i t a rono , e fecero í imil i dif t r ibuzioni al 
p o p ó l o , ed anche alia ío lda te fca , cui pe? 
tal tagidne appunto dagli Scr i t to r i Grec i 
delT Eta mezzana fu dato i l nome d i 'PO-
f A T Ó P E S . 

ROGA é anche ufata pella paga ordinaria 
della Soldatefca . 

R O G A Z I O N E , ROGATIO, nella Juris-
prudtnza R o m a n a , una dimanda fatta dai 
C o i i f o l i o dai T r i b u n i del Popólo Roma
no , allor quando veniva p ropoña una L c g -
ge da pa f la r í i . -Vedi LEGCE» 

L a dimanda fi faceva i n quefli t e r m i n i : 
voiete voi e decrétate^ che (pe r efempib) fi 
dichiari la guerra a Filippo ? e cib che i l 
P o p ó l o dava i n rifpofta, come, i l Popólo 
Romano determina che f i faccia guerra contra 
Filippo, era i i Dtcrctum, decreto o r i fo lu-
z ione , 

L á parola ROGATIO é anche frequente-
mente ufata peí decreto fteíTo; per d i f l i n -
guerlo da un Senatus-confultum, o Decreta 
del SenatOc V e d i SENATO , 

Sovente puré , ROGATIO, fi ufa fíello 
íleffo fenfo di Legge, pe rché non v 'erano 
mai preflfo i Romani leggi alcune ftabilite, 
fuorché cib che íi facea mediante q u e ñ a for
ra ár rogazione . — A l t r i m e n t i elF eran® nu l -
le . V e d i LEGGE „• 

R G G A Z I O N I . La fettimana Rogazh-
ne é que l l a , che immediatamente precede 
la Pentecofte \ cosí chiamata pe' tre d igia-
n i , ch ' ella c o n t i e n e , cioé nel Lunedl , 
M a r t e d i , e M e r c o l e d l , dett i anche Roga-
zioni o giorni di Rogazioni f a cagione del
le preci í l raord inar ie , e delle proceffioní 
che ailora fi fanno peí frutí i del la Terra «• 
V e d i PROCESSIGNE . 

I i p r imo a ftabilire quefte rogazioni fu S. 
Mamer to , Vefcovo di Vienna , i l quale n d 
474 raduno parecchj V e f c o v i , per implora
re la D i v i n a m e r c é con un digiuno d i t re 
g i o r n i ; all 'occafione d1 una feorreria fattaíi 
in quel tempo nel Paefe da un gran nume
ro di beftie feroci . — A l t r i d icono, che fu
ro no coaiinciate dallo íteíTo M a m e r t o é m 



^44 & 0 rví 
4 6 8 , ali'occafione d i qualche pubbl íca ca-
iami tade . 

R O G N A , fcabies, raale c u t á n e o con-
fiflente i n m o l t i í í i m e p iceo le b o l l i c i n e , che 
eagionane-alírui p r u r i t o , e p i z M c o r e gran--
diff imo . Vedi SCABBIA . 

R O G O , n e l l ' A n t i c h i t a , una p i r ámide 
fabbricata di legne, su cui fi raeítevano i 
eorpi d e ' r a o r t i , per eí íervi aríi o V e d i Bü-
STUM. — V e d i anche FUNERALE J-BRUCIA-
RE, &C. 

R O L L , e ROLLS . V e d i ROTÓLO , e R o -
TOLI . 

ROLL - rích-¡Iones, cioé ro tó lo di ricche 
p i e t r e , neile A n t i c h i t a I n g l e f i , una ferie 
d i pietre g r a n d i , ordinate in c i r co lo , v i c i -
no a Mortou in marsh, nella Provincia d' 
Oxford. — E v v i u n mondo di favolofe tra<-
diz ioni fopra le medefime. — T r a g l i A n -
í i q u a r j , alcuni di eff i le prendono peí mo
numento d'una v i u o r i a , a l t r i per un luogo 
d i fepoltura; ed a l t r i per un luogo deftina-
to a l ia coronazione del Re di Dan imarca . 

V i c i n o a Pernos in Gornovaglia v ' é un 
í imi le m o n u m e n t o , chiamato Roller. 

R O M A N O , qualcofa appartenente alia 
C i t t a di R o m a . —La-Repubb l i ca -Row^w^ 
d u r o , dall 'efpulfione de 'Ta rqu in j . fino alia 
battaglia d i F a r f a g l i a 4 ^ 0 . a n n i . L ' I m p e 
r io Romano , dalla battaglia di Farfaglia (I-
rso a l i ' ediftcazione di Coftant inopoli per or-
d ined i C o í t a n t i n o neli5 anno 330 , duro 378 
anni i dalTedificazlone di C o í l a n t i n o p o l i fi-
BO alia- d i lei prefa fatta. da' T u r c h i nel 
"15453 , ne fu u n ' u l t e r i o r periodo di 1123, 
¿ « n i . Ved i RJEPUBBLICA , IMPERIO, &c . . 

U n C i t t ad ino Romano , da principio , n o n 
era che un Citsadino di Roma ; coll'andar, 
del tempo i l d i r i t to di Cit tadinanza fu da
te ad allre; G i t t a d i , e P o p o l i , si i n I t a l i a 
che nelle P rov inc i e , — I n tal modo anche 
S. Pao lo era G i t t | d i n o R o m a n o , A t t i x v i . 
2Í 1. 3.7 5 38 ? J5 •> 24? 27- s x i i í , 27 ; 
perche la. C i t t a di Ta r fo in C i l i c i a , di cui 
egli era n a t i v o , avea; i l d i r i t t o d i - C i t t ad i 
nanza Romana. Ved i CÍTT'ADINO . 

Quanto al Se nato Romano-, i f u o i M a g i -
ñ r a t i , Gonfol i ,. T r u p p e , T r i b i i ^ G o r t i , o 
F o r i , N o m i , Pefi v M i fu r e , M o n e f e , ea l -
tre materie relative alie ant ichi ta di quel 
p o p ó l o . P o l í t i c a , R e l i g i o n c , L e g g i , C o n -
fuetudini, , & c . fe. ne, veggano L r j ípe t t iv i 
a n i c o i i in qutí i5 Opemu. 

R O M ' 
R O M A N A Por por a , denota al" prefé-ntg 

l a dignit^. d 'un Cardinale . V e d i GARDI» 
NALE 

ROMANA Chiefar é quella d i cui i l Som » 
mo Pontefice é Capo ; in oppofizione alls 
Ghiefe R i f o r m a t e . V e d i CHIESA, ÍAPA, 
& c . 

La Legge Romana h la Legge C i v i l e , o 
la Legge Tcr i t t a , come compilata d a l T I m -
perator G i u í l i n i a n o . V e d i CIVILE LEGGE . 

U n a Carita ROMANA preífo i - P i t t o r i , é 
la Pi t tura di una donna, che allatta un no
mo vecchio r — Cavalier Romano, &€» Ve
di CAVALIERE , & c . 

Re de 'ROMANI, nelF Eta n o f l r a , é un-
Principe e l e t to , e difegnato Succeífore ali5 
Impe r io G e r m á n i c o . V e d i RE , IMPERIO , 
ed ELETTORE. 

ROMANI Giuochl, ludí' ROMANI , erano 
giuochi folenni tenuti nell ' antica Roma , 
cosí detti per eminenza, e a cagione della 
l o r ' an t i ch i t a , come quei ch1 erano ftati i n -
fótuiti da R o m o l o . V e d i GIUOCHI . 

A l i e vo l t e íi chiamavano eziandio-W^T;? 
I t id i , dalla loro gran pompa e í p e f a ^ a l l e 
v o l t e , confualia, come celebrati in onors 
del D i o N e t í u n o , i l quale pur fí chiamava 
Qonfus, nel fuo grado o qual i tk di D i o de! 
configlj fegre t i . V e d i CONSUALIA <, 

Effi portavano anche i l nome di ludi cir-
cenfes, pe rché fi teneano nel Circo. , ^ e d i 
CIRCENSES LUDÍ , &C. 

HaUcarnaJJeus o í f e rva , che quefta folen-
ntta fu originalmente inf t i tu i ta da Evandro , 
in onore di N c t t u n o fott1 i l nome di W o ? ; 
donde la Feíla medefima chiaraavafi IW/OJC/JCÍ-
<úsc\ e venne pofeia. r innovata da, Romolo 
in, onore della; ñeífa- De i t a , , ma- fotto un ' 
a l t ro n o m e . 

Pe rché R o m o l o , avendo bifogno déir ora-
colo d 'una De i t a che gl i deffe configlio nel 
difegno cbe avea di provvedere di m o g ü i 
fuoi nuovi G i t t a d i n i , ricorfe al D i o líeíTo 
del configlio fegreto, Confus, pubbHcb i 
Confualia, ed alia prima celebrazione di que-
fti-invito i popo l i - c i r conv ic in i . -—La. con-
feguenza ne f u , i l rat to dellc donne Sabi-
ne , che vennero ad. eíferne fpe t t a í r i c i . 

L a gran c i r imonia di quefii giuochi . con-
fiftcva. in una cavalcata di c a v a ü i ed a f i n i , 
ornat i di gh i r l ande ; perché N e t t u n o erar i -
putato i l p r imo autore dell ' ufo di montare 
a. aavallo ^ 



O u í v i ' i lor Cavall i erano "di düe forte , 
é o t m p m * * i ovver ^ue l l i che fl conducea-
no su 'e giu Per ÍI1€ra PomPa » e ó p ^ i w , 
eh' erano peí córfo , e l ' efercizio 

Q l i altri d ive r t imen t i erano, ií t i ra r d i 
foada, e eib finché uno de' c o m b a t í e n t i ca-
¿egc mor to sul campo;- i] combattere colle 
fere, e col G e ñ o - ; la lotta-, i l corfo , ü fal
t o , confl i tn n a v a l i , corfe di Cava l l i r di 
c a r r i , & c . V e d i CIRCO r GLADÍATORE J 
GUNNASTIGA , & c . 

L i v i o ci na r ra , che quefti giuochi furo-
fío migüora t i e refi piíi magnifici da T a r -
q.uinio Prifco. — M a n u z i o d i ce , che fi cc-
lebravano nellc v ig i l i e delle none di Settem-
bre, cio£ i l giorno quartodecimo del M e f e . 

ROMANO Ordine, nell ' Arch i t e t tu ra , b 
que!lo che piü u í u a l m e n t e fi c-Iiiama i l com-
ptftt-o .•• Vedi COM-POSÍTO, 

ROMANA Bilnncia, Statera Rom-ana-, la-
Stadera. V e d i BÍLANCIA , e STADERA. 

ROMANA Indizions . V e d i INDIZIONE . 
ROMANO- Anno r &c-. Ved i l ' A r í i c o l o AN-

NO , &C». 
ROM ANA Lingua ? & e . Ved i LATINO , & c . 
R O x M A N Z E S C O , preffo gi ' Inglefi Ro-

mam y Romant % o Románic ^ \\ l inguaggio 
pul i to che prima fi pailava alia Cor te d i 
Francia ; in 'd i í l iuz ione da! Vallone ( Waloon ),, 
o autico G a l l i c o , che fi parlava dal v o l g o . 
V e d i LINGUAGGIO-,- e VALLONE, 

I Romani avendo foggiogato le Gallie 
in t rodu í íe ro parte del lor l inguaggio tra que' 
Popoli \ una miftura pofcia di mezzo L a t i 
no r e mezzo G a l l i c o , o C é l t i c o , co í l i t u i 
W- Romanzefco di cui i l Francefe moderno 
non é che un m i g ü o r a m e n t o . Ved i FRÁN
GESE . 

Qu ind i la parola Ing le í é suromance, fcr i -
vefa- in romanze/co , & c . V e d i ROMANZO» 

R O M A N Z O , preffo g l ' Inglefi romance »• 
e anticamente romaunt e romant-, un raccon-
W» favolofo di certi i n t r i gh i ed avventure 
HI- m»s«ría d' amore , d i galanteria, e di bra
v u r a ^ inventato per diiettare ed inftruire- v 
l e t t o r i . Vedi FAVOLA , &C. 

I I Sr. FonteneLls chiama i ! romanzo ^ ro
mance,, poema-in-profa e iJo/Ja non é con-
t rano ad a m m e í t e r e fimili componimeot i 
rrell 'ordine de' P o e s i c i , V e d i POEMA, e 
POESÍA . 

Lafciando i l verfo da parte , e g l i ^ certo 
che un Poema E p i c o , ed un i ^ o m ^ ^ fono 

RO-M 
quafi la ñeífa cofa. Percib la g i u ü a nozio* 
ne del Romanzo fi é , ch 'egl i é un difcorfo 
inventa to con arte peí d l íe t to e profitto deli ' 
i n t e i l e t t o , per formare o correggere i coftu-
m i , col mezzo d' inf í ruzioni mafcherate fot* 
to Tallegoria di un'azione , o d 'una ferie 
d ' a z i o n i , raccontata i n profa , in modo d i -
lettevole , probabile, ma pur forprendente. 
V e d i EPICO . 

U n Romanzo giuftb confifte i n due pár t i r 
clo^ la mora le , qual di l u i pr incipio e fi
n e ; e la favola , o r a z i o n e y qual mezzo m 
ta l fine, o qual 'ul ter ior ftruttura su tal fon-
damcn to . V e d i AZIONE , FAVOLA , & c . 

Egl i dee anche avere i cof tura i , o le ma
n ie re ; cioé i caratteri hannoad ef lerdi f t in-
t i , e le maniere debbono efíere nece í f a r i e , 
ed avere tu t te le altre qual i ta di maniere-
Poetiche . V e d i COSTUMI . 

G l i accidenti d e b b o n ' e í í e r e d i l e t t evo l i 
ed a quel fine rettamente difpoíH , e mara-
v i g l i o í i . — I fentimenti cadono fotto le ñef-
fe rególe del D r a m m a , V e d i SENTIMEN-
TO . 

M a fi permette che la dizione ne fia piíi 
fublime e figurativa; come eífendo una nar-
razione ;• e non avendo per fuo fine i l térro» 
re , o la pieta , ma 1' aramirazione. V e d i 
NARRAZIONE,, PASSIONE, &C. 

Come le compofizioni di quefta forta fo
no í ia te per lungo tempe poco- piü che Sto-
rie d' avventure amorofe , od imprefe di Ca-
val le r ia errante : 1' origine de1 Romanzi i 
a t t r ibu i t a a quella delle Storie d ' amori ; e 
in; con fo rmi t a , Deareo, ü i f e e p o l o d 'Ar i í i o -
t i l e , che fu i l pr imo a íc r ivere di tal i ma-
t e r i e , fi giudica ufualmente Autore de' Ro
manzi . — Benche Fhotius fia o' opinione 
eh' i l l ibro di A n t o n i o Diogene fopra gl i er
ror i , e g l i amor i di Dinias eDerctílií y def-
fe principio alia maggior parte del!"' opere di 
q,uefta fpezie . Comunque fiafi, egli é cer-
t o , che gli A n t i c h i ebbero al pari di noi i 
loro Romanzi. — T a l i fono g l i A m o r i di-
Rkodanii e Sinonides, defentti i n Jambic i : 
t a l ' é i l Romanzo di Leucippe e Clitophon y, 
comporto da Achi l le T a z i o j Scrittore Grc»-
c o , e pofcia Vefcovo : t a l i fono i quattro= 
l i b r i delle Cofe incredibi l i y feritto da Da-
m a í c i b : - e t a l i fono le Etiopiche d' E ü o d o -
IO, in cui egli racconta g l i amori di Thea-

genes e Chariclea. — I n fine, fotto la ñeífa. 
Cbffe golfono ordinarfi le favole di Parte-

n;o. 
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n i o N i c e n o r d 'A tenago ra , di TeodoroPro^-
¿ r o m o , d ' E u f t a z i o , e di L o n g o . 

D i vero F A n t i c h i í a po té appena r icanci-
Harfi con fimili componi raen t i , e g l i r iguar-
úh fempre come abufi . —Photius, nella fuá 
Biblictheca, Cod . L X X X V I I . da una t e r r i -
b i l relazione di quelio di T a z i o ; e F E í i o -
piche d 'El iodoro , benché uno de' piü mo-
d e ü i , e piü rifervati componiment i di que-
fia f o r t a , incontrarono un rrat tamento affai 
fevero. — QueíV Autore era Vefeovo di T r i e 
¿a in TeíFagl ia ne'l q u a r í o S e c ó l o . Niceforo 
d i ce , che un S í n o d o , confiderando i l peri-
eolo , che ne poteva ridondare alia gioven-
t u dalla lettura del di l u i Romanzo y come 
autorizzaro dalla d ign i í a del fuo A u t o r e , g l i 
fece la p ropo í i z ione di fopprimere H fuo l i 
bro 5 o di r inunziare al fuo Vefcovato j e ch ' 
egli fcelfe F u l f i m o . — M a queiT l í í o r i a é 
un poco dubbiofa. 

Comunque fi f o í í e , E ü o d o r o ha fervito 
él modello a í u t f i Romanzt , che fi fono 
ierst t i dopoi j i l maritaggio d i Theagems e 
di Chariclea, ha prodotto una difeendenza 
liífai numerofa ; e forfe t u t í ' i Romanzi-', che 
ü ra efiftono nel M o n d o . 

I n imi taz ione deiF Arcivefcovo T u r p i n o , 
che paísb per Autore del Romanzo dellege-
ña. di Car io Magno e d ' O r l a n d o , fi fcriííe 
wn gran numero di Storie d i fimil forta i n 
F r anc i a , i n tempo di F i l ippo i l B e l l o ; g l i 
A u t o r i dclle qual i parvero raigliorare F u ñ o 
sulF a l teo , facendo a- gara per dif l inguerí i nel 
•mcrveilleux, c ioé nel portare a piü alto gra
do i ! maravigl iofo della favola . Q u e ü i l i b r i , 
«íTendo deftinati alia gente puli ta e c o l t a , 
venivano fe r i t t i nel l inguaggio d i Cor t e d i 
quel t empo; che fi chiamava romans, ra-
wHanPif o romar.ic, cioé romanzefeo; donde i 
i i b r i flefli ebbero ta!i n o m i : e cosí a poco 
a poco romans, & c , divenne i l nome gene-
rale d i t u t t i i l i b r i d i quefia fo r t a ; e diede 
ina lmen te l ' e í í e r e al prefente romanu, o 
R o m a n z o . V e d i ROMANZESGO . 

A i t r i fanno derivare la parola dallo Spa-
gnuolo romanfero, io i n v e n t o , volendo con 
cib i n t i m a r e , che i Romanzt fono puré fin-
z i o n í . — E q u i n d i é , che g l i A n t i c h i Poeti 
d i Provenza, che furono i p r i m i gran trat-
t a to r i di Romanzt, fi chiamanotroubadours , 
eioé t rovator i , o i n v e n t o r i v ¥ e d i TROUBA
DOURS. 

P i u di ogni alúa.- nazioae , i . F m n c e í i f i 

fono applicat i a qíuefta maniera di ferivefeV 
comunque fia, che cib a l t r iva f i al natural 
gufto e genio di que' P o p o l i , od alia l iber
tó, &c . con cui eííl converfano colle f em-
mine . — • C o m i n c í a r o n o í o p r a t t u t t o c o n Ro
manzt di Cava l le r i a ; quindi i i loto Amadis i ' 
i n 24 v o l u m i ; Palmerin d' O l iva , e d' l u -
gh i l t e r r a , i l Re A r t u r o , & c . de' qual i ab-
biamo una guftoía cr i t ica in Don Quixote* 
V e d i GAV ALLERIA , &c» _ . 

I recenti Romanzt f o n ' a í f a i p iü p u l i t i ; 
i raigiiori de' quali fono FAftrea di D ' Ur-
f e ; i l C i r o e la C\ái& á\ Madermfelle M 
Scudeñ ; la Ca landra , e la Cleopatra d i 
la Calprenede ; A r i a n n é ' di Francton j e' F A v -
venture di Telemaco dell ' Arcivefcovo' d i 
Qambray, che vagliono t u t t ' i l re í ío . 

Anche i Tedefchi hanno i lor Romanzt; 
fpecialmente F Erco le , e Herculifcus, F A r a -
mena , O í t a v i a , A r m i n i o O í ¿ ( ? r f , &c. 

G F I t a l i a n i hanno la lüro Eromena-^ di 
B i o n d i ; le opere di Loredano , M a r i n o , & c . 
— I Spagnuoli la lor D i a n a , e Don QJÍÍ-
xote—GF Inglef i la lor Arcadia, & c . L ' A r -
genide di Barclay é piuttofto una Sá t i r a che 
m\ Romanzo. V e d i FAVOI-A , 

R O M B O , ^ ' P O ^ O Í , nella Georaetria , 
un paralellogrammo obliquoangolare; o una 
figura quadr i l a íe ra s i cui latí fono eguali e 
paralell i , ma g l i angoli ineguali : perché 
due degli oppofli fono o t t u í i , e g l i altriaue 
a c u í i . — T a i ' é la figura A B C D , Tav. 
Geometria-, fig. 83. V e d i FIGURA . 

* La parola e formata dal Greco póyifios, 
da pípfiuy, circandare, girare intorm. 

Trovare t arca c£ un r o m b o , o romboide . 
Sopra C D , che qui fi affume come una 

bafe, fi lafói cadere una perpendicolare A 
e; che fara Fai t i tudine del: paralellogram-
m o : fi m o l t i p l i c h i la baíe per F a i t i t u d i n e , 
i l prodotto é F arca. — C o s í , fe C D é = : 
4 5 6 , ed A 234; V are* fi t rovera eí íe-
re 102704. 

P e r c h ' e g Ü é d i m o f i r a í o , che un paralel-
logrammo obliquo-angolare é uguale ad un 
r e t í a n g o l o fopra la fteífa baíe C 3-,, fig, 25 , 
e della freífa al t i tudine A E . ( V e d i PARAL-
LELOGRAMMO , ) Or Varea d'un r e t í a n g o l o 
s uguale al f aümn della bafe nelFaltitudi
ne . Dunque i ' ^ r m d' un tr iangolo obüquG-
angolare é uguale al medefimo.. V e d i RET* 
TANGOLO. 

ROMEO , rbombus r prefib i C h i r u r e h i „ 
dena-
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denota una forta di fafcetta di figura rom-
boidhle. Vedi FASCIATURA • 

ROMBO. Ved i LOSANGA. 
ROMBO , *#» l n * h k rhu<nb, ntmb, ^ o mm . 
Ha isjavigaz'0,ie> un circolo verticale d i 

1 he d i t o luogo,; o4' interfe.cazione d ' una p"Jte " i ta^ circolo con i ' Or i zzon te , V e d i 
VERTICALE • . . , 

I rombi percio s i n c o n í r a n o , o coincido-
no coi pn'ñti del M o n d o , o d e l f O n z z o n t e , 
V e d i PUNTO, e ORIZZOSTE. 

B nuindi i M a r i n a r i d i í l i nguono i rombi 
cogli íieíFi nons i , concu i dift inguono i pun-
l i , e i v e n t i . V e d i VENTO. 

Egiino d 'ordinar io contano 32 rombi; i 
auali fono rappre feo ta í i colle 52 linee dei-
la ro fa , 0 carta della bufifola. V e d i BUS-
SOLA . 

^ « ¿ i ^ defínifee un rombo ^ una linea sul 
.globo terreftre, fulla B u í í b l a , o Carta di 
N a v i g a r e , che rapprefenta uno dei 32 ven
t i , che fervono a condurre un Vafcello . 
— Cof icché i l romáo fegui ía to da un Vafcel
lo fi concepifee come fírada o corfo del me* 
def imo. V e d i CORSO . 

I rombi fono d i v i f i , e fuddivif i come i 
p u n t i . — C o s í , T intero rombo corrifponde 
al punto cardinale. — I I raezzo rombo, a 
un punto c o l l a t e r a í e , ovvero fa un 'angolo 
d i 45 gradi col p r imo . — I I quarto di rom* 
bo fa un 'angelo di 22o 30" col m e d e f i m o . — 

,E i l mezzo quarto di rombo fa un' angolo di 
1 IO 15'. V e d i CARDINALE, COLLATERA-
LE , QUARTO , & c . 

U n a tavola de' rombi , o p u n t i , e delle 
loro diftanze dal meridiano : V e d i fot to l ' A r -
t ico lo VENTO . 

LINEA DI ROMBO / ¿ m ^ m w ^ , nella N a -
i ' i g a z i o n e , é quella l i n e a , che un V a f c e l l o , 
i l quale fi tiene nello üeífo collateral p u n 
to o rombo, deferive i n tu t to i l fuo cor fo . 
V e d i LOXODROMIA. 

L a gran proprietk della linea dt rombo, 
o loxodromia ^ e quella per cui alcuni A u t o -
r i la definifeono, fi é , ch' ella taglia t u t t ' i 
mer id iani fotto loftefs 'angolo. Vedi MERI
DIANO . 

Queft' angolo fi chiama angolo del rombo, 
ovver 'angolo /oüwiro^Vo. V e d i ANGOLO. 

L'angolo , che la linea di rombo fa con 
ana paralella aU' Equa tore , fi chiatna com-

0lr/nentodd rombo . V e d i COMPLEMENTO. 
,LV ¡dea deli ' ©rigine e delie proprietadi 
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della linea di rombo, i l gran fondamento del
la Nav igaz ione , fi pub concepire c o s i . —-
Come un Vafcello comincia i l fuo co r fo , i l 
v e n t o , con cui egli é f p i n t o , fa un cert® 
angolo col meridiano del luogo 5 e come fi 
í u p p o n e , che i l Vafcello corra efattamente 
nella direzione del vento , egli fa lo ftef?? 
angolo col mer id iano, che i l vento f a . 

S u p p o n e n d u ü a l lo ra , ch ' i l vento c o n t i n u í 
ad efl'er lo fieffo; ficcome ogc i p u n t o , 
i f i an tede l p rogre í ío fe ne puo í l i m a r e i l p r i n 
cipio , i l Vafcello fa fempre lo fteíTo ango
lo , col meridiano del l uogo , ov ' ei fi t r o 
va ogni m o m e n t o , o i n ciafcun punto del 
fuo corfo , che i i vento fa . 

Ora un vento , c. gr, ch5 é vu l tu rno ( m n h -
ee j i ) , e i l quale per confeguenza fa u n ' a n 
golo di 4 5 o , col m e r i d i a n o , é egualmente 
v u l t u r n o , ovunqu 'e i f p i r i ; e fa lo flefs'an
golo di 4 5 o , con t u t t ' i m e r i d i a n i , ch ' egl9 
incont ra . U n Vafcel lo p e r d í ) fpinto dal 
medefimo v e n t o , fa fempre lo fielV angolo 
con tu t t ' i meridiani ch ' egli incontra fu l la 
fuperficie della T e r r a . 

Se i l Vafcello veleggia a Settentrione e a 
m e z z o d l , ( nortb and fouth ) , egli fa un ' an
golo inf ini tamente acuto col mer id iano , cio$ 
egli é paralello al medef imo, o piu to f ioca 
de in elfo. —S' ei corre a Oriente e ad Oc
cidente C Eafi and wefi) , ei taglia t u t t ' i 
M e r i d i a n i ad angoli r e t t i . 

N e l p r imo cafo egli deferive en gran c i r 
c o l o ; nel fecondo, o un gran c i r c o l o , cioi 
is Equatore , od uno paralello ad e í fo . — S e 
i l fuo corfo é i r a i due , allora ei non de-
ferive un c i rcolo ; po iché un circolo tirata» 
i n tal maniera tagliercb'be t u t t ' i M e r i d i a n i 
ad angoli ineguali , i l che i l Vafcel lo non 
pub fa re . 

Eg l i deferí ve percib un ' altra curva , la 
cui p ropr ie tke í fenz ia le fié, di tagliare tutt4 
i Mer id i an i fotto lo fie fio angolo . — Qucfta 
curva fi chiama curva loxodromica, linea d i 
rombo, o loxodromia. V e d i CURVA. 

El la é una fpezie di fpi ra le , che a guifa 
della fpirale logarítmica fa u n ' i n f i n i t a d i £•/>-
cumvoluzioni o r ivol tolarnent i fenza che ma l 
a r r i v i ad un certo punto , cu i ella fempre 
í e n d e , e verfo i l quale ella s' avvicina ad ogni 
paífo . Ved i SPIRALE. 

Q u e í l o punto afympoticoátWn linea di rom
bo é i l P o l o ; al quale fe le foífe poíTibile d i 
arrivare , ella troverebbe t u t t ' i M e r i d i a n i 

con-
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cong iun t i , e fi perdercbbe i ti ciTi . Ved i 
POLO . 

I I corfo adunque d ' u n V a f c e l l o , fuorché 
ne' due pr i tni cafi , é fempre una linea di 
rombo; la qual linea é Tipotenufa d ' u n t r i a n -
golo re t tangolo , i cui due a l t r i l a t i fono i i 
corfo del Vafceüo , o la d i ñ a n z a corfa in 
iongitudine e k t i t u d i n e . Ora la lat i tudine 
fi ha d 'ordinar io per o í í e r v a z i o n e , ( Vedi 
LATITUDINE); e l1 angolo del rombo , con 
T uno o f altro de' due i a t i , mediante la 
B u í í o l a . V e d i BUSSOLA . 

Percib t u t t o quello che fi ricerea per vía 
di ca lcó lo ncl Navigare , fi é la valuta del-
la lunghexza della linea di rombo , o della 
d i ñ a n z a corfa. Ved i CORSO. 

M a come u m tal linea curva vcrrebbe ad 
efiere di grand1 i r ab rogüo nel c a l c ó l o ; fareb-
be neceflario di avere i l corfo del Vafcello 
i n una linea re t t a ; ¡a qual linea retta per 
íutro dee avere la proprieta eflfenziale della 
linea curva , c ioé queila di tagliare t u t t ' i 
M e r i d i a n i ad angoli r e t t i . — I I método di 
far quejlo fi vegga fotto f Anteólo CARTA 
DA NAVIGARE . 

Se P A , P F , P G , & c . { T a v . Naviga-
zione y fig. 19. ) fi fuppongono efiere M e r i 
d i a n i , A I TEqua to re , e A E u n ' a l í r o g r a n 
circolo della Sfera: A O rapprefentera una 
linea di rombo , g i i angoli della quale coi 
varj M e r i d i a n i , eíTendo rainori d i quell i del 
gran c i r c o l o ; ne fiegue, che i l rombo non é 
un gran circolo della Sfera. —Se percibun 
Vafcel lo vien da principio diret to verfo E , 
e coflantemente per fi fie nello üeíTo rombo, 
non giugnera mai al ¡uogo E , fuorché nel 
luogo O , che é p iu lontano dalF Equatore 
A í . 

Q u i n d i , come fulla fuperficie d' una Sfe
r a , la v ia p iu corta tra A e O é nn 'arco 
d ' u n gran circolo tra A e O ; la linea di 
rombo non é la via piu corta , o la mina r 
d i í l anza da un luogo a i l ' a l t r o . V e d i CIR
COLO, SFERA, DISTANZA, & c . 

Ufo delle LINEE DI ROMBO nella Nav i -
gazione. i 0 . Se i M e r i d i a n i P A , P C , P D , 
& c . ífig. 20.) non fono ben lungi in diípar-
t e , la linea d i rombo A I H G é divifa dai 
paralelli e q u i d i ñ a n í i B I , K H , F G , & c . 
i n parti egua l i . 

Quindi £ 0. ie part i del rombo A I , e A G , 
fono come le l a t i tud in i A L e A N dei luo-
g h i l e G - — 2^. Poiché g i i archi A B , I K , 

H f , fono €g!á-ali i n m a g n i t u d í n e , e perci^ 
ineguali in numero di g r ad i , la fomma de-
gl i a r c h i , chiamata lams metodynamicum, 
o miglia di Iongitudine, non é eguale alia d i f -
ferenza di Iongitudine A B de5 luoghi A e G , . 

2o. La lunghezza della linea di rombo A G 
é al c a m b i a m e n í o o diíFerenza di lat i tudine 
G D , nella ñeíTa ragiune, c h ' é 1'iniero íi^ 
no al co-fino dcl l 'angolo del rombo, 

Q u i n d i i 0, eífendo dato i l rombo, su cui 
fi veleggia , e infierne la differenza, o i l 
c a m b i a m e n í o d i l a t i t u d i n e , r idotto in m i 
g l i a ; la lunghezza della linea d i rombo, o 
la dillanza dal luogo A al luogo G fopra lo 
fíeífo rombo, fi ha colla regola del t r e . — -
20 . , Effendo dato i l rombo, infierne colla 
quanti ta del corfo del Vafcello fullo fteííb 
rombo, cioe la lunghezza del rombo A G ; H 
differenza di lat i tudine D G , fi ha colla re
gola del tre , in migl ia da convert i r f i i n 
gradi d i un gran circolo . 3^. La difTerent-
za di la t i tudine D G eífendo data i n m i g l i a ; 
come anche la lunghezza della linea di rom
bo A G : 1'angolo del rombo f e per confe-
guenza i l rombo, su cui fi veleggia, fi ha 
colla regola del t r e . — 4 0 . Poiché i l co f t m 
é a i l ' intero fino come i ' in tero fino ai fe-
cante j la differenza di lat i tudine G D , é 
alia lunghezza della linea di rombo A G , co
me 1? intero fino al fecante dell ' angolo del 
rombo. 

3°. La lunghezza della linea di rombo, o 
del corfo del Vafcello nello fleíTo rombo A 
G , é al latus mecodynamicum, o lato meco-
dinamico A B - f - ^ í C - j - H F , come T i n t e 
ro fino al fino dell ' angolo loxodromico G A P » 

Q u i n d i i 0 . , effendo dato i l r o w ¿ o , o T á n 
gelo del rombo, come anche i l corfo del V a 
fcello nella fie fia linea di rombo A G ; ü la
to mecodinamico fi ha colla regola del t r e , 
i n m i g l i a ; cioe, nella fleffa m i f u r a , i n cut 
la lunghezza del rombo é data — 2 ° . , nello 
fieffo modo , i l lato mecodinamico A B - f -
I K •4- H F effendo dato , come anche la 
linea di rombo o i l corfo del Vafcello A G ̂  
i l rombo in cui fi veleggia fi trova colla re
gola del t r e . 

4o. I I cambiamento di lat i tudine G D , 
é al lato mecodinamico A B - f - I K - J - H F ; 
come T in te ro fino , alia tangente del l 'an
golo loxodromico P A G , o A I B . 

Q u i n d i , i l rombo, o angolo loxodromico 
P A G , e i ! cambiamentp di latitudine G D , 

effen-
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eíTendo cía t i ; H ^ 0 Mtcodinamtco fí t rova 
colla regola del t r e . 

.-o IJ laco mecoiinamtco A B - j - ^ K - f -
Y i v 'e una media proporzionale tra i ' aggre-
oato del rombo A G , e it cambiamento d i 
fantudifle G D e k lor difFerenra. 

Q u i n d i , i l carabiamento di lat i tudine G 
p e la linea di rombo A G , effendo dati 
jn m i g ü a ' , i l lato mecodinamico íi t rova hel
la rteíía mifura . 

5 ° . I I lato mecodinamico A B -f- I K -f-
H F eííendo dato ; trovare la longitudine 
A D . 

Moi t ip l ica te i l cambia m e n t ó , o fia dir-
íe renza di lat i tudine G D per fe i , i l che 
]a nduce in parti , di dieci m i n u t i ciafcti-
n a , divídete peí prodotto i l lato mecodina-
w/Vo i i quoziente da le raigüa di long i tu 
dine corr i ípondent i alia difFerenza di l a t i t u 
dine in dieci m i a u r i . Riducete quefíe m i -
glia di long i tud ine , in ciafcun paralello., in 
difFerenxa di long i tud ine , mediante una T a -
vola loxodromica. La í o m m a di que í i e é la 
longitudine ricercata. Ved i LONGITUDINE . 

70. Se un Vaíce l lo veleggia sur un rombo 
'Set tentr ionale, o meridionale , e g ü defcrive 
i m meridiano j fe sur 'un rombo a Levante o 
a Ponente , ei defcr ive, o T Equinoz ia le , 
o una paralellaa q u e í k ) . Vedi N A V I G A R E . 

8o. Per trovare i l rombo tra due luoght, 
per calcólo , o geométricamente . N o i abbia-
m o due carvoni, o p róporz ion i : la prima , 
— Come i l raggio ( radiur) é al co fino del la 
la t i tudine mezzaua y cosí' é la differenza d i 
longitudKie a ü ' i n t e r a partenza dal meridia
no , nel corfo tra 1 due luoghi propofti . La 
fecoúda , — Come i l raggto é alia raezia 
fomma dei co fint d'ambe le la t i tudin i ; ov-
vero ( p i u t t o t l o per modelli geometrici ) co
me diannctro é alia fomma dei co /¡ni d' am
be le l a t i túd in i ; cosí é la di íferenza di lon
gi tudine alia partenza da! mer id iano . 

Per efempio della prima proporzione. — 
Si ncerchi i l rombo tra Capo Finisterre^ La
t i tudine 45o, Longitudine y 0 20% e iJ I fo
j a di S. N i c o l a , Lat i tudine 38o, L o n g i t u 
dine 55^0 . La |antucline m e z x a n á é 4c0 
30 , i l complemento 49o 30'; e la differen-
%a di longitudine 15° 20'. Faori di queAe 
n í m o n partí eguaii , n ó t a t e 15o da C a L , 
i f i g . 21.) e deícr ivete Tarco B D con 60o 
delie corde, e h te lo eguale a 49o 30 ' , e 

. ü r a t e C D continuata piü oltre í ino ad A 
Tom, VIL 
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1—T3a L préndete la piu vicina d i í ianza a 
A C che é eguale a L M , e fatela una gam
ba d ' u n t r iangolo rettangolo ; fate Fal t ra 
gamba la differenza di lamudine 5 0 , laqua-
le n ó t a t e dalle parti eguaii da L a B . — A i -
l o r a , r e l iení ione M B mi fu ra ta Tulle dette 
p a r t i , moí^ra che la d i í lanza é 13o 24' , la 
quale , accordando 20 leghe a un grado , é 
quafi 2Ó8 leghe. -—Pofcia , co! raggio C B 
mettendo un piede in M , traverfate i l t r i an
golo del rombo a G H ; la qna!' ef tení ione 
mifurata fulla corda piíi grande é quafi 22o , 
i l cui complemento é 68° \ e tanto é i l rom
bo dal meridiano tra i due luoghi , mon
tando a 6 p u n t i , e piu di 80 m i n u t i . 

Per efempio della feconda proporzione . 
— Si ricerchi di trovare i l rombo e di lianza 
t ra Capo Lizard, e Bermudas. La l a t i t u 
dine del Liz-ard effendo 56o , e quelia d i 
Bermudar 32o, 20' , ovvero 52o, 41 cen-
t e f i m i , e la lor differenza di l o n g i t u d i n e , 
55 g r a d i ; t í r a t e le linee A C e C D (f ig. 
21. num.z.') ad a n g o l i r e t t i , c con 60° dei-
le corde minor i deferivete i i quadrante M I , 
e n ó t a t e i l raggio da I a D ; cosí é C D i l 
diámetro*, poi contare ambe le i a t i t u d i m da 
H a F e G , la piu vicina d i í l anza da F a 
C I , é i l co ftno della latitudine^ di Bermti-
das, i l qual nó ta t e e fegnate da C a E : D i 
nuo?o , la piíi vicina diftanza da G a C I , 
é i l co fino della latitudin-e del Lizard , i l 
quale coilocate da C a S , cosí é C S la 
fomma d ' ambi i co-fmi; tirate D S , e n ó 
tate 5 5 g r a d i , la dtflferenza di longi tud ine 
da C .a V , fuori delle maggiori part i egua
i i , e tirate V B paraiella a D S , cosí é C 
B la partenza dal meridiano nel corfo tra i 
due l u o g h i . —Facendo c i b , dunque, una 
gamba d' un tr iangolo ret tangolo. , n ó t a t e 
17o , §9 centefimi , la differenza di l a t i t u 
dine tra quei l u o g h i , fuori delle íleífe par
t i eguaii da C a L , e t í ra te B L . — Q u e -
íla rapprefenta i l corfo e diiianza tra i ! L i 
zard e Bermudas ; e l 'ertenfione L B raiui' 
rata fulle itcííe parti eguai i , moftra che la 
didanza é 44o , 31 c e n t e í i m i , i l che , ac
cordando xo leghe ad un grado, é 88ó le
ghe . 

A i l o r a , pertrovare i l cor fo . — C o n 6oQ 
delle corde, mettendo un piede in L , co l l ' 
a l t ro fate de' fegni in Y e allora Teífen-
Cone Z Y , mifurata fulla corda, moí t ra che 
¡i rombo é 66° 5 37'' dal meridiano. Q u e í U 

I i pro» 
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propomone nel prefentc efcmpio, fía aítaí 
g iu f t a , fecondo la Carta di Merca to r e ; lad* 
dove la pr ima proporz ione , mediante la la-
t i tud ine mezzana , avrebbe dato i l rombo 
0 7 ° , 2% dal meridiano , e la diftanza 902 
I t g h e . 

D i n u o v o , facendo C A eguale a C V , 
una linea che fi uni íce a L A farebbe i l cor-
fo e la d i í k n z a fecondo le íleíTe l o n g i í u d m i 
e l a t i tud in í efprefle fulla Car ta p i a ñ a ; con 
che i l corfo verrebbe ad eflere 72o, 17 'dal 
mer id i ano , e la diftanza 1155 Leghe. V e d i 
NAVIGARE, CARTA, &C. 

R O M B O I D E , rhomboides, nella Geome
tr ía , una figura quadj i la tera , i eui l a t i ed 
angoli fono ineguali \ ma g l i oppofti , egua-
l i . V e d i FIGURA . 

O v v e r o , la romboide é una figura quadri-
latera, i cui oppofti la í i ed angoli fonoegua-
l i ; ma non é , né equi lá tera , né equiangola a 

T a l ' é la figura-N O P Q . Tav. Geometría, 

Peí m é t o d o d i trovare 1' área d i una rom
boide : V o d i ROMBO. 

ROMBOIDE, rhomboides , n e l l ' A n a t o m í a , 
un m u f c o l o , cosí detto dalla fuá figura.— 
V e d i Tav. Anat. ( M i o l . ) fig. 6. n. 29. V e d i 
anche MUSCOLO . 

E g l i giace fotto i l cucnllaris, e nafce dal
le duefpine infer iori del eo l io , e dalle quat-
t r o fuperiori del dorfo ; e s ' infer i íce earno-
fo nel l ' intera bafe della fcapula > ch 'eg l i t i 
ra i n d i e t r o , e un poco i n al to . 

R O M P E R E VÍA, o P i z z r c A R E , nel l 'ar 
te del Gia rd in ie re , una forta di potagione; 
fatra col bezzicare o firappar via i rami , o 
i rampoll i d' una planta od albero, tra 1' un-
ghie di due d i t a . Ved i POTARE. 

L a maggior parte de' Giard in ie r i é di pa-
re re , che i l p i l c a r e ( che g l ' I n g l e í i chia-
mano pinching) contrihuifee a l l ' abbondan-
za del f r u t t o , non men che de' r a m i ; e d i 
cono , che i g iovani g e r m o g l j , c o s í fcapez-
z a í i , fono men ' a t t i a diventar neri ed a 
m o r i r é , che quando fon tagl iat i col fal-
ce t to . 

X a ftagione di co%i jompere é pr incipal
mente in A p r i l e o in Magg io ; e cib fi pra-
t ica pur alie vo l íe i n Giugno e L u g l i o . — 
L i f ru t t i su cui tal rompimento íi pratica fo
no f o p r a t t u í t o i m e l l o n i , i cocoraeri, & c . 
Quiminjt lo preferive eziandio per alberi da 
frut to . 

R O N 
Si dee c\o praticare principalmente sul ra* 

m i grandi verfo la c ima dell5 a lbero , i qua-
l i fono i n u t i l i e pu ré con fu mano una gran, 
q u a n t i d di buon fucchio, Rade vo l í e fi dec 
fare sui grandi r ami a b b a í í o ; i quali fi han-
no fempre a confervare per la potagione iber-
na , acciocch' eíTi poífano fomminiftrarne de-
gl i a l t r i Panno feguente, acconcj a r iempie-
re i luoghi v o t i . • — N é fi ha da far l 'ope-
razione del pizzicare su teneri germoglj ; 
pe rché non a vendo eííi che appunto i! fuffi-
ciente fucchio per loro íieífi , quand' eíli 
vengono a mandar fuori piü rami nel luo-
go ove fono pizzicati , la piccola p r o v v i -
gione di fucchio a loro accordata eífendo 
divifa , g l i far a m o r i r é per mancanza di nu 
t r i m e n t o . — L ' operazione fi fa dentro d i 
due o tre occhi del ramo , da cui effi ger-
m o g l i a n o . 

L ' eífet to del pizzicare fi é , che in vece 
di un i n u t i l e , e forfe dannpfo ramo di bo
fe o , u n ' albero vigorofo ne mandera fuor i 
due o tre negli occhi che r imangono ; e ve
n d i d o cosí d ivi fo i l fucch io , i rami poífo» 
no eífere d i meno , ed a t t i a portar legna e 
f r u t t o . 

R O M P I T U R A , ro t to ; prcífo g l ' Inglef i 
R O M P E E , o ROMPU, n e l l ' A r a l d i c a , íi 

applica agli o r d i n a r j , che fono rapprefen-
ta t i come row" come a caproni , le cui pun
te fuperiori fono tagliate v i a , — C o m e nel
la Tav.. J ra ld . ^ . 8 3 . - - - E g l i porta un ca-
prone rompee, r o t t o , fra tre muggim , ar
gen to , col norae di Sault, 

R O N C O N E , ne l l 'Agr i co l tu ra , denota, 
uno í l r u m e n t o d a t a g i i o , che g l ' I n g l e f i chia-
raano bilí ^ delia fpezie de l l ' a fc ie , accomo-
dato ad un manico , ed u ía to a fcapezzare 
a r b o r i , & c . - — Q u a n d o é c o r t o , lo chiama-
no hand-bill , roncone da mano ; quand'e. 
l ungo , hedge-bill, roncone da fiepe. 

R O N D A , un termine mil i tare , che fi-
gnifica un p a í f e g g i o , o g i r o , che un Of f i -
c ia le , accompagnato da qualche Soldato , fa,. 
i n una Guernigione o Piazza fo r t e , attorno; 
alie mura della medef ima, di notte t e m p o ; 
per afcoltare fe v ' é qualche forta d i m o v i -
m e n í o , o di fi re pito al di fuori delle f o r t i -
ficazioni, e per vedere fe le fentinelle fono; 
v i g i l a n í i , e fanno i l lor dovere, e fe o g n i 
cofa é in buon' ordine . V e d i C O N T R A -
R O N D A . ; 
" I n Gucrn ig ion i rigorofe , le ronde vannrfc 
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m m quarto d'ora , affinché ü terrapleno , 
c ' l foffo fia íempre ben provveduto - L e 
fentinelle hanno da gndar chi va Id a una 
certa diftan^a ; e da prefentar le loro a r m i , 
ouando le roník Paffano i ^ ú da. Per' 
mettere che per íona alcuna s1 avv ic in i a 

^ Quando la ronda é v ic ina al Corpo d i guar
dia i l Soldato di fentmella gr ida , c h í v a l a ? 
e quando la rifpofta é , la ronda, egli d i ce , 
ferma ; poi chiaraa i l caporale di guardia , 
i l quale t ira íuor i la fpada , e chiaraa p u r é , 
ih i va la? e quando íi r i fponde, la fonda, 
quegli che ha la parola s 'avanza, e la da al 
caporale, i l quale la riceve tenendo la pun
ta delía fuá ípada al petto del da tore . V e d i 
PáSSAfAROLA , 

Via delk RONDE. Ved i r A r t i c o l o V I A . 
Gowír^RONDE , V e d i CONTRA-RONDA, 
Capí d i RONDA, preffo g l ' I n g l e í i round-

hcadr. V e d i WIGHÍ ^ e TORII . 
RONDA, nclle Accademie d i maneggio , 

denota un paflfo, o andatura circolare. V e 
di PESTA , e VOLTEGÓIARE. 

R O N D E L , nella For t i f icaz ione , fí chia-
ma dagl' IngleO quella torre rotonda , che 
vien talvol ta eretta al piede d ' u n b a ü i o n e . 
V e d i TORRE. 

R O N D O N E manlet, preffo gl i I n g l e f i , 
nelT Ara ld i ca , un piccol ' uccello r app rc í en -
tato fenza p ied i , e propriamente ancora fen-
za becco. 

Si ufa come una differenza o fegno di d i -
ñ i n z i o n e d 'un fratello p iu giovane ; alcuni 
d i cono , pih particolannente del quarto fra
t e l l o , o famig l i a . V e d i DIFFERENZA. 

R O O D , m i fu ra Ing le fe , che denota una 
quanti ta di terreno , eguale aiía quarta par
te d' un acre , o jugero ; e contenente 40 
pertiche quadre . V e d i ACRE , PÉRTIGA , 
¿kc. 

R O O F - m í f , o R u F F - í r m , chiamanfida-
gl i Inglefi quei legni d' un Vafcello , che 
van no dal mezzo bordo al caffero. 

Ufano anche di quedo termine peí legni 
fuperiori d ' una fabbrica ; donde ne 'Conta-
di dell ' Inghi l ter ra Settentrionale egli é co-
mune per figaificare un ' intera famiglia , col 
d i r é , t u t t i quei che fono fotto i l tale roof-
m e \ c ioé fotto i l tal legname di t e t t o . 

R O P A L I C I verji , preíTo gl i A n t i c h i , una 
forta di verfi che cominciavano con monof i l -
labi e contiauavano con parole che andavan 

ROS 251 
gradatamente diventando p ih e pih lunghe 
fin'all'ultima, ch'era la p iu lungad i t in te* 
V e d i VERSO.' 

Ebbero i l nome dál Greco ¡wrzKov , una 
clava , o mazza , la q ü a l e , come q u e l l i , 
comincia con una cima frailza , e diventa 
piu e p iu groíía verfo la tefta. — T a l ' é i l 
verfo d' O m e r o , Qiyiáy.stp ' A r p é ^ n ^oip^-ysyií , 

E quel La t ino d' Aufon io : Spes deus ater-
YI$ Jlationií conciliator. • 

R O P O G R A F I , rhopographi * , 'Voiráypa^oi, 
n e l l ' A n t i c h i t a , un ' appellagione data a cer t i 
p i í t o r i , che fi riftringeano a foggetti ba f f i ; 
t a l i come a n i m a l i , p iante , paefaggj, & c . 

* La parola e formata dal Greco ponros, 
b.igatelle , o robe povers , c ypátpca , i * 
fenvo , dipingo. 

La íieífa appellagione fu anche data a quel
l i che í ag l i ano figure d' u o m i n i , & G . i n bof* 
í o , fi 11 i rea , tafTo , & c . ne' G i a r d i n i . 

RORIFERUS D i ' Sus, condotto ro ran te , 
0 rorifero; un nom-i dato da alcuni al con
dot to torácico j per la fuá maniera lenta di. 
condurre , e per cosí d i r , i nñ i l l a re i l chi lo 
nel comune r i v o , o maí ía del fangue. V e 
di TORÁCICO , & c . 

R O S , rugiada . V e d i l 'A r t i co lo RUCIA
DA . 

Ros Vitr iol i , i ra i C h i m i c i , é alie vol te 
ufato peí p r imo flemma dif t i l la to dal v i t r i -
uolo in balneo Maria . V e d i VITRIUOLO. 

R O S A , rofa, póS'oy, un fiore m e d i c í n a l e , 
p r o d o í t o da un'arbufcello del medefirao no
me j che da la denominazione a var; prepa-
ramenti nella Farmacia . Ved i FIORE . 

Le fpezie deilerofe fono v a r i é : quclle che 
principalmente s' adoprano nella medicina 
fono le rofe dama/chine , e le rojfe . — Le 
dama/chine fono un purgativo buooo e ficu-
r o , atnrainifirate in infuf ione, o i n via d i 
f c ü o p p o . — Le rojfe fono af t r ingent i ; e la 
conferva d i eífe fa buona r iufci ta contro i 
ma l í di petto e di p o l m o n i , canche contro 
1 mal í d ' o c c h i . V e d i CONSERVA. 

Ev tradizione degli A n t i c h i , ch ' i l D i o 
d' amore regalo ad Arpocrate D i o del filen-
zio una bella rofa, la prima che fia ftata 
conofeiuta; per impegnario a non difeoprí-
re alcuna delle pratiche p r íva te d i Venere 
fuá madre. — E qu ind i ne venne i l coi tu-
me di avere una rofa collocata nelle loro ca
rne re d 'al legria e d ive r t imen to , affinché fot-
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to la ficurta di quella po te í í e ro indurfi a met-
ter da par íe ogni freso o molefto r iguardo , 
e a difcorrere d 'ogni cofa a lor p i ace rc — 
C o s í la rofa divenne i l firabolo del filenzio; 
di modo c h e r e í f e r e fub rofa, fot to l i r o f a ? 
denota lo fteffo , che trovarfi fuor di pen
có lo di veder divalgata alcuna conve r í a -
zione r 

Zucchero di ROSE, é f a t t o di foglie di ro-
íe ro f l e , feccate in un f o r n o , pol fer izza te , 
e meffe in una propia quaritita di z.ucchero 
difciol ío con un poco d5 acqua in uno fcal-
davivande fopra i l fuoco . V e d i Z U C 
C H E R O . 

Acqua ROSA, un'acqua tratta per di í l i l -
lazione da rofe damafchine o roíTe . Ved i 
ACQUA. 

E l i ' é un buon cordiaie , e fu anticamen-
te aíTai fliraata ; ma da qualche tempo in qua 
ha mancato di c réd i to , ed é poco uíata T 
fuorché »e ' mal i d1 o c c h i , e ne' p r o f u m i , e 
ael lavarfi . 

F perahro i n grande flima per tu t to l ' O 
r i en t e , particolarmente nella China e nelia 
P e r f í a , ove i l comraercio fulla medefima é 
aíTai coní íderabi le . — Le foglie di refa che 
reflano al fondo del lambicco , hanno la na-
turale quahta catár t ica ; e fi confervano ezian-
d io per p r o f u m i . 

ROSA ¿f oro , é quella rofa che i l Papa be-
Redice alia M e í í a della p r ima Domenica di 
Quarefirna, mcntre fi canta Utare Jemfalem y 
e la quale , dopo la MeíTa , egü porta i n 
proceíTione ; e pofcia la manda in regalo a 
«j.ualche Principe Sovrano . 

Le F az i o n i de lía ROSA 6 ¿anca e rejfa •> fo-
no faraofe nelle Storie d' í n g h ü t e r r a . Eb-
bero la lor ' origine n e i 1454 , fotto Enr ico 
V I . tra le Cafe d'íor/fc e d i Lamafier ^ e fi-
a i rono in Enr ico V I L che ne congiunfe i 
due r a m i . — L a Cafa d i Lancajier avea p€r 
di vlía una rofa bianca ; quella d' York , una 
roffa . V e d i FAZÍONE . 

Legno di ROSA , lignum R h e d i u m , o af-
pala thum. Vedi ASPALATO . 

ROSA, nelF A r c h k e í t u r a , e nella Scultu-
ra , un 'ornamento tagliato a raflomiglianza 
d' una rofa . — V e d i T a v . Archi t . fig. 54. 
f g . 2 6 . Ut..6. V e d i anche ORNAMENTO. 

Si ufa principalmente ne' f reg j , c o r n i c i , 
vol te di. C h i t í e , ed i n particolare nel mez-
?o di eiafcuna faccia del l ' abbaco corint io. . 
V e d i ABBACQ. —-E negji fpazj tra i modi-
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glioni ; fotto i C i e l i delle cornici . V e á i 
M O D l G L I O N I . 

Ugne di ROSA. V e d i P A r t k o l o UGNA . 
Diamante di ROSA . V e d i P A n i c o l o DÍ A-̂  

MANTE. 
ROSANOBILE, rofe mble , un 'an t ica mo-

neta d ' o r o , I n g l e í e , che fu b a t u t a la p r i 
ma volta in tempo del Re Eduardo I I I . , al
io r chiamata the penny of g o l d , i l foldo d' o-
ro ; e pofcia detta roje-noble, perché rtampa-
ta con una rofa : Valeva 6 f e i l l i n i , 8 da-
n a r i . Vedi NOBLE, e C o m o * 

R O S A D E , chiaraano gl ' Inglcfi una for-
la d i l iquore , p r e p á r a l o di mandóle p é ñ a 
t e , e di l a t t e , m i l l o con Zucchero ch ia r i -
ficato.. 

R O S A R I O , nella Chiefa R o m a n a , una 
corona confidente in c inque , o quindici de
c ine , per dirigere la reeitazione d' a l t re t tan-
te A v e M a r i e i n onore della V e r g i n e . V e 
di CORONA. 

ROSARIO , denota anche quella nieíía o 
forma di- di-vozione indrizzata aila V e r g i n e , 
alia quale é accomodata la corona di quel 
nome. V e d i VERGINE. 

Alctsm attribiiifcono 1' i nu i tuz ione del Ro-
fario a S. D o m e n k o i ma F. d1 Archer y d i -
H i ó ñ r a , c h ' e g ü era in ufo nel l ' anno r i c o ; 
coí lcché S. Domenico pote va fojamente ren
de rio piü celebre . A l t r i l ' aferivono a Pao-
lo L ib ico cd a l t r i a S. Benedetto; aáfri^** 
C e r t o f i n i ; a l t r i al venerabile Beda j ed al
t r i a Pietro 1' Eremita , 

Quegii che 1'aferivono a S. D o m e n i c o , 
non s| ac corda no circa i i tempo particolare 
della fuá inft i tuzione ; alcuni la r imet tono 
a l l ' anno 1208, q.uand' ei predi cava con tro 
gl i Albigenfi \ a l t r i pretendono , ch' ei la 
fece nel eorfo delle fue m i í ü o n i 111 I fpagna , 
prima di paflare i n Francia.. 

X ' Ordine del R o f a r i o , o della Madonna 
del Rofario y é un ' Ordine di Caval ier i , che 
Schoonebeck ,. e '1 Gefu i ía Bonann i , fuppon
go no eífere flato i n í t i t u i t o da S. Domenico i 
ma sbagliano: perché quefto Santo non ha 
mai fondato ale un Ordine fotto quedo ne
me ; e fecond, ogni apparenza queífi A u t o r i 
fanno u n ' O r d i n e mi l i t a re di un 'Eferc i to d i 
C r o c i a t i , che fotto i l comando del C o n t é di 
Montfort pugnarono contro g l i Albigenfi . 
V e d i CROCIATA, e ALBIGENSI . 

L ' Abate G i u f t i n i a n i , e i l Sr. Hermant % 
vogÜono che q u e f t ' O í d i n e ñ a fiato í labi l i -

to d& 
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í o da un 'Arc ive fcovo di T o l e d o , nomina-
í o Federico, dopo la morte di S. Domen i -
co* e che portaíTe per d i v i f a , una Croce 
ñe ra e bianca , in mezzo allaquale erarap-
p re í en t a t a la M a d o n n a , col fuo Bambino 
i n una mano , e con un Rofano nell ' al-
tra • — F * Mendo_ aggiugne , ch'erano ob-
bl igat i a recitare i l rofano h r certi g i o r n i . 
.— Dopo t u t t o , F. Hclyot dub i t a , fe mai 
c í i í te f fe , o no , un t a i ' O r d i n e . Ved i O a -
DINE . 

ROS A T A Jloe. V e d i ALOE. 
R O S A T U M Acetum. Ved i ACETUM. 
ROSAIÜM Aromaticum. Ved i AROMA-

TICO. 
ROSATUM v'tnum . Vedi VINO . 
R O S I C R U C Í A N T , in Inglefe Rofycyw 

eians , ovvero brotkers of the Rofy Croff ^ 
f ra te l l i , o Frat i della Croce Roffa ; un no-
me aí íunío da una Setta o brigata di F i l o -
fofí Ermet ic i \ i qtiali inforfero , o almeno 
furono prima conofciuti in Germania , nel 
pr inc ip io d e Ü ' u u i m o S e c ó l o . V e d i HER
MÉTICO . 

Si legarono tra loro infierne con un fe-
greto folenne» i l qual 'effi giurarono di con-
íervare inv io iab i lmente . Quel l i a cui fi ac-
cordava l ' ingreflb nel lor ' Ordine , íi ob-
bligavano ad una rigorofa offervanza di cer-
te rególe ftabilite. 

Pretendeano di fapere tut tc le Scienze, 
c principalmente la Medicina ; della quale 
fi í 'pacciavano per re i laura tor i . •—Si dava-
no per padroni di mo l t i íCmi impor tant i fe-
greti \ e tra gli a l t r i , di quello della pie tra 
filofofale : i qual i t u t t i eifi affermavano d1 
a ver ricevuto per tradizione dagli ant ichi 
Egizj r e C a l d e i , dai M a g i e dai Gimm-

fofijti* Ved i FILOSOFA LE PIETRA. 
I I lor Capo era un G e n í i l u o m o Tedefco, 

educato in un M o ñau ero , ów 'eg l i imparb 
h lingue , -— N e l 1378. ando alia Te r r a 
Santa T dove cadendo infermo a Dama ico , 
c o n í u l t b cogli A r a b i , ed a l t r i Filoíofi O-
nenta l i , da 'qual i r fu fuppofto, ch 'e i ve-
niffe in iz ia to in queíV arte maravigliofa . 
—• A l fuo r i to rno in Germania y formo una 
Socisia , a cui egli comunieb i fegre t i , ch1 
avea portati con feco dai i ' Oriente , e m o r í 
nel 1484. 

S o n ó ftati d i f t i n t i con varj n o m i , acco-
moda t i a varj rami della loro dot t r ina . 
«-icrshe eíTi pretende va no di pro!ons.are. i 
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periodo della vita umana , col mezzo d i 
cert i nefirum , e anche di riftabilire la gio-
ventu ; fi chiamavano immortales. 

Come pretendeano di faper ogni cofa, 
fono ftati cletti i l iuminati; e perché non 
fono punto eompar í i per lo fpazio di pa-
recchj anni^ in cui hanno voluto re f ta r in-
c o g n i t i , fono ñ a t i nemina t i fratelli o frati 
invif ibi l i . 

La loro Societa viene fovente fignificata 
eolle lettere F. R. C . , che alcuni fra loro 
interpretano fr aires roris cotí i , eíTendofi pre-
t t fo che la materia della pietra filofofale fia 
una rugiada concot ta , efaltata , & c . 

A l c u n i , che non f o n ' a m i c í d e ' M u r a t o -
r l F ranch i , fanno la prefente famofa Socie
ta di quefti u l t i m i un ramo de' Roficrucia-
n i ; o p iu t t o í l o i Roficruciani fleífi fo t to un 
nuovo nome , o rclazione j C/OA, come l i 
bree della fabbrica 5 o fervi tor i per mura
r e , che gl1 Inglefi appellano r f ^ w f r í to buil-
ding. •—Ed egli é certoT^che v i fono alcu
n i M u r a t o r i F ranch i , che hanno t u t t ' i ca-
rat ter i de' Roficruciani y roa lafceremo ad a l 
t r i i l giudicare , i n che con (i da P Era , e i* 
origine di queí i i M u r a t o r i , della quale par
la i l $r. Anderfon, non che quella del Ra-
JicmcianismQ^ qui Habilita da Naudams, che 
ha feri t to efprefl'amente su tal ma te r i a . V e 
di LIBERI MURATORI. 

R O S M A R I N O , ROSMARINOS t una pian-
ía M e d i c í n a l e , i l cui fiore, chiamato an-
thos y é d' un notabile ufo nella prefente 
pratica . Ved i ANTHOS . 

í fiori d i rofmarim fi ñ i m a n o i l p r i n c i 
par a r o m á t i c o d e ' n o í l r i t e r r e n i . — í t t ^ 1 . 
Qulncy ne parla come di cofe buone nella 
maggior parte delle doglienze nervee, fpe-
zialmente di quelle che piovengono da t iop-
po umido e freddo y e fíen do que! i i caldi-, e 
feccant i . — I n epilefile , apop le í i i e , para-
l i f i e , & c . fono di rado o r a m e í u nella pre-
ferizione, fotto una f o r m a , o l ' a l t r a . V e 
di AROMÁTICO . 

Abbondano di un olio fottile , fino , e de
tergente, i l quale g l i rende a t t i a r o m p e r é 
le o í t r u z i o n i , ed aperi t ivi j per i l che fe 
ne fa ufo in o í l ruz ion i u te r ine , nel l ' i t te-
r izia 7 & c . 

S o n ó la bafe della r inomata acqua d ' U n -
gheria^ con una piccola quanti ta della qua
l e , allungata in acqua comune , i confettis-
si fanno la conferva d i fio» di rofmarmo> 

T ef-
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y e ü c n z a d' acqua d i rofmarim j &C. V e d i 
ACQUA UNGARICA . 

R O S O L F , preflb g l ' I n g l e f i Rofolis , o 
Ros-Solh, popolarmente, Ro/a-Solis , ü n l i ' 
quore fpiricoío e piacevole, che fi prende 
f o p r a t í u t í o dopo i l c i b o , a piccol i í b r f i , 
per ajutare la digefl ione; effendo comporto 
d' acquavite bruciata , zucchero , einnamo-
m o , e acqua di latte , ed alie vol te profu-
i n a t o , con un poco di m u f c h i o . 

Ebbe i i fu o neme da che anticarnente ve-
uiva tu t to preparato del fucchio della plan
ta ros Sol i í , rugiada del Solé j ma queí la 
p i a n í a non ha p iü che fare de ' d i luí i n -
g r e d i e n í i . 

I I mig l iore fi é quello d i T o r i n o , — I 
Francefi ne hanno una forta particolare , 
non detta ros Solis, ma du Roy , pe rché 
adoproffi con buon effetto dal Re L u i g i X I V . 
— Egl i é comporto di v ino di Spagna, i n 
cui fon ' infuf i anice, finocchio, a n e t ü , co-
i landro , & c . per tre fettimane . 

R O S O L I ' A , ROSELLÍA, Morbi l l i , nella 
Medic ina , un ' in fermi ta c u t á n e a , con fi ¡len
te in una general' apparenza d' eruzioni, o 
disfogamenti , che non tendono a fuppura-
%ione, od a generar putredine , ma che 
empiendo la pelíe d i macchie rofle vanno 
aecorapagnati con febbre con t inua . 

Querto male pare che abbia una grande 
íiffinita col va juo lo ; e í í cndone i f in tomi per 
m o l i i capi g l i fíeffi, la caufa quafi la me-
def ima, e ' l governo e la cura non m o h o 
differente. V e d i VAJUOLO. 

I disfogamenti d 'o rd inar io appajono cir-
ca i l quarto g i o r n o , a guifa d i m o r í i c a t u r e 
d i p u í c i , fopra t u t t ' i l cerpo \ ma piüfpef-
í i , e piü r o r t i , e con maggior' infiarama-
- l ione, che qucl l i del va juo lo ; e fparifeono 
i l quarto o '1 fefto giorno della loro com-
•parfa j non effendo, nella loro maggiore a l -
tezza , piíi grandi del capo d*uno fp i l l o . 

L a rofoúa é piu incomoda che pericolofa ; 
b e o c h é di fpeffo i n c l i n i a c o n f u n z i o n i , per 
una t o í í e , che lafeia dietro a sé . 

R O S S I C C I O , un color roflb pa l l ide t to , 
fmi i le a quello d' un mattone mezzo cot-
to : ^>me un cervo , o a l í ra fera roíí iccia , 

G l Inglef i chiamano campo rojjiccio, fal-
hw field, o fallow gronnd, quel terreno che 
s1 e lafciaío ripofare ; o che non ¿ rtato la
vo rato per un tempo n o t a b ü e . 

ROS ^ ^ 
ROSSO, nella Fifica , uno d e ' f c n ^ . I c í , 

o pr imar; colori de 'corpi n a t u r a l i , o p iu t -
tofto d e ' r a g g j d i l u c e . V e d i CORPO ,RAG-
GIO , e COLORE . 

I raggj rojfi fono i meno rifrangibili di : 
í u t t i g l i a l t r i : q u i n d i , come i l Cavr . Ifac-
co Ncváton fuppone, che i differenti gradi 
di rifrangibiUth nafcano dalle d i í í e ren t i raa-
gn i tud in i delle panicole luminofe , de l l é 
quali i raggj fono compof t i ; fi conchiude 
che i raggj YOJJÍ > o la luce roffa fia quella' 
ch'é comporta delle particole piü grandi o 
V e d i R l F R A N G I B I L I T A . , 

G l i A u t o r i dift inguono tre fpezie gene-
ral i d i rojfo; uno che tira air a t z u r r o , co
me c o l o m b i n o , o color di co lomba , por-
por :no , e c remi f ino . V e d i PORPORA, &c> 
U n ' al tro che t i ra al giallo , come color d i 
fiamma, e d o r é . V e d i MELAR ANCIO , & c . 
T r a querti eftremi v ' é un mezzo , che non 
partecipa né de 11' uno né dell ' altro ; ch ' é 
cib che propriamence chiamiamo rojfo. 

GÜ acidi fan diventar rojfo i l ñ e r o , Faz-
z u r r o , e ' l v i o l e t t o i e gial lo i \ rojfo; e g ia l 
lo ben pallido , i l g i a l l o . — G l i álcali cam-
biano i l rojfo in v i o l e t t o , o p o r p o r í n o , e 
i l giallo in color di foglia m o r t a . Ved i 
ACIDO e ALCALI . 

Le materie terrer tr i e fulfuree diventano 
rojfe per ertremo calore ; ed a lcune , alia fi
ne , nere ; come veggiamo in m a í t o n i , . b o 
lo rofTo, creta lolTa, p ianel la , pomice , 
& c . le quali , quando fono vetrificate con 
uno fpecchio u f to r io , diventano nere . 

I gamberi diventan rojfi con un fuoco 
modciato •, e con un violento , n e r i . I I 
mercurio , e ' l zolfo m i f t i e ícaldati fopra 
un fuoco moderato , fanno un bel rojfo, 
chiamato cinabro artificiáis . V e d i C i N A-
B R O . 

U n o fpir i to ac ido , come fugo di l irao-
ne , verfato fopra una foluzione azzurra d i 
g i rafo le , la converte i n un bel rojfo. —- L 
Alcal i la r imette nel fuo or ig ína le azzur
r a . Fi l t rando i l v i n o rofficcio fe g l i toglie 
t u t t o i l fuo color rojfo. 

I I S'. della Hire oíferva , che un corpo 
aííai luminofo riguardato attraverfo ad un ' 
a l t ro ñ e r o , fempre apparifee roffo : come 
quando fi vede i l Solé che rifplende attra
verfo ad una nuvola ñ e r a . Egl i aggiugne, 
che raolte perfone, che vedono t u t t i g l i 
a l t r i colori perfettaratmte bene, puré non 

banno 



hanno alcun'idea á d r o f o ^ fo iamcníe lo 
vedono come ñ e r o . V e d . TURCHINO . 

R o s s o , "ei t ignere , é uno de cmque 
í w l i r ? o capitaí i color í de' T i n t e n . V e -

Alcuni annoverano fetíe forte , o ge í t i 
di r . # •• ti0*» roff? rcar!a t ro» roJf0 cremif i -
no, roffo di r obb ia , roffo d i mezza grana, 
ro(fo dore vivace, e í ca r i a t t o di cocc in ig l i a . 
M a t u t t i fi poffono ridurre a tre j í econdo 
le tre principali d roghe , che danno i colo
r í ; cbe fono ve rmig l io , cocciniglia , e 
robbia . 

Lo fcar laí to fino, d e í í o dagl' Inglefi of 
the gobelins, fca r la í to folletto , íi da con 
a g á r i c o , acqua d i crufca , grana di guado 
e di scarlatto 5 o chermis i . A l c u n i t i n t o r i 
V agg iungonó la cocc in ig l i a , ed al í r i -fien-
greco; facendolo lucente con acqua di cru
fca, a g á r i c o , t á r t a r o , e t u r í u m a g l i o . V e 
d i SCARLATTO. 

I I rofjo cremefino fi t inge con acqua di 
crufca, t á r t a r o , e cocciniglia meftica. V e 
d i CARMINO , e CRIMSON , o CREMI-

.SÍNO. 
I I roffo di robbia fi t inge con robbia ; a l 

ia quale a lcuni a g g i u n g o n ó r i f i g a l l o , o ar
s é n i c o ; a l t r i , fal c o m u n e , od al í r i f a l i , 
con fior d i forrnento; o agár ico con i fp i -
r i t o di v i n o , con gallozze o tu r tumag l io . 
V e d i ROBBIA . 

I I mezza grana é fatto con agár ico e ac
qua d i crufca, mezza grana di f c a r l a í t o , 
mezza robb ia , e alie vol te t u r í u m a g l i o . 

I I mezzo cremifino fi fa d i mezza robbia , 
c di mezza coccinigl ia . 

Quanlo al roffo doré v ivo , i l drappo dee 
p r ima efler meífo la g i a l l o , pofcia i n un 
l iquore fa t to d i pelo d i ' capra, (che s ' é 
bo l l i to v a r i é v o l í e con robbia ) ed i n d i , 
d i fc iol ío fopra i l fuoco con cert i a c i d i , co'-
rne o r i n a , t á r t a r o , & c . 

L o fcar lato di cocciniglia, o fcarlaíto O-
landefe , come i Francefi 1' appellano, fi fa 
con amido , t á r t a r o , e cocciniglia ; dopo 
averio prima fatto bollire con a l l ume , t á r 
t a r o , falgemma, e acqua forte in cui s ' é 
difciolto del pe l t ro . V e d i COCCINIGLIA. 

Ol t re q u e ñ i fe í íe roffi, che fono colorí 
j u o n i ed approvat i , v ' é anche un roffo d i 
Bra f i l e ; i i q u a l ' é r ige t t a to , come quello 

.che fác i lmente sfiorifce-, e d iv ien l ángu ido . 
r M i B R ^ I L E . 
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D e i fet íe buoni roffi, quat tro fo l i hanno 

ombre o g e l t i pa r t i co la r i : i l roffo d i rob
b i a , i l roffo c remif ino , i l roffo d o r é v i v o , 
e lo fcariato d i coccinigl ia . 

I ge t í i od ombre del c remi f ino , fono i l 
color incarnato , color d i perf íca , color d i 
rofa inca rna t ino , e colore d i fior di po-
raiere . — Q u e l l i della robb ia , fono i l co
lor i n c a r n a í o , color d i fcorza d i cipolla , 
e color d i fiamma. — Quel l i del do ré fono 
g l i fleffi che del c remif ino . L o f c a r l a í t o , 
o l t re 1'ombre di t u t t i g l i a l í r i , n e h a q u a l -
cheduna a luí fie fio par t icolare , come co
lor di c i r i eg ia , color d i fuoco, & c . 

R o s s o , nella P i í t u r a . — Per dipingere 
a colorí d ' o l i o fi ufa un roffo c h i a m a í o ci-
najbro o v e r m i g l i o ; e un 'a l t ro d e í t o lacea. 
V e d i ciafeuno a fuo luogo , CINAERO, VER
MIGLIO , e LACCA. 

Ne l l a m i n i a t u r a , e nel pingere a frefeo, 
s'adopra per roffo v i o l e t t o , in vece d i lac
ca , una tér ra naturale trovara i n I n g h i l -
terra ; e per roffo b r u n o , s'adopra Vocra. 
V e d i RUBRICA , OCRA , & c . 

R o s s o , ne l l 'Ara ld ica . Ved i 1' A r t i c o l o 
GULES , 

R o s s o , nella Cofmetica, un f u c o , o co-
l o r i í o , con cui le Dame fanno rifal tare le 
lor guancie , e le lor labora. 

H a v v i due forte di quefti roffi ; uno i t i 
foglie , chiamato roffo di Spagna ; 1' a l í ro i t i 
l i quo re , c h ' é un' e í l r a t í o di color di fcar
la í to . 

R o s s o Arfenico, V e d i 1 'Ar t i co lo ARSÉ
NICO . 

ROSSA Creta. V e d i l ' A r í i c o l o CRETA. 
ROSSO Cervo. Ved i CACCIA. 
ROSSO Pe/ce. V e d i PES.CE . 
Koss® Piom&o. Ved i PIOMBO , 
ROSSA Stel la . V e d i STELLA . 
R o s s o Storacc. Ved i STORACE. 
ROSSO Tár taro . V e d i TÁRTARO. 
R O S T R A , n e l l ' A n í i c h i t a , una parte del 

Foro R o m a n o , dalla quale i D i c i t o r i fa-
ceano le lor ' o r a z i o n i , di fe fe c i v i l i , a r r io-

ghe funeb r i , & c . Ved i FORUM_. 
I I rofirum era una fpezie di cappella, 

prefa fuori del F o r o , e provveduta d ' u n 
pergamo, o eminenza chiamata pih pa r t i -
colarmente roflra, ove g l i Ora tor i í l a v a n o 
a difeorrere. 

Era adornata, o come L i v i o dice, fab-
bricata de'becchi dei Vafcel l i t o l t i al po-
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polo á 'Antlum^ m una b a t t a g ü a navale; 
donde ne venne i l n e m e . V e d i ROSTRO. 

R O S T R A L E Corona , corona rofiralit , 
nel l ' A n t i c h i t a . ' V e d i CORONA . 

ROSTR ALE Colonna , columna r ojival i s . 
V e d i COLONNA , 

R O S T R I F O R M E , rojlñformis procejfus, 
nella A n a t o m í a , io ñeífo che coracoicles. 
Ved i CORACOIDES. 

R O S T R O , ROSTRUM, Ü t t e r a l m e n t e de
nota i l becco di un' uccelio . V e d i U c -
CELLO . 

Quindi la parola é anche figurat ivamen
te applicata al becco , o parte antenore 
della tefta d ' un Vafcelio . V e d i CAPO, 
PRORA, VASCELLO, &C. V e d i anche RO
STR A . 

ROSTRO, Roftrum, nella C h i m i c a , f i -
gnifica ¡1 nafo , o becco del comune lam-
b i c c o , che conduce i l l iquor d i íHüa to nel 
fuo rec ip ien te . Ved i LAMBÍ e c o , RECI
PIENTE, DlSTILLAZIONE , &C. 

ROSTRO , vcjlrum , é anche una forta d i 
forbic i cu rve , de l le quali i Ch i ru rgh i f a n n ' 
ufo in alcuni caíi per la dilatazione delle 
fer i te . 

R O T A Arijlotelica . V e d i RUOTA . 
ROTA, é i l nome d'una particolar Cor 

te o Giurisdizionc i n R o m a , flabil i ta per 
1'infpezione fopra materie Benefic ia l i , &.c. 
V e d i BENEFICIO, & c , 

La -Roí^ é ^orapofta di dodici D o t t e r i , 
feielt i fuor delle-quattro N a z i o n i d ' I t a l i a , 
F ranc ia , Spagoa , e Gcrniania \ t líen do tre 
d i loro R o r ó a n i , uno F loren t ino , u n o M i -
i a n e í e , uno d i Bologna , uno di Ferrara, 
l ino Veneciano, uno Franzefe, due Spa-
g n u o l i , e un T e d e í c o ; avendo c ia í cuno d i 
CÍÍi quattro c h e r i c i , o notaj í o t t o di lu i . 

I I lor' oñic io é d i giudicare di tutte le 
caufe Beneficiali , si dentro di R o m a , che 
per t i n t o lo Stato della Ch ie t a , i n cafo d' 
appello j e di t u t t ' i proceffi c i v i h per piü 
di 500 piaftre . 

S o n ó anche det t i Cappellanl del Papa, 
come quell i che han í ue sedu to a g ü ant ichi 
Giud ic i del Sagro Palazzo , che teneano la 
lor corte o Tr ibuna le i n queita Cappel la . 
V e d i CAPPELLANO . 

La denominaxione R o t a , r u o t a , der iva , 
fecondo a l c u n i , da che i fuddetí i offiaano 
per ro t a i ione ; a l t r i d icono, perché paíTano 
pellc lor m a n í i p i i i impor tan t i affari del 

R O T 
M o n d o C r i ñ i a n o . — Du Change la fa á e -
rivare da Rota Porphyretica, pe rché i l pa
v imen to delie caraere , ov'eíTi per T avan-
íi í e d e v a n o , era di pórfido j e lavorato i n 
guifa di ruota . 

R O T A R E . Vedi ROTAZIONE. 
ROTARE , grinding , prc i ío g l ' Inglefí ; 

macinare i e ipezialmente polire i l v e t r o . 
Ved i MACINARE. 

R O T A T O R E , ROTATOR, nel l ' Ana to - N 
mia , un nome dato a; mu ico i i o b b ü q u i d e U ' 
occhio j chiamati anche daila direzion del
le fibre , circulares, e da l i ' t f fe t to della lor ' 
azione , amator'n . Ved i AMATORII , OBLI-
QUO, e OCCHIO. 

R O T A Z I O N E , nella Meccanica , una 
fpeiie di moto circolare, in cui i l mobile 
gira a l i ' i n to rno della fuá propria affe, o 
centro , ed applica continuamente nuove 
par t í della fuá íuperficie al corpo !u cui egti 
fi m u o v e . V e d i MOTO , RIVOLUZIONE, 
ASSE , & c . 

T a l ' é quella d1 una ruo t a , d 'una sfera, 
0 fimili . — T a l i f o n o , particularmente , 
1 m o t i della T e r r a , de 'Pianet i , & c . V e d i 
RUOTA, PIANETA, TERRA, &C. 

I I moto della rotazione é oppofto aque l 
lo dello sdrucciolo, i n cui la ftefla fuperfi-
cie e continuamente applicata al p i a n o , 
lungo i l quale ella fi m o v e . V e d i SDRUC-
CÍOLARE . 

Si dee notare , che in una ricota la fola 
c'uconferenza é quet la , che propria mente 
g i r a , o ro ta ; i l relio procede in 4jrta forta 
di moto compofta ed angoiare , e parte ro
t a , e parte sdrucciola . — I I non diftinguer-
fi era i quaii due , ha prodotto la difficolta 
di quel fambfo problema la mota d Arijio-
tile. Vedi RUOTA ARISTOTÉLICA, e A N 
GOLA RE MOTO . 

I ! f regamento, o frizione d ' u n corpo i n 
rotando, o ia r t í i í k n z a a lu i fatta dalla ru -
vidczza del piano su cui egli fi m u o v e , í i 
trova cííere moiro minore della frizione i n 
sdruccioiando. Ved i FREGAMENTO. 

Qu ind i i l grand'ufo d i r u ó t e , g i r e l l e , 
& c . neH^ macchine ; mettendovifi íopra iL 
piü d'azione che fia po í f ib i i e , per render 
minore la r e f i ü e n z a . V e d i RUOTA, MAC-
CHINA, & c . 

Per le Leggi de* corpi ROTANTI fopra in-
clinato piani . Ved i PIANO INCLINATO ? 
DISCESA , & c . 



•RotanuTotchio da Stampa. Vedi STAM-
«ARE, 6 T O R C H I O . . 

R O T A Z I O N E , nella Geametna , lac/r-
^ m W ^ " 0 ^ ' 0 r ivol tolaraento d 'una fu-

^cje j n t o m o ad una linea i m n i o b i l e , 
ehiatnata l" affe dirotazione,. V e d i ASSE . 

t e d i a n t e una tai rotazione d e ' p i a n i , i 
íbüdi fi formano , o genecana , Ved i GE
NES 15 SOLIDO, & c . 

11 m é t o d o d i cuban i f o l i d i , generati 
da una fimile "/OÍ^'OWÍ , cefpre í ío dal Sr.de 
Moivre ^ nel fuo faggio delT ufo della dot-
t r ina ¿e l le fluffioni. — P e r le .fluíTioni di 
ta l i folidi p rénde te i l prodotto della flufifio-
ue del i ' abfciffa, mohip l i ca to per la bale 
circolare ; e fupponete che la ragione d 'un 
quadro al c.ircolo infer i t to , íia come 

i ' e q u a í i o n e e fp r imen íe la natura o proprie-
í a d ' u n c i r c o l o , i l cui d i á m e t r o e d j hyy 

:dx—-xx . Pe re ib 
í\dxx é la fluf-

fione d' una porzion della sfera , e confe-
guentemente , la porzione íieíTa 4^- dxx 
.— * -f- , e i l c i rcofcrkto ci l indro é 4 

—¿L-perc iVla porzione della sfera 5al 

c i l indro c i r co fe r i t t o , come \ d — — x & d 
— , x . Fhilof. TranfaB. n0. 216. 

ROTAZIONE, r ivoluxione . , nelT A ñ r o n o -
mia . V e d i RIVOLUZÍONE. 

Diurna ROTAZIONE . V e d i DIURNA RO
TAZIONE, e TERRA. 

ROTAZIONE, nell ' Ana tcmia , 1' azione 
ée i wu/colt .rotatores i owcto i l . r a o t o , ch ' 
effi danno alie parti. , alie quali fo^io attac-
c a t i . V e d i ROTATORE . 

V i fono due mufcoÜ , i l grande , e ' l p i c -
colo obliquus , per t f f t t tuare la rotazione 
del!'occhio.. — U obturenor rnlsrnus tá^exter-
mus fanno la rotazione delle cofeie . V e d i 
OCGHIO, & c . 

R O T O L O di Fet.gamena ̂  o Cartapecora, 
denota ¡a quanti ta di íeffanta p c i l i . V e d i 
PERGAMENA. 

ROTÓLO, nelle Mani fa t tu re , qualcofa di 
Tavvolto e ripiegato in una forma c i l i nd r i 
ca . Ved i ROTAZIONE. 

Pochi drappi fi ripiegano in roío/7, ec-
^cetto r a f i , zendadi, e v e l i , i quali fono 
foggetn a romperf i , ed a prendere pieghe 
di f f ic i l i da levar f i , fe fi piegano a l t r imen-

í e . — C o s í per akro íl rotolano e naftn . e 
T t m . V I L 

raerleíti 3 e gal loni , e p-adovane d' o s n í 
l o r t a . 

ROTÓLO ealdo. — Per un'ordine del Con-
figlio in 1698, fi proibifee a ' f o i l o n i , ' c i -
m a t o r i , & c . ái roto i are qualfifia drappo al 
cuido, con tenerv i i l f u o c o fopra o fotto , 
o con ifcaldare i loro ftrumenti,.o rotoli, 
od al t r imente , fotto pena di 100 l i re per 
la prima trafgreffione; o d' eflíere privatide1 
pr ivi legj di m a e í l r a n z a i n cafo di ricaduta . 

G l i an t ich i ripiegavano t u t t ' i lor l ibr í 
i n forma di rotoli, o di picciole co lonne ; 
e i n tempo di Cicerone, le Librer ie era no 
interamente compofle di t a ü ^rofo//. — L a 
fcarfezza della pergamena, e ' l buon mer-
cato della caria (papjrus) , di cui fi facea-
no i rotoli, era no cagione , che appena fi 
u ía í íero a l t r i rotoli, che di car ta . V e d i L I 
BRO , CARTA, PERGAMENA, & c . 

VOÍTIO dice , ch' elíi incollavano parecchj 
foglj capo per capo, un 'ef t remita colFmí-
t ra^ .quand'erano pieni da una banda, e 
gl i rotóla vano infierne; cominciando co l l ' u l 
t i m o , che chiamavano umbilicut, al quale 
attaccavano un baí lone -d' avono o di bofío , 
per foflenere i l rotólo. — A l l ' a l t r a efiremitk 
ú ico l l avano , un pezzo di pergamena, per co-
pr i r la e confervaria . V e d i VOLUME, U M -
EILICUS , & c . 

Quefi i rotoli venivano colioeati nelle l i 
brerie, perpendicoiarmente a i l ' O r i zzon te . 
•— G i i Ebrei confervano ancora J ' oantica 
ufanTa d i rotoli pei i i b r i , ch 'eff i leggono 
nelle lor Sinagoghe. Ved i LEGAR LÍBRI , & c . 

ROTÓLO di Tabacco, é i l Tabacco in fo-
gHa ,. attorcigliato ful mulino , ed avvolto 
un filo fopra 1'aJtro, in terno ad un baí lo-
ne , c i l i n d r o , o rotólo. 

I n Amer ica la generalita del Tabacco íl 
vende in rotoli, di vario pefo : e non fi ta-
g l i a , fe non dopo i l fuo arrivo in I n g h i l -
térra , Spagna , Francia , e Olanda . — I I 
Tabacco m rotoli é q u e l l o c h e principalmen
te fi adopra da maí t icare e da rafpare. 

ROTÓLO , rotuíur, .nella Legge Tnglefe 
ro / / , denota una ccdola di carta o di per
gamena , che pub colla mano ravvolgerfi i a 
guifa di cannella. V e d i C E D O L A , & c . 

D i quefii ve n 'ha di vari€ forte ne i rEv -
chequer, cice, i l gran mo/o della Guarda-
roba {wardrobe- rell) \ i l rotólo del Tefor ie-
re., of the cqfferer̂  i l rotólo del Sujfidio , &Co 
V e d i PIPA 5 & c . 
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La parola Inglefe é formata dal Franse-

fe rolle ^ dal La t ino romlur, p e r c h é la mag-
gior parte degli ü r u m e n t i e deile fpediziom 
Jegali fi fcriveano anticamente in car te , 
0 pergamene cuc i t e , o incollate inf ierne , 
c cosí ripiegate in molo: donde le parole 
emolí j .arrolare; control ^ findicare . V e d i 
REGISTR AMENTO , 6 CONTROL . 

ROTOLI del Parlamento) rolls of Parlia-
vnem , fono i regi i t r i manufcr i t t i degli A t t i 
de 'Parlamenti an t i ch i d ' I n g h i l t e r r a . V e d i 
PARLAMENTO, REGISTRO, &C. 

A v a n t i 1' ufo della ftampa, e in f in ' al Re-
gno d ' E n r i c o V I L g l i Statuti Inglefi ve-
n ivano t u t t i copia t i al netto i n pergame-
n a , ( e i n vigor del mandato del Re per 
t a l ' e í F e t t o ) pubblicat i a p e r t a m e n í e i n ogni 
Contado o 

I n fimili rotoli fi t rova puré u n gran nu
mero di decifioni di punt i legali d i f f i c i l i , 
1 qüa i i ne' t empi andati venivano fovente 
r imandat i alia decifione di quel Tr ibuna le 
Supremo. V e d i STATUTO, LEGGE COMU-
NE, & c , 

I I ROTÓLO, detto r'tdcr-roll, é una ce-
do la , o un picciol pezzo d i pergamena, d i 
fpeflb cucito o aggiunto a qualche parte d i 
rotólo, p r icordo = 

Noy of lerva , che i l T r ibuna le ex officio 
pub arbitrare un ceniorari, ad tnformandam 
confcientiam ; e cib che viene certificato Ca
ra anneffb al r i cordo , e chiamato un rider-
ro l l . 

ROTÓLO, lifta , o catalogo , V e d i RUÓLO. 
ROTÓLO, O rotoli ^ o Officio d e ' R o t o l i , 

Office of RolU, nel luogo detto Chancery-
lane ¡ a Londra , é un1 ufíicio dertinato per 
la cuftodia áz rotoli e r icordi , of rolls and 
recordí, della Canceller ia . V e d i CANCEL
LERÍA, RICORDO, & c . 

I I Mafter, M a l t r o di que f t 'Uf i c io é la 
feconda perlona di quel T r i b u n a l e ; e i n 
aflenza del l.ord Cancell iere, íiede come G i u -
dice . Ved i MÁSTER of the rolls. 

Q u e ü a Cafa , pd uficio fi chiamava ant i -
eamente domus eonverforum , eífendo ftata 
deitinata dal Re Enr ico I I L per ufo degli 
Ebrei c o n v e r t i í i \ ma le loro i r regolar i tadi 
p o r í a r o n o i l Re Eduardo I I I . a fcacciarneli : 
dopo di che quel luogo fu a í fegnato allaeu-
ílodia A¿ Rotoli. Ved i CONVERTITO. 

ROTÓLO , i r a la genfe m i l i t a r e . V e d i 
RUÓLO . 

Cont ra -RoTOLo . Ved i T art icolo COUN-
TE R-ROLL. 

ROTÓLO, n e l l ' A n t i c h i í a . — p a l t e m p ® 
d 'Ana í f a f i o t rov iamo nelle m a n i degr i m -
pera tor i , fulle medagl ie , una forta d i ro-
tolo o facchetto jungo e ftretto , i i f e n í o d e l 
quale ha aííai imbrogl ia to g l i A n t i q u a r j . 

A l c u n i credono che quefto fía un rotólo o 
fardelletto di carte , m e m o r i a l i , pe t iz ioni , 
& c . prefentate^H'occafione a 'P r inc ip i , C o n -
f o ü , e f i m i l i . — A l t r i p e n í a n o , che fia un 
fazzoletto piegato, i l quale le perfone che 
prefedevano ai g i u o c h i , g i t tavano fuori co
me un íegno per ¡oro cominciamento. «— A l 
t r i lo prendono per un facchetto d i polve 
e di cenere, che fi prefentava a l l ' I m p e r a -
tore alia cerimonia della di luí coronazio-
ne , e fi chiamava A ' K A K I ' A , c i o é , i l 
mezzo di confervare i ' innocenza , colla r í -
membranza d i p o l v e r e , &.c. V e d i ACACIA, 

ROTÓLO, é anche un pezzo d i legno? 
d i forma c i l i n d r i c a , ufato nella c o ü r u z i o n e 
d i var ié macehine, ed in var ié opere , e 
m a n i í a t t u r e ; jbenché alie volte fot t ' a l t r i no-
m i . Ved i ROTAZIONE , & c . 

Su q u e ü i rotoli, chiamat i propriamente 
fubbj ^ fi ravvolgono i fili d i l ana , feta , od 
a l t r o ; e cib riguarda 1'arte del Tef f i to re» 
> — A l quareffetto ogni telaio ne ha o r d i 
nariamente due , e quello de ' t e f í i t o r i d i 
gaze o v e i i , t r e . V e d i TELAIO. 

I n manifatture di vetro fi h* un rotda 
córreme) i l q u a l ' ¿ un g ro í íb c i l indro d ' o t -
tone g i t t a t o , che fervé a condurre i l ve t ro 
j iqu t fa t to a l í ' e í l r e m i t a della tavola , su cu i 
g l i ípecchj g r a n d i , & c . fi hanno a g i t t a r e . 
V e d i VETRO . 

I Fondi tor i adoprano puré un ro ío /oper la -
vorare la rena, di cui fi fervono nel fare 
le loro fo rme . Vedi FONDERIA . 

I torehj dett i mangani , che fervono a 
manganare ogni forta di d rapp i , o p a n n i , 
conf i l lono , oltre 1'altre part i e í f e n z i a l i , i n 
due rotol i f V e d i M A N G A N O . 

Anche tra due rotoli fi d^ i l luftro a fo-
migfianza d'onde alie fete , ai c i a m b e i l o t t i , 
e ad a l t r i drappi a t t i ad eflfere ondati, o l u -
( i r a t i . V e d i TABI1 . 

Le í h m p e , o irapreffioni in rame, fi fan-
no puré col paífarne la piaftra e la carta fra 
due rotoli. Ved i STAMPARE, e TORCHIO. 

ROTOLI, nel batter mone ta , fono due 
ñ r u m e n t i di ferro di figura c i l i nd r i ca , che 

fer-
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fervono a fíirare o d i í iendere le piaí l re d; 
oro d'argento, o d a l t n m e t a l i i , di cui 
q hanno a formare i pezzi per le monete . 
Vedi CONIO , e BATTER MONETA . 

U O T O L Í T ne^a Stampa ,: fono due gran 
cüitniri o b a n l i , atraccati neí mezzo di cío , 
clie chismano la cuna 5 o cava l l c í t o d1 un-
í o r c h i o r e ehe mediante una corda, o co-

jreggia 5 chr paíía; íopra ciafeuno d i eíTi, ed' 
un manico, i l qnal da mo to ad uno di lo
r o , tira' innanz! d indietro i ! letto del tor-
c h i o . Vedi STAMPARE . 

ROTOLI,; nelle1 fabbriche de' Zucchcn sj 
fono due gran banls; di! ferro 5- che fervono 
0 fchiacciare le caone,; ed ñ ' fp reo ie rne ü 
fugo* —-Si gusano cavr , e le loro cavitadi 
fí empiono con: legnamey i cui; c i l i n d n fo
no propriamente i ' rotoli\ V e d i ZUCCHEROC 

ROTOLÍ ,• preffo v F a l e g n a m i M u r a t o r i ,* 
fona; c i l i n d n piani di legno , de! diá

metro di fette o ot to poliici y e di tre oi 
q u a í t r o piedi d i ¡unghezza adoprati- nel r i -
muovere t r av i , íaffi grandi , ed' a l t r i fimi
l i ' pefi ,: cHe. fono? affal i n c o m o d i m a non* 
ecceffivaroente g r a v i , 

Querti rotolí íi c o ü o c a n o fucceíTivamente 
fot to la parte aní 'eriore delle mol i d a t i m u o -
verfi le q u a i í ,, alio í teí io tempo',- vengono' 
fpinte innanzi coa leve5 & c - applicate di: 
dietro Ved i ' LEVA 

ROTOLÍ inf in i t i . — Quando 11 rr maíTo di 
n í a r m o , odí altra; mole ecceffivamente gra
ve fi: ha; da rimuovere ,s faíli ufo di cib v che 
c 'ñiamano- rotolí' inf ini t i . 

Per das loro' maggior forza, ed impedi
ré ' che non; crepino 5; fi fanno q u e í l l di le-
gni congiuntr infierne col' mezzo di? t rav i -
celli i n c r o c i c c h i a t i f o n o u r r circa i l- doppio* 
del la; lungHezza e; gro í iezza dei roío/o coran-
ne ; e in oltre , fono c in t i con parecchj gran 
eerch) dL ferro da ciafcun' capo . I n d i -
fíanza; d 'un; piede dalle e í l r emi tad^ o capi; 
^ i fono; quatrro fcavi 5 o p i u t t o í l o folámen-
te duer ma-- forati da banda* a banda; ne' 
quali; íi mettono i c a p r d Ü lunghe1 leve,; che' 
gli- operaj; t i rano col? mezzo- d i corde légate 
ar c a p i f e m p r e ' cambiando lo fcavo a m i -
fura» che i l rotólo ha-fatto un quarto di giro o 

ROTÓLO ,„ nella Stona ínglefe . Vedi R o -
TULUS.. Vedi; anche ROLÍ-RICH STONES . 

ROTÓLO , ndla» Chi ru rg ia ,. una-legatura5 
lunga e_ larga , ufual'mente dr tela di l i n o , , 
per f a í c i a r e , circondarc,. e c o n t e n e r é le par-
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t i del corpa umano , e confervarle, o dif-
porle in uno flato di falute. 

Un; totolo con í i í l t in due' parti ; ü w p é , 
e le due e íUemi tad i , che alcuni chiamano 
tefie o capi y e a l t r i code. — V i fono rotoli 
d ' un fol capo, cioé quegli che fono roto-
lat i da un capo folamente; rotoli di doppio' 
capo 5 &.e. 

D i nuovo 5 aleuni fono e g u a l m e n í e roto-
lati '5: e raccol t l i n f i e r n e c o m e qu tg l i che 
fi a p p ü c a n o alie f ra t tu re , ed a giunture d i -
slogate — Á l t r p fon tagliat i m varj capi 
o tefte; come quei peí capo, m e n t ó , & c 
— A l t r i fono compot t l dis parecchi'e fafce 
raecolt'e e cucite infierne y come q u e l l í peí' 
teiHcoli ' , ' & c . — Á l í r i , di nuovo v fono lar-
ghi , come quelli peí pe t to , ventre', & e . 
1—• A l t r i ¡irettiy come quei per le labbra 
per le d i t a , & c . Guidon infegna che i l ro
tólo- per la fpalla ha da; eíTer- largo fej: dita %> 
quel!of per la cofeia, ' cinque j per la- gam
ba , q ü a t t r o j per lo braccio',,- tre jj e per ] & 
di to y uno , ' 

R O T O N D A , V e d i ROTONDO , ( nel? 
Architettura ) . 

R o t o M D A Cafa'. V e d i ROUND HOUSE . 
R O T O N D A T O , in Ing le fe , anondie r 

neil5 Araldica o Croce roíondata {croff anon-
die r o rounded)'-, é -quella y le" cui braccia 
fono, compbfte di fezioai d ' u n circolo ' , non 
oppofle T u n a a l ! ' a l t r a , cosí che; facciano 
fporger in- fuori il- braccio piu graffo in una 
parte che nelF altra ma! ambe le fezioni 
di ciafcun braccio giacciono per lo fíeffo 
ve r fo , di modo che i ! braccio é d a p p e r t u í -
tb-1 di un5 eguale grof fezzá ; terminando elle 
tu t te in-' fuli5 orlo-deilo Scudo r come la cro-
ce femplice . V e d i CROCE 

R O T O N D I T A 1 f¡ nella Fif ica , V e d i SFE-
RI'CITAV.' R *. 

R O T O N D O , ROTUNDO nel!' A rch i t e t 
tura", un te rmine popolare per una-fabbri» 
ca*.,. c h ' é rotonda , e di identr0V edi ; fUori ;, 
o fíafi ellaí una Ch ie fa , una Sala, un V e -
fl ibuío,* o fimilf. V e d i FABBRÍCA, &C. 

IP mondo o- Rotonda pliv famofadell A n -
t i c h i t k e i f Panthévri R o m a d e d i c a r o a 
Cibele e a tutts glií D e i d a A g r i p p a r ge
nero d5 AuguíVo,? m a pofcia; confacrato dal 
Ponteficc Bonifacio5 I V . alia B: Verg ine , . 
ed; a tutt5 i : SantiV fot to 1! t i t o lo di Santa. 
Mar i a de J&rt onda'. Vedi; PANTHEON .. 

l i a Gappclla^ dell-FJcuriale, ch' é' i l fe-
K k % po^' 
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palero dei Re di Spagna , t anche urr ro
tonda; e in imitazione di quello di R o m a , 
fi chiama puré pantheon . Ved i ESCURI ALE . 

ROTONDO , rotundus, nelí ' A n a t o m í a , un 
Home dato a varj m u í c o i i , dalla rotondi ta 
del lor corpo . Vedi MUSCOLO . 

T a l i fono i i rotundus major ^ chiamato 
anche teres major; e i l rotundus mimr ^ det-
to anche teres ntinor, e trunsverfalis. V e 
di Tav. Jínat. (Miol . ' ) fig. 2. n, 13-fig. ó. 
17. 12. 13. fig.y, n. 14, 34 635. V e d i anche 
TERES , & c . 

Prcnatcr radii ROTUNDÜS , V e d i PRO-
K-ATOR . 

ROTONDO, rotundus , nella Gcome tria . 
V e d i CIRCOLO , GLOBO , SFERA , & c . 

ROTONDO, neüa M u f i c a . — G r i t a l i a n i 
chiamano o t o n d o , o rotondo , cib che g l ' 
Inglef i nominano flat , piano , c i o é , be
mol le j e i F rance í i b mol; e chiamano b 
quadro , cib che g!' Inglefi appe 11 ano sharp , 
acuto . Ved i BEMOLLE , e DIESÍS, ( ch' é 
i l sharp degl' Inglefi ) & c . 

ROTONDA Nicch ia . Vedi N i c c t í i A . 
ROTONDO T e t t o . V e d i TETTO . 
ROTONDA Tavo la . V e d i TA VOLA . 
ROTONDO, preíío g l ' Ing le f i roundelsy * , 

o roundo, una fpezie d 'ant ico Poema, eos»! 
chiamato , fecondo Menage, dalla íua for<-
ma y e pe rché fempre torna di nuovo i n -
dietro al p r imo verfo , e cosí va in giro . 
V e d i LAY. 

* La parola- e formata da round , rotondo , 
f lay , eanzone. — J Francefi lo chia
mano rondeau . G l i Spagnuoli, gtofts . 

I I comtxnQ roundelajt, o rotondo , conf iüc 
i n tredeci v e r í i , o t to de' quali fono in una 
r i m a , e cinque in un ' aitra . — Si divide in 
i f t r o f e ; ai fine deila feconda , e della terza 
delle quali , fi ripete i ! pr incipio del rotun
do y s é poff ibi le , h» urr íenío equivoco1, o 
proverbiofo . 

I I rcundelay é un Poema popolare tra i 
Francefi., ma poco c o n o í c i u t o in Ingh iker -
t a . — M a m e Molture v\ hanno i ' iuíci to rae^-
gl io Ú\ tUtíi v 

Kapin o f í e rva , che fe i l roundelay non z 
teene fquifiío , non val niente a í f a t t o . —. 
Ivlenage accenna , che in í u t t i g l i ant ichi 
roundelays ^ i l verfo precedente ha un fenfo 
compito ; e nuliadimeno fi unifee guí iofa-
mente con quello d e l l i chiufa ; fénza dipetir 
dere neccí rar ia i i iente daí la rnedefima, Q.ue-

íla regola b e n ' o í í e r v a t a fa i roundelays 
ingegnofi ; ed é una delle fínezze del Poema, 

R O T T A , la feoníl í ta e fuga di un ' Eíef-
c i t o . — I Sergenti proecurano di r iuni re ¡ 
Soldati in una rotta\ V e d i RACCOÓLIERSI . 

ROTTO , in I n g h k efclatté , ne l l ' Ara ld í -
ca , fi applica ad una cofa violeniemente rot-
ta . — C o s í una sba-rra , od al í ra pa r t i z ione , 
e f c l a t t t f i rapprelenta firacciata , o rotra 
via a güi la d ' u n o feudo fcheggiato da un 
colpo d'afeia d 'arme . 

R O T T U R A , nella M e d i c i n a , detta ac
eite hernia , e popoiarmente crepatttra ; é 
quando r o m e n t o , la foítil t ú n i c a , o z i r -
b o , che fofiiene gl1 i n t c U i n i , fi r ompe , oil 
é sforzato o troppo t e l o , coficché ie budd-
la-cadono giu ne l l ' anguina ja , ne' t e f t i co ' i , 
o nel fianco. Ved i HERNIA-. 

S é c o n d o che la rottura fuccede rrell' sddo-
m i n e , o anguina;a, ocogl ia , fi chiama ex-
en:pbalus , hernia ingídnalts , ovvero hernia 
jf&rtítk Ved i EXOMPHALUS , & c . 

R O T U L A , ne l í ' A n a t o m í a . V e d i l 'Ar í i -
coló PATELLA . 

R O T U L I magni ingroff'ator . V e d i IN-
GROSSATOR. 

R O T U L G R U M Cu/ios. V e d i l 'Ar t i co ío 
GUSTOS . 

R O T U L U S , un r o t ó l o . V e d i ROTÓLO. 
ROTULUS contrarismimn . • — I i C o n t é di 

LancatVro prendendo accordo coi Baroní con-
n-o i l Re Eduardo I L d ' Inghi i te r ra - , non fu 
fiimato a propofito , in riguardo a l ia ' lor po
tenza, di ch iamar l i r ibe l l i o t r a d i t o r i , ma 
{olzmenit contrarients, con t ra r ianr i : in con-
formi ta di che , havvi un regi í l ro di que' 
tempi chiamato rotulus contranentium . 

ROTULUS PViittxmia, un'efatta dimenfio-
ne di tut ta 1' I n g h i ¡ i e r r a per C o n t a d ] , Cen-
t u r i e , e Decitne ; fatta fotto i l Re Alfre
do non diffirailc a quella é.\ domes'day > 
Ved i DOMES DA Y. 

Si chiamava c o s í , perché anticamente fi 
confervava a fVin&heJief, t r a g l i a í t r i regiftrt 
del Regno-. 

R O T U N D U S , nelí ' A n a t o m í a . Ved i 
ROTONDO. 

R O V E S C Í A T O , n e l i ' A r a l d i c a , una co
fa voltata a l f indietro , ovvero fo í fop ra . Ve
di INVERSO , ed INVERSION'E . 

Tallone ROVESCIATO , nci l ' A r c h i t e t t u r a . 
Vedi TALLONE . 

R O V E S C I O , REVERSE, * « c i b Legge 
Ingle-
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fáéTtCé íkc. ~ - To rever/e) rovefciare , fi-
pntfica distare , richiamare , od annul lare . 
V e d i ANNULLARE, RIVOCARE, &C. 

* L a parola i formato dai Latino re , dt 
nuovo, e v e r í u s , voltafo . 

l^ovEst í io 1 d' una medagiia , moneta , & s . 
denota i l í c c o n d o , o diretano lato ^ in op-
poíizione alia teña- , o figura prmcipaie , V e 
di CONIOJ MEDAGLIA, &C. 

F. Chamillan , G e í u i t a , ha un ' efpreíía 
diíTertaTione su quefto punto ; fe i rovefcj 
d e ü e medaghe hanno , o no , ferapre riguar-
do o relazione agí ' Impera to r i od Impsra t r i -
c i , le cui tefle fono rapprefentart sul lato 
d i fronte de'ia medaglia ? Egl i d-ice , che fin 
ne' tempi piu rece n i i gti Ant iquar j non ne 
han no punto d ubi tato j ma che v i fono al 
prefente parecchj A u t o r i di un ' a l t ro p a r é r e . 

ROVESCIO , nel í i r a re di ípada , r i ve r fo ; 
colpo di r e t r o , marrovefcia*. Ved i GUAK-
D i A , SCHERMA , & C . 

Batí-eria d i ROVESCIO, O di rever s. V e d i 
BATTERTA . 

A r m a ROVESCIATA, O reverfata. V e d i 
ARMA . 

ROVESCIO, una nuvola rifoluta in piog-
gia , e fcaricata fopra un certo fpazio ds ter
reno . V e d i PÍOGGIA . 

Ne l l a Storia naturale incorr tr iamo copia 
d' e í t m p j di roveícj íb 'aord inar j oltre natu
r a : come , rovefcj di fungue , m e n í o v a t i da 
G a í f e n d o , e da al tr í ;/ un rovefcio di zolfo, 
mentovato da Wormius j rovefcj di rane , 
accennati da P l i n i o , e anché dal D r . P/ÓÍÍ ; 
un rovefcio d i fementa'di miglio, in Silefia , 
n i t r i t o nell ' Ephera. G e r m á n , rovefcj-di cene-
vi'Y í r equen t i nelP Arcipelago : un rovefcio di 
fornítmo, in Wiltshire, in I n g h i l í e r r a : un 
rovefcio dh bíanchi, mentovato nelle Tranfa-
z ion i Filofofiche , •— Le ragioni naturali di 
m o l t i d e ' q u a l i , íi poífono vedere fotto l ' A r -
í lcoio P l O G G I A . 

R O V I N A . Vedi DILAPIDARÍ- . 
ROVINE , un termine particolarmente ado-

perato per edifrcj magnifici caduti \n-rovina 
coll ' andar del t empo ; e de1 quali ai tro non 
v i r eña che un mucchio sonfufo di materia-
lí • V e d i ANTICHITAS 

T a l i fono \ t rovine della T o r r e ái Babel , 
o T o r r e d i Belo , ditlante due giortmte da 
Bagdad, nélla Siria , ful le r ive dell ' Eufra-
te -y le qual i ora non fon 'a l t ro che un m u c 
chio di qaat toni , í m a h a t i di bs tumei edoa-
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de folo fi p u ^ eonofeere , che i l difegno dr 
eífa foífe quadro . 

T a l i puré fon le rovine d' un famofo T e ¡ri
pio o Palazxo vic ino a Schiras ú Sciras m 
Pe i fia ; che g l i Ant iquar j pretendono efftre 
ñ a t o fabbricato da Ahashuerus , o A í lue ro \ 
e che i Perfiani ora ch ¡ amano Tchelminat ̂  
oChelmmar jc'ioé ) le quaranta colonne ; per
ché al tret tantd culonrie appunro v i refiano 
ancora ben' interc , -colle traccie d' altre f 
una gran quant i ta di baffi r i l i e v i , e d i ca-
rat ter i i g n o t i , íufficienti a dimofirare la ma-
gnificenza' deli ' antica Archi te t tura . V e d i 
GHILMINAR 

R O U N D L A Y loria di Pcefia . V e d i 
ROTOÍNDO-. 

R O U N D H O U S E , cafa monda, i n UÍI 
Vafcel lo , chiamano g l i Inglefi quella l ian
za o gabiuetto piu eievato fulla poppa d d 
V a f c e l l o , ove ñ a i l padrone . V e d i VASCEL-
LO, e POPPA, 

KovuD-houfe, denota anché una forta d i 
prigione , in Inghiher ra , per la guardia not-
t u r n a , da met te rv i in ficuró le per íone , fii 
che fiano condotte davanti al M a g i ñ r a t o . 
V e d i GUARDIA , e W A T C H . 

R O U P I A , roupias, rupee , come la chia
mano g f I n g l e f i , una moneta di gran corfo 
n e ' T e r r i t o r j del G r a n - M o g o l , e in var ié a l 
tre parti dell Indie O n c n t a l i . Ved i CONIO , 
e MONETA „ 

Le roupie fi b^tttono'e d 'o ro c d' argento i 
e si 1'une, che Taltre hanno le lor diminu4 
z ioni -y come mezze-roupie, quaríi di roupie , 
& c . 

La rcupia d' oro vale i . feiliino, 6 danar i , 
f iedin i . La valuta átm-'reupia d'argento é 
var i a , fecondo la di lei quali t a , ed i l luogo 
cv ' ella é coniata . Si oíferva in genéra le , 
che le roupie vagliono di piu nel luogo ove 
í o n o bat tu te , che a l t rove ; e-che le roupie 
nuove hanno i n corfo maggior valuta delle 
vecchie . — L a ragione di queíT u l t ima dif
iere nza fi é , che g l i India ai amando afTa i 
F argento , per falvario , fugliono , íubico 
che hanno raccol ío un piceiol numero dr 
rvupie, nafconderle í o t t e r r a . Per prevenire 
tan- tal inconveniente, che tende a fpoglia
re lo Stato delle monees co r r ea t i , i Pnn-
c ip i e Rajar battono ogni anno nuove ro/í-
pie, fejaípre aumentandone la lor valuta , 
Icnzs a u m é n t a m e i l peí o . 

Sfere auefta diíferenxa di roupie vecchx 
e nu®-



R O U 
e n u o v e , g l i Indiani ne fanno tre altre C l a f l l . 
•—La prima é quella delle roupi? [xceas, che 
a Bengala v a g ü o n o 2 s. 11 d. ¡ h t l ' m . La-
feconda, delle roupte di Surat) che vaglio-
2 s. 6 á. JlerL — La terza, delle rcupie di 
Jfiaderat, che vagliono 2 s. 5 d . / Í Í T L I I che 
íViíto íi dee intendere delle rcupie nuove . 

Quanto alie vecchie , quelle di Maderas 
non corrono che per 1 s. 11 d. jierl. Quel
le di Surat per 2 s., e le Siceas. per 2 %. 
4 d . Nu l l ad imeno in a l t r i luoghi 5 l ' o r d i n e , 
e i prezzs variano : a Surat r quelle che v i 
fono ba t tu te , hanno i l p r imo l u o g o ; le Si-
ceas i l fecondo y, e quelle d i Maderas i l ter-
2 0 . Lungo la Cofta di Coromandel, le Ma
deras hanno i l p r imo luogo e le Siceas ¡11 
fecondo, ^ c . 

R G U T , nella Legge Inglefe T é un9 af íem-
blea o» combinazione di tre o piü p e r í o n e , 
che vanno a commettere a forza un atto i l -
lecito ; benché anualmente, non lo efeguifca* 
n o . Vedi : ASSÍMBLEA o 

Se vanno , cavalcano, o in qualfifia mo--
lio fi muovono e s'avanzano , dopo la lor 
conventicola 5 c i ^ ficluiama una rout ~ quan-
tunque non mettano i ! lor- difegno in efccu-
?.ipne ; fe Ip e f e g u i f c o n o f i chiamar/cr , , una^ 
r ip t ta .-

Percib una rout pare che fia un ' aífembleat 
j l leci ta e un riot i l fatto difordinato com-
meíTo dalla medcfima . V e d i ; RIOTTA „ 

Due cofe, per altro , fono comuni a VCKÍ , 
«V?, e affcmblea ilkeita , { unla-wful affembly ) .* 
l ' u n a , che v i fiano almeno tre perfbne i n 
fierne ^ T a l t r a , che efíendo infierne,, diflur-
bino la pace, o con parole, o con m o O r a ú ' 
a r m i , gefto tu rbo len to , o violenza a t tua le« 
V e d i ILLEGITA RADUNANZA . 

ROUT of.. wolves r truppa o frot ta d i L u -
pi y tra i Cacciatori Inglef i , denota un bran-
co di quefté fere felvaggie . Ved i ; BRANCO=-

Xe K o r l e veut: t Ved i alia, letrera L . 
Le ROY S avifera J 
R U B A R E fulla. Arada.. Ved i FORESTAL. 
R U B E R I A , nella-Leggelnglefe, ROBBE-

RY ,, robberia, o roberia y i ! togj íere fellone-
ficamente g l i efFetti di un. altr1 uomo ,. dalla 
di l u i perfona,. prefenza , o B e n i c o n t r o la 
di l u i v o l o n t a ; met iéndolo^ i n : t i m o r e v & c . 
«— Quefto fi chiama p u r é allb volte ladroci-
nio. violento j e fi! cafiiga col la morte per 
quanto fiafi piccolo i l valore deila. cofa prc-
íia.. Vedi . FURTO ,,. FELLONIA, & e . 

R U B 
S¡ dice che la parola abbia avuta la fuá 

or igine da che anticamente i ladri { rubbeny 
fpogliavano i v iaggiator i #delle loro robe , 
( r c - ^ í r ) o vef t imenta, Benché Milord Coke, 
nel capo terzo delle fue I n í l i t u z i o n i , fuppon--
ga che un tal norae fia. nzio ú&Robin Hood r 
che fotto Riccardo F . , a' tonf in i tra l ' l n g h i l -
terra e la.- Scozia ,. vivea di mberie r abbru-
ciando cafe, e commettendo l i u p n , e fac» 
ch tggiament i .— Quind i anche, 

Robers men r o roberds-men ^ accennati in; 
varj Statuti per Udn p o t t n t i , e famoO. 

R U B I F I C A R E * } nella C h i m i c a , &ct 
T at to di far diventar roíía una coía a forza 
d i fuoco, & c . V e d i R o s s o , e RUBINO . 

La parola e forma ta dal Latino rubens, 
accejoy rubicondo y e fio7, io dtvento, 

Si fuppone, che TArfenico roíTu non fia 
altro che !' o r p i m e n í o coimune, rubificato col 
íucco", coU' addizione d' ol io di. noce o d' o l i 
va . V e d i ARSÉNICO./ 

R U B I G A L T A , o ROBIGALIA , n e l l ' A n 
t ich i ta , una íefta celebrata^ da' Romani in 
onore. del D i o Kubigus r o della Dez- Rubi
go per impegnare. quelle Dei tadi a prefer-
vare i l grano dalT anntbbiare e dalla bnna « 

Le. Rubigalia\. o Rubigali furono i n f i i t u i -
te da Numa ncll5 u n d é c i m o anno. del luo Re-
gno y ed erano ce lébra te i l giorno y"10 delle 
Calende di IVlaggio,, ch' é i l ' no í l r o 25. d 'A-
p r i l e , , eífendo i l tempo , che Ja golpe o 
b r i n a , chiamata dai L a t m i r«¿r¿o , rubiginej 
fuole infeftare i i grano „ Ved i RUBÍGÍNE . 

Varrone le fiífa al t empo, . che i ! Solé en-
tra^ ne! fe í lodec imo grado di T a u r o , . —~ I n 
fatt i í c m b r a che p iu t t o í l o i l vero tempo-ne 
fia fiato )!• giorno déc imo onavo avanti l 'E-
qu inoz io ; e la« vera ragione fi é , perché al-
lora la Can ico la , o 1- piccol c a ñ e , t ramon
ta y la quale fi ( l ima uaa cofiellazione ma
léfica 

Q u i n d i facrificavano uní cwe. z. Rubigo : 
Ov id io d i c e , 1'interiora d1 un c a ñ e , e quel
le d' una p é c o r a : Co lumel l a , . folamente un 
cagnolino da: latte ... FeUo infinua , che la. 
v i t t ima- dee eífer roffa . 

R U B I G I N E ,. ^ ¿ / ¿ o , o robigoy un male-
cui e foggetto i l grano popolarmente chia-
mata ruggine. V e d i Fu i . , ^INE ,, e RUGGINE . 

L a rubiginey ruggine , o golpe attacca 
puré e danneggia le piante in varj; m o d i ; 
facendo tal' volta; perire la pianta tutta , e 
taWoha. fol le fogl ie , e i r a m p o l l i , i quali. 

s 'ab-



R U B 
s a b b r u ñ i a n o , e fi raggnnzano , j imanendo^ 
ne i l VQÍ\O verde, e florido. V e d i MALAT-
TIE DEI/LE PIANTE. 

Q u e í t o d i ro id ine , che gP Inglefi chiama-
no bligbt, íuccedc di r a ro , fuorché quando 
i'oftianü J vent i acu t í d ' O r i t n t e , che fono 
frequerttlíTimi in Inghi l te r ra al Mefe di M a r -
^ 0 . onde quel Mcfe riefce álle piante i l p iü 
fata!e di t u t t i -gli a l t r i . — D a quefta circo-
í íanxa alcuni credono, che i f reddi , che al-
lorregnano, effendo innafpri t i dai ven t i Orien-
t a l i , cagionino ¡crubtgini j tna i l Sr. Bradley 
ce ne da una contezza degoa di maggiorap-
p l a u í o : p e r c h é , su t a l p r i n c i p i o , í a r e b b e 
difficiie i l d i r é , per quai caufa una p i a n í a , 

.o una parte della p ianta , doveOTe effere toe-
ca dalla ruggine p i u d\ u n ' a l t r a , E g l i dun-
que oíferva, che i bruchi accompagnano d' 
ordinario i fuddetti vent i , ed infettano e 
guaftano qualche forta d' alberi p iü di un1 al-
t r a , ed anche qualche ramo particolare p iu 
che g l i a l t r i ; e ne inferifee, che o le uova 
Ai queft' i n f e t t i , o g l ' i n f e t t i ftelTi, ci fono 
por ta t i dai ven t i O r i e n t a l i ; oche la tempe
ratura deil ' a r i a , quando t a l i venti fpirano , 
é neceiraria per far nafcere q u e ñ i animalet-
t i , fupponendofi che le uova ne fiano gia 
ftate depolle fulle part i infette^ 

O r a , egli fembra, che ciafeuna di quefte 
caufe abbia i l fuo effetto: pare, che quelle 
rubigmt accompagnate da gran ve rmi o bru
c h i , vengano covate dai venti Or ienta l i ; e 
quell ' .altre , che folo producono i picciol i i n 
f e t t i , i quali .fanno arricciare le foglie degl i 
A l b e r i , pofTono procederé da una gran quan-
i i t ^ de' m e d e f i m i , o gia n a t i , o ancor nelP 
u o v o , portati col vento . 

E g l i d imof l ra che la freddezza di que' 
ven t i non t ipugna al lor e í í e r ' a t l i a covarc 
§ 1 ' i n f e t t i ; richiedendofi da diíFerenti in fe t t i 
gradi d i calore ampiamente di íFerent i . A cib 
egli aggiugne, che ciafcun'.infetto ha la fuá 
propria p ian ta , o razza d i p i an te , ch' egli 
naturalmente ricerca per fuo n u t r i m e n t o , e 
non fi pafce d i alcun1 altra ; e nella quale , 
perc ib , e i depone le fue uova : onde non é 
marav ig l i a , che una forta d ' A l b e r o debba 
eííer ' infe t ta , e tut te i ' altre r e ñ a r i n t a t t e . 
Quel vento , per e fempio , che porta , o fa 
nafcere i bruchi sul pomiere , non infettera 
i l pero , nh i l fuf ino, né i l c i r i eg io ; perché 
fe lo ftuol degl' infett i natural i al pomiere 
cadeífe su quegli a l t r i A l b e r i m e n t o v a t i , §1 ' 

i n f e t t i , o mancherebbono delia lor propria 
matrice per i v i covarc , o fe foífero d i gia 
nati , perirebbono per mancanza di n u t r i 
mento p r o p r i o . Cof icché egli é mora lmen-
te impoíTibi le , che ogni forta di piante deb
ba reftar' in fe t t a alio íleíTo tempo , quando 
non foífe, che le uova di ciafeuna fpezie d* 
infetto naturale a ciafcun' Aibero , ven i í fe ro 
tut te in una volta p ó r t a t e col vento ; ovve-
ro , che un vento'Orientale poteíTe in sé con
tene ré ad una vo l t a t an t i differenti gradi d i 
freddo ;0d i ca ldo, quant i fi richiederebbono 
per covare , e mantenere ogni d i ñ e r e n t e claf-
fe d' i n f e t t i . N é punto vale i l dire^ che ne l -
le mbigini di rado fí feopra imraediatamente 
qualche .funile aniraaletto . -Poiché col m i -
crofeopio .noi veggiamo animale t t i un m i i i o n 
di volte p iu piccoli de5 piccoliíTicni, che c i 
.cadono ordinariamente fotto 1'occhio . Oe 
quefti appunto , fi deecredere, che i l vento 
i l piü leggiere fia capace d i foffiarl i da un 
luogo al l ' a l t r o ; d i modo che non é da í lu-
p i r í i , s' eífi ci vengono por ta t i dalle regioni 
le piü r i m ó t e , fpez ia lmen íe da quella parte 
della Gran T a r t a r i a , che a l l ' Oriente ed al 
Settentrione é v o l t a , & c . ove i l freddo é i n -
íenfo abbadanza, per dar v i t a a' m e d e f i m i ; 
e donde non v ' é M a r e abbaftanza, dai ca
lore e falfezza de' cui vapori eglino poteffe-
ro eífere fuffocat i . Q u e g l i , che fono porta
t i dalle part i delT A m e r i c a Set tentr ionaie , 
che a l i 'Or ien te r iguardano, vengono proba-
b i l m e n t i d i f l r u t t i col paífare i l vafto O c é a n o 
A t l a n t i c o , i l c h e p u b eífere la ragione , per-1 
ché i l vento m a e í i r o verfo iPonente non é 

• cosi infet t iVO. 

Per imped i r é le rubigini, i piü efperti fra 
i C o n t a d i n i í o g l i o n o , mentre i v e n t i O r i e n 
t a l i foffiano , difenderfi da' medefimi coIP 
abbruciare mucchj di canne , pagl ia , ed a l 
t r i incendevol i , dalia parte del vento de' l o 
ro p o m e t i , affinché i l fumo poífa avve íena -
re gH i n f e t t i , o leuova l o r o , come col ven
t o pa í f ano . A g g i u n g a í i , che quetH fuochi fi 
fanno fovente con buon fucceífo , pe rdn t rug-
gere i b r u c h i , anche quando fon d i gta na
t i , e che han cominciato a d ivora reg i i A l 
beri . — U n ' altro m é t o d o di p re í e rva re g l i 
A lbe r i áúla. vubigine ñ é lo fpruífare polve d i 
tabacco , o di pepe ; la quale , come fi dice, da 
fubito la morte a t u t t i g l ' i n fe t t i , e a n i m a l e t t i . 

I I grano é f o g g e t t o alie rubigim come o g n i 
forta di biade, e f e m é n t e . 

La 
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La nibigím del grano íl d i i ama puopria-

tn tn te fuliggine. Ved i 1'Aríicolo FULÍGÍN-E . 
R U B I N O , ru.bims , .una gemma di color 

xoíTo, e riTplendente, del pr imo ordine m 
le pietre prexiofe . Ved i GEMMA J e PIE-
TRA. 

N o n v i fono che due luoghi in Or i en t e , 
oye fi trova i ! rubina: i l Regno di Pegu , e 
r i f ó l a di Ceylan—La miniera di Pegu , che 
sie ha grandiíTima quant i ta , é í k u a t a nel 
M o n t e Capelan, d i i lanie dodici giornate da 
$iren) refidenza dei Re di quel Paefe . — I 
p i ü bei mbint di la por ta t i non paííano l i 
t /e o quat t ro carati ; riferbandorene i i Re 
l u t í ' i piu grandi per s é . 

I n Ceylan i rubini fi t ro vano in un f i u -
ine , che cala dalle Montagne verfo i l mez-
20 dell ' Ifola : alquanti pochi v i fi trovano 
pur nella t é r r a . — I rubini di Ceylan fono 
d' ordinario piu lucenti e piu belli di quei 
d i Fegu j ma fono rari ; perché i l Re di 
Ceylan proibifce a' fuoi Popolj d i r accor l i , 
o di farne traffico. 

Si trovan d e ' r & ^ W anche in Europa , par-
t icolarmente in Boemia , e in Ungheria ; e 
í p e z i a l m e n t e nel pr imo di queftj due Re-
g n i , ov1 é una miniera di pietre focaje d i 
diverfe grandezze 5 le q u a l i , come 11 trova 
nel romperle., contengono alie volte rubini 
posi fini e cosí d u r i , come qualunque ak ro 
degii O r i e n t a l i . 

T Grcci chiamano Wrubino farápvWt eioé , 
j e í í ñen^e al fuocq , — L a credulita e fuper-
í l i z ione d t g l i A n t i c h i a t t r ibuiva parecchie 
v i r t u d i al rubina; come , di fcacciare i ve
len i , d i cu rad l a pefte, di í m a c c a r e la luí-
furia e 1'incontinenza 5 di sbandire la t r i -
fíezza, 8fc. 

í Lapidarj diftinguono ufualmente tre fpe-
ZÍS di rubini ; i l montagnino ^ i l balafcia ^ e 
la fpinella : A lcun i aggiungono una quarta 
í p e z i e , che g l ' ínglefi chiamano rubacelle. 
I I differente grjido d i colore fa i l lor d i f e 
rente prezzo e bellezza. -— I I rubina bala-
fcia é di color cremifino c o n u n g e t t o d i por-
pora : I l rabino fpinella é d 'un rjlplendente 
roffo color di r o í a . 

Si d i ce , che g i i ab i tant i del Pegu han-
no 1'arte di alzare i l rofío e '1 bril lante de' 
rubini, col porh nel f u c c o , e con dar lo
ro un grado propio di calore . 

I I rubina é fbrrnato in una pietrofa íb í lan-
2a o marcaíf i ta di color é'i rofa 3 chiamata 

medre del rubina ; egll non ha ad un t rat to 
i l Cao colore e l u í l r o ; ma lo acqui í la a po
co a poco . — Da pr incipio ei v i en bian-
ch icc io , e quando e' s 'avvicina alia ma t i j -
v i ta , diventa roíTo. Quindi ahbiamo rubini 
b.ianchi, a l t r i mezzo b i anch i , mezzo r o í í i ; 
ed a l t r i turchioi , e roíTi, chiamat i rubini 
zaffiri,, 

Quand* un rubina eccede ven t i c a r a t i , ( i 
pub chiamare un carbonchio ; nome di ple
tra immag ina r i a , della quale gii A n t i c h i ed 
i Mode rn i ci han dato tante dcfcrizioni . 
V e d i CARBONCHIO. 

V i fono var ié maniere di contraffare í 
rubini ; e fe n ' é portata 1' imi taz ione a ta l 
í e g n o , che i piu valent i Lapidarj alie v o l 
te s' ingannano. 

Furetiere ci afficura, quantunque i l fatto 
forpaíli ogni credenza , che in Francia v i 
fono íiati de' rubini di 240 ca ra t i . — T a -
vernier ci narra , d1 averne veduto n e l l ' I n -
die uno di cinquanta carati , ch' egli ebbe 
in mente dj comprare . Aggiugnc , che i i 
Re di Francia ha de' rubini piu belli e piíi 
grandi di queili , che fono in poíTeífo del 
G r a n - M o g o l . 

I I prezzo de' rubini da un carato, o quat
t ro g r a n i , Ono a dieci carati , ci vien dato 
nel Diñionnaire de Commerce , da buona ma
no , nel m o d o , che í i e g u e : 

/. /. ¿. 
U n rubino d 'un carato s vale 1 ^5 0 
D i due C. 9 00 o 
D i tre C- 22 1° 0 
D i quattro C. 35 15 0 
D i cinque C. 45 00 o 
D i íei C. ¿ 7 10 o 
D i fette C» 84 00 o 
D i orto C . IOÓ 00 o 
D i nove C. 150 oo o 
D i dieci C . 216 00 o 
RUBINO zajjiro. V e d i l ' A r t i c o l o ZAFFI-

RO.. \ 
R.UBINO, nella C h i m i c a , é un nome da

to a var ié preparazioni di corpi natural ! , a 
eagione del lor color roífo ; come , rubino 
d'1 arjenico, & c . V e d i RUBIFICARE. 

RUBINO , ne l l 'Ara ld i ca , denota i l color 
rol lo , con cui le A r m i de' N o b i l i fi d i v i -
fano ^ eífendo lo fleíío , che n e l l ' A r m e d ' a l 
t r i non N o b i l i , f¡ chiama ^ / f / , v e r m i g l i o . 
Vedi COLORE, GULES, & c . 

R Ü B R I C A 3 nella Legge C a n ó n i c a , de
nota 



nota un t l t o l o o articolo ín certi l i b r l le-
ea í i A n t i c h i - , cos í ch iamato , perch e i c n t -

come i t i t o h de' capitoh delle A n t i c h e 
B i b b i e , i n lettere roñe . Ved i TITOLO — 
Trovere te la tal leggc fotto h tzk Rubrica . 

RUBRICA r denota puré le rególe , e d i -
re7ioni date nel pr inc ip io , e ncl corfo del
ta Liturgia ; per V ordine , e la maniera , 
con cui le var ié parti del l 'Off ic io fi han da 
efegutre. Vedi LITURGIA . 

V i íono Rubriche generali , e Rubriche fpe-
%iali 3 v ' é una Rubrica per la Comunione, 
& c . — N e l Mel í a l e e Breviario Romano v i 
fono Rubriche per M a t t u t i m , per Laudi , 
per Traslazioni , Bca i i f i caz ion i , C o m m e -
inoraz ion i , & c . 

Si cbiamano rubriche , dal La t ino ruber, 
roffo ; perché anticamente fi ftampavanocon 
inchi'jho rojja , per d i í l inguer le dal reÜo deli ' 
Officio , ch' era in ñ e r o ; come fi continua 
a p¡ar icare nel MeíTalc Romano , & c . 

La gran Rubrica pella celebraiion delia 
Jafqua , p r e í c n í t a dal Conc i l io Niceno , é 
a que í lo propofito . — Che i l giorno di Paf-
tfa« ha da eífere la Domenica , la qna'e ca
de fopra, o fubito dopo, i l p r imo pleni lu
n i o , che fuccede immediatamente aH 'Equi -
n o 2 i o di Pr imavera . Ved i PASQÜA. — I l 
l ) r . It 'allit ha un particolar difcorío ful le A n 
tiche Rubriche in ordineal lo fiabiiimento del 
giorno di Pafqua , «e l le Philo/oph. Tranfa-
ttions. 

RUBRICA, in Inglefe ruddle, una íbr ta di 
creta o té r ra roffa e b runa , che fi trova i n 
diverfe parti d ' I n g h i l t e r r a ; principalmente 
nelle mioiere di f e r ro , del qual minerale e l 
la ha una copióla m i f t u r a . 

Queila f i prende da alcuni per 1' a n í i c o 
lipis bamatites. Ved i AMATITA . 

RUBRICA , in Inglefe redáis, o ruddle, 
QVvexo red chalk , c\oé creta rojja , é una pie-
t ra roffa f o í í ü e , che ha l a fuá particolar m i -
niera , o pctraja ; e fi adopra da' p i t t o r i , 
& c . per far penneili r o f l i , o pañe l l i per d i -
fegnare. 

La m i g ü o r e , eh' é del prodotto d ' Jngh i l -
t e r r a , é moderatamente d u r a , facile a ta-
gliarfi o íegarfi in lunghi pezze t t i . G l i ore-
í i c i , e i doratori fe né fervono puré per i f -
cottare la fogha d 'oro che adoprano . — A l -
cunt chiamano la rubrica , lapis hematites ^ 
í u p p o n e n d o che eir.abbia una particolare fa-
jeolta di í e rmaxe i l íajague: ma a l t r i voglio-

J m . VIL 
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no che i l x&w/hematites ui. un1 akra p i e t r a . 
V e d i AMATITA . 

R U D E N T U R E , nell1 Archi te t tu ra ; vo-
ce Ing le fe , che denota la figura d' una cor
da , o baftone , ora f empüce , ed ora fcolpita , 
con cui una terza parte delle fcanalature del
le colonne viene frequentemente r iemniuta . 
V e d i SCAN ALATUR A . 

Si chiama cosí dal La t i no rudem, cana-
po ; donde alcuni Inglef i lo chiamano un 
cabling , ( d a cable, canapo) e le co lonne , 
le di cui fcanalature fono cosi nempiute , 
rudented, or eabled columm , cioé colonne 
faite a corda, o canapo* V e d i GOLONNA , 
Se A NAL ATURÉ , &C. 

V i fono anche rudentare i n r i l i e v o , coi-
lóca te sul -nudo dei pilaftri non i fcana la t i ; 
di che n ' abb iamo un 'efempio neila Chiefa 
di S. Sapienza a R o m a . 

R U D E R A Z Í O N E , RUDERATIO, neila 
Fabbrica , un termine ufato da V i t r u v i o per 
far un laftrico di f e l c i , o di piccoie p ie t re . 
V e d i PA.V ¡.MENTO,. 

Per far la ruderaziom egli é neceí far ie 
che i l terreno fia prima ben battuto , pee 
tenderlo fodo , e prevenirne ogni crepatura , 
— I n d i fi mette uno í l ra to di piccoie pie
tre., da Iegarfi pofeia infierne con calce fat-
ta di pietra cotta e di tena , chiarnata da 
V i t r u v i o , Statume-n. 

Se la rena é nuova , la fuá proporzione 
alia pietra cotta pub eífere come 3 a i ; 
s' ella é cavata da vecchj l a f i r i c i , o m u r i „ 
come 5 a 2 . V e d i CALCINA , Scc. 

Daviler oíferva ., che la parola RUDERA-
ZIONE é anche ufata da V i t r u v i o , Üb. 7. 
cap. 1 . , per la maniera di murare la pik 
g r o í f o l a n a , e la piu goífa .; come quando 
un muro v i ene , per dir cosí, rappezzato. 
Ved i MURATQRE. 

R U D I A R I U S , n e l l ' A n t i c h i t a , un G la 
diator veterano, ch'era flato licenziato dal 
fe rv iz io . V e d i GLADIATORE. 

Si nominava c o s í , perché in fegno di l i -
cenziamento g l i fi metteva in mano una 
bacchetta chiarnata rudts.. J/edi R.UDIS . 

I Rudiarj s appellavano eziaodio Spetta~ 
tori , Spetlames . Ved i SPETT ATORE. 

R U D I M E N T I , R u i ) 1 MENTA , i p r i m i 
principj , o fondamtn t i di qualche arte o 
fcienza ; detti anche gh r/íwewí/' di eíía . Ve^ 
d i ELEMENTI. 

R U D I S , una verga Qodofa e ruyjda , che 
L i ií 
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íl Pretore, p r e ñ o i Romani , clava ai Gla
d ia to r ! , come un fegrio deila loro l iber ta , 
e l i c e n 2 Í a m e n t o . V e d i GLADÍ ATORE . 

Qumdi la fraíe L a t i n a , rude donare •> far 
libero un gladiato.re, lafciarlo in l iberta d i 
p iu non combatcere. — Donde quei l i chia-
mavanfi m d i a m . Vedi RUDIARIUS. 

RUGGTNE del grano , o delle piante . 
V e d i RUBIGINE ; e 

RUGGINE, rubigo, c h e g l ' I n g l e f i ch ía raa-
no M i l d e w ; una malat t ia , che viene alie 
p i a n t e , caufata da u n ' u m i d o rugiadoío , i l 
quale cadendo fopra di eíTe , e re liando v i , 
per mancanza di calor Solare , che via ne 
lo d i f tacchi , e T i a n a h í ? pella fuá acr imo
nia corrode , guada, e confuma la piu i n 
t ima fo í tanza delta planta t ed impedifee la 
^ircolazion? del fucchio n u t r i t i v o : conche 
le fogüe cominciano ad appaffire, e i rara-
po l l i e le f ru t t a ne fo í í rono un gran pregiu-
d i c i o , 

Secondo Cook , e Mor t imer , que fia ruggi-
weé un vapor denfo e v i f eo fo , efaiato nella 
Primavera e nella State dalle piante , da' 
germoglj , ed anche dalla t é r r a ñeífa , i n 
í e m p o afFatto quieto , a i lo rché non e v v i , 
n é Solé f u í í k i en t e per t i r a r lo in alto , né 
vento bafta^nte a difperderlo, —Stando egli 
cos í fofpefo nelle baííe regioni , quando i l 
freddo della fera s' avanza, ei fi condenía e 
cade sulle p ian te ; colla fuá fofianza fpeffa e 
tenace ne floppa i lor p o r i , e cosí ne impe
difee la t rafpirazione, e in í l eme Tafcendi-
mento del fucco a nu t r i r é i fuoi fiori, ger
m o g l j , & c . Ved i RUCIADA. 

SI aggiugne, che quetla ruggine ^ o rugia-
d a , che cade in sulla cima del rampollo d' 
un c inegio verfo la fine di G i u g n o , s ' é t ro -
vata fermare un ta l r a m p o l l o ; coficché l ' a l -
bero ne mandb fuori degli a l t r i i n a l t r i luo-

' La ruggine detta ( comediftinguonQ 
g r i n g l e f i ) e la ruggine detta M i l d e w , fi 
prendono comunemente per \z ítetTa cofa ; 
¿i^re fono aííai difFerenti . V e d i RUBIGINE. 

Sulle piante , che hanno í o g h e lifcie , 
«orne la quercia , & c . la rugiada v i fta fo-
fpefa, e íí pub vederc , toccare, & c . A l -
tre , le cui foglie fono piu r u v i d e , la i m -
beono. Quand' ella cade sul fo rmen to , & c . 
ne macchia lo ñ e l o con ua color differente 
da! naturale . 

I I S*. Mortimer crede, che q u e í H rugiada 

fía i l cibo prineipale delle a p i ; eíTendo do!-
ce , e facile a conver t i r í i i n miele . V e d i 
MELÉ o 

RUGGINE del metallo , fono i fiori o j a 
calce del medefimo. Si proecura col corroa 
dere e di í folvere le di l u i parti fuperficiali 
col mezzo di quaiche fluido m e í l r u o , V e d i 
METALLO , CALX , FIORE , MESTRUO , &ca 

L'acqua é i l grand' l í l r u m c n t o o agente nel 
produrre la ruggine; T aria apparentemente 
ia i corpi rugginoh, ma non é che in v i r t i i 
delP acqua , ch' ella cont iene . V e d i A R I A . 

Quindi in un 'ar ia í e c c a , i meta l l i rella
no lungo tempo fenza contrarre la ruggine; 
e quindi g l i o l j , e g l i a l t r i corpi graíi i guar
da no i meta l l i áú \ ! i ruggine ; perché Tacqua 
non é alcun meftruo per 1' ol io , & c . ed é 
percio incapace di íaríi Orada attraverfo a l 
medef imo. Ved i ACQUA, & c . 

Ogn i metal lo é foggetto alia ruggine ¿ 
anche 1'oro í i e í f o , b e n c h é ne fia egli ge
neralmente r iputato incapace, divien ruggi
ne Jo , fe trovafi efpofto ai f ummi del ía i 
m a r i n o . Ved i ORO. 

La rag ione , perché V oro si di raro t ro 
vafi ruggtmnte, fí é , che i l fal di mare , i l 
qual ' é i l folo fale che lo atfacca e in lu i ta 
prefa , é d 'una natura alfa i filfa , e percio 
pochi de 'fuoi effluíTi od efalazioni fi r i t rova-
noondeggiant i n e l l ' a r i a . Ved i ORO, ACQUA. 
REGIA, VOLATILIZZAZIONE , & c . 

Si fuppone ufualmente , che la ruggine 
fia una corruzione del M e t a l l o , ma fenza 
gran fondamento : ella é i l propio metallo 
fíefío , folamente fotto altra forma ; ed m 
conformita noi t i o v i a m o , che la ruggine d i 
rame fi pub di nuovo conve r t i r é in rame . 

La ruggine de! r ame , chiamata arugo, fa 
c ib che noi appelliamo verderame . V e d i 
VERDERAME, — L a ceruí ía é fatta di p iom-
bo converti to in ruggine co l l ' aceto . V e d i 
CERUSS A . —11 ferro , col t e m p o , d iventa 
de! tu t to ruggine , fe non fi preferva dall* 
ana c®n pi t tura o vernice . V e d i FERRO, 
PITTURA , & c , 

R U G I A D A , R o s , ( in Inglefe ) una 
nebbia o pioggia í o t t i l e , leggiere, infenfibU 
l e , che cade mentre i l Solé fi t rova fa t ta 
i ' Orizzonte . 

| natural i •ordinariamente annoverano la 
rugiada tra le raeteore della fpezie acquofa. 
A i c u n i la definifeono , un vapore liquefatto > 
e lafeiato cafeare i n gocce t a l t r i , m vapore 

che 
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el íe l ia la fteiTa rdazione al ge lo , la quale 
la pioggia ha alia n e v é , & c . — T r a le dififer-
tazioni del Sign. Huet v' é una le t tera , per 
diraortrare j che la rugtada non cade , ra a 
S; a lza. 

Tare a n o i , che la rügiada diíferiTca dalla 
pioggia folamente dal piíl al meno . La fuá 
origine e mater ia , fenza dubbio , vien dai 
v a p o r i , e dall 'efalazioni della t é r r a , e dell5 
acqua , f o l l e v a t i , come íi da adivedere fot-
to l ' A r t i c o l o VAPORE. Súb i to che le f o t t i -
11 ve íc ichc t tc 5 d i cui fon compofti i v a p o r i , 
fi diftaccano dai loro corpi ^ ben fappiamo, 
ch' elleno (i í tant io continuamente alzando 
nelP Atmosfera, fino ad arrivare ad un ta l 
piano neir aria , che fia d 'una gravita ípe-
cifica' egüa le alia loro ; cd i v i s' arrefta i l 
lor1 a í c e n d i m e n t ó . Ora , ficcome i l calore o 
fuoco fi é quello che , dilatando le parti dell3 
acqua , forma le vefeichette fpecificamente 
pi t f leggiere delTar ia , e capaci d i f aü re i n 
eíTa; c o s í , quando quel calore dec l ina , o í i 
perde , coriie ail5 approffimarnento o cent i -
guita di qualche corpo piü freddo, le vefei
chette fi condenfano, diventano p iu g r a v i , 
e fcendono . Percib in tempo di giorno , che 
i l Solé rifcalda V Atmosfera col cont inuo i n -
fíuíío de' fuoi r a g g j , i v a p o r i , ogni qual-
vol ta s' alzano , continuano i l lor progreflb , 
come quegli che nulla i n cent rano d i capace 
ad acere fe ere la lor g rav i t a , finché ar r iv ino 
ben lung i d i la dal fegno donde non fono 
p iu a t i r o del calore riflefíb della Te r r a , nel
la regione media delP Atmosfera . Q u i v i con-
denfandoíi forma no 1c n u v o l e , dalle quali v ie 
ne la p ioggia , come fi fa vedere fot to N u -

- VOLA , e PIOGGIA , 

M a quand' i l Solé é foí ío FOr izzonte , i l 
cafo é alquanto d i í fe ren te : perché r infr í fcati-
doíi allor V Atmosfera y i vapori follevati dal 
calore della té r ra ? e dai raggj de! Solé che 
v i fono dimorat i i l giorno precedente, co-
minciano a preflamente condenfarfi , fubito 
che quegli fon' ufeit i dal l ' aria , confumando 
la lor provvigione di fuoco e di calore su IT 
aria fredda e umida , per cui p a í f a n o . L a 
loro afcenfione per tanto s' accorcia ; ed ap-
pena fon g iun t i a l l ' altezza di poche brac-
cia , eflendo efaufti del lor fuoco , e refi al
ie lor naturali d i m e n í i o n i , ed alia g rav i ta 
oell acqua che g l i coflituifee , precipi tano, 
e cadonodi nuovo indietro in piccole sferet-
te , o gocce, nel modo appunto , che fi é 
d i m o f t r a t o della pioggia. 

RUG 1 6 7 
Con queftl principj fi fpiegano agevolmen-

te gl i a i t r i Fenomeni delle Rugiade. Q u i n -
d i avviene , e. gr. che le rugiade fono p iu 
abbondanti nella Pr imavera , che in aitrefta-
g ion i ; eífendovi aiiora raaggior provvifione 
di vapori in p r o n t o , peí poco confumo ch« 
ne fa i l freddo e '1 gelo del V e r n o , che i n 
a l t r i t e m p i . Qu ind i c i b , che P l in io raccon-
ía d e l l ' E g i t t o , i l quale abbonda di rugiade 
per t u t t ' i calori della Sta te ; p e r c h é Par ia 
eífendovi troppo calda, e non potendo per
cib col) i pare i vapori i n tempo di g i o r n o , 
quefti mai non fi raccolgono i n nuvole , e 
cosí v i mancano del t u t t o le pioggie j ma íl 
sa, che ne1 C i i m i , ove i giornt fono eccef-
fivamente c a l d i , ie n o t t i fono notabi lmente 
freíche v di modo che i vapori int ialzati do-
po i l tromantar del Solé s vengono pronta-
mente conden ía t i in rugiade. Ov7vero, per 
avventura , quel notabile freddo é piu tofio 
P effet to, che la caufa della quanti ta di ru
giade. Pe rché eífendo una quanti ta di vapo
r i portata in alto dal gran calor della t é r r a , 
c da quel fuoco ch ' t í i i hann' a c q u i ü a t o du
rante i l giorno , 1'influíío d' una tal quant i 
ta d 'umido freddo dee grandemente rinfre-
fcare 1' aria . 

La RUCIADA di Maggio imbianca i pan-
n i l i n i , e la cera ^ la rugiada d ' A u t u n n o fi 
converte i n un bianco ge lo . Dalla rugiada 
putrefatta dal Solé , naleono diverf i in fe t t i , 
che fpeditamente fi cambiano d 'una fpezie 
ne l l ' altra : cib che ne rimane , fi converte 
i n un fino e bianco fale, con angoli fimili a 
quei del f a l n i t r o , dopo un numero d' evapo-
r a z i o n i , d i ca lc inaz ion i , e ái fijfazioni. 

Dalla rugiada di Maggio fi cava uno fpi-
r i t o , al quale s1 a t t r ibui lcono v i r t u d i mara-
v ig l io fe . I I mé todo d i raccorla, e di prepa
r a r l a , é pteícvitto áa Hanneman Medico a 
K i e l . Si ha da raccogliere i n pul i t i panni-
l i n i efpofti al Solé in guatlade chiufe ; po-
feia vien d i f t i l l a ta , e l o íp i r i to g i t t a to fopra 
i l capo m o n o c i b fi replica fin tanto che 
la t é r ra fi unifea alio f p i r i t o , e d iven t i l i 
qu ida ; i l che fuccede verfo la fettima o ot-
tava cohobazione, o fia di í l i l iazione , C o n t a l 
mezzo v o i acquiftate uno fpiri to ben roífo , 
ed odo r í f e ro . Stolterfoht, Med ico di Lubec-
ca , penfa che la rugiada di Maggio fi pofla 
raccorre i n p ia t t i d i v e t r o , fpezialmente la 
tempo q u i e t o , e pr ima che levi & S o l é . E d 
Etmuller é dello fteífo parere . Si p o í r e b b e 

L 1 2 pari-
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parimenti raccogiiere con uw' imbuto di fe-
t ro , eípofto a l l 'ar ia , avente un coHo curvo 
per portar la vugiada ta urra guaftadetta in 
una camera . Si veggano le Pbilof. T r a n j a t i . 
n0. 3 , Hoffma/m , e altri . V h mol í ' appa-
renza, che dalla preparazione di quefia ru
gí a da , i Frati della Rofy CrojJ prendeffero 
la lor denominaxione . Vedi ROSICRUCIANI . 

N e Ü e Philojoph. TretnfaB. abbiamo la re-
kzione d' una íorta di rugiada alia i ftraordi-
naria. Per una buona parte del Verno 1695 , 
dice il Vcfcovo di Cloyne , cadde i n varié 
partí delle Provincie di Munj ie r , e di Lein-

fier in Ir landa, una forta di rugiada í p e i a , 
i Contad i ni chianciavano butirro , dalla lúa 
con í i íknza e c o l o r e , perch'era B j o r b i d a , vi-
fcoia, e d ' u n giallo 1curo. Cadea íempre d i 
n o t t e , e íopratt imo in luoghi baffi e pa-n-
íanof i , sulla c;ma de l fcrbe , e fovente sul
la íloppia delle capanne. D i rado íi vedea 
due vohe n e l l o fíeifo l u e g o . E l la comune-
menfe giaceva su l la térra quindici giorm fen-
za muíar colore , ma poi silera moriva , e 
fi facea ñera . Cadeva in m a í í e ; e aveva un 
odor forte fimile a que!lo de' fepoleri. —- I-i 
Sig. R. Vans, neile raedeíime Tranfazioni , 
da ragguaglio d'altra fimile , caduta nello 
fleíTo tempo in Ltmeric , e Tippcrary , in 
detta l ió la ; s g g i ü g n e n d o , che cello í h e p i e -
ciaria , fi liquetaceva , ma ponendoia vicino 
al í u o c o , fi í'cccava, e diventava dura . 

L a M e l a í a , Q RUCIADA melat-a ^ in I n -
gle íe hmy dew, é una rugiada di íapor dol-
ee 5 che fi trova il mattin© per terapo sui-
ie foglie di di ver fe forte di piante. 

Que fie melare v o ruggini ( M t l d c w s ) fo
no di natura aííai d i í í e r sn t e dal golpe, ef-
fen do cagionate dal coodenfamento di un' 
efalazione grafía ed ucnida, poríata in alto 
se l 1* State calda e fecca , dalle piante e lor 
g.erraogij.j come anche dalia t érra; la qual' 
c(al anone , per la frefeura , e ferenita del!' 
aria d i notte tempo , ovvero nella chiara fu-
per ior regione dcll' ari-a , viene infpeffata in 
«05? raateFÍa graffa e regnente, ecaded inuo-
v© ír; sulla ierra ; reüandone parte di effa 
íop ra le fogiíe ík l la quereia-,. ed alcuni altri 
arb or i , ie coi fog)íf fc^o üície. , e non am.~ 
me ttono- in loro fac i i í i en te alcuna umidi-
ta . Vedi RUG.GINE . 

Gaffendo pretende , che un fuceo vifeofo, 
che írafpira dalle foglie , concorre a comuo-
ncre quefie r rxk , o a convcf í ire la rugiada^ 

B L U M 
che su quellc cade, in una fofbnza di melé, 
della quale nulla prima avea : E quindi cgli 
fpiega la ragione , perché la troviamo íopra 
ccrti arbori , e non fopra gli altri . Vedi 
MANNA . 

Quefia rugiada melata cadendo sulie fpi-
ghe v e sui gambi del formento , gli macchia-
d' un color diíferente dal naturale j ed eífendo 
d' una foftanza vifeofa , lega e ferra taimen
te le giovani, tenere, e chiufe fpighe del 
tormento, mediante il calor del S o l é , ch-e 
vi impedifee il Grefeiriieoto e la perfezione 
del grano . 

U n rovefeio , che ftrofcii í'ubita dopo la 
caduta di tal rugiada , od un vento, che 
íofí.i ben forte , fono gli unid rimedj r a -
tura!i eontro la medefima . 

R U I S C H I A N A , ruyfckiana . V e d i TÜÍ-
N I C A , , 

R U M , * una fpezie d'acquavite , o fpi-
rito di vino , tratto per diíHilfmone dalle 
tanne di zucehero . Vedi ZUCCIIERO , S r i -
R I T O , D l S T I L L A Z í O N E , &G. 

* L a parola Ingle/e R u m e i l neme Jlejjo 
ehe dan no a quejio liquore g l i Amenca rñ 
nel lor linguaggio . 

I l rum é a fia i caldo, ed incendevole ed 
é ufato , appunto come tra noi 1'acquavite, 
tra gli abitanti di, que' Pacíi , ove creíce il 
zucchere. Vedi ACQPAVITE . 

R U M B O neüa Navigazione Vedi 
ROMEO. 

R U M E N , il primo fiemaco degil Ani
mal i , che rugumano , o ruminano, quindi 
chiamati r u m i n a m i . Vedi STOMACO-,- RU-
M I N A N T E , e RUMÍNAZÍONE 

II cibo viene trasmeíTo al rumen fenza al-
eun' altra al íeraziene nel la- boeca , fe non 
quella d' efiere un poco rotolato e ravvilup-
pato infierne. Vedi C I B O . 

II rumen , o pancia , é di gran lunga i i p i ü 
grande di tutti gli HLmachi; come quello , 
che ha da conteneré la bevanda, e infierne 
1'lotera cruda maffa dell'alimento, che ivi 
ambedue g i acción o, e infierne íi macerano ; 
per efiere di la rimandati alia bocea , ove 
fi riraafticano, e fi fminuzzolano; in ordi-
ne alia loro ulterior digeítione negii altri 
ventricoli. Vedi D:GESTIONE . 

Nel rumen , o primo ventricolo dei cam-
mel l i , fi trovano di veril faccol i , che con
té ngono una notabile quantita d' acqua : tro
va íu mi rabí le pe lie n e c d í i t a di qucil' A n í 
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ff ialcj che v i vendo in ierre adufte,- e pa-
cendofi di un 'a l imento duro e íecco , fareb-
fcre in pericolo di perire , í enza queí l i rifer-
ba to jd 'acqua. Ved i BEVANDA , SETE ^ & c . 

R U M I N A N T E , rumtnans, nella Storia 
naturalc, un A n í m a l e che di n u o v o m a í t i -
ea quanto egli ha mangiato p r i m a ; popo-
Jarmcnte chiamato anche Yugunurnte . V e d i 
RUMINAZIONE . 

Jcah. Con, Peyer ha un' eípreíTo Tra t f a to 
de rumi^antibus & ruminatione , in eui egli 
dimoftra , ehe v i fono alcuni A n i m a l i , i 
quali veramente rumtnans ; tal i fono i B u o i , 
la P é c o r a , i l C e r v o , i l D a i n o , le C a p r e , 
i camtne l l i , le lepri , e g l i ícoia t to l i : lad-
dove git altr i non rmninano cht in apparen-
za \ i quali fono da lui ehiamati rumtnantia 
¡pufino del eui numero fono ¡e talpe , i 
g r i l l i , 1c pecchie, g l i fcarafaggj, i gran-
c h j , i muggini j e parecchj a l t r i peíci ¿ 

Egli aggiugne, che quei di queiV u l t ima 
elaffe hanno i loro í lomach i c o m p o í i i d i 
fibre muiícolan , mediante le Qua l i r a l imen
to vien mafticato su e g t ü , aífai n t i m o d o 
de 'veri ruminanti, 

I I Sr. Kay o l l e rva , che i rum'manti fono 
í u t t i quadrupedi , p e l o í i , e v iv ipar i ; a!cu-
ni con corna cave , . e p e r p e t u é , a l t r i con 
decidue, o dec l inan t i . V e d i QÜ^DRUPEDE, 
CAPÉELO, CORNO, & c . 

I ruminant i cornut i hanno t u t t i quattro 
flomachi, appropriati a l l 'off icio ; eio£ , i 0. 
La xoiKíot {¿íyÚKn d' A r i f t o t c l e , i l rumen j 
venter magnus, o ció che noi chiamiamo la 
paneta , o T interiore , che riceve i l cibo ieg-
giermente m a í t r e a t a , l o r i í i ene un poco T 
ind i lo rimanda indietro nella bocea, per 
e í íe rv i r imal l ica to . —2o. H Kz%[¿<pi¿koí, o 
reticulum, che fi chiama anche i l f a v o , ef-
fondo la fuá i n í e r n a rete o pelle divifa in 
ceilette , come i favi di m e l é . ~ 30S', L ' 
s '^/^oí, rl quale, fecondo che i l S*. Ray 
p e n í a , é ñ a t o mal tradotto , omafus; e ch ' 
m vuole p i i ] ' t o d a chiamare echinus-: EíTen-
¿ o cío diíficiie da d e c i d e r f i g l ' I n g l e f i r i -
gettano Tuno e T altro nome , e g l i danno 
volgarmente quei di msnifdd, c i o é , h t te-
ra lmente , vario ^ di m el te maniere . — 4 0 . 
L ' ttyvvpop d ' A n í i o t e j e , detto da Gaza 1' 
abomaftis r e ¿¿gli luglefr maw-, i l vent r i -
g h o . Ved i RUMEN,. ABOMASOS, & c . 

D i nuovo , t u t t i gli- anima!i ruminanti 
cornu t i mancano átxdemcs primores, o d t n -

tí larghi nclla mafcella fuperiore; ed han-
no quella forta di graffo, detto /e-uo, y i -
¿fum, 2<7fe'«/3 , c h ' é piü duro e piu fodo, e 
in loro men' atto a liquefarfi j che la gra-
feia adeps , dcgli a l t r i a n i m a l i . V e d i GR.AS-
so , ADEPS , & c . 

R U M I N A Z I O N E , RUMINATIO , un 
azione peculiare ad una claííe d ' a n i m a l i 
det t i ruminanti:, mediante la quale r iman-
daño i l paflo, che prima i n g h i o t t i r o u o , per 
rimaftiearlo di n u o v o , e render ío piíi atto 
al c h i l o . Ved i RUMINANTE , e RUMEN. 

Payer definí Ice la ruminazione, un moto 
naturale dello ftomaco, della bocea, e del l ' 
altre parti ; mediante i l quale i l cibo man
giato , alia p r i m a , con p r e í l e z z a , viene d i 
nuovo rirnandato indietro alia bocea; dov' 
egli é r imaft icato , e ind i tranghugiato una 
feconda volta ; e cib a gran beneficio de l l ' 
a n í m a l e . V e d i CIBO, CHILO, MÁSTICA-
ZIONE, &C. 

Burnet, nel fue Thefaur. med. f o m m i r i -
ñ r a var; efempj d ' u o m i n i che ruminano T 
da Salmutk , Rhodius , ' Scc. — I I D r . Slare 
nelle Philos. Tranfaíl, ce ne da uno piü 
frefeo in un I n g l e í e , abitante di BriJioL 
Aggiugneremo qu í la di lu i relacione , co
me non poco c u n o í a , ed acconcia a darci 
qaalche idea á e i r a t t o degli an imal i rumi
nanti . 

„ Eg l i cominera a mafiieare i l fuo cibo 
„ di bel nuovo entro lo fpazio d' un quar-
„ to d 'ora dopo i l p a ñ o , s egli bee cea 
„ effo; fe non bee, al quanto pm tardi . U 
„ fuo m a ñ i c a r e dopo un paño intero dura 
„ un ' ora e mezza inc i rca : e fe va a Ierro 
„ fubito dopo i l p a ñ o , non pub d o r m i r é 
„ fin tanto che non fia pailato i l tempo u-
„ fuale del mafiieare. G l i a l i m e n t i , come 
„ fon r i m a n d a t i , hanno un fapore alquan-
rt to piu guñofo , che dspprima . 11 pane y 

la carne, i ! cacio , e la bevanda, r i to r -
, , nano preffoché di quel colore, cheavreb-
„ bono , fe íoifero m i ñ i infierne in un mor-
„ t a io . I l i qu ic i i , come le vivande che íi 

mangiano col eucchiaio , r i tornano alia 
„ fuá bocea t u í t ' u n o a guifa di cibo fec-
„ co e folido . Pare a l u i , ehe gl i a l imen-

t i fieno pefanti finché non paffino per la 
„ feconda m a ñ i c a t u r a ; dopo la quale co-

modamente trapaffano, e fe ne vanno del 
t u r t o . S'ei mangia var ie tadi cofe, que-

n la che paflfa abbaíTo la prima , r imonta 
pur 
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„ pur la p r i m a . Se avviene che la facolta 
^, rumlname lo abbandoni, cib denota ma-
3, l a t t i a ; ned egli mai r i íana v finch'ella non 
„ r i t o r n i . Eg l i é del!'eta d i vent1 anni i n 
3, c i r ca , ed é fempre flato cosí per quan-

to egli pub r icordarf i . Suo padre fa lo 
3, fteflb, alie v o l t e , ma i n piecole quan-
35 t i t a d i . 

R U N of a Ship , o run d' un Vafce l l o , 
come lo chiamano g l ' Inglefi , tanto del d i 
i u i gufc io , quanto ne (la fempre fo t t ' ac-
qua ; e che va facendofi a poco a poco piü 
í o t t i l e e piü f m i l z o , dal legname del fondo 
fino alie travi della poppa . V e d i VASCELLO. 

G l ' I n g l e f i lo chiamano anche the ship1 s 
w iy aflisiard 

Si dice che un V a í c e l l o ha un buon run r 
quand'egl i é l u n g o , e 1'acqua pafifa deftra-
m e ñ t e al r i r á o n e , non ü a n d o lo fiocco (í«^X 
del Vafcello troppo baHo, i l c h ' é di grand' 
importan^a per ben veleggiare. —Se l 'ac-
qua non viene coii forza al tiroone del V a 
í c e l l o , per eííer q u t í l o fabbricato troppo 
largo al d i f o t t o , non pub egli navigar be-
«e 3 e un Va íce l lo che non pub ben gover-
n a r f i , non pub tenere un buon ven to , né 
avra un corfo freíco e fodo peí mare , ma 
í e m p r e andra plegando , e perdendo i l van-
taggio del ven to . V e d i TIMONE , REGGE-
RE IL VASCELLO (Stecring ) , & c . 

E pu ré un Vafcel lo con un run grande e 
bueno , perde non piccola parte del fuo ma-
gazz ino , perché é fatto í i r e t t o abbaífo . V e 
di FONDO (f una Nave, C A RICO ( Burden 
cf a ship ) , & c . 

R U N I C O , in Inglefe RÜNIC, un t e rmi 
ne applicato al l inguaggio ed alie le í te re 
degli ant ichi G o t i , Dane f i , e altre Naz io -
n i Set tent r ional i . 

A l c u n i fono flati d ' o p i n i o n e , che Guí-
phtlasj o Ulphilas, V e í c o v o G ó t i c o circa 
i ' anno 570 , fu i l pr imo inventore del ca-
rattere Rúnico ' ma Olao IVcrmius d imoÜra 
i m p í a m e n t e , che Ülphilas potea folamente 
eí íer i l pr imo che lo infegnaffe a'foreftieri; 
perché le runa, o i caratteri fteffi erano piíi 
an t ichi di l u i . Ved i Wormius de litter. run. 
c. 4. citante Bccman, H i f i , crb. ten. c. 9. 
íidí. 3. n. 15. V e d i anche CAR ATIERE . 

I n r'ealta, Ülphilas, fecondo a l t r i A u t o -
r i , fu cosí ¡on tano anche dai l ' infegnar i l 
Cara t tere , ch 'eg l i inventb di per sé un fuo 
proprio Alfabeto j col difegno di metiere 
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fuor d1 ufo i caratteri JR^WV/, che s1 eran" 
fa t t i fervire alie fuper í l iz ioni del Paganefi-
m o . V . Sheningh. de Anglor. Gent. Orig. 

Si fuppone , che fi ch iamaí fe ro Runici % 
perché erano mifleriofi , e f e i en t i f i c i ; a gu i -
fa de' Jeroghfici Egizziani .•• Ved i WORMIUS 
de literatura rímica ; e i l Thefaurus d' Hicks 
dell 'antiche lingue Se t ten t r iona l i . 

V i fono alcune medaglie Kuniche ne' ga-
b ine t t i de5 curiofi ; e alcune medaglie m o -
derne Inglefi e D a n e f i , le infer iz ioni delie 
quali fono Lat ine , e'1 carattere Rúnico. 
V e d i TALISMÁN© . 

R U N N E R , prefíb g l ' Inglefi , i n l inguag
gio d i ' mare , una fuñe appartenente alia 
carrucola, e alie due corde {bolt-tackles} , 
colle quali fi l égano le vele alTalbero del
la n a v e . — Q u e ñ a fuñe vien appoggia tá e 
t i ra ta fopra una ruotella lemplice apprefa a l 
capo d1 un canapo {pennant) , e ha da un 
capo un nodo feorfoio da muoverfi o d i -
menarfi in qualche cofa, e dal l ' a l t ro capo 
una doppia ruotella , nelia quale fi fa g iu-
care la corda, o la carrucola, (the fal l cf 
the tackle or the garnet) col qual mezzo la 
fuddetta acqüifta piü di quel che la corda , 
o la carrucola pctrebbe c o n c e d e r é . '—Si 
vegga la Tav. Vafcello fig. 1. n . 39. 73 . 
82. 110. 

To overhale the runner, vuo l d i r é , t ' rar 
abbaffo i l capo uncinato della fuñe runncr, 
ed avanzarlo nella frornba . 

R U O L O , in Inglefe ROLL, fi ufa per 
una lifta di nomi d i va r i é per íone della ftef-
fa condizione , o che fono én t ra te , nel me-
defimo impegno . Ved i ROTÓLO . 

Court, ROLL , of a manar, é quel cata
logo , in cui i nomi , le rendite , e i fervi-
zj d 'ogni va í f a l l o , o fittuario {tenant') fo
no copiati e reg i f t ra t i . Ved i COURT, M A -
NOR , TENENTE , RENDITA , COPY-HOLD , 
& c . 

M « / ? r / - - R o L L , é quello in cui fono In
ferí tt i i foldati d 'ogn i Compagma , Reggi-
m e n t o , & c . V e d i MOSTRA { M u f i e r ) . 

Súb i t o che i l n o í n e di un Soldato é fer l i 
to nel RUÓLO, é pena di m o r t e , fe defer-
ta . V e d i DFSERTORE . 

Calves-head-RoLL é un catalogo nei due 
Temples, in cui ogni aíTeííore di quelledue 
C o r t i é t a í fa to annua'raente a 2 f e i l l in i , 
ogni avvocato a 1 fcillino 6 danar i , eogm 

een-
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gent i luomo fotto ü Voto {under the bar) 
a v l a l l . pei cuoco, ed a l t n U h c i a h della 
C a í a , in confiderazione d an pranzo di te-
fte di' V i t e l i o (of-calves heads) provvedute 

,nei termine P ^ í q u a l e . Vedi TEMPLES. 
Ragmaris R01.L, o Ragmunds-ükoUL , é 

un ruólo denominato da Ragicnundo, Le
gato del Papa in Ifcozia , , i l quale chia-
juando davanti a sé t u t t i q u e g i i , che te-
ireano Beneficj in quei R t g n o , g!i p o r t o , 
fotto g iuramento , a dar in nota la valuta 
.de' loro Be ni j in .conforrmta della quale fu-
rono talTati nd la Cort>- di Roma . 

RUÓLO, i n 'Inglefe roa/ , j o l l ^ o rowl , 
n e l l ' A r t e Mi l i t a r e , . — S i dice degli Offi-
ciaH dello íleíío rango, i quali niontano le 
iteffe guardie , e fanno le lor volee in rüe -
vandul) l ' u n I ' altro ; che van no in g i r o , 
o fanno i l lor molo, theyroul. V e d i GUAR
DIA . 

RUÓLO. G l ' Inglef i chtamano Bcad ROLL 
quclla hi la o catalogo ( preí ío i Pie t i Ro
m á n i ) di quelle ta l i p e r í o n e , peí ripofo 
deiie cui anime fono quegii obbligati a re
citare un certo numero di preghiere, & c . 
che fono del i 'ordine de' loro pa te rno t l r i , 
o corone. Ved i MESSA , OBITO, &C. 

RUÓLO di gente Jiipendiata. V e d i C i l E -
CK-ROLL . 

RUÓLO di pergamena, =neir Ara ld ica , V e 
di EsC ROLL. 

R U O T A , o ROCCHELLO j in Ingle fe pi-
nion, neiia Meccanica \ un ' a i be ro , o fu fo , 
nel corpo del quale fono vane tacche , in cui 
tan prefa i denti di un ' a l t r a rpo ta , che fer-
ve a tarlo girare . 

O w e r o una tal mota o rocchello é una 
ruota piu piccola, che giuoca ne 'dent i d' 
una p iu grande . Vedi RUOTA qui fotto. 

I n u n ' o r o l o g i o , & c . le tacche d1 un roc-
ehello ( c h e fono d1 ordinario 4 , 5 , ó , 8? 
& c . ) fi ch i amano (oglie, e non d e n t i , co
me i n altrc r u ó t e . Vedi OROLOGIO . 

Pinion of report, preífo g í ' I n g l e í i , RUO
TA o rocchello di npor to , é quel rocchello d' 
un o ro log io , che cumuneraente ñ a fittoall' 
albero títiU gran ruo t a , e i l quale in o r i -
u o l i vecchs loica ave re quattro íole í og l i e ; 
eg l i^ ípmge la ruota della r r í o í h a , e fa gira
re 1 Índice . Ved i Teoría degli OROLOGI A 
MOSTRA . 

I I Quoziente , o numero dei g i r i da ca-
ricarne i l rocchello di ripone, ñ t rova con 
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quefla pioporzione : come le battute i n u a 
giro della gran r u o t a , fono alie battute m 
un 'o ra ^ cosí fono le ore della faccia de 11' 
o r i u o l o , cio¿ 1 2 , o w e r o 2 4 , al quoziente 
della ruota oraria, o ruota della moí l ra , d i -
v i fo dal rocchello dimpono , cioé dal nume
ro d e ' g i r i , che i l rocchello di r i pono ha j a 
un giro della ruota della mof t ra : i l che j a 
numer i é 2692S : 20196 : : 12 : 9 . 

O piu to l lo c o s í ; come F ore degli o r i -
uol i che v a n n o , fono ai numeri dei g i r i 
del rocchello della catena, fufee; ( V e d i 
ROCCHELLO ) cosí fono 1' ore della faccia, 
al quoziente del rocchello di riporto. — S e r 
ore fono 12 , al lora 1 6 : 1 2 : : 1 2 : 9 . M a fe 
.24 , la proporzione é 16 : 12 : : 2 4 : 18. 

Quefta regola pub fervire per mettere 11 
..rocchello di riporto fopra ogni altra r u o t a , CO
SÍ : come le battute in un giro d i qualche 
r u o t a , lono alie battute in un ora ; cosí fo
no 1'ore dt l la faccia , o quadrante delPorl-
u o l o , al quoziente della ruota della moftra , 
d iv i ío dal rocchello di r i p o r t o , ficto al fufo 
della fuddetta ruota .. Ved i BATTIMENTI, 
G IRO , & c . 

RUOTA , o [Rocchello volante. V e d i T a r -
. t icolo VOLARE., 

RUOTA ARISTOTÉLICA, o ruota d" Ar i~ 
fiotiíe, é i l nome d 'un famofo problema 
.nella Meccanica., fondato fui mo to d' una 
ruota attorno alia fuá a f íe; cosi ch iamata , 
p e r c h é p e r quanto ne fa-piamo , A r i l t o -
íi le fu i l p r imo a cono.fcerla , 

La difficolta é quel ia . — M e n t r e un c i r -
coló fa una r ivoluzione ful fuo cen t ro , 
avanzandofi alio íleífo tempo in una l inea 
retta lungo un piano; egh defcri.ve , su quei 
p i a n o , una linea r e t í a eguale alia fuá c i r -
conferenza . .Ora fe quefto c i r e o í o , che noi 
poffiam chiamare i l deferente, porta con sé 
un ' altro circolo piu piccolo a luí c o n c é n 
t r i c o , e i l quale non ha al t ro moto fe non 
quelio ch' ei riceve dal deferente; 1! c h ' é 
ü cafo del mozzo d' una ruota di carrozza 
portato vía con sé dalla r u o t a ; que i top ic-
ciol c i r co lo , o m o z z o , d e í c n v e r a una l inea 
nel tempo della r i v o l u z i o n e , eguale, non 
alia íua propria circonterenza, ma % quelia 
della ruo ta : perché i l fuo centro s'avanza 
i n una linea retta cosi pie í to , come fa quel
io della ruo t a ; eíTendo i n realta lo iteifo 
con que l lo . 

La materia di fatto é certa. — M a co
me 
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me c ío dtbba effere, pare un r n i f l e r i o . 
• — E g l i é ch ia ro , che la ruota avanzando 
durante ia r i v o i i u i o n e , dee deferí veré una 
linea retta eguale alia fuá circonferenza; 
ni a come dovrebbe i l m o n o , che fi r i v o l -
vc come U ruo ta , dele r; veré una linea ret
ta tanto piíi grande che la fuá circonfe-
renza? 

La fo luz ione , cb' Ar i f to t i l e d a , non é 
al t ro che u n a buena fpiegazione della dif-
ficolta . — G a l i l e o , che la t e n t ó dopo l u í , 
ebbe ricorfo ad un'infiniíva di vacuitadi i n 
finitamente piccole nella linea retta deferit-
ta dai due c i r c o l i ; e crede , che i l piccol 
circolo non applichi mai la fuá circón fet é n ' 
za a quelie vacuitadi j rna che i n realca !á 
applichi folamente ad una linea eguale al
ia fuá propria circonferenza ; benché paja, 
eh 'ei 1'abbia applicata ad una m o h o pih 
grande. 

M a evidente fi é , che tur to quedo ¿ 
gratis áitlum . — L e vacuitadi fono imma-
g inar ie ; e perché i l gran circolo non áp-
p ü c a egli la fuá circonferenza alie medefi-
me ? finalmente, la magnitudine di quefte 
vacuitadi d e e e í í e r e aumentata o d iminu i t a 
fecondo ía differente proporzione del due 
c i r c o l i . 

F. Tacquet vuo le , che i l piceiol circolo 
facendo la fuá rotazione piü lentamente del 
grande, t k í c r i v a per tal caufa una linea piü 
lunga che la fuá circonferenza \ p u r é fenza 
applicare alcun punto della íua circonferen
za a piü che ad un punto della fuá Safe. 
— M a quefta foluzione non é p iu accetta-
bile della prima . 

R i u í c e n d o van i i tenía t i v i d i tant i grand' 
uon i in i j i l Sf. Dortous de Miaran , gent i l -
uomo Francefe , ebbe la buona lorte di dar 
nel fegno , con una lo luz ione , ch ' e i man
do a l f Accademia Rea le dclle Scienie ; do-
ve eíTendo e f a m m a í a dai Sig.ri de Louville 
c Saulmon, aÜegnati per tal m o t i v o , rife-
r i r o n o , ch* e ü ' e r a foddisfattoria . — L a fo
luzione é a queiT effet to. La ruota d' una 
carrozza é folamente mJifa o tirata m una 
linea re t t a : i l fu o circolar m o t o , o rota
zione nafce puramente dalla refiftetwa del 
te r reno, su cui ella é applicata. Ora que-
íla refilfenza é eguale alia forza , con cui 
la ruota é t i rata nella linea retta \ poiché 
ella rende vana quella direzione: per con-
í i g u e n z a le caufe dei due- m o t i 1' uno r e í t o . 
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T akro circol a re , fono egual i , c pe re i ó i 
lor ' e ñ e t t i , cke i m o t i fono egua l i . E q u i n -
d i , la ruota deferí ve una linea retta ful ter
reno , eguale alia fuá circonferenza. 

Per lo mozzo della ruo ta , i l cafo é al-
t r i m e n t i . — E g l i é tirato in cma hnea ret
ta dalla fteffa forza che la ruo ta , ma folo 
gira ¡n to rno perché la ruota gira , e pub 
folo girare con elfa, e alio lleífo tempo pes 
e í í a . Quindi avvicue , che la fuá velocita 
circolare é minore di quella della r u o t a , 
nella ragione delle due circonferenze ; e per-
ció i l fuo moto circolare é minore del íuo 
corfo rett i l ineo . 

Poich' egli dunque nece í fa r iamente deferí-
ve una linea retta eguale a quella della ruo
ta , ei pub folamente far qupftd sdruccio-
lando, o con cib che chiamal! moto di ra-
fione. — C i o e , una parte del mozzo circo
lare non pub effer applicata ad una parte 
d' una linca r e t t a , maggiore di leí fteíTa, 
fe non eolio sdrucciolare lutigo quella par-
te-1; e cib piü o raeno, a m i fu ra che la 
parte del mozzo é minore di quella del cir-
circoio . Ved i ROTAZIONE , e SDRUCCIO
LARE. " • ^ . .. . _ ^ 

RUOTA , R o t i , nella Meccan ica , una 
macchina femplice confútente in un pezzo 
r i tondo di legno, metal l o , o altra mate
r i a ; la quale fi r lvolve fopra un' a l ie . V e 
di ASSE. 

La ruo ta é una delle principali potenza 
meccamche . — H a luogo in mol t i o rd i -
gni ; cfFettivamentc i piü de' noílri ordigni 
fono compoi l i di un'adunamento d i ruoteJ 
— N e fanno prov^ g l i o ro log j , i raulini, 
& c . Ved i OROLOGIO, MULINO , & c . 

La fuá forma é v a r i a , fecondo i mot i 
ch' ella ha da avere; e T u f o , che fe n h t 
da tare. —Perc io ella fi d i íHngue in fem
plice e dsntata . 

Le RUÓTE femplici fono quelle , la cui 
circonferenza ed aífe é un i fo rme , e le qua-
l i fon'adoprate fingolarmente, e non com-
b í n a t e . — T a i i fono le ruóte de ' ca r r i ; 1c 
quali hanno da avere un moto doppio: V 
uno circolare attorno alia lor' atTe ; 1' al tro 
ret t i l ineo ; con cui s1 avanzano lungo. la 
ftrada, & c . i qiíali due m o t i , pare , ch'el-
leno abb íano ; benché ín effetto non n' ab-
biano che uno: eíTendo impoffibile che U 
Iteífa cofa fi rauova, o venga agitara per 
due veri l difieren t i ncllo í l t í fo t empo . 

QucíV 
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QueíV uno e mi jrn-i • ípirale ; come fa-

d i n u n t e fi v ^ , col figgere un pezzo di 
ge í ío fulla faccia xi ' i iaa ruota ^ cosí oh ei 
prtffa tirare linea lopra un m u r o , men-
tre la mota firauave. — L a linea., chequ l 
y geífo fa 5 é una g iu í la í p i r a l e , e fempre 
p iu -cu rva , a .mifura c h ' i l geífo v,ien fitEo 
piü v ic ino alT a í í e . —Per ua Feaomeno 
aífai d i l k a í o e tiifficile , nel tnoto d i que-
fíe ruo tc . Ved i ÍIUOTA ARISTOTÉLICA. 

Aggiugneremo.,, che i n mote di qudla íor-
í a , T altezza dovrebbe fempre eiíere pro-
porzionata alia ftatura de l " aniraale , che le 
t i ra o m u o v e . — L a regola .íi é-, clie la 
carica, e i1 aífe delle ruüte ü a n o della me-
defima ^Itezza della potenza, che le rau©-
y e í a k r i m e n í e , elTendo ra íTe pm alta del
la beftia, parte delia carica s' appoggera sa 
q u t ü a ^ o , s ' e l l ' é piu baffa , la heltia t i ra 

-con ifvantaggio,, e dee impie^arvi una,mag-
gior íorza . Benché S t t v i n u s , i l Dr . WaUis, 

*&c. m o f í r i n o , .che per tirare un ve ico lo , 
per luogbi deferti ed i n e g u a l i , farebbe 

inegl io d'artaccare alie rmte le t i r e ü e pm 
baife che i i petto de' c a v a i l i . 

La potenza di que í lc -niaíe r i ful ta dalla 
difFerenza dei raggj deli 'alTe, e della cir-
con íe r enza . — I I c añone é queí lo : „ Come 
3, i l raggio dell ' affe é a quello della cir-
35 conferenza^ cosí .é :una potenza , al peí© 

0 , ch'ella pvh folUncre per quefto mezzo . „ 
Q u e ü ' é puré la regó Ja ncii '.aífe in Peri-

t rochio \ ed ¡n e í f e i t o , la mota, e 1' aíTe m 
Perurochto , fono la lleífi coía ; folo , i n T e ó 
r ica , fi chiama ufualmente coU' u l t imo no-
m e , ed in Pratica , col pr imo o V e d i ASSE 
i n Peritrochia, 

Le RUGETE Jdemaie .fono qaei le , la cus 
circonferenza , od a ¡fe., é tagliata in d e n t i , 
mediante i quaii elle fono capaci di rauo-
verfi e d'operare l ' una iulT alera, c d' ef-
fere c o m b í n a t e infierne. 

L ' u f o di queí te é affai cofpicuo in orolo-
g j , tornafpiedi , & c . Ved i Opera deir ORO-
i-OGio ¿? ¡nono, e dell1 OROLOGÍO a mq/¡ra,8cc. 

La potenza del lá mota dentata dipende 
dallo üeffo p r i n c i p i o , da cui dipendequella 
della femplice. — E l l ' é fulamente a lPaí fe 
áe raphce j n Pemroch ¿o c i b , che una leva 
c o m p e l í a é alia leva femplice. V e d i LEVA , 
e ASSE . 

La d o m i n a che la r iguarda, é coraprefa 
•r'el í eguen te canone, c i o é . — „ La ragio-

Tomo V I L h 
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H n£ della p o í e n i a al pefo, (af f inché quel-
„ la lia equivalente a q u e í t o ) dee eífer com-
„ poí ta dclle ragioni Á ú d i á m e t r o deü ' a f f e 
v dell ' u l t ima mota al d i á m e t r o deüa p r i -
„ ma \ e della ragione -del numero delle 
„ . r ivol i iz ioni dell ' u l t ima mota , a queU 

le della prima., nel lo fteíTo t e m p o . — M a 
quella dot t r iqa meri ta una piü d í ü m t a fpie-
gazionc.o 

i 0 . Adunque , fe 11 pe fe fi m o i t i p í k a nel 
pcodotto dei raggj dell'affe , « quel p r o d o í -
to fi divide peí prodotto dei raggj delle rws-
í í , .la potenza richiefta per fortener i l pefo 
íi t nove r a , —Supponete , e. gr. ú pefo A , 
( T a v . Meccanica , fig. 63.) zzz ó c o o l ibbre , 
B C = : 6 p o ü i c i , C D ~ 3 4 pol l ici E F 
= 5 polli.ci,, , E . G = 3 5 p o l l i c i , H T 4 
p o i l i c i , H K = 27 p o i i i c i . A llora far^ B C , 
E F , H I = 120; e C D , E G , I K = 
3.2130. — Q u i n d i la potenza, nchiel ta per 
fottenere i l pefo, fark 6000. 120:32130 
~ 227 aífai da vic ino, ; uaa piccola addi-
zione a che , potra alzarlo.. 

2o. Se la potenza i tuolt ipl icata nel pro-
dot io-dei raggj delle mote ^ e ú faBum .h ¿ 1 -
vifo peí prodotto dei raggj deU'a íTei i l q u o -
s i e n í e fara i l pefo j che la potenza é capa-
ce di fo í lenere . — C o s í , , fe Ja potenza é 
22-j d' una l i b b r a , i l pefo fara 5ooo libbre . 

3 ° . Da ta í i una potenza, e un pefo; 
M trovare i l numero delle ruóte , e i n c ia -
5, fcuaa mota ^ c o s í , che i l raggio de l l ' a f -
„ fe , al i:aggio . della rueta: cosí , , <?he k 
5̂  potenza effendo applicata perpendicolar-
5, mente alia periferia dell ' u l t ima mota, 
5, poffa íoi ienere i l dato pefo. „ 

Dividete i l peío per la potenza: r i fo lve-
íe i l quozi to te nei fat tor i , che l o produco-
no . — Al lo ra i l numero dei fa t tor i fara íl 
numero delle mote; e i raggj delle aííi Ta-
ranno ai raggj delle ruóte , come T u n i t a a l 
ie variz mote * —Supponete , -.e. ^r . un pefo 
d i 3000 l i b b r e , ed una potenza di Í G , é 
500, che rifolve in quefii fa t tor i , , 4.5.5.5. 
Q u a t í r o mote hanno da fa r í i , i n ana deí ie 
q u a l i , i l raggio deü ' affe é al raggio della 
ruota, come 1 a 4. — N e l refto, come 1 a 5. 

4. Se una potenza muove un pefo col 
mezzo di due ruóte , le r ivo luz ion i delia mo
ta piu len ta , fono a quelle della piü pre i la , 
come la periferia de i f affe piu pre l ia , é al ia 
periferia della mota ^ che fa prefa i n effa^ 

•i0*t le r ivo luz ion i fono come 
M u í i l 
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i l raggio deíi'aíTe F E , ai raggio de'Ha )rtto* 
ta D C . —2o, P o i c h é i l numero dei den-
t i n e i r a f í e F D , é al numero dei denti 
nella circonferenza della ruota M , come la 
c í rconferénza di quel ia , alia circonferenza 
d i quefla : le r ivo íuz ion i áelhruota piíj len
ta M , fono alie r i v o í u z i o n i della piít pre
ñ a N , come i l numero dei denti neli af-
f e , al numero dei dent i nella ruota M , i n 
cui ella fa prefa. 

5o. Se i l faBum dei raggj deile ruóte G D , 
D C é m o l í i p Ü c a t o nel numero di r ivo íu 
z ion i della ruota piu lenta M ; ed i l pro-
do t to é d iv i íb peí faBum dei raggj deile af-
l i , che fanno prefa i n quel le , G H , G D , 
& c . i l quoziente fara i l numero deile r i 
v o í u z i o n i della ruúta pih preda O . E. gr. 
Se G E = 8 , D C = : i 2 , G H = : 4 , D E 
5 = 3 , e la r ivoluzione della ruota M é 
uno ; i l numero deile r i v o í u z i o n i della mo
ta O fara 8 . 

6O. Se una potenza muove un pefo col 
mezzo di diverfe ruóte, lo fpazio t r a v e r í a -
to dal pefo, é alio fpazio della potenza, 
come lá potenza ai pefo . — Q u i n d i , quan-
t o maggiore fi é la po tenza , tanto piíi ve-
loce é i l pefo moífo ; e vice verfa. 

7 ° , G l i fpazj traverfati dai pefo e dalla 
potenza, fono i n una ragione compoí la del-
le r i v o í u z i o n i della ruota piu. l en ta , alie r i 
v o í u z i o n i della piü p reda ; e della periferia 
del!' aífe di quelia , alia periferia di que lia . 
— Q u i n d i , poiché lo fpazio dei pefo, e 
quello della potenza fono reciprocamente 
come la potenza foík-nente al pefo ; la po
t enza , che foftiene un pefo, fara al pefo, 
i n una ragione corhpoí la deile r i vo íuz ion i 
della ruota l en ta , a quelle della piíi 
p r e ñ a , e della periferia delTaífe d i que l ia , 
alia periferia di quefta. 

8o. Data la periferia deiraffe della }'«o-
„ ta piü l en ta , colla periferia della ruota 
„ pih prefta; come anche la ragione deile 
3, r i vo íuz ion i del l 'una , a quelle deU'altra : 
,5 trovare lo fpazio, che la potenza ha da 
>, t raverfare, mentre i l pefo va per una.da-
„ ta luhgl iezza, 

Mol t i 'p l ica te la periferia dell ' afle della 
mota p ih l en ta , nel termine antecedente 
della ragione , e la periferia della ruota piu 
prefta, nel termine eonfeguente; e a que-
íl i due p r o d o t í i , e al dato fpazio del pefo, 
t r ó v a t e una quarta p r o p o r z i o o a l é : queda 
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far^ lo fpa i ío della p o t é n z . 1 . Suppone-
te-, <?. gr. che lá ragione deile r i v o í u z i o n i 
della ruota piü lenta , a quelle della piíi 
preí la , fieno come 2 a 7 ; e lo fpazio dei 
pefo 30 p i e d i : e fía la periferia dell ' aííe 
della ruota p iü lerita , a quelia della pi,u 
prefta , come 3 a 8 . L o fpazio della poten
za fi trovera eííere 280. 

9o. " L a ragione deile perifefie dellarao-
„ ta piü p r e ñ a , e dell 'afle della piü lenta 5 
„ infierne colla ragione dt l le loro r i v o l u -
,, z i o n i , e del pefo, e í íendo date: t rovare 
„ la potenza capace di fofleheflo. „ 

M o l t i p l i c a t e ambi gl i antecedenti , e i 
confegutnt i deile date ragioni g l i un i negli 
a l t r i : e al prodotto degli antecedenti , al 
prodot to dei confeguent i , e al dato pefo, 
t r ó v a t e una quarta proporzionale. Queda 
fark la potenza richieda . —Supponete , e. 
gr. la ragione deile periferie 8 : 3 . Ouella 
deile r i v o í u z i o n i 7 : 2 ; e i l pefo 2000 : la 
potenza fi trovera eflere 2 i ^ y . — N e l l o d e í -
fo modo íi pub t rovar i l pefo; e í íendo date 
la potenza e la ragione deile periferie, & c . 

10o, u EíTendo date le r ivo íuz ion i che 
, , la ruota piü preda ha da fa re , mentre la 
„ piü lenta fa una r i v o l u z i o n e ; infierne 

eolio fpazio per cui i l pefo ha da e í í e r 
ievato , e colla periferia della ruota p iu 

, , l en t a : trovare i l t e m p o , che fi confu-
,5 mera in l eva r lo . 

D i c o , come la periferia deü ' aííe della. 
ruota piü lenta é alie fpazio del pefo dato ; 
cosí é i l dato numero deile r ivo íuz ion i de l 
la ruota piü preda, ad una quarta propor
zionale; che fara i l numero deile r i v o í u z i o 
ni fatte mentre i l pefo arr iva alia data a l -
tezza . — A l l o r a , per eiperimento , deter
m í n a t e i l numero deile r i v o í u z i o n i che la. 
ruota piü preda fa in u n ' o r a ; e, per q u é -
flo, d iv íde t e la quarta proporzionale t ro -
vata p r i m a . — - I I quoziente fara il tempo> 
fpefo nel levare i l pefo^ 

Le RUÓTE d1 un Orologio, Scc. f o n o , l a 
ruota a co rona , la ruota cont ra r ia , la r«o-
ta grande, la feconda ruota, la terza r«o~ 
ta , la ruota che ba t te , la ruota cher i t iene ,» . 
& c . V e d i O R O L O G i o . 

RUÓTE di carrozze , carri, & c . N e l le 
Tranfazioni Filofofiche abbiamo alcuni fpe-
r i m e n t i , che mol t rano il vantaggio deile 
mote alte in carri d 'ogni forta : i r i fu l t a t i 
degli fperimenti montano a quanto fegue r 

i 0 . C h e , 
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1 ° . C h e , quattro mote di 57 pollici d' 

altezza , \ ioe, una meta de l i 'o rd inar ia al-
tezza d e l l e ^ u n c a r r o , t irano un pe-
fo d i 5 0 Í 1. avoirdupoife íbpra un piano in-
c ü n a t o , con una potenza minore di fei on-
c i e , che due di loro accoppiate con due 
piu pkc io le d i 4-7 poiFici d ' a l tezza. 

2o. Che qualñf ia veicolo potrebbe eí íer 
t i ra to con aíTai m!aggiore faci l i ta i n í l rade 
afpre, fe le ruóte anter ior i foíTero cosí al
te come le mote po f t e r io r i , e i t i m o n i fitti 
fot to l'aífe . 

3° , Che un t a l vficofo, farebbe pa r iÉ ien -
fe tirato con maggior f ac i l i t a , ove le ruó- . 
ie tagliano nelia cre ta , nella rena, & c . 

4o. Che le rtiote alte non taglierebb'eró 
tanto % fondo Come le ruóte ba í f e . 

5o. Che le mote ba:ffe fono e f f e t t i vamen té 
m i g r i o f i per voltare in uno í l r e t to c i r c u i t o . 

RUOTA del P emola jo , V e d i i ' Articolcr 
VAS AJO . 

RUOTA mijuranie . V e d i PE RAMEÓLA-
TORE .< 

RUOTA Terfiana, V e d i PERSIANA . 
RUOTA d'gcqud. V e d i ACQUA -
RUOTA é anche i l nome d' una forta dí: 

caftigo , al quale fon condannati i gran mal-
f a t t o r i , i n d iver f i Paefi . V e d i PENA ( Pu-
N-ISHMENT . ) 

í w Francia g í í áffáfl&ni',1 par i - ie ídi , e la-' 
d r i di ü rada , fono con dan na t i alia ruota, 
cioé ad avefe i'offa pr ima rot te con una 
í i a n g a d i ferro fopra un palco, pofeia ad 
eífer efpoffí , e Jafciati fpirare fulla circon-
ferenza d 'una rtiofa* — I n G e r m a n i a , fe 
g l i rompono 1' oíTa fulla ruoia fleífa . 

Quefta crudel pena non fu conofciufa da-
gl i A n t i c h i , come lo oflerva C t í j a t — N o n 
é ce r to , chi ne foífe 1' inventore . • — L a 
fuá prima i n í r o d u z i o n e fu i n Germania ^ 
N o n fi praticava che di rada a l t rove , fin' 
al tempo di Francefco L Re di Francia ; 
i l qua le , con un ' Edit to delTanno^ 1534 , 
ordmo che foffe applicata a l a d r i d i ñ r a d a , 
Richelet data 1' Edi t to nelT anno 1538 , e 
cita Brodaus, M i f c d L L . IT. c. 10. 

Barómetro a RUOTA . V e d i V A r t i c o l o 
B A R O M E T R O . 

Fuoco d i RUOTA , preíTo i C h i m i c i , un 
fuoco ufato per fondere i metalH • propria-
mente c h ú m a t e y ¡gnls ro tx . V e d i FUSIO
NE , METALE o , & c . 

Q,ueíT e un fuoco che copre o circonda 
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i l c rog iuo lo , la coppella, o vafo da l ique
f a r é , da o g n i l a t o ; tanto m c i m a , che tutt ' 
a i r i n t o r n o . V e d i F u o c o . 
t KiIQX.ii d? qvvifo , ( warnlng, preíTo gP 

I n g l e f i ) , i n u n ' O r o l o g i o , é la terza o la 
^uar ta , fecondo la fuá; d i f íanza dalla p d -
mz. ruota. V e d í Ó R O L O t í r o . 

R U O T E L L E , ( blocks, i n Inglefe ) 9 
bordo d e i V a f c e l l i , fono pezzi di l e g n ó s 
in cui le gifeí le delle carrucole fon col lo-
cate , e in cui vanno le corde f c o r r e í i t i . 
D i quefle ruotelle , alcune fono f e m p l i c i , 
alcune d o p p í e ; ed alcune contengono t r e , 
q u a t t r o , o cinque g i re l le . S o n ó denomina-
t e , e d i l l i n t e , dalle funi ch 'eíTe por tano , e 
áagl i ufi a cu i fervono\- - — V e d i T a v . Va-
feeL fig, 2. n . 77. , 

R U O T O L O . V e d i ROTÓLO» 
R U P E . V e d i SCOGLÍO. 
R U P I A . V e d i ROUPIA => 
R U R A L E , 4 o R u s s i c o , qualcofa di rs-

í a t i v o al Contado . V e d i RUSTICO. 
* h á parola e formata dal Latiné tus 3 

r u r i s , Vdla. 
RURALE Decano •) kiíV anfícá (Shiefa era 

un Decano'a t e tnpo , deftiriato dal Vefco-
v o ^ od Á r c i v c f c o v o , per qualche part icolar 
min i f te ro , fenza irrfti tuzioiíe c a n ó n i c a . V e 
di DECANO. 

I I Decano1 furde i iñ í n g h i l t e r r a , é q a e í 
m e d e í l m o , che nelle Leggi d 'Eduardo i l 
Confe í fore , ' fi chiaraa Decano1 del Vefcovo , 
Decanus Epifcopí, — I n alcuni luoghi que-
í l i D e c a n i , per quanto ne apfáíre , fono 
í la t i ehiamati Chorepifcopi. V e d i CHORE
ÁIS c o PUS 

Heylin oflerva , che ciafeuna Diocefi c o n 
tiene uno o p iu Arcidiaconat i per la p i a 
pronta amminiftrazione delle cofe Ecclefia-
í l i c h e ; e che ogni A r c i d í a c o n a t o é fuddiv i -
fo i n Demnati rurali , p i u o meno fecondo 
la di l u i eftenfione; i cui Decani erano 
anche de t t i Archipresbyteri f e Decani C/;r/-
Jiianitajis, V e d i ARCIPRETE,- &.C. 

R U S C E L L O , termine d i m i n u t i v o , pie-
Coló rivo- d1 acqua. V e d i FIUME * 

R U S T I C T D E I , DI IRUSTICÍ , n e l l ' A n -
t i chi ta , erano g l ' I d d i i del Paefe ; o que g l i 
cite prefiedono a l l ' ag r i co l tu r a , & c . V e d i 
D i o , & c . 

Varrone invoca; i dodici D i i Confentesj 
come i pr inc ipa l i fra g l i De i ruftif' i C10» > 
G i o v e , la T e r r a , i l S o l é , la L u n a , Ce-

M ra 2 K~ 
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re re , Bacco, R u b i g o , Flora , Minerva , V e 
nere , L i n f a , e Buona-Fortuna. — Oitre que-
ñi dodici Arci-Dei rufiici, ve n ' era un' i n f i 
n i t a di p iu p i c c o l i : come Pales) Veftumnus., 
Tutelhia, Fulgor, Sterculíus, Me liona , Ju* 
gatint'.s y CollinusVallan i a , Terminus, Syl-
vanus r e Priapus. -—Struvio aggiugne, i 
S a í i r i , F a u n i , S ü e n i , !e N i n f e , c anche 
i T r i t o n i ; e da 1' Impe r io fopra t u t t i g ü 
De i ru j i i c i D i o Pan. Ved i SÁTIRO , FAC-

, N I N F A , DRIADI , & c . 
R U S T I C O , n e l l ' A r c h i t e t t n r a , erprime 

ana maniera di fabbricare in imi taz ione 
della fempl íce e rozza na tu ra , piu to í lo 
che fecondo le rególe delT arre l Ved i FAE?-
BRIC A y ed A R CHÍTETTUR A . 

Fafl i RUSTICI . V e d i l ' A r t i c o í o FASTFÍ. 
Fontana. RUSTICA V e d i í' A r t i co lo FON

TANA o. 
F r ^ / o RUSTICO . V e d i r A r t i c o l o FREGIOV 
Gunei R ü s T i c r cHiamati da V i í r u v i o 

lapides minantes,. V e d i CUNEF ( QÜOTNS). 
-Opera RUSTICA, e q u a n d o l e pie t renel la 

faccia ,, & c . d 'una fabbrica , m veced ' e f f é r 
Hfcie,. fono f rega té o rafpate a- punta di 
m a r t e l l o . 

Ordine RUSTICO, í un 'Ord ine decorato 
€on cvittú ruj lki y con opere rttjiiche^ & c . 
V e d i ORDÍNE . 

Feiibiano dice , ch ' egii é propriarnente 
quando le var íe p a r t i , dei einque O r d í n i , 
non fono- efattamente o í ferva te ; ma queí i i 
sonfonde w/Z/V© con Gótico. V e d i GÓTICO5. 

R U T A , RUTA hortenfií, una piantatire-
d ic ina le , affai ufata nc l l ' a r te Medica d 'óg-
%\ái, '—'Sehroder la raccomanda, ctírae txá 

aielTifarmaco, e ce fá l i co ; d i c e , 0^e l la rê -
fifte ai ve l en i , ed alfe m a l i g n i t a d i , e dee 
percib adoprarfi nelie febbri ; e c h ' d l ' é 
buona i h t u t t ' i cafi c o n v u l l i v i . 

E' ripiena d ' u n fucco graíTb e v i fcófo j 
per i l che non é d i mol ta r iufci ía nella d i -
fliliazicne, fe pr ima non venifs^ella dige^ 
rita in un m e ü i u o fpiri tofo . — Q u i n d i , 
fecondo i l D r . Quincy, la d i M acqua fem-
plice nelle bot teghe, nulla vale , b e n c h é a l -
í r i fien© é ' o p m i o n differente. Dovrcbbe 
eífer alzata od ajutata con qualchc fp i r i tofo 
liq^uore, ovvero adoprata in conferva; op-
p u r é , ch*é i l meglio d i t u t t o , fe ne do-
vr tbbe mangiare la f d a pianta di frefeo rae-
e o l í a , con pane e b u t i r r o . E5 di qualche 
fervizio i n cafi- nervofi , ih quell i fpeziai-
aiente che nafeono dalia n ia t r ice , avendo 
ella la v i r t u d i de te rge ré le glandule, e á r 
imbr ig l i a re , colla fuá v i f e o f t a , que' m o r í 
d i f b r d i n a í i , c h ' i v i fovente cominciano, cd 
attaccano i ' intera e o ü i r u z i o n e . V e d i XSTE-
RICA, UTERINO, &C. 

R U T T A R E , R u C T A T i o , una ventofita 
clre nafce da indigef t ione , e che íi fcarica 
pella bocea, con uno í k e p i t o - i n g r a í o . V e 
di FLATO . 

V i fono rut t i che vengono da replezio-
n e , ed a i t r i da inanizione-. o votezza. V e d i 
REPLEZTONE ,- & c . -

Dice ií- D r . Quincy, che la gente ípocon» 
drica e i í !erica é particolarmente foggetta a 
quefío male , — S r dee piu tofto fárfent la 
cura con l iquor i ftomachic!-, che eon- dei 
ca rmina t iv i o calidi —^wr??^ raccomanda 
le pi l lóle üiache áiRha/fp contro- i l rutto „ 

Una-



U n a confonante, e la decima o í í a F a 
» 3 y le t íera dell ' Alfabeto ¥ e d i LETTER A %. 
t ALFABETO. 

La S é uñar deíle tre confonanti fifchiati-
t i j effendo r altre due Z e J , — E l anche 
confiderata per una femivocale, pe rché for
ma una forta di fuono irdperfeito 3. fen-z» 
F affiüenza d' alcuna vocale. 

Alcuni degii A m i c h i evítavano1 con grati 
cura ognl ufo de l l ' S; particolarmente Pin-
daro , che ha Póen t i in te r i fenTa menzic-
narla neíppur una volta . E quindi anche inp 
Fia u t o r ed- i n ' a l quan t i a l t r i Poe í i Latfini ^ 
n o i la Éfov!amo; brufcarinente mozzata-, co-
m « ia dignu\ cmnibu, & c . A l t r i a ü ' r a -
eot t t ío ; rwe affettavano 1' ufó d a p p e r r u t í o , i n -
ferendofa' anche dbve nosv era-, neceffaria ; 
eoa*e Cafmtnx per Camen.s , dufmofce per 
dumofe, cafna per etna, & c . D i tut te l ' a l -
tre la S é Ja piü fíretta p á r e n t e delíá R ; 
per i l ebe ven iva- ella fovenre cambiata i n 
Bl*, a cagione del ÍIÍO fpiaccvois fuono . •«* 
C o s í Vakrii ' , F u r i i , &'c.< fi chiamavano 
pr ima Valefii.. Fufcii , & C . , e c i b ch5 ora" 
diciamo ara % arena, carmen , ferirc, /¿^m , 
i i feriveva anticamcnre a/k , afena, oafmen-y 
fefi&y lk/es- r &c." Si aggiunga-, che i n o m i 
La ti tu ora te rmina t i in cr , come arbor r 
labor, & c . finivaao-anticarnteíc in^ s , ©ó*-
me arbos, labor, Scc. Vedi R . 

N e l l e inñeff ioni de' nomi la S fi cambia4-
variameete j , . a l ie voke i n rs r come fas y 
p .o r i sa l i e volte i n come Janguis r fan* 
guinis y a l ls volts in J , come pe di s y 
á l e volre i n r , eorne vepvs r mpotíS, — A I T 
incoo tro- ne ' verbi ella é p o í h frequente-
mente in-vece d 'a l t re let tere, per ¿ , co
me m * jubeo , ju j f i y per c, come in parco r 
par/ i ; per d-, come in ludoylufiy per f , 
come ln ^ - , - § 0 ,. , & c . Ved i B , D , & c . . 

B L a t i n i cangiano pur í o v e n t e l ' x Greca 
in- i , come A % v i ^ A n n i b a l ; in ^ , come 
.weVo? médium' , & c . —• La doppia J fu - d i 
ípeifo mutata in .Y, come irleea, p ix\ ed 
aJlé val te anche la femnlice , come h*>*>, 

S A B 

L a veccltia e la nuova ortograf ía de3 F r a « ^ 
ceO differifeono principalmente n e ü ' u f o deiF 
s ; poiche l5 u l t ima tralafcia tai lettera nel-
lo ferivere j quand5 ella non fi fente nellft 
pronunzia , e la prima' la ri t iene : cosí i fe-
guaci de l l ' ana 5. in partioolar T A^eademia-
nel fuo Diz ionar io , fcrivono tempejic, huv* 
jhe , flujie : quegli dell ' altra , tempe te, hui-
m y fiúte, & c . Vedi ' O-RTOGR AFÍ A , 

S preí ío g l i A n t i c h i era una l e t í e ra nu 
m é r a l e 5. che fignificava fette :: í e c o n d o i l 
v e r f o , 

S iHrr^r feptems mmtémtos Jlgnificabk, 
S , in l i b r i Ingleí l di Navigazione , &c«> 

fignifica South , raezzodí. — S. E. Sómb-
Eafl , tra ©Viente e raezzodí-.> — S. W . South' 
Wejl, tra Qcoidente e mezzodi . S.S. E. Soutfy 
South-EJir preí ío i La t iú l i Fh'csmx:r o Lema-
notns; & c . Ved i VENTO. 

S alie volfe (la per[octus, compagnn , miem
bro ; e alie volte per [ocietus: come R . S. S. 
Regid Socutatis Socms v membro della Socie-
ta Reale o 

S. A nelle preferizioni m e d i c i n a l i , é un ' 
abbreviatura á\ fecundum artem v fecondo le 
rególe dell ' a r te ; principalmente ufa ia , quan
do ü- riohiede qualche cura o de í l r ezza non 
ordinaria1.-

S A B A I S M O , un ' antica fpezie d ' I d o l a 
tr ía la prima che mai en t ra í íe nei Mondo*. 
V e d i IDOLATRÍA-.-

I I Sabmfmf con fi (lea nei culto ed-adora* 
zione deile Steile , ovvero , come la S. Scri t-
t-ura le chiama.; C2viyü t$2K'tfeba fchamaim r 
o feba y fchamaim , cioé , O í l e o M i l i z i a del 
Cielo 5 donde alcuni M o d e r n i formarono la 
parola Sabaifmoy per denotare i l cul to de5' 
Corp i C e l e í l i , e que i la d i Sabeiy per d ino
ta me g l i adoratori Ved i SABEI . M a cóme-
la parola Ebrea, donde quefte fon f ó r m a t e , , 
é feritta con un %tzade , che alcuni- efpri-
mono nelle lingue moderne con un s, alcu
n i con un s-, a l t r i con ts r ed a l í r i con tz 
ne nafce una gran quantita di maniere diífe-
renti di fenvere tal parola , preí ío díveri l A u-
ícri : po iché alcuni , e*- gn. ferivono Sabeiy. 
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a l t r i Zabianl , o Zabé'ty o Zahetfli v come 
Buxtorf; Khxi Tfabiani y z h ú Tfabéi, & c . 

Maimonides fa fovente menzione di qae íF 
I d o l a t r í a nel fuo More Nevochim / ed offer-
• a , che e l l ' era aflfai genéra le i n tempo d i 
M o s é . I d i l e i fegüaci i n í c g n a v a n o , che D i o 
era lo Spi r i ío della Sfera , la quale é l ' A n i -
ma del M o n d o . L o íleífo Autore aggiugne, 
cbe A bramo fu allet'ato nella- d o t í r i n a de5 
Sabe'i, i qual i non ammettevano a l t r i D c i 
che le S te l l e , e che ne' lor l i b r i , m o l t i des 
^ u a l i fono í la t i t r ado t t i in Ara-bo, foflengo-
no efpreíFamente r ch* le Stelle üffe j. e i 
Pianeti fono D e i infer ior i , ed i l Solé e la 
L ü n a i fuperiori . A b r a m o alia fine , cont i
nua e g l i , opponendoO a quefli f r r o r i , fu i i 
p r i m o ad a í í e n r e 1'efiftenia d i un Crcatore 
di f t in to dal Solé , Jl Re dei C u í é i , o Cu-
theani lo mife in prigions j ma perí i f tendo 
cgl i fcmpre , quel R e , per t imore di turba-
j e lo Stato so l í ' i n f e g n a m e n í o di una nuova 
Rel igione , confifcb 1 di l u i i k n i , emandoi-
lo i n efilio alie eflremita deli ' Oriente - — 
Qil^rta relazione, d i c ' e g l i , íi trova in un l i -
tíro i n t i t o l a to n ' ü D J H m i 3 ^ n La Religione 
dei Nabaté i . 

E g l i aggiugne Che i Sabéi un i rano all5 
^adorazion delle Stelle un gran rifpetto per 

F. A g r i co l t u r a ; faceano granel i i n m o éoUtcde i" 
beftiarae; e delle pecore \ ed i n í e g n a v a n o , 
che non era leci to 1' ucciderle. — A g g i u g n e 
parimente j ch ' effi adoravano i Derooni 
í o t t o la forma di capre , e mangiavano i l 
fatigue degli A n i m a l i - , ( b e n c h é lo ftirnaíTe-
ro cofa i m m o n d a , ) puramente' pe rché cre-
deano , che quello foffe i l cibo de' Deraonj-,' 

Queft' é un; Sommario di quantoquel Rab-
bino ci da circa i l Sabazsmo ; daT táse fi pub 
f á c i l m e n t e g i u d i c a r e d í c ibchea lcun i ci nar-
rano 5 cioé che i l Sabaismo fia una mifrura d i 
Giudaifmo , Cr iñ ian i t a* , Mao-mettfmo ^ c Pa-
g a n e í i m o . I I vero fi é , che i l cul to delle 
Stelle fu flabilito m o h o terapo p r i m a , non 
folo della C r i f t i a n i t a , ma anche della Leg;-
ge di M o s é : Benché non fi n i e g h i , che a l -
c u n i d e g ü u l t i m i Sabéi abbiano abbracciato7 
diverf i A r t i c o l i d i qua í i tu t te le R e l i g i o n i . 
V e d i SABEI . 

S A B B A T A R I A N ! , o Sabhatarj , una 
S e í t a d ' A n a b a t i f t i , nel X V I . Secólo i cosí 
de t t i p e r c h é o í f e rvavano i l Sabbato degli 
E b r e i , nel la perfuafione i n cu* erano , ehe 
u n tal Sabbato non foffe aiai flato abrogato 
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nel Tefiaraentb Ñ u o v o dall ' inf i i tuzlone ¿lí 
un ' a l t r o . Ved i SABBATO, ANABATISTIJ 

S A B B A T O , o , SAEBATH * , t 
SAEBATHUM, i lTe t t imo giorno della Set t i -
raana , ce lébra lo come Fetta dagli E b r e i , i n 
memoria del fet t imo giorno della-Creazione 
in c u i D i o riposb. V e d i SETTIMÁNA o 

* La voce e puramente Ebrea, H D ^ , e Jl-
gnifica c e f í a z i o n e , o quie te . Filone ¿o 
chiama , Toü xóc-pa yincrla , Jl giorno 
di na/cita del Mondo. 

I I Sabato fu; fiabilito fin dal principio da 
D i o íiello , Gen. 1 1 . 2 , 3 , e da luí r i íer-
bato per 1-a commemorazione della grand' 
opra della Creazione Jr e a l lorché negletto 
dopo i l D i l u v i o cadde quafi i n obblio , fu da 
D i o medefimo r i f l a b i l i t o , i n tempo chedie* 
de l 'eíTere al Governo Ebreo dopo i l r i to r -
no d' E g i t t o . I C r i f l i a n i eziandio applicana 
la parola- Sabato per eflenfione , ú p r i m » 
giorno della' S e t t i m á n a ? popoiarmente chU-
mato Domenica, o giorno' del Signore ; come 
k i f t i t u i t a dagli A p o l l o l i i n luogo del Sabato 
Ebreo , e da noi o í fe rva ta in n m e m b r a n z a , 
non della Creazione ,• ma' d i l compimento 
ch'ebbe in que! giorno 1'Opra della Reden-
zione per ía Rifurrezione del n o ü r o Salvato-
**• Ved i D^M-ENÍCA-.J 

Quei che difputano della D i v i n a defí ina-
zione d ' u n Sabato C r i ñ i a n o , ne accordano 
nientemeno la neceí í i tk morale , e í í t n d o 
quella unas íaggia^ díéfignaxione di tempo per 
lo rinforzo de' noftri corpi , e nelib1 ílefio 
tempo per mantener v i v o un fent imento de' 
grandi beneficj , che abbiam riesvuto da D i o , 
e Confervare una pia e fpir i tual fempra di 
mente . Concedendofi íei g iorn i alia fatica 
ed al l a v o r o , i i povero ha i l tempo di pro-
cacciarfi i l fuo pane, e i ' uorao affaccenda-
to ha quello di fpedire i fuoi affari .. Se fi 
foffe d e ü i n a t o maggior tempo al travaglio 
ed a' negozj , e ne í funo a l ripofo ; i n o ü r i 
corpi- farebbero ñ a t i troppo affatieati e con-
funt i , e le' noftre m e n t í troppo lungamente 
itnpegnate nelle materie mondane farebber 
giunte fino a dimenticarf i le cofe D i v i n e . 
La gente ingorda 7 fenza un tal comando , 
avrebbe appena r ifparmiato i proprj c o r p i , 
mo l to meno r f e r v i , . g l i fchiavi , i l beflia-
m e , & c . — Percib ía Creazione avrebbe fof-
íc r to y fe non v i fi foffe provveduto c o l l ' i n -
í l i t uz ioae d1 un Sabato. V e d i DOMENICA. 

G l i 
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G l i Ebrei aveano anche i l ¡Ü-:'ANNO SAE-

S A T I C O , che veniva ogni f t t t * n n i j e nel 
'.auale erano obbhgati di porre in iberia i 
loro f ch i av i , e di iaíciar o z i o í e le loro ,ma-
n i . Vedi GIÜBILEO • ^ 

SABE ATO i ) ufa cziandio per unVaíTem-
blea notturna , la qua íe fi í u p p o n e che le 
ñrepht tengano i Sabati , e in eui i l -Dia-
voló appare ¡n í o r m a di capra , mtorno al 
quale 6(fe f-inno var ié dairze, e magiche c i -
r l m o m e , ampiamente d d c r i t t e ne1 l i b i i d i 
J^xmonomama. 

Si pretende., xHe le ñ r e g b e per prepararfi 
a que l í ' a l f emblea prendano certe droghe fo-
fonfiche, ciopo d i che., .fi dice,, che solano 
su per lo cammino , .e fono x o n d o í t e per 
F aria al Sabato fopra una bacchetta . 

Viaggio del dt di S A BATO, in I n g l e f e ^ ¿ -
hath-áay s Journey , é una mifura Ebrea i t i 
neraria ^ ñífata da1 C n t i c i alio fpazio di 750 
p a í f i ; o di 2000 .cubit i E b r e i . V e d i M i s u -
R A . 

S A B B A Z T A N I , SABBATIANI , una Setta 
d' Erc t ic i cosí det t i da Sabbattui lor C a p o , 
che v ivea ío t to Dioc lez iano , e che-fu p r i 
ma Ebreo , pofeia c o n v e r t i t o , e fatto Pr t t e 
_da M a r c i o n e ; ma egli abbacdorsb dopoi Ja 
Serta de' M a r c i o n i t i , a m o t i v o della cele-
brazione :della>Paíqua , la quale volea egli 
che foífe nel q u a í t o r d i c e í i m o giorno della 
L u n a ; dond1 egii e i fuoi aderenti , vennero 
ch i ama t i Quartodscimani. Ved i QUARTODE-
CIMANI 

G l i S tor ic i Eccleí iaíHci fanno menzione 
de' Sabbaziani ^ come di gente che avea la 
mano fi ni 11 ra in grande abborrimento , fino 
a farne un punto di Re l ig ione , affinché non 
íi r iceveífe cofa a'cuna con e í f a . — Q u e ño 
c o ü u m e , i l quale ora preífo d i .noi é d ive -
11 uto un punto d i creanza, era allora ftima-
to cosí fingoiare, ,che i Sabbaziani ne furo-
no percio denominat i A ' ^ s / w , c ioé f tni jhi^ 
o m a n c i n i . 

S A B E I , SAE.ÍI , * g l i Aderent i del Sa-
baifmo j una Setta d ' I d o l a t r i , moho p iü 
antica di M o s é e della JLegge Ebrea . V e d i 
SABAISMO. 

* La parola f l ferive anche alie voíte Sabia-
n i , Sabai t i , Z a b é i , Z a b i a n i , Z a b a i t i , 
T í a b é i , T f a b i a n i , e T f a b a i l t i . 

ISabei erano aífai numcrofi per t u t t o l ' O -
r i e n t e : negli u l t i m i tempi hanno mefcolato 
jsolla b r íuper í t iz ione qualchc cofa della C r i -

7 ? 
flianlt^i , Facevanogran con tó del Battcfirao 
d i S. G iovann i ; dond' eífi fono anche ftati 
denominat i Crijiiani di S. Giovannl . V e d i 
CRISTIANI DI |S. GIOVANNI. 

A l c u n i per ver i th dubitano , fe i Sabei, e 
i C r i f t i an i di San G i o v a n n i , fíeno la fíeíTa 
.cofa ; raa Frate Angelo di San Giufeppe , 
M i í l i o n a r i o Ca rme l i t ano , e Maracci nelie 
fue note sull ' AJcorano , lo aíTenfcono efpref-
famente . Comunque fiaíi, M a o m e t t o nel 
fuo A l c o r a n o , edopo í u i g l i A u t o r i A r a b i , 
fanno di ípeífo menzione di loro . Beidaviuf 
nel fuo C o m e n t o fu i l ' A l c o r a n o , g l i rappre-
fe n ta come una for ta di mezzo tra i C r i í l i a -
ni ed i M a g u í i a n i , che fono i fegtiaci dei 
M a g i , fra i Perf iani ; ed aggiugne, che pre» 
tendono di e í f e re .de l l a 'Re l ig ione d i N o é . ' — 
Kcff.ms nota , che pretendono d' effer in pof-
.fcíío dei l ib r i d i Seth e ti Enoch ; b e n c h ' e í í l 
non conftff ino alcuno de' l i b r i della Scr i t -
t u r a , 

A l c u n i g l i aecufano del cuito delle Stelle ; 
alcri , di quello degli Angel i , o D e m o n j . 
M a i m o n i d c í gHeli a t t r i bu i í ce entrambi ; co
me íi oí íerva ío t to TAr t ico lo S VBAÍSMO • 

Abu Jofeph Ajchms, e Kejfeus col loca ' 
no 1 Sabéi uc contorm di Charrán, o -Char* 
res , e di Ghezira nella Mcfopo tamia ; la 
qual opinione é confermata da cib , che i 
loro l ib r i fono in lingua Caldea, quantun-
que i n un carattere aífai differente dal C a l 
deo „ 

_ Hottinger pone da canto la comune de-
rivazione d i Sabéo da , Mi l i z ia , Ojie ; 
e pretende, che non fia i l nome d' una Set
ta di R e l i g i o n e , ma bensl d 'un P o p ó l o delT 
Arabia .Felice, difeendente da Saha ^ p ron i -
pote d i Cham. — M a i C r i t i c i t u t t i , n i u n ' 
e c c e í t u a t o , cofpirano contro queft' opinione . 

S A B E L L I A N 1 , una Setta d! A n t i c h i Ere-
t i c i nc l l ' O r i e n t e , che riduceano le tre Per-
fone della SS. T r i n i t a , a tre Stat i o relazio-

o piü tofto riduceano 1' intera T r i n i t a ni alia fola Perfona del Padre; facendo, che i l 
Verbo e lo Spirito Santo .non -foíTero al t ro 
che v i r t u d i , tmanazioni^ o funzioni di quel
l o . Ved i TRINITA' , e PERSONA.. 

Sabellio^ lor Capo , fu i l p r imo a diífe-
roinare quefta do t t r i na , nel terzo fecolo, i a 
una C i t t a della L i b i a , detta To lemai^e » 
Ptolemais •: egli infegnava , che quegli i l 
quale in C ie lo é i l Padre di tut te le cofe , 
difcefe nella V e r g i n e , divenne b a m b i n o , e 

nacque 
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« a c q u e da Le í come Figl io ; e cbe avénelo 
con pmto i l M i r t e r i o dtl!a noí t ra Salute, t g l i 
íi diffuíe íopra gU A p p o í i o l i , i n lingue d i 
füpco ; e fu aliona denominato Spir iro Santo . 

Ep i í an io d ice , t bc i ! D i o áo' Sabelliant ^ 
c h ' effi thiamavano i i Padre, r ^ í í o m i g h a v a 
al S o l é , cd era un puro Jubftratum ; di cu i 
i l Figi iuolo era la v i r t u o qualita i l iumma-
t i v a , e l o S p i r í t o Santo ía v i r t u nfcaldat iva . 

I n í t g n a v a n o , che i l Verbo fu feoccato o 
lanciato fu orí come un raggio D i v i n o , per 
compiere l 'opra della Redenzione; e ch ef-
fendo r i fal i to al C i e l o , í i ccome i ! raggio r i -
torna alia fuá forgente , i l calore del Padre 
venne comunicato , in fimile maniera , agíi 
i \ p ^ o l } o l i . 

I f Conc i l io d 'Ant iochia , tenuto dagii Eu-
febiani in 345, ci accenna, che a Roraa 
íi chiamavano Patripajfiant quell i che nell ' 
Or ien te SabeUiani nomanvaf í . V e d i PATRI-
PASSIANI. . 

Sx^CA , SAC * , fak , o facha; oella Leg-
ge Ing le fe , un pr ivi legio Realc , pretefo dal 
Signore d1 un C a f l t l l o , o V i l l a nella di l u i 
C o r t e , d i tener p iad in caufe di difputache 
m f e o n o tra i di luí fittuarj Q vaífalü , e d' i m -
porre e levar ammende e pene pecuniarie 
al io íleífo r iguardo. V e d i SOCA. 

* La parola ¿ Saffone, Sac , e litteralmen-
te fignifica cauía , contefa, & c . Ra í l a l 
definifee- Sac per la confifcqzions od am-
menáa Jisjja -

SACCA , facco, oballa^ nel Commerc io , 
un termine ufato per figmficare di ífcrent i 
q u a n í i t a d i di certe Mercanz ie . 

Per efempio , un facco di m a n d ó l e é del 
pefo d i "^írca í re centmaja i di granelli d ' 
an ice , da tre a quattro ctncinaja ; di pepe, 
da i-^-a tre centinaja ^ di pelo d i capra, da 
2 a 4 centinajaj di filo di corone, da 2 ~ a 

SACCO d' Olio. Ved i OLIO. 
SACCO piccolo y in Inglefe petty-bag . V e -

á i PETTY , e CLFRK . 
S A C i E ' A , 2 A K A I A , nell ' A n t i c h i t a , 

una Fefta che g!i A n t i c h i Babiionefi , ed al-
í r i O r i e n t a l i , ce'ebravano ogm A n n o ¡ n o n o * 
re del D io Anaitis. 

Le Sacxa erano nell1 Oriente cib ch'era-
« o le Saturnalta a R o m a , c/o^, una Fe í la 
per g!i Schiavi . Una delle cerimonie della 
quaie , era lo fcerre un pngioniero condan-
n a í o a «norte per concedergli t u t t ' 1 piaceri 
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e g r a t i á c a z l c n l ch ' egli po t í í í e difiderare, 
priií!.a d i conduí lo al pa t ibo lo , Vedi SATUR-
MALIA . 

S A C C H I d arena , nella For t i f icaxiooe, 
fono facchti ciafeuno de'quali tiene circa un 
pi tde cubico di i e r r a , o d i re na ^ adoprati 
per alzare parapetti i n tretta , o per npa
rame c ío che n ' é flato ar terra to . V e d i PA~ 
RAPETTO. 

Sonó anche in u f o , ove i l fondo é duro 
e ícogl ío ío , e non fomrmniftra del terreno 
per cuncinuare gl i approcci ; perché ta l i fac-
chi fi po í lono agevoimente roettere, e levar 
vía a piaccre. 

V e n 'ha d 'una forta piü piccola , che 
portano la meta di quanto contengono i p r i -
m i , e fon collocati fopra i l ta l lone, o d i -
minuz ion bieca del parapttto , per coprire 
coloro che Üanno d i d i e t r o , e fauno fuoco 
a t t r a v e r í o al i 'aperture od i n t e r v a l l i , che fo
no tra i ' u n o e T a l t r o di e f f i . 

SACCHI di tena ^ nella Fortificazione , fo
no jaccht di canovaccio pieni di t é r r a , i l piu 
grande de' quali ha circa un piede cubico d' 
ainpiezza, ed i l minore qualcofa di p iud 'un 
mezzo piede. 

S' adoprano in va r i é occaf ioni ; per t r i n -
c ierar í i fpeditamente ; e alia t e ñ a d 'una 
breccia, & c . - — A l i e volte fervono per tra-
íporcar polvere , di cui contengono cinquan-
ta libbre in circa ciafcheduno. Ved i SAC-
CHi D' ARENA. 

SACCO di lana, é una determinata quan-
t i t á , che contiene giufto 26 pietre ; ( f o r t a 
di milura Inglefe áettz Stone) eogni pie t r a , 
Stove , 14 l ibb re . 14 E , 3, S u t . ,x . c, 2. 
V e d i STONE, e L ANA . 

I n l í c o z i a , un Jacco, fack , fa 24 Stone; 
ogm Stone contenendo 16 ubbre . 

U n jacco di lana di cottone é una quantl-
ta del pelo di cento fino a 400 l i bb re . 

SACCO BENITTO , o Saco Benito. V e d i 
SAN BENITO . 

S A C C O F O R I , SACCOPHORI* una Set-
t a d ' A n t i c h i E r e t i c i , cosí c h i a m a t i , per
ché andavano í empre ve í i i t i di facco , ed 
a f í e t i avano una grand i í f ima auf le r i ta , e mor-, 
í i f i c az ione . 

* L a parola e Greca, 'SctKxotpópot; formata: 
da aciKKos i un Jacco, e (pipa, 20 porto* 

Si sa poco deila lor d o t t r i n a : fecondo 
ogni probabihta non difFerivano dai Maf -
í a i i a n i , V e d i MASSALIAMJ. — L ' Impera-

t o r 



SAC 
ÍOf Teodofio fecc una legg€ CGíltfo i 
fofori, c i M a n i c h e i . . 

S A C C O L O , SACCULUS, un d i m i n u t i v o 
d i Saccuf í ufato n e l l ' A n a t o m i a , per cfpr i -
mere var ié parti del corpo , che hannoqual-
€he raíTomigHanxa ad un facchetto i come, 

SACCULUS Chyliferus , o Roriferus , un 
paí ío che fa i l pr incipio del canale torácico : 
nomato anche receptaculum c h y l i . Ved i R o ^ 
RIFERUS, TORÁCICO, e RICETTACOLO. 

SACCULUS Cor^/V, i l pericardio . Ved i PE
RICARDIO . 

SACCULUS Lacrymalis, un piccol facchet-
to membranofo, in cui s'aprono i punti la
crimal! d e l l ' o c c h i o ; e ch1 é egli í k í l b T e n -
trata d' un canale, per cui ü hquore fepara-

k to nd l a glándula l a c r i m á i s , viene fcaricato 
nella cavita del nafo. L 'u lceragione di quc-
í lo faccolo fa la filióla l ac r ímale . V e d i F I 
STOLA . 

SACCULI Adipoft, picciole cellette o ve-
í e i c h e t t e , nella m e m b r a n a adipofa , nelle 
quaii (i c o n t i e n e i l graffo del Corpo . V e d i 
ADIPOSA, e GRASSO. 

SACCULUS Medicinalit, denota una m e 
dicina tópica, a p p l i c a t a al f l a n c o , alio fto-
m a c o , o ad altra parte dogiiente ; che con-
íilte i n erbe o droghe racchiule i n un facco* 
h di tela . 

SACCULUS Medicinalíí , é anche un no-
me d a t o ad un U c c h e c t o d' i n g r e d i e n t i fo-
í p c í o i n un Üquore , per f a r acque cotte ; 
c h i a m a t o e x i a n d i o Nodulo. V e d i NODULO. 

S A C E R , ovvero SACER DORSI , nell ' 
A n a i o m i a , un mufcolo che nafce dalla par
te diretana.deU'oífo facro, e lunght l fo cur
re d i fotto i l longijfimus dorft . — Co ' íuoi 
var j t ndioi s'aggrappa a l i a ípina , e ad ogni 
procetío t ralverio dei l o m b i , td al pía bailo 
del dorfo . •— Serve a tener n t t o ü b u l l o . 
V e d i M u s c o LO . 

S A C F R ' Ignis . V e d i RrsiPOLA . 
SACER Murbuí. Vedi EPÍLESSIA . 
S A O E R D O T A L E * , Sacerdotalh, qual-

clie cola ipettanie al Saceraozio. V e d i SA
CERDOTE . 

* La parola % formata dal Latino , Sacer-
dos, Prete, da Sacer, facro. 

SACERDOTAL' Btnefic), fono q u e l l i , che 
R o n íi poifono iegalmente polfedere, fe non 
da p e r f o n e , lequah fono negli O r d i n i S a c n : 
t a l i f o n o tutte le Cure d' A n i m e , i V e í c o -
¥ a t i , & c - Ved i BENEFICIO. 

Tom. V i l 

S A C a 8 t 
G l i bfüdWiemi SACHRDOTAtt fono quegl i 

Con cui fi vellono j Sacerduti , quand' oífi* 
eiane , & c . 

S A C E R D O T E . V e d i PRETE. 
S A C R A A r t e r i a , un ramo delT aorta d i -

fcendente, che ícende pex lo mezzo deli* of-
fo facro fino alia pelvis . V e d i AORTA , c 
ARTERIA . 

SACRA Fena, una vena che nafce daU'o& 
fo facro, e termina ulnaImente nella vena 
i l iaca , alie vol t s nel luogo , dove le due 
i l iache s1 incontrano coli' aorta afcenderite. 
V e d i VENA . 

S A C R A M E N T A R ] , un nome genérale 
dato a t u t t i quei che hanno pubbiicato o fo
lien uto dot t r ine erronee circa i l Sagramen-
to della Cena . 

I I termine fi applica principalmente dai 
C a t t o l i c i R o m a n i , in via di r i m p r o v e r o , a i 
L u t e r a n i , C a l v i n i f t i , c a l t r i Pro te Han t i . 

S A C R A M E N T A R I O , Sa cramemanum , 
un1 antico l ibro di C h i c í a , che comprendeva 
tut te le orazioni e c i r imonie praticate nella 
celcbrazione de' Sacrament i . 

I I Papa Cela fio fu i l p r imo Autore del 
Sacramentarlo \ che fu appreffo riveduto , cor-
r e t t o , cd abbreviato da S. Gregor io . — Era 
lo i l e í fo , c h e q u t l l o , che/ora i Greci chia-
mano Euchologium . Ved i EUCHOLOGIUM« 

S A C R A M E N T O * , ¿ ac r amen tum , i a 
g e n é r a l e , denota i¡ fegno d 'una cofa Santa 
o Sagra. Ved i SEGNO , e SÍMBOLO. 

* L a parola ¿ formata da l L a t i n o , Sacra-
mentum , che fignificava un giur a men
tó , quello particolarmente, che i Soldad 
prejiavano , d" effer fedeli a lor Coman-' 
darni ; le p&role del quale, fecondo P o l i ' 
bio , erano Obtemperaturus ium & fa-
¿ l u r u s quicquid mandabuur ab impera-
tonbus juxta v i res . 

N e l qual i t n í o , tal parola inchiude i •5'̂ -
cramenti della Legge di Natura , come ia 
foda m ó t a l e , la maniera d' offerire i ! pane 
ed i l vino praticatada Mel th i iedech , & c . e 
queili della Legge di M o s é , come la C i r -
concifione , l 'Agnel lo Pafquale, le Punfiea-
ziom , 1'Ordme del Sacerdozio , Scc. V e d i 
TIPO . 

SACRAMENTO , in rifpetto alia Chiefa 
C r i í t i a n a , íi defimfee, un fegno vif ibüe d' 
una Grazia fpintuale anneífa a l l ' uío del me* 
de í lmo . Ved i GRAZIA, & c . 

EVVI due oggetti in un Sacramento i 1' un® 
N n un fe-



SAG 
un fegnornatcriale , T o g g c í í o dei fenfi ; r a l -
t ro la cofa í ignif icata , t h ' é 1' oggetto della 
Te d e . —COSÍ egli piaeque a D i o di darein 
cerro jnodo un corpo o foílanza a' Mi f t e r j 
í p i r i t u a l i , affinché la noftra Fede poteí íe aver 
F aff iücnza de' fegni fenlibií i . 

I Ca t to l i c i R o r m n i confe i íano fette Sa-
cramenti, CÍO}, 11 Ba t t e í imo , la Conferma-
s i o n e , 1' Eucariflia , la Pcnitenza , 1' E í t r e 
m a U m i o í i e , 1' OrdLne , e 51 M a t i l m o n i o , 
S i vegga ognuno í b í t ' i l fuo proprio A r t i c o -
Jo . — I P r o t e Ü a n t i non ne ammettono che 
<lue , cict i l B a t t e f i m o , e 1'Eucariflia o Ce
n a del Signore . V e d i BATTESIMO , & c . 

I R o m a n i , per al t ro , chiamano F Euca-
f i ñ i a , psr eminenza, i l Santo Sagrámente , 
•— C o s í 1'efporre i l SS. Sagramento , é i l 
fnettere un ' O í l i a confac ra ía sul l ' A l t a r e per 
ef lervi adorata. 

L a proceffione del SS. Sagramento é quel-
l a i n cui egli é portato in to rno alia C h i e í a , 
o per la C i r t a . Ved i PROCESSIONE . 

I n un fimile feníb d ice f i , la Feí la del SS. 
Sacramento , la Congregazione del SS. Sa
cramento , &C. 

SACRAMENTO , era anche ufato nella L c g -
ge R o m a n a , per un pegno o í i c u r t a . i n da-
naro , i l quale si 1' A t to r e che i l Reo , i n 
u n ' azion reale , deponevano in Foro , da 
confifearfi a colui che perderebbe la caufa. 
—- Quefto fi chiamava particolarmente , Sa
cramento provocare, rogare , fiipulari , & c , 

S A C R Í F I Z I O , Sacrificium , un' offerta 
fa t ta a D i o sur un ' Al ta re , per mezzo d ' u n 
m i n i ñ r o regolare, in r i cono íccnza del di l u i 
po te re , e i n pagamento d ' omagg io . V e d i 
ALTARE . 

I SacrifizJ difFerifcono dalle pu ré obbla-
x i o n i , i n quanto i n un Sacrificio v1 é l ina 
real d i í l ruz ione o caugiamento della cofa of
ferta ; laddove un ' obblazione é í b l a m e n t e 
una femplice offerta o d o n o , fenza i l m i n i -
xno ta! carnbiamento. V e d i OBLAZIONI. 

I T e o l o g i dividono i Sagrifizj in fangu i -
m f i , come quel l i della Legge Ant ica \ t non 
fanguinofi , Q incruenti ? conae quei della 
N u o v a Legge. 

G l i d ividono anche d i nuovo i n impetra-
torj , come quegli che fi offer i ícono per ot -
tenere qualche í avore da D i o , o per r ingra-
21 arlo d7 alcuni di gia r icevut i ; e i n propizia-
tor j , come quei che fi oífer ifeono per ot te-
nere i l perdono de' peccati . V e d i P&OPI-
ZÍAZJONE'. 

S A'C 
Si crede genera! mcu te , che i Feriic] Hens 

í la t i l pnau A u t o n de' SacrifizJ: Porfirio s 
per v e r i t a , ne aEcnbuifce 1'inverxzione agli 
E g i z ) , Í q u a i i , d i c ' eg l i ^ íuronc; i p n m i ad 
oíferire le pjimizjie de' lo.r tcr ,reniagli D e i ; 
abbi uciandoie fopra un altare d i v a di z o U 
l e . Gol l 'andar del teropo g i u n i t r o a brucia-
re profumi , ed alia fine jacr i f icarmó deglj 
an ímaÜ , of íervando , che pringa avcí íc ro 
mangiato delPerbeo d e ' f r u t t i , che rcgo!ar« 
m t m e íi o í fe i ivano sugli A l t a n . — - E g l i a g -
g i r g n e , che i l ibament i eranoaflai frequen-
t i p r ima che s'introduceffero i Sacrifizj d i 
be ( l i e . Ved i LIBAGIONE , 

_ O v i d i o oí íerva , che i proprj nomi d i V¡t~ 
tima , ed Ojiia i m p o r t a n o , che 1' ufo di am-
mazzarle non comincib che al tempo , i n 
cui íi r iportarono dclle v i t to r i e fopra i n i m i -
ci : in f a t t i , mentre g l i uomin l viveano d' 
erfee e di l e g u m i , non é maravigl ia che f i 
afteneffero dal /aerificare le beí i ie : po iché la 
Legge de' Sacrifizj r ichiedeva, che dove(Te
ro raangiarne qualche parte . Si fuppone i n 
e í f e t t o , che que (la foífe la prima caufa, per 
cui s ' i n t rodu í fe la carne come un cibo , e 

' f uorao ne divenne un a n í m a l e carniv§ro » 
V e d i CARNÍVORO. 

I I vero fi é , che in t u t í a I ' A n t i c h i t ^ , e 
Sacra, e Profana, i Sacrifizj non erano d ' 
ordinario akra cofa , che banchetti Sac r i . 
V e d i FESTA , EPULO, &C. 

La Scrit tura ce ne da una contezza alquan-
\o differente; N o é cé reamen te [aerifico degli 
animal i alia fuá ufeita dal l ' Arca ; e v i en ' 
cgualmente fuggen' io, che Abele egli fteíío 
facrificaffe i m.igiiori ed i pi\x graffi della fuá 
gregge : quantunque Grotiur penfi cofa piut 
probabi le , ch' egli íi contentafle di fare una 
mera obblaziqne de'fu o i A g n e l l i , & c . a D i o 
ícn?.a /aerificargli . Macrob io racconta, che 
g l i E g i z j , lungamente avvez?i a /acr i f iz j i n 
cruenti , eífendo alia fine cofiret t i ad am-
m e t í e r e i l culto d i Serapis e di Sa turno , a' 
quali fi a vea a /aerificar delle v i t t i m e ; non 
vallero permettere , che i loro T e m p j fi fab-
br ica í fero nelle C i t t a d i . Queíle v i t t ime * per 
a l í r o , o / a c r i f i z j fanguinofi , fi fia bi lirón o, 
co l i ' andar deí t e m p o , in efelufione d i qua-
fi t u t t i g l i a l t r i : i piíi uf i ta t i p ref lbg l i A n -
t i c h i , erano i t o r i , i b u o i , le vacche , le 
pecore, e g l i a g n e l l i , come quei ch ' e r a n » 
i l cibo piü ordinario del l ' u o m o . La manie-. 
ra di /aerificare t r a g l i an t ich i E b r e i , fia a m -

piamen-



S A C 
p í a m e n t e dcfcntta ne' üb r l d i M d ú . Quel-
Ja th 'e ra in ufo prcflo \ R e m a n í , e la íe-
é u e n f e , — IskHa fcelta delie w f f m í , fi proc-
curava ch ' elle fbífero fenza difetto od i m -
perfezione ; che non aveí íe ro la coda í r o p p o 
fotnie n e l l ' e f t r e m í c a , né la l inguanefa , né 
l 'orecchie feííe 5 eche i to r i non toí lero mai 
f la t i meffi al g i ó g o . A i la fcclta vittima i n -
dorava.no la t ron í e e le corna, í p e z i a l m e n t e 
s'¿ra un ( o r o , una giovenca, o vacca. Le 
adornavano anche la tefta con un1 injula d i 
lana , da cui peodeano due ord in i di corone 
con natlri a t t o r c ig l i a t i ; e nel bel mezzo del 
corpo íla^'a p e ñ d e n t e a l l ' i ng i í i da ambi i la
t í una forta di iloíar ben grande : le vittime 
p iu piccole non íi ornavano che con mazzi 
d i fiori e di gh¡ r ¡ande5 in í ieme con fiocchi o 
ghirlande bianche. 

Le vittime cosí p r e p á r a t e , íl conducevsno 
davanti all1 Al tare j le piü piccole non veni-
vano condotte con una cordella, fila mena-
t e , o cacciate , al iuogo d e í l i n a t o : le piü, 
grandi v 'eran guidate con un capeftro j fe íi 
í c u o t e v a n o , o rifiulavano di andaré , fi pren-
dea tal reOílenza per un ca t t ivo augur io , e 
f i fofpendeva i l Sacrífizio — L a vittima cosí 
guidata innanzi all5 Al tare , era e í a m i n a t a 
con grande circofpezione , per vedere fe qual-
che d i í e t t o v i fi trovalfe : ¡ndi i l Sacerdote, 
veft i to del luo abito Sacerdotale, accompa-
gnato dai Sacrificatori ed a l t r i íervi , e lava-
toG e purificatofi fecondo le cerimonie pre-
ferit te , c o m m c i a v a i l Sacrifizio , col fare un ' 
alta confeffione della fuá iodegni ta , dichia-
rando í i colpevole di varj peccati ; pe' qual i 
domandava perdono agli D e i , í pe rando che 
fi compiacerebbono d' e íaud i re le fue preghie-
r e . —Ouef te confellioni era no fimiliaquel-
le degli E b r e i ; con queí la difterenza, che i 
Pagani confeífavano la fragi l i ta del genere 
umaoo , e riconofcevano i lor fai l i ^ g l i Ebrei 
confe í favano principalmente la grandezza d i 
D i o , accompagnando c ío con I n n i e ü r u -
m e n t i muf i ca l i , 

Fatta la confeffione, i l Sacerdote gridava 
ad a¡ ta voce , hoc egs ^ c i o é , compone tev i , 
e badate a* fat t i v o t i r i \ ed iminant inente 
yn Ufciere , tenendo i n mano una verga , 
detta Commemaculum , traverfava i l T e m 
plo , e faceva m i r a r e t u t t i quegli che non 
erano i n i z u t i ne' M u t e r j della R e l i g i o n e , o 
ch ' erano feomumea t i . 

I I c o l l ume de' Greci 3 da' quali i R o m a n í 

s a o : 
prefero i l l o r o , era, che i l Sacerdotevenett-
do al l ' Al tare ch iamaí fe ad alta voce , TIÍ 
tá?-£ l C h i c qua } í l Popólo nfpondea, ÜOKXOÍ 
^ ctyecSZt, molte buone perfone : allora i ' U f 
ciere travesando íi Terapio gr idava , EVser, 
éxfiíí, 0'0f}K<}tf c ioé , V i a di quk chi é eat-
t i v o . I Romani comuneraente ufavano le pa
roles Nocentes, prophani, abfeedite . — T u t 
t i q u e l l i , che fra i Greci venivano fcacciat í 
dai T e m p j , fi comprendeano fotto quelle pa
role general i , 0Í0,»mi, apúuToi) u0Sxpoí 
R i t i r a t i f i i p ro fan i , fí gridava , Favete l i n -
gu i í , ovvevo animir, ePafcite linguam, per 
chieder filenzio ed attenzione durante i l Sa~ 
enfizio * 

Fin i t e quede cir imonie , i l principal Sacrl-
ficatore feduto, e g l i a l t r i i n p í e d i , i M a g i -
flrati o perfone p r í v a t e , che offerivano Sa-
crifizj, venivano davanti a l u i , e g l i pre-
fentavano le pnmiz ie e la v i t t i m a , ed alie 
vol te facevano un breve di ico río , i n v ia di 
compl imento ; come t rov iamo che O m e r o 
fa fare ad U l i f f e , quand 'e i prefentb al fora
mo Sacerdote Ifigenia per effere facrificata • 
— A l l o r c h é una perfona veniva a pre lenta re 
la fuá offerta, fi lavava le mani in un Iuo
go deftinato nel Terap io a t a r e f f e í t o , 

I n fine, fatta 1' offerta, i l Sacerdote, che 
officiava, p roí urna va la v i t t i m a con incen-
f o , e T afpergea con acqua l u ü r a l e ? ed ef-
fendofi l áva t e le m a n i , e nmon ta to a l l ' A l 
t a re , pregava i l D i o , a cui egli prefentava 
i l Sacrífizio, ad alta voce , di voler accetta-
re que i l ' o í f e r t e , ed aver caro la v i t t i m a ch ' 
ei g l i Jacnficava peí pubbhco Bene , e p e í 
ta l i e ta l i cofe in par t icolare . — A l i a ch iu -
fa dell ' offertorio e della preghicra 9 fatta dai 
Sacerdote agí ' I d d i i , fcendeva egli i g rad in i 
deli5 A l t a r e , e dalla mano d 'una de' fuoi 
aff i f tent i , ricevea la fagra pai la , detta mola 
[alfa , í a t t a di fior d' orzo o di f e r m e n t o , 
m i l l o con fale ed acqua, la quale egli g i t -
tava fopra la teda della v i t t i m a ^ afpcrgen-
dola d i un po' d i v ino , i l che n o m a v a í i 
intmolatioi. — S e r v i o d i ce , che i l Sacerdo
te ípargea picciol i bocconi di que í la paila 
fulla te lia della v i t t i m a , ful l ' Al tare ove ú 
fuoco" facro ardeva, e su i c o l t e l l i , per v ia 
di confecrazione. 

Eg l i pofcia prendea del v ino i n un vafo 
ch ia rmto fimpuliim^ e guftatolo pr ima egU 
fteífo, e fatto tare i l medefimo a ' fuoi aff i
ftenti, per m i t r a r e c h ' e í T i par tec ipavan® 

N n 2 d§l 
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Sel Sacrificio, lo verfava infra le cornadel-
Ja v i t t u m , pronunciando queí le parole del-
la c o n í e c r a z i o n e , MaBui hoc vino injerís 
ejlo j M i g i i o r i f i queí ta v i t t i m a , e fi onor i 
con quefto v i n o . C í o fatto , egii í l rappava 
2 peli che flanno inrra le co rna , e gittava-
l i nel fuoco; e comandava al Vitiimarius 
( i l quale g l i domandava, Agon\ H o io da 
percuotcre l ) d'aecopare la v i t t i m a con un 
colpo di martello o d i fcure l u l i a t e í i a j do-
po di che , un altro aff i f teníe , nomato Po
pa , íub i to le cacciava un coledlo nella go
la-, raenire un te r /o ne ricevea i l í a n g u e , 
con cui i l Sacerdote a ípergeva V altare . 

Uccifa la v i t t i m a , la í c o r t i c a v a n o , fe 
non era u n ' o í f e i t a bruciata ; ( perché a l ió
l a abbruciavano la pel ie , e í u t t o ) levava-
no vía la carne dalla t e í l a , e adornándola 
di ghirlande e di fiori, 1'attaccavano alie 
colunne d e ' T t m p i í e cosí anche le p e l l i , 
come infegne di Re l ig ione ; p o r t á n d o l e at-
forno i n procc í ikme nelle pubbliche calami-
t a d i . — Benché di fpeffo eglí a v v e m í f e , che 

i Saccrdoti portavano indoíTo le p e l l i , e 
che a l t r i venivano a d o r m i r é íbpra le me-
defime n e ' T e m p ) d' E ícu lap io e di Fauno, 
per p ó t e m e ricevere íavorevol i r i ípoi le ne' 
loro f o g n i , od cííer guar i t i de' loro m a l i . 
A priva no pofeia i ' i n t e r io ra della v i t t i m a , 
e dopo averie oí fervaie con gran c i rco ípe-
í i o n e , per t rame de' p r c í a g ; , le con do i ' ar
te degli A r u í p i c i , le a íp t rgeano di fíor d i 
f a r i ñ a , e di v ino le fpruz7avano , faccndo« 
ne un regalo agli D e i , reddebant exta D ü s , 
col git tarie nel fuoco -rn picciol i bocconi , 

"boilíte o fobbol i i te^ e quindi i ' in ter iora ^or-
rica fi no in ioarono, 

Bruciat t le i n t e r i o r a , c fin i te 1' altre c i -
r i r r ion ie , credeano che g l i De i foffero íod-
d i s i a í t i , e che nulla piü mancar poie í íe al 
compi m e n t ó de' loro voci y i i che t i prime-
vano colla parola litare, c i o é , t u t t ' é fini
to e ben fatto \ Jaddove non litare, a ü ' m -
con t ro , int imava che qualcofa v i mancaffe 
afla perfezione del Sagrifizio , € che gíi 
De i non erano placati . - — I n d i i l Sacerdo
te I k e n i i a v a i l popólo coa q u e í k parole , 
Jlicst , 

D a f u t i ó elb fi pub offervare, che i Sa* 
crif ixj conli l lcvano in quattro par t í p r inc i -
p a l i ; la pr ima ehiamara Íibatió, o i l ve r í a -
mento d' un po' di v ino fopra la v i t t i m a j 
la feconda immolati» j guando 5 dopo d'avs* 

SAC 
i'e fjjarfo fulla medefima le briciole d i pr,fU 
falata , la uccidevano; la terza redditio, 
quando n 'offenvano le in t eno ia agü Dei • 
e la quarta litatio , a l iorché i l Sacrifizio era 
periezionato , e compiu to í e a z ' a l tun d i -
í e t t o . 

S A C R I L E G I O , SACRILF-GÍUM, i l de-
l i í to di profanare cofe Sacre, o cofe dedí
cate a D i o ; o w e r o d'alienare in favor de* 
l a i c i , o ad ufo comune , cío c h ' é i lato da
to a perfone rel igiole , e deí t inato ad ufí 
p i i . Ved i PROFANAZIONE , & c . 

La Naz ion Inglefe fu si gelofa fu ta lpa r -
t i t o i a r e , che , ailor quando 1'Ordme de' 
Caval ier i Templan ' fu difciol to ed c i t i n r o , 
le loro T t r t e , & c . ven ñero tut te date ai 
Cayal ieri O i p i t a h t n di G e r u í a i e m m e , pes 
queda r a g í o o e , Ne ¿npiosujus ero gata, con
tra don a tur uní voluntatcm, in alias ujus di-
firaherentur. Ved i TEMPLAR 1, & c . 

S A C R I S H ' A , un luego & appartamea-
ío i n una C h i e f a , nel quale fi con-ervan® 
i vafi ed a l t r i a r r e d i , í uppe l l e t i l i , ed orna-
ment i della C h i e í a íteíía j e nel quale i m i -
n i l í n Sacri íi ve do no e Ipogliano prima e 
dopo i l Servizio D i v i n o » La Samjha é an
che decta Secretarium, negli ant ichi A u t o -
r i . — Prd lo g lTng l c f i , Vejlry, Vedi S l -
CRESTÍ'A Í 

SACRO . V e d i SAGRO . 
S A C R O L U M B I O , SAcaOXCÍMBARrs , o 

Sacrolumbus , n e l i ' A n a t o m í a , un mufcolo , 
che nafce earnofo dalla parte fuperíore de l l ' offo facro , dalla parte po í le r io re del l ' i l ium, 
e da tu t te le fpine e proceífi t rasver í i de l -
le vertebre dei l o m b i . — Eglí da un pie-
col tendine alia parte p o ñ e n o r e d i ciafeuna 
cortóla v ic ino alia fuá radice, ove un maz-
zett ino d i fibre carnole nalce e íi unifcecore 
e ia ícun tendine a í cenden te , alta terza , quar
ta , quinta e felfa vertebra del e o l i o . — V e 
di Tav. Anal. ( M í o ! . ) fig, 6. n. 30. ^o.f ig , 
7. n. IÓ. 16. 

Quefto col /erratas poflícus inferior , c col 
triangulan s, ajuta a contrarre le colfe nella 
e íp i raz ionc . M a non fono che di poca for-
za i e pare che fulo accelenno i l moto del
le colfe , le quali cafcano principalmente 
pella Joro propria g r a v i t a , e per 1' elajiiei-
ta de' ligamenti, da cui elleno fon léga te al
ie vertebre 0 Ved i MUSCOLO . 

S A C R U M O S , Os SACRO, n e l l ' A n a t o -
m i i i ' e Ü r c m i í a p iü bafla della fpina del 
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f a r f o ; cfTendo quelia parte, f u l l a q u a l e ñ i a -
fno (Sáíkl. — V e d i Tav. Anat. ( O t c o l . ) 
j ig . 3. n. 15. fig- 7- « •20- V e d i anche l'ar-
t ico lo SPINA • . . . 

Si dubita del l 'or ig ine d i queflo n o r n c : 
alcuni credono che naíca da che g l i A n t i c h i 
1' offerivano in lacrifizio agli De i i a l t n , 
perche eg'i é alfa i grande; ed a l í r i , pe rché 
r i i ichiude le par t í naturali . 

La lúa ligara é tr iangulare: é cavo dal 
lato di dentro , e con tal mezzo contr ibui-
fce a formare la cavita nel fondo d e i r ¿ / -
pogaflmm j chiamata la pelvis. La fuá par
te anteriore é l i f c i a , co; qual meizo le par-
í i , c h ' e g ü con t i ene , fono aíf icurate e d i -
fefe dali1 eíícr ferite : la íua parte po l le r ¡o j 
re é ruvida, acciocché i m u f e o ü v i íi pof-
fano piü fáci lmente attaccare. 

EgÜ ha tre differenti gr t icolazioni : k 
pr ima é coll ' u l t ima dclle vertebre dei l o m -
h i , ed é fimiJe a quella delTal t re verte
bre: la feconda, co l l ' oíío coccygis y per fyn-
chondYofis ia t e rza , cotí' olía dell ' anche . 

os Jacrum é generalmente d iv i fo in c in -
que p a r t í , che fono ordinate nel numero 
delle vertebre: la pih alta é la piü gran
de ; le re l lant i divengono piü piccole a m i -
fura che fcendono piü a b b a í f o . Quede ver
tebre íi feparano fác i lmente nci f a n c i u l l i , 
po i ché le c a r t i l a g í n i , che le unifeono , non 
hanno per anche i 'o íTa, M a negli adult i , 
elie fono gia cosí fcrtnc , che fanno un fo i ' 
o í l o . Vedi VERTEBRA. 

E g l i é ne l f offo facro, che termina laca* 
v i t a , che contiene la midoila í p i n a l e . V e 
di MEDULLA Spinalit. 

S A D D U C E 1 ! , ShDucmi, una Setta fra 
g l i an t ichi Ebrei , 1 íeguaci deíla qnale ñ 
í f i m a n o come Deift i , o l iber i penfator i , 
(free tbinkerr, come gl i chiamano g i ' I n g l e -
fi ) piu t o ñ o che veri E b r e i ; benché aífi-
íleifero a t u t í e le c i r imonie della Rel ig io-
ne nel T e m p l o . Ved i GÍUDAISMO. 

S. Epifanio vuole che i Sadducei abbian 
t ra t to la l o r ' o r i g i n e da D o í i t é o , Settario 
Samari tano; e Ter tu lhano é delía fleífa op i -
n ione . S. G i r o l a m o , ed a l t n Scnt tor i ag-
g iungono , che i Sadducei m malte c o í e a i 
Samaritam s'avvicinavano ; particolarmente 
i n quanto effi non accordavano a l t r i l ib r i d e í ' 
U Scrittura che i cinque l i b r i di M *sé . A n 
che i l Gefmta Serrano ha abbfacciata quel l ' 
op in ione , comg q u i l l a che í e m b m elfcrs 
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foflenuta dal l ' au tor i ta di GiofcfFo. M a G l a -
feífo dice folamente, ch 'e í f i ammettevano 
tu t to cib ch'era f e r i t t o , ció}, t u t t ' i l i b r i 
delía Sc r i t tu ra ; in t imando con quefto, che 
d i í app ruvavano le t rad iz ioni non ifcr i t te de* 
Fa r i f e i . Effettivamentc S. Epifanio é co-
ñ r e t t o a confeflare, che i Sadducei erano 
Giudei , non Samari tani ; poiché aIf i lUva
no al Cu l to , ed a' Sacrifizj del T e m p i o i n 
Gerufalemmc: laddove i Samaritani facr iñ-
cavano ful monte Gerizzim. V e d i SAMA
RITANI . 

A l c u n i A u t o r i aferivono 1'origine d ique-
ñ a Sctta ad un certo Sadoc , d i fe c polo d ' 
An t igono Socheo, i l quaie foventc incul^ 
cava a' luoi fcolari , che D i o ha da eíTerc 
fefvi to per puro fuo r'iguardo, e non nella 
mi ra di riceverne qualche ricompenfa nell* 
a l t ro M o n d o , come fanno g l i fchiavi che 
fervono i lor padroni puramente per ragioa 
del guiderdone. —Sadoc > aggiuagon'effi , 
dando una faifa imerpietazione a quede pa
role del fuo mac f l ro , pubblicava, che nef-
fun guiderdone era dedinato alie buoneazio-
n i faite in quefto mondo . E quindi naeque 
la Setta dei Sadducei \ cosí denominan dal 
lor Capo Sadoct —Quantunque S. Epifa
n i o , ed alquanti Sc r i t to r i moderni dopo l u i , 
credano che i Sadducei fieno Ha t i cosí chia-
mat i dal!' Ebrco , Sadec , g iu l lo , o Sedee , 
g i u í í i z i a , in riguardo alia gran g iud iz ia ed 
equua , che motiravano in tut te le lo ro 
azioni . 

Si o í í e r v a , ( A t t i x x r í r . 8 . ) che i Saddu
cei d icono , che non v ' é Ri lurrez ione , n é 
a lcun 'Ange lo o S p i r i t o ; ma che i Farifei 
credono e T u n o e 1 'a l t ro . Que (fe parole 
V uno e r altro pajono inf inuare , che Ange
lo e Spiri to fieno una fola e medefima co
fa . M . 1 come gl i A p p o d o l i , offerva Oecu-
mcniiis su tal pa í fo , non fi fervono fempre 
de' t e rmin i i piü eía t t i , fi pub intendere 
per I sp in to ogni í o d a n z a fpirituale ; come 
fe i Sadducei aveíTero c redu td , c h e D i o ñ e f » 
fo folie c o r p ó r e o . — A d ogni m o d o , que
fto non é i l parere Úectímeniuí t deman
da e g l i , per qual caula l a S c r i t t u r ^ d ice , L* 
tarto e 1 'al tro, btrnch'ella par l id i tre c o f e , R i -
furrezione , A n g e l o , e Spi r i to? e r ifponde , 
che cib é , o perché Angelo e S p i r / f o fono 
la fteífa cofa; o che F uno e P a l t ro , i l che 
folo di due cofe propriamente pub in t ende r -
íl Í viene per avventura q u l detto ¿ i t re • 
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non potendo richiederri un 'efai ta p rópr le -
ta d i parole in hb r i í c r i t t i da pcfcatori í e m -
p ü c i e fenza ie t íere . Eg l i é vero 5-( oífcrva 
lo íteíTo Autores nello fpiegare c ío clie pre
cede > che i Sadducei, effendo affai ignoran-
t i , potrebbero aver dubi ta to , o m i í c r e d u t o 
d e U ' e í i í i e n z a di un D i o ; e che per tal mo
t i v o , poffano eííer rappreftntati comegen
te che negava la Rifurrezione , & c . M a egli 
non d ice , che per i í p i m o abbiano in te íb 
©gni íp i r i tua le (oaanza. E probabi le , che 
con cib al t ro non s ' i n t e n d e í í e , che i ' i m -
m o r t a l i t a d e l i ' a n i m a ; e í fendo opinione de' 
Sadducei, che nal ia v ' é d ' i m m o r í a l e neli5 
u o m o . 

E g l i é ce r to , che negavano ogni rifurre-
•zionej e non affermavano. altra fel ici ta che 
fuel la 3 d i cui f i gode i n que í la v i t a ; ere-
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á c n d e , c l i e4üa^unc iue cofa detta de l l ' a l t í ' d 
M o n d o foíTe ftara inventara da' Farifei „. 
— Q u i n d i anche negavano una D i v i n a Prpv-
videnza, ed at t r ibtnvano ogni cofa al l ibe
ro arbitrio-, nel che íi opponeano a l l ' o p i 
nione de' Fa r i f e i , che ammettevano u « a for
ra d i d e í l i n o , o f a t a l i t ^ , i n tu t te le n o ü r e 
a ¿ion i 0 V e d i FARÍSEIO 

S A E T T A , o SAGITTA , n e l l ' A f t r o n o -
m i a , la freccia o dardo, una cofteÜazione 
dcir Emisfcro Settentrionale v ic ino a 11' A -
quila . Vedt COSTELLAZIONE , — L e Stel-
le della colleliazione Sagitta, nel Catalogo 
di T i c o n e , fono c inque , ed altrettante i a 
quello d i T o l o m e o . N e l Catalogo del Sr. 
Flanijieed (ono venti t re , le i o n g i t u d i n i , la-, 
t i t u d u i i , & c , delie quaii fono come fe-
gue : 

Ríoml s fttuazione de lie 
Stelle. 

I n f o r m i fopra la Sagitta, e che la precs-
dono . 

' 3 . 

Prcced. g lyph i s , o incavo del 
Preced. d i tre nel fu l i o . 

10 
N e l l ' e ñ r e m i í ^ t del becco 
N e l raezzo del fuíio 
U l t i m a d i t re nel f u ñ o . 

Ne l l a punta della freccia 
N e l triangolo fot to la \ Settentrionale 

punta S M e n d i o n a k « 
Mezzana e p o í l e r i o r e , 

20 
Preced. di 3 feguendo la punta 
Mezzana 

• U l t i m a 

S A G I T T A , nella Bo tán ica , fígnifica la 
cima di quaiche piccol ramicello , po l lone , 
o i n n e ñ o d ' a l b e r o . V e d i INNESTO , & c . 

SAGITTA, nella G e o m e t r í a j é un leFmi-
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r e che alcuni S c r i t t o r í adoprano per V ab-
fcijfa d 'una cu rva . V e d i ABSCISSA. 

SAGITTA, nella T r i g o n o m e t r í a , & c . • 
lo fteffo c h ' é Ú fino v e r í a n t e d i u n ' a r c o ; 

e 



e 11 chisma cosí da alcuni S c r i t t o r i , pcrcHé 
é fimile ad una faena, dardo , o freccia,-
che íta h l h torda d e i r a r c o . V e d i Siisio. 

SAÍ TTA . Ved i FULMINE . 
S A E T T T A , yacht o yatch, una forta d i 

nav ig i ' o u ía to dagl' Inglefi , forni to d' albe-
r i e di vele ; proprio ai m a r e , e c ó m o d a 
mente inventato -ed adornato d i dentro e 
d i f u o r i , per ufo d i paíTeggieri d i qua l i t a , 
& c ; 

La parola yacht pare d e r í v a t a da lTOlan-
iñefe Jacht ¡ cacciare, a cagione deila ieg-
g i e r e i í a di quefti l e g n i . 

Le Saetúe, o yachts ÍGXXO Vafce l l i con un 
fol ponte o bo rdo , por taot i da 4 fino a 12 
canncMii , con 20 fino a 40 u o m i n i ; eíTen-
do del carioo di 30 fino a 160 , tonnellate. 
— Ti rano poc' acqua , e s'adoprano per cor-
r e re , e fare piceoíi v i agg j , & c . — L a loro 
ftruttura, ,e forma é var ia . 

G i l Olandefi hanno puré di quede Sact-
;t)e, yachts, ma non cosí ben p r epá ra t e per 

v ive r ful mare . — Sonó di rado i n u f o , 
fuorché per navigare i n fíumi e cana l i . 

S A F E N A , SAPHENA , nel l ' A natomia , 
una vena che nafcendo fopra i l malleolusin-
ternus 1 e correndo a lT icsu lungo !a gam
b a , e la parte interiore della c o í c i a , va a 
fcaricarfi , v ic ino a l l ' angu inau , nella vena 
crurale. V e d i T a v . ¿inat. yin ge i ol. fig. 6. 
£i. 44-

Q u e ñ ' é quelia vena che d' ordinario fi 
ap re , quando íi cava fangue dal piede , per 
la fuppreffione del m e í i r u o . 

H a i l fuo neme , probabtlmente , áza-cupríí, 
snanifefto, come quelia che fta del tu t to i n 
v i f t a . 

S A F F I C O , SAPPHreus , neila Poefia, 
xma forta di verfo a fia i u í a to da' Greci e 
da i L a t i n i ; denominato dalla fuá i n v e n t r i -
ce Sappho, 

I I verfo Saffico é comporto di undici fil-
labe, o cinque piedi ; de 'qual i i l p r imo , i l 
q u a r t o , ed i l quinto fono troché, i l fecon-
do uno f p o n d é o , e ' l terzo un d á c t i l o , co
m e i n 

Integer vita fcelerifque purus, 
Non eget Mauri jaculis nec arcu . HOR. 

T r e veríi di quelia fpezie, chiuí i con un 
verfo A don ico , confiftente i n u n d a t t ü o e d 
uno f p o n d é o , í a n n o d1 ordinario una Stro-

¡fá-. •— Quantunque abbiamo a'cuni C o r i ne-
Í | U s t i t i ch i Poeti T r a g i c i , che contengono 
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tm numero aflai maggiore di Safficl fuccef-
f ivamente . — S o n ó generalmente d' un cor-
fo duro , quando non hanno la cefura dopo 
i l fecondo piede. 

S A G A P E ' N O , SAGAPENUM , ^ctyckws?, 
una gomma m e d i c í n a l e , i l cui odore m o l t o 
a quello del pino fi r a í T o m i g l i a ; donde i l d i 
le i n o m e . 

Scola per inc i f ione , dal t r o n c o d' una 
planta ferulacea che crefee i n Per fia : la m i -
g ü o r e é i n lagrime lucide e t r a f p a r t n t i , d i 
u n ' o d o r f o r t e , pungente, fimile a quello 
del p o r r o ; e quanto piü e l l ' é b ianca, e 
netta d 'ogni fporcizia , t a ñ í ' é m i g l i o r e . 
Si t rova alie volte , si dentro che fuori , 
bianca come i l latte ; benché quefla fia af-
fai ra ra . Si í l i m a aperit iva e purgativa y 
propria nel i 'epi iel i ia , ne l l ' a fma , e neila pa-
r a l i f i a ; e vien ' anche adoprata e te rnamen
te per m i t i g a r dogl ienze, e r i fo lver í u -
m o r i . 

S A G A T H E E , " * nel G o m m e r c i o , chTa-
mano g l ' fnglefí un leggiere drappo d i la
n a , c h ' é una fpezie d i f a rgw, o di faia ; 
alie volte raifto con un poco d i f e t a . —SL 
fabbrica principalmente a Amiens? b e n c h é 
anche 1 'Inghikerra ne abbond i . 

* L t parola I formata dal Franzefe , Sa-
yetce, un diminutivo di Saye , Say , che 
in Ingle fe fignifica Saia . V e d i S A f A . 
•— / / nome Franzefe Saye tte , di nuevo , 
deriva da quíllo del filo che v i s* adoprá$ 
e che principalmente viene prepárate e f i -

•lato in Fiandra, ne contorni di T u r -
c o i n g , & e . e chiamato F i l de Sayette. 

S A G G I O , o i l SAGGIARE, preí ío g l ' I n -
^ U ü A J f a y , o fay y n e l l ' A r t e metaliiea , la 
pro va o c imento de i !a bonta , purezza , prez-
z o , & c . de' m e t a l l i , e deiíe í o í l a n z e raetal-
l i n e . Ved i METALLO , & c . 

N e g l i aunch i Statuti Inglefi fi chiama 
touch f .tocco ; e quei che n'aveano T i n -
fpezione, Keepers of the touch , gua rdun i 
del í o c c o . —Sotco E n n g o V T . d i v e r f e C i t -
tadi furono deiHnate ad aver i l tocco perar* 
genteria l a v o r a í a . 2 H . 6. c. 14. — C o n 
quello ,, potrebbe t a l ' uno i tnmaginarfi che 
g l i Inglef i non avefieró mig i ior m é t o d o d i 
faggiare, del f empüce col paragone i ma i l 
calo é di gran lunga d i v e r í o . I n teríapo d e l 
Re F.nrico I I . i l Ve í covo di S¿flÍs'6ürJf, at-
lora T e í o r i e r e , cotíf iderando che , a . í u n -
que i l danaro pagatoalla Caifa del R é pelié 

ten-



rendite della f uá Corona corrífponáeíTe m 
numero & pondere, n u l l a di m c n o d potreb-
be eífer m i l i o con o t t o n e , o rame i fece una 
coOi tu / ione , chiamata , the trial by ccmbu-
Jlion „ pro va per combuft ione; la quale dif-
í e n í c c poco o nulla dal n i í t o d o pre íente di 
faggiar 1'argento . Se ne vegga la defcrizio-
ne nel L ib ro ñ e r o (B lack -Book ) dell ' Ex -
tbequer, I c r i í t o da Gervafo di T d b u r y , c. 
21. — Q u c ü a prova é i v i ancht detta <r/-
fa tum i e V oficíale che la f a c c v a , / ^ / o r , 
V i d . Lcjsnd. Efs, Amcnd . S i l v . Coin % p. 5. 
& 155, 

S Á G G I A R E 5 Ars Doclmaflica, i 11 I n 
gle fe affaying 5 n c l l a fuá ellcnOone, com
prende particolarmente le maniere d ' efami-
nare ogm gleba minerale , o mctal lo m i ñ o , 
fecondo la fuá na tura , coi flufli piü adat-
f a t i ; affine d i fcoprire , non foto quali me-
t a l l i , o quali proporzioni d i metal! i íi con-
tengano in cífe g lebe , ma anche q u a n í o 
Z o l t o , v i í r i u o l o , a l l u m e , arfen ico , m i al
to , & c . poffa ottenerO da ogni gleba rifpct-
í i v a r a e n t ? . V e d i ORE , MINERALE 5 RAF-
1 1 N A R E , & c . 

I I faggiare plu p a r í i c o l a r m c n t e | n ufo 
prcí fo i moneden e g!i o re f i c i , per fare 
una proya o cimento , colla coppella , o fag-

jgio , della fínezza o punta del i' oro o ar
gento da adoprar í i nel batter moneta , e in 
manifat ture di v a í e l b m e , & c . o che gia 
f i é adepra|o alio ftefs'effetto . V e d i BAT-
•̂ ER MONETA , COPPELLA , & c . 

V i fono due forte di fnggj ; 1' uno pr ima 
che i meta l l i í ieno liquefatti , per poterli por
tare alia lar propia finezza; 1' a!tro dopo 
ene fono b a t t u t i , per vede re che le fpeiie 
f i i n o della lega d t t e r m i n a t a . Ved i S j A N 
DA R D . 

Peí pr imo fnggio , f faggtatori foglipno 
prendere q u a t í o r a i e i o quindici grani d 'oro, 
€ roezza dramma d'argento ; s' egli é per 
m o n c t e : e dic iot to grani dell ' uno,, e una 
dramma deli ' akro , fe per altre occafioni . 

Quanto ai fecondo fa^gio \ fi fa d' una 
delle monete di gia c ó m a t e , che fi tagha 
%ñ; quattro p a r t i . 

Método d i SAGGIARE /'oro,. «—Jl fagpja" 
tote avendo pefato P o r o , di cui egli vuaie 
far la p r o v a , con tut ta efattezza , con una 
bilancia che lenta i l pefo del;a ccnteí icna 
parte d' u n grano, e notatone i l peío , v i 
afgiugne due volte tanto di argento fino ; 

ísenché quedo dovrcbbe eíTere a proporzío* 
,ne della finezza, deüa quale Toro f tmbra 
c ti ere , nch i edendo í i da l l 'o ro piu ca t t ivo i l 
piu bal ío argento. L 'o ro e i 'argento cosí 
pe í an e m i t í i , s ' involgono in un pezzo d i 
carta , per i m p e d i r é che nulla perdano del 
loro p e í o , i l chedillurbercbbc i ' aecuratezza 
del f ' tggio, 

Mentre i l fncpjators fta pefando le fue ma-
tcnc , fi accende un fuuco nverberante 111 
un fbrnel lo , provveduto d" una benda, e 
una coppella, che vi íi mette dentro a r i -
fcaldarfi . C i b f a t t o , una piccola palla di 
piombo vien polla nella coppella , d ' un pe
fo propomonato alia quantita e qua l i t ad t l í8 
or® da Jaggiarfi . Quaodo i l piombo é ben l i 
quefacto , e«d appare a fia i n e í t o e luecnte ; 
v i mettuno dentro f oro e i ' argento , e V 9 
lo l a í c i ano fon de re e boíl i re fin tan.to, che 
paja d ' u n colore ópalo , o var io , e fiad fif
ia to i n una piccola ma i í a nel fondo della 
coppella . 

Fatto quedo , íi lafeia raffreúdare la cop
pella nel tornello fie lío ; dopo di che fi fe<r 
para la maf ia , con tutta l 'efa t tezza, dal 
l u o g o , ov1 ella ftava attaccata al vafo v e 
fi d i í lende o roartclla sull1 incudine; r i ícal-
dandola ptu vol te ful carlpone % per promo
veré la diftenfione. 

Mar te l la ta a fu í f ic ienza , vicn*ella pofeía 
rotolata o ravvol ta in forma di cartoccio, 
£ cosí me lía in un rnatraccio d i vetro ^ ca-
pa.ee di c o n t e n e r é quattro cu.cchiajate d'̂  afi-
qua ; ed avendo v i aggiunto una. quanti ta d* 
acqua forte, ben corretea, c i o é , mi l l a coa 
circa un terzo della quanti ta d'acqua d i 
fiurne ; fi fa boíl i re i l tu t to fopra un i l ia
co di legna, fin tanto che Tacqua forte-
non dia piü a 1cun í u m m o rofio.. 

V e r í a t a fuori qucíia, p r im ' acqua,, e la**, 
feiato folo i l cartoccio al fondo del matrac-
cio , íi r iempie i l matraccio di n u o v o , ma 
di pura acqua for te ; la quale , dopo ayer 
b o l l i t o , fi vería pur f u o r i , ai tempo ap-
punto,, che i , f uq imi fono diventati bian-
c h i . — C i b fatto , fi riempie i l matrac
cio di acqua di Sume , per Javarne ií car
toccio . 

Lava to q u e í l o , fi. mette ben 'afciut to \m 
un e rogiuolo , avente i l fuo coperchio, e 
fi rifcalda tanto che divent i di color di ei? 
t i eg ia . 

C i ó faite ,, i l faggio é finito,; a é a l t r o i i -
re-



S A G 
TC-ík clie d i pararlo contra lo fleflfo pcfo 
d,o-o, f i n o , che s'adoprb da p r i n c i p i o , p r i 
m a del fagg'°- perchá. C01 S m p a ^ e 11 P"" 
m o pefo deü o r o , p t ima ch ei toíie poí to 
n ^ l faoco, e nel l ' acqua f o r t e , con quan-
to fe ne r i t iene dopo ch ' eg l i ha cosí fqf-
ferta la coppella ; Ti pub giudicare , dalla 
jnaggiore c minor perdita c h ' e g ü h a f a t t o , 
¿ e l l a quanti ta .delia lega mefcolata c o n e f l b . 
V e d i ORO^ 

Método di SAGGTARE V argento. — L ' ope-
razione é aí íai fimile a quella che faffi ne l l ' 
o r o : ella é folo men di f f ic i le , e pih breve . 
Si pefa 1'argento, come dappr ima; es'ado-
pra bfteffo f o r n e l l o , ebenda , lo í l e í íb fuo-
c o , e la medefima coppella. A g g i u n g a f i , 
che nella coppella v i fi raette panment i del 
piombc?, proporzionato alia quant i ta e qua-
l i t a dell 'argento da faggiarfi. 

EíTendo i l piombo ben l i q u e f a t í o , e chia-
r o , v i íi mette dentro I 'argento i e dopo 
averio r ido t to ad un color ópalo ^ e fiffato 
i n una maffa al fondo della coppella, i l che 
fuccede i n una mezz 'ora i n c i rca ; íi lafcia 
raffreddare, e fi ne t ta : e finalmente íi r i -
pefa , come n e l l ' o r o . E dalla fuá d i m i n u -
¡ z i o n e , fi í l i tna Ja quant i tk della lega. V e d i 
ARGENTO . 

SAGGIARE i l Piombo. —Facet idof i i l / ^ -
^/o de l l ' o ro e del l 'argento col mezzo del 
p iombo j egli impor ta aíí'aiíTimo , ch' i l piorn-
"bo fia netto d' ogni mif iura del l ' uno o dell ' 
ak ro m e t a l l o : ai tr iraente i l faggio fara fal-
fo i po iché 1' oro e 1'argento mi f t i col p iom
b o , non ifvaporeranno come altre forte d i 
l e g a , ma fi uniranno col metal lo c h ' é fot -
t o 'ú faggio. 

Per i m p e d i r é quefto d i fordine , ed aíficu-
rare l 'operazione , non v' é altro modo che 
d i faggiare i l p iombo fteíío . 

Q u e l í o faggio fi fa nello üeíTo fornel lo , 
e col le fteíTe coppelle, che s1 adoprano i n 
quello d e ü ' o r o e del i 'argento : ma T ope-
razione é incomparabilmente piü femplice . 
T u t t o c i b , che qu l fi r i ch i ede , quando la 
coppella é rifeaidata , fi riduce a met te rv i 
dentro i l pezzo di piombo da faggiarfi. Se 
q u e ñ o piombo fvapora in te ramente , egli é 
buono per 1' effetto cui é d e f t í n a t o . A i r 
m c o n t r o , fe v i rimane qualche p i c e o í o g r a 
no d ' a rgen to , & c . al fondo , fi dee metter 
da banda. Vedi PIOMBO. 

SAGGIARE lofiagno. V e d i l ' a r t ic . STAGW . 
Tom> V I L 

S A G agp 
Maflro de SAGGJ , affay-maflcr, i n I n -

g h i l t e r r a , é un ' uf ic ia le , fotto certe C o -
m u n i t a d i , al quale é affidata la cura di fa-
re un vero ÍOCCO , o faggio dell ' oro , o dell ' 
a rgento , che g l i fi por ta ; e di da ré una 
giufta relazione della bonta , o ca t t ivaqua-
l i t a del medefimo. 

T a l ' é U maflro de'faggj della Zecca nel
la T o r r e , detto anche faggiatore del Re . 

I I maflro de1 faggj della Compagnia degU 
O r c f i c i , é una fpevie di guardiano afí i[ len
te , chiamato anche guardiano deltocco, de-
fiinato a mifurare , faggiare, e marcare ogn i 
lavoro d' argento , & c . a l u i c o m m e í f o . 
• — E v v i puré de' Maflri di faggj ftabiliti per 
I f t a t u t o , a Torcky Exeter ^ Br i f lo l , Chefler^ 
Nortmi-ch , e Newcaflle , per faggiar vafel-
l a m e . — I I maflro de1 faggj ha da ritenerc 
8 grani d 'ogn i Iibbra Troy d'argento che 
fe g l i po r t a ; 4 de 'qual i fi hanno da met
iere nella pifíide ( pix ) o fia fcatola di r i -
p a r t i m e n t o , per eíferc di nuovo faggiati V 
anno í eguen tc \ e g l i a l t r i quat tro íi accor-
dano a l u i fie fio come i n regalo per l e 
fue fpefe e confumo. 12, & 13 W . I I I . c. 4, 
1 An . c. 9. 

Nóta te . I I numero de'penny weightí ef-
preflo nel rapporro del maflro de' faggj , í i 
dee contare come per libbra ^ o tanto in cia-
feuna l ibbra di 12 oncié T r o y . —Per o g n i 
ven t i penny-weight, o per ogni oncia Troy, 
che fi trova per faggio eífere 1' argento p i i l 
baffo di que! c h ' é la flerlina\ o la quan
t i t a e quahta di marco , fi hanno a dedur-
re fei foldi : pe rché ogni oncia cortera a í -
t re t tan to per r idur lo alia bonta di m a r c o , 
o per cambiarlo in flerline, Touchfl., o Pietra 
del paragone di robe d? oro e d? argento , p. 4 1 . 

N e l l ' o r o , per ogni carato, ch 'eg l i é n o -
tato eífere piu bajfo del marco , dovete con
tare , che n t i r oncia Troy egli é piü bajfo 
per tante voi te 3 s. 8 d . — E per o g n i 
g rano , che fi t fpr ime eífer 'egl i pih bajfo^ 
dovete contar lo piü bajjo per tante vol te 11 d. 
nel l 'oncia Troy. — E per ogni mezzo gra
no 5 d . \ ; . perché al tret tanto cortera per 
farlo della determinata b o n í a di marco , & c . 
I d . ibid. 

SAGGIO di peft e mifure, fignifíca la pro-
v a , o 1'efame dei comuni pefi e m i f u r e , 
che fuole farfi dal l ' ufiziale del m é r c a t e . 
V e d i PESO, MISURA, STANDARD?CLERK 
OF THE M A R ü E T . 

O o SAG-



i p o S A G 
SAGGIO, i n Inglefe Effajr, * una prova , 

ó fpenmento , per vedere íe una c o f a é d e l -
Ja ¿jualita e bonta requi fua . 

* La parola e Franzeje, E f í a i , che alcu-
ni Autori fanno derivare p i i i da lungi ^ 
áal Latino examen . 

SAGGIO, sVadopra eziandio per un ten
t a t i v o , o fia p rova , che fi fa per impara-
rare qualche c o f a , o vedere, fe r i u l t i i a , 
o n o . • 

I faggj di maccliine dovrebbero faríi in 
grande; n o n b a ñ a che r i e í cano i n piccolo . 
V e d i M ACCHINA . 

S A G G I O , ne' M o n a f t e r j , f i ufa partico 
larmente per ia p rova , che una pe r íona fa 
della v i ta m o n a ü i c a , i n abi to fecolare. 

Q u e í l o faggio é d' u n o , o d u e r n r f i , e in 
:alcuni Mona l l e r ; , di t r e . — I I faggio o 
•prova, non f i . con ta nel N o v i z i a t o . Vedi 
PROBAZIONE. 

SAGGIO, nella L e t t e r a t u r a , é una par-
t i co l a r forta d i compofizione ; i l c u i carat-
tere ha da eífere l ibero , faci le , e natu
ra! e ; n o n legato da uno flrett'ordine o m é 
todo , né perfezionato e f i n i t o , a guifa d i 
f ó r m a l e M e m a . 

Si fuppone che l a materia d ' u n faggio 
confirta principalmente in nflcíf ioni (ubite 
« d occaficnali, Je qi>ali hanno da ferive-

Te per lo piíi in q u e ü ' o r d i n e , ed in qüe l 
srsodo, che u n ' u o m o penfa; iafciandofi a l 
i e volte i l fogget to , e po íc ia facendovi í i d i 
bel nuovo r i t o r n o , a m i fu ra che i penfie-
x¡ vengono a na í ce re nella m e n t e . 

A l m e n o queí ia n ' ¿ ftata finora Ja pra t i -
Ca ; e M o u n t a i g n , che s' é acqui í t a ta non 
j o c a l ipu tazwne con que í ta m a n i e r a di I c r i -

Uomi e fituazioni Jelk 
Stelle. 

I n f o r m . preced, Tarco 

S A G 
v e r é , d i rado c o n í c i v a mal te r í ghc al fog-
getto , ch ' e i fi propone: benché g l ' I n g l e í i 
ficno di parere, che Milord Bacán fia m i -
glior modello i n materia di faggj. 

I I .Sr. Locke , per al tro , e pochi al tr i A u 
to r i adoprano i l faggio i n un fenfo piu fe-
v e r o : ognuno fa , che i l Saggio MI1 intel-
letto umano , Effay of human underjianding , 
é un 'Opera regó ¡ a r e , lavorata coa tu t ta i ' 
a r t e , e con fatica fqu i f i t a , 

SAGGIO, prefifo i C h i m i c i e g l i Affina-
l o r i , é lo í icí ío che coppel la , í k u m c n t o 
ufato nel purificar Toro e 1 'argento. V e 
di COPPELLA . 

SAGITTA , nelT Af i ronomia , G e o m e t r í a , 
Bcc. Ved i SAETTA . 

S A G I T T A L E , SAGITTALIS futura , n e ü ' 
A n a t o m í a , la fecondadelle veré Suture á ú 
cranio . — Vedi Tdv. Anat. { M i o l . ) / i ^ . J. 
Jet. f . fig. z. let. i . Vedi anche SUTURA. 

El la fi í lende a tu t t a la lunghezza del 
capo ; e ha i l fuo nome dal Lat ino , Sa
gitta , e í íendo d r i t t a come una freccia. 
— Dond ' e l l a fi chiama anche R e t í a , c a l 
le vol te ancora Rhabdoideí. V e d i RAB-
DOIDE. 

S A G I T T A R I O , SAGITTARTUS , nel l ' 
Aftrono m í a , 1 Ardete, uno dei fegni del 
Z o d i a c o ; i l nono n e l l ' o r d i n e . V e d i SE-
GNO , 

L e Stelle della coftellazione Sagrarlo, 
nel Catalogo d i To lomeo , íbno t rentuna ; 
in quello di T í c o n e , fedici ; e nel Cata
logo B i í t a n n i c o c inquan ta . Le long i tud i -
n i , l a t i t u d i n i , m a g n i t u d i n i , &.C. delle qua-
l i , fono come feguc : 

L O 

era 
Long i tud ine . 

Stelle nebulofe 

Quella xnella punta della freccia 
1 . . • 

Y\h. al Settentr. i n c i m a de i ra rco 
Subfequ. ' 

N e l manico dell 'arco contro la mano 
N e l l a parte M e r i d i o n . deli 'arco 

Í O 

22 55 
25 38 
25 43 
2Ó 19 
i 6 55 

28 54 
29 15 

o 14 
o 45 

01 
IÓ 

47 
47 

10 

05 
I o 

33 
1 04 54 

L a t i t u d i n e . 

4 22 42A 
o 19 45 A 
o 47 4 1 A 
o 47 50 A 
6 55 5 ^ 

2 22 54B 
2 42 28B 
6 25 21A 

10 59 54A 
7 24 4 7 ^ 

2 3 
7 

M e -
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tfomi e fituazioni ddle 

Stelle * 

^ í e r i d . nella parte Settentr, deü'arco-1 
Preccd. la clara humer i 

j8's. delle ñ e l l e contigo nel i ' occliío' 

Stella l á cen t e nella preced. fpalla 
Swbfequ. delle contig, neli5 oechio-

20 

Preced. di tre «ella te í la 
Quelia fotto F afcella 
U n a rnezzana nella tefla 
Quella fo t to T oíTo deila preced. fpalla 

Ü l t i m a d i tre nella tsfta 
T r a le fpalle ^ 
H e l i a parte Settent. della r Meridiono 

Ephaptis di tre \ Mezzan,. 
Cont igua a quella 

3o 
Settentr. d i t r e n e l f Ephaptis 
Ne l l a fpalla diretana 
Cont igua a quella 
t i n a terza p iu al Settentr,-

^ L o n g i t u d í n e . | L a t l í u d i n c . 

T preced, 
V fubfequo 

N e i cubito del fegu. Braecuy 

Quelle che feguono la Settent, 
parte del l ' Ephapt. di 2 

40 
Preced. nell- Ephaptis mer id . 

Preced.. nella radlce della coda 
D i quattro mezzane nella ra- V M e r i d . 

dice della coda' \ Settentr. 

. 45' 
2DA. e Settentr. nel l ' Ephaptis merid» 
2DA.. nella radice della coda». 

1 37 4o 
1 59 55 
5 5o 42 
7 19 5^ 
7 26 23 

7 45 55 
8 09 07 
8 15 09 
8 03 12 
8 22 14 

9 06 09 
9 08 52 
9 17 22 

10 40 42 
10 30 10 

11 56 44 
12 43 06 
14 02 22 
15 08 20 
15 06 17 

15 21 49 
15 co 19 
15 02 43 
15 07 46 
15 39 04 

17 24 12 
' 7 31 15 
18 28 04 
\ 9 53 5Ó 
20 20 29 

20 37 36 
22 oó 02 
21 29 46 
21 35 *5 
22 13 16 

24 07 49 
22 43 30 
25 27 19 
26 38 01 

^ 2ó 29 27 

2 48 39B 
2 04 o í A 
3 54 35^ 
2 39 12B 
0 48 34B 

1 o í 30B 
0 09 I2B 
1 32 3B 
3 23 32A 
0 12 33B 

2 09 25B 
1 42 12B 
7 07 55A 
0 54 38B 
5 01 12A 

1 28 59B 
2 52 57A 
3 17 59B 
4 15 43B 
3 48 43 B 

6 08 42B 
2 2Ó 17A 
2 21 05A 
1 54 36A 
0 12 20B 

3 01 53A 
3 13 01A 
1 54 04A 
5 05 54B 
5 11 26B 

1 27 02B 
1 54 03B 
5 22 55A 
6 16 34A 
5 24 44A 

5 08 03B 
7 03 48A 
f 54 32B 
8 44 40B 
7 3 i 45B 

O o 
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S A G L I E N T E , in Inglefe Saliant * , ne í -

]a For t i f icaz ione , denota fporgeme in fu&fi, 
* La parola e formato áal Francefe Sail-

l a n t , che fignifica la Jieffacofa; da fai l -
l e r , fporgere^ avanzar in fucrit e qus-
fia dai Latino í a l i r e , faltare. 

V i fono due forte di angoli ; T uno Sa
biente f ed é di quegli che prc íen tano la lor 
punta al l ' m í u o r i . — L ' a l t r o Rientrante , 
ed é di que.gli che hanno la lor p u n í a al 
d i den t ro . Abb iamo efempj d 'entra ra be le 
fpezie , nelle tenagl ie , e ne l l ' opere a I k l l a . 
V e d i ANGOLO. 

SAGLIENTE, nelT Araldica , fi applica ad 
i m lione ^ od altra beftia , allor quando i 
di lei piedi d-1 avanti . l tanno alzati i n una po-
fiura (a l tan te . 

U n lione fagliente h quello ch ' é r izzato 
in gui ía piegante ; ftando in piedi di modo 
che U*íuo pié d f k t o d ' avan t i lia nel de Uro 
punto capitale , ed i l íuo piede finiftrodire-
t a n o , nel í ini í l ro punto di bafe, dello Scu-
do. . — Con che egli vi-en dif t into da ram-
panto. V e d i RAMPANTE . 

S A G O , un íempl ice med ic ína le p ó r t a t e 
da l i ' Indie Or ien ta l i , di notabile ufo nella 
dieta , eflendo una fpezie d i n u t r i t i v o e r i -
í i o r . í t i v o . 

I I Saga e una forta di pane proecurato da 
un 'a lbero detto Laudan , che nafce nelie 
M o l u c c h e . 

Quando i ' a lbero é abbattuto , lo fpacca-
no in due nel m e z z o , e ne cavan fuori i l 
midol lo , ch' é anche buono da mangiare, 
m e n t r ' e i viene t u t t o frefeo da lTalbero . L o 

llano aflai m i n u t o i n un m o r t a j o , finche 
íia ndo t to in una fpezie di polvere alquan-
to í imi le alia fariña . C i b f a t t o , lo metro-
no in un b u r a í t e l l o fatío della feorza dello 
fíefs'albero, e collocano i l burattello fopra 
una fpezie di cirternafatta delle di l u i fog l i e , 
ver landovi fopra dell ' acqua, e c o n t a l mez-
zo fe paran do la parte pura della polvere dal
le vene d i legno , di cui i l midol lo abbonda . 

I I fiore cosi fi ¡ t r a t o , lo chiamano S a g ú . -
lo nducono in p a ñ a , che fanno cuocere in 
fornaci di i e r r a ; e-cib con tanta fpeditezza 
efeguifeono, che i n tre o quat t r ore un uo-
nao ne fa tanto pane quanto- pub^ hartare in. 
un piorno a farol la re cento perfone. 

D a l raedeíimo albero cavano p u r é un l i -
quote y non men guftoíb a bere che i no-
ftn v i i i i . 

SAG 
L e foglie5 quando fono g i o v a n i , fon es

perte d' ana fpezie di co tone , del quale ne 
fanno quegli abi tant i i l lor panno; e quan
do diventano vecchie , fe ne fervono eííi 
per irapianellarne i t e t t i delle lor cafe. Le 
vene piü grandi di quefte foglie fervono lo
ro i n vece d i pali nelle fabbriche; e delle 
p iu piccole ne fanno una fpezie di canapé j 
di cu i fi coftruifeono affai buone corde . 

S A G R E S T A N O , un Uffiziale d i Chie-
f a , che g l ' Inglefi chiamano Sexton per cor-
ruzione del La t ino Sacrijia , o del Saí íone 
Segerfiane , che denota lo fteíTo . 

I I d i l u i officio é d'aver cu rade iva f i , ve-
fii, & c . fpettanti alia Ch ie fa ; e di fervire 
i l P i o v a n o , o minif t ro facro , i Guardiani 
della Chiefa , & c . nella Chiefa fteífa. — 
Ordinar iamente egli non é fcelto che dal 
P á r r o c o . 

L ' uficio di Sagrefiano 'della Cappella del. 
Papa é appropriato a l l ' Ordine degli Eremi-
t i di S. Agof t ino . — Egl i é generalmente 
un Vefcovo , benché alie vol te i l Papa non 
dia che un Vefcovato in partibus alia perfo-
na , cui egli confsrifce un tal porto . — Que-
ña prende i l t i to lo di Prefetto della Sagreflia 
del Papa; ha in guardia i vaíi d 'o ro e d1 ar
gento , le r e l i qu i e , & c . 

Quando i l Papa dice la M e f f a , i l Sagre' 
flano fempre aflaggia i l pr imo ú pane ed i l 
v i n o . Se dice la Mcífa in p r i v a t o , SuaSan-
t i t a , delle due Oí t ic , gliene da una a man
giare ; e fe in pubbl ico , i l Card ina le , che 
aífiíle al Papa inqua l i t a di D i á c o n o , di t re 
o í l i e , gliene da due a mangiare . Quando i l 
Papa muore , egli gl i . amminif l ra i Sagra-
ment i delPErtrema U n z i o n e , & c . ed entra 
nel Conclave j, i n q u a l i t \ d i pr imo. Concia-
viíio'. 

S A G R E S T P A , Vejiiaria, m Inglefe Ve-
f l ry ) un luogo ajineíTo alia C h i e f a , ove fi. 
confervano le verti Sacerdotali , e i facri ar
r e d i , e fi tengono le aíTemblce parrocchial i . 
V e d i SACRISTÍA 

Vetry-Men fono quel numero fcslto delle 
pr incipal i perfone d i ciafeuna Parrocchia en
t ro la C k t a di L o n d r a , ed a l í r o v e ; le qua-
l i ogni anno eleggono g l i Uf f i z i a l i dellaPar-
rocchia , e hanno cura degl' intereffi della 
m e d e í i m a . Ved i PARROCCHIA . 

Si chiamano Uomini di- Sagrefiia, p e r c h é 
d1 ordinario fi radunano nella Sagrefiia delta» 
C h i e f a . V e d i SACRISTÍA. 

n. rs* 
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JlVeñry-Clerk, o Cherlco d i ^ , 

é un 'Uff iciale che t.ene i conn deila Par-
rocchia . Ved i PARROCCHIA, CLERK, &C. 

S A G R l ^ ^ ' ,n I n g l e i e ó ^ w w , oLha-
preen, unafor tad i pelle g r a n i t a , u ía ta p r in -
c i p a i i e n t e i n coperte di guarne, h b n , & c . 
Ella é ben ferrata e foda, e la d i I d íuper -
fk ie coperta d i piccioli g r a n i , o papiile ton-
de t te . E'portata da C o Ü a n t i n o p o l i , d a T a u -
r i s , da T r í p o l i , da A l g i e r i , e da qualche 
parte della Polonia . 

Evvi una difputa fra g l i A u t o r i , qual fia 
1 ' an íma le , della cui pelle fi prepara i l Sa-
grino? Rauwolf ci a í í icura , eírcre i ' onager, 
i l q u a l e , fecondo lüi e B e l l o n i o , é una ípe-
2ie d'afino falvatico. V . Ray Synops. A n . 
Quad. p. 63. 

Si aggiugne, che la fola parte dura della 
d i l u í pelle é adoprata per t a i ' e í f e t t o . ¿ V 
rel d i ce , ch' egli é un v i te l lo mar ino j al-
t r i , una forta di peíce chiamato dai T u r -
t h i Shagraln, la cui pelle é coperta di gra
n i ; e quefti fono si du r i , che potrebbero 
raspare e pul i ré i l legno. 

V é anche una forta d i Sagrino fatto del
la pelle del pefce Squadro , che g l ' Ingleí i 
chiamano Monk , o Angel-fish. V . W i l l o u -
ghby I c h t h . p. 80. 

Maniera di preparare i l S A G R I N O , — S ú 
bi to che la pelle é tolta via , fi diftende , e 
íi copre d i í e n a p a , la qual fenapa le íi fchiac-
cia fopra; e cosi fi elpune al l ' aria per alcu-
n i g i o r n i ; i nd i íi conc ia . 

La mig l i o r pelle é q u e l l a , che fi portada 
C o f t a n í m o p o l i , d' un color brunetto ; la 
bianca é la piü ca t t iva . Ella é eltremamen-
te du ra , p u r é , ammollaca nell 'acqua , d i 
viene aííai m ó r b i d a e pieghevole , e per con-
feguenza , d i grand' u ío per quei che í a n o o 
guaine e fluccj. Prende quel colore, che le 
fida; roí ío , verde , g i a l l o , ñ e r o . É U ' é ío-
vente con t ra í f a t t a dal marrocchino formato 
ín guifa di fagrino^ raa come quello fi fcor-
•za, e quefto no , fono faci l i a diftinguerfi 
l ' u n d a l l ' a l t r o . Ved i MARROCCHINO. 

S A G R O , S ACER, qualcofa di San to , o 
ch' é folennemenie offerta e confaerata a D i o 
con cerimome , bened iz ion i , u n z i o n i , & c . 
V e d i CONSECRAZIONE . 

I R e , i P re la t i , e i Sacerdoti fi tengono 
per perfone Sagre; gl i A b a t í non íono che 
benedett i . - — I I Diaconato , Soddiaconato , 

^ ' i S ü c e r d o z i o , fono O r d m i Sacri, ed ira-

p r i m o n o un carattere Sacro ed indel tb i le^ 
V e d i ORDINE . 

I I c o ñ u r n e d i confacrare i Re con o l i o 
Santo é der iva to , fecondo Gutlingius, dagli 
E b r e i ; p r e f l p i q u a l i , c o m ' e g l i accenna con 
Grotius, non fu mat in ufo íe non per quei 
Re che non aveano un d i n t t o evidente per 
i u c c e í f i o n e . E g ü « g g i u g n e , che gl1 Impera-
dori C r i í t i a m non i1 u í a r o n o mai prima d i 
G i u í b n o i l G i o v a n e j dal quale , egli preten
d e , che tal col lume paliaífe ai G o t i , & c . 
V e d i UÍNZIONE, R E , & c . 

SAGRO, fi applica puré a cofe apparte-
nenti a D i o , ed alia C h i e í a . V e d i SANTITA1 . 

Le T e r r e della Ch ie fa , ornamenti , & c . 
fi tengono per Jacri, — 11 fagro Collcgio é 
quello de' C a r d i n a l i . V e d i CARDINALE. 

SAGRA Mae/ia, s'applica a l l ' I m p e r a t o r e , 
ed al Re della Gran Bretagna ; puré Loy-
feau d i ce , che q u e ü ' é una b c í i e m m i a . V e 
d i MAESTA'. 

G l i A n t i c h i teneano per facro un luogo 
colpi to dal f u l m i n e . V e d i FULMINE. 

N e l l a Legge C i v i l e , luogo fagro denota 
principalmente quello i n cui una perfona 
morta é flata fot terra ta . V e d i SEPOLCRO , 
& c . 

SAGRO, nome d 'una fpezie di fa lcone. 
SAGRO , in Inglefe faker , nome d' una ' 

forta d i piccolo pezzo, d ' a r t i g l i e r i a ; di cu i 
ve n ' h a d i tre fpezie: Jiraordinario^ ordi
nario , e delf Ínfima grandezza . 

I I SAGRO Straordtnario ha circa quat t ro 
po l l i c i d i d i á m e t r o d i bocea , 1800 l ibbre 
d i pefo, 10 piedi di lunghezza ; la fuá ca
rica é 5 l ibbre i la pal la , 3 pol l ic i e mez-
zo d i d i á m e t r o , e qualcofa d i piu di 7 l i b 
bre e un quarto di pefo •, i l fuo t i r o a l i v e l 
lo é d i 163 paffi . 

I I SAGRO Ordinario é d' una mifura o gran-
dezza di meno ; ha tre pol l ic i e tre q u a r t i 
di bocea, 9 piedi d i l u o g o , 1500 di pe fo ; 
la íua carica, 4 libbre di polvere; la palla 
3 po l l i c i e mezzo i n d i á m e t r o , 6 l ibbre d i 
p e l o ; i l fuo t i ro a l ive l lo 160 paíTi. 

11 SAGRO delt Ínfima grandezza ^ é 3 pol
l i c i e mezzo di d i á m e t r o di bocea , 1400 
di pefo, 8 piedi di l u n g o i la fuá carica d i 
quafi 3 libbre e mezza i la palla 4 libbre 
e 3 quar t i di pefo, e 3 po l l i c i e un quarto 
di d i á m e t r o . V e d i CANNONE , e O R D 1-
N A N C E . 

S A G U M » n e l l ' A n t i c h i t a ' , un v s í i i m e n -
to m i -
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t o m i l i t a r e , cfie portavano í G r c c i , i Ro-
m a n i , e i G a l l i , in guifa di ferrajuolo , o 
d i cafacca; che copriva le fpalle , e"'1 dor
i o , e fcendeva fino a l l ' anca ; ove ñ lega
r a alia corazza . 

E g l i era fatto di lana roz7.a> e quadro. 
— N e aveano uno peí V e r n o , , e u n altro 
piü leggiere' per la State . 

S A I A , che gl ' Ingle fi chiamano rateen r 
o mt tén* neL Commerc io , un panno laño 
grofíb , fatto a fpola , t e í fu to fur un telajo 
con q u a t í r o calcóle j come le fargie, e g l i 
a l t r i drappi , che hanno la fpola j o can-
n e l l o , 

V i fono alcune di i quefle /¿r/V acconc ía -
í e e p r e p á r a t e come i p a n n i ; altre lafcia-
te feraplicemente neí pe lo ; ed altre i n cui 
i l pe lo , o cima del panno , é arricciato od-
accotonato. 

Le faiey o ratine fi fabbricano- pr incipal
mente in Francia, i n Oianda , ed i n I t a 
l i a ; e fono aííai úfate per fodere» 

I I b ige l lo , che g l ' Inglefi chiamano [ r i 
f a (frize) , é una forta di ratina groflola-
na ; i l drogfatto y. una ratina mez i& l ino y e" 
mezza lana . 

SAIA , fay e faye i n Ing le fe , nel C o m 
m e r c i o , é ¡a. faia p ropr ia , c h ' é una fpezie 
di fargia; o un panno l año ben fott i le e leg-
g i e r o ; e tu t to lana;; aífai in ufo per fode-
re , e preíío i R t l i g i o f i ? per camic i e ; e in 
I n g h i l t c r r a , preífo i Qt'.accheri Y per grera-
b i a l i , . al qual ' eífet to egíi é u fua lmeníe . ver
de . 

V e ne fono delle manifat ture aífai confi-
derabili & Sudbury r vic ino a Colchefler ; co
me ^UXQ z Tpreí r Houdfcüt , & c . in Fian-
dra s &c.^—-Le / a / e ' d ' I n g h i k e r r a fi trafpor-
tano per lo piíi i n P o r t o g a í l o , e a L i v o r -
no . 

S A I G A , un navigl io T u r c o , aífai pro-
prio per t rafpor íar M e r c a ñ z i e V e d i V A -
S C E L L O . 

E g l i ha vele quadre f u l í ' A l b e r o di mez-
z o ; fenza mezzana, né t r inche t to , ne far-
t i a m e : ma folo'un g r a n d ' A l b e r o , con l ' A I -
bero della gabbia , ambi aífai a l t i ; con un 
t r inchet to da prua , e con un p icco l 'Albe
ro da p ó p p a . 

L ' a l í ezza dell ' A lbe ro grande rende v i f i -
b i l i le Saiche ad una gran diftanza: la loro 
ñ r ü t í u r a f a , che non pofiano veleggiarecon 
u u vento- la tera le ; ra a quand5 hanno i l ven-

S A L 
t o i t i poppa j nu l ía pub fopravvanzarle . —« 
L a maggior parte d i eífe non porta can-
n o n i , 

S A I O , o Saione, forta d i v e ñ a , V e d í 
SAGUM . 

S A L , OSALE, 5 ^ / , ne l l aCh imica , una 
foftanza femplice ed acida, ch' entra nelia 
compofizione di t u t t ' i corpi , ed é tenuta 
per uno de' cinque pr incipj o- elementi d i 
eífi ; da po te r í ene eftrarre í o l a m e n t e col fus
c o . V e d r PRINCIPIO. 

I I Sr. Homberg o í f e r v a , che i l Sale é un 
ingrediente in t u t t i l i corpi a n i m a l i , vege-
t a b i l i , e mineral i , eccettuatine per avven-
tura alcuni m e t a l l i , e qualche p ie t re . Nes 
corpi vegetabili e m i n e r a l i , che hanno fof-
ferta una fermentazione , i l Sale s' alza i í 
p r imo nel lambicco r e pofeia la flemraar 
fe i mi f t i hanno íoíferta una fermentazione 5 
í l Sale s' alza: dopo la flerama . V e d i ANA-
u s r , 

I Salí fono d i ñ i n t i , rifpetto alia m a n i e 
ra d' eftrarli , & c . \ é volatili r fijfi, ed ejfin-
z i a l i . 

I SALÍ volatilr fono qu6i leggíer i e fo t -
t l l i , che fác i lmen te fi follevano nella d i f t i l -
lazione , ovvero che fon' anche efalati peí 
nafoy e refi fenfibili a ü ' odore. V e d i VOLA° 
TILE . 

I SALÍ fijfi fono quei tal i , ch' eflendo 
piu groffi e pih m a t e r i a l i , refít tono a! fuo-
c o , e lo f o ñ e n g o n o ; e non fono da luí f o l -
levat i , ma rellano , dopo la ca lc inaz ione« 
o d i f l i l l az ione , nella parte terrea , al fondo. 
— Pella maniera d5 eí i rargj i , & c . Ved i Fis--
sr Salt * 

1 SALÍ effenziali, fono quegli t r a t t i dai 
vege tab i l i , fenza 1' ufo del fuoco ;< come per" 
crijiallizazione , od altro rnezzo facile e n a t ú 
rale . V e d i ESSENZIALÍ Sali\-

Per la-loro tenuita e vivaci ta i Salí vola-' 
tilí vengono d i f t i n t á m e n t e fent í t i dal nafo ? 
dalla bocea, e dal cerucllo : i Sali fijfi per* 
la loro amarezza, e calore , nella bocea . & 
quefli íi pub: a g g i ü g n e r e una forta d i Sal& 
ihtermedia , ío t tb i i t i t o lo di 

SALÍ mij l i , che fon quegli , che r i fu l ta - ' 
no dalla m i l lura d' un Sal vola t i le- con un 
fiJío-

I SALÍ fono , di n u o v o , di difFerenti for
t e , fecondo le difFerenti materie ,• colle qua-' 
l i m i í ü fi trovano : alcuni fono corpi atiftP 
eglino fíeffi S: e la: lor mi í i u r a é feparabile. 
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co l fuoco, e colla ¡ t fchaziom. — T a l i fo
no t u t t ' i Sali eífenziali delle p ian te , e t u í t ' 
i Sali f o f f i l i , & c . ma quefti non fono pro-
pr j pr incipi c b r a i c i . ^ . r . 

V e o' ha degh a l tn , i quah noi lentia-
mo elTere m i f t i , e la cui m i l h i r a conofcia-
mo abbaí lanza bene preíTo a poco, b e n c h é 
nGn fiamo per anche capaci d i fcomporl i , o 
farne h decompofizione ; e q u e ñ i appuntofan-
no quel~principio chimico , ü Sale; pe rché 
le noítre analiji non g i l renderanno pih íera-
p l i c i , i l ch ' e i l carattere d1 un p r i n c i p i o . 
— Ed in queito fcnío , i l Sale fi definí i ce , 
una materia di ífolubile con acqua, -ed i t n -
xnutabile con fuoco ; a che alcuni aggiun-
gono , d ' u n gü i lo pungen te . V i fono t re 
fpezie o el a ( l i de' Sali , che cadono fot to 
quefta definizione; due de1 qual i fono vola-
t i l i , e '1 terzo /J/Jo. — I volatili , fono Sali 
a c i d i , a'Sali orinofi : i fiffi fono q u e g ü trat-
í i per lixtvium áoyo la calcinazione, chia-

m a t i Sali lifciviofi. L a natura non produce 
verano di quefti .SWz femplici e non m i f l i ; 
ma noi fác i lmente gíi po í í i amo eftrarre col l ' 
a r t e , dai m i f t i in cui ella g l i ha c o l i o c a t i . 

I pr incipai i Sali naturali íi polTono ridur^ 
ye ai falnitro) al Sal di Mare, e al vitriuolo. 
Ciafcuno de1 quali ha le fue ípez ie differen-
t i ; delle cui var ié combinazioni , con d i -
ve ríe materie oliofe , t u t t ' i Sali n a t u r a l i , 
che ci ion n o t i , vengono compofti . 

Si t rova per chimiche analifi , che quefti 
Sali confiftono i n particole acquee, terree, 
o l i o f e , fulfuree, ed acide. — La materia 
acida é i l puro Sale, o principio fal iño, ed 
é la bafe di i l ref to. I I Sr. Homberg oí'-
ferva , che queda é ben ' un i fo rme , e qua í i 
la ftelfa in t u t t ' i Sa l i , prima della partico-
lar determinazione di formare que i to , o q u e l 
Sale, mediante la particolar ammiftionedel" 
z o l f o , ¿kc. Vedi ACÍDO. 

I I Salnnro, i l Sal di Mare, c g l i a l t r i , 
non fono percib principj ; rna i Salí acidi 
d i f t i l l a t i da eííi io fono : e i ' acqua , i n cui 
quefti Sali nuo tano , e la t é r r a , o Sale fif-
/ o , che reda nelia ftorta dopo la d i f t iüaz io-
n e , fono al tr i pnncipj c h i m i c i . Ved i FLEM-
M A , e TERRA . 

I I principio Sale é tenuto per un mezzo 
t r a i pr incipj a t t i v i e paífivi . I I puro aci
d o , quantunque accompagnato dalla fuá ma
teria determinante fulfurea , non divien mai 
íenf ibi le fe non quando egli fta in qualche 
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materia terrea , o art if icialmente i n qualche 
materia femplice acquofa. N e l p r imo cafo^ 
egli appare fot to la forma d i un Sale c t i j l d ' 
lizzato , come Sáhi t ro , & c . N e l fecondo 
cafo, egli appare nella forma d1 uno f p i r i t o 
acido, i l quale , fecondo la determinazione 
del zo l fo , che T accompagna, é o fp i r i to d i 
n i t r o , o fpir i to di Sal comune , o fpir i to d i 
v i t r i u o l o . — E quanto abbiamo qui c í fe rva-
to de' tre Sali f e m p l i c i , o foílili , puo ap-
plicarfi a t u t t i g l i a l t r i p iü compofti Sali d i 
piante , a n i m a l i , & c . con queda di í ferenza , 
che quando fono neila forma d i un Sale con
c re to , quefti u l t i m i hanno fempre una mag-
gior quantua di materia terrea , e quando 
nella forma d' uno fp i r i to a c ido , una m a g -
gior quanti ta di materia acquofa, che non 
ne hanno i f e m p l i c i . Donde ne fiegue, che 
g l i f p i r i t i acidi de' Sali compofti fono fem
pre piu debo l i , p iu leggien , e raen pene-
t r a n t i , che quegli de' Sali í o t í i l i ; e dopo la 
dif t i l lazione lafeiano dietro a sé una mag-
gior quant i ta di materia terrea . V e d i SPI-
RITO . 

N o n fappiamo precifamente , quali f igu
re debbano avere i tre Sali principj , F a c í -
d o , V orinofo, e i l lijeiviale : M a per quan
to íi pub giudicare dai l o r ' e f f - t t i , fi con-
chiuderebbe, che g l i acidi fieno appuntati , 
mache le lor punte abbiano come una guai
na di qualche materia fulfurea; che i Sal í 
orinofi fieno fpugne , contenenti qualcofa dell* 
o l io acido, e qualcofa del fét ido d e l l ' a n í m a 
le , o della planta; e chzxSali lifciviofi fie-
no fpugne , che folo contengono i l refiduo 
de l l ' a c ido , i l qualedal fuoco calcinante non 
p o t é efpellerfi - V e d i LÍXIVIOSO , e ORÍ-
NOSO , 

G l i fp i r i t i acidi fi poffono concepire come 
p u r i , e í e n z ' a l c u n a mi dura ; nel qual cafo 
t u t t i g l i acidi fi troveranno della ftelfa na
tura : ma fe g l i confiderumo tali qual i la 
diftillazione g l i d a , g l i t roveremo fempre 
accompagnati da qualche materia í u l f u r e a , 
la quale non po í í i amo da lor feparare, e la 
quale da H grado d ' a t t i v i t a agli f p i r i t i aci
di . Quefta materia fulfurea é quella che g l i 
caratterizza, e fa tu t ta ia differenza , che 
t rouiamo ira g l i fp i r i t i acidi . I I Sr. Homberg 

.ordina tu t te le fpezie degli ípir i t i acidi i n 
tre differenti c l a í l i , fecondo le differenti ma
terie fulfuree che g l i accompagnano. — L a 
p n / ü a cía lie é d i q u e i l i , che contengono ua 

zolfo 
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zolfo a n í m a l e o vegetabile ; fot to la quale 
vengono t u t t i §li a c i d i , d i f t i i i a t i da p iante , 
f r u t t i , l e g n i , & c . come anche lo fpir i to di 
n i t r o . 

E g l i é facile d i comprendere, che g l i aci
di delle piante po íTanoaver r i tenuto una par
te deU'ol io de l l ap ian ta , i l q u a l ' é ¡1 lor zol
fo ; poiché nel ridurre quefti acidi in Salí ^ 
noi fempre ci t r ov i amo dentro un poco d' 
o l i o ; i l quale non pub effer al tro che quel-
lo delle piante lie fíe'. E quanto al Saín i tro , 
come queí io é fempre t ra t to da terre i n u m i -
dite con e í c r e m e n t i d ' a n i m a l i , o da vecchj 
m u r i , od in tomcat i , & c . pieni di materie 
íulfuree degli animali , che dentro v ivean f i , 
della filiggine, & c . ind i appunto , fenz al-
cun dubb io , i l Jalnitro prende i l fuo zo l fo . 
V e d i SALNÍTRO . 

L a feconda clafle é di quegli che conten-
gono un zolfo b i tuminofo : fotto la quale 
vengono gh acidi del v i t r i uo lo , del zolfo 
c o m u n e , e d e l l ' a l l u m e . P e r c h é quegli ven
gono t u t t i ufualmente t r a t t i dalla Üeflfa pie» 
i r a rainerale , in cui la materia b i t umino -
f a , la quale fa una delle parti pr incipal i del 
zolfo c o m u n e , predomina. Ved i Z o l f o . 

L a terza claífe é di quegli che contengo-
no una materia piü fiíía minerale , fulfu-
rea ; che piíi s 'avvicina alie proprietadi d' 
u n zolfo metal l ino : fot to la qual claflfe ven
gono gli acidi t r a t t i da parecchie forte d i 
Salí di Mate , Jali di rocca, & c . P e r c h é i l 
f a l di rocca , o falgemmo , fi trova fempre in 
Juoghi v i c i n i a rainiere me ta l l i che ; e i l Sal 
di Mare, fecondo tut ta V apparenza, non é 
a l t ro che Sal di rocca, le cui miniere fono 
fíate p e n é t r a t e dall ' acqua del Mare , che 
•ne ha e í l r a t t a tu t ta la lor falfezza. V e d i 
SAL DI MARE . 

Le materie íulfuree della pr ima claífe de-
g l i acidi eífendo afifai leggiere , ed occu-
pando qualche fpazio, debbono aumentare 
ja raaffa delle punte degli a c i d i , a cui elle 
fono u n i t e . E quindi quefti acidi diventa
no incapaci di penetrare in corpi ben con-
ca tena t i , e faldi ; ma venando accrefciuta 
dalla fteffa caufa la lor fuperficie, la fiam-
ma avra maggior prefa ad impe l l e rg l i : E 
quindi g l i acidi di quefta clafle operano piu 
velocemente d i ogni a l t r o . 

I I zolfo b i tuminofo é i l raen' a t t ivo di 
tutt1 i zolfi che ci fon n o t i , come quelio 
e # é caricato d' una gran quami ta d i ina-
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ter ía terrea, che gl i ferve di ma t r i ce . Quia -
d i fi unifce egli piü difficilmente con ma
terie faline , che ogni al tro zolfo ; cofícché 
íi pub concepire , che minor quanti ta d i 
ci íb fia attaccata agli acidi di quefta claf-
f e , che a quelli d'alcuna d e ü ' a l t r e . — I n 
conformita noi t r o v i a m o , che g l i acidi d i 
quefta claífe , adoprati f o l i , appena _ diífol-
vono qualche m e t a l l o ; ma raefchiati cogli 
a l t r i , partecipano del lor zo l fo , e cosí d i 
ventano a t t i a disolvere t u t t ' i metal l i . 

I I zolfo metalHco é d i t u t t i g l i a l t r i i l 
piu fiífo; c i ó - , le fue parti fono i e p i i i j j i c -
c i o l e , e le pip ben c 'órícatenate. v f ^ i rís* 
SEZZA. 

Q u i n d i le punte di quefta claífe d 'ac id i 
non faranno aífai goufiate dal m e d e f í r a o , e 
per cdnfeguenza faranno capaci di inf inuarí i 
ne' corpi i meglio concatenan e faldi , od 
i n q u e g l i , i cui pori fono de' piu p i c c o l i . 
E per la fteíla ragione non daranno gran 
prefa alia fiarnma, che le ag i t a , e percib 
opereranno con m i n o r v io lenza , che quelle 
della prima claífe de1 Sal i , 

G l i acidi u n i t i ai Sali fifji, compongono 
i Sali m i f t i : cosí lo fpi r i to di n i t r o , col 
Sal d i t á r t a r o , fa i l Salnitro; e lo fpir i to 
di Sale , col Sal d i t á r t a r o , fa un vero 
Sale comune ; e lo fp i r i to di v i t r i u o l o , col 
Sal d i t á r t a r o , fa un vero v i t r i u o l o . 

A d ogni modo , i due 5W¿ j ingredient i 
fempre rellano , T u n o f i l f o , e i ' a l t r o vola-
t i l e : g l i acidi u n i t i con Sali or/wq/í, com
pongono un 'a l t ra forta d i Sali , c h i a m a t í 
Sales. Ammoniaci, che fono fempre v o i a t i -
l i . Ved i AMMONIACO, e A R MONI ACÓ . 

I Sali lifciviali , c orino/i, fi chiamano 
Alca l i , i l p r imo , un álcali fiífo , i l fecondo 
un1 álcali vo l a t i l e . V e d i ALCALI . 

Quefti Alcali fono ufualmente ftimati an
ta gonifl i de i Sali a c i d i , perché le loro rai-
í lure caufano fempre una fubita ebol l iz ione . 
M a egli é piíi probabi le , che quefta ebol l i - ; 
zione non fia Teffetto di un combat t imen-
to , ma piu tofto un propio collegamento 
ed unione di due ma te r i e , le quali erano 
ftate naturalmente uni te infierne , e fola-
mente feparate col fuoco, ed ora fi torna-
no a collocare nelle fteífe parti donde la 
fiamma le avea ftrappate . Qu ind i , V une 
fono c o m p á r a t e a guaine , e l ' a l t r e a pun
te, atte ad eífervi come i n fodero r ifpofte. 
Qra? la precipitaziojie j con cui le punte 

degli 
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áegU aeidi entraño ne' pon d c g l i ^ M ^ , 
ñraccia la loro conte(fítura , e h nduce^ m 
mir ute parti invifibili all occhio; e cosí é 
fpitgato l'affare della djííoluzione . Vedi 

a tanto fi ítende la mera dottnna deil 
álcali e delT acido per ifpiegare alcuni de' 
p^n Fenomeni della Narura . Ma la Teori
za n ' é refa di gran lunga piu compiuta ed 
adequata dal principio d'attrazione del Ca-
vaber Newton, pe! quale rimandiamo i l let-
toreagli Articoli ACIDO, MENSTRUO, &C. 
eve l'cpcrazioni de' Sa l i , o ípiriti acidi, 
fono per avventura fpiegate con maggior fod-
disíazione . 

I principali Sal i chimici , ufa t i nella Me
dicina , fono; i l Sale d 'orina, di fpigo, di 
vipera, di íangue umano , d'aflenzio, di 
guajaco, di chinachina, di tabacco, di ra
bárbaro, di rofmarino, di falvia , di gine-
pro, di vitr iuolo, d' ambra , di Saturno , &c. 
la maggior parte d e ' q u a ü , con molti a l t r i , 
fono ípiegati fotto gli articoli delle rilpetti-
vedroghe, &c.dond' effi fono t r a t t i : a' qua-
l i i l lettore pub aver ricorfo . 

S A L , SALE , nel fuo fenfo popolare, de
nota una. {ys%\zÁ\crijlallizzazione faüna; od 
una foftanza acuta , pungente, detergente 
ed aftringente, adoprata per ñagionare car-
n i , peíci , butirro , pelli , ed altre cofe che 
fono da confervarfi ; come anche per dar ía-
pore alie vivande , &c . 

Quello fi chiama u fu al mente Sa l comune, 
per diílinguerlo dal Sale Chimico. 

I I Sr. Guglielmini, in un'efpreffa Diífer-
tazione de Salihm , ftabilifce per rn a fíi ra a 
fondamentale , che i primi principj del Sa l co
mune , del Salnitro , del vitriuolo-, &c.ebbero 
le lor figure in modo inalterabiie fiífe, alia 
lor prima creazione, e fono indivifibili per 
.qualunque forza creata . Egli foftiene , che 
la figura del Sa l comune é un picciol cubo; 
quella del Sale di vitr iuolo, un paralellepi-
pedo; quella del Salnitro un prisma, la cui 
bafe é un triangolo equilátero, <kc. 

I I Sa l Comune é di tre fpezie , cioe S a l 
Marino, Sa l di Rocca, o Fcffile, e '1 Sale 
tratto da fonti , e pozzi fatati. La maggior 
parte del Sal Marino, e la migliore, fi fa 
in Francia ^ poco in Inghilterra . — I Sa l i 
Fojfi l i i o di Rocca fi truvano principalmen
te in Polonia, Ungheria, e Catalogna. — 
Le íonti di Sale fono confiderabili in Che-

Tom, V I L 
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shhe, Worctflershm , Hampshíre , Northum* 
berland in Inghilterra , nella Franca Contéa , 
nella Lorena, nel T i ró lo , c in alcuni altri 
luoghi. 

Una gran proprieth del SALE fi é , ch'egli 
é incapace di corruzione, ed anche confer-
va le vivande, &c. con ello í hg iona t e , oá 
in qualche di luí foluzione amrao!hte . Sof-
fre i l fuoco, e n'efce anche piü puro, poi-
ché quedo lo fpoglia della fuá umidita. Si 
fonde in fuochi aííai caldi, e fi converle i a 
acque corrofive. 

Ei rende fertili le terre , e p romo ve la 
fufionedi tuí t ' i metal l i ; nulladimeno fi leg-
ge di Principi , i quali, in prova e in fe-
gno della loro indignazione, feminarono di 
Sale i terreni per rendergli ft.ewli. Plutarco 
offerva , che gh Egizj credeano che i l Sale 
foííe lo fputo , o la fpuma del gigante T i -
fone , i l gran nimico de' loro Dei: e quin-
d i , aggiugn' egl i , lo aveano in grandiíiuiio 
orrore. 

Si trova che i l Sale ha due qualitadi op-
poñe : colla fuá acidezza fouile e penetran
te , romp' egli e diííolve i metalli e mine-
rali i piü duri , ed i meglio concatenati e 
commeííi ; e con una proprieta contraria, 
coagula i corpi iiquidi , come latte , fan-
gue, &c, Alcuni de' di lui fp i r i t i , mifti in 
una certa proporzione coli'acqua , v i pro-
ducono un ecceírivo calore ; puré quando 
fon miíh in mi ñor quantita, ne auméntanos 
la freddezza : come fa i l Salnitro nella ne
vé , &c. 

Beoché t u t t ' i Sal i fi diífolvano coll ' urai-
do, puré l'acqua ío!o ne fcioglie, &c. una 
certa quantita. Ad ogni modo, quand' ella 
é irapregnata di qualche Sale, tanto quan-
to ne pub portare, diífolvera ella íempre una 
quantitk di un altro Sale , le cui partícole 
ficno di figure differenti , atte ad infinuarft 
nelle rimanenti vacuitk dell' acqua : c o s í , 
dopo che il Sa l comune avra celiato di piu 
diífolveríi in quella, vi fi diífolvera 1'allu-
me, 'ú Salnitro, indi '\\ S a l Armón taco , & c . 

L ' ufo del Sale é cpsi univerfale, edi l traf-
fico , che fe ne fa, di si grand' importanza 
ne' luoghi ove la Natura ha prodotto i dif
ferenti Sali , e cosí neceífario per quelli í 
quali non hanno lo ñeífo vantaggio ; che 
non fara certamente difcara una contezza 
della prcparazione, Commercio, &c. dellc 
varié forte del mcdefimo. 

Pp I I SAE. 
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11 SAL di Jalare; o Sal marino i é falto 

dell' Acquadel Mare , infpeííata da frequen* 
t i evaporazioni , cd alia fine crij íal l izzata. 

Evvi due forte di S a l di M a r e : quello, 
che abbiípgna de' raggj del Solé per dargli 
Ja fuá coníiftenza , chiamato propriamente 
S a l Marino y o S a l ñero y dal fuo propio co
lor bruno; e quello che riceve la fuá confi-
ftcnza dal calore del fuoco , chiamato S a l 
kianco * 

Ufan© queda o quella maniera di prepa-
razione , fecondo la difpofizione delle Co-
í i e , pv '^ i fi fa : fe le cofte s'alzano jn ca-
valli o maífe di rena, i l Sale fi fa col fuo
co , in yafi di rame o di piombo. —Se le 
coííe fono piane, e baífe; fpezialmente s'il 
fondo n ' é un poco cretoío, i l Sale vien cr;-
flalizzato interamente dall'azion del Solé. 

Non v ' é nu|la di ben confiderabile jn In-
ghilterra quanto a quefle due forte di Sale: 
v ' é per verita qualcofa ^lell' ultima , a Shields 
fiella Provincia di Nonhumberland; e della 
p r ima, ncU'Kola di M a y . La Francia é i l 
luogo principale per quefli S a l i ; poiché ivi 
fe ne fa piu che in tutta i ' Europa, e forfe 
p i í j , che nel refto del Mondo ; e dalla Fran
cia appunio ne traggono gl' Inglefi la loro 
miglior ptovvigione. Daremo percib i l mé
todo di fabbricar queüi Sal iy tale quale co
ja fi pratica. 

Le principali Coñe per S a l ñero fotioquel-
Je di Bretagna , di Saintonge^ e del Paefe 
R A u n i s , Le prinqipali Fabbriche del S a k r 
nelle due ultime Provincie, fono Brouage > 
Maran j e r i fó la di R h e . Quelle di Breta
gna fono nelia cala , o golfo di Borncuf, 
Guerand, e Croifíl : quanto al Sal Bianco, 
egli fi fa principalmente sulle Coíle di Nor-
mandia. Nella fola cala di Bornsuf fi com-
putano piíi di venti mila Fabbriche di Sale 
íonfiderabili . 

Maniera di fare ¡l SAL Ñ e r o . —-Iterreni 
baffi e paludofi, difpofti dalla natura per r i -
cevere Tacque del Mare, quand'il fluífo le 
gonfia, e provveduti d 'a rg in i , e di chiufe 
per ritenerle, fi chiamano Saline. 

Queíle Sal ine , i l cui fondo fi mazzeran-
ga con gran cura, fono divife in parecchie 
foífe o vafi quadri, alcuni piu grandi, altri 
piíi piccoli , feparati con piccioli valli d¡ 
13 o 14 pollici di larghezza: ed in quefii 
vafi o bacini , quando la flagione é cómo
da ? fí lafeia entrare V acqua del Mare . 
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La ñagion del Sale é dalla meta di Mag-

glo fin'alia fine d'Agofto ; nel qual tempo 
cífendo lunghi 1 g iorn i , e i raggj del Solé i 
piíi ío r t i , i l Sale h dAzAto c crifiallizzato 
g l io , che in ogni ahra fiagione, Prima di 
íafeiar^i entrar f aeque, fi proecura, che i 
vafi fitno ben netti e purgati di quanto v i 

era lafeiato durante i l Verno per tenerli 
in ordine. L'acqua fí amme te all ' altezza 
di fei pollici in circa , dopo averia prima 
lafeiata ripofare, e nfcaldare due 0 tre gior
ni in gran rijerbatoj , fuorj della Fafübrica, 
accib ch'ellapoífa cntrarci tepida. Ammef-
fa 1'acqua, fi chiudono le cateratte o chiu^ 
fe, ed i l refio della Fahbrica , o de' iavori 
fi lafeia ai vento ed al Solé. 

La luptrficie dell'acqua tffendo battuta, 
ed agitaía dai raggj diretti del Solé , ficon-
denfa, da principio, in modo impercettibi-
le , e divien alia fine tutta coperta d'una 
leggier crofia , la quale indurandofi per la 
continuazion del calore, fi converte affatto 
in Sale . L'acqua, in quefia condizione, é 
si calda, che non v i fi pub metter dentro 
la mano fenza fcottarla. Quando i l Sale ha 
ricevuto la fuá pi?na cozione , lo rompo-
no con un palo, con che egli cade al fon-
4 o , donde eífendo di nuoro tratto fuo ra, 
lo lafcia^ro qualche tempo jn piccoli muc-
chj , interno alTorlo della foífa, acciocché 
finifea d'afciugarfi; ed alia fine, in mucchj 
grandi , contenenti parecchie migliaja di 
moggia , che coprono di paglia o di giua-
ch i , per difenderli dalla pioggia . 

Avendo cosí , per o t to , dieci, o quindi-
c¡ giorni al piu , perfczionata la crijlall iz' 
zazione de\ Sale y apropo le cateratte, quan
do la maréa s'alza, per introdurre una nue
va provvigione d'acqua; e cosí continuano 
alternativamente, ncevendo acqua, e rac-
cogliendo i l Sale ^ hnché la fiagione fia paf-
fata. I tempi piovofi fono di gran pregiu-
dicio alia Fabbnca ; perché i ' acqua piova-
na , mefehiandofi in qualche quantita con 
I'acqua del Mare , la rende inutile in mo
do, ch'una nuov'acqua v i fi dee introdur
re , 

I I Sale é bruno quand' é cavato dalle fqf-
fe, ed ordinariamente fi vende cos í , fenz* 
altra preparazione: di vero in alcuni luoghil 
ne fanno un Sa l Bianco , col raffinarlo. Lo 
raffinano col farlo bollire in gran caldaje piar
te , i l che non folaraente gli leva la fuá acri

monia. 
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fiionia, ma ne accrefce anche la quantifa. 

Método d i / m / / S A L * Mate Bmnco. 
— I I Sa l B&f1*6 dl Normandia non 11 fa 
col raffinare i l S a l Ñero , ma egli ha tal 
colore naturalmente, quanda fi cava dalle 
£offe [ — Per farlo, raccoigono una rena fan-
gofa fullc fecche del l ido , la quale i l fluffo 
abbia coperta ed impregnata colle fue acque 
per fette o ott® giorni . Qucrta rena eííen-
do rimoíTa in foffe deñinate a tal'efFetto, fi 
{carica a poco a poco di tutta la fuaacqua^ 
la quale va feltrandofi peí quella paglia y 
di cui i l fondo delia foíía é ríempiuto , e 
indi gocciolando in vafi diípoíli a propofito 
per riceverla. D i queft' acqua fanno i l los 
Sale. 

Le loro fornaci fono di té r ra ; e di piom-
bo le loro caldaje: ogni fornace fa bollire 
quattro caldaje . Quando i ' acqua, di cuí 
han riempiute le caldaje? comincia a bolli
re , ne ¡evano vía la fchiuma r che s'alza 
in abbondanza, ed a raifura ch' ella íi fce-
ma , vi gittan dentro delia nuov'acqua, che 
continuano a í thiumare, come prima . Quand' 
el!a s' infpelTa y la tertgono continuamente 
in moto con un baftone adunco, o m e ü o l a j 
e quand' i ! grano é formato, lo levano dal 
fuoco per purificarlo* 

La purificazíone fí fa col lafciarlo ftare 
in gran ceñí di falci ^ ov 'ei fi afciuga di cer-
te umidita che rellano. Quand' é fecco , fi 
mette in muc«hj , e indi fi porta ne' magaz-
z i n i . 

I l Commercio del S a l Blanco reca un 
profitto immenfo alia Francia, quantunque 
piu al Re , che ai fabbncaton o venditori: 
i l dazio é una quarta parte del prezzo , a 
cui i l Sale fi vende . Gi ' Ing le f i , egli Oian-
defi , e (quando queñi fono in guerra colla 
Francia) gliSvedefi, e i D a n e ü , levano la 
maggior parte de* Sais del Comte Nantois ; 
pagandone, communtbus annis^ da 20 a 35 
lire la loma . Quel di Guerande viene pre-
ferito, dagi' Inglefi ed Irlandefi, a t u t t i gü 
a l t r i , eífendo i lmig l io re , ed i l piu blanco. 
Puré quel di Bornenf ^ comecché piu bruno 
e piíi pefante , é i l piíi ufato in Francia, 
come anche per tutto i l Bált ico; particolar-
mente in Polonia, dove, oltre gli ufi ordi-
narj, ferve al lavoraggio delia térra ; tro-
vandofi ch' ei la ri ícalda, ed impedifce che 

i piccioli infetti non redaño i l grano. 
GT Inglefi ed Olandefi hanno íovente avu-
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to moho da fare, in tempo di guerra , per 
la mancanza , che fofFrivano , de' Sa l i d i 
Francia; e percib han proecurato di pren
dere Sal i dagli Spagnuoli, e da' Poríoghefi; 
ma queñi hanno in sé una difguñofa acri
monia e ficfofíta lor naturale, che gli ren
de aflai difadatti a falare la carne, i l pefee 9 
& c . — Per rimediarci, gli fanno bollire con 
aequa de íMare? e con un poco di S a l Fran* 
ce fe, i l quale fi procacciano coí mezzo d i 
Nazioni neutralij i l che non folámente g l i 
addolcifce , ma ne aumenta d3 un terzo la 
quamita; . Ma pare che i l lor rafíínamento 
non riefea fecondo le lor brame^ per Tavi-
d i ta , con cui ritornano ai Sal i di Brctagna, 
& c . fubito che un Trattato ha riaperto ií 
Commercio. 

11 SAL di Rocca, o Foffúe, fi chíaraa an
che Salgemmo, SAL-Gemma, da una certa 
lucidezza ch' egli ha , e che gli dít qualche 
raífomiglíanza alie gemrae. I n fa t t i , egli 
dovrebbe avere qualcofa delia gemma in fuá 
natura i fe non v ' é efaggerazione nella con
té zxa , che i l Dott. E d . B r o w n , ( i l quale 
fctfe nelle midiere di Sale in Ungheria) ce 
ne da n € fuoi viaggj . 

Queílo Sale era interamente ignoto agli 
Antichi» Plinio, per altro, fomminiftra al-
cune cofe curiofe circa i Sa l i in Nat. Hi íh 
lib. 30. c. 7. , che noi avreífimo qui dovuto 
traferivere, fe pote (Timo credere ch'elle fie-
no tanto ve ré , quanto fon belle. C i con-
tenteremo di quelle relazioni ben' aíficura-
te , che abbiamo potuto avere delle minie-
re di Sale di Willifca in Polonia ; di quelle 
delT Ungheria Superiore, e di quelle de' 
Mon t i di Catalogna; le quali fanno un'ar-
ticolo di Commercio aíTai notabile in quei 
tre Stati \ di la trafportandofi i l Sale alie 
varié Nazioni confinanti, le quali non pof-
fono eííere convenevolmente provvedute di 
S a l di Mare * 

MINIERE DI SALE di Polonia, &c . — Le 
mimere Polacche, nel villaggiodi íVill ifca^ 
lontano cinque leghe da Cracovia, furono 
prima feopene i ' anno 1251. La loro pro-
íonditat e capacita fono forprendenti. Entro 
di eífe íi trova una forta di Repubblica fot-
terranea, che ha i l fuo Governo, le fue Leg-
g i , famiglie, &.c. e anche le fue pubbliche 
ftrade , e vet turc tenendovif i de 'cavall i , 
&c . per tirar i l Sale alia bocea deila mi
li ¡era , ov' egli é prefo su dalle macchine c 

P p % ordi-
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ordigni. Qucfti cavalh, una volta che fien 
laggiu , non riveggono mai piu la luce ; 
rru gil uoroini hanno írequcnti occafiom di 
Tefpnare 1'aria del villaggio . Quando un 
YÍaggiatore é giunto al fondo di quello ñra-
no abifíbv dove tanta gente é fepoJta viva, 
e dove tanti anche ion nati , né mai ne fon' 
ufcsíi, egli é forprefo da una lunga ferie di 
voite ben'alte, íoitenute da gran pilaltn ta-
gliati a fcarpello , i quali , eíTendo cglino 
ílcíB Sa l di rocca, appajono , per la luce del-
le torcie che v i ardono continuamente, co
me tanti criftalü , o pietre preziofe di varj 
colori , vibrando un luüro , che 1'occhio 
pub a gran pena foíienere . 

Le roccie del Sale fono fcavate in forma 
di gran cilindri ; adoprandovifi dagli operaj, 
martel l i , vanghe, e fcarpelíi, quafi come 
fi ufa nelie nuniere di pietra in Inghilter-
ra , per íeparare i diverfi rialti di falío. Sú
bito che i pezzi mafficcj fono tratti fuori 
del i a miniera , gli rompono in frammenti 
at t i ad cíTcr gittati nel mal ino, ove fono 
macinati , e ridotti in una fariña o fíor 
groíTolanoj che ferve a tu t t i gli uíi del S a l 
di Mare . 

Nelle miniere di Sale di fVi l i fca , v i fo
no due fpezie di Salgemma ; Tuno piü du
r o , e pih traíparente, e la cui crijiallizza-
•ztone appare piu perfetta che quella dell' al-
íro : QucíV é i l vero Sa l Gemm<e dei Dro-
ghilH , e dei T in to r i . Taglia come i l cri-
i i a i lo , ed é frequentemente adoprato per gio-
jelü , corone, piccoli vafi , &c. L ' altro non 
é si ben commclTo e faldo , e non é atto 
che ad uíi di encina . Una delle principali 
maravigíie di quel luogo fí é , che per quel-
le montagne di Sale , e lungo i l mezzo del-
ia mmiera, vi feorre un ruícelletto d'acqua 
frefea fufficiente a provvederne gli abitanti. 

Le miniere di SALE delP Ungheria Supe-
riore non fono punto meno ftraordmarie . Si 
trovano nelle Montagne, di Ico lie due mi-
glia da Eperies , Citta del Contado di Sa-
rax.) sal fiume T a r h z . La profondita é di 
280 braccia . I I mineralc vi feorre in am
pie vene, cosí che a!!e vohe fe ne cavano 
pezzi del pelo di cento mila libbre ; i qua-
i i per altro vengono pofeia ridotti in pez
zi quadri della lunghezz.a di due piedi , e 
delia groífezza d'un piede, per poterli có
modamente eftrarre dalla miniera. Quando 
fon fuori j gli rompono sncor di piü , e gli 

portan© al malino per raacinarli . I I coW 
della pietra é un poco brunetto, e puré 3 
quand'é macinata, diventa si bianca come 
fe foífe ftata raffinata. Alcunedi quefte pie
tre fi trovano dure e trasparenti come i l 
criílallo; ve n' ha di bianche , di gialle , di 
turchine, &c. atte a varié opere , fulle qua-
l i come su pietre preziofe fi lavora d'inta-
glio e di ícultura . La miniera é fredda e 
umida; i ! che produce qualche difficolta per 
ndurre i l Sale in polvere. Deli'acqua, che 
fe ne cava, € che íi fa bollire, vien fatto 
un Sale nericcio, che ferve ad ingraííare i 
beiiiami. 

Le miniere di SALE di Caialogna fi tro va
no nelle montagne del Ducato di Cardona , 
ed appartengono ai Grandi di quel nome. 
E opinione di que'paefani, che i l Sale cre-
fce dt nuovo, ed é riprodotto, dopo pa-
recchj anni , negli ñeíü luoghi, dond'egli 
c flato cavato. Ma i naturali a gran pena 
accordano una tale riproduzione . Nun v ' é 
dubbio, per altro, ch'egli vegeta, o cre-
fce alie volte: tanto íi dimoftra dal Sr. 
Tourneforty e dai faggj, ch 'ei ne avea nel 
fuo gabinetto. 

Queüo Sale é di quattro forte, blanco, 
ñero , roífo , e brillante: I I primo é quafi 
íunile al Sa l di mare d' Inghi l tér ra , folo 
che non é ridotto in granelli. I I fecondo, 
d1 un color di ferro, o di pianelia, ha la 
rnaggior parte delle qualita del blanco. I i 
terzo, d'un color di conferva di rofe, dif-
ferifee dal relio folaraente per la miftura di 
qualche bolo , o t é r ra , che gli da quefto 
colore. 11 quarto é un Sale brillante, pur 
traíparente come i l criílallo j ed é i l pro
pio Salgemma dei Drogbifti . — Di querta 
forta ve n' ha di turchino, di verde, di 
doie, di roífo, &c. ma nel macinarli di-
ventano tutt i bianchi. 

Quefte quattro forte di Salt fí trovano 1* 
una fopra T altra in diftinti ñrati o le t t i : i l 
commcrcio, che fe ne fa, é aífai confide-
rabile, G r i o g l e í i , &c. fe ne provvedono 
da quede minurrc, quand'il íraf&co colla 
Francia é proibito. 

I l Salgemmah deefcegliere In pezzi gran
d i , lucid: , e trafparenti, íacili a rom per fi , 
e che fi dividono in piccoli grani quadri, 
Diventa infocato nel fuoco , come il ferro, 
ma fi diífolve fácilmente nell'aria: puré i 
Droghiíti lo Uvano, per dargli rnaggior lu-

ñ r o , 
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fíro, ma hanno cura di ben rafciugarlo di 
nuovo fpeditamente. 

SALE cavato da fontt J a l a n . — I I méto
do degl'Inglefi é t o s í : vicmo alia fonte, 
o luugo deüa falatnoia, fi fabbnca una Sa
lina i fahern) o caía da boiíire, colle fue 
convenienze per poter condurvi dentro la 
ílildin >ia. La íalina é d'ordinario grande a 
fufficienza per conteneré parecchie caldaie 
o padelle'grandi e piarte, ciaícuaa provve-
duta della fuá graticola di ferro , e del fuo 
fornell©. 

A Sbields, &c . fulla Corta Oriéntale d' 
Inghilterra, ove le fonci di falamoia man-
cano, íi fa ufo, in vece, deli'acqua del 
mare; la quale al lempo della marca íi la-
feia entrare in certi ncettacoli o ílagni , 
donde pofeia coila tromba fi cava e íi íolle-
va nelle padelle. 

Trovandofi la falamoia nella padella, fi 
accende il fuoco j e dopo due ore di tera-
po , i l liquore comincia a4. effer pronto a 
ridurfi in granelli: j l che íi conoíce da una 
pelle fottile che s' alza alia cima j queda íi 
íchiuma via , e fi gitta in tine da falai-noia, 
affinché la falamoia che fe ne va con efla, 
non íi perda : e come tutte le falamoic con-
tengono , o danno della re na , che fi fup-
pone impietrire nel cuocere \ perché fe i l 
liquore é dato fpremuto o paífato antici-
patamente per carta üraccia , nulladimeno 
col farlo boilire , quakhe rena ne proverra; 
e bollendo la padcl a violcntcmente nel 
mezzo, la rena é gittata verlo i cantoni , 
ov'ella cade al fondo della padella, prima 
che i l Sale precipiti; percib , la ra it reí laño 
ad un cantone della padella, con una fpe-
zie di raftrello largo , e pofeia la prendon 
íuori con meilok , e la meítono in vali di 
iegno, aperti da un capo, e collocati su 
certe predelle. 

RimolTa la rena, acciocché i l Sale fluí-
íuantc nel liquore venga a precipitare , chiu-
dono gl i fpiraglj, e la porta, e lalciano che 
H fuoco fi fmorzi; e in dodici ore di tem-
po il Sale cade al fondo, e divenra duroj 
redando in sulla cima un liquore chiaraato 
bíttern, i l quale, faecudoíi di bel nuovo 
ribollire a forza fino a coníumarfi , íbm-
min.ftra una nunvaquantita áxSa le . — Per 
far precipitare i l Sale piu prontamente, do
po che i l liquore é fchiumato, &c. adopra-
no fovente qualche fevo di bue e feccia di 
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vino, di ciafeuno unT egual pefo, firuggett-
doh, e mefehiandoli infierne j e mettend© 
un'oncia di quefta miftura al capo d' una 
paletta, la rimenano in giro nel liquore 
finché fia confumata: poi dopo due ore5 
al p iu , aprono gli fpiraglj e la porta, rat-
íizzano i l fuoco, e ne (cancano via i l l i 
quore in buona mifura, e cosí i l Sale íi 
trova giacere nel fondo, atto ad effer r i -
moffo. 

Ora vien'egli rañrel la totut toda uñaban» 
da, prefo fuori, e pollo in vaglj o vafi , 
fimili a radrelliere da fieno, con cofte fciol-
te o lente da ognilato, cosi ferrate e ftret-
te Tuna colT altra, che appena vi pafii un 
mezzo feudo: qu iv i , dopo uno fcolamento 
od afciugamcnto di ott' ore, i l Sale fi tro
va duro e granito, e fi pub levar v i a ; 
ma puré continua ancora a gocciolare per 
tre fetnmane , e pofeia, fe non é fovente 
moffo, diventera come fado: i l liquore ch* 
é nella padella, detto bktem, fi dee tutta 
prender faon, fuorché un poco che vi fi 
lafeia per impediré , che la padella non s* 
abbruci i e fciolto e fcolato dal S a l e , íi 
gitta v ia , o fi riferba pei fabbticatori del 
Salnitroy e la padella viene immediatamen-
te riempiuta di nuova falamoia, per un 
altra cottura. 

Una padella di falamoia, di forza me
diocre, in ottV.ore di tempo farli del tutto 
ridotta in Sale , colla fpefa di circa uno 
ílaio e mezzo di carbone, che fara una 
padella di Sale da due ílaj e mezzo a quat-
tro ftaj, o p iu , fecondo che i l liquore é in 
forza . 

Quefio Sale fi riduce alie volíe in forma 
di pañi di zucchero, nel quale ñato egli fi 
confervera fecco fenza fuoco, e cib per lun-
go tempo. A Ñ a m m c h ne fanno cuocere i 
pañi due o tre voite, in un forno, e gil 
confervano in una llufa, o nel cantone del 
camraino. 

SALE fatto di falamoia follevata dal S o l é . 
— I n alcune partí d'Inghiiterra , come a 
LtmingtonPert fea , &c. adoprano T acqua 
follevata dal Solé , e fatía poícia boilire, 
che prefenfeono alie falamoie naturali del-
le fonti ^ trovandofi queile ftmpre o troppo 
de bol i , o troppo f j r t i . 

A queft'effttto, hanno varj ricettacoü d* 
acqua, o ciderne, che chiarmno Jiagni da 
Sok { J u n ' p m d j ) , íabbricati con melma, e 

ben' 
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feen'efpoíH al Solé , con piccoli canaletti, 
per condurre da effi tutt i la falamoia a un 
grande riferbatoio di poco fondo, detto la 
comune padella folare, che norr eccede fette 
o otto pollici in altezza, Quivi i l liquore 
fi lafcia maturare, da dodici fino a venti-
quattr'ore • ovvero finché i l liquore poíía 
portare un' uovo frefco di gallina; e quan-
¿ o cgli ha acquiftato una íuffíciente forza 9 
fi fa indi fcorrere per canalettr nelle cifter-
ne j ove la pioggia e'l; Solé generano ver-
m i roí í i , che nettano e purificano i l liquo
re,. i l quale fi matura col tenípo,. e viert 
refo piü atto alia cottura, la q«ale fi effet-
tua nella fleíTa maniera che gia^ s' é de" 
ícr i t ta . 

SAL Armoniaco, o Ammoniaco * Vedi 
A R MONI ACO. 

SAL Petray o N i t r L Vedi SALNITRO, 
e NITRO. 

SAL Prunel la , Vedi PRUNELLA . 
SAL Tartar í . Vedi TÁRTARO. 
SAL Polyehrefium . Vedi POLICRESTO . 
SAL Gemma * Vedi GEMMA . 
SAL Volatile Oleofum, é i l nome d'ure 

S a l volatile a romát ico , preparato la prima 
volta da Silvio de la Boe , e trovatofi efferc 
una noíabil medicina, eíTendo egli princi
palmente cefálico, e cordiaíe. 

Si fabbrica cos í : ad un 'encía di fal vo
latile di fale Ammoniaco, diñiilato con fal 
di t á r ta ro , e dulcificato, o températe con 
ifpirito di v i n o , mettete una drarama e 
mezza di qualche olio a romát ico , o eífen-
za, tratto da qualche generofo vegetabile 
aromático , come cinnamomo , garofani , 
ro ímar ino , balfamo, &c. E quando lo fpi-
r i to e fo l i o fono ben rimenati ed incorpo
ran infierne, ritiratene i l fal volatile e lo 
fpirito in una cucúrbita. A l t r i , in vece di 
queí lo , mifehiano infierne tut t i gl* ingre-
dienti alia pr ima, ciot i l fal ammoniaco, 
j l fal di tár taro , lo fpirito di v ino , e la 
polvere di cinamomo o garofani, &c. ene 
diftillano i l volatile fpirito e fale in una vol
ta i ma i l primo modo é preferito. Vedi 
VOLATILE . 

S A L A , ü&r// preífo gringlefi; edificio 
pubblico, &c. Vedi H A L L . 

SALA , nell* Architettura, é una grande 
ftanza, all 'ingreífo d'una bella cafa, pa-
lazzo, o fimili. Vedi PALAZZO , &c. 

Vitruvio fa menzione di tre forte di Sa* 
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te : I I Tetraflila , che ha quattro colo«né 
foftenenti i l cielo, o coperto: l \ Corintios 
che ha le fue colonne, tutt ' all5 in torno, 
praticate o rimeífe nel muro, ed é coperto 
a volta : e r E g i z i o , che avea un periflih 
di colonne Corintie ifolate, foftenenti un 
fecond' ordine, cou un cielo ^ Queñe fi chia-
mavano oeci 

La S a l a é propriamente la prima, e la 
piíi bella partizione di un* appartamento j 
e nelle cafe de 'Minif t r i di Stato, de*Ma' 
giftrati pubblicí, &c . é quelía in cui fpe-
difeono gli afFari , e dann® udienza. 

In fabbriche aífai magnlfiche, ov« XA Sa
la é piu grande e piii alta, che d'ordina
r i o , e coílocata nel mezzo della cafa, fi 
chiaraa Salone. Vedi SALONE. 

Si dice che un'appartamento Reale con-
fifie in una S a l a y o Camera di Guardie, 
aula p r ¿ m i a ñ a , ia un'anticamera, proca
mera ^ una camera , camera \ u» gabinetto , 
oconclavio; ed una gallería, ponieur * Ve
di APP A RT AMENTO' 

S A L A D I N A ,SALADINE , una tafia, im
porta in Inghilterra ed in Francia, nell'an-
no 1188 , per levare ...un fondo per la Cro-
ciata intrapprefa da Riccardo I . d' Inghil
terra , e Filippo Augufto di Francia, con-
tro Saladino Soldano d' Egi t to , che andava 
aliora ad aífediare Gerufalemme. 

La taflfa Saladina era meíTa c o s í : che cia-
feuna perfona, che non fi arrolava nel nu
mero de' Crociat i , dovea pagare un décimo 
delle fue rendiré annuali , e della valuta di 
tutt i l i fuoi raobili, eccettuatine i fuoi abi-
t i , l i b r i , ed armi . 

I Certofini, Bernardini, ed alcuni altri 
Religiofi, furono efentatt dalla Sa ladina . 

S A L A L C A L I . Vedi ALCALI . 
S A L A M O I A , in Inglefe f a k z , o fultz^ 

una forta d'acqua iníalata, o di faifa, o 
di condimento fatto di fale, diífoluto dalla 
freddezza, o umiditk d'una cantina. 

S A LAMO i A , in Inglefe h ñ n e , acqua r i -
piena di partieole falme. Vedi 1' Articolo 
SALE. 

Per i . A . c. 2 i . , in Inghilterra, fi proi-
bifee. — L a Salamoia ca.va.ta. da foífe a¿r /-
wc, o padelle a ¿r/we, adoptara da alcuni 
per falare o marinare i l pefee, fenza farla 
bollire e ridurla in fale. — E ilSalediroc-
ca, adoprato fenza raffinarlo in fal bianco. 

SALAMOIA, in I n g k k pickh y un liquo
re 
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re ordlñanamente tompoao di ule , *ccío j 
.&c. alie volte coll'aggiunta di f p ^ r i e , 
&c . in cui vivande, í r u t t i , &c . fi confer-
vano e fi í lagionano. 

SALAMOIA , pickle , f i ufa anche per ua 
frut to, radice, foglia, od altra materia ve-
cetabilei prepárala in faifa, da fervirfene 
in via di condimento, &c . Vedi INSALA-
T A , &c . 

Cosí fi condifcono, o falano gli fparagj, 
i carciofi, i funghi, le Hngue, i berberí, 
le fave, &c. — I bottoni di gincftra, icap-
peri , e le olive fi condificono con olio ed 
aceto. Vedi CAPPERO , & c . 

Fe/ce in SALAMOIA . Vedi l» Articolo PE-
SCE . 

S A L A R I O , SALARIUM, uno flipendio , 
o paga accordata a qualcheduno in confide-
razione delia fuá fatica, induftria, o fervi-
z j , praticati negli affari di un'al tro. 

S A L D A R E , preíío i Meccanici, Y uni-
le o legar'infierne due pezii dcllo íleífo 
metallo, o di due difFerenti metal l i , me
diante la iufione ed applicazione di qual-
che compofizion me.tallica fu IT efiremitadi 
éei metalli da unir f i . Vedi SALDATURA . 

Gl i Orefici faldano con .oro , argento, 
ed ottone o rame miñi infierne: i lavora-
torí di piombo, con piombo e ñagno . Ve
di PIOMBO ( P l u m b e r y ) , &c . 

I I rame fi falda uíualmente eolio fiagno ; 
alie vol te , fecondo Topera, con una mi-
íiura di rame e d'argento. — N e l faldare 
tu t t i quefti metal l i , fi ufa generalmente la 
borrace in polvere, e alie volte la ragia . 

Quanto al ferro, baña i l renderlo ben 
infocato ^ e che in queílo flato, fe ne mar-
tellino infieme le due eftremitadi. —Con 
tal mezzo elle incorporano Tuna col!'al
tra . Vedi SALDARE IL FERRO . 

SALDARE, i l ferro, preífo gl' Inglefi , 
brazing \ 1'uniré due pezzi di ferro col mez
zo di íottili lame d'ottone, liquefatte in-
fra i due pezzí da unirfi . 

Se Topera é molto fina , come quando 
fi han da congiugnere le due foglie di fe-
ghe rotte, fi dee coprire con feorrace pe-
í t a , bagnata con acqua, acciocché s'incor-
pori colla polvere d'ottone, che vi fi ag-
giugne; ed il pezzo fi eípone al fuoco fen-
za toccare i carboai, finché fi veggachel' 
ottone feorra, 

Per cosí faldare con fempre raaggior gra-
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sdo di aecuratezza e fínezza , ufano una íal-
datura fatta d' ottone, coauna décima par
te di ftagno; od un'altra , un terzo otto
ne , e due terzí Argento ; ovvero borrace c 
ragia : oífervando,. in tutte queftc manie
re á\ faldare ^ che i pexzi vengano dapper-
íut to uniti bene ftretti; poiché la faldatu-
ra non tiene, che in quie'iuoghi che íoc-
cano , 

l i método di faldare ¡ preffo i raanifcal-
c h i , &c . fi é di battere i due p e n i , quan
do fon caldi , i ' uno fopra T altro: i l che 
piíi propriamente fi chiama Battere i l fen» 
caldo, in Inglek Weldin? . 

S A L D A T U R A , in Inglefe folder , ofod-
der, * una compofizione metallica o mine-
rale, adoprata nel faldare od uniré infierne 
al t r i metalli . Vedi SALDARE. 

* L a parola Inglefe 3 forma tu J a l F r a n -
zefe, foudure, da i Latino , fo lid are, 
fortificare. 

Le faldature fi fanno d 'orQ, Sargento, 
di rame, di fiagno, di bismuth , e di piom
bo; oífervandofi fempre, che nella compo
fizione v i fia qualcofa del metallo da fa l* 
dar / i , mifia con alcuni metalli piü a l t i , c 
piu fini. 

Gl i Orefici d1 ordinario fanno quattro for
te di faldatura , cioé , faldatura da otto ; 
quando , a fette parti d' argento ve n' é una 
d' ottone , o di rame. Saldatura da fe i , 
quando folamente una fefta parte é rame, 
Saldatura da quattro: e faldatura da t r e . 
— La raiüura di rame nella faldatura fi é 
quella che fa i' argentería xilevata fempre 
ÁI minor prezzo, che i l vafellame p ia t to . 

La faldatura ufata dai lavoratori di piom
bo fi fa di due libbredi piombo ad una l ib-
bra di üagno in maífa. La fuá bonta. é pro-
vata col liquefaría, e verfarne la groífezza 
d'uno feudo fopra una tavola; perché , s* 
ella é buona, v i nafceranno dentro certe 
piccole ñc l le , lucide, e rifplendenti. Ved* 
PIOMBO , ( Plumbery ) . 

La faldatura per rame é fatta fimile alia 
precedente é ¿ piqnibaj i folo che é con ra
me eftagno: pw opere aífai delicate, i n 
luogo di Üagno, ufano alie volte una quau-
t i ta d' argento. Vedi R AME . 

La faldatura per lo ftagno fi fa di due 
terzi di ftagno, e d' uno di pionibo; ma 
quando V opera é di qualche delicatezza, 
come in canne d 'órgano, oye la giuntura 

ap-
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apptna íi difcerne, fi fa d1 una parte di ve-
tro di ftagno, e di tre partí di pekro. Ve
di STAGNO. 

11 Chiüdo del Duca di Fiorenza, anti-
camente si ammirato, com'effendo mexzo 
ferro, e mtzz oro, due metaüi ftimati ir-
reconciliabili; venne unito o commcíío me
diante una forta di fatdatura , íattada T u r -
neiffer , Chimico ingegnofo di Vcnezia : i l 
cui fegreto non fu raaifeoperto, fin' altem-
po di Tachentus, che fu i l primo a pubbli-
carlo. fa l datura non é altro che un po 
di rame o vitriuolo di Cipro , poíto tra F 
Oro e'l ierro. Perché, naturalmente , la 
grand'acidita dell'oro riduce t! ferro in una 
fcoiia o ruggine, quando ambidui fono ap-
plicati iminediatamente 1'un fbpra Talero; 
rna queft'inconveniente é rimoífo coll ' in-
tcrpohzione d* un poco di rame, ancor che 
quedo fia in tenuiffima quantita, e appena 
feníibile. 

S A L E . Vedi 1'Articolo SAL, 
. SALE BFANCO. Vedi TArticolo BIANCO. 

SALE DI ROCCA . ->. r r , ^ 
SALE MARTNO, O ÑERO. J v e a i 5 A L -
S A L G E M M O , o SALGEMMA . Vedi 

GFMMA. 
S A L I C A * Legge, Ze.v SÁLICA , una Leg-

ge antica e fondamentale del Regno di 
Francia, che generalmente fi fuppone ef-
fere ftata faíta da Faramondo , o almeno da 
Clodoveo; e in vigor deila quale i ma-
Ichj foli ereditano. Vedi SUCCESSIONE. 

* Aicuni , come Pojielio, vogliono che fia 
Jiata chlamata Sálica , cic'é Gallica , per
ché era peculiare ai G a l l i . Cenal penfa 
che la ragion ne f i a , che la Legge era 
folamenté ordinata per le Sale ( (alies ) , 
o Palazz i R e a l i : Claud. SeiíTel dice, 
che fi chiamava cos'¿, peí Sale e pella 
prudenza, di cui ella in tutto ahbonda : 
Ferd. Montano infijle, che fu , perche 
Faramondo venne da principio nomato 
Salicus . A l t r i ,coW A b a t e X ü v z x g i jan-
no derivareil fuo nome da Salogaít, pri
mo Minifiro di Faramondo ; ed altr i , 
dalla frecuente ripetizione delle parole Si 
aliqua , al principio degli articoli, Ge-
nebrardo accenna , che fu detta Sálica 

•per Salomónica , perché Salomone die-
dene i l primo efempio. Davifon la f a de
rivare dalle parole Tedefche , Saltz e 
L l c k , cioe fmile al Sale. — L a p i ü pro-
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babile opinione fi e quella, che fa pro
venir tal parola dagli antichi Franchi y 
che s* apfellavano Sa l i i , Salici, e Sa-
l i n g i , a cagione del fiume S a l a , nomi-
nato m í t antica Germania : quefi''e i l 
par ere di Rhenanus , e iEmilius, che 
fono feguitati da parecchj a l t r i ; f ra ¿ 
quali fi contano, Menage, Pafquier, 
Burel, e Juncker. Bouterove da un 
a lira plaufibile origine di tal parola : el
la viene, dic^egli, d ¡ l l a voce Sahch 
la quale, nel vecchio lingu iggio Teutóni
co , fignifica falutare, o ialutevolc i e 

•che i t ramefi in que fia Legge irnitarono 
i l Governo degli antichi Rom >ni, i qua
l i ¡ec ero Leggi falutari , che i Magijtraú 
aveano a tenere davanti a sé quandÜam-
rninifiravano la giufiizia. Cío egli con' 
ferma con una figura curiofa cavata dal
la Notrtia Imper i i , ove i l libra fi rap-* 
frefema coperto d? ero •> con quejf inferí-
zione, Legts Salutares. 

D u Hai l lan , dopo un critico efame del'a 
Legge Sálica i dichiara, ch'eila é ítata uno 
fptdiente di Filippo i l Lungo , in 1316^ 
per eícludere dal retaggio dclla Corona la 
figlia di Luigi H u t i n . AU'incontro Fra Da-
niele íoítiene, ch'eila é citata da Autorí 
piíi antichi di Filippo i l Lungo; e che Cío-* 
doveo n' é i l vero autore. Lo fti le, ch'é-
appena intelligibile, e ch 'é in un. dialecto 
lat ínizzato, é un fegno delia di leí anti-? 
chita . 

Quefta Legge non ha alcun particolare r i -
guardo alia Corona di Francia: ma folo i m 
porta in genérale , che nel Paefe Sál ica 
nefluna parte dell' eredita abbia a cadere m 
qualche femraina; bensl tutta al íeífo rna-
íchile . De Tena Sálica nulla partió hieredi-
tatis mullen vemat y fed ad virilem. fexum 
tota ten a hcereditas perveniat. — D i modo 
ch'egli é un'error popolare i l fupporre, che 
la Legge Sálica folie (Uta puramente habi
lita per contó della fucceííione alia Corona: 
poich'ella íi üende egualmente a períone 
pr ívate , che a queíle della Famiglia Reale. 

Pare, che parte della raedelima fia ña t a 
prefa dal Re d' Inghilterra Ennco I . nel 
compilar le fue leggi, cap. 89. Qui hoc /e> 
cerit fscundum legem Salicam moriatur. 

Per ierre o eredita Saliche fi denotavano 
anticamente tutte le terre , tenute per qual? 
fivogüa forta di poífe0Oj o nobiie, o baf-

fa , 
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fa, dalla cul fucceffione le femmine m n o 
efclufe in virtu della Legge Saltea; ed am-
meííe ad eredicare i foh bem mobih, e gli 
acquitiatU q ^ 1 ^ Vera alcuií mafchio. 

In fa t " i l St.reneton oíierva , che v era-
no orig¡na'rliente delle terre Saliche, diftin-
te da tutte l 'ahre, e dertiaate per la gente 
militare della Naxione ; ed a quefte, fi fup-
pone, che confinara s'intendeíTe original
mente la Legge Sá l i ca . 

I I Sr. Eccard , del paefe d' Hannover, di-
cefi, che abbia ricuperato un antico manu-
ícrittodi queíla famofa Legge, contenente 
•una terza parte di eíTa, molto piii.ampía
me n te d'ogn i altro fin'ora feoperto, con 
un' affaí curiofa Cronología della íleíTa Leg
ge, fin qui ignota. 

S A L I I , nell' Antichit^ , Sacerdoti di 
M a r t e , dei quali ve n'erandodici, inf l i tui-
t i da Nuraa \ che portavano vefti dipinte, 
€ biscolori, con berette alte, ed una co-
razza d' acciaro ful petto . 

Ebbero i l lor neme Sal i i da faltare , bai
lare ; perché , dopo d'aver'affiftito ai Sa-
crif izj j andavano bailando per le ftrade con 
degli ancj/lia , o feudi nella mano finiftra, 
e con una bacchetta nella dri t ta , battendo 
mufícalmente fugli feudi Tuno dell' altro 
colle loro bacchette , e cantando inni in 
onor degli D e i . Vedi ANCILE , &c. 

V e r a n o due Compagnie, o Collegj di 
S a l i i : Gl i antichi , üabiliti da Numa, det-
t i Palatini', i recenti , da Tullo Oft i l io , 
nomati Col l in i , e Agonales. Benché Servio 
ci dica , che ve n' era di due forte, infti-
tu i t i da Numa, i Collini', e i Quirinales; 
e di due altre, da T u l l o , i P a v o r i i , ed i 
Palor i i . 

I n cantando, ufavano una particolar can-
zone antica, detta Sallare Carmen; e dopo 
la ceriraonia erano trattati con un Ban-
chetto: donde Sallares E p u l a , e Sallares 
Dapesy paffarono in proverbio per buon 
mangiare. 

11 lor Capo, deíto P r a f u l , e Magifler 
Saliorum , era uno del di lor numero: egli 
era quello che guidava la truppa, e comin-
ciava a bailare j imitandofi dagli altri tutt ' 
i di lui paííi e movimenti . — Tut ta la 
Compagnia fi chiamavaCo//(f§/«íW Saliorum. 

Sefto Pompeo fa menzione di Vergini Sa 
lle , Virgines Sallares, allogate per tal' effet-
t4>) e unite coi S a l i i , le quali portavano 
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una fpezie di veftiraento militare , detto 
Paludamemum , con berette alte rotonde, 
fimili a quelle &t S a l i i , e faceano, cora' 
eí í i , le funzioni del fagrifizio coi Pontefi-
ci nei palagj dei Re. 

I I Sr. Patin crede , che vi fia una figura 
d1 uno di quefti Sal i i fopra una medaglia 
della famiglia Saquiniana; la quale, oltre 
lo feudo in una mano, tiene i l caduceo neli' 
altra. -—Ma i l di lei afpetro fembra trop-
po grave, e fedato: ed in oltre, lo feudo, 
cb'ella tiene, non pare che fia uri ancile, 
eífendo affatto ritondo, ed in neíTuna par
te intaccato. E di p i u , come mai un Sa
cerdote di Mar te , Dio della Guerra, haíTi 
a rapprefentare con un Caduceo, fimbolo 
di pace? Egli é percib probabilej cheque-
fía non fia, quale Patin la crede, figura d i 
qualche Sa l i ó . 

S A L I N A , luogo, dove fi cava, e raíE-
na i l Sale", ovvero cafa, dove fi fa boll i -
re , o cuocere i l Sale. Vedi SAL. 

SALISCENDO , o SALISCENDI ; una 
delle ferrayjre dell' ufeio , che é una lama 
di ferro groffetta, che impernata da un 
capo nelT impoí la , e inforcando i mona-
chetti dairaltro, ferra ufeio, o finefira; 
detto cosí dal fal ire , e fcendere 9 ch'ei fa 
nel ferrare, e nell'aprire. 

S A L I V A , fputo, un'umore fottile, tra-
chiaro, feparato dal fangue artenofo me
diante le glandule della bocea e delle fauci j 
e condotto per proprj dutti falivali nella 
bocea, per varj ufi . Vedi SALIVALI Dutt i . 

Confifte in molt'acqua o flemma , ed in 
fal volati le, e , come alcuni aggiungono, 
fpirito fuifureo. 

Boerhaave offerva, che la faliva manca 
di gu í to , e di odore; non s'indura col ca
lore i é piu copiofa, fluida, acuta, pene
trante, e detergente, a mifura che una 
perfona ha piu lungamente digiunato j ed 
é feparata dal fangue puro arteriofo. Le 
glandule in cui la fa l iva é feparata dal fan
gue, fono le parotidi; le glandule maxilla-
n ; le fublinguali, o quelle fotto la lingua 5 
le amigdale, o mandoríe dell'orecchie, e 
le palatine , o glandule del palato. Vedine 
ciafeuna fotto i l fuo proprio articolo, PA
ROTIDI , &c. 

11 grand'ufo della f a l i v a é nel mafiiea-
re , c di lavare i l cibo, e farne la prima 
digefliüne. G l i altri ufi fono d'inumidire 
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la lingua, di rendere i l di leí moto piu 
prefío e facile ; di lubricare la gola, e T 
efofago, affine di agevolare !a deglutizione^ 
d'impediré la fete ^ e d'aíTiftere nella fen-
faxione de'gufti o fapori, co! diíTolvere i 
f a l i . Vedi MASTICAZIONE, DEGLUTIZIO-
IS'E , DíGESTIONE, &.C. 

Alcuni credono, ch'ella faccia le funxio-
ni d'un meftruo, col mefchiare le partí 
oliofe ed aquofe del cibo piü intrinfecamen-
te , di Bol ve re le parti faünc , e p roce u ra re 
una fermentazioot- nello llomaco . Ma i l 
Dr. Drake non accorda, ch'ella fia atía a 
tal'efFctto. Se la j a l i va , dic' egl i , aveffe 
un'acrimonia fufficiente per queílo, non po-
trebbe di neceffita che oífender lo üomaco; 
fpezialmente, confiderando la quantita di 
eíía, la quale molti inghiottifeono, anche 
aftomacovoto. VediMESTRuo, FERMEN-
TAZIONE, &C. 

I I Sr. Gajiald}') in una Tefi fulla S->l¡va, 
o fíe r va , ch' ella prende il no me da i fale ch' 
ella contiene; i l qual fale ei vuele che fia 
in parte un'acido volaíi le, e in parte al
calino, Egli aggiugne, ch'effa contiene al-
cune parti oliofe o untuofe, ed un poco di 
t é r r a . Per eííer comnofta di tante difFcren-
t i fpezie di par t i , ella diviene un diflbl-
vente proprio per tutte le diíFerenti fpezie 
di c i b i , di cui vi vi amo . — 1 1 di lei flato 
«atúrale e lodevole fi é d' effere un poco 
piu mucilaginofa dell' acqua comune , e 
moho meno del latte. Ella íi preferva in 
quefto üato mediante l'applicazione degli 
f p i r i t i , e delle particole d' aria , che in lei 
s' iní inuano. 

Secondo ogni apparenza. Ja Sa l iva pro
viene dal fangue df 11' arterie : una parte del 
fangue arteriofo portato alie glandule fali-
v a l i , ferve ad alimentarle i un' altra parte 
vien ritornaía nellc vene, e continua la 
circolazione; e una terza parte, ch ' é i l 
f iero, ricevendo da qutlle una qualita ací-
d e í í a , fi converte in S a l i v a , 

Alcuni Auíori hanno immaginato, che 
íl fucco nervofo ccntnbuifca alia compofi-
xione dclla S a l i v a ; tanto p i u , che piíi 
grandi e piu numerofi rami di nervi fi co-
snunicano a quefte glandule, di que! che 
a piu altre part i , le quaii puré hanno piij 
di quefle fquifito il tatto. Ma i l Dr. Nuck 
ha confútalo q.ueli'opinione con varj fpe-
rimenti . 
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Oííerva Boerhaave , che una efereziona 

troppo grande di [ o l i v a , difordina la prima 
digeííione ; e quindi caufa fete, ficcit^,una 
biie ñera , coníunzione, atrofia, — A H ' i n -
contro, fe niuna fa l iva fi fcarica nella boc
ea , o in quantita minore dell' ordinaria, 
guafta la manducazione del cibo, ed infie
rne i l guÜo, T inghiottimento, e Ja dige-
Osone del medefimo; ed anche, caufa fete. 
V t d i SETE , &c . 

SALIVA . Vedi SPUTO . 
S A L I V A L ! , o SALIVARJ D u t t i , nell5 

Anatomía , certi canaletti linfatici novella-
mtnte feoperti j pe' quali Ja faliva cade 
nella bocea. Vedi SALIVA , e DUCTUS. 

I I Dutto Salivale Inferiore viene dalle 
glandule manillar i , fituate fotto la baffa ma-
fcella, e termínate dieíro i denti incifori. 
— Venne prima deferitto dal Dr. Wharton, 
Inglefe, nel fuo Trattato delle glandule, in 
165(5. 

I I Dutto Salivale Superinre fu feoperto da 
Niccolb Steno, in 16Ó0. — E g l i viene dal
le glandule parotidi; donde bucando Wbuc-
clnator, va a terminare vicino al terzo ma-
fcellare fuperiore. 

Gafp. Banhol ine , in 1682, fcopri un' 
altro Dutto Sal iva le , che viene dalle glan
dule fituate allato alia Imgua; benché Ri-
vinut , un medico di Lipfia, ne aveíTe fal
to menzione prima, in una DiíTertazionc 
üampata in 1679. 

Ant. Nuck., Profctíbre a Leyden, fcoprl 
un quarto Dutto Sal ivale , che nafcedauna 
glándula fituata neirorbita deH'occhio, tra 
il mufeolo abduthr , e la parte fuperiore 
deiroi'fo jugale. 

Quefti Dutt i fono tuít i doppj, cííendo-
vene uno di ciafeuna forta da ciafeuna ban
da. Ma fi pretende, che i due ult imi fi 
trovino folamente in alcuni b ru t i , e non 
nell' uomo. 

Come T uopo della faliva é grandiíTimo 
nella maüicazione, deglutizione, loquela, 
&c. la diípofizione dei Dutt i S a l i v a l i , per 
favorire lo ícarico in quede occafioni, é 
afíai notabile: cosí i Dutt i delle parotidi 
patfano comigui fopra i mufeoli maffeteres, 
e per gli buccinatores'. i Dutti Sal ival i del
le glandule maxillari paífano contigui fotto 
i l mylohyoideus , dove fono collocate le glan
dule fuhlinguali', col cui mezzo F intume* 
fiem» á ú maffeteres ^ nel mafiieare, acce-

le-
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lera lo fputo neí D f t i P ^ ^ ¿ ; 
come fa i l myloh^dnu ne l arto della ^ 

7 • • . m i t rare msu i hyotdeí. — L 
Í ^ Z í aÍLe guancie , / d e l l c .abbra 
é fufficiente per p r o m o v e r é .10 í c a n c o dcilc 
Plandule delle labbra, & c . 

S A L I V A Z I O N E , SALÍ VATIO., nella me
d ic ina , i l p r o m o v e r é ü fiufíb delia í a l i v a , 
col mezzo d i med ic ine , p r inc ipa lmente} 
del mercur io . V e d i MERCURÍALE. 

I I principal ufo dd la falivazione é i n ma
lí fptt tanti alie glandule , cd alia membra
na adipofa \ f o p r a t í u t t o nella cura del mal -
f r a n z e í e . Quantunqu' ella fia pur i n ufo i n 
mal i epidemíci. 

Si prepara i l corpo alia fal ivazione con 
un copiofo e continuo ufo di decozioni at-
t e n u a n t i , diluentt, amrao i l a r . t i ; come d i 
fcabiofa, p i l a t r o , ch ina , í a l fapar ig l ia , faf-

, fafras , e fandalo . 
L a falivazione é , o parziale , 'cd univer-

fale . Co l l a pr ima , folamente alcum u m o r i 
d i qualche parte del corpo hanno da ícar i -
car íi , come i n c a t a r r i , mal d i d e n t i , & c . 
<—Colla feconda, f i ha da purgare tu t ta 
la m a í í a del fangue. 

La pr ima fí p r o m o v e , 9 con una lenta 
c o n t i n ú a l a mafticazione di qualche materia 
tenace, come maft ice, cera , m i r r a ; fpe-
zialmente fe altre cofe acute fono m i í l e 
con que l l e , come p i r e t r o , zenzero, o pe
pe : ovvero colT attrarre vapori acu t í , i r r i -
t an t i , come quegli del Tabacco , del ros
m a r i n o , del t i m o , della ma io rana , & c . 

L a feconda ü fa c o ü ' azione d i tal i me
d i c i n e , che creino qualche naufea leggiere , 
ma cor tante ; come an t imonio non affatío 
fiíTo, né del t u t í o e m é t i c o ; un poco d i 
v i t r i u o l comune , & c . — M a principalmen
te con que l l e , che di í fo lvono tu t te le par
t í della m a í í a del fangue , le convertono 
i n l i n f a , e cosí cagionano un ptialifmo: 
t a l i fono F argento v i v o c rudo , i i einabro, 
una foluzione d' argento v i v o i n acqua for
t e , un precipitato bianco e roíTo, un m i -
nerale di tutpeto, un fol imato dolce di raer-
c u r i o , & c . V e d i APOFLEGMATIZANTI . 

SALIVAZIONE mercuriales h ora i l vero 
m é t o d o ufuale d i cura; fpezialmente i nca -
fi venerei , ipocondrici , e di ferofole. I n 
effet to, e ü a fi t rova eífere i i p iu í icuro r i -
m e d i o , che fi fia mai feoperto peí mal-
kaazefe \ b e n c h é la feoperta del raedefimo, 
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come quella della maggior parte d e g ü a i -
t r i r i r aed j , fia dovuta al cafo . Jac C a r p í , 
Medico Bolognefe, avendoletto in Av icen -
na, e i n Me fue , due A u t o r i A r a b i , che i i 
mercur io applicato e te rnamente , era pro-
p r io p e r l a lebbra, e p^r afeune forte d i 
p u l l u l e , particolarmente per la rogna , o 
fcabbia; ebbe i n mente di provarlo i n una 
fcabbia v e n é r e a : con che inafpettatamentc 
una falivazione verme p r o m o í f a , ed i l pa-
xiente fu guarito non íolo della fuá fcab
b i a , ma anche del fuo malfranzefe. — Ser-
v i ífi eglí appre í ío dello ñe í ío m é t o d o pe í 
malfranzefe medefimo ; ed incont randovi 
buon fuccef ío , a l t r i ne vennero i n d o t t i a 
f egu i t a r l o ; e cosí a r r ivb un ta l m é t o d o a l 
fuo colmo p r e í e n t e . V e d i VENÉREO. 

V i fono due maniere d' applicar i l mer
curio per p r o m o v e r é una falivazione: fuña 
e ü e r n a , o i n via d' unzione ; col m i í c h i a r l o 
con qualche u n g ü e n t o , i m p i a f t r o , o profu-
m o , e pofeia fregarlo fuile g iun tu re , &c.— L* 
ahra i n t e r n a , quando fi prende per bocea» 

I n ciafcun cafo, i l mercurio s' infinua 
nella maífa del fangue, e mifchiandofi c o l 
veleno v e n é r e o , i due corpi cosí legati i n 
fierne , fono t r a t t i , colla fierofita , nelle 
glandule fal ival i , ov ' eííi. vengono feparati 
e í c a r i c a t i , trovando i por i delle glandule 
proporzionat i alie lor f igu re , ed atti a r i -
c e v e r l i . — M a peí modo con cui i l mer
cur io opera per caufare la falivazione , fi 
vegga 1' ar t icolo Mercmiale. 

11 Dr. Quincy pretende che la maniera 
interna fia i l m é t o d o d i gran lunga mi -
gliore e piü ficuro: egli é d i parere , che 
i globet t i minera l i , e(feudo in t imamente 
combina t i con f a l i , nelle preparazioni da
te in ter iormente , vengano , per F i r r i t a -
zione d i que f t i , f ác i lmen te ed appieno r i -
b u t t a í i e disfaíí i dagli oxgzni fecrctorj, fin
ché i l fangue fía del t u t t o {caricato del fuo 
p e l o . — Laddove , i n fregagioni mercur ia-
l i , egli pub avvenire , che alcune delle pe
ían t i particole r e ñ i n o alloggiate negl' inter-
fiitj delle fibre, o delle ccllctce d t l i ' o í T a . 
S' aggiunga a q u e í l o , che computando la 
proporzione del mercurio i n tu t te le dofe 
neceí íar ie per p r o m o v e r é lo í p u t o , inter
namente y ed i l peío dello Üeíío minerale 
adoprato quando fi fa per unzione ; ¡a quan-
t i t a adoprata neli ' u l t i m o cafo , eccede d i 
gran lunga quella del p r i m o ; confeguente-

Q q 2 jnea-
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mente, i cattivi effetti temuti per parte di 
quefta pericolofa medicina, dovrebbero ef-
fere piu fenfibili in un cafo, che neli' 
a l tro. 

Percib l ' applicazione efterna íi dee íblo 
accordare quando i l cafo pub foffrire la vio-
lenza d' una tal cura ; o quando le ulcere 
e i tu mor i richieggono un rimedio partico-
lare per fregagione ed unzione. Tanto af-
ferifce Quincy. 

M a un ietterato Medico Franzefe, i l Sr. 
Chico),neau , Canccliiere deli 'Univeríita di 
Mompel ier i , ha di frefco alquanto fe redi-
tata la pratica della falhazione , di qualun-

?ue maniera ella facciafi , in un íuo picco-
o Trattato últimamente pubblicato , in cui 

egli s' accigne a provare, che la falivazio-
ne ella ñeíTa nuila contribuifee alia cura, 
ma che piuttofto le é pregiudieiale: che gli 
effetti falutevoli de! mercurio fono del tut-
to indipendenti da qualílfia evacuazione; e 
cli*eí opera puramente come uno fpecifico. 
Punque, infift' egli , fenza ragione fi met-
tono i pazienti venerei alia tortura d'una 
fal ivaziom , poiché i5 intero effetto della 
medicina púa averfi fenza portar le cofe a 
tale eftremita. La falivaziom non é che un' 
accidente alia cura; che fi ottiene eíFetti-
v a mente col mezzo d1 un' ungüento raercu-
riale fregato fu He giunture in tali quanti-
tadi , e a tali intervaiii , che non produca-
MO alcuna falivazione. Egli íbiiiene i l tut-
to colla fperienza di quaranta o cinquanta 
cure fatte in un1 anno, col nuovo método. 
Pare, che lo íkflb método fía ftato anche 
últimamente provato in Inghilterra, e con 
riufcita y come appare da una traduzione 
del Trattatelio di Ckicoyneaa, con annota-
z ion i , fatta pubblica teñe da un Medico 
Inglefe. 

S A L M O , * -¿cfh.^ós, un canto, o Inno 
Div ino . Vedi CANZONE, ed INNO. 

* L a parola ^ femata dal Greco i 
io canto. 

La denominazione Salmo- é ora appropria-
ta ai ceuto. cinquanta Salmt di Davide ; e 
i l neme Cántico o C á n t i c a , é dato ad al-
t r i coraponimeníi della fteíta f p e z i e f a t í i 
da altri Profeti e Patriarchi . 

GJ' A n t i c h i , come oílerva S. Agoflino, 
faceano quefta differeozatra Cántica r o can
zone, e Salmo y che la prima veniva can-
sata folitariamenie, o colla m z z í o h ; . ma 
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i l íecondo era accompagnaío con quakíic 
ílrumento muíicale. 

I falmi i nell' antiche edizioni, fono di-
vifi in cinque l ib r i ; e i l nome di Davide 
non fi trova alia tella di piíi di feítantatré 
di loro; benché alcuni, e tra gli altri S. 
Agofiino, e S. Gio: Crifoftomo, attribui-
fcano a quel Re tutt ' i cento cinquanta fen
za eccezione. 

Gl i Ebrei, per altro, furono fempre d* 
un' altro fentiraento; e certo fi é che al
meno alcuni pochi non fono fuoi. —-S. 
Girolamo ne ofiferva, tra a l t r i , pareechj., 
che furono cempofti lungo tempo dopo Da
vide . D u P in aggiugne , ch' egli é difficl-
le di aífeverarrie gli Autor i ; tutto cib che 
fi sa di tal libro fi b , ch'egli é una rac-
colta di cantici, fatta da Eídra . 

I Salmi Graduali erano quegli, che an-
ticamente fi cantavano fu gli icagiioni del 
Templo. — I Salmi Penitcnziali non era-
no per r avanti gli íteífi,, che ora chiamia-
mo con tal nome. Vedi GRADÚALE , &c, 

S A L M O D I A , ¿ t t x p y P U , 1' arte di can
tare i fa lmi. Vedi SALMO, e CANTARE» 

S A L N I T R O , SALPETRA , wm-o; una fpe
zie di fale amaro, fulfureo, od incendevo-
i e ; di grand' ufo nelle preparazioni Chi-
miche , nella compofizione della polvere da 
fchioppo, nel tignere , nelle manifatture de' 
ve t r i , nel far i'acqua forte , &x. 

I I Sr. H o m ^ ^ oíferva, che tutt' i 1 Sa l -
nitro che ora abbiarao, é tratto, o da terr 
re inumidite, e concimate coa eferemend 
& anima!i; o da vecchj muri > e dall' into-
nicato di fabbriche rovinate, le quali fon» 
fíate riempiute di raaterie fulfuree, prove-
nienti si dagli animali, che le abitavanoj 
si dalla filiggine, che v i penetraba, e dal i ' 
aria che le circondava. Vedi SAL . 

Ad ogni modo, fi divide generalmenteií 
Salnkro m naturale., e fattizio. 

SALNÍTRO naturale ve n' ha di due 
forte y i l primo formato da una natural cr¿-
fiallizzazione di fucchi falini fulfurei ,, che 
diftülano nelle caverne, e lungo i muri vec
chj . — QueíF é quel che fi chiama Salnitra 
di. roce a , lo (lefio che rAfronitro degü An
tichi . Vedi AFRONITRO . 

I I fecondo viene foramiaifirato dall' ac
qua d' un lago raorto del Territorio di Ter-
rana in Egit to, detta Acqtte Nitrianx , a 
]$iti ixr e falta te e concotíe dal calor del Solej, 

quafi. 
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quafi nello ñeíTo modo, cKe avviene al no-
ft Sal ñero . — Qucfto e il natrum o ana-
w m degü Ant ichi , che i Droghifti Inglefi 
í ^ r n ^ appellano; ora poco adoprato, íuor-
che nel bianchire la tela . Vedi NATRÓN, 
E ANATRON. 

Jl SALNITRO artificíale o fattizio, é pur 
di due forte: il primo, chiamato da al cu ni 
Salnitro Minerale , fi proccura in varj luo-
ghi del Regno di Pegu , e ne' contorni di 
Jigra i in viílaggj anticamente popolati, ed 
or deferti : come anche , in aícuni luoghi 
lungo le fponde della volga, quel fiume fa-
moío , il quale dopo aver bagnata buona 
parte della Mofcovia , fi fcarica nel M a r 
Cafpio. 

Quivi fi cava il Salnitro da tre differenti 
fpezie di terre mineral i , nere, gialle, e 
bianche. II migliore é quello , che fi cava 
dalla térra ñera i eíTendo del tutto privo di 
Sal c o m ú n e ' , e non aven do punto bifogno 
d'eflfere purificato come gli altri , quando 
an'iva in noftre m a n i , per renderlo proprio 
alia fabbrica della polvere da fchioppo. V e 
di POLVERE da fchioppo . — 11 método di 
farlo é c o s í : fi cavano due foífe piatte; una 
delle quali fi rierapie di térra minerale, fa-
cendo entrare su quefta dell'acqua per qual-
che tempo ; poícia íl calca co' piedi fino a 
ridurla alia confiílenza di pappa, lafciando-
la írare due giorni , perché vi s' imbeva l'ac-
qua, e cosí queila ne attraga tutt1 il Sale, 
che quella contiene. Indi 1' acqua fi fa paf-
fare in un'akra foffa , ov' ella fiando per 
qualche tempo, fi con verte e crijializza in 
Salnitro. Queflo fi fa bol 11 re due o tre vol-
te , a mi fura che fi vuole avere piíi o men 
blanco e puro, fchiumandolo continuamen
te , cavándolo e riempiendone de' vafi della 
capacita di 25 o 30 libbre ciafcuno, ed ef-
ponendo quefti aU'aria in notti chiare; col 
qual raezio, fe v ' é qualche impurita, ella 
precipita al fondo: allora fi rompono i va
fi, e fi fecca il Sale al S o l é . 

L a feconda forta di Salnitro artifiziale e 
fattizio , fi é di quello preparato di materie 
nuroíe raccolte in vecchie fabbricbe , in co
lomba je , e inmezzo ad antiche rovine, &c. 
niediante le lifcive, o bucati fatti di cene-
ri di legna, e alie volte di quelle d'erhe. 

D i quefto fe ne fa gran quantita in Fran
c i a , particolarmente nell' Arfenale di Pari-
21 , dov' é un Corpo di F a b b m a m i di Sal -
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nitro defilnato per tal' efFetto. «— 11 Salni
tro cosí procacciato, fi raffina col farlo bol-
iire tre o quattro volte, e paíTarlo fucceíft-
vamente per varj% bucati. 

Alcuni Nátural i pretendono, che le ter
r e , che hanno di gia fervito peí Salnitro, 
poífono ravvivarfi , e renderfi atte a fervire 
di bel nuovo, col tenerle coperte per do-
dici o quattordici anni , ed innaffiarle colla 
fchiuma, &c. del Salnitro, e anche con fa-
lamoja. 

II buon Salnitro comune dovrebb' e fie re 
ben netto, blanco, e fecco, e privo di Sal 
comune per quanto é pofiibile : il miglior 
Salnitro raffinato é quello, i cui criílalli fo
no i p i í i l u n g h i , ipiugrandi7, ed i piu fini. 

I Filofofi accordano generalmente, che 
1' ana fia impregnata d' un nitro v o l a t ü e , o 
Salnitro f il quale di la fi comunica all' in-
tonicato, alia calcina, &c. Egli é probabi-
le , ch' ella lo tragga dalla filiggtne e dal 
fumrao, i quali fi trova , che attualmente 
abbondano di Sal volatile d'una natura ni
tro fa . Si fuppone, che la rugiada e la piog-
gla rendano appunto fertile il terreno prin
cipalmente col portarvi giu il lor nitro . V e 
di ARIA . 

II Salnitro ha la proprieta di rarificarfi e 
dilatarfi ad un grado prodigiofo. Quindi ap
punto tragge la fuá forza la polvere da fchiop
po , della quale il Salnitro é il principal'in
grediente. Si computa, che quand' é acce-
fo, egli occupa pih di dieci mila volte lo 
fpazio, che pofiedea prima. Vedi POLVERE 
DA SCHIOPPO . 

V é gran copia di preparazloni chimiche 
fatts col Salnitro , come fpirito di ni tro, 
acqua regalis, acqua forte, cní la l lo mine-
rale , Sale policrejio, butirro di nitro, & c 
ciafcana delle quali fi vegga fotto il fuo pro
prio Articolo , AQUA FORTÍS , &c. 

S A L O N E , nell1 Architettura , una forta 
di Sala grande, alta, e fpaziofa, coperta a 
volta nella fommita, eche d' ordinario com
prende due piani , con due ordini di fine-
ftre. 

II Salone h una gran camera nel mczzo 
dclT edificio, o alia tcllad' una gal lería , & c . 
L e fue faccie, o la t í , hanno tutte da ave-
re fimmetria Tuna coll' altra ; e cora' egli 
occupa generalmente 1'altezza di due pianí^ 
Daviler oiferva, che 11 fuo C i e l o , dovrebb1 
eíJgre di un1 arco modmto ^ 

IL 
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I I Salone é una flanza di parata: é aífai 

ufato ne' Palazzi d' Italia j donde la moda 
n' é paflata agí' Inglefi, &c . G l i Ambafcia-
tor i , ed altre vifite di qualita, íi ricevono 
d'ordinario nel Salone. 

Eg l i fi fabbrica alie vohe quadro , alie 
volte rotondo, od ovale , alie voite o í tan-
golare, come a M a r l y , ed alie v o l í e in ai-
sre forme . 

S A L P A R E , o SARPARE, in linguaggto 
di Mare , il levar V ancora , tirándola su dal 
terreno, in cui ella era ñata gutata i affine 
di far v e l a , od abbandonare i l porto , la 
piaggia, o fímili. Vedi ANCORA. 

L'ancora viene ordinariamente falpata 
o ricuperata mediante 1' árgano;, ed alie vol
te con una fpezie di trave , maneggiata a 
guifa d' árgano . Vedi ARGANI DI VASCEL-
LO, ( m n d l a f f , e Capflan. > 

SALPARE , in Inglefe unmoor, termine 
ufato in Mare , quando un Vafcello , che 
prima era tenuto da due ancore, comincia 
a difimpegnarfi, ed a prepararfi per partiré» 
Vedi GITTARE L'ANCORA, {Moor ing . } 

S A L P I E T R A . V e d i SALNITRO. 
S A L S A B m n c a . Vedi i'Articolo BIAN-

€ 0 . 
S A L S A P A R I G L I A , Sarfaparil la, oSar* 

f a , una planta m e d i c í n a l e , che nafce nella 
Nuova Spagna, nel P e r ü , &c. íoprattutto 
adopratain decozioni epozioni peí malfran-
cefe ; eflendo ñimata un grand' aíforbente ed 
indolciante ; e per tal ragione , alie volte 
preía come il T e . Vedi RADICE. 

L a fuá radice, ch' é la parte che s' ado-
pra , íi divide in un gran numero di filamen-
t i , della lunghezza di fe i o fette píedi ,. e 
della groffezza d'una penna: ella é brunaz-
za al di fuori, e blanca al di dentro , fola-
menie fegnata con due ftrifcie roíFe . I fuoi 
rami ferpeggiano fulla térra , o rampicano 
Jungo i troachi d'alíri alberi, &c. come fa 
f e l l e r a . 

Per efler buona, ha da effere ben' afciut-
t a , con lunghi filamenti, fácil i a fpaceare ; 
€ che non diano alcuna polve nello fpaccar-
gli:: quand'eila ir fa bollire nclT acqua , dee 
daré a quefta una tintura ro í ía . — Alcuni 
Medici dubitano aífai della virtü medicína
le di quefta radice; come quella , che non 
dimoftra gran cofa, né peí fapore, né per 
T odore, o tintura. 

V e un akra forta. di Sa l fapar ig l ia .o 
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f a , i filamenti della cui radice fono piu grof-
f i , e la quaie crefce neU' Ifola di Marignan 
fulla coña del Braíi le: ma non é ñ i m a t a s i 
buona che la prima. 

V e n'ha una terza í p e z i e , che viene da 
Mofcovia, le cui radici fono ancor p iügran-
d i ; ma non é buona da nul ia , fuorché da 
bruciare. 

S A L S E D I N E , SALSEDO , la qualita di 
qualche cofa ch' é impregnata di Sale ; o 
che da un fapor Salino. Vedi S A L E , e GU
STO. 

L a falfedine del M a r e , de i laghi, &c. d 
una cofa , che ha te ñuto lungamente per-
pie ÍÜ i Filofofi per ifpíegarla . Alcuni ere-
dono , ch' ella fia i ' e í fe t to dell' e ía lazioni 
fecche, adufte, e anche fa l íne , che il So l é 
folleva dalla térra, e che i venfi e le piog-
gie fcaricano nel M a r e : equurdi , dicon'ef-
íi , ne avviene , che il Mare íi trova pia 
falmaftro vicino alia fuperficie, che verfo i l 
fondo . — A l t r i pretendono, che fiando i l 
Solé continuamente efiraendo le parti piui 
puré c piü fottili dalFacqua ; le partí piu 
groffolane che reftano , eífendo efaltate e 
concotte da quedo calore, acquifiano a po
co a poco il ior grado di Salfedine* — A l 
t r i , come il Padre ^o# / ;o«r j , vogl íono , che 
il Creatore abbia dato all'acque de l l 'Océa
no la lor falfedine fin dal principio, non fo-
lo per impedirne la lor corruzione , ma an
che per farle capaci di portare maggiori pe-
fi. — Pare che Bernier s' avvicini piu alia 
materia , quand' egli aferive la falfedine á t W 
O c é a n o ai Salí foffili o minerali portativi dai 
fiumie difcioki neil' acqua.. 

11 C o n t é di Marfíglj o í ferva , e l e in Pro-
venza il fondo del Mare e tutto íaífofo, e 
nuil' altro che una continuazione delie mon-
tagne del le Cevennes ; trovandou anche com-
pofto di varj firatí, fra i quali v' é Sale, c 
carbone di térra : e quindí egli fa derivare 
la falfedine e 1' amarezza dell*acqua del Mare » 

II Dott. Hal íej f , in un'efprcífa Difcorfo-
fopra la falfedine d e l l ' O c é a n o , nelle T r a n -
fazioni F i l o ío f i che , o í f e r v a , che tutt' i la
ghi del Mondo fono f a l i n i , alcuni p i ü , a l 
cuni meno d e l l ' O c é a n o ; i lquale , in queftex 
cafo, pub egli ñeíTo ripuíarfi un gran lago: 
e che tutt'i vapori eíalati dai laghi median
te il S o l é , fono perfeítamente frefehi; cosí 
che tutte le particole faline, che i fiumi in 
elli portano % rellano indistro, msntre le fre

í d a s 
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fche (Vaporario. Ond' egit é c h u r o , che la 
loro faljed¡ne dee eflfere continuamente ac-

CreQI!aUt^ queft'é la vera ragione della f a l -
r^me dei laghi, egli é probabile che la f a l -

fedine deíl' Océano fteíTo naíca dalla medefi-
ma caufa: e quindi ci viene fomminirtrato 
un método di ihmarc X E d del Mondo, coll' 
offervare 1'aumento falfedine nell'ac-
que dei laghi i e col computare in quanto 
tempo 1' Océano potrebbe , a tal ragione, 
arrivare alia fuá prefente falfedine . V e d i 
LAGO, &C. 

S A L S I C C I A , in Inglefe faufage * , un 
termine di qualche fignificanza nel Commer-
cio j denotando un cibo popolare preparato 
di qualche carne cruda , ufualmente di por-
co o di vitello, minutamente tagliata, fla-
gionata, e ripofta in una pelle , in guifa 
di fanguinaccio. 

* L a parola Inglefe viene immediatamente 
dalla Francefe fauciííe , che fignifica lo 
fiejfo , [ormata daW Italiana falíiccia , 
e quefia fecondo Salmafio dal Latino fai-
üciura , fcritto per falfum, fa l ato. 

L a piü ftimata confezione di quefta for-
t a , é la falftccia di Boiogna, ch5 é aííai pih 
groíTa della comune , e fi fa colla miglior 
liufcita in alcune Ci t ta d ' I ta l ia , particolar-
mente in Boiogna , Venezia , &c. donde una 
gran quantita ne vien trasporcata ad altri 
luoghi . 

Ev fatta di porco crudo, ben battuto e 
peflo in un mortajo , con una quantita d' 
agl io , pepe in grano , ed altre fpezierie : 
gP Italiani fi provveggono dall' Inghilterra 
d'una gran parte delle pelli, o budella per 
le loro falficcie : la quantita , che di la e-
fce , di queí la mercanzia, ogni anno , paíía 
i ' immaginazione . 

SALSICCIA , nell' Arte Mi l i tare , una jun
ga flrifcia di polvere cucita in un rotólo di 
panno impeciato , di circa due pollici di diá
metro ; che ferve a dar fuoco alie mine , o 
caffoni. Ved i MINA , &c. 

L a lunghezza della falftccia fi ha da eften-
¿ere dalla camera della mina fino al luogo, 
dove fta T Ingegnere per far faltare la mi
n a . Vedi CAMERA. 

V I fono ufualmente due falficcie ad ogni 
m i n a ; accib che in cafo che Tuna manchi , 
Fa l tra faccia H fuo efFetto. 

. S A L S I C C I O N E , fauciffon * in Inglefe, 
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nella Fortificazione, una forta di faftellone 
fatto di groiTi rami d'arbori , o de' tronchi 
d'arbufcelli legati infierne: il cui ufo é di 
coprire gli uomini ; e di fervire a guifa di 
fpallette. Vedi SPALLEGGIAMENTO . 

* L a parola t- Francefe, e fignifica litteral-
mente y una groffa falficcia. Vedi SAL
SICCIA . 

I I falficcione differifce dalla fafcina , Ja 
quale é fatta folo di piccioli rami . E* legato 
da ambi i capi , e nei mezzo . Vedi FASCINE . 

Anticamente íi facea il Salficcione lungo 
4*5 piedi, e 15 piedi gro í ío ; d'allora in q u a , 
egli é ordinariamente 23 piedi lungo, e 12 
groffo ; legato infierne a forza con tre cer-
chj fortificati con ferro. 

S A L S U G G I N E . Vedi SALSEDINE. 
S A L T A M E A R C O , o Santambarco, in 

Inglefe furcoat , una cotta d' armi , da por-
taríi fopra 1' armatura del corpo. Vedi COT
TA D' ARMI . 

Propriamente il Saltambarco é un vefíi-
mento fciolto e fottüe di taíFetta, colle brac-
cia ricamate , o dipinte. — G l i Araldi ne 
portano un fimile; ed anticamente la gente 
di guerra fe ne ferviva fopra i 'armatura, 
per diftinzione. Vedi ARMA. 

S A L T A N T E . Ved i SÁCHENTE , in A r a U 
á i c a . 

SALTANTE, nell5 Arald ica , denota il pre-
fto moto d'ogni forta di fere, ed ia lcun'a i -
tre creature rapprefentate con un piede ira 
s u , come fe foífe in un troíto . 

Gowíro-SALTANTE , é quando íi portano ira 
una cotta d'armi due beíi ie , che faltano, 
c iol , in una poftura di paíTeggio, fiando la 
t e ñ a dell'una alia coda deli'altra. 

Parlando di l i on i , fi dice paffantc, in luo
go di f á l t a m e . Vedi PASSEGGIANTE . 

S A L T E R I O , ^ ¡ . ¿h fñpm' , il l ibro, o rac-
colta de' Salmi , afcntto a Davide . V e d i 
SALMO . 

V é una moltitudine d' edizioni del Sa l 
terio , — Agoftino G i u ü i n i a n i , Domenica-
n o , Vefcovo di Nebo, pubblicb un Salterio 
Poliglotto a G e n o v a , 1516. Contarino pub
blicb il Salterio in E b r e o , G r e c o , Ca ldeo , 
ed Arabo , con annotazioni e glofe L a t i n e . 
Vedi POLIGLOTTA . 

SALTERIO é anche ufato da' Religiofi per 
una gran corona o rofario , confiftente in 
150 paternoñr i ; c h ' é i l numero de' Sa lnú 
nel Salterio, 

S i 
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Si dice, che S. Dominico fía flato V i a ' 

ven tó te á é Salterio. Vedi CORONA, e RO
SARIO . 

SALTERIO, Pfalterion, denota cziandio 
uno lirumento muficale aífai in ufo preíío 
gli Antichi Ebrei, che Ío chiamavano nebel. 

Sappiamo poca cofa della forma precifa 
dell' antico Salterio: quello che ora fi ufa, 
é uno ürumento piatto, in forma d'un pe-
zium j o d'un tnangolo troncato in cima. 

Egíi ha trenta corde d'ottone, ordinate 
a uniíono , o ottava, e móntate fopra due 
ponti da ambi i l a í i . — S i batte , o fuona 
con un p'.ettro, o fía pieciola verga di fer
ro , ovvcro alie volte con un baftoncino adun
co ; dond' é ufualmente annoverato fra gli 
í trumenti di percuffione. 

La fuá ca l ía , o corpo, é fímile a quella 
d'una fpinetta. H a i l fuo nome da pfallen-
do: alcuni lo chiamano nablum o nablium. 

Papias ancora da i l nome di Salterio a 
•una ípezie di flauto , adoprato nelle Chie-
íe , per accompagnare i l canto ; detto in La-
l i n o , Sambucuí . 

S A L T I , nel maneggio, fí dicono i mo-
viraenti del cavallo , che s'alza in aria, e 
che volteggia: da! F a n c e f e i a a í , che viene 
dal Latino j a l tus , un falto, carola, &c. 

Un pajfo ed un falto é queiP operazione in 
ar ia , in cu! i l cavallo follevandofi , fa una 
corvetta fra due Ja l ti , o capriole ; cosí che 
s'alzi sul davanti, c fi butti indietro co'fuoi 
piedi diretani. 

Due p'ajji ed un Salto é un moto compo-
fto di due corvette, e che fínifce con una 
capriola. 

S A L T I E R E , in Inglcfe Saltier , neli' 
Araldica , é un1 Ordinario, o fía fegno ono-
jevole in forma d' una Croce di S. Andrea; 
chsamato anticamente la Croce di Borgogna. 
Vedi CROCE. 

Si pub diré che i l Saltiere é compofío d' 
una benda, o sbarra deftra e finiltra , attra-
verfandofi i'una l'aitra nel centro deüoScu-
do . Vedi T a v . Arald . fig. 35. Vedi anche 
1' Articolo BENDA . 

La fuá ordinaria larghezza , quand' é fo-
lo , é un terzo dello Scudo. Alie volte fi 
porta a la i sé , e alie volte in numero , col-
locato in differenti parti del campo: Alie 
volte caricato , contracaricato col campo , 
accompagnato, ingruppato, intaccato, ad-
dentellato, inquartato a quarti , &c. 

SAL 
I I Sakiere era anticamente un pezzo dell1 

arneíe dacavaliere^ ftava attaccato alia fel-
la, e gü ferviva di ftaffa per montar a caval
lo ; e quindi egH ebbc i l nome di Saltiere, 
dal Franceíe Sautoir, da Sauter, faltare.— 
Era fatto di corda di feta , o di qualch' al-
tra forta di corda, coperta di qualche ricco 
drappo. 

Áltri pretendono, che i l Saltiere origína
le foífe una forta di palizzata, che ferviva 
a cingere parchi, bofehi, &c. ove le fere 
falvatiche flavano rinchiufe . Benché Spel-
man dica, ch' era uno firumento per pren
derle, cosí chiamato , Quod Jit in u/u in 
Sa l tu . A l t r i finalmente ci afficurano, che 
i l Saltiere anticamente era la figura di un' 
ordigno, i l quale eííendo pieno di p iuol i , 
veniva adoprato nello fcalare le mura d' una 
Piazza aííediata : donde la fuá origine da 
Sauter , come quello che ajutava i Soldati a 
faltare i l muro. 

S A L T U A R I O , Saltuarius , nell' Antichi
ta , un Uffiziale o fervo tra i Román i , che 
avea la cura e la cufiodia d' una cafa di cam-
pagna, colle terre e bofehi, e che avea da 
guardare i f ru t t i , le fiepi, &c . Vedi FO
RESTA , &c. 

I n Nccmia , cap. 11. 8. fi fa menzionc 
di un'Uffiziale di quefta forta; cufias [altus 
Regts y che i Traduttori Inglefi interpreta-
n o , guardiano della forefta del Re; maegli 
era di piu ; avendo non folo la guardia d'una 
forefia, ma d'una cafa con forefta ; poíché 
faltus h quivi adoprato come horti per una 
cafa di piacere; effendone gli o r t i , o giar-
dini la principal parte. 

Nelle Leggi de' Longobardi , Saltuariuí 
é un'Ufficiale, che ha la guardia delle fron-
tiere. 

S A L T U M . Ordinazione per SALTÜM, 
Vedi ORDINAZIONE. 

SALTUS, ne' l ibri Legalí , un bofcoalto, 
e fpeflb. Vedi Bosco , e BOSCHETTO . 

S A L V A , un faluto militare , fatto colla 
fcaricare di molte armi da fuoco nellofteíío 
tempo , o anche continuatamente . Vedi 
SALUTO. 

Nelle Tranfazioni Filofoficbe , i l Sr. Ro
berto Clarke ci da i l ragguaglio di un'aífai 
notabile effetto di certe falve di mofehette-
ria : , , Alia pubblicazion della Pace , in 
„ 1Ó97, due Compagnie di Cavalleria ven-
55 ñero fórmate in una linea, i l cui centro 

„ era 
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^ era contro ia porta d'un ^ccajo , cke 

teneva un cañe rnañmo affai g^nde , e 
coraggiofo, H pm groíTo della O t t a 

Alio fcaricarfi della prima Jalv-a, ú ca-
" che prima flava dormendo vicino al 
M fuoco, fi ícoíTe e kvoíTi , e corfe in una 
93 fianza'fuperiore ad afconderfi foíto ¡1 let-
5' to< —Mentre i l fervo proccurava di cac-
T) ciarlo abbaflb, ( non eflendo i l cañe mai 
" flato ufo a montar le fcale) venne una 

feconda falvai la quale fece alzar i l cañe, 
e correré piu voite attorno alia fianza, 

" con nemiti violent i , e agonie flraordina-
rjtí< — M a immediatamente venne una 

„ terza falva ; dopo di che i l canc corfe 
una o due volte alT interno, cadde a ter-

„ ra , e morí íubi to j gittando fangue dalla 
„ bocea, e dal nafo. 

S A L V A G G I ' N A } in Inglefe Vemfon » , 
la carne di beflie da cácela , o d' animali 
che íl prendono in vía di cacciagione, cioe, 
col cacciare , &c. come cervi , lepri , &c. 
Vedi CACCIAGIONE. 

* L a parola e Francefe, ve nal fon : forma-
t a dal Latino venaíio , caccia . Vedi 
CACCIA . 

Beflie di SALVAGGI'NA . Vedi FArticolo 
BESTIE. 

SALVA-GUARDIA, in un fenfo légale , la 
protezione data dal Re ad una perfona, che 
teme la violenza di un' altra ; perché cer-
clii ia fuá ragione fecondo 1' ordine del 
Foro. 

SALVA-GUARDIA, in Mare, denota un 
canapo , che fálva ed aííicura ogni cofa : per 
eferapio, afnnché le perfone poffano paffeg-
giare ficure fopra i l trinebetto. 

SALVA-GUARDIA del Timone , é un ca
napo che paffa per lo timone, e fta attac-
cato alie coftole del Navigüo . Vedi T I 
MONE , &c . 

S A L V A T E L L A , nell' Ana tomía , un ra
mo famofo della vena axillare , i l quale paf
fa fopra i l doífo della mano , tra i l dito 
annulare , e i l dito mignolo. Vedi AXIL
LARE , e VENA . 

Parecchj IVÍedici , ad imitazione de^li 
Arabi , raccomandano le cávate di fangue 
nella Salvatella, come proprie nelle febbri 
terzane e quartane, e nella maggior parte 
de' mali ipocondrici . 

S A L V A T I C I * , o Selvaggj-, in Inglefe 
- j ^ x , gente feroce, e barbara, che non 

Xom. V I L 
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lia alcuna abitazione íiíía , nh "Religione, 
Legge, oGoverno. Vedi BÁRBARO . 

* L a parola h forma ta dal Latino falva t i * 
cus, lelvaticus, o filvaticus, termim 
barbari per filveflris , appartenente alie-
felve. 

Una gran parte deíl 'America é popolata 
di Sa lvat i c i : molti de' quali , per non d i -
re la maggior parte , fono Antropofagi . 
Vedi ANTROPOFAGI. 

S A L V A T O R E . — Ordine del S. Sa lva-
tore, é i l nome di un'Ordine Reiigiofo fon-
dato da Santa Brígida, circa l'anno 1344; 
cosí chiamato da un' opinione , che Crifto 
ñeífo, i l Saivator del Mondo, ne prefcriíTe 
le rególe e le coflituzioni. 

Que i di tal' Ordine fi chlaraano anche 
Brigitt ini , a riguardo della lor Fonáatrice . 

Ú origine fu eos! : Wilpho Principe di 
Nericia , con cui Santa Brígida era flata 
maritata , eííendo morto a Arras , al íuo 
ritorno da Galizia ; la vedova non pensó 
ad altro che a dedicarfi ad una vita relí-
giofa , ed in conformita poco dopo fabbricb 
i l Monaftero ái Weflern nella Diocefi di L i n -
copen in Svezia, nel quale entro ella fteífa^ 

Secondo le Coflituzioni di queft' Ordine „ 
egli é principalmente deflinato per le don-
ne, le qua l i han no da rendere un partico-
lare onore e fervigio alia Vergine . — I 
Monaci non hanno che i'obbligo di daré 
alie medefime quell' aíTirtenze ípiri tuali , di 
cui poífono abbifognare, di amminiflrar lo
ro i Sacramenti, &c. 

I I numero delle Monache é flabilito a 
feífanta in ciafcun Monaftero, e quello de* 
Monaci a tredici, fecondo i l numero degli 
Appoftoli., di cui San Paolo é i l terzodeci-
rao, Quaítro di loro hanno da tííere Dia-
coni , per rapprefentare i quattro Dot tor i 
della Chiefa, e otto Converí i . L ' intero nu
mero é di fettantadue, i l numero de' Difce-
poli del noftro Salvatore. 

Lafciando da parte quefle circoftanze, c 
l'abito ; queft' Ordine é fotto la regola di S. 
Agoftino . •—Fu approvato da Urbano V . 
e da var; Pontefici fucceííori . Nel 1605, 
Clemente V I I L v i fece alcune mutazioni, 
a riguardo dei doppj Monafter;, che allora 
commeiarono a fabbricaríi in Fiandra, &c . 

S A L V E Reg ina , preífo i Cattolici Ro
ma ni , i l nome d' una Latina preghiera, o 
feguenza indirizzata alia Vergine , e can-

R r tata 
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tata dopo Completa; come anche nel pun
to di giuíliziar un malíat tore . 

Durando dice, che fu comporta da Pietro 
Veícovo di CompoÜella . — i \ coñome di 
cantare la Salve Reg ina , al fine dell' Offi-
c io , ficomincjQ per ordine diS.Domenico; 
e la prima volía, nella Congrcgazione de' 
Domenicani a Bologna, circa l'anno 1237. 
Gregorio I X . fu i l príroo a íiabílire, che 
foífe genérale . S.Bernardo aggiunfe lachiu-
fa 5 O dulas ! O p in , &c, 

S A L V I A , un'erba medicínale d1 MH gu-
fio piacevole, a romát ico ; flimata un* eccel-
lente cefálico della fpczie detergente; e per 
tal ragione parimeote aduprata come un 
vulnerario e diurét ico. 

V i fono varié forte di f a l v i a ; quelle ufa-
te coltivate dagii Inglcfi fono la Sa lv ia di 
T í , o Sa lv ia di Virtii , la Salvia Rojfa , e 
ia Sa lv ia Comune o Salvia d1 affenzio. 

La prima, fa lv ia virtutis , ovvero fa lv ia 
hmenfis minar , ha un gratiíTimo fiore ; e 
percio fi taglia quand' é giovane e piena di 
fugo, íl fa íeccare , e fi tiene per T e , '— 
Gi i Olandefi feccano e preparano la lor f a l 
v ia come gli altn T e , e la portano all 'Ju
die come una coía molto preziofa , I v i la 
vendono con buort vantaggio; poiché i Chi -
nefi la preferiícono al migíiore dei loro Te 
Ind ian i ; e per ogni libbra di T e / ^ W ^ , dan-
no in cambio quattro libbre del loro , che 
gl i Olandcíi mendono aífai caro in Europa. 
Vedi T E , 

La fa lv ia comune o d'afifenzio , fa lv ia 
honenfis majot, égiudicata della maggior ef
icacia nella Medicina , ed é quella fola che 
s1 adopra nelie botteghe. -—Fa un eccellen-
te gargarismo, fpezialroente fe s ' inacutiíce 
con un f o ' d'acido. La fuá decozione éaf-
fai grata e rinfrefeante, coU'addizione d'un 
po' di fugo di limone. Ella é detergente e 
aíforbente, e come tale, trova, luogo ncii'' 
acquecotte, e neile cervogie medícate, che 
íi danno per addolcire e nettare i l fangue. 

La Scuola di Salerno raccomanda la f a l 
v i a come un ri medio in t u t t ' i mal í : quin-
di i l verfo, 

Cur moriatur homo, cui falvia crefeit in 
hono ? 

La f a l v i a , fe fi efamina con un microfeo-
pio , apparifee tutta coperta di piccoli ra-
gnateli , che fi veggono paífeggiare , &c. 
a t ío rno . —El la da per diíliíiazione un'ol io 
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aflfal grato, aromát ico , di qualche ufo nei
le botteghe. 

S A L V O C O N D O T T O , Salvus Condu&us, 
una Gcurezza data dal Principe fotto i l fuo 
gran í ig i l lo , ad un íoreftiero, peí di lui quie
to ingrcíío nel fuo Regno, per traverfarlo, 
e per ufeirne i 

I I falvoconáotto fi accorda ai nimici , i l 
Paííaporto agh amici. Vedi PASS APORTO. 

I Giudici alie volte danno i l falvacondotto 
ai delinquenti, o prigionieri , per abilitarli 
ad operare ne' loro Í fFari. 

S A L U T A Z I O N E , i 'atto o círimonia di 
falutare , nverire, e prcfeííar rifpetto, o far 
riverenza a qualcheduno. 

V ' é una gran varieta nella forma della fa~ 
Ifítazione: noí falutiamo Dio con adorazio-
n i , preghiere, Scc.iRe, per geñufleífione, 
(kc. I n Inghilterra, &c. fi falutano gli uni 
gli altri eolio feoprire la tefta, inchinare i ! 
corpo, &c. Gl i Orientali falutano eolio feo
prire i lor piedi , ponendo le lor mani ful 
petto , &c. I I Papa non fa riverenza ad al-
cun mortale , fuorch^ all'Imperatore di Ger-
manía , a cui egli s'inchina un pochino, 
quando lo ammetteal bacio della fuá bocea, 

Nei r Armata , gli Uffieiali falutano cor* 
certi movimenti ordinati e üudiati della mez* 
za picea, &c, 

Qredevano gli A n t i c h i , che la Síatua di 
Memnone, in un Tempio d 'Egi t to , fa lu-
taffe i l So!e ogni raatti ia al fuo levare : i ' i n -
ganno confifteva in che , eífendo la Statua 
vota , quando i l calor del mattino comincia-
va a rarificare f aria ínchíufavi, veniva que-
fia cacciata fuori , per uno üret to canale, 
nella bocea, facendocosi un gentil mormo-
r l o , interpretato dai Sacerdoti per una f a -
lutaztone. 

I n Mare , fi faluta con t i r i di cannone, 
che fono piü, omeno, con palla, o fenza, 
fecondo i l grado di rifpetto, che fi vuol rao-
ürare 

1 Vafcelli falutano fempre con un nume
ro imparí di cannonate ; leGalere, con un 
numero par í . •—Un Vafcello fotto i l vento 
di un' altro , é fempre obbligato a falutare 
i l primo. 

Per falutare con mofehetti, fi fanno una , 
due, o tre falve ; i l ch' é un método di f a -
lutazione, che alie volte precede quellodelT 
artiglíeria; e fi ufa principalmente aU'occa-
ílonc di qualche fefta, o banchetto. 

Dopo 



S A L 
Dopo \\ cannsne, alie volte anche fi f a -

íuta y o fi fa viva-, colla voce, e ioé , con 
un clamore unito di tuna la compagma del 
Vaffello tre volte'-, !a qual Jalutazione ha 
purluogo ncl cafo che i l Vafcello non por-
t i cannone, o che non í rvogha farne lofca-

tlCj¡yalutare eolia bandiera, fa i n d u e g u í -
¿ j o tenendola ftretta al baíionc , ficché 
fventolar non poíTa ; o battendoia in mo
do , che non íia punto veduta, i l ch' é la 
¡ah taz ione la piíi riípettofa. 

I l falutar cellc vele r fi fa col fare fvolaz-
zar i trinchetti al m m . o degli alberi.—So-
Jamentequei Vafcellij che non portanocan-
none, fahrtam colle vele. 

jurando v i fono parecchj Vafcelli da 
guerra infierne , H Comandante folo j a -
¡uta u 

I I Padre Fournier ha un partícolar Tratta-
to dei falutiy e ftgnaü di Mare . Vedi SE-
GNALE| 

SALUTAZIONE s inódica y é un'orazione 
che i Caíiolici Romani fanno alia Verginei 
contenente la formóla, con cui i 'Angelo 
falutolla , quando Je annunzib i l Mifterio 
dcll' Incarnazione . Vedi ANNUNZIAZIONE , 
c AVE MARÍA. 

S A L U T E y un giuílo temperamento j o 
coftituiione delle varié paríi^ di cui un 'an í 
male é comporto , e rifpetto alia quantita , 
erifpetto alia qualita. —Ovver'ella é quel-
lo Hato del corpo, in cui cgli é acconcio a 
compiere le funzioni naturali perfeítamen-
te , fáci lmente, e durevolmente. Vedi Con-
po , V I T A , FUNZIONEy &c . 

La falute é lo flato o condizione oppofla 
a malattia . Vedi MALATTIA . 

La confervazione r e la reftaurazione del-
la jalute , fanno gli oggetti deil' arte delia 
Medicina.. Ved» MEDICINA . 
_ La cootinuazion delia /^/«ÍÉ* dipende prin

cipalmente dai fei non-naturali, cice y aria r 
•ibo , cíercizio, le paffioni , 1' evacuazione 
e rttenzione, e '1 fo-mo e la vegha. Vedi-
ne cufeuno a fu o luego, ClBO,, ESERCI-
Tio y PASSIOME , 

Gli Antiehi perfmegpavano e ancBe •deífí-
cavano i z / a l u t s ; o oiu roílo ne erelfero una 
P^a » al'a quale attnbuivano la cura delia 

Jalute .degh uomin, . __ [ Greci 1'adorarono 
fotto i l nome di ' T ^ , e i Latim fotto 
queüo di /alus . — l i iu0po dcl jei cult0 

S A M 315 
a Roma era ful monte Quirinale , ov' ella 
aveva un Tempio, ed una Statua coroaata 
d' erbe raedicinali. 

N o i troviamo frequentemente la Dea f a 
lute ful rovefeio delle medaglie. — E* rap-
prefentaía con un ferpente diñefo ful di lei 
braceio manco, e tenendo una tazza a luí 
col deñro . Alie volte ella ha un'altare da-
vanti a s é , con un ferpente avvoíto intor-1 
no ad elfo , e che alza la fuá teÜa per pi -
gliar dal medeíimo qualche coía. L ' infer i -
zione é , SAL. A U C 

Cafa di SALUTE o fanítoi, , una forta di 
Spedale,, o edificio pubblico, per ricevervt 
e trattarvi le perfone infettedi pefíe, o ve-
gnenti da luoghi infettí . Vedi PESTILEN-
ZA , QüARANTENA , &C. 

IrlqueÜo fenfo fi dice , Uffiziali delia f a -
nitU, Certificazione di fanhay &c. 

SALVUS PLEGIUS , faje píedge , nella 
Legge Inglefe , una ficurezza data per la 
•compangione di un uomo al giorna aífegua
to . Vedi PLEDGE. 

S A M A R I F A N I , un antica Setía fra gl i 
Ebrei; che ancora fuíTifte in alcuoe partí del 
Levante , fotto i l medeíimo nome . Vedi 
GIUDA ISMO f 

La fuá origine fu nef tempo di Roboamo; 
fotto i l cui Regno, fi fece una díviíionedel 
Popólo d'Ifraele in due Regni diftmti . Uno 
di quefti Regni, chiamato Giuda, coufiiie-
va in quegli che feguitavano Roboamo , e 
la Cafa di Davide; l 'altro ritenne Tantico 
neme d' Ifraeíiti,, fotto i l comando di Je ro
boamo. — La Capitule del lo Stato di queíll 
ul t imi era Samaría y e quindi venturodeno-
minati S imar i tan i . 

Salmanazar Re d'Aífiría r avendo conqut-
ñata la Saimna t conduíTe tutro i f Popóla 
eattivo nelle partí piu remote del fuo I m 
perio y e nempi i l Paeíe degj' ífraeliti LOU 
Colonie di Babi!oneíi r di Cute'i, e d 'al tr i 
Idolatr i . Queiti trovandoíí giornalmente di-
Ürutti dalle bellie feroci, chiefero un Sacer
dote Itraelita che gl' inftruiíTe nelT antiche 
Leggi e Coftumi del Paefe che abita va no. 
Cib venne loro aceoídatp ,5 ed etTr d'aliara 
innanzi ceífarono d' tífere moieiiati da veru-
na beftia., — Ad ogn* modo, eolia Legge 
di Mosé , eífi ntennero fempre qualche co
fa delia loro antica Idolatria. I R^obinidí-
cono » che arforavano la figura d' una colom
ba ful monte Gerizim. 

R r % Comua-
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Coraunque cib fiafi , certo fi é ? cBé í 

unoderni Samaritani fono ben lontani dall' 
Idola t r ía : alcuni de'piíi letterati fra i Dot-
to r i Ebrei confeííano , che <^tW\ oíTervano 
la Legge di Mosé con msggior rigore, che 
gl i íleíli Ebrei. — Han no una copia Ebrea 
del Pentateuco, che difíenfee in alcuni r i -
guardi da queüo dcglt Ebrei ^ e feritto in 
caratteri diíferenti, com une mente chiamati 
caratteri Samari tani ; i quali Origene, San 
Girolamo, ed aítri Padri, e C r i t i c i , anti-
chi e moderni, íiimano effere i l primitivo 
Ca raí te re degli Antichi Ebrei y benché altri 
fofíengano i l contrario. I I punto di preferen-
2a, quanto alia purita, antichita, &c. dei 
due Pentateuchi, vicn' anche diíputato dai 
Cri t ic i moderni. Vedi EBREO , PENTATEU
CO , CARATTERE, &C. 

I Samaritani fono al prefente ín picciol 
numero; benché non abbia guarí , che han-
no pretefo di aver Sacerdoti drrettamente di-
fcefi da A bramo . Si trovavano principal
mente a Gaza, a Ncapolis{ Pan ti ca Sichem ) , 
<i Damaíco , al Cairo , &c. Avevano un Tem-
pio , o Cappella ful Monte Gerizim , ove fa-
ceano i lor Sacrifizj. 

Giufeppe Scaligero, eífendo curiofo di fa-
pere le loro confuetudini, fcriffe ai Sama
ritani d'Egitto , e al Sommo Sacerdote di 
«utta Ja Setta , che rifiedeva a Neapolis. 
Diedero due rifpofte a Scaligero, dátate' nell' 
•anuo 998. deli' Egira di Maometto. Quefle 
TÍfpoíie mai non vennero alie mani di Sca
ligero . Si trovano al prefente nella Libre-
Tia del Re di Francia , fono ílafe tradotíe 
In Latino dal Padre Morirte Prete delP Ora
tor io ; e (lampate nella Raccolra di lettere 
di que! Padre in Inghilterra., ta i^Sz , fot-
to i l ti tolo dr Antiquitates Eechfíá Orienta-
l i s . I l Sr. Simón ne ha inferito una tradu-
•none Francefe nella prima edizione delle 
Ceremonies & Coutumer des Juifs , per vi a 
¿i fupplemento a Leone di Modena» 

Nella prima di quefle rifpoíie, feritta in 
mome dell' Aííemblea deglr Ifraeliti in Egic-
•m¡ff dkhiarano effi, ch-e celebrano ogni au
no' la Pafqua , nel giorno quattordicefimo 
del ©.rimoMefe, ful Monte Ger iz im, eche 
queglí , ehe allora facea le funzioni di gran 
Sacerdote* fi chiamava Eleazaro-, un difeen-
dente di Fhineas, figlio d 'Aronne. —- A l 
prefente non hanno aleun Gran Sacerdote. 
Nella feconda rifpoík , la qual' é in no me 

S A M 
del Gran Sacerdote Eleazaro e delía Sinago
ga di Sichem i dichiarano, che oíTervano i | 
Sabato con tutto quel rigore , in cui fi tro
va ordinato nel libro dell' Efodo; non ufeen-
do di cafa alcun di loro, che per andaré al
ia Sinagoga . Aggiungono , che in quella 
notte non giaciono cOlle lor mogli ; cha 
cominciano la Pella deüa Pafqua col Sacri
ficio deílinato a tal'effetto nell'Efodo; ch® 
non facrifícano in alcun altro luogo, fe non 
ful Monte Ger iz im , che oíTervano Je Fefte 
della ricolta, della efpiazione, dei taberna-
co l i , &c . Aggiungono in oitre , che mai non 
proíungano Ta circonciíione di la dali'otta-
¥0 giorno ; che mai non raaritano le loro 
n ipo t i , come fannogii Ebrei; che non han-
no che una fola raoglie; e finalmente, che 
non fanno altro , ehe quanto vien comanda*-
to dalla Legge : laddove gli Ebrei fovents 
abbandonano la Legge per feguitare l 'inven-
zioni de' loro Rabbini . 

A l tempo che feriífero a Scaligero, con-
tavano 122 Gran Sacerdoti ; a fíe rm a van o , 
che gli Ebrei non aveano Sacerdoti della Üir-
pe di Pkineas ; eche gli Ebrei- gli calunnia-
vano , col chiamarli C u t é i , o Cuteani , quand' 
effi eran difcefi dalla Tr ibu di Giofeífo, per 
Ephraim . 

f l vero fi é , che gli Ebrei attnbuifeorro 
molíiffime cofe ai Samaritani : fovente gVv 
confondono coi Sadducei , come fe foflero 
rnfetri de' loro errori . — I I Rabbino Benia-
mino , che vivea nel X I I . Secólo , confer-
ma Ja miglior parte di quanío abbiamode!-
to dei Samaritani : egli oíTerva , che avea
no Sacerdoti della Tr ibu d 'Aronne, i quaii 
mai non fi ammogliavano y che con quelle 
deüa ftefla Tr ibu t che facrificavano ful Moa-
íe G e r i z i m d o v e avevano un'Altare di pie-
tra , eretto dagl' Ifraeliti dopo aver paflato 
i l Giordano . Egli aggiugne, che fono deüa 
Tr ibu d' Ephraim ; che cambiano d'abito 
per andaré alia Sinagoga , che lo lavano pri
ma di metterfelo indoíTo. 

S A M A R I T A N I Caratteri , o Lettere. 
Vedi LETTERA , e EBREO. 

SAMAR ITANE Medaglie. .— Ne'gabinet í í 
degli Antiquarj troviamo alcune medaglie, 
ufualmente chiamate Medaglie Samaritane; 
le cui mlcrizioni e leggende fono Ebree ; ma 
11 carattere differente dall'Ebreo delle nollre 
Bibbie, ch 'é V Ebreo quadrato, o Caldeo.: 
e quindi appunto, ciot dal carattere , non 
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perclié fíenobattute da' Samar'ttani, fon'el
le denominate Samautanc. Vedi M E B A -

G fuerte medaglie fono ftate infinitamente 
ventílate dai C n t i c i , si Ebrei , che Criftia-
nj • particolarmente da! Rabbino .Alafcher ^ 
¿a/ Rabbino B a r tenor a , da! Rabbino ^ íza-
r)a da! Rabbino Mose > da! Padre i<rmr/;er, 
da Villalpando M/aferus , da Connvgius-, da 
Hott't'-iger i da! Padre Mor/», da Waiton, da 
Hardonm, da Spanheim , &c. 

La Societ^ ieíter^ta de' G t í u i t i , in una 
particolar DiíTtnazione fu He Medaglie ÍWÍ?-
thánty rigctta turte quelle medaglie Ebree, 
ie cui infcfizioni fono in caratteri Caldei, 
come fpurie ; e non approva, o dichiara per 
veré , che !e Simaritane. — D i queíte ve 
n' ha di quattro iorte. 

Le prime portano eíprcíío i l nome di S¿-
mon, ed i l íoggttío per cui fu ron o battute, 
cioe !a liberazionc di Gerufalerame . Quelle 
deila íeconda forta non hanno il nome S i 
món r ma folamentc la liberazlone di vSVcw , 
o Geruíaiemme . Quelle della terza forta nón 
hanno, n t S í m o n ^ né la Überazione di S'/o?? ; 
ma folamenre le Epoche, primo anno, fe-
condo anno , &c. La quarta claíTe non ha né 
inferizioni, né eos'alcuna , onde fi poífa giu-
dicare del tempo, in cui vennero battute. 

Le tie prime forte furonó certamente co-
niate dopo i l ricorno dalla cattivita di Ba
bilonia , e nel tempo di Simone Maccabeo, 
dopo che Gerufalemme era (lata iiberata 
da! giogo de'Greci. Ma comecché coniate 
dopo la cattivita, i ! Vzárz S m á e t oííerva, 
che il torcarattere fi trova eíferquello dell' 
antico Ebreo, i l qual'era in ufo avanti la 
catt ivita, e 1'ufo del quale fi era perduto 
da! Popólo, durante i ! fu o foggiorno in Ba
bilonia e ne'!a Caldea ^ raa che fu nítabi-
lito fullo íkífo piede di prima dopo i l r i -
torno d 'eí ío Popólo. Egii aggiugne , che 
le inferizionr fono in puro Ebreo, tal qua
le fi parlava pruna della cattivita i che per-
cio i i carattere é il vero antico carattere 
Ebreo r che il coáurae fi era di fe r i ve re ogni 
^ngua nel fuo propio carattere : che fe avef-
iero abbandonato quefia regola , fi farebbo-
no fenza dubbio ferviti del nuovo caratte
re i_ che aveano portato con loro da Babi
lonia: che non. v i potea eífere alíra ragio-
ne , che quella di ftabilire e ranfettare ogni 
cofa fullo ft«fifia fondarneuto iíi cui i l tutto 
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era avanti la diftruzione di Gerufalemme # 
la quale poteífe avergli indotti a ferviríi di 
queito carattere ne'lor con). E in fine^ 
che queíle medaglie non furono coniate dai 
Samantani , ma dai Giudei e in Gerufa
lemme . 

I i P. Souciet é aííal abbondante su tut t í 
quefti punti , ed alie prove cávate dálleme3-
daglie, ne aggiugne due akre foreüiere: ía 
prima tratta dalla raíTomighanza delle let-
tere Greche, introdotte da Cadmo i l Fe
nicio , con quefto carattere Ebreo, i l qual 
era lo fteffo che quello dei Fenicj, appun-
to come i l linguaggio di quei popoli era 
lo fieíío che quello degli Ebrei. •— La fe-
coa Ja tolta da parecchie varié lezioni delle 
Bíbbie, le quali non poffono bene fpiegar-
ñ altrimente, che col fupporre, che i l i -
bn feritti avanti ¡a cattivita foííero nel ¡o 
ílelTo carattere di cui fono queíle meda
gl ie ; e le quali moftrano, che appunto la 
c o n í o r m i d , che ceríc lettere hanno in tal 
carattere, ha ingannato i copif l i . Dai tüt-
to egU conchiude, che queílo carattere del
le medaglie é i l vero antico carattere E-
breo; e che per giudicare delie varié lezio-
ni del Tefto Ebreo, e delledifferenzedell' 
antiche traduzioni Greche e Latine , o 
da loro fie fie, o dai Te fio Ebreo, fi dee 
aver ricorfo a quefto carattere. Vedi E-

SAMARITANO Pentateuco. Vedi PENTA
TEUCO.' • « u^n?, c^'tc/'k.'.! :¡ : o i - i r 3 

S A M B U C O , SAMBUCUS , un' antico ftru-
mento muíicale della fpezie di quegli a ña
to , raíTomigliante ad una forta di flauto; 
probabilmente cosí detto, perché fatto del 
legno deli' aibero, che i Latini chiamano 
Sambucus, ,•. 

SAMBUCO, fambucus I era anche i l no
me di un' antica macchina da guerra , ado-
prata da Marcello neli'aííediare la Ci t tad i 
Siracufa . 

Ella era si grande, che Plutarco, nelía 
Vi ta di que! Genérale , oíferva , che v i íi 
richiedevano due Vafcelli per portarla. 

S A M I A T e n a , una fpezie di bolo , o 
ierra aftringente portata dali' Ifola di Sae 
mos, fituata nel Mar Egeo , o Arcipelago. 
Vedi TERRA . 

La migliore é chiamata da Diofcoride „ 
Collyrium , perché ufata in medicine di tal 
«orne : d í a é bianeaj aííai c h í a r a , mórbi

da 5 
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á a , facile a ñritolaríl , di buon fapore $ e 
«n poco tenace fulla lingua . 

Ve n ' é u^akra forta, piíi dura , piu 
fporca, e piu vifcofa y chiamata JJ ler -Sa-
in 'tus r in riguardo a certe piccole paglie 
lucenti , che in eíTa frequenteniente fi tro-
vano , diípoñe in guifa di piccole fíelíe. 

Ciafeuna fpeiie é ílimata aíTai aftrin-
gente, atta a feccare, e oettare le ferite; 
avcndo quafi le fíeffe qualita del bolo A r -
rasno . Vedi ARMENO C Armenian ) , e 
BOLO . 

V* é anche una Pietra SAMIA xí^os-S^ 
fiios y cavata dalle miniere della ftcfla l i b 
i a . — QueíV e blanca, e s' attacca alia l in
gua quando 1c viea applieata: íl tien« per 
aflringente, e rinfreícante; e fi adopra an
che dagli Orefici per bruñiré Toro , e dar-
g l i maggior ladro . 

S A M O S A T E N T , una Setta d'antieht 
Aúti tr in i tar) , cosí ehiamati dal lor Capo, 
Paolo * Samofateno, Vefcovo di Antiochia,. 
fotto gl1 Imperatori Aureliano, e Probo. 

* Sonó anche appellati da Agoflino 
Pauliani, e á a i F a d r i del Concilio de 
N i cea, TíauKiuKipiyfrsí-„ 

Egli rinnovb l'erefia d ' A n t e m o n í o , ed 
«bbe var> fentimenti in cornune con Sabel-
Ho, SLC* benché da loro differiíTe n é mo
do di fpiegarli: — Egli affermava,. che i l 
Padre,, ü Figliuclo, e lo Spirim Santo non 
fono che un íolo D i o , ma negava che i l 
Figliuolo, e lo Spirito Santo aveííero^ una 
foílanza reale. Seeonda i u i , , non fufíiQe-
vano che nel Padre, come la parola dell' 
uomo fuííifte nel fuo intelletto. 

S. Epifanio pretende^ che i Samofateni 
fieno veri Ebrei ^ fenzr aítra cofa di piu che 
i l nome di CriÜiani ; aggiugnendo, ch'eíTi 
fi fervonor contro i l miílerio della Trinr-
ú y degü fteffi argomenti „ de'quali fi fer-
vono gl i Ebrei j impugnándolo con loro , 
fotto pretello di mantenere 1' unita della 
Div in i t a r quantunque j i o n oífervino le ce-
riroonie della Legge; 

I I lor Capo fu condannato da un Con
cilio tenuío a Antiochia, m 272, a cui af-
fiílerono piu di íettanta Vefcovi , e fu de
pollo dal fuo Vefcovato. 

SAMPS.^ I , , antichi Settarj» gli íleífij 
fecendo S. Epifanio, che gli Elcejaiti * Ve
di ELCESAITI, 

I S a m p f d nonerano propriamente né E-

bre í , néCr l í l i an i , né Gentil!; bencfié pren-
deífero i l lor nome dall' Ebreo, Semes, So
lé j come fe adoraífero i l So lé . 

Riconofcevano un folo Dio ; fi lavavano 
di fpeffo,, ed erano attaccatiquafi in ogni 
cofa1, alia Religione degli Ebrei . — M o l t i 
di loro- fi aílenevano dal manglar carne. 

Scaligero, dopo Epifanio, vuole che i 
Sampfei foííero lo fteíío che g l i Effeni. Ef-
fettivamente, gli Elcefaitiy Sampfei , Maf -
fa l ian i , ed Ejjenly non pajón» eífer'altro 
che tanti differenti nomi per la medefima 
Setta; quando per avventura i primi non. 
aggiugneíTero qualche cofa alie opinieoi de
gli u l t i m i . Vedi ESSENT.. 

S A N B E N I T O , o SACO BENITO, una 
forta d i veñimento di tela; portato come 
un fegno y da perfone condannate dall' I n -
quifísione. Vedi INQUISIZIONE , €. ATTO 
di FEDE. 

I I San Benito c in forma druno fea pola-
re ; effendo un largo pezzo di panno, che 
pende ingih davanti, e di dierro ; con due 
Croci di S. Andrea fopra di elfo: é d'un 
color giall o ,; e tutto di pinto con diavoli e 
fiammev 

Si fuppone che ÍTa un' imíta i ione dell* 
antico íacco, ufato dai pubblici Pcnítenti 
nella primitiva Chlefa .. Vedi PENITENTE 

S A N C T 1 V I T I Chorea . Vedi CHOREA. 
S a n B i Vtti , 

S A N C T U M SANCTORUM • Vedi SAN
TUARIO.. 

S A N D A L O , SANIVALIUM, 2«!'<rÍKu:', 
nell 'Antichita,, una fpezie di rkca píanel-
la , o caUare, fatto d 'o ro , di feta, o d 
altro preziofo drappo; uíatq dalle Dame 
Greche e Romane;, confifíente in un íuo lo , 
con una cavita da un capo per abbracciare 
la nocca del piede; roa che lafeia la parte 
fuperiore del piede nuda 

Terenzio parla di queílo [ándalo , Utinam 
tibi commitigari videam Jan da lio caput: Vor -
rei ch'ella v i rompeífe la teíta col íuo j a n -
dais * 

Apolíine chiamavafi talvoíta fandaliariury 
[achore di fandali \ la ragion della quale ap-
pellagione ha meífo i Cr i t ic i in grande per-
pleíTua : a leu ni la fanno derivare da una 
contrada dc11a fandaliariu 1, principalmente, 
abitata da facitori di fandal i \ nella quale 
quel Dio a vea un Templo : ma aítri , con 
maggior probabilita, traggono i l nome del

la 
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la centrada da que!lo del Dio , e penfano 
che Apolline fia ftato COSÍ cbamato dal fuo 
veftire effemminaío, coiiie fe portaíle pia-
«e l i e , o / ^ ' da donna. 

'SÁNDALO é anche ufato per la ícarpa, 
o pianelía portata dal Papa , e da altri Fre
ían Romani, &c. quand'officiano ; eíTendo 
ule quale f i fuppone eífere üata portata da 
5, Bartolommeo, 

.Alcuin oíTerva, che v1 era qualche diffe-
renza tra i fandali de' Vefcovi , de'Preti j 
e de' Diaconi. — A i Monací non fi per-
metteavdi -portar fandali y eccetto i a viag-
g io ; come vien'oífervato da JDuCange , 
Saimafio , &c. 

SÁNDALO é anche 11 neme d^una forta 
di pianella, che ancora portano varié Con-
gregazioni di Monaci , o Frati r i íormat i . 

Non confifle in altro che in un puro fuo-
3o di cuoio, legato con coreggiuoli o i ib-
,feie, t u t t ' i l refto del piede reliando nudo. 

I Cappuccini portano fandali ^ i Recolet-
t t , zoceoli: i primi íbno di cuoio, gli ul-
t imi di legno. 

SÁNDALO, fi prende puré per ifpezie di 
barca. 

SÁNDALO é anche un legno duro, odo-
rofo, e di difFerenti colori , che a noi é 
portato dalP Indie . Vedi SANTALO . 

S A N D A R A ' C A , e SAKDRACCA, San-
c a r a c h a , neli 'Iftoria Naturale , &c. una 
preparazione d' orpimento, fatía col fon-
derlo con un fuoco ferrato, e cosí ridurlo 
in una maífa roíía atta a ñritolarfi. Vedi 
OR.PIMENTO . 

La fandaraca , e cib che noi altrimente 
chiamiamo Arfenico Roffo, e Rifigallo , fo
no la ftefla cofa. Vedi ARSÉNICO, e R i -
SIGALLO, 

Chiamafi anche talvolta fandaracha G r a -
corum, in oppoíizione alia gomma fandara
c a , Alcuni diftinguono due forte di fanda
raca Greca: la naturale, ch ' é la deícritta 
qui fopra; e la fa t t iz ia , <.he non é altro 
che ceruífa efaltata dal fuoco , ed abbrucia-

e ridotta in una fpezie di mimo . E f 
una, e T altra fono un veleno. Vedi PIOM-
BO, CERUSSA., e SANDICE* 

La Gomma-SANDÁRACA , ovvcro SAN-
DAR ACHA Arabumj é una gomma bianca, 
Ja quale (cola dal tronco, e dai groffi ra-
ÍTIÍ del ginepro grande, per incifioai fatte 
íáe' calori della State. 
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I I ginepro picciolo, o comune fommi-

niftra aífai poca fandaraca: i l fuo frutto dk 
o i j , acque, f a l i , f p i r i t i , ed eñratti di qual
che pregio nella Medicina. Vedi GINE
PRO . . 

La KjsmmaSandaraca S un1 Ingrediente 
nella vernice. Con eíTa liquefatta neirolio 
di trementina fi fa la vernice fittizia ora 
adoprata da' p i í tor i , e da' facitori di gabi-
net t i . Vedi VERNICE . — S I riduce anche 
in una polvere impalpabile, € fi adopra per 
impediré che la carta non imbeva 1* in -
fehioüro, 

La tnigliore é in lagrime belle e bl inche» 
nette di polvere: con quefta gl ' Ingle fi , 
¡gli Svedefi , &c. fanno un confiderabile 
traffico. Alcuni pretendono, che la gomma 
del ginepro non fia la vera fandaraca ^ ma. 
bensi quella deli' vxjtcedrus , o cedro m i 
nore * 

S A N D I C E , SANDYX, una fpezie di m i 
nio , fatto di ceruífa, o piuttofto di pions-
bo, caicinato , e rubificato; detto anche 
fandaraca fatt izia* Vedi PIOMBO, e SAN
DAR A C A „ 

E1 di poco ufo nella Pittura; poiché i ! 
minio reale , o fia i l vermiglio, al quale 
egli é foft i tuito, fa un colore aflai miglio-
re , piíi lucente, e piudurevole. Vedi VER
MIGLIO , e MINIO. 

S A N E D R I M . Vedi SANHEDRIN. 
S A N G U E , un liquore od umorc ,caldo 

e roífo, che circola, col mezzo di arterie 
e di vene, per ogni parte del corpo. Vedi 
UMORE. FLUIDO, CORPO , & c . Vedi an
che SANGÜIS. 

I l fanguey raentr1 é neTuoí vafi , appare 
all'occhio puro uniforme, ed omogeneo; 
ma quando fi verfa e fi fa freddó, fi fepara 
fpontaneamente in due parti differenti: 1* 
una roífa e fibrofa, la quale fi coogiugne 
in una maífa , e fi chiama truor ; Paitra fot-
tile e trafparente, la quale ritiene la fuá 
fiuidita, quand'é fredda, ed eífendo fup-
polla fpeaficamente piu grave del fa l t ra , 
la fottiene e la porta, e íi chiama fiero, 
ferum, — L a propotzione út l ferum al crúor9 
fi fa dal Dr. Drake in un médium, come 
uno e mezzo ad uno: ma il S^.Bqyle, piíi 
aecuratamente, fa i l ferum f-f di tutt ' i l 
íaragae j e i l Dr. Jur in *— di tutto i l pefo, 
o | della maífa. Vedi SIERO , e CHUOR, 

Col microfeopio, pare che i l fangue con-
fifla 



3 2 o S A N 
íiÜa in piccioli globetti rofí i , nuotantí ía 
tm liquore acquofo, fuppoñi eífere i l cruo-

cd i l fiero i che appariícono diftintiquan-
do fi fono verfati. I I S*. Leevenhoecktom-
puta che queíli globetti fono venticinque 
mila volte piü piccoli che i minutiffimi 
grani di rena; e i l Dr. Jurin gli fa ancor 
piíi piccoli. Con un' accurata mifurazione 
egli ha trovato i l diámetro d 'uno, eguaie 
a = 5 ^ 1 di un pollice, o raeno di d1 
un ordinaria capello della tefta. 

II Dr. Drake penfa, che, quantunque i l 
rápido moto del fangue poífa far parere ro-
tondo i l crúore, e per avventara avvolger-
tie realmente le par t i , con una forta di gi-
xavolta o di rotazione \ puré la lor figura 
non fia naturalmente globofa, quando fon 
verfate, come appare dalla lor coefione, o 
dal ioro congiugnerfi infierne in una maf
ia ; i l che i corpi sferici, che fi toccano 
i n aííai pochi punti , non ion" atti a fare: 
ma al!' incontro egli crede, che quefto Fe
nómeno provi un' irnplicazione delle lor fi
lare Tuna dentro deii 'altra: i l che fi con-
ferraada quanto ha oífervaío i l Y ) r . A d a m í 
col fuo microfcopio, cioe^ che imcnediata-
anente dopo 1' emiflfion del fatigue y que lio 
é si lontano dairefibire alcuni globetti rof
í i , che anzi egli appare comporto di ra mi 
i n f i n i t i , i quali non corronoin altr' ordinc, 
€ fono variamente colorid . Vedi GLÓ
BULO . 

FrincipJ del SANGUE. —Per una Chi-
mica analifi fi trova, che i l fangue confiíle 
principalmente in flemma, qual bafe evei-
colo; in fali vo la t i l i ; in olio , i l quale da 
alcuni foítili efaminatori é ílato trovato di 
due forte; e in caput monuum , o ierra , la 
quale, benché poífa eífer comporta di di-
ve rfe fortanze, eflcnzialmente diíferenti i ' 
una daü 'a l t ra , puré tutto cib che ne rica-
viamo da eífa, é un poco di fale fiífo. 
— Dai migliori fperimenti in querta mate
ria fi rileva, che in fette oncie di fangue 
umano, vi fono cinque oncie e due dram-
me di flemma , tre dramme di un'olio fot-
tile fpiritoío , due grani di un'olio piü den
l o , due dramme di fale, e due incirca di 
térra. 

I I Dr . Jurin aggiugnej che i l fiero, in 
una analifi chimica, efibifce una gran quan-
tita di flemma, ed una piccola degli altri 
principj; ed ail' incontro, i l cruore fommi-
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ni lira mi ñor quantic^i di flemma, ma 
gli altri principj aífai piü copiofaraente, 
che non gli da ¡i fiero. Stante le quali pre-
meífe egli conchiude, che i globetti confi-
rtono ín qualche flemma umto colí 'ol io e 
coi fa l i , e in una picciola quantitk di tér
ra; ma in qual proporzione , ed in qual ' 
modo, ed in quali parti fieno formati , &c . 
non é decifo. Per verita, fi dee confide-
rare, che i princip;, i quali da'Chimici fi 
producono cosí lepara t i , potrebbono eífere 
molto alterati dal fuoco. Cos í , non v' ha 
dubbio, gli olj tratti dal fangue mediante 
i l fuoco, fono di gran lunga diíferenti dall' 
olio naturale, che circola col fangue. A l 
che pub aggiugnerfi, che pub eífere, che i l 
capomorto, i l quale refta dopo la diftilla-
zione, fia una nuova produzione, che non 
abbia efiftenza fotto una forma raífomiglian-
te a quella ch ' é nel fangue. Vedi PRINCI
PIO , ANALÍSI , &e. 

V origine del SALGUE é nel chilo , i l qua
le paífando per le vene lattee, fi fcarica 
nelía f u í c l a v i a ; ove, mifchiandofi col /¿m-
gue^ procedono infierne al deftro ventrico-
10 del cuore; ed iv i ancor piu intimamen
te mefchiandofi , circolano infieme per tut
to i l corpo : finché dopo varié circolazioni 
e fecrezioni alie varié colé del corpo, ven-
gono aífimilati fino a fare una m a fía com
porta uniforme, la quale non pare eíTer'al-
tra cofa, fe non chilo alterato per artifi-
zio della natura, ed efaltato in fangue'^ 
non effendovi alcuna apparenza di qualche 
cofa eftranea mifta col liquore circolante 
ne va/i del fangue, fuorché i l chi lo; eccet-
to quanto era flato prinsa feparato da eífo 
per alcuni particolari effetti, e che al rae-
defimo ritorna, fubito che s 'é fupplito a 
querti: quando non forte, che venga egli. 
forfe a ricevere alcuna porzione d ' a r i ane í 
polmoni. Vedi CHILO , &c. 

Che v i fia dell' A r i a mifia col SANGUE » 
e circolante con eífo l u i , non v ' é alcua 
dubbio; ma fe ve ne fia di piü di quella, 
ch' era dapprima contenuta nel cibo , di cui 
11 chilo é formato, la quertione non é an
cor decifa. I principali argomenti per que
fto addotti, fono, la neceííita della refpi-
razione; la quale fi pub fpiegare fur un* 
altro principio: e i l colore florido che i l 
fangue riceve ne'polmoni, e mortra prima 
nella vena pulmonares i l che fi foftiene con 

uno 
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Wo fpenmento fatro colla parte rofTa gm-
ffiofa del Jangue dopo la coagulazione fulla 
cavata úx fangue, perché , voltandofi la fu-
p e r f i l di fotto, la quale era prima ñera , 
air insu, ed efponeudola all ana, mcaiau-
t j j ¿ j ' jei contatto con quefla ell'acquifta 
un color florido , fímile a quello del fangue 
ne|ia vena pulmonale, Ma altri afcrivono 
queíi'cffetío a!!1 agitazione e ílritolamento 
iíraordioario del fangue ne' polmoni. Vedi 
A R I A , RESPIRAZIONE , &c. 

I n fa t t i , i l Dr. K e t l , Bohnius > Bernoul-
U , ed alcuni altri Fifiologijii Matematici , 
vanno piü oltre . A vendo i l Sr, Boyle efa-
ininato la fpecifica gravita del fangue, e 
trovato che quella del fiero era maggiore di 
quella del fangue , aella proporzione di 1190 
a 1040, cios quafi come 8 a 7 , ne veniva 
in eonfeguenza4 che i l crúore^ o i globetti 
di fangue, foííero fpecificamente piü leg-
gieri del fiero, e cib in grado notabile; i l 
che fi confermava in oltre dali' eííere i glo
betti foftenuti nel fiero, e mentre circola-
no , e quando fon verfati. —Quindi con-
ghietturoífi, che quefti globetti non foffer' 
altro che tenui vefcichette piene d' una fo-
ílanza fottile aerea : e queft' opinione fi con-
fernio coll' oflTervarfi, neÜ'efaminare la cir-
colazione con un microfcopio , che un g!o-
betto di fangue, in paífando per un vaío 
affai flretto, cangiava la fuá figura da una 
forma globofa in una ovale, e di nuovo 
ricuperava la fuá prima figura , fubito ch' 
cgli avea traverfato i l fuo ííretto paííaggio \ 
la qual'apparenza venne naturalmente abba-
•fianza afcritta all' dafiieith deü' aria inchiu-
•fa: e da quefia conghiettura fi fpiegb gran 
numero di Fenomeni deli' economía anima-
Je, particolarmente la Teórica del DT.Ke i l íul 
moto mufcolare. Vedi MUSCOLARE moto . 

Ma 11 D r . J u n n ha efaminato quefto prin
cipio, e fembra che 1' abbia roveíciato . E-
gli ha fatto varj fperimenti, in alcuni de' 
quali i l cruore prima fofpefo alia cima del 
fiero, peí fuoattaccamento ai lati della fco-
¿eUa, venendo tagliato v ia , e pofio in un' 
altro vafo di fiero, immediatamente anda-
.•va a fondo. I n a l t r i , dove i l cruore erafo-
í k n u t o nel fiero, anche fenz alcun'attacca-
mento ai lati del vetro, c puramente rae-
diante le bolle d' aria attaccate alia di lui 
íuperficie ^ col rinchiudere i l tutto in un 
recipiente, e cávame l ' aria, crcpando le 

Tom, V l t 

bolle , 11 cruore fteíTo precipítava: dond' eglí 
conchiude, che le parí i g lo bofe del fangue 
fono piíi pefanti che le fiero fe: e per altri 
fperimenti egli aífevera, che la proporzio
ne delia gravité del fangue a quella del fie
ro é come 1054 a 1030 ; onde eífendori 
prima la quantita de'globetti Habilita a ~ 
del t u t t o , viene fácilmente determinata la 
precifa .gravita del globetti oltre quella del 
fiero. —Percib i globetti d i fangue non 
fono vefcichette piene d'aria, o qualch'ai-
tra fofianza fluida piü leggiere del fiero: 
i l che maggiorraente fi conferma dali'of-
fervarfi, che non fi trova, che i globetti di 
fangue íi dilatino, o foggiacciano a qualche 
alterazione, in un recipiente-cfauflo, quan
do fi efaminano col mezzo^d'un microfco
p io ; laddove, fe foífero pie ni d i qualche 
fluido elaflico, o creperebiiono, o almeno 
fi diffonderebbono ad occupare uno fpazio 
70 o 8,0 volte maggiore. 

Quanto al Calore del SANGUE, gli Au
tor i -fono eflremamcnte divifi circa la cau-
fa del raedefirao: gli Antichi T afcrivono 
ad una vital fiamma, o calore innato ftan-
ziato nel cuore, e indi comunicato al f an 
gue., I I Dr. WHlis immagi'na una forta d' 
accenfione nel fangue j e penfa, che i l di 
lu i calore rifulti dall' eííergli, per dir co
s í , meíío fuoco, e dal perfeverare, ch' egli 
fa, in tale flato. I I Dr. Henfhaw lo fa pre-
durre da un'ebollizionc confeguente alia mi -
flura di due fluidi, tanto diflimili come i l 
ch ilo e'1 fangue, A l t r i hanno ricorfo ai 
principj chimici dell' á l c a l i , e dell' acido ; 
altri all ' azione mutua de'principj, o delic 
pañi componenti del fangue, col cui mez-
2.0 un moto inteflino, e cosí un' inteftino 
calore, o incalefcenza, viene eífettuata . 

I I Dr. D r a k e , con maggior ragione, at-
tribuifce i l calore del fangue alia forza ela-
flica deli'arla inchiufa infierne con queño 
nei vafi: perché 1' aria eífendo inchiufa ne' 
vafi del fangue? proccurerU di diflenderfi, 
e per confeguenza, s'ella ha forzafufficicn-
te , fpingera in fuori le partí del corpo , che la 
inchiudono; col qual mezzo ella fa , che i l fan
gue urti contro i lati dei vafi , i quali avendo 
tuniche raufcolofe e facili acontrarfí], lo tor-
nano anch' efli a di nuovo comprimere, cau-
fando in tal modo una reciproca efluazione nel 
fangue , maggiore di quella , che pubprodurG 
dal puro moto circolarc; ond' eflendo le pat-

S f t i 
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t i de i fo l idi , o vaíi ^ontenent í , meíTe in 
una coñante agi.tazione , fi produce in en-
trambi un ralore, ch'eíTi vicendevolmente 
Tuno airaltro (Comuniqano,. Vedi ATTRI-
ZIONE , &C. 

Finalmente i l Dr. Bcerhaave fpiega i l ca
lore del fangue dall'azione del cuore, e dal
la re-^azione dell'aorta : perché, i l fangue, 
fpinto dal cuore obliquamente centro i lati 
dell 'aorta, gii preme, e confuma<juaíi tut-
to i l fuo momento centro la curvita de' me-
defimi, e vien di nuovo premuto indietro 
dalla figura ed elafttcita di quel vafo. Per-
cib ad ogn' iftante di íempo ciafeuna par-
ticola di fangue aqquifta un nuovo moto , 
un nuevo $torzo e rotazione: quindi ne 
viene una perpetua attrizione, attenuazio-
w%, fregamento d 'angel í , ed una fimilitu-
dine e omogeneith di tutte le par t i ; e quin-
di la maffa ricava la fuá fluiditNa, calore, 
divifione in partlcole accomodate a tutt ' i 
vafi , prefifura ne'tubi laterali, ¿kc. 

N é la caufa della Rojfezza del SANGUE é 
men'ofcura: i Chimici la fpiegano daiTefa-
lazione del di lui zolfo; altri dalla miftura 
de' fughi falini e acidetti coi fulfurei; ed 
altri dal calore del cuore. I Fijofofi Fran-
zefi aítribuifeono quefto roffore alia piccio-
lezza della ü a t u r a , e rotondit^ della figura 
delle particole, che compongono i l cruor€\ 
nulladimeno, come quel roíTo é i l colore 
men rifrangi&ile di tutt i g!i a l t r i , e le figu
re globofe le piü rifrangibili di tutte l ' al-
t re , pare che quella figura fía men'atta di 
tutte Taltre a produrre queño colore. A l 
t r i prendono i l colore del fangue dali' im-
pregnazione dell'aria ne'polmoni; perché , 
che l'aria fia difpoíla a produrre un tal'ef-
fetto, appanfee dallo fperimento fopraccí-
tatb. Vedi Rosso, RAGGIO, RIFRANGI-
BILITA* , &C. 

I4a altri , piu rifervati, non eflendono 
quett'effetto dell'aria piü oltre, che ad ifpie-
gare la differenza della roífezza tra i l 
¿«<? venofo e l 'arteriofoi fupponendo, che 
dopo che i l di lui colore é í h t o elevato , e 
refo pih florido mediante la miüura dell' 
aria ne'polmoni, ei lo ritenga aííai beoe 
neir arterie \ nía che circolando ne! corpo , 
e pórtate per le vene, l'aria trafpiri a pe
co a poco pei pori de'vafi, e lafci i l liquo-
ye con un color piü pallido. 

goerbaave fpiega i l color del fangue daU 
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la flefTa caufa che ne produce i l calore, 
cio¿ dall' atione del cuore, e re-a7Íone d ^ 
lati dell'aorta. Boreili , per aífeverare la 
caufa della roíTezza, prefe una porzioocelli 
di cruore, dopo che fi era feparato, tanto 
quanto fpontanearaente da eífo poteafi, dal 
fiero,, e lavándola frequentemente nclPac-
qua, la trovb íeparabüe in una foftanza 
viícofa e fdrucciosa , compofia di fibre bian-
che o fcoloríte ( l e quali fí alzavano e 
montavano alia íuptrticie deü ' acqua , ed 
iv i fi radunavano in una fchiuma , o pelli-
cella coerente di teflitura reticolata) e in 
una polvere d'un roíío profondo, la quale 
pertettamente precipitava al fondo. Quindi 
appare, che i l color roiTo del fangue Fiene 
a lui comunicato da particole tignenti dj 
roífo, come nel común cafo de 'Tintori , , 
ColFefaminare i l precipítate roíío da parte, 
e col trovare di qual' elemente egli era prin
cipalmente comporto, unaperfona, che ve-
leíTe ragionare fopra i l colore del fangue 
principj chimici , potrebbe con maggiorfonv 
damento fperare di íciorre i l nodo ataiqui-
íHpne. 

Ad ogni modo, quefto color rofío, bea-
ché trovato generalmente in tut t i gíi anima-
l i terreftri, non é ancora aííblutamente ne-
ceífano ed eflenziale; eífendovi delle fpezí© 
intere, che hanno i l loro liquor cireolan-
te , o fia fangue, biance e l ímpido: al che 
i l Dr. Drake aggiugne un'efempio d1 un j a n ' 
gue puramente blanco, come i l latte, i l 
qual'egli cavo dalla vena mediana d' un' 
uomo, ed i l quale, quando fi raífreddb, 
non feparofTi in un grolfo ( crajjamentum ) , 
come ¿'ordinario fi ía dal ro í te ; né fom-
mimítrb alcuna fchiuma, o fiore, né di-
ventb agro nel confervarlo , come fa i l 
latte. l i D1. Beal ci da un'altro efempió 
41 firail forta; e i l Drf Lower ne aggiugne 
un terzo, d' una perfona che versb tant» 
fangue dal nafo, finché alia fine i l brodo, 
ch'ella hevea, feorreva, poco alterato pee 
quella v ia , come fangue. 

Cangiamenti , e dífordini del SANGUE . 
— Dai principj, o parti coílituenti fo] fan
gue , fopraccennati, variamente combinatl 
e diftribuiti dal moro circolatorio impreífo 
dal cuore, e dal moto ojedtatorio ejpanfíV9 
dell' aria diífeminata e frammeífa / e dalla 
re-azione dei vafi contrattili, veagono tut-e 
te le proprieta ed Dperazione del fangue* 

Da 
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í )a quefta miftura d 'e lemení i , e dalla loro gue h ufuaimente accompagnato da unage-
Jiiolle compofizione? egli divien fufcettibile nerale atrofia^ e da un logoramento e corro-
di varié alterazioni, ed impreírioni; le prin- fione di alcunc partí partrcolari i onde ne 
cipali di eui fono , h coagulazione, laquale derivano fierofe fluíftoni, pofteme, ed u l -
ufualraente i ' accompagna fuori del corpo, cere, fpezialmente ne' polmoríi y la cui te-
alle volte,entro i l medefimo, e quafl fem- ñera íbftanza vefcicofa é piia fácil mente mo-
pre con un intraprendimento artifiziale , lertata , che ogni altra, dall'acrimonia del 

j fempre mortale: e la dijjoluzione, la 
quai'é giuflo opporta alia prima, e coníi-
íte in una tale comminuzione o flritolamen-
to delle partí fibrofe del fangue^ che lo 
rende in'etío per la feparazione del cnm'e 
dal fiero. Queft'é fovenfe la confeguenza 
delle febbri maligne e pellilenziali T &c. e 
viene parimente cania ta da alcuue fpezie di 
veleni. 

Queíle due contraríe afFezioní del fangue 
vengono dal T>K Drake afcritte alie fpezie 
oppoíte de ' fa l í , dtgli acidi , e degli alcaU 
volat i l i . Perché, ag^ugn'egli , quantunque 
in un corpo umano non fi trovi akun'aci
do fincero, né poíTa quefto, in fa t t i , eííe-
re confiüente colla vita ^ nuliadimeno pub 
egl i , come anche dr fpeífo avviene, entrar 

fiero falino.. Vedi CATARRO,: CORPULEN-
ZA , &C. 

V i fono altre affezioni del fangue y che 
rifultano dalla di lui difordinata temperatu
ra e mií lura , in rifpetto alie partí terree; 
le cui confeguenze fono, la psef ra, &c. Ed 
altre, che non nafcono originalmente da 
qualche difcrafta, o indebita miílura degli 
elementi, ma da un alterazrone nel di luf 
moto ; tal quale íi é un'aumento o dimi-
nuzione del di lui moto progreffivo, o fr-
milí cangiamenti nel di lui moto inteftino; 
onde provengono le fermentazioni fopran-
nafurali. — Qal le oceafioní poffono effer 
var ié ; alie volte le febbri, ed altri malí 
cagionati da ripienezzc, difordini, ínfred-
damenti, efercizio violento, &c. donde le 

si comporto nel fangue y che ne imbriglf i i atonte;, altre volte qualche latente maligni 
fal volatile alcalino á ú fangue y e cosí im 
pedifea la dovuta attenuazione e miílura 
delle varié par t i ; come n ' é i l cafo-in una 
diabética, e per avventura in una chlorofis, 
in cui úfangue é denfo, e íntorpidito: dali' 
altra parte, quando i falí alcalini fono trop-
po foprabbondanti y i l fangue diventa trop-

ta dell'aria , donde i mali epidemiei. 
I I fangue cosí variamente compofto e 

circoflanziato) vifita anche le pib minute 
partí del corpo , mediante i l fuo moto cir-
colatorio: la caufa e ' i corfo del quale ít 
vegga fotto C r R C O L A Z i O N E . — I n queílo 
g i ro , que He particole del fangue, le quali 

po fottile e fluido, cosi che é perduta la meglio fi conformano alia figura e íku t tu -
differenza delle fue partí coíl i tuenti . ra delle partí per cui elle paflano, vengo-

U n altra affezione frequente nel fangue no appofte alie raedefime , o peí di loro 
fi é , una troppo grande abbondanza d' o l j , 
o particole oliofe, col cui mezzo le partí 
attíve del fangue reftano troppo imbarazza-
te, e ditenute quelle partí che dovrebbero 
efifere fpartate per ufi peculiari nel corpo; 
« forfe troppo lubricati i folidí, per cui egli 
paflfa, vizíatane la lor tenfione o figura, 
raggricchiata, rclaíTata , &c. donde la pi-
grizia c la poca attivíta della gente ben 
grafla. — L a contraria afFeziooe a quefta 

crefeimento ( accre t ío ) , o per la riparazio-
ne di quelle, che la forza continua e rá
pida del fangue feco vía ne porta. Vedi 
NUTRÍZIONE „ 

Cirea la materia della nutr íz íone, o la 
forgente, onde i l nutrimento deriva, fi é 
molto difputato fra i Medici , e gli Anato-
rn i c i ; pretendendo alcuni, che fia un fugo 
nutritivo incamminato pei polmoni; a l t r i , 
la l infa, altri i l chüo ; alcuni, i l fiero del 

1* é i l difetto d'olio nel fangue; i l quale fangue, altri i l crúor e , che qualificano di 
cílendo, per cosí d i r é , i l di lu i balfamo, fucco univerfale nutrimentofo, &c. Ad ogni 
rodera e preferva le partí dal fregamento e modo tutt i queíl i , eccetto quegli che ían-
corrofíone dei í a l i . Je cui punte o filt ven- no paliare i l nutrimento per g i ine rv í , fan-
gono in certo modo fa trovare la lor guai- no del fatTgue un veicolo , che conduce te 
" V " m-ater*a m o r ^ a e balfamica, partí alimentan per tutto i l corpa, qua-
reltando cosí impedíta la di lor atrnzione íunque elle fieno, e qualunque fiane la lor 
contra le partí folide: queílo ílato del fan- forgente: ma per avventura a motivo dell 
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eterogeneitk di quello, o deüa di luí cora-
pofizione di differenti elementi, non fe ce
ro lui Ikííb in fluido nutr i t ivo, fenza r i -
ñrignere una tal facolta ad aíeune partico-
lari parti del medefitno. Ma i l Dr. Drake 
non ha fcrupolo di d i ré , che i l fangue, nel-
la fuá piü ampia accettazione, coiae cora-
poito di tuííe ie parti di íopra deicritte, é 
abbaftanza fempiice ed omogeneo per gii 
propofíti deüa nuír izione; e che ogni di 
lui parte contribuifce quaicofa, maicrial-
ratnte, o Üruraentalmente , alF aunaenta-
zione , o riparazione delle parti , per cui 
egh paífa. 

Per Ja maniera , con sui i l fungue é for
mato, e come i l chilo venga aííitmiaío m 
jungue. Vedi SANGUIFICAZÍONE. 

La quanttta del SANGUE nel corpo urna-
no, é ííata variamente flinaata d^ varjAu-
ton : I I Dr. Lomer lo computa in un' uo-
mo ordinario, a circa vean libbre; i l Dr. 
Mou¿in , oflervando la proporzione del pefo 
di var; aniraalí al lor fangus , lo llima a 
circa ~~ del peía di íutto 1' uorao , i l che 
ipub montare a otto o dieci libbre: i l Dr. 
K e i l da un calcólo fondato fulla proporzio
ne delle tuniche ai diameíri dei vaft, fave-
dere, che in un corpo peíante IÓO libbre y 
ccnto libbre di effo fono fungue, ma allora 
íotto fangue egii inehiude i íucchi á ú d m t i 
Ünfatici , dei nervi , e d' altn vafi , che ío-
po dal meátüímo fegregati . 

Quindi egii anche propone un método di 
¿etermi^are la vclociía del fangue : perché ? 
come ciafcun ventrkolo del cuore é capace 
di ricevere un cmcia di fangue i eíTendopie-
ni neli* IOF diaílole, poííiamo fupporre ^ 
che ne g j 0 m fuori cirsa un' oncia ad ogni 
filióle. Oraj i l cuore batte circa 4000 vol
ts i» un' ora j d un que y ogni ora 4ooo on-
€'m f o ^^o libbre di fanguej paffano peí 
cuore * Coficehé una quantita di fangue 
eg¿iale airiEitera maffa, paífa i n due ore 
e mezza: roa, la focoma delle íezioni des 
rami d' un' aríeria eííendo fempre inaggiore 
di quella del tronco, la velocita del fangus 
andra coftantcmente diminuendofi a nwíura 
che 1' arteria fi divide i- e la ragione deüa 
fuá minore alia fuá maggiore veiocita nelle 
arterie íi tsovtrk cosi eífere come 5Z23 a 
l . D i nuovo, ie Vene fono alie arterie, 
come 441 a 324 i per i l che, come i l fan-

xi%Qxm ai cuore raediaote k vene j la 
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fuá veiocit^ verr^ fempre pih díminuita , e 
fi troverk ch' ei íi muove piu lentamente 
nslle vene, che nell' aorta, 7116 voí te . 
D i nuovo, quanto piu i l fangue s' allonta-
na dal cuore, tanto piu lentamente v i r i -
torna. 

I loro tempi fono direttamente come gl i 
fpazj, e reciprocamente come le velocita-
di j confegueotemente, qualche parti poífo-
no eífere alcune migliaia di volte piu len
te, nel ritornare al cuore, che alcun'al-
tre. — D a l diámetro dell* aorta , e dalla 
quantita del fangue cacciatone fuori ad ogni 
pullazione , viene la veiocita del fangue 
nell' aorta fácilmente determinata, e trova-
f¡ eífere a ragione di 52 piedi in un m i 
nuto , 

Ma i l Dr. Jur'm dimoftra , che in qual
che due arterie che trafmettono cguali quan-
titadi di jangue , i l momento del fangue é 
raaggiore nell'arteria piu rimota dal etrore ,; 
che «ella piu vicina; e che. i l fuo momen
to é maggiore in tutee le arterie capiliari 
iní ieme, che nell'aorta; e , finalmente , che 
i l momento del fangue é maggiore in aleu-
na delle vene, che nell' arteria ad efla cor-
rifpondente; e pereib raaggiore nella vena 
cava, che nell' aorta . 

I n fine, ei fa vedere , che i l momento 
del fangue nella vena cava, é eguale a quel
lo deüa quantita del fangue gktato tuor i 
nell'aorta ad ogni fíftole, la cui veiocita 
é tale che palfcrebbe 1' intcra lunghezza delT 
arterie, e delle vene nell'intervailo di lem
po tra due pulfazioni ; e che 1' a ño luto mo
mento del fangue nella cava , fenz' alcun r i -
guardo alia reíillenza, é eguale al momen
to del pefo di trenta libbre che paífa okre 
lo fpazio d' un pollice in un fecondo . ~ Ma 
fí n o t i , che i l moto del fangue viene qul 
fuppofto equabüe, i l che non é in rea!ta» 
Vedi CUORE . 

Per la depurazione del fangus , e come i 
fucchi animaii fieno fpartati da effo. Ved i 
ANÍMALEWSECREZIONE . 

Quanto alia trasfuftone del SANGUE di un* 
ansraaíe nelle vene di u n ' a l í r o , prima in-
trodotta dal Dr. Lower , le ne veggano i l 
mé todo , e gli effttti fotto TRASFÜSIONE . 

Melle Tranfaziont Filofofiche abbiamo va
ri elempj alfai ftraordinarj di fpontanee emor-* 
ragic , o effuíiom di ¡angue; particolarmen" 
te 4' una fancmlla che verso fangue dal na» 
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fo , dair orecchíe , « ^ U a parte direíana 
de! capo, per tre giorm; dal g.omo terzo 
f i n a l íefto, fudb fangue dalla tcita i ll le
ñ o Piorno, vaso fangue dalla tefta, dalle 
fpalle, e dalla cintura i e per tre giorni di 
DIÜ continub ella a vcrfarne dalle dita de' 
piedi, dalla piega delle braccia, dalle giun-
ture delJe dita di ciafcuna mano , e dall' 
crtremitadi delle dita , fin ch' ella m o r í : 
Dopo la di lei morte fi trovarono, ne' luo-
g h i , ond' il fangue ufciva , piccioli buchi 
íimili alie punture di un' ago. Vedi EMOR-
R. AGÍ A • 

Fer lo riflagnarfi del SANGUE. Vedi Sxr-
TíCO. 

SANGUE di Draga. Vedi l 'Árí ico lo DRA-
GONE . 

SANGUE grumofo . Vedi l'ArticoIo GRU
MO. 

SANGUE di Salamandra , un termine , che 
í Chimic i danno ai vapori roffi , i quali , 
ncl diilíllare lo fpirito di nitro , montano 
verfo la fine, e riempiono il recipiente di 
rofse nuvole . 

Queí le fono le piíi fifse , c le piu forti 
parti dello fpirito; e niuna cofa, fuor del 
nitro , da un v-apor roíso nella dií l i i lazio-
nc . Vedi NITRO . 

SANGUE di Criflo , é la denominazione 
di un' Ordine Militare iní l i tuito a Manto-
va nel 1608, da Vicenzo Gonzaga I V . L a 
fuá divifa era , Domine probajii me j ovve-
r o , Nihi l hoc trijle recepto. 

Hermane parla di que í t 'Ordine , ed ofser-
v a , che prefe il fuo nome da alcune goc-
cie del Sangue di Crifio, che , come dicefi , 
fono ríate confervate nella Chiefa Catte-
drale di Mantova . 

I I numero de' Cavalieri fu riftretto a 
venti , oltre il Gran-Maltro; il cui officio 
venne annefso a lui Iteíso ed a' di lui Suc-
ceísori k 

V é anche una Congregazione di Mona-
che a P a r i g i , chiamata eolio ftefifo nome, e 
ch 'é una níorma di Bcrnardine . 

Cavar SANGUE . Vedi PHLEBOTOMIA . 
Periodo del SANGUE. Vedi l'Articolo PE

RIODO . 
S A N G U I F I C A Z I O N E , nell' economía 

anímale ; l'azione con cui il chilo é con-
vert í to m fangue. Vedi CHILO , e S A N-
G U E . 

U Sanguificaziovc fuccede aila chilifíca-
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zlone j ed é feguitata dalla nutrizione . V e -
di CHILIFICAZIONE, e NUTRIZIONE. 

L a Sanguificazione fi fa c o s í . I I chilo aven-
do paí íato le vene lattee, che fono di varié 
forte , fi rende nel fangue alia fubclavia ; 
donde i due umori paflano infierne al ven* 
tricólo deftro del cuore, ove effendo ancora 
piu intimamente mefcolati, circolaao infie
rne per tutto il corpo; finché , dopo varié 
circolaziom e depurazioni ai varj colatoj c 
filtri del corpo, diventano aíf imilat i , o w e -
r o , come loehiamano i C h i m i c i , cohobati^ 
di modo che non fanno che una fola unifor
me comporta maí fa , la quale non pare che 
fia altro , fe non chilo alterato deU'artifhio 
della natura, ed efaltato in fangue . — I n 
t í f e t t o , non apparifee, che qualche cofa cüra-
n e a , fuor del chi lo, fia m i ñ a col liquorcir-
colante , eccetto cib che fu prima feparato 
da effo per occafioni particolari; quando per 
avventura non ncevefs' cgli qualche porzio-
ne d'aria nei polmoni , il eh' é un punto 
lungameme difputato , e puré appena affe-
verato. Vedi A R I A , e SANGUE, 

In fatti , che vi fia una quaníita d'aria 
m i ñ a col fangue, c circolantecol medefimo, 
é gi^ conceíTo ; ma fe quefta fia di piu di 
quella, che prima conteneafi ne' corpi , dê  
quali era formato il chi lo, fidubita aífai: i 
principali argomenti per c ib , fono, la necef-
fita della reípirazione^ ed il color florido ch' 
ii fangue riceve ne' polmoni, e ch'egli pri
ma fa vedere nella vena pulmonare. — M a 
il primo fi fpiega in modo foddisfacente , per 
altro verfo. Vedi RESPIRAZIONE. 

L ' ultimo é principalmente foüenuto con 
quefto fperimento ; che il fangue cávate per 
í'alaífo, e lafeiatofi coagulare , col voltarne 
insíj il fondo, che prima era nericcio, ef
fendo ora efpoílo al l 'aria , acquifta un color 
florido, fimile a quello , che offerviamo nel 
fangue della vena pulmonare. . 

G l i Antichi fiettero aífai perpleífi circa la 
fede della fanguific tzione, o circa il luogOj 
e i ' i l irumcnto, dove , e con cui ella fi effet-
tua : fe nel cuore, o nel fegato, o ne' pol
moni? m a , fecondo la dottrina de' Moder-
n i , il cuore , il fegato, i vafi, &c. non con-
tribuifeono in altro modo al cangiamento 
del chilo in fangue, di quel che contribui-
fca il Solé al cangiamento del m o ñ o in vino* 
Vedi CUORE , FEGATO , &c . 

G l i Antichi aunbuivano la fanguificazio-
ne ad 
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ne a.d una ipotemd, p ía f l i ca . — Nel l ' ultimo 
Secólo , quando la Chimiea fu introdotta, 
la fanguificazione r e quafi ogni altra cofa, 
dovca diere effettuaía da un fermento; c i 
Mediei di que' tempi , erano affai folíeciíi 
quanto alia particolar officina, dove quefto 
fermento fr preparavaf e confervava. A lcu-
nr voleano , che queíía foíTe il fegato, altri 
Ja m i l z a , &.c. M a ora la vera aozione é di-
ch i a ra ta.-

D i fanguificaztene poffiamo ammettere due 
gradi y il pr imo , che non afcende ad altro 
ehe ad una con fu fio ne, o fia tale intima mi-
flura di partí , ehe bafti a cosí confondere i 
differenti liquori coloriti ? che la bianchez-
za del chilo venga a perderíi od annegarfi 
fiella roífezza del fangue r di modo che mai 
piu non apparifea nella fuá propria figura e 
colore.- No i fupponiamo, che cib poffa farfi 
per fole replícate circolazioni: quante cir-
eolazioni fieno a cib neceíTarie * é difficile 
i{ determinarlo , 

I I fecondo grado di fanguificazione fi é r 
quando le parti del chilo fono talmente efaí-
tate,. o Üritolate e fottiiizzate, che perdo
no ogni propenfione ad una feparazione coa-, 
gulat iva, tal quale i' hanno nel chilo e nel 
latte r 

A quefli due gradi fe ne puo aggiugnere 
un terzo , in cui le fibre e i filamenti del 
fangue crudo vengono talmente rotti e me^ 
fchiati col fiero, che quefto piü non fia di 
siuovo feparabile da' msdefimi. — QueíF é 
una fanguificazione mórb ida , e tale appun
to avviene nelle febbri, & c . aceompagnate 
da un fudor fanguigno, da macchie porpo-
riney &c , 

I I Dr. Drake non dubita punto, che tut-
íi queüi gradi á\ fanguificazione vengano proc-
eurati da reitérate circolazioni , in cui tan
to il moto inteftino , che il progreílxvo , co-
fpirano alia miftura e ftritolamento delle par
ti avventizie. Senza dubbio hanno il lor pe
riodo determinato, nel quaíe acquiftano la 
lor perfezione ; benché non fappiamo?. dov* 
cgli precifamente eífer debba. 

S A N G U I G N O ; di fangue / ovvero, una 
cofa che abbondadi fangue^ Vedi SANGÜE, 
e SANGUINOSO. 

SANGÜIGNO Temperamento , o Cofihuzio-
ne , é quella , in cui il fangue ed il calore 
predominano. Vedi TEMPERAMENTO, 

L e Coftituzioni fanguigne richieggono un 
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frequente ufo di cávate di fangue. L a gen» 
te fanguigna é per lo piíi vivace , ardita, 
coraggiofa, e anche profontuofa. — Q u i n d i 
fperanze fanguigne, c io¿, fperanze fort i , f¡jH 
cure, &c. 

SANGÜIGNO, ne\V ¿íraldica , i! colore ^ 
che gli loglefi ufualmente chiamano, Mur-
rey, c h ' é una fpezie di porporino; eífendo 
fatto di lacea roífa , tinta con un poco di 
bruno di Spagna. Vedi PORPORINO i P u r 
pure) . 

Si rapprefenta, nel ío fcolplre, col raezzo* 
di cancelli trasverfi come porpora; ed é per 
lo piu in; ufo- in Inghilterra nelle cotte de*" 
Cavalieri del Bagno , of the B a t h . 

Quando fi porta da N o b i l i , fi chiama piíi 
tofto Sardónico; e nelle cotte di Principi So-
v r a n i , Coda di Dragonea 

SANGUIGNA Pietra , Lapis Sanguinalis, 
una fpezie di diaspro , portato dalla Nuova 
Spagna , d' un colore bruno feuro , fegnato 
di macchie d' uaro í fo fanguigno . Vedi DÍAS-
PRO.-

G r i n á l a n i lo tagliano informa di cuore, 
e fe ne fervono neli' emorragie r ne' meflrui 
fmoderati 5 ed altri fluífi di fangue. — I l 
paziente lo appliea eolio fírignerlo nella fuá 
mano defba , avendolo prima intinto neli' 
sequa. Talvolta é appefoalla parte , donde 
fcola il fangue.- Vedi AMATITA .-

SANGUIGNI Occhi; unamalattia deglroc-
chi , cbiamata dagli Inglefi blood-fchmen, 
la quale fa che i vafi del fangue fieno tanto 
diftefi, c ftirati, che gli occhi neapparifea-
no roffi . Vedi OPHTALMIA ^ 

S A N G U I N O S A Mano , in Inglefe bloody-
handy uno delle quaítro fpezie di delitti nel
la forefla del R e , peí quale il reo eífendo 
prefoy colle fue m a n í , od altra parte, im-
brattate di fangue, figiudica, ch'egli abbis 
ucci ío la fera , benché non fia acchiappato 
in atto di cacciare. Vedi FORESTA. 

SANGUINOSE Pioggie r Vedi i 'Art icolo 
PIOGGIA « 

SANGUINOSO FlujJ'o . Vedi FLUSSO , e 
DISENTERIA . 

SANGUINOSA Orina , un difordine, orna-
lattia , in cui l'orina viene via mifta col 
fangue, in maggiore ominor quantid . V e 
di ORINA , 

I I fangue qul fparfo y viene ufualmente 
dagli arnioni , quantunque talvolta dalla ve-
feica o ureteri. — C i b caufafi alie volte da 

un rao-



un moto violento, o da una caduta ful dor
i o , che cagiona una rottura d alcuno de 
vafi del fangue del e partí onnah : alie vol-

fi é un' eíFeíto di qualche lubita íopprel-
fione dell' emorroidi, o de' raeftrui. L a pie-
ira fpezialmente negli arnioni , caufed.pu-
re frequenti paroíliími di quefto male : e le 
cantaridi preíe i n í e r n a m c n t e , od .anche ap-
plicate efternamente fenza acidi , avranno 
lo ñe í ío eíFeíto . — L ' o r i n a fanguinofa é un 
terribile fintonio nel vajuolo, e nelle febbri 
maligne ; benché in alcune occafioni íiaíi tro
vara critica , ed abbia portato via il maie , 

:SANG.UÍS , nella Mei i c iua , ¿kc. Vedi 
;SANGUE. 

SANOUÍS , -negli Antichi C o ñ u m i Ingk-
f j , denota un diritto o íaco l ta , che il prin
cipal Signore del Feudo anticamente avea di 
giudicare e determinare caíi , che importa-
vano fpargimento di fangue . — De murde-
ria & raptu , de igne , de Sanguine^ .&c. 
Monaíl:. 

• S A N G U I N E M Emere , era un'obbliga-
7,ione, cui íoggiacevano gli abitanti di al
cune Signorie { Manor) r!eome quelia di Gren-
dori) in Inghilterra, di comprare e redime-
re U lor villano fangue, o tenuta, e faríi 
uomini l iber i . Vedi VILLENAGE^ 

. SANGUIS Caprinuí , o Hircinus , il fangue 
áel becco, ofalvatico, o d o m e í l i c o , il qua-
le fi prepara, con grande precauzione , per 
eíTere .adoprato nella Medicina , e che da 
mol ti íi fuppone avere qualitadi aííai íiraor-
dinarie. 

•Le principali .precauzioni fono le feguen-
t i : il becco non ha d'aver piíi di quattro o 
cinque anni ; íi dee alimentare per un tem-
po confiderabile d'erbe aromatiche , parti-
colarmente di quelJe della fpezie di faífifra-
g ia; íi ha da cavare dalla gola , o dai te-
iticoli , taghandoli ; ma non íi dee adope
rare quello che viene il primo , né i' ulti
m o , eí íendo quello troppo pieno d'umidi-
t^,, e q u e ñ o troppo fpeflo; 1'operazione non 
fi ha da fare che in Luglio ; ed i l fangue 
fi mette in vafi di térra, e fi fa feccare al 
S o l é , o all' ombra; e , finaliTicnte, vien 
meífo in boccie per fervirfene all' occafione. 

T r a Taltre virtu fpecifithe atíribuite al 
fangue di bteco, le piu notab.ni fono, ch' 
egh guarifee la punta fenza cavar fangue; 
•* di íc iogl ie la pictra nella vefeica ; col pren
derlo in veicoli proprj per quefti ma l i . 
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"Per eííer buono, ha da eííere ed rema mea 
duro , e difficile a fpolverizzare . 

SANGUIS DracontS) nella Farmacia . V e 
di DRAGONE. 

S A N H E D R I N % o Sanhedrim, SYNE-
DRIUM, preíío gli Antichi E b r e i , il C o n -
figho Supremo, o Corte di Giudicato della 
loro Repubblica ; in cui ípedivano futí5 i 
grand'affari della Religione , edel Governo. 

* L a parola deriva dal Greco ^•jyíS'ptoy ^ 
un Configlio, ¿fffemólea, o Compagnia-
di gente che fiede infierne ; da c m , con 
infierne, e Mpée, feggio , 

Molt i Letterati convengono , che foffe 
in í l i tu i to da M o s é , Numeri c. xr . che fof
fe c o m p o í i o alia prima di fettanta perfone, 
tutte inípii-ate dallo Spimo Santo , le quali 
giudicavano í ina imente d'ogni caufa, e ne-
gozioj e ch' egli fuffiíleííe , fenz' intermif-
í i o n e , da Mosé fin© a Efdra . — Altr i pre-
tendono , che il Configlio dei fettanta A n -
ziani , í labilito da M o s é , Nura . c . x i . era 
t e m p o r á n e o , eche non í enne dopo la di iui 
morte,; aggiugnendo^ che non íi trova a i -
cu n fegno di qualche fimil Tribunale per
petuo ed infallibile m lutto i l Vecchio T e -
í l a m e n í o , 

G l i E b r e i , per altro, foí lengono v ígoro-
famente 1' antichita del loro gran Sanhedrin : 
il Sr. Simón fpalleggia e difende le loro pro-
ve , e il Sr. le Clerc le attacca. — C o m u n -
que fia 1'origine e l o ñ á b i l i m e n t o á ú S a n h s ' 
d r i n , certo fi é , che fuffiftea nel tempo del 
noííro Salvatore ; che fi tenea in Gerufalem-
rae j e che ad elío appartentva la decifione 
di tutt'i piü importanti afFari. -— II Prefi-
dente di queft' Aífembiea íi chiamava Naft . 

V erano parecchi Sanhedrin inferiori nel
la Paleílina , íu t t i dipendenti nal f^xm San
hedrin di Gerufalemme , Ciafcuno inferior 
Sanhedrin con fi (lea in ventitré perfone ; e ve 
n'era uno in ogni Ci t ta e Borgo . Alcuni 
dicono , che per avere la facolta di tenere 
un Sanhedrin , fí richiedeva, che vi foífero 
cento e venti abitanti nel luogo. Dove gli 
abitaati non glugnevano al numero di cento 
e vent i , üabil ivano folameote t r e G i u d i c i . 

Tanto ne' grandi, che negl' mftriori S a n 
hedrin , vc^ivano ammcíTi e Sacerdoti, e L e -
v i n , e La ic i , di tutte le T r i b u , purché 
foíTero di ftirpe nobile, r icch i , favj, fenz* 
alcuna macchia di corpo ., ed efperti nella 
M a g i a ; la qual'ultimaquaiita íiiraavafi ne-

ccfsa-
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ceflaria, per rendcrgli abili ad ovviare , e 
diflruggere una tal' arte : le perfone affai 
vecchie, e gli Eunuchi n' erano efclufi. 

I n ogni Sanhedrin v' erano due fcribi; l ' 
uno per mettere in iícritto i fufFragj di que-
g l i , che votavano per la condannagione; 
i'altro per notare i fuífragj di quei che vo
tavano per F a f ío luz ione . 

Seldeno ha un' Opera erudita , che tratta 
del Sanhedrim Giudaico, áeSj/nedri is; ftam-
pata a Londra nel intre vo lumi , in 
quarto. 

S A N I E , SANIES, nella Medic ina , una 
materia íb t t i l e , l impida, fierofa; la qüale 
efce dalle ferite, e ulcere : dai Greci cbia-
mata 'Ixáp. Vedi ICHOR . 

Galeno la paragona al fiero : ella differi-
fce da pur , marc ia , ch' é piu denfa e pih 
bianca • Vedi P u s . 

S A N I T A * . Vedi l'Articolo SAIUTE . 
S A N T A L O , fantalum , un legno duro , 

pefante, odorifero, e medicinale, portato 
dalT Indie Oriental i , di qualche riputazio-
n e , in qualita di feccante, aíTorbente , e 
indolciante. 

V i fono de' [antal i di tre differenti colo
rí ; cedrino, bianco , e r o í í o . G l i alberi, 
da' quali vengono prefi , fono tutti della ñef-
í a fortaj e fi fuppone, che i lor colorí dif
ferenti non nafcano che dalla differenxa dei 
c l ími , ove qrefcono; alcuni dicono, dalle 
differenti parti del!'albero , dal quale fono 
prefi. 

T u t t i íí tengono per un poco aftringenti, 
Cí atti a corroborare íl cuore ed i l cervello, 
«d a ferrnare 11 vomito ; e s' adoperano di 
ípeífo in acque cotte, e cervogie m e d í c a t e , 
contro le doglienze fcorbutiche. 

L'albero e incirca deli' altezza del noce 
Europeo: le fue foglie raffbmigliano a quel-
le del leotlfchio; i fuoi fiori fono turchini , 
€ tirano al ñ e r o ; íl fuo frutto é dellagran-
dezza della noftra ciriegia, verde alia pri
m a , e pofcia facendafi ñero a mifura che 
íi matura i e d' un g ü i l o aíTai fievole o 
quafi infipido. 

I I f á m u l o cedrino é ftinjato íl migliore : 
v k « e portato dalla C h i n a , e da Stam ; é 
giailo, p e í a n t e , c di buon'odore; s'adope-
í a nella Medicina , come anche da' profu-
mier i . 

II famalo bianco h men' odorifero j viene 
dáli' Kola di T imor . 
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I I roffo ha men' odore di tutti gli altri; 

ma é il piü aflringente ; egli viene dall1 Tfo-
la Tamajjar in , e dalla Cofta di Coromandel, 

S A N T I , SANCTI, nella Chiefa Romana, 
perfone fante defunte, e pofcia canonizzate 
dal Papa; dopo varié ínforraazioni , e cerí-
monie . Vedi CANONIZZAZIOXNE . 

U n o dei punti , in cui i Caitolici R o -
m a n i , e i Prote í laní i differifcono, fié, che 
i primi ricorrono ai Sant i , g l ' i n v o c a n © , gli 
fupplicano, &.c. d'intercederé per loro ; lad-
dove i fecondi tengono per fufíiciente di pro-
porre i lor buoni efempj per la noftra imi-
tazione. Vedi LATRÍA. 

I I numero de'Santi , d ichiara í i , come ta-
l i , nella Chiefa Romana , pare ad alcuni 
prodigiofo: il Padre Papebroche ne conta 1700 y 
o 1800 morti il primo di Giugno folamen-
te. I Proteftanti fi ílupifcono della gran quan-
titíide'.S¿m¿ del Martirologio. II PadreMs*-
billon, in una particolar DiíTertazione fopra 
il culto de' Santi ignoti , offerva , che ñ 
onorano alcuni S a n t i , ¡qual i forfe non era-
no Criftiani ; e i di cui nomi non furono 
mai conofciuti, QuÍKídi, nella neceffita di 
dar loro i l nome, fono ftaíi chiamati San
ti Battezzat i . Egl i aggiugne, che alcuni 
implorano ogni di F ifiterceíTione appreíí® 
Dio da Santi) de' quali fi pub dubitare af
fai , fe fieuo eglino fleíTi in Cie lo . V e d i 
RELIQUIE , MARTIRE , &c. 

I I Padre Papebroche r e i di lui Afsocia-
ti , fono ftati lungamente impiegati nello 
fcrivere le V i t e , e gli Att i de' S a n t i : efli 
gli ordinano ciafcuno nel giorno dell 'annoj 
in cui morirono : per gli primi fei Mefi ns 
hanno pubblicato vcntiquattro volumi in fo^ 
glio ; e dalla morte di Papebroche , feguita 
nel 1714, fino al 1727 , i di lui fuccefsori 
ne hanno dato fuora due altri . Vedi AT-
TO , e BOLLANDISTI . 

S A N T I F I C A Z I O N E , l ' a t ío ái fantifi* 
care •> o dí fare una cofa Santa, e feparata 
a D i o . Vedi SANTITA', e SACRO. 

I Teologi Riformati definifcono la San* 
tijicazione y un'atto della Divina Grazia > 
con cui un' uorao é rinnovato internamen
te , i fuoi defiderj ed affetti fono alienati dal 
Mondo, e 1' uorao poÜo in un corfo di mo
riré al peccato , e di vivere per la giuftí-
z i a . 

L a Santificazione del Sabato , prefso g ü 
Ebrei j é di Divino d í n t t o ? od iníl ituzia» 

ne * 
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ee — P e r Santificare íí Sabato, s' intcnc!e? 
lo fpenderlo in preci , lodi , &c. e non m 
affari mondani. A r ^ 

L a primal petiziooe nel Paternoítro fie, 
fia Satittficato ü tuo nome : con che i inten-
de fia tuo nome feraPre accompagnato 
ds Jenedizioni, e di l ó d i . 

S A N T I T A ' j la quahta,, che coftituifce, 
0 ¿eñov&n-M Santa , una períbna , o cofa j 
(io¿% pura, o d'ente da peccato. V e d i PEC-
CATO» 

SANTITAV ÍÍ ufa anche in rifpetto di per-
fon e e cofe, che fono facre, c ioé poüe da 
parte peí fervigio di D i o , e per gli uíi del* 
Ja Rcligione. Vedi SACRO, e SANTI» 

In quetio fenfo diciamo , giorni S a n t i , 
ordinanze Same y la Santa Bibbia , i Same 
Vangelr , la Guerra Santa , & c . — I C a t -
tolici Romam chiamano i' Inquifizione , i l 
Santo Tribunale 5, il Seggio dt Roma , la 
Santa Sede r & c . Vedi INQUÍSIZIONE , & c . 

Olio Santo * acqua ^«ÍÍ? , &c» Vedi UN-
ZIONE^ ACQXJA , &c» 

L a Paleíl ina chiamafi particolarmente la 
T e r r a Santa y e Gerufalemme la Ci t ta San
ta* — Alcuni Pnncipi anticamente faceano 
una pratica d'andar a fcgnalare la loro Re-
ligione nella Terra Sama \ i qua l i , fe avef-
fero avuto qualche Rel igione, farebbero re-
ftati a cafa. Vedi CROCIATA. 

Ne' Pacíi Cattolici Rornani» una terza 
parte delTanno é impiegata in giorni di fe-
ü a , giorni Samt ¿. &c. Nella Scoz ia , non 
fj ofservano altrt giorni feftivi ^ o Sant i , 
determinaíi r che le fule Domeniehe. 

I I Gioved) SANTO, prefso gl* I n g l e í i , é 
quello che a l í r imente chiamano giorno deW 
Afcenfione ; efsendo dieci giorni avanti Pen-
í e c o d e . Ved* ASCENSIONE , e PENTECOSTE 
( Whitfunüde ) * 

L a Settimana SANTA é T ultima Settima-
na di Quarefima , chiamata anche dagl" I n 
gle fi Settimana di Pajjionc . Vedi QUARE-
SIMA , e PASSIONE * 

Anno SANTO, fi ufa alie voí te per Tan-
na d^ Giubi leo . Vedi GIUBILEO. 

N d Tabernacolo Giudaico , e pofcia nel 
T e m p l o , vrerano due fuoghi j F u ñ o chía-
mato il Santo ^ S a n B u m ; e Tal tro , ch'era 
pin ntirato , i | Santo de1 S a n t i , S a n í í u m 
Sanciorunty ovvero i l Santuario, Vedi SAN
TUARIO o 

11 ^ n t 0 ^ ! f Aparato dai Samo dS Santi' 
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con un velo . — I n queft' ultimo luogo fí 
cuftodiva TArcadel Teftamento. Vedi AR
CA . 

SANTITA* é anche un titolo , o qualita 
atiribuita al Papa y come quello di M a e ñ a 
lo é ai R e » Vedi TITOLO , QUALITA" , &C.-

Anche i R e fteífi , ferivendo al Papa» 
gli danno la venerabile appellagione d i , V o -
íira Santitci , o Santo Padre j in Latino , 
Sanftiffime, o Beatijjime Pater * Vedi PAPA . 

Anticamente lo íleíTo titolo di ^ w í / í á íl 
da va a t u í t ' i Vefcovi 5, come appare inSant* 
Agoftino, Fortunato , Niccolb I . CaíTiO" 
doro, & c . — S. Gregorio complimenta qual-
cheduno de' Vefcovi fuoi contemporanei col 
titolo di , Voftra Beatitudine, Voftra San-
titü* 

G l ' Imperador! Grec i di C o ñ a n t í n o p o l i 
aveano puré il titolo di Santitci, eífendo con-
íideratí come unti con olio S a m o ú loro co
ronamento. — D u Cange aggiugne, che al
cuni R e d1 Inghiherra hanno avuto lo líeífo 
attributo; eche gli Orientali T hanno foven-
te negato al Papa » 

Ordins dello SPIRITO SANTO , é un' Ordi -
ne Militare in Francia , il principale , in 
punto di dignita, in quel Regno . V e d i O R -

- DIÑE , e CAVALIER E . 
F u iníHtuito dal Re Enrico T I L in 15*59, 

in memoria di tre grandi avvenimenti fue-
ceduti nel raedefimo giorno, ció} la fuá na-
feita, racceffione alia Corona di Franc ia , 
e i' elezione a quella di Polonia ; e ha da 
cífer c o m p o í l o di 100 Caval ier i folamente j 
i qua l i , per e f l er 'ammeíB , debbono far pro-
ve di nobilta per tre generazioni» 

I I R e n ' é il Gran M a í l r o , o Sovrano, e 
preda i l gturamento come tale nel giorno 
della fuá coronazione y con cui egli promet-
te folennementt di rnaatenere per fempre 
TOrdine dello Spirito Santo , e di non fof-
ínre che sTarretri, cada, o fcemi, tanto, 
quanto fara in iuo potere d'impedirlo y né 
di tentare giammai d'alterare , o derogare 
ad alcuno degr irrevocabili Statuti de lTOr-
d m c . 

T uttT í Cavalieri hanno da portaje una 
croce d' oro r appeía intorno al eolio con un 
nattro o collana di feta turchina ; e gli Uffi-
z iaü e Commendatori hanno altresi a por
tare una croce cucita sul lat;> manco de'lor 
mantelli , robe, e altre veftimenta foprane. 

Prima che fi riceva TOrdine dello Spirito 
T t Samo 5 
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Santo, fi da l 'Ordine di San M k h e í e , co
me un grado neccífario ; per la qual ragio-
ne 1'arme di que1 Cavalieri fono circonda-
te d' una doppia collana . 

SPIRITO SANTO , ncVC Araldtca. — Croee 
dello SPIRITO SANTO, é queila che ha un 
circolo nel m c z r o , e fopra di eíTo lo Spiri
to Santain figura di colomba : i quattro brac-
cj fono tirati ürett i dal centro, allargando-
fi all'eftremitadi, ove le linee che ritorna-
HO dividono ciafcuno di quelli in due punte 
acute , fopra ciafcuna delle quali v' é una 
perla . Vedi CROCE . 

Dagl' intervaili del circolo fra le braccia , " 
efcono quattro fiori di g igü . —Queft ' é la 
C r o c e , che portano i Cavalieri deli'Ordine 
ticlio Spirito Santo in Francia . 

I I Giorno di SANTA CROCE é una Fefla 
oífervata dai Cattolici Romani in memoria 
dell' Efaltazione della Croce del noftro Sal-
vatore . Vedi ESALTAZIONE DELLA CROCE . 

SANTO. Vedi SANTI , e SANTITA . 
S A N T O N I C O , Santonicum ; erba fimi-

le a l l ' a í í e n z i o . 
S A N T U A R I O , preíTo gli E b r e i , era la 

parte piü Santa e piü ritirata del Templo 
di Gerufalemme; nella quale fi confervava 
l'Arca del Teftamento ; ed in cui non era 
perrneíío d'entrare a veruna per íona , fuor-
ché al Sommo Sacerdote, e c¡S una fol vol-
ta. T a n n o , per intercederé peí P o p ó l o . 

I I Santuario , chiamato anche Santlum 
S'anSiorum , o Santo de* Santi , fi fuppone 
tífere un fímbolo, o figura del C i e l o , e di 
Gesh Cri f to , vero Sommo Sacerdote, che 
iafsu afcefe per intercederé per n o ¡ . 

Alcuni pretendono, che tutto il T e m p i ó 
i í chiaraaííe Santuario j e che il Sancium 
SanSlorum , ove l 'Arca fi cuftodiva , non 
era che una picciola Cappella, o Oratorio, 
entro di quello . Vedi TEMPIO . 

I I provare, o efaminare una cofa al pefo 
ddSamuar io j vuoldire, efaminarla con una 
giuí la ed eguale bilancia 5 attsfo che prelfo 
gli Ebrei era eoftume pei Sacerdoti di teñe
s e certi pefi di p ie íra , che fervivano di nor-
jtrfá r -J i ju i fura per regolare con effi tuttigli 
altri pefi; b toché i medefimi non difFersífe-1 
to dai pefi reali , o profani. Vedi STAN
DARD, PESO, SICLO , &c. 

SANTUARIO, Sancluary , negli Antichi 
Coftüíní Ingiefi, denota un' afilo, o iuogo 

ppvilegiato J a l Principe, per la falva guar-
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día delle vite dHiomini che fono rei d; de>. 
litti capitali . Vedi A^ILO. 

I n l í coz ia chiamano il Santuario in que-
ñ o fenfo, Cirtholl) o Gyrthol. 

1 SafToni altresl lo chiamavano Frodmm'-
tel , e Fridfloll . 

Sino al tempo d'Enrico V I I I . tutte le 
Chiefee i Cimiterj d' ínghi l terra eranio San~ 
tuarj] e proteggeano traditori , aífaífini , 
&.c. Se dentro lo fpazio di quaranta giornt 
confeífavano il lor fallo, e fi fottometteva-
no al bando; e fe, durante un tal tempo, 
qualche perfona laica gli fcacciava, ell'era 
ícomunicata ; e fe quefta era un cherico, 
diveniva irregolare: dopo i quaranta giorni 
neífuno poteva aíTükrgli . Vedi ABBIURA-
ZÍONE . 

S í . John's of Beverly aveva un eminente 
Santuario, chiamato dai Sa í foni , una fedia 
di Pace : un fimile ne aveva St. Martin s le 
G r a n d , in Londra . Rippon ne avea un al-
tro accordato da Whitlafe , R e de' Merc i i : 
cosí eravene uno a St. Burieus in Cornova-
glia , conceífo dat Re Atheljian , acU' anno 
930; ed un fimile a IVejiminfler, accorda
to da Eduardo il Confeífore . Vedi FRID-
STOLL. 

SANTUARIO, é anche ufato nella Chiefa 
Romana peí presbiterio, o queila parte del
la Chie fa , in cui é collocato Paitare, etfeb* 
é cinta di cancelli , o di balauftri . Vedi 
PRESBITERIO . 

S A N Z I O N E , SANCTIO*, 1'autorid da
ta ad un'atto giudiziale ; ovvero queila , per 
cui egü divanta léga le , ed autentico. 

* L a parola } formata dal Latino fancire, 
ftabilire. 

L ' aífenfo Regio da la fanzione di Statuti 
a tutti i Cil ls del Parlamento, che fon paf-
fati tre voite in ciafcuna Camera . Vedi As-
SENSO, e PARLAMENTO. 

Prammatica SANZIONE. Vedi PRAMMA-
TICA . 

S A P A , m o ñ o cotto, e alquanto conden-
fato nei boilire, che ferve per condimento. 

S A P E R E . Vedi COGNIZIONE. 
S A P I E N T I i E Di-ntes, i due ultimi o piCi 

interni dei denti mafcellari, molares, della 
maícel la íuperiori , uno per ciafcuna ban
da ; cosí chiamati , perché non apparifeono 
finché la perfona non fia crefeiuta . Vedi 
DENTE 

S A P I E N Z A , denota ufualmente una co* 
gu íz io -
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«üiziftlM ti ícofe piü a lraepi í i raffinata, im-

i't- ieot í preíentata alia mente, come 
¡ W o ^ e ^ e r intuito , Íen2a T affirtenza del 

• : Vedi COGNIZIONE, DiSCORSO, 

au/fto fenfo pub dirfi, che la {apien-
l u„a facolta deli'intelletto , o almeno 

modifica'zione ed abito del medeOmo. 
Vedi FACOLTA", MODIFICAZIONE , ABI
TO, &c. 

Á l k volte queda parola é piu immediata-
mente ufa ta in un fenfo morale, per cib che 
fi chiama prudenza o difcrezione ; che confi-
íle nella fodeiza del giudicio , ed in una 
condotta ad eííb cornfpondente. Vedi GJUDI-
ZIO. 

I Teologi ScolafHci riflringono tal volta 
la Sapienza al conofcimento degli ogget í i 
piu fublimi e r imoti , come quello di D i o , 
&c. Nel quai fenfo fi dice propriamente, che 
la T e o l o g í a é fapienza. — L a parola Lat i 
na é fapientia, che litteralmente efprime il 
fenfo del guftare; al che fi fuppone, che la 
fapienza abbia qualche conformita . — I l ve
de re , ed altri fenfi , folo ci rapprefentanO la 
fuperficie delle cofe : il gü i lo s' interna piu 
oltre, e penetra nelle f o ñ a n z e ; di modo che 
quanto, e. gr. fembra freddo al tatto , fi 
trovera caldo, dal guflo : cosí ia fapienv.a , 
nafcendo da una profonda attenzione alie no-
fíre idee, va piu avanti , e di fpeffo giudi-
ca altrimente da quel che poflano giudicare 
le común i appreafioni degli uomini , le qua-
li a tanto non giungono. Vedi INTELLET
TO , RACIONE , &c. 

S A P I E N Z I A L E , SAPIENTIALIS , un' epí
teto applicato a certi L ibr i deila Scrittura, 
calcolati per noftra iní lruzione , e miglio-
ramento nella prudenza , o fapienza mora
le i cosí detti , per diíiinguerli dai Libri Sto-
rici e Profetici. Vedi BIBBIA , &c. 

I L i b r i Sapienziali fono i Proverbj , le 
C a n t i c h e , T E c c l e f i a ñ e , i Sa lmi , e Giob-
be , b e n c h é a l c u n i mettano queíV ultimo nel 
numero de' Libr i Storici . Vedi AGIOGRA-
ÍO . 

S A P O N E , una fpezie di paña , alie vol
te dura e fecca, ed alie volte raolle e liqui
d a ; affai adoperato nel lavare, e bianchire 
i p a n m h n i , e per varj altri effetti, d a i T i n -
ton , Profumierí , Cappellaj , Fol loni , &c . 
¥ e d i BIANCHIRE, CAPPELLO , FOLLARE , &c. 

I pnncipah fa peni della manifattura I n -
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glefe, fono i l molle, i l duro, e il ¡apone in 
pal la . ~-~l\fapon molk, di nuovo, é bian-
co ,' o verde. 11 método di farne ogni í p e z i e , 
é come fegue . 

S A PONE verde molle . —• I principali ÍB* 
gredienti ufati nel fare quefto /^owe, fon® 
le lifcive fatte con ceneri di fermenti e con 
calcina, bolüte con fevo ed olio. — P r i m a , 
la l i fciva, e '1 fevo fí mettono infierne nel 
calderoíto , e quando fon líquefatti , vi fi 
aggiugne 1' olio , e fi fa bollire il calderot-
to ; pofeia fi rallenta e fi ferraa il fuoco, 
mentre gl'ingredienti giacciononel calderot-
to per íegarfi e incorporarfi ; il che fatto, fi 
fa bollire il calderotto, venendo al imentat» 
o riempiutodi lifciva raentr'ei bolle , finché 
ve ne fia entrata una fufficiente quantit^ : in
di fi finifee di far bollire U tutto con una 
conveniente prettezza, e fi m€íte poi in ba-
r i l i . 

SAPONE bianco molle. — U n a fortadi f á -
pone bianco fi fa nella fteíTa maniera che i l 
fapon verde molle ^ eccetto l 'o l io , che non 
s1 adopera nel bianco . — L ' altra Torta di f a ' 
pon bianco molle fi fa di lifciva di ceneri di 
tiglio büliita in due volte con fevo. 

P r i m a , una quantita di lifciva e di fevo 
infierne fi mette nel calderotto, e fi fa bol
lire per qualche tempo ; al imentándola con 
lifciva , mentre bolle , finché granifea, od 
abbia bollito abbaí lanza; pofeia fi fepara , o 
fcarica la lifciva dalla par-te fevofa^ la qual 
parte vien rimoífa in una t i n a , e la lifciva 
gittata v i a : quefta fí chiama la prima mez-
za bollitura. — I n d i fi fcarica di bel nuov© 
il calderotto con frefeo fevo e l i fciva, e la 
prima mezza bollitura fi mette una feconda 
volta dalla tina nel calderotto; ove fí fa bol
lire con frefea lifciva e fevo, fin ch'ella ven
ga a perfezione. — Allora ella fi cava dal 
calderotto e íi ripone nella íleífa fortadi ba« 
rila , che s' adoperano col fapone verde molle. 

I l SAPONE duro fi fa con lifciva di ceneri 
e di fevo , e per lo piíi fi fa bollire in due 
volte : \ la prima, detta mezza bollitura ^ h a 
la fleíTa operazione che la prima mezza bol
litura del fapone molle bianco. Pofeia fí 
carica di nuovo il calderotto con lifciva fre-
fea , e vi fi mette dentro la prima mezza 
bollitura, ecosl il tutto fi fa bollire per qual
che tempo, efi alimenta con lifciva mentre 
bolle, finché fi granifea, o abbia bollito ab
baílanza ^ poi fe ac fcarica la lifciva, e íi 

T t 2 «nette 
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tnette il [apone in una forma per raífred-
darvifi , cd i«dur¡rfi. 

N ó t a t e ; N o n v é lempo certo per isbri-
gáre una bollitura d'alcuna di quefte forte 
di fapone : ella frequenteraente richiede par
te di due giorni 

I I SAPONE in palla , comuaemente ufa-
í o nel Settentrione, é fatto di lifciva di ce-
nere, e di fevo. — Si mette la üíc iva nel 
Calderotto, c fi fa bollire finché la parte ae-
quofa ne fia interamente partirá , e che non 
vi reíli nel calderotto altro che una fpezie 
di materia nitrofa ( l a vera forza od eífenza 
della l i f c iva ) , a queíta fi aggiugne il fevo, 
o fi fa bollire il calderotto e fi nmefcola per 
piu d'una raezz'ora, nel qual tempo il f a -
pone é fatto j e allora fi cava dal calderotto 
e fi mette ín tine o corbe con lenzuola den
t r o , ed immediatamente ( m e n t r ' é mel l e ) 
fi va facendo in palle, — N ó t a t e ; abbifo-
gnano quafi ventiquattro ore per confumare 
col bollimento la parte acquofa della lifciva . 

I faponi, si fecchi) si liquidi fono tenu-
ti di qualche ufo nella Medicina : i liquidi 
contro le febbri j da effere applicati col fre-
garne con efíi la piantadel piededel pazieri-
te : e i fecchi, diífoluti con ifpirito di vi
n o , nella cura degli umori freddi. — O l t r e 
di c ib , s1 adoprano nelle fuppofte, e nella 
comppfizion« di una fpezie d' impiaftro , co-
munemente ch i amato emplajl. de /apone. 

TERRA DI SAPONE , Jicatites, una íorta 
di térra lifcia e untuofa , trovara nel L e 
vante, e adoperatacome /apone. Vedi TÉR
RA, 

L a tena di /apone ^ come accenna il D1". 
Smith fi ha folamente in due luoghi vici-
no a Duraclea, in diílanza di fei ieghe da 
Smirne verfo í ' O r i e n t e . E l l a é in erfetío 
per fe ñeífa un bel /apone^ che bolle e sboc-
cia fuor del terreno, 

Si raccoglie fempre avanti il levar del 
Solé , e nel mattino quando non vi cade al
cuna rugiada; coficché ne' Mefi della State 
fe ne dee guardare e riporre una provvigio-
n e , che ferva a tutto T a n n o . 

I n alcuni luoghi ella vien su un polüce 
o due fopra la fuperficie del terreno : ma 
levandoü il Solé fopra di e í fa , la fa di nuo-
vo cadere. Ogni mattino ve ne ritorna una 
frefea e nuova ricolta. 

S A P O R E . Vedi GUSTO. 
S A R A B A I T I , *SARABAIT^) un nomc 

S AR 
anticamente dato a certi Frati o Monací 
vagabondi, e raminghi. Vedi MONACO. 

* L a parola deriva daW Ebreo y \ o farabj 
ribdíarft. 

S. Benedetto da un' idea terribile di que-
fíi Sarabant nel primo capitolo della fuá 
Regola : Caí i iano non parla punto piu fa-
vorevolmente de5 medefimi nella fuá quat-
tordiccíima Conferenza; né S. Girolamo nel
la fuá letrera ad Euttochio. 

CaíTuno gli chiama , KenuhíS ¡ quia j u -
gum regularií di/ciplina renuunt. 

S A R A B A N D A , faraband •, una muficale 
compol iz íone in tempo iripiieato \ non ef* 
feudo jn realta altro che un minuetto, i cui 
movimenti fono lent i , e ferj. 

L a /arabanda é anche un bailo della ílef-
fa mifura , il quale generalmente termina 
quando la mano s'alza ; con che ei viene 
diiHnto dal bailo detto Corrente {courant)? 
ii quale finifee quando la mano , che batt£ 
il tempo , cade , 

Si dice che la Zarabanda deriva original
mente dai Saracini , e cosí anche la Ciacco-
na (chacone). Ebbe il fuo nome, fecondo 
alcuni Autori , da un Commediante chia-
mato Sarabande, che fu il primo a bailarla 
in Francia. Al tr i ne traggono il nome dal
lo Spagnuolo Sarao, un bailo: T a l carola 
fi tiene ufualmente al fuono della chitarra, 
O di caftagnette . 

S A R A C I N E S C A , in Inglefe Sarrafm, 
nella Fortificazione, una forta di ierra tu ra 
di legname, che fia fofpefa con corde fopra 
la porta d' una C i t t a , o Fortezza , e fi la-
feia cadere in cafo di forprefa . Vedi SER-
RATURA, 

Ovvero SARACINESCA , in Inglefe her/e, 
* un graticcio , o ferrame, in forma di un 
erpice ; guernito di punte di ferro . Vedi 
SERRATURA . 

* L a parola herfe h France/e , e luteral-
mente fignifica erpice ; effendo /ormata 
dal Latino herpex, o irpex j che denota 
lojieffo. 

El la viene ufualmente fofpefa con una cor
da legara ad un r o t ó l o , o mullnello•, data-
gliarfi, in cafo di forprefa, o quando la pri
ma porta della Fortezza é rotta con un pe
tardo; aííinché la /aracine/ca venga a cade-
r e , e a cosí chiudere il paífaggio della por
t a , od altro ingreífo della Piazza . 

L a Satacine/ca fi chiama anche ¿ v ^ " ^ ^ : 
e quand' 
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^ quana' ella é compofla di fíecconl d m u 
fenz alcua palo at traverío, fi chiama dagl 
Ingkfi organL , , 

SARACINESCA, é anche un írpice , ú 
ouale g'i affediati, per mancanza d i f ^ W -
¡ ¡ ¿ ¡ ¡ f r t / a , parano dinanzi al nimico, o 
ncl]e breccie, eolle punte itisu, per inco-
znodare la marcia tanto de'Cavaiii , che 
de'Fanti.. 

SARACINESCA , in Ingle fe herfúlon , * neU' 
J^rte Mil i ta re , denota puré una forta di 
pancone, o trave , della lunghezza di die-

o dodici piedi, i cui due lati .fono in-
íeramente guerniti dilunghe punte, o grof-
fi chiodi, per apportar incomodo -aU'In
fantería, o Cavalleria, che marcia. 

* L a parola Ingle/e ¿ un diminutivo di 
herfe; poiche V herdlon J a í uficio d' 
un piccolo herfe, o faracinefca , qu í fo-
pra defcritta, 

SARACINESCA , finalmente, che gl' I n 
gle fi chiamano orgues, nell 'Arte Mi l i t a re , 
íignifica certi 'unghi e groífi pezzi 'di le-
gno appuntati ful i ' türemitadi , e quefte ben 
ferrate, eiafcuno de1 quali é íofpefo con 
una corda feparata, fopra la porta d'in-
greffo d' una C i t t a , pronti tu t t i , ad ogní 
forprefa, ¡o tentativo de1 n imic i , ad eíTer 
fatti cafcar abbaíío per chiudere ia porta. 

La voce Orgucs é anche ufa ta dag!' l a -
glefi per una maccbina comporta di paree* 

chj archibuíi , o canne di molchett i , lega-
te infierne; col cui mezzo fi fanno molti 

t i r i alio íleíTo tempo. Si adopera nel di-
feftder le breccie, ed altri luoghi attac-
cat i . 

SAR A G I N O ; Seguace di Setta Pagana, 
e Infedeíe. 

SAR ACINO , palas , nel Maneggio , una 
Statua di legno a íimilitudine di uomo Sa~ 
racino, nella quale i cavalieri correndo rom-
pon la lancia. Onde, correré al Saracino. 
Vedi QUINTANA . 

SARACINI, diciamo anche gli acinideir 
uva, quando commeiano a divenir vaj. 

S A R C A S M O , SARCASMOS, nella Ret-
toñea , un ironía pungente e amara, con 
cui T Oratore sbeffeggia ed infulta i l fero 
Awerfar io . Vedi IRONÍA. 

Tal'era quello de' Giudei contro i l no-
ftro Salvatore: T u che diflruggi i l Tempio, 
¿ lo alzi in tve giorni, fa lva te Jleffo. &c . 
E di nuovo, EgU fahh a l t r i , e non pul fa l -

•vare fe ficjj'o. Ovver queirahro di Turno 
ad un Troiano da iai uccifo, in V i r g i l i o . 

E n agros, ^ quam bello, Trojane> pe-
tijii 

Hefperiam metire jacens'! H M pmmia qui 
me 

Ferro aufi tentare ferunt: fie moenta con
dón t l 

S A R C I N f A T U R A , in Inglefe rentering* 
nelle raanifatture a i l cueire o riunir ledra
mente due pezzi d ¡ panno, drappo, o fi-
m t l i , orlo per or lo , o filo per filo, ¡fenza 
doppiarli; di modo che quafi non vi fi veg-
ga ncppur i l mínimo fegno di congiuntura 
di cucito.. 

* L a parola eformata dal Franzefe t t m -
í raí fe, che fignifica la / l e j a cofa; t 
•che Menage dopo Salmafto f a derivare 
dal Latino rctrahere , d a re , i n , i 
trahere, a cagione che la cucitura £ t i 
rata fuori di vi f ia , e esperta-. 

Le fargie, .&c. hanno da efler cucite; 
i paani, da efler mendati per farcinatura, 
— L ' Autore d'unadelle l e t t . E d i f . & Cur . , 
parlando della gran deflrezza dei Sarcina-
tori neiT Indie Orientaii , ci afficura, che 
Jfe voi flracciate una pezza di mujfolina fi
na, e la date ad uno di loro a mendare, 
vi fara impoffibile di feoprire i l luogo, 
dov'ella é fiata raggíunta, anche fe kvi 
aveíle fatto un fegno per conofcerlo. 

La deítrezza dei /^ rc /^ íor / Inglefi ,( fine» 
drawers), benché inferiore alia fopraccen-
nata , é nientemeno tale , che gli mette i n 
iña to di defraudare i l Re , col cucíre un 
capo, o pezzetto di panno Inglefe ad una 
pezza di panno d'Olanda, di Spagna, Q 
d' altri luoghi efteri; oyvero un pezzetto 
di panno foreftiere ad una pezza di panno 
d1 Inghiitrrra , cosí che lo fauno paíTare co
me fe foííe tutto d' un pezzo; e con tai 
mezzo fchivano le dogane , le pene pecu-
marie , &e . —L'inganno fu la prima vol-
ta feoperto in Francia dal Sr. Savary , Au
tor del Dizionario de Commerce. 

La. farcinatura n d h Tapezzeria, íi facol 
lavorare un nuovo ordito in un tappeto 
danneggiato, raangiato da 'forci , &c . ecol 
reftaurare fu queít 'ordito 1'antico modeilo, 
o difegno. —L'ordi to non ha da eífer di 
l i no , ma di lana, — Fra i t i tol i ds'Fran-

zefi 



^34- SAÍl 
lefi tabbricsíori di tappeti, v ' é incliiufo 
quello di mendatori. 

SARCINATURA é particoiarrnente ufata 
per uno fquarcio, o buco, cheaccade neli' 
acconciare o preparare una pezza di pan
n o , e che fi ricucifee, o fi menda artifi-
ziofamente con fe ta. / 

Tutte le farc'mature fono repútate difeí-
t i o rnacchie ; e fi hanno a bonificare nel 
prezio della pezza. >—Quindi i l S r . S a v a -
xy ftabilifce per regola, céreamente fonda-
ta full'equita naturale, che ogni fabbri-
catore fegni le jarcinature de'fuoi panni con 
un pezzo di fpago legato all' or lo , o címo-
f a \ per dirigere i l pannajuolo alíamacchia: 
ed affinchc i l pannajuolo medefirao la indi-
chi al farto, od altra períbna, a cui i l pan
no fi vende; acciocché quefti non venga a 
fare alcun danno nel tagliarlo ; effendovi 
efempj di pannajuoli condannati a ripren-
der indictro i l lor panno, quand' era di 
giU tagliato in molti pezzi, per non aver 
fatto menzione delle farc'mature, ed altri 
difetí i . 

I n tal' occafione i l Sr. Savary efalta i l 
procederé d'un mercante Inglefe, i l quale 
mandando una pezza di panno, danneggia-
to in una tacca, al fuo corrifpondeníe di 
Parigi , mi fe una moneta d' oro nel luogo 
della magagna, per rifare i l danno , Ma 
eorae quetV efempio é forfe Fuñico della 
fuá fpezie, quell' Autore raecomanda ad 
ogni mercante o. pannajuolo di fpiegare 
tutte le pezze interamente, a raifura che 
Je riceve; per ifeoprire le farcinature<, e 
altre magagne, e farne render contó al 
fabbricatore * 

I n Inghüterra é proíbiío i l ríunire per 
farcinatura 1c pezze di panno foreüiere con 
queíle delle fabbriche Inglefi; arte per V 
avanti aífai ufata in quel paefe. 

S A R C H I O , uno ftrumento d 'Agricol-
í o r e , fatto in guifa d'afcia da bottajo, 
per tagliare o farchiare i ' erbe falvatiche 
ne'giardini, campi, &c. 

Queüo íírumento é di grand' ufo, e fi 
dovrebbe adoperare piíi che non fi fa , nel 
tagliare e ripulire i varj cantoni, í en i , 
e pezzi di té r ra , ne'terapi neghittofi dell' 
anno, con gran vantaggio dell 'Agricoltu-
ra , e delle terre fteífe. 

SARCOGELE, * 2*/»e«ofru^ nella Me
dicina j un' eferefeenza earnofa > della na-

tura dello feirro , aííai dura , raa indolen* 
te; che s' alza a poco a poco intorno ai 
teüicoí i , o íuíla membrana incenore della 
borfa. 

* L a parola h formata da! Greco cráp% $ 
caro , carne , e Kñxv, tumere . 

Per verita alie volte elf é penofa; nel 
qual cafo fi dee temeré che non degeoeri 
in canchero. 

Ella deve generalmente i l fuo principio 
a qualche caufa efterna, come íarebbe una 
percoífa, ammaccatura o contufione . Ta l i 
accidenti fanno che i fucchj nutri t ivi fi fer-
mino, e fi raccolgano in gran quantita 
nei pori relaííaíi o compreffi di queíle par
t í , mediante le quali fi forma quella fpezie 
di tu more detto farcocele, e da alcuni her
nia earnofa . 

E un male aííai incomodo ed oflinato % 
ed é fovente incurabile con qualfifia mez-
zo, fuorché colla caílratura, o fia col ta-
gliar T¡a i l tefticolo. Vedi CASTRAZIO 
NE . 

SARCOCOLLA , 2f-,oxox5\^, una gom* 
ma, che fcola da un albero pien di fpine > 
o con incifíoni, o fen za . 

N é gl i Autori , né i Mercanti conven-
gono, quanto al luogo in cui egli crefee: 
alcuni dicono che nafce in Perfia, altrf, 
neli' Arabia Deferta . — La gomma ne vie
ne in grani , od in lagrime di differenti 
colori ; alie volte bianche, altre gialie, ed 
altre roífe, raa tutt ' egualmente buone , 
purché fieno ben fecche. I I lor fapore é 
amaro, accompagoato da qualche ^Ufpiace-
vole dolcezza. 

E* ílimata calda, > feccante; affai buo-
na per confolidare e fanare le ferite; don
de i l fuo nome — dal Greco, cápZ, , car» 
ne , e. /cóxxc<, colla. 

Si adopera eziandio talvolta ne' coliir;. 
per ferraare le ñulfioni, e levar via le ma.-
cole degli occhi. 

SARCOFAGO , Scí/ijtóipotj/ijf , Sarcopha-
gus y neli' Ant ichi ta , una forta di caifa, o 
fepolcro, di pietra, in cui gli Antichi r i -
ponean coloro, che eífi non volevano ab.-
bruciare. Vedi FUNERALE . 

La parola , che deriva dal Greco , figni-
íica litteralmente , mangiator di carne, per
ché da principio ufavano una fpezie di faf-
í i , per far le tombe, i quali preñameatQ 
confumavano i corpi. — Le miniere, onde 
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glí cavavano, erano vicine ad una C i t d 
Sella Troade, nomata ¿If lum. — Quefte 
pietre aveano la facolta di ndurre al nulla 
í n corpo, eccettuatineidcnti, in quaranta 

^10Queíía forta di pietre raflomigliava alia 
pomice roíficcia , ed avea un guÜo alquan-
to faüno: fe ne faceano anche de'vafi per 
curare la gotta, dentro i quali íi poneva-
•no i piedi, ma non fi pcrmettea che v i fi 
lafciafíero ftare troppo. 

SARCOLOGIA, nell' Anatomía , undi-
fcorfo fopra la carne, o le parti mol!i del 
corpo umano. Vedi CARNE,, 

¿ 'Ana tomía fi divide in due parti prín-
cipaii; 1' Ojhologia , e la Sarcologia. La pri
ma tratta dell' offa, e delie cartilaginí ; la 
feconda dclla carne, e delie parti raoili. 
Vedi ANATOMÍA . 

S A R C O M A , ^úpvMutt, nella Medicina, 
un1 efcrefcenza carnofa e fungofa chenafce 
nelle nari , o ia altre parti j quafi fimile al 
pól ipo. Vedi FUNGO. 

I I Sarcoma differiíce principalmente dal 
pólipo, in quanto i l fecondo nafce dalla 
parte per varié radlci; i l pr imo, con una 
continuata radice, o fema alcuna radice af-
fatto. Vedi POLYPUS. 

Ogni pólipo é un Jar coma; ma non vice 
ver/a . — I I farcoma degenera íbvence in 
pólipo. 

S A R C O M F A L O , SARCOMPHALUM , * 
¿zapito'[¿(pxxov •> nella Medicina, &c. un'ef
crefcenza carnofa nell' umbilico. 

* L a parola t* formata dal Greco, eapt , 
carne t e o[¿<pct\o;, bellico . 

S A R C O T I C A , * IBapKavy.ú , nella Me
dicina , nmcdj propr; a riempiere Ic ferite 
e le ulcere di nuova carne; detti in Italia
no incarnativi. Tal i fono la SarcocolU , i l 
fangue di Drago, l'incenfo, &c. Vedi IN-
CARNATIVO , 6 EPULOTICI. 

* L a parola, ufata in Latino, e prefa 
dal Greco cáp^ , carne. 

SARDA , Lapir SARDIUS , una pletra 
prezioía di color fanguigno, mezza trafpa-
rente i che fi chiama altrimenti Cornalina, 
o Corniola. Vedi CORNIOLA . 

Le Sarde piu belle [ano quelle pórtate 
dai contorni di Babilonia: quelle di Sarde-
gna, onde prendono i l nome, fono della 
feconda claíTe . V« n ' é dell'altre , e non 
dí lpregevoh, tróvate vicino a S. M m Q in 
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Albania; ed altre a (Tai piccole, clrea i l Re
no, in Boemia, Silcfia, &c. Per dar loro 
un maggior luftro, fi ufa, nel montarle, 
a mettervi fotto una foglia d'argento. La 
Sarda é per lo pih adoperata perf ig i l l i , co
me facile a ricevere la feultura, e infierne 
a prendere un bel l ifcio. 

L 'Autore del libro falfamente aferitto ad 
Alberto Magno attribuifce parecchíe mara-
vigliofe virtudi a queíta pietra. Vedi AGA
T A , GEMMA, &.C. 

S A R D O N I C O , SARDONYX, 2 ^ 0 ^ , 
una fpezie di pietra prezíofa, che parteci-
pa della Sarda, e dell 'Onice. 

E' mezza trafparente, e roíficcia tirando 
al blanco, alquanto fimile all'ugna della 
mano: in alcune, i l roífo inclina algiallo. 
Viene portara dall' Indie Orieotali, dall'A-
rabia, e dalla Boemia. Si ufava moho, 
anticamente, per bei vafi . Vedi AGATA, 
e SARDA. 

Rifo SARDÓNICO. Vedi R i s o . 
S A R G I A , nel Commercio, un árappo 

di lana imbott i to , fabbrieato fopra un re
lajo con quattro calcóle, alia maniera delie 
faje, ed altri drappi, che hanno la fpola, 
Vedi SAJA , &c. 

La bonta delie fargie fi conofee dall' ira-
bottire, appunto come quelia de'pannidal 
filato. Vedi PANNO . 

V i fono varié forte di fargie, denomí
nate, o dalle loro differenti qualita, o dai 
luoghi ov'elle fon fatte. — L a piü confi-
derabile fi é la f a r g i a á l Londra, ora moho 
apprezzata fuor d'Inghilterra , particolar-
mente in Francia, dove una fimile raani-
fattura avanza con buon fucceífo fotto i l 
titojo di Serge fagan de Londres, Sargia alia 
maniera di Londra. 

Manifattura delie SARGIE di Londra. 
— Per la lana, la piu lunga é fcelta per P 
ordito, e la piu corta pella trama. Prima 
di metiere in ufo Tuna, o l'altra forta, 
fi dee nettarla, col poda di tre quarti d' 
acqua netta , e d' uno d' orina . Dopo ef-
íervi fiata dentro lungamente abballanza 
per dilTolverfi , e levarne vía il graífo , &c . 
vien' ella vigorofamunte rimcfcolata con 
una pala di legno; fe ne cava i l liquore; 
fi fa í'colare, e fi lava in un'acqua corren-
te; fi fa feccare alfombra; fi batte con 
balloni fur un raftreilo di legno, per cac-
ciarne fuori la polverc, e fpurcizia piu grof-

foiana j 
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folana;, c pofcia fi fpillacchera, cnettacol-
l e m a n i . — C o s í ben prepárala, fi unge 
con olio d 'o l ive , e la parte piü lunga, de-
flinata per l ' o rd i to , ft pettina con gran 
pet t in i , rifcaldaíi in un piccol fornello per 
ta 15 propofito* —• Per levarne di nuovo V 
olio j fi tnette la' lana i n un liquore com' 
pollo d'acqua calda j con Tapone liquefatto-
vi dentro: donde venendo cavata, torta,, 
ed afciugata, fi fila fulla ruota-

Quanto alia lana piíi corta, defiinata-
per la trama, clia fi carda folo ful ginoc-
chio, con piccioli cardi fini , pofcia fi fila 
fulla ruota , fenz*eííere purgata del fuo olio.. 
— N ó t a t e , che i l filo per 1'ordito ha fem-
pre da filarfi molto piu fino ^ e da torcerfi: 
meglio, che quello della trama. 

EíTendo filata ¡a lana tanto per 1' ordito,. 
che pee la trama, ed i l filo divilo in ma
ta (Te ; quella della trama é mefla fui can-
nelli (quando fopra di quefti non fía gia 
fiata filata) acconcj alia cavitk o fia occhio 
della fpola;, e quella per l 'ordi to vien'av-
voha fopra. una fpezie di cannelle di legno,, 
per renderla alta ad ordire. Quand 'é ordi-
ta , fi íalda con una fortadi colla, di c u i , 
quella íatta di limbellucci di pergamena , 
fi fiima la migliore; e quand' é afciutta j , 
fi mette ful télala , 

Quand 'é montata ful t é la lo , ra r te f íce , 
alzando ed abbaflando i fili C i quali p a (Ta
co per una canna ) col mezzo di quattro 
calcóle coliocate fotto i ! t e l a i o l e quali el 
ía giueare trasverfalmente, egualmente, ed 
í i l ternatamente, Tuna dopo V altra, co' 
íuoi piedí j a mifura che i fili fon'alzati, 
od abbaíTati, gitta la fpola attraverfo da 
una parte alTaltra; ed ogni volca, che la 
fpola é gittata , ed i l filo della trama at-
traveríato fra quelli dell 'ordito, ei lo bat-
te col telaio, al quale fia attaecata la can
na , per gli cui dentl i fili. deirordito paf-
fano; e quefia battuta replica egll due o 
tre volte^ od anche piíl , fin ch' ei giudi-
chi la traverfa della fargia íuíficienteraente 
lerrata e firetta: COSÍ egli continua finché 
íu t to l 'ordito fia riempiuto di trama. 

Ora levata dal telaio la fargia y fi porta 
aí follone, i l quale la folla, o la netta, 
nel truogolo- del fuo mulino> con una fer
ia di térra grafía, a tal propofito, prima 
purgata da ogni pietra, e fucidume. Dopa 
tre o quattr'ore di nettatura % la térra del 
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follone fi lava via in acqua netta , portata 
a poco a poco- nét truogolo; dal quale la 
fargia fi prende fuora, quando tuíta la ter-» 
ra é fpacciata; pofcia,. con una forta d i 
tanaglie o mollette di ferro, ne firappano 
t u t t ' i nodi, capi , paglie, &c. che fporgo-
no i n fuori fulla fuperficie, dalle due ban-
de: indi rimettono la fargia nel truogola 
da follare, ov'ella fi lavora con acqua al-
quanto piü che tepida con fapone difciol-
to ín effa, per quafi due ore. Allora fila-
va ben bene^. fin che T acqua divenga af-
fatto chiara^ e che non v i refti alcun fe» 
gno. di fapone t poi fi cava dal truogolo, 
i nodi , &c. fi ftrappan v i a , e appreíTo fi 
mette ad afciugare fopra ;un certo tavola-
to {tentery ghernito di rampini, avendofi, 
cura % a mifura che la fargia fi va afciu-
gando, di (tirarla bene per largo e per f un
go, finch' ella venga ridotta aile fue giurte 
d i m e n f i o n i Q u a n d ' é ben fecca v fi levadal 
tavolato, fi tig.ne,. fi tonde , e fi fopprdTa. 
Vedi TINGERE , SOPPRESS ARE , e Tos ARE i, 

S ARPARE . Vedi SALPARE. 
SARPLERA L a ñ e . SARPLAR * d i lana \ 

altrimente detto pocket, faccoccia ; in In-
ghilterraj. vuol diré un mezzo facco.. Vedi 
SACCO o. 

*' I n Ifcozia, f l chiama Serplaith . 
S A R T I A M E , d'un Vafeelta , inchiudc 

tutte le fue corde; a tutte le funi che ap-
partengono agli alberi v all' antenne, &c.. 
della Nave . — V e d i T a v . Vaj cello ^ fig* i -
Vedi anche CORDAME o CORDAGGIO | 
FUÑE { R o p e ) y &c<. 

Si dice, che un Vafceilo ha un buon 
f á r d a m e , quando tutte le fue corde fono d5 
una giufta groíTezza, a proporzione del lo
ro carico- — U n Vafceilo é troppa carica
to d i fartiame , quando le fue corde fono 
troppo groíTe per l u i ; i l che g l i fa gran 
tono nel veleggiaree puh metterlo alia 
banda. Vedi VASCELLO^ 

S A R T E , fi chiamano in Italia le corde 
della vela del Navilio légate all ' antenna . 

S A R T O R I O , SARTORIOS» nel í 'Anato
mía il. mufcolo del farto'y un mufcolo. cosí 
detto , perché ferve a gittare una gamba 
attraverfo all 'altra. Vedi MUSCOLO. 

Si chiama anche Zongus tibÍ£y e Fafcia-
Us y ed é Y antagonifla del púplitceuí * — V e 
di Tav* Anat. ( M i ó ! . ) fig. r. n, 49. fig-^ 
n. 58. Vedi anche 1'articolo LONGUS. 

SAS-
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S A S S A F R A S S O , SASSAFRAS, un iegno 

d' un fentore vivace , aro-
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^lallo, ocíoniero, ímiile al finocchio: d 'al-m a í i c o , alquanto 
beri di tale produciraento ve n ha de bo-
íchi interi ndk Fionda, e nelia Virginia , 
&c! in America . Vedi LEGNO . 

f Jsjarivi di que' paeíl lo cbiaraano P a -
varr,a, gil Spagnuoli cd anche i Franzefi , 
¿¿gtfo di Cinnawomo \ perché, alia conqui-
íía di quella Regione , fotto Ferdinando So
t o , in 1558. credeítero che quedo fofife i l 
vero albero del Cinnamomo. 

I I legno dd ' fajjajraí , principalmente la 
di lui feorza, nella quale fi fuppone che r i -
íieda la fuá virtu principóle, fi vendea per 
favanti ad un prezzo incredibile, per ado
perarlo colla faifaparigÜa e col!' efqutlina, 
nella cura del malfranzefe. Egli é aflai íec-
cante e caldo, benché non afíatto tanto 
come i l guataco. 

Egli é venuto alquanío alia moda nel'e 
famiglic, come un Te coraune, che le di 
lui raditure rendono abbaftanza grato ; ma 
lo ícandalo delT cíTer'egli buono in cafi di 
mal venéreo, gli é di pregiudizio, ed im-
pedifee gran parte del buon' ufo che fe ne 
farebbe, 

E' íiimato nella gotta, feiatica, e itte-
rizia. Si fcielga quello ch ' é coperto d'una 
corteccia groíla , rofficcia , e ruvida, d'un 
gufto acuto, e d' un forte odore aroma-
tico . 

SASSIFR A G I A , S A X Í F R A G A * ^ , una 
pianta medicinale, cosí detta dalla di lei 
fuppoíia virtü di diífolvere la pietra nella 
vefeica . Vedi LÍTHONTHRÍPTICÍ ,. 

* L a parola e campofia dal Latino Saxum, 
pietra , e í rango, io rompo . 

Le fue fogíie fono quafi roíonde, intac-
cate , fugofe, e lucenti , íimiii aquelle dell' 
cllera : nel mezzo delle foglie s' alzano dei 
picciuoli dell'altezza di circa un piede, i 
quali , alie loro eftremitadi, portano picco-
l i fiori bianchi, confiíienti in cinque foglie , 
diípoíle in forma di rofa. La fuá fementa, 
CV é ^aífai piccola, é inchiufa nello fcatoii-
no tí1 una pula rotondetta. La fuá radice (I 
divide in parecchie fibre , al fondo delle 
quali fi trovan© de1 tumoretti , fimili alia 
femente di coriandro. 

QuelH fono quei grani, che comunemen-
je fi chiamano Jeme di fafí lfragia, e fono la 
parte acíoperata nella medicina. — La mi-
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glíor maniera di a m m i n i f l r a r í l , fi é , d i 
prenderli infuíi in vin blanco, o in un de-
cotto in acquacomune. 

Alcuni ufano i l decotto della radice ftef* 
fa: ella é tenuta per un gran diurético; 
quantunque i l DT. Quincy cífervi, che la 
di lei virtu di romper la pietra non fi veg-
ga , che ben poco, in prat ica. E g ü ap-
giugne, che la fempiiee di lei acqua, che 
íi vende nelle botteghe, non é buona da 
nulla; poiché la virtu della pianta, fe ne 
ha alcuna, coníifle in qualcofa di tropp® 
groí íolano, e fiífo, che non pub ridurfi in 
vapore, ed é per confeguenza inabile alia 
diítillazione. Vedi PIETRA, 

SASSO, pietra comunemente di gran-
dezza da potería trarre, é maneggiar con 
mano . 

Si piglia eziandio per ogni forta di pie
t ra , e fiafi quanto fi vuol grande. — Eda' 
Poeti, fi prende per Sepolcro di pietra. 

SASSONE, Linguaggio. Vedi INGLESE. 
S A T E L L I T E , SATELLES , Guardia ; una. 

perfona che ferve od accompagna un' altra f 
per la ficurezza diquefta, o per eífere pron
ta ad efeguire eib che le piace . Vedi GUAR
DIA , &c . 

Preífo gl ' Iraperatori delf Oriente, Sateí-
lite fignificava la dignita o uficio di Capi
tán© della Guardia del Carpo. 

Queílo termine fu pofeia applicato ai 
VaíTalii dei Signori; e quaiche tempo do-
po, a quei che teneano Feudi detti Ser-
geanties, in Inghilterra. Vedi SERGENTE» 
R I A . 

S A T E L L I T I , SATELLITES , nell'Aftrono-
mia , certi Pianeti fecondarj, che fi mao-
vono attorno agli altri Pianeti, come la 
Luna fa mtorno alia Terra ; cosí de t t i , 
perché fi trova che fempre gli accompa-
gnano dal levare al tramontare, e fanno 
infierne con eíü i l giro del Solé. Vedi PÍA-
NETA . 

I Sateüit i fi muovono intorno ai lor pri
man Pianeti, come a lor centri , per le 
fíeífe leggi che quei primar) fi muovono 
attorno ai lor centro, i l Solé . —Per la 
cauía Fifica del lor moto. Vedi GRAVITA* : 
Vedi anche SISTEMA . 

Le parole Luna ^ e Satellite, fono alie 
volte úfate indifferentemente j e cosi noi 
dieiarao , Lune di Giove, o Satelliti d i 
Giove: ma d' ordinario diftinguiamo; r i -

V u firi-
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firignendo i l termine í r a n a , aT 'Satellhe • 
delia Terra; e SateíUie alie piccole Lune 
ulíiínamente fcoperte intorno a Giove ed 
a rSaíurno. Vedi LUNA . 

I Satelliti crano fconoíciuíi fin' a'noftri. 
tempi ; poiché v'abbiíognava 1' affiftema 
del Teleícopio per rendergii v i f ib i l i . Vedi 
TELESCOPIO, e ASTRONOMÍA. 

Non conjofciamo altri Satell it i , cliequel* 
l i qul fopra meníova t i ; né v' é qualche 
gran fondamento di fperare, che coll' an
dar del ternpo fe ne venga a fcoprive di 
p i u , poiché vi fono gia ftati applícati i piu 
iunghi, e i piíi fquifiti Teiefcopj. 

SATELLITI di Giove , fono quattro píc-
coli Pianeti fecondarj, che fanno le lor r i -
voluzioni al!' intorno di Giove, appunto 
come fa quefto Planeta ali 'intorno del So
lé . Vedi GIOVE . 

Simone Mar ius , Matemático del!' Elet-
tore di Brandeburgo, verfo i l fine di No-
vembre dell* anno 1609 , oífervb tre picco
le ftelle che fi muovevano attorno al corpo 
di Giove, e proce^eano infierne con l u i ; 
ed in Gennajo del 1610, ne trovb una 
quarta. — I n Gennajo 1610, Galileo of-
íervb lo fteflfo in I ta l ia ; e nel medefimo 
anno ei pubblicb le fue oííervazioni; dal 
qual tempo comincib l* oflervazione dci 
Satelliti circumjoviali. 

Galileo, in onore de! fuo Protettore, l i 
dhiamb prima A j l r a Medicar**, Stelle Me-
diciane : Marius , i l primo fcopritore , chia-
mb quello vicino a Giove ^ Mercurius]ovia-
l i s , Mercurio di Giove; i l fecondo, Venus 
Jovia l i s , Venere di Giove ; i l terzo, Júpiter 
Jovia l i s , e'I quarto Saturnus J ovia l i s , Sa
turno di Giove, 

Per veritU, Antonio Maria SchyrUus de 
K h e i t a , Cappuccino di Colonia, immagi-
nb d' avere , oltre i quattro noti fatelliti di 
Giove, fcopertone cinque a l t r i , l i 29 di 
Dicembre, anno 1642, ed in onore d'Ur
bano V I H , i l Papa aliara regnante, deno-
ininol l i Sidera UrbanoBaviana. — Ma ef-
fendofi da Nauda comunicata una tal' of-
fervazione a GaíTendo, i l quale avea of-
fervato Giove nello fteífo giorno, s' accor-
fe queñi ben prefto, che i l Fratc non avea 
conofciuío cinque ñelle fifle, nelT effufione 
dell'acqua d'Aquaria, fegnata nel Catalo
go di Ticone 24 , 2 5 , 26 , 27 , e 28, 
prendendole per fatdl i t i di Giove : onde 

non é raaraviglia , ct?e appariflero alio fco
pritore come moventi in un verfo contra
rio a quello delPaltre, cioe dall'Occidente 
alTOriente. Vedi Epift. Gajjend. ad Gao, 
Naud. de novem fielus c i u a Jovem vifts. 

Fenomeni , e Natura de SATELLITI di 
Giove, — i 0 . Sparifcono tu t t i in cielo chia-
r o , quando Giove fi frappone tra eíTi ed 
i l Solé; c ioé , fono da lui ecliíTati. 

Quindi ne fiegue , che fono privi di lu
ce, quando i raggj del Solé, che fi propa
gano in linee rette, vengono intercetti da 
Giove: e quindi r i ful ta , che fono corpí 
opachi come la noñra Luna, e che fono 
illuminati dal Solé. — E per confeguenza , 
poiché Giove non illumina i fuoi fatelliti, 
quando fon collocati dietro a l u i ; egli rae-
defimo, in quel lato oppofto al So lé , é 
privo d'ogni luce, 

20. Quando i fatelliti fono frappofti tra 
Giove e ' I Solé , fi oíTerva nel difco di Gio» 
ve una macóla rotonda; la quale fi trova 
alie voite piu grande anche del fateUitemt-
dcfiino. 

Quindi , poiché i fatelliti fono cofpi opa
c h i , e fono illuminati dal Solé, e debbo-
no percib fporgere un'ombra, oppofta ai 
Solé ; le raacchie rotonde vedute in Gio
v e , fono I ' ombre dci fatelliti. — Quindi 
anche, poiché V interfezione dell'ombra é 
un circolo, T ombra ella íleíía é cónica: 
e quindi ne fiegue, che la figura á c f a t e l ' 
l i t i , almeno quanto al fenfo, é sferica. 

3o. Se quando la Terra é £ra Giove ed 
i l Solé , avviene, che alcuno ác fatelliti 
fia fra gli üeffi, la fuá luce fparifce, e fi. 
perde nella luce di Giove . •—Cosí i l Sr. 
Maraldi accenna, cheli 26 di Marzo 1707, 
con un Telefcopio di trentaquatero piedi, 
egli oííervb che la quarta Luna di Giove 
paííava íopra i l di lui corpo, in forma d* 
una macchia feúra; ma che appena ufeita 
dal di/coi ella riaííunfc i l fuo íolico fplen-
dore. Egli oífervb una fimile macchia l i 
4 d' Apr i le , da un' immerfionc del terzo fa-
telltts ; ma li 11 d' Aprile , vegüando un' im
merfionc dello ñefío fatellite, trovo, cb'egü 
appariva del t u t t o , íenza lafeiare laminima 
macchia. — I I medefimo Fenómeno venne 
anche offervato in altri tempi dal Sr.Caífini. 

I n efFcíto e Caffini e Maraldi hanno di 
fpeífo veduto cangiamenti aífai forprenden-
tí nelle apparenti magnitudini á ¿ fatelliti % 

q»jati-



cuando non v'era cos^alcufla nella loro 
¿ O a n z » dalla Terra, o dal Solé , odaGio-
ve che poteíTe caufare fímih variazioni. 

I) quarto fatellke r ch ' é fovente 
i l minore di t u t t i , alie volte ne appare j | 
piu grande: e i l terzo, ch'e ordinariamen
te i l P'^ grande, alie volte apparifce fola-
mente eguaie ad m i al t ro, ed- alie volte 
piíi píccolo di tut t i 

Quindi , poiché i fatellitt di Giove fono-
illummati dal Solé , anche quando immeríl 
nelía luce di Giove, e puré , non oftante 
q.ueílo, appaiono alie \rolte ofcuri, edahre 
%arifconoj v i dee eíTere de1 cangiamentii 
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nelie loro atmoifere^ per impediré la rífra-
zion equabile de'raggj del Solé, dalle va
rié partí át\V atmosfera . —Si dee attribui-
re alia fteffa caufa, i l vederfi le lor ombrc 
talvolta piu grandi di loro medefimi. 

Tempi periodici de* SATELLITI di Giove. 
— - I periodi, o rivoluzioni áé ' fate lht i di 
Giove fi trovano dalle lor congiunzioni con 
Giove, nella íleíTa maniera che quelli dei 
Pianeti primarj fi trovano dalle loro oppo-
fizioni al Solé . Vedi PERIODO', &c . , 

Con quefto método Caffini ha trovato, 
che i< periodi dei vav] fattelliti fono i fe-
guenti ,• 

Primo Satellitc 
Secondo SatelHtC 
Terzo Satellite 
Quarto- Satelliu 

% Gtorno 18 Ore 28 M i n u t i 3& Secondí 
S 13 i S 52 
7 3 59 4o 

*6 18 05; dtf 

Di/ lanza dei SATELLITI di Giove da Gio
ve . -—Come ne'Pianeti primarj, in rifpet-
to al Solé , cosí nt ' fatel l i t i , in rifpetto ai 
lor primarj v i quadrati dei tempi periodici 
fono in una triplicata ragione delle loro! 

íEflanzr dW quefli . •—Per determinare la, 
diüanza per via d'oírervazione,. fi mifura-
no eífi con un micrometro y in femidiametri 
di Giove. —Quef ted i í l a iuey fecondoCaf-

fono le feguenti 

I I primo Satellite- diñante 

I I fecondo Satelliti 
I I terzo Satellite 
I I quarto Satellite: 

ú centro di Giove 
5 - I femidiametri di Giove 
9 femidiametri 

14 
2:j ed un' ferzov 

Quindi , come ir femidiametro di Giove" 
é eguaie a 27 femidiametri della Ter
ra , la diftanza del primo fatellite dal cen
tro di Giove e 166 femidiametri della Ter
ra ; quella del fecondo , 249 e mezzo; 
quella dei terzo- 388 5; e quella del quarto 
884. 

Ecl i f l i dei SATELLITI di Giove ,. Vedi' 
"ECLISSE. 

SATELLITI di Saturno % fono cinque pic-
cole fíelle, che fi rivolgpno5 attorno a Sâ  
turno , yedi S ATURNO . 

11 primo fu- feoperto dal Sr. Huygemr 
a™0 ^ 5 5 v m 25: di Marzo , col mezzo 
d un Telefcopio della lunghezza di dodici 
piedi : gh altrr quattra, m tempi diííeren-
11' dal S r . X a f f i n i , . ^ i due che fon v i -

cini a Saturno, in Marzo 1 ($84, coll'ajus
to de' Cannocchiali di Campan i , di cento , 
e di cento trentafei piedi; di lungo : i l ter
zo,. in Dicerabre 1672, mediante un Te
le ico pío di Campanr,- della lunghezza di 
trentacinque piedi j ed j í quinto (eí íendo 
quello d' Huygem i l quarto) in Ottobre 
1Ó71, con un Telefcopio di 17 piedi . La 
maggior parte, e forfe tu t t i i Fenoraeni 
ofltrvati dei fatelUti di Giove,' fi trovano 
puré efibiti daqueidi Saturno . C o s í , que-
ñi fi trovano alie volte pib grandi, ed al
ie volte piu piceoli : il quinto" alie volte fi 
trova parimente ecliííato &c,. E quindi 
fono, fenz'alcun dubbio, della ílefla natu^ 
ra ; &c . Vedi SATELLITI di Giover 

V u I tem-
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I tempi periodki dé1 SATELLITI di Saturno, fecondo i l Sig. Cajftni fono 
i feguent 't. 

Primo Satellits 
Secondo Satellite 
Terzo Satellite 
Quarto Satellite 
Quinto Satellite 

t 
2 

4 

74 

Giorno 21 Ore 18 Minu t i 31 Secondi 
17 41 27 
13 47 16 
22 41 i r 

7 55 57 

Í&P Mftanze dé* SATELLITI di Saturno dai di tul centro, fecondo viflejff 
Sig. Cajfmi j / o « o /<? feguent't. 

Primo Satellite 
Secondo Satellite 
Terzo Satellite 
Quarto Satellite 
Quinto Satellite 

4 f 

18 
54 

Semi-
diam. 
di Sa
turno , 
ovvero 

1 
1 
1 
4 
10 

Diámetro 
delPanelb 
di Saturno, 

l a gran diftaeza fra i l ' quarto e '1 quin
to fatellite diede occafione a Huygem d l 
íofptttare, eh^ ve ne poiefs'efifcpe qualcu>-
no intermedio i ovvero aitriraente , che i l 
quinto poteíTe a ve re quakhe aUro fatellite 
movente aítorno a l u i , come a fuo centro» 

U Dr. Halley , nelk Tranfa-zioni- Füoíb-
fiche , ci da una eorrezione delia Teórica 
áel moto del fatellite quarto, o íla Uge-
n i a m . —EgÜ fa i l di luí vero periodo r j 
giorni , 22 ore y 41 mututi ^ 6 fecondi; ú 
ái luí moro diurno, 22o 34' 38" i ^ ' j la 
¿i íut diftanza dal centro di Saturno, 4 
diametri deli'aeelloy e la di lui órbita U 
fa eíiere poeo o nuila diílanee da quella 
d t i i ' anc l lo , interfecando 1'órbita di Satue-
no forro unr'angolo di 23 y gradi 

S A T I R A , * SATYRA , in un fenfo ies-
íe ra r io , fignifica ogni maniera di diícorfo r 
con cui qualehe perfona é npre ía ; raa piíi 
particolarmcnte un Poema, in eui le foi-
iie e i vizj degii uomini vengono inge-
gnofamente efpoíti, in ordine alia di lora 
jiformagione 

* U origine di tal parola ha eaufato unas 
di)puta mtabíle ¡ra i Crit ic i . L a común 
epini&ne ^ fofienuta da Scaligero, Heiiv 
flus , e Voffio , la deduce dal Greca 
¿í¿Tup¡i , S a t i r i , una forta di Deitadi 
Silvaner da' Romani chiamati Fauni, 
a l U di cui petulanza e difenefia ft jup~ 
pone che quejia fpezie di compofizione 
abbia qualchc rajfomiglianza. — Sul <¡nal 

piede la Sátira e conjiderata come un 
Pcema ¿Ü una natura Burlefca e licenzio-

fa y che come i Satiri , volta tuttn fof-
fopra per trovar occafione di cenjmare A 
e mettere inridicolo. —Cafaubon, áll* 
incontro^ feguitato da Spanheim e Da-
eier, f a derivare la Sátira Romana f 
non dalle Greche Divinitadi chiamate 
Satir i , alie qnali egli ajj'erifce non aver* 
d í a verun rapporto, ma dal Latino fa-
tur , ufato per plenum, pleno, una CO' 

f a cui nuil a manca. — C o v , cgi'i e fa-
tur color a , denota la lana che ha fuffi-
cientemente imbevuto i l colore , coftechi-
i l di leí colore non ft poffa efaltare di 
p i ü : cosí fatur meífis demtava una co-
piofa ricohab ; e fatur geftus , una v a ' 
ria c . — D a queflo íatur venne fatuta, 
the anche ft ferivea fatira con un i , co
me maximus per maxumus ; e optimus 
per optumus. M a fi dee ojfervare, che 
fatura ¿ u n addiettivo y che ft riferifee 
ad un fofiantivo fottintefo, i l quale qtd 
% laux,' ejfendo fatura laux il nome d% 
un hacino pieno d? ogni forta di fmtta \ 
che i Romani oíferivano annualmsnte a 
Cerere ed a Bacco , come loro primizie. 
Cosi i l Gramático Diomede: Lanx re-
ferta vanis multisque primit i is , facrís 
Cereris inferebatur, & a copia & fa-
turitate r e i , fatura vocabatur . Indi 
anche la parola fatura fi applicava ad 
altre mifiure j particolamente ad un 
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Píátto compofio di parecchie forte di v i -
vinde: Quoddam genus farciminis raul-
tis rebus rcfertum faturam dicit Varro 
vocitari . * E lo /iejfo termine venne 
eziandio trafportato ad opere di genio: 
con, leges í'aturse denotavano cene leggi 
conííftenti in molti capi o titoli •> come in 
Fefto: íatura eft lex muicis aliis legi-
bus conferta. — E tantico Gloff. fatu-
ra Nó^s? 7roxx« irípiíxay . T a l e , e. gr., 
fi ¿ qucjla , Vultisne , jubetisne cum 
Juguríha belium componalur, & fce-
dus feriatur : elephantos tradat ; itera 
omnes transfugas, & c . — Quindi anche 
nna cofa, era detta per faturam fieri , 
quando (i facen in fretta e confufamenté : 
tos} per faturam legem ferré, fi era, i l 
paffareu,na hgge confujamenté ^ e aíP in-
groffo , fenza raccogliere i vot i» — Fina l 
mente , futura divenne puré i l titolo di 
var] lib'ñ , come di quello di Pefcennio 
Fejio, che /cr/'/j^ historias faturas, ov-
vero per faturam. — D a tutto ciq syin-
ferifee , che i componimenti Satinci de* 
Poeti vennero eos) ehiamati, perche era-
no varj , ed a piajtriccio ; o , come lo ef-
prime Porfirione, quod multis & variss 
rebus hoc carmen refertam eit.. — S u 
quejio principio fojiienfi , che la parola 
Sátira dovrebbe fenverfi in Latino con 
un u o con un i , facara o fanra. Quei 
che la ferivono con un j ^ lo fanno, per
che fuppongono con Scaligero ed al tr i , 
che i Satyri Syivani dejjero i l nome a 
quefta compofizione , e che da Satyrus 
venne Satyra ; i l che C-ifaubon i affati-
ca a difapprovare , mojirando , che da 
Satyrus «o« patea mai formarfi Satyra, 
ma bens). Satyrica , e [plegando la gran 
differenza tra iGreci Poemi Satirici e la 
Sátira Romana. — Nulladimeno Scali
gero difende r antica etimologia dal Gre
co IBocTupss, ch' ei j a i ' origine del Lat i 
no fatur, fatura k n x , & c . le quali , 
fecondo lui erano appellagioni prima ufa-
te ne facrifiz) e nelle cerimonie di Buc
eo ^ dúve fi recitavan /e Satire: Non a 
fatura , vel lege vel lance di&a eí t , 

fruftra ac temeré fatagunt Gram-
mat!ci i quin has a Satyns di¿\as pu
to : cum lancibus enim prodibant , & 
caniftellis pomorum omni genere ple-
ni$j quibus nymphas alheerent e, — 
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Effett iva mente la Poefia Satírica , fe» 
condo queflo Critico , fi puo naturalmen* 
te abbaflanza dednrre dalla ffacciatezza 
de"1 Satiri: e ció che lo conferma fi ¿ , che 
"SeiTvpia^ fi rende neW antiche Glojfe per 
ludio; <? Satírico , per burlefeo , traftul-
leyole , &c . COSÍ la Sátira di Séneca fi 
chiama ludus , é Orazio e Per fio ufan» 
ludere per feribere Satyras f . — a F. 
Pl in . Hift . Nat. /. 30. c. 10. b Sever. 
in iEtna v. 12. c Mani l . /. 5. -y. 480. 
d Diomed. I. 3. e S&d. Poet. /. 1. c. 12. 
f V. Dan . Heim. de Satyr. Horatian. 
/. 2. Lugd, i<528. 12o F a b . Thef. p. 
2248. # 

La Sátira ha gran parentela colla befFa, 
col ridieolo, colla cri t ica, col libeilo , &c . 
e Üa oppoíta a panegírico. Vedi LIBELLO , 
PANEGÍRICO , &c. — La ragione , per la 
quale generalmente le Satire piacciono , c 
i Panegirici fon nojoíi ai lettori , fembra 
eíícre , perché le prime fono comunemente 
veré , egli ultimi fallí. — V . Tourn. desS^av, 
T . 81, p, 294. 

Orazio chiama i fuoi due libri di Satire ^ 
indifFcrentcmcnte Sermones, o Satyra , due 
parole che a prima vifta prefentano idee af-
íai differenti. Vedi SERMONI . 

I principali Satirici fra gli Antichi fono, 
Orazio, Giovcnale, e Pcrlio ; tra i Moder-
n i , Regnier e Boileau in Francia ; e Dry-
den , Oldham , Rockejier , Buckingham , Po ' 
pe, Toungy &c. fra g r ing le f i . 

Una. Sátira dev'eiTer vivace , guftofa , rao-
rále , e picna di varieta, in che Giovenalc 
ed Orazio furono eccellenti, benché le lor 
Satire non s' abbian a ieggere fenza cautela. 
— Tra le qualita requifite in un Satirico ¡ 
una deile piü eífcnziaii fi ^ i l buon natura-
ler da una tal qualita nell'Autore debbono 
procederé tutt ' i fentimenti, che fon belli in 
quefto modo di ferivere . I I buon naturale 
produce quell' averíione per ogni cattivezza , 
v iz io , e íollia, che porta i l Poeta ad efpri-
merfi con energía contro gli errori degli uo-
m m i , ma fenz'amarezza verfo le loro per-
fone. Quefta qualita fi é quell.a , che man
tiene 1' equanimitk della mente, e che mai 
non permette , che un' offefa sbalzi intem-
peííivaraente un' uomo fuor del fuo caratte-
re. Quando Virgilio diíTe, che quegü che 
non odiavra Bavius amerebbe M^evius, era 
perte na mente di buon' uraore , e non era tal

mente 



mente commoíTo alie loro ílravagan'ze, che 
appaíTionatamente gli chiamafle feimuniti , 
o pecoroni in una diretta invet t iva, ma r i -
¿eafi di lo ro con dilicatezza di fciierno » fen-
2a aícuna mi ñu ra di collera . — I I miglior 
.fcuon' uomo colla mufa del natura! piü cat-
, ivo » €ra fra gl' Inglefi ilearattere d' un gen-
tiiuomo non men celebre per la fuá umani-
í a , che pe! fuo fenno. I n realt^, gli ordi-
¡narj íoggetti Sátira fono quelli $ ch' ec-
citano- Ja maggior indignaiione ne' migliorí 
íemperarnenti , e per confeguenza gli uomi-
«i di tal natura fono i piü qualificati per 
parlare di fiaiili ' matene : tali uommi; pof-
iono mirare i l vizio e la follia , quando fan-
no ingiuria a perfone ch' effi punto: non co-
n o icono , colla, ftefla. íeveritó ^ con cul altrit 
nfentono i mali ch'eglino medefimi prova-
mo . •— Jn̂  tut t i gli- feritti d' Oraxio e di Gio-
venale,. non v' é neppur un'efpreífione mal-
nata , o di cattivo umorej né una fola fen-
tenza di feverita ,. che apparentemente non 
proceda dalla difpofizione contraria . — K 
T a t t L N . 242.. T . 4.. p. 219: / % , 

h a Saüra: fi pub diy.idere, in riguardo al
ia miíura fpezie del' verfo r come anche 
alia maniera del Poema , e del carattere, in 
narrativa r dtammatica^ mijia y &c. . 

hz narrativa é una femplice narrazione o 
í íe i tamento d! abuíi nella: propria perfona del 
P o e t a — Tale fi é la prima, di Giovenale« 

La drammatka; é quelia in eui1 varié per
fone difeorroso infierne ; o íiano fenza no-
me 5 come nelia prima' di Perfio; od abbian 
ssomi, come di C a t i u * e D'amafippus.. 

L a mifla, é compofla di; tutte due le pri
me , come quelia bella: d'Orazio r Ibam ffir^ 
te v í a [acra 

1.% grave animata e queHa che inveifee 
con calore e con ferieta contro- la corruzio-
ne, e ' l vizio inogni figuran —- Gome quel-
Be di Giovenale, e di Perfio a 

^ La trajlullevole r e piü leggiere ,> paíe che 
giuoehí: collc follie degli u o r a i n i m a - neílO' 
fcherzare' non oramette veruna opportunita. 
di: far. loro fentirc ]a sferza . — T a l i fono 
fuelle d'Orazio j quindi qualificate áh Ser-
moni propiora. 

La forta gr-ave vibra la fpaxla ignuda ;, la 
tr-afüdlevQls prefenta un tirfo (thyrfus ) fimi-
le a <\nt\\o át1 Satiri antichi, circondato di 
foglie di vite , col qual1 ella ferifee all' im-
fcovvifa ¿ • — I I ; caJor della prima degenera 
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taívolta in furia, e sdegno; e la tranquilla 
ta della feconda s' immerge nelia femplice 
beífa . Ma tra i due eñremi evvi un gran 
numero di gradi, e di ípezie intermedie . La-
prima , fpezialraente allorché dettata dalla 
paííione, é di gran lunga' pib facüe : nulla* 
é piu diíficile che di far ridere gente di buon 
güito y anche a fpefe d' a l t r i . Si arriva a que--
üo per una capacita prodotta. dal genio edar 
taléntr , piuttoüo che perregolé : per avven-
tura fara fuperfluo di fpiegare i'una e l 'a l-
tra ; poiché la vanita, !'amor propio , ed; 
ancha la malizia fono maeflri piü che fufE-
eienti per un Poeta, cui non manca né fen
no, né fpiri to. Cosí Giovenale: v r̂ ^rtóríí ' 
negar 1 fatit. indignatio verfum ; e Boileau : 
L a colere fuffit & vaut'un Apollon — V . 
Mburg. Trait . de la poef Franc. c 4*. Mem. 
de Trev. Nov.,-172,3; p. 2150;. 

Ne l rileggere gli feritti de5 due Capi del-
le; due forte di Sátira di frefeo mentovate, 
non farife fuor di propofito i l confiderare , 
ch' eííl viveano in tempi affai difFerenti: Ora
zio era ü confidente d5 un Principe di bonta 
ed uraanita imparcggiabile , la" di cui Cor
te era formata ful di lui efémpio: per il che 
i f a J l i c h e queño Poeta invsfle , erano pic-
ciole ineongruenzedi procedére, falfr prete-
íii di politezza, od affettaziom impertinen-
t i di cofe, a cui qusgli uomini atti non era-
no. I vizj d' una fpezie piü groíTolana non 
gl i poteano cader íbtto l ' oochiov entra
re nel̂  paiagio d'Augufío,, — Giovenale all ' 
incontro, vivea fotto Domiziano, ne! cui 
Kegno ogni cofa; nobiie e grande era bandi-
ta dalle abitazioni deglí uomini poífenti. 
Attacea egli percio i l vizio che paífa in trion-
f b n o n quello che fpicca nelia converfazio-
ne.. La; caduta4, deir imperio , i i difpregio 
della gloria , e una' general depravazione di 
coftiimi, gli ftanno dávanti gli occhi in tut^ 
t i i íüoi Scritti . •— Ne' giorni d'Augufio j 
i5 aver pai'lato come Giovenale farebbe ñata 
una pazz>iae lo fieífo in quei di Domizia
no , fe fi fb(fe paríato alia maniera d'Ora* 
zio^ La Vir tü e la moraiita fono dappertut^ 
to raeeoraandate in Orazio, qualí conveni-
vano ad un 'uomo in una; Corte pulita , a 
motivo della bellezza , p ropr i e t i , c conve-
nienza del!' acquiftarle r i l V i z i o , e la Cbr-
ruzione fono attaccati da Giovenale in uno 
ftile che denota , quanto egfsi tema'di^ non 
eífere afcoltato, fe: non grida loro nella lor 

propia 
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«.propia Ungua, con una^hiaracd aperta mea. 
^ione deill vilianie5 e deüe ofcemta de íuoi 
Contemporanei. - V . Tat l . í \ 4- N . 242. 

^* GU *I^a^n^ di^Idono la Sátira , in /ÉTM , 
come quella di común ufo j e in giocofa, che 
.anche Bcrnefca appe¡!an.o, eche dagi' Ingle-
ü ¿ nomata burksque^ bu-rleíca. Vedi BUR-
XESCO. ~ . .. 

I loro prlncipali Satiñci nel modo jfer/a, 
fono, Dante , (che particolarmente da tor 

, fi chiama Principe Saürico) Ariofto, Areti-
x n o , Ercole Bentivoglio , Luigi Alamanni., 

J&copo Soidani, Lorenzo Azzolino , Salva-
tor R o í a , Ludovico Adimari 5 e BeBedelto 
Menzini a . — Quei che fi fono diftiati nel-
ia forta giocofa, fono, Franccíco Berai ( i l 
di lei inventore ) , Mauro , Firenzubla, Ca
fa, Coppe t ta , Y areh i , Laica , Caporal i b , 
&c.—• a V . Bianchi01 ddla Sátira Italiana) 
P. I . p. 9. Giorn. de Letter. d1 Itat. T . 20, 
p. 506. b Id, ibid. P. I I . p. 25, Giorn. p. 310. 
fáz- . . , ' Ia 

La Sátira h divifa, in genérale, la quale 
mira ad abufi común i , in cui moiti fono 
cgualmente intereflati : e in perfonale , la 
quale addita, -t rappreíenía catatteri parti-
colarí . —QuelT ultima , com'ella tocca la 
riputazione degli uomini , dalia quale tanto 
dipcode i l lor' interefle , fi pub appena di-
llinguere dalla djffamazione e .dallo fcanda-
l o . Vedi INFAME , e Se AND A LO» 

A qucíi' ultima clafle appartiene Ja mag-
gior parte d i quclle che porta no i l titolo di 
A n t i : come VAnti-Baillet di Menaje, con 
cui i l Sr. BailUí fu cosí punto , che com-
pofe un Trattato paríicolate (ulh SaPirc per-
Jonali che panano i l titolo d' A n t i ; per far 
vedere 1' indeesnza, e difoneíla delle mede-
í ime , e la di loro contraricta ai precetti del 
Vangelo. Vedi ANTI. 

Si oppone in oltre a queíta fpeiie di Sá
tira , che un pubblico difeoprimento, lungi 
dal produrre i l difegnato effetto, val'a diré 
la riforma , é tutto proprio a mettere gil 
uomini in difperazione, e ad indurarli nel-
la loro carrieri , L'eccellente Autore del 
Trattato del Governo della Lwgua, parlan
do di veritadi non cariíatevoli , dice, che 
una lejperta di quefta fpezie non ferve a r i -
chiamare , mabensi a far arrabbiarc i l reo j 
€d 3 precipitarlo in u! te non graái di male. 
JU modeilia, e'l timor dcllo feorno, é uno 
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•di que1 naturali r i tegni , che la fapienzadei 
Cielo ha dato agli uomini: e chi una voka 
inciampa , pub ancofa col freno d'una tai 
briglia di_ nuovo j ime í t e r i l . Ma quando per 
un pubbiico difeoprimento eglí é caduío fot-
to queli' infamia, ch' ei temeva, fi fente al
iara difpoño a deporre ogni cautela , ed a 
penfare ch'ei deve a fe Üeífo tut t i quanti i 
piaceri della vita a corto deWa fuá riputazio
ne. — Anzi per avventura egli da vantag-
gio s1 iúáQhm^ e va in traccia 4' una -fpe
zie riverfa di fama, col divenire eminente» 
mente fcelerato : cosiquegli, che prima no« 
era che difeepolo clandeftino delF empíeíi4. 
tie di-venta famofo Dottore . •—Senza^dub-
bío un raziocinio di tal forta é ñato quei-
io che ha indatío i faggj Legislatori Ingle-^ 
fí a rivocare lefté la legge , che mettea i t 
«o ta d'infamia fulla faccia de* f e l l o n i — -
Effettivameníe, quando i delkti fono-enor-
m i , i l "delinqueníe menta ¡poca pieta, ¡roa 
alfa i meno pub meritarne i l rapporíatorc. 
— V . Tat l . N0. 74. T . 2 . p. 154. fa. Vedi 
anche N0. 76. •g, 166. feq. 

S&TiKA'Gneca. —Ca/au'Bon fa una diíltn-
zione fra la Poefia Satírica á t Greci, e la-
Satira de1 Romani , la quale,, al fuo dire^ 
era pecüliare a loro medefimi; nel che pa-
re , ch1 egli fia giuílificató da Quinti l iano. 
Satyra -quidem tota nojlra efi , .in qua prt-
mus infugnem laudem adeptus luci l ius a . D i 
quefto íleífo Lucillo parla efpreíramente an
che Orazioj che lo dichíara i l primo Poeta 
Sati t im b . 

• E/í Luciliut aufus 
. Primus in hunc .operis xomponere-cavmmt» 

ynorem * 

Per una fimil ragione Orazio chiama k 
Sá t i ra , Grecir intaíium carmen , una forta 
di poefia ignota a' Greci>c . Spanheim nella 
fuá bella Preíazione ai Cefari deil' Impera-
tor Giuliano ha moílrato cinque o fei dif-
ferenze cíícnziaü tra queíli due Poemi. I 
Greci foprattutto riprendeano i l v i z io , &c . 
ne' loro Drammi ; benehé-aveífero puré una 
forta di Poemi narrativi chi ama ti S i l l i , fi-
m i l i alie Satire Romane , Inglefi , &c . Que
íli Si / l i erano Poemi piccanti e mordaci, 
come fácilmente fi pub vedere dai fram-
menti de' Si l l i ái T imone; con quefla dif-
fereoza, che i Si l l i Greci erano parodie da 

UR 
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un capo all1 altro, íl che non pub dirfi del-
ía Sátira Romana. Ovvero fe noi troviamo 
alie voltc una parodia, non é queda di pre-
cifo difegnodel Poeta; e per confeguenza la 
parodia non fa 1'eíTenza dclla Sátira , ma 
bensi quella de' Sillt d . — a V . Quint. 
In/íit . Orat. 1. 10. c. i . b Hor. Sat. i. li 2. v. 
6i. c I . Cafaub. de Satyrica Grxcor. Pcefi & 
Komanor. Satyra 1: 2. Par. 1605. — d Vedi 
MASCOV. Exerc. Prior, m Horat. Satyr. §. 
10. Langheinrieh Di/f. de Timón. Sillograph. 
Lips , 1720. & 1721. Stoll. Introd. ad Hifior. 
Liter. P. I . c. 5. §. 58. 

Tutto cib non oftante, Sealigero, fegui-
tato da alcuni de'migliori e piu recenti Cri-
t i c i , non ha ícrupolo di far derivare la Poe-
í k Satirica dei Latini da quella de' Greci. 
Secondo quefti A u t o r i , la Sátira nella fuá 
origine era una fpezie d' intermedio nella 
Tragedia, in cui i Satirt con piedi di bec-
co venivano introdotti a mitigare gli orrori 
della Scena Trágica , diverfificandone eíTi 
coüeloro burle e ghiribizzi la funeíla folen-
ni ta : aífai íiraili ai M i m i , o bufFoni della 
Commedia , e ai Fefcennini de' traílulli Atel-
l a n i . Vedi SATÍRICO. 

Alia prima non s'introducevana i Sa th i 
che nelle fole Tragedle rapprefentate nelle 
Fefte di Bacco, come fuppoíH compagni e 
Sacerdoti di quella Deita : ma coü' andar 
del tempo ebbera parte nelle folennita de-
gl i alíri D e i . D i modo che i l Sát i ro , nella 
fuá prima inllituzione , era totalmente dram-
matico. — V . Scalig. Poet. \. 1. o. i r . & 12. 
Vedi anche TArticolo SATIRICQ. 

SÁTIRA R o m a n a . —• Dacier , dopo C a -
faubon, fa un'aífai diligente e minuta ricer-
ca dell'inftituzione della Sátira Romana ; e 
ne diílingue tre fpczie o í ía t i : i l primo dram-
matico, i l fecondo narrativo, e i l terzo che 
chiamafi Sátira Varroniana o Menippiea . 

Gl i antichi Romani fono ítati fenza i l 
divertimento della Scena quaíi quattrocent' 
anni; finché il cafa e l'allegria in una lor 
FcOa dieder principio ai verfi Saturnini e 
F e ¡ e e n n i n ; i quali per alcuni anni fuppli-
roao m vece de 11c rapprefentazioni Teatra^ 
l i . Quein verfi erano rozzi , e fenz'alcuna 
mi fu ra, eifendo fatti extempore, e da gen-
te íelvaggia, che non avea alíri inñruttorí 
che i fumi del vino . Quinái eran ripien] 
di bcffe groffoiane , ed accompagoati di va-
rj gefti, e carble. Si pub. formare un' idea 
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de' medefimi coll' immaginarfi un gruppo di 
v i l i an i , che ballavano in una maniera zop-
picante , gittavano qua e la le loro burle 
cafaiinghe, ed efponevano a vicenda i ñra-
falcioni gli uni degli altri . Cosí Orazio, 
Epift. 1. lib. 2. 

Fefcennina per hunc inventa licentia mQ' 
rem 

Verftbus alternis opprobria rufiiea fudit , 

Le antiche Satire Romane erano aiiora 
una fpezie di Farfe innoecnti, ove gli Spet-
tatori e gli At tor i erano indiíferentemente 
motteggiati. —• E cosí continuarono fin'al 
tempo di Livio Andronico, che fu i l pri
mo ad accignerfi a fe ri ve re Commedie ad 
imitazione de' Greci. Queíto nuovo tratte-
nimento parendo piii nobile e piu perfeíto, 
attraííe gran folla di fpettatori; i l che fu 
caufa che le Satire reftaífero neglette per 
qualche tempo; ma vennero pofeia riafTun-
te , e recítate alia fine delle Commedie, 
aífai fímili alie Farfe moderne . Furono piíi 
paríicolarracnte anneffe ai componimenti 
Atellani , e in tal' occafione cambiarono i l 
lor nome di Satire con quello di E x o d i a , i i 
quale dopoi fempre riícnnero . Vedi E x o 
DIUM. 

Dopo Livio Andronico , Ennio avénelo 
offervato la curiofita e '1 genio de' Romani 
pella. Sátira , immaginb , che certi Poemí 
non accoraodati al Teatro , ma ritenenti i l 
fíele , la beífa , e '1 ridicolo della Sátira 
Te a t rale, non mancherebbono di far buona 
riufcita . Con tale idea ferifs' egli de' di-
feorfi fotto i l titolo di Satire, ne'quali pre-
fe la liberté di mefcolare infierne varié for
te di verfi, cerne efametri con jambici tri-
metri, e tetrametri trocaici . Trovavanfi in-
quefii componimenti le fieííe varietadi, bur
le , allufioni , favole, e anche dialoghi, in 
una parola, tutto cib che coftituiva i l ca-
rattere, e la vaghezza delle prime Satire ? 
fuorché i l bailo , e la mufica . Ad Ennio 
fucceííe Pacuvio, i l quale fcriffe puré delle 
Satire ad imitazione del fuo Zio , o fecon
do a l t r i , fuo Nonno, Ennio. Mentre Pa
cuvio era nel fuo fiore, nacque Luciho , i l 
quale ancora corapofe delle Satire , d' un 
método alquanto nuovo, proecurando d' imi 
tare i l carattere dell'antica Commedia Gre
ca , di cui i Romani non aveano che un1 
idea imperfetta nelle loro propie Satire * 

Pare 
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Pare clié queflo fía i ! penfier d' Orazio , 
qaando diíTe, Satjyr. i . hb. 2. 

, - Quid , cum efl Lucilius aufui 
Prhnus in hunc operií componere carmi

na morem . 

•tfon potea egií creciere , che i Romani 
non aveffero Satire avanti Lucillo , poiché 
cuel Poeta era ftato preceduto da Ennio e 
daPacuvio, ch'egli imito . I I difegno d'Ora
dlo era folamente di indicare, che la manie
ra , e Parte di Lucillo era nuova, e ch1 egli 
avea talmente abbellito quefto Poema, che 
potrebbe comparirne egli fteflfo i i primo Au-
tore. M a d i fatto, Lucillo non fece cheag-
giugnervi un po' piü di pulitezza e di fale, 
íenz' altra rautazione. Equantunque non mi-
fchiaffe, a guifa d 'Ennio, varié forte di veríi 
infierne nello íleíTo coraponimento , nulla di 
raeno ei compofe difFerenti Poemi , alcuni 
de' quali erano interamente efametri , altri 
jambici , ed altri trocaici, come appare da' 
fuoi framraenti. 

La terza fpezie di Sátira era la Varronia-
na o Menippica , cosí detta dal fuo Autor 
Varrone (Varro) i l piíi alletterato fra i Ro
mani ; e perché in quefta egli imito la ma
niera di Menippo i l Gadareno, Filofofo Ci -
nico. 

Qiieda Sátira era non folamente un mcfcu-
gllo di differenti forte di ver í i , ma era anche 
tramezzata di proía , e di Greco, e di Latino. 
— I I Poema di Séneca fulla morte di Clau
dio., i l Satyricon di Petronio, i Dialoghi di 
Luciano , 1 Afino d' Oro d' Apulejo , e i Ce-
fari dell'Imperator Giuliano , fono tan te Sa
tire nel guflo Varroniano. a — A l i a ííeífa claf-
íe íi pub anche riferire i l Catholicon di Spa-
gna, i l Morice Encomium d' Erafmo, i l Don 
Quixote di Cervantes b , i Ragguaglj di Par-
naífo di Boccalini , la Favola della Tina 
i t h e T a l e o f a Tub ) del Dr. S. &c . —a V . 
Dacier Difcours fur la Satire , in Mem. de 
JLiter. de VAcad. R. de? Infcr. T . 3. p. 24.6. 
feiq. Enella Prefazione alia fuá verfione del-
ie Satire d'Orazio. b V . Rapin Reflex, fur 
la Poet. en P a n . § .28. Oeuv. Diverf. T . 2. 
p . 205. feqq. 

S A T I R I C O , qualcofa che partecipa del
la natura della Sátira , o che a quefta íi r i -
fcnfce. Vedi SÁTIRA . 

Abbiamo de1 Vo^i 'Satirici y Predicatori 
Satmct , come South3- lüorici Satirici , go-

J om. V i l , 
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me Burnet e Mezeray ; Filofofi ^ í / r / a , co
me Apulejo e Montaign . — Nella Teología 
Pagana , troviamo un Dio Satirico , come 
Momus: Omero nel fuo Therfttes da ií ca-
rattere d'un Cortigiano Satirico. Gl i Olan-
defi fono ftati accufati di üampe e di meda^ 
glie Satiriche j i l che alie volte lor ha co-
flato caro . 

La Poefia Satírica ebbe la fuá origine in 
Atene ; benché ía di lei perfezione fia do-
vuta ai Romani. Secondo i l Padre Morgues, 
e Bianchini a, ell'era alia prima una forta 
di Tragedia rapprefentata nelle Fefie di Bac-
co, in cui s'introducevano i Satiri in con-
verfazione cogli Eroi b . Burette la prende 
piü tollo per una fpezie di Farfa Paíiorale 
recitata alia fine delle Tragedle c. Uno de' 
di lei principali ornamenti era una foría di 
bailo felvaggio e grottefco , che facevano i 
Satiri , e che fi nomava Sicinmi d . Vedi 
BAL L O . — a M o u r g . Trait . de la Poef. 
Franc. c. 4. Mem. de Trev. Nov. 1723. p. 
2149. b Bianchini Della Sátira Ital iana , P. I . 
p. 5. feqq. Giorn. dé1 Letter. d? Ital . T . 20. 
p. 203. — c Buret. Mem. 2. fur la Danfe , 
in Mem. Acad. R. Infcript. T . 2. p. 163. d 
Buret. 1. c. A verán. Pr¿elett. ap. Bibl .Chois . 
T . 22. p. 34. ^ 

Gli Spettacoli Satirici de' Greci fí facea-
no con mafcherate: gli At to r i ne' medefimi 
erano variamente travefiiti , gli un i in abi
to di S a t i r i , di S i lcni , di Centauri, di M x -
nader, e gli altri in livrea della ciurraa di 
Bacco; mentre altri faceano la figura di gi-
ganti , di Cicloni , di mof i r i , e anche di 
beftie : i l tutto formava un piaftriccio piíi 
romanzefco e ftravaganíe di quanto puo tro-
varíi nel Teatro moderno, eccetto per av-
ventura alcuni de' nofiri ui t imi trattenirnen-
t i pantomimi grcttefchi a . La fola compofí-
zione di quefta fpezie, ancor' efilknte , íi 
é i l K T K A O * d' Euripide b . — a V . Boind. 
fur les Mafq. & Habits de Theatr. des Anc. i ti 
Mem. Acad. R. Infcr. T . 5. p. 176 , e 188. b, 
V . Fabric. B i b l , GT£C. 1. 2. c. 18. §. 2. p. 645. 

FontanaSkTiKiQk . Vedi FArticolo FON
TANA . 

S A T I R I O N E , Satyrion , o Satyrium, 
una radice chiamata con que fio nome , a 
cagione d' una di lei vir tu immaginaria di 
promoveré la incontinenza. 

Diofcoride la diftingue dall' orchis, ma i l 
Sr. JDak la mette in quella riga. Ella p i é 

X 3̂  fa pe? 
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fa per un gran cordiale e r i f í o r a t l v o ; raa 
la fuá figura , che raffocniglia ai teft icoli 
deH'tiojTio , pare che fia i l pr incipal fonda-
m e n t ó delle fue v i r t u d i . 

S A T I R O , * SATYRUS , 2 A T T P 0 2 , 
nella Teoiogia Pagana , una favolofa ípe-
zie di Semideo, i l quale coi F a u n i , e coi 
Silvani , prefedeva ai b o f c h i , e alie forefte , 
fo t to la direzione íli P a n , V e d i D i o , 
EROE , & c . 

* L a parola fi j a generalmente derivare da 
Saine -, cáQn , che nelí1 antico Greco figni-
ficava i l membro vinle y ejfehdo flato fup-
pGj'io che qy.cjle Dettadi fojfero ajfai de* 
díte alia lafcivia. 

I Satiri era no d ip in t i raezzo u o m i n i , e 
mezzo capre : la parte íuper iore era urna-
n a , eccettuatine i corni della tefla j i ' infe-
x i o r e , brutak , colla coda e gambe di ca-
pra j i l t u t t o "coperto d i pe lo . 

I Poeti ufualmente confondono i Satirio 
S i lvar ' i , Sileniy F a u n i , e P a ñ i . V e d i S i -
XE>. ?, e l " \ÜNI , 

JSÍonnus , nel fuo Dionifiaca , fa í Satiri 
diíc ndenti da M e r c u r i o , e tia una N i n f a 
D ó r i c a , dctta Tpthima , e ce ne da i l no-
mc di páréccbi i «o<?, Paeminius, ThyafuS) 
Cypfichcrus i rOr:;tas j dpaeu i , Phlegraeus ^ 
J/ycon ^ & c . Memnoft) nel fuo l ib ro centro 
i T i r a n n i d'Era J e a , fa derivare i Satiri da 
Bacco , e da una Najade , detta N i c a a . 

I Satiri faceano una parte dclle perfone 
del Dramma nelTantichc Tragedle Greche , 
i l che diede pr incipio ad una nuova fpezie 
.di P o e í i a , detta Sa t í r i ca . V e d i SÁTIRA, 
s, S A T T RICO. 

S A T 1 S F A C I E N D U M capias ad . V e d i 
CAP/ AS . 

S A T R A P I A . Ved i SHJRE. 
S A T R A P O , SÁTRAPA , o S A TRAPES , 

neir An t i ch i t a , un Governatore d 'una Pro-
v i n c i . i , fra g l i antichi P e r í i a m , 

I I Re Cario «^flVggiava d 'o rd ina r io ac-
corapagnato da' Fuoi prineipali Signori , c 
Satrapi í O. CAH ÍÍO 11 Regno di Perfia era 
.divilo i n Satrapie * c G'-nnsdizionidi Satrapía 

Laparo 'a é originalmente P t r f i ana , i i g m -
fícando , rigoro-UTf ue , A r n m i r a g l i o , o 
Comandante di un ' ra,nata Navale ; ma ven-
n - pofeia applica indifferencemente a tu t t ' 
i Governatori di Pro\ ineue. — N t l q u a l fen-
C» .Ha fu preK. • ke d3.' G r e c i , che ufava-
no s-siTpáwns nci io í teí ío l ignificato * 

S A T 
Si t rova p u r é quefta parola in alcune an-

tiche lettere patenti Inglefi del Re Ethel-
red ; ove i S ignor í (jhe L o r d s ) , che fotto-
fer ivono imraediate dopo i D u c h i , pren-
dono i l t i t o l o d i Satrapi del Re {Satrapes) , 
— D u Cange vuo l e , che q u i v i ta l parola fi
gni fichi M i n i í l r i del R e . 

S A T U R A N T I A , fi ufa t a lvoka nello 
fleífo fenfo , che afforbcnti . Ved i ASSOR-
BENTE-. 

S A T U R N A L I A , ne l f A n t i c h i t a , Pede 
c e l é b r a t e , fra i R o m a n i , i n onore del D i o 
Saturno. Ved i FESTA . 

L e Saturnal i duravano tre g i o r n i ; comin-
ciando l i 16, a i t r i dicono l i 17, ed a l t r i l i 
18 d i Dicembre . 

Durante la So'.ennita g l i Schiavi erano re-
puta t i Pad rón 1: era lor pe rme í ío di d i r eogn i 
cofa ; ed in fine, erano ferv i t i a tavola dai 
pad rón i i l e í l i . — T u t t o correa alia difone-
í í a , ed alia dififolutezza, e non fi í en t iva , 
o vedeva altro nella C i t t a di R o m a , fe non 
i l roraore , i l baccano , e ' i d i íord ine d' un 
popó lo mteramente abbandonato alia g ioja , 
ed al piacere. 

M . Dacier oííe rva , che le Saturnal i fi ce-
lebravano non lolamente in onore di Satur
n o , roa anche per mantener v iva la rimera-
branza de l ! 'E ta d' Oro , i n cui g l i u ^ m u ñ 
t u t t i eran del p a r i . Era un 'a r t ico io di R e l i -
g ione , d i non cominciare alcuna guerra , o 
giul t iz iar alcun m a l í a t t o r e , durante quefta 
Fef ta . 

L e Saturnali fiofíervavano non folo a "Ro
m a , ma anche nella Grecia ; ed erano i n 
realta aílai piu vecChie di Roma íteífa . •— 
A l c u n i at tr ibuifcono la d i loro in f t i tu l ipne 
ai Pelasgi , ch<. vcunero gictat i fu l l ' l ió la d i 
D é l o ; a i t r i ad Ercole , ed altri a G ano. — 
Goropio Becano ta N o é i 'Autore delle me-
defime . Orig. Ub. 4. Quel Patriarca , dio' e g l i , 
nel l ' Arca i n f l i t u l una Feí ia da celebrarfi nel 
d é c i m o m t i e , in memoria d i che m tai me-
fe le cime dcVmonti cominciarono ad appa-
rire fopra 1' acqua \ e da queflo egli prende 
1'origine á ó \ t , S a t u r n a l i : ma é mo l to pro-
babile , che i ' anno c o m i n c i a í l t aliora in A u -
t u n n o , e per confeguenza i l mefe di Dicem
bre non poteva eíTere i l d é c i m o , Voíf io va 
ancora pi t i a l t o , e pretende che Saturno , i n 
onorde l quale quefta Fefla fu in f l i tu i t a , fof-
fe A d a m o . 

S A T U R N I L L I A N I . V c d i S A T u ^ N T A N r , 
\ S A T U R -
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S A T U R N I N I A N I , o S a t u m i l l i a n l ¡ u n z 

Setta di ant ichi G m j i i c í , cosí det t i dal lor 
Capo Saturnil l íuíy o Saturnims, difcepolo 
di Menandro , famofo G n o j l i c o V e d i GNO-
sTicf- ' ; . . 

Satumillo infegnb g l i ñeífi e r r o r í , che i l 
fuo maeflro p r o f e í í a v a i n Siria., V e d i ME-
NANDRÍANI• 

S A T U R N I N O , o SATURNIANO , un ter
mine applicato a perfone di corapleíf ioni 
fcure $ arcigne , e maninconiche ; effendo 
fuppoüe predoqiinate da Saturno i ovvero , 
perché a l la lor Raicita Saturno ne fu r a í c e n -
dente. 

S A T U R N O , n e l i ' A f t r o n o m i a , uno de5 
Pianeti p r i m a r ) ; efifeudo quello ch' é i l p i i i 
Ion t a ñ o dalla Ter ra , e dal S o l é , ed i l cui 
coiTo é i i piu lento i coslcarat ter izzato, í ? -

V e d i PrANEXA . 
Saturno rifplende Tolo con una debol l u 

ce , a cagione della fuá di ( lanza, peí qual 
m o t i v o , bench' egli fia i l p iu grande di 
t u t t ' i P i a n e t i , ne appare i l piu p i c c o l o V e 
d i P l ANEXA.. 

II periodo di faturno, o lo fpazio del tem-
po ch' ei r ivolgefi attorno al Soie ( i l che 
fa i l fuo a n n o ) , fecondo i^Te^/er, é 29 an-
n i : 174: g i o r n i , 4 ore , 58 m i n u t i , 25 íe-
c o n d i , e 30 t e r z i ; donde i l fuo moto diur
no dev' elle re due m i n u t i , o fecondi , 36 
terz i . . B e n c h é de la Hire facci i i l di luí 
mo to diurno 2 m i n u t i , 1 fecondo. V e d i 
RIVOLUZIONE — L ' i n c l i n a z i o n e del fuo 
piano a quello delP E c l i t t i c a , fi fa da K e -
pler, 2° . 32% da ^ l a H i r e , 20. 33'». V e 
di INCLINAZIONE..—La fuá anezzana di-
ffanza dal Solé é 320925 femidlamctr i delU 
Terra i e dalla Twrra. 210000 della m s d e í l -
raa. V e d i DISXANZA .' — II fuo piu p i eco-
Jo d i á m e t r o , fecondo Huygens ^ é 30 fecon-
d i : la proporzione del fuo d i á m e t r o a quel
lo della T e r r a , é come 20 a 1 , della fuá 
fuperñc ie aque l l a de l l a -Te r r a , come 400 
a. i j;t della fuá folídita a quella della T e r r a , 
come^ r a 8ooo0. V e d i DIAMEXRO , & SEMI-
DIAMETRO . 

I I D r . Halley o í í e r v a , . nella Prefazione 
al fuo. Catalogo delle ftelle m e r i d i o n a l i , d5 
aver^ egli t rova to , che faturno abbia un mo
to piu lento di quel che g l i vien aflegnato 
"e r T ^ 0 ^ : W i a m o , che que í l ' i r regolar i -
ta ha abbondantcmente rettificata nel ledi luí 
u r o p n e T a v o l c , che ü a n n ' o r a fotto i l t o rch io . 
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Si d u b i t a , fe faturno , a guifa degli al* 

t r i P i a n e t i , s ' a g g i r i , o n o , fulla fuá a í l e : 
da o í í e rvaz ion i a ñ r o n o m i c h e non appare ch* 
ei lo faccia ; e v ' é una circoftanza, che 
parrebbe provare i l con t ra r io , c ic¿ , cbelad-
dove la T e r r a , e g l i a l t r i P i a n e t i , de' qua-
l i fi sa che s'aggirano fulla l o r ' a íTe , han-
no i l lor d i á m e t r o equatorio maggiore del 
lor polare, nulla di firaile a quedo fi oífer-
va i n Saturno. V e d i TERRA . 

L a d i ü a n z a d i faturno dal Solé eííendo-
diecí vol te maggiore" che quella della Terra, 
dal medefimo,. fi t r o v a , che V apparente 
d i á m e t r o del Solé veduto da faturno y non 
eccedera tre m i n u t i , i l che é folamente po
co piíi d i due volte i i d i á m e t r o di Venere » 

II di feo del Solé , percib , a un 'ab i tan te 
d i faturno apparra 100 vol te minore di quel 
che appare a noi j e si la d i luí l uce , si i l 
d i luí calore faranno d i m i n u i t i nella fte0k 
proporzione. . V e d i SOLÉ.. 

Le Faf i d i faturno fono a fia i v a r i é e fira* 
ordinarie , ed hanno tenuto lungamente per-
pleffi g l i A f i r o n o m i , che non potevano i n -
dovinare i l fenfo d ' una ta l ' irregolarita t 
cos í H c v d i u í o í í e r v b , ch 'eg l i era alie v o l 
t e monosferico ^ alie vol te trisferico, sferico-
anfato , elliptico-anfato , e sferica• cufpidato. 
— M a Huygens fa vedere chiaramente,. che 
tu t te que l ie moftruofe apparenze fono do-
vute ail i m p e r í e z i o n e dei Te le fcop j , di c u i 
quel l ' Au to re fi: fervi « Huygwt j ofiervando-
lo afiai a t t e n t a n í e n t e con Cannocchiali m o í -
to m i g l i o r i , riduífe tu t te le d i l u i Faf i a-
tre principalr ? cioé , rotonda, bracbiata, e 
anfata\ V e d i ANSÍE , F A S I , & c . 

U n a cofa, che faturno ha pecuí ia re a se-
medefimo,: fi é un ' ane i l o , che: circonda ií 
fuo mezzo a guifa d' a rco , o a guifa deU*' 
O r i z / o n t e d' u n g lobo , fenza toccar ío i n 
ncíTun l u o g o , e i l cui d i á m e t r o e piu del 
dbppio d i quello^ del Planeta,. ch 'eg l i c i r 
conda; pe rché i l primo- contiene 45 diarae-
t r i dellai T e r r a , i l fecondo- folamente 
20. Quand' egli é abbafianza alzato per ef-
fere fuori de l l ' ombra del corpo d i faturno r 
ei r if let te la luce del Solé afiai fortemente. 
L a groífezza deir 'anel lo , come eflerva i l 
D r . K e i l r oceupa la meta dello fpazio tra 
la fuá íuperficie efieriore o c o n v e í f a , e la 
fuperñcie del Planeta. 

T r o v a f i che q u e í r anello é un corpo opa
co folido , ma l i fc io e p i a n o . —Gal i l eo -

X X 2 fu. 
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fu i l p r imo a fcoprire , che la figura di [a-
turno non era r o t o n d a , ma Huygms fu i l 
p r imo a t rova re , che la d i lu i inegualita 
era in forma d' anel io; la quale fcoperta 
pubblicb egü in 1659, nel fu o Siflema Sa-
turni'inum. — S i d ubi ta , fe T anello s' ag-
g u i , o n o , attorno al Pianeta? i l d i !ui 
ufo e difegno fono fempre un m i i t e r i o . 
— Quanto a' di luí Fenomen i , & c . V e d i 
ANELLO . 

SATURNO fa i l fuo corfoat torno al S o l é , 
accompagnato da cinque S a t e l l i t i , o Piane-
t i í t condaf j ; i pe r iod i , d i t lanze , & c . de' 
q u a l i , fi veggano fotto S A T E L L I T E . 

SATURNO , neila C h i m i c a , f ignif ica^/ow-
ho i a m o t i v o che fi fuppone, che tal me-
ta l lo giaccia imniediatamente fotto 1' i n 
fluenza di quefto Planeta. V e d i PIOMBO. 

SATURNO , neir A r a l d i c a , denota i l co
lo r ñ e r o nel le cotte d ' a r m i de' Pr inc ip i So-
vrani ; corrifpondente al diamante nelle 
cotte d e ' N o b i l i ; e al ñero ( d e t t o fable) 
sn quelle de' g e n t i l u o m i n i . V e d i Ñ E R O , 
&c» 

S A V I O , oLetterato; SCAVANT, *OS&-
VANT i n Franzefe, ed anche in Inglcfe , 
ma poco ulato in queda feconda l i n g u a , 
eccetto nelia frafe, Journal des Scavans^ 
che denota un Giornale dell5 Opere de 'Let-
terat i pubblicato ogni me fe a P a r i g i ; ef-
í e n d o la prima Opera d i tal forta \ e quei-
la da cui tu t te T altre fono flate prefe. 
V e d i GIORNALE . 

* Meoage fa derivar la parola dal Lat i 
no fapere, ejjer faggio: e su tal fonda-
mentó egU pretende, che fi debba fertve-
re favant y altri la traggono da fe i re , 
fapere, e per tal ragione la ferivono fea-
v a n t . —-La feconda etimología, e or
tografía, e Jeguitata d M Accademia ; 
benche tutu gi l antichi manuferipti ab-
biano favant , favoir , & c , 

S A U R O , aggiunto che fr da a mantel -
Ib di cavailo di colore tra bigio e t a ñ é . 
>—Sauro chiaro , Sauro abbruciato , e fi m i 
l i , aecennano diverfe í p e z i e , i n che íi d i 
vide i l color Saur-o. 

SB A DI G L I A M E N T O . V e d i OSCITA-
ZIONE . — V e d i anche i l feguente Ar t i co lo . 

S B A D I G L I A R E ,. Ofcitatio, u n ' i n v o l o n -
tar io a p r i m e n t ó di bocea , cau ía to da un 
vapore f o ventofita , che procura di fcap-
f a i e ; ; e che generalmente prova una í h n r 

SB A 
che^za Increfcevole, od un ' inclinazione ai 
fon n o . 

I I r i m e d i o , che Ippocrate preferive con-
tro i l continuo sbadtgliare, fi é i l fa re lun-
ghi a l i t i , o refpi razioni . — L o fieíío egü 
raccomanda contro i l finghiozzo. Ved i SIN-
CHIOZZO . 

L a membrana nervofa dell ' efofago é (la
ta ñ i m a t a i l í i to dello sbadiglio, i i qua le , 
fecondo F ufuale íiftema , viene prodotta 
ogni qual volta qualche irr i tazione deter
mina g l i f p i r i t i a cor rerv i in troppo grand' 
abbondanza. — L a caufa di queí ta i r r i t a 
zione fi fuppone che fia qualche umore no-
jofo e m o l e f t o , che bagna la membrana i n 
teriore del l ' efofago ; i l qual umore puo pro
cederé , o dalle glandule fparíe per tu t ta la 
membrana, o dai vapori acidi che na ico no 
dallo i l omaco , e fi coodenfano fui la t i dell ' 
efofago. •—Coa tal raezzo le fibre nervofe 
delia membrana del gorgozzule venendo ir* 
r í t a t e , dilatano q u e í t o ; e la bocea é co-
í l r e t t a a feguitare l o fteífo moto , come 
quella ch' é foderata colla (lefia membrana. 
— M a quefto í i í lema d' oftitazione ha di 
írefeo dato l'uogo ad un'alt .ro m i g l i o re , e 
piu meccanico. 

L o sbadtglmre fi fa co l l ' efpandere quafi 
t u t t ' i m u í c o l i d i volontar io moto alio ftef-
fo t e m p o ; ma piu notabilmente queili del 
polraoni : col far levare una gran quantita 
d ' a r i a , aíTai lentamente, e dopo averia r i 
ten uta qualche t e m p o , e r a r e f a r í a , efpel-
lendola d i n u o v o , lentamente , e r imet-
tendo i mufeoli nel loro flato naturale. 

Q u i n d i i fuo i effetti fono di mu ove re 
accclerare, e d i í i r ibu i re t u t t i g l i umori del 
eorpo, equabilmente per t u t t ' i vafi ; d i -
fponendo cosí gl i organi delia fenfazione> 
e t ü t t ' í mufeoli d t l corpo, al compimento 
delle loro nfpett ive funz ion i . F/A?. Boérh». 
In f t . Med . §. ó 3 8 . 

S B A R R A , trangle in Ingiere , neíP ^ i -
dica, i l d i m i n u t i v o di fafeia {feffe) \ QO-
m u n e m e n í e chiaraata barra { b a r ) . V e d i 
BARRA in Araldica , { B a r ) j e FASCIA 
fFeffey. ^ ' 

SBARRA , m va r ; fenfr» V e d i TRAVER
SA . 

S B A R R A T 0 - , m\V Araldica. — Quando 
uno feudo é d iv i fo a sbarre i n un parí nu^ 
mero di part izioni , e confiíle in due o piu 
t inture í c a m b i e v o l m e n t c d i í p o f i e , eglivien? 

efpteí-
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efpreffo n e l l ' A r m a , o Blafone, colla pa
rola sbanato i b a n y , ™ l o g í e í e ) , e i l nu
mero dei pezzi clee eír t re ipecíficato • — 

Se divif ioni fono i m p a r i , íi dee p r i -
jna nomar i l campo, ed efpnmere i i nume
ro delle sbarre . — V e d i BARRA . 

S B A T T í M E N T O chiamano i Pi t tor i 
queir ombra, che g e t í a n o j corpi percoffi 
dal l u m e . 

SBIECO $ una muragita ; la c ima o co-
perta d 'un m u r o , per ifguancio , per por
tar via 1' umid i t a , Vedi M U R O . 

SBIECO , o coperta sbiecn, p re fío i Fale-
g n a m i , una ío i í a di p e n d i ó , non quadro 
al fuo lato r i t i ó , ma í q u a d r a n t e ful fuo 
lato infer iere , finché va da a finiré in un ' 
o r l o . I n In^zte ^ coping ove?. 

S B 1 R R I , o C o r r i t o n , out-riders, i n I n -
gh i l t e r r a , fono quei balivi o fergenti er-
r a n t i , impiegat i dai Jceriffi, o da ' lo r De-
p u t a t i , per ci tar la gente , nelte par t í piu 
r i m ó t e delle loro Centurte (kundredt) , a 
comparire alie C o r t i di Contado o d i Cen
turia . Vedi BALIVO. 

S B Í R R O ; negli ant ichi l i b r i legali I n -
glefi fi chiama Third Borough, un certo ca
po di sbirriy-o fia Commiffar io del Quar-
t i e re , che anche Confiable s1 appeiia. V e d i 
CONSTABLE. 

S B O C C A R E . Quando un Vafcello paffa 
fuor della bocea di q nal che gran G o l f o , o 
C a l a , íi dice che sbocca. — S i dice anche 
d 'un fiume, che ad un tal luogo , o dopo 
ch' egli ha cor ío t a n í e leghe, sbocca o fi 
fea rica nel mare . 

S B R A N C A R E , preffo i G i a r d i n i e r i , lo 
fpiccare un rampollo da un ramo , od un 
ramo da un braccio del!1 albero . — E cosí 
i l pollone o ramo sbrancato pub avere i fuoi 
fquarcj o tag l i doppiamente e t r ipl icemen-
te sbrancati j ovveio i l fuo gambo firac-
c i a to . 

S B R I G L T A T A , o sbarbazzata, nel ma-
negg,io, una ñ r a p p a t a , o violente fcoíTa, 
che i l cavaliere tía al fuo caval lo , tirando 
tu t t al!' improvvi fo ambe le redini \ ufata 
quando i l eavallo fi porta troppo grave ful
ja mano, o arma o í l i n a t a m e n t e . V e d i 
CAVÁLLO. 

sbrigliata ¿ una fpexig d i correzione 
da uiarfi ben di rada; per t imore d i non 

afiare la bocea del cavallo 
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S C A B B T A , una malattia della pe l le , per 

cui vien quella corrotta mediante lo fe o la
mento di certi umor i acuti e f a l i n i , iqua-
l i íi raccolgono in pu l tu le , e caufano pru
r i t o , o p izz icore . 

E v v i due forte di fcabbia, V umida ^ e la 
fecca. Si e generalmente fuppofio, che la 
feconda forta fia dovuta ad un umore atra* 
bilario, e la prima ad una pi tui ta f a l ina : 
entrarabe fono contagiofe. 

I I Dr . Bo nonio ha dato un1 a (Ta i piu ra-
gionevole contezza della caula di que í to 
male ^ di quel eh'abbia fatto alcun1 al t ro 
A u r o r e pr ima di Im : egli ha e f a m i n a í o c o n 
un microfeopio parecchi globett i della ma
teria prefa dalle puftule di perfone fcab-
biofe, ed ha trovato che fono certe m i n u 
te creature v i v e n t i , in forma ra í íomig l i an 
te alia t e ü u g g i n e , d i moto vifpo e fne l lo , 
con fei p i ed i , una t e ñ a acuta , e due pic-
ciole corna a IT eftremita del g r u g n o . — Q u i n 
d i egli non ha ferupolo alcuno d' imputare 
que 11 o mal contagiofo al continuo m o r d e r é 
di queí l i animalet t i nella pelie j col cui mez-
zo fcolando per le picciole aperture della 
cute qualche porzione di fiero, vengono a 
formarfi certe piccole vefeiche acquofe, en
tro le quali continuando g l ' infe t t i a rode
t e , le perfone infette fono sfonate a grat-
t a r e , e col gra t tare , ad accrefeere i l ma
je j rom pendo non (olamente le picciole pu-
flule , ma anche la pelle, ed alcuni piccio-
l i vaíi del fangue, e cosí formandovi cro-
íle di rogna, piaghe c ro l tu te , & c . 

Qu ind i no i comprendiamo, in che mo
do la fcabbia venga ad effere contagiofa, 
po iché quelle creature , per femplice con
tacto , pafiano fác i lmente da un corpo alV 
altro , elleudo i l lor moto m a r a v i g l i o í a m e n -
te pref io , e rampicando eííe fulla fuperfi-
cie del c o r p o , egualmente , che fotto la 
cu t ico la . 

Q u i n d i pu ré apprendiam la ragione del
la cura di quedo male con lavature lifci-
v i al i , bagn i , ed unguenti fa t t i di fali f 
z o l f i , mercur io , & c . cofe tu t te aífai po>-
t eu í i per uecidere g l ' i n f e t t i alloggiati. nelle 
eavitadi della pelle ^ i l che non fi fara mai 
eol grattare j effendo queíl i troppo m m u t i 
per potergli pigliar (otro Pugne . E fe i a 
pratica t rova f i , che quefio ma le , d >po che 
parve guarito per unzione , di fpeífo nao-
vameme ritorna*, ció fpiegafi fác i lmente j 

p o i -



3 6 o SGA 
p o i c h é , quantunque 1' u n g ü e n t o poíía 'aver 
uccife, tu t te le creature v i v e n t i , nul ladime-
no egl i pub da r f i , che non abbia d i í l r u t t o 
tu t te le lor uova depofte, per cosí d i r é , 
nei n id i della pel le ; da cu i pofcia nuov i 
i n f e t t i f i r iproduconoj che. r innovano i l 
raale 

S C A B B I O S A y Se ABIOSA 5 vina pianta 
m e d i c í n a l e , aífai comune ne' campi , la 
quale ha un gran carattere preffo i Sc r í t -
t o r i d i Farmac ia , bench 'el la paia anda ré 
a (Tai i n disufo. 

El la p a ñ a per un gran pettorale? e fi 
dice ch ' e l l a fa gran cofe n e l i ' a f m s , e nel-
íe. punte o fcarmane \ e Etmullet le da la 
preminenza nelle pó r t eme in te rne . E l la é 
puré , amioverata fra g l i aleiTifarmaci. M a 
v ' é appena q-ualcofa, piu ü i m a t a d i cíía per 
la fcabbia., ed akre fporcizie cutanee j don-
d.s ella prende i l fuo noniev CÍQ¿ fcabies r 
r o g n a ; pei qual m o t i v o ella, fi t rova foven-
te n e ' d e c o t t i , e t a l vol ta i n firoppi, d i 
quei che íl chiamano dolcificanti, 

SC A B E L L O , S C A B E L L U M , n e l l ' A r c h i -
í e t t u r a an t i ca , una fpezie di piedeftallo 
ufualmente quadro 5 alie, volte po l ígono 
aíTal alto, e í m i l z o , che termina comune-
inente in una forta di guaina o fodero , o 
p ro í i l a to a. guifa di; balandro, I I fuo ufo é 
per foftenere b u f l i , o a l t r i r i l i e v i j & c . V e 
di PíEDESTALLO, SXATUA , &C. 

S C A B I E S j , . nella. Medic ina , V e d i l ' a r -
t icolo Se ABBIA . 

S C A B I N O . V e d i ESCHEVIN,-
S C A C C A T O ,, i n Inglefe check, neir^T-

mldica^. é quando.- lo S c u d o o una parte 
del medef imo, come una lifta o fafeia, & c . 
é, fatta a fcacchi , o divifa i n , quadre t t i . . 
*-- V e d i lLZV* Arald ica , fíg. 15, 

Quando, non. v ' é che uii< fo l 'o rd ine d i : 
quadre t t i , non fi dice propriamente [cacea-
to y ma contracompofio. Ved i CONTRACOM-
POSTO {Counter-componed ) . 

TuO Scaccato ¿ A e c o n á o Colombiere, é' una^ 
delíe piu, n o b i l i , e piu antiche figure del 
Blafone e non fi dovrebbe daré 5( che a per-
fone , che fi fono dif l in te in G u e r r a ; per
ché rapprefenta: uno f c a c c h i e r e i l qual é 
egli fteífo la rapprefentazione d ' un Campo 
di; b a t t a g ü a . . Le pedone ^ e g l ¡ : u o m i n i , 
col locat i d' ambi i l a t i , rapprefentano i fo l -
dati deJle due A r m a t e ; che fi muovono , at-
taAcanoj, s' avanzano, o fi r i t i r a n o , g iuí la 

i l volere de'due g i u o c a t o r i , che ne fono l. 
Genera l i . V e d i SCACCHI. 

L o fcaccato é fempre compofio d i meta l -
l o , e di co lore . A l c u n i A u t o r i v o g ü o n o 
che fia annoverato fra le fpezie d i p e l l i . 
V e d i PELLE , o PELLICCIA ( F u r r ) . 

Quando V intero Scudo é fatto a fcacchi j 
dovrebbe ordinariamente c o n t e n e r é fei or-
d i n i , o file : non v ' é al cu na neceífi ta d i 
dipingere per efprimerle; fu-lamente fi de& 
offeevare, d i cominciar i l blafone col p r i 
m o quadro i n capo (chief) ful lato d e ü r o . . 
Cof icché fe quello é oro, ed i l v ic ino ver-
miglioy íi dice che t a l Cafa o Famigl ia por
ta fcaccato, oro, e vermiglio* 

Quando 1' intero feudo non é fatto a fcac
c h i , ma folamente i l capo, {the chief) una 
sharra , croce v o f í m i l i , i l numero delle 
file dovrebb ' e í f e r efpreílo . 

S C A C C M I , * un giuoco ingegnofo, f a t 
to con pezzetti rotondi d i legno , fopra una 
tavola d iv i fa i n 64 q u a d r e t t i ; nel quale T 
arte e la deftrezza v i fono si indifpenfabil-
meute requifite , che i l cafo non pare aver-
v i alcun l u o g o ; e una per Tona non perde 
che per fuo propio f a l l o . — D a ; cialcuna 
banda, v i fono- o t to C a v a l i e r i e altrettants 
pedone , che debbono- muoverf i e giraríi y 
fecondo certe rególe e. leggi del giuoco . 

Sarrafin ha un precifo Trattato fulle dij-
ferenti opánionL deW origine del Lattm 
Schacchi , donde i l Franzefe Echecs , e 
t Inglefe Chefs , fono formati . Menage; 
s e and) egli ajfai efiefo fullo fiejfo pun
to. Leundavius /'reííWí?, che provenga^ 
da Ufcoches , Ujcocchi , famofi ladri 
T u r c h i : i l P . S i rmond , da! Tedefca 
Scachhe , latrocinio ; e quefio da calcu-
ius\ Eg l i ; crede, che gli: Scacchi fieno 
lo fiejfo che i l Ludus Latrunculorurn íte' 
R o m a n i , ma- s ingayina. QuejT opinione -
e foflenuta da- Voffio, e da Salmafio 
che fanno. derivare la -parola da calcu-
lus ,, come ufata per latruncu'ais. G .To-
lofano la fa derivare dalf Ebreo Scha-
ch 5, v a l l a v i t , e m a t , mortuus 'y donde 
Scacco, e Scacco m a t t o . F a brido di
ce, che un' celebre sAjhonomo Perjlano 
un certo Schatrenfcha, invento i l giuo
co degli Scacchi ; e gli diede i l fuo pro-

prio nome , ch' egli ancor - porta in quel 
Paefe\. N i c o d lo fa^ nafcere ¿ « f c h e q u e , 
a xequs , parola Morefca per Signore y. 
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^ e e Principe: Eochart aggiugne , 
che fcach ^ originalmente Perjiano, e 
% fcachmat, in quel linguaggio , fi-
gfíifica, // R e e morto . — V opinione di 
^¡"icod, e di Bocluart , la qual ¿ pari-
fnente quella di Scriverio, appare lapiu 
probabile. 

D o n a t o , ful i ' Eunuco d i Terenz io , of-
í e r v a , che Pirro i l pih faggio ed i l p iu ef-
perto Principe de ' fuoi t e m p i , metiendo le 
í cb ie re i n ordine d i ba t tag l ia , fece ufo de-
g l i uomini degli Scacchi per formare i fuoi 
d i fegni ; e per m o ü r a r n e i fegreti a d a l t r i . 
V o p i f c o , nella fuá V i t a d i P rocu lo , ci i n 
fo rma , che ad uno degli Impera to r i Pvoma-
n i fu dato i l t i t o l o d ' A u g u f l o , perché avea 
^uadagnato dieci parti te agli Scacchi una 
dopo 1' aitra . Tamcr lano é decantato per 
affai bravo giuocator di Scacchi* 

I I giuoco degli fcacchi é fenza dubbio an-
t i c h i í i i m o e univerfale : la c o m ú n ' o p i n i o 
ne fi é , che fu inventa to da Pal ame de a l l ' 
affedio d i T r o i a . A l t r i ne at tr ibuifcono 1' 
invenzione a D i o m e d e , che vivea i n t em-
p o d ' A l e í í a n d r o : i l Romanzo della rofa 1' 
aferive ad un cerro A t t a l o ; ma i l vero íi 
é , che i l giuoco é tanto a n t i c o , che non 
V é modo d i rintracciarne l ' A u t o r e , 

N e l l a Ch ina egh fa unaconfiderabil par
t e del! 'educazione d i quelle fanc iu l le ; e 
pare che prenda i l luego del bailo preíTo 
degli I n g l e f i . I n Ifpagna , le C i t t a infere 
íi sfidano vicendevolmente a g ü fcacchi. 

Giovann i d i Salisbury racconta, che i n 
t ina battaglia i ra Franzefi ed I n g l e f i , i n 
í i 17, prendendo un Cavalier Inglefe la 
br ig l ia di L u i g i i l G r o í f o , e gridando a' 
fuoi c o m p a g m , i l R e ¿ prefo, quel Pr inc i 
pe lo atterrb colla fuá fpada , d icendo, 1S(e 
fgais tu pai qu aux échect on ne prend par 
le Roj/> N o n fai t u , ch ' agli fcacchi non ü 
prende mai i l Re? La ragione fi é , che 
quando i l Re é r idot to a t a l p a í T o , che non 
v ' é piu v i a , né modo per l u i da fcappare, 
i l giuoco finifee, fenza efporre la pedina 
^•eale ad ul ter ior affronto. 

I I Cardinal C a i e í a n o , ed a l t r i C a f i f t i , 
met tono gU fcacchi nel numero de' g iuoch i 
p ro ibu i richiedendovifi troppa applicazio-
n e : z Montaign g l i b i a í ima come troppo ferj 
per un giuoco. 

S C A F I S M O , * SCAPHISMUS, n e l l ' A n t i -
•chita5 una forta di tormento o gaÜigo an -
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t icamente i n ufo fra i Perf iani . Confiftea 
nel chinde re i l malfattore bene í r re t to en
t r o i l tronco d i un ' aibero bu cato fecondo 
le dimenfioni del d i lui corpo , con cinque 
fo l i b u c h i , per cui la di i u i t e ñ a , braccia, 
e gambe paíTaffero. I n quefta í h t o veniva 
egli efpofto al S o l é , e le di l u i part í in co-
ta l modo apparenti era no unte d i m e l é , e 
di latte , per invi tare le vefpe , e le m o -
fche. 

* L a parola e Greca ^ HiKa(pia-iJ..os, forma' 
ta da aKxpot, i l zappare , da cr)c«7rto, 
io zappo , e incavo. 

Per accrefccre i l tormento , co í l r i gneano 
il raalfattore ad abbondanteraente raangia-
r e , finché i fuoi eferementi , ben r infer ra t i 
nel l egno , g l i infracidaffero i l corpo . A I -
cun i A u t o r i offervano, che le perfone vi-
veano d 'ordinar io quaranta g io rn i i n una 
tal condiz ione . 

L ' invenzione é aferitta a Parifatis Re
gina d i Perfia , e madre d i Artaferfe M n e -
m o n e , e del giovane C i r o . Si aggiugne , 
ch'ella ordi n o , che íi efcguiíTe, per la p r i 
ma v o l t a , nella perfona, che porto la no-
vella della morte di C i r o . 

S C A F O , £ un Vafcello ^ denota i l fuo i l i 
te ro fpazio nel f ondo , che ferve di magaz-
z ino pereffet t i e mercanzie . Ved i VASCEL-
L O , e FONDO d? una N a v e . G l i Inglef i io 
chiamano B u l k . 

N e l l a M a r i n e r í a I t a l i a n a , lo Scafo é i l 
corpo d' un Vafcello fenza armamento di 
veruna forta . 

S C A F O I D E , * SCAPHOIDES , 2 K A -
$ O E I A H 2 , nel l ' A n a t o m í a , u n ' o í í o del 
p i f d e ; chiamato anche Naviculare . V e d i 
NAVICULARE. 

* L a parola e formata dal Greco, cKÚ<pi; , 
una j c a f a , o barca \ da aK.xm-'m, io fo 
cavo, {perche i battelli erano da princi
pio fatti di tronchi alberi incavat i , 
come fono tuttafiata i battelli, o c ano , 
di parecchj SelvaggJ ) e IS'OÍ , forma. 

SC A G L I A . V e d i DESQUAMAZIONE, 
S C A G L I O N E , che g l ' I n g l e f i chiamano 

thevron, caprone, núV Araldica , uno de
g l i onorevol i ordinar} d' uno Scudo; che 
rapprefenta due t ravicel l i d'una cafa con-
g i u n t i infierne, fenz'alcuna d iv i f ione . Ve
di ORDINARIO, &c. in Araldica. 

E g l i fcende dalla parte íaper iore {chief) 
verfo reftremitadi della c o t t a , in fo rma 

ÍT un 
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d' un compaflb mezz' aperto . — C o s í egli 
porta vermiglio, come caprone argento. — 
V , Tav. Arald. fig. i ó . 

Lo Scagliom h i l fimbolo di protezione, 
dicono alcum ; o di eoftanza fecondo a l t r i : 
alcuni vogliono, ch'ei rappreíenti gü fpro-
ni del Cavaliere 5 a l t r i , T acconciatura di 
tefta delle SacerdoteíTe ; altri , un pezzo 
delia lifta , orlo , barriera , o fiepe d' un 
parco. 

Quand'egli é folo, dovrebbe occupare la 
terza parte della cotta : quand' é accompa-
gnato d'altre figure, con quefle fi dee ag-
giuílare la fuá larghezza. 

Si porta in diveríe guife; alie volte nel-
la parte fuperiore , o in capo , alie volte nel-
labafe, alie volte inarcato , altre rivcrfato, 
&c . 

Lo fcaglione étalvolta caricato con un'al-
tro fcaglione, — della fuá propria altezza . 

Due fcagliom fono permeíTi nello fíeífo 
campo, ma non di piu ; quand'eccedono tal 
numero , fi chiamano gutfa di fcaglioni, o 
fcaglionetti ( chevronels ) . Evvi puredegli fea-
glioni di varj pezzi, 

Si dice che uno fca.glioneh abbaffato, quan-
do la fuá punta non s'avvicina alia tefta del
la parte fuperiore (chtef) , né arriva piu ol-
tre che al mezzo delia cotta j muttlftto, quand 
ei non tocca 1' eílremitadi della cotta ; fef-
/ o , quando la punta fuperiore n ' é t o l t a v i a , 
di modo che i pezzi folamente tocchino ad 
uno degli angolK^ rotto , quand' un ramo é 
íeparato ín due pezzi; caricato, ote/o, quan
do la punta é volta verfo un lato dello Sen
do ; divi /o , quando i rarai fono di varj mc-
t a l l i , o quando i i metallo é oppoílo ai co
lore i inverfo, quando la punta fta verfo la 
ponta della cotia , e i fuoi rami verfo la 
parte fuperiore. 

Si dice , che una cotta é fcaglionata , 
quand' ella é piena di un' egual numero di 
fea glioni, di colore, e di metallo. 

Contrafcaglionata é la cotta, quand'é si 
divifa , che i l colore fia oppoño al metal
l o , e vice verfa . 

Per ISCAGLÍONE , o parte per ISCAGLIO-
NE , é quando i l campo non é divifo che 
con due femplici linee , che provengono 
dalle due punte della bafe, e s'incontrano 
in un punto al diífopra , come fa lo fca
glione . 

S C A G L I O N E T T O , (kvmd, undimi-
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nutívo di fcaglione- ; e come tale non con
tiene che un mezzo fcaglione. 

S C A G L I O N A T A , chevronny, fignifica 
i l partimento dello Scudo , in varié volte 
a guifa di fcaglioni. Gibbon dice, fcaglio
nata di fei . 

S C A G L I O N I , nella Fabbrica, i gradi 
o fcalini , mediante i quali afcendiamo e 
difeendiamo, da un piano della cafa all' al-
tro. Vedi FABBRICA, e SCALA . 

Le dimenfioni degli fcaglioni fono diver-
famente aífegnate da diíferenti Autori : in 
cib per altro convengono, che non debbo-
no eífere piíi alti di fei pollici , né meno 
alti di quattroi né piu larghi di dieciotto 
pol l ic i , né meno di dodici; né piu lunghi 
di fedici piedi, né meno di fei , ciafeuno 
fcaglione. — M a queíle mifure non riguar
darlo che le belle fabbriche ; le cafe ordi-
narie ne fono eccettuate : puré anche in 
quefte, gli fcaglioni non hanno da eccede-
re otto pollici in altezza ; né han da eífer 
meno di nove pollici in larghezza ; né men 
di tre piedi in lunghezza. 

Per ridurre le dimenfioni degli fcaglioni 
a qualche modelío naturale, od almeno geo
mét r i co , Vi t ruvio piglia in preüito le pro-
porzioni dei latí d' un triangolo rettangolo j 
che 1' antica Scuola efprefle coi numeri 3 , 
4 , e 5. La prima per 1' altezza perpendico-
lare; la feconda pella larghezza orizzonta-
le ; e la terza per tutto Jo sbieco o incli-
nazione , dall' orlo d' uno fcaglione a quello 
di un' altro. 

Ma queíia regola é meffa da banda , e 
non fenza buona ragione, dai moderni Ar-
chitetti . Perché, su quefto principio , quan-
to piu gli fcaglioni fono baffi , tanto piu 
flretti efler debbono; e fcaglioni, per efem-
pio, dell'altezza di quattro pollici (quali 
appunto gli troviamo mentovati preífo gli 
antichi Archi te t t i ) debbono eífere, folo 5^ 
poll ici , larghi. 

Una regola da oíTervarfi nel fare gli fca
glioni, fié, ch'eííifieno meííi giuña la fra-
fe Italiana , con un tantino di fcarpa , cioé 
alquanto in isbieco , od un poco piíi alti 
ful di dietro, acciocché i l piede poffa, per 
cosí diré , afcendere infierne e difeendere 
alia volta ; i l che , quantunque da pochi 
oííervato, fi trova eífere un fegreto, ed un 
follievo dilicato nella fatica del montare. 

S G A G L I U O L A , in Inglefe slate , una 
pietra 
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fi cava dalla miniera, 
e per tal motivo fa-

á k a tagUarH o fegarli in lunghi e fomh 
quadretti, per ferv.re .n iuogo d, tegole o 
pianelle pei copemdelle cafe: alie voltean-
che p-r farne delle tavole, e qualunque pa
vimento. Vedi COPRIRE , &c . 

Q\I Aiitichi non conoiceano i uio della 
fcaglwola, ein vece di eíTa coprivano ie lo
ro cafe con aííicelle, come leggiamo in Pli-
n io . Tn Inghilterra, oltre WJcagUuola txxX' 
china , fi há una fcagliuola che tira ful bi-
g io , e che fi chknaa anche pietra di Hor-
sharri) da una Cit ia \n Suffex ú\(\\xt\ neme, 
dov'eüa fi trova in grandilfima quantita. 

La fcagliuola turchina fa un coperto aífai 
kggiere , durevole , e bello , ma .pefa-nte, 
poiché i l tetto dee eííere prima turto coper
t o di tavole, poi le fcagliuole s'appicanosu 
í chiaveili, e fi commettono ed appoggiano 
con calce piii fina di quclla, che s 'adüptra 
coile tegole. La fcagliuola bigia ¿ ufata fo-
prattutto ne1 coperti .di Chiele , Cappelle., 
Cancelli -, &e. 

K pm cara delle pianelle, ma di gran lun-
ga piu durevole.. I I legname del tetto dev' 
«ffere molto forte per querte fcagliuole bi-
g i e , che pefano in tutto quaíl i l -doppio del
le tegole. Vedi TEGOLA . 

Per giudicare della bonta della fcagliuola, 
i l Sr. Coleprefs, nelle Tranfazioni Filoíofi-
che , ordina che íia urtata conTro qualche 
corpo duro, per farla fuonare; fe i l fuono 
é buono e chiaro, la pietra é ferma e buo-
na ; al t r imenti , ella é aecafeiata. 

Un 'akro método di provarne la bonta fi 
éjj col pefarla efattamente, e poícia lafciar-
la rtare fei o ott ' ore fott' acqua., ed indi aíciu-
garla ben netta ; s'ella pefa ora di p iu , che 
non facea prima, ella é di quella lorta che 
s' inzuppa d' acqua , e percib non térra lun-
go tempo, fenza farraareire le aííicelle, o 
U egname. Un'altro método di prova fié, 
col coliocare una fcagliuola per la meta d' 
un-giorno perpendicolarmente in un vaíb d' 
acqua , di modo che arrivi ad una coníide-
ra bil.e aite7,za •ú ]ivelj0 di . ¿ 
a Jcaghuola é ben ferma e firetta, ailorael-

ia non trank 1' acqua, cioé 1'acqua non af-
cendera pm d1 un mezzo poJlice fopra i l l i -
vello di quella nel vafo, né ció per avven-
tura altrove che agli orli , o fpigoli la cui 
teífitura potrebbe allentarfi col taglio ; ma 
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una caítlva pietra tirera i1 acqua fino al
ia cima fleíTa, per quanto poífa quefta eííer 
alta^ 

Evvi delle fcagliuole in varj luoghi , le 
qual i , fecundo le conghietture de' piíi fpe-
rimentati conofeitori di fcagliuole , e lavo-
ratori di tetti di fimií pietra , hanno conti- . 
nuato a fiar fulle cafe parecchie centinaja d' 
anni , e fono ancor al prckníe cosí ferme, 
come íefi cominciaífe a meítervele in opera, 

I l Leibnitz ci jnforma , neila Storia 
del!'Accademia Francefe, che in varié par
tí del Ducato di Brunfuic^ particolarmente 
ne' eontorni ü OJieroda, &c. vi fono certc 
vene orizzontali di fcagliuola ^ nelle quali fi 
trovano diverfe rappreíentazioni aífai efatte , 
e finite , di varié iorte di peíci e di piante, 
apparenti nella lor naturale larghezza e lun-
ghezza , ma fenz' alcuna greífezza , o pro-
íondita . Le íleífe impreífioni fi trovaos 
puré frequentemente anche in una miftura 
di rame e d' argento ,. 

I I Sr. Leibnitz fpiega quefi' apparenza, col 
fupporre, che i laghi e i prati di que' luo
ghi fieno flati coperti d' una forta di térra-, 
che ha feppellito i pefci e le piante; o che 
qualche acqua aífai melmofa , molto impre-
gnatadi t é r ra , gli abbia ricoperti, o porta-
t i v i a . — E g l i penfa , che quefta térra fiaS 
dopoi indurita e ridotta in ifcagliuola y e che 
la lunghezza del tempo, od alcun'altra cau-
fa , abbia confumato la materia dilicata del 
pelee, &c.quafi nella fteífa guifa , che i cor-
pi delle mofehe o formiche , i quali fi tro-
vano rinchiuíi nell' ambra , fono-del tutto 
cUíTipati , né v i refta altro che un mero 
fchizzo. 

La materia del pefee , o pianía , cosi cen-
fumata , ha lafciato la fuá forma impreífa 
nella fcagliuola^ mediante la cavita che in 
qaeila rimane \ la qual cavita é fiata alia 
fine rietnpiuta d'una materia metallica: o 
perché i l fuoco fotterraneo, nel cuocere e 
ridurre la térra in ifcagliucla , ha feparato 
un metallo dalla medefima; o perché un va
por uietallico , penetrando nella fcagliuola ^ 
é diventato fiífo in quelle cavkadi. 

SCALA , oeir Anatomia, — L a cochka, 
o cavita interiore dell'orecchio, é divifada 
un jeptum induecanali, detti f c a l a : Tuno 
de'quali, mirando verfo i l t ímpano, fi chia-
ma jcala tj/mpani; i ' a l t ro , avente una co-
municazione coi veflibulum, fi chiatna fea-

Y y la ve* 
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7a vej i ibuí i . Vedi COCHLEA , ORECCMÍA , 
TÍMPANO , e VESTÍBÜLO . 

SCALA , qell' Architettura añt ica , x\l[¿a% 
prefíb r G i e c i , era , come nella moderna , 
uno ñrumento per falire, comporto di fca-
gl ioni , o di gradi. Vedi SCALA , gut fono , 

SCAL,E Gemonix . Vedi i 'Articolo GE-
MONIJE. 

SCALA , un'afcendimeoío incbiufo tra mu-
TÍ, o ba lau íka te , compoílo di fcagUoni, o 
gradi, con luoghi di paíTaggio , o ripofo , 
e con cancelü; che íerve a fare una comu-
nicazione tra ¡ varj piani d' una cafa. Ve
di SCAGLIONI . 

La coñruzione d'una Scala perktta ^ é 
una delle piü curiofe opere delT Architettu
ra . Le rególe comuni da oíTervarviíi fono íe 
feguenti; 

i 0 . Ch'ella abbia un lume pieno e libe
r o , per ovviare agli accldenti dello sdruccio-
lare, cadere , &c. 

2o. Che lo fpazio fopra la teña fia gran
de e ariofo , cib che gl ' Italiani chiamano 
un bello sfocato ^ e g!i Inglefi buona ventila-
%ionê  perché una perfona fpende aíTai fla
to nel montare. 

3o. Che i rnezzi pafifi , o fiti di ripofo, 
fieno convenevolmente diñribuit i , per farvi 
paufa nelT afcendere. 

4o. Che per ifchivare incontri , &c. la 
fcalct non fia troppo rtretta ; ma quefto fi 
deeregolare fecondo laquaüía della fabbrica . 

3o. Che fi proecuri di coliocare la fcala in 
modo, che i gradi vengano diftribuiti fenza 
pregiudizío al refto della fabbrica. 

Le fcale fono di varíe forte : in alcune i fca-
gliooi fono^r/Ví/', inal t re , gtranti, o a chioc-
ciola ; in altre , in entrambi i modi , omif l i . 

D i nuovo, delle fcale dritte, dette anche 
volanti , o in fuga y alcune corrono diretta-
mente in avanti; aitre fono quadre ; altre 
triangolari; altre, dette fugke Franceft, 

Delle fcale a chtocciola, o a lumaca^ det
te znche fpirali , alcune fono quadre, alcu
ne circolari, ^d alcune cllit t iche. — Eque-
fte di nuovo, fono var ié ; alcune che fi rag-
girano attorno ad un folido, ed altre attor-
no ad un' aperta colonna, o cilindro di pie-? 
t ra , o di iegno, 

Finalmente, á t \ \e fcalemifte^ alcune fono 
cliiamate gambe di cañe ; altre fi raggirano at
torno ad un cilindro folido, e infierne corro-
no attorno ad un cilindro quadro e feoperto. 

Q r A 
Se A LE áritte , o volanti , fono quelle t\\t 

fempre corrono , cioé , procedono in una l i 
nea retta; né mai rigirano : donde la lor 
denominazione. — 1 fcaglioni di queüe non 
fono né conici, né piramidali; ma la par
te d' avanti, e la di retan a d' ogni grado, co
me anche i'eftremitadi, fono rifpcttivamen-
te paralelle i ' una ali' altra * — D i modo che 
fe una fuga non vi porta alia voftra altez-
zadifegnata, v' é un raezzo fpazio largo; 
e pofeia vo¡ córrete di nuovo , con gradi 
dappertutto deüa fteífa larghezza, e lunghez-
za come prima. • — D i quefte fcale ve n1 ha 
di varié forte; come, 

Volanti dirette •> o volanti piane, le quali 
procedono direttamente da un'appartamen-
to aU'altro, fenza voltare né a dritta né a 
í inülra; di rado in ufo, eccetto per fcale ál 
foífitta, o di cantina . 

Volanti quadre , le quali corrono attorno 
ai lati d'una colonna o cilindro quadro , o 
folido, o feoperto ; avanti ad ogni angolo 
della c0!0""» un raezzo grado quadro, che 
oceupa d'un circolo. Coficché elle corra
no da un mezzo grado ad un'altro , e la 
lunghezza dei gradi fia perpendicolare al la
to della colonna, 

Volanti tnangolari, che corrono in giro ac-
coflo ai lati d'un cilindro triangolare, o fo
lido o feoperto; aventi a ciafcun'angolo del 
cilindro un mezzo fcaglione trapeziale che 
oceupa ~ d'un circolo. Coficché elle corra
no da un mezzo fcaglione ad un'altro; e la 
loro lunghezza di gradi fia perpendicolare al 
lato del cilindro, 

Fughe Franceft , o Volanti alia Francefe, 
fono quelle che corrono, prima direttamen-
te in avanti , finché arrivino entro ¡adiftan-
za della lunghezza d'un grado dal muro; ed 
a'.lora hanno un mezzo paífo quadro , dal 
quaie voi immediatamente afcendete ad un* 
altro mezzo paífo, dal quale la /c^/ír corre 
direttamente indietro di nuovo , paralella 
alia fuá prima fuga , 

SCALE a lumaca , o a chiocciola, fono quel
l e , che fempre rigirando fopra fe íleífe, mat 
non corrono in dnttura ; di quefte ve n ' ¿ 
gran varieta; come, 

SCALE circolari a lumaca , gli fcaglioni 
delle quali fono, cotn'eíTe, di quattro f o f 
t e , cioé ^ i 0 , quelli che rigirano attorno ad 
un cilindro folido, ftando lo fpigolo anterio-
re di ciafeuno di loro in una linea retta, che 

mira 
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mira al centro del cilindro i comunemente 
nfati in campanili di Chiefe, e in gran car 
fevecchie- 2°. q ^ l h r che ^girana attorno 
ad un cilindro feoperto, fiando i l lato ante-
riore di ciafcun di loro in una linea retta,, 
che mira al centro del cilindro; come que-
eli nel monumento, London, in Inghilter-
ra: 3o- quelli che s'aggirano interno ad un. 
cilindro folido, Ü lato anteriore di ciafeuno 
de' quali , folamente, i " arco d' un eircolo, 
o concavo o conveflb, mira o tende vicino 
alia circonferenza del cilindro : e, 40. quelli 
che raíTomiglíano agli u l t imi in tutt' i r i -
fpetti , eccetto che hanno un cilindro feo
perto. — Ogni una di quefte /¿WÍ a lumaca 
cecupa minore fpazio r che ogni una di qua-
lunque altra ípezie-

In quegli fcaglioni, che rigirano attorno» 
ad un cilindro folido,, gli Architett i fanno 
i l diámetro á ú cilindro ~ , o i , ovvero^-,, 
o ~ di quello della fcalar fecondo che queít' 
é in grandezza. —S'ella é aííai piccola , i l 
cilindro é folamente - j - , e fe grande y , &c.. 

I n quegli fcaglioni, che s'aggirano attor-
nô  ad un cilindro feoperto ,; Palladlo ordi-
na , che i l cilindro fía ~ i l diámetro della 

/ca la y benché non fi vegga la ragione, per
ché qui i l cilindro non abbia ad eífere pro^ 
porzionato- alia fcala, . come nel primo-

Quanto al numero degli fcaglioni in cia-
feuna ri voluzionePalladio vuole ,, che i n 
una /cala di 6 , o 7 piedi di diámetro, gli 
fcaglioni líenos 12 in ogni rivoluzione ; fe 
il! diámetro é 8 ,- gli fcaglioni íieno 16 j fe 

o 10, gli fcag,lioni fíeno 20 ; e fe 18,, 
íieno 24., 

Se ALE eUittiche a lumaca o i loro rifpet-
tivii fcaglioni,, fono di due forte: 1'una che 
rigira intorno ad un cilindro folido, l 'akra 
intorno ad uno feoperto :: fono quafi. della 
fíeífa natura de' gradini circolari , eccetto 
che in; una i l cilindro é un eircolo,, e neli' 
altra un'ellifle, 

SCAXE o fcaglioni quadrt a lumaca r fo
no quelli; che rigirano attorno ad un cilin
dro qu a d r o o folido, o aperto; ftando i l 
lato, anteriore di ciafcun quadro in una ret
ta linea,, che mira al centro det cilindro.. 

a C A L F , , o fcaglioni' triangelan a lumaca r. 
lona quelh, che svagg¡rano, a£torno ad un & 
Jindro, tnangplare;, eífendo i l lato anterio-
re dL ciatcuno di cíTr una linea retta , che 

al centro del eilindro 

SCA 355 
SCALE a lumaca a colonne : Paliadlo fa 

menzione d' una fcala nel Pórtico di Pom
peo a Roma, porta fopra delle colonne, di 
modo che la luce, che quefte rieevono da 
al to , pub cUrtribuiríl a tutte le parti egual-
mente. 

SCALE doppiea lumaca ; Scamozzi fa men» 
zione d'una fcala in queda forma, faltada 
Piedro del Bergo , e Giovanni Cojf%n y a 
Sciamburg in Franciar nel Palazzo del Re. 
— Ella é inventata in maniera, che due per-
fone,, Tuna cheafcende, e 1'altra che fcen-
de , mai non s' incontreranno. 

I I Dr. Grew deferive un modello di que-
fla forta di fcala y confervato nel Mufeo del
la Societa Reale. I I piede d'una delle fea-
le , dic' egli,. é oppofto a quello dell' altra,. 
ed ambo fanno un'afcendiraento paralello, 
e dentro lo- fteífo cilindro . I I cilindro nel 
mezzo é cavo r e fabbricato con lunghe aper-
ture , per condurre la luce, da candellecol-
locate al fondo, e su i lati del cilindro, m 
ambe le fcale -

SCALE quadruple a lumaca Palladio fa 
menzione d' una [cala di queña forma , nel 
Caftello di Chambor vicino a Blois .. E l i ' é 
compofta di quattro [cale r pórtate in su in -
fíeme,, avendo ciafeuna di lom i l fuo' va
río' ingreífo, e afcendendo 1' una fopra l'al-
t ra , in tal maniera, che ftando nél mezzo 
della Fabbrica, le quattro fervono per con
durre a quattro appartamenti : coficché la 
gente dell'uno non ha bifogno di andar su 
e giu per le [cale dell' altro puré eífendo. 
la fabbrica ajerta. nel mezzo, g l i uní vedo-
no paffare gli altrl vicendevolmente. 

SCALE mifle y fono, quelle che parte ¿wm-
nc iw drittura y e parte s'aggirano;; donde 
a leu ni chiamano una íimile fcala volante c 
girante. — V e n 'é di varié forte, come, 

SC ALE a gamba di cañe , le quali prima 
corrono direttamente in avanti , poi 11 gi-
rano un mezzo. eircolo,, e indi corrono d i 
rettamente indietro paralelle at primo 
corfo.. 

Volanti e giranti quadre y le quali hanno-
un cilindro quadro, o- folido o feoperto, e 
corrono dritte accoño ai lati del cilindro,, 
aggirandofi un quadrante di eircolo ad ogni 
cantone. 

Volanti e giranti con cilindro: folido e fco~ 
peno y che fono di due forte: Tuna s'ag-
^ira un quadrante d i eircolo attorno ad 
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un cilindro foHdo, pofeia corre dritta ac-
€ofto al lato d'un cilindro quadro feoper-
l o ; indi rigira di nuovo, accofto al lato 
d1 un cilindro folido, pofeia corre via drit-
ía di nuovoT e cosa alcernatamente. — L ' 
altra corre dritta prima, poi rigira r ed 
indi corre drúra di nuovo 3 alternativa
mente . 

S C A L A apena, ( neU1 Architeítura ) , dec
ís dagi'lüglefí perron, é quella che giace 
feoperta, o nella parte eíkriore della Fab-
brica: propriamsnte quella, i- cu-i ícaglioni 
ítanno davanti la fronte della íabbnca , e 
conducono nel primo piano, quand'é a ¡za
to un poco fopra i l l ivcüo del terreno, 

Quefle /cale fon fatte d? duTerenti forme 
e grandezze, rifpetto alio fpazio, ed all' 
aitezza, cui elle debbon condurre. —-AJle 
volte gli fcaglioni fono tondi , od ovali-; 
piu ufualmente quadri. 

S c A t A , in genérale. V i fono ¡ sa le fia-
¿Hi y che fono di pietra , o di legno ; c ¡ c a 
le p m a t i l i , che fon di legno, e chiamanfi 
a ptuoli^ o veramente di corda , o di feta, 

Se AL A j vale ordine di checcheíTia, che 
vada gradatamente crefcendo> o fceraando . 
— Oiider Scala de'colorí y fi dice i l degra-
damento de'eolori dal piu chiaro al piu 
í c u r o , procedendo femprc per gli piu firai-
l i . —Per metáfora , fi dice Sea la , t u tro 
quello,. che da una- cofa- ne condueead uiV 
altra. 

SCAIA , in fignificato di Porto f í ter-
ínine marinarefeo. — Onde , Fare ¡ ca la , 
vale pigJur porto. 

SGALA , URO í kumsn to Matemático ,-cora-
porto d'una o piu linee tírate ful le-gno 5 
ful metalio, od altra materia, dívife in pac-
f i cguali o ineguali , di graríd' ufo neí d¡fe-
gnare le dillanze in p roporz ioneo nei mi -
iurare diftanze gia difegnate. 

V i í ono [cale á\ varié forte, accomodate 
a fzxy u f i ; le princi pali fono , la Scalapia-
Jia y l'a* Scala diagonale y h Scala di Gums-
Xo, € la / ca la per difegnar terreni . 

La S£ ALA p i a ñ a i o SCALA di paniegua-
l i , fi fa, col dividere ans linea y come AB 
(r¿?t!. júgrimmfura fig. 37. ) in q:uaiche nu
mero di partí eguali , e, gr. 5 , o io? e po
feia fuddividerne una di eiTe, come a b , in 
j o par ti minori . Cib fatto , fe una de í-
]e divjíioni piu grandi rapprefenta i d di 
^ual^h^ raiíura \ e, ¿r\ 10 rnigíia , IQ ^ate-

ne, 10 pertiche, 10 piedi , o 10 poílicí •: 
ciafeuna delle piít piccole rapprefentera un 
migl io , od unacatena, pertica piede o 
pollice . Vedi PIANO, e LINEA. 

L'ufo di queíla fcala é aífai chiaro. E , 
gr. Per difegnare eolia medefima una di-
üan? 1 di 32 migl ia , o 32 pertiche- OÍC. 
10 prendo nel raio compaífo Tinte . . o di 
tre delle divifioni- piu grandi, che conten-
gono 30 ; e dus delle piu piccole, per le 
due difpari: que tía diftanza difegnata fulla 
carta, eonterra 32 mediante la fe al a - — D I 
nuovo, s'10 íoíil richieílodi mifurarequal-
che linea col roezzo d'una data f ca la : pren-
dendo la lunghezza della linea nel mió com
paífo y io ne applico un piede in una del
le gran diviíioni della f c a l a , in modo che 
i 'altro poffa arrivare oltre via fra le pic
cole j allora i l numero delle grandi e delle 
piccole diviíioni intercette fra le punte, da 
11 numero delle migj ia , &c. —Si vegga y 
ufo di fimiie fcala piu e(leíamente illuílra-
ío fotto l'articolo SCA,LA per difegnare tó-
feni. 

Se A LE Froporzionali r de t te anche logavk-
miche, fono i numeri artifiziali, o i loga-
vitmi, collocati fopra linee; per la facilité 
e peí vantaggio di moltiplicare, dividere, 
&e. col mezzo di compaíTi, o di rególe 
feorrenti . — E l l e fono,, in e f f e t t o C i 
mente tante linee di numeri, come le chis
ma Guatero ; ma fatte íemplici r doppie, 
triple o quadruplev piíi oltre di che vanno 
eííe di rado. Vedi DECIMA L E , GUNTERI» 
Sca la , SCALA per difegnare terreni,, e Rx-
DUCENTE Scala . 

Decimale SCALA * Ved i DECIMA L E , 
SCALA diGumero. Vedi* GUNTERI-.T^/^. 
SCALA Pvopotzionale. Vedi PROPORZIO-

NALE , 
SCALA Riducente. Vedi- RIDUCENTE , 
SCALA PER IMSEGNAPVE terreni* Queíla 

fí é quello ñruráento marematico, che gl* 
Inglefi chiamano Plüttñig ha le , ufualmen^ 
se di legno, alie volte d 'ot tone, o altra 
materia; lungo un piede j o un mezza 
piede 

Egíi e denominato cosí daí fuo ufo per 
difegnare terreni, & c . Vedi D i sEGNARE TER-
RENi ( Plotting) . 

Sopra un lato dello ftrumento (rappre-
fentato T a v . Agrimenf fig. 32.) ftanno fet» 
íe várie ¡ca le ^ o linee ^ divífe in partí egua-
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l i * - L a prima divifione della prima fcala 
é faddivifa m dieci parti eguali, cuí é pre-
fifío i l numero 10, i l quale lignihca, che 
10 di quelle fuddivifioni fannq up pollice i 
o che le divifioni di quella /cala íono deci-
xnafi di pollici. 

La prima divifione dcila feconda fcala é 
parimente fuddiviía in I O , cui e prefiííbil 
numero T6 , che denota, chefedici di quel
le fuddivifioni fanno un pollice. — L a pri
ma diviüoue della terza fcala é fuddivifa in 
fimil modo in 10, cui é prefiflo i l nume
ro 20. — A quella deila quarta fcala e pre-
£fle i l numero 2 4 ; a quella della quinta, 
52; a quella della feüa, 40; e a quella 
della íettima , 48 ; dínotanáo il numero del-
le Aiddiviíioni eguale ad un pollice, in cia-
fchsduna , rifpetíivamente. 

Quefte due ultime Jcale fono tróncate 
avanti la fine, per dar luogo a due linee 
di corde fegnate dalle ktrere ce . Vedi 
CORDA. 

Sul lato diretano deílo frumento v ' é una 
fcala diagonale, la prima cklle cui divifio-
n i , la qual é lunga un pollice , fe la fca
la é un piede, e mezzo pollice fe un raez-
zo piede, vien fuddivifa, diagonalmente, 
in loo parti eguali. — A l l ' a l t r o capo del
la fcala v ' é un'altra fuddivifion diagona-
le , della meta della lunghezza della prima, 
nei medeíimo numero di par t i , cioe 100. 
Vedi DIAGONALE* 

Vicino alie fcale v' é una linea divifa in 
centefíme parti d'un piede, numerata 10, 
20, 30 , &c. e una linea di pollici fuddi-
v i f i in decime parti , fegnata 1 , 2 , 3 , &c. 

Ufo della S C A L A per di fegnate terreni. 
•— 1. Ejfendo mifurata qualche difianza col
la caten a , di/egnarla fulla carta. —Sup pó
nete che la dillanza fia 6 carene , cinquan-
t a a n d l i . Tirate una linea indefinita; meí-
tete un piede del compaflfo nella figura 6 
fulla f ca la , e, gr. fulla fcala di 20 in un 
pollice, e ftendete 1'altro a 5 delle fuddi
vifion1 , per gli 50 anelli: Q ûefta diíhnza 
«ffsndo trasferita alia linea, efibira le 6 
catene, 50 anell i , che fi ricercano. 

Se fi defidera d'avere 6 catene, 50 aneí-
| | i préndete plü o meno di ípa i io , levate-

da uaa maggiore o mmots,fcala, cioeáz 
una fcala qhe ha p,^ p nieno diviOoni ín 
un polli. s , * 

Trovare le catene $ anelli contenmi ín um 
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linea retta, «. gr. in quella ora appunto tira-
ta , fecondo qualche fcala , e. gr. quella di 20 
in un pollice. —Préndete la lunghezza del
la linea nel compaffo, ed applicandola alia 
data (cala , troverete ch' ella fi ílendera dal 
ouraero 6 delle gran diviíioni, a 5 delle pic-
cole; quindi la data linea contiene 6 cate
ne ) 50 anelli . 

Se AL A , nella Geografía , e ncll' Archi-
tettura, una linea divifa in parti eguali, col-
locata al fondo d'una mappa, o d'un dife-
gno, per fervire di mifura comune a tutte 
le parti della Fabbrica, o a tutte le diñan-
ze e luoghi della mappa . Vedi M A P P A -
M O N D O , &C. 

l a mappe di grand' efienfione , come di 
Regni, Provincie, &c. la fcala l ufualmen-
te comporta di miglia; dond'ella viene de
nominara fcala di miglia. 

In mappe piu particolari, come in quel
le di Si&norie, Caftclli , V i l l e , &c. la fca
la é ufualmentedi catene fuddivife in perti-
che , o anelli. 

Le fcale úfate in difegni, o piante di fab-
briche , confute d1 ordinario in moduli , pie-
d i , pol l ici , palmi, braccia, o fímili. 

Per trovare la diftanza tra due Ci t t ad i , 
&c. in una mappa , fi prende 1' intervallo 
nei compaíTo, fi trafporta fulla fcala , e i l 
numero di divif ioni , ch'egli inchiude , da 
la diftanza . — L'iQcíTo método ferve per 
trovare V altezza di un piano in un difegno 
di fabbrica. 

Se ALA di fronte, nella Profpettl va, é una 
linea retta nel difegno, paralella alia linea 
or izTonta le ; divifa in parti eguali, cherap-
prefentano piedi, pol l ic i , &c . 

Se ALA velante, é una linea retta nel di
fegno, la quale tende al punto di vifta, ed 
é divifa in parti ineguali, che rapprefeata-
no piedi, po l l i c i , &c . 

SCALA , nella Mufica, é una denomina-
zione data all' ordine o fia difpofizione del
le fe i fillabe invéntate da Guido Are t ino , 
ut re mi fa fol la ; chiamata eziandio Gam-
mut. Vedi GAMMUT, e NOTA . 

Porta i l nome di f ca la , perché rapprefen-
ta una fpezic di fcala portadle, col mezzo 
della quale la voce s1 alza all' acuto, o di-
fcende a! grave effendo ciafeuna delle fes 
fillabe, in e'erto modo, un gradino della 
fca la . 

SCALA , é anche ufata per una ferie di 
fuo-
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fuoni, che s' alzano o s' abbaííano verfo racu-
tezza o la gravita, da una data altezza d i 
tuono alia, piü grande diftanza. ch' é accon-
cia, o praticabile, per tali gradi intermedj; 
che rendano la fucceffione guítofiffima e per-
feíta,, e in cui noi abbiarao tu t t i gl' inter-
valli armonici divifi, nella. maniera la piíi. 
cómoda.. 

Q.ueüa fcala. fi chiama altrimenti Sijhmcr 
univerfale, come quella che inchiude tutt ' i. 
fiftemi particolari fpettanti allaMufica k. Ye-
di SISTEMA . 

Origine e Cojlruziont' della SCALA di M u -
/tea. — O g n i intervallo concorde o armóni
co íi pub rifolvere in un certo numero di 
gradi o p a r t í r o t t a v a ,. per efempio , in tre 
tuoni maggiori , un̂  tuono minore, e due 
íemituoni ^ la feüa. raaggiore, in. due tuoni 
maggiori, un. tuon minore, e due femi-
tuoni ; la fefta minore, in due tuoni mag
giori , un tuono minore,, e. due femituoni; 
la. quinta , in due tuoni maggiori , un tuon 
minore,, ed un femituono la, quarta, in 
un tuono maggiore,, un tuono minore, e 
un f e m i t u o n o l a terza maggiore,. in ua 
tuono. maggiore,, ed un tuono minore; e 

terza minore,, in un tuono; maggiore, 
ed un tuono. minore.. Egli é vero,, che v i 
fono, varj' altri: intervalli. o gradi ,; oltre 1 
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tuoni maggiori, tuoni: minor i , e femituo-
n i , in cui le concordanze o concenti pof-
fono" divideríi ; ma queñi tre fono preferi-
t i a tu t t i g l i a l t r i , e quefli foli fono iti 
ufo.. —Per la ragione. di che. Vedi TUO
NO .. 

I n oltre, qualíífia ordine , o progrefflo-
ne , di queñi gradi,, non produrra la me
lodía:, un numero, per efempio , di tuoni 
maggiori , non fara muíica veruna, perché 
neffun numero di quefti é capace di qual-
che concordanza, o a rmonía , e lo fíeíTo 
e pur vero degli altri, gradi : egli é percib 
neceíTario di raefcolare i: gradi per fare la 
mufica; e la. miHura dee eíTer tale, che 
mai due della íkíTa fpezie non fieno i ' un* 
ali'altro vicini 

II Sr. Malcolm ci da un' ordine naturale 
e guflofo di queíii gradi nella feguente di-
viíione deg!1 intervalli di un'ottava incui 
(come; tutte le minori. concordante fono 
contenute nelie maggiori), le; divifioni di. 
tutte T altre femplici concordanze fono con
tenute. — Sotto la ferie ftanno i- gradi tra: 
ciafcun termine, ed il-vicino.. —Nel l ap r i -
ma ferie, la progreffione é per la terza. 
miíiore ;: neli' ultima,, pee la. terza mag
giore: 

maggiore; i . da; 

Chiave o> 
fondam. 

maggior 
tuono. 

mag.. 5.21 
• ± 

minor 
tuono .. 

femi-
tuono.. 

magg. 
tuono, 

6**-
s 

min. 
tuono. 

j ^ m a' 

I s' 
magg. 

tuono.. 

femi
tuono o 

feconda maggiore 

Chiave o 
fondam. 

magg. 
tuono 

femi
tuono .. 

mi ñor 
tuono o. 

magg. 
tuono í 

femi
tuono 

magg. 
tuono 

nunor 
tuono o. 

Ora; come i l fiftema dell' ottavai contie
ne tutte le. concordanze o r i g i n a l i e cóme
le concordanze. comporte, non- fono-' che le: 
fbmme deirottava , e di qualche: concor
danza: minore; egli e ev identeche fe vo-
leíTimo continuare la ferie di g.radi oltre 1" 
©ttava, dovrebbero continuarfi nello> üeflo' 

,€rdine per una feconda> che. per la, prima 
©ttava,. e cosí proeedendo per una terza e 
quarta ottava , &c,. ed una tai ferie íi é' 
mb che noi chiamiamo Scala di Mufica 

Di quefta v i fono due fgezie diñerenti'% 

x mifura. che. v i f i comprendbno la terzai 
minore o. maggiore,, o la fefta minore o 
m a g g i o r e p e r c h é ambo; non poífono' mai 
flare infierne- in. relazione alia ílefla chiave 
o foxid amen tale, di modo' che facciano una. 
fcala: armonica¡.. Ma, fe nell' uno. OÍ 1' altro 
di; quefti modi ,, no i afcendiamo da. un fon-
dameotale o dato fuono, ad un'ottava, la: 
fucceffione fara melodiofa; benché gli due 
facGiano due difFerenti fpezie di melodía.. 
— Per verita, ogni. nota é difeorde rifpetto. 
alia, vicina j ma. ciafeuna di eíTe é concor

de: 



SC A 
ae r l í p c t t o alia fondamentale, eccetto la 

Váa e la 7ma' 
Ñel continuare la ferie, vi fono due rao-

Á\ di compo"-e i nomi del femphee ínter-
vallo coll'ottava: cosí , un raaggiore omi-
nor tuono o femituono fopra un' ottava, o 
due ottave, &c. o per dar lor nome col 
tiurnero de gradi dalla fondamentale, corae 
^na, ^ iOma. &.C. 

Nelle due fcale di fopra, i varj termini 
¿ella fono efpreíli coile fezioni propor-
Yienabili d'una linea, rapprefeníatacol mez-

54o : 480 : 432 : . 403 
maggior minor femi

t u o n o . tuono. t u o n o . 

20 di 1 , la chiave o íondimemaíe deTU 
ferie. — Se vogliamo avere la ferie efpref-
fa negl'interi numeri, ñaranno le/ca/e, o fe
rie come fegue ; in ciafeuna delie quali i! piu 
gran numero efprime la corda piü lunga , 
e gli altri numeri il refto in ordine; cofic-
ché fe ogni numero di corde é in quefte 
proporzioni di iunghezza, efprimeranno i 
veri gradi e intervalii áella. fcala di Muíi-
ca, come contenuti in un'ottava elegante
mente e aggiuíiatamente divífa «elle duc 
differenti fpezie fopraccennate. 

; 3<5o "t 324 t 288 t 273 
magg. min. tnagg. minor 

t u o n o . tuono. tuono. -tuono, 

•zió 191 : 
Hiaggior femi 

t u o n o . 

180 : 162 : 144 : 
m i n o r magg. femi

t u o n o . .tuono-, t u o n o . t u o n o 

135 : 120 : 108 
magg. m i n o r 
t u o n o . t u o n o . 

Que ña fcala íi chiamava dagli Antichi 
fcala diatónica, come procedente per tuoni 
e femituoni. Vedi DIATÓNICO. 

I Moderni la diiamano fempllcemente 
la fcala, eííendo la fola ora in ufo; e tal-
volta, fcala naturales perché i di lei gra
di, e'l loro ordine fono i piíi galanti ed 
aggiuftati, e preferibili, peí coníentimen-
to si del fenfo che della ragione, a quan-
te altre divifioni fono mai ftate inftituite. 
— QuélT altre, fono le fcale Cromatiche e 
Enarmoniche, le quali, colla D/^fo«/ír¿i, fan-
no le tre fcale, o generi di melodía degli 
antichi. Vedi GENUS : Vedi anche ENHAR-
MONICO, e CROMATICO. 

II Difegno della Se AL A di Mu fie a , é per 
moftrare come una voce poífa alzarfi ed 
abbaífarfi meno di ogni intervall» armóni
co, e cosí rauoveríi da un'eftremo di un' 
intervallo all' altro , nella piu grata fuccef-
fione di fuoni. — L a fcala, percib, é un 
íirtema, ch'efibifee gl'interi principj della 
Mufica; i quali fono, o intervalli armo-
nici (comunemente detti concordanze) o 
intervalli concinni, cioé aggiuftati : i prirai 
fono i principj elTenziali, gli altrifervono 
a quefti, per fare maggtor varieta. Vedi 
CONCORDANZA, 6 INTERVALLO. 

In conformita, nella fcala noi abbiamo 
tutte le concordanze, coi loro gradi con' 
mmij ia tal modo collocati, che fanno la 

piu perfetta Tucceífione di fuoni da una da
ta fondamentale, o chiave, la quaie fi fup-
•pone eífere rapprefentata da 1. Non é da 
fupporfi, che la voce non s'abbia raai a 
tnuovere su e giu per qualch'altre diftanze 
piü iramediate che queile dei gxaái concinni : 
perché , quantunque quello fia il movimen
tó piü ufuale, nulladimeno il muoverfi per 
diftanze armoniche, come le concordanze, 
alia prima, non é efelufo, ma é anzi afíb-
lutamente neceíTario. In fatti, i gradi non 
furono inventati che per la fola varieta, 
ed acciocché non avélíimo fempre a mo-
verci su e giü per intervalli armonici, ben-
ehé quefti fieno i piü perfetti, come que-
gli da cui gli altri ricevono quant' hanno 
di bello e di grato in qualita di convene-
voli acceíforj agli armonici fteíTi . Vedi 
GRADO. 

Aggiungafi , che, oltre gl'intervalli ar
monici, e gli aggiuftati o concinni, i qua
li fono i principj immediati della Mufica, 
c fi applicano direttamente in pratica; vi 
fono altre relazioni difeordi, che avvengo-
no inevitabili nella Mufica, in una forta 
di maniera accidéntale e indiretta: perché 
nella fucceífione delle varié tiote della fca
la, fi debbono confiderare non folamente 
le relazioni di, queile, che fuccedono im-
mediataraente ad altre ; ma anche le rela
zioni di queile, fra le quali altre note ín

ter-
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tervengono . Ora la íuccuuone unmeüiaía 
pub condurfi in modo , che producá una 
buona melodía ; e puré tra le note diftanti 
vi poííbno eííere delle difeordanze aflai grof-
folane, lequali non fi permetterebbono nel-
lafueceffione immediata, raoko raeno nella 
contonanza : — Cosí nelia prima ferie o ¡ca
la qui íopra efpofla, benché la progreíiione 
fia melodioía, in quanto i termini li nreri-
feono ad una comune fondaraentale o chia-
ve; puré vi fi trovano varié difeordanze fra 
le mutue rdaziom de'termini; e. gr. dal4.t0 
al y."10 v' é 32 : 45 , e dalla 2.da maggiore 
alia 6.ta maggiore v'é 27: 4o J e dalla 2.da 
maggiore alia 4.ta v 'é 27 : 32, lequali tut-
te fono difeotdame ; e lo ñeífo íuccedera 
nella feconda ferie. Vedi DISCORDANZA . 

Da quanto abbiamo qui oífervato, e fot-
tó l'Articolo CHIAVE, egli appare, che la 
[cala nocí fuppone alcun' altezza determina-
ta di tuono j ma eh'eííendo afíegnata a qual-
«he chiave , ella addita il tuono di tutt' il 
xefto , con relazione a quella i fa vederequa-
li note poííono naturalmente uniríi ad una 
chiave , e cosí infegna le giufte e naturali 
limitazionr di melodía : e quando 1' aria é 
condotta per varié chiaví, puré fi é ella fem-
pre la fleíía /ÍW¿? n&turale , folamente appli-
caía a differenti fondamentali . — Se una 
ferie di fuoni é fiffata alie relazioni della jca
la , fi trovera cftremamente difettiva ; ma 
queñ' imperfezione non importa aicun difet-
to nella ¡cala , ma deriva accidentalmente 
dall' eífer ella confinata a querta condizione , 
ch'é ílranicra alia natura ed alT uficio delia 
Seal a di Mufica. 

QucíV é il cafo negli firumenti muficali i 
cd in quefto confiíle !a lor gran mancan-
2a. —Perché , fupponete una ferie di fuo
ni , come quegli di un' órgano, o di un' ar-
picordo, fiffati nell'ordine di queíia fcala \ 
cd il piu baffo prefo aqualche altezza di tuo
no; egli é evidente, \Q. che noi non poí-
fiam procederé da qualche nota, fe non per 
un particolar ordine di gradi: poiché da cia-
feuna nota della fcala alia íua ottava , fta 
contcnuto un' ordine difFerente dei tuoni e 
femituoni. Quindi, 20. non poífiamo trova
re qualche intervallo richiefto , da qualche 
nota all' insu od all' ingib ; poiché gli inter-
valli da ogni nota a ciafcun'altra, fono pa-
rimenteliraitati. Equindi, 30.un'aria pub 
eííere in tal modo inveRtataj che, comin-

ciando ad una particolar nota deiío Animen 
to, tutti gli íntervalli , od altre note , fi 
trovino efattamente fuü' iftftímento, o nella 
ferie fiíTata i nulladimeno, fe T a r i a , ben
ché perfettamtnte diatónica , corainciaífe in 
qualche altra r-ota, non pro ederebbe. 

Effettivaraente , pub dimoíírarfi , che non 
fi da alcuna fcala perTetta fiilata fugl'iftro-
raenti , cioé nefluna fcala tale, che da qual
che nota airinsu o aU'ingiü contenga qual
che richiefto intervallo armónico, o concin-
no . 

L'único rimedio per tal difettodegli firu-
menti, le cui note fono fiífate, dev' eífere 
coll'inferiré altre note e gradi tra" quelli del
la ferie diatónica. — Qiiindi alcuni Autori 
parlano di dividerc i'ottava in 16, 18, 20 , 
24 , 2 6 , 3 1 , e altri numeri di gradi, ma 
egli é fácil cofa da concepirfi 3 quanto diffi-
cile ei debba eífere da efíettuarfi fur un ta
le ftromento. 

II meglio su quefto fi é , che abbiamo un 
rimedio a miglior patto : perché una /calâ  
che procede per dodjei gradi , cioé tredicí 
note, inchiudendovi gil eftremi, ad un'ot
tava, rende il noftro iftrumento cosí perfet-
to , che abbiam poca ragione di lagnarci. 

Quefta dunque é la fcala prefente per gli 
ftrumenti, c/oetragli eftremi di ciafcun tuo
no deila fcala naturale v'é porta una nota, 
che lo divide indaeparti ¡neguali, dette fe
mituoni ; donde il tutto pub chiamarfi fcala 
femitonica; come quella che contiene dodi-
ci femituoni, fra tredici note, entro il gí» 
ro di ua'ottava. Vedi SEMITUONO. 

E per confervare dillinta la ferie diatóni
ca , quefte note inferiré prendono il nome 
della nota naturale la piíi vicina al diflbtto, 

col fegno OG> chiamatod/V/ír,* ovver il no
me deila nota naturale immediatamente al dif-

^ fopra, con quefto fegno ^ detto Bmolle. 
Vedi BMOLLE, e DIESIS. 

Per la SCALA de Semituoni ; Vedi SE-
MITUONICA SCALA. 

Per la SCALA di Guido , comunemente 
chiamata Gammut; Vedi GAMMUT . 

Per la Se ALA degli Amichi, comunemen
te detta Diagramma. Vedi Di AGRAMMA . 

S C A L A T A , un furiofo aífalto dato al 
muro, o terrapleno d'unaCitta, coimero 

di fea-
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i l fcale portaílli, ckmontarvi fopra; Tema 
procederé in fontia coi romper terreno , o 
avanzare le opere per copnre ed afficurarc 
PIÍ uomiai, che attaccano. Al prefente 
le Cittadi non ñ prendono piu per i j c a l a -
t a e ció fin dal tempo che i loro muri íb-
no'ftati fiancheggiati con qualche fortifica-
uiento. 

S C A L D A - C E R A , chafewax, un'Uffizia-
|e nella Cancellería, in Inghilterra, il cui 
uficio fi é di acconciare Ja cera per íigillare 
i mandati, le patenti, ed altri ürumenti, 
che di Ja fi fpacciano . Vedi SIGILLO , e 
CANCELLERÍA . 

SC A L E Ñ O , * SCALENUM , o tr't angelo 
[caleño ̂  nella Geometría, un triangolo, i 
cui lat í ed a n gol i fono tuíti ineguali. Vedi 
TRIANGOLO . 

* La parola i formatct dal Greco cx.a.Kiivos, 
che fignifica obbliquo ^ difuguale, &c. 

Un cilindro o cono, la cui aííe é inclina-
ía alia di Jui bafe , porta anch'.-egli il norae 
di Scaleno. Vedi GONG e CILINDRO. 

S C A L E N U S , o SCALENUM , nell'Ana-
íomia, un nome daio a tre paja di mufeoli, 
dalla lor forma; fervendo tutti loro a tira
re Je cofle all' insu , in congiunzione coi 
ferratur fuperior poflicus, &c. — Vedi Tav, 
Anat. ( Miol. ) fig* 2. n. 5. jxg. 1. n. \6. 

Se A LE ÑUS Pnmus, eíce esmofo dai pro-
ceffi trasverfi delJa feconda, terxa, e quar-
ta vertebra del eolio , ove fcendendo late
ralmente, ei vien' inferito nella prima cofió
la , ch' egli ajuta a tirare insu. 

SeALENUS Secundui , nafce dagli fteííl 
proceffi , come parimente da quelü della 
quinta vertebra del eolio; ed é inferito nel
la feconda coüola, edallevóite nella terza. 

Se ALENUS Tertius , nafce dai medefimi 
procedí che producono il primo, e da quel-
li della fefta vertebra del eolio i e vien infe
rito nella prima cortóla. 

S C A L O G N O , fpezie d'agrume íimile al-
la cipolla, raa di picciol capo: nafce a ce-
fpi,_e produce Je radici fottili. 

Simile alio fcalogno é quell' altra fpezie 
d i cipoila, o d'aglio dolce, che gl'Inglefi 
chiamano rocamboles , e anche aglio Spa-
gnuolo; affai noto nelle Cucine, in quali-
t'a di faifa. 

S C A L P R o , SCALPRUM , flrumento da 
Ceruhco per ufo di grattare , o rafchiare 
I oífa fporche, e intarlate. 

Tvm, VIL 

S C A L P T O R Jni, nell'Anatomia. Ve
di LATISSIMUS DORSI. 

S C A L Z A R E , levar la térra interno alie 
barbe degü alberi e deile piante ; contrario 
di rincalzare , che fignifica, mettere attorno 
a una cofa o térra, oaltro, per fortificarla, 
o difenderla , acciocché fi foftenga, o ñia 
falda.. 

Se ALZARE , difcalceare ; F atto di trarre 
di gamba, o di piede i calzari. Vedi Se AR
PA . 

PrefTo gli Ebrei, eravi una legge partico-
lare, in virtu della quale una vedova, cui 
il fratello del di leí marito rifiutava di fpo-
fare, aveva diritto di citarlo ad un Tribu
nal e di Giuñizia ; e fopra il di luí rifiuto, 
potea fe alzarlo f ejoé levargli una fcarpa , e 
íputargli in faccia : ambe le quali azioni era-
no di grande ignominia preífo quel Popólo,. 

La cafa della perfona, che le aveva fof-
ferte, veniva da indi innanzi chiamata eafa 
dello fcalzato. 

S C A M I L L I Impares , nell' Architettura 
antica, un termine aífai difputato dai Crit ic i , 
benché in effetto ei non fignifichi akro, che 
certi zoccoli , i quali fervono ad elevare il 
refto de'membri di unordine, colonna, ña-
tua, o fimili, e ad impediré ehe non fi per-
dano all' occhio, in cafo che quefio íi trovt 
al difotto del lor Jivello ; oppuré al difotto 
dello fporto di qualche Jor' ornamenti. 

Quefti Scamilli fono abbañanza bene rap-
prefeníati dai piedeflalli delle Statue. Vedi 
PlEOESTALLG . 

S C A M O N E ' A , SCAMMONIUM , nella 
Farmacia, un fucco infpeífato, della radice 
d' una planta dello fe elfo nomg , che crefee 
nel Levante, particolarmence ne' contorni 
diAleppo, e di S. Giovanni (¡Í Acre. 

II fucco fcola da un'incifione fatta nella 
radice; e viene pofeia fatto denfo dal Solé, 
come fi pretendeva, ma in realta dal fuoco . 
L'albero raífomiglia aífai aU'ellera; Je fue 
foglie fono in forma di cuori , i fuoi fiori 
bianchi; ei ferpe in ful terreno, e rampica 
su gli altri alberi, su i rauri, &c. 

La buona e vera Scamonéa d'Aleppo h% 
da eífer bigia, teñera, atta a firitolarfi, e 
refinofa; di guño amaro, d'odor fievole, e 
ingrato. 

La Scamonéa di Smirne, e quella dell' In-
die Orientali, fono meno ñimate ; poiche 
la prima é piu pefante, dura e ñera; e la 

Z z fecQR-
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feconda, bench^ leggitre, atta a ílntolaríi, 
^cc, non é in realt.a, che una compoímone 
di ragia comune con alcuni altri purgativi 
violenti, Pomet aíTeriíce, ch' entrambe tali 
fpe7 ¡e fono piuttoíto velen i che nmedj .. 

La vera Scamonéa é uno át purgat ivi piu 
íicuri; ma alio íleífo tempo uno de5 piu v io 
lenti , che abbiarao ; qu ind i ella di rado fí 
adopera fenza correggerla mediante qualche 
preparazione con zolfo , meie cotogne, o fi-
mjli . Vedi DIAGRIDIO. 

Pal fucco fe ne cava una refina di rmg-
gíor virtíi della Scamonéa íieíTa . Ne fanno 
puré un íiroppo, che fí trova eflere un1 a lía i 
gentil porgante.. 

La Scamonéa , ch' ora é in ufo , dee eflere 
aíTai differente da quella degli Aníichi , al
meno quanto alia prepanzione ; poiché gli 
Antichi la davano in dofe molto piu glan
de: quindi Falíopio conghiettura , che la 
Scamonéa moderna íia adultcrata con titi-
maglio, 

Alcuni danno 11 nome di Scamoné'a Ame
ricana al Mecioac^n . Vedi M E C H O A -
C A N A . 

S C A M P O , o piuttoño fuga, nelle Leg-
gi Inglefi Efcape , lo fcappare da qualche 
legittimo ritegno, con violenza? o a.lla ce-
Jata,. 

Lo ¡campo é volontarlo, o negligente, 
Volontario, come quando uno arrefla un1 

altro per fellonia, o altro delitto, e pofcia 
lo lafcia andaré; nel quale /campo, la par
te , che lo permette, in virtu della Leg-
ge, rea del fallocorarntífo dalla perfona che 
fcampa : fiafi quefto feUouia , tradimento , 
o femplice trasgreilione od offcfa . 

Lo /campo negligente fié, quando uno é 
arreftato, e pofcia /campa contro la voion-
ta di chi T arrefto ; e non é perfeguitato con 
tutta follecitudine e prontexza, e preío di 
nuovo, piimache la parte perfeguitata fab-
bia perduta di vifta. 

S'CAMPO, propnamente, denota falute, 
falvezza ? 

$ C A N A L A R E , nelP Arte del Falegna-
me, T incavare colla pialla, o altrimente, 
kgn i , tavole, o fimili cofe per ridurle a 
guifa di piccoli canali. Vedi PIALLA . 

Preííb i Falegnatni di Marina , fignifica 
far entrare le tavole o panesni del Vafcello 
nella carena; la quale nel becco, e nel eol
io di fotto, del navilio, é fea va ta v í a , af-
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finché i panceni vengano ad unirvifi piu 
fírettamente. 

Pialla da SCANALARE . Vedi PIALLA da 
hattitoj., 

SCA N A L A T U R A , nell' Architettura , 
.fono canali, ocavitadi, perpendicolari, ta-
gliati lungo il fufo o fufto di una colonna, 
o d'un piiaftro. Vedi Tav. Are bit. fig. 52. 
let. d d, fig. 28. let. uu* Eanche gli Arti-
COÜ COLONNA e P l L A S T R O . 

Si fuppone, che fia fiata alia prima in-
trodotta in imuazione delie pieghe delle 
veílj da don.na; c fi chiama pcrtib dai La-
tini, Jiriger , e rug£. Vedi STRIGES, &c. 

I Francefi la chiamano Cannelures , ef-
fendo faíta di fcavamenti ; e gl' Inglefi, 
Pintes, o Flutings, perché ha qualche raf-
fomigljanza al Flauto, ftruraenío muficale. 

Ella é principalmente ufata e ricercata 
nell'Ordine Iónico, nel quale ell' ebbe la fuá 
prima origine; quantunqu' ella fia puré in 
ufo tn tutti gli ordini piíi ricchi, come nel 
Corintio e nel Compofito; ma di rado nel 
Dórico; e quafi mai nelTofcano . Vedi IÓ
NICO, CORINTIO, COMPOSITO, DÓRICO, 
&g. 

II numero delle /canalature é 24 , ben* 
che nel Dórico non íia che 20. 

Ogni /canalatura , o canaietto , é íncava-
ta , efattamente, il qu^drante d' un circolo. 

T r a le [canalature vi fono de' piccoli fpa-
z j , che le feparano , detti da Vitruvio vTír/^, 
e da altri, /(/?£-; benché nel Dórico fucceda 
di í pe l ío , chele /canalature fi tocchino Tuna 
col!'altra, fenz'alcuno neppur ininimo fpa-
TÍO intermedio ; venendovi la lifta aííotti-
güíita e ridotta in un tenue filo, che forma 
parte di ciafeuna /canalatura. 

In alcune fabbnche fi veggono colonne 
con ifcahalature, che vanno ngirandofi at-
torno al fuílo , fp¡ralmv.nte; ma quefto íi 
tiene piíi tofto per un'abufo. 

Vignola determina laprofondita delle [ca
na l ature, col prendere Pangólo d'un trian-
gola equ i l á t e ro per lo centro. Vitruvío la 
deferive dai mezzo del quadrato, il cui la
to é ia larghezza della /canalatura: II qual 
feconda método le fa profonde. 

"Ls/canalature, o firiges, fono frequente-
mente riempiure con un'ornamento promi
nente , o gonfiante , alie volte piano , in 
forma di baíione, o di canna ; ed alie vol
te un poco intaglíato , od arricchito , ad 

imi-



SC A 
imitaiion d' una corda , o altrimente , e 
percib noraato tu&ntute (preflb gr inglefi) 
cloe fattura a coráone ; chramandofi le co-
lonne cosí arrícchite, cohrtne attorcigltate a 
somemte. Vedi COLONMA r e RUDÉNTURE . 

Queft e fircq u ( n 11 ffi m o nelT ordine Conn-
tj0 . Le gomenature o ritmpimenti comm-
ciano da circa un terzo delT alíeíza della 
coionna, contando dalla bafe ; e íono con
tinúate fino al capitello: Vale a diré, co-
minciano e tf rminano colla diminuzione del
la colonna. Vedi DiMiNUziONE. 

SCANALATURA,. fi ufa anche nelía Eota-
jiica, per denotare i gambi e i frutti di cer-
te piante , che hanna folchí o rughe ana-
joghe a queüe delle colonne .• 

SCANALATURA a cordoni o a onde ^ neir 
Archiíettura , fi é particolarraente quelia , 
ch'é riempiuta di certi pezzr a nlievo, fol-
levatt o gonfi a foggia di corde, o gomene . 

Scj^N AL ATURA della corona della cernice * 
Vedi GÁNALE DEL GOCCIOL ATOJO . 

SCANALATURA della Voluta , Vedi CA* 
NALE DELLA VOLUTA * 

S G A N C E L L A T O . Vedi ERASO. 
S G A N D A G U A R E . Vedi SCANDAGLIA-

TORE , e SCANDAGLIO. 
S C A N D A G L I A T O R E di botú, gauger, 

in Inghilterra y un'Ufficiale affegnato dal Re 
per ifcandagliare, cioé efaminare ,. o mifu-
rare tutre le botti r barili &c. di vino, 
birra , olio , &c.. e dar loro un marco di 
licenza ( c h ' é un circolo fatto con un fer
ro infocato ) prima che fi vendano in qual-
che luogo entro il diliretto del íuo Officio. 
Vedi TASSA fopra i liquori ¿ e SCANDA-
GLIO. 

S C A N D A G L I O , Linea di Se ANDAGLTO y 
una linea fopra la comune verga da /canda-
gtiof. la cui defenzione ed ufo fí vegga qut 
fotto* 

Punto di SCANDAGLIO, d^una mifura fo-
lída, é ií diámetro d'uncircolo,. la cmarea 
é eguale al contentto foüdo delia íkíTa mi-
mra.. Vedi MISURA , e CONTENUTO .. 

r â folidita d'un gallón di vino-
(. Vedi GALLÓN ) eífendo 231 poliici cubi-
c i , le voi concepite che un circolo ennten-
gaaltretranti polhcj ,, if diámetro di eíío fa-

l V * e puerto» fara il punto di [canda-
¿/"del la mifura di vino.. 

h un gallón di cervogia contenendo 288' 
poliici cuuici; colla fteíía regola fi trove-
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ra , che il punto di fcandaglio per la mifu-1 
ra di cervogia é 19. 15: e nella ftefla ma
niera fí pub determinare il punto di /canda' 
glio d1 ogni altra mifura. 

Quindi fr deduce, che quando ií diáme
tro d' un cilindro in poliici é eguale al pun
to di /candaglio in qualche mifura , (dato 
pan mente in poliici ) ogni pollics in Iun« 
ghezza deí fuddetto con térra un integro del
la ñeífa mifura. In un cilindro, i! cui diá
metro é 17. 15 poliici , ciafcun poliiee in 
altezza contiene un' intero gallón in mifu
ra di vino; ed in un'altro, il cui diámetro 
é 19. 15 , ciafcun pollice in lunghezza con
tiene un gallón di cervogia 

SCANDAGLIO, e SCANDAGLIARE , l'artey 
o Tatto di mifurare le capacitadi, o i con-
tenuti d' ogni forta di vafi; e di determina
re la quantita de' fluidi, o d'altre rnaterie,-
che in quelli contengonfi . Vedi MISURA-
RE , CONTENUTO , &:c.. 

Lo /candaglio é Parte di ridurre ía capa
cita ignota di vafi di varíe forme , cubi
che , paralellopipede , cilindríche, tfefoiaa* 
Ur coniche, &c. a qualche mifura cubica 
nota; e di computare, per- efempiof, quan-
ti gallóns, quartí, pinte, o íimili,. d'ogní 
liquore, e. ¿r. cervogia , birra , vino , acqua-
vite , &c.. in quelli fi confengono. Vedi CU
BO , PARALLELEPIPEDO , &c. 

Lo /candaglio i un ramo della Stereome-
tría . Vedi STEREOMETRIA . 

I principali vafi, che cadono fotto una 
tal'operazione, fono le botti, i barili, i 
barletti, le bigoncie , e fimili; come anche 
i'mif tinozze, íecchjj &c^ Vedi BARILE , 
Sccr 

II contenuto folido di vafi cubici, para-
lellepipedi, e prismatici t come abbiamo di 
gia: oííervato v fi trova fácilmente in: pol
iici cubici, o firmli> col mohiplicare 1' área 
della bafe per \r altitudine perpendicolare. 
Vedi SOLIDO, PRISMA, &.C. 

E per vafi ciündrici, fi trova ií medefi-
ma col moitiplicar' Varea deiia bafe circo-
lare, per 1'alfitudine perpendicolare , come 
prima r Vedi CILÍ NDRO «• 

Le botti delia forma ufuale di hogíheadí 
( Vedi HOGSHEAD), di bariíotti, &c.. pof-
íono conííderarfi come /egmenti d'una sfe-
roide mozzata da due piani, perpendicolari 
aíl' afíe ; il che le porta al Teorema di 
Oughtred, per mifurare botti o barili di cer-

Z z z vogia 
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vogia e d i v i n o ; i l quale é c o á i : A g g í u g n é -
te due volte Varea del c i fco!o , c h ' é al coc-
chiume , a l l ' á r e a del circolo della t e í l a . M o l -
tiplicate la fomma per un terzo della l un -
gbezza del barile : t\ prodotto é i l conte-
nuto del vafo m pol l ic i c u b i c i . 

M a , per maggior ' accuratezza, ií D o t f . 
IVallts, i l Sig. Cafewell) & c . penfano, che 
Ja maggior parte delle bo t í i Ingief i farebbe-
ro flate meglio confiderate come fruíli d i fufi 
parabolici ; i quali fono da meno dei fruíli 
delle sferoidi della fteffa bafe , ed altezza \ 
e danno la capacita dei vafi piu vicina al 
vero j che non fa i l m é t o d o di Oughtred i l 
qua!e g l i fuppone sferoidi j o che non fa 
quello di mokipl icare i c i rcol i al cocchiume 
ed alia íefta , nella meta della luraghczza 
della b o t í e v i l qua íe g l i fuppone conoidi pa-
raboliche ; oppure quello di' C l a v i o , é i c . che 
g l i prende per due conr t roncat i , m é t o d o i 1 
piu alieno ancora , e i l p i u lontano di t u t t i 
g l i a l t r i . 

La c o m ú n regola per tu t te le bo t t i o ba-
l i l i d i v i n o , o di cervogia , é di prendere 
i d iametr i al cocchiume, ed aila tefta; con 
che potete trovare le arce dei c i r eo lo , che 

é : pot prendando due terzi dell ' área del 
circolo al cocchiume, . e un terzo dell ' área 
del cireolo alia tefta? ed aggiugnendoli i n -
í i e m e i n una f o m m a ; quefta fomma m o l t i -
pl icata per la lunghezza interna del ba r i l e , 
é\ ú contenuto i n pol l ic i f o l i d i : i qual i f > 
no conver t i t i i n gdloni , col dividere per 
282 per gallans d i eervogia, e per 231 per 
gallons d i v i n o . 

M a lo [candagUo , quale ora fi p ra t iea , 
.fí fa principalmente col raezzo di Árumerf-

i i , áeíú-úerghe oregolí di fcandagliô  i qua
l i fanno t u t t o in una v o l t a , e corrifpondo-
#ÍO alia ricerca fenza tan t i c a l e o l i ; i l che é 
i n í ' a d d i z i o a e d i non poea e o n í i d e r a z i o n e , si 
_p€f faeilieare, s i per isbrigare Topera . Q u l 
dunque c i t f a í t e r r e rao particolarmente su que-
j ^ o mtido i ñ r u m e n t a l e di fcandaejiare. 

Cofifuztione $ una verga da ScANDAGLTGr, 
ron au i l íontemto di quaififia vafo eilmdri' 
to , 0 altro vafo comune , fi ha fácilmente. 
— P r é n d e t e i i d i á m e t r o A B d' un vafo c i -
i i n d r i c o , Á B D E , Tav. Agrimenf* fig. 2(5. 
che tiene una delle m i f u r e , i n cui íi íHma 
ü fluido, e. gtigallom, (mtfure Ingiefi di 
4 boccali ciafcuna) / ed uni telo in angoli r e í -
í i alia linea indefinita A 7 • Da 6 a 1 , tirafe» 

nna linea rettaeguale a A B ; al íora B 1. fa. 
ra i l d i á m e t r o d' un v a f o , che tiene due m i -
fu re , o gallons) della fteffa altezza del p r i 
mo . D i nuovo , fia A 2 =s B 2 ; allora B 5 
fara i l d i á m e t r o d ' un v a f o e h e tiene tre 
mifure , ma della I k í í a altezza di que l lo ; 
che non ne tiene che una: E , Bello fteífo 
modo , t r óva t e i diametri d ' a l t r i vafi piu 
g rand i , B 4 , B 5 , B 6 , B 7 , &c. 

Fin.alrwente , difegnate le va r i é d iv i f íon i 
cosí t róvate , - A i , A 2 , A 5 , & c . fopra i l 
lato d' una verga o r e g ó l o ; e f u l l ' a l t ro la
t o , 1' a l tezza, o la profondita d' un c i l i n 
dro , che tiene una m i fu ra o gallan, r ep l i -
cata tante vol te quante pub a n d a r é . C o s í la 
verga da fcandaglio é perfe t ía . 

Pe rché i c i l i n d r i , che hanno la üeffa a l -
t i t u d i n e , fono T u n o a lTa l t ro come i qua-
drati dei loro d i a m e t r i ; confeguentemente 
i l quadrato del d i á m e t r o che tiene 2 , 3 , o 
4 gallonsT dev'effer dopp io , t r i p l o , o qua» 
druplo d i que l lo , che non ne tiene che uno-, 
E po iché nel p r i m o , A B = A 1 , ii qua
drato di B 1 é doppio , quello di B 2 t r i p l o , 
quello di B3 quadruplo , & c . egli c eviden
t e , ehe le linee rette A 2 , A 3 , A 4 , &Cr 
fono i d iametr i dei vafi r i ce rca t i . 

Effendo pereib que í t e divif íoni applicate 
al lato d' un vafo c i l i n d r i c o , ap pa r i r á i t n -
media tamente , quante m i f u r e , e. gr» gal
lons f con t é r ra un vafo c i l indr ico di quslla 
bafe , e dslT altezza d i quello , che si ene 
un gallón * 

Per i l che , trovando eolle divifíoni fulT 
al t ro lato della verga , quante vol te 1'al
tezza d5 u » gallón é contenuta m\f akezza 
del dato vafo ; e mol t ip l icando i l d i á m e 
tro prima n t r o v a t o , pef que í lo n u m e r o ; i l 
prodotto fara i l numero di gallons ^ che i l 
vafo contiene 4 

COSÍ, V. gr. fe i l d i á m e t r o deí vafo c i 
l indr ico é 8-, e la di l u i altezza 12 y i l d i luí 
contenuto fara 9ó gallons . 

N ó t a t e , Io . quanto minore v o í prende-* 
te 1' altezza del c i l indro , che contiene un 
g a l l ó n , tanto maggiore fara ü d i á m e t r o del
la bafe: onde e queflo e i d iametr i de' cí-
l i n d r i , che contengono parecchi gallons , fa-
ranno tanto piu f ác i lmen te divi í ibi i i i n par
t í m i n o r i . Bayer dir ige una tale, altezza a 
non effer al tro che un diguo , o d é c i m o d' 
un po l l ice . 

20, I diametri de' v a f i , che tengono una 
o piu 

V 



o p\h dedme partí d ' u n gallón, fi avranno 
col dividere una o piu decime par t í del va-
fo che tiene un ' in te ro gallón , per la fuá 
altezza i ü c^6 c* ^a ^ ^e^a ^a^e c^r" 
colare j donde i l d i á m e t r o viene a t rova r í i 
fáci lmente m e d i a n í e l e rególe date fotto DIÁ
METRO , CIRCOLO , & c . E nello ftcífo mo
do ü trovano i d iametr i per le d iv i f ion i d i 
vafi che tengono due o piü gallons. 

Ujo delta Verga da SCANDAGLIO. —Per 
trovare i l contenuto d ' u n ba r i l e ; cioé , per 
determinare i l numero delle m i f u r e , e. gr. 
gallón Í , ch' ei v ien ' a c o n t e n e r é : applicate 
ja verga da /candaglio al vafo , colla direzio-
ne data nel precedente a r t i co lo ; e t r ó v a t e 
si la lunghexza del barile A C , fig. 27, si 
arabi i d iametr i G H , e A B . O r a , come 
no i t roviamoper ifperienza, perquanto lun-
g i cib pofs'eflfere dall 'efattezza g e o m é t r i c a , 
che una botte comune di quefta forma pub 
ficuramente abbaftanza repu ta r í i come un 
c i l i n d r o , la cui bafe é un médium tra la te
ñ a e la panela j t r óva t e un ta l médium, e 
c h i a m á t e l o il diámetro equato . 

Poi raoltipiieando i l numero cosí t rova-
t o , per la lunghezza del barile A G ; i l pro-
dot tofara i l numero delle mi fu re , che i l va
fo cont iene . 

Supponete , e. ¿r . A E m 8 , c G H = : 12 , 
e A C ~ 1 3 i i l d i á m e t r o equato fara 10 ; i l 
quale mol t ip l ica to per 15 , da la capacita del 
ba r i l e , 150 mi fu re . 

S 'egl i avviene , che i d iametr i delle due 
eflremitadi non í i e n o . e g u a l i ; mifuratel i amen-
due , e p rénde te la meta della lor fomma 
peí d i á m e t r o con cui fate l ' operaz ione . 

Ev v i u n ' a l t r o m é t o d o , mediante i l qua
le fi ha i l contenuto d ' u n vafo fenz alcun 
calcólo del tu t to , e i l quale fi pratica in 
d iver fepar t i della Germania e de Paef i -Bal í i : 
ma come quefto fuppene che t u t t ' i vafi fie-
no í imil i T u n o a l l ' a l t r o ; e la loro lunghez
za i l doppio del d i á m e t r o equato , vale a 
d i r é , della meta della fomma dei d iamet r i 
A B , e G H ; non é cofa fieura d i adope-
jarlo in t u t t ' i l u o g h i , Kepler, per a l t r o , 
lo preferifee talmente a t u t t i g l i a l í r i , co-
nie ^ e l l o che inchiuda tut te le v-rccauzio-
m poffibüi; c h ' e i lo raccomanda al Pubbi i -
€0, accib venga ñ a b i h t o per iegge eforef-
ía , che tu t t ' i bar i l i fie no fatt j in que lia 
proporzione , 

I m t twdi di fcandagliare , che k i l t t a 11 
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principal luogo preí ío g l ' I n g l e f i , fono me
diante la verga da fcandaglio di q ü a t t r o pie-
di , e mediante la regola fmrente d' Everar-
d o . 

Vefcrizione ed ufo della Verga da SCAN
DAGLIO di quattro piedi. La verga da fcan
daglio di quattro p i e d i , rapprefentata nella 
Tav. Agrimenfura, fig. 18. n. 2. é ufalmea-
te fatta di boffo, econfifte i n quat tro rego-
l i , ciafeuno della lunghezza d i un piede, e 
della quadratura di circa t r eo t t av i d i un pol-1 
í i c e , congiunt i infieme col mezzo di t re g i u n ' 
ture d ' o t t one ; con che la verga é refa quat
tro piedi lunga , quando i quat t ro regoli fo
no del t u t t o ape r t i ; e folamente un piede, 
quando fono ripiegati inf ieme. 

Sulla prima facciadi quefta verga , fegna-
ta 4 , fon collocate due linee d i agona l i ; T 
una per b i r r a , e l ' a l t r a per v i n o : median
te le qual i i l contenuto d 'ogni vafo comune 
in gallón.t di birra o d i v ino pub f á c i l m e n t e 
t r o v a r f i , col mettere dentro la verga al bu
co del cocchiume del va fo , o b o t t e , í in ch, 
ella incont r i l ' interfecazione della tefta della 
botte colle doghe oppofle al buco del coc
c h i u m e . Per difliaguere quefta l i n e a , vi fta 
feri t to fopra , gallons di bina e di vino. 

Sulla feconda f acc í a , 5, f ono , una l ínea 
di p o l ü c i , e la linea di fcandaglio; la qual ' 
é una linea che efprime Varee dei c i r e o l i , i 
cui d iametr i fon® i pol l ic i corrifpondenti i n 
gallons d i cervogia . A l pr inc ip io v i fta feri t
to , área per cervogia . 

Sulla terza faccia, 6, fono tre fcale d i 
l inee ; la p r i m a , al capo della quale fta fer i t 
to hogshead, c ioé botte, é per trovare quan-
í i gallons v i fono in una bo t t e , quando non 
c piena , ftando colla fuá affe paralella a l i ' 
o r i zzon te . La feconda l inea , al capo della 
quale fta feri t to B. L . ( che íignifica butt lying, 
cioé botte giaceme ) é per lo fteífo ufo che 
quella per la botte hogshead. La terza linea 
é per trovare quanto l iquore manca per r iem-
piere affatto una bo t t e , quand'ella fta i n pie-
d i : al capo di eíía v ' é fer i t to B.S. che figni-
fica botte fiante, cioé i n p ied i . A m e z z a v i a 
della quarta faccia della verga di fcandaglio ̂  
7, fono tre fcale di l i nee , per trovare quan
to manca in un firkin Qmiíura che contiene 

quarta pane ¿Sun barile di bina') in ua 
Kilderkin , c i o é , mezzo banle , o barilot-
10 e in un ba r i l e , giacenti colle loro aree 
paralells aü ' orizzonte . El le fono di f t in te 

colle 
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colle lettere F. K . B . che fígnificano un Fir- Ciafcun pollíce al capo comlnciante dd-
¿ i» , un Kilderkin, e un Báñela unbarile. |a linea diagonale, chiama dieci pollici. 

Ufo delle linee diagonaü fulla verga da Cosis dieci pollici diventano ico pollici; 
SeANDAGLIO . —Per trovare il contenuto e ciafcun décimo d'un gallón chiama ico 
d'un vafo in gallons di birra o vino, met- gallons\ e ogni interoj chiama looa 
tete il; capo, faldato di oítone s delía ver- gallons * 
ga da fe andaglio nel buco del cocehiume Efemp. a 44. 8 poííici, fulla linea dia-
del barile, colle linee diagonaü ali'iasu; gona'c ^ birra, é 200 gallons; coíicché 4 
e fpingete ilícapo faidato di ottone alluo- pollici 48 partí, ora chiamati 44 pollici 
go d'inconíro della tefla e delle doghe: 8 decimi , fono giufto due decimi d'un 
pofeia , con geflb, fate un fegno ful rae?.- gallón y ora chiamati 200 gallonty cosí ati
zo del buco del cocehiume del vafo j e al- che , fe la linea diagonale é 76 pollici & 
tresi un fegno sulle linee diagonali della 7 decimi , una botte chiufa , di cotal día-
verga Fuño dirirapetto airaltro, o 1'uno gonale y térra 100a gallons di birra: ma 
fopra raltro, quando il capo faldato d' ot- una botte aperta, folamente la metU tan-
tone é fpinto ben bene alia tefla e doghe. to, cior 500 gallons di birra-
AUora voltate la verga da fcandaglia all5 Ufo della Linestr di SCANDAGLIO o —PeF 
ahro capo del vafo , e fpingete il capo trovare i l contenuto di qualch& vafo cilin-
faldato dvottoney quanto puo andaré,, fino dríco i» gallons di cervogia: cércate il dia-
all'eflremita come p r i m a m e t r o del vafo in pollici, e giuílo con-

Finalmente, védete fe il fegno faíto ful- tro di e í ío , fulla linea de fcandaglio', fla.la 
la verga da fcandaglio viene a pareggiaríi quantita át' gallom; di cervogia cantenutt" 
eol fegno< fatto ful buco del cocehiume, in un̂  pollice di profondo : quefta mol-
quando la verga era fpinta aH' akro c a p o t i p l i c a t a per la lunghezza del cilindro r 
i l che fe cosí: é , il fegno fatto íulle linee tiara, il fuo contenuto in gallons di cer-
diagonalimoflrera, fulle fteííe linee, V vogia», 
intero contenuto del barile in gallons ál Per efempio: fupponete la lunghezza del 
birra of di vina». vafo 32. 06 , e il diámetro della fuá bafe 

Se il fegno fatto ful buco del cocehiume Z$ pollici ^ eos'é i l contenuto in ¿¿rZ/ow-
non é ben dirimpetto- a quello fatto fulla di cervogia? 
verga, quande voi la mettete per l'altro Dirimpetto- a 25: pollici, fulla linea d¿ 
verfo; allora,. dirimpetto al fegtw fatto ful fcandaglio r fta un gallón r e .745, á1 un gal-
huco> del cocehiume , fatene un' altro fulle Ion y il che moltiplicato per 32. od,, la lun-
ünee diagonali : e la divifione fulla linea ghezza > da 55.- 9447 gallons- peí contenuto 
diagonale,, tra i due geíTi, moflrera Tin- del vafoc 
«ero contenuto- del vafo in gallons di birra H diámetro del cocehiume druna botte 
a d i v i n o . . . effendo 25 pollici, il diámetro della tefla 

Cosí e. gr. fe la linea diagonale d" una 22, pollici, e la lunghezza 32. o¡5 pollici; 
botte é 28 pollici r quatfro: d e c i m i i l fuo trovare la quantita di gallons di cervogi» 
contenuto in gallons di birra fara quafi; 5 1 c o n t e n u t a in eífa? 
e in gallons di vino 62. Cercare 25 , Ü diámetro del cocehiume ^ 

Se un vafo é aperto,. come un̂  mezzo* fulla; linea di pollici; e dirimpetto a quel-
Bariíe v un tino , o caídaio, e fe la mifu- lo- fulla linea: di fcandaglio ,. voi troverete 
ra dal mezzo d' una banda,, alia teftaedo- r .745: préndete un terzo di cib, il ch'é 
ghe , é 38 pollici ; la linea diagonale .580, e nótatelo due volte: cércate 22 pol-
I2Z ga-llons di birra;. la meta de5 q u a l i Ü c i I I diámetro della tefla ,. e centro di 
aoe 61T é i l contenuto-della, mezza tina eflo troverete fulla linea di fcandaglio 1 
aperta . .33^? ua terzo1 di che aggiunto a due vol-

Se voi avete utr gran vafo, come un; te .580 , dk 1. 6096,. il che moltiplicato 
tino, oá un caldaio, e fe la linea diago- per la lunghezza 32. 06, il prodotto fara 
nale prefa con un lungo rególo, vien ad 51. 603776,, i l contenuto in gallons ái cer-
cíTere 70= pollici; il contenuto di quel va- vogia 
ío fi pub trovare cos í ; Nótate; quefla operazione fuppone, che 

la 
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la fuddetta botte fía nella figura dei ímño 
mediano d'una sferoide 

L'ufo delle 3inee luli taltre due taccie 
della verga, é aífai facile; voi non avete 
bifo^no d' altro the di metterla giu driíta 
nel ÍÍUC0 del cocchiume (fe il vafe , in 
cüi voi defiderate ííipere quanti gallons di 
cervogia fi contengano, é giacente) fino 
alie doghe o p p o ü e ; e pofcia , ove la ftt-
perficie del liquore taglia ognuna delle li
nee appropriate a que! vafo, fara il nume
ro át gaílons commxiú in eíTo vafo. 

La deícrizione ed ufo della regola fcor* 
rente d'Everardo per fcanáagliare, fi veg-
ga fotto il1 Articolo REGOLA SCORRENTE. 

SCANDAGLIO, nella Navigazione, Pat
ío di provare la profondita deil'acqua, e 
la qualita del fondo, con una cordicella 
ed un piombino, o con qualch' altro arti-
ie io . 

V i fono due forte di oordicélle, che alT 
occafione íi adoperano nello fcandagliare il 
mare; la cordicella di fcandaglio , e la cor
dicella di profondita del mare,* 

La cordicella di SCANDAGLIO, che gF 
Inglefi chiamano founding Une, é la piu 
groffa, c la piu corta, come quella che 
non eccede 20 fathoms ( mi fura di fei piedi ) 
ín lunghezza; e fegnata a due, t r e , e 
quattro jathcmr, con un pezzo di pelle ñ e 
ra tra i fili della corda ,; e a cinque, con 
un pezzo di pelle blanca. 

Tal cordicella o corda di fcandaglio íi puo 
adoperare quando il Vafcello veleggia; a 
che i'altra detta di projondith del mare non 
pub fervire. — I I fuo piombino é u fu ai-
mente in forma d'uno sbriglio, e pefa 18 
libbre; e fe ne unge fovente l' eflremita , 
per provare fe il terreno, o fondo, é re-
nofo , o faffofo, &c. — S i dee fcandagliare 
continuamente vicino ai banchi, aliefpiag-
gie, &c. 

II Dr. Hook ha invéntate una maniera 
di fcandagliare la profondita del mare piu 
profondo, fenz' alcuna cordicella5 e folo 
mediante un globo di legno, piu leggiere 
che Vacqua, al quale, ad una breve di-
ítanza üa fitto o attaccato un pezzo di 
piombo o di pietra , col mezzo d'un filo 
di metallo, di figura elaftica, o fía attor-
cighato a molla, che da un capo tiene al 
globo, e s1 adatta dall' altro ad una fpezie 
ú anello o buco del pezzo di piombo. L a -
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fciandofi 11 tutlo gentilmente cadere, col
la pietra o piombo innanzi, fubito che que-
fía arriva al fondo, íi fermera; ma la pal
la , o globo, per Timpeío, ch'ella ha ac-
quiftato nello fcendere, faraportata un po
co piu abbaffo d̂opo che il pefo s' é ferma-
to; con che il filo clafticamente attorci-
gliato fara abilitato a faltare o feorrere ÍH-
dictro, e difimpegnandofi , rimonterli. — 
ColT oífervare, dunque, il tempo che t% 
palla fía íott' acqua, mediante un'orivolo, 
o un pendolo, e coll' ajuto di qualche ta-
vole, íi trova la profondita del mare . 

In alcuni fperimemi fatti nel fiume T a 
ra i gi con un globo a' acero , 5 f-f- pollici in 
diámetro, e peíante 4 libbre e mezza, in-
croílato di pece i e con un pefo cónico .11 
pollici lungo, T efíremita acuta alT ingiu; 
alia profondita di 19 pkdi., vi paífavano 
fei fecondi; ed alia profondita di 10 pie-
di 3 - fecondi ira 1' immerfione e Vemer-
fione della palla. Da quefti numeri dati, 
le profonditadi, in qualunque altra dimora 
o ritardo^ fi pofíbno computare colla rego
la del ;íre.. 

L'altra cordicella di SC ANDAGLÍO , detta 
da' Marinari Inglefi deep-fea Une, cioé cor
dicella di profondita del mare ̂  é una cor
rí eliina adoprata per ifcandagliare, quando 
il Vafcello fi trova in un' acqua aflTai pro-
fonda, in mare.. 

All' eftremit ,̂ di queda cordicella v' é un 
pezzo di piombo chiamato dagl' Ingleli 
.deep-fea lead, il fondo del quale é coper-
to di fevo blanco, e cosí re ib atto a por
tar fufo pietre, ghiaia, conchiglíe , o íi-
mili , dal fondo del mare, áffine di poter 
con cib riconofeere le differenze del terre
no; il che notandofi da1 marinari di tem
po in tempo ne'loro libri , comparando ef-
fi le varié oflervazioni, vengono a con-
ghietturare col loro fcandaglio ¡ SLQ. su qua-
li coñe eglino fi trovino , benché non poífa-
no veder térra. 

S C A N D A L O , * 2 K A N A A A 0 N , nel 
Hnguaggio della Scrittura, denota qualche 
cofa che pub fviarci, o follccitarci al peccato. 

* La parola £ formata dal Greco cry,áv̂ ot-
hov, o dal Latino fcandálum } che , /<?-
condo Papias, fi ddoperava originalmen
te per una contefa improvvifa e fubita-
nea, qux fubito inter aliquos fcandif 
vel oritur. 

Nel 
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Nel qual fenfo la parola é ufaía mefeo-

latamente con offefa, e inciampo ointoppo. 
Lo ¡cándalo h attivo, o pajjivo . 
Lo /cándalo attivo é un reale inducimen-

to al peccato; \o ¡cándalo pafllvo é 1'im-
preíTione, che uno ¡cándalo attivo fa fulla 
períbna indotta al peccato. 

Se ÁNDALO , i n linguaggío popolare, é 
qualche azione, od oppinione contraria ai 
buoni coftumi, o al fenfo genérale d'un 
Popólo. Vedi ASSURDO. 

SCANBALO denota altresi uno fvantag-
giofo rumore , o rapporto; ovvero un atto , 
con cui qualcheduno affrontato in pub-
i l i co . 

Pietra di SCANDALO, Lapis ¡candali, o 
Vitupem , una pietra eretta nel gran Porta' 
le del Campidoglio in Roma; fulla quale 
era feolpita la figura di un lione . Sopra 
quefta i mercanti, o altre perfone fallite, 
íkndo feduti a culo nudo, gridavano ad 
alta voce, Cedo boniŝ  rendo, cedo i miei 
beni ed effetti; quando, battendo tre.vio-
jenti culate fulla pietra, venivane aflbJti. 
Vedi CESSIONE. 

Si chiamava Pietra di ¡cándalo, perché 
da indi innanzi il fallito diveniva incapace 
di teñare, e di íervire per teflimonio. 

Giulio Cefare introduíTe quefta forma di 
ccíí ione, dopo d'aver abrogato quell'artí
celo del.le Leggi dellc Dodici Tavolc, che 
pen.metteva ai crediteri di tagliar a pezzi 
i l loro debitore che non era. in iílato di pa
gare , e di préndeme ciafcun un membro 
per fuá porzione;, ovvero almeao di fado 
loro fchiavo. Vedi FALLITO. 

S C A N D A L U M Magnatum, nelía Legge 
Inglefe, denota uno fcandalo o torio fatto 
a qualche gran, perfenaggio del paefe, co-
xne un Parí, un Prelato, un Giqdice o al-
tro grand'IJficiale i Col mezzo di falfe no-
velle, favole, o bale caiunniofe, che po-
trebbero produrre qualche contefa o difeor-
dia tra quello e la Comunita , o qjualche 
ícandalo centro la di lui perfona, 

Queft' offefa ha altresi dato neme ad un 
mandato conceíTo per rifarfi de' danni per 
la medefima caufati. 

S C A N D E R E . Vedi SCAN«IONE. 
S C A N N A F O S S O , forta di fortifícazion 

militare . 
S C A N N E L L O , un diminutivo di ¡can-

no t feggio, panca da federe v 

Si prende plu comunemente per una cer
ta caffet ta quadra, da capo pih alta, che 
da pié, per ufo di ferivervi fopra cómoda
mente, e per riporvi entro le fcritture. 

S C A N S I O N E , SCANSIO, * nclla Poe-
fia, lo fcandere o mifurare un verfo, per 
vedere che numero di piedi e fillabe ei 
contiene, e fe vi fono debitamente offer-
vate le quantitadi, cioé le fillabe lunghe e 
brevi. Vedi QUANTITA', MISURA, PIE-
DE, &c. 

* La parola e ¡ormata dal Latino ̂  fcan* 
dere, rampicare , ¡alire. 

II termine é principalmente ufato in ri-
guardo ai verfi Greci e Latini; poiché le 
quantitadi non fono bene ñabiüte, né of-
íervate ne'verfi delle iingue moderne. Ve
di VERSO. 

Gli Efametri fi ¡candono in un modo, 
gli Jambici in un'altro, i Saffici in un* 
altro. Vedi ESAMETRO, &c. 

S C A P E Z Z A R E gli alberi. VediScAPEz-
ZA RE . 

S C A P P A R E . Vedi Se AMPO. 
S C A P P A T A , nel maneggio, diceíí pro-

priamente della prima molía con furia nel 
correré del cavallo, liberato dal ritegno, 
che rirapediva. 

S C A P P U C C I A T O , nelP Araldica ta-
glefe, caboched ) é quando il capo d'una 
beñia é tagliato via dietro le orecchie , 
per una fezione paralella alia faccia; ovve
ro per una fezione perpendicolare: in di-
íVmzione da ceuped, mozzato , troncato ; 
che fi fa per linea orizzontale; oltre di che 
queflo é piíi lungi dall' orecchie , che lo 
jzappuccíare . Vedi MOZZATO , (.couped) . 

S C A P U L A , nell' Anatomía , omoplata% 
o offo della ¡palla; un' oíT® grande e lar
go, che rapprefenta un triangolo fcaleno, 
e ch' é íituato da ciafeuna banda della par
te fuperiore e diretana del torace. V . Tav̂  
Anat. ( Ofteol.) yíg. 7. n . ó , 6. 

La foftanza della ¡capula é fottile, ma 
foliaa e ferma; la fuá parte efíeriore é al-
quamo conveffa,. e Pinteriore cóncava; il 
fuo orlo luperiore fi chiama cofia ¡uperior, „ v :„f^„:~*.a ^n . :„c...:. .. \. /• - n : e rinferiore, cofia inferior \ la fuá eftremi-
tva larga fi chiama la fuá ba¡e, la quale, 
coi due orli, fa gli angoli fuperiori ed in-
fenori. Vedi OMOPLATA . 

Le ¡capule hanno ciafeuna tre proeeífi, 
il primo de' quali corre diñefo per tutto il 

raez-
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xntito del lor lato d k r i o r e , e íl chiama 
l a loro /pina, p f i - 3; . ^ 4 ' 6 

n 7 , 7 . Q u t l l ertrcmita della I p ina , ene 
í i c e v e l '^ f í remií^ della clavicula, fi chiama 
^ r o w / f e r ^ . — H ftcondo proceflo é un po
co piü bztto átir ¿crommm; eg!i é c o r t o , 
cd acuto, í imile al becco d' una cornac-
ch ia» percio decto Coracoides: que í i i due 
proceíí i fono legaí i i ' u n o colTal t ro con 
Un forte ligamento, che ferve a cenere la 
tefta delP omero nella cavita del terzo pro
cedo, che fi chiama Cervix. Qpcño pro-
-ceíTo é T e ñ r e m i t a della fcapula , c h ' é op-
poíla a'la di l u i ha fe . Eg l i ha un fe no ro-
tondo , m u n i t o at torno ai íuo orlo con 
\¡na c a r t i l á g i n e , che riceve ¡a tefta del l ' 
omero . 

L ' u f o della fe a pul a é d i ricevere 1' eftre-
xnitadi della clavicula e d e i i ' o m e r o , per 
Tender piu agevole i l moto del braccio , e 
di dar pr incipio a i mu icol i , che muovono 
ál braccio. 

S C A P U L A R E , fcnpularis, nel l ' Ana to
m í a , u n ' e p í t e t o dato a due arterie , e ad 
al t ret tante vene del corpo. 

La ScAPUL ARE interna, e P ejierna , o i' 
QYtcñefcapulari interiore ed efteriore, efeo-
no dalla fubdavia, e fi fpargono fopra le 
JcapuU. V e d i ARTERIA. 

Le vene SCAPULARI interiore ed ejleriore fi 
fcaricano r\e\raxillare , c ioé uelia vena dell5 
afee lia . V e d i VENA , e SUBSCAPULARE . 

SCAPULARE, * o fcapolare, denota an
che una parte del l ' abito di varj Ord in i di 
R e l i g i o í i , portata fopra la t ó n i c a , come 
u n ' infegna di particolar venerazione per la 
V e r g i n c . 

* La parola e formata dal Franzefe, fca-
pulaire , che fignifica lo jleffo; e que-
fta dal Latino , fcapula, /' offo della 
[palla . 

Lo Scapulare con f i í k in due flrette lar-
ghezze , o pezzi di panno, che coprono ii 
dorfo e ' l pe t to , e che pendono in giu fi-
l̂ o ai piedi dei Rei ig iof i p rofef f i , e fino 
^ l e ginocchia de'Frati L a i c i , & c . 

La c o m ú n ' o p p i n i o n e circa T in t roduz lo -
ne dello Scapulare, fi é , ch'ei fu dato la 
prima voka dalla Verg ine í lef ía , in un'ap-
panzione ch' ella fece a E. i V o ^ , G e n é r a 
le -de Carmel i t an i , nel decimoterzo Seco-
Jo . La qual contezza della di lui o r ig i -
pe viene anche afferita, od almeno fuppo-

ToW' V i l 
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fia, in va r ié Bolle de 'Papi . Ved i CARME
LITANI . 

I I Sr. de Launqy, non o í i an te si gravf" 
au to r i r ad i , i n un fuo T r a t t a t o par t icolarc 
fu tal foggetto pretende , che non foííe ve
ra una ta i ' appar iz ione , e che la Bolla 
¿atina, e-he approva loScapolare, foífe apó 
crifa . 

Pare, che i Carmel i tani non cominclaf-
fero a portare lo Scapolare, fe non parec-
chj anni dopo la citata apparizione della 
Verg ine al Padre Stock. 

V é anche una Frate-ria, o Fraternitk 
^e//o SCAPULARE ; che confiííe i n fratel l í 
l a i c i , i qual i p rofe í íano una part icolar d i -
vozione alia V e r g i n e , e in d i lei onore 
porta no un piccolo Scapulare , a guifa d i 
m a n i g l i o , o a l t r imen te , che rapprefenta i i 
grande. •—Sonó obbligati a certe preghie-
r e , e ad offervar certe regó le nella lor ma
niera di v ive re . 

S C A P U S , ne l l 'A rch i t e t t u r a , 11 fu fo , @ 
fufto d' una colonna . V e d i FUSTO . 

SCAPUS, nella B o t á n i c a , denota i l drit- . 
l o ftelo , o gambo di una p l an t a , che fia 
r i t t o in piedi come un p i l a í t r o , o una c o 
lonna . V e d i GAMBO. 

S C A R A F A G G I O , animaletto ñ e r o fi-
mi le alia p i a t t o l a , che depone T uova nel-
lo fierco d i caval lo , o di vacca, e lo r i d t i 
ce i n forma di pal la , rotolandolo per té r 
r a , e conducendolo dove vuo l tenere, & 
confervare le fue uova . 

SC A R A M U C C I A , * in Inglefe Skirmié, 
i n Guerra , una fpezie d i c o m b a t t i m e n t © 
ino rd ina to , o d ' i n c o n t r o , i n prefenza d i 
due E f e r c i t i , fra piccole p a r t i t e , o fra per-
fone che s'avanzano dal Grofib di que l l i 
a ta l propof i to , e danno occafione , o i n -
vi tano ad una regolare general ba t tag l ia . 

* Pare che la parola Sk i rmish fia forma-
ta dal Franzefe, efearraouche, che fi-
gnifita lo fleffo, e che N i c o d fa deriva
re dal Greco x̂PV-v ĉe fig^ifica alio flef
fo tempe, e luce, e combattimento, e 
gioia: Menage la fa derivare dal Te-
defeo , Sch i rmen , o Ske rmen , fcher-
rnire, difendere; D u Cfeange dair Ita
liano, Scararauccia, /ff^/Vr zuffa, da 
fcara e muccia , un corpo di foldati na-
feofli in imbofeata y poiche la maggtor 
parte delle Scaramuccie fi fanno da gen
te in aguato. 

A a a SGA-
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SCARAMUCGIA, e Scaramuccíare , che 

JL Inglef i chiamano pickeering , una piccio-
.a Guerra volante , che i íbldati fauno, 
quando fon difiaccati dal G r o í í o dell ' Efer-
c i t o , per fare fcorrer ie , c preda r e ; o p r i 
ma che cominci una battaglia g e n é r a l e . 

S C A R D A S S A R E ddla lana, nel C o m -
m e r c i o , i l t i r a r l a , o paí íar ia attraverfo i 
denti d i ferro d 'una fpeziedi pettine , det-
t o cardo, per difporla ad eífer filata. V e d i 
LANA, PANNO, F I L A R E , &C. 

S C A R I F I C A T O R E , SCARIFICATOR. , 
uno ü r u m e n t o chirurgico ufato nella /cari-
ficazione. V e d i SCARIFICAZIONE . 

L o fearificatere é fatto in forma d' una 
fca to la , in cui ftanno accomodate 1 0 , 1 2 , 
o 15 l a n c e í t e , tu t te perfettamente nello 
ík íTo piano j le quali e í f e n d o , per cosí d i -
re j m ó n t a t e , col mexzo d'una m o l l a , ven-
gono tut te fcaricate alio fleífo t empo , t i ^ 
rando una forta di g r i l l o , e cacciate egual-
mente entro la pe l le . •—Per 1' a v a u t i , fi 
ufavano certe piccole r u ó t e d 'acuto taglio 
i n vece di lancette. 

L ' u f o dello fcarificatore é di evacuare i l 
fangue, ed a l t r i u m o r i , fparfi fotto la pel
le, col fare un gran numero di aperture, 
o efeite, nella m e d e í i m a ^ la quale venen-
do cos í tu t to ad un t ra t to colpita , da af-
fai m i n o r pena, che quand '^ colpita fuc-
c e í T i v a m e n t e . 

S C A R I F I C A Z I O N E , * SCARIFICATIO? 
nella C h i r u r g i a , un 'operazione , con cui 
v a r i é inci f ioni fi fanno nella pe l le , conuna 
lancetta od altro ü r u m e n t o proprio a ta l ' 
e f fe t to , V e d i SCARIF/CATORE . 

* Salmafio vuole , che fi feriva fcar i fa t io , 
mn fcar i f icat io , a riguardo che tal pa
rola deriva dal Greco, axápKpoí. Vedi 
le fue Note fopra Sclino, p. ^ig.ovegli 
eos} ccrtegge la lettura di f//«/<?, tib, 
X V I I . JF. Hardov ia lafeia fiaré Pan-
tica lezione fcarificatio ; quantnnqu egli 
confeffi, che i manuferitti hanno ícarifa-
t i o ; ma aggiugne, che Teodoro Prifcia-
fio ferive fcarif icat io. 

L a fcarificaziene f i pratica foprat tut to nel 
ventofare, V e d i VENTOSARE . Ella opera 
Í Hmol ando ed evacuando. 

S C A R L A T T O , * nel tignere , uwa del-
le fette forte de 'roffi b u o n i . V e d i R o s s o , 
COLORE, e TINGERE. 

* Menage fa derivare la parola dal Lati-

SC A 
no bárbaro, fcarleta, o fcarletum ; ch 
egli trae in cltre dal Tedefco fcharlach , 
o dal Fiammingo fcar laken: donde gP 
Inglefi, hanno formato fcar let , gV Italia-
ni fcarlatto , e i Franzefi e ícar la te . 
— j^ltri voglionoj che derivi dal Celti* 
r o , fquarlera: Dalechampius pretende, 
che fi chiami fcarlatum , per conuzione, 
in luogo di cafeuliatum , parola barba-
ra imrodotta in Ifpagna ; altri la pren-
dono daW Arabo yxquerlate . 

V i fono due fpexie d i fcarlatti; Tuno 
dato col Kermes) o grana di fcarlatto', l 'aí-
t ro colla cocciniglia. V e d i COCCÍNIGLIA , 
KERMES , & c . 

Grana di SCARLATTO , é una droga da 
T i n t o r e , ufata per daré un co lo re /can ta í ío ; 
e comuncmente prefa per ]a grana d' una 
p ianta . 

Q u e ü a grana i m m a g i n a r i a , chiamatada-
g l i Arab i j Kermes, fi t rova fopra una fpe-
l i e d i leccio , che crefee i n grand'abbon-
danza nelie part i incolte della P r o v e n í a , 
Linguadoca , Spagna, e Portogalio . — Quel-
la di Linguadoca paíía per la m i g l i o r c , ef-
fendo g r o í f a , e d ' u n rcífo aífai lucente; 
quella di Spagna é la peggiore , eífendo 
moho piccola, e d ' u n rodo che t i ra al ñe 
ro ; fi dee raccogliere quand' é matura , ed 
e folamente buona m e n t r ' é nueva , c l o é , 
dentro i l termine deH 'gnno , dopo i l qual 
tempo fi r i t rova entro d i eíTa una fpezie 
d ' i n f e t t o , che ne mangia e confuma i l 
Cuore. 

F. Flumier ha fatto alcuae partlcolari 
feoperte i n punto della grana di fcarlatto: 
egli o í f e r v a , che la voce Aráb ica Kermes , 
che fignifica piccioli ver mi, s'accorda per
fettamente colla natura di quefla droga; 
la quale é Topera di un ve rme , e non la 
g rana , o fementa d i una p ian ta , come ge
neralmente fi fuppone, — L ' a r b u ñ o fu cui 
ella fi t rova , é i l leccio detto ilex aculea-
ta cocci-glandifera ; fulle fog i i e , e piccioli 
rampol l i del quale , apparifeono , in tempo 
di Primavera , certe piccole vefciehette, al
ia pr ima non piü groífe d 'un grano di m i -
g l i o , caufate dalla puntura di un infe t to , 
che v i depofita le fue uova . - — A mifura 
che quefie crefeono, íi vanno coprendo d 
una certa lanugine di color c e n e r o g n o l o » 
che nafeonde i l color roífo al d i f o t t o : e 
quando fon giunte a m a t u n t h , i l c h e q u e i , 

che 
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cíie le raccolgono, conofeono m o l i ó bene, 
f i prendon via dall ' a lbe ro , i n forma d i 
piccole gallozze. 

La Joppa» Q fia PelIe? dl que í t e galloz-
z e , é aííai l e g g í e r e , e f r a g ü e , coperta d ' 
una fína pe^icella membranofa t u t t ' a l l ' i n -
t o r n o , ecce í to nel l u o g o , ov 'e l la crefee al-
Ja fog l i a : una feconda pei le , fotto la p r i 
m a , é piena d i polvere , i n parte roí ía , e 
in parte bianca . 

Súbi to che le gallozze fono raccol te , fe 
ne fpreme i l fucco, o polpa i e fi lavano 
jn aceto, per diftruggere i p iccol i in fe t t i 
della parte di d e n t r o , i q u a l i , fenza una 
íimile precauzione, crefeerebbono, fi pa-
fcerebbono della po lve , e d , alia fine, co-
verebbero, e non lafeierebbono altro che 
gufcj v o t i . 

La grana di fcarlatto é anche di notabi-
le ufo nella M e d i c i n a , i n cui e l T é meglio 
conofeiuta fo t to i l fuo nome Arabo á\ Ker
mes. Ved i KERMES , e CONFEZIONE . 

S C A R L A T T I N A Febbre , lo ílcífo che 
Febbre Porporina . V e d i PORPORINO , e 
FEBBRE. 

S C A R P . N e i r AraUica I n g l e f e . V e d i 
C l ARPA . 

S C A R P A , una coperta peí piede, ufual-
mente d i pe l l e . 

L a fuá ñ r u t t u r a , c o m e c c h é fía Togge t -
to d i un 'a r te part icolare, é s ipopolare , che 
nou abbifogna d i fpiegazione. V e d i CAL
ZÓLA IO , ( Conhvainer ) . : •-

L a fuá i (loria é piu ofeurar Bened Bau-
doin y C a í z o l a i o di p ro fe í f i one , ha ua 'e ru
d i t o T r a t t a t o della fcarpa an t ica , de /dea 
veterum, ove T o r i g i n e , la ma te r i a , la for
m a , & c . della medefima vengono in par t i -
colar r icerca te , 

Baudoin f o ñ i e n e , che D i o , nel d a r é ad 
Adamo pell i d i beflie per ver t i r lo , non lo 
lafcib anda ré a piedi nudi i ma d i e d e g l i / ^ r -
pe della íieífa ma te r i a . C h e , dopo le pell i 
crude, g l i u o m i n i vennero a fare le lo ro 
ftmpe d i g i u n c h i , g i n e í í r e , ca r ta , l i n o , 
í e t a , l e g n o , f e r ro , a rgen to , oro r tale e 
tanta é ftata la difFerenza della loro mate
r i a . - ~ N é eraíi la l o r forma piu í l a b i l e , 
nguardo alía figura) al co lore) od agIi or . 

K T 6 " ^ ^ ^ n'avea di d ,a l te r di 
ba i l e , d i W h e , e i n t e r a m e n t e p i a n e » in ta -
g h a t e , feolpi te , & c . 

P l i m o , l ib . 7. c. 50. c i narra , che un 
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certo Tychius d i Beozia fu i l p r imo che 
ufaffe fearpe. —11 S^Nilaní, nelle fue 
N o t e fopra Baudoin , o í f e r v a , che quefti 
cita Senofonte i n v a n o , per d i m o í l r a r e , 
che anche i n di luí tempo fí c o n t í n u a v a 
a portare ¡carpe d i pell i c rude. Senofonte 
r i fer i fee , che i d i ec imi l a G r e e i , cheavea-
no feguitato i l Giovane C i r o , abbifognan-
do di [carpe y nella loro r i t i r a t a , fu ronoob-
bl igat i d i coprire i lor piedi con pell i cru
de , i l che lor causí) non leggiere inconve-
n ienze , ed i n c o m o d i . Nilant non vuole 
neppur accordare, che le /carpe de* conta-
d i n i , dette carbatinier e peroné £ y foííero d i 
pelle cruda, fenz'alcuna preparazione. 

I Patriz; fra i Romani portavano una 
mezza íuna d 'avgr io {\i\\t\Qxo/carpe' E l i o -
gabalo avea le fue /carpe t u t t o coperte d 
un pannolino aífai b ianco; per conforraar í i 
ai Sacerdoti del S o l é , verfo d e ' q u a l i e i pro-
feífava una ben d i ñ i n t a venerazione: que-
fla forta ái [carpa chiamavafi l̂ asy udoy o 
edo. Caligola portava [carpe t e r n p e í h t e d i 
pietre preziofe. G l i I n d i a n i , come g l i E -
g i z j , portavano/c^r/?e fatte della co r t éce ia 
del papyrus y papiro , fpezie di p i a u t a . I 
T u r e h i fi traggono le /carpe d i piede, e le 
lafeiano alie porte delle loro m o f e h é e . 

SCARPA. Si chiama Polein t n e l F a n í i c h e 
C o n f u e t u d i n i , o S ta tu t i Inglef i , una forta 
di /carpay acuta , o t i ra ta fot t i le e curva i n 
fulla p u n t a . 

Quefla moda ebbe corfo la p r ima v o l t a 
i n tem^o del Re Gug l i e lmo R u f o ; e le 
punte eran fatte si l u n g h e , che venivano 
léga te al ginocchio con catene ÍT argento o 
d5 o ro . , 

Venne proibi ta dallo Star. an. 4. Eduard. 
I V . cap. 7. —Tune fluxus crinium , tune 
luxuí veflium y tune u[us calceorum cum ar
en at i a aculéis inventus e/i , Malesb. i n 
W i l l . I L ' ^ 

SCARPA, nella F o r t i f í c a z i o n e , lo sbieco 
interiore del foífo dVuna Piazza , c i o é , l o 
sbieco o pend ió di quel lato o fponda d ' un 
foífo , ch' é proffimo alia Piazza , e fa f ron
te alia campagna. V e d i F o s s o . 

La / ¿w^ r comincia dalT e ñ r e m i t a , o pie-
de del terrapieno. La /carpa é opporta e d i -
r incont ro alia contrafcarpa , c h ' é l ' a l t r o la 
to del fo í fo . V e d i CONTR ASCARPA . 

SCARPA, o piut tof io /carpy é anche un 
termine nelF Araldica Inglefe , e fignifica 

A a a 2 ciar-
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« i a r p a , ornamento mi l i t a re de' Comand'atr-
ú . Ved i CIARPA . 

S C A R P E L L O , flrumento d i ferro fa-
g l í e n t e i n c i m a j col quale íi lavorano le pie-
t r e , e i l e g n i . 

V i fono fcarpelli d i dififerenti fo r te ; ben-
c h é le loro pr incipal i differenze conf iñano 
nella loro differente g r a n d e x í a e fo¡ tezza , 
€lTendo t u t í i fa t t i d 'acciaro ben 'aff i la to e 
t e m p é r a l o : m a e í í i h anno , p r e í f o g l i Ingle-
f i , d iver f i n o m i , fecondo i diverfi ufi , a' 
qual i fono app l i ca t i , 

G l i fcarpelU aáopcraú da' L c g n a i u o l i , e 
Falcgnami r fono ; P r imo : I I Former , o for' 
ma to re , i l quale s'adopera i l pr imo di tut-
t i , e pr ima delio fcarpello trinciante , ap-
punto dopo che i pezzi del l ' opera fono pa-
r egg i a t i , oaccomoda t i , infieme.. — Secon-
úo : I I Paringchiffel i o fía fcarpello t r i nc ia r i ' 
te o da r i í a g l i o , i l quale ha un filo l i fc io e 
ü n o , e íi adopera per r i t ag l i a re , o lifeiare 
ie irregolaritadi , che fa i l former . Q u e í l o 
non fí batte con un rnaglio , come i l former •> 
roa fi calca colla fpalla del l ' operajo . — T e r -
%o: I I Skew former y o formatore a sghim-
laefcio , adoperato per nettare g l i angoli acu-
í i colla punta , o cantone del fuo filo flret-
t o . — Q u a r t o : I I Monice-chiffel, o fcarpd-
/ ¿ d a fcavo , ¡1 quale é ftretto r ma aíTaigrof-
fo e forte , per f o í k n e r e gran e o l p i ; ed i i 
c u i filo é tagiiato i n un' angolo ben largo : 
i l fuo ufo é d ' in tagl iarc buehi quadri e prO-
-fondi nel í egno , per i f e a v i . — Q u i n t o : I I 
Gouge, ch ' é uno fcarpello a filo rotondo e 
c a v o ; un Jato del quale ferve a preparare la 
fírada per un fucchio , e I ' a l tro & tagl íare 
quel l e g n o , che fí ha da rondare , o da ÍIT-
« a v a r e , & c . E3 i n ufo per far b u c h i , cana-
l e t t i , fcanalature » & c , i n l e g n i , pietre , & c . 

Scfto: I I Socket-chijfel ., o fcarpello a gam-
Í o o-a go rb ia , i l q u a l ' é principalmente in 
ttfo preflb i Falegnami, & c . , ha i l fuo (Un
co fatto con un gambo cavo- in Gima, per 
ricevere un forte ramicello di legno , fitro-
¿n eífo con una fpalla. G l i fcarpelli d i que^-
&& forta fi d i ñ i n g u o n o , fecondo la larghez-
za della paletta v i n ifcarpelli di mezzo poi*-
lice r fcarpelli á\ tre quar t i d' un pollice , & c . 
— S e t t í m o : B Ripping, e h ' é uno fcarpello 
agorbia della larghezza d ' u t i polliee ; aven
te un filo o t t u f o , c h ' é fenz' angolo: i l fuo 
ufo é d i {laceare, ofeparare due pezzi d i le
gno s caceando i n t ra loro a tóviA i l t i b ot-
tufo* 

s e a 
SCARÍEtLO , fcalpellum , nella Cníi-ur^fa r 

mía fpezie di coltel lo principal - nte ufajro. 
nelle diffeziont j ma che fi pub Hir occanonfi 
adoperarc in molte altre operazroni , come 
in amputazioni j e per tagí iar via fa carne, c 
le membrane che fono fra le due oíía d* un 
braccio o d' una gamba-, prima che i l mem-
bro ne venga fegato via . 

V i fono due forte di quefii fcarpelli i l 
p r imo taglia da tu t tedue le bande, e f i a f i t -
to in un manico d ' é b a n o o d 'avorio ; i l q u a 
le eífendo aí ía i piatro e fot t i le all 'eftremit'a ^ 
ferve a fpartire le partr membranofe e fibro-
fe i n preparazioTni anatomiche. 

L ' a l t r o ha una fchiena , e i o é , non taglia 
che da una banda; egli é adunco, e m o l t o 
c ó m o d o per ifpolpare ToíTa in occafione dy 
imbalfamare , fare f che le t r i , & c . 

Seul te to , nel fuo ^ r / e W f f , deferive va r i é 
altre forte d i fcarpelli c h i r u r g i c i ; come , uno 
fcarpello ingannatore , cosí de t t o , pe rché i n -
ganna i l pazientc col nafcondergli la fuá pa-
k t t a , o l a m a . Era aífai in ufo preífo g l i A n -
t íchi , nelT apriree dilatare i nervi ; ma com1 
egli é atto ad ingannare i l Chi rurgo fteífc, 
ed é in oltre aí íai lento , e megiio ferviríi 
d ' u n firingotomo. — U n o fcarpello ^ affilato 
da> tu t tedue le bande, per fetacei, r imedja 
guifa di cauterj . — U n piccolo fcarpello aé-
uneo per feparare ¡a eoerenza delle palpebre. 
•— U n o fcarpello a c u í o , a doppio taglio , COR: 
manico d' oíTo-, per tagliar via l ' aegilops . — 
Scarpelli fimili ai feolopomacharion, & c . A n -
ehe \o fcolopomachíerioH m e d e í í m o é una for-
t a d i fcarpello. V e d i SCOLOPOMACFLERION, 

Se ARPEELO* ¡f é anche uno flrumento da 
pigliare ueeelli;. Egl i é fafto con due ar tb i 
g-ílai piegati poco di lungi V uno dal l ' ak-ro-,. 
infra i quali un poco poi fi mette un' f rut to 
d?erba coca fimile alie cidege , i l quale quan-
do g l i uceelli. prender- vogliono-, peí eolio ft 
fíri ngono . 

S C A V A M E N T O 5 * Ta t to di bucare, e 
rifondare per far una eavita ; pa r t i co la r raen» 
fe nel terrenov 

• La parola viene dal Latino-̂  encavado t 
cJ) % formato da ex e cavus , cavo r o car 
vea , un fojfo, & c . 

L o fcavamento de' fondamenti d i un' edi-
l i z i o , detto anche cavatura, e da alettni'! ca* 
vazione f é ÍUbi l i to da Palladlo ad una fefta 
parte, del l ' altezza d i tu t t a la fabbrica. Quan* 
do perb non v i fieno1 d i l l e cantine fotterra^ 



» e í quaí cafo ei ¡o vorrebbe alquanto plh . 
V e d i FONDAMENTO. 

S C A V E N G E R S * , duc Uf f i z i a l i fcelti 
oenianno in ciafcuna Parrocchia di L o n d r a , 
e de 'Borghi , i ! cui impiego ed aífare fi é d ' 
a ¡ logarecer te perfone, dette rakers, ( c i o é , 
fpazzatori di fírade) c cert i carrj , per net-
tare le í l r a d e , e p ó r t a m e via i l fango e la 
fporcizia. 

* La parola deriva dal Sajjene Scaefda , o 
dair OI andefc íchzven , radere ̂  ora/par 
via. 

G l i Scavengers Ci raflomigliano aííai a que-
gVi , che anticamente fi chiamavano flreet-
wards, cioé guardiani deüe í t r a d e . — I T e -
defchi g l i appelfano dreckfimom̂  da un cer-
to Simonc , famofo Nmator di Strade d i 
M a r p u r g o . 

S C A V E Z Z A R E , o SCAPEZZAP.E gli al-
heri) i l tagliare v i a , o Ü rale i a re la cima de* 
r a m i ; folamente praticato in a lber i , che non 
fon' a t t i a dar buon iegname , ma che fon 
ddHnat i per far legna da bruciare , o pcrqual -
che altro ufo prefer i ré . V e d i POTARE. 

G l i A g r i c o l t o r i preferifeono di gran jun
ga q u e ñ i alberi alie rnacchie, o bofehi f o l -
t i \ perché non abbifognano di fiepe, o di chiu-
fura per a íTicurar i i , non iflando effi in alcua 
rifehio d'efiere brucati e fregati dal beftia-
m e , i l quale pu ré ha i l b e n e í m o di pafeo-
lare fotto di loro . 

Peí tempo d i fcapexzare, bifogna aVver-
t i r e d i non farlo fin che gl i alberi non fieno 
ftati tre o q u a t t r ' a n n i fenz 'e í fer í o c c h i ; do-
po i l q u a l tempo fi dirá mano al pr incipio del-
la Pr imavera , o al fine dell ' A u t u n n o . 

G l i alberi di fpezie pib dura non fi hanno 
a brucare pifo d 'una volca entro lo fpazio di 
dieci o dodici anni j e cib i n qualfifía tem
po del l ' I n v e r n ó . I bofehi di legno midol lo -
fo e piíi dolce fi fcapezzano meglio nella P r i 
mavera , — I tronchi o ceppi , che fi lafcia* 
n o , fí dovrebbero fempre tagliare a travef-
f o í o per i f ch i fa , e ben p l i á i e l i f c j , affin-
ehé poífano gettare via da sé X acqua, eco-
si impedi ré ch 'e l la non v i p e n e í r i , e faccia 
•^areire Pal befo1. 

S C E N A , * nel fu o feníb primario,^ de-
"Oíava ian T e a t r o , o un luogo , ove frrap-
prelenfcavanocoraponimenti d r a m m a t i c i , od 
a i m pubblici fpe t tacol i . Vedi T^EATRO . 

La parola ¿ originalmente Greca , Sxj/J'jf, 
^ fignifica una tmda, capannao fi-
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mili, ove fi efeguivam anticamente le rap* 
prefentazioni drammatiche. 

Secondo Rofino , \3iScena , net fuo propri® 
ed original fenfo, era una ferie d 'a lberi d i -
fpoñi I ' unocon t ro 1'altro in modo , che for-
mavano un continuo arco , edombra , ffiuaj 
per difendere dalP i ng ium: deM' aria queli i che 
v i fiavano fo t to : pe rché in cotal i luoghi ap-
p u n t o , ne' tempi a n t i c h i , fi rapprefentava-
no le loro Commedie , o fímili f pettacoli r 
pr ima che fi fabbricaífero i T e a t r i . Cosi pu
ré Caíf iodoro fa derivare la parola ^ c e ^ í , dall 
ombra chiufa del bofeo, dove, nella Prima
vera , g l i ant ichi partori folevano cantare e 
foiazzarfi. 

SCENA, verme piu particolarmente ufa-
ta per le decorazioni d' un palco, o d' un Tea
t r o . V e d i DECOR AZIONE . 

G l i A n t i c h i , come ce n ' i n fo rma V i t r u -
v i o , aveano tre forte di Jcene, odecoraziom 
fceniche ne' loro T e a t r i . — Ofe l i a di co
m ú n ' u f o era una fpaziofa fronte o fila di fab-
br iche , a d ó r n a l a di colonne e di í t a t u e , i n 
cui erano tre grandi aperture, attraverfo al
ie quali apparivano in profpettiva ahrg fab-
br iche , eioe un palagio per T raged ie , cafe 
e ftrade per Commedie , e Forerte per Pa-
fiorali . 

Quefte decorazioni era no , o terfatili j c ioé 
fi giravano fopra de' perni , come le deferi-
ve V i t r u v i o ; o dmtili •> cioé sdruccio'avancr 
lungo certe fcanalature, come quelle de 'no-
firi Tea t r i < — E , f lecóme quefta o quella 
banda $ o rapprefentazione, era volta verfo 
gl i fpe t t a to r i , la fcena fi chiamava Scena trá
gica , cómica i o pajiorale. Si veggano parec-
chie oí fervazioni cüriofe fulla Scena antica 
nelle N o t e del Sr. Penault fopra V i t r u v i o , 
l ib . 5. cap. 6 i 

SCENA , é anche ufata peí luogo rappre-
fenta to , o per q u e l l o , in cui fi concepifee 
ehe l ' a z ione fia avveeuta. V e d i AZIONE. 

U n a delle gran leggi del D r a m m a fi é df 
offervare 1' unita delia Scena , che no i piíí 
ufualmente chiamiamo unita del luogo* Ve-* 
di UNITA' . 

Effet t ivamente ,« per tenerfí ben bene- éd; 
a p p u n í i n o alia natura ed alia p robabi l i t a , 
non fi dovrebbe mai cangiare la Scena da 
luogo a luogo,' nel corfo della Rapprefenta-
z ione . G l i A n t i c h i erano affai feveri su que^-
fio punto , particolarmente Terenz io : i n al* 
(^uni de' d i l u i Gomponimenti Tea t ra l i y Is 
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Scena m a i non foggiace al m i n i m o cambía -
mento , ma i l tu t to íi í a da lu i fuccedere da-
r a n t i l a porta dells cafa d i un V e c c h i o o v e , 
aU' occa í ione , porta egli con- arte fema pa
rí í u t t i g l i A t t o r i . 

Anche i F r ance í l fono afTai rigorofr a que-
i l o riguardo : ma g l i Ing l e í i dimandano d' 
s í fere a ragion difpenfati da quefta regola ;. 
l a quale , a l l o r credere,. g l i confina e r i f t r i -
gne i n l i m i t i troppo fíretti, e l o r ' i m p e d i -
ice quella varietk d 'avventure e d' i n t r i g h i r 
fenza la quale un 'Ud ienza Inglefe non ía ra 
mar íodd i s fa t t a . 

A d ogn i modo y i plu giudixiof i ed efatt i 
der loro S c r í t t o r i fono affai moderat i n e ü ' 
ufo d i que í la licenza j ed hanno cura di non 
i fviarf i troppo l u n g i dalla probabi l i t a , cam
biando la Scenar infra g l i A t t i , , e p iu in i k 
trafportandola,. d i quel che fi poíTa fuppor-
r e r che a n d a í T e r o d u r a n t e c o t a l ' i n í e r v a l i o r 
le perfone intereíTate nel Dramrna . Q u i n d i 
effi di rado portan la Scena fuori della fleíTa 
C i t t a .. —Quantunque a k r i , che non vog l io -
no avere alcuna foggezione per le rególe de-
g l i A n t i c h ¡ > fi prendano dcí le l ibertadi d ' a l -
t r a natura , e bene í í r a v a g a n t i : pre íToaícu-
n i d i q u e ñ i é cofa da m i l l a , quando si trat-
t a d'una Scena immaginar ia , i l faltare da 
Covent-Garden Cluogo i n Londra ) al P e r ü . 
I I gran Shakespear é eflremamente difettofo 
í n t a l r i f p e t t o , i n quafi. t u t t i i fuoi- compa-
n i m e n t i Scenici.. 

SCENA , é anche una par te , o d i v i f i o n e , 
A ' u n Poema dramraat ico , determinata dal l" 
ingre í ío di un nuovo A t t o r e .. 

I eomponimentr teatrali íí d iv idono in^ft-
tt r e g l i A t t i fuddividono irr Ifcem. V e 
d i ATTQ. 

N e l l a m a g g í o r parte de'' c o m p o n í n i c n t i I n 
gle fi ftarapati , non fi efprirae mai che una 
siuova ¡cena cominci ^ fe non quando fí fup-
pone che i l luogo fi m u t i col cambiare , o 
tirare la fcena m o b i l e j ma quefio fi dee fti-
mare uno sbagí io , o inavvertenza , po iché y 
su que! Tea t ro , la Scena confifie propr ia-
mente nelle perfone y che fono prefent i , o 
hanno relazione , e parte , a i r a z í o n e fuf 
T e a t r o i n ta l t e m p o . Per i l che o g n i qual 
v o l t a , un n u o v o - A t t o r e comparifcey o i í 
vecchio fe oe v a , Tazione íí cambia i n a l -
t re m a n í , e perciíx c o m í n c i a allora la nuo-
va fcem. 

Ev una delle leggi del T e a t r o , che \z[ce-

S C E 
«(? fieno ben conneíTe : val a d i r é , che l ' u n j 
fucceda a l l ' a l t ra in modo t a l e , che i l Tea
t r o non fia mai interamente vo to fin* a l ia 
fine d e l l ' A t t o . V e d i CONNESSIONE. 

G l i A n t i c h i non voleano piíi di tre per
fone ful Tea t ro alio ficíTo t e m p o , eccetto 
nei C o r i , ove i l numero non era l i m i t a t o : 
i M o d e r n i hanno poco rig.uardo a quefta re-
fírizione » 

SGENE, chiaraanfi particolarmente dagl i 
I t a l i an i le tele confute fopra tela;-di legno y 
e dipinte per rapprefentare i l luogo finto da' 
C o m i c i . . 

S C E N I C O , d i fcena. Giuochi SCENICI 
Ludí SCENICI , preflb g l i A n t i c h i , erano 
t ra t t en iment i ef ibi t i fulla Scena r o T e a t r o ; 
comprendendo quanto noi ora chiamiamo 
fpettacoli da Teatro d' ogn i fo r t a , con b a l ü , 
ed altre azioni teatrali » V e d i TEATRO T 
G r u o c o , &c . . 

I R o m a n i fiettero 400 anni fenzr alcun 
gtuoco fcenico d i neí funa forta : L i v i o oífer-
v a , che quefti giuochi furono in í t i t u i t i alia 
prima nel l ' anno di Roma 392 , fotto i l Con-
folato d i C . Sulpicio Pe t i co , e C» L i c i n i o 
Stolo • M a i C r i t i c r hanno offervato uno 
sbaglio q u i v i in L i v i o ; pe rché i l Confola-
to di quelie perfone cadde ne l l ' anno 389,. 
che percib fi tiene per 1'Era delT introdu-
zione dei Giuochi Scenici * V e d i SÁTIRA . 

D a principio , fi mandarono a prendere 
alcuni A t t o r i nelT E t ru r i a s q u e ñ i , . fenza 
recitar cofa alcuna ,. ballavano i n g i ro qua 
e la al fuono degli firumenti: d i modo che 
t u t t o c ió non era al t ro che un ba i lo , o piut-
tof io un balletto {ballet) , come i F rance í l 
lo chiamano . — El la fine cominciarono ai 
recitar v e r f i . V e d i ATELLANE r FESCENNI-
NO , &c . . 

C o s í a poco a poco andando p l í i e piü per-
f c z i o n a n d o f i i loro fpettacoli fcenici venne-
ro finalmente rapprefentati con una giuftez-
za e m a g n i f í c e n z a , che paíFa qualunque co
fa che mar i l M o n d o v e d e í f e . — I Padri f 
neT l o r o f e r i t t i , efclamano ad alta voce con-
t ro í giuochi fcenici * 

S C E N O G R A F I A , * nella Profpe t t iva , 
la rapprefentazione d ' u n corpo sur un piano 
di p ro fpe t t iva ; o v v e r o , la d i l u i deferizio-
ne i n t u t t e le fue d imenf ion i , t-al qual ' egl i 
apparifee a l T o c c h i o » V e d i PROSPETTIVA . 

* La parola h formata dal Greco , OCHPIÍ » 

fcena y e ypet̂ v, deferizione. 
V icm-



SCE 
Vicmgrafia d 'una fabbrica , Scc rappre-

fenta i l pia^o , o la pianta della fabbr ica . 
V e d i ICHNOGRAPHIA . L o r t o g r a f í a , ía fron
te od uno dei Ja t i . V e d i ORTOGRAFÍA. 
E la ScemgYí i f ia , T i irte ra fabbrica, f r o n t e , 
3ati, altezza, e t u t t o , r i levato fopra un pia-
j-,0 geométr ico . . 

Efibire ¡a ScENOGR AFift di qualche corpo. 
— P r i m o : Difegnate ¡a bafe , p ianta , o pia
no del corpo , ne\Vicnografía d i profpettiva , 
fecondo i l m é t o d o efpreífo fotto F A r t i c g l o 
PROSPETTIVA . Secondo: Sopra i varj pun t i 
del piano rilevate le altezze d i profpet t iva : 
cosí la Scemgrafia del corpo fara c o m p i u t a ; 
cccetto che v i íi dee aggiugnere un' ombra 
propria . I I m é t o d o d i r i levare le altezze c 
come ficgue.. 

Su qualche punto da to , come C , T/JI;. 
Frofpett. fig. i . N 0 . 2. erigere un ' a l t i tud ine 
ú\ profpet t iva, corrifpondente ad u n ' a l t i t u 
dine obbiet t iva P Q , . — S u l l a linea t e r r e í l r e 
á l z a t e una perpendicoiare P Q , eguaie alia 
data a l t i tud ine obb ie t t iva . Da P e Q , ad 
un punto , come T , t irate le linee ret-
te P T , e Q T . Dal dato punto C t i ra-
te una linea retta C K , paralella alia linea 
te r re í l re D E , incontrando la linea retta Q T 
in K . NeL punto K , fopra la linea K C , er-
gete una perpendicoiare I K . Queda I K é 
i ' a l t i t u d i n e Scenografica r icercata-

L ' applicazione d i que í to m é t o d o gené ra l e 
.di delineare la 'Scemgrafia di un corpo , non 
é si ch iara , i n ciafcun cafo, che non fia d' 
uopo renderla piíj v i f ib i le e praticabile .con 
.alcuni efempj.. 

Efibire la SCENOGRAFIA d1 un cubo, cjfe.--
•vato per un angelo. — P r i m o : Come la ba
fe d ' u n cubo o l í e r v a t o per u n ' a n g o l o , che 
fía sur un piano g e o m é t r i c o , é un quadrato 
veduto pe rom 'ange lo} t i ra te un quadrato , 
veduto i n guifa angelare , fulla tavola o pia
no di profpe t t iva . Secondo: Ergete i l la to 
H I (fig. 2. N 0 . 2.) del quadrato perpendi-
colarmente fopra ciafcun punto della l inea 
te r re í l re D E ; e ad un punto , come V , 
¿ella linea orizzontale H R , t i rate la linea 
^ t t a y I e V H . T e r z o : Dagl i angoli d, b 
E CJ t í ra te c i , ¿¿ 2 , & c . paralelle alia l i 
nea terreílre D E . Quarto : Da i punt i i e 2 , 
ergete L i , e M 2 , perpeodicolari alia me-
defima. Finalmente , po iché H i é l ' altezza 
¿ a erigerfi in , L I i n c , e ¿ , e M 2 in 
d i n a} ergete k l i n e a / a perpendicoiare 

ad d E j in ¿ , e Í ; per-
bg 

ergete b g , e c 
pendicolari a d z: e fate a / t=s H I , 
= e cz=z L i , e hd — Mz : fe a lio ra i pun
t i g ? h ? j / fono conneíTi da linee r e t t e , 
la Scencgrafia fara perfetta. 

Efibire la SCENOGRAFIA /¿^ prisma cavo 
quinquangolare * — P r i m o : Po iché la bafe 
•d1 un p r i í m a cavo quinquangolare} che íla sur 
un piano g e o m é t r i c o , é un p e n t á g o n o , coa 
un merabro o larghezza di una certa d imen-
f ione ; - t róvate T apparenza d i quefto p e n t á 
gono fopra una tavola , o p i ano . Ved i PRO-
SPETTIVA . Secondo: Sopra un p u n t o , co
me H , della linea t e r r e í l r e D E (fig. 3.) 
ergete una perpendicoiare H I , -eguaie all* 
a l t i tudine obbiet t iva ; e ad un punto , come 
V , della linea orizzontale H R , t i rate le l i 
nce H V e I V . T e r z o : Da i varj a n g o l i , 
& •> $í» e, r , dúV icnografía d i profpet
t i v a , tanto i n t e r n i , che e ñ e r n i , t irate l i 
nee rette j come b z, J 3 , & c . paralelle 
alia linea t e r r e í l r e ; e dai punt i 1 , 2 , 3 , 
erge íe perpendicolari alia medefima , come 
L i , M 2 w 2 , N 3 n 3 . Se quef le , a l lo-
ra , fono erei te ne' punt i corrifpondenti delP 
icnografía , come nel precedente A r t i c o l o , 
la Scencgrafia fara perfet ta, 

Efibire la SCENOGRAFIA di un cilindro.— 
Pr imo : Po iché la bafe d' un c i l i n d r o , che íla 
sur un piano geomé t r i co , é un c i r c o l o ; c é r 
cate l'apparenza d ' u n c i rcolo . N e ' p u n t i 
¿2, i , f, g, c, { fig. 8.) e r g e í e 
i ' a l t i tudine apparente, come nei preceden t i 
ar t icoi i . Se ora le loro linee fuperiori fono 
conneífe da linee curve , come nella bafe, 

, , J , / , h , e , C) la Scenografia del 
circolo fara perfetta . 

Egl i é evidente, c h e , si nel pia o , clie 
nelT elevazione, débbonfi ommettere quelle 
l i nee , che non fono eíporte a l l ' occh io ; quan-
tunque non fíeno elle da difprezzarfi , dal 
p r i n c i p i o , effendo neceífarie per r i t r o v a r a l -
tre l inee. —E. gr. N e l l a Scenografia át\ ca
bo , o í fe rva to a g u i í a d 'angolo , le linee 
e de, {fig. 2 . N 0 . 2. ) nella bafe, e d h nell* 
elevazione, fono oceultate a l l ' occhio , e ven-
gono percib o m m e í f e nella deferizione . M a 
poiché i l punto fuper iüre h non f i pub t ro 
va re , fe non íi ha i l punto d nella icnogra' 
fia; né poíl'on t i r a i f i le linee gh, e de íen-
za 1'altezza úh', rapparenza del punto d é 
tanto neceífaria da de íe rminar f i nell 'opera-
z i o n e , quanto i ' altezza h d. 

Efibi' 
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Eftbive la SCEKOGRAFIA á* una pirámide, 

ehe Jia fulla fuá ¿afe. — Supponete, <?. gr. 
che fi ricercafle di delineare una p i r á m i d e 
quadrangolare , of íervata da un^ango'o . 
P r i m o : P o i c h é la bafe di tal p i r ámide é un 
quadrato offcrvato per u n ' a n g o l o , delinea-
te un tai quadrato. Secomio: Per trovare 
i l vér t ice delia p i r á m i d e , cice una perpen-
dicolare fatía cadere dal vé r t i ce alia bafe, 
t í r a t e diagonali mutuamente in te r í ecan t i V 
una I ' al t i a ¡n e (fig. 5. N 0 . 2.) T e r z o : 
Sopra qualcbe p u n t o , come H , della l i 
nea terreOre D E , ergcte 1'altitudine della 
p i r á m i d e H I ; e tirando le linee rette H V , 
e 1 V a ciafcun punto della linea o r i i t o n -
tale H R ; p rodúce te la diagonale a b, f in
c h é incon t r i la linea V H in h. I n fine, 
da h t í ra te /; / paralclla a H I . Quefta ef-
fendo t re t ta ful punto e, da rá i l vé r t i ce 
della p i r á m i d e K ; confeguentemente, le 
linee d k, ka, e kb, faranno determina-
te alio íteífo t empo . 

I n fimii modo fi delinea la Scekografia 
d1 un cono. 

Efibire la S c E N O G R A F l A d' una pirámide 
trcncata. Supponete quadrangolare la pira-
mide t ronca ta ; P r i m o : a l lo ra , Se fi con-
ccpifce che dai varj angoli della bafe fupe-
l iore certe perpendicolari l ien fatte cadere 
alia bafe infer iere , avremo un p e n t á g o n o , 
con un ' ¿Uro infer i t to in q u e l l o , i cui l a t i 
fono paraleili a quelH del p r i m o . Que ñ o 
coincide con un p e n t á g o n o , forni to d ' u n 
margine o larghezza, & c . e fi pub percib 
delineare nello fiefíb m o d o . — Se con do : 
Ergendo 1 'a í t i tudine della p i r á m i d e t r ó n c a 
l a I H ( fig. 6. N 0 . 2 . ) d e t e r m í n a t e Je al-
t i t u d i n i fcenografiche, da ergefi nei pun t i 

¿ , c, í i , f . Se ora i pun t i piü a l t i / , 
¿, ¿, k-> vengono conneíf i da linee ret-
e le linee Ik , fm, gn, ho, fono t i 

la S ceno grapa fara perfetta . • — C o l 
t irare due circoli concentrici i n un piano 
g e o m é t r i c o , e coi fare ogni altra cofa, co
me in quefto problema, la Scenografia d'un 
cono t r ó n c a t e fara delineata. 

Efibire la SCENOGRAFIA d¿ muri, cclon-
ne\ & c . ovveio ahadi ful pavimento . - r - P r i 
m o : Supponete un pavimento A F H I {fig. 
j . N 0 . 2 . ) rapprefentato in un p iano, i n 
fierne coile bafi delle colonne , & c . fe ve 
n"* é alcuna. Secondo: Sopra la linea terre

are difegnate U gro í fezza del muro B A e 

ei , 

t e , 
r a t e , 

13 , Terzo : Sopra A e B , come anche fe-
pra 3 e 1 , ergcte !e perpendicolari A D e 
B C , come anche 3 , 6 , e 1 , 7 . Quarto : 
Connettete i punt i D e <5 col principal pun
to V , mediante le linee rette D V e 6 V . 
Q u i n t o : Sopra F e H ergete le perpendi
colari H G e E F . Cosi faranno delmeati 
tu t t ' i mu t i . 

Ora per erg ere le eolonne, & c . altro non 
v ' abb i fogna , fe non che , dalle var ié bafi 
( o í ieno quadrate, o c i r c o l a r i ) d i í egna t s 
íul piano di p r o í p e t t i v a , ergere perpendi
colari i n d e f i n í t e ; e fulla linea fondamenta-
le , la d o v e e i f é interfecata dal r a g g i o F A 
che paíía per la bafe, ergete la vera a í t i t u 
dine A D : perché venendo D V tirata co
me p r i m a , le a l t i t u d i n i S cene gr a fie he faran
no determina te . 

Efibire la SCENOGRAFIA d'una porta in 
una fabbrica. —Supponete una porta r i -
c h i e í b a dclinearfi in un m u r o D E F A ; 
P r u n o : Sopra la linea fondamentale dife-
gnate la fuá diftanza A N d a ü ' a n g o l o A , 
infierne colle iarghezze dei p i l ier i N I e L M , 
c la larghezza della porta fteífa L I . Se
condo: A l punto di diftanza K , dai varj 
punt i N , I , L , M , t í r a t e le linee rette 
K N , K I , K L , K M , che determineran-
no la larghezza della porta e le Iar
ghezze dei p i l i e r i i n , e mi, T e r z o : Da 
A a O , difegnate 1'altezza della porta A O , 
e da A a P , 1'altezza dei pi l ier i A P . Quar
t o : U n í t e O e P col punto p r í n c í p a l e , me
diante le linee rette P V e O V . Quin to : 
A l l o r a , da n, * , / , m, ergcte delle per
pendicolari , ]& mezzane delle quali fono 
í ag l i a t e dalla linea retta O V in o, e le 
e l t reme, dalla linea retta V P in p. C o s í 
lata delineara la po r t a , co ' fuoi p i l i e r i . Se 
Ja porta a v e í f e d o v u t o efibirfi nel muro E F 
G H , i l mé todo fart bbe ñ a t o quafi lo ñeflo ? 
P e r c h é , P r i m o : Sopra la linea t e r r e ñ r e , d i 
fegnate la d i ñ a n z a della porta d a l l ' a n g o l o j 
e d i la anche la larghezza della porta R T . 
Secondo: Da R e T , tirate linee rette a l 
principal punto V , le quali danno la lar
ghezza rt nel piano.'di profpettiva . T e r z o : 
Da r e í , ergete perpendicolari indef iní te a 
F H . Q u a r t o : Da A a O , difegnate la ve
ra altezza A O . F ina lmente , da O , al pun
to pr ínc ípa le V , t i rate la línea retta O V , 
in t e r í cean te E F in Z , e fare r r t t t egua-
i i a F Z , — C o s í la porta r r , t t , é del i

nca-
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í i , come p r i m a . ,. ^ n 
£/Í¿/^ SCENOGRAFIA di pnejtre m un 

muro, Quando v o i íapeíe come fí rappre-
í e n t a n le porte , non avrete alcana difficol-
ta ín aggiuSnere le fineitre ; impe rocché tut-
•to quelio che q u l pub occorrer di p i u , f i é , 
d i difegnare 1' a l tezia deila é n e í k a dai fon-
-do del terreno . L ' i n t e r a operazione fi f a , 
come í i e g o e . Pr imo : Da i a 2 , difegnate 
la groflfezza del muro alia fineüra ; da 3 a 
4 , la fuá d i ñ a n z a d a ü ' a n g o l o 3^ e da 4 a 
5 la fuá larghezza . Secondo : Da 4 a 5, 

a l punto di diflanza L , t í r a t e le linee ret-
xe L 5 e L 4 , le qual i daranno la larghez
za di profpett iva 10, 9 deila fiaeílra. Te r -
20; Da 10 e 9 ergete linee perpendicolari 
a l pavimento , cioe t i r a íe paralelle indefini-
t e a ó , 3 . Q u a r t o : Da 3 a 11 difcgnate la 
diflanza della fineftra dal pavimento 3 , i r ; 
e , da 11 a 12, la fuá altezza 11 , 12. F i -
í i a l m e n t e , da 11 e 12 , al punto principale 
V , t í r a t e le linee V 11 , e V 12; le quali 
interfecando le perpendicolari 10 , 13 , e 
*9, 14, i n 13 e 14 , come anche i n 15 e 
i ¿ , efibiranno 1'apparenza della fineftra. 

D a quefti efempj, i quali t u t t i non fon ' 
•altro che app lkaz ion i della pr ima gran re
gola g e n é r a l e , íl comprendera fác i lmente 
qual m é t o d o fí debba prendere per delinea
re ogni altra cofa, e ad ogni altezza dal pa-
•vimento. 

Per un método meecmico di efibire la SCE-
•NOGRAFIA di qualche oggetto, V e d i DISE-
,<JNARE . 

S C E N O P E G I A * , S K H N O n H r i A , 
u n a Fefla preflfo g l i E b r e i , piü ufualmente 
chiamata Fefla de' Tabernacoli , i n f t i tu í t a 
•dopo che i l Popólo d' Ifraele t rovoí í i in poí -
Icflb della Te r r a d i Canaan , in memoria 
d i aver' egli abitato fotto h tende nel De
ser to . 

* La parola e Greca , formata da trxnvti, 
fcena, tabernacolo , tenda y e myvvpi , 
figo, io ficco. 

í-a Scenopegia celebravafi per o t t o g í o r n i 
- lucceíTivameote, cominciando 1¡ 15 di Set-
tembre . U u l t i m o giorno era di gran i un -

11 piu folenne ; si a m o t i v o del p íeno 
concorfo ^ l l e perfone, che peí fegni flraor-
•dmar; che davano della lor g io ja . — D i queft' 
áotíavo giorno fi dee intendere che parl i S. 
« J i o v a n n i , q ^ n d o si accenna , che i l 

Tom. V i l « o -
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firo Salvatore fu alia Fefla d e ' T a b e r n a c o l í , 
nel l ' u l t imo e gran g io rno . 

Quando la Sacra Scrit tura dice afíoluta-
m e n t e , la Fefla, ü ha ordinariamente ad 
intendere della Scenopegia, 

S C E R I F F O , sheriff *, Q shíre revé, un ' 
Ufficíale in ciafcun Contado d ' I n g h i l t e r r a , 
i l cui officio fí é di vedere refeeuzione de~ 
g l i o rd in i del R e , particolarmente di t u t t ' i 
M a n d a t i a luí d i re t t i dai T r i b u n a i i , o C o r t i 
del R e ; di nominare e cofl i tuire G i u r a t í ; 
d i portar caufe e malfat tor i in Giudic io ; d' 
aver cura della fpedizion degli a í f a r i , si o i -
v i l i , si c r imina l i ; d i raccorre le rendt te , 
í ímpofte , amraende, confifcazioni , & c . pro-
dotte nel fuo Con tado , per !e quali ei ren
de c o n t ó *\V*Exbk$q#tr i o Caifa Regia ; »e 
d i accompagnare, ed affiflere i G tud ic i iti* 
neranti. Vedi CONTABO , & c . 

* La parola Inglefe e formata dal Sajjone y 
f e i r . Provincia, e gere£ (in Ingle/e gra
ve , o revé ) Balivo , o Prefetto ; ovver 
piuttoflo da f cyran , dividere; effendo il 
Sceriffo denominato dalla prima divi/lo-
ne del Rcgno inContadl. V e d i GRAVE., 
e REVÉ . — In Latino egli fi chiama 
Vice -Comes . V e d i VISCONTE . 

I I Sceriffo é , per cosí d i r é , T anima del 
Governo del Contado , ed i l confervatore 
i e l l a pace del medef imo. I I fuo ufficio non 
dura che un' anno. 

Ant icamente era egli eletto dal P o p o b 
nella Corte del Contado , come io fono al 
prefente i Gaval ier i peí Parlamento; ma ora 
¿ i l R e , che lo n o m i n a : i n ordine a che i 
G m d i c i itineranti nominano ogni anno fei 
perfone per ciafcun Contado ; deile quali i l 
Xor¿¿ Cancel l iere , i l i o r ^ Te fo r i e r e , i l Xon¿ 
del Conf íg l io pr ivato , & c . radunati nella 
Camera ázW Excheguer, i anno fceita di t re^ 
fuor del qual numero , i l Re ne fcegiie u n o . 
— Solamente i l Contado di Middlefex ha due 
Sceriffi, f c e l t i , comeant icaraente , dai C i t -
tadini d i L o n d r a : Q Durham , tVefimorelandy 
e Cumherland j non ne hanno ne íTuno. 

I I Sceriffo , oltre i l fuo impiego minifie-
-riale, diefeguire i proceíTi e i precetti delle 
C o r t i , e d i farne i l dovuto r iconofeimento 
e le r í f p o ñ e , ha un1 officio g iudic ia le , con 
cu i egli tiene due var íe forte di C o r t i ; T u n a 
c h i a m a t a T a m s ¿ f c / Sceriffo, tenuta in d ive r í i 
luoghi del Contado , per efaminare tut te le 
offefe c o m m e í í e centro la Legge Comunes 
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e non proibite da qualche S ta tu to . — L ' a l -
tra detta Corte del Contado, nella quale egli 
afeolta e determina tu t te le cauí'e c i v i l i del 
Contado , al d i fot to di quaranta fcillini. 
V e d i CORTE , e TUKN. 

,Appofal d i SCERIFFI , vuo! diré , incar i -
car l i del danaro r icevuto per rifpetto loro 
nó\' Exchc.quer . 22 0 23 Car. 2. 

S C E T T I C I , S c E P T i c r , * una fetta d' an-
t i ch i Filoíofi , fondata da Pyrrho, la cui par-
t icolar dot t r ina era, che tu t te le cofe foííe-
ro á a c e r t e ed incomprenf ib iü ; i .contrarj , 
egualniente v e r i ; che la mente non ha mai 
da confentire a cofa aicuna ; ma che dee man-
tenere una continua e í i t az ione o indifferen-
za . V e d i SCETTICTSMO , 

* I I termine fceí tieo , nel fuá origínale Cre
so 1 a-y.effTiKos, propriameme fignifica con-
fiderante e curio/o y ovver un nomo che 
fia fempre pefando le ragicni da una par
te e dalf altra, fenza mai deciderne . Ex 
formato dal verbo crxhrrc^xi, io confidc-
ro, gualdo attorno , delibero . 

Laerzio nota , che i feg;u.aci d i Tynho o 
Pi r rone , ebbero v a r i é denominazioni : dal 
neme del loromaeflro , furono chiamati Fir-
roniani: loro dogma , apontici, c ioé , 
dubb ian t i , da ¿mpCiv , dubitare. — D a l l a loro 
fo ípení ione ed e í i t a z ione , ephctlici ¡áz hñxw , 
fermarfi , tenerfí ind ic t ro . — E perché non 
paíTavano mai oltre la ricerca delia y e r i t a , 
zetetici, c ioé ce rca to r i , sVapje i la íono . 

Platonecojifuta i l gran pr incipio degli Scet-
tici r c o s í : guando v o i d i t e , che tu t te le co
fe fono i n c o m p r e n f i b i l i , c o m p r é n d e t e e con-
cepite v o i , ch' elle fíeno cosí incomprenfi-
b i l i , o no ? fe lo c o m p r é n d e t e , dunque qual
che cofa é comprenlibile ; fe no , non v1 é 
ragione alcuna per cui no i abbiamo a cre-
dervi , po iché voi non c o m p r é n d e t e ¡a vo -
fíra propia afferzione. V e d i ACATALEPSIA . 

S C E T T I C I S M O , la dottr ina ed oppinio-
n i degli Scettici , detto anche Pinonifmo; 
dal nonie del fuo Au to re . V e d i SCETTI
CI , t PrRR©NÍANI ? 

L o Scgtticifmo antico coníifteva nel dub i 
tare di t u t í o , nel non affermare ne í íuna co
fa affat to , e nel tenere fofpefo i l giudicio 
fopra qualunque cofa . Seito E m p í r i c o fa 
confiftere lo Scetticifmo i n una facolta d i o p -
porfi a tut te le apparenze, d i farc tutte le 
cofe, anche le c o n t r a r i é , egualmente pro-
b a b i l i , e d i p rocederé pr ima ad un ' koyjty 

fofpenfione di m e n t e , e pofeia ad un' i n -
tera i m p e r t u r b a b ü i t a o t ranqui l l i ta . V e d i 
ACCADEMIA, e ACCADEMICI. 

•Quindi ie gran maffime degli Scettici: 'Oy 
¡jtúhXoy Tttro, >) kún , quedo non piü di queU 
lo : UeatTi xóym xóyo;, & c . ogni ragione ne 
ha un ' a l t ra c o n t r o ; e 'OvS'b ¿pí'̂ eo, íí? aul
la de t e rmino . 

Adunque i l proprio carattere dello Scetú* 
cifmo é xxn -¿KaraK^4-101, neu t ra l i t a , o una 
tal dirpofizione di men te , che in ogni oc-
cafione non i n d i n a piu ad una cofa che a l f 
ahra cofa contraria . V e d i ACATALEPSIA , 

Q u e f t ' e í i t a z i o n e ;degli -Scettici é ben de-
feritta da A r i ñ o t e l e in Eufeb. de prapar. evan. 
T u t t e le cofe fono egualmente indifFerenti, 
incerte , e indeterminate : ne i nof t r i fenfi , 
né le .noftre oppinioni c i danno la ve r i t a , 
o la i fa l íka: pe^cib, né ag l i u n í , né all* 
altre ¡fi dee prcilar fede ; ma ogni cofa fi dee 
lafeiar del p a r i , ed in egual Jivello , fenz1 
ammettere alcuna m í n i m a oppmione , i n c l i -
nazione o mo to detia mente:. — Si agga'u-
gne , che g l i Scettici con quefta lor fofpen
fione giunfero fino a negare, che una cofa 
fía buona o c a t t i v a , giufta o i ag iu f t a , ve
ra o faifa; o v v e r o , che una cofa fia c o s í , 
o t an to , p iu di quel la . V e d i MALE, BE-
NE 1 .&C, 

Pare , che Des Canes appunto da queíl* 
acataiepfm degli Scettici abbia .prefo i l fuo» 
gran pr incipio di dubitare di tut te le cofe; 
come v ien ' affermato da mol t i de' fuoi fe-
guac i . — S i dee confeffare , che v ' é qual
che differenza tra i l dubitare degli Scettici, 
e quello de' Cartefiani. Ne l l e materie F i f i -
che , egli é vero , non v i pare gran diffe
renza ; e Des Cartes, r i fpetto a quelle , pub 
fenza g r a n d ' i a g i u í í i z i a t ener í i per uno Scet-
tico: ma fi pub anche di ré in di l u i favore, 
che i n tal punto i l gran Socrate era uno 
Scettico egli í l e f fo ; po iché í o í l e n c a , che le 
cofe F i fiche e f e n f i b i l i , íoífcro tu t te dubbio-
fe , e al p iu , í o l a m e n t e p robab i l i . Ved i 
CARTESIANA . 

L ' or igine dello Scetticifmo é alquanto ofeu-
r o , Pyrrbo, o Pirrone , che vivea lo t to Alef-
fandro i l Grande, e fece i l g i ro dell ' India, 
al d i l u i fegui to , fe ne reputa ufualmeote 
F A u t o r e ; onde Pinoniani e Scettici fi ulano 
d' ordinario i n d i í f e r e n t e m e n t e . V e d i PiR' 
RONIANI. 

Bifogna , per a l t r o , confe í fa re , che i l gran 
, dogma 



aogma aegli Sama era íbto f a v o r i t o , cd 
anche cokivato pnma di P i r rone , da De-
m o c r i t o , Erachto , & c . — Sefto E m p í r i c o 
dice eCpreff&mentc, che tutto cib che Pirro-
ne fece, fu & mig l io ra re , i l l u f t r a re , e r i n -
fbrzare i l dogma , e f ó r m a m e i feguaci del 
m é d e í l m o in una Sett-a.-

La? Filofofia d i Democr i to avea una ftret-
tá parentela eolio Scctticifmo j pe rché oífer-
vando e g l i , che i l me lé parca dolce ad alcu-
n i , ed amaTo ad a l t r i , conehiufe, che non! 
foííe né dolce , né amaro ; e su q u e ñ o ei 
pronunzib » /w«x\o^ , nonmagiŝ  i l che é pu
ro Sr£ttici(mo. — N u l l a di meno aggiugne 
J ' i í í e í íb /Seüo j / che Democf i to nory zxzScet' 
mf'A . . . , 

Corífecché Platbne argomenti valorofifTi-
m á m e n t e contro V acatalepjla' degli Scettici; 
pür; e g l i ' é certo , che un tal dogma ricevet^ 
te l iübna fp ih ta , che non poco i l promoíTe ,• 
dalla Scuola di Socrate , c da l l 'Accademia 
di Platone. A n z i , fu gran contfoverfia fra-
g l i A n t i c h i , fe Pía tone foífe egli ftcífo Scet-
úcoy o Dogmatiña ? Per ven ta 3 i l modo de-
cif ivo d i parlare di Platone, in m b l t i ca f i , 
pare che non lafci gran luogo per un tal dub-
b i o ; ma certo fi é , che i d i lu i feguaci del-
la nuova Accademia fondata da Arcefilas, 
s' avvicinafono aífai a quefto Siftema ; e ñihil 
feitu teneafí; da loro per un p r i n c i p i o . V e d i 
A c e A D E M i A , PLATÓNICO, 

Sefto E m p í r i c o o í f e r v a , che Socrate me-
deí i rao avea; una; t in tura di Setticifmo y anzi 
alcuni ne lo5 fatino 1' Autore , per eífer' egli 
fol i to a d i r é , lo non so altrb r fe non quefio r 
ch' io non so nulla . Se queft' era l ' o r i g ine 
dello Scettlcifmô  convien? aíTérire, ch' ei ven-
ne. d i gran- lunga mig l io ra to pofciá7, prima' 
che Metrodoro diceffe , lo non so nulla ^ e 
neppur qmfio , che io non so'nulla . há ogni 
modo? l ' i f tef lb S e ñ o aggiugne , che Platone, 
introduosndo i l fuo maeftro ne' fuoi dialo-
ghi fcoíafticií, a d i ípu ta r coi Sof i f t i , g l i : fâ  
fare la parte di Scettico. V e d i Soca A t i c o . 

A l c u n i fono g i u o t i fino a carleare Giob-
^ v « S a l o m o n e áxScetticifmo ; a v é n d b que-
íti propofib gran^ numero di quefi ioni , fen^ 
za deciderne alcuna 0- I I Fiiofofo di Kiel r 
che ha puBblicatO' una; D l í f e r t a z ione fopra 
io Scetticifmo , ne p í e n d e T origine ancor 
pía a l t o : egli pretende, che i l ' D iavo lo ne: 
ua 1 A u t o r e , i l quale fece dubitare í noftr i i 
Pnmi Parentidella parola d i D i o a e í T o - , e g l i ' 

t raOe, quali p r i m i profelití, nello Scetticif-
mo. V e d i DUBITARE. 

S G E T T R O , * SCEPTRUM, un bafione 
Rea le , po r t a to , i n occafioni f o l e n n i , dai 
R e , come un fegno del lor comando ed au
tor! ta . Ved i R E , C REGALÍA .-

* Wxcoú fa derivare la parola Ingle fe Sce-
pterV ¿ioe Scettro ^ dal Greco cxKmcTpovr 
che, corrí ei dice , originalmente fignifi-
cava un dardo y il quale i Re antichi 
ufualmente portavano in ' fegno della loro 
autor i th , a motivo che queJV ifiritmento 
era in grandijfima venerazione preffo i Pa-
gani. —Ma cyJmrpov non fignifica pro-
priamente un dardo, bens} un baflone a 
ripofarvi fopra ̂  da cv.mT(s>̂  io m ap-
poggio, i n n i t o r . ' 

ho Scettro e un' infegna di d igni ta Reale ,? 
piu a n í k a della Corona . I Poeti Grec i T r a -
g i c i , ed a l t r i , raettonoi JTmm nelle m a n i 
de' Re piu a n t i c h i , ch1 effi introdbcono . 

Giuf t ino o í ferva , che lo' Scettro , nella 
fuá origine , era un ' hafla, afta o l anc i a : 
egli aggiugne, che nella p iu remota A n t i 
c h i t a , gli1 u o m i n i adoravano le afte o fcet-
tri y come D e i i m m o r t a i i ;' e cHe, appunto 
per quefto m o t i v o , anche i n tempo f u o , 
continuavano a guernire ái Scettri g l i D e i , 
— L o Scettró á'i N e t t u n o é i l fuo T r i d e n t e ..• 
V e d i TRIDENTEV 

T a r q u i n i o , i l maggiore , fu i l p r imo che 
aífünfe lo Scettro fra i R o m a n i . — Le Gen-
^ r f ci1 narra ,; che nella pr ima razza dei R e 
Franeefi , lo Sxettró' era una bacchetta d ' dro 
quafi fempre della fteífaí altezza del Re , che 
la portava , e adunca: da' un capo a guifa d i 
paftorale. — S o v e n t e , fi vcggono i Re fu l -
le medaglie , con una palma nella l o r ma
n o , i n vece á\ Súetlro* 

ScEfítRO, fceptrum , ne l l ' Af t ronomia $ 
una delle féi nuove Coftellazioni deU' E m i -
sfero Mer id io i i a l e , confi í lente in i y S t e l l e ; 
una della quarta magnitudine , o t to della 
quinta , ed altrettante della fe í ta . V e d i STEL-
LA;, e COSTELLAZIONE . 

S C H E A T , o SEAT , nel l ' Af t ronomia , 
una Stella fiíía della1 feconda magni tudine 
nella giuntura: dclia; gamba colla fpalla fi-
niftra di Pégafo!. V e d i PEGASO.. 

A l c u n i h chiñmzno'fcheát alpheráre a l t r i 
fcheat' Pegafr. -— La fuá long i tud ine , fecon-
d0= i l Sig.• Flamfteéd , é .2 5 0 z ' 13", la fuá 
l a t i t u d i n e ^ j i 0 8' 6" al Settentrione. 
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S C H E D U L A * , SCHEBULE preíToglí í r t -

glefi , un ruólo di carta , o di pergamena, 
ívnneíTo ad un te f iamento , a f f i t t o , od al tro 
Orumento j contenente u n ' i n v e n t a r i o di be-
n i , o di qualchc altra materia , o m m e í í a nel 
corpo dello firumento. V e d i CODICILLO. 

* La parola ¿ un d 'minutivcrdel Latino fche-
da , o del Greco cx^yf j ^ g / á a f- pez,' 
zo di carta. 

S C H E L E T R O * r S K E A E T O ' N , n e i r 
A n a t o m i a , carcanoe i tu t te l 'o íTadi un ' an i 
mal m o r t o , fecche, nette , e d i fpofk nella 
loro naturale po f i tu ra ; e tenute infierne i n 
t^le difpofi i ione eol mtzzo de' n e r v i , o d' 
a l t ro l é g a m e . — V e d i Tav. Anat, ( O í l e o l . ) 
fig- 3 » 7-

* La parola e fórmala dal Creco j crx t'xXiy , 
ÍB> feceo. 

G l i Seheletri fervono ben' a propofito y 
ne l l ' impa ra r e V Ofieologia . V e d i OSTEOLO
GÍA. — Per le va r i é ofia , di eui uno- fche-
htro é c o r a p o ñ o . V e d i O s s o . 

SCHELETRO, di un Vafcello, V e d i C A R -
K E L . 

S C H E L O T I R B E * , Scehtpbe f 2 K E -
A O T T P B H , debolezza e dolor i nelle gam-
b e ; i qual i generalmente accompagnano Is 
compleffioni feerbutiche. 

* La parola e compojla da eryíxos ^ gamba f 
e Tvppij, tumulto y e fracajja. 

L a Sckehtirbe fi dice anche dello feorbu-
fo fteflo 'r ed alie volte , delle medicine r i -
frovate cent ro ta l i raalattie , V e d i SeoR-
BUTO. 

, S C H E M A , * un d i fegno, © rapprefenta-
í i o n e di qualche figura, o problema , geo
m é t r i c a od a g r o n ó m i c a y eol mezzo d i l i 
nee fenfibili alT eeckio $ ovvero de' corpi 
cel'efti ne* loro proprj. l uogM per qualche 
m o m e n t o . V e d i F I G U R A , ^ DIAGEAM-
M A •• 

* La párela i forma ta dal (Sreeóf éfytmttf 
ha bi t us. 

Archt diScuEMÁ . t^edi r A r t i c o l o ARCO»-
^ S C H E i í A T I S M O , S X H M A T O M O ' S . 

l / 'edi g l i A r í i c o l i FIÓÜRA , e TROPO . 
S G H E R M A , l ' A r í e d i difefa, o di ado-

peWf t fa fpada , per ferire i l n i m i c o , e d i -
f e n d é í i ¿a-5 di luí affalti Ved i SPABA , e 
GUARDIA / 

L a Scherm'a í Uno degli efercizj-, che i 
imparano nelle Acca-Jmie> & e . V e d i ESER-
CIZIO, C ACCADEMIA * 

SCH 
L ' A f í e della Scherma fi acqui í la efercitarf-

dofí! coi fioretti , de t t i i n Lat ino , rudes y, 
donde la Scherma é anche denominata gla* 
diatura rudiaria . V e d i GLADI ATORE. 

Pyrard c i a f f i cura , che l ' A r t e della Scher* 
ma é si altamente riputata nell ' Indie Or ien
t a l ! , che 1'infegnarla non é permeíTo ad al-
t r i che a P r inc ip i e N c b i l i . Portano queíl i 
una d i v i f a , o con t r a í f egno fulie loro brac-
eia dr i t te , detto i n lor linguaggio Efaru f 
i l quale fi m e t í e con gran c i r imonia , ap-
punto come fi pratica colle divife de' no» 
ftri O r d i n i di Cava í l e r i a , dai Re medefimi „ 

Montaign ci i n f o r m a , c h e , quand' egli 
era giovane , la N o b i l t a tu t ta ícanfava la* 
riputazione d' eíTere buoni Schermitcri; co
me fe foífe qualcofa di troppo f o t t i l e , e á 
infidiofo j atto a c o r r o m p e r é i c o ñ u r a i v i r^ 
tuo í i * 

L a Scherma é divifa i n due pa r t í , fem-
pitee, e compofla. 

La Semplieeü efeguifee d i r e t t a ñ f c n t e e de-
í l r a m e n t e , fulla íieífa l i nea ; cd é offcnfiva r 
o difenfiva. <— II pr incipal oggetto della 
pr ima é t u t t o eib che mai p ú a tentarfi £ 
nello fpignere o portar botte da quefto o da 
quel punto1, alia parte la p i u feopert-a dell* 
i n i m i c o . L a feconda confifte in parare, © 
rifpignere le botte i n t é n t a t e dal n imicor Ve
di PARARE.-

La Compojla, dalla parte ofFenfiva,. in^ 
chiude tut te l ' A r t i , ed invenzionr poffibi l i 
per ingannare i i n i m i c o , e fargji lafGiare 
quella parte , ch« prendiamo d i mira y nu
da , e fuor di guardia a l lorché t roviamo 
che non v i fi pub giugnere colla forza , né 
€oir agi l i té della Scherma femplice.. 

I principaii raezzi per r i u f e i r v i fono^ le 
finte, i r i c h i a m i j F u r t o y lo feontro e t 
incrocicchiar delle fpade; le mezze botte r 
& c . E nella difenfiva r lo fpignere parando. 
V e d i FINTA , & c . (.FÍVWÍ). 

S C H I A V O , i n I n g l e f e ^ W , * una per-
fon a in a í fo luto potere d 'un padrone, pee 
guer ra , o per c o n q u i f l a V e d i SERVO. 

* Menage , e Voffio fanno derivar la pa
rola Ingle/e da Sclavus, n&me d'un Po
pólo della Scizia , fhe fu condannato-
da Cario Magno a prigione perpetua; 
donde gP Italiani fecero il loro fchiavo, 

i Tedefchi il loro fchlave, i Franzefi Ü 
loro efclave, e gP Inglefi s lave; gli 
íianiy ed ahre Nazitni folevano compra-

re 



i 'fe quefíí Schhv'x o Schhvom per farne 
de parzonaccj ; donde ti nome proprio á? 
una TJaziorte, col tempo ^ divenm il no-
me d' uno flato Q condiziom. V e d i SCHEA-
VONICO . 

I Romani chiamavano i loro Schiavi, 
fervi, da fervare, confervare, falvare ; per
ché quefti non fi uccidevano, ma fi falva-
vano, per ricavarne danaro dalla vendita 
che fe ne facea, o dal lor lavoro* Ben-
ché altri A u t o r i fieno d' oppinione , ch' i l 
nome Romano/e,:<i7 potrebbe venire daquel-
Jo di Serki\ come quel d i Schiavi, da Se la-
vi, certi P o p o l i . 

N o n t r o v i a m fatta menzione verana di 
Schiavi avanti i l D i l u v i o ; bensi immedia
tamente dopo , cioe, nella maledizione di 
Canaan̂  Gen. i x . 25. donde agevolmente 
s' inferifee, che la fervi tu comincib noti 
moho dopo quel t empo: perché n e ' g i o r n i 
d ' A b r a m o la r i t rov iamo generalmente ha
b i l i t a . — A í c u n i pretendono , ch ' e l l ' abb ia 
cominciato fot to Nimrod, perché egli fu i ! 
p r imo a far guerra , e per confeguertza a 
far d e ' c a t t i v i j e a trarre i n i í ch iav i tü co
loro , ch ' egli prendea nelle fue battaglie 9 
o nelle fue feorrerie* 

T r a i R o m a n i , quando uno fchiavo era 
p o ñ o in l i be r t a , ei cambiava i l fuo eome 
i n un cognome ; pigliava ü n o m e , o i ! 
príenomen̂  l ' an t inome del fuo padrone; a i 
quale egli aggiugneva i l cognome, o fo-
prannome, con cui veniva chiamato quand" 
egli era ancora fchiavo. V e d ! NOMÉ. 

Seeondo la Legge C i v i l e , i l potere di 
far degli fchiavi é ñ i m a t o un d i r i f t o delle 
N a z i o n i , e viene come una confeguenza 
naturale della ca í t i v i t a i n Guer ra . I La^ 
cedemoni , come dicorto a l cun i , o com' al
t r i aecennano, g l i A f f i r ) ^ furono i p r i m i 
ad introdurne la pra t ica ; la qude non f o b 
fu approvata dai R o m a n i , ma s ' inventa-
rono anche da quefli nuove maniere di far 
degli Schiavi : per e f e m p í o , un uomo nato 
"«s ro j i fra di l o r o , potea vende ré la fuá 
"aerta , e farfi fchiavo. — Qüeífa fchiavitU 
volontaria fu introdotta la pr ima vó l t a con 
un deereto del Senato, in tempo dell ' í m -
perator Claudio ; e coll 'andar degli a ñ n i f t í 
abrogata da Leone . 

I Romani a v e a ñ o potere di v i t a é di 
mor te fopra i b r o fchiavi, i l che non eb-
be veruti a í t r a N a z i o t í e i M qu í f t a feve-
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r i ta venne pofcla moderatadalle Leggi de" 
g l i I m p e r a t o r i ; e per una d ' A d r i a n o , era 
delitto capitale i 'uccidere uno fchiavo fen-
za eaufa . — G l i Schiavi erano ñ i m a t i i pro-
pj be n i de ' loro padroni , e tu t to cib ch'ef-
fi guadagnavano apparttneva a quef t i : ma 
fe i l padrone era troppo crudele nelle fue 
correzioni domefliche , veniva c o í i r e t t o a 
v e n d e r é i l fuo fchiavo ad un prezzo mo
d é r a t e . 

Come la Schiavitii non é fiata á b o l i t a á a í 
V a n g e l o , i l coftume ái tenere fchiavi durb 
lungo tempo nella Cri íHanit 'a . — N e l tem
po di L u i g i i l Groffo erano si numerofi i n 
E g i t t o , che fi t rovo difficil negozio i l dó 
mame un C o r p o , che avea fatto teda con-
tro i padroni : mil ladimeno Banolus, che 
vivea nel 1300 , offerva, che a ' fuo i g io rn i 
non ve ne reftava piu alcuno -

La Schiavitü é affolutamente abollta i n 
I n g h i l í e r r a , ed i n Francia , quanto alia fer
v i t u perfonale: i fervi tor i Inglef i non fono 
fchiavî  ma folamentc foggetti a certi fer-̂  
v i i ) de te rmina t i . Si d ice , che nel momen
to , che uno fchiavo pon ^íiede in té r ra I n ^ 
glefe, diventa l i b e r o . V e d i SERVO. 

G l i SCHIAVI fanno un ' art icolo aíTai no^ 
tabile del traffico in A m e r i c a . La Compa-
gnia Ingiefe del M a r del Sud ha fola i l 
pr ivi legio di provvedere le Indie Occidsnta-
l iSpagnuole á¡fchiavi, p e r T r a í t a t o , V e d i 
NEGRO . 

S C H I A V O N Í C O , i l í i nguagg io deglr 
Sclavi i o Schiavi , Popoli an t ich i della 
Scizia d 'Europa ; i q u a l i , circa 1'anno 5 i8r 
abbandonando i l lor paefe nat ivo , faccheg-
giafono la Grec ia , e ftabilirono i R e g n i 
d i Po lon ia , e di M o r a v i a , e finalmente ñ 
collocarono tít\V Mlyttái o I l l i r i G o : che i n 
di prefe i l nome d i S da venia, o Schiavo-
n ía . V e d i LTÑGÜAGGIO . 

L o Schiavonico fi t i e n e , dopo 1'Arabo, 
per la l ingua la piu eílefa nel M o n d o : el
la fi parla, d a l l ' A d r i á t i c o fino a l l ' O c é a n o 
Set tentr ionale , e dal M a r Cafpio fino i n 
S a í í o n i a , da una gran varieta di Popoli y 
t u t t i difeendenti degli antichi i ^c /^w, cioé^ 
da Polacc-hi , M o f c o v i t i , B u l g a r i , Ca r in -
t i i , B o e m i , U n g a r i , Pruff iani , S v e v i , & c . 
ciafeuna delle quali M a z i o n i h a , per altro v 
i l füo particolar dialetfo ; fojamente lo 
Schiavonico, o lingua Schiavona, é la M a 
dre coraune del loro varj linguaggj 5 cioey 
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del Polacco, del Ruf f iano , del l ' U n g a r o , 

Da una C r ó n i c a La t ina deglí Sclavi , 
c o m p o í l a da Helmold y Prete d i Bofow , e 
da* A m o l d o Abate di Lubecca, e corretta 
dal Sr. Leibnitz, egli appare, che g l i Scla+ 
•m anticamente. abitawano fulle Cofte- de! 
M a r Ba i t i co , . ed:erano d iv i f i i n O n e n t a l i 
ed Occidentali : fra g l i u k i m i í de 'quali fr 
annoveravano i Ruf f i an i j i Po lacch i , i Boe-
m i , & c . E fra i p r i m i , i V a n d a l i , 

D o m . M a u r . Q r b i n i Raufer, Abate dell5 
Ordine di M a l t a , in una Storia I tal iana 
degli Sclavi, in t i to la ta : II Rcgno deglí Slavi, 
ftampata in l ó o r , pretende che. fíeno o r i 
ginalmente d i Finlandia nella Scandinavia . 
L o r . P r ibevo , D a i m a t i n o , i n un partico-
lar difcoríb fopra V or igine degli Sclavi ^ í b - -
í t ¡ e n e , r c h e í b n o or iginalmente di T r a c i a , 
c lo fteflb che i T r a c i , po í t é r i t a di Thiras, 
fe t t imo figl iuolo á\ Japhet , T e o d i Polycar-
p.owitZ) in un Diz iona r io Greco , L a t i n o } 
e Schiavonico, ftampato a Mofea i n 1704, 
offerva 5 , che la parola Sclava, donde Schiar 
vMim» ñ forma j fignifica nel lor. l iaguag-
g i o , gloria,. 

S C H Í E R A R E , crdinarc una cottâ . i n 
Inglefe manhalling a coat ^ ntW Araldtca , 
f ignifica, i l g i u í l o . e proprio congiugniraen-
t o di var ié , cotte d5 a rmi a p p a r í e n e n t i afar 
m i g l i e dif l inte . nel- raedefimo unico> Scudo 
infieme coií loro ornamenti 5 par t í 5, ed. ap? 
partenenze. , V e d r ARMA „ 

SCHIER ARE , j n Guerra , difporre l e T r u p * 
pe i n una. condizione propria per la b a í t a -
gl ia v o per marciare o. V e d i ASMATA . 

L ' A r m a t a era fchierata; in ordine. di bat-
taglia.per. rice.verc. i \ mm\co\ fchierata- in* 
íxe: colonne,- per marciare , & c . V e d i L r -
NE A , COLONN A 9 F -

N e l fabbricare, i l lato di un'opera che-
corre d n t t o 5, fenza romperfi in a n g o l i , di^-
ceíi che fchiera , o¡corre in ifchiera, . T a l fra-
ffe: é degli- Inglef i 1: it: rangas ( egli fchiera ) 5 
Q runs range % 

S G H I F O , in Inglefe skiff, o< sguiff,, if-
minore, de 'due bat tel l i da V á f c e l l o , . che 
férve principalmente per andar a l l k f r i v a , , 
guanda l Vafcello- é: i n po r to . . V e d i BAT-
TELLO. 

SGHIFO v in^ Inglefe J /̂/<PJ>, o sloop , é' 
un-piccol navi l io ieggiere , , i l quale non ha 
«he. un piccol© grand' aibero j e un ' albíiOi 
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d ' a r t imone^ con vele da pcr t í ca , che fi t i 
rano s u , e fí lafciano g i u , fecondo le occa-
f i o n i , . V e d i VASCELIÍO . 

Q u e ü i Schifi, o Scialuppe d1 ordinario? 
veleggiano bene; e percib nelle Flotte I n 
glefi feivono da legni di fervizio ai Vafcel-
i i da; guerra,^ e fono ufualmente d i circa; 
óo tonellate, e portano t r e n t ' u o m i n i in c i r -
ca . Ycd'v ELOTTA e: MARINA 5,-- O-ARMAP-
TA NAVA LE ( Navy ) . 

S C H I N A N Z r A , * una malat t ia , che 
fe m í a - l a l i b e r t k detia refpirazione, e della 
deglutizione *• Ved i . RESPIRAZIONE » 

* La' parola accorda colla Franzcfe Squi^ 
nace, dicendofi in Italiano anche Squi -
nanzia ; ed ambe derivano dal Greca* 
auyccŷ  't da ay â ^ io fujjhco 

L a Schinanzla v dai M e d i c i detta1 p ü r e 
Angina , confífte i n - una? i n f i a m r n a z i ó n e -
della go la , e p a r t i c o l a r m e n t é dei2 mufcoH 
della laringe o faringe , che efattamente 
chiudendone le felTure-5 irapedifte che Paria 
non -pa f í l dentro* e fuor i ! della trachea ^ e 
che i i - c i b o non venga i n g h i o t t i t o e con-
dotto nello ftomaco .. V e d i ANGINA .. 

Se qualche í i n t o m o apparifce nella; parte 
e í le r ío re della g o l a , fi dice che \&Squinan~ 
zía é efterna *. Se non- ne apparifce; alcuno,. 
interna. 

La Schinanzia íi d ivide anche i n vera y. 
e fpuria . • — L a vera é fempre accompagna-
ta con febbre: la baflarda o ^ r w é fenza: 
fcbbre -

Vengono caufate á&-üna defiujjfione ofluf? 
fíbne. di fangue, p u r o , o b i l i o f o , la quale 
proviene dai r ami ; delP a r t e r i e - f ^ r o í / ^ ^ e; 
produce i n queiía5 parte un;/?/67e¿w?¿)» „. o t u 
mor, infiammato che. alie volte é f émp l i -
ce , ed.; alie, volte. r i í i p o l a t o . - Nella- /chman-
2/^ efterna^.prima- che appaia qualche /«/>-
purazione, fi dee aver r icorfo a repl icat i fa» 
laffi nelle jugu lá r í . —• I Vefc i ca to r j , e le 
ventofe íi ufano-cziandlo con gargarifmis 
emollienti i &c. • 

'hzt Schinanzia é pericolbfiffima , quando> 
i l ' t u r a o r e non é vifíbile né d i den t ro , n é 
d i fuQri . Quelia , che apparifce dalla parte 
di fuora , é la p iü fac i l e a curarfi . , Inifchi' 
nanzie v io len t i ; bifognai ricorrere alia larin-
gotómia-o ¿rowc^íjtowm',. le q u a l i , c o m e c c h é 
non fi prat ichino che ben di r a d o , fi pof-
fbno nondimeno ufare con ficurezza. Ved i : 
BRONCHOTOMIA , e LARYNGOTOMIA . 

-SCHI-



S C H 1 N E L L A , e Scbiendla, rralorc con 
ulcere che viene nelle gambe dinanzi a' 
cava l l i ' " a ' ! :ginoC¿hioí e la giuntura del 

P ' ^ ' ^ I ^ I O P P O ^ w « w 5 « n a nraccl i ina, o 
í lmiTiento , che ferve a ícar icar palle , o f i -
HJÍIÍ cofe da t i r o , con gran v i o i e n z a , a 
íbrza d' a r i a . V e d i CANNONE. 

U n ' a r m a di q u e ñ a fforía , caricata d'aria, 
ha un effetto appena inferiore a quello d' 
una comune arma da fuoco caricata di pol-
vere; ma fi fcarica con aííai minore ftre-
p i t o : e queft' é , fecondo ogni probabilita , 
che ha dato occafione alia favola della po l -

>veré-da fchioppo bianca. V e d i POLVERE ¿ia 
fchioppo . 

V i fono / ^ / o / > ^ « w « í o di d i v e í f e i n v e n -
x i o n i ; i l piu fac i le , e p o r t a d l e , e i l p i t i 
i n u f o , fi rapprefenta «e l la T ^ u . Pneumat. 
fig. 14. Eg'ii coníifte i n un tubo rotondo 
meral l ino 3 , 3 . aperto al capo c c, e tu-

>rato é f a t t a m e n t e a lTa l t ro capo « , c ó m e l a 
canoa di un ' altro fchioppo \ 1 , 1 , 1 , 1 , é un 

, al tro tubo di metal lo p iu grande , in cui i l 
p r i m o é difpofto j n modo che lafci tra di 
lo ro uno ípaz io 4 , 4 , entro i l quale fi 
pub rinchiudere l ' a r i a . —1 due t u b i íi 
unifcono infierne alia c o m ú n apertura c c, 
mediante una lama circolare efattarnente 
falda ta con t u t t i c due , per imped i r é che 
T a r i a non ifcappi fuori delio fpazio 4 , 4 , 
¿kc. — A 8 v ' é ' una válvula o animella a 
m o l l a , la quale aprendofí in te rnamente , 
lafcia paffar l ' a r i a .da 2 nellofpazio 1 , ma 
impedifce i l d i lei r i torno da 1 a 2 . — V i -
cino al capo c h i u í b del tubo interiore v i 
fono due b u c h i , 6 , e 5 ; mediante i l p r i 
m o , lo fpazio 1 e i l tubo interiore cotnu-
nicano infierne, coficché l ' a r ia paflerebbe 
fuor d i quello i n quefto, fe i l paífo non 
foíTe turato da un'' animella che s' apre da l 
la banda di fuo ra ; mediante i l fecondo, 
v ' é una comunicazione t r a l ' a r i a aperta, 
lo fpazio 4 , e la canna i n t e r i o r e : folamen-
te l 'a r ia rioferrata nello fpazio non puo 
fcappare per quello b u c o , a cagione d ' u n 
pcc io l tubo efattarnente faldato con á rabe 
•le canne, i l quale ferraa la comunicazio
n e : né pub l ' a r ia fcappare fuer della can
na interiore per quefio piccolo t u b o , a ca
gione di un piccol ch iav t l lo m o ^ i b i l e , c h ' 
efartamente riempie la c a v i d del t ubo . 

F ina lmente , la parte 2 , 2 , 2 , 2 , rap-
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prefenta i l corpo di 'una f c í r i n g a , o canaei-
l a , o fía tromba da tirare a r i a , ' & c . me
diante la quale , quant 'ar ia fi p u b , dee i n -
truderfi nello fpazio 4 , 4 , &G. —• Dopo d i 
che , mettendofi una palla in una cavita 
della canna i n t e r i o r e , cosí a l t a come i l pic
col tubo 5 , l o fchioppo é caricato . V e d i 
SCÍRTNGA-. 

Ora , per i fcar icar lo , Ja piccola animella 
6 fi fpigne i n su col mezzo del c h i a v e l l » 
che giuoca nel piccol tubo 5 . C o n c i b , d* 
aria compre í fa nella cavita della canna e ñ e -
riore 4 , fcagliandoíi pei buco 6 nella ca
v i t a della canna inreriore ; efpelle la' palla 
con una gran Forza, fufficiente a penetrare 
una groífa t avo la . 

N ó t a t e : Per daré alia macchina una raag" 
gior ra í fomigl ianza ad arma da fuoco, l a 
parte 2 , 2 , 2 , 2 , fi lavora ufualmente a 
guifa di calce di mofehet to ; e fülla parte 
2 , 8, 2 , 8 , fi figge c a ñ e e fuc i l e ; coi g i 
rare di cui g r i l l o , fi f a , che i l chiavello 5 
fpinga addietro i ' a n i m e l l a , e cosí fcar ichí 
Pa r r aa . — M e d i a n t e la rotella p u T e , fi h 
i n v e n í a t o di fare, che , o tu t t a la carica 
d 'ar ia venga confumata i n un t i r o , o fo-
1 a mente una parte di e í f a , rifervandofene 
i l rel io per nuove pal le . — C o n queff or-
digno meccanico poffiam fare una mezza 
dozzina di buoni t i r i efficaci, c o n u n a To
la carica d' a r i a . 

S C H T U M A , una foí lanza bianca e leg* 
g iere , forraata falla fuperficie de' fluidi, psr 
agitazion veemente. Ved i BOLLIRE . 

La fchiuma coníif te interamente i n p ic -
ciolc sferette, o g l o b e t t i ; e i n t a l confor-
m i t a , fi pub definiré un"' adunanza d i bolle 
acqueo-aeree. V e d i BOLLE . 

SCHIUMA. , o fpuma, uno leggiere efere-
m e n t o , che nafce d a ' l i q u o r i , quando fono 
vigorofamente fcoíTi. 

SCHIUMA , ufafi anche per 1' i m p u r i t a d i , 
che un liquore nel boll i re getta fufo alia 
fuperficie ; e cosí anche per quelle che íi 
levano da' meta l l i ne l l ' a r to della fufione ; 
dette anche /corta. V e d i SCORIA . 

SCHIUMA di piombo, é u n a forta d i fmal-
t o , di varj c o l o r i , prodotto dai f u m m i del 
p i o m b o . V e d i PIOMBO. 

SCHIUMA 3argento, é cib che comune-
mence chiamiamo /;V¿zr§/V/o d'argento. Ve-
d i LITARGIRIO. 

SCHIUMA di nitro* V e d i SALNITRO . 
ScHItí-

i 
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SCHIUMA di Sais. Vedi SALE, 
Zucchero della SCHIUMA . Vedi Z u o 

CHERO. 
SCHIUMA di bina y ocervogia. VediFEC-

CIA . 
S C H I Z Z A T O I O , ñrumento per lo piíi 

di í h g n o , o d'ottone, col quale s'attrae, 
© fchizxa aria, o liquore per diveríe ope-
razioni. 

S C H I Z Z O , quella macchia di fango, 
d'acqua, o d'altro liquore, che viene dal
lo fchizzare. 

SCHIZZO, termine di Pittura, fpezie di 
difegno fenza ombra, e non terminatoj 
ovvero 

SCHIZZO, preflb gl'Ingleíí efquiffê  nel-
la Pittura Franzefe, termine che fignifica 
i l primo abbozzo, o difegno allagroífa, d' 
una pittura ; il primo penfiero d' un dife
gno delineato in fretta con qualche pietra 
o térra , ovvero in colori fulla carta, ful-
ía tela, o fimili \ per pofcia finirlo, e di-
pingerlo , o intagliarlo. V e d i D i s E G N O , 

Non volle occuparfi a fare un difegno 
finito e corretto; ma fullo /¿7;/a2o mife ma
no aü'opra. — La parola Inglefe viene 
dal l ' I ta l iana/^/«o , nel primo fígnificato 
di macchia di fango y &c. poiché unofchiz-
zo di pittura non rapprefenta, per cosí di-
r e , altro che zacchere, o macchie di colori. 

S C H O L A R U M Domejlicus. Vedi D a -
MESTICUS . 

S C H O O U B I A H , una Setta fra i M*-
fulmani, o Maomettani, il cui particolar 
dogma íi é , che i Sunniti non fono punto 
da preferirfi ai Sciiti o Rafadhiti, cio¿ gli 
artodojfi agli eterodojjl ; ma che si gU un i 
fihe gli altri fono egualmcnte veri Cre-
denti. 

Gli Schopubiah, percib, farebbero pro-
priamente i Latitudinarj del Maomettifmo ; 
puré non fono riguardati dall'una, o dall' 
altra Partita, come migliori de'Gcntili, o 
Pagani, fe non in quanto il lor nome gli 
diftingue da quefti, Vedi DEÍSMO, &c. 

V i fono moltiffimi Mufulmani, che dan-
JTO in quefta Setta, ma fegretamente j per
ché il Mapmettifmo , come molte altre 
Religioni, é nimico dichiarato della tolle-
ranza. Vedi M AOMETTISMO , TOLERAZIO-
Í>JE , LIBERTA* di cofcienza, &c. 

SGÍABLA, * una forta di fpada tagüen-
$e, p fcimitarra, oyente una jama aífai lar-
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ga, e pefante; groífa nella cortóla, e ua 
poco rivolta, o curva verfo la punta. Ve
di SPADA. 

* La parola e formata dal Tedefco Sabel, 
che fignifica lo fieffo , dallo Schiavom 
Sabia, una fpada o coltellaccio. 

I Turchi fono efpertiííimi nell'ufo della 
fdabla, ch'é l'arma, la quale ordinaria
mente portano al flanco, &c. — S i dice, 
che con queña poflbno fparcire un' uomo 
da capo a pié , d'un fol colpo. 

S C I A G R A F I A , OSCIOGRAFIA, ilprof-
filo, o fezione di una Fabbrica, per mo-
ílrare la di k i parte interiore. Vedi SE-
ZIONE , e PROFFILO. 

S C I A G R A F I A , nell' Agronomía, &c. 
é un termine ufato da al-cuni Autori per 
l'arte di trovare V ora del giorno, o del
la notte , mediante i'ombra del Solé , del
la Luna, delle Stelle, &c. Vedi OROLO-
GIO a Solé, 

S C I A M A N Z I A , * SCIAMANTIA, una 
forta di divinazione , altrimente chiama-
ta Pfychomantla. — L a Sciamanzia , fra 
gli Antichi , era l'Arte di follevare e chia-
mar fufo i Manes, o V anime di perfone tra-
paífate, per dar ragguaglio di cofa avveni-
re. Lo üregone , che fcongiurb 1' anima di 
Samuele , per predire a Saule il fucceffo del-
la battaglia, ch'egli era per daré, lo fece 
per Sciamanzia. 

* La parola e formata dal Greco , cxict y 
ombra, ufata metafóricamente per /' ani
ma , e [¿OIVTBCÍ , divinazione. Vedi DI
VINAZIONE . 

S C I A N C A T O , che ha rotta, o guaíla 
1' anca} zoppo. 

S C L A N C A T U R A , necavalli, un male 
del cavallo, quando egli ha torto, o slo-
gaío la fuá anca, cioh l'oíTo ch'é tra'l flan
co e la cofcia, coficché ne vengano a re-
laífarfi i ligamemi, che tengono l'oíTo nel 
fuo debito luogo. 

I fegni della fciancatura fono, che il ca
vallo zoppichera molto, e andra alia ban
da , ñrafcinando la gamba dietro a sé j e 
Tanca, ch'é ñroppiata, farapiu baífa dell' 
altra; ícemandofi la carne ful lato della 
groppa. 

S C I A R A P P A , radice medicínale di er-
ha, fimüe a'gelfomini della notte, che vie
ne dall'Indie Occidentali. Si chiama altri
mente Jalapa, Vedi JALAPA. 

r S C I A R -



^ r t A P ^ A in Ingl^"e cut-water , i l E-
d ^ a p r u a ' d i » Vafcello fouo lo Jpro-

Ved i VASCELLO. 
' r S C I A T I C A , nella M e d i c i n a , la gotta 
n e l i ' a n " . Ved i GOTTA . 

S C I E N T I F I C O , qualcofa d i relativo ab 
je {ckme p u r é , e piu f u b l i m i ; o v v e r o , 
cib che abbonda i n í c i e n z a , o cognizio-
ne . VediSc iENZA ,COGNIZIONE, 6 PEDE . 

{ja1 opera, un m é t o d o , & c . fi dice c t -
fere jeiemifico, quando egli é fondato fulla 
pura ragion delle cofe, o condotto intera-
mente su i di leí p r i n c i p j . Ved i MÉTODO . 

Nel qual fenfo , la parola tta oppofta a 
•narrativo, a rb i t r a r io , o p i n a b i l e , p o f i t i v o , 
i t en íab i l e , &:c. 

S C 1 E N Z A , * nella F i lo fof ia , una chia-
• ra e certa cognizione di qualche cofa, fon-

data su principj e v i d e n t i , o fulla ditnoftra-
z i o n e . V e d i COGNIZIONE. 

* La parola e formata dal Latino , Scien-
t i a , da fe i re , /apere . 

In q u e í i o fenfo, i l dubbio é o p p o ñ o al
i a Scienza \ e i ' oppinione é i l mezzo fra 1' 
uno e l ' a l t r a . V e d i DUBITARE, e OPI-
NIONE. 

G l i Scettict profeífano d i negare , che noi 
abbiamo cofa tale , q u a l ' é hfeienza; c ioé , 
chiare e certe not izie di alcuna cofa , ca
p a d d i produrre un ' a í foluta convinz.ionc. 
V i d e SCETTICISMO . 

I T e o l o g i fuppongono tre forte ái feien-
za i n D i o : la p r i m a , Scienza di mera co
gnizione i colla quale D i o conofee fe ñ e í í o , 
e tut te le cofe p o f f i b i l i . — L a feconda , 
Scienza di vifione, colla quale egli conofee 
tu t te quelle cofe, che ha r ifoluío di fa re , 
o di permettere, nello flefíb ordine i n cu i 
egli ha r i foluto di fa r le , o di permetter le . 
•— La terza , una Scienza media, o interme
dia, per cui egli conofee cib che g l i A n -

, ,geli , e g l i U o r n i n i faranno, i n certi cafi , 
e in certe c i r c o ü a n z e , s'ei r i folve di met-
t e r v e l i . 

Si difputa grandemente fra i T e o l o g i Sco-
laftici , fe v i fia, o n o , una tale Scienza 
medía in D i o ? La ragione, per cui alcu-
« i dubitano, íi ..é j perché la medefima 
non fi confti bene coi loro Schemi partico-
W i d i Prefcienza , & c . V e d i LIBERTA', 
HECESSITA:, &e . 

SCIENZA di Condizionaíi. V e d i CONDI-
2I0NALE. 

Tom. VIL 

S C I 38-5 
SCIENZA , é p iu particolarmente ufata 

per un formato Si í lema di qualche parte 
di conofeenza ; che comprende la dottrina,,, 
la ragione , e la teór ica delia cofa , fenza 
farne un' i r í imediata applicazione ad a lcuni 
ufi od oíEzj della v i t a . 

N e l qual fenfo, tal parola fi ufa in op-
polizione ad arte. V e d i ARTE. 

Per v e r i t a , la precifa nozione di un'arte, 
e d i una feienza, e la lor d i ñ i n z i o n e g iu í t a 
e adeguata, non paiono ancora bene hab i 
l i t e . Ved i la PREFAZIONE di q u e í i ' O p e r a . 

Quanto al numero , ed alia d iv i í ion del
le Scienze, i l Sr. Lockc ¡e l i m i t a c o s í : t u r 
to cib che puo cadere entro la capacita 
de l l ' i n t e l l e t t o u m a n o , é , p r i m o , o la na
tura delle cofe , eolle loro reiazioni , e la 
loro maniera d'operazione : o v v e r o , fecon-
d o , cib che V uomo flefíb dovrebbe fare 
eome agente volontar io e razionale , per 
ottener qualche fine , fpecialmente la f e l i 
c i t a : o v v e r o , t e r zo , i modi e i m e z z i , 
con cui la cognizione si d i q u e ñ o che d i 
queilo vien confeguita e comunicata: con 
che la Scienza puoí í l propriamente divide-
re in quefte tre fpezie. 

P r i m o , la conofeenza delle cofe , delle 
loro c o ñ i t u z i o n i , proprietadi ed o p e r a z í o -
n i , material i o i m m a t e r i a l i . — Q u e fia , i (i 
un fenfo della parola un po' piíi eftefo, fi 
pub chiamare, ^-ÍYJI , o Filofofia Natura-
le, — I I fine d i quefta -é la pura veri ta fpe-
cu l a t i va , e tu t to c i b , che fommini f l ra alia 
mente de i ruorao quaícofa d i fímile, cade 
fotto quefio capo; o fiafi D i o medef imo, 
g l i A n g e l í , g l i S p i r i t i , i C o r p i , o qualfi-
vog l i a delle loro affezioni; come n u m e r o , 
figura, & c . V e d i FÍSICA, e FILOSOFÍA . 

Secondo, mpa%<nKri, Parte di rettamentc 
applicare le n o ñ r e proprie potenze ed azio-
n i peí confeguimento d i cofe buone ed uti» 
l i . — L a piu coní iderab i le fotto quefto ca
p o , f i é 1' Etica, che confifte nel ricercare 
e fcegliere quelle regó le e mifure delle azio-
n i umane, che conducono alia f e l i c i t a , e 
i mezzi di prat icarle . I I fme di queí lanora 
é la pura fpeculazione; ma ragione e d i -
r i t t o , e una condotta ad eífo conforme. 
V e d i ETICA, e MORALITA". 

T e r z o , aniitiam^no la dot t r ina de'fe-
g n i . — É í T e n d o le parole i piu ufuali fe-
g n i , fi nomina quefta acconciamente ab-
bafianza Ic^/cv? y i l cui aíFare fi é di con-
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fidcrare la natura d e i f e g n i , de' quali fa ufo 
la mente per intendere le c o í e , o per i l t cn -
dere ^la fuá cogaizione ad a l t r i . Le cofe 
vengono r app re í en t a t e alia mente per le idee; 
e 1' idee degli uomin i fi comunicano dalT uno 
a l l ' a l tro per mezzo di luoni a r t i c o l a t i , p di 
paro le . Le confiderazione adunque de í i ' idee , 
e delle parole, come grandi ftromenti deila 
cognizione , fa una parte non difpregevo-
le della conlemplazione d i q u e l l i , che vo-
gl iono efarainare , o ricono|cerc i ' umana 
cognizionjs in t u t t a l a d i le ief tenf íone . V e 
d i PAROLA } LINGUAGGIO, & c . 

Q u e ü a pare la p r inc ipa le , la piíi gene-
r a l e , ed egualments naturale divifione degli 
ogget t i del no í í ro i n t e l l e t í o : concioíTiacofa 
ene un uomo non pub impiegare i fuoi pen-
fier i in torno ad a l t r o , che o alia contempla
c i ó n delle cpfe ftefíe per ifeoprire la yer i -
t a , o in torno alie cofe, che fono i n d i luí 
po t e r e , e che fono le fue proprie az ion i , 
peí confeguimentp de'fuoi propj í i n i ; oy-
vero in torno ai f egn i , de' quali la mente íi 
ferve , si nell ' u n o , che nel l ' al tro , ed alia 
retta difpofizion de'medefimis P^r fuá piíi 
chiara in formazione . — Come t u t t i e tre 
queí l i capi i me, le cofe i n quanto elle 
fono conofcibjl i i n ^ é m e d e í i r a e ; le azioni , 
i p quanto elle dipendono da noi in ordine 
ajla f e l i c i t é ; e ' l resto ufo dei fegni i n or
dine alia cogniz ione) fono toto ccelo diffe-
ren t i ; paiono cífere le tre gran Provincie 
del M o n d o in te l l e t tua le , interamente fe pá
rate e dif t inte i ' u n ^ daU 'a l t r a . Ved i CO
GNIZIONE, 

Accademia delle SCUENZTS , V e d i l ' A r t i -
C0lo ACCADEMIA . 

S C I L L A , o SQJLLA , la cipolla marina; 
planta m e d i c í n a l e , del l^ fpezie delle c ipo l -
í e , ma aífai grande i portara principalmen
te dalla Spagna: adoperata folo i n infuí io-
l i e , e cib generalmente i n aceto) i l che la 
yende e m é t i c a . 

V i fono due forte d i fcille, mafchlo, e 
femmina: h mqfchie fono bianchicce, e le 
fsmmins rofficce i ond'elleno fon puré dif t inte 
Colle appellagioni di fcille Bianche, ¡cilUal-
htí i z fcille roffe % feillíC rubra, 

L a loro in fu l ione , quando fi fa boíl i r é , 
fino alia confiftenza d i fc i roppo , con m e l é , 
í i chiama oxymelfeilliticum, nelle botteghc, 
€ r i í i ene le fteífe proprietadi . 

L e /ciUe detergonq potentemente, e net-

tan vía ie adefioni vifeide nelle bu del! a , ,e| 
i r r i t ano genti lmente lo í l o m a c o alt ' m& 
%tone. 

S o n ó anche , come t u í t e je forte d i ci
po l l a , mol to d iu re t i che , e percib i n gran, 
i e i l i r m , preffo a l c u n i , nelle idropi í ie : fe 
la ior infufione é m i ñ a con acqua d i cinna-
m o m o , d i rado faran v o m i t a r e , ma opere-
ranno per abbaffo, e con gran fo rza , per 
o r ina : appena v ' l cofa piü cfEcsce d i que
de fcille ne l l ' afme, e i n tut te le oflruzia-
n ¡ , od infarzioni de' po ímoni , le quali í | 
hanno da rimovere con deterfivi ed efpetto-
razionL Sonó anche ftimate a l e í í i f a rmache , 
e per tal mo t ivo hanno un luopo nclla T ^ -
riaca Andromachi. 

S C I L L í N O , Shilling, » A moneta I n . 
glefe , ¿ ' a r g e n t o , eguale/'a dodici foldi 
(tmelve-pence); ovvero la ventefima parte 
d' una l i ra d i quel R e g n o , V e d i LIRA , e 
PENY . 

? Freherus fa derivare il Saffone fc i l l íngj 
dondp ¡1 sh i l l ing Inglefe ^ da una conu? 
zione di fiiiqua; provandone la deriva-
zione con parecchi tefli della Legge, e 
fra altri celia X X I . Legge, de annuis 
k g a t i s . Skinner con maggiore probabi? 
Uta la deduce dal Saffone Scild , feudo $ 
a cagione ddlo Sendo $ arme che vi fia 
fopra, V e d i C o m o . 

Si o í í e r v a , che non fi batteano fdllinit 
o pezze d i dodici foldi , i n I n g h i i t e r r a , 
fin' a ü ' a n n o 1^04; e que f t i , Stow g l i chia-? 
ma groatt ( monete di 4 foldi T u n a ) , ben-
ché Fabián ne faccia menziooe fo t to i l no-
me d i fcelliniy 34. H e n . V I I I . 

G l i Oiandef i , F i a m m i n g h i , e Tedefchi 
hanno parimente i loro fctllini; det t i fche* 
lin f fchilling ¡ffiielling, fcalin, & c . M a n o n 
eíTendo queí t i del pefo e finezza degli fctl
lini I n g l e f i , non corrono fullo í k í f o piede. 
r - L o feillino Inglefe vale eirca 23 foldi d i 
F ranc i a ; quel l i d ' O l a n d a , e d i Qermania , 
eirca undici foldi e mezzo . Que l l i d i Fian-
dra , nove in circa . G l i fcillini Oiandefi fi 
chiamano anche fols de grofŝ  p e r ché egua-
l i a 12 g r o í i i . I Danefi hanno fcillini d i 
rarpe, che vagliono» circa f d ' u n fardino 
fierlino. 

é c i L L I T I € 0 ^ « £ » . V e d i 1' Ar t i co lo V I 
NO. 

S C I N T I L L A R E , sfavll lare, tramandarq 
f c i n t i l l e . — S i ufa corauncmente per n« 
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fpíenderc t remolando, quafíché nei t remo-
k r e p a i a ^ c h ' c í c a n o i c m t i l l e . 

S C I O L T O , ndl ugnaf parlando d i ca-
vúW Vedi UGNA . 

S C r O T T I C A j o SciÓPTICA , -una sfg-
ra o globo d i k g n o y con un buco , o per-
fbrazion circolare, e n t r o cui é coliocata una 
k n t e • —" E ^ ' ^ accomodata di modo , che , 

gui ía deU'occh io d i un a n í m a l e , pub ef» 
íere girata in torno per ogoi ve r ío 5 per fer-
virfene negli f p e F i t ó e n t i della Camera Of-
cura. Vedi ' CAMERA OSCURA O 

S C I R A . Ved i SHIRE. 
S C I R E - F A C I A S , un mandato g í u d i z i a -

l e , in Ingh í i f e rTa , i i piíi delle volte ufato 
per c h i a t ó r e un ' uomo a moflrar caufa o 
fagiott'e alia1 Corre y da e i i f qiidlo-efee , per-
ebé non fi abbia da provare, o adempiere 
i'efeeuzione di un giudicio da to . 

Qüef tó mandato nen fi concede j fe non 
quando é fpirato un ' a t o o ed- un- giorno 
dopo la fentenza da ta : 

Scire-fadaff fopra una peña pecuniaria , 
ha luogo fo íamen íe un 'anno ed un giorno 
dopo F impof iz ion d e ü a ^ena. — A l t r i m e n -
t i , egli é lo fteffo che i l mandato di ha-
íere facías feifimm. Vedi- H ABERE faciar, 
& c . 

S C I R I N G A , * uno í l r u m e n í o , che fer-
ve ad imbevere , o fucchiare una quant i ta 
di qualche fluido, ed a fchizzarla or efpei-
ieria con viofenza. 

* La parola e formata dal Greeo ̂  ávpiyQj 
o dal Latino, í yr inx , cannella. 

La fciñnga é fatta d' un c i l indro cavo , 
come A B C D ( Tav. Ickoftatica, fig. 26.) 
guernito di un piccol tubo al fondo, E F . 
I n quefto c i l indro , v ' é un' embolo, K , fac-
t o , o almeno coperto di pe He , o d' altra 
mater ia che facrlrfiente imbeve r u m i d o ; 
e i i quale riempie la cavira del- c i l indro y 
d i m o d o , che né a r i a , né acqua poffapaf-
fare i ra r u n o e 1' a l t r o . 

Se, dunque , i l picciol capo da! tubo F 
f\ mette nelF acqua , e V embolo fi t i r a ím*. 
^ ^ l ' acqua afcendera nella cavita? lafeiata 
dair embsh: e coito fpignere ind ie í ro i ' em-
WÍ,O 3 ell.a farva eon violenza di nuevo cae-
ciata f u o r i per lo fteffo t u b o E F : e fem-
p r e , con tanto maggior impe ta verra i 'ac-
qua mandara f u o r i , e a tanto maggior d i -
ü a n z a , quamo rnaggiot e la fo rza , o la 
^ e l o c i d con cui V embolo h fp in to a b b a í f o . 

SCI , * * 
Queíl5 a fcendlñ ienro del!' acqua fi a t t r i -

buiva dagli A n t i c h i , che fupponevano u n 
plenum , a l l ' a b b o r r i n i e n í o , che ha la N a 
t u r a , per lo Vacuo : ma i M o d e r n i , pi t í 
F a g i o e e v ó l m e n t e , e anche piíi i n t e l l i g i b i l -
roeme, lo artribuifeono alia preffura deU" 
Atmosfera fulla fuperficie del fluidb. V e d i 
ARIA , e VA,€U0. 

P e r c h é , col tirare su V émbolo, F aria l a 
feiata nella c a v i í a d e i c i l indro dev' eífer eftre-
mamente rar i f icata; eofícché non fervend© 
el la piü lungamente d i con í rappefo a j í ' a r i a 
elie caries la fuperficie del fluido; quefia' 
prevale ,' e sforza 1'aequa a montare pe í 
p icciol tubo nel eorpo áelh feiringa. 

Effet t ivamcnte , la fchinga non é che 
una: fempiiee t romba da tirar acqua, e l 
acqua v i a ícende ful lo íleífo p r i n c i p i o , d i 
ella afcende nella comune í ro i t iba fucchian^ 
fe ; donde ne fiegue, che i ' acquá; non ver-
ra foltevata nella feiringa ad un ' a lrezza, 
la quale ecceda 31 p i e d i . V e d i ÍROMBA R 
e SUCCÍAMENTOV 

Le fekinghe fono di' itotatíHe ufo nella5 
Medic ina , e nella1 C i r u g í a . Con efíe fi a m -
min i f t r ano t c r i í l e i : e fi fanno i'e intezióni 
d'acque m e d i c i n a l i , & c . nelle f e r i t e , & c . 
Elle fervono anche pej» fare imeziom d i l i 
quen c o l o r i t i , d f cera l i q u e f a t í a , &€<,• n e l 
vafi a f e i o t á o feochi delie pa r t í d ' a n i m a ü , 
per farne vedere la difpofizione, latefiura j . 
le r a m i f i c a z i o n j & c . V e d i INIEZIOME . 

S C i R O P P O , * Sciloppo, e Sirsppoy SY-* 
ÉUPÜS, o Simput, nella F a m ^ « ^ , un gxa--
fo l iquore , o c o m p o f i z i o n e é ' u n a e o n f i ü e n -
za moderatamente fpeffa, fatta d i fughí 
t i n t u r e , o acque di5 frut ta , fiori, od erbe 
fatte b o ü i r e , e refe doler con zucchero, o 
m e l é ; e fi: prende per la' fa lu te , a per pla
c e r é . 

* Mcnzgc fa derivare la' parola Ingle/e Sf* 
r o p , che fignifica lo Jiejfo , dalf Arabo $ 
elschorab, p&ziom, formata dalla ra" 
dice fcherebe, befe. —Altri la traggo-
gono aai Greco, vápa, i&tirá, e ottcf? v 
fucco. Efthius , da av-pist wvb , a moti
vo che liquori di tal fon a eram moltoin 
ufo pr'effo i Shf , gente affai dilicata . 
Secando a H e r b e l o t , le parole f y r o p , e 
sherbet o fo rbe t , ( / b r f e í í o ) , vengonú 
arríendué daW Arabo, fcharab, che fi' 
gnifica qualunque fot ta di bevanda in ge
nérale .• 
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V i íbí io v a r í e forte cli fcJroppt ^ d e n o m í -

f ia t i dai varj f r u t t i , & c . da cui efli fono 
c ñ r a t t i ; come fcireppo d i v i o l e , d i fambu-
co , d 'affenzio, di papavero, & c . fciroppi 
e m e í i c i ; fciroppi lienterici, e aminefritici , 
&,e. fciroppi rkologoghi, phlegmagoghi, & c . 

SCIROPPO di Sapor , é un ' antico medica
mento , la cui bafe é di p o m i , con fughi 
di bugloíía- , anice , zafferano , & c . cosí det-
ío da Sapor, o Sapore, Re d i Perfia , che; 
vinfe l5 I m pe rato re Valer iano ; e i l quale íi 
fuppone efferne flato l ' i nven to re . 

SCIROPPO di zuccheroVedi F A r t i c o l o ' 
ZUCCHERO. 

S C I R R O , * SCIRRUS, S K I P P 0 2 , n d -
lá M e d i c i n a , un tumor d u r o , che non duo-
le , formato gradatamente , nclle part i m o l -
l i e glandulofe del co rpo ; alie volte inter
n o , ed alie vol te efterno. 

* La parola e Greca, fcrmata da cxlpaí̂ ' 
un pezzo di marmo. 

V i fono due fpezie d i fcirri; T u n o , che 
folamente comincia , e che fovente duole , 
quando fipreme colle d i t a ; l ' a l t r o , confer-
m a t o , e fenza fenfo ,. 

Lo fcirro nafce da una mater ia fpeíTa, 
vifcida , e probabilmente piena di fabbia, 
t rat tenuta e indurara nei p o r i , e i n a l t r i 
m i n u t i paí i i delle part i oftefe. 

V i fono degli fcirri duri come pietre y a l -
cuni fono penofi anche nel loro ñ a t o con-
fermato ,, e partecipano della natura d ' u n . 
cancro . 

S C I S M A ' , *• m g e n é r a l e , figniíka dim-
fjonê  o feparazione; ma fi ufa pr incipal
mente parlando di quelie feparazioni, che 
i ü c c e d o n o per diverfita d 'opp in ion i fra gen' 
te della fteffa R e ü g i o n e , e Fede. 

*': La parola s formata-dal Greco , o-̂ /a-ftae, 
fpaccatura, fejfura. 

C o s í d ice f i , lo Scifma ádlt diece T r i b u 
é ' I f r a e l e , . feparate dalle due T r i b u , di G i u -
da , e B e n i a m i n o ; Scifma de 'Per f ian i , 
fíaccati dai T u r c h i ed a l t r i M a o m e t t a n i , . & c . 

Pref íb g l i A u t o r i Ecckf iaf t io í>- 'ú-.grandé-
Scifína' árOccidente h ĉ ázWo) che avvenne 
nc' tempi d i Clemente V I I . e di Urbano 
V I . e- che divife la-Ghiefa per^ quaranta 
t> c i n q u a n t ' a n n i , e venne alia fine te rmi-
m t ó 1 coll". elezionevdi M a r t i n o V . . nel C o n 
c i l i o ' d i C o ñ a n z a 

I Cat to l ic i Roman i numerano trentaquat1 
t ro - Sc'tfm-nclla C h i e f a , , — C h i a m a n o ^ -

ma Inglefe la R i fo rma Anglicana . — G i l 
ínglefi p u r é , nella loro C h i e f a , a p p ü c a n o 
i l termine di Scifma alia feparazione del 
Non-conformifti i c ioé de' Preshj/teriani i. In-
dependenti , e A n n a b a t t i ñ i , i qual i con-
tendono per un' ul terior Ri fo rma . 

A l c u n i chiamano la feparazione de' Pto-
íeftant i dalla C h i e í a di Roma , Scifma; 
pajfivo , pe rché q u e ü a C h i e í a g l i ha r e c i -
íl dalia foa C o m u n i o n e . 

SCISMA negativo.- V e d i 1-ArticGlo N E 
GATIVO . 

S C I T A L A , S O T A LA , nella M e c c a n i -
ca , un termine ufato da alcuni Sc r i t to r i 
per una forte di ragg io , o razzo , che íla. 
in fuori dall ' aífe di una macchina , o ordi-
g n o , come un m a n i c o , o l eva , per v o l -
gerla i n giro , e maneggiarla , con efíb 
V e d i ASSE in peritrochio. 

S e i f ALA , o Scytala Lacónica•, nel 1' A n -
t i c h i t a , uno ftratagemma , o divifa dei L a -
cedemoni , per iferivere lettere fegre ta men
te ai loro cor r i fponden t i , di modo che fe 
veniíTero ad efíere intercet te , neffuno foffc 
capace d i k g g e r l e . 

A queft' ef íe t to aveano due r o t o l i , o c i -
l i n d r i , d i legno, perfettamente f i ra i l i ed 
egua l i ; uno de 'qual i fi teneva i n C i t t a , 
e l ' al tro dalla perfona , a cui la lettera era 
d i r e t í a Quanto alia le t tera , un i Ve^e' 
di - pergamena; síTai fot í i le venida ^vvol ta 
interno al ro tó lo , e su quella f d i v e v a í i 
quanto occorrea ; i l che f a t t o , íi je va va 
v i a , e m a n d a v a í i . al corrifpondente , rl qua-
i e , m e t i é n d o l a nello fíeííb modo ful fuo 
r o t ó l o , trovava le righe e le parole nella. 
í k í í a propia difpofizione, , in cui eranoquan^ 
do furono dappriraa fe r i t t e . 

Stimavano aíTaiílimo quefto fpediente ; 
benché , in vero , egli foííe fenz' arte , e. 
gofio abbaftanza : i M o d e r n i hanno ampia-
mente mig l io ra to un. ta l m é t o d o di ferive-r 
re . V e d i CIFRA . 

S G L E R O P H T H A L M I A , S K A H P O ^ 
0 A A M I A , una forta di ophtalmia, per 
cui 1'occhio é fecco, du ro , rofib , .e do-
gliofo ; e le ciglia par imente: tanto che 
non fi poflono aprire dopo i l fonno , fenza 
gran travaglio . V e d i OPHTHALMIA . 

S C L E R O T I C A , * n e l l ' A n a t o m i a , una-
delle comuni membrane de l i ' occh io , fitua-
ta fra V adnata ^ e la uvea , ella é afíai f e r -
ma cd opaca di d ie t ro ; ma trafparente f u l 

dar 



á a v a n t i . — ' B e n c h é in r í g o r e , la fola par
te diretana fia quel ía che fi nema Jclemi' 
ea: chiamandofi la parte anteriore propria-
mente cornea. V e d i CORNEA. 

» Za parola ¿ formata dal Greco axKvpor, 
duro j donde anche fclerotico . V e d i 
SCLEROTICI . 

JLa Sclerotica é un fegmemo d*una sferoi-
áe piu grande, che la cornea. V e d i O o 
CHIO. 

S C L E R O T I C I , medic ine , proprle ad 
indurare, e confolidare la carne, & c . delle 
p a r t i , cui elle fono a p p ü c a t e . 

Tal i f ono , la porcellana, i l porro dime-
ílico , la pu l i ca r ia , ñ folatro- d i g i a rd ino j 
& c . 

S C O G L I O , * rocca % RUPES, in Inglefe 
Rock) una gran m a í f a , o mafíb di pietra-
du ra , radicara nel terreno. V e d i PIETRA . 

* La parola Ingle/e e formata dal Greco-
pa^y r ima ' , crepaccio ^ feffura ; ep'ŵ da 
piíyvviicu, io rompo; onde pccalot , una' 
Jpia&R*a f̂ ffofa\ -— La voce Italiana 
rocca", ha la Jiejfa etimología . 

V i fono varj modi di r o m p e r é fcogljy 
c o n l e g n a m e , polvereda fchioppo, & c . V e 
di CAVA , LEGNO , & c . 

Abbiamo flrade , grot te , l a b i r i n t i , & c . ' 
cavati" nelle r u p i , o fcoglj . V e d i S t R A D A , 
GROTTA , LABIRINTO , & c . 

JÍHume di SCOGLIG , o di rocca . V e d i i ' 
A r t i c o l o ALLUME . 

Cri/iallo di SCOGLIO y o di rocca'r c quel* 
lo che fi fuppone fbrmarfi da una congela-
7,!one del fugo lapidifico ̂  che gocciola giu1 
negl i fcoglj , e caverne. V e d i GRISTALLO, 
e STALATTITE. 

Sale di SCOGLIO , o p iu í to í l o , di rocca.. 
V e d i 1' A r t i c o l o SALE . 

S C O I N O B A T E , SCHOSNOB ATES , * O-^Í-
rs3ÚTii!, un n o m e , che i Greci davano ai-
loro Bal la íor i di corda; det t i da' R o m a n i ^ 
funambuli. V e d i BALLERING da corda ^ § 
FüN AMBITLUS . 

* La parola e formata dai Greco , azolvos ^ 
tína corda y e ¡Scúm, io paffe îo. 

^ i Scoinobati y o p iut tof tó , Schenohati , 
erano f ch i av i , i cui padroni facean danaro 
j l o r o V dando d iver t imento al popólo coi 
loro giuochi d ' ag i l i t a e deftrezza . — M e r -
ĉ n^S:de arte gymnajiica, l i b . n i . c id ' a 
omque figure di Schenobati í eo lp i íe í econdo 
le Eietre aní¡che.ei 

SCO 0 f 
S C Ó L A G I O N E . V e d i SCOLAZIONE. 
S C O L A R E , dicefi dell ' andaré a l l ' ingiii f 

o cadere a baífo a poco a poco i l iquor i j 
o altre materie l i qu ide , o i i refiduo l o r o . 

SCOLARE , in fignifieato at t ivo , nella For -
t i f icazione, fignifica, levar l ' acqua , fecca-
r e , fognare. G l i Iñglef i dieono, . faigner f 
termine Francefe. 

Qu ind i fcolar il foJfo) vuo l d i r é , votare ,> 
o levar fuor i l 'acqua del foíTo , mediante 
cert i condot t i fotterra ; accib che fi po í í a 
paíTarlo piíi f á c i l m e n t e ; mettendo graticcj ' 
e giunchi ful fango , che v i r e ü a . V e d i 
F o s s o . 

S C O L A S T I C O , ayo'Ktí.TiKoi, qualcofa chc: 
appartiene alie Scuole ; ovvero cib , che 
v ien ' infegnato nelle Scuole. V e d i SCÜOLA .• 

SCGLASTICO , SCHGLASTICUS , fu per 
lungo tempo un t i t o lo d i onore ; alia prima' 
dato folamente a q u e g l i , che fi diftingueva-
no per la loro cloquen2a , nel declamare 
& c . V e d i ORATORE, SOFISTA, RETTORI-
€A . - - t y - * -

Dopo Nerone , 1' appellagione di ScHO-"' 
LASTTCÜS fu anche data a^l i A v v o c a t i ; e 
fia a l t r i , a Socrate ed Eufebio, S tor ic i E c 
clefiaft ici , ch? erano-Avvocati a G o ñ a n t i n o -
pol i ; . Cof tán r . HarmenopukrT la ebbe anch' 
egli nel d u o d é c i m o Secólo , con parecchj a l 
t r i . V e d i AVVOCATO, e DIFENSORI . 

Apprefíb , SCHOLASTICUS venne r iñre t to4 
a q u e l l i , che aveano i l governo delle Scuo
le Ecclefiaftiche , ñ a b i i i í e fot to la p r ima 
Razza dei Re Francefi , e i quali i ñ r u i v a -
no i cherici d i ciafeuna Chie fa , pr ima nel i ' 
U m a n i t a , pofeia nella Teolbgia e nella Li
turgia. — Q u e ñ i fi nomavano anche Primi-' 
cien- Efcolafires & Theologaux , P r im ice r i ' 
Sco laü ic i e T e o l o g i c i : fe la Chiefa era fi-
í uata i n una G i t t a , \o' Scholajiicus h chia*' 
mava Cancelliere . 

Preffo i G r e c i , SCHOLASTICUS , S p ^ x a r í - ' 
xo? , era puré i l nome d i un O f i c i o , o D i -
gnita", cor r i fpondénte al no f l ro , Teólogo.—r 
Per v e r i t a , Genebrardo offerva , che pro» 
priamente norwfi applicava fe non a gente1 
di letteratura genéra le , e di belle p a r t i , 
e ch'era ben nota al M o n d o i n cotal ca-
ra t t e re . 

Cosi S. Girolaino riferifee, che Serapio^ 
ne fu f o p r a n n o m i n a t o . y c ^ o / í ^ / V ^ í , a cagio-
ne della dilicatezza del fuo ingegno: PFa-
lafñd Strabone chiama i l Poeta Prudenzio,-, 
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Scholafiicm ¿- Fortunato s' appéna^a S d o l a -
fiícijjimus. 

SGCLASTICA Teología , é quella parte o 
fpezie d i T e o l o g í a , ehe fpiega , e difcufce 
%ueíl¡oni , con ragione , e eon a rgomen t i . 
V e d i TEOLOGÍA , 

N e l qual í'enío ella fía, ia buona m i f u -
ffa, oppofta a Teología pefitiva , la qual é 
fondata fu l i ' autorita de^Padr i , de5 C o n c i l ; , 
& c . V e d i P o s i T i v c f . 

L a Teologm Scolajlkâ  a guifa della Scuo-
la di Piatone , ha avuto le fue í r s i ' a r i e E í a -
éit o Periodi r V antica T \ ^ mez,zana\ e la 
nu$va . 

1? amlca commeih íotto Lanf ranco , A r -
civefeovo d i Canter¿my, ovvero , piü pro-
p r i a r a e n í c , fo t to P i e í r o L o m b a r d o , i l Mae-
ñ r o delle Sentenze; e du ró circa 200 anni j 
t e rminando fot to A l b e r t o M a g n o . 

SueceíFe a quella la Teología' Scolaflica mez-
zMna , che duro 100 anni i n c i r ca , í ino a' 
g iorn i di S. T o m m a f o d5 A e q u i n o ; durante 
i l qual tempo , la Filofofia P e r i p a t é t i c a fa 
portara al colmo della fuá r iputaz ione . V e 
d i PERIPATÉTICO . 

L a terza Eta comincib fot íó Durando r t i 
quale íi diede per antagonifia di S. T o m m a 
fo, i l Capo del l ' Eta mezzana. Dopo i l d i 
l u i tempo 1' ingegno degli uomin i andavafi 
p i ü e p iu affotdgliando 5 e la Scuola p r i n c i -
f ib ad eífere interamente o e c u p a í a i n ft ivo* 
Je, qu i i l i on i . Si difputava , con gran ca lore , 
d i mere formal i tadi 5 e fíillavaíi i ! cervello 
i n gh i r i b i zz i , per aver maggior campo d i 
combatrere . 

"Lz Teología Ssolaflka é ora caduta nel fuo 
« l a g g i o r difpregio ; ed appena v ' é l uogo , 
©nde a lei fi ge t t i lo fguardo; eccetto in a í -
cune U n i v e r f í t a d i , ove per antica i n í l i t u z i o -
He fuffifíe ancor l ' obb l igo d ' infegnarla . 

S C O L A Z I O N E , o Scolagionê  nella me
d i c i n a , i i p r imo grado, o ftatodel malfran-
cefe j detta anche Gonorrea. V e d i VENÉREO , 
« GONORREA . 

í f D r . Coskburn, ed a l t r i dop© í u i , pre-
tendeno che la Jcolazione coafitta i n un5 u l -
«erag ione del íe bocche delle glandule d e i r 
urethra negli u o m i n i , e delle lacuee glan-
dulañ nelie donne ; eaufata dal i ' infinuazio-
« e d' una materia acrimonica , e purulenta 
o marciofa , comratta da una perfona infer
ía in aciu coituí. 

D a que í l e glandule efee, o fcola una ma

teria a c u í á , corrofiva , accompagnata coíí5 
calor d' o r i n a , con inf iammazione e contra-
z ion de! fríe-mm, e della parte inferiore del 
penis , & c . i l che fa cib che ufualraente í i 
ch iama.pr imo grado dei male . V e d i CÍÍOR-
¡5EE , 82c. 

U n a fcolagicne apparifee alie volte piíi pre-
í lo , ed alie vol te p iu fardi , b e n c h é gene-' 
r a í m e n t e in tre o quat t ro g io rn i incirca do» 
do i l r icevimento dell5 infexione; e íí feopre 
da sé per lo fcolamento , & c . del penir, con 
infiammagione del!a: g lándula o gliianda , o' 
fia noce del membro v i f i l e . 

Se la perfona é affetta con una phimofn'r 
o paraphimofis j fe lo f co l ámen to é d3 tana-fot^ 
tH confiftenza , d 'un color gial lo o verde , 
® i n gran quant i ta , coi te í l icol i gonfj , íi 
chiama ufualmente gonorrhxa virulenta ; e 
allora fi ftíppone , che la fcolazione fia nel 
füo fecondb grado . V e d i PHIMOSIS , & c . 

A l c u n i A u t o r i credono, che in quefto gra
do, o (lato, T infezione fia g iuntaa l la mafia dei 
fangue, eá 'úeJjcuU, o vc fc i ehe í t e femi-
nali j - a l t r i pretendono, che i í i n t o m i íi pof-
fono a t t r ibu i re all' eífere lo fcolamento , o 
'üir%sr piu cor rof ivo ; cofa , che lo rende at-
to ad i r r i t a re j ed mfiammare le part i adia-
centi 

La cura d 'una Scolaziom confifte i n pro-
pek evacuazioni , come pnrganfi di ealomd 
( V e d i CALOMEL ) , emulf íon i r e í r r g e r a n t i , 
polveri , & c . emetici d i tur peto , e finalmen
te , terebinti p ropr j , & c . a' quali alcuni ag-
giungono i decotti d i lignumvita, & c . Quan-
í o a' r imedi e f t e rn i , fi comprendono quefii 
generalmente fotto la fbrma di fbmentazio-
m f c a í a p l a f m i , linimenti j - e lozibM. 

A u t o r i r ecen t i , e fpezialmente i l D o t t o r 
Cockburn , hanno in f in i t o fulla cura della 
Scelazione mediante una par t ico lá r iniezio' 
m \ fenza F ufo di qualche altra medicina . 

Q u e ñ o ha- dato campo ai eiarlatani , i 
q u a l i , affettando d i fare lo fteíTo colle lo ra 
iniszioni, repr imono generalmente lo fcola
m e n t o , e fanno un malfrancefe confe rma to» 

I I rainerale di mrjjítfo, i l cahmel̂  & c . da-
ú in piccole dofe, e cont inuat i per qualche 
t e m p o , di modo che abbian1 etfetto i n via 
d ' a l t e ra t iv i , fono fiati ú l t i m a m e n t e aífai fii-
m a t i quanto al fucce í fo : G l i unguesfti mer-
e u r i a l i , adope ra í i i n picciola q u a n t i t a , d i 
modo che non producano la fa l ivaz ione , gua-
r i feono , come vien d e n ® , t u t t i i gradi del 

m a l í r a a -



.íBálfeaiicefe : queda pratica é üftíále a M c m -
pel ier i i & c . V e d i SALÍVAZÍONE, MERCO-

j l S1- Becket̂  nelle Tran fas ion i Pi lofof i -
cbe? s accinge a moftrare , . che k malat t ia ? 
ja quale ora dagÜ I r g l e f i , clap, cioé /ÍO/ÍJ-

s1 appella, é l a fteífa che ilbuxning^úoh 
bruciore o r ifcaldazione) dei loro Antena-
t i ; fotto i l qual nome ella fu cono íc iu t a per 
parecchie eendnaja d 'anni pr ima d e l l ' o r i g i 
ne comunemente íuppof tade l raalfrancefe; e 
che 1'appellagíone ¿«ra i??^ , o brennlng y ¡kc. 
non venne d i í c o n t i n u a t a fe non -quando co-
ininci5 quclla di clap. V e d i BURNING . 

J a un manufcr i t to si aníico, ch5 Enrico í V . 
Jírden, Ch i ru rgo di quel Pr inc ipe , defini-
f ce i l bunning s ciah b ruc iore , per un certo 
interno calore ed efcoriazione ázV? ufethra ; 
i j che , come oíferva i l Becket ^ c i da 
un ' idea perfetta d i cib che ora fi chiama 
clap , c ioé fcolazione. Pe rché le frequenti dif-
fezioni d i q u e i l i , che haneo foíferto ua t a l 
male , hanno .moftrato ad evidenza , che 
V urethra h fcorticata dalla vimlenza della 
mater ia , la quale ricevettero dalla donna 
i n f e t t a : la qual efcoriazione, od ulceragio-
ne , a g g i u g n ' e g l i , non é confinata aü'o/fo?-

Ja , o boccuzze delle glandule mucofe dell3 
urethra , com' é flato ú l t i m a m e n t e i m m a g i -
n a t o ; ma pub egualmente attaccare qualun-
que parte át\V urethra, 

I I ca lore , o b ruc io re , che t a l i perfone 
fentono nel fare acqua, h una confeguenza 
d i queft 'efcoriazione áúV urethra ; i f a l i con-
t e n u t i ne i l ' o r ina pugnendo ed i r r i tando le 
fibrilla, o fibreíte ner.i'ofe d e l l ' « m ¿ r ^ , cosí 
fpogliata della fuá naturale membrana . V e -

. d i R.ISC ALDAZÍONE. 
SCOLAZIONE , i n Inglefe .nelia ¡M-e' 

d i c i n a , un ftuiTo d ' u m o r fot t i le dalf « w ^ v r . 
V e d i FLUSSO, URETRA, &C. 

Quef ta , o una gonorrea femplice , fucce-
de d i fpeífo alia cura d 'una gonorrea viru-
lenta, ed alie voke r imane of t ina ta , anche 
dopo Pufo della falivazione. V e d i GONOR
REA . 

Quefta forta d i fcolazione pub derivare , o 
da una troppo grande relaí fazione delle g ían-
aule d e l l ' « r í í ^ m , ovvero da una eorrofione, 
od efulcerazione delle medefime . Ella appa-
n í c e fpeffiffimo, dopo che una gonorrea é 

i t a t a , o lungo ternpo fenza cura , o mal ma-
Aeggjata neila cura medef ima; come fareb-

fce per r ufo ái iniezioni corrodenti ed acri^, 
e fimili . 

Pub qui anche fuccedere che le glandule 
í i eno u lcé ra te dalla materia delio fcolaaien-
t o , ? k qual ' é fovente acuta abba í l anza per 
ta l ' efFetto c 

U n a fimile fcolazione é d i í l m t a dalla g-a-
í iorrea fempl ice , non folo peí co lo re , e per 
la confilienza della materia evacuata , n í a 
anche pella maniera con cui ella fe ne va* 
La materia della fcolazione fe ne va tanto m 
un t e m p o , che ne l l ' aitro : ma quel la della 
gonorrea femplice fe ne vien via pr incipal
mente nell ' e rez ion i , e qaando i l pazieiue 
va a fclla . La materia della fcolazione é co-
munemente brunazza, ma quella d' una go
norrea femplice é bianca. Si agg iunga , che 
la continuazione d 'una vera fcolagione n o « 
é accompagnaia dadebolezza, o d 'a l t re cac-
t i v e confeguenze , e í i n tomi pericolofi ; n é 
rende gl i u c m i n i ine t t i alia procreazione., 
come £a la gonorrea femplice,. 

U n m é t o d o aftrir.gente é i l p íb convene-
vole in ambedue; fi fuppone che i l c a í f é , e 
i l clizret fieno l iqaor i proprj i n quefti c a í l í 
C o s í fono quel l i che fi fanno acidi con fugo 
d i l i m o n i , d i aceto, & c . V e d i C L A R E T . 

S G O L I A S T E , SCMOLIASTES , XÍ%&$m$i-9 
commentator , chiofatore ; un G r a m á t i c o , 
che fcrive Scbolia, cioé , annctazioni. , g lo-
f e , & c . fopra a tu ichi A u t o r i Greci . V e d i 
SCO LIO.,» 

S C O L I O , SCHOIIUM, %x&loy-> una ns-
t a , annotazione, od o í fe rvaz ione fatta op-
poriunamente su quaiche p a f í b , p ropof íz io-
ne , o fimili . V e d i GLOSSA , COMMENTA-
RI© , ANNOTAZIONE , & c . 

11 termine é alfa i ufato nella G e o m e t r í a , 
ed altre part i della M a t e m á t i c a ; o v e , dopo 
d 'aver dimoftrata la propofizione, fi ufa d i 
far vedere come cib potrebbe farfi i n alcua' 
al tro m o d o ; di da ré quaiche avver t imento? 
o pcecauzione su tal punto , per impedir-e 
g l i s b a g l j ; o d'aggiugnerne quaiche partico-
lar ufo od applicazione. Wolfius c i ha dato 
gran copia d ' a r t i e metodi curiofi ed u t i l i , 
una buona parte della F i lofoáa M o d e r n a , 
Ja deferizione degli ñ r u m e n t i m a t e m a t i c i , 
& c . i l t u t t o i n via d i Scolii, o Scholta alie 
rifpettive pi-opofizioni ne ' fuoi Elementa M a -
thefeos . 

SCOLOPOMACHÍERION, - s x ^ m -
X*fp'ü)}', nella C h i r u r g i a , una forta di fcar-

pe l l o , 
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|)ello , o co l t e l l o , cosí detto dai Greci , per 
la ra í íbmig l ianza cW egü ha al becco di un ' 
acceggia, o beccaccia. V e d i SCARPELLO. 

I I fuo ufo é di apr i re , e dilatare le flret-
í e ferite del petto j le po í t eme , & c . — Acqua-
pendente lo raccomanda per far aperture nel-
íe íd ropi f ie . 

E g ü íuole eíTer guernlto d' un plccolo bot-
tone alia pun ta , affinché fi poíla adoperare 
ad aprir le ferite del petto fenza pericolo 
4 i ferire i p o l m o n i . 

S C O L P I R E , in tagl ia re , Engraving * i n 
Ing le fe , l ' a r t e , o l ' a t t o d ' intagliare me-
t a i l i , pietre preziofe o fímili, e d i rappre-
fentare f igure , le t tere , ed altre materie o 
difegni fopra i medef imi . Ved i SCULTUR A . 

* J¿a parola Ingle/e e un compofio del la prc 
fofizione in , e del Greco ypú̂ co, io fcri-
vo. Benche Menage dope Salmajlo ) la 
faceta derivare dal Latino cavare, [ca
vare ^ incavare j altri dal Latino •> gra-
phiare ; ed altri dal Tedefco , graben , 
the fignifica effodere , /cavare. In Lati
no Ji chtama Sculptura e Ccelatura . 

is> feolpire in fenfo qu l dell ' Inglefe en
graving, é propriamente un ramo áúhScul-
tura; b e n c h é g l ' Ingle í i lo d i ñ i n g u a n o ge
neralmente dalla Scultura propria ; in quan-
to quefta, cVef f i chiamano anche enrving, 
cfprime la formazione d i figure, & c . folie-
vate in f u o r i , o di r i l i e v o ; laddove i l p r i 
m o forma figure p ó r t a t e indentro , od i n 
i fcavo . V e d i RILIEVO , e INCAVO. 

PreíTo i Francefi i i termine grávemer fi-
m i l e a l l ' íng lefe engraving , é di maggior 
e ñ e n f i o n e . E g l i inchiude ogni Scul tura , si 
quella che fi fa eolio fcarpello e col coltel
l o , fopra mar n i i , e l e g n i , i n r i l i e v o ; si 
quella che fi efeguifee fopra i metal i i , le 
p i e t r e , & c . col bulinos i n i f cavo . V e d i 
¿CULTURA, 

G l i I t a l i a n i non fanno differenza fra fcol-
pirey e intagliare, Scolpire, dicono , (i é fab-
bricare i m m a g i n i , o formar figure i n ma
teria folida per via d ' in t ag l io . Intaglia
re ^ í} é formar con taglj in legno , mar
i n o , o altra mater ia , c h e c c h e í l i a , feolpire 
o di r i l i e v o , o d ' i n c a v o . 

L o feolpire, engraving, d i c u i qui t ra t t ia-
m o , ü divide in varj r a m i , fecondo le ma
terie su cui vieiv efeguito, e la maniera d i 
efeguir lo . L ' or iginal modo di feolpire i n le
gno f i d i í l ingue ora col noipe di {cutting) 
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feolpire o tagliare in legno ; lo feolpire in me* 
t a l l i con acqua forte fi chiama dagli Ingle í i 
etching ; i l modo di feolpire con co l t e l l o , 
brunitojo , punteruolo , e rafchiatojo , Mns¡* 
zotinto o mtzia. t i n t a ; quelio fulle p i e t r e , 
p e r t o m b e , tkc. carving, o Jlone-cutting, ta-
gliar p ie t re ; e finalmente, quello che fi fa 
col bulino su i m e t a l i i , come in r ame , ot-
tone , acciaro, a rgento , & c . come anche 
fulle pietre preziofe, su i c r i f t a l l i , & c . r i -
t iene folo ( prsífo g l ' Ingle í i ) la fuá p r i m i 
t iva denominazione d i feolpire , engraving. 
V e d i MEZZATINTA, & c . 

QueíV arte di feolpire d"1 incavo é , per la' 
fuá maggior par te , di moderna invenz ione ; 
non avendo ella avuto la fuá origine prima 
del fedecimo Secólo . Ve ro fi é , che g l i 
A n t i c h i praticavano lo feolpire i n pietre pre
z iofe , e c r i ü a l l i , con buoni í f ima r iufc i tav 
e ne rellano ancora al giorno d' oggi alcu-
ne delle loro opere, eguali a qualíifia pro-
duzione di quef t 'u l t ime E tad i . M a l 'a r te d i 
feolpire fulle piaflre , e in pezzi di legno, d i 
fommin i í i r a r e flampe, od i m p r e f f i o n i , non 
fu conofeiuta fe non dopo T invenzione dei 
pignere a o l i o . 

U n a tale feoperta viene a t t r ibui ta a Mafe 
F in iguer ra , Oref icedi Fiorenza; i l qualeef-
fendo fol i to a prender impre f f ion i , d i quan-
to egli in tagl iava , in c re ta , e a g i t t a r e d d 
zolfo liquefatto in un tal raodello , o for
m a ; alia fine incontrb ¡1 modo di prender-
ne i ' impref f ion i in fulla carta , col i 'ugnerc 
quefta figura di zolfo con ol io e ñero di l am
pada. V e d i STAMPARE . 

I l fegreto p reüo fi fparfe ne' Paefi e f i e r i , 
e venuto alie man i di A lbe r to Durer e d i 
Lucas, lo m í g l i o r a r o n o grandemente, e co-
minciarono queí t i ad intagliare legno e ra
m e , i n che r iufcirono a maraviglia . 

SCOLPIRE in rame , s1 impiega a rappre-
fentare diverfi f o g g e t t i , come r i t r a t t i , i ( lo
rie , paefet t i , f o g i i a m i , figure , fabbriche > 
& c . o fecondo Toriginale i n p i t t u r a , o. g iu -
fia i difegni fatt i a tal propofito , 

Si fa col b u l i n o , o con acqua for te . —1 
Quanto al p r imo , non fa di biiogno che ut i 
piccolo apparato, con pochi firumenti. L a 
piaftra, che ¡ a v o r a t e , eífendo ben puUta , 
fi copre con una foíti l pelle di cera vergi-
n e , e su quefta fi mette i l d i feguo, fatto i t i 
piorabo ñ e r o , c re ía roflTa , o altra materia 
íenza gomma j e quefto fi frega , o calca 
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^ c l l a cera , la quale fe lo porta via . T ra f -
cortato cosí i l difcgno fulla cera, fe ne va 
¿eüneando Ja traccia nel r ame , con una 
punta, o fpil lo : pofcia fcaldando lap iaf t ra , 
€ levandone via la cera , la traccia o pun-
teggiatura v i r imane ; per poter ía feguitare, 
n levare , & c . fecondo i l tenor del difegno, 
col b u l i n o , che dev'efferc aíTai acuto , e 
ben tempera to . 

Kel la condotta del bul ino confifte í u t í a 
Tarte', per la quale non fi pub dar rególe ' , 
¿ipendendo i l .tutto dal l 'abi tudine , difpofi-
fione, e genio deirartefice . 

Gli a l t r i firumenti f o n o , un cufeino, o 
facchetto d i rena, da met te rv i fopra la pia-
/ I ra , per darle i neceífarj g i r i , e m o t i . 

— U n b r u n i t o i o , rotondo da u n capo , e 
d' ordinaria un p o ' p i a í t o d a l P a l í r o , per 
fregar v i a , e levar fuor i sbagl i , e man-
canze , addolcire i c o i p i , o punteggiamen-
t i , & c . — U n rafpatow , o rafchiatoio ^ da 
fpianare o pareggiare la fuperficie, occor-
rendo. Ed uno flrofinaccio d i panno ñ e r o , 
o d i cappello, per riempiere i punteggia-
m e n t i , acc iocché poífa vcderfi come proce
de i l l a v o r o . 

SCOLPIRE i « rams cm aegua forte. — C o n 
queflo m é t o d o le l i nee , o punteggiature, 
invece d ' eífere intagliate con qualche ftru-
• m e n í o , o bul ino 3 reftano mangiate ¿ a l i ' 
acqua forte . 

<^uefta maniera di fcolpirê  detta etching 
dagl i I n g l e f i , é ñ a t a inventa ta , quafi al io 
fíefíb t e m p o , che i l loro engraving on cop-
per ) fQolpire i n rame (propr iamente cosí 
i d e í t o ) , da Alber to Durer, e Lucas: El la 
l i a parecchj vantaggi fopra i ! arte d i fcolpi-
re a b u l i n o ; facendofi con maggiore faci
l i t a , e f p e d i t e z z a ; e richiedendo m i n o r nu
mero d i flrumenti; e anche rapprefentando 
le d i f f e r e H t i fpezie di foggetd i n modo m i -
g l i o r e , e piíi ra f fomigl ianíe alia natura , 
come paefet t i , r o v i n e , t e r r en i , e tu t t ' i 
p i c c i o l i , l anguen t i , f c i o l t i , r i m o t i ogge t t i , 
í a b b r i c h e , &;c. 

11 m é t o d o é c o s í : la piad ra efíendo ben 
p u l i t a , e l i f c i a t a , fi fcalda fopra i l fuoco ; 
€ quand' é calda fi copre con un terreno 
particolare, o v e r n i c e . Quand' é d i nuovo 
raffreddata, fi annerifee la t é r ra col fumo 
á' una candela ; ,e su quefta t é r r a , cosí an-
n e r i t a , fi mette i l doífo del difegno, ©pla
n o . C i b f a t t o , rgfta ad applicare i l dife-
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g n o , o trasferirlo fopra la p i a í h a ; i l ^he ñ 
fa piü f á c i l m e n t e , che vúlo ¡colpire a b u í i -
no j pe rché i l doífo del difegno elfendo ñ a 
to pr ima fregato con creta r o í f a , a l t r ono i t 
r e ñ a fe non che di delineare, o feguir la 
traccia di t u t í e le linee e . p u n t e g g i a m e n á 
del difegno con uno f p i l l o , o punta \ i l 
quale premendo ben bene ia carta contro 
i l terreno, fa che la cera, che v i fi t r o v a , 
p ig l i e riceva la creta , e cosí ne por t i via 
i fegni delle va r i é l inee : d i modo che alia 
fioe venga a m o ñ r a r e una copia deU'intero. 
difegno i n .tutta la d-i l u i , g m ñ e z z a . 

Trafpor ta to cosí ¡l d i f e g n o , i ' artefice 
pxocede a delineare le var ié l i n e e , ,€ con-
to rn i con una pun ta , attraverfo al terreno., 
fopra i l r a m e . 

Per finiré i l fuo l a v o r o , egli fa ufo di 
punte d i diverfe grandezze , o g r o í f e z z e ; e 
le calca ta lvol ta p iu fo r t e , e talvolta piü 
leggicrmente , fecondo che le var ié par t i 
delle figure, & c . n c h i e g g o n ó maggiore o 
m i n o r forza, o v i v a d l a ; alcune punte ef
í endo della finezza d ' u n ' a g o , pei colpi te
ñ e n , e della fottigliezza d ' u n pelo, e pet 
g l i oggett i pi.u r e m o t i , e piü l a n g u i d i ; ed 
altre eífendo della groífezza d i p u n t e r u o l i , 
fatte i n guifa ova le , per i 'ombre p iü pro-
fonde , e per le figure della fronte del i ' 
opera. 

Preparata ,eosi ogni cofa , un m a r g i n e , 
od orlo d i cera s' alza a t torno alia circonfe-
renza .della p i a ñ r a , e fopra d i quefta fi ver-
fa 1' acqua forte j la quale , mediante i l det-
to marg ine , v i e n ' i m p e d i t a d i feorrer v í a 
per le eftremitadi di quel la . 

E í fendo i l terreno impenetrabile a que íF 
acqua corrof iva , la p i a ñ r a ne é difefadap-
p e r t u t í o fuorché nclle linee , o t a g l i , for-
raati colle punte attraverfo di queilo j I 
qual i reflando feoperti , i ' acqua paífa da 
eífi nel rame , ch ' e l l a va mangiando, fin» 
alia profondita r i c h i e ñ a : i l che f a t t o , ella 
viene d i nuovo fpanta, 

Si dee o í f e rva re , che delle i e r r e , o ter
reni da feolpire ve n ' h a di due forte i T 
una m o l l e , e Tal t ra dura . V i fono a l í res l 
due fpezie d' acqua forte : V una blanca , la 
quale fi adopera folamente colla térra m o l 
l e , e fi applica come s ' é detto d i fopra : 
l ' a l t r a verde , fatta d 'aceto , fal comunc , 

' fal ammoniaco , e verderame. Quefta fi 
adopera indifferexitemeníe con ambe le for* 
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te di t é r r a : la fuá applicaxione é alquanto 
diverfa da quella delia bia^nca. 

Senza fare a l c u n ' o r l o , la verfano fialla 
piaftra , la quale fi colloca per t a r e f f e t t o i n 
qualche inclinazione;, e come i'acqua ne 
í co r r e v i a , ella vien r i c e v u í a i n un vafo 
poftovi di í b í t o . Quefto fi repl ica, verfan-
dola piu e piü v o l t e , fin ch 'el la abbiaman-
giato ad una fufficieníe profondi ta . 

Si aggiunga, che l 'acqua fo r t e , di qua-
iunque forta ella fia, non dee c o n t i n ú a t e 
eguaimente luago t empo , od eífere verfata 
egualmente fpeffo, fopra tu t te le par t i del 
d i fegno. Le par t í r i m ó t e fi hanno da mor 
de ré piü ieggiermente , che quelle piü v i c i -
ne alia v i (Ta. 

Per maneggiar queflo, Tar tef íce ha una 
compofizicne d ' o l i o e g r a í f o , colla quale 
egli copre le p a r t i , che non hanno ad ef-
fer morfe da vantaggio . O w e r o a l í r i -
xnente v i mc t t ' egli fopra la compofizione 
come un difenfivo alia p r i m a , e la ne leva 
v ia di nuovo quando lo t rova oppor tuno . 
Ef fe t t ivamente , va egli di quando in quan
do coprendo e difcoprendo q u e ñ a o quella 
parte del di fegno, ficcome Toccafion lo r i -
chiedc; i l maneggio deli 'acqua forte effen-
do uno de' principali pun t i i n tu t t a V arte , 
e quello da cui Te í f e t t o del t u t t o aíTaifíl-
m o dipende, L 'operatore dee altresi eí íere 
a t t e n t i í f i m o al terreno , acc iocché quefto 
non m a n c h i , o ceda, i n qualche par te , 
alT acqua; poiché ovunque ei venga a ce
deré , fe ne deve fubito turare e coprire i l 
luogo colla fopraccennata compofizione. 

Finalmente fi dee avvert i re , d i non da-
re mai un frefco o nuovo bagnaraento d'ac-
qua f o r t e , fenza pr ima lavar bene la pia-
flra in acqua ne t ta , ed afciugarla o feccar-
la al fuocd. 

Avendo l'acqua forte fatto la fuá par te , 
fi leva via la t é r r a , e fi lava e s'afciuga 
ia p i a í l r ay dopo che nul la p iu r i m a n e , fe 
non che P artefice efamini i l l a v o r o , col 
í u o bulino alia m a n o , per ritoccarlo , e 
r i l e v a r l o , ovunque l 'acqua forte Scc. non 
ayeífe r i u f c i t o . 

SCOLVIKE m pietre preziofe, fié rappre-
fentare figure, o d i v i f e , d i r i l i e v o , o d' 
i ncavo , fopra diverfe forte di pietre dure , 
e l i f c i a t e . Ved i PREZIOSA PIETRA. 

_ L ' a r t e álfcolptre in pietre preziofe é una 
d i que l l e , i a cui g l i A n t i c h i r iufcirono a 
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perfezlone; e í íendovi diverfe antiche aga-
t e , c o m i ó l e , od o n i c i , le quali fuperano 
ogni cofa di fimil g e n e r e c h e i moderni 
han prodot to . Pirgotele fra i G r e c i , e Dio-
fcoride fotto i p r i m i Imperator i di R o m ^ , 
fono g l i S c u l í o r i , o In tag l ia to r i p iu eccel. 
lent i di quanti ce ne recan le S to r i e : ü 
pr imo era tanto ftimato da Ale íTandro , che 
queftí p ro ib i a chiccheíTia , fuor d i l u i , di 
fcolpire la fuá tefta : e i l capo d ' A u g u í i o , 
fcolpito dsl fecondo, f u trovato si bello, 
che g l i Imperator i d i l u i fucceíTori lo fcel-
fero per lor figillo. 

T u t t e l ' a r t í poli te fono reftate fepoltc 
fotto le rovine dell ' Imper io Romano y 1' 
arte d i fcolpire i n pietre ebbe la fteífa for
t e . Fu ricuperata i n I t a l i a , al principio 
del quintodecimo Secólo j a l lorché un cer-
to Giovanni di F iorenza , e dopo l u i , Do-
menico da M i l a n o , fecero lavor i d i tal ge
nere , i n n iun con tó difpregevoli . 

Da quel t e m p o , le feulture divennero 
c o m ú n i abbaftanza i n Europa , e particu
larmente in German ia , donde fe ne man-
dava gran numero in a l t r i Paefi; ra a non 
giunfero mai alia bellezza di quelle degü 
A n t i c h i ; fpezialmente quelle fatte i n pietre 
preziofe; perché quanto alie feulture i n c r i -
í k l i o , i T e d e f c h i , e ful lor 'e fempio, i 
Franzefi , & c . hanno r iufci to fufficientemen-
te bene. 

I n quefta forta di feu l tura , o d inta-
g l i o , fi fa ufo del d iamante , o dello íme-
r i g l i o . — I I d iamante , c h ' é la pietra di 
tu t t e la p iu d u r a , e pih perfet ta , fi ta-
glia fulamente da sé fieífo, o colla fuá 
propia mater ia . V e d i DIAMANTE, & c . 

La pr ima cofa é di aífodare due dia-
ma n t i rozzi alie eftremitadi di due bai lón-
cellf, groffi abbafianza pe|r potere con eíh 
tener ben fermi i d iamanti nelle m a n i ; c 
poi di fregare o macinar quefti l ' un con" 
t ro 1' a l t r o , fin che vengan r i d o t t i alia fi
gura defiderata. La po lvere , che via ne 
refta macinata , ferve pofeia a l i f c i a r l i ; i l 
che fi fa con una forta d i m u l i n o , i l qua
le gira una ruota d i ferro doice. Vedi LA
PIDARIO. , 

Si figge i l diamante in un piattello o 
o t tone , e fi applica cosí alia ruo t a , laquf* 
le é coperta di polve di diamante , t n n ^ 
con ol io d ' o l i v a : e quando i l diamante n 
ha da tagliare a faccette, fi appJica Prla 
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i l ia ana faccia, pofcia l ' a l t r a , alia r u o í á , 

I R u b i n i , Z a f f i r i , e T o p a z j , fi tagliano 
c formarco nella fleffa maniera , fopra una 
ruota dli r a m e ; e fi l i íc iano contripoli, a l -
í unga to in acqua. V e d i SMERIGLIO . 

Quanto ai rub in i , fraeraldi , g iac in t i , 
amatiffe, granati , agate , edaltre deilepie-
tre pin d o l c i , fi tagliano fur una ruota d i 
p iombo, inumid i t a con i fmerigl io ed acqua; 
e íi l ifciano con tripolz, fur una ruota d i 
pe l t ró . I I lapíS) e V opalus & c . fitlifciano 
íopra una ruota di l egno« 

Per lavorare ed intagliare vafi d' á g a t a y 
di c r i f la l lo , d i lapiŝ  o fímiíi, fi ha una 
forra d i t o r n i o , fimile a quello de'lavora-
tor i di peltro ; eccetto che laddove i l fecon-
do dee tenere i vafi , che hanno da lavo-
rarfi con proprj flrumenti; i l p r imo gene^ 
r a í m e n t e tiene g l i firumentí, i quali fono 
g i ra t i da una r u o t a , ed a queí l i fí tiene i l 
vafo da tagliarfi e fcolpirfi di r i l i evo , o al-
t r i m e n t e : avendofi cura;, d i te rapo in tc-m-
p o , d ' i numid i r e g l i ñ r u m e n t i con polve d i 
diaraante , ed ol io j o alraeno> con i fmer i 
g l io ed acqua'. 

Per i íco lp i re figure o divife fopra alcuna 
di quede p ie t fe , quando fono l i f c i a fe , co
me medagUe , figilü , & c . fi fervono di una5 
piccora ruota d i f e r ro , le due e í l r e m i t ^ d e l -
!e cui aííl fono ricevute entro due pezzi di" 
ferro coUocati r i tci i n p i ed i , come nel tor
nio del T o r n i t o r e j da ridurfi piü ferrati e 
í t re t t i , o da a i lontanarf í davantaggio i n d i -
fpar te , a piaccre . A d un capo di una dell-' 
aífi fianno adattati g l i firuraenfi p r o p j , 
che fon tenut i ben aífet tat i e firetti da Una 
v i t é . F ina lmen te , fí gira col piede la ruo
ta ;; e eolia mano fi applica ta pietra alio1 
í l r u m e n t o ^ e cosx íi cambia , s'aggira que-
fta , e fi maneggia,- feeondo i l b i íogno , e 
defiderio. 

G l i ftrumenti fono generalmente di fer
ro , a ü e volte d ' o t t o n e . -Quanto alia for
ma l o r o , ella é va r i a , ma ha generalmen-
* | qualche r a í fomig l i anxaag i i fcarpel l i , Scc. 
Alcun i hanno teftoline rotonde come boc-
C o m ^ a | t r ¡ ^ono 3 gUif3 d i gorbia , per le-
Y^r ,UQr̂  i pezzi ; a l t r i fono p i a t t i , &C» 
v¿neíti ftcucnenti non fi applicano diretta-
raente contro la p i e t r a ; ma , per cosí d i -
r e } a l la to , o a t r ave r fo ; cosí fregando o 
c o n í u m a n d o , in certa reíodo, e rnaeimndo 
Vla ¡a fortaaza. E fempre , o fieno figure ^ 
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o let tere , o ca ra t te r i , i l modo del l 'applH 
cazione é lo ñ e í f a . G l i ñ r u m e n t i , come s9 
é oflervato di fopra , fi debbono fovente bá -
gnare con polvere di diamante, e con o l io 
d ' u l i v o . Quando la pietra é feolpita , la l i -
feiano fopra una ruota di fpazzole, f a t t a d i 
fetole d i porco , con tripolí. Per lavor i piíí 
g r and i , e men d i l i c a t i , hanno ftrumenti d i 
rame o peltro , a propof i ío per pu l i ré o l i -
feiare i l fondo, o le p a r t í p i ane , con m ~ 
poli i & c . i q u a ü fi applicano nello ñeí fo 
m o d o , ehe queg l i , con cui fi fa r i n t a g l i o , 

SGOLPIRE in Acciaro i s ' impiega pr inc i 
palmente i n tagliare punteruoli , forme o 
m a t r i c i , e dad i , proprj per batter con] , 
m o n e t e , medaglie, e ge t í i d i metal lo per 
coniare , & c . V e d i CONIARE.' 

I i m é t o d o di / fo /^ i ré 'cogí i ftrumenti, &c» 
é lo fieffo per c o n j , che per medagl ie , e' 
get t i : tu t ta la differenza confifte nel lor r i 
l ievo maggiore s o m i n o r e , i l r i l i evo de' 
c o n j , e delle monete eífendo mol to meno 
conf iderabüe d i quello delle medaglie ; e 
quello de 'get t i fsmpre minore di quello de3 
conj o V e d i MEDAGLIA , 

L ' intagliatore in acelajo fuole comincia-
re con punteruoli , o p u n z ó n i , che fono d i 
r i l i evo , e fervono per fare g l i f eav i , o ca-
v i t a d i delle forme o mat r ic i , e dei dadi * 
Renche ta lvol taegl i p r inc ip i i immediatamen
te dagli i n c a v i ; m a q u e ü ' é fofamente quan
do Topera intefa ha da eífer intagliata ad 
aíTai poco fondo. La pr ima cofa é d i dife-
gnar le fue figure; pofcia ei le modella i n 
cera bianca, della grandezza e profonditk 
r ichic í ta : e fecondo quefta cera egli i n t a -
glia i l fuo punteruolo. 

Quel lo punteruolo é un pezzo d 'accia io , 
0 almeno di ferro e d ' acciaio, m i f t i ; fo
pra i l quale, pr ima di temprarlo, . od i n 
durar lo , la figura in te fa , fiafi tefta, o r i -
ver fo , fi intaglia o fi fcolpifce d i r i l ievo» 
G l i (frumenti adoperati in quefta maniera 
d i fcolpire, i q u a ü fono quali g l i fteífi che 
q u e g ü con cui fi fa- i l finknenro deir opera» 
i n i fcavo , fono d'acciaro. I principali fona 
1 bulini di diverfe forte , i fcarpel l i , quei che 
fon ' a t t i ad appianare, & c . Quando ií pun
teruolo é finito, g l i danno una tempra af-
fai a l t a , acc iocché poífá meglio reggere a' 
colpi del m a r t e l l o , con cui ei vien bat tuto, 
per dar 1'impronta alia ma t f i ce , o forma^ 
V e d i PONZOÑE ( Punchion), 

D d d 2 C i b 



L 9 É S C O 
C í o che f i chiama matrice ^ o madre , é 

un pezzo di buon'acciaro di forma cubica, 
« e t t o anche dado j fopra i l quale , i l r i l i e -
vo del punteruolo é b a t t u í o i n rncavo. Si 
chiama matrice, perché nellc di luí cavita-
é\ o tacche, i c o n j , o monete , e le me-
«iaglie paiono f ó r m a t e , o g e n é r a t e , come g l i 
an ima l i nella matrice delia lor madre . Per 
addolcire q u e ñ o aceiaro, affinch'egii poíTa 
prü agevoimente ricevere le imprente del 
pun te ruo lo , lo rendono infocato ; e dopo 
a ver b a t í u t o i l punteruolo fopra di cífo in 
q u e í l o ñ a t o , procedono a moceare , o fi
n i r é i c o l p i , o f e g n i , e l i nee , la dove fo
n o alquanto diffctcofi a esgione deíla loro 
finezza, o del lor t roppo grande r i l i e v o ; 
con alcuni dcgli ñ r u m e n f i fopraccennati. 
V e d i MATRICE. 

F i n i t a cosí la figura, procedono a fcol-
pire i l r e í lo deila m e d a g ü a , come g l i or-
nament i dclT o r l o , i l cordoncino , o cerchio 
in taccato , le le t te re , & € . I I che t u í t o , 
•particolarmente le l e t te re , e i l cordoncino, 
o g r a n i t u r a , fi fa coa piceoli punteruoli d ' 
acc ia io , ben t e m p r a t i , e m o h o acu t í . Si 
agg iunga , che come 1'artefice fi ferve tal-
vol ta d i p u n z o n i , per ifeolpire l ' incavo 
tíella ma t r i ce ; cosí in alcune occafioni fa 
c g ü ufo del l ' incavo della matrice , per i feol
p i re i l r i l i evo del punteruolo* 

Per vedere, e giudicare della feultura i n 
í fcavo {in crcux, prefib g l ' Ing'efi ) , di ver
i l mezzi fono flati d iv i fa t i per ind i p r én 
deme le i m p r e n t e , raentre Topera proce-
«ie . A l i e volte fanno ufo di una c o m p o í i -
l i o n e di cera comune, t rement ina , enero 
éi lampana 5 la guale ritenendo fempre la 
f u i mol l ezza , prende fác i lmen te 1' impron
ta d i l l a parte della feultura, cui ella v i en ' 
a p p l i c á í a . M a non fervendo quedo , che a 
m o f l r a r é i l lavoro pezzo a pezzo 3 hanno 
avuto ricorfo ad a l t r i m e z z i , per m o ü r a r e 

X intera figura.- i i p r i m o , coi verfarepiora-
$0 liquefatto fur un pezzo d i c a r t a , edap-
pi ' tcarvi fopra la maff iee : i l fecondo, con 
%O\'ÍS3 l iquefatto , maneggk to nello fleífo 
modo- j ed i l terZo, ch ' é folamente aecon-
c ío ove h feultura é d i poco fondo , coi 
mettere un pezzo d i carta molle o m ó r b i 
da fopra Ja [cultura ^ e fopra la caria una 
foglia d i p i o m b o l quando , dando due 0 
í r e colpi con un raSrteílo ful p iorabo, la 
carta prende i ' i m p r o n í a del l avord . 

SCO 
Qiiando la matr ice é del tu t to finita, |a 

t emprano , la fregano bene con pietra pQ, 
m i c e , e ne netran v ia di nuovo la pletsa 
con una fpazzola di pe lo ; e finalmente, la 
l ifciano con o l io e f m e r i g l i o . I n tal con-
dizione elT é atta al m u l i n o , da fervirfene 
per batter mone ta , medaglie, & c . Vedi 
CON1ARE * 

I n í imil maniera fi feolpifeono le ma-
t r i e i per gittare le lettere d i ( lampa. Vedi 
FoNDERlA di lettere, 

SCOLPIRE ftgúli, ¡lampe% -punzoni) fent 
da marcare $ ferri da indorare, e al íre ma-
t e r i e , per O r e f i c i , Pe l t ra j , Legatori di Vi-
b r i , & c . o di r i l i e v o , o di fcavo , of í iam-
taeeatura fi fa nc l modo ú l t i m a m e n t e ds-
fe r i t to . V e d i SIGILLO , & c . 

SCOLPIRE , o tagliare, in legno { prefib g l ' 
I n g l e f i , cutting in wood), una forta part i-
colare di f eu l tu ra , od i n t a g l i o ; denomina-
la dalla ma te r i a , i n cui ella é impiegata. 

E l l a é in ufo per var) efFttti ; come, 
per lettere i n i z i a l i o figúrate, cime e fi-
niraent i d i l i b r i ; ed anche per fekemi, o 
piani e m o d e l l i , ed altre figure, per evita
re le fpefe d i feolpire i n rame : e per ifiam-
p e , ed imprente per car ta , tele di cotto
ne , panni l i n i , & € . V e d i STAMPARE ^ 

L ' invenzione dello feolpire in legnor fíe-
come quella di feolpire i n rame, é afem-
ía ad un ' Orefice di Fiorenza ; ma si Tuna, 
che l ' a i t r a , debbono la lor perfezione ad 
Alber to Durer, ed a Lucas. 

U n certo Hugo deCarpi invento una ma
niera di feolpire i n l egno , mediante la qua
le le ftampe apparivano come dipinte a 
ehiarofeuro: I n ordine a eib e g ü fece tre 
forte di fiara pe , o d' i m p r e n t e , peí mede-
í imo difegno j le quaii venivano tirate o 
f ó r m a t e , 1'una dopo l ' a i t r a , col mezzo del 
torchio per la medefima impreíTione , 0 
ftampa: el l 'erano d i modo eondotte , che 
F una ferviffe pei gran l u m i , la feconda 
per le mezze t i n t e , e la terza per le l i 
nee e f i e r io r í , e V ombre profonde ¿ 

Varte d i feolpire in legno venne certa-
mente p o r t a í a ad un grado aíTai e l é v a t e , fo
no circa 150 a n n i ; ed avrebbe anche potuto 
c o m p e t e r é , per bellezza ed efattezza, con 
quella di feolpire i n rame : al prefeníe fi 
trova ella in baila condizione, per efferc 
fia ta lungo tempo negletta , applicandofi 
g l i aftefici interamente a lavorare m 

m e , 



SCO 
¿ n e j come í m p i e g o piü fac i le , e di mag-
^ior afpettativa: quantunque le ftampe d i 
jegno abbiano per m o h i capi vantaggio su 
quelle di r ame; principalmente per f igu re , 
f c g n i , e divife i n l i b r i , le quali ñ í la rapa-
no alio ñcfíb t e m p o , e ne l l oüe f fo t o r c h i o , 
che le le t tere: laddove , per le flampe d i 
rame, v i íi richiede una particolar impref-
í i o n e . 

G l i fcultcri, o in tagl ia tor i in legno comin-
ciano col preparare u n ' a í T e , pancone, o al-
tro groflb pezzo d i legno, della grandezza 
e groflezza richiefla , ed aflai piano e l i -
fcio dalla banda che íi ha da intagliare : 
per q u e ñ o , foglion prendere pe ro , o bof ib ; 
b e n c h é 1 'ult imo fia i l m i g l i o r e , come quel-
lo ch ' c i l p iu fiflb , e ferrato , e i i men 
foggetto a t a r l a r f í . 

Su q u e ñ o pezzo delineano i l lo r di fégno 
con una pcnna , o pennello , giufto come 
lo vorrebbero i n iftampa . Qi ie i che non 
fanno delineare i l lor propio d i í e g n o , come 
ve ne fono m o h i che non poíTono í fanno 
ufo d ' u n d i í egno f o m m i n i í t r a t o l o rodaqua l -
c u n ' a l t r o ; attaecandolo ful d e í t o pezzo con 
colla fatta di fior di fariña e d 'acqua, con 
un poco d1 aceto 5 reliando i punteggiamen-
t i , o l inee , v o l t a t i verfo i l l egno . 

Quando la carta é fecca y la lavano gen
t i lmente per di fopra con una fpugna i n t i n -
ta inacqua^ i l che fatto , ievano vía la car
ta a poco a poco, fempre fregándola pr ima 
un poco, colla punta del d i t o ; finché alia 
fine nulla p i i i ve ne refti i n ful pezzo di le
g n o , fuorché i fegni o linee dell ' i nch io í l ro , 
che formano i l d i í e g n o , e che raoíhano aí-
t rc t tanto di legno da r i f p a r m i a r í i , o lafciai--
fi ñ á r e t 

I I redo lo in tag l iano , e ¡evano v ía affai 
curiofamente colle punte di co l te l l i ben af-
filati, o d i bul in i , e fcarpe l le t t i , fecondo 
k g ro í fezza o dilicatezza del lavoro ; per
ché non hanno bifogno d i a k u n ' al tro ft fu 
me n t a . 

S C O M P A G I N A R E . Ved i A s i M M E-
f R I A . 

S G O M U N I C A , u n ' Anatema , o cenfu-
rz. t gaftigo Ecclefiaftico , per cui un ' E ré 
t ico l m i f o dalla Societa dei Fedeli 5 ovve-
ro un peccator o í l r n a t o , dalla C o m u n i ó n 
della C h i e í a , e dalla* participazione de' Sa-
grament i . Ved i CENSURA, e ANATEMA. 

Jl potere di Scomunica pro^fiament^ ap~ 

s e a 
partlene al V e f c o v o ; ma lo pub delegare a 
qualche grave Sacerdote , col Cancel l iere . 
V e d i VESCOVO. 

O g n i Scomunica dovrebbe eífere preceda-
ta da tre pubbl ic í ie amraoniz ion i , duegior-
n i , almeno-, diftanti i ' una dall ' altra-: ma 
cib fi dec intendere di Scomuniche impofle 
dal Giudicc Ecclefiaftico; pe rché i n quelle 
i m p ó r t a t e dalla Legge , s' incorre ad o g n i 
intento e propofito nel m o m e n t o , che Tat -
to é c o m m e í í o . 

QueíV ul t ime fi chiamano Scomuniche per 
Canone, o ¡ata fententia: e fono cosí nume-
r o í e , ch 'e i farebbe diff ic i le , anche pei m i -
g l i o r i C a n o n i f t i , d i darne un catalogo efat-
to : ve n ' é cinquanta nelle Clement ine J 
ven t i n ella Bolla Cosna Domini, & c . 

Rebuffe fopra i l Concordato s conta fef-
fanta pene, che r iful tano dalla Scomunica t 

L a Scomunica é fondata fopra un natura-
le d i r i t t o , che hanno t u t í e le Societa , d i 
e íc ludere dal lor Corpo q u e g l i , che ne v io -
laño le L e g g i . 

La Scomunica é maggiore , o minore : Ja 
prima , ch1 é quel ía intefa quando diciamo 
feit iplicemente, Scomunica, fepara o ricide 
i i delinquente da ogni Comunione e com-
pagnia cogli a l t r i C r i í í i a n i ; lo rende inabi-
Je a difendere i fuoi d i r i t t i , a portar un ' 
azione in F o r o , & c . —^ La feconda , o fía la 
minore% efelude folamente dalla Comunione 
della Cena del Signore. 

L a Scomunica maggiore , de í í a anche ab 
homine) h quando un P r e í a t o , od i l fuo D e -
pu ta to , Scomunica un ' uomo perfonalmente , 
e g l i interdice ogni focieta coi Fede l i , ogni 
ufo de' Sagrament i , & c . 

La Scomunica ̂ mxxioxt v ien ' ineorfa phno 
jure i col l 'avere qualche comunicazione eoii 
una t̂ÚQmScorfiunicata per ifcomunica mag
giore . — E queft' anche importa una pr iva-
zione di Comunione , ma non un ' i n t e r d i -
z ioñe d i entrar nelía C h i e í a , n é d i aver 
commercio coi Fede l i . 

Af t t i c amen íe , gíi Scomunicati erano ob-
b l iga t i a procurare i 'affoluzione dal l o ro V e 
fcovo , e d i da ré foddisfazione alia C h i e í a 
neí lo fpazio d i quaranta g iorn i j a l t r i m e n t í 
v i erano fpint i e coflret t i dal Giudice Scco-
lare , mediante una confifeazione dei loro ef-
fetti , 1' arrefto o prigionia delle loro perfo-
ne , & c . I n Francia fi concede loro un 'anno 
infero * 



SCO 
Per un5 E d i t t o d i S. L u i g i , nelP anno 122^, 

i v a í í a l l i , d i penden t i , fittuarj, & c . erano 
difpenfaíi , o fc iol t i dal g i u r a m e n í o di fedei-
tó, omaggia , &c. che avean dato ai lor Si-
g n o r i , o Superior!, quando venivano fc&-
wunicatii finché aveflero fatta la lor fom-
ni i f f ione . 

I n Ifpagna , í in ' al giorno d 'oggi , una 
perfona, che non é aífolta dalla fuá fcomu*-
mca i n un ' anno di t e m p o , fi reputa un' Eré 
t i c o . ¥ e d i ERÉTICO, 

V i fu un t empo , in cui il popólo era irr-
t e r a m e n í e perfuafo , che i corpi delle per-
í o n e fcomunicate, quando prima non foííero 
fíate afifolte, non poteano p u t r e f a r í i , ma r i 
ma nevano in te r i per var íe É t a d i , quale fpc#-
tacolo o r r ib i l e alia Pofler i ta; come vien 'a t -
teftato da Mat t eo Parh ̂  ed a l t r i S c r i í t o r i . 
E i Greci fono ancora fempre di ta l ' oppi^ 
n i o n e ; ed afFcrmano, che ne hanno infini
te prove ; come f i fa vedere da Du Cange, 
fulla teflimonianza d 'un val lo numero d 'Au-
t o r i o 

Secondo le t c g g i , una perfona fcomuni-
mta non fi dovea feppelHre, ma giuarne iL 
corpo i n una foífa , o copr i r lo d' un muc-
chio di faffi 5 i l che fi ch i ama va imblocaré 
ccrpu*. V e d i PONERA L E , &C. 

_ Ne l i a Chiefa An t i ca , v1 erano diverfí gra-
ái di Scomunica': effcttivamente , la Scomu-
nica non importava fempre un ' interdizione 
de' Sagrament i ; ma frequentemente , una 
feparazione, o forra d i Scifma fra 1c v a r i é 
Ch ie fe , od una fofpenfione d i comunicazio* 
n-e fpiri tuale fra i Vefcov i 

M a , pofeia, divenendo piu frequentl 1er 
occalioni di Scomuniche , cominc io í l i ad ufar-
k con minor c i r co í ' pez ione , e riferva . 

N e l nono Secólo » g i i EcclefiaQici ftava-
09- continuamente facendo ufo di qüe í l ' ar
ma fpirituale , per reprirnere ognrviolenza , 
od affronto, che veni í íe lor fatto ; e col tem
po e coMa f amiüa r i t a divenendo i delinquen-
t i piu e p iu i n d u r a t i , procedertero i fuddet-
t i a poco a poco a r igor i fconofciuti a l l ' A n -
t i c h i t a , c i o é , n\h Scomunica di faraiglie, o 
Province intere 5 a pro i bi re in elle ogni efer-
cizio di Religiones e fino ad accompagnai-
le Scomuniche d i c i r imonie o r r ib i l i - , e d' i m -
precazioni c r u d e l i , 

N e l d é c i m o , e u n d é c i m o Secólo , la fe-
veri ta centro g l i Scomunicati fu portata al 
fommo grado: ne í íuno potea avvic inar í i a 

l o r o , né meno le lor propie mogli, figliUo=' 
l i , o fervi: perdeano tutt'i lor diritti e p r i -
vilegj naturaii e legail; ed erano efclufi da 
ogni forta d' ufizj . Cosí riducevafi un Re 
Scomunicato alia condizione di un' uomo p r i -
va to . Col lo fiendere si ampiamente il poter 
della Chiefs ' , fi refe odiofo a molti , che 
giunfero fino ad averio in difpregio . Gre
gorio V i l . lo temperb a lquanto ; efentando 
le m o g l i , e i figiíuoli delle perfooe Scomu-
ntcate , dalP incorrefe nella Scomunica coi 
converfare coi loro m a r i t i o gen i to r iv 

Per tendere lo Scomunicato v ieppiü odio
f o , i l Sacerdote era obbligato di f e rmar f i , 
c d ' interrompere i l Servizio D i v i n o , fe una 
perfona Sfomunicata entrava in Chiefa . N o n 
pare che una tale averfione foffe in pratica 
nella p r i m i t i v a Chie fav 

A l preferite in Inghi l ter ra [hanno poco del 
terrore ó rifpetto dei loro A n t e n a í i , per la 
Scomunica'; e anzi la giudicano , e la dichia-
rano per un ' abufo , quando la trovano in 
lor fenfo impertinentemente appí icata , 

C o s í , 1' Officiale d i To lo fa avendo Sco
municato g l i Uficiali del Sinifcalcato di To
l o f a , in occaí ione che r ifiutaronb di confe-
gnare un prigioniero ; 1' Officiale fu condan-
nato a levare, e rivocare Ta Scomunica. Si 
giudica abufo il fulminare una Scomunica-
contro un Re , o-un R e g n o , o jcontro i di 
lu i U f i z i a l i , per qualche cofa apparrenente 
alie debite funzioni de ' loro impieghi <. 

La forma d i Scomunica nella Chiefa Ro
mana, come riferifee Fevref, fi é di pren
dere delle torce acCefe , g i t í a r l e in t é r ra con 
ana t emi , e calpefiarle fotto i piedi al fuo-
no delle campane.-

— Aucloritate dei patrls omnipotentis & fi-
lii'i & fpiritus fantii , & beata dei-genetri-
cis Marine y omniumqué fanÜorum ,, excom-
municamus , anathematiza'mus, & a limiti-
bul fanScs m a tris eceleftá fequejiramm illor 
malefattores •) iV . confentaneos quoque & par
ticipes & nifi rejlpúerint y & ad fatisfaftio-
nemvenennt fie extinguetur lucerna eorum an
te viventem in facula faculorum . Fiat: Amen: 
Amen: Amen: Ex Emendat. Leg. W i l l . Con
que íh-

La fentenza fi leggecon g rav i t a ; e la per
fona reí la Scomunicata fenz'altra cer imonia . 

Pietro Blefenfe ci a í f i cu ra , che in I n g h i l 
terra anticamente. fi praticava á\ Scomunicar 
folamente q u c l l i , che avevano uccifo uu ' Ec-

clefi-R-



S C O 
.ckfiaíHco ; lacklove condannavano « raorte 

arnmazzava un Laico . • — M a la ragione 
fi era» clie tenevano la Scomunica per un ca-
ftjgo maggior della^ raorte . 

Abbiamo efempj di V e í b o v i , che Banno 
^pronunziato ^cowaw/V^í i o r m a l i contro l bru-
c}-ii, ed a l t r i i n f e t t i , dopo un fórmale eg iu -
j-idico proce í íb cantro i mede f imi , nel qua-
je fi accordava a q u e ñ i auimalet t i un ' A v -
vocato, ed un Procuratore , per difendere 
la loro caufa. V e d i ESORCISMO. 

Tevret riferifee varj efempj di fimili Sco-
muniche , con tro t o p i , f o r c i , ed a l t r i ani-
m a l i , perche infettavano i l Pacfe. Si veg-
ga la forrria di quefte Scomuniche i n quel l ' 
Au tore , Traite de rAlhus. 

Nel la Chiefa A n t i c a erano in ufo due 
differetiti forte di Scomunica : V una delta 
.medicinale , raediante cui le perfone con-
v in te d 'un deli t to per lor propria confef-
fione, venivano r imoí íe dalla C o m u n i o n e : 

T a l t r a , detta moríale, fi fulminava con tro 
i r i b e l l i , che perfiftevano o ñ i n a t a m e n t e ne' 
loro e r r o r i , ed empie tad i . 

11 potere di Scomunicare rifcde^va in tu t -
ta la Chiefa i n genéra le : c i o é , i y e f c o v i 
e i Preti ne aveano 1'amminiflrazione col 
confenfodel P o p ó l o ; ¡1 .che fi praticava an
che ne' tempi di S. Cipr iano . M a pofcia.cef-
f aro no di confuitare i l P o p ó l o circa la ma
teria : i l Vefcovo _ed i l Clero fe ne arroga-
rono t u í t o i ! po íe re . A d ogni modo pare 
ad a l c u n i , che íl potefife fempre ricorrere 
ad un Sinodb della P rov inc i a , per giudica-
re della va í id i ta di una Scomunica. 

Succedeva fovente, che alcune Chiefe fi 
Scomunicavano Tuna 1'altra., c i o é , rompe-
vano tra di loro ogni C o m u n i o n e . N e l qüal 
cafo Du Pin o í íe rva , che fi poica dubita-
r e , quale delle due Parti foífe ScomunicataQ 
íiicifa dal Corpo della Chiefa . 

L a SCOMUNICA , era anche praticata da-
g l i E b r e i ; i q u a l i folevano efpellere dalja lor 
Sinagoga q u e l l i , che avean corameífo qual-
che grave d e l i t t o . Veggafi i l V a n g e l o , fe-
condo S. G i o v a n n i , i x . 22. x i 1. 42. x v i . 2. 
£ Gioíeifo Antiq, Jud, 1. i x . c. 22. e l . x v i . 
.•c. 2. 

G l i E í f e n i , quand1 erano Scomunicati, non 
ardivano neppure di ricevere ¡1 v i t t o dalle ma
ní di qualche perfona, per tiraore di viola
re i l lor g imamento , ma fi contentavano di 
i f ivc r d erbej tanto che fovente per ivano , e 

SCO g p p 
morlvano per b i fogno. Si vegga Giafeffo ^ 
Bell. 1. I I . Cé 12. 

•Godwyn , nel fuo Mofes and Aaron , d i -
ñ i n g u e tre gradi , o fpezie di Scomunica pref-
fo g l i Ebrei . La p r i m a , ei la trova i n t ima -
ta in S. G i o v a n n i , i x . 22. La feconda, i a 
San Paolo , Epifl, t . C o n v. 5. E la terza % 
nella pr ima Epiflola ai C o r i n t j , x v i . 52. 

La Regola del Benedettini da i l neme d i 
SCOMUNICA a l f atto d' effere uno efelufo da i r 
O r a t o r i o , .£ dalia tavolacomune della Cafa . 
Queft 'era i l caftigo di q u e ' M o n a c i , che ve
nivano troppo tardi . 

La SCOMUNICA , o fia 1' atto d' efclud&r-
fi , o riciderfi qualcheduno dalla participa-
zione ne' Mif íer j della Religione , era pu ré 
i n ufo fotto i l Paganismo. V e d i MISTERIO . 

Quei che venivano cosí Scomunicati y non 
poteano, per efpreíío d í v i e t o , affiftere., o 
t rovarf i prefenti ai Sacr i f iz j , né entrare ne" 
T e m p j ; ed erano pofeia confegnati ai De-
raonj ed alie Furie dell ' I n f e r n o , con cene 
imprecazinni \ i l che fi chiamava dai Roma-
n i , ditis devovere. 

I D r u i d i fra g l i A n t i c h l Bretoni e G a l l i fi 
fervivano parirnente della Scomunica contra 
i r i b e l l i ; ed interdicevano la comunione de' 
lor M i í l e r j a q u e i , che ricufavano d'acque-
tarfi alie loro deci f ioni . V e d i DRUIDI, 

SCOMUNICATO.J nella Legge I n g í e f e . V e 
di EXCOMMUNICATO . 

S C O N C Í A T U R A » V e d i ABORTO, 
S C O N G I U R A M E N T O , parole , carat-

t e r i , o c i r imonie magiche , mediante le qua-
l i , fi fuppone, che i ca t t iv i f p i r i t i , le t e m -
pefle, & c . fi folie v i n o , o fi d i f f ip ino . V e d i 
MAGIA . 

L o feongiuramento, che ianno i Pret i del
la Chiefa Romana per difeacciare i d i avo l i^ 
confifie i n preparare l'acqua Santa in un mo
do par t icolare , e fpruz.zarla fopra lo fpi r i ta-
t o , con varj eforcismi. V e d i ESORCISMO. 

A l c u n i A u í o r i fanno confiílere la diffe-
renza tra fconpiuramento e Jlregoneria , í n 
q u e ü o ; che i l .primo ha i l fuo effetto col 
mezzo di preghicre, e dell ' invocazione del 
nome di D i o , & c . per co í l r ignere i l D i a -
volo a fare quanto fi defidera ; d i modo che 
íi fupponga, che lo Scongiuratore fia ín guer
ra col D i a v o l o j e c h e q u e ü o c a t í i v o Spiri to 
operi per mero cof t r ign imento : laddove la 
feconda ottiene i l fuo fine mediante un' i ra-
mediato ricorfo al Diavolo fleífo; e fi fup

pone 9 
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pone , che la compiacenza del Demonio fia 
la confeguenza di qualchc patto tra luí e lo 
flregone : tanto che amendue fi t rov ino i n 
buena intelligenza fra di l o r o . V e d i STRE-
GONERIA . 

I n o l t r e , e que l lo , e quefla , differifeo-
no da incanto ed ammaliamento ; i n quanto 
q u e ñ i u l t i m i operano fegretarnente, e len
tamente , con fortiieg) , i ncan t e f imi , & c . 
fenxa ma l chiamare i i D i a v o l o , od ave re 
con eflb luí alcuna conferenza. V e d i CHARM , 
INCANTAMENTO , & c . 

S C O N O S C I U T O , UNKNOWN , o UN-
CUTH * , i n Inglefe ; terraini l e g a l i , che fi-
gnificano lo fteflb: uncuth, particolarmen-
t e , é ufat© « e i r antiche Leggi Safloni , per 
c o l u i , che t n t r a i n un albergo, qual ' ofpi-
t e , e non v i r e ñ a che una fola notte—• N e l 
qual cafo, 1' O ñ e non era obbligato a r ifpon-
dere per qualche offefa , che quegli aveffe 
commeffa, e dclla quale era egli ñeíTo i n 
nocente . V e d i HOGENHINE . 

* —• Pr ima nocle poteft d ic i uncuth, fe
cunda vero guefi ( ofpite ) , ter t ia nocle 
hogenhine {fervoproprio ) . Braf ton , Lib. 
I I I . V e d i THIRD NIGHT awn Hiñe. 

S C O N T A R E , far r ibaf fo ; nella Legge 
I n g l e f e , recoupe*. Ved i RIBASSO , e SCON-
TO . 

* La parola recoupe e puramente Francefe 3 
formata da re e couper, tagliar di nuovo. 

C o s í , fe un ' uomo ha diece l i re prodot-
í e da cene t e r re , ed egli leva i l poífeflfo al 
tenente della t é r r a \ i n un ' ajjlfe ( V e d i AS-
SISA) recata dalla perfona , clV é ftata p r i -
vata del poffeíTo , i ' ufurpatorc feonterh Ja 
rendita nei d a n n i . 

SCONTARE , recoupe, denota anche una 
replica pronta ed acutaad una dimanda pe
rentoria . V e d i RISPOSTA . 

S C G N T O , nel Commcrc io , una fom-
ma dedot ta , o ri ten uta i n m a n o , nel pá
game una maggiore. Ved i DEDUZIONE. 

I I termine é aífai ufato fra i Meccan l -
c i , c fabbricatori di mani fa t tu re , che ten-
gono opera] 3 lavoranti a g iornata , & c . per 
ie fomme í la te loro a v á n z a t e , o págate i n -
nanzi t r a t t o , le quali fi feontano, quando 
f i fauno i pagamenti o rd ina r j . 

SCONTO , fi ufa plíi particolarmente per 
una detrazione o diminuzione fatta fopra 
una le itera di cambio , o su qualche altro 
deb i to , di cui non é ancora d o v u t o , ofca-

s c ó 
dato i l pagamento j per indurre 1' accettaiv-
te , o i l d e b i t ó t e , ad anticipare i l danaro, 
V e d i CAMBIO . 

Si danno anche frequentemente degli feon* 
ti in pagamento d i debi t i d u b b j , o c a t t i v i . 
V e d i RIBASSO . 

SCONTO , é anche" ufato fra' M e r c a n t i , 
quando coraprano mercanzie a c r é d i t o , con 
una condizione , che i l venditore [contera 
tanto per cento , per ciafcun pagamento a 
lu í fatto pr ima del termine fpirato . V e d i 
PRONTO PAGAMENTO . 

I I Sieur de la Porte difi inguc fra quefie 
due forte d i Sconto : La pr ima , o fia fcent o 
fopra lettere di cambio , fi conta come i l 
cambio 3 a ragione di tanto per cento . E.gr. 
a 2 per cento di fcontó fopra cento l i re 3 non 
v ' é a l t ro da pagare che novanta o t to l i r e : 
laddove lo fcontó fopra mercanzie , non fi 
mette folamentc fopra le cento l i r e , ma fo
pra i l centinajo e lo feonto u n i t i infieme . D i 
modo che [contando per mercanzie a 10 per 
cento, v ' é idamente una d iminuzione di oc
i o fopra cento e o t to , e non fopra cento . 
Q u e ñ ' u l t i m o , d i c ' e g l i , é i l vero feonto. 

SCONTO , fi ufa anche con minor proprie-
t^ per la tara , o danneggiamento d i qual
che mercanzia , forama , & c . V i fono 12 
feillini di feonto i n quefio facco. 

I I caratello d 'o l io mandatomi da Spagna 
trapela; v i fono cinquanta fogliette di feon
to. V e d i TARA , & c . 

SCONTO , i n Inglefe draw-back, una de
trazione , o defalco, ful prezzo di mercan
zie comperate a certe eond iz ioa i . V e d i R I 
BASSO. 

S C O P E R - H O L E S , o feuperhoks, la un 
V a f c e l l o , chiamano g l i Inglefi quei buchi 
fa t t i a t í r ave r fo ai l a t i o fianchi ra fe n te i l 
ponte o bordo , per p ó r t a m e vía V acqua 
che viene dalla t r o m b a , o i n qualfifia altro 
m o d o . 

Q u e ñ i buchi nel bordo in fe r io re , o pon
te di coperta , hanno cert i cuoj ro tondi in* 
ch ioda í i fopra di l o r o , per imped i ré l'acqua 
del mare di venir su nel vafcel loj i quali fi 
chiamano [coper-lcathers. 

E i chiodi c o r t i , con tefie l a rghe , che 
attaccano giu quefti c u o j , o p c l l i , feoper-
nails áe M a r i n a r i Inglefi s 'appellano. 

S C O P E R T A , nella Poefia D r a m m a t i c a , 
un modo di fviluppare un ' i n t r ecc io , o fa-
v o l a , aífai frequente nelle Tragedie , Com-

medie j 



^jeá-k > e^Romanzi; m c u i , p^r qua lc í i e ' ino-
^inaio accidente, íi ía la fcop^rta del no-
j n e , ¿ella fo r tuna , della qualita ., e d ' a l -
tre circoftanze d' una perlcna p r í n c i p a l e , 
¿a pr ima non c o u o í c i u t a . V e d i CATASTRO-
FE , F A VOLA , &C. 

U n ' A u t o r moderno definifce cotale fcv-
,perta per un cangiamento, i l quale portan-
doci dalT ignoranza alia cognizionc , pro
duce atnore , o odio in q u e l l i , che i l Poe- . 
ía ha i n mente d i fare felici o mi f e r ab i l i . 
-—Perché una fcoperta non dovrebbe tnai 
^íTer i n vano , con lafciar queg i i , che cosí 
i i í c o p r o n o r uó i ' a l t f o , neiia Üeíía fitua-
a ione , e ne 'medefimi f e n t i m e n t i , in cui 
era no p r i m a : e íTc t t ivamente quelle feoperte, 
che íono fubito fegui ía íe da una per/pezJa, 
o cambiameiuo d i fortuna di qualche p r i n 
c i p a l perfonaggio , íu l quale F intreccio e 
lo fviiuppamento s 'aggira, fono Je piíi bel-
3e . Vzái PERIPEZI A .. 

U n a delle piu nobi l i feoperte> che mal fi 
vedeffero ful T e a t r o , íi é quelia d i Edipo 
i n Sofocle, perché nel momento chVei íi 
t rova efíer i i figliuolo di quella G i o c a í i a , 
ch 'e ra allora fuá moglie. , egli d iv iene , d i 
p iu felice , i l piü m i í e r a b ü e di t u t t i g l i uo-
m i n i . 

V i fono í r e forte d i feoperte: La p r i m a , 
per certi fegni nel corpo, na tu ra l ! , o acci
dental!: t a l ' é quella d ' U l i f f e , i l quale aven-
do ricevuto una ferita nella cofeia da un c i -
gnale,, avanti la Guerra d i T r o i a , é íco-
perto dalla vecchia nu t r i c e , nel lavargli le 

:gambe,5 al r i t o r n o , ch 'e i fa da i n c ó g n i t o , 
a cafa fuá . 

L a feconda, per cantrafTegni: come la 
xa í f e t t a di c o l é , che i Sacerdot-i trovarono 
con l o n e , quand' ei fu efpofto , feopre che 
Creufa , ía quale egli andava ad jaccidere, 
era la di l u i M a d r e . 

L a terza íi fa per rircembranza : c ioé , 
quando i l vedere, o l 'ud i re qualche cofa 
-«i porta a rkordarc i le noftre fventure. Co
s í , allor che UliíTe fent i Demodoco canta
re le fue azioni feguite a T r o i a , la memo-
x'a «klle medef íme lo colpl , e g l i traíTe la
grime dagli occhj j i l che lo Xcopn ad A U 
cinoo . 

la piíi ¿ella/copena fi é quel la , che 
na í ce tUl foggetto , o dagli accidenti della 
•tavola '•> come quella d' E d i p o , caufata dal-
¿a c11' ecceffiva cur iof i t a , e dalla le t tera , 
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che Ifigenia mandb coi raezzo d i P ü a d e . 
V e d i FAVOLA . 

S C O P P I A T O , dtcoupté mWJraldkaU' 
glefe , lo fteífo che non accoppiato , c ioé 
í p a r t i t o , o feparato. 

C o s í , \x&o Scz°\\one fcoppiato, é quello 
fcaglione che tanto manca verfo la p u n t a , 
che le dueeftremitadi í faono i n qualche d i -
i ianza 1' una da l l ' alera . 

S C O P P I E T T O da uccellarê  u n ' a r m a da 
fuoco , portat i ie , per t irare agí! ucce l l i . 
V e d i ARMA da fuoco. 

D i quefti fcoppiettij quegii fi reputano i 
m i g l i o r i , che hanno la piü lunga canna , 
c i o é , da 5-: p i ed i , a <5; con una bocea 
mediocre , í o t t o r archibufo; b e n c h é per 
difTerend occarioni debbano eífere d i d i í í e -
rent i forte., e grandezze. M a in t u t t o , 1' 
t í í enz i a l e íi é , che la canna fia ben pul i ta 
e lifcia a! di den t ro ; e la bocea, cioé i ' 
in ter ior della canna, d i eguale grandezza 
da un capo al l ' altro i i l che fi prova coa 
cacciarvi dentro fino al focone un pezzo d i 
l e g n o , tagliato efattamente fecondo la lar-
ghezza deiia bocea. 

S C O P R I M E N T O , Ved i SCOPERTA . 
S C O P R I R E , vedere, o far vedere que l -

lo , che non fi vedeva p r i m a . V e d i SCO
PERTA . 

S C O R B U T O , SCORBUTUS , o feorbutum, 
nella Medicina ; una malattra alfa! frequen-
te ne'Paefi Sc t t en t r iona l i , particolarmente 
i n luoghi paludofi , pantanofi , ed umid i ^ 
efpofti alia T r a m o n t a n a , & € . 

Egl i é accompagnato d' una gran varie-
í a di f m t o m i , attaccando tu t to ad un t ra t -
10 le v a r i é parti del corpo: quindi Willis 
dice , che non é un m a í e par t icolare , ma 
una legione di m a l i . — I í i n t o m i piu ufua-
11 f o n o , gittar fangue, toífire , v o m i t a r e , 
difficolta d i r i fpiro , r e l a í f az ione , fudore, 
un1 umor fét ido delle gomme , cadute d i 
d e n t i , fiato puzzolente, macchie roíTicce e 
g ia l l e , dolor! nelle braccia, e nelle gam-
be , ftanchezza, languor!, dolori d i t e f t a , 
& c . 

Alcumi diftinguono lo feorbuto i n caldo e 
freddo; ma v ' e poco fondamento per una 
ta l d i f t inz ione , poiché la caufa é la mede-
í i m a i n t u t t o , cioe, fecondo BarbetteeDe» 
cker, una linfa pi tui tofa troppo denfa i don
de ne rifultaao i vari fintomi i n varj t em-
peramenti 

E e e Chctf-
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Churlcton oflferva , che nafce principal

mente da particole acute e f a l ine , r icevu-
í e ed ín t rqdo t t c per infpirazione ( c h r é una 
parte del refpiro ) , per aver mangiato de' 
c ib i falati e c o r r o t t i , e bevuto acque cat-
t i v e , come anche da fporciz ia , da profon-
d i d i s g u ñ i , & c . Eg l i aggiugne, che i l ma-
le é contagiofo, 

I I D r . Quincy pretende che lo fcorbuto 
regni in quelle c o ü i t u z i o n i , nelle quai i i l . 
fangue é inegualmente fluido : e q u i n d i e g l i 
offerva, che i l mig l io r r imedio fono g l i 
í t i m o l i , r e f c rc i z io , e tMtú que 'mezz i che 
promovono ja fa.nguificazione . 

L a cura n ' é aflai d i f f icüe ; e quando i l 
male é r a d í c a t e , quafi impoff ib i le , T a l v o í -
t a ei va via i n un fíuíTo per ce í fo , ta l -
vo l t a per 1' e m o r r o i d i , ed alie volte per 
o r i n a ; ma piufovente egli degenera in idro-
p i í i a , atrofia, apopieffia, epilefifia, o con-
v u l f i o n i , 

U n a dieta ben' efatta íi reputa di mag-
g io r cffetto che le m i g l i o r i med ic ine ; fe r i 
za quefta, ei d ivien incurabi le , Le c á v a t e 
d i fangue non g iovano; i purganti for t i fo
no dannofi : ta l ' é i l zucchero, ed ognj co
fa inzuccherata: i l mercurio dolce adope-
rato in ternamente , d i modo che non fac-
cia falivare, ma folo p roducá qualche fu-
d o r e , fi t rova eccellente. D o / ^ r intrap-
prende d i curare ogni fcorbuto i n dodici gior-
n i d i t e m p o , col folo ufo d i quefto; folo 
che per t u t t o quel tempo i l paziente non 
beva a l t r o , che un proprio ciecotto, e fi 
aftenga dagli a c i d i , e dalla carne di por-
c o . Charleton raccomanda un ' ufo c o n t i n ú a 
t e di l a t t e , p a r t i c o l a r m e n í e le emul f ion id i 
lat te di mandorle d o l c i , i decotti di C h i 
na , i b r o d i , ed a l í r i anti-&Q\ái e analtttf-
ei. Etmuller ía. la bafe della cura ÚQ\\O fcor
buto ^ edelmale ipocondrico, l a ñ e í f a , c/'ce, 
v o m i t i cop io f i . E g l i o í ferva , che i catar-
ticí for t i fono dannof i ; ma i i eggier i , buo-
BÍ ; pe rché , i l corpo fi dee fempre tener 
aper to . Eg l i aggiugne, che T aceto fa ma-
l e , e puré fono fani i fughi acidi de ' frut-
t i e de 'vegetabi l i . I n conformita Tufo del 
fugo d i lirr<one e aífai raccomandato da 
Lífier, I I l a t t e , ed ogni cofa di l a t t e , men-
tre lo fioniaco é ancora capace di d iger i 
r é , fono ecccl lent i . C o s í fono i marzialt. 
Etmuller, in vece d i mcrcuriali, raccoman-
4a g l i ant imonial i . 

SCO 
T a n t o bafti in genéra le i peí in _ 

particolari , fi hanno ad ufare .medicu* 
par t i co la r i , confacenti a q u e l l i ; mifehiatí . 
do folamente degli antifeorbutici con eífg 
t u í t e . 

I pr incipal i antifeorbutici femplici fono, 
i l rafa n o , i ' acetofa, la t ignamica , la feex' 
zonera, i l t i t i m a g l i o , la zedoaria, i l poli-
pod ib , I ' enula campana , guataco, faffafraf-
f o , fenapa, nafturcio acquatico , t refogüo 
paludofo, melarancie, l i m o n i , coceóle di 
g inepro , fior d i t á r t a r o , e t á r t a ro vitriuo-
lato, & c . 

I I Sr Peupart, n e ü e Memor i e del l ' A c -
cademia Franzc íe , ci fa un ' aífai efatta nac-
razione d' una forta particolare di fcorbuto} 
aífai frequente in Parigi i ' a n n o 1 0 9 9 . J 
f in tomi e le conreguenze, di q u e f i o nuovo 
fcorbuto erano aííai ftraordinarj; ,e p reño 
determinarono i l Sr. Foupart a conchiude-
r e , che cib foífe qualcofa d i quelia crudel 
p e ñ e , da cuí g l i A ten i e í l furono si lunga-
fúznte e si terr ibi lmente m a l í r a t t a d ; e pu
r é queft1 era un vero fcorbuto, e le períoag 
che n'erano attaccate aveano tut te i folíti 
í i n t o m i feorbutici. 

S C O R D E O , SCORDIUM. V e d i l ' A r t i -
Colo DlASCORDIO , 

Acqua di SCOKIDEO . Ved i i 'A r t í ce lo Ac=-
QUA ; 

S C O R I A , 2H&)/3Í'CÍ, i l recremento, o fpor
cizia di qualche me ta l l o , che reí ta dopo 
phe quefto fi é l iquefa t to , o raffinato. Ve
di METALLO, RAFFINARE, &C. 

La feoria del f e r ro , é la fch iuma, che 
íi leva da quefto metallo nelle fucine, ov' 
egli vien l iquefa t to . V e d i SCHIÜMA . 

L a feoria del ferro é la parte fulfurea del 
f e r ro ; la quale unendofi colle par t i fulfu-
ree del carbone , forma infierne queliemaf-
fe porofe , che ra í fomig l i ano a fpugne, % 
che fi veggono frequentemente neile fuci
ne de ' f abbn . V e d i FERRO. 

S C O R P T O N E , SCORPIO, neH'Af i rono-
m i a , l ' o t t avo fegno del Zod iaco ; denota-
to col carattere. V e d i SEGNO. 

Le Stelle nello Scorpione, feeondo'il Ca* 
t a logod i T o l o m e o , fono 20; fecondo quel-
lo di T icone 10; fecondo quello del Sr. 
Flamfieed 4 9 ; le l o n g i t u d i n i , l a t i t u d i n i j 
m a g n i t u d i n i , & c . delle q u a l i , fono come 
fiegue: 

No-
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Nmi e fituazUni delle 

Stelk i 

| í d p r imo piede meridionale 
Subfequ. nel p r imo piede 
Contigua a q u e ñ a 
Quella preced. meridionale della fronte 
N e l terzo piede mer id iona l e» 

Meridionale d i 3 nella fronte 
M e j a n a della fronte 
Settentrionale della fronte 
Settentr. " i delle contigue 
M e r i d . j fot to la í k l l a Settentrionale della! 

fronte . 
' t é ' ' , 

Preced. nell ' u l t i m o piede meridionale 
Cont igua ad eíTa verfo Settentrione 
La piu Settentrionale j e feguente la fronte 

5^ Longi tudiue 

w 26 48 50 
27 18 08 
27 30 49 
27 55 4¿ 
28 48 52 

IH 37 25 
28 15 50 
28 52 $6 
29 21 45 
29 32 09 

28 01 13 
$ 2 00 35 

1 55 59 
o 20 11 

% f 28 19 54 

SuíTeguente ne l l ' u l t i m o piede Mer id ion . 
Q u e í i a fopra l ' a l t r a preced. i l cuore 
Quella preced. i l cuore verfo Settentr. 

20 
N e l preced. c&lcagno d' ophiuchus 
Sotto i l fuolo del piede d' ophiuchus 
Ne l l a gamba d' ophiucus 
Cuore del lo Scorpione 
Quella fopra i l euore . 

• ' ^ ' . ; 
N e l l a polpa della gamba d 'avant i d 'ophiucus 
N e l l a nocca anteriore d'ophiuchus 
Quella feguente i l cuore al mer iggio 
Ginocchio anteriore d' ophiuchus 
I n f o r m . tra le gambe d'ophiuchus . 

30 

N e l pmo. anello della coda 
Pi i i Settentr. e po í le r io re a quefta 
Ginocchio poftcriore d' ophiuchus . 

Ne l dito del piede diretano d" ophiucus 

N e l dorfo del fecondo piede d' ophiuchus 
N e l l a tibia della gamba diretana d 'ophiucus 

40 

29 23 I I 
29 09 23 
3 22 10 
3 07 35 
3 29 24 

3 14 42 
4 07 i ? 
3 40 27 
5 26 04 
5 25 12 

21 27 
19 53 
07 56 
54 28 
59 26 

9 12 54 
11 03 32 
12 22 OI 
13 39 28 
15 28 32 

15 43 28 
15 55 ^ 
16 12 46 
í6 06 17 
16 34 52 

Lat i tudine 

5 20 33a 
4 54 i 3 A 
4 46 19A 
5 45 48A 
8 33 25A 

5 25 4(5A 
1 56 31A 
1 03 09B 
o 16 05 B 
o 05 56B 

8 04 40 B 
7 07 o3A 
6 38 22A 
1 40 50 B 

12 29 24B 

9 15 i<5 B 
12 46 32 B 
7 02 25A 
2 37 10Á 
3 59 04A 

1 36 03 B 
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Nonti e fttuaxioni Mlik 
Stelk. 

Stella lucente del piede d ' ophiucus 

Preced. nei calcagno d ' cphiuehus 
, 45 

Preced. di 2 nel l ' acui to 
SuíTeguente 
Suflegu. ncl calcagno d ' ophrachus 
Quella che fegue i l piede d ' ophiuchus 5- TÍ* 

S C O R P I O Ñ É , SCORÍIO, é anche í í n o -
ffle di un ' an t i co ordigno mi l i t a r e , xxhto 
principalmente nel difendere i m u r i , & c . 

Marce l l ino defsrive lo Scerpione f facerí-
«lolo confií lere i n due t r a v i légate infierne 
€on corde. D a l mezzo d s ü e due , forgea,-
una terza t r ave , í a l m s n t e difpolíay che fi 
potefle t i rar su e lafeiar giufo a piacere j e 
ful la c ima d i quefta, ñ a v a n o attaccati eer-
í i uncini o rampin i di f e r ro , cai era appe-
fa una f romba, di fe r ro , o di c a n a p á . So l 
i o la terza tfave giaceva u n pezzo di pan
no d i pe lo , o fi^ ü a m i g n a , pieno di pag í ra , 
legato con corde. 

Per ufar í a r o r d i g n o * fi metfeva unapie-
f ra rotonda nella fromba , e quattro perfo-
ne da ciafcuoa banda, feiogliendo o allen-
tando le t r av i l éga te colle corde , t ira^ano 
i n d i e t r o l a trave r i t t a a l l ' unc ino : quando 
l ' I ngegne re , che flava fopra un 'eminenza, 
dando un co lpó con en marteHo fulla cor
d a , cui era attaccafa la trave eol fuo ra l u 
pino , la raeíteva i n l i b e r t a / Coficché UF-
tando q u e ñ a contfo la mol le fiamigna, ve-
¿niva a fesg l ia rRe la pietra cotí una gran 
fo rza . 

Sf e h i a í ñ a v a Scotptone, pe rehé s quando 
ía luriga frave fi ergea, f ordigno veniva 
á d averg ana cima acuta,- a guifa di agu-
gl ioñe* * i - I t i íeftipi p iu moderni g l i fi é 
dato ilrsome df o w ^ e r , afino fa lva t ico , per
ché queft5 animale, quand' é cacciato , fca-
glía pietre diefro a sé / 

^ C O R R E N T E i V e d i REGOLA "ScoK-

S C O R ^ É R E 5 sd rúcc io ía fés nel lá Mee-
canica 5 fuperhféffuf tddení, é quando lo 
íleflb .punto d' un corpo , movente lungo 

^ L o n g í t u d i n e 

17 OO 23 
l / OJ 02 
17 34 53 
i ? 43 57 
18 01 p 

19 41 16 15 57 HA-
20 15 12 1 IJ^ 44 IÓA 
19 09 46 o 38 18'A 

$ 20 4Ó 23. | 1 28 55 B 

Latítudine 

>» t a 
1 42 28A 
1 47 58A 
4 54 52A 
o 59 54A 
o 53 4SA 

% 
era 

3 
6 

7 
5, 

3 4 
2 3 
5 
6 

tufa fup'efficíe, deferive una linea sü dfetfal 
fuperficie. V e d i MOTO, FRE&AMEÑTO , & c . 

T a l ' é i l moto di un paralellepipedo,-
fpinto lungo un p iano, V e d i ROTAZIONE , 
RESÍSTENZ A , & c . 

S C O R R I D O R I , termine m i l i t a r e , Sol-
l a t i che fcoffóno ía campagna. 

G l i Inglefi chiamano batteurs ¿f eftrade 
( voce Francefe ) Baff i tor i d i ff'fáda, cioé feor-
ridori, qúei Soldati a cava l lo , che fi man-
ctano avanti (>e fuII 'a le di un' E f e r c i t o ) due 
o tre m i g l r a , per fare fcopei te delle q-uall 
e f f ihannoadar ragguaglio al G e n é r a l e . Ve
d i K l C Ó N O S C E R E , & c . 

SCORRIDORI per guardia delle C o f l e V e 
di H O B t E R S 

S C O R T A , guíd 'a , conduci tere , compa-
g n i a . — S i prende anche peraccompagnafu-
f a , chealfru'f fi faceia per fuá fícurezza; lo 
ñeffo , che convó jb ; e fi dice anche deíla 
g e n í e , che fa detta a c c o m p a g n a í u r a . Si 
mandb- Un foccorfo al Campo foí to Árras, 
Con una fc&rta di 1200 u o m i n i . — I n tem-
po d i Guerra , i Vafce l l i mercanti l i d i rado 
efeon dal porto fenza una feoria d i N a vi da 
Guerra . —^ Qvtei che viaggiano m Tu rch i a 
prendono d 'o rd inar io alcuni Giannizzer i pef 
ifcortarli. — Dopo la v i t t o r i a , i l Gené ra l e 
mandb i pr igionefi fot to gagliarda feonañá* 
fe C i t f a c i rcqnvic ine . Ved i E t c o R t E . , 

ScoRTA , fi prende anche per la munizion 
de5 v iver i condot t i colle /corte a l l 'E fe rc i to . 

. S C O R T I C A R E , tor via la pe l le . — l 
Caccia tor i Ingíéfi chiamano unéáfinĝ  i l la* 
gliar a p e z z i , o feorticari una volpe . . Vedi 
CACCTA í 

S C O R Z A j bucesa degli Á l b e r i , o delív 
f ru t t a . Vedi CORTECCIA , 

GU 
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Glí Inglefi dhiamano zefi , cioé fcorza, 

quslla pelie legnofa, e groíía, ehe divide in 
partí 1'interior della noce. •—Alcuni Medí" 
ci prefcrivono queña [corza, feccata^ c pre-
fa con vin bianeo, come un rimedio eontro 
la r end ía . 

Si chiama puré /corza ( t e j í ) un pezzo del
la corteceia di melarancio , o di limone; tal 
•quale ufualmente íi fpreme nella birra, nel 
vino, &c. per dargli qualche fapore gurtofo. 

Quindi , Jcorzare un' araueio o limone, 
tytfto i Confettieri, fi é i l tagliarne la ¡ C O Y -

da capo a pié in piccioli pexietti , per 
quanto fi puo , minutiííimi * 

S C O T I A . Vedi SCOZIA. 
S C O T Í S T I , una Secta di Teologl e F i -

loíofl Scolaflici; cosí detti dal lor Fondato-
xe, J . Duns Scotus, Fíate Fraocefcano Scoz-
zcfe, o come altri vogliono, Irlandeíej i l 
quale foñeneva 1' Immaeolata Concezione 
della B i Vergine , o ch'' ella nacque fenza 
peccato origínale; eontro Tommaío d'Acqui-
no , e i T o m i í l i , Vedi TOMISTA. 

Quanto alia Filofofia) gli Scotijli erano, 
come i T c m i ü i , Peripatetici; fojamente in 
eib diíiinti , che in ciafcuna eíTenza, per 
tante differenti qualitadi, ch'ella avea, di-
ftinguevano altrettaníe diíferenti formalita-
di j tutíe diüinte dal corpo íkflb ; e facen-
t i , per COSÍ d i ré , altrettante differenti en-
titadi: e quefle erano metafifiche, e in cer-
to modo , fuperadditje 5 aggiunte all' effenza . 
Vedi FORMALÍTA1, &C. 

S C O T O M I A , oScotomâ  ñella Medici
na, una vertigine, o capogirlo \ o tal gi-
ramento di tefta , per cui in eíía gl i fpinti 
animali fono talmente poÜi in giravolta, 
ehe gli oggetti eílemi paiano rivolgerfi in 
giro. Vedi VERTIGINE. 

S C O T T A , i l fiero non rappreíby ehe 
avanza alia ricotta ^ 

SCOTTA f m termine di Marinería , é 
¿jkeJia fuñe pftneipale artaecata alia vela, 
h quale aliéntala # o tirata fecondo i venti 
regola i l cammino del naviglio i Vedi SCOT-
TT E . 

SCOTT A T U R A , inlnglefe ¿ « ^ , ln uri 
íeafo medicinale , denota una íoíuzione della 
continuita d'una parte del corpo, per lafor-
za del fuoco ; I Medici ufualmente fanno 
diverfi gradi di fcdttdme: i l primo, quan-
dô  non vi fono che poche rmftüle follevate 
fuiU pdi?, con roífezza, e con üfte fefatr 
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zíone deir epidermis dalla pelle vera. — I I 
fecondo, quando la pelle é bruciata, fecca-
ta , e raggrinzata, ma fenz' alcuna crofla 9 
orogna* — t i terzo é , quando la carne, le 
vene, i nervi, &c. fono raggrinzati, e for-
mano crofie. 

Lufítano raccomanda un 'ungüen to , fatto 
di cenerí di foglíe di lauro , con graífo d i 
porco gocciolato fopra di e ñ e , per una fcot* 
tatura ; ovvero , fecondo roccafione, 1'un
güento populeum, con foglié di vite pofievi 
fopra. Panarole oftcvvz ) che la creta, od. 
a rgüía , meífa fopra una fcottatura diminui-
fce i l dolore; e quei che fanno la birra, in 
Olanda^ adoperano un decotto d'elle ra per 
la cura di /coitature. 

Le fcottature ) per aííro , non fono fola-
mente maü , ma, ín certi cafi, rimedj: I I 
Sr. Homberg oíTerva, che nell Ifola di G i l 
va , la gente del paefe fi cura da sé d'una 
cólica, che altrimenti farebbe mortale, coll* 
abbrueiarfi, o fcottarfi j l fuolo del p íede; e 
fi guarifce d'un panaris , coll* intignere i l 
dito in acqua bóllente parecchie volte» 

A viaggiatori raccontano molti altri caíi 
d altre malattie cúrate con ifeottature ; ene 
veggiamo noi medefimi gli effetti, ne' ca-
va l l i , cani, uccel'i di rapiña, &c . 

Üna fpezie di mufchio, portata dal l ' In-
die, é ñata parimente adoperata per lagot' 
ta ; appiicandola, eolio fcoítarla fulla parte 
offefa . Vedi MOXA . 

I I Sr. Homberg ci da eferapj di due ferti* 
mine guarite, Tuna da un violente maíedí 
tefta e d'ocehj, p 1'altra ¿a mi malorenel-
le gamÍ3e e nelle cofeie, mediante üna fcot
tatura accidéntale di quelle parti ¿ Egli ag-
giugne, che \& fcottatura pu5 curare in tre 
maniere; o col mettere gli ümori peecantí 
in maggior moto , e far prendere loro un 
nuoyo corfoj o col diífolvere e roírtperc la 
loro vifeofita; ovvero col diflruggere i ca-
nali che gli apportavano in troppo gran 
quantita. Vedi CAUSTICÓ * é CAUTERIO, 

S C Ó T T É díVafcello, che gl' Inglefí chia-
mano bunt-lineî  fono quelle furiiceíle, che 
ííanno aítaceate al fondo delle vele, nelU 
parte di mezzo della bolt rope ( corda che-
lega ía v e l a a l í ' a l b e r o ) ; e cosí fi fanno giu-
eareperuna piccola ruotella, appiccata aU* 
antenna : ií lor ufo fi é di portar in su i l 
fondo della vela, per meglio amraainarla 
Vedi Tav. Vafcello fig. 1. n. 48. 74-91 ^1 

S C O T 
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S c o t t E c h e g l ' Inglefi chiamaao braceŝ  

ín l inguaggio di m a r i n a , fono quelle corde 
che appartengono a t u í t e F antenne d ' u n 
Vafcel lo j - ( e c c e í t o la mezzana) due a cia-
feun5 antenna : elle fi t i rano , o fanno paíTa-
fe per' certe ruotelle attaccate ai pennoni 
appiccati alie braccia delT a n t e n n a — V e d i 
Tav. Vafee!, fig. i . n . I i . 21, 50. 68, 89. 112. 
130. 159. 

L ' u í o ádk feotté fi é , d i fquadrare Tan-
t enna , doe, difar la quadra; d i por tar laa l l ' 
u n o , o a l l ' altro lato ; d i traverfarla , cioe, 
d i rnetterla in qualche modo a t r a v e r í b ; e 
d i drizzarla 5; c/oe , di díspórla i n modo V che 
í i ia ad angoli r e t í i coila lunghezza del V a 
fcel lo . 

T u í t e le /com? vengono ver fo 'poppa ; íat 
grande feottatviene alia poppa , h fcottaáel 
principal t r inchet to alia cima delía mezza-
n a , e d i la al fartiame pr inc ipa le ; le feot-
fe della mezzana , e del t r inchet to delía 
mezzana , vengono gilí per le groife fu n i 
del g rand 'Albero , e dei pr incipal t r inchet-
í o , e cosí del reño. 

Q ú e l l a piccola corda , ch ' é attaccata alia 
parte di mezzo del lato efieriore della mez
zana , ferve d i feotta a quelT antenna; e le 
feotte della bandiera da traverfo ( crofí-jack 
¿races') fono pór t a t e i n n a n z i a l fartiame dell1 
albero maeft ro , ogni qual volfa un vafcello 
veleggia ftretto f o t t oven to . V e d i ANTENNE 
{yards), 

S C O Z I A , o S c o t l A * , n e l i ' A r c h i t e t t u -
ra ? una ferflicircolare cavita o'canale tra i 
ion , 0 tond in i , nelle bafi delle colon-
ne . V e d i Tav.l jírchit. fig. 4. V e d i anche 
BASE. 

* La feotia e un ornamento cóncavo ed of-
cúro j donde il fuo nome, c ioé da crxóroí s 
ofeurita 1 tenebré. 

L a feotia ha un'effetto totalmente ó p p o -
fio a quelio del!' uovolo . — G l i artefici I n 
glefi la chiamano di fpeífo cafement . 

Si chiaaia anche trochilus, i n parte dalla 
fuá f o r m a , V e d i TROCHILO. 

Nel l a bafe í o n l c a e C o r i n t i a , v i fono due 
feotie, la piü alta delle quali ¿ la piü pie-
cola . •— V . Tav. Archit. fig'31* let. ^ , c , e 
fig- 26. let. i , k. 

Secondo Fe l ib i ano , i l cavetto é u n a q u a r -
ta parte della feotia . V e d i CAVETTO . 

S C O Z Z E S E . Termini Scozzefi. Vedi 1'Ar-
í i ca lo TERMINI . 

SCR: 
S C R E P O L A R E , crepolarc, fenderfi, apñr» 

fi, cominciare a crepare, 
S C R I B A , un principal Ufiz ia le nelia L e ^ 

ge Ebrea, i l cui í m p i e g o era d i ferivere ed 
interpretar la Scri t tura0 ' 

N o n t rov iamo menzione alcuna d i Scribi 
nel Vecchio T e f ú m e n t o , avan t i Esdra ; don
de alcuni t e t t e r a t i hanno conchiufo , che un 
í a ro f f i c io foífe ñ a t o portato da Caldea , ed 
A f i i r i a , e fiabilito per la prima volta dagli 
Ebrei dopo i l l o r r i torno dalla ea t t iv i ta di 
Babilonia r "*• 

GW Scribi erano i n gran c réd i to e í l ima' 
fra g l i E b r e i , ed aveano p u r é la preceden-
za fopra i Sacerdoti , e g l i Sacrif icatori . —> 
Per ver i t a , - v ' erano tre forte di Scribi .• glí 
or ora m e n t o v a t i , propriamente d e t t i Scri
bi della Leggê  n 'erano i p r i n c i p a l i e i piü 
ragguardevoli : íe decifioni di quefti erano 
ricevute eolio fteífo rifpetto , che la legge di 
D i o raedefimo o-

Quei della feconda forta , propriamente 
det t i Scribi del Popólo, erano una fpezie d i 
M a g i f t r a t i , tanto fra i G r e c i , che fra g i i 
Ebrei . V e d i i l feguente a r t ico lo . 

Quei della terza fofta erano Nota j pubbli-
c i , o Secretar] del C o n f i g ü o : queí i i erano 
i men confiderabi l i . 

ScRiBÁ, era anche i l t i t o l o di un5 Offi-
c ia le , prcífo i R o m a n i , che ferivea Decre-
t i , o A t t i , e ne forraava copie autemiche . 
V e d i CLERK, ATTÍ,> &C. 

Ogni Magi f i ra to avea ií ÍÜO Scriba , o 
Segretario ; coficché eran v i Scribi. JEdilitii, 
Pratorii, Quafiorii f &c.-

G l i Scribi non erano ammeíf i al maneg-
gio de' pr incipal i ufizj della Repubbl ica , fe 
pr ima non abbandonavano la loro profef-
fíone* 

í t í tempo degl' í m p e r a d o r i , fi chiama-
vano anche Notarii, p e r ché faceano ufo di 
abbreviazioni , e note corte nello fer ivere. 
V e d i NOTARIO. 

S C R I B I N G , nelP A r t e del Falegname, 
preflo g l ' Inglef i , fignifica commettere , 
congegnare. V e d i PAREGGIARE (feribing). 

S C R I P T O R I U S Calamus. V e d i l ' A r t i -
coío CALAMÜS , 

S C R Í T T O , tfrit 4, 111 I n g l c f e , Breve 
i n L a t i n o , nella Legge , un precetto del Re 
ia i f c r i t t o , con cui vien comandato d i fare 
qualche cofa, circa u n ' i f i a n z a , a z i o n e , P^0* 
ce fío i n giufl izia . — C o m e , i l citare un reo , 

pren-
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.prendere un fequertro , rimeciiare u t i ' ufur-
paxione , o f u n i l i , Vedi BREVE , .PRECET-

'*_Laparola e formata dal Sajfone, P | i i zaa, 
ferivere,. 

Queí l i Scrtiti, o m a n d a t i , ximits, fono 
preíío g l ' Inglef i variamente d iv i í i , e i n 
varj r i í p e t t i , —• . A l c u n i , r i fpeí to al lor or-
dine, o maniera di c o n c e d e r é , íi chiamano 
original¿5 ed a l t r i giudiciali, 

G l i SCRITTI Originali fono quell i , che 
fi fpedifeono dalla Cor te alca , o T r i b u n a l 
Supremo, .della C a n c e l l e r í a , per citare i l 

.JCO i n un ' azion p e r í b n a l e , , o i ! .teneote 
(tenam) in una reale; o pr ima che i l pro-
ceíío c o m i n c i , o per(cominciare xosi i l pro-

vceíío. V e d i PROCESSO , ' & c . 
G l i SCRITTI .Giudiciali¡{ono q u e g l i , che 

fi mandano per ordine della Corte , cui ípet-
; ía la caufa, fopra occafioni emergent i , do-
po ch' é cora inc ia io . i l proceíTo . 

. G l i Scritti Giudiciali íono . .diítinti dagli 
. o r i g i n a l i , i n quanto i i lor t e í l o , o í b f e r m o -
ne (te/le) porta i l nome del p r imo G i u d i -
ce di quella Cor te , dalla quale vengono,; 
laddove . g l i o r ig ina l i d i cono , te/le me ipfo, 
In norae del R e , o rifpetto al R e . 

. G l i Scritti fi d i ñ i n g u o n o a l t res l , fecondo 
la natura deli 'azione , in .jeali t per fonal i > 
-~ l Realt riguardano , o íl poífeifo , ,e fi 

..•chiamano fentti d1 entrata ( of entry ) ; o la 
proprie ta , e fi chiamano Scritti d i ragiof ic , 
o d i r i t t o (o/right). V e d i ENTRY , c DRIT-
TO , 

G l i Scritti Perfonali, fono quei che r i -
guardano i be ni , i b e f i i a m i , o 1' ingiur ie 
perfonal i . Ved i PERSONALE . 

A ' quali fi pub aggiugnere g l i Scritti Mi-
fii, per la.ricuperaxione, si delle cofe , che 
del danni 

I n o l t r e , alcuni Scritti, fono ad i í l anza 
talla Parte j " a l t r i , d ' o f f i c i o ; a l t r i , ordina-
r j , a l t r i , d i privi legio . — U n o Scritto, o 
Manda to , di Privilegio é quello , che una 
perfona privilegiata porta alia C o r t e , o T r i -
tunale , per fuá efenzione., a cagione di qual-
chs pr iv i leg io , fh',ella gode, 

SCRITTO di Neifty. Ved i l ' A r t i c o l o NEIF . 
SCRITTO di Rtbellione. V e d i l ' A r t i c o l o 

COMMISSIONE ( Commijion of Rebellion ). 
OCRITTI Vtce comital i , o Vicountiel, fono 

queHi , chef ie iaminanonel la Cor te del Sce~ 
?$o} o del Contado. Ved i VICOUNTIEL. 
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^SCRITTO Ajffimza i ,quello s ..ch',efcje 

áúWExchequer , per autorizzare quaiche per
fona a prendere un Commi íTar io CCo»/L,¿/ff ) 
od al t ro pubblico Uf f iz ia le , per prendere o 
fequeitrare efFetti o mercanzie proibite , e 
non gabellate , & c . 5"? .̂ 14. 2. C^r. I I . c. r . 

E v v i puré uno Scritto di quedo n o m e , 
dato dalla C a n c e l l e r í a , per dar poíTeffo d i 

;terre.. 
Alione .d* uno SCRITTO . V e d i AZIONE . 
Appellagione per ISCRITTO, O mandato . 

V e d i AFFELLAZIONE ( Appeal by mtit'). 
Attachement per .ISCRITTO. V e d i ATTA-

CHINS. 
Ccntinuazione d' uno S C R I T T O . V e d i 

.GONTJNUAZIONE S ín fenfo légale j {̂ Comt-
nuance ) , 

S C R I T T O I O , i n Inglefe ferutors (da). 
Francefe écritoir), una Torta d i gab ine t to , 

.o fia ñ i p o , avente una porta o coperchio 
che s1 aprc j a l f i ng iu , per c ó m o d o d i Xcri-
ve rv i fopra , & c . 

Prcflo g l M t a í i a n i s .SCRITTOIO j -é una 
piccola fianza appartata,, per ufo d i legge-
r e , fer ivere, e confervare f c r i t t u r e . 

S C R I T T U R A , Sacra. V e d i BIBBIA . 
SCRITTURA , .Saiptura , P a r te , .0 1'atto 

,ái fignificare, e condurre le noftre idee ad 
a l t r i , col mezzo di lettere , o di carat ter i 
v i f i b i l i i \ V occhio . V e d i CARATTERE , L E T -
TERA , PAROLA , ,&c. 

X a Scrittma >vien5,ora principalmente da 
j i o i praticata con penna, inch iof t ro , c car
ta . V e d i CARTA , INCHIOSTRO , & c . — G l i 
A a t i c h i avevano a l t r i m e t o d i . V e d i LIBRO , 
CORTECCIA , STILO, &C. 

L ' invenz ione delF arte dello Scrivere é af-
cr i t ta a C a d m o . Ved i XETTERA , e GRE* 
...co.̂  

I n Lcgge , fi d ice , i p a t t i , le ce í f ion i , i 
c o n t r a t t i , & c . hanno da eífere ptr ifcrittu-
ra, o i n i f c r i t t o . — U n T e í l a r a e n t o pub eí
fere in ifcrittnra, o per parola di bocea . V e d i 
DEED, CONVEYANCE , TESTAMENTO , & c . 

Dic iamo ancora, Lcgge Scritta, ¡ex fcri
pta ^ i n oppofizione a Legge C o m u n e , che 
íi chiaraalexnon feripta. V e d i LEGGE, STA-
TUTO, -COMUNE Legge , .&c . •— Abbia rao 
p u r é T r a d i z i o n i feritte, e non ifcr'me, & c . 
V s d i TRADIZIONE, ORALE , ,&c. L e Scrit-
ture autentiche d i quaiche contrat to , figüla-
t e , e confegnate, hanno forzad i t e í í i m o n j , 
e d i prove . V e d i AUTENTICO , EVÍTENOS 
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( i « / > ¿ ( g e ) , M u n i m e i u s , S i g i l i o , Signatura, 
T e í l i m o n i o , & c . 

J, Ravenau ha un T r a t í a t o i n t i t o l a t o D í í 
Jnfcriptions en Faux̂  in cui fa vedere, i n 
che modo si poflfa ravvivare , e rellaurare 
fcritture vecchie quafi í c a n c e i l a t e , col mcx-
%Q di gallozze macinate i n v ino bianco, e 
d iñ i l l a t e 5 e cosí fregare fopra la fcrittura, 

La Vayer ha una curiofa d i í í e r í az ione fo
pra la prova de' fat t i per c o m p a r a z í o n e d i 
f c r i í t u r e e di ca ra t t c r i , nclla quale ei proc-
c ü f a di far vedere , che quefto m é t o d o di 
provare e afíai fofpettofo , e fallace, V e d i 
PROVA , & c . 

E ' un punto di controverfia tra i Fi lofofi 
Sco la f t i c i , che cofa propriamente lo fcrivere 
l i g n i f i c h i , o rapprefenti ? fe idee, o c o í e , o 
parole? c i o é , fe efprime le cofe í ief íe , o le 
í iof lre idee del!e cofe, od i fuoni a r t i co l a t i , 
per mezzo de1 q u a l i , i n altre occafioni , e(-
p r i m i a m o quelle idee, V s d i PAROLA, SE-
CNO , SCIENZA , & C . 

L a comune opinione fi é*, che la fcrittura 
pon rapprefenta altro che parole, che i l fuo 
proprio oggetto é la voce , e ch 'e l la fignifi-
ca le idee ÍQIO mediatamente, e fecondaria-
p i e n t e ; e col mezzo di que l le , l e c o f e ñ e í í e . 

A l t r i , a l l ' incontro , pretendono che le 
idee , i l parlare , e lo fcrivere, rapprefentino 
egualmente , cd immediatamente i? cofe. 
V e d i IDEA , NOZIONE , &C. 

M a la controverfia é abbaftanza imper t i -
| i en te . —Senzadubb io , le noftre idee delle 
cofe , fono le cofe íleífe \ non efifendovi al-
cun fond^mento di qualche d i í l i nz ione tra 
¿ i l o r o . V e d i ESTERNO , ESISTEN?A , C o a -
p o , & c . 

E quanto alia fcrittura , ñ pub diré che 
alcune fcritture fono reali, o fignificative d i 
cofe ed ' i dee . — C o m e , g l i j e rog l i f i c ideg l i 
E g i z j ; i caratteri de' C h i m i c i , degli A í l r o -
p o m i , & e . i quali fono una fpezie d ' i m m a -
g i n i , ovvero hanno qualche natural ra í fomi-
glianza o Ana log í a colie cofe , che fon de-
í ü n a t i ad efprimere . Ved i SÍMBOLO , G E -
JIOGL1FICO , CARA.TTERI R E A L I , &G. 

M a la fcrittura comune rapprefenta fola-
mente i fuoni , i quali fono i l pr imo e i l 
piíi natural l ingu^ggio ; ed i n conformita , 
l a n o ü r a Ortograf ía é apparentemente for-
piata fulla pronutizia , o adattata a que-? 
í la . V e d i ORTOGRAFÍA 3 c PRONUNZIA-
^IONE , 

SCR 
Quind i i l fine della fcrittura é di eccita-

r e , per cosí d i ré , cert i f u o n i , che fono 
ü a t i f a t t i i fegni arbitrarj d i certe idee .— 
C i b fanao eíTi i n v i r t u d ' u n a combinazio-
n e , o a í fociaz ione fra ta l i e tali figure fór
mate colla penna, e ta l i e ta l i inüeffioni di 
voce. 

I n e í fet to noi abbiamo moltififime parole 
feritte y che non hanno idee a loro apparte-
nenti j come , fcindapfus , bladri, & c . le qua
l i non tendono ad altro che a produrre de' 
f u o n i . — S i aggiunga, che q u e g l i , che co-
minciano ad imparare a leggere fcritture ̂  
prendono norma dai fuoni , eh' effi odono 
prodot t i dalla perfona , la quale loro infegna: 
argomento abbondante, che p rova , che ia 
fcrittura non fignifica i r a r a e d i a í a m e n t e le idee 
e le cofe; raa bensl pr ima i f u o n i , e pofeia, 
íe cofe. 

SCRITTÜRA Qotica. V e d i l ' A r t i c o l o GÓ
TICO, 

SCRITTURA Segreta . V e d i CRYPTOGRA-
PHIA , STEGANOGRAPHIA, SCYTALA , C l -
FERA , DíCIFERARE , & C . 

SCRITTÜRA Corta. V e d i r A r í i c o l o BRA-
CHYGRAPHIA. 

Tradizione SCRITTA . V e d i V Ar t ico lo 
TRADIZIONE . 

S C R I T T U R I S T I , Scripmrarii, appreíTo 
g l i E b r e i . V e d i CARAITI. 

S C R I V E R E . V e d i SCRITTÜRA. 
SCRIVERE al mto. GÜ Inglefi c h í a m a n o 

engrojfmg, i l copiare, o traferivere uno ftru-
m e n t o , o contrat to pul i tamente , ed i n ca
rat ter i proprj e l e g g i b i l i , V e d i COPIA, CAL-
J-IQRAEO, & c . 

SCRIVERE nel dómale . I Mercan t l I n ^ 
glefi chiamano booking l ' i n t r o d u r r e , od i n 
feriré , cioé fcrivere nel Giornale qualche 
m a t e r i a » V e d i LIBRO , TENER libú, e GIOR
NALE. 

S C R O B I C U L U S Coráis , l o f t e í f o c h e ^ -
(icaxdium . V e d i ANTICARDIO . 

_ S C R O F O L A , SCROPHÜLJE , * nella M e 
d i c i n a , un tumore Oerofo, o feirrofo y che 
jiafce ufualmente in torno al eo l i o , ed alie 
vol te fopra altre parti glandulofe; detto an
che ¡¡ruma, e popolarmente i n Ingh i l t e r r a» 
i l male del Re {Kmgí evü) , o ferapUce-
raente, il male {tke evil). V e d i MALE. _ 

* La parola ¿ Latina, formata per diw 
nuzione, da fcropha, ferofa, troia, 

§CRQPOLO. V e d i SCRUPOLO. 
S C R O -
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S C R O P H I J L i E . V e d i MALE regio . 
'SCRO'I U M , o SCORTUM , ne i r Ana to -

^ j a , la coraune -capfula o membrana , nel-
Ja quale i te í l icol i fono c o n t e n u t i ; cosí det-
ía dalla raffomiglianza ch 'e l la ha ad una ta
f i a o borfa di pc l le , nomata dagli A n t i c h i 
fcortea. V e d i TESTICOLD. 

Lo Scrotum é comporto di due membra-
ue; T e ík r io re -de í le quali non c che una pro-
duzione della cuticola o cute , la quale qu l 
eaífai f o t t i l e , e fenz' alcun graffo a i di í o t ^ 
to di efla^, 

L ' in te r io re , detta danos , é folamente 
un 'efpaní ione del pannicului carnofus, i l qua
l e , infierne colla cu t e , é r idot to alia figura 
d' una borfa c í l e r n a r a e n t e : ella fi divide per 
longitudine i n due p a r t í , delira c f i n i f t r a , 
mediante una linea , detta la cucimra dello 
fcrotum ; alia quale corrifponde in ternamen-
í e una membrana , detta i l feptum , che d i 
vide la cavita in due p a r í i ; non eífendo a l -
t ro che la produzione della danos. 

Quefta membrana ^ r m é divi f ib i le i n la-
mclU o laminet te , e i teí l icol i í l anno da 
ciafcun lato moilemente o fciol tamente con-
neffi. alia medefima col raezzo della lor pro
pia tún ica e ñ e r i o r e . —- I I d i leí ufo é d i íb-
Üener l i , d' imped i ré la lor co l i i f i one , come 
anche i i iorcadere troppo abbaflb, e di pro
moveré \ i eoKrügñzfone o increfpamento dello 
fcrotum. V e d i DARTOS . 

SCROTUM GW/T _, lo íleíTo che pericar-
dium. V e d i PERICARDIO. 

S C R U P O L O , fcrupulo e proprjamente, 
fcropolo, Scrupulus, Scrupulum^ o Scripu-
lum, i l minore di t u t t ' i pefi ufati dagli A n 
t i c h i i i l quale preffo i R o m á n i valeva la 
v i g e í i m a quarta parte dell ' oncia , o la ter-
za parte della dramma . V e d i ONCIA , c 
DRAMMA,. 

SCRUPOLO, é tut tora un pefo, i n Tnghi l -
terra , {fcruple), che contiene la terza par
te d 'una d r a m m a , 020 g r a n i . V e d i GRA
NO. — PreíTo g l i Orefici Inglef i ; lo [crupié 
^ 24 g r an i . V e d i PESO . 

SCRUPOLO, nella C r o n o l o g í a .«— L o SCRU
POLO Caldeo é r s V b Parte di u n ' o r a , det-
^0 1 dagli E b r e í , helakim . Q.ueíli fcrupoli 
lono moito ufati dagli E b r e í , A r a b i , ed al-
tre N a z i o n í Or ien ta l i i n comput i di t e m p o . 

¿CRUPOLI , nel l ' A f t r o n o m i a . — SCRU-
T>ou ecliffati; quella parte del d i á m e t r o del-
áa Luna che entra n e ü ' o m b r a , efpreíTa n e l 
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la íleffa m i fu ra , in cui i 'appareme d i á m e 
t r o della Luna c cfpreíTo. V e d i DÍGITO.. 

SCRUPOLI di mez.za durazione ; un 'a rco 
d e l l ' ó r b i t a della Luna , che i l centro della 
Luna deferive dal pr inc ip io deir ecliíTi fino 
al fuo mezzo . V e d i ECLISSE . 

SCKVPOLl d' jmmerfione , o incidenza , un, 
arco dell ' ó r b i t a della Luna , che i l d i lei 
i^n t ro deferive dal pr incipio de l l ' eo l i íTe , fi
no al tempo che i l í uo centro cade neli1 ora-
bra . V e d i IMMERSIONE . 

SCRUPOLI di emerfionê  un 'arco dell ' ór
bita della Luna , .che i l di lei centro deferive 
nel tempo dalla prima emer f íone d e l l ' o r l ó 0 
lembo deila L u n a , fin' al fine dell1 ecliffe . 
V e d i EMERSIONE . 

S C R U T I N I O , SCRUTINIUM , n e l l ' A n 
t i ch i t a , un'efame , o probazione, pratica-
ta n e l l ' u l t i m a Set t imana-di Quardfima , fo~ 
p í a i Ca tecumeni , che avevano da ricevere 
i l Battefimo nel p iorno di Pafqua . V e d i 
CATECÚMENO, e BATTESIMO. 

L o /CTOÍ/WO fi efeguiva con mol t i íTime ce-
r imon ie : fi faceano eforcisrai ed oraziont 
fulle t e ñ e de5 Catecumeni , — N e i l a Dome-
nica delle Pa lme, i l P a t e r n o í l r o e i l Credo 
fi davano loro \ e fe g l i facevano pofeia re
citare i n a p p r e í f o . 

I I proccffo fi chiamava Scrutinium, Scru-
:tinio; perché in ta! modo i cuori dei Ca te 
cumeni venivano fc ru í ina t i , o r icercat i , 
a í í inché i Preti po te í íe ro intendere, chi fof-
fc atto ad eííere ammeí fo al Ba t t e f imo . 

Q u e í l o coftume era in ufo nella C h i e f a d i 
R o m a , piíi che a l t rove : c o m e c c h é egli ap-
paja , per alcuni M e (Tal i , che foííe flato pa
vimente i n ufo , benché aíTai p iu tardi , ne l 
la C h í e f a Gallicana . Si fuppone che abbia 
c e í í a t o circa 1'auno 85o. 

SCRÜTINIO , fi ufa anche nella Legge C a 
n ó n i c a per un b u l l e t t i n o , cartuccia, o b í -
g l i e t t o , in c u i , alie Elez ioni , g l i É l e t t o n 
í c r i v o n o i lor v o t i privatamente , d i modo 
che non fia noto per chi v o t i n o . 

Preffo g l ' Inglefi lo SeRUTIN 10 ( Scrutiny ) 
íl ufa principalmente per una rigorofa l e t t u -
r a , ed efamede'varj v o t i o fuffragj prefi i n 
fret taad un' Elezione; affine d i r i t ravare o g n í 
irregolari ta , che potefife eflfervi commeffa 
d a ' v o t a n t i non qua l i f i ca t i , & c . 

S C U D A G G I O , SCUTAGIUM, feutage , 
negli A n t i c h i co í l umi Inglef i . — T u t t ' i 

• vaffalli che dipendeano dal Re per 
F f f fer-
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fervigio m i l i t a r e , erano obb l iga í i a fcí-virc 
^erfonairaente nelle Guerre e Spediz ioni ; ov-
vero, in mancanza di tai f e r v i z i o , a paga
re lo fcudaggio, c i o é , una compofizione l a 
á a n a r o , la quale fí prendea fopra ciáCcurio 
fcutum militare , o Feudo da Cavaliere ( Kn i -
ght's fee)y e ia parte proporzionale di effo } 
per ufo del R e . V e d i KNIGHT'S fervice, c 
KNIGHT s Fee . 

I Baroni e C a v a l i c r i , che pagavano fcu-
daggio al Re , aveano la facolta d1 imporre 
la ñe í ía taffa a quei vaíTalli ( tenants), che 
da loro dipendevano i n materia d i ferviz io 
m i l i t a r e . 

L o fcudaggio era ad una^due^ tre marche per 
ciafcun Feudo d i Caval iere. V e d i ESGUACE . 

S C U D E R I A , i n Inglefe Equary , o Ecury 
( V e d i EQUERY ) , una grande ü a ü a , cd al-
loggiamento per c a v a l l i , provveduto di t u t -
t o i l bifognevole pe' medefimi > come di man-
g ia to ia , raf lrel l iera, & c . 

A l c u n i í b f t e n g o n o , chey?¿7//¿?,propriamen-
í e , non fi dice che d' un luogo per b u o i , 
vacche, pecore, porci & c . E/cuderia, per 
c a v a l l i , m u l é , & c . 

U n a Scuderia femplice é quella c h ' é prov-
veduta per una fola fila di c a v a l l i : Una .SVa-
dsria doppia^ é quella provveduta per due , 
con un pa í íagg io nel mezzo , o due paflag-
g j j i cavalli effendovi collocati tefta a t e ñ a : 
come neila piccola Scuderia di Verfailkí. 

Soltó Scuderia fi comprendono puré alie 
vol te g i i a l logg j , ed appartamenti degli Scu-
d i e r i , palafrcnier i , paggj , & c . 

Centiluomo della SCUDERIA ( Gentlemán cf 
the Qiierry*) e un 'Uff ic ia le defiinato a tenere 
la flaffa, quando i l Re d ' I ngh i l t e r r a monta 
a caval lo . 

S C U D E T T O , inefcutcheon , o ecujjon, 
preí ío g l i I n g l e f i , un piccolo Scudo portato 
i n uno p iu grande , come parte di qualch' 
altra co t ta . V e d i SCUDO. 

Si d i ce : E g l i porta ermell ino , uno Scu-
detto v e r m i g l i o . 

Quefto fi chiama cziandio tal volta uno 
Scudetto di pretenfione , of pretence . V e d i 
SCUDO di pretenfione. 

Quegli che ípofa una erede , porta la d i 
lei cotta d ' a rme fopra uno Scudetto, o Scu
do di pretenfione, nei bel mezzo della fuá pro-
f r í a c o t t a . 

S C U D I E R E , In fenfo d' Efquire, preíTo 
g l ' I n g l e f i j ua t i t o l o d i n o b i l t a , immedia-

lamente fot toquel lo di Cavaliere ( Knight) 
e fopra que l ío di í e m p ü c e Gent i luomo . Vedi 
NOBILTA', CAVALIERE, e GENDILUOMO 

L 'o r ig ine , si del n o m e , che della cofa ' 
Efquire , é ofcun í f ima : la denominazion» 
Ing le fe , non fi niega, é prefa dal Francefe 
efcuycr; e quefia dal L a t i n o , Scutum, Scu' 
d o , come alcuni pretendono; o comealtr i 
da Scutariüs, o Scutiger, portator di Scudo 
ovvero da Scuria, fiaíla, oda equifo, pala, 
freniere. 

Tanted i f re ren t i oppinioni della formazio-
ne della parola, hanno dato origine ad al-
trettante circa i l p r i m i t i v o officio degü Scw 
dieri {efquires)) quando per avventura non 
foífe , che. le feconde abbian dato occaíione 
alie p r i m e . 

Pafquier, nel le fue Recherches, L . I I . C. 
15. f o ñ i e n e , che i l t i t o lo d i Scudiere, Ecu-
yer {Efquire) , Scutarius , é ant ich i íTimo. 
D a l tempo della declinazione dell ' Impe
rio Romano , ofserva egli , che v'erano 
due fpezie í l r ao rd ina r i e d i Soldatefca nell ' 
Efercito Romano ; 1' una de' Gentiles , e 
i ' a l t r a degli Scutarii. 

A m m i a n o M a r c e l l i n o , L . X I V . C . 7., e 
L . X V I . C . 4. parla di quefti Scutarii^ co
me d ' u o m i n i d 'una prodezza r idoí tabi ie ; 
ed anche fiimati i n v i n c i b i l i . Si agg íugne , 
che Giul iano A p o í l a t a avea grandiffimocon-
c e í t o d i q u e ñ e T r u p p e , quand'era nclle Gal-
lie : e qu indi probabilmente egli avvenne , 
che i G a l l i , o per avventura i foli F ranch i , 
trovando che i p iu bravi Soldati degli Efer-
c i t i Romani fi chiamavano Gentiles y e Scu
tarii , diedero fímili nomi ai piü valorofi ed. 
a rd i t i della lo rpropia nazione: t a le , fecon-
do quel curiofo An t iqua r io , fi é ¡ 'o r ig ine 
degli Scudieri. 

I I nome di Scudierc, per a l t r o , venne po-
feia ad ufarfi i n un fenfo alquanto differen-
te , cioé , tale nomavafi quel Gent i luo
m o , che ferviva i l Re nelle Gue r r e , e i n 
altre occafioni m i l i t a n , portando i l di luí 
Scudo 5 fcutum, avanti d i luí ( d o n d ' egli 
appellavafi feutarius, feutiger, o feutifer) , 
come anche la di l u i lancia , ed altre ar-
m i : onde venne 1'altra fuá La t ina appel-
lag ione , ufuale fra n o i , armiger̂  che figni-
í i c a , portator d 'armadura . E quindi ¿ 
par i m e n t e , che in t u t t i i noí i r i a n t i c h i R o -
m a n z i , 1' Eroe é fempre accompagnato da 
un gentile e í ida to Scudierc, 

Dopa 
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X3opo t ü t t o , la derivazione piíi probabile 

i i Scudif™ i ecuyer, noií é da ejcu , Scudo, 
c o m ' é ia c o m ú n opinione r ma da equus, ca-
f a í i # i al tro non eífendo i p r i m i t í v i Scuá'íe-
r¿ j fe non qucgli , eh' i L a t i n i chiamano 
equifonesr i quali aveano í b l a m e n í c la cura , 
e^foprantendenza deile Scuderie , o ftalie. 
Vedi SCUDERIAJ e SCUDIERE , nel feguente 
Jríicolo. 

Comunque fiafi, i l t i t o l o d i Efquhe, .SW-
¿ifKiP j armiger) nella guifa ch 'ora é í iabi l i -
to preño g l ' Inglefi , é i ' i m t n e d í a t o fotto quel-
jodi Cava l i e re , eques, Knight. Coloro che 
portano quefto t i t o l o , fono t u t t i figliuoli ca-
detti d i perfone n o b i l i , c i figliuoii maggio-
i l di ta l i fígli cadetti ; i íigTiuoli maggior i 
de' Cava l i e r i , e i loro fígli maggiori fucceffi-
vamente \ i quattro Scudierî  E/quires del corpo 
del R e ; e g l i Scudieñ creati dal Re , col met-
ter loro intorno ai eolio una coliana dcl l ' 
Ordine deila Giartiera, c fomminiftrar loro 
tín paio d i fproni d1 argento . F ina lmen te , 
di veri l a l t r i ne' fuperiori pubblici impieghi 
fi reputano Scudieri y efquiref, ocgua l i a 'me-
defimi come i Sceriffi d i Conrado , i D o t -
for i d i Legge , o A v v o c a t i , i Giud ic i d i Pa
ce , i Mayors , o fupremi M a g i ñ r a í i deile 
G i t t a , i Conf igl ier i i n Foro , i Bacceliieri 
di T e o l o g í a , d i L e g g e , di Fifica , & c . ben-
ché neflfuno di quefli fia realmente t a le : ed 
til fine, i capid 'a lcune famiglie antiche fo-
HO egualmente efquires per preferizione. 

SCUDIERE , in fenfo deila voee I n g l e í e 
Equery, é un U f f i z i a l e , che ha la cura e ' i 
maneggio d e r G á v a U i d' un R e , o d' un Pr in
cipe 
_ SCUDIERI , Equeries , e popo! armen te Quet' 

fies, fono particolarmente d e t t i , i n I n g h i l -
ferra.V gH Uff iz ia l i delle Stalle del Re,- cin-
f t s d i n u m e r o , i q u a l i , quando Sua Mae-
fia efee, vanno5 nella pr ima carrozza, o fia 
cocchio d i gu ida ; fono di fervizio uno aüa* 
volta per mefe, ed hanno la tavola coi gen-
tiluotníni U f c i e r i durante un tal tempo . 

Solevano cavalcare allato alia carrozza 
fímtnd' ü Re faCea v i agg io ; ma cib effendq 
R™' ^pendiofo ' per l o r o , che neceíTario al 
Sotrárnoy ncm s1^ continuato . 

ScuDíÉRf ( Equeries ) delta ¡¡alia dtlla Co-
ro?!a "> ^anno c ú t a k appellagione, come q ü e -
8l¡ che fon' impiegaff m maneggiare, e do-
raare i cavalli da fe l l a , e m M & ú \ per fer-
vl§io del R e , 

s e t j | | | 

S o n ó i n numero di due ; P uno de' qual i 
é , o dovrebbe fempre eíTere, affiduo, e pron
to di f e rv iz io , i n C o r t e ; e quando Sua M a e -
ñ a monta a caval lo , t iene la fiafía, raentre 
i i Cavallerizzo M a g g i o r t , od uno dcgli Scu
dieri i n d i lu i aííeRza , 1 'a íMe a montare 5 
ovvero quando Sua Maefta va a cavallos 
fogl iono accompagnarla. 

S C U D O , in Inglefe Buckler un pez-
zo d' armadura difenf iva, ufato dagli A n t i -
chi per i rchermirf i dai colpi de' !or n i m i c i . 

La parola viene dal Latino bárbaro bu-
cular ium , da buceula , la punta di mez-
zo di quefF arma) la quale foleva avere 
una tejia o bocea, rapprefentata in pro-
minenza, fopra di ejfa . 

L o Scudo d' Achi l l e é deferitto i n Ome
ro y que l lod 'Enea in V i r g i l i o , quello d ' E r -
colé i n Ef iodo: lo Scudo d' Aiace era fode-
rato con fette pelli di t o r o . 

L o Scudo, che g l ' Inglef i chiamano shield j 
forta d i Scudo leggiere, fucceflfe aU'ufo del-
lo Scudo , buckler: p u r é g l i Spagnuoli r i -
tengono tuttora la,1 fpada e lo Scudo {buck
ler') , ne' loro paffeggi n o t t u r n i . V e d i Scu-
DO {shield}, qm fotto . 

G l i Seudi fulle medag í i e fi adoperano per 
fignificare i vetí p u b b l i c i , refi agli De i per 
la falvezza d* un Pr inc ipe ; o per denotare, 
che quefii é r iputato i l difenfore e protet-
tor dei fuo p o p ó l o . -—Si chiamavano que-
ñ i particolarmente Scudi votivi, e .fi appen-
devano agli a l t a r i , & c . V e d i VOTO , e V a -
Ttvo.• ' . 

SQMBO, V e d i CLYPEUS . 
SCUDO, i n Inglefe Shield i u n ' a r m a an-

tica d i difefa , i n forma d' uno Scudo leg-
g ie ro ; portata ful braccio per i f ch iva re , o 
parare lancie , d a r d i , & c . 

L a forma di qu&o Scudo é rapprefenta
ta dallo Scudo di Bíafone nella cotta d' a rmi .• 
V e d i SCUDO {efeuteheov), qu) fotto, 

SCUDO, Shield, nell ' Araldica, denota \o 
Scudo o campo , fopra i l quale fian eolio-
c-ati i portamenti d ' u n blafone o imprefa 
V e d i CAMPO. 

SCUDO , in Inglefe efeuteheon *, ne l l ' jíral-
dica 1 i l campo , o cotta , i n cui 1'impre
fa , o T arme d 'una perfqna vengono rap-
prefentate. V e d i SCUDO (Shield), C o t t a 
d'armi r ckc. V e d i anche SCUDETTO . 

* efeuteheon e formata dal Fran» 
eefe efcuíTon, e quefla dal Latino feutum > 

F f f 2 Scudo ¿ 
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Scudo j cF era i l luego y fopra cu i ori
ginalmente ft portavano T armi + prima 
che veniffero a metterfi fulle bandiere / 
e ancor femp're i ovvunque fien elleno po-
fic , ft e su qualcofa rapprefentante la 
forma d1 uno Scudo. I I Latino S c u t u m , 
fenza dubbio , venne originalmente' Jal 
Greco axvrpí y pelle con cui gli Scu-
di fcleano ejfere coperti .- V e d i SCÜDO 
(jhieldy. 

ho'Scudo é d i figura quadra , eccetto Is-
parte del fondo , che fu oí eífere un poco 
rotonda , terminando in punta nel mezzo . 
—• V e d i Tav. Arald. fig. 38. 

Sonó poche centinaia d' anni , che g l í 
Scudiát Francefi , e degl' Inglef i erano t r ian-
g o l a r i : quer degli S p a g n u o l í , fono ancora 
sfffatto rotondi nei fondo fenz' alcuna pun
í a : quci degP I t a l i an i fono o v a l i : e quegli 
de' T e d e f c b i , i n forma- di car toccio . 

G l i Scudi an t ich i erano g e n e r a í m e n t c co-
r ica t i f o i n c l i n a t i ; e folo comincioíTi a met -
terg l i r i t t i in piedi , quando le corone T &c.-
fi vennero a porre al di í fopra de' me.defimi 
É maniera d i crefta 

I n Francia lo Scudo {efcuffonj txs a n í í -
camente r i f í r e t to ad un c a m p o , o cotta , 
appuntata nel fondo ; con che egli era d i f l i n -
«o dál i ' efeu , ií qua! era interaraente qua-
dro , e folo fi permetteva a' Con t i e V i f -
cont i d i po r t a r lo . Quc i d i quali ta infer ió-
re erano confinati efeuffon^ o Scudo ( efeu ) 
a c u t o . 

Le v a r í e p a r t í , e p u n t í dello Scudo I n -
glefe , hanno i loro varj n o m i : i l punto A , 
per efempio, c i l punto capitale defiro ; B i l 
eapitale mezzano • e C i l fnifiro punto ca
pitale; D é i l punto cV onore j E i l pünfo di 
fafeia y F i l punto del bellico; G i l pun to 
della bafe dejira j H della mszzana , e I 
della ftnijira . 

L o Scudo é diverfamente denominato , 
í e c o n d o le fue d iv i f ion i . Si chiama adde-
ftrate (dmered)y quando la linea perpen-
¿ ico la re j - che lo d i v i d e , Ü a a i l á dr i t ta d 'una 
fer ia parte dello Scudo; finifirato {fmifie-
red ) , quando fía fu Ha í ini í i ra : interzato in 
palo (tierced in palé) , quando qüefla linea 
¿ doppia , e divide l1 infero Scudo in tre par
tí eguali : palato (paled ) , quando fon5 ac-
crefeiute al numero di f e i , o t to , o d i e c i . 
U n a linea orizzontale fa i l capo (chief), 
q u a n d ' é una terza parte lungi dalla c i m a ; 
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i í pieno (plein) , quand' é juQgi un t e r ^ 
dal fondo: e quand' é doppia , nel mezzo, 
ad una eguale diftanza da t u t í i e due gl i 
e f í r e m i , ella fa la fafeia , e V interzato in 
fafeia: quand'el la é m o l t i p l i c a t a , lo deno
mina , fafeiato (feffed}:' quando v i fono ON 
ÍO o dieci fpazj eguali , burrellé: una dia-
gonale da! punto defí to , del capo, al finí-
firo della bafe lo fa tagliato {tranché) \ $ 
contrario , raddoppiato (doublé) . S 'ella é 
raddoppiata ad eguali diftanze , la prima ta 
Bendafo ( bande} e la terza in isbarrtt (ticr-
ce inr bend ) ; e 1' altra cinto o sbarrate ( bar
ré ) , o terza in barra- ( in bar, fegno quafi 
f imile alia f a f e i a ) : accrefeendo i l numero 
della pr ima fa bandé e cotticé ; e aumen
tando quello della feconda , barre e traverse. 

SCUDO di pretenf.one, of pretence, é uno 
feudetto, o p icciolo Sendo r che u n ' u o m o , 
i l quale ha5 fpofato una Erede, e da queíla 
ne ha p ro le , pub portare fopra la fuá pro
pia cotta- d ' a r m e ; ed i n eífo V arme della 
fu a- mogl ie : e la prole fopravvivente por
tera ambe le cotte inquartate . V e d i Tav. 
Arald.- fig. 63. 

Innejiare a SCUDO , o a feudicciuolo, neli ' 
A r t e del Giardiniere . V e d i INNESTARE . 

SCUDO , Efeu, o Ecu) Corona , moneía 
di F ranc ia , di 60 foldi , o t re l i r e . Vedi 
CORONA, LIRA , & c . Ved i anche CQKIO. 

Q u e ñ o Scudo fí chiamb c o s í , p e r c h é lo 
Scudo, o l 'Arme di Franc ia , che i France
fi chiamano Efeu y v ' e rano impronta te fo
pra . V e d i SCUDO {shield), Scudo {efeut-
cheon ) ELMO , & c . 

S C U L T U R A , SCULPTOR A , Sculptura 
preífo g l ' Inglcf i , l ' A r t e d' intagliare o icol-
pire legno , pietra , od altra materia , e 
di fo rmarv i va r í e figure o r a p p r e í c n t a z i o n i ; 
come anche di dar figura alia ce ra , al ter
reno , aílo ñ u c c o , f m a l t o , & c . per fervir-
fene come di tante forme o m o d e l l i , per 
gitfar figure d i m e t a l l o . 

La Scultura, nella fuá l a t i t u d í n e , inchin
de si T arte d i lavorar in i f cavo , propria-
mentedet ta Intagliare , e dagli Inglefi , En-
graving; si quella di lavorar di r í l i e v o , che 
da' m c d e í i m i rigorofamente Scolpire, Seúl* 
pture, appellafi . V e d i SCOLPIRE. 

L ' a n t i c h i t a di queíV arte é indubitata; 
poiché la Sacra Scr i t tu ra , i l p iü antico é 
i l p iu autentico m o n u m e n t o , che abbiamo , 
delle p r i m i t i v e etadi , ne fa menzione m 
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pireccí i j l u o g l i i : 1' atteftaoo g l ' I d o l i d i La-
han rubati da Rachele; e '1 V i t e l l o d ' o r o , 
che gl1 I f rac l i t i inna l ia rono nel De fe r í o , 
& c . M a egli é mo l to difficÜedi fiíTare l ' o r i -
gine d i quef t ' a r t e , e i fuoi p r i m i a i tef íc i , -
fulla contexia che ne danno g l i A u t o r i pro-
fan i ; pe r ché quanto fe ne legge su tal par-
ticolare va mefcolato colla favola , g iuf la 
Í3 maniera ed i l g ü i t o d i que5 t e m p i . 

A l c u n i fanno un Pentolajo di Sicione , 
nominato D/¿Kíí7¿iex r i l p r imo Scultore: al-
tri d icono , che ta l 'a r te ebbe la fuá o r i g i 
ne neU'I fo la di Sames, ove un certa J^fa-
cus > e Teodoro , fecero lavor i di quefla fpe-
2¡e , í u n g o tempo avanti quello di Dibutades .-
Si aggiugne, che Demara to , padredrTarqu i -
nio i l maggiore , fu i l p r imo a portarla i a 
I t a l i a , i n occafione ch ' ei venne a r i t i r a r -
v i f i ; e cib col mezzo di Eucirapus e Euty-
grammus, che i n queft 'arte lavoravano per 
ecceilenza , e che la comunicarono pr inc i 
palmente ai T o f c a n i ; da1 quali ella venne 
pofeia col t ivata con gran buon fucceífo . 
Raecontano in o l t r e , che T a r q u i n i o chia-
mb a Roma Taurianus, uno dey piíi eccel-
l e n t i f r a d i l o r o , per fare una í la tua di G i o -
v e , & c . di t é r r a cotta , per la facciata del 
T e m p l o di quella Delta.-

Circa quel tempo eranvi parecchj Scul-
tori y si in Grec ia , che i n I t a l i a , che fa-
ceano t u t t i de' lavor i di térra : alcuni de' 
piu r i n o m a t i fono , Ckalcofthenes ^ A ten ie -
fe , che fi fece famofo colla fuá cafa, peí 
gran numero di figure d i t é r r a , di cu i egli 
la reíe adorna j e D e m o f i l o , e G o r í a n o , 
due P i t t o r i , che arr icchirono i l T e m p l o d i 
Cerere con mol te di ver fe pi t ture ed imma-
g i n i d i t é r r a . Effe t t ivamente , tutte le p r i 
me í l a íue delle Deitva de' Gen t i l ! , era no 
d i t é r ra , o di l e g n o ; e p iu che la fralez-

della ma te r i a , o la poca at t i tudine del-' 
la medefima a tal p ropof i to , le ricchezze 
ed i l luíTo de' popoli induíTero g l i Sculto-
r i a far delle i m m a g i n i di m a r m o , e d ' a l -
tre pietre ancor piíí p r e z i o í c . 

D i vero , qualunque foíTe la ricchezza del
la mater ia , su cui lavoravano., pare ado-
peravano ferapre della t é r r a , per farne i 
m o d e l l i : e fin5 al giorno d ' o g g i , o fia che 
vogl iano intagliare fiatue di marmo eolio 
ícarpe l lo , o git tarle in metallo , non i n -
trapprendono mai T u n o , o 1' al t r o , fe p r i -
ma non ne fanno un nerfetto ra od el lo d i 
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ierra . Onde fenza dubbio nacque Toflerva* 
zione d i Praffitele, che l 'Ar t e di modella-
re figure d i t é r ra era la madre naturale di 
quella d i far figure d i marmo e d i metal 
lo ; la qual u l t ima non apparve ma i per-
fetta , che circa 300 ann i dopo la fonda-
zione di Roma ; b e n c h é la pr ima giugnef-
fe al fuo colmo mol to tempo a v a n t i . 

Fidia d5 Atene , che venne fuccedendo 5 
forpafsb tu t t5 i fuoi p redece í fo r i , si i n mar
m o , che i n avorio edj in m e í a l l i : e circa 
lo flefifo tempo , ne comparvero parecchj 
a k r r , che p o r í a r o n o la Scultura al pib a l 
to grado d i perfezione, cui ella ma i giu-
g n e í f e ; par t icolarmente, Policleto a Sicio
ne f ind i M i r o n e ; Lif ippo , al q u a í e folo fa 
permelTo l 'onore di git tare in ottone la í la
tua o immagine d ' A l e í f a n d r o : Praffitele, e 
Scopas, che fecero quel l ' eccel lení i figure, 
chacra ftanno davanti al Palagio del Papa 
a Montecaval lo : Briaxis, T i m o t e o , e Leo-
chareíy i q u a ü , con Scopas, lavorarono a l 
ia famofa tomba di Maufolo Re di Caria; 
C e f i í l o d o t o , Canaco, D é d a l o , Bu t i éo r N i -
cera to , Eufranore, Teodoro y Senocrate , 
P i romaco , St ra tonico, A n t i g o n o , che ferif-
fe ful foggetto di q u e í T a r t e v i famofi A u 
t o r i del Laocoon y c ioé , Agefandro , Pol ido-
r e , e Atenodoro , ed inf ín i t i a l t r i , i n o m i 
d 'a lcuni de5 quali fono paífati alia PoÜer i -
ta ; quel l i degli a l t r i perirono colle loro ope
re : perché ,= quantunque i l numero delle fia-
tue in A fia, i n Grecia , ed in I t a l i a , fofle 
cosí immenfo , che in Roma f o l a , comene 
fiamo ín fo rma t i , ve nr era di p iu d i q u e í 
che v i foffero perfone v i v e n t i , puré ne re
llano al prefente ben poche, almeno pochif-
fime delle p iu bel le . • 

Quando M a r c o Scauro era E d i í e , obbl i-
gaadolo i l fuo oííicio a provvedere quanto 
riguardava i pubblici d i v e r t i m e n t i , ornb i l 
magnifico T e a t r o , ch' egli ere lie , d i t re 
mi la fíatue d i bronzo / e benché L . M u m -
m i o , e L u c u l ' o , ne portaíTero via un gran 
numero d a U ' A f i a , e dalla Grec i a , pu ré ve 
ne re í l avano ancora in Rodi piíi d i tre m i -
l a , altrettante in A t e n e , e d i p iu ancora a 
D e l f o . 

M a cib c h ' é piíi firaordinario, fi era la 
grandezza delle figure, che q u e g ü ant ichi 
A r t i t t i aveano i l coraggio d' intrapprende-
r e : fra quel le , che Lucul lo portb a R o m a , 
ve n era una d' Apol l ine , dell ' altezza di 
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30 eubit l 

s e n 
di gran lunga era qaefta CoptaV* 

•vanzata dal Coloflb di R o d i , fatto da Ca
yes d i Lyndos-, difeepolo di L i f i p p o ; l a í l a -
íua- d i N e r o n e , fatta da Sen-odoro ^ g i u ñ o 
quella d i M e r c u r i o , era puré d 'una gran-
dezza ftraordinaria , e í f e a d o i i o piedi a l t a . 
V e d i COLOSSO , e STATÜA* 

L a Scoltura, per al t r o , non avea con t i -
nuato piu d i 150 a n n i , dopo i l tempo d i 
F i d r a , quando coraincib ad in fen í ib i lmen te 
declinare; quaetunque v i foflero fempre a l -
cun i bei pezzi di ta l lavoro i n Grecia ed 
in I t a l i a , benché non fa t t i con si buona 
idea , e si fqnifita bellezza, come alcune 
opere p ih ant iche. O'ltre chele ñ a t u e G r e -
che fono le piu fliraate peí l a v o r o , v ' t 
una pár t ico lar d i í ferenza t ra le medefime, 
e quelle de' R o m a n i , i n quanto per la mag-
g io r parte le prime eran mide , appuntoccr-
m e quegli che l o t t a n o , o fanno qualche a l -
t r o efereizio di co rpo , in che la Gioven tu 
é\ que ' t empi facea eonfiftere tu t ta la glo-
sr-ia; laddovef i ' a l t r e fono v e ñ i t e cd arma-
te , - ed han no particolarmente indoffo la to-
•ga, la qual era i l piu gran fegno d' onore 
i r a i R o m a n i . V e d i STATUA . 

Per efeguire aleuna cofa inf v ía d i SCUL-
TURA , fi comincia col fare un raodello d i 
t é r r a , o d i cera . — Pei modei l i di t é r r a 
•3ñon s' adoperano che pochr f l r u m e n t i : le 
m a n i e le di ta del l ' artefice fanno quafi t u t -
« o . -—Per modeil i di cera, ad una libbra; 
d i cera fi aggiugne una mezza l ibbra d i co-
Jofonia ; aleuni v i aggiungono della tremen
t i n a , facendo l iquefaré i l tu t to ' con ol io d' 
a l i v a : a l t r i aggiungono un poco d i v e r m i -
g l i o , od altra- ma te r i a , per darle un- celo-
ye . Si lavorano e modeliano colle dita , GO-
aie i m o d t l i f d i té r ra . 

Quanto alia SGULTÜRA ful kgno $ detta 
propriamente dagli Ingle í l carving ( vedi 
S c o t P i R E ) , la pr ima cofa che v i fi r ichie-
4e fi é di fcerre un legno proprio per la fpe» 
l i e particolare del l avoro . — S ' é qualcofa 
á i grande, e che r icerchi b ü o n a fortezza 
s f o l i d i t a , fi dee fcegliere i l legname i l 
p i u d u r o , e; i l piíi durevole , come quer-
c i a , o c a ñ a g n o ' : per opefe piu piccole fi 
tdopera i l pero , ed i i forbo . M a come 
qií&ílj J e g n i fono afíai dur i , per piccioli 
t i i l icat í k v o r i 5' fi adoperano legni piu dol-
c ¡ , ma ben ferrati , e d i grana fina : taF 
c i l t i g l i o , í h e lo fe arpe lió tsglia p iu fa-

c i l í b c ñ t e , e piíi ne t tamente , che ó g n f a k 
tro legno. 

Quanto alie Statue } t rov iamo che | f | 
A n t i c h i le han fatte d i quafi tutte le fpe-
zis di l e g n i : a Sicione v ' e r a u n ' i m m a g w 
nc d ' A p o l l i n e in boífo 5 a Efefo , quella dr: 
Diana era di cedro. Come i legni d i que* 
fte due fpezie fono d u r i f f i m i , ed anche 
tenu t i per i n c o r r u t t i b i l i , fpezialmente i l ce
dro ; P i in io o í í e r v a , ch'erano I t i m a t i par* 
í i co l a r r acn t e convenevoli per rapprefentan" 
ze d i D e i t a d i . I n un T e m p l o , ful monte 
C i l l e n i o , dedicato a M e r c u r i o , v ' e ra un7 
immagine d i quel D i o formata del legno-
di l imone : ve n ' eran dell ' altre d i legno 
di palma , d' ol iva , d' ébano , e anche di
vi te . 

Per opere g r a n d i , fe fonó fo íamente fi
gure f e m p l i c i , é meglio che fíeno compo-
líe d i var ; pezz i , che d' uno f o l o , a ca-
gione che quefio é foggetto a piegarfi ; 
perche ogni gran pezzo non pub probabil-
mente eífere feeco fino al cuore, o cen t ro , 
Quantunque egli paia efferlo al di f u o r i , o 
verfo la foperfície . — O í f e r v i f i , che i l le
gno non fara at to al l a v o r o , fe non é (la
to tagliato almeno dieci anni pr ima « 

SCULTURA in marmú e in pietra. — La 
pr ima cofa, che g l i artefici fanno, fi é di 
fegarne v ia da un gran m a ñ o d i marmo 
un pezzo della groffezza neceífaria , i l che 
fi fa col mezzo d' una fsga d'acciaio for-
d a , o l i f c i a , fenza d e n t i , g i t tandovi fopra 
acqua e rena , d i tempo i n tempo: pofeia 
g l i danno figura, col levarne via M fuper-
fiuo con una punta robuf la , ed un martel-
lo' pefante; dopo quefto, rendendolo v i c i -
no alie mifure opportun-e, ve lo riducono' 
í smpre p i u vicino con un' altra punta p iu 
f i n a . — Q u i v i ora adoperano uno í l r u m e i v 
to piat to da taglio-, avente due facchenel; 
fuo filo, o tre denti poi uno fcarpelloda5 
levar v ia le graffiature, che i l p r imo v i i 
ha lafciate. Adoperano quef t 'u l t imo ílru> 
m e n t ó con gran d i l ica tezza , dando cosí al--
k lor figura dolcezza e tencrezza; finché, 
alia fine, prendendo degli firumenti' da ra* 
fehiare d i differenti gradi d i í i n e z z a , apo
co a poco riducono la lor apera i n iftato 
d' eííer pul i ta o lifciata . —Per l i fc iare , o 
rendare le parti ben pul i t e , o brunite , ado
perano la pietra pomiee, e fma l to ; poi ií 
tripoli y e quando v i fi r i í b i e d e u » lu í l ro 
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ancof magglore , una p e l k , e della paglfs 
i r u c l a t a . 

Quando s' intrapprcnde un lavoro notabi-
| e , come una ftatua, un bafTo r i l i e v o , o 
f i m i l i , fi fa ferapre, pr ima di t u t to , un 
xnodello d i creta , o a r g ü í a ; ma comeque-
fto fi raggrinza nel feccare, e f á c i l m e n t e 
crepa e ronipef i , non fe ne ferve lo Scul-
ío rc che per fare un modelio di í l u c c o , in 
cui egl i fa una figura deíla fieífa ma te r i a , 
che g l i ferve d' i n d i in avanti di m o d e l l o , 
e colla quale egli aggiufla tu t te le fue m i -
fure e p roporz ion i . 

Per procederé con maggior r e g o l á r l t a ; al
ia tefta del modello co l íocano g l i artefici 
un circolo i m m o b i l e , divifo in g r ad i , con 
un rególo o Índice movibi le attaccato nel 
centro del c i r c o l o , e divifo parimente i n 
par t í egual i . DalP efiremita del rególo pen
de un filo con un p i o m b i n o , che ferve a 
prendere t u t t ' i punt i da írasferirfi di la al 
maífo d i m a r m o , dalla cui c ima pende u n ' 
a l t ro p iombino fimile a quello del m o d e l l o . 
— V e d i Tav. MifcelL fig. 2. 

Per ve r i tk v i fono aicuni eccellenti Scul-
t o r i , che difapprovano quefto m é t o d o ; i n -
fiftendo, che i l m í n i m o mo to del modello 
cambia le lor mi fu re , per la qual r a g í c n e 
eífi vogl iono p i i i to í ío prendere tu t te le lor 
mifure col c o m p a í í o . 

Fer ¿ettare fiatue, o figure di metallo ; e 
per modellare flatue, &c. di /¡uceo, fmalto , 
getto, & c . V e d i STATUA , STUCCO , GET-
TO {plafler), &c , 

S C U O L Á , i n Inglefe , Schocl * , SCHO-
LA , íuogo pubb l i co , dove s ' infegnano, e 
s ' imparano le l í n g u e , le U m a n i t a d í , od 
al t re a r t i , e feienze . 

* La parola , si Italiana, che Inglefe, h 
Jormata dal Latino , fchola , che, fecon-
do D u Change •) fignifica d i f e ip l í na , e 
correzione: egli aggiugne ̂  c}) era anti-
camente u/ata, in genérale , per tutt'i 
Juoghi, dove varié perfone fi adunava-
mo, o per ijiudiare ̂  o per converfare, o 
per qualche altro negozio. In conformitcí, 
v eran o Scholce Palatina;, ció} , i diver-
fi pofii in cui /lavan collocate le Guardie 
delf Imperatore ; Schola Scutar iorum , 
Schola G e n t i l i u m , &c. Coll'andar del 
tempo cotal termine pafss anche ai Ma-
gifirati Civili j ed appunto nel Códice 
Movkmo Schola ChartulariorMKi j Scho-
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l a A g e n t i u m , & c . e vemis fino ágil 
Ecclefia/iici; come, Schola Can to ru t r i j 
Schola S a c e r d o í u m , & c . 

C o s í d ice f i , una Scuola d i G r a m á t i c a , 
una Scuola d i Sc r i t tu ra , una Scuola d i F i -
iofofia N a t u r a l e , & c . 

SCUOLA , é anche ufata per un intera 
Faco l t a , U n i v e r f i t a , o Setta: c o m e , la 
Scuola di Platone, la Scuola d' Ep icuro , l a 
Scuola di P a r i g i , & c . La Scuola d i Tifa-
rias era celebre fra g l i ant ichi E b r e i ; ed a 
quefta appunto fi debbono la Majfora, e i 
Mafforeti. V e d i MASSORETI . 

SCUOLA, nella Pi t tura , é ufata per d í -
ü i n g u e r e le d i í ferent i maniere dei l u o g h i , 
e delle perfone. V e d i MANIERA, 8LC. 

C o s í d ice f i , la Scuola Romana , la Scus-
la Veneziana, la Scuola F i a m m i n g a , & c . 
L a Scuola d i Raffaele, la Scuola d i T i z i a -
n o , la Scuola di V i n c i , & c . intendendo i 
lor difeepol i , a l l i e v i , & c . V e d i FUTURA,. 
e D l P I N G E R E , 

SCUOLA di Atene, é i l neme d' un1 ope
ra aífai r inomata di Raffaele, la quale ora 
fi t rova nel Vat icano . — Contiene quefta 
un gran numero di figure, che rapprefea-
tano Filofofi , M a í e m a t i c i , ed altre p e r í b n e 
impegnate n e l l ' a r t i , e nelle feienze. 

Parecchj A u t o r i han no ferit to d i quefia 
P i t t u r a , e ne han dato diverfe fpfegazioni: 
Vafa r i pretende , che fia i ' accordo della F i -
lofofia ed Af t ronomia colla T e o l o g í a . — G l i 
I n t a g l i a t o r i , m e d í a n t e T in fe r iz íone che ag-
giungono al fondo della flampa della me-
def ima, fanno vede re , che la prendono pen 
una p i t tura di S. Paolo, che predicava i a 
A t e n e . — U n ' Agoft iniano d i Venezia pren
de i l F i l o f o f o , che fia fer ivendo, per S. 
M a r c o ; e quegli che fia a 'di i u i g i n o e c b j , 
per 1' Angelo Gabriele . 

I I Sr. de Piles r igetta tu t te quefle fpie-
gazioni della Scuola di Atene, e fpezial-
mente 1'ult ima: la fuá oppinione fié, che 
cib non e al t ro che u n ' i m m a g í n e della F i -
lofof ia , la quale Raffaele qu iv í rappreíentat 
fot to t u t t ' i F i l o f o f i , ch 'eg l i ha d i p í n t o . 

A favore degl' In tag l i a to r i Venez ian i fi 
pub d i r é , ch' effi non pretendono di fpiega-
re la P i t t u r a , ma hanno folamente copiato 
quella tal i figure, le quali da 'medefimi í i 
giudicavanoproprie a rapprefentare S . M a r 
c o , S. Gabr ie le , & c . 

Filo/o fia 9 Twlogia, & c . della SCUOLA S 
o d d " 
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o delle Scuole •, lo íleíTo .che Scolajiica. V e 
di SCOLASTICO, e TEOLOGÍA. 

SCUOLE di Carita. V e d i ] ' art icolo C A 
RITA*. 

S C U R O . V e d i OSCURO . 
S C U S A légale, preíTo g l i JnglejS, Refean-

tijfa. V e d i ESSOIN. 
S C U S A R E .«« fallo, nella Legge I n g l e -

f e , Saver de fault j q u e ñ ' é quando un 'uo-
m o , avendo fatto default in Court, c i o é , 
non eflendo c o m p a r i ó , come doveva, al 
Tr ibuna le competente viene pofcia, ed al
lega una buona ragione, per tal. fuá man-
canza 5 o contumacia ; coitie prigionia i n 
tal t empo , o í l m i l i . V e d i DEFAULT. 

S C U T A G I U M , n e l í e L e g g i l n g l e O . V e -
cli SCUDAGGIO. 

S G U T I F O R M E ©r, nel l ' A n a t o m í a , 1' 
oflb principale del g inocch io , detto anche 
patella, molla, & c . V e d i PATELLA . 

S C U T I F O R M I S Cawjago y n e l l ' A n a t o 
m í a , una delle careilagini della l a r i n g e , la 
p i n l a rga , e la piu grande di effe t u t t e ; 
cosí detta dai La t ín i , per eflfere i n forma 
d i feudo, o targa quadra ; da' Greci noma-
í a thyroiáes. V e d i THYROIDES . 

Si chiama anche da alcuni cartilágine 
teriore, pe rché é fituata nella parte d 'avan-
t i . V e d i CARTILÁGINE . 

Ella é gibbofa al di f u o r i , e cava al di 
d e n t r o ; alie volte doppia , principalmente 
nelle donne, nelle qua l i ella non viene ad 
avanzarfi tanto i n f u o r i , come negli uemi -
n i . V e d i LARYNX. 

S C Y T A L A Lacónica . V e d i SCITALA . 
S D R U C C I O L A R E . V e d i SCORRERE. 
S E A T , nell ' Aftronoraia . V e d i SCHEAT . 
S E B A C E A QlanduU . V e d i 1' art icplo 

GLÁNDULA. 
S E B E S T E N A , mj/xa, nella Farmacia , 

&.c. un f ru t to raflbmigliante ad una piccola 
fu f ina , o p r u g n a ; i l quale, allor c h ' é ma
t u r o , é d ' u n color roífo profondo, che t i ^ 
ra al ñ e r o ; aífai dolce; e d i carne, o po l -
p a , g l u t i n o f a , o appiccaticcia. V e d i DÍA-
SEBESTEN. 

I Sir iani fanno una forta di co l l a , o vi? 
feo da u c c e l l i , con queíH Sebefleni, Q Se-
hejien, i l quale fi chiama vifehio d? Alefr 
fandr'ta. I I frutto í l imafi pet tora le , rinfre-
fcante , ed emollientey b e n c h é non íia m o l -
tou fa to nella Medic ina . L ' o í f o , ch 'e i con
tiene , é t r iangolare . — P o n b i l fuo neme 

S E B 
d a l i ' A r a b i a , donde Pl inio oíTerva c h ' e g l i 
venne in tempo fuo in I t a l i a . 

S E B U i E I , una Setta fra g l i ant ichi Sa-
m a r i t a n i ; che S. Epifanio aecufa d i cam
biare i l tempo efpreílb nella Legge , per la 
celebrazione delle gran Fefte annuali degli 
E b r e i . V e d i FESTA , e SAMARITANI . 

Serrarlo conghie t tu ra , che fi chiamava-
no c o s í , dal loro celebrare la Fefta di Pa-
fqua nel fet t imo mefe, detto dagli Ebrei 
feba, f e t t i m o . .— Druf io crede p iu t to f to , 
che fieno ftati denominati da Scbaia, i l Ca
po d'una Setta fra i Samar i tan i ; appunto 
come i feguaci di Dcfitbeus, faro no deno
m i n a t i Dofithei\ le quali due Sette, come 
alcuni D o t t o r i Ebrei fuppongono, fuífille
va no alio ñeffo t e m p o . —Scal igero fa de-
1-ivare un tal nome dal i ' Ebreo , febua , fet-
t i m a n a ; come chi direbbe, Hebdomadites, 
perché celebravano ogni fecondo giorno del
le fette Set t imane, tra Pafqua e Penteco-
íle . N u l l a di meno lo íieíío Scaligero , nel
la fuá r i fpoüa a Serrarlo , da una fpiega-
zion diflferente. — T n effecto, tu t to c i b , 
che s ' é fin qu i a v á n z a t e su tal p u n t o , é 
una mera conghie t tura . 

S E B U R A I , * SEBURÍEI, un n o m e , che 
g l i Ebrei danno a quei lor Rabbini o Dot
t o r i , ctie vivevano ed infegnavsno qualche 
tempo dopo i l finimento del Talmud. 

* La parola deriva da "¡20, febar^ io 
penfüy donde ^20 , febura, cppinioney 
fentimento y ed indi >N12D, í e b u r i , o 
febura i , per via d? opinione, opinabi le . 

La ragione d i queíF appellazione, dico
no i R a b b i n i , fi é , ch ' e í f endo i l Talmud 
finito, pubbl icatp , e ricevuto in tut te Je 
Scuole e Sinagoghe, quefti D o t t o r i non 
aveano alero a fare , che difputare in fa-
v o r e , e con t rode l Talmud, e delle fue deci-
fioni. A l t r i d i c o n o , c h e f o í f e , pe rché i loro 
fen t imen t i non eraoa r icevut i come Leggi j 
o d e c i f í o n i ; come lo erano quejli del Dot
t o r i Mifchnici e Cemarici; ma eran t t n u t i 
per mere o p p i n i o n i . A l t r i , come T Autore 
d i Schalscheleth Hakkabala, o Catena di 
T r a d i z i o n e , ci accennano, che la perfecu-
z ione , alia quale foggiacquero g l i Ebrei 
in que ' t empi , non p e r m t í t e n d o loro d ' i n -
fegnare quietamente nelle loro Accademie, 
propofero fo l ameñ te le loro oppinioni f»lla 
compofizione della Mifchna. 

I I p r i m o , e principale &¿ Scburai, era 
R, /fi»-
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%Jef i , i l quale comincib ad infegnare nelF 
anno 787 ádV Era de' Contratti; la quale , 
fecundo R. Davide Gautz ^ cade ne l i ' anno 
¿el M o n d o 423Ó. /o / í f u , fecondo R . Abra -
m o , 38 anni. P re í iden te dell ' Accademia 
Ebrea. 

QueíV Era , o Epoca de' Contratti é la 
ílefía, che quella dei Seleucidi , i l 787.mo 
gnno della quale cade nell ' anno di Cr i f to 
476 , che per confeguenza é 1' Epoca del l ' 
origine dei Seburai; i l cui Regno non du-
10 m o l i ó lempo : Buxtorf dice , che non 
pafsb i 60 anni ; ma R. A b ramo, ed a!-
í r i , affermano, che non giunfe a 50. L ' u l -
t imo di loro fu R. Simona . — SuceeíTero 
loro i Gaons o Geonim. 

S E C A N T E , n e l l a G e o m e t r í a , una linea 
che taglia un' a l í r a , o la divide in due par
tí . Ved i LINEA , & c . 

Cos í la linea A M ( Tav. Geometría , 
fig. 12.) é una fccante del circolo A E D , 
& c . come quella che taglia i l cireolo i n B . 

E' dimoftrato dai Geometr i ; i 0 . Che fe 
v a r i é fecanti M A , M N , M E , & c . fi t i 
rano dallo de í í o punto M , quella che paf-
fa per lo centro M A , é la p iu grande, e 
le altre fono t in te piu , e p iu piccole , a 
mifura che fono piu r i m ó t e d a l cen t ro . A l i ' 
i n c o n t r o , le porzioni d i eflfe fuori del cir
colo M D , M O , M B , fono tanto p iu 
grandi , quanto piü lontane fono dal cen
tro i La minore é quella d i M A , che 
paffa per lo cen t ro . 

2°. Che fe due fecanti M A e M E fi t i 
rano dallo ñeífo punto M ; la fecante M A 
fora a M E , come M D a M B . V e d i 
TANGEINTE . 

SEGANTE, nella Tr igono t^e t r i a , denota 
una linea r e t t a , t irata dal Centro d' un cir
colo , la quale tagliando la circonferenza > 
procede fin tanto ch' ella s' incon t r i con una 
tangente, alio ñeífo c i rco lo . Ved i CIRCO
LO y e TANGENTE . 
_ Casi la linea F C {Tav. Trigonometria % 

ffgj i - )• t i ra ta dal centro C , finché incon-
t n la tangente E F , fi chiama fecmte ? e 
particolarraente , fecame dsW arco A E , a 
cui E F é una tangente . 

/La faante del l 'arco A H , ch' é i l eom-
p.emento del primo- areo ad un quadrante, 
ü chiama co-fecante , ovvero fecante del com
plemento . V e d i CO-SECANTE . 

11 fino di un ' a r co , A D , eífendo dato , 
Tpm. Vi l 
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per i l trovare la fecante d i cflo F C , la re
gola íi é , come i l co-fino A D C é al fino 
A D , cosí é 1' intero fino E C alia fecante. 
C F , 

Per trovare i l . logaritmo della fecante d i 
un ' arco , eífendo dato i l fino del comple
mento dell 'arco ; mol t ip l ica te T in te ro fino 
del logaritmo per due , e dal prodotto fot-
traete i l logaritmo del complemento di fino; 
i l refiduo é i l logaritmo della fecante . V e d i 
LOGARITMO. 

Linea di SECANTI . V e d i r A r t i c o l o SET-
TORE . 

S E C C H E nel mare, preífo i M a r i n a r ! I t t -
g íe f i , shoals, lo fíeíTo che poco fondo; ter
mine anche applicato a C a v a l l i , e maffe d i 
rena fo t t ' acqua . 

Dicef i , gcod shoalingf aver buone fecche ^ 
quand 'un V a f c c l l o , che naviga verfo i l l i 
rio , trova eolio fcandaglio, che quefto va a 
poco a poco mancando di fondo, e non fu t 
ro ad un t r a t t o , ed improvv i famente ; per
ché al lora i l Valcel lo va al ficuro. 

S E C C O ; Bagni SECCHI . V e d i BAGNO^ 
Confetti SECCHI . Ved i CONFETTI. 
Ridotto SECCO . V e d i RIDOTTO. 
Cambio SECCO , preífo g l i Inglef i , dry 

exchange, Cambium ficcum * , un ' appella-
gione m i t e , anticamente ufata per mafche-
rarv i fot to 1'ufura; e che i n t i m a qualcofa 
da paffarfi d' ambe le par t í j laddove ,• i n 
realta , non viene quefta a -paífare che da 
una parte : nel qual rifpetto fi p o í r e b b e 
chhmzr fecca. V e d i INTERESSE, e USU
RA . 

* Cambium ftccum, dice Lud. Lopes , de 
C o n t r a í l . & Negot . eft C a m b i u m non 
habens e x i ñ e n t i a r a Carabii , fed appa-
rent iam , ad i n í t a r arboris exfiecat^y 
&c. 

Pefce SECCO . V e d i PESCE . 
Frutti SECCHI . V e d i F R U T T Í • 
Mc[fa SECCA . V e d i MESSA . 
Foffo SECCO . V e d i Fosso . 
Rendita SEGCA . V e d i RENDITA. 
Storace SEGCA . V e d i STORACE. 
Sutura SECCA . V e d i SUTURA . 
Mifure SECCHE. V e d i MISURE. 
Spavenio SECCO. V e d i SPAVENIO. 
S E C O L A R E . V e d i SECULARE. 
S E C O N D A Rifpojia, nella Legge Ing le -

fe.' V e d i REJOINDER . 
S E C O N D A R I O , u n ' U f f i z i a l e , che ope-

G g g ra GO' 
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ra come fecondo , o v ic ino ed í m m e d i a t o 
al pr imo Uffiziale . V e d i O f FICTA LE , e 
PRINCIFAIE. 

T a l i fono in I n g h í l t e r r a i Secondarj {Se-
tondaries ) dell ' Officio deli ' Aramenda . — I 
Secondarj á€. Compters (due pr ie ioni i a L o n -
d r a ) i quali fono immedia t i ai Scerijfi di 
Londra i n c ia ícuna d i q u e ñ e due prigioni. . . 
—- I I Scconclario. del!' Officio del Sugello p r i -
v a t o . — D u e Sccondarj del R u ó l o , of the 
pipe. —- I I Secondarto de5 Rimembranti, & c . 
V e d i RIMEMBRANTI, &C. 

SECONDARIO , é piü frequentemente ufa-
to i n un fcnfo add ie t t ivo , in yia d1 oppoíi-
xi-Qüe a pr imar io o principale . Vedi PRIMA
RIO , e PRINCIPALE . 

Attori SECONDARJ . Ved i ATTORE . 
Affeziofií SECONDARIE ... V e d i l1 A r t i c o l o 

AFFEZIONE. 
SECONDARJ Circolt, del i ' E c l i t t i c a , fono 

c i r c o l i di longitudine delle Stelle ; ovvero 
c i r c o ! i , ebe paflando per g i l pol i d e l i ' E c l i t 
t ica $ fono ad a n g o ü re t t i a l l ' E c l i t t i c a . V e d i 
CIRCOLO , e SFERA . 

C o l l ' ajuto di q u e ñ i , t u t í ' i punt i de" 
C i e ü fono- r i f e r i t i a l i ' Ecl i t t ica ; e i o é , una 
S tc l ' a , pianera, od altro f e n ó m e n o , s' i n -
tende che fia in que! punto deli5 Ecl i t t i ca , 
ch ' é tagliato dal fcmicircolo fecandarlo, i l 
quafe paífa per tale Stclla f o f e n ó m e n o . 
V e d i ECLITTICA 5 LONGITUDINE , & c . 

Se due Stelle vengono cosí r í f e n t e alio: 
ffeífo punto deli ' E c l i t t i c a , fi dice che fono-
i n c o n g i u n z i o n e f e in pun t i o p p o ñ i , fi d i 
ce che fono in oppofizione : s' elle fono r í 
fente a due punti nejla diftanza d' un qua-
orante , fi dice che fono in afpetto quartile *, 
fe i punt i di íferifcono una fefta parte del i ' 
Ec l i t t i ca r 6 dice che fono i n afpetto feíli-
l e . V e d i A s P E T T O , & c . 

I n g e n é r a l e , t u t t ' i c i rco l i , che interfe-
cano uno dei fei circol i maggiori della Sfe
ra ad angoli r e t t i , fi poífono chiamare c i r 
col i fecondar). — C o m e , i c i rcol i azzimut-
t i , o v,erticali i n rifpetto d e l i ' O r i z z o n t e , 
& c . i l meridiano i n rifpetto deli ' Equatore , 
& c . V e d i AZZIMUTTO , VERTICALE , & c . 

SECONDARJ punti collamaU, V e d i COL-
LATERALE. 

SECONDARJ Orologj. V e d i OROLOGIO . 
SECONDARIA Febbrc, é quella che viene 

dopo una c r i f i , o lo fcarico di qualche ma
teria m ó r b i d a : comej dopo la declinazione 

SEG 
del vajnolo y o del!la ro fo l i a . V e d i FEBBRES; 
VAJUOLO, & c . 

Moto SECONDARIO. V e d i 1'Articolo M s * 
T O . 

Luogo SECONDARIO.. V e d i LUOGO . 
SECONDARJ Pianeti, quegli che fi m u o -

vono attorno agí i a l t r i P i ane t i , come ccn-
t r i del íor m o t o , e infierne con loro at tor
no al S o l é . V e d i PLANETA . 

Saturno, Giove , e la Ter ra r fono cia-
fcuno accompagnati di Pianeti fecondarj r 
Giove di q u a t t r o , e Saturno di cinque , det-
t i i Satclliti d i que í l i due Pianeti . V e d i SA-
TELLITI .• 

La T e r r a ha un Pianeta fecondario %- deíto1 
Luna . Vedi LWNA . 

11 mo to de' Pianet i p r i m a r j , é aííai fem-
plice ed un i fo rme , come quello ch' é fola
mente compoflo. d ' u n moto projettile , in 
a van t i in una linea: r e t t a , la quale é una 
tangente a l l ' ó rb i t a , e d 'una gravitazione 
verlo i l Solé nel cen t ro . S i aggiunga, ch' 
eífendo in si gran diftanze Tuno d a i i ' a l t r o , 
g l i eifett i della lo r mutua gravi taz ione, l ' 
uno verXo i ' a l t r o f o n o in f en f ib i l i . « — M a 
la cofa é di gran Funga d ive r fa , i n rifpetto 
ai Pianeti fecondarj y perché ognuno di que
í l i , bench' egli principalmente g r a v i t i ver-
fo i l fuo pr imar io r i fpet t ivo , come verfo i ! 
fu o cen t ro , puré ad eguali diftanze dal-So
lé , viene at trat to verfo d i luí con gravlt'k 
egualraents a c c e l e r a í a , come lo e verfo di 
l u i i l p r i m a r i o ; ma ad una maggior diftan
za con m i n o r e , e ad una pií i v ic ina diftan
za con maggiore :: dalla quale doppia ten* 
denza verfo i l S o l é , e verlo i lor propj p r i 
mar) P i ane t i , i l moto dei Sa t e l l i í i , o: Pia
neti fecondarj, vien ad eííere mo l to compo-
fto, ed affetto d i molte inegual i tadi : come 
per efempio, 

Primo . 11 Sa te l l i í e fara continuamente 
accelerato nel fuo moto r dal tempo della 
fuá quadratura col Solé , alia proffima fe-
guente congiunzione od oppofizione ; ^ 
al contrario dalle fizigie alie quadrature , 
fara r i t a rda to ; e percib non ferapre fi mo
verá piu prefto nelle fizigie * o v ic ino alie 
fizigie y e piu lento v ic ino alie-quadrature.. 
Donde ne feguira che , 

Secando . Le orbite di quefir Pianeti fe
condarj faranno d 'una figura piu circolare 
nelle quadrature che nelle fizigie , ove la 
preftezza del mo to fara la figura deli or* 
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fj l ta plu r e t t i l i n e a , e pete ib ¡1 Satdl i te cor-
^era p iu lontano dal fuo Pianeta pr imar io 
^elie quadrature , che «e l le fizigie: c o f i c 

T ó rb i t a fara un poco e l l i t t i c a , avente 
i l Pianeta pr imario per fuo cen t ro , e i l diá
metro p iu lungo coincidera colla linea delle 
quadrature, ed i l pib corto con quella del
le fizigie . — L e quali irrcgolaritadi nafec
tan no , fe i l poter del SoJe d i d i ü u r b a r e i l 
moto delSatell.ite é efelufo, e fe 1 'órbita é 
concéntr ica con quella dei Pianeti p r i m a r ] : 
perché fe 1'órbita é eccentrica , pub avve-
níre , che i l Satellite venga ad eífere piu 
lontano dal pr imario nelle fizigie, e cosí fi 
muova piu lento che egli non ra nelle qua^ 
drature: e quando queíV l i ! cafo , che -1'ór
bi ta del Satellite non é un circolo concén
tr ico all ' ó r b i t a del p r i m a r i o , raa un ' ellif-
f e , in uno de ' f och i della quale i ! Pianeta 
pr imar io e collocato , allora , i l moto del 
Satellite fara talmente diíUirbato dal S o l é , 
che com' egli procede nella fuá ó r b i t a , le 
apfuli del! ' ó rb i t a faranno moí í e alie volte 
i n confequentia, ed alie volte in antteedentia 
( laddove i nodi t \ t apftdi dei Pianeti pr ima-
rj ftanno in quiete . ) V e d i APSIDI, e NODI. 

Terzo . Quando i l piano dell ' ó rb i t a del 
Satellite é incl inato al piano d e l l ' ó r b i t a del 
p r imar io , la linea dei nodi d e l l ' ó r b i t a dei 
fecondario fara moífa in antecedentla , con 
un moto angelare, e con una velocita ine-
guale; pe rché fi r i t i r e r a , o recedera preflif-
í i m a m e n t e , quando i nodi fono i n quadra-
tura al S o l é ; dopo d i che , ella fi muovera 
piu lentamente ; e nel tempo che i nodi 
fono nelle fizigie , fara p e r f e í t a m e n t e i n 
quiete . 

Quarto. L ' inclinazione altrcsl del piano 
dell' ó rb i t a del fecondario, al p r i m a r i o , an-
dra continuamente var iando , e fara grandif-
íima , quando i nodi fono nelle fizigie col 
S o l é , e m i n o r e , exterií paribus , q u a n d ' e í f i 
íono nelle quadrature ; e da! t e m p o , che i 
nodi fono nelle fizigie, alie quadrature, ella 
andra fempred iminuendo ; edal t empo , ch' 
effi fono nelle quadrature, alie fizigie, elT 
andra fempre crefeendo: e tutte queÜe i r r c 
go la r i t ad i , i n un1 ó rb i t a eccentr ica , o con
cén t r i ca , faranno fempre alquanro maggio-
n , quand' i l Satellite é in congiunziene col 
S o l é , che quando egli é in oppofizione a 
l u i . Ved i PIANETA, QUADRATURA, SIZI-
CIA, GRAVITA', &C. 

Qualita SECONDARIE . Ved i 1 'Articolo 
QUALITA'.. 

Jhcébálmo SECONDARIO . V e d i AÍICO-
BALENO. 

S E C O N D I N A , o SECONDINE , SEGUN
DINO , nella M e d i c i n a , le var ié tuniche o 
.membrane, i n cui i l feto é I n v o l t o , neU"* 
mero della madre ; come la chorien , e 
Vamryof, colla placenta, & c . — V e d i Tav. 
Anatorn. (Sp l anch . ) fig. 16. let. ¿¿>. V e d i 
anche g l i A r t i c o l i FETO, CHORION, AM-
NIOS ,''&€. 

S o n ó cosí chiamate , perch' elle efeono ia 
fecondo l u o g o , ciot-, dopo i l bambino , nel 
p a r t o . — L e maramane, e levatr ic i Ing l e í l 
le chiamano aj'ter-birth, cioc la feconda, o 
fecondo .parto 3 effendo talí membrane ftí-
mate un fecondo pefo, del quale ¡a madre 
f i l ibera . A I t r i ie chiamano //¿emz/oweXA--
livery) , perché quando fono f u o r i , fi conta 
che la donna é - p e r f e í t a m e n t e í c i o l t a , o H-
be rata . 

La Secondina, o Secón da, non fi dee raat 
lafeiare nella matrice ; e l i ' é un corpo fore-
f t i e re , che d i í r ruggerebbe la madre : anzi h 
cofa pericolofa, che ne reiH indietro un ful 
pezzo . 

Ippocrate o í íerva , che i gemelli hanno 
fempre la fie fia Secondina. V e d i GEMELLI. 

I I D o t t . Grew, nella fuá A n a t o m í a delle 
p i an te , applica i l termine d i Secondina al
ia quarta ed u l t ima t ú n i c a o coperta delle 
femente ; a cagione che quella fa nelle pian
te quafi lo íleflb ofncio , che le m e m b r a n e , 
le quali i nve í lono i l f e to , fanno negli a n i 
mal i . I n f a t t i P l in io , Columel la , Apulejo , 
& c . hanno ufaío ¡Secondina nello fieífo fenfo. 

L a Secondina inchiude anche la placenta 
uterina , cioé , la fchiacciata deli ' ú t e r o . 

La SECONDINA, nelle befiie, fi chiama 
dagli Inglef i heam, o cleaning, nettatura ; 
ed é lo ftefib, che quella delle donne . 

T i m o , puleggio, fantoreggia i be rna , o 
marrobbio comune , b o l i i t i i n v i n bianco , 
e dati ad una cavalla, fí fiimano buoni per 
efpellere la Secondina . — I I d i t t amo dato 
i n un peífario , ZŜ QWQ Secondinâ  come 
anche la figliatura morta : cosí fa i l finoc-
c h i o , i l r u v i f t i c o , ia fav ina , P angé l ica , 
&Cf 

S E C O N D O , neU1 A n a t o m í a . V e d i SE-
CUNDI GENERIS. 

SECONDO nella G e o m e t r í a , Afirono« 
G g g r m í a , 
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m i a, & c . ¡a feflanteíima parte d ' un pr imo , 
o m i n u t o ; o nella divifione de' C i r c o l i , o 
nella mifura del tempo . V e d i PRIMO , e 
MINUTO . 

Ciafcun grado , o ciafcun' ora fi divide 
i n 6o m i n u t i r fegtiati cosi 1 : un minu to é 
fuddivifo in <5o fecondi ̂  fegnati cosí un 
fecondo in 6o t e r z i , fegnati cosí 111, & c , 
V e d i GRADO. 

Diceí i alie vol te un fecondo minuto, un 
terzo minuto, & c . raa piü ufualmentc , fem-
pl icemente , / Í W « ^ O , terzo i & c . V e d i MI
NUTO . 

U n péndulo delia lunghezza di tre pie-
d i , tre p o l l i c i , e due decimi d ' u n po l l ice , 
v i b r a frcondi, g iuf ta-k r idux ione , fatta dal 
Cavalier Joñas Moor, dei tre p i ed i , otto l i 
nee e raezza d i Huygens della mifura di Pa-
r i g i , alia mifura Inglefe . V e d i PÉNDULO . 

SECONDO, o SECONDA , nella M u f i c a , 
denota uno degl' in terva l l i m u f i c a l i ; non 
eífendo al t ro che la diflanza t ra un fuono , 
ed i l fuono v ic ino , o p iu alto , o piu ba i lo . 
V e d i INTERVALLO . 

Come nel giro , o contenuto d ' un tuo-
n o , v i íi contano nove fuoni fenfibilmente 
d i f fe ren t i , i quali formano quei piccoli i n 
t e rva l l i j de t t i come o mmmi ; fi potrebbe 
d i r é in r igore , che v i fieno o t to fpezie d i 
fecondi. M a poiché queft' in terva l l i m i n u t i , 
benché fenfibil i , non fono talmente ta l i r 
che mol to contribuifcano a l l ' a r m o n í a , ufual-
men tenon fe n e d i ñ i n g u e che quattro fo r te . 

L a pr ima , detta il fecondo , o fcconda di-
minuita, contiene quattro come y eíTendo la 
differenza, per efempio, d i un ut naturalc , 
c d i un ' ut alzato quattro come piü a l t o . 

L a (econda , detta feconda minore , con
tiene cinque come , e fi f a , o naturaimen-
t e , come da mi a fa, o da fi & ut ; ovve-
ro accidentalmente, col mezzo di b, come 
da ¡a a si, bemollê  o da fa, diefis, a fol^ 
al t r imente det ta , femituono maggiore , o fuo
no imperfetto, e dagli I t a l i an i , femituono. 
V e d i SEMITUONO . 

L a terza é la feconda maggiore,, che con
tiene nove come; le quali compongono i l 
t u o n o . Quefta fi chiama dagi' I t a l ian i tuo-
no, o fuono perfetto * 

La quarta é la feconda avanzante, o fo-
prabbondantc, compoí l a d' un tuono in t ie -
r o , e d ' u n minor femi tuono. V e d i T u o -
K O j SEMITUONO, 6Í.C. 

SEC 
SECONDO Capitano , é un C a p i t a ñ o r i -

formato , che opera come Tenente di urí 
a l t ro , nella cui Compagnia egli é incor-
pora to . V e d i CAPITANO. 

SECONDA Caufa. V e d i g l i A r t i c o l i CAU
SA , ed EFICIENTE / , 

SECONDO Fianco. V e d i l 'Ar t i co Io FIAN-
c o . 

SECONDA Nozione . V e d i NOZIONE . 
SECONDO Ordine delle Curve. V e d i CUR

VA . 
SECONDO Rango. V e d i RANGO. 
SECONDA Vifta, i n Inglefe Seccnd Sight, 

una ftrana qualificazione, d i cui fi dice che 
m o l t i degli abi tant i del l ' I fole Occidentali 
delia Scozia fieno in poííeflfo. — I I fatto é 
atteftato da tan t i accreditati A u t o r i ( i l piü 
recente de' quali é i l Sr. Martin , Au tore 
della Storia Naturale di que l i ' I fo le , e mem-
bro della Societa Rea le ) che, non oftante 
la firavaganza della cofa , parvi appena luo-
go di dubitarne . 

La feconda vifta, dunque", é una facolta 
di vedere cofe avven i r e , o cofe che opera-
no ad una gran dif ianza, rapprefentate al i ' 
imraaginazione come fe foíTero attualraentc 
v i f i b i l i , e prefenti . 

C o s í fe un ' uomo ñ a morendo, o v i c i 
no a m o r i r é , la fuá imrmgine comparira 
dif i intamente nella fuá natural figura, rav-
vol ta i n un lenzue lo , o panno l i n o , e con 
al tro apparato f ú n e b r e , alia perfona dotata 
d i tal feconda vifta, la quale per avventu
ra non vide mai pr ima d'ajlora la d i luí 
faccia : dopo d i che immediatamente , la 
perfona cosi veduta , mucre di cer to . 

Quefla qualita di feconda vifta, non é 
ereditaria: quegli che la poffiede, non puc> 
efercitarla o d imo í l r a r l a a fuo piacere : né 
pub impedi r la , o comunicarla ad u n ' a l t r o : 
ma ella viene a l u i invo lon ta r iamente , ed 
efercita fe ñeffa fopra di l u i arbitrariamen
t e : E d i fpeflb , fpezialmente ne' g iovani 
Secondo-veggenti, a loro grand' a íFanno , e 
t e r ro re . 

V é un gran numero d i c i r c o ñ a n z e , che 
accompagna quefte v i f i o n i ; co l l ' oíTervazion 
delle q u a l i , s ' imparano le circofianze par» 
t i co lad quanto al t e m p o , l u o g o , & c . del
la morte della perfona. 

I I m é t o d o di g iud icarne , o d' interpre
t a r l e , diventa una fpezie d ' a r t e ; la quaíe 
é a fia i differente i n differenti perfone- Tale 

fecon-
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t{C(fiida vtfione fi t iene per uno fc reá í to nel 
i ae fe , di modo che neffuno vuol imi ta r l a^ 
i n o l t i la nafcondono, e la diíTimulano.. 

SECONDI Te rwiw/ , ne l l 'A lgebra , quegli 
ja cui la quantita ignota ha un grado d i 
potenza meno di quel c l i ' ella ha nel t e rmi 
ne, in cui ella é portata al piü a l t o . V e d i 
T E R M I N E . 

V arte d i g i t t a r q u e ñ i fecondi termini fuo-
i i d 'un ' equaz ione ; c i o é , d i formare una 
puova equa i ione , ov ' e f f i non hanno luo-
£0 , é una delle p iu ingegnofe ed u t i l i in -
venzioni i n tu t ta 1' Algebra . V.edi R i p u -
% TON E á"1 equazionl. 

S E C O N D A Decima . V e d i T A r t i c o l o 
DECIMA . 

^ S E C O N D O Maritaggio. V e d i RIMARI-
TARE . 

S E C T A , nella Legge Ingiefe 5 V e d i f 
art icolo Suit. 

Hundred S E C T A , ovvero Hundred-Suh, 
i l pagamento d i affiílenxa per íonale , d' 
i-ílanza ordinante { crdering fu i t ) •> e d i fer-
v i z i o nella Corte del Cento ( hundred 
C o u r t ) . 

SECTA F a l d a . V e d i FALDAGE. 
S E C R E T A R I O . V e d i SECRETARIO. 
S E C R E Z I G N E , SECRETIO, nella M e 

dicina , I' at to con cui varj í u c c h i , o umo-
ú nel corpo umano , fi feparano dal la l i 
gue, col mexzo delle glandule . V e d i UMO-
HE, SANGUE , ANÍMALE, & c . 

N e ' corpi degli aniraali noi offerviamo un 
gran numero d i fughi di nature d i í f e ren t i , 
«off, i l fangue, la l i n f a , la fc ia l iva , i l l i -
quor dello ü o m a c o , i fughi i n t e f t i na l i , i l 
lugo p a n c r e á t i c o , la b i l e , 1' o r i n a , & c . 
-r—Ora, i l fangue é la forgente genéra le d i 
t u t t i : e da l u i vengono tus t i fegregati c o l 
mezzo d 'organi p a r t i c o l a r i , det t i glanduU. 
V e d i GLÁNDULA . 

L a maniera con cui quefla fecrezione f i 
effettua , é Üata grandemente ricercata ed 
efaminata i n quefti u l t i m i tempi ; b e n c h é 
non colla mig l i o r r i u fc i t a . Per ver i ta g i l 
antichi medici fi contetarono di aíferire cer-
te part icolari v i r t ü o facoltadi inerenti alie 
va r i é vifcere , mediante le quali venivano 
quefte determinate a feparare piuttofto un 
l iquore , che un ' a l t ro ; fenza ch 'eff i m o l t o 
íi a í fat icaí íero circa i l modo , con cui cib 
íi faceífe . M a i M o d e r n i , fecondo i l genio 
á s l l a 'ior f ilofofis , vogl iono avsr^ queÜo 
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punto ben c h i a r i t o , e refo in te l l ig ibi le i l 
modo della fecrezione, — Q u i n d i , come 1' 
ecceffiva picciolezza di quefti organi irape-
diva cgni regolar ricerca , hanno i m m a g i -
nato va r i é maniere di fp iegar l i . 

A l c u n i , períuafi dagli e f fe t t i , che hanno 
oHervato per v i a d i fermentazioni , foflengo-
n o , che v i fono de fermenti i n quelle v a 
r ié p a r t i ; co l l ' a iu to de 'qua l i , una certa for-
ta di particole mifte col fangue, da quedo 
íi fepara; nelia fteífa maniera che noi veg-
giamo nel mof to , o v ino n u o v o , dal qua-
l e , mentr ' ei fermenta , certe par t i fi d ¡ -
itaccano in forma di í puma. —- M a quefi* 
oppinione é .foggetta a t a n í e inconvenien-
ze , ch' é quafi univerfalmente abbandona-
t a . V e d i FERMENTO. 

A l t r i confiderano le glandule come t a n í e 
fpfizie di ftaccj, o bu ra t t e i l i , i .cui buch i 
avendo difFercnti figure , laiceranno fola-
mente paffare certe particole o molecule, le 
cui figure ra í fomigl iano a quelle dei buchi . 
— - M a la falfita di que í l ' ¡po te f i fu ben pre
ñ o fcoperta , e fu ftimato fufficiente di fif
ia re qualche proporzione fra i diametri dei 
p o r i , e delie molecule , che hanno da paf
fare attraverfo ai medefimi , per Capere per 
qual ragione le parci aífai f o t t i l i debbano 
paífare per le g landu le , per le quali le p iu 
groffe palfar non p o í í o n o . — N u l l a d i m c n o 
que fio pare re non fu trovato d' intera fod-
disfazione: pe rché su tal fuppofto, le p a r t í 
fo t t iü í í i r ae del fangue debbono paífare pei 
pori piü grandi in tale q u a n í i t a , che p o i 
non ve ne refti abbaftanza per provveder-
ne i piccoli por i di quanto abbifognano: 
e per la íleffa ragione , quelle p a r t i , i c u i 
por i fono g r a n d i í i i m i , debbono f o m m i n i -
Ürare l iquor i moho piu r ip ien i d i part i fo t 
t i l i , che quelle i cui pori fono p iü p icco
l i ; i l che puré é contrario alia fperienza , 
C o n c i o í ü a c o f a c h é la fierofita feparata ne-
g l i a r n i o n i , fotto i l norae d' orina , fia c o m -
pofta d i parti aífai piü f o t t i l i , e p iü p ic -
c i o l e , che la bile feparata nel fegato: per
ché dunque quefta fierofita via non fe ne 
fugge nel fegato ? i por i del quale debboti 
eflere aífai p iü grandi d i quel í i degli ar
n i o n i . V e d i BILE . 

Accor t i f i d' una tale inconvenienza moí^ 
t i N a t u r a l i , hanno dovuto ricorrere a l l * 
imbibizione. Softengono, perc ib , che; ol t re 
i differenti d iametr i dei p o r i , v i fi r ichie-

de s 
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d e , che le var ié pa r t í fíeno di g ía ¡mbevl i 
te o bagnate d' un l iquore fimile a quel-
10 , ch' elle banno ¡da feltrare . — Queft' 
oppinione é p iu tofto un r iful tamento d i 
rag ione , che d i í p c r i e n z a ; e co loro , che. 
la mantengono, contenti d' a veré qualche 
cofa da foddisfare in c ió la loro ragione, 
n o n hanno mai impiegato la m í n i m a cura 
per accertarfi della veri ta della raedefima : 
f in si tempo che i l Sr. PVinsíow é venuto 
8 produrvi i l fuo parere. 

11 D r . Keil, la eui T e ó r i c a é in gran 
voga i n I n g h ü t e r r a , fpiega la fecrczione, 
dalT unita confiderazione dei di í ferent i dia-
m e t r i de 'vafi , della difFerente velocita del 
fangue, dei di í ferent i angoli che i Duttl 
fanno colie a r te r ic , e della difFerente a t t r a - . 
7 Íone delle part i differenti í b t t o tut te que-
fle differenti c i r c o í l a n z e . — S i vegga la d i 
lu í T e ó r i c a ampiamente eftefa fotto i ' a r í i -
colo ANIMAL Secreztone. — M a anche i n 
quefla v' é qualcofa d 'a rb i t ra r io e di con-
getturale : in o l t r c , i l raziocinio v ' é por-
tato in tal m o d o , che , in una cofa, i cui 
pr inc ip j fono cotanto o f c u r i , le part i o d o r -
gani si imperfettamente n o t i , e T i n t e r o 
proceffo condotto fuor d i v i l l a , la mente 
pub a gran pena ficuramente acquetarvifi . 

I I Sr. Winslow , del l ' Accademia Reale 
delle Scienze a P a r i g i , pare che abbia pre-
fo una m i g l i o r carriera per la fcoperta d i 
queíV atto importante della fecrezione . E g i i 
non fi contenta d i pr incipj conge t tu ra l i , 
n é i n d i ne cava per Pofcuro uno [chema 
plaufibile d i r az ioc in io ; ma fi applica alio 
í p e r i m e n t o , e va invefligando , nella N a t u 
ra fteffa , e nella Üru t t u r a delle parti , i l 
modo i n cui la fecrezione fi efFtttua . Da un 
rigorofo efame delle va r i é forte d i glandu-
l e , si negli u o m i n i , che negli a l t r i anima-
l i , t rova e g i i , con alquanti a l t r i A n a t o m i -
c i , che le glandule non fono che fardellet-
t i o plexus di vafi : ma che i vafi part icolari 
alie glandule, e i quali di quefle la parte p r i n -
cipale cof i i tu i feono, ficno tant i t u b i , guer-
n i t i , al d i den t ro , d ' u n a forta d i piuraa 
o lanugine , ovver piíi todo d' un t e í í u to 
aíTai fino e fpugnofo, che rierapie i ' lo te
ra cavita di quei vafi a guifa di raidollo, 
11 Winslow é flato i l p r imo a f c o p r i r l o . 
Quef t ' eg i i r i t rova i n tut te le glandule d i 
t u t t i g l i an i raa l i : e i n differenti glandule 
« n ta l raidollo o te í futo apparifes d i d i ñ e -

renti c o l o r í , e quefto di íferente colore fi 
t rova eziandio nelle differenti glandule dei 
feti fleffi. 

La glándula dunque , od almeno la fua 
principal parte, é un comporto d i quefti 
vafi lanuginofi c fpugnofi , i q u a l i , dal lor' 
u f i z io , chiameremo vafi ^ o dutti fecretor), 
e i quali fovente, quafi da sé fteífi, forma-
no cib c h e í i chiama glándula, o corpoglan-
didofo: benché oltre quefii v a f i , noi qu\ 
ofTerviamo u í u a l m e n t e quattro altre fpezie, 
f/í)¿ a r t e r i e , vene, dutti eferetorj, e n e r v i . 
Si diftinguono i dutfi fecretorj dagli efereto-
r/i in quanto i p r i m i , per la peculiar te í -
í i tura della lor l anugine , fervono a fepa-
rare un l iquor par t ico lare ; e in quanto gl i 
u l t i m i non fervono che a ricevere i l l i 
quore cosí fegregato, o fecreto •> ed a con-
durlo al l uogo , cui egii é de l l ina to . Per 
una pit i particolare contezza della Üru t tu ra 
ed organizzazione delle glandule. V e d i GLÁN
DULA . 

Quanto al modo con cu! le glandule ope-
r á n o , nel fepararc i varj l i q u o n dal corpo, 
i l Sr. Winslow lo fpiega c o s í : El cofa ben 
nota a' Fif ic i e C h i m i c i , che un pezzo di 
carta firaccia o bruna , c h ' é folamentc un' 
adunamento di piccole fibre a í t a c c a t e o c o n -
neíle bene ftrette Tuna aü ' a l t ra , avendo 
una vol ta imbevuto ol io od acqua , nonia-
fcera paífare per effo a lcun 'akro l iquore , 
che della fteífa fpezie di quei lo , di cui egii 
é impregnato . Quefto ferma t u t t i g l i a l t r i . 
E lo fieífo fi oíferva in uno íloppir o d i coto-
ne o d ' altra materia , i l quale avendo pr ima 
imbevtrto-, quanto ne p u b , olio od acqua, 
e venendo pofeia tuffato da un capo, in 
un vafo pieno d ' o l i o o d'acqua infierne; 
lo fioppino, che ha imbevuto l ' o l i o , fo l -
levera , e diftillera folamentc o l i o , e quei
lo che ha 1'acqua, folamente acqua. O r a , 
nei duttt fecretorj delle glandule, -noi r i t ro-
v iamo una flruttura paralella; un 'aduna
mento o fía plexus d i finí f i l i o filamenti 
legati firetti infierne, quafi nella fieífa gui
fa , che nella carta firaccia, o nello fioppi-
no d i co tone ; folo d i í f e r e n t e m e n t e difpo-
fii. Quefto plexus adunque , o fia mazzetto, 
una vol ta c h ' e g l i abbia imbevuto uncerto 
fugo , non lafcera paífare alcuno de'l iquo-
r i , che giungono agli or i f ic j d i quefti dut' 
í / , fuorché quello c h ' e g l i ha imbevuto da 
p r i m a . — La caufa di quefto F e n ó m e n o 

dee, 
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¿ee ) Tenia dubb io , r i fer i r f i a! gran p r inc i 
pio d'attrazione , che íi trova piu forte ira 
le pa r t í omogenee, che fra \e eterogenee del-
Jo flefíb fluido. M a queft' e una r icerca, 
che appartiene ad al tro luogo . V e d i ATTRÜ.-
ZIONE, e REPULSIONE. 

Ora , come W íangue non é un l iquor 
omogeneoy-ma un c o m p o í l o d'un' in f in i t é 
¿i differenti pa r t í o moleculê  alcune o l io -
fe, altrc muce l l agg inofeaequofe , f a l ine , 
ío t t i l i , g r o í í e , &.c. nel fuo moto lungo le 
arterie della g l á n d u l a , diventa dívifo in tu t -
te le piccole ramificazioni delle medefime; 
col mezzo di che la fuá velocita viene eQre-
niamente d i m i n u i t a , e le fue molecule íono 
obbl igaíe ad a n d a r í e n e vía ad una ad una , 
per lo Üre t t o paffo dell ' arteria nella vena , 
e per c o n í e g u e n z a a paflfare fopra gl i o r i -
ficj átidutti fecreíorj delle glandule , l a c u i 
lanugine é di gia t in ta d 'un fucco d 'una 
certa natura . Quelle ta l i molectile per tan
to , che fi trovano della üeíTa natura col 
fugo in cui s' i n cent rano a l l ' ingre í ío del 
dutto fecretorio) fi unifeono a quelle di que-
fto fugo , ed e n t r a ñ o nei dutti, cacciate 
a van t i da a l t r e , che le feguitano. C o s í el
le paífano fueceíTivameute per 1' intero va
fe , ed alia fine efcono da quedo nel dutto 
eferetorioy mentre le altre , che fono d' 
una fpezie difieren t e , feorrono fopra 1'ori
ficio del vafo fecretorio , fenza mai mefeo-
iarfi col fucco del m e d e í i n i o , e cosí a r m a n 
do nella vena, vengono p ó r t a t e indietro al 
cuore . 

T u t t o q u e l l o , che r imane , fi é di fpie-
gare come quefie part i abbiano la pr ima 
volta imbevuto i particolari fughi neceí íar j 
per le^ loro nfpet t ive fecrezioni: c o m e , per 
efempio, la hile veni í íe ad effer feparata nel 
fsgato, per la prima v o l t a , prcferibilmen-
te ad o g a ' a l t r o l iquore ? A quefto r i fpon
de i l Sr. Winslowy che avendo offervato, 
che le glandule dei p iu picciol i feti fono 
colorite quafi tanto e nella fieíía g u i f a , 
che negli a d u l t i ; pare cofa ampiamente pro-
pabile ^ che f o fiero fiate imbevute de ' fughi , 
i qua l i^e í fe aveano a fe l t ra re , alia prima 
formazione del l ' a n í m a l e ; ovvero al mede-
fimo tempo, che vennero f ó r m a t e le folide 
par t í ftefife della fabbrica. 

SECREZIONE , o ¡eparazione anímale. V e 
di ANIMAL Secrezione. 

S B C U L A R E , e S E C O L A R E , qualche 
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cofa c h ' é temporale: nel qual fenfo la pa
rola fia oppofta ad Ecclefiajiico, V e d i T E M -
PORALE j ed ECCLESIATICO . 

C o s í d icef i , potenza fecolare, arma feco~ 
lare) giurifdizione fecolare. V e d i POTENZA, 
ARMA, GÍÜRISDIZIONE, & c . 

SECOLARE, é piu particolarmente ufato 
per una perfona, che vive in l iberta nel 
M o n d o 'r non rinchiufa i n un Monartero , 
né legata da v o t i , o foggetta alie regó le 
particolari di qualche C o m u n i t a re l ig iofa . 
V e d i VOTO, REGOLA, MONÁSTICO, MO
NACO, e ORDINE . 

N e l qual fenfo la parola íTa oppofta a R«~ 
golare. Ved i RECOLARE. 

I I C lero Romano fi d iv ide i n regalare, 
e fecolare . Vedi CLERO . 

I Regalar i p re í endono, che i l loro fiato 
fia mo l to piu perfetto di quello de'.SVco/^-
} / . I Preti fecolari poífono tenere Abbazie 
e P f i o r i e , si f e m p l i c i , che conventual i , 
benche non regolarmente, ma folo in com' 
mendam. Ved i ABBATE, e COMMENDA. 

E' una maí l ima , nella Legge C a n ó n i c a , 
Se cid aria Secular idus , cioé i Beneficj fccO' 
lari non f i hanno a da ré che a perfone /<?-
colari, e i regolari folo a perfone rego la r i . 
V e d i BENEFICIO. 

SECOLARE Corporazione, V e d i 1' a r t ico lo 
CORPORATION. 

SECOLRI Giuochi, Ludi SECULARES , nell'. 
A n t i c h i t a , giuochi f o l enn i , tenuti fra i 
Roma ni , una vol ta i n u ñ e t a , o fe c o l ó ; 
ovve ro , in un per iodo, o fía fpaziodi tem
po , í l i m a t o i ' e í l e n f i o n e della p iu lunga v i 
ta del l 'uomo , detto dai G r e c i , OJMV , e dai 
L a t i n i , feculum. V e d i ETAv , e GIUOCO. 

I Giuochi Secolari fi chiamavano anche 
Giuochi Terentini, JLudi Terentini, o foíTe 
pe rché M a n i ó Va le r io T c r e n t i n o diede oc-
cafione alia loro i n ü i t u z i o n e ; poiché e í íen-
do fiato a v v e r í i t o , i n un fogno, d i fcavac 
nel terreno i n un luogo , v ic ino al Campo 
M a r z i o , detto Teremum, egli v i t rovo u n 
altare inferi t to a D í t e , o P lu tone , ed a 
Profcrpina : fopra di che , come g l i venne 
prefagito nel fuo fogno , tre de 'fuoi figll 
na t i ciechi ricuperarono la lor v i l l a ; ed 
egli , per g ra t i t ud ine , celebro fagrifizj fu l -
lo fietTo altare tre g io rn i e tre n o t t i fue-
ceffivamente. — O v v e r o a cagione che v 
era qu iv i un altare di Plutone fo t ter ra to 
bsn profondo fotto i l terreno; perché 1' ac-
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qua del Te ve re tenam t e m r e t , ne mangia-
va la térra ín que) luogo. 

I Ciuochi Secolarl duravano tre giorní, 
ed altremnti notíi; durante il qual ternpo, 
íi faceano de' fagrifizj, fi davano degli fpet-
tacoli teatral!, con combatttraenti, traftul-
l i , &c. neí Circo. 

La lor origine ed inftituzione fí da am
pia rae tríe da Valerio Mafluno: ií motivo 
íoro, fecondo quefío Scrittore, fu di ferma-
re H progreffo d'tmapefí'e. • — I I primo che 
gli celebro i » Roma, fu Valerio Publicóla, 
il primo Confole che fi creb dopo i ' efpul-
íione dei Re , nell'anno di Roma 24^ . 
— Le cerimonie, che in effi avevano da of-
fervarfi, fi trovaroao preferitte in- uno de' 
iibri delie Sibille. 

Al templa deíla celebrazione dei Glucohi 
Secolart, fi mandavano Araldi ad invitare 
tutt' il mondo ad una folennka non piír ve-
duta ancora da veruno , né da pm vederfi 
di nuovo . 

Non convengono gli Autori circa ii nu'-
mcro degü anni, in cui quefii giuochi ri-
tornavano; parte, perché la quantita d'un3 
etade, o f ecukm, preffo gli Antichí, non 
é conofciuta; e pane per altri titoli: alcu-
m pretendono, che fi celebrafíero una vol-
Ja ogni cent' anni; e che il feculum , o ETA' , 
era il noftro Secólo. — Quefio pare che fia 
cfprefio da Varrone e da Livio in termini 
aífal chiari;. puré altri vogliono, che il Se-
m l u m coraprendefle 1 i-o anni, e ch.e i Gruo-
chi Secolañ non ritornaffero che in tal pe
riodo, cioé, ai principio d'ogni centefimo 
tandecimo5 annoj il qual parere é favorito 
da Orazio, nel fuo Poema Sccclare, v. 21. 

Comunquc ci5 fiafi , cerro fi é , che alie 
volte mm fi afpcttavano i cent'undici , e 
nemmeno i cent' anni, per Ja celebrazione 
íli queñi giuochi. Augufio , per efempio, 
gli tenne 1'anno di Roma 7365 e Caligola 
di bel nuovo l'anno di Roma 800, e di 
Criño 38 , cioé 64. anni dopo i primi j e 
Domiziano, nuovameníe, in anche minor 
terapo, cioé Vznno di Criflo 87 , a'quaü 
affiftette Tácito in qualita di Quindecimvir, 
coro'egli ílefíb ci narra;, s ínnal . Ub. xi. c. 
11. Quefta fu Ja íettima volra che Roma li 
vi de dalla lor prima imlituzione . 

V Imperator Severo gli diede 1' ottava 
volta 110 anni dopo quelli di Domiziano : 
.oíirno dice, che queíti furono gli uitimi; 
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nta egli s'inganna, perché nclPanno diPvo¿ 
ma 1000, cinquant'anni dopo quelli di Se
vero, li celebrb X Imperator Fiüppo colla 
maggior fnagnificenza che mai fi foffe vê  
duta . — L i trovi-amo rapprefentati in me-
daglie. 

SECÓLA RE Ptfíwa. Vedi SÉCULA RE Carmen,. 
Anno SECOLARE, lo ñeffo cheG/w^/'/fo.. 

Vedi GIUBBILEO. 
SECÜLARE Carmen, Poema SECOLARER 

«n Poema cantato, o recitato, ai Giuochi 
Secdari. Vedi SscoLARi y qm fapra. 

Di quefla fpezie o abbiamo un corapo-
nimento belliffimo fia i'Opere d'Orazio*, 
queft'e un'Oda Saffica, che viene ufual-
mente alia fine de'íuoi Epod i . — I H alcu-
ne Edizioni, 1'Oda ventefima prima del 
primo Lî bro , fi chiama Carmen Seculares 

S E C U L A R I Z Z A Z I O N E , Fatt-o di feco-
lar izzare , o di convertiré in fecolare una 
perfona, luogo, o Beneficio , regolare. Ve
di RECOLARE, e SECOLARE. 

Quaíi tutte le Chiefe Cattedrali era no an-
ticamente regolari, cioé, i Canonici avean 
da effere Religiofi; ma la maggior parte di 
loro é fia ta fecolarizzata * Vedi CATTEDRA-
LE , e CANÓNICO. 

Per la Secolarizzazione d'u-na Chiefa Re
golare vi fi richiede Tautorita del Papa, 
quella dei Principe, del Vefcovo del luego , 
del Padrone , ed- anche- il eonfenfo del po
pólo. •—In Francia tutto queílo dee effer 
confermato dal Parlamento. 

Que'Religiofi, che abbifognano d'eflere 
fciolti dai Joro voti, otrengono Brevi di 
Secolarizzazione dal Papa. 

S E C U N D A ylyua , preffo i Chimici, &c. 
denota 1' acqua forte , ch'é di gia fiata ado
pera ta per diífoivere qualche metallo, &c. 
Vedi A QUA fortis, e RAFFINARE . 

S E C U N D I Generis f ncll Anatomía, una 
difiinzione fra i vafi lattei. — V i fono due 
forte di lattei, c ioé , primarj, o quelli del» 
la prima fpezie, primigeneris, e fecundige
neris, fecmdarjy o del la feconda fpezie. 

I primi portano il chilo dagl' inteíUni 
nelle glandule difperfe in gran numero per 
íutto il mefenterio . —1 lecondi lo porta-
no da quefie^glandule, dopo ch'egli é flato 
ivi innaequato di linfa, nel comune ricet-
íacolo . Vedi L&TTEE. 

SECUNDI internodii polücis extenfor. Ve* 
di EXTENSOK . 

SE-
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«gíCUNDO . — Ptopofitio de SECÜNDÓ ad-

•arente. V e d i TAr t i co lo PROPOSIZIONE . 
; SECUNDUS peronxus. V e d i TAr t ico lo PE-

SECUNDUS Scalenus. Ved i SCALENUS. 
S E C U R I T A T E pac i t , nclla Legge I n -

pjefe, un mandato , che m i i i t a per uno , 
ch'é minacciaio di m o r t e , o di per ico lo ; 
contro la perfona , che cosí lo minaccia . 
^ . S i prende alia C a n c e l l e r í a , ed é diret-
íoallo Sceriffo. Ved i SICURTA ' , e PACE. 

S E C U T O R E S * , nell ' An t i ch i t a , una 
fortadi G l a d i a t o r i , fra i R o t n a n i , che cora-
battevano contro i Reí i ar i i . V e d i GLADIA-
TORE. 

* L a parola ¿ formata dal verbo fequi , 
feguitare f perche i Secutores folcvano 
perjeguitare i Re t i a r i i . Vedi RETÍA-
R I I . 

I Secutores erano armat i d i fpada, e di 
feudo, per i fchermir í i dalla rete , o nodo 
ícor fo jo , del loro antagonijla ^ e portavano 
un 'e lmo i n terta. — A l c u n i confondono i 
Secutores coi Mirmillones, pe rché si g l i u n i , 
che g l i a l t r i , aveano quafi 1c lie fíe a r m i . 

SECUTORES era anche un nome dato a 
quei ta l i g l ad ia to r i , che prendevano i l luo-
go di quell i , i quaü reftavano uccifi nel 
combattimento \ ovvero a q u e l l i , che pu
gna vano col v i n c i t o r e . Q u e Ü o poí to fi ca
va va a fo r te . 

NelT In fc r i z ion i antiche t roviamo anche 
Secutar Tribuni , Secutar Ducis , Secutar 
Cafaris , & c . i quali erano Uff iz ia l i che ac-
compagnavano i T r i b u n i , e i Generali ; per 
avventura a guifa de' noftr i A j u t a n t i del 
Campo. 

S E - D E F E N D E N D O , termine Léga le i n 
Inghilterra , che denota un plato per co-
l u i , c h ' é a ecu í a to della morte di u n ' a l t r o ; 
allegando , ch' egli é flato sforzato a fare 
quello che ha fatto , per fuá propia di fe-
la , contro la perfona che cosí lo a í fa l iva ; 
e che s' egli non aveí íe fatto c o s í , farebbe 
neceífar iamente reftato i n pericolo della fuá 
propria v i t a . V e d i M AN-SLAUGHTER . 

Perché que í lo piato fia a m m e í T o , i l pe
ncó lo deve apparire inev i tab i l e . — Quan-
tunque la parte giuf t i f ichi i l punto fede-
mdendo^ ella é nondimeno coftretta a proc-
curarc i l fuo perdono ordinario dal Lord-
Cancell iere, e perde i fuo i beni i n mano 
Qel Fifco Reg io . 

Tom. V I L 
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S E D E N T E , Sejant , nell ' Araldica Ingle-

fe , termine ufitato , quando un lione , 
od altra b e í l i a , é deiineata in uno Scudo, 
i n atto di ñ a r feduta come un g a t t o , co' 
fuoi piedi d 'avant i d r i t t i . 

S E D E R O L A M , nella Fi lo logía , un ter
mine Ebreo , che luteralmente fignifica , 
crdine del Mondo ^ eífendo i l t i to lo d i due 
Croniche in quel l inguaggio. 

A m b e fono b r e v i í ü m e , benché una piíi 
breve d e l l ' a l t r a ; per la qual ragione Tuna 
fi chiama Seder Olam rabba , cioé i l gran 
Seder O l a m ; e P a l t r a , Seder Olam zuta 9 
cioé i l piccolo Seder Olam . 

I I grande SEDER OLAM comincia alia 
creazione del M o n d o , e difeende fino alia 
Guerra dello Pfeudomeffia , Barchochabai , 
fotto A d r i a n o , 52 anni dopo la dirtruzione 
del T e m p l o di Gerufalemme, e per confe-
guenza fino al centefimo vigefimo fecondo 
anno di C r i i i o . — E g l i é quafi t u t to pre-
fo dalla Sc r i t t u r a , eccetto i l fine. K To
pera del R . J o f a , figliüolo di Hbel peta d i 
Tfippora, che viveva nel fecondo Secólo , 
circa i'anno 130, ed era maertro del famo-
fo R . Giuda Hakkadofch •> Compi ia to re del
la Mifchna. 

I I minore SEDER OLAM é un compendio 
del p r i m o , portato i n giü fino a Mar S u 
fra , che vivea 450 anni dopo la d ü l r u z i o -
ne del T e m p l o , ovvero 52Z anni dopo C r i 
i i o . — F. Morin , continuamente intento a 
d i m i n u i r é 1'antichita de1 principal i l i b r i de-
g l i E b r e i , s1 accinge a provare , che fia ñ a 
to fe r i t to circa I 'anno di Cr i f to 1124, co
me i n fa t t i egli é efpreífo nel p r i n c i p i o : raa 
R . Dav.Gtífwíz ha rovefeiata queft' opinione 
nel fuo Tfemahh D a v i d , e d i m o t l r a t o , che 
la da ta , nel p r i n c i p i o , é un ' interpolazione. 

L e due Cronologie fi í l a m p a r o n o la p r i 
ma v ó l t a a Mantova nel 1514 , in quarto ; 
i n d i , a Bafilea, da Frcbenius nel 1580, i n 
o t t a v o : a Venezia nel 1545, i n qua r to : a 
Parigi , con una verfion Lat ina di Genebrar-

. do , i n 12. — S o n ó ftate dopoi r i ñ a m p a t e a 
A m f t e r d a m , nel 1711. 

S E D I A , che g l ' Ing 'ef i chiamano cuc* 
king-Jiool, anticamente detta da' medef imí 

-tumbrel, e trebuchet; u n ' o r d i g n o , a guifa 
di Sedia, peí gaí i igo di donne riottofe ed 
i n q u i e t e , col tuffarle nell ' acqua . 

Kitchen dice, Every one having view of 
frank-pledge, ought to have a pillorj/ ( la ber-

H h h U n a ) 
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l i n a ) and a tumbrel. Queda macchina era 
aí íai i n ufo in Ingh i l t e r ra , anche fino i n 
tempo de' SaíToni , i qual i la chiamavana 
fcealding-flole. 

U n tale caftigo ü dava anticamente ai 
B i r r a j , e F c m a j , che trasgredivano la leg-
ge ; e i quali percib doveano fopra tal Se di a 
o feggetta eííer turFati in Jlcrccre, in qual-
che Üfigno fangofo o puzzolente - Quefta fi 
feriveva anticamente gagwg fióle: nel l ibro 
'Domes-day fi chiama cathedra flercons. 

S E D I L E , Sedia r o z z a , e fenz 'ar t i f icio, . 
«— SEDILI , díconfi quei foflegni , fopra i 
qnali fi pofano le b o t t i . 

S E D I M E N T O * , fonda ta , o pofatura, 
fedimentum y la depofizione , o feccia d i 
upa cofa; ovvero quella parte g r o í í a , e pe
í a n t e d 'un corpo fluido, la quale , mentre 
j ipofa , precipita al fondo dei vafo . V e d i 
HYPOSTASIS . 

* L a parola e formata dal Latino , che 
JMattia Si lvát ico fa derivare da d iu tu r 
na Sede . 

A l c u n i M e d i c i pretendono d i feoprire gran 
parte della natura d 'un m a í e , dal fedimento 
d e l ! ' o r i n a . V e d i ORINA. 

I I D o t t . IVoodward fof l iene, che nel D i 
l u v i o , t u t to i l Globo T e r r e í l r e fu diífolu-
t o in una mafia u n i f o r m e ; e che i l nuovo 
M o n d o , ch ' i n d i ne nacque , era perfetta-
aiente sfer ico, e fenza verana inegua l i t a , 
con í l í t endo i n varj ü r a t i , che i i fedimento 
terreo gradualmente producea, com' egl i s' 
andava feccando . V e d i DILUVIO, STRA-
T I , & c . 

S E D R E , o SEDR , i l Sorarao Sacerdote 
della S a t a d' ^ l ) , fra i Perfiani . V e d i 
MAOMETISMO . 

I I Scdre é defiinato dal l ' Imperator della 
Perfia, i l quale íuole cenferirne la d ignka 
-a qualche fuo p ih i f r t t t o p á r e n t e . 

L a Giurisdizione del Sedre íi ftende fo
pra t u t t i g l i eífett i defiinati ad opere p i e , 
í b p r a tu t te le Mofchee , g l i Spedali , i C o l -
i e g j , i Sepolcri , e i Monaf t e r j . Eg l i dis
pone di t u t t i g l impieghi Ecc le f ia f i ic i , e 
n o m i n a t u t t ' i Superiori delle Cafe Rel ig io-
fe. — L e fue dec i f ion i , i n materia di R e l i -
g í o n e , fono r icevutecome tan t i Oracol i i n -
f a l l i b i l i : ei giudica di t u t í e le raaterie c r i -
m i n a l i , nella fuá propria cafa, í e n z ' a p p e l -
l az ione , ed é , fenza cont radiz ionc , la fe-
«onda perfona neli' I m p e r i o , 

SEG 
I I Sedre, per a l t r o , non ha un caratte-

re indelebi le , ma fovente lafeía i l fuo po. 
f í o , per un ' a l t ro puramente fecolare. — La 
fuá autor i ta ¿ contrappefata da quella del 
MudfitehM , o pr imo T e ó l o g o deli ' 1 ^ . 
per io . 

S E G A , SERRA , uno flrumento per lo 
p iu d i ferro dentato , che ferve a dividere 
i n pezzi diverfe materie folide ; come le-
g n i , p ie t re , m a r m i , a v o r j , & c . V e d i SE
GARE. 

L a fega é uno degli o rd ign i piü utilí , 
che mal s' inventaffero nel l ' a r t i meccani-
che: la favola , che forfe é fondata fopra 
qualche tradizion piu í icura , ne at tr ibui-
fce i ' invenzione ad Icaro ; i l quale facen-
do a gara con D é d a l o fuo padre , arricchi 
ie ar t i nafcenti di va r ié feoperte. — S i ag-
g i u g n e , ch ' eg l i ne prefe i l pr imo barlume 
dalla fpina d ' u n pefee p i a t t o , come farebbe 
la f og l i o l a . 

L a fega é fatta d ' acc ia ro , con d e n t i , ma 
q u e í l i difFcrentemente í ag l i a t i con l i m a , e 
r i v o l t i , fecondo Tufo cui e l i ' é deflinata. 
— V i fono ancora delle feghe fenza d e n t i , 
úfa te nel fegar m a r m i , ed altre pietre . 

Le m i g l i o r i feghe fono d 'acciaro tempra-
t o , affilaío lucente e l i f c i o ; quelle di ferro 
non fono indurate che a colpo di martel lo: 
qumdi le prime , ol t re 1' e í íere p iu dure e 
fe rme, fi t rovano parimente p iü lifce dell' 
u l t i m e . — S i conofee, fe fono ben martel-
l a t e , dal duro plegar della l ama ; e fe fono 
affilate ben piane ed egua l i , parimente dal 
plegarle i n a rco . 

I I filo, i n cui fiatwio i d e n t i , é femprc 
p iu groífo del d o í f o , a cagione che i l dof-
fo ha da feguitare i l filo. - — I dent i fon ta-
g l i a t l ed aguzzati col mezzo d' una lima 
triangolarc ; flecando pr ima la lama della 

fega in un 'ord igno da arrotare . 
Quand ' é i imata , fi han da difporre i 

d e n t i , c ioé , da volcare fiortamente, ov
vero fuor i della ret ta linea , per fare piu 
ampia la tacca o feífura , affinché i l doflb 
poffa feguitar meglio . — Q u e fio fi fa col 
mettere uno ftruraento, detto da alcuni p '̂t 
fo di fega , fra ogni due denti , e dargii 
una piccola fiorta , la quale v o l t i uno de 
denti un poco verfo di v o i , e i ' a l t ro u'1 
poco lung i da v o i . — I denti fi difpongo-
no ferapre p iü abbondanti e fo l t i per roba 
groí ío lana e di poco prezzo, che per roba 

dura 
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dura e fina;, p o i c h é o v e piuabbonda i l den
te , anche p iu roba fi perde nella fpaccatu-
ra j e fe la materia é dura , tanto é mag-
oiore la fatica i n fegarla. 
0 G l i operaj , che fanno i l maggior ufo 
della fega, fono i fegatori , i fa legnami , i 
legnajuol i , g l i e b a n i í H , i tagliatori d i pie-
t r e , g l ' i n t a g l i a t o r i , g l i f e u l t o r i , & c . A n 
che i Lapidar] hanno la loro fega , come 
puré i lavoratori d i M o f a i c o ; m a q u e ñ s po
co fi r a í fomig l i ano alie fcghe c o m u n i . V e d i 
LAPIDARIO, e MOSAICO. 

M a d i t o t t ' i M e c c a n i c i , ne í íuno ha tan-
te fcghe, né di tante forte d i f í e r e n í i , come 
i l legnajuolo. — Le pr incipal i fono le fe-
guení i , dif t inte dagl1 log le f i co' lor propj 
e o r a i . 

L a fega a foffa (pit favo ) ch ' é una fe
ga a due raanichi, adoperata per fegare i l 
legname i n foíTa, o incavo . — EU ' abbon ' 
da i n d e n t i per roba g ro í íb lana , d i modo che 
fa una tacca o fpaccatura di quaí i un quar
to di p o l l i c e ; ma i denti ne fono p iu ñ n i , 
quand' é per materia p i i i fina. 

La plalla (nshtp'-faw ) che ha parimente 
due manichi , e s1 adopera per fegare quei 
tal i gran p e z z i , a' quaí i non pub fác i lmen
te arrivare la feghetta. 

La feghetta , o fega da r.tano ( hand-faw ) 
e fatta per V ufo d' un foi uomo : ella é d i 
varié f o r t e ; come 

La fega arco , o di forma ( bow cr fra-
me faw)) g u e r n i í a della fuá mafcella *, me
diante í ' at torcigliata corda e l ingua nel 
m e z i o delia medefima , leef l remi ta fuperio-
r i vengono a ü ' occa í lone t í r a t e infierne rtret-
t e , e le infer ior i re fe p iu d i í b c c a t e i n dis
parte . 

L a fega d1 arpione (tencn-faiu ) , la quale 
effendo í o t t i l i í r i m a , ha un doífo che la i m -
pedifee di piegarfi . 

L a fega di compajfo, o di contorno, ch ' é 
aífai p iccola , e i cu i d e n t i , ordinar iamen
t e , non fono difpofti a bieco: i l di lei ufo 
é di tagl iarcuna feífura ro tonda , o qualche 
altra tacca i n c i rcui to : qu indi i l filo n ' é 
fatto l a rgo , e '1 doí ío f o t t i l e , pe r ché poíTa 
avere un c i r c u i t o , i n cui fi g i r i . 

I Ch i ru rgh i parimente adoperano una S E 
GA , per tagliare 1'cífa . — E l l a dev'effere 
íott i l iff ima , e leggiere, affinché fi poffa ma-
tieggiare con maggior agevolezza e l i be r t a : 
m lama , efiremaments fina, e i denti fqu i -
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í i t a m e n í c aguzia t i ; acc iocché poíTa farfi 
Arada piu gentilmente , e nientemeno con 
maggiore fpeditezza i n amputazioni d i gam-
b e , braccia, & c . 

L a SEGA é altresl uno flrumento di Giar-
d in ie rc , adoperato nel tagliare a r b o r i , &.c. 
— Si applica fopra tu t to a tagliare legni vec-
c h j , f ecch i , e per confeguenza d u r i , o fie-
no r a d i c i , o r a m i , i quali potrebbono gua-
fiare i l roncone; e rami g r o í i l , & c . i qual i 
i l col te l lo non pub tagliar v i l bene cT un 
fol c o l p o . 

Eccetto i n quede occa f ion í , Quintiney vue
l e , che s'adoperi fernprc i l co l t e l l o , o ro -
concone, p iu to í lo che la fega . V e d i PO
TARE . 

S E G A R E , 1'applicazion della fega, nel 
dividere legname, & c . i n t avo le , & c . V e 
di SEGA . 

V i fono m u l i n ' r a v e n t o , e m u l i n i d'ac-
qua , che fanno le funzioni d i fegare i l le-
g n o , con ifpeditezza e facil i ta inf in i tamen
te maggiore , d i quel che fi faccia colla ma
no . V e d i MOLINO. — S o n ó compofi i d i 
parecchie feghe paralellc , che fi fanno le
vare , e cadere perpendicolarmenu, col raez-
zo d' uno de 'gran principj del m o t o . — F o 
che perfone fono q u l neceffarie , ciot, fola-
mente per ifpignere innanzi i pezzi d i le-
g n o , che fono collocati fopra de1 r o í o l i , o 
íbfpeíi con delle corde ; a proporzione che 
i l fegamentocívanzz, Q u e ñ i m u l i n i fono fre-
quenti i n Europa ; ed ú l t i m a m e n t e fono í la-
t i i n t rodo t t i anche i n Inghi l te r ra ; ma i l 
Par lamento , confiderando che quefir guafte-
rebbono i l traffico de' Segatori , e rovine-
rebbono gran numero d i famiglie r ha fiima-
to bene di f u p p r i m s r l i . 

I I Sig, Felibien fa raenzione d' una fpezie 
d i feghe l unghe , i n v e n í a t e da un certo Mif-
fon, Infpettore delle minicre di marmo ne' 
P i r e n e i ; mediante la quale fi fega no le pie-
tre anche nel maífo o rupe fieífa., donde el
le fon prefe. — E g l i aggiugne, che alcune 
d i quefle feghe fono della lunghszza di ven-
t i t r é p ied i : ma non ne deferive, né la for 
ma loro , ne 1'applicazione : dice f o l o , che 
fono di ferro, e fenza d e n t i , 

S E G G I O L E , in Inglefe cantalivers, nel 
Fabbricare, pezzi di Ugno conf iccat i , nella 
f ronte , o ne' lat í d 'una cafa, a traverfo fo-
pra I ' e ñ r e m i t a de' c o r r e n t i , per collegarli , 
e reggere g l i u l t i m i embrici del t e t í o , det t t 

H h h 2 g-ronr 
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fronde; come anche per íbñencre íe moda-
nature del tetto , &c. 

Queñe feggiole fono lo ñeflb che i medí-
glioni, eccetto che le prime fono piane, e 
gli ultimi intagliati. Arnbi fono una fpezie 
di cartoccj pofti ad eguali diíknze fotto la 
corona della cornice d' una fabbrica . Vedi 
MODIGLIONE j Vedi anche Cornice, e CO
RONA . 

Cornice a SEGGIOLA , é una cornice che 
Sia fotto di sé delíe feggiole , o de' modi-
glioni. 

S E G M E N T O J u n ciñólo , nella Geo
metría, la parte d'un circolo comprefa tra 
un' arco , e la fuá corda. — Ovvero , egü 
é la parte d'un circolo comprefa ira una li
nea retta minore d'un femicircolo, cd una 
parte della circonferenza . Vedi CIRCOLO, 
ARCO , CORDA , &c. 

COSÍ la porzione A F B A ( T a v . Geome
t r í a , fig. 25. ) comprefa tra l'arco A F B , e 
la corda A B , é un fegmento del circolo A 
B E D , &c. un fegmento di íanti gradi . 

Com'egli é evidente, che ogni fegmento 
d' un circolo dee eífere maggiore o minore 
d'un femicircolo; la maggior parte del cir
colo tagliaía viada una corda, cioe la parte 
piu grande che un femicircolo , fi chiama 
fegmento maggiore i come A D E B ; e la mi-
nor parte, o la parte piu piccola che un fe
micircolo, fepmemo minore, come A F B , 
& C . 

L ' angoío, che la corda A B fa con una 
tangente L B , fi chiama angelo d'un feg
mento. Vedi ANCO LO . 

Aicuni chiamano al tres i i due angoli mi-
ñi compreC fra gli due eftremi della corda, 
£ l'arco, angoli del fegmento. 

Angolo m i SEGMENTO, Vedi 1' Articolo 
ANGOLO . 

Simil i SEGMENTÍ Vedi r Aríicolo Sr-
MILE ., 

L'altezza d'un SEGMENTO D E , fig. 22 , 
c la meta della fuá bafe o corda A E , eífen-
do date, trovare 1' área del fegmento . Tro-
vate il diámetro del circolo. Vedi DIÁME
TRO. SU quefto deferivete un circolo , e tí
rate la bafe del fegmento A B; tírate i rag-
gj A C , B C ; e tróvate il numero di gradi 
dell' arco A D B . Dal diámetro avuto, e 
dalla di lui ragione alia periferia , tróvate 
la periferia íleífa; e dalla ragione delia peri
feria al 1'arco A D B , e alia periferia ücífa, 
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tróvate la lunghezza dell'arco A D B . Cío 
fatto, tróvate 1W^ del Settore A D B C A . 
Vedi SETTORE . E quelia del triangolo A C B.[ 
Vedi TRIANGOLO . Finalmente, fottraete 
il triangolo dal Settore, il reíiduo é Varea 
del fegmento. Vedi SINO. 

Se Varea del maggior fegmento B F A , 
foííe ricercata, il triangolo A C B dev'eífer 
aggiunto al Settore A D E B C . 

SEGMENTO d? una sfera , é una parte d' 
una sfera terminata da una porzione della 
fuá fuperficie , e da un piano che la taglia 
via ; paííando in qualcbe luogo fuori del cen
tro . Vedi SFERA . 

Quefto fi chiama piu propriamente Sezio' 
ne d? una sfera. Vedi SEZIONE . 

Che la bafe di cotal fegmento fía fempre 
un circolo, il cui centro é nel centro della 
sfera, é cofa evidente. 

Si trova il folidocontenuto d'un fegmen
to d'una sfera, col moltiplicar la fuperficie 
di tutta la sfera per 1' altitudine del fegmen-
to, e pofeia dividendo il prodotto peí diáme
tro della sfera, ed al quoziente aggiugnen-
do Varea della bafe del fegmento. •—Ovve
ro , s 'eglfé minore di un'eraisfero, cosí; 
préndete Taltitudine del fegmento dal raggio 
della sfera, e per la diíFcrenza moltiplicate 
V a-rea della bafe del fegmento ; e fottraete 
queílo prodotío, da quello che nafcera col 
moltiplicare la femi-aíTe della sfera nella con
velía fuperficie á d fegmento ; poi dividete il 
red dúo per 3 , e il quoziente é la folidita 
ricercata. 

Queft'ultimo método fuppone, che FaíTe 
della sfera fia data ; fe no, fi pub trovare 
cosí: fi chiarai a 1'altitudine del fegmento y 

Ú fuo femidiametro, allora fara a . s ' . : ¿ í ; e s u 
aggiugneíe i l ad a , e queílo daia l'aíTe ricer
cata. a 

Refifienza d' un SEGMENTO . Vedi rAríi
colo RESISTENZ A . 

II SEGMENTO fi fiende puré alie volte al
ie parti delle eiüffi, e d'ahre figure curvi-
linee. Vedi ELLISSE, CURVA, &c. 

Linea ¿ii SEGMENTÍ . Sul Settore di Guti-
tero fogüono eflervi due linee , dette lince 
di fegmenti; elle fono numérate con 5 , 
7 , 8 , 9 , 10 , e giacciono tra le linee de 
fini, e quelle della fuperficie. Rapprefenta-
no il diámetro d'un circolo, cosí di vilo m 
IQO partí, che una linea retta é ^ m : Per-
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qnefte p a r t í , e nórmale ( cioé , perpendico-
l a r e ) al d i á m e t r o , venga a tagliare i l c ir-
colo i n due fegmenti, de 'qual i i l maggiore 
avra quella proporzione aU'intero circolo , 
la quale le par t í tagliate hanno a 100. 
Ved i S E T T O R E . 

Foglie di S E G M E N T O , denominai ioneda
ta da' Botanici a quelle fog l ie , che fono ta
gliate e divife i n t an t i r i t a g l j , pezzetti , 
o f e t t e i come i l finocchio, & e . V e d i Fo -
GLIA . 

S E G M O I D A L E . Valvuls S E G M O I D A L I , 
nell ' A n a t o m í a , fono piccole animelle dell ' 
arteria pulmonares cosí dette per la fomi-
glianza , che hanno coi fegmenti de' circo-
T i ; ma piu u í u a l m e n t c valvule o animelle 
f emi luna r i . V e d i S E M I L U N A R E . 

S E G N A L E , uncerto fegno accordato per 
farfi intendere ove la voce non pub a r r i -
vare . V e d i SEGNO . 

Si dan no i fegnali peí principio d ' una 
battaglia , o d' un' atraceo s ordinariamente 
con t a m b u r i , e í r o m b e : in mare , fi dan-
no col cannone , o con molche t ta te , con 
l u m i , ve le , handiere, & c . V e d i SALUTA-
ZIONE . 

I fegnali fono ftati in ufo i n t u t í e le 
e t ad i . G l i A n t i c h i , che non avevano né 
C o r r i e r i , né Pofte r ego la r i , ne í aceano ufo 
per dar avvifo di quanto paífava in una 
gran diftanza . A l qual effetto metteano fen-
tinelle fopra certe erainenze, di fpazio i n 
j fpaz io : di che t rov iamo fatta alcuna men-
zione in Omero ñ e f f o . I l i ad . 0. v . 553, 
& c . Odyff. S . v . 261. Quella gente , cosí 
difpofta , accendea f u o c h i , o torcie di notte 
t e m p o . N e l l ' Agamennone d' E ích i lo , que-
fto Principe alia fuá partenza da T r o i a , 
promife a C l i t emnef t r a , che lo ñeffo gior
no , che la C i t t a farebbe prefa, l ' a v v e r t i -
rebb' egli della fuá v i t t o r i a col raezzo d i 
fuochi efpreframente accefi . E g l i manten.ne 
la fuá paro la , ed alia PrincipeíTa recaronfi 
le not izie della prefa di T r o i a , e deíl 'cf-
krQ vedu í i i fegnali d 'Agamennone * Fron
t ino o í f e r v a , che erano i n ufo fra g l i A -
rabi j e Bonaventura Vulcan io , ne' fuoi 
Scholia fopra i l l ib ro $ Kú&Qiúe de Mundo ̂  
aggiugne , che mentre i M o r í erano padro-
m della maggior parte della Spagna , fab-
bricarono effi fulla cima delle montagne un ' 
i n f in i t a di t o r r e t t e , o ve le t t e , dette in A -
*ai).o atalajas r parola che g l i Spagnuoli an-
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cor r i t engono; donde, per mezzo di fuo
chi , potevano irnmediatamente daré all 'ar-
me tu t to i l Regno . Per verita un tal co-
flume era aíTai piíi antico che i M o r í i n 
Ifpagna . Q . Curzi© offerva , ch' egli era fre-
q u c n t i í l i m o fra g l i A f i a t i c i , ne' t empi d' 
A íe f l and ro . L i v i o e Cefare amendue lo ac-
cennano u ía to dai R o m a n i . Poli doro V i r 
g i l i o lo mo í l r a di grana' an t i chita in I n -
gh i l t e r r a ; e Boezio aggiugne, che in pa-
recchj luoghi d' Inghil terra v i fono ancora 
i refti de' gran pal i , che aveano fervito per 
tal p r o p o í i t o . Ved i F A R O . 

SEGNALI in mare, fono fegni f a t l i dall ' 
A m m i r a g l i o , o Comandante in capo d'una 
Squadra d i V a f c e l l i , di g i o r n o , o di noC-
te , o ira per far ve la , o per corabattere, 
o pella m i g ü o r ficurezza de 'Vafce l l i mer-
c a n t i l i , fotto i l lor convoglio * 

Quefti fegnali in Inghi l te r ra fono aífai nu
mero íi ed i r apor t an t i ; effendo t u t t i ñab i l i t i 
e determinan per ordine del Lord Grand ' 
A m m i r a g l i o , ovvero dei Lords dell ' y ímmi-
ralita i e comunicati nelle i ü r u z i o n i m á n 
date al Comandante d 'ogni Vafcello della 
Flot ta , o Squadra , prima che fi me t í an© 
i n mare , 

SEGNALI di giorno. — Quando i l C o 
mandante in capo vuole che fi preparino 
per far vela , ei pr ima feioglie la vela fu -
periore del t r inchetto , ed a!lora tut ta la F lo t 
ta ha da fare lo fteííb. Quando v u o l e , che 
s'occupino a falpare, egli feioglie i l t r i n 
chetto raaeílro, e principale, o fia la vela 
fuperiore del grand1 Albero j e t ira un col-
po di cannone, i l quale nell ' A r m a t a Rea-
le dev'eíTer corrifpofto da ciafcun Vafcel
lo a bandiera. Quando vuole che levin 1' 
Ancora , egli feioglie la vela fuperior del 
t r inchet to , o fia albero d' a v a n t i , e t i ra 
una cannonata r e talvol ta raccoglie le fue 
feot te : la cannonata dee eífer rifpofla da 
ogni Vafcello a bandiera, ed ogni Vafcel
lo ha da mettere alia vela piu prefto che 
pubv Se é dalla parte d i í o t t o v e n t o , i l V a 
fcello i l piíi diretano ha da eífer i l p r imo 
a levar l ' Anco ra . Quand'egl i vuo le , che i 
Va fce l l i piu avanzat i , e a foppravento, fie-
no i p r imi a g i ra re , fpiega la bandiera d ' 
unione fulla cima del tr inchetto dell 'albe
ro d ' a v a n t i , e t i ra una cannonata, cui r i -
fponde ogni Vafcello a bandiera; ma fe vuo
le 5, che i Vafcel l i piu, d i m a n l , e. p ' i u a f o t -
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i n v e n t o , fieno i p r i m i a g i r a re , c.gH fpic-
ga la bandiera á'unione alia tefta del t r i n -
chct to d i mezzana, e t i ra una cannonata; 
c qaando v u o l e , che tut ta la F lo t t a venga 
a vokar f í , egli alza u r i unione alia cima del 
t r inche t to si deli 'albero d ' a v a n t i , che dal
la mezzana, e t i ra un colpo d i cannone. 
— N ó t a t e : i Franzcfi chiamano Perroquets 
l u t í ' i t r i nche t t i , o alberi fupe r io r i ; e i 
V e a e z i a n i j Pennoni ¿ella gabbia. 

Q u a n d o , i n tempo c a t t i v o , egli vuole 
che s1 a v v i c i n i n o , e prendan© 1' altra v o k a , 
fpiega un pennone f u l i ' a í l a , o ba i lón del l ' 
infegna, a poppa, e t i ra una cannonata: 
ed allora i Vafce l l i a f o t t o v e n t o , e piü d i -
retani hanno da avv i c ina r í í i p r i m i , e da 
prender 1'altra v o l t a , e üa r fene i n piccola 
d i í l a n z a , od avanzare con poca ve la , fin-
ch ' egli venga alia t e ñ a : ogn i Vafcello a 
bandiera ha da rifpondere eolio fleíío fe-
gnals. '—Se i Vafce l l i vanno bel bello a 
p o r t a r a , e a poca ve l a , o veleggiano fot
t o v e n t o , e i ' Á m m i r a g l i o vuole che pren-
dano i l vento i n poppa ^ egli fpiega la fuá 
infegna da poppa, e t i r a una cannonata, 
alia quale han da rifpondere i Vafce l l i a 
bandiera: ed allora i V a f c e l l i , che ftanno 
piíi f o t t o v e n t o , hanno ad efíere i p r i m i a 
í e g u i t a r e i l v e n t o , e dar luogo a quei ch* 
eran fopravven to , acc iocché poflano a v v i 
c inar í í , e navigare col vento i n poppa a 
poca v e l a , finché 1 'Ammirag l io a r r iv i alia 
tef ta . M a s 'egli addivicne, a l iorebé 1'Am
m i r a g l i o ha occafione d i avv ic ina re , e d i 
far vela col vento in poppa:, che 1'infegna 
da p r o r a , e l ' infegna da poppa Ceno en-
í r a m b e fuora , egli t i re ra abbaffo i ' infegna 
da p r o r a , pr ima di dar col cannone i l fe-
gno d ' a v v i c i n a r f i , e la t é r r a g i ü , finché la 
f l o t t a abbia prefo i l vento m poppa. 

Quando poggiano, o navigano col vento i n 
poppa i e 1' A m m i r a g l i o vuole che pieghi-
no {bringto) coi l 'armadura del lato deliro , 
eg l i fpiega una bandiera roífa ful baftone 
¿e l l a bandiera,. i n cima del t r inche t to d i 
mezzana, e fpara un cannone. M a fe han-
s o da plegare, co i r armadura del lato fíni-
í l r o , egli fpiega una bandiera turchina nel-
l o üeíTo luogo , e fpara un cannone3 ed ogni 
Vafce l lo r i íponde al cannone. 

Quando un Vafcel lo feopre t é r r a , dee 
í p i e g a r e i ! infegna da p r o r a , e quella da 
poopaj e tenerle f u o r i , finché 1' A m m i r a -
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g l i o , o il Comandante i n capo g l i r i fpon-
da fpiegando le fue ; in vifta delle q u a l i ^ 
dee quegÜ tirar abbaffo le fue infegne . 

Se un Vafcello feopre alcun per ico lo , el 
dee g i r a r í i , e prendere quanto vento pub 
per allontanarfene e raetter fuori la fuá i n 
fegna da prora , cioé del bon preffo^ o ci-
vada , appefa alia corona (crofs-trees) del 
t r inchet to dell ' albero maeft ro , e fparare due 
c a n n o n í : raa s' egli doveffe ammainar le 
vele , o fitto reftarfi e f e rmo , a l l o r a , ol-
tre lo fteflb fegnale colla fuá infegna da 
p ro ra , o di c h a d a , egli dee continuar a 
fparare, finch1 ei vegga che t u t t a la F lo t ta 
1' o íTerv i , e proecuri di fchivar i l pericolo, . 

Quando uno vede un Vafce l l o , o p iü 
V a f c e l l i , o l í r e i l numero della Flot ta , egli 
ha da metter fuor i la fuá infegna da pop
p a , e i v i tenerla , fin tanto che quella dell* 
A m m i r a g l i o fia fuora , e pofeia calarla, , 
ogni vol ta che vede V a f c e l l i , ed avv ic i -
narfi a q u e f l i , affinché i n ta l modo T A m - ^ 
m i r a g ü o poíía fapere che Arada f anno , e 
quant i fono ; ma s' egli é i n tale d i í l a n z a , 
che non fi poí ía bene feoprire T infegna , 
allora egli ha da drizzar la fuá p rora , o 
punta verfo i l V a f c e l l o , o i Vafce l l i cosí 
d i f e o p e r í i , e ammainare le fus vele ba í f e , 
e continuare ad alzare ed abbaíTare i fuoi 
t r i n c h e t t i , e a fare certo fegno di íoccorfo 
( a waft) colle vele de1 t r i n c h e t t i , finché 
egli venga o í fe rva to dal i ' A m m i r a g l i o . 

Quando i ' A m m i r a g l i o v u o l e , che i l V i -
c e - A m m i r a g l i o , o quegli che comanda in-
fecondo luogo la F l o t t a , mandi fuora a l -
cuni Vafce l l i a. dar la caccia, egli fpiega; 
una bandiera, verga ta di blanco e di rof-
f o , ful baftone della bandiera, in cima a l 
t r inche t to dell ' albero d ' a v a n t i , e t i ra uiv 
colpo di cannone . M a s' egii vuole che ció 
fi faccia dal C o n t r ' A m m i r a g l i o ( R c a r A d -
rnkríd) , allora egli fpiega lo ñeífo fegna
le ful baftone della bandiera , alia tefta 
del t r inchet to di mezzana , cks d i quello 
de IT albero da poppa , e fpara una canno
nata . 

Quando 1' A m m i r a g l i o v u o l e , che un V a 
fcello dia la caccia afopravvento (to wind-
voard ) , egli fa un fegnale per parlare col 
C a p i t a n o , e fpiega una bandiera roífa nel 
fartiame d i mezzana , e fpara un cannone: 
ma fe v u o l e , che caccj a fottovento ( ¿ 0 
leeward) ) fpiega una bandiera turehrna ; s; 
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10 ftefíb fegnah fi fa dalla bandiera, ncüa 
cui divif icne íla quel Vafce i lo . 

Quand 'eg l i v u o i e , che abbandonino la 
cácela , egli fpiega una baodicra blanca fu l 
la fuá aÜa di bandiera alia c ima del t r i n -
€hetto del!' albero d' a v a n t i , "e fpara un can-
none: i l qual fegnale fi dee altresi fare da 
quel Vafcei lo a bandiera, c h ' é piu v ic ino 
al Vafceilo che da la c á c e l a , fin tanto che 
11 Vafcei lo che da la cácela vegga i l Je-
gnale. 

I n cafo d i qualche crepatura , che fac-
cia far acqua ad un V a f c e i l o , o d i qualch' 
al t ro d i faf t ro , che renda i l Vafcei lo inabi-
le a feguitare g l i a l t r i , fi t i ran su l é v e l e , 
e fí fparano due cannoni . 

Quand' un Vafcei lo vuol parlare c o l i ' A m -
t i i i r ag l io , egli dec fpiegare un' infegna I n -
glefe dalla t e ñ a del t r i n c l i e t í o del i 'a lbero 
ínaef l ro , o deli 'albero d ' a v a n t i , aH ' ing lu 
sul f a r t i ame , abba í íando la vela fupenore 
del i ' albero m a e í l r o , o deli 'albero d a v a n í i , 
e t irando var íe cannonate , finché 1' A m r a i -
ragl io i 'o í fervi ; e fe qualche Vafcei lo s'ac-
corge di quef lo , e giudica che V A r a m i r a -
g l io non fe n ' accorga, un tale Vafceilo 
dee fare lo ñefib fegnale, ed affrettarfi i l 
s n e g í i o che pub per avvertlrne 1' A m m i -
r a g l l o , i l quale rifpondera con un t i r o d i 
« a n n o n e . 

Quando l ' A m m i r a g l i o v u e l e , c h e l a F l o t -
ta íi prepari a gettar i ' A n c o r a , egli fpiega 
un ' i n fegna , vergata di r o í f o , d i tu r e b i n o , 
e di b lanco , fuü'aílta deU'infegna, e fpara 
u n cannone, ed ogni Vafcei lo a bandiera 
fa lo Üelfo fegnale. S 'ci v u e l e , che l aF le t -
t a get t i I ' A n c o r a , fpiega 11 ftio t r inchet to 
d i mezzana, celle feotte t í r a t e fufo , e t i ra 
una cannonata . S 'e i v u o i e , che la Flot ta 
fciolga o s f i l i , fpkga ent rambi i fuoi t r l n -
c h e t t i , e fpara due cannon i ; ed allora i 
Vafce l l i a í o t t o v e n t o hanno da eífer i p r i -
m i a feiorre o sfilare , per dar luego a quei 
d i fopravvento d i metiere alia ve l a . C o s í 
s 'ei vuoie che qualche Vafceilo particola-
re fc io lga , o sfili (to cut, or slip ) , e dia 
l a cácela verfo fopravvento, egli fa i l fe
gnale per parlare con quefto Vafceilo , fpie
ga una bandiera roífa nel far t iame di mez-
zana , e t i ra un colpo d i cannone : ma fe 

i l Vafceilo ha da cacciare a fottevento , 
<gU fpiega bandiera azzurra , come pr ima . 

S 'eg l i vuo ie , che la F lo t ta faccia i l fu® 
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efercizio d' a rml piccole da fuoco, fpiega 
bandiera roífa fuIF afta deU' infegna , e fpa
ra un cannone; ma s ' é Tefercizio dell 'ar-
t ig l i e r i a , al lora egli alza un pennonefopra 
la bandiera ro í fa . 

SSGNALI di mtte — D a eífervarfi quan
do fi fia a l l ' A n c o r a , quando fi leva I ' A n 
co ra , e quando fi fa ve la ; fono i feguen-
t i . Quando 1 'Ammirag l io vuo i e , che la 
F lo t t a s'occupi a falpare , e galleggi pron
ta con poc 'Ancora {ride short), egli met-
te f u o r i , o innalbera tre l u r a i , uno fopra 
l ' a l t r o , nel fartiame del tr inehetto del l 'a l -
bero maef t ro , al diífopra del lume c o n t i 
nuo della cima d' eífo albero m a e í l r o , e fpa
ra due cannoni , i quali hanno da eífer r i -
fpofl i dai Vafce l l i a bandiera; ed ogni V a 
fceilo pfrvato innalbera un lume nel far
t iame d i mezzana. — N ó t a t e ; che t u t í ' i 
c a n n o n i , i qual i fi fparano per fegnali d i 
notte tempe , fi debbono (parare dallo (lef
i o lato , affinché non facciano alcun' alte-
razlene nel fuono . 

Quand' egl i vuele , che levino I ' A n c o r a , 
innalbera un lume nel fartiame del t r i n 
ehetto deli ' albero maefiro , e fpára un can
none , i l quale d e v ' e í f e r corrifpofto da t u t -
te le bandiere; ed ogni pr ivato Vafcell© 
dee innalberar un lume nel fart iame d i 
mezzana. 

Quando v u o i e , che fi g i r i n o , fpiega due 
l u m i fu l l ' afta deU' infegna, l ' uno fopra i * 
al tro , al diífopra del lume continuo della 
fuá poppa, e fpara un cannone, al quale 
tu t te le bandiere rifpondono ; e ciafcun V a 
fceilo pr ivato ha da innalberare un l u m e 
firaordinario, i l quale non fi dee 4evare, 
o t i r a r den t ro , finché 1 'Ammirag l io non 
levi i l fue. Fatto quefio fegnalei Vafce l 
l i i piu d i r e t a n i , e a f o t t e v e n t o , debbono 
g i ra r l l p iu prefio che p o í f o n o ; ed i l V a 
fceilo a bandiera i l piu d i re t ano , eccupan
do fi a l l ' a i t ra g i ra ta , dee cendurre la F l o t 
t a ; e g l i a l t r i hanno da f t gu iv lo , per e v i 
tare d i attraverfarfi I 'un 1'altro ncl l 'efeuro o 

Quand 'egl i é fopra un ven to , e vuele 
che la Flotta íi v o l t i , e fi metta f u l l ' a l -
tra armadura ( o » the other tack), egli fpie
ga un lumeal la punta ( / w ^ ) di mezzana,, 
e fpara tre cannon i , al che hanno da cor-
r i í ponde re t u t t ' i Vafce l l i a bandiera , ed 
ogni pr ivato Vafceilo dee rifpondere cotí 
u n lume alia punu d i mezzana. I Vafcel 

l i 



432 S E G 
l i i piíi diretani , e a fottovento, hanno 
da poggiare fubito ch' i l fegnale é dato . 

Quand 'e i vuo le , in tempo d i b u r r a í c a , 
o aíTai ventofo , che i Vafce l l i non abbian 
fuori altra v e l a , che quella del grand'albe-
r o , o di mezzana, che ftian galleggiando 
( í ^ o r í ) , o che vadano a onde , o barcol-
l ando , ovvero colle vele de ' t r i nche t t i lé
gate a lTa lbe ro , egli formera l u m i d'egua-
le al tezza, e fparera cinque c a n n o n i , a' 
quai i dovran rifpondere t u t t ' i Vafcel l i a 
bandiera, ed allora ciafcun Vafcel lo priva-
to dee farvederequattro l u m i : e dopoque-
flo, fe vuole che faccian ve la , allor egli 
fpara diece cannon i , a 'qual i han da rifpon
dere tut te le bandicre, ed allora i Vafcel l i 
i piu avanzat i , e a fopravvento, hanno ad 
eífer i p r i m i a far vela. 

Quando la F lo t ta veleggia poggiando (/¿zr-
g O , ovvero col vento in poppa, e l ' A m -
miragl io vuole che i Vafce l l i s1 accoftino a 
l u i , e vadano bel bello a poca vela colla 
poggia , o lato deflro {with their Jiar-board 
tackí aboard')) egli mette fuori quattro l u 
m i nelfart iame deil 'albero d ' a v a n t i , e fpa
ra fei cannoni ; ma fe hanno da andaré col
le armadure del l a to f in i f t ro , fpara ot to can
n o n i , a 'quali debbon rifpondere i Vafcel l i 
a bandiera; ed ogni pr ivato Vafcello dee 
far vedere quattro l u m i . I Vafce l l i che 
fono piíi a fopravvento , hanno ad accoña r -
íi i p r i m i . 

O g n i qual vo l ta 1' A m m i r a g l i o muta i l 
fuo co r fo , fpara un cannone, ( fenz 'a l te 
rare i fuoi l u m i ) al che dee rifpondere ogni 
Vafcello a bandiera. 

Se un Vafcel lo ha occafíone di flarfene 
galleggiando, o di anda ré bel bello a poche 
ve l e , dopo che la Flot ta ha meífo alia ve
la , ei dee fparare un cannone, e m o í l r a r e 
tre l u m i nel fuo fartiame di mezzana. 

Quando uno é i l pr imo a fcoprir t é r r a , 
o qualche pericolo , egli ha da far vedere 
quant i l u m i egli p u b , da fparare un can
none , e da g i r a r f i , o allontanarfene: e fe 
alcuno trapela, o fa acqua , o viene in qual
che modo refo inabile a tener compagnia 
alia F l o t t a , egli innalbera due l u m i d' u -
guale altezza, e non ceífa di cannonare fin 
tanto che fia foccorfo da qualche Vafcello 
della F l o t t a . 

Se alcuno difcopre una F l o t t a , dee can
nonare, fare fuochi í a l f i , innalberare u n l u -
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tne fulla c ima dell1 albero maeftro, tre fulla 
poppa, drizzare la prora verfo di quel la , 
e continuare a fparare i l cannone, fin tan
to che 1 'Ammirag l io non lo r ichiami , col 
drizzar la prora in altra par te , fparandodue 
o tre cannoni ; perché allora egli deefegui-
tar f A m m i r a g l i o . 

Quando 1 'Ammiragl io gi t ta 1'Ancora, 
fpara due c a n n o n i , con un breve í p a z i o d i 
tempo da l l 'uno a l l ' a l t r o , a 'quali debbono 
rifpondere i Vafce l l i a bandiera; ed ogni 
Vafcello privato dec metter fuori due l u m i . 

Quando 1 'Ammiragl io vuole che la Flot
ta fi met ta alT Ancora , egli innalbera un 
lurae alia tefta di ciafcun t r i nche t t o , e t i ra 
una cannonata, alia quale han da rifpon
dere i Vafcel l i a bandiera, ed ogni Vafcel
lo pr ivato ha da raoftrare un l u m e . •—Se 
vuole che abbaffino le lor antenne, e t r i n 
chet t i , egli fpiega un lume fopra la fuá afta 
d ' in fegna , e fpara un cannone; al quale 
rifpondono i Vafce l l i a bandiera; ed ogni 
Vafcello pr ivato dee moflrar un l u m e . — 
E quando v u o l e , che alzino le lor antenne 
e t r i n c h e t t i , egli mette fuora due l u m i , 
T u n o fotto l ' a l t r o , nel fartiame del t r i n 
chetto di mezzana, e fpara un cannone; 
cui rifpondono i Vafce l l i a bandiera ; e cia
fcun Vafcel lo privato dee far veder un lume 
nel fartiame di mezzana. 

Se fi difcopre, che un Vafcello fo re f i le
ro cn t r i nella F l o t t a , i l Vafcello piíi v i -
c iño dee proccurar di pa r l a rg l i , e d i f a rg l í 
g i t ta r I ' A n c o r a , non dovendo permettere 
che paííi attraverfo alia F l o t t a . — E fe 
qualcheduno fcopre una F l o t t a , e d i l vento 
é si forte che non poífa venire a darne av-
vifo in tempo a l l ' A m m i r a g l i o , egli dee i n 
nalberare gran numero di l u m i , e cont i 
nuare a fparar un cannone dopo l ' a l t r o , 
finché T A m m i r a g l i o g l i rifponda con uno , 

Quando 1 'Ammiragl io vuo le , che la Flot
ta fc io lga , o s f i l i , egli innalbera quattro 
l u m i , uno a ciafcun braccio del l ' antenna 
maeftra , e a ciafcun braccio dell 'antenna 
deil 'a lbero d ' a v a n t i , e fpara due cannon i , 
a' quali han da rifpondere i Vafcel l i a ban
diera , ed ogni Vafcello pr ivato ha da far 
vedere un l u m e . 

SEGNALI ufati, quando una Flotta navi-
ga nella nebbia . —Se 1 'Ammiragl io vuole, 
che levin 1'Ancora, fpara dieci cannoni: 
a eui rifponde ciafcun Vafcel lo a bandie

ra . 
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ta» far^ g i r a re , egli fpara q u a t í r o caft-
.noni , che fono co.rrifpoíH dai VaicelÜ a 
Candiera; ed allora i Vafcel l i i piu d i rc ían i i , 
e a fo t tovento , fono i p r i m i a vol ta re , e, 
i n tal maneggio e pofitura^ ad anda ré colla 
ftefla vela , con cui íi fon g i r a t i , né deb-
Itono ineamminarf i bel be l lo , e lentamente; 
afpettando che T A m m i r a g l i o venga alla te-
f h : e que í t ' é per evitare i l per ico lo , che 
1 Vafcelli c o r r o n o , in tempo nebb io ío , d i 
aítraverfarfi l ' u n i ' a k r o . 

Quando V A m m i r a g l i o abbaíía le vele 
Ibringts to), e fia barcollando colle fue ve
le fuperioxi contro l ' albero ^ fe co l i ' ar-
.madura del lato def l ro, egl i fpara fei can-
non i ; ma fe con quella del lato í ln i f t ro , fpa-
j a .otto cannoni , cui han da rifpondere i 
Vafce l l i a bandiera . E dopo q u e d o , s' egli 
fa vela , fpara dieci c a n n o n i , a 'qual i i V a -
i c e l l i a bandiera debbono rifpondere, ed al
lora i Vafcel l i i pin avanzan, e a foprav-
vento hanno ad t í fer i p r imi a far ve la . Se 
i l tempe fí fa fpeífo , e nebbiofo , F A m m i 
raglio continuera a vcieggiare, colla í k í í a 
di lpofizion di ve la , ch'egH avea ju-ima che 
veniífe l a n e b b i a , e fparera un canone ogni 
o r a , al quale i Vafcell i a bandiera debbono 
rifpondere, e i Vafcel l i pr ivat i hanno a r i 
fpondere con t i r i di mofehetto-, eolio í k s -
,pito d e ' t a m b u r i , e con fuoni di c a m p a n c 
Ma s egli é sforzato a mettere piíi o mena 
vele che non avea q u a n á o la jiebbia c o m ü i -
c i b , fparexa un cannone ogni m e z z ' o r a , 
aífinché i Vafcell i della Flot ta poíTano d i -
fcernere, fe s'accofiano a ü ' A m m i r a g l i o , o 
.fe danno nella di lu i poppa; e i Vafcel l i a 
"bandiera, e i p r iva t i navigl i hanno da r i 
fpondere come prima . 

Se un Vafcello difeopre qualche pericolo , 
t \ \ ei pub fchivare , col g i r a r í i , e allonta-
narfene, egli dee fare ¡1 Jegmle per girarí i 
i n una nebbia ; ma fe g l i avviene di am
ina i na re , e reí lar f e rmo , egli dee t i rare un 
cannone dopo i ' altro , finch'egli crede, che 
.gli a l t r i Vafcel l i abbiano fchivato i l pe-
i i c o l o . 

Quando I ' A m m i r a g l i o vuole che l aF lo t -
ta get t i i ' ancora , egli fpara due c a n n o n i , 
,a qual i le bandiere han da rifpondere ; e 
.dopo effer flato una mezz' ora a l l ' ancora, 
e g ü fparera due cannoni di p i ü , da rifpon-
?derfi dalle bandiere, come p r i m a ; affinché 
í u t í a la Flotea lo fappia. 
. Tom. V I L 

S E G N A L I per chiamar gli Ujpziah a borde 
delf Ammiraglio . — Quando 1 'Ammiragl io 
fpiega, ful Tuo Vafce l lo , una bandiera d' 
unióne nel fartiame di mezzana, e fpara un 
cannone, t u t t i i Capi tani hanno da venire 
da l u i a bordo: e f e , eolio í leí ío fegnale*, 
v i fi fa anche un fegno ai foccorfo, o d i 
premura ( v u a j t ) colla infegna da poppa^ 
ailora i l Tenente di ciafcun Vafcello ha da 
venire a bordo.. —Se un'infegna vien mef-
fa a bordo nello fteífo l u o g o , tu t t ' t Padro-
.ni de 'Vafce l l i d i Guerra hanno da venire 
fu l Vafcello d e l l ' A m m i r a g l i o . —Se fi fpie-
.ga uno f íendardo fuH1 a ñ a della bandiera al
ia tefta del t r inchet to di mezzana, e fi fpa
ra un cannone , allora - tut t i g l i U ñ z i a l i d i 
bandiera , fiag-Offlcers, cioé U ñ c i a i i Gene-
rali di m a r e , hanno da venir a .bordo deU* 
A m m i r a g l i o . —Se le bandiere Ingleí i fola-
.mente , allora uno ñ e n d a r d o nel fartiame di 
mezzana i e fi fpara un cannone: fe le ban
d i e r e , egl i Unc ia l i General! di Te r r a ; al lora 
] ' A m m i r a g l i o fpiega a bardo uno ñ e n d a r d o 
alia lef ia del t r inche t to d i mezzana , e un 
pennone alia punta di mezzana,, e fpara un 
cannone. — Se fi fpiega una bandiera roífa 

. nel fartiame d i mezzana , e fi fpara un 
cannone; aliara i Capi tani della d i I m p r o 
pria Squadra hanno da venir a bordo d e i r 
A m m i r a g l i o , ; e fe , eolio fieífo fegnale, v i 
c anche un fegno di foccorfo coli1 infegna , 
i l Tenente di ciafcun Vafcello ha da veni-
xe a bordo. —-S 'egH fpiega una bandiera 
blanca, come p r i m a , allora i l V i c e - A m m i -
r a g l i o , o quegli che comanda in fecond® 
l u o g o , e tutt' i Capitani della di lu i Squa
dra , hanno da anda ré a bordo dell ' A m m i 
raglio : fe una bandiera turchina , & c . af
lora i l Cont r ' A m m i r a g l i o , e i Cap i t an i 
della di l u i Squadra, debbono venir a bor
d o , e fe i l fegno ( í » t f / í , ) , come p r i m a , i 
T e n e n t L 

Quando uno fiendardo é fpiegato ful ba
i lón dell ' infegna, e fparato un cannone, 
i l V i c e - A m m i r a g l i o , ed i l C o n t r ' A m m i r a -
gl io debbono venir ful Vafcello d e l l ' A m m i 
raglio . 

Quando V A m m i r a g l i o vuol parlare co i 
Capi tani della fuá propria divifione , egli 
íp i egherk un peonone fulla punta di mezza
na , e fparera un cannone; e fe coi T e ñ e n -
t i , fi fa i l fegno di foccorfo co l i ' i n f egna , 
e lo ñ d f o fegnale: perché ogni vol ta ch'ei 

l i i v u o l 
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vuo l parlare coi T e n e n t í di qualche Vafcel-
10 part icolare, ei fa i l fegnale peí Capita^ 
n o , ed i l fegno di foccorío altresl coila j n -
fegna, ^ 

Quando T Arami rag l io vuole , che t u t t ' i 
tenders della Flot ta ( dce, que'piccolj navi-
§11, come fcialuppe, & c . che fon deft inaí i 
a fervire i VafcelH grandi ) vengano fotto 
la lúa poppa, epar l ino feco luí ; ípiega una 
bandiera giaila e bianca, alia punta di mez-
2ana , e fpara un cannone . — M a s'ei vuol 
parlare colla fcinluppa di qualche Vafcello 
par t icolare , egli fa un fegnale per parlare 
eol Capitano , cui ella l e r v c , e un í egno 
d i foccorío col pennone. 

Se tutre le fufie e barche hanno da veni-
re a bordo á r m a t e , e fornite d ' u o m i n i , i l 
fegnale é un pennone ful baftone della ban
d ie ra , íp iega to i n teda del t r inchet to dell ' 
albero d ' a v a n t i , e una cannonata ; e s'egli 
vuole , che diano la caccia a "qualche V a 
fce l l o , navig l io battello , o fcialuppa , in 
v i í !a , fpuga i l pennone, e fpara due can-
non i , 

Jl fegnale per le barche lunghe {long 
boats) da venire al di lu i b o r d o , forni te 
d ' u o m i n i , ed á r m a t e , fi é i l pennone fpie-
gato ful ba í tone della bandiera , e in tefta 
del t r inchet to di mezzana , c un t i ro di can
none ; e s 'egli v u e l e , che dian la caccia ad 
un V a f c e l l o , n a v i g l i o , o barca, in piena 
v i f t a , fenza venire da lu i a bo rdo , íp iega 
11 pennone, c o m ' é detto di í o p r a , e fpara 
due cannon i , 

Quando T A m m i r a g l i o v u o l e , che tutte 
le barche o bat te l i i della F lo t ta vengano da 
l u i a b o r d o , á r m a t e , e gq t rn i t e d ' u o m i 
n i , íp iega un pennone ful bai lón di ban
d ie ra , él in c ima del t r inchet to dell'albero 
d ' a v a n t i , che in cima del t r inchet to di mez-
2.ana , e t ira un cannone; ma fe -vuo le , che 
dian la caccia, fpiega i f u o i p e n n o n i , come 
p r i m a , c t i ra due cannoni , 

Quando T A m m i r a g l i o v u o l parlare col 
P rovv í fo re di ve t tovag l ie , o col di l u i A -
gente , fpiega un ' i niego a Ingle fe nel iartia-
rne del t r inchet to di mezzana j e quando 
v u o l parlare con q u e l l o , che ha i l carico 
delle p r o w i g i o n i d e ' C a n n o m e r i , egli fpie-
ghera u n ' i n í e g n a al braccio dell 'antenna del 
t r inchet to maelfro. 

SEGNALI per maneggiare un combatí ¡memo 
mvale, —-Quando i1 A m m i r a g l i o vuo le , 
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che la Flot ta formi una linea di batíaglíav-
un Vafcelio alia t e ü a d ' u n ' a l t r o , egü fpiel 
ga una bandiera ti unióne alia punta di cnez-
zana, e fpara un cannone; ed ogni Vafcel-
lo a bandiera fa i l í i m i l e . — M a cuando 
hanno da formare una linea di battaglia 
un Vafcello accaato alT a l t r o , egli ípiega un 
pennone colla bandiera d' unión: , & c . 

Quando vuo l e , che r A m n n r a g l i o della 
Squadra Blanca, o quegii che comanda in 
fecondo pof to , fi g i r i , e proecuri di gua-
dagnar i l vento del n imico , egli fpiega una 
bandiera bianca fotto la bandiera alia tefta 
del t r inchet to raaeílro, e fpara un cannone \ 
e q u a n d ' e g ü vuo le , che i l V i c e - A m m i r a 
glio della Squadra Tnrch ina faccia lo ftef-
f o , ei fa i l m e d e í i m o fegnale colla bandiera 
turchma . 

S'ei v u o l e , che i l V i c e A m m i r a g l i o del
la Squadra Rofla íi g i r i , egli fpiega una 
bandiera roífa dalla ro te l la , in cima al t r in 
chetto del l 'a lbejo d ' a v a n t i , in giu ful ca-
napo diretano {on the back- ji-iy ) : fe i l V i -
ce-Ammiragi io deila Squadra T u r c h i n a , egli 
fpiega una bandiera t u r ch ina , & c . e fpara 
un cannone. 

Se vuo le , che i l C o n t r ' A m m i r a g l i o della 
Squadra Ro í í a fi g i r i , egli fpiega una ban
diera roflfa ful b a ü o n di bandiera, alia teíía 
del t r inchet to d imezzana ; fe i l C o m r ' A m -
miragl io della Squadra Bianca , una bandie
ra bianca; fe i í ' C o n t r ' A m m i r a g l i o della 
Squadra T u r c h i n a , una bandiera tu rch ina , 
e fotto d i eíía un pennone dello tteíío colo
r e , con un t i ro d i cannone. 

S 'egl i é a fot tovento della F l o t t a , o di 
qualche parte di eíía , c fe vuole che i V a -
ícelli di quelta íi ferrino nel fuo folco, o fe-
guano la fuá poppa ; egli fpiega una bandie
ra turchina alia punta di mezzana, e fpara 
un cannone, 

S'egli vuol effere a fottovento del n i m i 
c o , e che la fuá F l o t t a , o qualche parte di 
eífa fia a fottovento di l u i ; ad oggetto di 
ridurre quefti Vafce l l i nella l inea , egli pie-
ga con una bandiera turchina alia punta di 
mezzana, fot to la bandiera d 'unione ( che 
é i l fegnale per la ba t tagl ia ) e fpara un can
none ; e allora quei V a f c e l l i , che g l i fono 
a fo t toven to , debbono procurare di feguire 
la fuá poppa, fecondo la lorof lazione nella 
linea di bat tagl ia . 

Quando la Flot ta vekggia col vento ia 
pop-
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poppa i ccí egli v u o l e , che q u e g l i , i l qua-
]e comanda nel fecondo p o f l o , e i l V a í c d -
lo del quartiere del lato deftro ( o / the Jiar-
board qiiartcr) f e n i \\ v e n t o , e fi maneggi 
e girí colT armadura del lato de í í ro ^ egli 
fpiega una bandiera r o ñ a alia teí ía del t r i n -
chetio d i mezzana : ma una tufehina ^ fe 
vuoie che i Va ícc l l i del quartiere del lato 
{¡niítro, vengano a plegare fu i r armadura 
¿el lato finilho, con un t i r o di cannone. 

Se la Vanguardia ha da eífer la pr ima a 
voÍÉare, egli fpiega la bandiera á'unione ful 
hftone della bandiera, alia tefta del t r i n -
checto di mezzana^ e fpara un cannone ^ fe 
la bandiera rolTa non é f u o r i ; ma s'ella é 
f u o r i , allora egli abbaffa un poco le vele 
fuperiori dell1 albero d^avant i ; e la bandie
ra á'unione fi fpiega dalla rote í la del trirt-
chstto dsll ' albero d ' a v a ñ t t aH' i n g i u i ed 
ogni Vafcello a bandiera fa lo fleííb. 

Se la Retroguardia dee eíTer la prima a 
voltare , egli fpiega la bandiera ÜunionetxxX 
baftone della bandiera, alia t e ñ a del t r i n -
chetto di mezzana , e fpara un cannone v al 
quale han da rifpondere tute' i Vafce l l i a 
bandiera. 

Se t u t t i í Vafce l l i a bandiera hanno da 
feguitar la fuá poppa, egli fpiega una ban
diera roíTa alia punta delía fuá mezzana, e 
í^ara un cannone; e t u t t ^ i Vafcel l i a ban
diera hanno a fare lo -fícíTo . 

S'egli v u o l e , che quegli i l quale coman
da nel fecondo pofto della fuá Squadra, fac-
cia maggior vela ( b e n c h é egli ÜeíTo accor-
cj le fue v e l e ) , egli fpiega una bandiera 
blanca ful bafton d e ü ' i n l e g n a . — M a fe 
quegli , che comanda i n terzo l u o g o , hada 
fare c o s í , egli fpiega una bandiera turchi -
na, e fpara un cannone, e t u t t i i Vafcel i i 
a bandiera hanno da fare lo üeífo fegnale. 

Ogni q u a l v o l í a egü fpiega una bandiera 
roíTa fuli 'afta della bandiera alia teila del 
trinehetto dell ' albero d ' a v a n t i , e t i ra una 
cannonataj ciafcun Vafcel lo della Flot ta dee 
fare ogni sforzo poffibile d5 attaccar i l n i -
niico, nel l 'ordine prefent to . 

Quand' egli fpiega una bandiera bianca 
alia punta della fuá mezzana, e fpara un 
cannone ; aliora tu t te le piccole P r é g a t e del
la fuá Squadra, che non fono della linea d i 
battaglia, hanno da venir fot to la poppa. 

Se ia Flotta orza , o veleggia a fottoven-
i t i linea di ba t tag l ia , e i ' A m m i r a g l i o 
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v u o l e , che i Vafcel l i legh ino a l l ' albero le 
loro vele fupe r io r i , egli alza una bandiefa 
gialla , fu l l ' afta della bandiera, alia tefta del 
t r inehet to di mezzana , e fpara un canno
ne ; al quale rifpondono t u t t ' i Vafcel l i a 
bandiera: e allora i Vafcel l i della Re t ro -
guardia debbon eífere i p r i m i a legare. —-
Dopo quef to , fe vuole che faccian cadere 
le lor vele fuper ior i , ea fpe t t ino , fpiega una 
bandiera gialla ful ba í íone della bandiera a l 
ia tefta del t r inehetto del l 'a lbero d ' a v a n t i , 
e fpara un cannone, al quale debbono r i 
fpondere i Vafcel l i a bandiera; e allora i 
Vafce l l i della Vanguardia hanno ad eífere i 
p r i m i ad abbaffare le detfe ve le , eadafpet-
tare . —Se quando quefto fegnale S\ fa , la 
bandiera roíTa alia tefta del tr inehetto del l ' 
albero d ' avanti é fuora , egli fpiega la ban
diera gialla fotto ia rofla. 

Se eíTendo le Flot te vicine Tuna a l l ' a l -
t r a , 1' A m m i r a g l i b vuole che t u t t ' i Vafce l 
l i fi v o í t t n o i n f í e m e , per eflere tanto piCi 
prefto i n pofitura di atfaccare i l n i m i c o ; 
egli fpiega una bandiera unione fu i bafto-
m da bandiera alia tefta de' t r inche t t i dell* 
albero d' a v a n t i , e di mezzana , e fpara un 
cannone ; e t u t t ' i Vafcel l i d i bandiera han-
no da fare lo fteíTo* 

T r o v a n d o f í la Flot ta in linea di battaglia t 
s 'egl i v u o l e , che i l Vafce l lo , i l quale me
na la Vanguard ia , a l z i , a b b a í í i , difponga, 
o t i r i fufo alcana delle fue ve le , egli fpiega 
una bandiera g ia l l a , fotto quella c h ' é alia 
tefta del fu o t r inehet to m a c ü r o , e fpara un 
cannone, al qual fegnale i Vafce l l i di ban
diera hanno a r ifpondere; ed allora l ' A m -
mi rag l io a l z e n i , abbaíTera, difporra , o t í -
rerU su la ve la , la quale egli vuole che fia 
a lza ta , o abba í f a t a , & c . dal Vafcello che 
guida la Vanguardia ; i l che fi dee c o r r í -
ípondere dai Vafcel l i a bandiera della Flotta . 

Quando i N i m i c i cor rono , ed egli vuole 
che tu t t a la Flot ta g l i f e g u i t i , fa egli mc-
defimoquanta vela pub dietro a l o r o , pren
de abbaífo i l fegnale per la linea di batta
g l i a , e ipara due cannoni dalla fuá p ro ra , 
a cui r i í pondono \ Vafcel i i a bandiera; e 
allora ciafcun V a í c e l i o ha da proecurare d i 
raggiungnere i l niraico , e di abbordarlo . 

Quand 'egl i v u o l e , che la caccia ceífi > 
fpiega una bandiera blanca alia tefta del 
t r inehe t to dell 'albero d ' a v a n t i , e f p a r a ü a 
cannone, 

l i i 2 S 'egl i 



S'egji vuole ehe la Squadira R o ñ a fi for-
fn i i n una linea d i bat tagi ia , un Vafcello 
accanto all ' altro , egli mette íuori una ban-
diera , vergata di roí íb e di b i anco , ful l ' 
a ñ a d i bandieraaila tefta del t r inchet to rnae-
í i r o , . con un pennone fotto d i eífa , e fpara 
un cannone : fe. cosí ha da fare la Squadra 
B l a nca , o fcconda, la bandiera é vergata 
d i r o í í o , b ianco , e t u r c h i n o : fe la Squa
dra T u r c h i a a j o T e r z a , la bandiera é un ' 
infegna e pcnnon Genovefe: roa fe hanno 
da formarfi in una linca di ba t tag i ia , uno 
alia tefta dcl í ' altro v f i fanno g l i fteffi fe-
gnali fenza i i pennone. 

Se hanno da formarfi in una linea d i bat
tagiia , Tuno alia poppa de l l ' a l t ro , con un 
vento l a rgo , o ü i a da bordeggiare, ed egli 
vuole che i Vafce l l i di guida vadano col l ' 
armadura del late deftro flando fottovento 
egli fpiega una bandiera roíTa e blanca al-
3a punta di mezzana, e fpara un cannone :• 
ma fe hanno da anda ré col l 'armadura del 
Jato finlího, liando fo t tovento , , egli fpiega 
una bandiera- Genovefe nello fteífo luogo ; 
i qual i fe gnali y ficcome g l i a l t r i , debbon' 
cífere coni fpof t i da i Vafee 11 i a bandiera. 

Fare i l SEGNALE,. c h e g r i n g l e f i chiama-
no Waft) fi é 1'innalberare qualche cafac-
c a , faione da m a r i n a r a , o í i m i l i , nel far-
í i a m e dell albero maeftro del Vafcello ; co
me i n fegno,, per la-gente, di . venira.bor^ 
d o , & c . 

U n tal fegnde é anche fovente deftlna' 
to per mof t ra re , che un Vafcel lo é in gran 
pe r i co lo , per qualche crepatura, Scc. eche 
percib ha bifogno d'ajuto dalla r i v a , o da^ 
g l i a l t r i V a f c e l l i . -

S E G N A R E , notare le mifure di qualun-
que for ta , con t r a í f egnando le per giufte con 
piombo , fuoco , o fímlli. 

S E G N A T U R A S SIGNATURA, una fot-
tofer iz ione , ovvero i l raettere che fa uno 11 
fijo nome al fondo di un' a t t o , o í í r u m e n t o 
d i con t r a l t o , di fuá propria mano, . V e d i 
SOTTOSGRIZIONE. 

A n t i c a m e n t c , quando pochi fapeanoferi-
vere , . non fi efigeva 1- ufo delle fegnature 
e bafla-v-a i l figillo della- parte .• V e d i S i -
G I L E D . 

SKGNATUR A della Corte di Roma y é una 
fuppiica; rifpofta dal Papa , con che egli con
cede un favore , difpenfa, o collazione di 
leneficioj.. coi mettei-e i l F ia t al giede dii 
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quella , d i fuá propria mano ; ovvero i ! 
ceff:um eft feri t to in fuá prefenza. — QueR^ 
fegnatura , ai fondo della fuppüca , da i l no. 
me a tu t to 1' i f t ruraento . 

La fegnatura contiene le claufole, dero-
g a z i o n i , e difpenfagioni , con cu i i l Papa 
accorda i l favore , o i l Benefic io , con una, 
commiffione per 1' e í ecuz ione del t u t t o , o, 
m ívxmn dignum ¡ o in forma graziofa. 

U n a fegnatura d i mano propria del Pa
pa , colla quale egli r i fponde, fiat ut peti-
tur, é prefer i ía ad u n ' a l t r a , rifpofla dal 
Prefc t to , in d i l u i prefenza, con quefte pa
role , conceffum m i petitur in pmjmtia D , N . 
P a p a . A l i e vol te nelle fegnature col F ia t y 
i l Papa aggiugne, proprio motu ; la quai 
claufola da loro fempre maggior forza. 

V i fono t r e forte di fegnature j una in /or-
ma gratiofay fpedita fu l l ' a t t e í l a z ione dell-
Ordinar io ; un ' altra i n forma dignum anti' 
qua , fpedita per Canonicat i ; la terza in 
forma dignum noxñjfima , c h ' é una forta di 
íecon¿a fegnatura y o di lettera. efecutoriaie 
conceífa quando, avendo mancato f Ordi
nario di efeguire la pr ima entro lo fpazio 
d i trenta g i o r n i , V a l t ro Ordinar io piü im
mediato ha ordine d i efeguirla . 

SEGNATURA , nella Stampa, denota un 
fegno al fondo d ' o g n i f o g l i o , per facilita
re la raccolta , e la legatura del libro v e 
per m o í l r a r i ' ordine e ' i numero de' qu\n-
t e r n i , e d e ' f o g l i . Ved i STAMPARE. 

Quefie fegnature fono c o m p o í l e delle let-
tere capitali del l 'a l fabeto; e cambiano ad 
ogni fog l io . Se v i fono piu fogli , chelet-
tere nel l ' a l fabeto; alia lettera capitale fe 
ne aggjugne una de-He piccole della. fiefia 
fpezie, cioe una piccola A dopo^ T A gran
de, &.c. i l che fi replica p i u e piu volte 
fecondo i l b i fogno. 

SEGNATURA , é anche un termine ufato 
da alcuni na íu r a l i per la fomig l ianza , che 
un vegetabi le , o minerale ha con qualche 
parte del corpo u m a n o ; fupponendofi, ch 
ella f o m m i n i f t r i un ' indicatione delle di luí 
v i r t í i , ed u fo . 

S E G N I F i j f i . V e d i l ' A r t i c o l o F r s s r . 
S E G N O , SIGNUM, una m a r c a , o ca-

ra t í e r e fenf ibi ie , che denota qualcofa d'af-
fente , o d ' i n v i f i b i l e . V e d i CARATTERE,. 
e MARCA . 

Ant i eamen te , in tut te le Cafe R e l i g i o ^ j 
non fi permetteaf a l Monac i o F r a t i d u 
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c r i a r e , n é dí efprimere i lor f cn t imen t í tn 
^{tro m o d o , che per fegni , i quali efifi i m -
paravano nel lor N o v i z i a t o . C Rhodiginus , 
e Porta , hanno fcr i t to dei fegni a n t i c h i , e 
¿elle cifere , che fi ufavaeo ne! parlare, e 
nello í c r i v e r e . 

SEGNO, ne l l 'A lgebra , denota un í l m b o l o , 
ocarat tere: V e d i CARATTERE, ALGEBRA, 

SEGNI fim'tli. V e d i r A r t i c o l o SIMÍLE . 
SEGNI radtcali. V e d i RADICALE. 
SEGNO , nclla medicina , denota qualche 

spparenza nel corpo , atta a diíHnguerfi dai 
fenf i ; onde, per giuflo r az ioc in io , fi infe-
xílcc la prefenza , la natura , lo ( l a t o , l'even-
to della fa lu te , d ' u n r a a l e , o dellíi m o r t e . 
V e d i INDICAZIONE . 

Quel i i che denotano la prefente condi-
zione d ' u n co rpo , o ammalato , o f a n o , 
moribondo , o f i m i l i , fi chiamano fegni dia-
gnojiici. V e d i DIAGNOSTICO. 

Quel i i che prefagifcono lo flato avven í -
re del raedefimo, fi chlamzno fegni progno-
flici. V e d i PRONOSTICO . 

Qnúfegno, c h ' é particolare al raale, cd 
infeparabile da eíío , come na í cen t e dalia 
natura del medefimo , fi chiama fcgno pa-
tbognomico . V e d i PATHOGNOMICO . 

Siccome tu t t ' i fegni fono effetti prodot-
t i dalla caufa del m a l e , dal male fteíTo, e 
da' di luí í i n t o m i ; effi ufualraente notano 
la prefente condizione della mater ia , c ^ é 
flata la pr ima a produrre i l male , e anche 
di quella ch' é prodotta dal ma le : ful qual 
piede, t u t t ' i fegni fi poífono ridurre a que-
fle tre elaffi , cioe •> fegni di e rud i ta , e co-
zione del male i del fuo e v e n t o , ín fan i ta , 
in ma la t t i a , o in morte j e della fuá fecre-
zione tá eferezione : i quali u l t i m i fegni s'ap-
pellano critici. Ved i CRUDITA', DIGESTIO-
NE , & c . ciafeuno fot to i l fuo proprio A r -
t i c o l o . Ved i anche SALUTE , e MALAT
TIA» ' 

SEGNO antecedente. V e d i I ' A r t i c o l o AN
TECEDENTE . 

SEGNO , ne l l 'Af t ronora ia , una dodice í i -
ma parte dell ' Ecl i t t ica , o del Zodiaco r 
ovvero una porzione di quella , o d i que-
ft0 J che ne contiene trenta gradi .. V e d i 
ZODIACO . 

I I Zodiaco era d iv i fo dagli A n t i c h i HI 
dodici fegmenti , det t i fegni; cominciando 
dal punto Ln.terfecazbne d e l l ' E c l i t t i c a e 

SEG 
del l ' Equinozla lc : i quali fegni c g l i n o ' d c n o ' 
minavano dalle dodici Cof te l l az ion i , le qua
l i , i n tempo d' Ipparco , po í ícdeano qncfi i 
fegmenti* — M a le Coftellazioni hanno da 
quel tempo in qua talmente carabiato d! 
luogo , per la preceffione dell ' Equinozio , 
che Ar i e t e é al prefente ufeito dal fegno 
detto Ariete, ed cntrato i n T a u r o , e T a u 
ro in Ge mi ni , & c . V e d i PRECESSIONE y 
ECLITTICA, EQUINOZIO, &C. 

I nomi dei dodici fegni , c i l lor o rd i -
ne , fono come fegue; Ariete, Tauro, Ge-
mi ni , Cancro ,, Leone , Vétgine , Libra , Scor-* 
pione , Sagittario, Capricorno, Aquario , Pe' 
fce : ciafeuno de' quali , colle &\ l u i Stel-
l e , fi vegga fotto i l fuo proprio A r t i c o l o , . 
A R I E T E , TAURO, &C. 

I fegni fi d i f t inguono, in rifpetto a l ía f ia -
gione del l ' anno , quando i l Solé é in l o r o , 
in vernali, ejiivi, autunnali , c brumal i . 
Vedi. AUTUNNALE, e VERNALE. 

I SEGNI vernali, o di primavera, fono y 
A r i e t e , T a u r o , e G e m i n i . 

I SEGNI efiivi, o della State, f ono , Can
c r o , L e o n e , e Verg ine . 

I SEGNI amunnali, f ono , L i b r a , Scor-
p ione , e Sag i t t a r io . 

I SEGNI brumali, o del Verno, fono , Ca
pricorno , A q u a r i o , e Pefce. 

I fegni vtrnali, ed efiivi fi chiamano an
che fegni Settentrionali. — E i fegni autun-
nali, e brumali , fegni Meridionali . V e d i 
SETTENTRIONALE , ácc. 

SEGNI afcendenti* V e d i 1'Articolo ASCEN
DENTE . 

SEGNI f i f f i . V e d i F i s s r . 
SEGNI mafcolini, V e d i M ASCOLINO . 
SEGNO mámale, i l mettere la fuá p r o p r i » 

m a n o , e fígillo ad una f e r i í t u r a . V e d i SE-
GNATURA . 

Fra i Saf lbni , avanti 1' invenzione de' fi-
g i j l i , una - | - era i l c o m ú n fegno, o fignum, 
prefiíTo ai nomi della maggior parte de1 te-
í ü m o n j fottoferiventi in carte pa t en t i , ed al -
t r i firumenti; come -f- fignum Roberti Epi-
feop. Lond. &G. 

S E G O , SEVO , Sebum, in l n g l e f e / » ( f í * , . 
•una forra di graífo , che fi t rova i n cervi r 
peeore, buoi , porei , &G. i l quale liquefat-
to , echiarifieato fa c i b , che g l ' I n g l e f i chia
mano tallou» ( fevo pur i f i ca to)^ che fi ado
pera a far cándele • V e d i GRASSO,, e SEVO» 
purifkatOr . 
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* L a parola Ingleje e jormafa' da! Latine y 

fuedum, febum,, o fevum-, che fignifi-
ea Iv flejfo ; r í a Latina z fue , a cagio-
fic della grajjezza di quefta beflia . 

G l i Anatora ic i , & c . drftinguono quattro; 
forte d i graíTo nel corpo di un' a n í m a l e . I I 
p r i m o , che fi fififa da s é , e dopo eíTerfi 11-
quefatto^ fi raffreddar i n una c o n í i í k n z a ben 
í e r m a , lo chiarnano fego. 

S i trova i n g rand i í í ima abbondan'za nel 
vent re in fer iore , e circa g l i a r n i o n i . 

F. leComte fa menzione d i un ' a lbero nel-
l a C h i n a , che porta fego, o fevo . V e d i 
S E T O . 

S E G O N E , fega grande. — Si prende an
che i n vece d i pennato,. o fegolo,. detto da' 
La t í n i fcrra 

S E C R E T A R I O , u n ' ü f f i z i a l e , che per 
ordine del fuo padrone, fcrive le t te re , dis-
paccj,, ed a l t r i ftrumenti,. l i qual í egli ren
de autent ic l colla fuá foícr iz ione . Ved i 
C L E R K „ 

D i queí l i ve n ' ha d i var íe f o r t e „ come 
Scgretario di Stato 9 Segretavio di Guerra , 
Segretario della Teforeria , Segretario deir 
Ammiralita , o di Marina , Segretario del 
Gran-Cancelliere , & c . . 

S E C R E T A R ; di Stato , f o n o Uf f i z l a l i che 
fervono i l Re , per ricevere , e fpedire le 
le t te re , le conee íTion i , le p e t i z i o n i , e raol-
í i de' piu important i aífari del Regno , si fo-
r e f l i e r i , che d o m e í l i c i . V e d i O F F I C I A L E . 

I n Ingh i l t e r r a i Segretarj del Re ñ chia-
mavano a i H Í c a m e n t e Cherici dei R e { K i n g s 
C l e r k s ) , e Notarj iNotaries)}, Regi a com-
memariit . — P e r c h é i l n o m e d i Segretario 
fu la pr ima v o l t a a p p l i c a t o a q u e ü i , ch' ef-
fendo fempse v ic in i alia per fon a del K e , n -
cevevano i di l u i c o m a n d i , e fi chiamava-
no Cherici del Segreto; o n d e pofeia formoíE 
la parola Segretario (Secretar/):, Regi a fe-
cretif :. e come i gran Signori cominciavano 
a daré a' lor Cherici { C l e r k s , c ioé Uff iz ia l i 
d i penna), la qualit^. di Segretarj, que l l i , 
che fervivano i l Re , , fi ehiamarono, pe rd i -
flinzione , Segretarj der comandi- y Regi a 
mandatis . Quefto cont inuo fino a l Regno 
d 'Ennco V I I I . 15515^ quando,, ad un Trac-
tato di Face tra i Francefi , e g l i Spagnuoli ,, 
i p r i m i o íTervarono , che i M i n i í l r i Spagnuo
l i , i qua l i t rat tavano peí Re Fl l ippo I I . , 
chiamavano fe fteífi Segmarj di Stato . So-
pra di che i Francefi % m t a f j d ¿ cemandt 
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(des commandementsy, per emulazlone af--
funfero lo fteífo t i to lo ; che ind i pafsb in-
Inghi l ter ra 

Sin al Regno d' En r ico V I H . non v i fa 
che un- folo Segretario di Stato: ma crefeen-
do allora g l i affari , que! Principe nominé 
un k c o n á o Segretario ; ambi d'egual potere, 
ed autorita, cd ambi col ú t o l o á v prineipaíi 
Segretarj d i Stato . • — A v a n t i i l tempo ¿e l 
la Regina Elifabetta , i Segretarj non fede-
vano! alia tavola del Configl io ; ma quella 
Principeífa g l i ammife al luogode^ConfigUe-
r i p r i v a t i , o i n t i m i ; i l qual onore hanno 
eíí i fempre dopo i r i te ñ u t o | e non fi tiene 
ma i alcun C o n f i g l i o , o almeno rari íf ime 
v o l t e , í enza che v i fia uno di loro . — A l 
tempo de 11' Unione d' Ingh i l t e r ra e Scozia, 
la Regina A n n a v 'aggiunfe un terzo Segre
tario , a m o t i v o che g l i affari grandemente 
crefeeano , i quali , quanto alT I n g h i l t e r r a , 
vengono ugualmente e, dif i intamente ma-
neggiati da t u t t i e t r e , quantunque 1' u l t i 
mo por t i fovente1 i l t i ró lo d i Segretario di 
Stato per í Inghilterra Settentrionale 

Hanno fotto la lor condotta e direzione 
g l i affari piü confiderablli della Nazione , e 
fono obbiigat i ad un' afriduo fervizio appref-
fo del Re : ricevono e fpediicono quanto 
viene alie lor m a n i , o fiafi per la Corona, 
per la- Ch ie fa , o per l a M i l i z i a , per con
eeíTioni p r íva te r. perdoní , d i í p e n f a g i o n i , Scc. 
come parimente per p e t l i i o n i a l Sovrano , 
le quali , quando fon lette , fi r imet tono 
ai Segretarj per la r i fpof ta ; i l che tur to eíTi 
fpacciano fecondo i l comando , e la direzio-
ne del Re 

Quanto agir affari foreíHeri , quefii fono 
d iv i f i i n due provincie , o d i p a r t i m e n t i , . che 
eomprendono tu t t ' i Regni ,. e le N a z i o n i , 
che hanno1 quakhe corrifpondenza o nego-
zro colla gran Bretagna ; ricevendo ogni Se-
gretario da1 varj P r inc ip i e Stati compre í i 
nella fuá p r o v i n c i a , tut te le le t tere , memo-
r i a l i , o fuppl iche , e facendo loro tut te le 
fpedizioni : e quefla d iv i f ione fuífifte anco
r a , non ofiante raddiz ione S'vm terzo Se
gretario . — L ' Irlanda , e le Colonie fono 
fot to la direzione del Segretario p iuanz iano , 
i l quale ha la provincia roeridion-ale. 

D i quefti tre p r i n e i p a í i Segretarj ,, i due 
per 1' Inghi l te r ra Mer id ionale hanno ciafeu-
no due Sotto-Secretarj, e un principal Uf f i -
ziale (chief c l e r k ) ; e Talero per 1'Inghil

terra 



fterra Settentn'onale un Sotto-Secretario red 
¡yn pr imo Uí i i z i a l e , con un numero incerto 
^ altri ü f f i i i a i i e T r a d u t t o r i , i quali t u t t i 
.jnteramente da quel l i dipendono. 

1 Segretarj di Stato hanno la curtodia di 
.quel f i g i l i o , .che dagl' Inglefi propriatn-ente 
fi chiama ií Jrgnet ( fon a di fággelio ) ^ e la 
dire.zione dell ' Officio del fignét y nel quale 
fíanno impiegat i quattro Officiali {Clerks), 
,che preparano queile tal i co íe che hanno da 
paffare i ! fignet ̂  in ordine al grande, o p r i -
varo í ig i l lo . T u t t e le conceffioni fottofcrit-
t e d a l R e r i tornano q u i v i , le q u a l i , t r a f c rk -
áe scke fono , vengono p ó r t a t e ad un© de' 
principali Segretarj di Stato ^ e figillate, ed 
^ l lora dette ftgnets , i quali fignets eíTendo 
d i re t t i al Cuftode del piccolo , o pr ivato 
fuggello ( Lord privy-feal ) , a u í o r i z z a n o 
la di l u i f acoka . Ved i S r c i L L O ifignet}, 
<kc. 

Da i Segretarj di S.tato dipende parimenti 
un ' a l t ro Of f i c io , detto V Officio Selle Carte 
{paper-office ) , nel quale fi c o n í e r v a n o t u t t i 
ii pubbl ic i f c d t t i , car te , materie di Stato., 
& c . V e d i P A P E R - O F F I C H , . 

T u t e ' i Sotto-Secreiarj j e g l i U f f i ^ i a l i ven
gono fcelti dai Segretarj di Stato, fenza r i -
íerva ad ¡alcuna perfona: i Sotto-Stcretarj r i -
cevono da loro g l i ordi-ni e l ed i rez ion i , per 
iterivere i d i í p a c c j , í b re f t i e r i , e domed ic ' , 
á quali eííi danno al pr imo Uffiziale , ,che g l i 
diílribuifce ai So t to -Uf f ix i a l i . 

S E G R E T A R I O di un Ambafciata ) é una 
perfona che ferve un' Ambafciatore , per 
iícrivere i difpaccj r e l a t iv í^a l negoziato . 

V é una gran differenza'tra i l Segmario 
J Ambafciata , e i l Segretario del!' A m b a í c i a -
torej T u l t imo é uno d e ' D o m e f t i c i , o fala-
riati del l ' Ambafciatore.; i l ¡primo é un fer-
vo, o m i n i t t r o jdel P r inc ipe . V e d i A M B A -
SCIATORE . 

S E C R E T A R I O , O Uffiziale, che g l ' Inglef i 
chiamano Clerk. V e d i C L E R K . 

S E C R E T A R I O delta Corona. V e d i C L E R K 
e/ tke Crown . 

S E C R E T A R I O della Pifia. V e d i C L E R K of 
the Pipe. Ved i anche P I P E Office. 

S E C R E T A R I O .dclle •Ajjife. Ved i C L E R K of 
¡he Affife. 

S E C R E T A R I O degU Atti. V e d i C L E R K of 

- S E C R E T A R I O del? Eftto, V e d i C L E R K of 
Deltvenes. 
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' S E C R E T A R I O .del Fifco* V e d i C L E R K of 

the Check . 
S E C R E T A R I O delle TagHe, o fia Scrittore, 

fVriter of the Tallies, é üñ Uffixiaie del l ' 
Erario Regio (, Exchequer ) , che ferve d i 
Clerk. aH 'Aud i to re delia Ricctta * of the Re-
ceipt; e ferive fopra le Taglie le i irte re let-
t?re áei Billf d i quel tale Ofíiciale del l 'Era
r io üe í ío , che Teller s'appella „ Vedi T A -
G L I A , E x C H E Q U E R , & C . 

S E C R E T A R I O dell* Uffizio della Corona . 
V e d i C L E R K of the Crown. 

S E G U E N Z A . Ved i S E Q U E N Z A . 
SE I - SE G R E T A R J , in Inghi l te r ra , Si*~ 

Clerks y fono UfEziah della Cancelleria del 
gran C o n t ó , of great account , nel grado 
immedia to í b t t o i dodi-ci maflers , o Conf i -
g l i e r i ; i l cui impiego fi é di regiflrare com-
m i í r i o n i , perdoni , pa t en t i , f aco l t ad i , 
che pafTano i l gran f ig i l lo . Ved i C L E R K , e 
C A N C E L L E R Í A . 

Andcamen te erano Che r i c i , Clerici, c 
perdeano i loro impieghi fe fi mar i t avano : 
fono altresl Procuratori per le Parti ne' pro-
ceffi., che dipendono ¿a l i a C o r t e delia Can
cel ler ía . 

Setto di loro v' erano per 1' avant i feffan-
ta U f f i z i a l i , Clerks, i quali coi Sot to-Uff i -
z ia l i faceano g l i affari dell ' Officio ; i l qual 
numero venne poícia accrefeiuto fino a no-
van ta . — A l prefente i l numero e indef ini
t o ; eíTendo flato fatto u n ' o r d i n e , per r idur-
l i al ¡or antico numero di feíTanta; col non 
riempiere le vTacanze , Je quali la morte o 
altro pub produrre , fui ch' eííi í ieno d i m i -
n u i t i al fegno fiabilito, 

S E l C E N T ' U O MI N I , preffo g l ' Inglef i , 
Syxhináemen , termine puramente Saffone, 
che l i teralmente l lgnifica feicento u o m i n i , 
•o u o m i n i che vagliono feicento fcillini Vuno . 

N e ' t empi a n d a t i , t u t t i g l i uomin i i n I n 
ghi l ter ra erano annoverati i n tre clafíi ; la 
piü baffa , la mezzana, e la piü alta ; ed 
erano a p p r e z z a í i fecondo la lor c la í í e : a Hin
ché , fe quaiche ing iur ia venifle f a t t a , fi 
po te í í e daré foddisfazione giufta la ñ i m a , 
prezzo , o valore dell ' uomo , cui quella h 
í l a ta f a t t a . V e d i H Í N D E N I . 

Quei della piu baffa íi chiamavano twy-
hindemen y c ioé apprezzati a ducento fetlli-
ni j quú ¿t\\d mezzana, fix hindmen, c ioé 
flimati a feicento feillini, e quei della pih 
alpa) twelveindemen cioé valutat i a m i l l e 

ducen-



á u c e n t o fctl lmh Ved i T W I H I N D I , C T W E L -
ITEHINDI. 

S E I G N O R A G E . V e d i S I G N O R A G G I O . 
S E I S I N , / ÍZ / ÍW^ , nella Legge Ing le fe , f i -

gnificü pof le í í ione . V e d i P O S S E S S I O N E . 
Jn quefto fenfo dicefi , primier feifw , per 

p r imo pu í í e í fo , & c . V e d i P R T M I E R . 
I I feifm é di due forte ; feifin in j a t i , i n 

f a t t o , t feijkt in law, i n Legge . 
S E I S I N tn fatto , é quando fi prende un 

poíTcffo a t tuale , e corporale, 
S E I S I N m legge y é quando fi fa qualcofa, 

che |a Legge ftima un pofleíío ; come un 
y e g i ü r a m e n t o , imollment. 

Quefto in legge úa. un d i r i t t o alie terre e 
t enu te , b e n c h é i l Proprietario venga a tor-
to fpogliato dclie medeí i rne . — C o i q i , che 
tiene lolamente i l poíieíTo d i un 'o ra quieta
mente prefo, ha Jeifin de droit, d i d r i t t o , 
c de claime y d i pretenfione , di cui neíTano 
pub ípogl iar lo colla fuá propia forza , o íot-
t igl iezza j fenza proceíTo di Legge , Vedi 
D I S S E Í S I N , — L a Legge C m l e j c h i a m a Fult i -
mo civilem poffe¡fionem , i l ^xlmo naturalem . 
V e d i P O S S E S S I O N E . 

S E I S I N A ÍM hahre [acias . V e d i l ' A r t i c o -
lo H A B E R E , 

S E L C E , S í l e x , forta di pictra v iva plc-
co¡as dura , l i v i d a , o ñ e r a ; pr incipalmen
te ufata per produrrc fc in t i l le di fuoco per 
col l i í ione contro 1'acciaro . V e d i P Í E T R A , 
F R E G A M E N T O , & C . 

G l i ludia n i , in luogo d i felce e d'accia
ro , adoperano due pezzi di legno verde, i 
quali eglino fregano violentemcnte l 'un con
tra !' a l t r o . N e l l ' O r i e n t e , adoperano i l le
gno candan ; e nel Perú 5 i i reyaca . Ved i 
F u o c o , . 

Le Jelci fono al íresl uno de 'pr incipal i in -
gredienti nel fare i l ve t ro . V e d i V E T R O . 

M a r ; di S E L C E . Ved i M U R O , 
S E L E N I T E * , S E L E N I T E S , nella Storia 

N a t u r a l e , la pietra della L u n a ; una p ie t ra , 
che , come diceH , tut tor fi t rova nella C h i 
na , e la quaie ha quefta notabile propr ie ta , 
d i crefcere, e f m i n u i r f i , amifura che la L u 
na crefce e cala . — Siconfervano alcune d i 
q u e ñ é felenitt nel palagio di Peking^ ftima-
te d ' u n incredibil valore . Martiniut, 

* L a parola e formata dal Qreco aríXyi/v, 
L u n a . 

S E L E N I T E , preífo g l i antichi N a t u r a l i , 
denota un» pietra figurita, bianca, o tras-

SEL 
p á r e n t e ; cosí detta pe rché rapprefenta U 
Luna come in un ve t ro . Venne anche de-
nominata lapis fpecularií . V e d i S P E C U L A -
R I S . 

A l c u n i danno I'iftefla appellagione al T^/. 
co d i Mofcovia , per un opp in ione , che U 
di luí luadezza crcfca, e íccmi colla Luna. 
Ved i T A L C O . 

S E L E N O G R A F I A f, un ramodt l laCof-
mografia ; che defcrivc la Luna , e tutte le 
di lei p a r t i , ed apparenze ; appunto come 
la Geografía ü e í c n v e quelle della T e r r a . 

* L a parola e formata da cnKmn , Luna , % 
ypcapij, defcnzione. 

Popo i ' i n v t n z i c n del Telefcopio , la Se-
lemgrafia é ftata ampiamente migliorata . 
Abbiarao ora nomi di f t in t i pella maggior par
te delle regiont , mar i , l a g h i , m o n t i , &C. 
v i f i b i l i nel corpo della L u n a . Hevelius , Aftro-
nomo r i n o m a t o , e B o r g o m a ü r o di Danzica , 
i l quale ha pubblicato la prima Selencg/afia, 
nommo i varj iuoghi della Luna da queiü 
della Te r ra , e Rtcciolus , dal nomi de' fa-
moí i A ñ r o n o r a i , e Fi iofofi . — C o s í c ib , 
che Tuno chiama mons Porphyrhes , 1' altro 
lo chiama Jrij larchus. C i ó che 1' uno chia
ma JEtna , S i n a i , Athos, Apenninut, & c . 
1' a l t ro l 'appella Copernicus , Pojfidonius ) 
Tycho, GajfendHí, & c . V e d i LUNA. 

N á V Offervatorio Reale di Parigi fi conti
nua a far delle Mappe Selenografiche. 11 Sig. 
CaíTini ha pubblicato un'Opera detta Injiru' 
ilions Seleniques. 

S E L E U C I A N I , una Setta d' antichi Ere-
t i c i r det t i anche Hermiani . Vedi HER-
M I A N F . 

Seleuco, ed Hermiat eíTendoíi collegati a 
difieminare la lor dot tr ina , infegnavano , 
che D i o íoííe co rpóreo ; che la materia ele
mentare fofse coeterna a l u i , eche l'anima 
umana folie formata dagli A ¿ g e l i , di fuoco 
e. d 'aria . — Negavano altresi , che Gesíi 
C r i f t o fedefle alia mano deftra di D i o ; aí-
ferendo, ch 'egl i avefse abbandonato un tal 
d in t t o , ed avefse rimofso nel Solé i l 
T r o n o , V e d i A S C E N S I O N E . 

S E L E U C I D I , Seleucida, nella Cronolo
gía . — L ' g r * de' S E L E U G I D F , o i ' E r a Siro-
Macedone, o Syrb-Macedonia, é un comple
to di tempo , cominciando dallo ftabilimen-
to dei Seleucidi y una raz2a di Re Greci , 1 
quah regnavano come Succefsori di Alcfsaa-
dro i l Grande nella S i r i a ; appunto come re-

gna-
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guavano 1 T o i o m e i in Egi t to . Ved i E P O C A . 

H o i troVÍamo quctV E r a efprefsa n d L i 
t ro de' Maccabe i , € fopra un gran numero 
¿i medagiie GrecHe battute dalle C i t t a d i 
S i r i a , & c . ^—1 Rabb in i e g l i Ebrei lachia-
íxiano E r a de Contratti, perché efsendo al-
lora foggetti ai R e d i S i r i a , furono obbliga-
ti a feguire i l loi* m é t o d o di computare "in 
0gni con t ra t to . 

G l i Arab i la chiamano Thcrik Di lkarnain , 
Era di d u e c o r n a , che, fecondo a l c u n i , fi-
onifica 1' E r a d' Alefsandro Magno ; po iché 
quel Principe portava duecorna di montone 
fulle raedaglie, ad imi t az ioned i Giove A m -
mone, di cui egli volea ad ogni modo elser 
figliuolo. — M a a l t r i i ' in tendono afsai me-
glio dei due Regni di S i r i a , ed ' E g i t t o , l i 
quali erano allora f p a r t i t i , o d i v i f i j e d' un 
folo Imper io í epara to in due M o n a r c h i e . 

11 gran punto é di faper 1'anno, in cui (1 
fece una tal feparazione i o v v e r o , ch' é la 
íleísa cofa, quando Seleuco N i c a n o r e , uno 
de' Capi tani d'Alefsandro , ed i l pr imo de' 
S'eleucidi, í labi l l i l fuo T r o n o in S i r i a . •— 
Senza riferire d i í l i n t a m e n t e i varj fentimen-
íi di varj A u t o r i , baí lera 1'ofsbrvare, che , 
fecondo i m i g l i o r i ca l co l i , i l pr imo anno d i 
queíV E r a cade nel l ' anno 311 avanti Cr i f to , 
i l che era 12 anni dopo la morte d'Alefsan
dro. V e d i E P O C A . 

S E L L A , nel Maneggio , una forta di fe-
dile i m b o t t i t o , mefso ful dorfo d' un caval-
lo , per c ó m o d o del cavaliere. Ved i C A V A L -
l o , & c . 

L 'or ig ine della fel lanon é ben nota : Gc-
top. Becanur ne attribuifce 1' invenzione ai 
Sal ¿i , popo! i fra g l i ant ichi F ranch i ; e quin-
d i , dic' e g l i , vcnne i l L a t i n o Sel la. 

Cer to íi é vche g l i an t ich i Roma ni non 
conoíceano F u f o , né della fel la , né del le 
ílaffe; onde Galeno ofserva in parecchj luo-
g h i , che la Cavallena Romana , i n tcmpo 
íuo , ¿ra foggetta a var ié malat t ie d ' anca , 
€ di gambe, mancando g l i uomini a caval-
lo di ío í l egoo pe' lo r p i e d i . E lungo tempo 
prima di l u i , Ippocrate notb , che g l i S c i t i , 
1 quali í l a v a n o moho a cavado, erano tra-
vagliati da fluíiioni uelle gambe, pe rché le 
tencan pendeat i . 

La pr ima volta , che ílafi parlato di fel-
k fra i Romani , fu Panno 340; quando 
Coftanzo , prqccurando di fpogiiare dell ' I m -
í-erio i l fuo fratello C o í l a n t i n o , fece teda 

Tom, V I L 
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con tro i l di luí Eferc i to , ed entrando nelio 
Squadrone , ov ' egli in perfona t r o v a v a í i , 
lo g i t t b d i f e l la ; come ce n ' in fo rma lo Sto-
r ico Zonara . —Per T avanti , fi fervivano 
d i certe bardelle quadre ; tal i quali fi veg-
gono nelia Statua d 'Anton ino nel Campido-
g l i o . 

L ' ufo delle /elle comincib a flabilirfi i n 
Ingh i l t e r ra per una legge d 'Enr ico V I I . 
con cui la N o b i l t a venne obbligata a ca-
valcare in fella . — Ev folo da poco t e m 
po in qua , che g l i I r l ande í i hanno abbrac-
ciato un tal1 u f o . 

V i fono var íe forte d i felle, prefso g l ' I n 
gle f i ; come 

L a S E L L A da corfo , ch' é afsai p iccola , 
con ghe ron i , od o r l i r o t o n d i . 

L a S E L L A Burford , che ha i l fedile, e i 
gheroni p i a n i , e f c h i e t t i . 

L a S E L L A da cufcinetto, la quale é d i d u c 
for te ; l ' una fatta con borra davanti i l fedi
l e , l 'altra con cufcini fo í to le cofcie. 

L a S E L L A Francefe a cufcinetto , la cui 
borra va tu t t ' a l l ' in torno del fedile. 

L a S E L L A a portamantello, guernita di un 
pezzo dietro al fedi le , per tener le bagaglie 
Ion t a ñ e dalla fchiena del cavaliere. 

L a S E L L A da Guerra , guernita pu ré d i 
un pezzo , e d' un cufc ino , si d a v a n t i , che 
di d i e t r o . 

S E L L A Equina ^ T ú n i c a , o Spkenoides, é 
un nome dato alie quattro apophyfes dell' os 
fphenoides, o cuneiforme, nel cervel lo; a ca-
gione che forraano una fomiglianza di fel
la , o di (¡mil arnefe, che i L a t i n i pur chia
mano fella. Ved i S F E N O I D E , e C E R V E L L O . 

A l i e volte fi chiamano anche col nome 
Greco Clinoides. I n eíTe fi contiene la g lán
dula pituitaria , ed in alcune beílie , la r e 
u mirabde. V e d i P I T U I T A R I A , e R E T E . 

SEL L A T O , cioé fcortical o dalla fella 
( faddle-galled ) , chiamano g l ' Inglef i quel 
cava i lo , la cui fchiena é f e r i í a , o logorata 
a caufa della. fel la . 

Si cura col fare alia parte un bagno d' 
c r i n a , o d'acqua calda: quando la p¡aga é 
grande, fe le fa un bagno d'acqua fecon-
d a , fpargendovi fopra la polvere d i vecchie 
corde o l i n o , e confumando la carne mor-

. ta con v i t r i u o l o , o colcothar, 
S E L L Ü T O , fi dice propriaraente i l cavai

l o , quando ha la fchiena, che piega trop* 
po verfo la pancia . \ 

K k k SEL-
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S E L V A , Sylva , o Silvat nella Poefia, 

un compommento P o é t i c o fat to , per cosí 
d i r é , a capr icc io , o per í a i t o i i n una fpe-
zie d' eftafi , o di trafporto , fenza m o k a 
rificflione o raeditazione, — T a l i fono le 
Selve, Sylva ) d i Stazio ; ie q u a l i , com ' 
cg l i ce n ' a íTicura, fono fíate t u t t e i n tal 
modo comporte^ 

Q u i n t i ü a n o ftende r u f o della parola Syl-
ua a quakmque fc r i t to fa t to i n f r e t t a , ed 
i n un t r a t t o . 

L a parola Sylva ¿ L a t i n a , e l i t t e ra lmen-
te , fignifica Bofco, Selva , Forefia ; donde 
i l le i pr incipal u f o , preífo g i l I n g l e f i , fi é 
d i m e t a f ó r i c a m e n t e e í p r i m e r e certe rae col-
te d i componiment i Poe t i c i , d i va r i é for
t e , e fopra v a r í e ma te r i e ; come appunto 
una felva é propriamente un'aduoanza d 'a l -
beri di diverfe fpezie. 

S E L V A , nelle Leggi I n g l e í i , Ver t . V e d i 
V E R T . 

S E M B I A N I , una Setta d' ant iebi E r e t i -
c i , denominad dal íor Capo , Semhiui o 
Sembianus , i l quale condannava ogni ufo 
del v i n o , come cattu'o i n fe íleífo ^ per-
fuadeva a' fuoi feguaci, che i l v ino era una 
p r o d u z i ó n e di SatanaíTo , e della Te r ra ; 
negava ¡a Rifurrezione' de' m o r t i , e r iget-
tava la maggior parte de' L i b r i del Vecchio 
T e f t a m e n t ó . Jovet. 

S E M B R A D O R , un ' ordigno , inventato 
da Don. Jof. de Lucatello , per u n ' eguale 
feminatura dclle femente ; deferitto neile 
Tranfaz ion i Filoíofiche , fot to i l t i ró lo d i 
Sembrador Spagnuolo . V e d i S E M E , c S E M I 
NA z ION E . 

Si fa m o h o conf iñere la perfezione del l ' 
A g r i c o l t u r a nei mettere le piante i n pro-
poizionate diflanze , e nel da ré una fuíti-
c í en te profondita aiic r a d i c i , ace iocché pof-
fano ftenderfi , e ricevere i l neceífar io lor 
n u t r i m e n t o : nuliadimeno fi ufa pochiíTuna 
attenzione nella pratica d i quelta parte i m 
portante della cultura ; ma fi feminano a 
manate , g i t t a t i alia cieca , grani d1ogni 
forta ; ed in tal modo quat tro par t i , d i 
cinque , della femente fi perdono . — Per 
rimediare a queft' inconveniente , s' é i n 
v e n í a l o i l Sembrador o fia Seminatore , ü 
quale eífendo attaccato a lParatro , tu t ta la 
faccertda di arare, feminare, ed erpicare íi 
efeguifee in una voita ; íi (chiva la bnga 
a l i ' uomo che femina ; e i l grano fi fparge 

ad eguali d i f lanze, ed egualmente profon-
do nelle vi ice re del fo ico . 

D i queft1 ordigno fe ne fece lo fperimen-
to i n prefenza dell ' Imperator Leopoldo ne' 
campi di Luxemhurg in Auí l r i a , ove i l ter
reno fuol rendere quattro o cinque volte tan-
ío ; ma la raccolta dal terreno í e m i n a t o coa 
que fio firumento , fu d i leífanta volte tan
t o ; come apparifee da una Certificazione 
dell ' Uffiziale dci l ' Iraperatore , deftinato per 
vedere la fperienza , fot toferi t ta a Vienna 
íi i.mo d'A gof io , i6¿3 . 

U n a figura del Sembrador fi trova nelle 
Tranfaz ion i , N . 0 6o. fatta dal C o n t é di 
Gájilerr.am. 

S E M E , S E M E N , una materia preparata 
dalla N a t u r a , per la r iprocluzione, e con-
fervazione della fpezie , si negli uomini , 
che negli A n i m a i i e nelle p ian te . Ved i G E -
K T E R A Z I O N E , A N I M A L E , P í A N T A , & C . 

A i c u n i N a t u r a ü aggiungono , che anche 
le p ie t re , i m i n e r a l i , e i meta l l i íkíTi han-
no ciafcheduno i l lor propio feme nelle Jor 
minicre , col quale fono prodott i e perpe-
t u a t i . V e d i M I N E R A L E , P I E T R A , &LC. 

S E M E , Semen, n e l l ' E c o n o m í a a n í m a l e , 
é una blanca, liquida materia , o umore , i l 
piü groffo di t u t t i g l i a l t r i nel corpo , fe pa
tato dal fangue ne5 íeft icoü^ e riferbato i n 
vafi p r o p r j , per fervire d i mezzo alia geoe-
razione. — Per analifi C h i m i c a f i t rova, 
c h ' e g ' i é compofio quafi interamente d ' o ü o , 
e di ia l i v o l a t i l i , rnefcolati infierne per la 
mediazione di poca flemma . II Dr . Drake 
crede, che la d i l u i a t t i v i t a der ivi dai f a l i , 
d i cui egii abbonda mo l to p i í i , che qualun-
que altro ü q u o r a n í m a l e . V e d i U M O R E . 

Le parti in te re í fa te nella preparazione del 
feme fono le arterie fpermatiche, le quali 
portano i l fangue alia fuá [ecrezionc ne' te-
fiicoli; i t e f t i c o l i , e le parajiata, ove la 

fecrezione fteíía principalmente fi e f fe í íua ; i 
vafi deferent i , checonducono la materia fe-
creta , o fegregata , í uo r i de' t e f i i c o l i ; e le 
vefeichette o vefeicole feminal i , che la r i -
cevono e la confervano per eífere meí ía fuo-
r i nel c o i t o . Si vegga ciafeuna di quefte par
t i deferitta f o t t ' i l íuo proprio A r t i c o l o , T E -
S T I G O L O , & C . 

I I fangue r i cevu to , in picciole quantita-
d i , nelle arterie fpermatiche, e q u i v i , per 
la particolare í l r u t t u r a delle p a r t i , aífai d i -
m i n u i t o della fuá ve loc i t a , vien ' sncora^ di 

p i í i 
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pi i i r í t a r d a t o circa i ! corpo piramidale ? o 
var icoío , e vengono le fue partí piu roííe T 
e piu fpefle, pó r t a t e via da canali che sboc-
cano nelle vene. Cosí refo piu pal!ido e p iu 
iento , egli é ricevuto ne1 ferpeggianti receffi 
de t e l l i c o l i , o v e , quaí i ftagnando , a í fume 
un color d i cenere, eviene davantaggio pre-
parato, infpeíTato, & c . nel dutto Highmo-' 
n .wuí , donde, lentamente fpinto ne l i ' cpi-
clidj/midív, o parajiatii', egli viene ancor di 
piu preparato ed eiaborato nelle piegbe e ne' 
gruppi di eíTe, e d , alia fine,, s infinua len
tamente ne' vafi dcícrenti , od ejaculatorj *. 
Queíli confiflono , alia p r i m a , i n una ma
teria fpefía,, e fungofa, e fono ílrettiííimi 
ma divenendo fenfibilmente. p i u larghi, e 
poícia di bel nuovo piu ftretti, negl' in t r i -
eati giri e regi r i de' medefimi vien raccol-
to rumore,. Ice mata del fuá moto , davan
taggio tiaborato , e concotto , e finalmente 
cacciato nelle veícichette feminaü , nelle-jui 
varié cellette e mea ti ei, viea ricevuto,. r i -
polto, fiflato, ingroOato, smbianchito, e 
follevato o ridotto alia fuá ultima perfezio-
ns ; ne l quale flato egli íi chiama ¡eme. 

K da offervarfi che non. v ' ha alcun umore 
nel corpo, che íi generi si lentamente , ed 
incontri t a n t i mezzi che lo ritardino, o lo 
tlaborino e lo concuocano , quando. fta fer
ino , come i l femé.. Alcuni credono, che , 
in tu t to il fuo ntardaro progreíTo, oltre cib 
ch' é auparen te, gli fi aggiunga fempre qual-
cofa dalle minute veícichette ñervo fe e qual-
qofa via fene l ev i , dai varj ¡infatici ,,. e m 
tal modo egli íi fcarichi nelle veícichette ve-
no fe del corpo piramidale ,. e nelle piccole 
vene delle vefeichetre, ft mi nal i , e di ja ne-
gli umori di tutto i l corpo: Boerhztave- ( l i 
ma , e 1' uno, e l ' a l t ro , , alfa i probabile . 

I I femé j od umore, cosí formato ne' te-
flicoli, parajíatx , vaíi deferenti, e veíci
chette feminali,. esTendo , quand' é nuovo,. 
o. frtfco, allungato. con un po! d'acqua cal
da, ed cfammato con. un buon microfeopto, 

.pare, con fule re in. animaletti innumerabili 
piccoii, bislunghi ,. viví , ed a guifa. d'an-
guiile, fiuttuanti neli' altra parte di queft' 
umnre ... — Di ce ( i , che. quefto fempre íi oífer-
v l nel [eme di tut t i gli uomini , quadrupe-
d i , uccelli , pe fe i , animali amfibj , ed in -
fett i . Vedi ÁNIMALFTTO . 

Col paragonar queño alia maffa , figura,, 
tuopo5l cangiamento, &c. deila carina del 

pollaflro deferitta da Malpighi , ed alia no
ta legge della natura oífervata nel la genera-
l ion delle rane; egli apparifee ampiamente 
probábale, che gli animaletti del femé ma-
íchio contengano i rudimenti ,, o ftami del 
futuro corpo umano , e cib tanto piu , quan-
to , ogni qual volta mancano i teflicoli , o 
queft'umore, v ' é fempre la Iterilita dal can
to del mafchio.. 

I I Sr. Leew.enhoeck ,. primo feopritore di 
queíli animaletti, e mol t i altri dopo di luí + 
non fanno fcrupulo di chiamarli veri fe t i , 

. piccioii uomini ; ed alcuni fono giunti fino 
a pretendere di feoprire in efifi qualcofa d i 
figura umana .. — Ma Ver he y en, ed altri do
po lu í , negano i'eíiftenza di cotali anima
l e t t i ; ío íkncndo, che i l moto inteílino del
le parti del [eme, tenuto i n pié dalla di luí 
caldezza, é quello folo, che efibifee queft' 
apparenza , la quale certe perfone bizzarre 
han no migliorata fino ad attiibuirle la -figu
ra di faltellanti animaletti ;. cd infiftendo, 
in confermazionc di cib, che fubito, ch' i l 
calor fe n'e andato ceíTa ogni apparenza 
d ' animal!. — Ma cib non oftante, la dot-
trina degli animaletti nel femé, fembra og-
gidl quali generalmente accettata Vedi G E -
NER AZIONE .. 

Alcuni ammettono quattro varié forte, di' 
femé: i l femé de tefticoli, quello delle ve
ícichette feminali , quello delle projiate, e 
quello delle glanduie dei penis. — I due pri-
m i , , che. noi abbiamo deícritti come un fo
lo e med elimo umore, ío i a mente in diveríe 
fítuazioni o gradi, fi tengono da quegli Au-
ton per differenti; non eílendo tlíi capaci 
di ritrovare qualche flretta. comunicazione 
tra i vafî  deferenti , e le veícichette;. ra a. 
una tal comunicazione é si ampiamente di -
mollrata dal Doi . Prake-%. che al tro piu n o n 
occorre per fac ved ere , che ta! i fe mi non 
fono diverfi . — I I ¡iquor delle projiate , e 
quello delle glanduie del penis r lee o n do l'af-
ferzion genérale, non fono alcun vero femé, 
non piu di quello, che dalle tcmmine fi git-
ta : ned evvi a le una buon a ragione , perché 
runo , , o l ' al tro di quefti abbia a chiamaríl 
taje,, mentre la loro apparenza é aífav diffe-
rente , e mentre altri fufficienti ufi fono lo
ro affegñati , come íarcbbe ,, di federare e. 
lubricare le par t í , affiuché i l Jeme , 1' orina , 
&c . ven gano a paliare piu 1 iberamente , e. 
fenza, attaccarfi , Vedi PRÓSTATE . 
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A d ogni modo i l l iquor feminale , tal qua-

le per ufo fi ge t t a , é una miftura di parec-
chj fluidi, verfati alio íleíTo terapo nel co
m ú n canale dell ' urethra , o dalle glandule 
che g l i hanno fegregati , o da' ferbatoj {re-
fervoirs) che g l i hanno confervat i . -—11 Sr. 
du Verney o í íerva , che in ifpezie differente 
íl numero e la ftruttura di queí l i organi é 
pur differente. N e l l ' n o m o , i pr incipal i fo
no le vefcichette f e m i n a l i , e le profiate , o l -
tre quanto venne fcoperto dal Sig. Cowpcr, 
cioe , un numero di nuovi corpi gtaiidulpfi 
dalle due bande dell ' urethra, i cui duttí ef-
eretorj sboccano nell ' urethra, ve río la radi-
ee della verga . V e d i M u c o SE Glandule. 
11 Sr. du Vernny ha t r o v a t o , che i raedefimi 
flanno parimente nella maggior parte degli 
a l t r i a n i m a l i , ecol locat i nella rteíTa maniera. 

Si d i fpu ta , fe i l l iquore da eííi feitrato fia 
neceí far io alia generazione ? I I S^.du Vernay 
crede di si j e la fuá principal ragione fi é , 
che negli animal i , che fono ftati c a í l r a t i , 
quede glandule , non meno che tu t te l 'altre 
í o r g e n t i d d l a generazione , fi trovano íec-
che 5 e g u a í i e . — I I Sig. Littre fi oppone a 
c i b , dicendo , che come le vefcichette femi
na l i , e le projíate y hanno certe piccole cel-
I c t t e , in cui i l lor feitrato liquore fi de po
l i ta , egíi é . facüe da comprenderfi , che i 
loro umor i poffono afpettare per qualche tem-
po 1' occafione d 'e í fere meffi fuora , mache 
quefte nuove prejiate, o glandule , del Sig. 
Ccwper , non avendo tal i ferbatoj, dee i l lor 
l iquore fcolare nella cavita dell ' urethra , a 
m i fu ra ch' ei vien fe para t o , ed e ííe re deíU-
nato per qualche ufo continuo, non momen
t á n e o , o cafuale . Eg l i aggiugne, che fle
c ó m e i áutt i eferetorj á\ quefte glandule tra-
verfano i l corpo fpugnoíb d e l l ' z / r ^ m , per 
due p o l l i c i , pr ima che p e n é t r i n o nella d i lei 
cavita , e come ne' foli m o m e n t i in cui i l 
l iquore d o v r e b b ' e í f e r e fcaricato per affiüere 
alia generazione, queflo corpo fpugnofo tro-
ra f i c í l r e m a m e n t e d ü a t a t o , e i fuói latí fo
no i n uno flato di c o m p r e ü i o n e , i l liquore 
dee eífere allora meno difpoílo , che m a i , 
alio fcanco. Vedi EREZÍONE. 

Per lo de í l ino del Jeme a l lo rché fi trova 
nel l ' ú t e r o : V e d i CONCEZIONE , GENERA
ZIONE, & c . 

SE ME , nella Botán ica , é Tul t imo prodot-
4o- d' una pianta , per cui la fpezie viene pro-
fa^ata. . V e d i PIANTA ,. 

SEM 
I l Jeme, o fementa, é frequentemente íl 

f rut to della p ianta , come n ' é i l cafo nella 
maggior parte delPerbe. V e d i F R U T T O . 

A l i e volte egli é folamente una parre in-
chiufa nel f r u t t o , e que fia in forma di gra
no , di nocc io lo , o di c o c e ó l a . V e d i GRA
NO, NUCLEUS, ACINÍ, & c . 

I l Jeme é i l natural germe del fiore , c 
quello per la cui produzione tut te le part í 
del fiore fono deftinate , ed oceupate , di 
modo che quand' una vol ta egli é ben for
mato , le var ié part i del fiore fi fe emano , e 
fparifeono. V e d i FIORE. 

Egl i é prodotto dalla far iña delle cime 
{áp ices ) ^ lafeiata cadere fulla tefia del pi-
J l ü l o , e d i la avanzara ad u n ' ú t e r o al fon
do d i q u e í f o , d iv i fo in va r i é cellette j ove, 
venendo a ricevere i l fucco n u t r i t i v o della 
p ian ta , ei refla alia pr ima a m r a o l l i t o , po-
feia gonf ia to , accrefeiuto si in materia , che 
in maífa , ed in fine viene al fue flato di 
m a t u r i t a . —Per una contezza piu partico-
iare fulla maniera della generazione del Je
me, V e d i GENERAZIONE . 

Che tu t t a la pianta fia contenuta nel Je
me , é un ' oppinionc si antica , che lo é Em-
pedocle, ed é tu t tora la piu accreditata doc
t r ina fra la generalita de' N a t u r a l i . Le dan-
no gran lorza la fperienza, i l m i c r o í c o p i o , 
e la moderna Füofofia . Effe t t ivamcnte , c o l f 
ufo di buoni microfeopj noi difeopriamo nel 
Jeme parecchie parti dell ' albero f u t u r o , fo
lamente m m i n i a t u r a ; particolarraente una 
piccola radice , detta la radicetta , o radí
cula , ed uno flelo , detto pin muí a . V e d i 
R A D I C E T T A , e P L U M U L A . 

Nel l a v i t a di M a l p i g h i abbiamo una dif
puta tra l u i , ed i l Sig. T r i u m p h e t t i , Pro-
pollo del Giardino Medico in Roma ; fe 

. í' intera pianta fia attuaimente contenuta nel 
Jeme? M a l p i g h i ne fortiene T a í f e r m a í i v a , 
con v igoroí i argoraenti j de' quali uno fi é , 
che in un fagiuolo prima che fia fe mi nato, 
1'occhio affiílito con un microfeopio fácil
mente difeopre le foglie , un bot tone , ed 
anche i n o c c h } , o piantazione delle fogl ie , o 
fia loro impre í í i one ful gambo . I I gambo 
ñeíTo é aífai ch ia ro , ed evidentemente con-
fifte in fibre legnofe , ed i n alcune ferie di 
picciol i utricoU. — E come i l Sig. T r i u m 
phet t i opponea, che per povertci , trafpian-
tamento , & c . var ié piante degenerano m 
altre , p a r í i c o l a r m e n t e i l fermento in loghc?. 

in EL-
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in r i fpoña a quef lo , c h ' é una delle piíifor-
ti obbiczioni contro tal oppinione, M a l p i -
ghi foggiugne, ¿i non eíTeregii interamen-
te perfuafo deíla veri ta di queÜ' obbe/ione ; 
perche t an to egü í l e í í b , quanto i fu o i ami -
c i , í a cendone lo í p e r i m e u t o , non trovava-
no che fuccedcíTc qualche metatnorfofi del 
f o r m e n í o : raa che , data anche la mctamor-
fofi , i l mancatnento é del terreno, o dell5 
a r ia , o della c u l t u r a . O r a , da una con di -
zione m ó r b i d a e raoftruofa della natura , 
non íi pub inferiré i l d i lei ñ a t o vero e 
permanente. Ved i D E G E N E R A Z I O N E . 

A l i o lie fío o g g e t í o , i l Sig. Lccwenhoeck, 
dopo una f o t t i l o í í e r v a z i o n e faíta in un gra-
nello di melarancia , ch' egli avea fatto ger-
mogliare nella fuá tafea, & c . con chin de , 
„ C o s í no i veggiamo in che modo una pic-
„ cola par t ice l la , non piü groí ía d ' u n roz-
, , z o g r a n o d i rena , vien'accrefeiuta , Seo. " 
Chiara d i m o í i r a z i o n e , che la p ianta , e tur
to c ío che le appar t isne, era attualmente 
nel Jeme , cioe i l corpo , la radice , & c . — 
H Sign. Derham aggiugne, che di t u t t i i 
femt ch ' egli ha o í í e r v a t o , eccetto 1'acero, 
la pianta apparifee la p iu fchietta e chiara 
al!' occhio nudo nelia noce v ó m i c a . 

L a fecondita delle piante , nella proda-
zion de' f emi , é aíTai forprendente. I I Sr. 
Dodart , nelle memorie dell ' Accademia 
Francefe delle Scienze, compu ta , che un' 
o l m o , vivendo c e n t ' a n n i , ordinariamente 
produce da , sé 33000000 g ran i ; ed aggiu
gne , che fe g l i foííe ftata mozzata la co
r o n a , o t e ü a , egli avrebbe sbocciato al-
t re t tan t i rara i , entro la diftanza d' un mez-
zo pollice dal luogo , ove feguito ne foffe 
i l t a g l i o , quanti ne avea prima ; e che a 
qualunque altezza egli foffe flato mozza to , 
1' e ífet to farebbe flato fe ra p re i l raedefimo . 
•—Quind i ei conchiude , che T i n t e r o t ron
co , dal terreno fin' al cominclamento de' 
rami , é pieno di p r i n c i p j , o piccoli em-
br ioni di r a m i , i q u a l i , certo fi é , non 
poflono comparire t u t t i in una v o l í a , ma 
venendo concepiti come feparati da or l i o 
margini c i r c o l a r i , deU' altezza . d ' u n raezzo 
pollice , compongono tant i ordini o filari 
di r a m i , ciafeuno de 'qual i é pronto a fpun-
t a re , e realmente fpuntera,. fe la tefla ne 
viene fcapezzata giuflo al diífopra di e í fo . 

Ora quefli rami i n v i f i b i l i efiflono si real
m e n t e , che quegli che apparifeono : per-
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che da qual altra parte mai d o v r e b b o n ' e í u 

-venire ? i l tronco non pub p r o d u r g l i , a l t ro 
non eífendo egli í le ífo, che un fafeip di fi-
bre , pr ivo d ' o g n i azione: né pub produr
g l i i l fucch io , i l qua le , come i l fangue , 
é atto a n u t r i r é le par t í , ma non a fór
mame di nuovc . — I di luí rami e filie va
no prima che fi Icapczzaífe 1'albero ; e fe 
foífero compavfi , avrebbono portato un ' egual 
numero di femi , come quegli che compar
vero . Quefl i femi, adunque, debban' egl i -
no gia c o n t e n e r é i n piccolo. 

Sulqual piede, fi pub diré che 1'albero at
tualmente contenga in fe fteíío 1 5840000000 
femi , co' quali ci pofla m o h i p l i c a r i i altret
ían te v o l t e . — M a che d i r emo , fe ciafcun 

f e m é , o grano d i un 'a lbero , contiene in s¿ 
un ' a l t r ' albero , i l quale contiene lo fleflo 
numero di femi? e fe non po í í i am mai ve
n i r e , né ad un femé che non contenga a l -
b e r i , né ad un 'a lbero che non contenga fs-
me ? avremo cosí una progre í í ione g e o m é 
trica crefeente, i l cui p r imo termine é 1 , 
i l fecondo 15840000000, i l t e r z o , i l qua-
drato di 15840000000 ; i l qua r to , i l fu o 
cubo , & c . in i n f i n i t o . Ved i F E C O N D I T A ' . 

Ev fempre flato fuppoflo , che parecefue 
fpezie di piante fie no prive di f e m é , p o i c h é 
nefluna o í í e rvaz ione , neífun microfeopio , 
nefsun1 Anatomia , ha feoperto cofa fimile a 
l o r o : tal i fono le c a p ü l a r i , le va r i é fpezie 
di f u c i , piante mar ine , m o f e o l i , & c . •— M a 
la felice induflria del prefente Secólo ha feo
perto i femi d' alcune di l o r o ; e ci ha lafcia-
t i fuor d 'ogni dubbio^ che l ' ak re pur n o ü 
ne mancano. 

I femi della fe lce, e delle piante capi l -
l a r i , vennero la prima volta feoperti da 
Ccefms ; e dopoi pi i i ampiamente , e con rnag-
gior crit ica dal Sr. W . Colé . I femi d' a l
cune piante marine furono feoperti dal C o n 
té M a r f i g l i , e quell i d 'altre dal Sr. Reau-
mur : del pr imo íi fa menzione ne l l ' I f t o r i a 
del l 'Accademia Franzefe per Panno 1 7 1 Z , . 
e del fecondo pur nella medefima per 1' ati
no 1711. \ femi d 'alcune fpezie di fuci {o-
no flati difeoperti dal Sr. Samuele Doody; 
quell i degli arbufti c o r a l l i n i , dal Dr. Tanc. 
Robinfon, come anche quelli d i varj fun-
ghi , particolarraente di tartufi , e crepitut 
lupi ^ o v e í c i e ; e quell i d 'a lcuni a l t r i dal 
Dr. U j i e r . Ved i F U N G O : fot to i l qual 'a r -
t icolo fi fpiega una nuova T e ó r i c a della 
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propagazione d i q u e ü e piante che paiono 
fenza femé ., 

S E M I , O femenze echtnate V e d i 1 'a r i íco-
lo. E CHIN A T E . 

S E M I n u d i V e d i NUDO . 
S E M I a la t i . Ved i A L A T I . . 

"SEME , ne ! i 'Ar te del Giardiniere^ e nell" 
Agr ico l tu ra . — I I Sr.. Bradley oíTerva che 
i femi deile p ian te , benché e Ü r e m a m e n í e 
b u o o i , degenereranno dalla pianta madre,, 
fe f i feminano fullo íleffo terreno , donde 
fono l i a t i raccolti ; di modo, che v ' c una 
gran neceffita. di cambiare ogni anno, i femi 
degli alheri da bofeo r come ghiande di quer-
cia , cer ro , leccio,, & c . Se i l iuogo é trop-
po freddo per f e m i n a r l i , quando fono rae-
c o l t i i a A g o f í o , fi pub con íe rvar l i in bar i -
l i o bocca l i , i a fecca rena , o t é r r a , ¡ira-
tnm fuper fhatum y durante i l Ve rno j alia, 
fine del quale fi trovano. ger raogl ia t i , e le 
fi ft m i nano genti lmente , faranno tanto avan-
z a t í , come fe foííero ftati feminat i nelP 
A u t u n n o , oltre che. perdono i l v e r m e , a 
cu i la [ementa d' i n v e r n ó e mol to eí porta 

I I feme, o fe men ta , non fi ha tanto da 
fcerre dagli alberi i p iu f r u t t i f e r i , quanto 
dai p i i i f o d i , e da' p iu bel l i y né abbiamo 
da defiderare le ghiande p iu g f a n d i , ma le 
piíi pefanti le p iu ne t t e , e, lucenti . , I fe
mi di Corta porofa, in f ip ida , e dolce , fi 
debbono feminare fubito,. che fono macu r i : 
i femi c a l d i e d a m a r i , convien con íe rva r 
l i un 'anno. pr ima di feminar l i 

La f igu ra , e ' i pefo femi danno la d i -
rezione del m o d o , con cui quefti hannoda 
eífer d i fpo f t i : la maggior parte di l o r o , 
quando'cadono , giacciono fur un lato , col 
picciolo cítpo verlo t é r r a , i l che prova , i a 
tale, pofuura , che i l meglio íi é di metter-
v i una pietra o noce: fe. fono pefant i , fe-
minateli? tanto piu f o n d i . Le ghiande, i 
p e r í i c i , &c . , fi hanno da. feminare a l lapro-
Éondi tk di due o tre pol l ic i . Ved i S E M I N A -
ZIONE , e PERPENDICOLARlTa' . 

S E M I , nella Farmacia,. & c . — 1 femi 
medien-sal i , fpezialmente, quegli che íi por
t a r e dai!' Indie ,. dal L e v a n t e , & c „ fono va
riamente d t f t r i t t i í o t t o i loro n í p e t t i v i ar-
t j c o l i , a 'quali fi rimanda i l l e t to re . 

T r a quegli , che fi colti'vano ne 'proprj 
o r t i , i pnneipal i fono i quat tro / ^ m í caldi 
masgi ír i , e i quattro jreddi maggiori, che 
c o s í íi chiaraano.. — I pnrn i fono que l l i d ' 
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a n í c e , . finocchio, c u m i n o , e c a r v i : i fe^ 
c o n d i , quel d i z u c c h e j ce t r i uo lo , mellone,, 
e cocoraero . 

I I principal ufo de 'quat t ro /ew/ freddi é 
per fare delle emulf ioni , bevande fredde 
rinfrefeanti o r i c rean t i , palle peí le mani , 
e olj ufati dalle Dame per la compleffione ̂  

S E M E i ' Ambra >. V e d i I ' A r t i c o l o AM
E R A 

S E M E ' d' a n i c e V e d i ANÍCE FC 
S E M E del Verme. V e d i S E M E S A N T O . , 
S E M E di Mofiarda.. V e d i M O S T A R D A . 
S E M E di Ferie. V e d i P E R L A . . 
S E M E di L i n o , che g l ' Inglefi chiamano 

lirífced, una forta di grano, ch' entra nella 
compofizione di var ié medic ine , e fommi-
n i f i r a , per efpreífione , u n ' o l i o , che ha la 
maggior parte delle qua l i ta de l i ' o l io di no
ce , ed: é percib t a lvo l t a adoperato in Iuo
go di quefto: nel dipignere, . e per bruciare . 

Quello , che fi cava fenza 1' affilienza del 
fuoco , é a fia i í l i m a t o nella. M e d i c i n a , e íi 
fuppone buono nella cura di c a t a r r i , t o f i i , 
a í m e , ed a l t r i malí, d i p e t t o & c . . V e d i 
L I N O . 

S E M E S A N T O , , Semen centra vermes y Se
men Sanftum , o femen fantonicum ( in I n -
glefe, feme del ve rme , Morm feed) , é una 
í'orta di feme caldo , amaro , feccante , e pro-
pr ío a diflruggere i. v e r m i generati nel cor-
po umano ,. particolarmente. ne' fanciul l i „, 
Vedi . V E R M I . 

' Quedo feme é piccolo , d' un color b ru -
nazzo , di figura bislunga , di fapor amaro 
e di un 'odor for te . . —EL dee eífere fce]to= 
nuovo , o frefeo , verdiccio , d' un güi lo acu-
t o , amaro , a r o m á t i c o j non, un poco ípia-
cevole.. Í, 

Egli é prodotto i n Pe r i l a , verfo le f r o n -
tiere. di Mofcovia. Si porta a. no i da Aiep-
p o , & c . . • — I Naturaii non convengono del-
l a pianta , che lo produce. ] . Bauhine hi-
un' ampia Diífertazione su tal materia . 
— Alcuni vogliono, che fia una fpezie d 
af ienzio , detta fantonicum r o mari-rtum ab' 
í yn th ium; aitri pretendono che fia, i l tana-
ce tu m altri Va ¿rota r.um . 

I I Sr. Tournefort ci da la feguente con-
tezza di queíla notabile droga, nel fecondo' 
volume. de'fuoi viaggj. La Semenzina, o 
polvere da vermi, non fi raccogiie come_ i-
noílvi femi. — L a pianta crefee ne'prati, 
e, fi dee lafdar matura re; ed i l male fi é?, 

cha. 
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quand^ella s 'avvici i ia alia ma tun ta , i \ 

vento ne fparpaglia buona parte del femé 
fra r e r b a j - o v ' e i fi perde; e quef t 'e c ib 
í h e lo rende si caro . 

Come non ardifcono toccarlo colla ma
no , per t i more d i farlo guaftare pib p r e í l o ; 
quandó vogl ion raccorre quanto n ' é re ti; ato 
neila fpiga , hanno ricorfo alio fpediente, 
che fegue . —Prendono due fportelle , epaf-
íegg iando fungo i p r a t i , fanno fpazzar le 
fpor te l le . Tuna dalla dt-ftra allá finiñra, 1' 
altra dalla fin i (Ira alia def i ra , come fe ftaf-
íe ro fegando, o mie t endo ; i n ta l modo i l 
femé fcoífo cade nelle fporte l le . 

S E M E I O S I S , S H M E I O S I S , nella M e 
dicina . V-edi SEMEIOTICA , DIAGNOSTICO, 
e PRONOSTICO. 

S E M E X O T I C A , * ^ ¡ l u c w m , quella 
parte delia M e d i c i n a , che coní idera i fe-
g n i , o indicazioni d i í a l u t e , e di m a l i ; e 
rende atto i l Medico a giudicare , q . u a l ' é , 
e r a , o íara lo i l a to , i l g rado, i ' o r d i n e , e 
i ' t f í e t t o della fan i ta , o della malatt ia . V e 
di SEGNO , e INDICAZIONE , Ved i -anche 
MEDICINA , 

* L a parola % formata dal Greco crr^uov, 
fegno , fin tomo . 

SE M E N T A , femenza, o femente. V e 
di SEME , 
• S E M E N T I N T E Ferice, t i e l l ' A n t i c h i t a , 

Fefte c e l é b r a t e annualmente fra i R o m a n i , 
per ottenere dag l ' I dd i i un'abbondante rac-
colta . V e d i FERIÍE . 

Si celebrav.ano nel T e m p l o d i Te l lut , o 
della T e r r a ; ove fi offerivano facrifizj fo-
lenni a Tel lus , e a Cerere . 

I I terapo della celebrazione era circa quel
lo della le men ta , ufual mente nel mefe di 
Gennajo ; perché Macrobio offerva, ch 'era-
no Feí ie m o b i l i , »— Ebbero i l lor neme da 
jernen, femente~ 

S E M E N Z A I O , nel!' Ar te del Giardinie-
r e , denota un feminar io , o l uogo , dovef i 
f emina , e dove nafeono, e fi allevano le 
giovani p iante , che fi debbono t rapiantare . 
Ved i S E M I N A R I O . — G l ' Inglefi l o chiama-
no Nurfery , luogo d' allevamento . 

A l c u n i A u t o r i fanno una difierenza t r a 
Semenzaio, Q Seminario, fo í lenendo che i l 
p r imo non fia un luogo da feminarvi pian
t e ; ma bensl un luogo , ove íi r icevono, 
« fí allevano le tenere piante , che fono qui-

r i m ó í T c , o t rapiantate , dal Seminar io , 
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Scc. V e d i PIANT.ARE, T R A Ñ n P I A N T A Z I O-
NE , &c . 

I I Sr. Lawrence raccomanda, che fi ten-
gano parecchj Semenzaj, per le va r i e^ ione 
d ' a l b e r i : U u o per gb alberi g r a n d i ; m ¿ , 
m e l i , f r a f f i n i , o l m i , t i g l i , quercie, p e r i , 
í i c o m o r i , & c . U n ' « U f o per alberi nani , 
cioe, quegii che fono intefi per a lb icocch i , 
c i r i e g i , perí ici , i u f i n i , .&c . Ed un terzo 
per alberi fempre v e r d i . Ved i F a u i T O . 

I I Semenzaia per grandi alberi dov r tbb ' 
effer in un terreno :ricco, e leggiere , fe-
m i n a t o , co 'p rop r i femi , in Octubre , cd 
in N o v e m b r e . Per m e l i , e p e r i , i granel-
l i d i niele e pe re falvatiche íi hanno da pre
f e r i r é , per f ó r m a m e de1 p i an ton i : g l i o l m i , 
e i t i g l i fi debbono allevare áa r ampo l i i 
p i a n t a t i : le noci fi feminano colla fe orza 
verde fopra d i e í f e , per prefervarle dai for-
c i . Qi-ieíto Semenzaia) s é ben maneggia-
t o , e farchiato per lo fpazio di due a n n i , 
rendera i me l i f a l v a t i c i , e i p e r i , a t t i ad 
eífer i n n e ü a t i ed ingemmat i i l terzVanno., 
V e d i POMETO ( Orchard ) . 

G U abe t i , e i pin i fi allevano da que! 
piccol i f e m i , che fi prendon i u o r i dai l o r 
p o m i grandi . 

I I Semenzaio per alberi nani riefee o t t í -
mamente da s é , fenza che l ' adombrino a l 
beri p iu g r a n d i , e piu a l t i . I noccioli d ' 
a lb i cocch i , e di pe íchi non fono proprj al
ia produzione, od allevamento d i fimili al
b e r i ; m a i n cambio di l o r o , feminate i noc
c i o l i del fu fin o d i pero , o del fu fino bonum 
magnum) che riefeono m e g l i o , e durano 
p ih d e ' p r i m i . Per p iantoni d ' ogn i forta d i 
c i r i e g i , i noccioli d i ciriegie nere fono i 
m i g l i o r i . V e d i NANO. 

L a direzione del Sr. IMortímer fi é , che 
t u t t ' i f r u t t i a nocc io lo , od of fo , fi debba-
no feminare fubito che fi fono raccol t i ; 
p e r c h é , fe fi confervano qualche terapo p r i 
ma di f emina rÜ , ü a r a n n o due ann i ad a l i -
gnare . Si aggiunga, che fe non hanno t u t -
ta 1'umidita del V e r n o per far marcire le 
feorze, o g u f c j , i l granello non verra su 
quafi niente af fa t to . 

Per provvedere iliS'ewíw^^/o d 'a lber i fem
pre v e r d i , le va r i é forte di femenze o coc
e ó l e , come taffo, feopa, g inepro , & c . fi 
hanno a mettere in tanti di í t int i boccali 
o fcatole , ben coperte d i térra fina, c 
cosí fepolte per u n ' a n n o ; dopo di che , fi 

/ leva-
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levano f u o r i , e fi feminano . V e d i SEMPRE 
V E R D I . 

Se fi aveffe da feminar le , come altre fe-
mente , fubito che fi fon raccolte i non a l i -
gnercbbono U primo anno , né c re ícereb-
bono con tanta kgg iadr ia . V e d i S E M E , e 
SEMÍNAZIONE . 

S E M I , pa ro la , o particella , che aggiun-
ta ad altre voci fignifica i l lor concetto folo 
per m e t a . — E ü a é prefa dal L a t i n o , che 
denota mezze j e non fi adopera che nella 
c o m p o í m o n e con altre parole , come ne'fe-
guent i a r t i c o l i . 

I Francefi i n vece di Jen?i , fovente ufa
no demi3 i G r e c i , hemi. Ved i H E M I , e 
D E M I . 

N e l l a M u f i c a , femi ha tre varj ufi : p r i 
m o , q u a n d ' é prefiíTo al nome d 'una n o t a , 
egii efprime una diminuzione della meta 
del d i lei va lore ; come i n femi-breve •> & c . 
V e d i S E M I - B R E V E . 

Secondo, quand'egi i é aggiunto al no
me d' un' i n t e rva l lo , efprime una d iminu -
z i o n e , non di raezzo, ma d 'un minor fe-
mi tuono , ovvero quattro comme nel l ' i lite
ra eftenfione; come i n femi diapente, & c . 

Te rzo , egii fignifica anche tal vol ta un' 
imperfezione : cosí , femicircolo, o mezzo 
circolo, fignifica un circolo ¡ m p e r f e t t o , ch' 
é i l fegno di tempo ¡ m p e r f e t t o , cioé di dop-
pio t empo ; laddove i l c i r co lo , eilendo un 
carattere d i perfezione , denota tempo t r ip lo . 

S E M I - A R I A N I , un ramo degli ant ichi 
A r i a n i ; confidente , ftcondo Ep i f an io , i n 
q u e l l i , che in apparenza condannavano gl i 
errori di quel f Erefiarca, ma puré aíTenti-
vano ad alcuni de 'd i lui p r i n c i p j ; pallian-
¿o l i f o l o , e nafcondendoli fotto t e rmin i piu 
dolci e piíi m o d c r a t i . V e d i A R I A N I . 

E g i i é vero , che fi fepararono dalla Fa-
zione A r i a n a ; ma nulJadimcno non fi poté 
ma i r idur l i a confeíTare, che i l F ig l iuolo 
foííe homooxfios , cioé confuftanziale , o del
la fteíía foftanza del Padre. — V o l l e r o fo-
lamente c o n c e d e r é , ch' Egi i foífe homoiou-
fior, c i o é , d 'una fimile foftanza col Padre. 
V e d i H O M O O U S I A N I , & c . 

Benché , quanto a l l ' e fp re í f ione , folamen-
te diffeníTero dagli Omdojfi per una lem-
plice le t tera ; puré in eífet to eran 'e íTi nel l ' 
errore degli A r i a n i , poiché collocavano i l 
F ig l iuolo n t lFord inede l lecrea ture . — N o n 
vaife loro l ' in fegnare , che non v 'era alcun' 
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altra creatura della fteífa clafTedi L u í ; rnen
tre col negarlo confuftanziale a D i o , effet-
t i v a m é n t e . i ' efcludeano dai l ' eííere veramen
te D i o . 

Nientemeno a l c u n i , anche fra g i l Orto-
dojfi , ufano la parola homoiouftos, parlando 
del F i g l i u o l o ; applicandole quelia tale idea , 
che , come pare , fia confiftente colla verita 
ortodojfa. Ved i C O N S U S T A N Z I A L E . 

M a i l nome di Semi-Ariani fi da dal fe-
condo Conc i l io G e n é r a l e ad un ' al tro ramo 
d ' A r i a n i , i quah crcdeano la veri ta oríoí/o/-
f a circa i l Padre, ed i l F i g l i u o l o , ma ne-
gavano la Dei ta dello Spir i to Santo ; riget-
tando cosí quella parte dell ' Erefia Ariana 
ch'era relativa al F i g l i u o l o , e fermamente 
menendo quella che riguardava lo Spiri to 
Santo. 

Come i l zelo degli A r i a n i avea la fuá 
principal mira contro la Seconda Perfona 
della T r i n i t a , quello Semi-Ariani t en 
dea contro la T e r z a ; onde , come i p r i m i 
era no talvoha chiamati XpiroyJx01 > 1 ^econ" 
di fi denominavano cnnvuctToyMX0' • Mace-
donio , Vefcovo di C o l l a n t i n o p o l i , fece un ' 
innovazione in quefta Setta 1'anno 360, e 
diede principio ad un nuovo ramo d i Semi-
Ariani Macedoniani , o Pneumatomacbij i 
quali aflerivano , che i l F ig l iuo lo non era 
ouoóvaioí della fteífa foftanza, ma liioios 1 ¿l 
í imi ie foftanza, col Padre; ed alio ftefíb 
tempo dichiaravano apertamente, che lo 
Sp 'nto Santo era una creatura. 

S E M I - B R E V E , nella M u f i c a , una no
ta , o mifura di t e m p o , che comprende lo 
fpazio di due m i n i m c , o quattro í e m i m i n i -
me , o una mczza breve . Ved i N O T A , M r -
SURA , e C A R A T T E R I di Mufica. 

La femi breve fi calcóla per una m i f u r a , 
o t empo; o per 1' integro, nelle cui fra-
z i o n i , e m o l t i p l i c i v ien 'e fpre í fo i l tempo 
del l ' a l t re no te . V e d i T E M P O . 

COSÍ la m i n i m a é efpreífa con 4 j una 
femimin ima , con - j - , & c . c i o é , per ^ d 
una m i f u r a , o femi-breve. Una breve, con 
2 ; una lunga , con 4 , c i o é , per 4 mifure 
o femi-brevi. V e d i M Í N I M A , S E M I M I N I -
M A , B R E V E , & c . Ved i anche S E S T U P L O . 

I I carattere della femi breve h O . 
S E M I C I R C O L O " , nella G e o m e t r í a , una 

figura comprefa tra i l d i á m e t r o d ' un circo
l o , e la meta della circonferenza . V e d i 
CIRCOLO, ANCOLO , e CENTRO. 

Due 
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t?ue fmimcdi poffono folamente tagliar-

f, 1'un i1 ak ro i n un punto . 
SEMICIRCOLO, é anche uno ftrumento 

peí mifurar t e r r e n i , detto alie vol te gra-
phomem. V e d i AGRIMENSURA. 

Egli é comporto d' un lembo femtckcola-
YC , come F I G ( T a v . ¿ígrimenfura , j ^ ^ . 
16.) d iv i fo i n 180 g r a d i , ed alie volte fud-
divifo d iagona imtn te , o a l t r i m e n t i , i n m í -
nu t i . Quefto lembo é fottefo da HO d i á m e 
tro F G , alie cui e í l r e m i t a d i í l a n n o e re í t i 
¿ue t raguard i . N e l centro del Semicircolo^ 
o nel mezxo del d i á m e t r o , fla fittaunafca-
íola ed u n ' a g o . Sullo fteíío centro fía fit-
to un alhidads, o Índice m o b i l e , che porta 
due a l t n t r aguard i , come H I . I I tu t to é 
montato íbpra un baftone con paila e calzuolo. 

I I Semicircolo, adunque, non é a l t roche 
un mezzo Teodolite^ con quefía fola diffe-
renza, che laddove i l lembo del TeodoUte, 
efíendo un ' in te ro c i r cu lo , abbraccia t u t t ' i 
360o fucceffivamente ; nel Semicircolo an
dando i gradi íblo da 1 a 180, íl fuoleave-
re i reftanti 180o, oque l l i da 180o a 360o, 
graduati i n un ' a l t r a l i nea ful l embo , entro 
}a p r i m a . 

Per prendere urfangolo con un SEMICIR
COLO. — Collocate l o f í r u m e n t o in tal ma
niera , che i l raggio C G ftia pendente fo-
yta una gamba dell 'angolo da mifurarfi , e 
íl centro C fopra i l vertice del m e d e í i m o . 
11 pr imo fi fa col guardare attraverfo ai tra
guardi F e G alie e í l r e m i t a d i del d i á m e t r o , 
verfo ad un fegno fiíTato i n u n ' e f í r e m i t a 
della gamba.- i l fecondo fi ha col lafeiar 
cadere un p iombino dal centro dello fíru-
raento. C i b fatto , voltate I ' Í nd ice mob i 
le H I ful fuo centro verfo Ta l t ra gamba 
del Semicircolo , finché pei traguardi fitti 
fopra di eí ío , vo i véde t e un fegno nel l ' 
eftrcraita dclla gamba . Al lo ra i l grado, che 
1'índice taglia ful l e m b o , é laquaut i tadel i1 
angolo. 

Quanto agli a l t r i u f i d e l Semicircolo, egl i -
no fono g l i fíeíTi che quel l i del TeodoUte. 
Vedi TEODOLITE . 

Archi SEMICIRCOLARI . V e d i 1'Artíce
lo ARCO . 

Canal i SEMICIRCOLARI . Ved i GÁNALE. 
S E M I - C O L O N , nella G r a m á t i c a , uno 

ue p u n t i , o fermate , ufati per d í ü i n g u e r e 
1 varj raembri delle fentenze T u n o dall ' 
astro. V e d i SENTENZA , e PUNTO. 

Tomo V I L 

I I fegno o carattere del feml-colon é ( 0 
— E g l i ha i l fuo n e m e , come quello che 
ha alquanto m i n o r efFetto che un colon, o 
come quello che doraanda una paufa p i i i 
b reve . 

L ' u f o del femicclon, fecondo i l detto ge
néra le de' G r a m a t i c i , íi é , d i fegnare un 
fenfo meno compi to del eolen, e piu cora-
pi to della c o m a ; ma cío non porta che un* 
idea aífai ofeura. E f f t t t i vamen te , i l preci-
fo officio del femi-colon, o qual fia i ' offi-
cio che lo diftingue dal colon ^ é tina cofa 
pochiffimo nota nel M o n d o . 1 m i g l i o r i Au~ 
to r i Inglefi paiono fervirf i d i loro confufa' 
men te . Ved i COLON. 

í l Sr. IPard , ProfeíTore a Gresham , i n 
I n g h i l t e r r a , é , come credefi , i l p r i m o , 
che abbia flabílito i l giufto ufo del femi-
colon. L a fuá pofizione é , che i l femi-c$lon 
fi ufa p rop r í amen te per difl inguerc i m e m -
b r i congiunt i delle fentenze. — O r a , per 
un membro congiunto d 'una fentenza, egl i 
í n t ende quel tale membro , che contiene 
almeno due membr i femplici . V e d i SEN
TENZA . 

Ogni qual v o l t a , p e r c i b , una fentenza 
pub dividerfi in varj membr i dello fieflo 
grado, i quali fono di bel nuovo d i v i f i b i -
l i i n a l t r i m e m b r i f e m p l i c i , i p r i m i han-
no da eíTere feparati con un femi colon. 

Per efempio: Se la fortuna ha gran po
tete fopra c o l u i , che ha efattamente fiabi-
l i t o e concertato ogni circoftanza d i u n ' a f -
fa re ; non dobbiamo commettere ®gni co
f a , fenza r i f e rva , alia f o r t u n a , per t i m o -
re ch 'e l la non abbia troppa prefa fopra d i 
n o i . D i nuovo , S i quantum in agro locis-
que defertir audacia potefl, tantum in faro 
atque judictis impudentia valeret; nonminus 
in caufa cederet Aulus Cacinna Sexí i JEbuti i 
impudentia, quam tum in v i facienda ceffit 
audacia. N e abbiamo un 'efempio i n una 
fentenza p iu c o m p l e í f a , i n C ice rone . Res 
familiaris primum bene parta J i t , nulloque 
turpi quajiu y tum quamplurimis, modo di~ 
gnis , fe utilem prabeat; deinde augeatur ra-
tione , diligentia , parfimonia; nec libidini 
potius, luxurixque, quam liberalitati & b e 
neficentite pareat. 

M a quantunqne Tufo proprio del femif 
colon fia di diftinguere i membr i congi im-
t i , non é nece í f a r i o , che t u t t ' i membr i da 
lu í d i v i f i , fieno c o n g i u n t i . Pe rché nel di» 

L l l v i -
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videre una fentenza in part í g ranü i ed egua-
I j , fe una di loro é congiunta , tut te quell ' 
alíre part i dello íl.eíío grado fi debbono d i -
í l i n g u e r e con un femicolon . — C o s í : C h i u n -
que e forprefo dalia pove r t a , t rovera egli 
medef imo, che i l freddo, if d i fpregio, le 
i n g i u r i e , & c , non í l a n n o m o h o ind ie t ro : 
Ovvero cosí ; Nihtl eft tam molle, tara tene-
rum , tam aut fragile , aut flexibiie j quam 
voluntas civium. 

A l i e v o l t e pur fuccede, che i m e m b r i , 
i qual i Cono opppfti i ' u n o alT altro , tna re-
l a t i v i alio fteíío verbo , vengono feparat í 
Con un femi colon: cosí Ciperone. Ex hac 
parte pudor , ¿llinc petulantia '•, bine fides , 
illincfraudatjohinc pietas , illinc fedus , & c . 

Q u i v i p á r i m e n t e íi poffono riferíre quel-
le íentenzcj, nelle quaii il tu t to andando 
avanti, le parti fegui tano: come , Le parti 
della Ret tor ica fono quattro : T i n v e m i o n e , 
la di fpof iz ione, i ' e locuz ione , e la pronuri ' 
^iaziofc, 

S E M I C R O M A , una delle figure, o no
te rauficaii; meta della c roma . 

Sefluplo di S E M I C R O M A . V e d i r A r t i c o -
Ip SESTUPLO» 

S E M I - C U P I U M , un raezzo bagno , i n 
cui i l paziente íla folamente fino al bellico 
V e d i I N S E S S U S , e B A G N O . 

S E i M í D E ' G , q u a f i l d d i o ; che ha del D i 
v i n o . Ved i g l i a r t ico l i D i o ? E R O E , & c . 

S E M I D I A M E T R O , una linea retta , t i 
rata dal centro d ' u n c i r c o l o , o d 'una sfe-
ra -, alia loro circonferenza; lo ftefí'o che 
c i b , che a l t r í m e n t e chiamiamo m ^ / o , ra-
dius. Ved i D I Á M E T R O , CiRcoLO,e R A G G I O . 

L e d i ñ a n z e , i d iametr i , & c . dei corpi 
ce le f t i , rfí fogí ionq ftimare dag'ii Á í i r o n o m i 
i n fmidiametri della t é r r a . V e d i T E R R A . 
V e d i anche SOLÉ,. PÍANEXA , & C . 

Per \trovare \ femidiametfí dei Pianet t i 
p r i m a d i n femidiametri deilá" T e r r a — P o i * 
che i l ye^o Jemtdiamem del Soie é 152 fe-
widiametri d eüa Te r r a ; e noi abbiamo la 
ragione de'diametri de' Pianeti pr imar) a 
quella de! Solé ( V e d i D I Á M E T R O ) ! 
loro femidiametri íi t rovano fác i lmente col
la regola del tre, — C o s í , i l femidiametro 
d i Saturno íi trovera eífere 20 quel-
lo del fuo a n el lo 45 \ quello di Giove 
27 r r i quello di Mar t e ~ ; quello di V e 
nere ^ e quello di Mercu r io ^ . V e d i 

y I ANEXA. 

SE'M 
ñ S E M I - D I A P A S O N , nclla M u f i c a , üí1£ 
ottava diffet t iva ; ovvero un'ottava d i m i -
nuita d'un femituotio m i n o r e , odiquattr© 
comme. V e d i D I A P A S Ó N . 

S E M I D I A P E N T E , nella Mufica, una 
quinta difet t iva , detta nfualrm nte dagli I t a . 
i i a n i , quinta faifa. Ved i Q t n N T A . 

S E M I - D I A T E S S A R O N , nella MuOca , 
una quarta di fe í t iva , delta propriamente 
janí quartafalfa. Ved i QUARTA. 

S E M I D I T O N O , ( o Semi-diatone ) , dia-
pafon-. V e d i DIAPASÓN. 

Dis Diapafon S E M I - D I T O N O . V e d i Dxs-
D I A P A S O Ñ . 

S E M Í - D O P P I O , nel Breviario R o m a n o , 
nn termine .áppj icato a quegli Officj e Fe-
fíe, che íi .celebrano con minore folennita 
dei d o p p j - ma puré con maggior folennita , 
che i f empl i c i , 

L ' O f f i c i o femi doppio ha doppj V e f p e r i , 
e nove lezioni al M a t t u t i n o ; ma leantifo-
ne non fi raddoppiano. —Si fa nelle Do-
men ichc , nelle Oc tave , e nelle Fe í le fe-
gnate per femi doppie nel Calendar io . 

S E M I F I S T U L A R I Fior¡. Vedi i ' a r t i -
Coló FíORE, 

S E M I G O R G I A , in Inglefe demi gorge, 
nella Fort if icazione . V e d i M E Z Z A - G G L A . 

S E M I L U N A R I Falvuley o Vahe, nell* 
A n a t o m í a , fono tre pkco le valvule, o mem-
brane di figura femiluvare , collocate ncW 
orif icio del l 'ar ter ia pulmonares per impedi
ré la ricaduta, del fangue nel cuore al cem-
po della lúa dilatazione . — V e d i Tav. Anat, 
( A n g e i ü l . ) fig. i i let. a, — V e d i anche í 
articolo V Á L V U L A , 

S E M I M I N I M A , una-delle figure, o no
te muf iea l i ; meta della m í n i m a ; e ne va 
quat tro a ba t tu ta . 

O v v e r o , una delle n o t e , o caratteri di 

f 
t e m p o , fegnata cosí | , eguale ad una 
mezza m í n i m a , e i l doppio d' una fe mi -
croma . V e d i N O T A , e C A R A T T E R E . 

N o n é facile da c o n c e p i r í j , come queflo. 
c a r a í t e r s vada , preflÍQ gringlefi, fotto i l 
nome di cutehet: paro la , fecondo ogni ap-
parenza, prefa dal F r a n z e f e c w / v r , focroc, 
unc ino , o r a m p i n o , ufato in Francia per 
denotare cío che gj' Inglef i chiamano qt**' 
ver, femicroma , o halftcrotchet-, mezr.a 
feraiminima j a cagione della firifeia ag-
giuntavi ia fondo , la quale le d^ l'ap-

f pa-
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parenza d'un rámpino. Vedi SEMICROMA. 

Un punto aggiunto 3L\1& Setníwiinima j cosí 

accrefce i l d i leí terapo dellá met̂ a , 
cioé ) lo fa eguale ád una femiminima e mez-
Zá, o a tre femicronie . Vedi T É M P O . 

S E M I N A L E , Seminalts, nella M e d i c i 
na, fper ina t ico , o qualcofa a p p á r t e n e n t e ai 
f e m é . V e d i S> M E , e S P E R M Á T Í C O . 

S E M I N A R I O , un luogo ftabiJito per T i n -
flruzione de' G i o v a n c t t i , deí l inat i al M i n i -
ftero Sacro, ne' d o v e r i , cerimonie , ed uf i -
c j d i q u e í í o ; dapprima i n í i i t u i t o , comeT^o-
fnajfin ce n ' a f f i cura , da S. A g o í H n o . V e d i 
G A N O N Í C O , C L E R O , A C C A D E M I A , & C . 

V i fono m o í t i di qüc í t i Seminar/ ín Eu-
fópá i p rovvedut i di Sale per le a í íernblee de-
g l i E fe rc i t an t i , e di p icc io íe camere , o cel-
le , ove ognuno fi f i t i r a , í l u d i a , e fa ora-
zione a parte . — T a l ' é i l Seminario d i San 
Sulpicio a Par íg i * 

I I Conc i l i o di T r e n t o ordina , che i F í -
g l i uo l i che palian o T e t a di 12 a n n i , fieno 
p r e í i , al evat i , ed i f l rut í i ín c o m u n e , per 
qualif icarl í alio Stato Ecclefiaftico j e che 
v i fia un Seminario, fot to ía direzione deí 
V e f c o v o , in ogni Cat tedrale , p e r q u e g í i c h e 
a quefta appartengono. 

In Francia lo ftabilimento de' Seminar} é 
alquanto differente da tal Decreto del Con
cilio : neí funo é r icevuto in e í í i , fuorché 
que' g i o v a n e t t i , í quali fono pront i a flu-
diare T e o l o g i a , € ad cífere ordinat i í di mo
do che que' Seminarj fono Una fpezíe di ca
fe di probazione , ove fi efamina la voca-
zione de' C h e r i c i , fe dove quelU fi prepara-
no a ricevcre gl i O r d i n i . 

Pella fu di (le nza di q u c l i Seminar), v i fo
no vario un ion i d i Benefizj , o al tnrnente i l 
C le ro della D ioce í i é obbligato a contr ibui
ré per m a n t c n e r l i . 

I I Soramo Pontefice P ió I V . avendo fia-
b i l i t o un Seminario in Roma , in confeguen-
i a del Decreto del Conci l io di T r e n t o ; per 
configlio de' C a r d i n a l i , i ! m e d e í i m o fia da
to a' G e f u i t i , i quali ne hanno fatto buon 
ufo . 

Preffo i C a n o n i c í di S. A g o í l i n o , SEMÍ-
N A R I O fi ufa per una forta di C o l l e g í o , o 
Scuola , ove fi tengono de' Penfionarj , ed 
i v i fi i nü ru i f cono negli ñ u d j c l a f f i c i , ed al-
tre Scienze. 

Le cafe della Societa de propaganda Fide, 
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ftabili te per lo pTeparamento degli Ecclef ía-
fíici per le Mí í i i on i fra g l ' Infedeli , e g l i 
E r e t i c i , fono anche detfe Seminar) . —- \\ 
principale de 'qua l i é quello di R o m a , det-
to , Collegió Jípojiolico, Seminario Apofioli-
co , Seminario P aflórale. Seminario della Pro" 
paganda , & c . V e d i S O C I E T A * . 

S E M I N A Z I O N E , Seminatio, nella Sto-
riá N a t u r a l e ; & c . i ' a t t o di feminare , o d i 
fpargere la fementaj particolarraente quella 
d e ' v e g e í a b i l i . V e d i S E M E , e S E M B R A D O R . 

S ú b i t o che la fe me nza c matura , come 
o í í e rva i l D o t ; Grei®, la Na tu ra prende va-
r j m e t o d i , perché ella fia feminata a dove-
re : non folamente col l 'aper tura d e l l ' ú t e r o , 
ma anche nella fabbrica del femé fieífo. -— 
C o s í , i fe m i di mol te p i an t e , i qual i aífet-
tano un particolar fuo-lo, o fede, c o m e , 
arum, papaver i , & c . fono pefanti e piccio-
] i a b b a f t a ñ z a , fenz' altra cu ra , per cadere 
direttaraente giíi a t é r r a . A l t r i , che fono 
g r a n d i , e leggieri abbafianza per eííer efpo-
fti al ven to , vengono foventeguerni t i d' uno 
O piíi r ampin i per trattenergli dallo fviarí i 
troppo Ion t a ñ o dal ior propio l u o g o : cos í 
i l femé di gariofilata ha un femplice r a m p i 
no ; quello d 'agr imonia , e d'erba d ' oca , 
m o l t i ; ambi i p r ími amando una fponda 
calda , e 1' u l t imo una fiepe per fuo foftegno. 

A U ' incontro, m o l t i femi fono g u e r n i í i 
d'a le , o peone ; parte per p o r t a r ü vía dal
la planta col!'ajoto del v e n t o , quando fo
no raaturi, come quegli di fraffino, & c . e 
parte per rendctgU a t t i a far i l ior voló piíi 
o r n e n di l u n g i , a f í i nché , cadendo inf ierne, 
non vengano ad allignare troppo fpe í l i ; ed 
aíHnché , fe uno viene a mancare d' un buon 
f u o l « , o l e í to , un ' a i tro lo i n c o n t r i . — 
C o s í i graneil i de' pin i hanno T a l e , ben-
ché co r t e , collc qoaii non Volaoo per l ' a r i a , 
ma folamente fvolazZano ful terreno . M a 
quel l i di typha ^ dente di leone ^ e la mag-
gior parte della fpczie lanugmofa , hanno 
numerofe p iume , o peone lunghe , da c u i 
íono convojati per ogni par te . 

A l t r i fono feminat i col l ' eiTere meífi i n 
cert i fcatolini elafttei , e come a m o l l a , i 
q u a l i , quando i r Ipaccarto , o crepano, U n -
ciano il lor femé in coovenienti diftanze : 
c o á i , avendo Tacetofa di boíco una radice 
feotrente , la Natura flima bene di lem nar-
ne i l femé in qualche d j í l a n z a , la qúal opra 
vien 'efegui ta da una coptr ta blanca , robu-

L l l 2 fia, 
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l í a , e t end ino fa , laquale cominciando a fec-
c a r f í , crcpa e s'apre da una banda i a un ' 
i ü a n t e , c violenteraente fi vol ta col di den
t r o a l l ' i n f u o r i . La fcmcnza d i fcoloptndia , 
e d' arfmart a g u í e l o , é fcagl iata , o sbalza-
ta v í a , mediante una m o l l a , avvol ta o le-
gata .interno alio í c a t e l i n o del f e m é . Quan
do la mol la é di ven uta r i g ida , e te ía abba-
ftanza, ella rompe a l l ' i m p r o v v i í o l o í c a t o l i -
no i n due meta', a guifa di piccioie coppe, 
e cos í lancia i l f e m é . 

D i v e r f i modi notabi l i della Sem'mazicne 
fono offervati da a l t r i A u t o r ! : i l Sig. Ray 
accenna , che met t cndof í una quant i tk d i fe
m é d i felce i n un m u c c h i o , fopra un pez-
zo d i ca r ta , le vefcicole feminal i fi fentono 
f c o p p i e í t a r e , e crepare, e con un microfeo-
pio f i vede che i le m i vengono bu t ta t i ad 
una confiderabile diftanza T u n o da l i ' a i t ro . 

I I D o t t . Sloane o í í e rva , che la genzia-
«nella flore caruleo, o foglia d i f p i r i t o , r i -
chiedendo un tempo umido per etfere femi-
na t a , fubi to che la m í n i m a goccia di piog-
gia tocca V e ü r e m i t a de' vafi del femé con 
Vivo í l r e p i t o , e con un fubitaneo f a l t o , fi 
apre da s é , e col mezzo d' una fpezie di molla 

r'fparpaglia i l fuo f e m é . 
Le piante della fpezie cardamina, forza-

no í lor gufcj ad a p r i r í i , e ne lancian fuo-
ra i l lo r femé ad un leggier tscco della 
m a n o . A n z i , i l Sig. R a y aggiugns , che 
le pule d i quefia fpezie impazient i , non 
ib l ame iue crepano ad un leggieriffimo toe-
c o , ma anche fu i r avv i c inamen to della ma-

; i \o per toccar le , fenz'aleun reale conta t to , 
A l t r e piante femioano i lo r fe m i col l ' i n 

v i t a re , mediante i l lor grato fapore e odo-
r e , g l i uccelli apafcerf idi l o r o , ad inghiot-
t i r í i , c s por ta rg l i a t t o r n o ; rendendo elle-
í i o cos í anche piu f c r t t l i i femi ñ e f f i , col 
paífare che quefii fanno pe' corpi d i q u e l l i . 

I n ta l maniera fi f eminano , e fi propa
g a n o le noceraofeade, e i l v i f e h i o . Ved i 
N O C E Mofeara , e V I S C H I O . 

S E M í - O R D I Ñ A T E , n d l a G e o m é t r i a , 
le n í e t a d i delle ordinate o applicate i V e d i 
ORDIIN7ÁTE . 

S E M l P A R A B O L A ^ nella G e o m e t r í a , 
una curva definita dal l 'cquazione, a <m— t 
— ^ m . C0Í1QC ak%'zz.yl i a x i — y * . Vedi 
P A R Á B O L A , e C W R V A . 

í n Semiparabole ym : tJm \'. axm 1: a zm 
— 1 ^ *•-«1 — t9 ovvero. le potenze 
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delle femi-ordinate fono come le potenze 
delle abfcijje un grado» p iu baíTo ; e. gr. ia 
femiparabole cubiche , i cubi delle ordinate 
j ' 3 , e fono come i quadrati delle nbfcijje 
A'2, e ÍS2» 

S E M I - P E L A G I A N I , m a n ó m e ant íca-
m e n t e , e anche al g iorno d' o g g i , dato a 
que i che ri tengono quaiche t in tura di Pda-
g ianismo. V e d i P E L A G I A N Í . 

S. Profpero , in una letrera a S. Agoft i -
n o , g l i chiama reliquias Pelagii . 

M o l t i Let tera t i , pr incipalmente nelle 
Gal l ie , i qual i non voleano arnmettere la 
do t t r ina d i Sant' Agof í ino fopra la Graz ia , 
& c . furo no aecu ía t i di Semi-Pelagianifmo: 
fi chiamarono anche Majf í l iani , o Preti di 
Marftglia , po iché i lo ro errori ebbero la 
pr ima origine in quella C i t t a . 

G a ñ í a n o , ch ' era ñ a t o D i á c o n o di Co-
ü a n t i n o p o l i , e fu pofeia Prete a M a r f i g l i a , 
era i l Capo di queíU Semi-Pelagiani: San 
Profpero , che g l i era c o n t e m p o r á n e o , e che 
lo attaccava aífai v igorofamente , accenna, 
che Caí f iano proecuranelo di tenere non so 
qual mezzo tra i Pelagiani e g l i OrtodoJJi, 
non conveniva né c o g ü u n i , né eogü a l t r i . 

I Semi-Pelagiani) cogli Ortodcj]], eonce-
devano i l peccato p r i g i a a l e ; ma negavano , 
che i l libero a rb i t r io dell ' uomo potefíe ef-
k r e talmente ferito da quefto pescato, en' 
egli non poteffe da sé far qualcofa che po
te fie indurre D i o a fommini f i ra r la fuá gra
zia p iu ad un ' uomo che ad un ' al tro . — 
Infegnavano a l t r c s l , che la grazia , che fal-
va g l i u o m i n i , non veniva lor data di me
ra velonta di D i o , ma fecondo la d i Luí 
eterna prefeieuza , colla quale E i prevede-
va ch i erano quegli che voleano credere in 
L u í . — G o n f e í T a v a n o , che la vocazioae , 
o ehiamata del Vange lo , era g ra tu i t a ; ma 
alio íleíTo tempo aggiugnevano, ch'ella era 
cornune a t u t t i , i n quanto D i o defidera-
v a , che t u t t i foffero í a l v i . — Q u a n t o all 
e le t ior ie , foftenevanoj ch 'e l la dipendeada.-
la no í i ra perfeveranza; non fcegliendo Dio 
alia v i t a eterna che quegli f o l i , i quali per-
feverercbbono nelia Fede. 

S E M I - P R O V A , una prova imperfet ta . 
V e d i PROVA . 

Nel l a Legge Francefe, le depofizioni d un 
femplicc te f t i raonío non fanno che una fe
mi-prova. V e d i - T E S T I M O N I O . 

U t t i l amento d' una perfona morta e í t ; -
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oaató una femi-prova . — In cafi cñormi, 
]a femi-prova fovente determina a far ufo 
¿ella tortura. Vedi T O R T U R A . 

S E M I - Q U A R T I L E , o S E M I - Q U A D R A -
t o , é un' afpetto de' Pianeti, allorché fo
no diílanti Tuno dalPaltro 45gradi , od un 
fegno e mezzo. Vedi A S P E T T O . 

SEMI-QUINTILE , é un' afpetto de* 
Pianeti, quando fono nella diílanza di 36 
gradi Tuno dall'altro. Vedi A S P E T T O , 

SEMT-SESTILE, C S E M I - S E S T O , ovve-
ro S. S. un'afpetto di due Pianeti, in cui 
fono lontani Tuno dall'altro una dodicefi-
raa parte d' un circolo, o 30 gradi. Vedi 
A S P E T T O . 

I I Serni-fejiile fu aggiunto agli antichi af-
petti da K e p l c r ; e, com'eidice, per oíícr-
vazioni metereologiche. 

SEMI-SPINAtO, neil'Anatomía. Vedi 
T R A N S V E R S A L IS dorft. 

SEMITA luminofa , un nome dato ad 
un certo lucido tracto ne' Cieli, i l quale, 
un poco avanti 1' Equinozio di Primavera , 
fi pub vedere nella notte circa le fei ore d' 
Inghilterra, e fi ftende dall'orlo occidenta-
le deirOrizzonte, aU'insu verfo le P le iad i . 

I I Fenómeno é flato oííervato daCaffini, 
e F a d o , i quali entrambi provano, che que
da luce viene diffufa dai due lati del Solé. 
— II fuo fplendore é aífai íimile a cuello 
ííelia via l-atita , o della coda d' una come
ta : fi vede chiaramente in Inghilterra circa 
i principio d'Ottobre, olafinediFebbrajo. 

Fac ió conghiettura, che i corpi, o piut-
tofto la congerie o 1' aggregato de' corpi, 
che caufano quefta luce, fi conforma al Solé 
come una lente; e crede che fia fempre ña
ta la medeíima : ma CaíTmi é di parerc, ch' 
ella nafca da un gran numero di piccoli Pia
neti, i quali circondano i l Solé , e danno 
queíla luce per refieífione ; {limando anche, 
ch'ella non aveífe efiñito lungo terapo pri
ma ch' ei 1' oíTervaíTe». 

SEMI-TONIGA Scala, o Scala de' St-
m t u o n i i una fcala, o fiftema di Mufica, 
confiftente in 12 gradi, o 13 note, nell'ot-
tava, effendo un miglioramento fulla fcala 
naturale o d i a t ó n i c a , coli' inferiré fra ogni 
due note di eífa, un'altra nota, che divide 
I intcrvallo o tuono in due parti ineguali, 
aette Semituoni , Vedi S C A L A , e S E M I -
TUONO. 

L'ufo di quefta fgala é per quegli ííru-
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mentí, che han no fuoni fiífi, come l'ór
gano, l'arpicordo, &c. i quali fono eflre-
mámente difettivi ful piede della fcala na
turale o d i a tón ica . -—Perché, i gradi della 
fcala eífendo ineguali, da ciafeuna nota al
ia fuá otíava v' é un'ordine differente di gra
di : di modo che da ogni nota non poffia-
mo trovare ogni intervallo in una ferie di 
fuoni fiífi : i l che nulladimeno é neceífa-
rio, affinché tutte le note d' un componi-
mento di mufica portato per varié chiavi, 
poffano trovarfi nel lor giufto tuono, o af
finché la ftefs'aria poífa incominciarfi indif-
ferentemente ad ogni nota, come pub eífer 
neceífario per accomoJare alcuni flrumenti 
ad altri , od alia voce uraana, quando han-
no da accompagnarfi i'un i'altro inunifono. 

Cominciando la fcala d ia tónica alia nota 
piü baíía, eífendo prima rcgolata fopra uno 
ürumento, e diílinte le di lei note coi lor 
nomí a. b. c, d. e. f . g ; le inferí te note, o 
femituoni, fi chiamano not tef i t t iz ie , e pren-
dono i l nome o lettera al di fotto con un 
H come c ^ detto c diefis; fignificando, 
ch'egli é un femituono piü alto che il fuo-
no di c nella ferie naturale ; ovvero quefto 
fegno detto un bemolle, col nome del" 
la nota di fopra, fignificando, ch'eglié un. 
femituono piü baífo , Vedi B E M O L L E , e 
DIESÍS . 

Ora ~-| e ~ r eífendo i due femituoni, 
in cui fi divide il maggior tuono ^ e | - | e 
~~ , i femituoni , in cui i l tuono minore 
íi divide i tutta i'ottava ftara come nel fê  
guente /chema , ove le ragioni di ciafcuti 
termine al piü vicino, fono feritte a mo
do di frazione infra loro al di fotto . 

Scala de' S E M I T U O N I . 

f^c^b . d , d & e . f . f $ g . g #.^. Ük.b.ee 
X 1 128 1 S a .4 t S i 1 8 1 5 i i a 4 i_3 1 a 8 i ^ 
I (5 1 3 5 16 25 16 13 5 I 6 I 6 a S l ó » J S 16 

Peí nomi degf intervalli in quefta fcala 
fi pub confiderare, che come le note aggiun-
íe alia fcala naturale non fono deftinate ad 
alterare la fpezie della melodía, ma la la-
íciano fempre d ia tón ica , e folamente ne cor-
reggono alcuni difetti che nafeono da quai-
cofa di foreftiere all' uffizio della fcala di mu
fica , cioe dal fiífare e limitare i fuoni : noi 
veggiam la ragione, perché fi connnuino i 
nomi della fcala naturale, facendefi folo una 
diñinzioos di ciafcuüo in maggiore e rainQ-
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r e . — C o s í 1' in terval lo d ' u n femituono íí 
chiama feconda minore ; d i due í e m i t u o n i , 
feconda maggiore ; di tre f e m i t u o n i , terza m i 
nore ; d i q u a t t r o , terza maggiore r & c . 

A b b i a m o una feconda fpezie d i ¡ c a l a fe-
mitonica da un 'a l t ra d iv i í ion t í deir ottava in 
í e m i t u o n i j la quale íi fa coi prendere un 
m e z i o a r m ó n i c o tra g l i eftremi del m a g g í o -
r e t mino r tuono della fcala na tura le , che 
lo d ivide i n due femituoni quafi egua l i . — 
C o s í i l tuono maggiore 8 : 9 é d iv i fo i n 161 
17 , e 17: 18; ove 17 ¿ u n a divif ione arit
m é t i c a , rapprefentandofi dai numer i le lun-
ghezze delle corde ; ma fe cf l i rapprefenta-
no le v ibrazioni , le lunghezze delle corde 
fono rcc iproche, m e y come 1 : 16 : | - , i l 
che met te i l femituono maggiore j - f v ic ino 
alia parte pm b a ñ a det tuono ; e i l minore 
~-| v ic ino alia piü a l t a , i l ch' é la proprie
t a della divifione a r m ó n i c a . — N e l l o fleflb 
modo i l tuono minore 9 : 10 é d iv i fo nei due 
femi tuoni 18: 1 9 6 1 9 : 2 0 , e t u t t a 1'Ot
tava fía c o s í : 
e . c $ . d * d e . f . f . g - g . . a . .6,c 
I 6 I 7 I 8 I 9 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 1_6 I 7 I S 
1 7 1 8 1 9 7 . 0 1 6 ^ 7 1 & 1 9 a o 1 7 1 8 16 

I I Sig. Sa lmón dice nelle T r a n í a z i o n i F i -
lofoficbe y che d i quefía fcala egli ne ha fat-
to fpe r imen to , davanti alia Societa Rea le , 
fopra delle corde, efattaraente i n q u e ñ e p r o -
p o r z i o n i , le quali davano un perfetto con
ce r tó con a l t r i fírumenti, toccati dalle m i -
g l i o r i m a n i . — I I S'ign. Malcolm aggiugne, 
che avendone calcolato le r a g i o n i , per fuá 
propia foddisfazione, ne ha t rovato i n loro 
p iu d i falfe r che nella fcala precedente ; ma 
i loro errori crano notabi lmente m i n o r i , i l 
che fe rv í d i compcnfo. 

S E M I T U O N O , nella M u f i c a , uno deT 
g r a d i , o ín te rva l l i cencinni delle concerdan-
z e . V e d i GRADO, e CONCORDANZA . 

V i fono tre gradi , o m i n o r i í n t e r v a l l i , 
mediante i qual i un fuono pub muoverfi i n -
su , e i ag iü fucceíTivaraente da u n ' c ñ r e m o 
di una concordanza a l l ' a l t r o , e non oftante 
produrre una vera m e l o d í a ; e col mezzo de" 
q u a l i , parecchie voci e fírumenti fono capa-
ci della neceífaria var ié ta in paliando da con
cordanza a concordanza . — Q u e f í i gradi fo
no i l tuono maggiore , ed i l m i n o r e , e i l 
femituono . La ragione del p r imo é 8: 9 ; 
quella del fecondo, 9: 10. V e d i TUONO. 

L a ragione del femituono ¿ 1 5 : 16, la fuá 
efíenfione é cinque comme; i l qual in terval-
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lo ñ chhms: femituono , non p e r d í ' egll §L 
g e o m é t r i c a m e n t e la meta dell ' u n o , o 1' ai . 
tro t u o n o , mentr ' egli é d i p iu ; ma perché 
g l i viene alquanto v i c i n o . Si chiama anche 
femituono naturale , e femituono maggiore 
p e r c h ' é p iu grande che la parte eh 'e i l a í tu 
indietro , o piu che i l fuo cempiraento ad 
un t u o n o , i l ch' é quat t ro comme,- — G l i 
I ta l i an i lo chiamano feconda minore,-
V e d i SECONDO . 

Ciafcun tuono della fcala diatónica é d i 
vifo in maggiore e minore , ovvcro In femi ' 
tuono naturale y e artifiziale . I I Sig. Malcolm 
o í íe rva , ch' egli era cofa aífai naturale di 
penfare ad una d i r i f ione di ciafcun t u o n o , 
dove 15 : 16 dovrebbe eíferc una parte in 
ciafeuna divifione , po iché cffendo queí lo una 
parte neceífar ia ed inevkabi lc della fcala na
turale , prontamente occorrerebbe qual gra
do acconcio , e tanto piu , che non t loma-
no da un'efatto mezzo tuono . I n effet to, i 
femituoni fono talmente quafi eguali , che in 
pra t ica , a lmeno , fulla maggior parte degli 
í t r a m e n t i , íi contano per egua l i , d i modo 
che non íi fa alcuna d i ñ i n z i o n e i n maggiori 
o minori . 

Quef í i femituoni íi chiamano note fíttizie, 
e rifpetto alie naturali fono efpreífi con ca-
ra t te r i de t t i B emolí i e D i c f i s , V e d i BEMOL-
L E , e DIESIS, 

I I lor ufo é di rimediare ai dífet t i degü 
ftrurnenti , i qua l i avendo i l o r fuoni fiífi 
non fi po í íono fempre ía r corrifpondere alia 
fcala d i a tón i ca . V e d i S C A L A . 

C o l mezzo d i quefíi abbiamo una nuova 
fpezie d i íc;;la , detta Scala Semi-tonica . 
V e d i SEMrTÓNICA . 

S E M P L I C E , Simplex, qualcofa non m i -
fía , o compofta : nel qual íenfo la parola fía 
oppofta a compoflo. V e d i COMPOSTO. 

G l i E í e m e n t i fono corpi femplici , dalla 
compofizione de' qual i nafeono tu t t ' i corpi 
m i f l i . V e d i ELEMENTO , cCoRPO . — Qu in -
di anche 

SEMPLICE Jffezione. V e d i l ' A r t i c o l o AF-
FEZIONE . 

SEMPLICE F o r m a . V e d i FORMA. 
SEMPLICI M o d i . V e d i MODO . 
SEMPLICE Necejfith. V e d i NECESSITA . 
SEMPLICE Oppoftzióne. V e d i OPPOSIZIO-

NE. 
SEMPLICE Guf lo . V e d i GUSTO. 
SEMPLICE F¿/ícw£r. V e d i VISIONE. 

I n 
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Tn G e o m e t r í a íi d ice , !c d imoi l r az ion i 'le 

jiw ¡femplici fono le m i g l i o r i : le macchine 
je ptó femptid fono le pií i flimate . V e d i 
^ÍACCHINA, SCC. 

Nel la Farmacia v¡ Tono de' rimedj fem-
flmr * compoftii : i p r i m i de' qual i fo-
glionó preferirfi agli u l t i r a i . V e d i R i M E ' 
p í o , e MEDICINA . 

SEMPLICE Diach/lon . V e d i P A r t i c p l o 
PíACHYLON. 

SEMPLICE Viacodium . V e d i D i A C O-
p I U M . 

SEMPLICE Diamorum. V e d i D i AMORDM , 
.SEMPLICE Diaprunum . VecTi DiAPRU-

SEMPLICE Dropax. V e d i DROPACE . 
SEMPLICI Fomemazioni , V e d i FOMEN-

TAZIONE. 
SEMPLICE Idrcmele. V e d i TDROMELE. 
SEMPLICE Oxymd. V e d i OXYMEL, 
SEMPLICI Acgne. V e d i hcQph . 
I n G r a m á t i c a abbiamo parole femplíci, o 

p r i m i t i v e ; e parole compofte , le quali han-
no qualche p a r d e ó l a a loro aggiunta . V e d i 
P A R O L A , PRIMITIVO , & c . V e d i anche 
•SENJENZA. 

N e l l a Ghtrisprudenza, d i ce f i , una fem-
flice donazione, ín oppofizione ad una m u 
tua o reciproca: una vendita femplice, i n 
oppofizione a quelia che íi fa con una rifer-
va della facolta di rifeatto : omaggio fem-
plice, i n oppofizione a omaggio l i g io . V e 
di OMAGGIO , & c . 

SEMPLICE Avaria. V e d i T A r t i c o í o AVA-
RIA. 

SEMPLICE Beneficio. V e d i BENEFICIO. 
SEMPLICE Chana. V e d i CHARTA. 
SEMPLICE Chiefa. V e d i C H I E S A . 
SEMPLICE Dcpefito. V e d i DEPOSITO. 
SEMPLICE Stato, o Beni. V e d i STATO. 
SEMPLICE Feudo. Ved i F E U D O . 
SEMPLICE Forza. V e d i FORZA . 
SEMPLICE Rifegna. V e d i RISEGNA . 
SEMPLICE Vaffdlaggio , V e d i VASSAL-

LAGGIO . 
SEMPLICE , nella B o t á n i c a , é un neme 

gnura le dato a tu t te Terbe , e le piante ; 
come avendo ciafeuna la fuá p a r í i c o l a r v i r -
t # , con cui ella diviene un r imedio fem-
plice. 

I femplici portati dal Levante , e dalle 
Indie O n e n t a l i , non erano cc i iü fuu t i i n Eu
ropa , che circa l'anno 1200. 
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6EMPLICI F'mi. V e d i r A í t l c o l o F IORE. 
SEMPLICI Anomali , o Anomdia. V e d i 

ANOMALÍA. 
SEMPLICI Fojftli. V e d i FOSSILE . 
SEMPLICI Glandule . V e d i GLÁNDULA . 
SEMPLICE Ulcera. V e d i U L C E R A , 
SEMPLICE Fquazione , nelP A l g e b r a , h 

un ' equazione in cui la quan í i ck ignota ¿ fó
r m e n t e d 'una dimenfione. — E . gr. x ~ 
{a-\~b): 2. Ved i EQUAZIONE. 

SEMPLICE F i a m a . V e d i l ' A r t i c o l o FIAN-
GO, 

SEMPLICE Frazione. V e d i FRAZIONE» 
SEMPLICE Moto. V e d i MOTO . 
SEMPLICE Péndulo. V e d i PÉNDULO. 
SEMPLICI Quadratiche. V e d i Q u A ORÁ

TICA . 
SEMPLICI Quantitadi, ne l l ' Algebra , fo 

no quelie che hanno un folo fegno: come y 
2 a , ovvero — 2 ¿ . 

Con che ñ a n n o oppofte a quanti tadi com
pof t e , le quali hanno parecchj f egn i : co-
m e , ¿ í - f ~ ^ j o v v Q í o d — ff-f-ó» V e d i COM
POSTO . 

SEMPLICE Surdo. V e d i F A r t i c o l o SUR-
DO-. 

SEMPLICE Tanaglia. V e d i T A N AGLI A. 
SEMPLICE R u s t a . V e d i RUOTA . 
SEMPLICE , nella M u f i s a , é pr incipalmen

te ufato in oppofizione a doppio; e tal v o l -
ta ad un comporto di v a r i é parti , o figure 
d i diíTercnte va lo re , &.c. Vedi DOPPIO , e 
COMPOSTO . 

SEMPLICE Cadenza, é q u e l l a i n cui l e ñ ó 
te fono tu t te eguali per tu t t e le p a r t í . V e 
d i CADENZA . 

S E M V L I C I Concordanzefono que l le , nel-
1c qual i fentiamo almeno due note in con-
fonanza ; come una te rza , c una quiata ; e 
per confeguenza , almeno tre p a r t i . V e d i 
CONCORDANZA. — Quefta, o é fatta i m -
mediatamentc , e fi chiama triade armónica; 
o in un modo piu r e m o t o ; c i o é , qtiando i 
f u o n i , che non fono d i b a f í b , fono una o 
due ottave p iu a l t i . —Quef ta diftanza non 
fa alcun catt ivo effetto nella t e rza ; ma lo 
fa nella quinta ; c generalmente parlando, 
quanto piu vicine o piu imraediate forto |e 
concordanze, ahrettanto ne fono m i g l i o r i » 

Si dice anche, C fempliceo p i ano , i n op
pofizione a c accentuato. 

SEMPLICE Comrappunto, é una compofi-
zione armónica, nella quale fi mette nota 

coa-
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contra nota; ínopp&fizwwae a c o n t r a p p u n í o 
figurativo. Vedi CONTRAPPUNTO. 

SEMPLICE Dief is . Vedi TArtieolo DÍESXS. 
SEMPLICE Fuga, o Imitazione SEMPLICE , 

é quando una parte imita il cantare di un' 
altra per qualche mifure. Vedi IMITAZIO
NE , e FUGA. 

SEMPLICE Armonía. Vedi rArticolo A R 
MONÍA . 

SEMPLICE Intervallo. Vedi INTERVALLO » 
SEMPLICI Suoni. Vedi SUONO . 
SEMPLICE Triplo. Vedi T R I P L O . 
SEMPLICE Scherma. Vedi SCHERMA. 
SEMPLICE Ifioria. Vedi ISTORIA . 
SEMPLICE ÍW/O. Vedi S T I L O . 
SEMPLICE , fi dice anche per uomo, o 

cofa fchietta , e fenza artifizio . — E per 
nomo inefperto, foro, fenza maíizia, 

S E M P L 1 F I C A R E , preíTo gil Inglefi W 
p l i f y i n g , in materie EcclefiaíHche, fi é ' i l le
var via da un Benefizio una cura d' anime, 
€ difpenfare i l Bcneficiato darefidenza. Ve
di BENEFICIO, e CURA. 

Parecchj Benefizj, che fono fíatí fempli-
ficati, richieggono ora la refidenza; ed un' 
infinita d'altri, che richiedeano refidenza, 
fono fiati femplificati) cíoé refi femplici. 

Aicuni ufano la parola femplificare in un. 
íígnificato piü eñefo, f/o^, per accorciare 
una relazione, &c. o lévameogni cofa, che 
non é precifaraente neceflaria : quando la 
materia , od it fatto fara femplificato , e fpo-
gliato delle fue vane ed inutili circoflanze, 
la Corte ved n i , &c. 

SEMPRE-VERDI, una fpezle di piante 
perenni, checontinuano la lorverdura, fo-
glie , &c. tutto Panno. Vedi PERENNE, 

Di quefle, i Giardinieri Inglefi ne con-
•íano dodici, aíte a quel Clima, i ' 
alaterno, i l corbezzolo, i l lauro, i l boííb, 
la fcopa, i l ginepro, i l laurujiino, la filli-
jea , la pyracantha, o fpina fempre verde, 
i l liguftro verde Italiano, e i l taflb, o ñaf
io . Vedi ANNUALE Planta, 

SENA, o SENNA , nella Medicina, una 
foglia purgativa, aíTai adoperata in beve-
raggj purganti, ed in akre compofizioni per 
tal! eftctto. 
g L ' a r b u ü o , che la porta, fi coltiva in va
ríe parti del Levante, e crefce alPaltezza 
di chique o fei pitdi: ei manda fuori rami 
legnoíi, guemid di fqglic da una banda: i 
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fuoí nori fono g i a l ü , i l fuo f ruí to ¿ una IQR̂  
pa piatta verdiccia, contenente varié ceL 
lette di femi, che raífomigliano a'granelli 
d'uva. i—Alcuni Medici preferifconoqueílc 
loppe alie foglie ílefle. 

Evvi puré una fpezie di Sena, che crefce 
all'intorno di Firenze ; ma ell'é inferiore 
a quella di Levante , come gl'ítaliani me-
defimi lo confeffano. I I Padre Plum'ter fa 
menzione di una terzaforta, che nafcenell* 
Ifole Antille. 

I I Sr. Lemery difiingue tre forte di Sene* 
del Levante: la prima portata da Seyda ^ 
chiamata Sena ¿C Appalto, cioé, Sena di 
Dogana, a cagione del dazio che fi paga al 
Gran Signore peí privilegio d'eftrarla da1 di 
lui Stati: la feconda viene da Tripoli: la. 
terza fi chiama Sena di Mocha, 

La migliore di queíle forte é la prima, 
la quale Pomet vuole che noi fciegliarao, 
in foglie ftrette , d'una gratidezza raoderata, 
di figura fimile airefiremita d'una picea, 
d'un color verde pallido , di un'odore pu-
gnente , dolce al tatto, &c. 

La Sena di Tripoli tiene il fecondo luo-
go in bonta: la fuá diíferenza da quella di 
Ssjtda, confifte nel fuo colore, c h ' é verde; 
nel fuo odore, ch'é aííai debole; ed in una 
certa afprezza, o rozzezza , che in eíTa íi 
difeopre col tatto, 

Oltre quefte tre forte di Senâ  e le \or 
loppe , i Droghieri vendono la polvera che 
fi trova nel fondo delle baile, la qual'é un* 
aflai povera mercanzia, ma puré aíTai m i 
gliore di quella che chiamano Sena piccola-,, 
che viene infierne colla Sena nelle baile, 
adoperandofi per imballare, e la quale mol-
ti tengono per una pianta di niuna v'mh» 
meíTa dentro le baile a cafo, o al piíi, per 
accrefeerne i l pefo, 

I I Dx. Quíncy oííerva, che la miglior Se
na, che d'ordinario fí trovi nelle botteghe, 
é quella che ha le foglie piü acute, el'odo
re piía frefqo: i l lucido del fuo colore, ela 
vivacita del fuo fapore, indicano puré la 
fuá bonta; perché quand'ella ha perduro i l 
fuo odore, e diventa bruna, é buona dap-
poco, 
|;; La Sena, fu bit a preía, é atra a nauíea-
re lo ftomaco; e percib, fe vi fi aggiugne 
un poco di cinnamomo, o una dramma o 
due della fuá acqua diítillata, ella paífa con 
minor rnale. 

QueíP 
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QucíV é efattamente conforme ai fent í -

j^ent i di Ludovico , i l quale d ice , che la 
qusü t a purgativa d i queft 'crba rifiede n e l d i 
Ie¡ fucco m u c e i l a g g i n o í o ogommofo ; i l qua
le} quanto piíi é d i v i í o , canto men da d i 
dolore nella fuá operazione. 

Rulandus crcdeva una qualita fudorifica 
pella Sena') cd in conformita la ordinava i n 
alcune cornpofizioni per tale e f í e t t o . 

S E N A P E , e Senapa, erba n o t a , i l cui 
femé é m i n u t i í l i m o , e d ' a c u t i í í i r a o fapore. 
Vedi MOSTARDA . 

S E N A P I S M O , * 5 I N A n i 2 M 0 , 5 , n c l -
la Farmacia, una medicina efierna, in for
ma di cataplafrna, o imp ia f t ro ; cempoflo 
principalmente di fenapa polverizzata 5 e 
mefcolata infierne con polpa di f i c h i ; ov-
verocon brionia , a g l i o , c ipo l l a , n a ü u r c i o , 
euforb io , ranuncolo , o fimili. 

* La parola e jormata dal Latino ^ finapi, 
o dal Greco a^ctvi-, jsnapa\ 

I I Senapifmo eccita una roffezza, un ca
lo re , un tumor p ru r ig ino fo , e t a lvo l í a una 
bolla o ve íc ica nel l uogo , ov'egli é applicato. 

I Senapismi erano anticamente a (Tai r i -
cereati ; e fono tut tora i n uío per g l i mal i 
inveterati della tefta; per fluííloni d i lunga 
cont inuazione, & c . 

S E N A T O , SENATUS, un ' aífemblea o 
concilio di Senator i ; c i o é , de' pr incipal i 
abitanti d' uno S ta to , che hanno parte nel 
Governo. V e d i SENATORE , 

T a l i erano i Senati di R o m a , e d i Car-
tagine, & c . fra g l i A n t i c h i j e t a l i fono i 
Senati d i V e n e z i a , di G e n o v a , & c . fra i 
M o d e r n i . V e d i REPUBBLICA . 

I I Senato de l fant ica Roma e r a , f r a tu t -
t i g l i a l t r i , i l piíi r inomato , in terapoche 
fioriva lo fplendore della Repubbl ica . I l Se
nato Romano non e íe rc i t ava alcuna g iu r i fd i -
xione contenziofa : egíi deftinava i G i u d i -
c i , fcelt i nel ^ « a í o , o fra i Cava l i e r i ; ma 
non s1 abbafsb mai a giudicare d 'a lcun pro-
ceífo, in C o r p o . — I I Senato concertava le 
materie di Guerra i ñ a b i l i v a ch i aveífe a 
comandar g l i E f e r c i t i ; mandava Governa-
lor i nelle Prov inc ie ; o rd inava , e difponeva 
delle rendite della Repubbl ica . — N o n r i -
fedeva pero P intero poter fovrano nel Se
nato : non potendo quefto eieggere M a g i -
n r a t i , fare L e g g i , né decidere della Guer
ra, o della Pace, fenza chiamarvi a confu í ' 
ía j l P o p ó l o . 

Tom, VIL 
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S o í t o gl1 Impera to r i , quando i l Señalo 

divenne fpogiiato della raaggior parte deg l l 
a l t r i fuoi o f f i c j , comincib a i afcokar le 
caufe. Per quelle di rainor confeguenza de-
ñ i n a v a Giud ic i pa r t i co la r i ; l ' a l t r e , foprat-
í u t t o le caufe c r i m i n a l i , le riferbava al fuo 
propio efarae, per giudicarle egli fíeífo i t i 
C o r p o , e fovente i n prefenza dell1 Impera-
t o r e , QueíV era per tener le tefte del Sena
to lontane dagü aífari d i S ta to . Nerone i n 
o l t re c o m m i í e al Senato i l giudicio di t u t t i 
g l i appelli : ma q u e ü o n o n durb lungo t em-
p o ; né no i ne t rov iamo alcuna traccia i n 
alcun iuogo , fuorché nella 2da. N o v e l " 

id . 
I l Senato fi radunava in cert i g lo rn i fta-

b i l i t i , cioe ©rd ina r i amen te nelle Calende, 
N o n e , e I d i di ciafcun mefe : i d i lu i con-
gre í í i í i raordinar j erano in quakhe al tro 
g i o r n o , quando i l C o n f o l e , i l D i t t a t o r e , 
od i l T r i b u n o , flimava bene di convocar
l o . I I luogo dell ' a l íemblea era , o i 1 T e m 
plo della Concordia alia Porta Capuana, o 
nel T e m p l o di Bel lona. — I I Confole pre-
fedea come Capo del Senato, V e d i CON
SOLÉ . 

S i n ' a l tempo d ' A u g u ñ o , fi apriva fem-
pre i l Senato con un fagrifizio : ma quel 
P r inc ipe , i n luogo d i quefto, í h b i l i , che 
ciafcun Senatore, prima d i prendere i l fuo 
p o l l o , offeriífe v ino ed incenfo sul l 'a l tare 
di quel D i o , nel cui T e m p l o fi raduna-
v a n o ; e preftaífe g iu ramen to , ch' egli v o 
lea dar i l fuo voto fecondo la fuá cofeienza. 

Halicarnaffeus, ed a l t r i A u t o r i , fanno 
menzione , come d ' u n gran difetto nell* 
autor i ta del Senato Romano , d i che non. 
avefs 'cgli neífuno fotto i l fuo c o m a n d o , 
per efeguire i fuoi o r d i n i . Qu ind i i l m í 
n i m o T r i b u n o era padrone d' i m p e d i r é i 
d i l u i D e c r e t i ; e percio p u r é , quando i l 
Senato dava i fuoi o r d i n i ai C o n f o l i , ed 
ai P r e t o r i , ei lo facea con una fpezie d i 
fommiff ione , fiéis ita videatur; fe lo ÍH-
mano a propofi to. 

S E N A T O R E , SEN ATOR , un membro de i 
Senato. V e d i SENATO. 

V erano due ord in i o gradi fra la N o -
b i l t a Romana j quello de Senatori, e quel-
10 át Cavalieri: dopo quefti due, veniva 
11 P o p ó l o . — I p r i m i cento Senatori furo-
no ftabiliti da R o m o l o , e chiamati Panes y 
P a d r i . — I n tempo dell ' uniooe co' Sab in i , 

M m ra Ro>« 
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Rorr o l o , o come a l t r i d i c e n o , T u l i o . , sg-
giunfe un fecondo centinaio di Senatoria 
det t i Paires majorum gentium per dif t in-
guer l i da un terzo centinaio de 'n iedef imi , 
aggiunto da T a r q u i n i o i l M a g g i o r e , o 1' 
.Aót ico ? e chiamat i Paires minormn gen-
tium, Padri del l 'ordine infer iere . V e d i PA-
T R E S , 6 CONSCRIPTÜS . 

II numero ÓQ Senatori non era fiíTo: in 
tempe d i Gracco erano 600; e in tempo 
delie Guerre C i v i l i , erano r i d e t t i a 300. 
G i u l i o Cefare ne aumento quel numero fi
no a 800 , ovver 900 j ed Augufto l i r i í i -
rb d i nudvo a <5oo, 

L a fcelta Senatori appartenea dapprí-
ma ai R e , apprefloai Con fe! i , i n d i a ' C e n -
f o r i , í quali nel lor Cenfo o r iv i í ta ad ogni 
qu in to a n n o , f labil ivano nuovi Senatori in 
luego de' m o r t i , o degradan : finalmente 
cadde in mano d e g l ' I m p e r a t o r i , 

Quantunque , per lunghi anni , non fí 
elevaffero aíla d igni ta Senatoria, che le per-
fone le pih co íp icue per la lor prudenza, 
& c . nulladimeno ebbefi pofeia qualche r i -
guardo alie lor f a e o í t a d i , ed a v e r i , per t i -
more che la d igni ta non veni í íe dalla pover-
ta a v v i l i t a . — P e r avere la digni ta Senato
ria, fi richiedeva una rendita annuale di 
800, ooofeflerzj, i l che monta a circa6ooo 
i i re Inglefi . La meta tanto fi richiedea pei 
Cavaheri . I Senatori che dicadeano, e re-
fíavano al di fot te d' una tal r end i t a , era-
no fcar ta t i , e fcancellati dalla lifia da lCen-
for? , 

I Senatori venivano d 'o rd inar io fcelt i fra 
i Cava í i e r i , , o fra quell i che aveano fofte-
nuto le principal i car iche. — A l i a prima i 
M a g i f l r a t i fi formavano interamente di Se-
nateri \ onde T á c i t o ch i ama va i l Senaío , 
Seminario di tinte le dignita: ma dopo ch ' 
j l Popólo fu a rnmeí lo alie M a g i ü r a r u r e , íi 
prendeano i Senatori dal numero di q u e g ü , 
che aveano foílenuto quelle car iche, ben-
Qhh prima foífero plebei . 

I Senatori conduceano feco loro i proprj 
figHuoíj in Scnato, per informargl i per tem
po degli affari dello Sta to: benché i lor fi-
gíiuóVi non v i ave í íe ro entratura che all 'eta 
d i 17 a n n i . V e d i E T A \ 

A i c u n i fanno una dift inziooe tra i Sena
tori : okre i Senatori, a' quali era permeífo 
d i parlare, e íi demandava i l lor parercj 
ye n'era degli a l t r i , i qual i fenza par lare , 
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o fenza efíer mal í ich ie i l i ciel l o rg íüd iz lo 
aveano folo da feguire l 'oppinione di que. 
g l i , c h ' e í í i ñ i m a v a n o i pi i i r ag ionevol i , e 
quindi íi chiamavano pedarii. A. Gel l io ci 
da un ' a l t r a nozione dei pedarii, e dice, 
che s'appeilavano cosí quegli , che non 
avendo mai avuto 1' impiego d i Magiftrato 
C u rule , erano obbl igat i da n daré a piedi aí 
Senato. 

A i íoli Senatori jera, permeí fo di pottare 1' 
abi to detto latus clavas. V e d i L A U C L A -
V I U M . 1—Eglino aveano i l d i r i t t o di ftar 
f e d u t i , e d'efTer portat i i n fedie c u r u l i , 
per af í idere alie Commedie ed agH Suctta-
c o l i , n e ü ' o r c h e í l r a ; alie Fe í te d e g l ' í d d i i , 
& c . T u t e ' i quali pr ivi legj fu reno riferbati 
a quei t a i j , che A u g u í l o ( nel la r i forma c l r 
ei fece del Senato troppo numerofo di Gia* 
l io Cefare) ebbe a l icenziare. 

Fu dato loro i l nome di Senatori, c i o é , 
uomini vecchj, ad imitazione de 'Grec i ^ che 
chiamavano i l lor Senato yípua'tu. COSÍ quan-
do gi i Ateníef i radunavano i l Popólo per 
confultare fopra g i i affari del Pubblico , gli 
Uf i z i a l i non citavano a l t r i , che q u e g ü ch' 
erano dell ' etU di cinquant ' anni . G l i Eg i z j , 
e i Perfiani feguirono lo íleífo efempio, do
po g l i E b r e i . I Lacedcraoni , e i Cartagi-
nefi non riceveano a lcuno, che non foífe 
a l l ' eta di feífanr' ann i . 

S E N A T U S C O N T S U L T U M , un voto, 
o rifoluzione del Senato R o m a n o , pronua-
ziato su qualche q u i í t i o n e , o punto di leg-
ge , a l u i p r o p o í l o . V e d i S E N A T O , 

1 Senatus confulta faceano una parte del-
)a Lcgge R o m a n a , quand'erano paíTati. Si 
depofitavano nel T e m p l o di Cerere, í'otto 
la cuftodia degli E d i l i , ed in fine por ta t i , 
dal Cenfore , ' a} T e m p i o della L i b e r t a , e 
ripoíl i i n un ' a rmar io detto r ¿ 7 ^ / f l r / ^ . Ve
di C i v i L E Legge. 

S E N E C A , V e d i 1'articolo G O M M A Se-
nega, 

S E N E S C H A L . V e d i S E N I S C A L C O , 
S E ' N J C I , tumo re , ovvero enfiato, nel-

le pa r t í gat«íielefe della go la . 
SENTOP Í , S É N I O R E S , nella Storia E-

brea, erano le perfone le piíi confiderabOi 
per eta , fptrienza , e v i r tü , fra Tantico 
P o p ó l o . — N o i í e g g i a m o , che Mosé con
v o c ó i Seniori del P o p ó l o , e g l i informo di 
quanto i l Signore avea comandato. 

Lungo tempo dopo, quei che teneano t 
p r i -
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p n w i poíH nelle Sinagoghe, foíeano eífeí' 
chiamati Zekenim , i piu anziani y i n imi '" 
íazione dei 70 Anziani f o Seniori, i qua l i 
JVlosé ñabil í : per G i u d i c i del Sanhedrin , V e 
di S A N H E D R I N . 

I I Prefidente, o C a p o , avea i n un mo
jo particolare i ' appeliagione di Séniore , ef-
fendo , per cosí d i r é , Decanus Seniorum¿ 
0ecano á € pin anzianiy o Seniori * 

Nel le aíTerablee d e ' p r í m i t i v i C r i f t i an íy 
quei che í e n e v a n o i l p r imo luogo , od era-
no del p r i m , o r d i n e , aífunfero la denomina-
2Íone di Presbyteri i o Seniori. Pe rché la pa
rola prcsbyteri, la quale occorre si í r e q u e n -
í e m s n t e nel Vecchio T e í k m e n t o , e la qua
le inchiude egualmente si V e Ico v i che Sa-
cerdoti , fignifica propriamente Seniori:, Si 
veggano le OíTervazioní del SrjSmotoía'$t& 
di c i b , nel fuo Supplement aux Ceremonies 
des Juifs * 

I I Prefidente, o V e f c o v o , come queg l í 
era i i Capo de' Seniori y aííunfe parimen-

te la denominazione di Séniore : ond' é , che 
fiel N u e v o ie f tamento i l neme di Vefcovo 
é fovente confufo coa quello df Presbytere* 
Vedi V E S C O V O , e P R E S B Y T E R . 

Per la íleíTa ragione i l Conc i l i o delle p r i 
me Chiefe ch íamavaf i Presbyteriumy o Con
cilio Seniori y ove ií Vefcovo prefedeva 
in quali ta di p r imo Séniore, avendo i l fuo 
/eggio nel mezzo degii a l t r i ^ w / o r / . I P r e t i , 
o Seniori, che fedeano preífo di l a r , aveano 
cíafeuno la fuá fedia d a G i u d í c e ; per la qual 
ragione fi chiamano dai Padr i , AJpJfores E -
ftfcoporum. N o n fi facea cofa alcuna d' i m -
portanza, che pr ima non foífe ftata efarai-
nata e r i foluta in q u e ñ ' a í f e m b l e a , i n cui i ! 
Vefcovo non facea che un fol corpo cogli 
aítri Scmori, o P r e t i ; poiché la g íur i fdiz io-
ne, che ora chiamiamo Epifcopale , non d i -
pendeva allora dal Vefcovo f o l o , ra a da t u t t ' i 
Seniori y fopra de 'qua l i egli era Prefidente. 
Vedi V E S C O V O . 

S E N I O R I , che g l ' I n g l e f i chiamano E ' l -
áerS) nella difcipí ina Presbiteriana . V e d i i " 
articolo E L D E R S . 

S E N I S C A L C O , S E N E S C A L L U S , in I n -
giefe Sene/chai, un norae anticamente ufa-
to per un Maefiro di Cafa , o Maggiordo-
m o : formato dal Tcdefco find, cafa o fa-
« n g l i a , Qfca lc , f e rv i tore . V e d i M A G G I O R -

Cos í i l Senifcalco d' un Signore ( L o r d ) 
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o d ' u n Barone, é i l di l u i M a g g í o r d o m o , 
o B a l i v o , che tiene le di l u i C o r t i , e ma-
neggia le d i l u i Te r r e p a t r i m o n i a l i : i l Sot-
to-Senifcalco {Sub-fenefchal} é i l d i l u i S o t -
to -Maggiordomo .• 

I l Gran Senifcalco d5Inghi l te r ra , é i l g r a n 
M a g g i o r d o m o d ' I n g h i l t é r r a , high Senefchal: 
i l Gran Senifcalco del la Cafa del Re ( high 
Senefchal del hotel du Roi") é i l Maggiordo-
mo della famiglia o domeftici del R e . 

G l i A n t i c h i ufavano ií te rmine Senefcal-
lus i n d i í f e r e n t e m e n t e con quello áiDapifer, 
donde fiamo ficuri, c h ' e g ü fignifica M a g -
g i o r d o m o . V e d i S T E W A R D , e D A P I F E R . 

S E N O , i E s t ü A R i u M , . nella G e o g r a f í a , 
un braccio , o porzion di raare, ^he s ' i n -
í inua per buon t ra t to dentro t é r r a ; fpezie 
di G o l f o . V e d i MARE. 

T a l ' é i l C a n a í e di Brijlol. D i m o l t i fi-
mili /¿.>?/abbonda la Scozia , & c . V e d i B R A C 
C I O , G O L F O , S T R E T T O , & c . di mare. 

La voce JEfluarium fi ufa anche alie vol te 
neila Farmacia, p e r - u n bagno vaporofo , 
balneum vaporofum, V e d i V A P O R E , e BAGNO. 

S E N O y o S I N O , nella T r i g o n o m e t r í a . 
V e d i SINO . 

S E N S A L E , i n Ing íe fe Broker, quegli 
che s ' i n í r o m e t t e tra i contraenti per lacon-
clufion del negozio, e partkolarmente tra ' l 
venditore , e ' l comperatore . 

V i fono tre forte di Senfalt; Sen [al i di 
Cambio , Senfali di. Fondi, e Senfali di Pcgni , 
o U f u r a j i 

í SENSALÍ di Cambio fono certi negoz ía -
t o r i , che inventano , fanno, econchiudono 
contra t t i fra M e r c m t i e N e g o z i a n t i , i n ma
teria d i danaro o di m e r C a t m á , per i l che 
hanna una mercede o p r e m i o . V e d i C A M 
B I O . 

Q u e f t i , negl í ant ichi L i b r i Lega l í I ng l e 
fi , fi chiamano broggerf ., tá in I f c o z i a , 
broccariiy c ioé , fecondo Skene, mediator i o 
interceíTori i n qualchecontrat to ' , &.c. V e d i 
P R O S S E N E T A . 

I i lor arfare fi é di fapere l* a l t e r a ^ í o n e 
del cor ío del cambio, d' i n fó rma te t M e r -
c a n t i , come q u e í l o vada, e di norincare a 
q u e g ü che hanno danaro da ricev^rc o da 
pagare oltre ií mare, quali fono !e pe r íone 
proprie per negoziare con eífe i l cambio ; 
e quando i l negozio é finito, cioe, q ü a n d o 
i l danaro é p a g á t o , hanno per fenferia due 
fciilini per cento Itth'flMme* 

M ra m 2 Ja 
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I n F ranc ia , fino alia meta del Secólo de-

c imofe t t imo , que í Senfali di Cambio fi chia-
i t iavano Courtiers de change ^ ma per un 'o r -
dine del Conf íg l io i n 1Ó39, i l neme loro fu 
cangiato i n quello piu a c c r e d i í a t o d i Agens 
de change) banque , & finance: ed al pr in
c ip io del Secólo dec imoot tavo , per rendeve 
un ta l ' impiego ancor piu onorevole , fu ag-
giunto i l t i í o lo di Configlicri del Re. V e d i 
A G E N T E * 

A l Gran Cairo , e in parecchie Piazze deí 
L e v a n t e , g l i A r a b i , che fanno 1'ufizio di 
Senfali di cambio y fi chiamano Confoli. \\ 
lo r modo di negoziare co i M e r c a n t i Euro-
pe i ha in sk. qualcofa di si gran part icoiari-
t i , che T abbiarao. rimeíTo ad uo d i f t in to 
a r t í c e l o . V e d i C O N S O L É . 

1 Senfali di cambio d1 A m ñ e r d a m , dettt 
Makelacrs, fono di due forte j g l i u n i , co
me gl1 Ingle fi , chiamat i [worn broker s , Sen
fal i g i u r a t i , a cagione del giuramento che 
p r e ñ a n o davanti z''Borgomajiri; g l i a l t r i nc-
goziano fenz'alcuna c o m m i f f i o n e , e fono 
de t t i Senfali pajfeggianti, — I p r i m i fono 
i n numero di 395 j de' q.uali 375 fono C r i * 
í i i a n i j e 20 E b r e i : i fecondi fono qaafi i l 
doppio d e ' p r i m i : cosí che in A m í k r d a m v i 
fono quall mi l l e Senfali di cambio» — La 
differenza t ra q u e ü i , e quel l i confifte in che, 
i Hbri e le perfone de1 p r i m i fono confuieia-
t i come proveo t e ñ i m o n j nelle C o r t i di G i u -
flizia ] iaddove, i n cafo di difputa , i fe
condi non fono r i c o n o f e i u t i , e fi annullano 
i lo ro c o n t r a t t i . 

L a raercede ¿e7 Senfali di cambio g iurat i 
d ' A m f t e r d a m , é fiífata da due r e g ó l e , del 
1613, e 1623, rifpetto a na aserie d i cam
b i o , a dieeiotto foldi per 100 l i re de gros ? 
0 é o o f i o r i n i ; c i o é , tre foldi per 100 fio-
• t i n i ; pagab i l i , meta da colui che t rae , e 
meta dalla perfona che paga i l danaro. M a 
V ufan?a ha fatto in áh notabi l i alterazioni . 

N e i r O r i e n t e , t u t t i g l i affari fi ñ i p u l a n o 
¿i cert i _ Senfali, che i Perfiani chiamano 
Jlelal, c ioé gran parlatorio La maniera di 
fare i lor mercad é fingoIariíUma : dopo che tan te 
1 Senfali f cn ' en t ra t i in difeorfi l u n g h i , c d' fe a 
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fuar í Üa per fei i p iegato , per cinque* I | 
punta del d i t o , per u n o j tu t ta la mano,, 
p e r c e n t o ; e la mano ftretta , per m i l l e . 
Efprimeranno anche le l i r e , i feilliniy e i 
foldi colle lor m a n í . Durante tu t to quedo, 
commercio m i f t i c o , i due Senfali paiono si 
f reddi , e si co rapof i i , come fe di nulla trat-
t a í l e r o . 

S E N S A L I di Fondiy fono qaegli impiega-
t i a comprare e v e n d e r é part i del Fondo 
uni to o comune d' una Corapagnia o Co-
m u n i t a . V e d i C O M P A G N I A , S O T T O S C R I -
z r o N E , A G E N T E , & c . 

SENSALI di Pegnî  fono perfone cheten^ 
gono b o t í e g a , e a ü o g a n o danaro fopra pe-
gni a gente neceffitofa, per lo piu a con-
diz ioni ufurarie . 

Que íH , i n I n g h i l t e r r a , fi chiamano piu 

orcMnario fuor di propofi ío ; venendo veiTo 
ía concluf ione, non converfano piíi , che 
colle lor d i t a . I I Senfale del comperatore, 
o queilo í k l vendi tore , prende 1' al tro per 
la mano d n t ' í a , che coprono col lor veí l i -
í o , o con u á f ^ z z o k í s o : i l d i tp üefp i n 

propriamente prenditoñ di pegniy o tallejt-
men , u o m i n i di taglia j alie volte fripers y o 
fñperers, r i g a t t i e r i . 

D i quefti f i dee intendere lo Statuto di 
1. Jac. 1. c. 21 : dal quale fi decreta, che 
la vendita di beni mal acqui f ta t i , fatta a 
qualche Senfale i n Londra , Wejlminfler , 
Southtioark., o nella dirtanza di due miglia 
da Londra , non debba alterare la proprie
ta de ' raedef imi , —Se un Senfale che ha 
r icevuto t a l i e f f e t í i , non v o r r a , fulla r i -
chiefta del vero proprietar io , veramente, 
f c o p r i r l i , e diré come e quando ven ñ e r o in 
fuá m a n o , e a chi fono paífati j egli per
derá i l doppio del loro valore in mano di 
d t t t o p ropr i e t a r io . 

N e l l e C i t t a d' I t a l i a v i fono Compagnie 
f íabil i te con a u t o r i t a , e pr ivi legio , píf 
metter fuora danaro fopra pegn i ; dette Man' 
ti di Pieta : t i t o l o onorevole , fimile a quel
lo di Charitable Corporation ( l u o g » i n Lon
dra pei Poveri i n d u f t r i o f i ) ma che poco con
viene a fimili in f l i íuz ioni ; in quanto la pre-
ftañza non fi fa gratis . Ved i M O N T E . 

I n alcune pa r t í dell ' I ta l ia fi trovano pa-
rimente Monti di Pieta di un/al t ra fortaj 
ne 'qual i non fi riceve al t ro che danaro con-

, e l o rendono di nuovo con interef-
un tanto a í T a n n o . — I n Bologna han-

no parecchj fimili Monti, i quali fi diíhn^ 
guono m franchi y e perpetui: V in tere í fede 
p r i m i é folaraente 4 per cento ; quello de'íe-
c o n d i , fet te . 

S E N S A Z I O N E , l ' a t t o di apprcndere, 
o concepire g l i ogge í t i e f te rn i , col mez-

zo 
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20 degli orgáni del fenfo. Vedi S E N S O , é 
P E R C E Z I O N E * 

Per concepire in qual modo fi faccia la 
fenfazions'j oíTervate, che tutti gli organi 
fono compofti di piccoli filamenti, onervi, 
i quali hanno lax lor'origine nel mezzodcl 
cervello, di la fi diffondono per tutt'imem-
bri che hanno qualche fenfo, e terminano 
jielle parti efteriori del corpo: che quando 
noi fiamo fani, e deñi, un' eflremiía di 
quefti nervi non pub eñcr agitata o fcoffa, 
fcnza fcuotcre i'aitraj a cagione ch'eglino 
fono fempre un poco ñefi; come nei cafo 
d'una corda diftefa , una parte della quale 
non pub muoverfi fenza un fimile moto di 
timo 11 refto . 

OíTervate in oltre, che que(H nervi pof-
fono agitarfi in duemodi; o neli'eílremita 
fuor del cervello, o in quella entro il cer
vello. — Se fono agitatiperdi fuora, dali' 
azion degli oggetti, e fe la lor agitazione 
non fi comunica fino al cervello j come di 
fpeíTo addiviene nel fonno, quando i nervi 
fono in uno (lato di relaífazione 5 1'anima 
non riceve allora alcuna nuova fenfazione. 
— Ma s'egli avviene, che i nervi fieno 
agitati nel cervello, dal fluíío degii fpiriti 
animali, o per qualche altra caula; 1'ani
ma concepifce qualcofa, benché le parti di 
que'nervi, che fono fuor del cervello, dif-
íufi per le varíe parti del corpo, rimanga-
no in perfetta quiete: come parimenti n' é 
frequente i l cafo nel fonno. 

OíTervate finalmente, che la fperlenza n' 
infegna, che poffiamo tal volt a fentir dolo-
re in quelle parti del corpo, che ne fono 
flate intcramente tagliate via; poiché lefi-
bre del cervello, conifpondenti a quelle, 
eífendo agítate nella fie fia maniera, chele 
fofiero realmente ferite, 1'anima fente un 
vero dolore in quelle parti immaginarie . 

Tinte quefie cofe paiono provare, che T 
anima rifiede immediatamente in quella par
te del cervello, iu cui i nervi di tutti gli 
organi del fenfo terminano: vogliam diré, 
che queño é i l luogo, 0^ ella concepiffe 
tutt ' i cambiamenti che fuccedono rifpetto 

0ggetti che gli caufano, o che fono 
ílati adoperati per caufarli; e ch' ella folo 
concepifce cib che pafla per qucfta parte , 
per la mediazione delle fibre che in eíTa 
terminano. Vedi Ñ E R V O , F I B R A , A N I M A , 
Q ^ R V E L L O , S E N S O R I O , & C , 

Stantc quefle premeíTe, egli non faradíf-
ficile di fpiegare come fi faccia la fenfazio* 
nc. la maniera della quale fi pub compren* 
dere da quanto fieguc. Quando la puntad* 
un' ago, per efempio, é fpinta contro lá 
mano, quefta punía muove e fepara le fi
bre della carne; le quali fibre fi ftendono' 
da quefio luogo fino al cervello, e quando 
noi fiam defti, ñanno in tal grado di ten» 
fione, che non poíTono efler moíTe fenza' 
fcuotere quelle del cervello. Se dunque i l 
moto delle fibre della mano é gentile, tale 
fara anche quello delle fibre del cervello ; 
e fe il primo é violento abbaftanza per rom
peré qualche cofa nella mano, i l fceondo 
fara piíi forte e piu violento a proporzione. 
— In íimil modo, fe la mano fi tiene al 
fuoco; le minute particelle del legno, le 
quali ei gitta in gran numero, e con gran-
diífima violenza, urtando in quefte fibre, 
e comunicando alie medefime una parte del
la lor agitazione; fe 1'azione h moderata, 
quella delle eftremita delle fibre del cer
vello conifpondenti a quelle della mano , 
fara egualmente moderata: s'ella é violen
te abbaftanza per feparare alcuna delle par
ti della mano , come fuccede nel bruciore ; 
il moto delle fibre nel cervello far^propor-
zionatamente piu violento. — Queft1 é quan
to avviene al corpo, quando gli oggetti lo 
colpifeono. — Venghiam' ora a confiderare , 
come n'é tocca la mente. 

Abbiam oíTervato, che la mente rifiede 
principalmente, s1 é permeflfo di cosí diré, 
in quella parte del cervello, ove termina-
no tutte le fibre de'nervi. Ella quivi ba
da, come in fuo fenforio , od ufizio , a mi
rare alia confervazione di tutte le parti del 
corpo; e per confeguenza ella dee eíTcre 
quivi avvertita di tutt ' i cangiamenti che 
fuccedono, e dee efler abile a difiinguere 
quei, che s'accordano colla cofiituzione del 
corpo, da quei che le fono dannofi. Ogni 
altra cognizione aíToluta, non relativa al 
corpo, larebbe inutile. —Cos í , quantun-
que tutt' i cangiamenti delle noftre fibre con
fuía no realmente in moti, i quaü d' ordi
nario differifeono folamente quanto al piu , 
od al meno; egli é neceífario che 1'anima 
gli confideri come cangiamenti cíTcnzial-
raente difterenti; perché, comecché in fe 
fieffi non differifeano che ben poóo, nul-
ladimeno , rifpetto alia confervazione de,l 

cor-
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s o r p o , fi debbono ri^uardare come eíTen-* 
z i a l m e n í e d i f fe ren t i . 

I I m o t o , pe re fempio , che c a u f a d o l e r é r 
fpefib differifee e ñ r e r a a m e n t e pocodaquello 
che caufa un piacevole d i l e t i co : non é ne-
ceíTar io , che fíavi una differenza e íTemia le 
t ra q u e ü i due m o t i ma egli é bensl ne-
ce í ía r io j che v i fia un ' e í í enz ia l differenzaí 
i r a i l dolore , e ' l fo l l e t i co , che quefti due 
m o t i caufano n e l l ' a n i m a , pe rché ).'agita-
z ion delle fibre, che accompagaa i l d i l e t i 
co , in forma i ' anima, de l bueno flato del 
c e r p o ; ch' egli é abile a refiftere a i r impref-
fione degli oggett i j e ch ' ella non ha da 
t e m e r é , c h ' e i venga m a í t r a í t a t o : ma i l -
m o t o , che cau fadog l i enzae f l endoa lquan-
to piu v i o l e n t o , é capace di- r o m p e r é al-
cune delle fibre del cerpo; per i l che e g ü 
é n e c e í f a r i o , che. i ' an ima ne fía avvet t i ta 
da q^ualche fp iacevo le / (?« /^s /c«e , accib pof-
fa met te rc i o r d í n e -

C o s í , b e n e b é t u t t ' i m o t i , che nel cerpo 
fuccedono, non difFerifcano a l t r imente in 
s | m e d e f i m i , che nel p i u , o net m e n o ; 
p u r é quando fono confiderati in riguardo al
ia confervazion della v i t a , puo diríi che 
fie no e íTenzia lmente di f ferent i : per que lia 
ragione appunto avviene , che l ' a n i m a n o n 
apprende le feoffe^ o i m o t í í lef f i , c h e g l i 
ogget t i eccitano nelle fibre della carne: fa-
rebbe inu t i í e di apprendergli ; ed ella non 
farebbe m a i capace d ' i n d i imparare , fe g l i 
ogget t i erano o fíeno capaci d i far raale, o 
bene. M a ella apprende fe medefima affet-
ía á i fenfaziom^ le q u a ü dif íerifeono eíTen
zialmente , e le quali medrando precifamen-
te le qualita. degli o g g e t t i , in quanto efli r i -
guardano al c o r p o , le fanno apprendere di-
í l i n t a m e n t e , fe quefii ogget t i fono capaci, 
o n o , d i danneggiar lo . 

I n cfTetto, da un rigorofo efame de' va-
t ] f enf i , egl iapparifce; che g l i ogget t i fen-
l i b i l i non operano al t r imente ful c e r p o , per 
produrre \& fenfazione y che coll 'eccitare un 
cambiamento ne l l ' e í i r cm . i fuperficie delle 
fibre d e ' n e r v i ; la quali ta del quai cambia
mento dipende dalla figura, m o l e , durezza, 
e meto del l 'ogget to ; coficché , fecondo ogni 
apparenza, g l i oggett i i p iu differenti , che 
s ' accorda í fe ro inquef le quat t ro c i rcof lanze, 
produrrebbero la medefima fenfazione. 

Dal la varia teffitura de l i 'ogge t to , dalia 
diverfi ta del ñ e r v o a í f e t t o , dalla diiTerente 

S E N 
í í r u t t u r a d e l l ' ó r g a n o del fenfo, dal dlfTe-
rente luago nella medulla de l ce rve l l o , ove 
nafce i l ñ e r v o , e dal diverfo grado di mo
to , con cu i vien applicata l 'azione del l 'og
g e t t o , nafeono va r i é fenfazim't e idee j 
nella m e n t e , neífuna delle quali rapprefen-
ta qualche- cofa ne l l ' aziene del l ' ogget to , 
o nella paíf ione d e ü ' o r g a n o . F.ppure la ftef-
fa azione dello fteífo ogge t to , fullo ftefs' 
ó r g a n o , produce fempre la ñetts. fenfazione + 
o idea: e le ñeífe idee feguitano neceífa-
r iamente la ñeífa difpofiziene dello flefs'or-
gano fenf ib i le , nella fteífa maniera che fe 
1' idea apprefa foíTe i l naturale e neceífario 
effetto dell 'azione f u l l ' ó r g a n o . V e d i IDEA, 
COGNÍZÍONE, & c . 

S E N S E R r A , la mercede dovuta al Sen-
fale per le fue fatiche . —Senfer ia , vale an
cora 1' opera dello fleífo Senfale nel t rat-
tare , e concludere i l p a r t i t o . V e d i SEN-
S A L E . 

S E N S I B I L E , a t to a comprenderfi da'fen-
fi. V e d i SENSO, e SENSITIVO. 

SENSIBILE Orizzonte . V e d i 1' articolo ',0-
RIZZÓNTE» 

SENSIBILE Punto. V e d i PUNTO. 
SENSIBILI Qualitadi*• V e d i QUALITA*1 . 
S E N S I T I V A , la faculta de' f enf i , fa~ 

celta di comprendere per mezzo de' íenfi . 
V e d i SENSO, e SÜNSAZIONE . 

SENSITIVA. Fianta fimile ad una picco-
la gaggia , che viene a noi dal l ' A m e r i c a , 
e dal Braf i l e . H a cotal p repr ie ta , che ad 
ogni femplice toccamento, o foff io, tofto 
riferra le fog l i e , e r i t i r a a sé i r a m i , ^ 
dopo breve fpazio nel primiero í l a to r i tor
na i onde é detta anche Vergognofa* Ved i 
i l feguente art icolo . 

S E N S I T I V O , , che ha fenfo,- di fenfo. 
— Senfitivo, fi dice anche ch i agevelraen-
te é c e m m o í f o da alcuna pa í f i one . 

A n i m a SENSITIVA, O SENSIBILE, 1'ani
ma de' B r u t i o quella , che íi fuppone, che 
1'uomo abbia i n cemune coi B r u t i . Ved i 
ANIMA .. 

Si chiama c o s í , come per indicare , che 
la fuá principal facolta é quella della fen-
fazione\ ovvero fo r f e , pe rché fi fuppone, 
ch 'el la fia materiales e venga fet to i B0" 
flri f enf i . 

Milord JBacon a í fer i fee , che Tanima 
ftSMe, o ¿ruta s non é fchiettamente altro 
che una foflanza c o r p ó r e a , attenuata dal 

ca-
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c3]ore, e COGÍ re ía ínvif ibi le j ovvero una 
forta d ' a u r a , o vapore , parte di natuia ae-
rea, e parte d i focofa; dotatadella mol lez-
ja d e i r a r i a , per eíTere atta a t icevere i m -
preffioni i e del v igor del fuoco , per comu
nicar la iua azione; r .utnta parte di mate-
jie o l io fe , e parre di acquofe, inchiufa nel 
corpo ; e ne' p iu perfetti a n i m a l i , pr ioc ipa l -
ítiente «e l la t e í l a 5 movente Jungo i nervi"", 
e r i f tora ta , e riparata dal fangue fpiri tofa 
delle arterie . Bac. de Augment, Sciem, lib. 
I V . V e d i V I T A . 

Piante S E N S I T I V E , una fpezie di p i a n t e , 
dette dagli A n t i c h i JEj'chynomens, e da noi 
piante fmfttive, vive , o mimiche, come quel-
ie che dan no quaiche fegno di fenfo . V e d i 
JESCHYNOMENÍE , 6 S E N S I T I V A 

Q u e ü e fono que l l e , la cui figura e cofl i-
tuzione é si dii icata e t e ñ e r a , che al t occo , 
od alia m i n i m a preíTura della mano d i al-
cuno, contraggono le lor fogüe k fiori, co
me fe íoífero fenfibili al c o m a t í o . 

G l i Sc r i t t o r i Botanici fanno menzione d i 
mol te forte deile mcde f íme \ alcunc delle 
quali fi contraggono per la m a n o , o per un 
bailone j akre co l caldo , altrc col freddo . 
— La ver i ta íi é , che m o l t i , per non d i -
re la inaggior parre , de ' vege tab i l i , efpan-
dono i lo r fíori , lanugine , 8éc. in tempo 
caldo, e in cui rifplcnda i l S o l é , e di bel 
nuovo g l i r i f t r rano verfo la fera, o neila 
picggia, & c . fpecialrnentc quand' i ncomin-
ciano a fiorire, mentre i l femé é ancor gio-
vane, e tenero : com'é cofa manifeft iff ima 
tiella lanugine della planta dente d i leone , 
&C. e nel flore della p i m p i n e ü a , T aprirfi 
e1! ferrar fi del quale fono i prefagj di t em
po de 'Contad in i ; c o n c h e , dice Gerardo , 
eflb flore predice che tempo fara i l g iorno 
feguente: p e r c h é fe i fíori íi riferrano rtret-
t i , é fegno d i p ioggia , e di c a í t i v o tempo \ 
e fe s' allargano f u o r i , di bel t empo. Ger. 

lib. I Í . V e d i S E M I N A Z I O N E . 
S E N S O , una facolta d e i l ' a n i m a , con cui 

ella apprende g l i oggetti e f terni , per mez-
20 di quaiche azione, o impre í f ione falta 
lopra certe par t í del corpo , dette organi del 
fenfo y e propagata da loro al f e n í o r i o . V e 
di S E N S A Z I O N E , e SENSORIO . 

A l c u n i ufano la parola fenfo i n una mag-
gior l a t i t ud ine ; e lo deí inifco no una facol
ta , mediante la quale 1'anima apprende, 
0 concepifce idee od imraagini d ' o g g e t t i , 
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recate a lei da di f u o r i , per r i m p r e í l í o n e 
degli oggett i ñeífl , o eccitate al di dentro 
da quaiche sforzo de l i ' an ima ful fenforio 
ñeífo . 

Sotto la qual n o z l o n e , i l fenfo viene a 
dif t inguerf i i n due fpezie, e/temo, ed inter-
mo: corr i fpondent i alie due var ié maniere , 
con cui le immagin i degli oggetti apprefl 
fono caufate , e p r e í c n t a t e alia men te , cioZ , 
od immediatamente da d i f u o r i , o da en
t r o ; vale a t l i r e , o da cib che comuneraen-
te chiamiamo i cinque fenfi efterni, i l vede-
T e , l ' udire , & c . o dagli -imerm, immag i -
•ÍTazione , m e m o r i a , ed a t tenzione; ai qua
l i a lcuni agglungono farae, e f e te . 

M a come quefti fenfi interni non fono or 
dinariamente confiderati nella nozione d i 
fenfi, né impor ta t i dalla payóla fenfo', m i 
cosí ú n i c a m e n t e per ana log ía fi denomina-
n o ; g l i tralafceremo, rimandandone un'efa-
me piu dif t in to a' lor r i i 'pet t iv i a r t i c o l í , I M -
M A G I N A Z I O N E , M E M O R I A , &:c. 

I SENSÍ Efterni) o femplicemente i SEN-
SI , nel lor genéra le Cgnif icato, fono i mez-
i i , con cui i ' an ima apprende, o piglia co-
nofeenza degli ogget t i efterni : i raezzi, i n -
tendiamo-, tanto dalla parte della m e n t e , 
che da quella del corpo. 

I mezzi dalla parte della mente fono fem-
pre i medef imi ; una fola e í f e n d o , e la me-
de l ima quella faculta, con c u i veggiamo, 
udiamo & c . —• I mezzi dalla parte del cor
po fono d i f fe ren t i ; qnanto fon differenti g l i 
o g g e t t i , che ci conviene d' apprendere : per
ché , come I1 e í f e r e , ed i l ben ' c í f e r e dc l l ' 
a n í m a l e , é i l fine, che la natura prefe d i 
m i r a nel dargli una percezione de' t o r p i 
e f t e rn i ; da quefto vien regolata la m i f u r a e 
la maniera di cotal percezione : e noi abbia-
mo tante v i e d i apprendere, e d i appren
dere tante cofe , quante la re laz ione , che 
abbiarao a' corpi e f te rn i , ne rende neceífa-
rie per la confervazione, & c . del no i l ro 
e í f e r e . 

Q u i n d i ques varj organi del fenfo, d e t t i 
ocehio, orecchio, nafo, /7¿j/^fo , e quello uní» 
verfale la cute \ ciafeuno de' quali é in tale 
modo di fpof to , che íommin i f t r a alia men
te quaiche rapprefentazione e rapportodel-
lo í t a to delle cofe e í l e r n e , della vicinanza, 
della convenienza, del ñ o c u m e n t o , e d al-
tre a b i t u d i n i ; e ciafcun dí loro una diífe-
ren te , fecundo i l grado, e immedtatezza, 

&C. 

1 
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& c . del pericolos o del c ó m o d o . E q u i n d í 
i varj e í e r m j di t a l i o r g a n i , i l vedere, 1' 
u d i r e , 1'odorare, i l g u Ü a r e , ed i l t o c c a r e . 
V e d i ORGANO, &C. 

Un'ecce l lcn te A u t o r moderno ci da una 
nozione del fenfo piíi ingegnofa, e í k n f i v a , 
e p i u filofofica. — S u l di l u i pr incipio i l 
fenfo fi definifce, una potenza d i percezio-
n e , ovvero una potenza di ricevere idee; 
fe cib c h ' é affolutamente paíTivo pub chia-
marfi propriamente potenza. Ved i POTEN
ZA , e F A C O L T A * . 

I n alcune occaf ioni , i n vece di potenza, 
ei vuo l piíi t c í io ch iamar lo , una determi-
nazione della mente a ricevere idee. •—Le 
idee cosí apprefe, o caufate n t l l a mente y 
€Í le chiama fenfaziom. V e d i I D E A , e SEN-
SAZIONE. 

E g l i confidera ¡1 fenfo , o come natura-
le, o come mora le : ed i l naturale, come 
c ñ e r n o , od i n t e r n o : b e n c h é la di f l r ibuzio-
ne fia principalmente fondata su i modi co-
m u n i di concepire j p e r c h é , in rea l t^ , pa
re che fie no t u t t i n a t u r a l i , e ncceffarj: ad 
ogni m o d o , per tal d i f t inz ione , fi daranno 
alcune ragioni fotto i varj loro a r t i c o l i . 

I SENSI Eflerni) adunque, fono po íenze 
d'apprendere idee, fulla prefenza d 'ogget t i 
e f terni . — I n ta l i occafioni t r ov i amo che 
Ja mente é meramente paffiva, e non ha 
potere d' imped i ré direttamente la perce-
zione , o f idea, né di variarla neli 'appren-
der la , o quando ne ha Ja percezione; per 
t u t t o i l tempo che i l corpo coetinua ad eí-
fere in uno ftato atto a ricevere 1'impref-
i i o n e , o l 'azione dell ' o g g e t í o e í l e r n o . 

Q_uando due percezioni fono a í fa t ío diffe-
rent i 1' una dall ' a l t r a , o non convengono 
i n altro che nella general idea di feníazio-
ne ; la potenza d i ricevere t a l i di í fercnt i per
cezioni fi chiama differenti fenft . C o s í i l 
vedere e 1' udire denotano le di íferenti po-
tenze di ricevere le idee de' c o l o r í , e de' 
f u o n i . E b e n c h é i c o l o r í , non meno che i 
f u o n i , abbiano vafte diíFerenze i n loro ftef-
í i ; pu ré v ' é maggior accordo fra i color í i 
piíi o p p o f t i , che tra un colore ed un fuono: 
c qu ind i t u t t ' i colorí f i flimano percezioni 
de 11 o fleflo fenfo. 

Pare che t u t t ' í varj fenfi abbiano i loro 
d i f t i n t i o r g a n i , eccetto i l t a t t o , i l quale, 
i n certo grado, fi diífonde fopra tu t to i l cor-

j o . Ved i ORGANO , c TATTO , 

SEN 
I SENSI Intemi f fono potenze, o deterw 

minaz ion i della men te , per compiacerfi di 
certe forme , e idee, cheoccorrono alia no, 
flra o í f e r v a z i o n e , i n ogget t i appreí i median, 
te i fenfi e I tem i . 

D i q u e ñ e ve n ' é due fpezie dlfFcrenti t 
d i íHnte dai differenti oggetti di placeré , cicb 
forme piacevoli o belle di cofe na tura l i , c 
p i acevo l i , o belle az ion i , o caratteri di ?,gqn-
t i r az iona l i : donde i fen/i in te rn i vengonoa 
dividerí í i n naturali e m o r a l i ; benché quel-
l o , che noi chiamiamo fenfo interno natura
les s 'appell idal n o í t r o A u t o r e femplicernen-
t e , e per via d ' eminenza , il fenfo interno, 

I n n i k t i e n d o su i noftri fenfi ef terni , noi 
chiaramente vegg iamo, che le noftre perce
z ion i di piacere, e di pena, nondipendono 
diret tamente dalla no í i ra volont 'a . G l i og
gett i non p íacc iono a no i fecondo che noi 
i n c l m i a m o , che abbiano a piacerci: la pre
fenza di alcuni oggett i nece í fa r i amen te ci 
piace, e nece í fa r i amen te puré la prefenza d* 
al t r i displace ; né poí f iamo n o i , colla noüra 
v o l o n t a , i n qualche al t ro modo proecurar i l 
piacere, o evitare la pena, fe non proecu-
rando la prima forta d ' o g g e t t i , e fchifando 
la feconda. Dalia forma Üeífa della n o ü r a 
na tura , T u n o é fatto occafion di d i l e í t o , e 
i ' a l t ro d i fpiacere . Effett ivamente , le no-
í lre percezioni feníi t ive fono piacevoli , e 
penofe immedia tamente , e fenz 'alcuna co-
gnizione del cafo di quefto piacere, o pe
n a , o della maniera con cui lo eccitano, 
o ne fono la caufa, o 1' occafioni , oppure 
fenza vedere a qual maggiore vantaggio , o 
detr imento poífa tendere T ufo di cotali og-
g t t t i . N é potrebbe lacognizione la piu efat-
ta di quefte cofe variare i l piacere, o la pe
n a , della percezionei quantunque ella po-
tdfe daré un placer razionale d i ñ i n t o dal 
fenfibi le; o poteífe produrre una diftinta gio-
j a , dal profpetto d i maggior vantaggio nell' 
ogget to , od una dif t inta avverfione , dall' 
apprenfíon del male . N o n v ' é appena alcun 
ogget to , in torno al quale s ' impieghino h 
noftre m e n t i , che non fiacoflituito qual oc-
caOone neceíTaria d i qualche piacere, o pe
na . C o s í noi dobbiamo compiacerci d'una 
forma regolare, di un'opera d' architettura, 
o d i pi t tura , d 'una compofizion di note? 
d 'un teorema, di u n ' a z i o n e , d i un'aífezio* 
n e , d ' u n carattere; e fappiam mol to benei 
che queÜo piacere nafce naturalmente dalla 

coa-
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-«o templaz ione ác\V idea allora prefente al-
j«ifiente , con tutee !e fue c i r c o ñ a n z e , ben-
ché alcune. di q a e í l e idee nulla abbiano di 
¿ o i chiamiamo fcnGbile percezione , i n 
eíTe; ed in quei le , che i ' han n o , i l placeré 
Bjyfea da quaiche u n i f o r m i t a , o rd ine , difpo-
g Ü o a e , imitaxione ; e non dalle femplici 
idee del colore , o del fuono, o del modo 
¿ 'eí tenfione feparatamente c o u í i d e r a t i . 

Pare che qu ind i ne fiegua, che quando 
j ' inf t ruzione , i 'educaxloae, o 11 pregiudi-
zio dt quaiche íbr ta , producono quaiche 
defiderio od averfione per un 'ogge t to ; que-
fto defiderio, od a v v e r í i o n e , é fondato fo-
pra un 'oppin ione di quaiche perfezione, o 
dife t to , i n queile q u a l i t a d i , alia percezio-
ne delle quali abbiamo i fenji proprj ed ac-
conej. C o s í , fe la bellezza viene defidera-
ta da u n o , che non ha i l fenfo deíla v i d a ; 
i l difiderio dev' elfer prodotto da quaiche 
apprefa regolar i tadi figura, dolcezza d i vo-
ce, morbidezza, raollezza , o da quaiche 
altra qualita appren.fibiie dagii a l í r i fenft : 
í enz ' alcun rapporto al i ' idee del colore . 

L ' ún ico piacere del fenfo , che fembra 
Gonfiderarfi da' noí t r i Fi íofof i , é quello che 
accorapagna le fempl ic i idee della fenfazio-
ne; ma v i fono de' piaceri di gran lunga 
maggiori i n quelle idee compleffe degli og-
^et t i , che ctrengono i l norae di belle , ed 
annoniofe. — La potenza , dunque, con 
cui noi r iceviamo le idee della bellezza e 
de i l ' a rmonía , ha t u t e ' i caracteri d' un fen-
Jo. N o n i m p o r t a , che no i chiamiamo , o 
no, quefte idee di bellezza, e d ' a r m o n í a , 
percezioni de' fenfi e í terni del vedere , e 
deil' ud i re : d o v r e í í i m o p ía tofto chiamar que
ile idee fenfo interno, quando non foi'íe per 
al t ro , che per la convenienza di d i í l inguer -
le da altre fen faz ion i del vedere e deli ' udi
re, le quali g l i uomin i p o (Ton o avere fen-
H percezione di bel lezza, e d1 armonia . 
Vedi P I A C E R E , B E L L E Z Z A , ed A R M O N Í A . 

SENSO Múrale , é una determinazione del
la mente , per compiacer í i nella contempla-
zione d i quelle affezioni , a z i o n i , o carat-
teri di agenti r ag ionevo l i , ¡e quali noi chia
miamo buone , o virtuofe . V e d i M O R A L E . 

Qucfto/ew/o morale delia bellezza, nel-
le a z i o n i , ed affezioni , pub fembrare ftra
no a pr ima v i f ta : alcuni de' n o í l n M o r a l i -
ih deíTi ( i n Tnghilterra) fe ne ofFendono i n 
Milord Sbaftfbury, come quegii che fono 

T o m . V I L 
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avvezzi a dedurre ogni approbazione , od 
a v v e r í í o n e , da mire razional i d ' in teref le . 
I n o ñ r i G e n t i l u o m i n i di buon gufto poífo-
no parlarci d i m o l t i í E r a i fenfi) guft i e fa-
p o r i , per la bel lezza, per i ' a r m o n i a , per 
l ' imi taz ione nella p i t t u r a , e nella poefia ; 
e non troveremo noi ancora , neglt u o m i 
ni , un gü i lo per una bellezza in ca ra t t e r i , 
i n c o í l u m i ? La veri ta íi é , che non pare, 
che la natura umana fía flata lafeiata de l 
tu t t o indifferente neU'afFare della virtu, per 
formare a sé medefima ofTervazioni concer- . 
nent i i l vantaggio o fvantaggio delle azio
n i , e per regolare in conformita la fuaeon-
dotta . La debolezza della noftra ragione , 
e g l i oí tacol i che nafeono dall ' i n fe rmi ta s 
e dalle nece í í i t ad i della nortra n a t u r a , fo
no si g rand i , che pochiíTimi uomin i pptreb-
bero aver formato quelle lunghe deduzioni 
di rag ione , le quali vengano a far vedere, 
che alcune azioni f ono , nel t u t t o , vantag-
giofe , e le loro c o n t r a r i é perniciofe . L ' A u 
to re delia N a t u r a ci ha aflfai meglio prov-
veduti per una vir tuofa condot ta , di quan-
to pare che vogliano immaginare i noftrt 
M o r a l i i l i ; mediante quelle ta l i i n f t ruz ion i 
quaí i egualmente prontc che poderofe, le 
quali noi abbiamo per la confervazione de* 
noí l r i c o r p i : E g l i ha fatto la vir t í i una for
ma amabi le , per eccitarci a fegui ta r la , e 
ci ha dato de' for t i a f f e t t i , acc iocché abbia
no ad eíTer i 'or igine d' ogn i azion vi r tuofa . 
V e d i V I R T U 1 . 

Peí general modo i n cui i nortr i S E N S I 
operano; ovvero, piíi p ropr iamente , perla 
m a n i e r a , con cui noi d ivent iamo fenfihili , 
o fenfitivi, cioé, apprendiamo gli oggettL 
e í l e r n i ; Ved i S E N S A Z I O N E . 

Quanto a' S E N S I p a r t i co l a r i , ovvero pÍLi 
propriamente , quanto ai mod i par t icolar i 
i n cui noi d ivent iamo f e n f i b i l i , per gli or-
gani par t icolar i del fenfo ; V e d i U D I R E , 
V E D E R E , O D O R A R E , & c . 

Pei var j organi del SENSO , che fervono 
alie v a r i é maniere di fenfazione; V e d i O c -
C H I O , O R E C C H I O , N A S O , & c . 

Pi in io o í í e r v a , che di t u t t ' i fenfi > i l toc-
care ed i l gu í l a re fono q u e l l i , di cui 1'no
m o gode nella maggior perfezione. — Quan
to al vedere, egli é fopravvanzato dall1 aqui-
l a , & c . quanto a l l ' odorare , d a l l ' a v v o l t o i o , 
& c . e quanto a l l ' u d i r e , dalla talpa , anche 
q u a n d ' é nafeofla f o í t e r r a . N a t . H i j l l l b . I Q . 

N n n Si 
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Si é tal vol.ta irovato ., che a fcnft fono 

ñati grandemente aíTottigliati, e migliorati 
da malattie: I ! Sr. Boy le fa menzione d'un 
Gentiluomo, il quale, in tempo d'un raa-
le, ch'cgü ebbe ag!í occhi , avea gli orga-
ni della Tua vida ridotti ad una tale feofi-
bilita, che quando íi fvegliava ia notte , po-
tea, per qualche ípaziodi tempo veder chia-
ramente e diftinguere i colorí, ed altri og-
getti^ e lo íleffo Autore da un'efempio di 
un' aitra perfona , la quale, dopo eíTeríi mez-
zo ímbriaeata con vin roííb, fe fi risvegüa-
va nclla notte, potea vedere, per qualche 
tempo, abbaflanza per leggere una ítampa 
mediocre, 

Grimaldj afferma, che alcune donne di 
Megara erano capaci , coi lor occhi foü, 
di diftinguere le uova faite da galline nere, 
e quclle fatte da galline bijnche. Grimald. 
de Lum. & Col. 

Nelle Filofofiche Tranfazioni, N0. 312. 
abbiamo una notizia di Dan.Fra/¿r, il qua
le continuo fordo e muto , dalla fuá nafci • 
ta fino airela di 17 anni ; allor quando, 
venepdo a rimetterfi d'una febbre , egli fen-
t i un moto difagiofo nel fuo cervello, do
po di cui egli comincib a udirc, ed a poco 
9 poco a parlare , 

S E N S O R I O , S E N S O R I U M Commune, la 
ffede del común fenfo; ovvero quella parte 
o luogo, ove íi fuppone che T anima fenfi-
bile rifiedi plíi immediatamente . Vedi A N I 
M A » c S E N S O . 

Si fuppone , che i l Sen/orto fia quella par
te del cervello » nella quale i nervi termi-
nano da tuttígU organi del fenfo: e la qua
le, fecondo la general oppinione, fi trova 
circa i l principio della medulU oblongata: 
Des Canes vuole, ch'ella ftianei conarion ̂  
o fia glándula pineale, Vedi C O N A R I O N . 

II Cavaliere Ifacco Newton deferí ve il 
Sen/orto degli ánimali come il luogo a cui 
le fpezie fenfibili delle cofe fono pórtate per 
gli nervi e 'I cervello, affinché vengan'eí-
leno quivi ad efler apprefe mediante la lor 
prefenza immediata all'anima. — Gli or
gani del fenfo non hanno da pbilitare Tani-̂  
ma ad apprendere le fpezie delle cofe, nel 
fuo Senforio ; ma folo da incamminarle e re-
carie aquefto. Vedi S E N S O , ed O R G A N O . 

Lo fteíTo grand' Autore confidera l 'Uni-
verfo qual Senforio della Divinita . Vedi 
D i o , UNIVERSO, NATURA, &C. 

SEN 
S E N S U A L I T A 1 forza , e ñímolo éA 

fenfo, e dell' appetito; o femplicemente" 
comprendimento per via di íenfi . Vedi SE^! 
so, 

SENTENZA , nella Legge $ giudicio: de-
cifione di lite o proceíTo civile, o crimina, 
le, pronunzsatadal Giudice , nei Foro. Ve-
di G I U D I C E , e G I U D I C I O . 

Le Sentenze fono definí ti ve, o interlocuto-
rie) o comradittorie s &c. Vedi INTERLOCU
TOR 10 , &(:. 

V i fono ¡entenze d' aííoluzione , di feo-
munica, &c. 

I G iud ic i fuperiori confermano od annul̂  
laño le ¡entenze degli inferiori. Vedi Ap-
P E L L A Z I O N E , 

Tre S E N T E N Z E conformi, tres SENTENTIJE 
conformes: nella Legge Ecclcfiaílica Roma
na , é permeíío di appellare trevolte; di 
modo che v i hanno da cíTcre tre fentenze 
conformi, prima che ledecifioni de' Giuditi 
poíTano aver eífetto. — I I pr imo grado di 
Giurisdizione é nell' Officialc, o Canceiiie-
re del Vefcovo : da lui un'appello ha luogo 
al Metropolitano ; e dal Metropolitano al 
Primate, od immediatamente al Papa. Se 
1'appello viene dal Metropolitano al Papa, 
i l Papa é obbligato a delegare de1 Giudici m 
partibuí, e a i iora , fe le tre fentenze pro-
nunziate in queí i i treTribunali {oao canfor-
mi) non v'.é piü altro appello: ma fe una 
di loro ne annulla un'altra, fi dee richiede-
re nuovi Giudici del Papa per una quarta 
fentenza ; e cosí eglino talvolta procedono 
allafeíla, o fettima fentenza. —Cota! nu
mero di Giurisdizioni fi trova infinitamen
te pregiudiciale al Pubblico , e noiofo alie 
perfone prívate. 

SENTENZA , nella Gramática, denota un 
periodo; ovvero un'ordine o adunamentodi 
parole, che comprende qualche perfettofen
fo, o íentímento della mente . Vedi P E 
R I O D O . 

Ogni fentenza comprende almeno tre pa
role. Vedi P R O P O S I Z I O N E . 

L' affar del puntare é per diftinguere le 
varié partí e membri delle fentenze, in mo
do che fi renda il fenfo delle raedefime piu 
chiaro, piuatto, e piü compito , chefi pub. 
Vedi P U N T E G G I A T U R A , 

In ogni fentenza vi fono due parti necei-
faríamente richiefte ; un nome per lo fogge1' 
to, ed un verbo definito: qualunque aitra, 

che 
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£fie fí t r o v i di piíi d i que í le due , ne affeíía 
0 tocen una d i effe , imrnediatamente , o 
per T in t e rven to di aicun' altra , da cu i la 
prima é affetta. V e d i N O M E , e V E R B O . 

D i nuovo y ogn'i fenteriza é fempliee, o' 
con gi un ta í una fentenza femplice é que lia 
che coníiíl 'e i n un fempltce foggetto, ed in 
m verbo finito . •— Una fentenza congiuma 
contiene parecchj foggetti y e verbi' í in i t i y 
o erpreíTarnente , o impl ic i tamente . 

U n a fentenza femplice non abb i íbgna di 
aicun punto , o d i f t i nz ione ; ma f o l a m e n í e 
d 'un periodo o punto per chiuderla: c o m e , 
ún uomo buono ama la virtü per fe Jieffa, 
• f e l á una tale fentenza ̂  i varj aggiunti af-
fettano i i foggetto , o i l verbo i n una dif-
ferente manieras C o s í la parola ¿aowa efpri 
me la quali ta del fogget to , vinü l 'oggetto1 
deH'azione, e per fe flejfa i l fine deila me-
defima . ~ - Ora neffuno di q u c ü i aggiunti 
pu6; eífese fepatato dal refto della fenfenzef: 
perché fe uno' lo fo í í e , per che caufa non lo 
farebbero puré t u t t i g l i a l t r i ? E fe t u t t i ve-
niflfero (eparat i , \z fentenza farebbe minuz;-
zata in quafi tan te p a r t i , quante ne fon le 
parole .• 

M a fe parecchj aggiunt i vengono a t t r i -
buiti nella üeíTa maniera , o al foggetto , od 
al verbo , la fentenza áW\znz congiuntay e 
óee díviderfi in p a r t í . 

In ' ogni fentenza congiunta , quanti ne 
fono i fogge t t i , a qüan t i ne fono i verbi íi
niti , e f p r e í f a m e n í e , o impl i c i t amen te , al-
trettante d i í l i nz ion i v i fi poí íono fare. Co
s í , Le míe fper ame , timori ̂  gioie , pene, 
tutte termínano in voi : e cosí C ice rone , Ca-
tilina abiit exceffit ) evafit, empit. — ~ L a 
ragione della qual punteggiatura é chiara v 
perché quant i fono i fogge t t i , o i verbi fi
ní f i , che u n a / m f ^ í ? cont iene, a l t re t tan t i 
membri confien5 ella realmente . Percib , 
ogni qua l v o l t s v i occorrono piCi nomi che 
ve rb i , od al contrar io , fi debbono concepi-
re come e g u a l i . P o i c h é , í i ccome ogni fog
getto richiede i l fuo ve rbo , ogni verbo r i -
cBiede puré i l fuo foggetto , con cui egli 
poffa accordarfi : eccef ío , per avventura , 
in qua lch ' e fp re í l ion i figurative. 

Per verita; vi! fono alcune altre forte d i 
fentenze, che í í po í fono annoverare fra la 
ípezie cong iun ta , p a r á c o k r m e n t e Vablativo 
í¡^'úioi come cosí lo chiamano : C o s í ,- í 
Msdici) fcopen o una vaha rnale, ¡iimano 
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¡a cura mezzo fatta : ove le parole, feoper" 
to una volta il male , fono equivalenti a 9 
quando la caufa del male e feoperta. — ' C o 
sí anche in nomi aggiunti per a p p o í h i o n e ; 
come,- Gli Scozzefí,- gente ardiía^ foffrirono 
tutto j cosí parimente in cafi voca t iv i , e 
n e ü ' i n í e r i e ^ i o n i ; come , Quefla, amico mió, 
dovete accordarmelo: E ancora, A che, v i ' 
va il Cielo! ne farebb1 egli ? 

í í cafo é quaí i i l medef imo, quando pa
recchj aggiunti ' affettano o i l foggetto del
la fentenza, nel v e r b o , nella fiefTa manie
r a ; o almeno qualcofa, da cui uno di l o 
r o é affetto : come. Un uomo buono ¿ pru~ 
dente , e letté-fato , e P ornamento della Re-
pubblica: ove i varj a d d r e t í i v i , che deno-
eano fanfe qualifadi del foggetto , hanno 
da eífere feparati T u n o dali ' a i tro . — D i 
nu 'ovo, quand1 io dico1, La vofira voce , cori* 
tegno , gejlo lo atterrirono: i varj cafi n o m i -
na t iv i de^otano, alfrestanti modi del ver^ 
b o , i qual i hanno parimente da eflfer d i -
fiinti 1'uno dal l ' a l f r o . I I cafo é lo ftcflb 
n e g ü a v v e r b j ; c o m e , Egli fi comporto ma-
deflamente , prudentemente , vinuofamente . 
•—Nel pruno efempio, g i l aggiunt i affetta
no,- o r iguafdar ío immediafamenfe i l fogget-
f o nel ferzo , i l verbo ^ ne l l ' efempio fe-
guenfe ,• ün5 aitro a g g i ü n t o : c o i n é , Vidi nn" 
uomo carica $ anni ,• dC infermita , M ferite. 

Ora , quanti v i fono di cotal i a g g i u n t i , 
a l t re t tant i varj m e m b r i viene a contener 
la fentenza ; i quali debbono eííer d i f l i n t i 
f un dal l ' alfro , come t a n t i parecchj fog
ge t t i , o- verbi fínitr e che quefio fia i l 
cafo di tut te le fentenze cong iun te , fi ve
de da che t u t t i quefir aggiunti ? o fieno 
verbi , o nomi , & c . ammetteranno una 
congiunziorre copulativa , dalla quale ver-
ranno ad eflefe u n i t i infierne. — M a , ov-
vunque t rov i f i una copulativa, o luogo p e í 
la medefima, i v i comincia un nuovo raem-
bro della fentenza. — Per 1'altre par t iz io-
n i , & c . delle fenfenze, V e d i C O L O N , S E 
M I C O LON, ! P E R I O D O j 

S E N T E N Z A , fi ufa anche in Ket tor ica , e 
nella Poefia , per una-breve , fofianziofa of-
fervazione, o rifieíriorie , contenente qual-
che fentimento di ufo per ben condurfi nel 
v i v e r e . V e d i A D A G I O , - P R O V E R B I O , & c . 

T a l i f o n o , Difcite juflitiam moniti-> & 
non temnere Divos $ o w e r o , A teneris af" 
fuefeere multum efi, & c . 

N n n 2 
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I I Padre Boffu o í íerva , che íe finiente 

¡rendono u t i i i i Poemi ; ed , in o l í r e , ag-
giungono non so che d i l u ñ r o e di fp i r i 
t o , che d i k t t a . M a non evvi alcuna v i r -
t ü , che non fia accompagnata da qualche 
v i z i o pericolofo. Troppe fentenze danno ad 
un Poema un ' aria troppo Filofofica , e lo 
precipitano io una forta di gravita , ch' é 
raen acconcia alia m a e ñ a d' un Poema , che 
al io i lud ió di u n ' u o m o ietterato , ed al l ' 
eleganza d' un Maeftro di Dogma . T a l i 
penfieri non folamente contengono, ma i n -
í p i r a n o , una certa fapienza t r a n q u i l l a , ch' 

-é diret tamente oppofta alie paffioni i e le 
-raffrcdda, tanto ta chi afeo!ta, quanto in 
c h i p a r l a » F ina lmen te , l ' a í fe t tazione di fpu-
tar fentenze , conduce una perfona a prof-
ferirne di be o f r i v o l e , ed imper t inen t i \ d i 
che n ' abb iamo abbondanteraente g l i e íem-
p j , nelle Tragedle di Séneca » —Pe t ron io 
-raccomanda agli A u t o r i d i mafcherare le 
lor fentenze) affinché non iftiano fc in t i l lan-
<io fopra i l filo, o fondo del d i feor íb . V e 
d i E L L I S S E . 

S E N T I E R Ó FfmVi?, termine frequen-
temente ufato dal Sr. Flamfleed neila fuá 
D o t t r i n a deila Sfera , e che denota un cir-
colo , deferitto da qualche punto della fo-
perficie della T e r r a , mentre la Te r r a fi 
volge in to rno alia fuá aífei 

Quefto punto fi coní idera come vertlca-
le al centro della T e r r a j ed é lo fteífo che 
cib che appellafi vértice o zeni t nella Pro-
jeziom d i Tolomeo-. 

I I femidiametro di quefto fentiero del ver-
tice é fempre eguale al complemento della 
•latitudine del p u n t o , o luego , che lo dc-
f e r i v e ; e i o é , alia diftanza del luego dal Po
lo del M o n d o . 

S E N T I M E N T Í , nella Poef ia , e parti-
í o l a r m e n t é d rammat i ca , fono i penfieri , 
t h e le va r ié pe r íone e í p r i m o n o ; re la t iv i a 
í t t a t e r i e d 'opp in ione , o di p a í í i o n e , di af-
í a r e , ó fimiii. V e d i S E N T I M E N T O . 

I coftumi formano l 'azione t r á g i c a , e i 
féfitimemi h fpiegano ; f cóprendone le cau-
.fe , i m o t i v i , & c . —- I fentimenti fono aile 
í t nan i e r e i o coí turhi , cib che qtiefle fono 
alia favola^. V e d i C O S T U M Í . 

N e ' femmemi fi dee a ver riguardo alia 
inatura, ed alia p robab i l i t a i u n ' u o m o paz-
.zo , per efempio , -dee parlare da pazzo ; 
>Mn amante , da amant^^ un Eroe^ daEroe . 
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—• í fentimenti, in gran m l f u r a , banno da 
foí lener i l c a ra t í c r e . V e d i C A R A T T E R E 
D I Z I O N E , E R O L , & c . 

S E N T I M E N T O , un nome genéra le per tut» 
te le idee confeguenti a l l ' operazioni del|3 
men te , ed anche per le operazioni fíeíTg, 
V e d i P E N S I E R E ( Thinking ) . 

Come nelT idea del fentimento nulla v 'é 
inchiufo di quanto noi irtchiudiarao nell' 
idea d 'una foftanza eftefa ; e come fi pub 
negare, che qualunque cofa, che appartie-
ne al co rpo , appartenga al fentimento: pof-
fiamo conchiudere , che i l fentimento non 
fia un modo di folianza efiefa, non eífen-
do i l modo d i fuá natura at to a concepir-
íi , fe fi niega la cofa , d i cu i egli é i l 
m o d o . Q u i n d i noi inferiamo , che 11 fen
timento non eflendo un modo di foftanza 
eftefa, dee eífere 1 'at tr ibuto di qualch 'a l -
tra foftanza a (Tai differenre . V e d i MODO. 

F. Malebranche , eolio fpir i to d' un Car-
tef iano, nega che u n ' u o m o , i l quale pen-
fa feriamente fulla rtiateria , poíía dubita-

che l 'eflenza della mente confuía in re 
tu t to e per t u t t o nel fentimento, appunto 
come quella della materia confiíle nell'eften-
fione \ e che , fecondo le var ié modificazio-
n i del fentimento, la mente alie volte vo-
gíia , alie volte i m m a g i n i , & c . appunto 
come , fecondo le va r i é modificazioni 
e í l e n f i o n e , la materia é alie volte acqua, 
alie volte l egno , fuoco, & c . D i paífaggio, 
per fentimento egli non intende le partico-
lar i modificazioni dell ' anima , ciov tale o 
tale feñt'rmento , ma fentimento o penfiere 
in g e n é r a l e , confiderato come capace d'o-
g n i forta d i mod i f i caz ion i , o d1 idee: giu-
fto come per eftenfione egli non intende 
tale o tale eftenfione , come una quadra, 
o v a l e , o fimili, ma eftenfione in aftratto, 
confiderata come ftifcettibUe d 'ogni forta di 
modif icazioni o figuré. 

E g l i aggiugne, ch' ei tiene per imponi-
bile di concepire una mente che non pen-
fi , quantunque eg l i fia cofa facile di coti-
cepirne una che non fenta , i m m a g i n i , 0 
voglia ^ in quella guifa appunto , ch 'egl i ^ 
impo í í i b i l e di concepire una mater ia , che 
non fia eftefa -, bench'egl i fia cola facile di 
concepirne u n a , che non fia né t é r r a , 
m e t a l l o ; né quadra, né tonda , e che non 
fia neppure i n m o t o . 

Qu ind i fi pub conchiudere3 che., cora e 
p o í ü -
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poff ib i le , che v i fia una ma te r i a , la qua-
|e non é né t é r r a , né m e t a l l o ; né quadra , 
fié tonda ; e né anche in moto : egli é al-
tresl poff ibi le , che una mente non appren-
da i l ca ldo , né ' i í r e d d o ; né g i o i a , né af-
fanno; né i m m a g i n i q u a i c o í a , né vogÜa 
qualcofa ; di maniera che quede modifica
ción i non fieno a leí e f i W m l i . Dunque i l 
folo penfare é i ' eífenza deila mente , ap-
punto come la fola eftenfione é 1! e í íenza 
della mater ia . V e d i ESSENZA , E S T E N S I O -
N E , V O L O N T A ' , & c . 

M a quefta dot t r ina non é p i i i i n voga . 
2 feguaci del Cavalier Ifacco Newton, e la 
N u o v a Filoíbfia , ncgano che Teftenfione 
fia i ' e í íenza della materia ( V e d i M A T E R I A ) ; 
c i feguaci del Sign. Locke negano, che i l 
fenümemo fia Feflenza della mente . V e d i 
A N I M A . 

S E N T I N E L L A , * in Guer ra , un folda
to pr ivato , prefo fuori d' un Corpo di Guar
dia a piede , e coilocato i n qualcbe porto 
per invigi lare ad ogni avvicinamento del 
N i m i c o , per imped i ré le í b rp rc fe ; e per 
ferraare c o l o r o , che vogl iono paflfare fenza 
o r d i n i , o fenza fcoprire chi f ono . 

* La parola deriva , fecondo Menage , a 
fen t i endo , da-lV apprendere . 

Smtinella perduta, o perfa, é una fenti-
nella coilacata a qualchc poflo aííai a v á n 
zalo e p e d c o í o f o , dond 'egl i é un miraco-
10 che giarnmai r i t o r n i . V e d i P E R D U . 

La parola della Sentinella, quando chia-
m a , íi é , C h i e Ih? Qhi vive, o chí va la? 
Ferma ! Rejia l<h ! 

S E P A R A B I L E , atto a poter í i fepararc. 
Mod¿ S E P A R A B I L I . V e d i l ' A r t i c o l o M O 

DO . 
S E P A R A T I S T Í , Separatiflí, una Sctta 

d i Religione in Inghi l te r ra , d e n o m í n a l a dall ' 
efferfi ella eretra in C h i e í a feparata, in op-
pofizione a quella coia fiabilka per legge. 
Ved i D I S S E N T I S T I , & c . 

A l prefente i Separatifii fanno piü todo 
11 n o m é d' una raccolta di Sc t te , che di al-
cuna par t i c i l a re \ ma piü v i c ino alia lor 
o r ig ine , v1 era tal a c o r d ó fra le medefime , 
'che un folo notne ferviva a tutte . La loro 
divi í ioB€ in P r t s b i t e r i á n i , A n n a b a t t i f t i , I n 
di pendenti , & c . é cofa moderna. V e d i N O N -
C O N F O R M I S T I - , PRESBITEÍIIANI , & C . 

Hornius accenna , Hifl. Éccl,, che i Se-
patatijii fono queg l i , che fotto Eduardo V I . 

SEP 
EHfabetta, e Giacomo I . r i f i u t a ronod i con-
formarfi alia C h i e í a d' I n g h i l t e r r a : e i qua-
l i furono pr ima chiamati Puri tani , indi Se 
parati/it, e finalmente Nonconformifii. V e 
di PüRITANI . 

I I p r imo Capo des Separatifli fu Bolton / 
i l quale , avendo pofeia abbandonato la Fa-
zione c h ' e g ü avea formara , ebbc per Suc-
ceflore Roberto Brown, daí quale i Sepa-
ratifli vennero cietli Brounijit ( Browm'fii ) , 
nome che lungo tempo ritennero : b e n c h é 
Brown l u i fteíTo difertaffe di tal Set ta , e , 
ad imitazione d i Bolton , ab iu ra í í e i fuoi 
error i . Vedi B R O U N I S T I . 

G l i fue ce He Banow , i l quale fu impic-
catoad i l i igazione de' V e f c o v i . I I lor quar-
to Capo fu John fon , i l quale erefle una 
Chiefa a A m í i e r d a m ; che pofeia fi divife 
i n parecchie Sette , alia tefta d1 una delle 
quali flava i l fratello di Johnfon , i l quale 
l o f c o m u n i c b , e venne da luí reciprocamen
te feomunicato . Poco dopo , un, qu in to , 
detto Smith , ere fíe una í inu l Chiefa a Ley-
den , ma quefta fi confumb, e di ieguoli i do
po la d i luí raorte: e i l Separatifmo anda-
va aííai al baíTo, quando Kobinfon compar-
v e , e g l i fece rialzarc la tefta. — E g l i rad-
dolci i dogmi di Brown y e ftabill una bue
na intelligenza ira i Separatijii ; ma non 
fu capace di r iunire tut ta la Setta . U n a 
parte di loro ftava fempre attaccata alie r i -
gide oppinioni di Brousn lor antico M a e -
ítro , e F altra parte fegortava .Rvbinfm* l 
p r i m i ritennero i l vecchio nome di Separa' 
tijii i i fecondi aíTunfero quello di Semi-fe-
paratijii, e colP andar del tempo degenera-
roño in Indtpendenti, ch ' é i l norne, coa 
ca í ora fogliono a p p e ü a r f i , si nella N u e 
va , che nella Vecchia I n g h i l t e r r a , V e d i 
I N D I P E N D E N T I « 

Horniuí l a menzione di un ' a l t ro ordine 
di Separatijii, átiú.Sefqtii-feparatifli, c i o é , 
Sepnratifli e mezzo. A ' c u n i pretendono, che 
quefti fieno una Sctta diftinta ; a l t r i , la 
fteífa che quella de' Semi-!eparatifii: perche 
íi aggiugne , che i Setni-íeparatíjii , í o t t o 
prcterto di prendere un mezzo t ía i Brou-
nií t i e la Ch ie í a d ' I n g h i l t e r r a , s'-ioaoltra-
•rono anche p i i l de' Brounif t i mcdeu!.ni, _e 
fotto i l nome di Separatifii degenerarono i ü 
Separatifii e mezzo, Separatijis and h'alf, 

S E P A R A T A A f f m o n e . V e d i V A m c o i a 
A F F E Z I O N E % 
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Penultímadellc SEP'AKATE.- V e d i PENUI-

TIMO . 
S E P A R A Z I O N E , ne l l aNav igaz ione , Io! 

OeíTo ehe c i b , che piu ordinariamente fi chia-
ma partenza . Ved i PARTENZA ( Departure ) 

• SEPARAZIONE d¿ marito e moglie . V e d i 
D l V O R Z I O . 

Acque á t SEPARAZIONE . V e d i ACQUA * 
SEPARAZIONE , S'everance í neiia Legge' 

I n g í e f e . Ved i SEVERANCE. 
S E P O L C R A L E ? o Sepulcrale , SEPUL-

CHRALIS,. qualcofa di appartenente a5 íeptít-
c r i , o tonnbe .- V e d i SEPOLCRO 

L e infcr iz ion i SEPOLCRALI fono i p iu íi-
cu r i monument i r che abbiamo delT A n t í c h i -
t a . V e d i INSCRÍZIONE J EPITAFIO 3 MONU
MENTO r & c . 

SEPOLCRALI Lampadé foncy quelle che^ 
eome dicefiv fifono t r ó v a t e a rderé nelle tora-
be d i parecchj M a r t i r i e d ' a l t r i . V e d i LAM
PADA . 

SEPOLCR ALE Colonna y é una co íonna eret-
tíú fopra un fepolcro v con un5 infcrizione ful 
d i lei fuftov V e d i COLONNA . 

SEPOLCRALE , o Sepulchralis, e anche l'ap-
peliagione d 'una Setta ^ cosr chiatnata , dal 
fuo error pr incipa!er i l q u a í e e ra , ehe per 
ja parola Inferno y ove la S. Sc r i t tu r^ c' infe-
gna che Gesu Crif lo- difcefe dopo- la fuá raor-
t e , que' Setrarf intendeano la di lu i t o m b a , 
o fepolcro. V e d i INFERNO. 

G l i Ere t i c i Sepolcrali fortenevano , che 
Gesu C r i d o difcefe ne l l ' Inferno folaraente 
fecondo ia carne , che queft' Inferno non era 
al t ra cofa> che i ! f e p o l c r o i n cu i egli fu 
pollo , e ne l quale la di l u i anima non po
tes r ipofare . Prateolus, 

SEVOLCRALB Pecunia. V e d i 1'Articoio PE
CUNIA » 

S E P O L C R O , SEPULCHRUM , una t o m 
ba , o luego deftinato per fot terrarvi i mor-
í i . V e d i SEPPELLIRE * 

Quefto termine fi ufa principalmente i n 
parlando de^ luoghi d i fepoltura , o C i m i t e -
*}$ degli A n t i c h i : quci de' Modern i gl i chia-
rmamo d ' o r d i n á r i o tcmée i V e d i TOMBA, 
CIMITERÍO , & c . 

O l t r e i fepolcri ordinar; da feppeílrrvi y o 
i l eorpo i n t e r o , o í e c e n e r i del corpo brucia-
t o , g l i A o í i c k t ne aveano una partisolar for-
t a , che fi chiamava cenotaphia ; effcndo fe
polcri v ó t i , fatt i i n onore dt qualche perfo-
n a , la quale forfe non ebbe alcana fepoku-

SEF 
ra Vtx un' oppinionc fuper íHziofa , che i' a-
n ime di q u e g l i , che mancavano di fepoltu
r a , andaífero cent ' anni vagabonde, prima di 
effere a m m e í f c a paflare nc' C a m p i E l i s j . 
V e d i CENOTAFIO, FUNER;ALE , & c . 

S í fabbricarono le p i r a m i d i , acc iocché fer-
viffero d i fepolcri ai Re d' Eg i t to » Ved i Pi-
RAMIDE v — E g l i Obelifchi fi fecero colla 
fíefla in tenz ione . V e d i OBELISCO. 

I fepolcri fi teneano per fagri , ed invio-
l a b i l i y e la cu ra , che fe ne avea , fi ftima» 
va un debito religiofo ; fondato ful t imore 
d i D i o , e fulla credenza delir ímmor ta l i t a : 
d g H ' a n i r r » . Quegli v che l i cercavano, o 
v i o í a v a n o , erano odiofi a t u t t e le N a z i o n i $ 
e feveramente puni í r .» 

G l i Egizj. chiamavano i lor fepolcri •> C a 
fe eterne, in d i ñ i o z i o n e dalle lor cafe e pa-
lagj , ch ' efíi chiamavano alberghi; a cagio-
ne del breve foggiorno , che noi facciamo in 
q u e f l i , in1 comparazione della lunga dimora 
negli altrio-

I Peliegrinaggj Ór ien ta l i fi fanno fot t i con 
difegno di vifitare i l Santo Sepolcro, cioé , la 
tomba di Gesu C r i ñ o . Q u i v i nefifuno entra 
fe non a pié nudo , e con mo l te ce r imonie . 
I T u r c h i efigano 24 Scudi da ciafcun Pelle-
grino , che la divozionc conduce al Santo 
Sepolcro. V e d i PELLEGRÍNOv 

S. SEPOLCRO, o i l Santo SEPOLCRO, da 
la denominazione ad un O r d i n e d i Canot t ic i 
R e g o l a r i , anticaraente i n f t i t u i t o i n Gerufa-
l e m m e , i n onore del Santo Sepolcro . V e d i 
CANÓNICO „. . 

Afcr ivono la lor inf i i tuz ione a Goffredo 
d i Boulogne ; i l quale,- dicon' e í f i , avendo 
prefo Gerufalemme l ' anno 1099 , collocb 
de' Canoniei nella Chiefa Patriarcale del San-
ta- Sepúlcroy i í che i n fa t t i é ve ro ; ma allo-

• ra non erano ' regolar i -— IQ - effetto , A m o l 
d o , i l qua le , di Areidiacono della Chiefa di 
Gerufa lemme, fene fece eleggere Patriarca, 
fu quegli , che Tanno 1114 comincib adob-
bligare i fuoi Canon ic i a vivere i n Comu-
ttm% e a feguire la Regola d i S. A g o ñ i n o . 

DaHa T e r r a Santa m o l t i d i q u e í u Cano
n i c i furono trasportati in* Europa , partico-
larmente i n Francia d a L u i g i i l Giovane ; 
Ingh i l t e r ra daf Re E'nrico ; i n Polonia da 
Jaxa^ GentHuomo Polacco ; cd i n Fiandra 
dai C o n t i di quella P rov inc i a . 

M a 1' Ordine fu pofeia fopprefíb da Inno-
ceazo V I I I . , e i fuoi Beni furono dati a 

que l io 
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.quelio dclla Madonna-di Bethkhem ^ al qaa-
]e venendo egli fteíTa a finiré , furono ac-
corda t i , r a n n o 1484, a quello de 'Caual ie-
rl di Giov.anni d i Gerufalernme. — M a 
la fuddetta íbppre í í ione non cbbe luogo I n 
Polonia , n é in parecchie Provincie della 
German ia , ove ta l i Canonici t u í t o r a fuffi-
ftcno: i l loro G e n é r a l e é i n Polonia : Fra 
Heiyot c í í e r v a , che i l l o ro abi to era diffe-
rente i n diffcrenti l u o g h i , 

S. SEPOLCRO , ovvcro i l Sant* SEPOL-
CRO, é anche i l nome di u n ' O r d i n c M i l i 
tare , ñ a b i l k o nella P a l e ñ i n a . 

La maggior pane degli S c r i t í o r i , che fafi
no menzione d i queft' O r d i n e , r imandano la 
di l u i inf t i tuzionc fino al í c m p o de l l 'Appo-
Üolo S. G i a c o p o , Vefcovo idi Gmi fa l emrae , 
od almeno fino a quello d i C o f t a n t i n o j pre-
tendcndo, che GoíFredo di Boulogne, e Bal-
dovino , non furono che i r e ü a u r a t o r i del 
raedefirao: ma quef t 'ant ichi ta é chimer ica . 
N o n é né men ce r to , ch 'eg l i fia fiato f o n -
dato si p r e ñ o , come in terapo di GoíFre
do di Boulcgne , o di Baldovino d i l u i fuc-
c e í í o r e ; b e n c h é F a v y n , ede Belloy lo a t t r i -
buifcano a quef t 'u l t imo. . 

E g l i é v e r o , che non v ' era altro che de' 
Canonici nella Chiefa d i S . Sepolcro fin all* 
anno 1114; ed é piíi che probabilc , che i 
Cavalieri foffero ftati i n í í i tu i t i folamenrc 
íulle rovine dei Canonici 400 anni d o p o , 
dal Sommo Poatefice A l c í í a n d r o V I . affi-
ne di eccitare le pe r íbne ricche e nobi l i a 
vifitare i Luogh i S a n t i , col dar loro i l t i -
tolo á\ Cavalieri del Santo Sepolcro , ed a 
q u e ñ o fine infti tuendo un 'Ord ine fotto co-
tal nome , del quale ei r i í c rvb la quali ta 
di Maeftro a sé medcfimo , ed a' íuoi fuc-
ceíTori . — Leone X . e Clemente V I L con-
ceflfero al Guardianodei Relígiofi di S. Fran-
cefco, nella Te r r a Santa, i l poccre d i far 
queñ i C a v a l i e r i ; i l qual potete , dappriraa 
accordato viva voce , fu pofcia confermato 
da una Bolla di P ió I V . 

N e l l ' a n n o 1^58. i Caval ier i di queft1 Or
dine in Fiandra fcelfero F i l ippo I L Re di 
Spagna per loro M a e f t r o ; e dopoi i l di l u i 
figliuolo; ma i l Gran Maf t ro deli ' Ordine 
di M a l t a lo portb a farne r i fegna; e quan-
do pofcia t i Duca d i Nevers aífuníe lo ftef-
fo t i to lo in Franc ia , i l medefimo Gran M a 
ftro, col .fuo potere e c r é d i t o , proccurb da 
w i una fimiie r inunzia , ed una conferma-
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alone de l f un ión di quef t 'Ordine ^con quello 
d i M a l t a . V e d i MALTA . 

S E P O L T U R A , denota fepolcro,- e l 'at-
.ío ftelío del 

S E P P E L L I R E ; c l o é , meítere una perfo» 
na morta fotterra . V e d i FUNERALE . 

I Re d' Tnghü tc r r a fi feppcllifcono a [Vejl-
minfier ; quci di Francia a S"'. Dtnií, &.c. 
<— Le per íone fcomunicate non fi hanno da 
feppeílire i n terreno facro, c ioé confacrato. 
G l i A n t i c h i non feppellivano i loro m o r t i : 
ü bruciavano , come g l ' I nd i an i fanno al 
•giorno d̂  o g g i . 

I I coftume d' abbruciare i m o r t i cefsb preí-
í o i Pvomani fotto 1'Imperio degli A n t o n i -
n i ; lungo l empo avanti che foífe permeffo 
.ai Cr i f t i an i d i /¿^e/Z/Ví? nelle Chiefe ^ i l che 
era p í o i b i t o anche a' Re ed I m p e r a í o r i , 

G l i Ab l íT in j , in luogo di feppeílire i lor 
m o r t i , g l i rinchiudevano ne' t ronch i degli 
a l b e r i , incavati per t a r e í F e t t o . 

Anche i Giardinier i fioccupano a SEPPEL-
L! RE , o fot terrare, i l felleri, l ' i n d i v i a , e 
la lanuga^ per imbiancarle ^ e Tender le piíi 
tenere^ 

Seppellire p iantoni fa lvat ic i i n fofte , ^ 
c i b , che Columel la c h i a m a , dcponere femi-
na fcrobibus, — V i fono alcuni a l b e r i , co
me falici , u l i v i , & c . che crefcono aífai 'be-
n e , col feppeílire i l o r ba f ton i , cine taglian-
done un baftone , od u n pezzo, alie due 
ef t remi ta , c p l a n t á n d o l o nel terreno: ch' é 
c i b che i L a t i n i ch iamano , inhumare talcas y 
taléis ferere, 

S E P P I A , fpezie d i pefce; SEPIUM, O 
Sepia os , o tefta , i ' oflb de l pefce feppia ; 
che é u n a foftanza bianca , fpugnofa, e fca-
g l i o f a , l a ^ u a l e crefce ful dorfo ¿elh feppia 
( pefce , i l cu i mafchio fi chiama calamajo , 
da u n certo umor neroa guifa d' inch iof t ro , 
che in sé racchiude) ; e l a quale pare q u a í í 

.calcinata d a l S o l é . — E l l a é ruv idaed after-
fiva , e fopra tu t to ufata nella M e d i c i n a 
come u n a polvere da pu l i r é i d e n t i . 

Queft' offo anche s'adopera dagl i Orefici 
ne' lor l a v o r i . 

S E P T A , nel l ' A n t i c h i t a , eran o certe c h i u -
f u r e , o cance l l i , fa t t i d i t a v o l e ; pe^qualifi 
e n t r a v a , a da ré i v o t i , nelle aíferablee de' 
R o m a n i . V e d i OVILIA . i 

S E P U L C H R I pmium. Vedi 1'Articolo 
PRETIUM . 

S E Q U E L A , in L ó g i c a , unaconfeguenza 
cava-
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cavata da una propofizion precedente. V e d i 
CONSEQUENZ A , e CONCLUSIONE. 

C o m e , s1 i o d i c o , V anima timan a % im-
materíale; epercio immortale , i1 u l t i m o mem-
bro di qucfta fentenza é una feguelaáel p r i 
mo . 

S E Q U E N Z A , nel G i u o c o , una ferie, o 
numero di ca r te , che immediatamente fi fe-
guitano T u n a l ' a l t r a , nello üeff© g ioco , 
o rd ine , o colore. 

Dicefí , um fequenza ál quattro car te , di 
c inque , & c . — A Picchet to , quefte íi chia-
mano terze , quar te , q u i n t e , & c . V e d i P I C 
CHETTO . 

S E Q U E S T R A R E , nella Legge Ing le fe , 
diflrain. V e d i DISTRAIN, 

S E Q U E S T R A Z I O N E , Sequeflraüo, nel
la Legge Comune , l ' a t to di feparare una co
fa in controverf ia , dalla poíTetíione deilc due 
p a r t í , finché la ragione venga determinata 
fecondo i l corfo dciia Legge. 

Quefla é di due fo r t e ; volontaria, e ne-
cejjaría. 

La SEQUESTRAZIONE volontaria é que l la , 
che fi fa col confenfo d' ambe le p a r t i . 

La SEQUESTRAZIONE mcejjaria é quel la , 
che i ! Giudice fa per fuá a u t o n t a , o fia che 
le pa i t i v o g Ü a n o , o n o , 

SEQUESTRAZIONE , nella Legge C i v i l e , é 
l ' a t t o d e i r o r d i n a r i o , che difpone d e ' B e n i , 
e de* be íHami d' una perfona m o r t a , delle 
cui facolta neí funo vuol in t r igarf i , 

Dícefi puré , che una Vedova fe quefir a , 
quand'el la p ro te ja di non avere da far nuU 
la coi Beni del fu o mari to defunto. 

Prcfi'o i Ca t to l i c i Romani , i r i queftioni 
d i m a t r i m o n i o , allorché la moglie fi lamen
ta d ' impotenza nel m a r i t o , ella ha da eííe-
rc fequcftrata in un Convento ; o in mano 
dclle l e v a t í i c i , finché f iadeci ío i l proceffo . 

SEQUESTRAZIONE, fi ufa anche per l 'atto 
d i raccogliere i f ru t t i d ' un Beneficio vacan
t e , per ufo del proffimo Benef í c i a to . 

I n tempo delle Gucrre C i v i l i , i n I n g h i l -
t e r ra , la fequeflrazione denotava i l prendere 
le facolta dei D e l i n q u e n t i , per ufo della Re-
pubbl ica . 

S E C U E S T R O , Attachment, nella Legge 
Inglefe . Ved i ATTACHING. 

SEQUESTRO , nella Legge Inglefe , jD/ -
f í r e f t , un cof i r ignimento a cui íi ha ricorfo 
i n certe azioni r e a l i , per portare un1 uorao 
a Qoraparire nel F o r o , o a pagar r end i t e , 

SEQ. 
o qualch 'al t ro debito negaco. V e d i N A & R T . 

Quefiro feqtteftro t álviio áz Brhon in re<|,* 
le, e perfonale. 

I I SEQUESTRO perfonale fi fa col fequeflra-
re i Beni m o b i l i d i u n ' u o m o , e eolio ftag-
gire t u t t ' i p rof i t t i delle di l u i terre e remi
t e , fin dalla data del mandato i in difprtegiib 
del Reo , che non ha voluto compaiire ad 
un 'azione portata contro di l u i , q u a n d ' e g ü 
é fiato c i t a t o , o foprat tenuto: e i profitti 
cosí r i m e í u dagü Scerijfr, , fono devoluti al 
R e , e ne vien data copia zW Exchequer. 

I I SEQUESTRO Reale fi fa fopra i Beni ña-
b i l í , od i m m o b i l i . Quefto diíFerifce da un' 
attachment y in c i b , ch 'eg l i non pub fa r f í da 
qualche perfona comune , fuori del circuito 
del fuo propio Feudo; eccet to, che cib fia 
f u b k o d o p o , che i b e í l i a r a i , od altre cofe, 
fonofia t i cacc ia t i , o p ó r t a t e v i a da tal Fon
d o , a bella porta per evitare i l fequeflro. 
V e d i ATTACHING . 

I I fequeflro {diftreft) fi divide anche in 
finito , ed infinito, 

I I SEQUESTRO finito é q u e l l o , ch' é l i m i -
tato dalia Legge, peí numero delle vo l t ech ' 
ei fi fara per portar la parte al cimento dcll* 
az ione: eioe ^ una v o l t a , due v o l t e , ¿kc. 

I I SEQUESTRO infinito é fenza l imitazio-
n e , finché la parte venga ; come contro un 
Giura to {a Jury), i l quale ricufa di com-
parire fopra certificazione d' aífifa , i l pro-
ceífo é venire faciat, babeas corpus, z Seque-
Jiro infinito. 

Fina lmen te , 11 Sequefiro di nuovo fí d iv i 
de \n Sfqueflro grande, chiamato da Fitzber* 
bert, magna Diflritiie ¡ e in Sequefiro ordi
nario . 

í i SEQUESTRO grande é que l lo , che fi fa 
di t u t t ' i B e n i , e bef t iacá i , che la parte ha 
dentro i l Contado. V e d i GRAND difhefi. 

V effetto ufuale del Sequefiro é di portare 
la parte fequeftrata a replegiare ( Vedi RE-
PLEGIARE) i l fequeflro, e cosí prendere la 
fuá azione di trasgreffione ( o / trespafs) con
t ro i l Sequeftratore \ o altrimente a compor
re feco lu i peí d e b i t o , o al t ro dovere, per 
cui fi fece fequeflro. 

V i fono parecchie cofe non foggette a 
fequeflro'. pe rché i l fequeflroáev'' eífere d' una 
cofa , della quale una valevole proprieta fia 
i n qualcheduno; e percib , c a n i , becchi , 
c o n i g l j , & c . che f o n o n a t u r a j non pof-
fono fequefirarfi i 
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D i r.uovo-, quantunque la cofa (la d'una 

valevoie proprieta , come un caval lo , od un1 
afcia, e i i m i l i , puré quando u n ' u o m o , od 
ima tlonna lo cavalca , o quando i 'afcia fi 
trova i n m a n o d i c h i taglia legne, q u e í l e c o -
íe fono per un tal tempo p r i v i l e g í a t e , e non 
fi poíTono fequeflrare . 

D i nuovo i non p o fio no effere fequeftrate 
per rendite quelle cofe valcvoli , le quali fo
no peí beneficio, e per lo mantcnimento del 
t raf f ico , e le quali per confeguenza fono peí 
Ben pubbiico , e la í l anno per au ton tk del-
la Legge; come un cavallo nella bottega d' 
un fabbro; material i nella bottega d'un tef-
i l tore per fax panno; panno, o vef t imcnt i 
nella bottega d' un farto ; íacchi di g r ano , o 
d i far iña in un muhno , o in un m é r c a t e ; 
né fi pub fequeflrare alcuna cofa, ch' é gia 
fequeflrata a t i t o lo d'aver fatto danno ( /or 
damage fefant ) , perché ella é in cuflodia k-
gis . 

D i ouovo ; non fi fequejirera per rendita 
{for rent) cofa alcuna, che non poíTa reft i-
t u i r f i in si buona condizione , come ella era 
al tempo át\ Jequejko f a t t o ; come covoni , 
o biche di grano , non po í íono fequeftrarfi 
per rendi ta , ma ben si per damage fefant , 
cioé a ci tólo di danno . A n c o r a , le bellie 
appartencnti a lTara t ronon poíTono eí íere fe-
quefir ate . 

F i n a l m e n t e , f o rne l l i , caldaie, o firnili, 
fitti a' F e u d i , o Tenu te dette Freeholds, od a l 
ie porte o finefire d' una cafa , o firnili, non 
poíTono fequeflrarfi : quando fi fa un feque-
jiro d' animal i , quefli fi hanno da por tare , 
o condurre nella chiufura comune , o da con-
í e r v a r e in un iuogo aper to , ove i l proprie-
tario poíía dar loro a mangiare. V e d i PAR-
CUS ( Pound ) . 

SEQUESTRO firaniero, foreign Attachmcnt. 
V e d i l ' A r t i c o l o ATTACHING . 

S E R A F I C O , qua lco ía appartenente aSe-
ra f ino . V e d i SERAFINO . 

I I Sr. Boyle ha un T r a t t a t o deli ' A m o r .SV-
rafico, c ioé d e l l ' A m o r D i v i n o , o fia A m o r 
di D i o . 

Ne l l e Scuole, S. Bonaventnra fi chiama i l 
Dottor Seráfico, peí di lu i abbondante xelo 
e fervore . V e d i DOTTORE . 

^ S. Francefco, Fondatore de' F ra t i M i n o -
r i , e de' Francefcani , fi chiama i l Padre 
Seráfico, in memoria d' una v i í ione ch' egli 
ebbe ful M o n t e Alverna , dopo un digiuno 

Tom. VIL 
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di quaranta g i o r n i , accompagnato da molt* 
altre feveri tadi : ailor quando, rapito in efia-
fi, egli vide un Serafino feendere a l u i con 
ráp ido v o l ó , ed impr imerg l i certe ftimite o 
fegni , rapprefentanti le f e r í t e , che i chio-
d i , e la lancia fecero nel corpo del N o f l r o 
Redentore , alia fuá CrocifiíTione . V e d i 
FRANCÉS CANO . 

S E R A F I N O , Scraph , e Seraphim , nella 
Gcrarchia degli A n g e l í , uno Spi r í to del p r i 
mo , o piü alto ordine . V e d i ANGELO, e 
GERARCHIA. 

I Serafini Eánno quella cía (Te d ' A n g e l í , 
che fi fuppongono efierc i piü inf iammat i d5 
amor D i v i n o , mediante i l lor fervizio p iü 
v iemo e piü immediato al T r o n o ; e comu-
nicano i l loro ardore agli o rd in i i n f e r í o r i , e 
piü r e rno t i . — Q u i n d i viene i l l o r n o m e , i l 
quale é formato dal l 'Ebrea radice , p^ i? bru-
c i a r c , í n f i ammare . 

S E R B A T O I O di piante) preíTo g l ' I n g l e -
f i , Grecnbouje, o Cafa verde . V e d i G REEN-
HOÜSE, — E come riguarda piante pe l legr í -
n e , e flranicre. Ved i anche ESOTICO. 

Que í l í Serbato), come ora fi fabbricano, 
fervono , non folo da luoghi di conferva , 
ma anche d 'ornamento a' g i a r d i n i ; eOTendo 
effi d 'o rd inar io fabbriche grandi e bet le , i n 
forma di gal ler ie , nelle quali le piante ven-
gono con leggiadro ordine dispofte in una 
ipezie di celle a ta l propof i to . V e d i GIAR-
ÜINO . 

11 Sr. Mortimer vuo le , che i l Serbatoio di 
piante fia apetto al M e r i g g i o , o che p o c h i í -
fimo ne d e c l i n i : che la fuá al tezza, e lar» 
ghezza fia di circa dodici p i e d i , e la l u n -
ghezza fecondo i l numero delle p ian te , che 
v i fi vogliono confervare , E g l i dee e í íere í i -
tuato fu! terreno piü a f c i u t t o , e i n tal ma
niera difpofto, che nulia poíía ímpedi rg l i i 
raggj del Solé nel V e r n o . N e l fabbricarlo , 
f i dee guardar bene di non intonacarlo al d i 
dentro con calcina, e pe lo : eííendofi o í íer -
v a t o , che F umidore f i trattiene piü lungo 
tempo in tale i n ton i ca to , che ne' raattoni , 
o ne' t a v o l a t i , Per maggiormente prefervar-
lo da l l ' umido e dal freddo, fi dee adoperare 
un calor a r t i f i c ía le : aqueft 'effetto m o l t i f e 
fpendono in alto de' f u o c h i , ed a l t r i raetto-
no delle padelle d i carboni i n c e r t i buch ine l 
te r reno; i l m ig l i o r modo fié, di avere una 
fluía dietro al Serbatoio , e di far paífare i l 
calore d i quefla per certi canaletd , o aper-

O o o tures 
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ture , faite ío t to i l pavimento a ta! p ropoñ-
t o . Secondo Braáley , i l m i g l i o r m é t o d o 
d i t u t t i é la nueva ílufa inventata dal Sig. 
Cauger, e pubbiicata in Inglefe dal Dr . De-
faguliers. V e d i FüOCO . 

A l c u n i hanno inve t r i a te , fineftre, e por
te di v e t r o ; al t r i preferifeono le porte mo-
b i l i d i canavaccio, da torfi v i a , e da r i -
metterf i a piacerc. 

I vafi , e le ce l l e , o n i c c h i e , hanno da 
efler ord ina t i nel Serbatoio i n modo , che 
i ' u n o non incomodi l ' a l t r o , n é g l i íia d 'al-
cun1 impedimento a prontamente rice veré i l 
S o l é , F aria , & c . Quanto alia cura , e ma-
neggio delle p ian te , Mortimer raccomanda 
d i aprirc i l terreno attorno alie m e d e ü m e , 
d i t t m p o in í e m p o , e di fpruzzare in eíTe 
un po' d i té r ra fie fe a , ed un po' di letame 
caldo su q u e ñ a ; come anche di adaequar-
] e , quando le foglie cominciano ad appaf-
í i r f r e ad ar r icc iar f i , enon piü v o l t e , per
c h é ció le farebbe sfiorire , e l angu i re ; e 
d i l é v a m e vía le foglie che s' a p p a l i i í c o n o , 
e fí feccano, 

Bradley é d i p á r e t e , che nelle par t í piu 
fredde de t i ' Ingh i i t e r ra , fi fabbrichi la fac-
ciala del Serbatoio a volta , o a femicirco-
l o , affinché Tuna o T altra parte di eífo r i -
ceva tu t to i l g iorno i raggj del S o l é : e che 
tu t te le fine ftre , & c . del la faccisía abbiano 
i m p o í t e di legno ben ferrare, e g r o í f e , da 
ch iuder í i ogni notte nell ' I n v e r n ó , per t i -
m o r t de' g i e l i , e d e ' v e n t i p i zx i can t i , & c , 
i — E g l i ftima, che le tegole Oiandefi fien o 
le m i g l i o n per inc ro í l a re i rauri, come quel-
le che fono fecche, e rifletcono buon calo
re ; e le tegole quadre peí pav imen to , le 
qual i j m b e v ü n o prontamente T umido , e 
m a i non fudano, come f a i n o i l marmo c 
le pietre piu dure . — L e piante nel Serba
toio non hanno da riempierne piü della quar-
ta parte del di i u i fpazio; lafeiandoíi i l rcr 
fío vacante per l ' a r i a , acc iocché circol i i n 
terno alie p iante . Se la cafa é affollata di 
p ian te , g l i effluvj , ch' elle fianno cont i 
nuamente mandando fuori per traspirazio-
ne , e i vapor i che vengono dal terreno, 
condenferanno l ' a r i a , e cau í e r anno umido-
r e . Le piante , per quanto é poff ibi le , han-
no da eífer difpofte circa le parti di raezzo 
del Serbatoio, ove elle faranno piu in ficu-
10 dal freddo, i l quale fuol efíere piu gran
de verfo i vet r i» e i m u r i : e le piante le 
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piü tcnere hanno a difpoiíi piü v i c i n o , che 
fia poff ib i le , al luogo ov 'en t ra i l calore. 

E' regola geneiale de' Giard in ie r i , d i 
metiere nel Serbatoio le piante flraniere cír-
ca la feconda fettimana di Set tembre, e di 
prenderle fuora di nuvo verfo la meta di 
M a g g i o ; benché in cib debba farfi qualche 
di l t inzione ; dovendo le forte piü tenere, ' 
che vengono da luoghi v i c i n i alia Linea , 
come 1' aloe , & c . eííere piü dedíca te al r i -
t i ro del Serbatoio, che i meia ranc j , i mi r -
t i , & c . 

S E R E N A gutta, nclla M e d i c i n a , lo ñef-
fo che amaurofis . V e d i GUTTA /erena, c 
AMAUROSI . 

S E R E N A T A , una forta di conce r tó da
to di notte t t m p o da un amante , alta por
ta dclla fuá Dama , o fotto le d i lei fíne-
í l r e . 

Al ie vol te ella é t u t t a comporta di M u -
fica inrtrumenta'ic j tal vol ta v i íi aggiun-
gono delle v o c i ; e le c á n t a t e , o í u e n a t e 
compoOe, od efeguite in ectali o c c a í i o n i , fi 
chiamano puré Serénate. 

N o n fi sa, onde la parola d e r i v i , quan
do non foííe dal Francefe, ferein, la rugia-
da che cade in tempo di n o t t e . 

S E R E N O , SERENOS, una qua l i t a , o t i -
to lo d 'onore dato a cert i P r i n c i p i , e p r in -
cipali Magif t ra t i di Repubbl iche , V e d i T I 
TO LO , e QUALITA', 

A l Re d' Ingh i i t e r ra fi da i l t i tolo d i 
Serenijftmo {_moft ferene'): fi applica puré 
lo fteíío termine al Doge di Venezia . — I i 
Papa, e '1 Sagro C o ü e g i o , ferivendo al l ' 
Impera to re , ai R e , o al D o g e , non dan 
loro altro t i to lo che quello di Serenijjimo. 
l a fa t t i i Veneziani mettono i l t i t o lo d i 
Serenita a! diiTopra di quello d' A l t e z z a . 
V e d i ALTEZZA, 

L 'anno 164Ó , come Vicquefort oíTcrva, 
v i fu un contral lo tra le C o r t i d i V i e n n a , 
e di Franc ia ; perché 1'Imperatore non vo
lea da ré al Re di Francia altro t i t o l o , che 
quello di Sereno. •—Ant icamente i Vefco-
y i íi trattavano fotto i l t i to lo di Sereno, 

I Re d i Francia della p r i m a , e fecon
da Razza , parlando di sé m e d e f i m i , non 
ufano altro t i t o l o , 4e non quello di No/ira 
Serenita j nojlre Serenité. L ' I m p e r a t o r e non 
da altro diverfo t i to lo al Re d ' Ingh i i t e r 
r a , e né anche a qualfifia al tro R e , fuor-
ché i i Re d i Francia . 11 Re di Polonia , 

ed ai-
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t ¿ a l t r i R e , lo danno agl i E l e t t o r i . L ' I m -
ceratore fcrivendo agli E i e t t o r i , o ad a l t r i 
Pr inc ip i del l ' Imperio , non ufa che i l ter
mine Dilezione-f Dileflio, ma nel trattare 
con loro , ufa quello d i Serenita Elettorale 
verfo gH Ele t to r i ; e quello di Serenhh Du~ 
cale, verfo g l i a l t r i P r i n c i p i . V e d i ELET-
TORE , & c . 

S E R G E N T E , Sergeant, o Serjeant, un 
te rmine della Legge Inglefe , applicato a 
varj Offic;. — SER GENTE in Le ¿ge, at Law, 
ovvero of the coif ^ della feuffia , é i l piíi 
alto grado che íi prende nella Legge C o m u -
n e : come lo é quel d i Dot tore nella Legge 
C i v i l e . V e d i GRADO, e DOTTORE. 

I Sergenti íi chiaraavano anticamente fer
vientes ad legem% e fervientes narratores: 1\ 
Sr.Selden aggiugne, che fi chiamavano an
che doñores legis ; comecchc a l t r i lien o d i 
parere, che i G iud ic i fono , piu propria-
m e n t e , i dofiores legis, e Sergenti, i Bac-
cell ien di Legge. •—Spelman oflerva , che 
quantunque un Sergente pofla eífer piu ric-
co che t u t t ' i D o t t o r i de' C o m ú n i , nulla-
dimeno un Dottore é fuperiore in grado ad 
un Sergente \ perché i l nome d i Dot tore é 
in fe fteíío Mag i f l r a l e , ma quello di Sergen
te ¡ Mtnijieriale . Q u i n d í i D o t t o r i fi fedo-
no , e íi coprono s cuando v o g l i o n o ; raa i 
Sergenti í l anno feoperti nel Foro ., eccetto 
quanto alia loro ícuffia, o berret ta. 

Come queíli vengon fuppoñi i piu do í t i 
e i piu p r a t i c i ; v ' é una Corte , o T r i b u n a -
le appropriato per p i a t i r v i da loro fteffi, ¡1 
qual é the Common-pleas, le Caufe Comu-
ni , ove la Legge Comune d' Inghi l te r ra 
v i en ' offervata nel maggior r igore . — M a 
non é loro vietato d i piatire in altre Cor-
t i , ove i G iud ic i (che debbono pr ima etTc-
re Sergenti ) g l i chiamano fratelli . V e d i 
CORTE , e Common-Pleas. 

S o n ó chiamati dal Mandato , o Scr i t to 
del H e , a loro d i r e t t o ; i l quale comanda 
hi ro di prendere fopra d i sé quel grado, in 
un giorno affegnato. 

U n o d i queí l i vien fatto Sergente del H e 
( e f o r f e d i p i u ) per piatire per L u i in tu t -
te le caufe , fpezialmente d i t r a d í m e n t o , 
t reaf on . 

SERGENTE d ' A r m e , é un5 Uffiziale d e ñ i -
nato per accompagnare la perfona del R e , 
•per arrefbre t r a d i t o r i , e perfone di qual i -
•ta ree di qualche oífefa , e .per accompa-
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gnare i l Lord Gran M a g g i o r d o m o , quand* 
ei í iede i n Giudic io ful punto di qualche 
t r a d i í o r e . 

Per If tatuto queí l i non hanno da e í íere 
p iu d i 30 nel Regno . — V e ne fono oggi -
d i o t to alia C o r t e , acento l i re all1 anno d i 
falario a ciafeuno : íi chiamano Sergenti d* 
arme del R e , per d i í l inguer l i dagii a l t r i : 
vengono creati con gran c i r imonia j i n g i -
nocch iando í i ¡a perfona davanti al R e , Sua 
M a e ñ a le mette la mazza fulla fpalla de
l i r a , e d i ce , Levati, Sergente d? armi, e 
Scudiero, per fempre . • — H a n n o , i n oltre , 
una patente per r off ic io , ch ' e f f i tengono 
a v i t a . 

Hanno i l lor fervizio nella Camera d i 
Prefenza, ove ira pronta la banda de' Gen-
t i l u o m i n i Penfionarj; e ricevendo i l Re a l 
ia por ta , portano le mazze davanti a L u i 
alia porta della Cappella , mentre la banda 
de' Pcní ionar j íi ferina la pr ima ful davaa-
t i , e fa fpalliera al R e ; come fanno p u r é , 
quando i l Re va alia Camera de' S ignor i . 

V e n' é quattr a l t r i creati nella fteífa ma
niera ; uno , che accompagna i i Lord Can
cel! i ere , un fecondo, i l Lord T e í o r i e r e ; i l 
terzo , i 'Ora tore {Speaker) della Camera 
de' C o m ú n i ; ed un quar to , H Governato-
re {Lord Mayor) di L o n d r a , in occafioni 
fo l enn i . 

H a n n o una notabil parte ne' Feudi d 'o -
nore , ed ottengono var ié cariche paffeg-
g ie rc , quando fono di f e r v i z i o , cioe, c in-
que fcilíini al g i o r n o , quando la Cor te é 
dentro la difbnza di diece migl ia da L o n 
d r a , e diece fcilíini, quand' é i n diftanza 
di vent i m i g l i a da L o n d r a : egli fono della 
n o m í n a z i o n e del Lord Cameri ingo . 

SERGENTE , neila Guerra , é u n ' U f f i i i a ' l 
i i i feriorc in una Compagnia di F a n t i , o i n 
una di Dragoni i armato d i mi'alabarda*, 
e de i í i na to per far olTervare la difcípl ina ., 
per infegnare a' Soldati i 'efercizio deile ior 
armi , per veder confervate le doviue d í -
í l a n z e - , per ordinare , ferrare ., formare , 
ranghi, file, & c . V e d i OEFICIALE.. 

S E R G E N T E R I A , Sergeanty^ w fervi
zio anticamente dovuto ai Re d' I ngh i l t e r 
ra per terre dipendenti da L u i ; e i l quale 
non pub dover í i ad unValtro Signore.. V e d i 
TENÜTA ,e SERVICE. 

Si divide i n Sergenteria grande , e fipr 
¿ola,. ^ • 

O o o 2 L a 
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V é anche delle ¡ene d i medagl íe mo^er-

ne : quella de' Papi non commcia che da 
M a r t i n o V . in 1430. Da quel temno nb-
biamo una ferie d i medag í i e Papal i , naíTa-
bilmente compita , í ino al numero di 5 i 
o 600. — Si potrebbe parimente avere una 
ferie d' I m p c r a t o r i , cominciando da Car la 
M a g n o ; pu rché v i fi comprende í l e ro le m o -
nete co r ren t i : ma in pratica comunemen-
te cominciano da Federico IT . in 1455.—» 
La ferie de' Re di Francia é la p iu nume-
rofa , e la piu confiderabile d i t u t t i i Re 
m o d e r n i . V e d i MFDAGLI A » 

SERIE , nel l ' Algebra , denota un5 ordine 
o progreffiione d i quant i tadi 5 crefcente o 
d ic re ícen te i n qualche reg ión cortante ; la 
quale, nel fuo progre l ío , a w l c i n a n d o í i fem-
pre p i u , e piu a qualche valuta r icercata , 
fi chiama ferie convergentê  e s ' é i n f in i t a 
mente eon t inua ta , diviene eguale a quella 
quan t i t a : donde la fuá u íua le appellagione 
di ferie infinita. V e d i CONVERGENTE, & c . 

. C o s í f^ ;^ :f^,S¡ .J* • & c . fa upa fe
rie., che fempre converge, o s ' a v v i c í n a al 
valore di 1, ed inf ini tamente eontinuata , 
diviene ad effo eguale . V e d i INFINITO , 
APPROSSIMAZIONE , & c . 

La natura e Fu fo delle ferie infinite ̂  uno 
de' rnaggiori mig i io rament i del l 'e ta prefen-
t e , devefi a N i c . Mere atore d' Holjicin , II 

ferie, si in r iguardoal m e t a l l d , che al íbg- quale per altro pare che n1 abbia prefo la 
g e t t o . 1 difrerenti meta l l i di medaglie, co- p r ima t ráce la da l i ' A r i t m é t i c a d' Infiniti del 
ñ i t u i f eono í re férié d i f f e r en í i , ne' gabinett i Dr . llallis. — E l l a ha luogo fop ra t t u í t o nel* 
de' C u r i o f i ; i n t end iamo, quanto a l l ' ordi - le quadrature delle curve 5 dove j come noi 
i i e , ed alia dispofízione delle va r i é meda- fovente cadiamo fulle quant i tadi , le quali 
g l i e . LaTír/i? d 'o ro , per efempio , d ' I m - non poflbno e ípr imerf i con alcuni precifi 
p e r i a l i , monta a circa 1000, ovvero 1200 : numer i d e f i n i t i , qual é appunto la ragione 
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L a SERGENTERIA grande, é quando üntí 

t iene terre dal Re per fervizio ( ¿ 7 fervice) 
ch ' e i dee fare in fuá propia p e r í b n a ; come 
di portar lo fiendardo, o la lancia del R e , 
d i affiftere al di lu i coronamento j o far 
qualche uffizio nella di l u i C o r t e . 

L a SERGENTERÍA piccola, é quando un1 
uomo tiene terre dal Re per fomminif t rar-
g l i annualmente qualche piccola cofa per le 
d i l u i G u e r r e ; come una fpada, un pugna-
l e , u n ' a r c o , degli f p r o n i , & c . 

Coke, fopra Littleton, c i nar ra , che i l 
Cavalier Riccardo Rockesly tenea ierre a 
Seaton, per Sergenteria grande , per eflere 
Vantrarius Re gis, cioé lacché d' a van t i del 
Re (quand ' egli andb in Guafcogna) fin 
ch1 aveífe ro t to un paio d i fcarpe del valo
re d i quattro f o l d i . 

Per lo Statuto , 12 Car. I L tut te le te-
nute di qualche o n o r i , S ignor ie , Ter re , 
&,c. fono ridette in foccage ( fervizj ¡gnobi-
l i d i fittuario) libero e comune ; ma i fer
v iz j t i to lar i (honorarj/) di Sergenteria gran
de fono i n v igor del medefimo con t inuad* 
V e d i TENUTA* 

S E R I E , SERIES , una eontinuata fuccef-
fione di cofe nel lo í te í ío o rd ine , e che han-
no qualche relazione, ó conne í f ione T u n a 
c o i r a l t r a . V e d i CLASSE, ORDINE, &C. 

L e medaglie fono fó rma te i n ordini , e 

quel la d1 argento pub a ícendere a 3000; e 
quella d i rarae, i n tut te Je tre grandezze, 
g r a n d i , mezzane^ e piccole, a 6 , o 7000. 
•— D i quede, la ferie del ra me mezzano é 
l a p iu compita j e la piü fác i lmente fórma
l a , po tendoí i far difeendere fino alia caduta 
tíell' Imper io d 'Occidente , e fin' al tempo 
tíe' Paleologhi nel l ' Oriente . 

ÍQ ferie d i medaglie fono ü fua lmen te fór
mate dalla banda chiamata la tefia: nella 
p r i m a clSflé j fia difpofta la ferie dei Re : 
ne l la feconda, quella delle C i t t a Greche , e 
Lat ine- , nella t e r z a , le í amig l i e Romane 
Confolari i nellá quar ta , le I m p e r i a l i ; nel
la q u i n t a , í e D e i t a d i : a cui pub aggiugnerfi 
una fefta ferie, che confifte i n medaglie di 
perfone i i l u f l r i ^ 

del d i á m e t r o d' un circolo alia circonferen-
za ; abbiamo i l vantaggio d i efprimerle con 
una ferie, la quale , in f in i tamente continua
ra , é i l valore della quant i tk ricercata . V e 
di CIRCOLO, QUADRATURA , &G. 

Natura, origine, ed tifo delle SERIÉ infi
nite, — Quantunque 1 'Ar i tmé t i ca ci prov-
veda di cfpreí í ioni aífai adequate ed intel-
l i g i b i l i per t u t t ' i numeri razional i , puré 
ella é m o l t o difet t iva quanto agí ' i rrazio-
nali j i qual i fono inf ini tamente p iu nume
ro fi, che g l i a l t r i ; e í fendovene , per efem
pio , un ' inf ini té fra 1 e 2. Se ora fi ricer-
caíTe di trovare un medio proporzionale tra 
1 e 2 , i n numeri razionali , i qual i foli fo"0 
chiaramente i n t e l l i g i b i l i , ( eíTendo certa-

mente 
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fuente la radice di 2 un' idea ofcurlíTima) 
noi potremmo ftmpre piu e piu accotlarci ai 
gluílo valore della quantita ricercata , ma 
fenza mai arrivarvi: cosí ^ fe per lo medio 
proporzionale ira 1 e 2 , o la radice di 2 , 
jnettiarao prima 1 , egli é evidente che non 
abbiam meíTo abbaílanza 5 fe aggiugníamo 
i , noi mettiara troppo, perché ii quadrato 
di i - j - T é piu grande di due. Se poi le-
viam vía | - , troveremo che abbiam levato 
troppo, e fe íioi ritorniamo ~ ) Tintero 
fara troppo grande: cosí poííiam procederé, 
fenza mai venire alia giufta quantita ricer
cata. — QuelH numeri cosi trova t i , equel-
li trovati nella fie fía maniera in infinito, 
eiTendo difpofti nel lorordine naturale, fan-
no cib che fi chiaraa ferie infinita . Vedi 
NUMERO, e SURDO . 

Alie volte le ferie non procedono per al
térnate addizioni , e fottrazioni, ma per 
femplici addizioni, o per un'infinita di fot
trazioni; fecondo la poíizione del primo ter
mine. In tutte quefíe ferie infinite egli é vi-
fibile, che íiccome turt' i terralni fono úni
camente eguali ad una magnitudine finita, 
hanno da andar fempre in diminuzione; ed 
h anche conveniente , che íieno cosí, tanto 
ch'é poífibile, affinché una venga a prende* 
re folamente ün certo numero de' primi ter-
nifni per la magnitudine ricercata , e a ne-
gligere tutto i l refto. 

Ma non fono únicamente i numeri irra-
zionaii quelli, che fono cípreíTi in raziona-
l i , mediante le ferie infinite. I numeri ra-
zionali fteíTi poffono efprimerfi nello fie fio 
modo: 1 , per efempio, efiendo eguale alia 
ferie i i i , &c. ma v' é quefia differenza 
tra di loro, che, la dove i numeri irrazio-
nali poííono folamente eííer efpreíTi in nu
meri razionali , con tal ferie ; i razionali 
non hanno bifogno di una tal efpreflfione. 

Tra le ferie infinite ve n' é alcune , i cuí 
tertnini íolo fanno una fomma finita; tal' é 
la progreíTion geométrica ^ f ' f ) ed 'n 
genérale, tutte le progrefiioni geometriche 
^ierefeenti: in altre, i termini fanno una 
íomma infinita; t a ré la progreífione arrao-
NICA T T i 4 , &c; Vedi ARMÓNICO. Egli 
oon é , che vi fieno pib termini nell'armó
nica , che nella geométrica progreffione , 
©enché la feconda non abbia alcun termine 
che non fía nella prima, e abbifogni di pa-
Jecchj, che la prima ha j una tale differen-

SER 
zafólo renderebbe ineguali le duefomme íti-
finite, e quella della progreíTion armónica, 
la piu grande: la caufa fia piu in fondo. 

Dalla rícevuta nozione della divifibilitfi 
infinita, ne fiegue , che ogni cofa finita, 
e. gr. un piede, é un comporto di finito, e 
d' infinito : finito, in quanto egli é un pie-
de; infinito, in quanto ei contiene un1 infi
nita di parti , in cu i egli é divifibile. —Se 
quefte parti infinite íi concepifeono , come 
feparate Tuna dall'altra , elle faranno una 
ferie infinita, e puré la lor forama non fara 
che un piede; folamente, non fi ha da met
iere qui che quei tali termini, i quali pof
fono, diftinti Puno dall' altro , e fie re partí 
dello fiefib intero finito: ora queft' é il ca
fo nella ferie geométrica dicrefeeníe T ^-g-, 
&c. perché egli é evidente, che fe voi pri
ma préndete ~ d' un piede, pofeia |-di quan
to rimane , o-^-d'un piede, indi ~ di quan
to rimane, o Y d'un piede ; potete proce
deré ail'infinita , prendendo fempre nuove 
meta dicrefeenti , tutte diftinte P una dall' 
altra , e le quali tutte infieme non fanno 
che un piede. 

In queíF efempio noi, non folamente non 
prendiamo che quelle parti, le quali erano 
neil' intero, diftinte Tuna dalP altra: ma 
prendiamo tutto quel che v'era ; ond* egli 
addiviene , che la loro fomma fa di nuovo 
il precifo intero; ma, fe doveííimo feguire 
la progreífione geométrica-|-7 T I > &c. cioé, 
alia prima prendere-jd'un piede, e da quan
to rimane j - d'un piede, e da quanto fem
pre rimane ~ d'un piede, &c. egli é vero, 
che non prenderemmo altre parti che quel
le , le quali erano diftinte Tuna dall' altra 
nel piede , ma non prenderemmo tutte le 
parti che v'erano , poiché prendiam fola
mente i varj terzi , che fono minori delle 
metadi; per confeguenza, tutti quefii terzi 
dicrefeenti, benché infiniti in numero , noft 
potrebbero fare Tintero; e s'é anche dimo-
írrato, ch'efii farebbero folamente la meta s 
— In fimil modo, tutt' i quarti dicrefeenti 
in infinito, non farebbero che un terzo, e 
tutt ' i centefimi farebbero folo la novantefi-
raa nona parte: coficché la fomma dei ter
mini d'una ferie infinita dicrefeente geomé
tricamente , non é fempre finita, ma pub 
anche effer meno di qualunque finita quan
tita, che pofía affegnaríi. 

Se una ferie infinita dicrefeeate efprimc 
parti 



4 7 8 S É R 
partí che non poííbno fuffiftere ñel tutto) 
difuntamente 1'una dail5 altra ; eccetto quel
le , per prendere il valor delle quali, dob-
biamo fupporre la ftefTa quantitá prefa pa-
recebie volte^ nello fteíío tutto; allora la 
fomma di quefte parti fark piu che un tut
to ^ anzi infinitamente dí piu; cioé ^ la fe
rie fara infinita, fe la üeffa quantitá é pre
fa un1 infinita di volte. —Cosí nella pro-
grefílone armónica &c. fe noi pren-
diamo ^ d' un piede, o 6 pollici^ poi -7 4 
pollici) egli é evidente) che non poffiamo 
prender piíi oltre |- d'un piede, o 3 polli
c i , fe nía prendere 1 poliiee di piü di quan-
ío fu lafeiato nel piede. Poiché dunque il 
tutto é di gia efauílo dai. tre primi termi-
n i , non poffiamo prendere cofa alcuna, di 
piu , dei ternlini feguenti , fenía prendere 
qualcofa gia prefa : e poiché quei termini 
fono infiniti in numero, egli é a (Ta i poíu-
biie, che la fieflfs quantitá finita venga ad 
tile re replícala un numero infinito di vol
te 5 i l che fark la fomma dclia ferie infi
nita . 

Diíti poííibile \ perché , quantúnque di 
due ferie infinite, Tuna polTa fare una fom
ma finita, e 1'altra un' infinita; egli é ve
ro, che vi pub eííere una tal ferie >, in cui 
avendo i finiti efaufio il tutto, i feguenti, 
benché infiniti innúmero, faranno folamen-
té uná fomma finita ; e inefFetto, poiché fi 
é dimoílrato, per le leggi della progreífio-
ne geométrica , che vi fono delle ferie , le 
cui fomme fono minori del tutto, anzi in
finitamente tninori; ne fiegue, che vi dee 
eíTere par i mente delle ferie, che famio in
finitamente piíi. 

V i fono due altre oííervazioni ñeceffarie 
da farfi fulle ferie in genérale. IO. Che ve 
n 'é alcuñe, nelle quali , dopo un certo nu
mero di termini , tutti gii altri termini , 
comecché infiniti in numero , diventano cia-
ícuno una cifra. Ora, egli é evidente, che 
la fomma di queíle ferie é finita e facil-
menle trovata; avendo elleno folamente un'' 
apparenza d1 infinita. 

^0. Che la fieíTa magiiitudifie pub eífer 
efpreíTa da difieren ti ferie ; e pub efprimer-
fi, si da una fer ié , la cui fomma pub effer 
trovata , si da un'altra , la cui fomma non 
fi pub trovare. 

La Geometría non foffre h fleíTa difScol-
ta^ cui foggiace 1'Aritmética: êlla efprime 
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numen, irrazionali efattamente in linee , e 
non ha bifogno di ricorrere alie ferie ¡n£ 
nite. Cosí la diagonale d'un quadratoil 
cui lato é 1 , é conofeiuta per eíTere la ra. 
dice quadra di 2 .—Ma in alcuni altri cag 
la Geometría fteíTaéin un fimile imbroglío • 
effertdovi alcunc linee rette, che non poífo' 
no efprimerii aitrimentc che per una ferie 
infinita di linee piu piccole , la cui fomma 
non pub trovarfi í della qual forta fono le 
linee reíte eguali alie curve ; di modo che 
nel cercare , per eferapio , una linea retta 
eguale alia circonferenza d' un circolo , noi 
troviamó , che, il diámetro eíTendo 1 , ja 
linea cercata fara ~ , meno -5 piu -f-, rae-
no 4-, piü f , &c. Vedi R E T T I F I C A -
2 I O N E» 

Quanto al trovare una ferie Infinita per 
efprimcre quantitadi ricercate ; Mercatore, 
il primo inventor del método , lo fece per 
divifione : ma i l Cavalier Ifacco Nevjton, e 
i l Sr. Leibnitz , ne hanno migliorata la dot-
irina aífai notabilmcnte: i i primo, trovan
do la fuá ferie mediante 1'eftrazion delle ra
die!, ed i l fecondo, mediante un'altra fe-
rie prefuppoíla. 

Trovare Una SfeKlé^ che efprima una quan
titá ricercata, per divifione* — Supponeíe , 
che fi ricerchí una ferie per efprimere il quo-
zientedi B divifo per ¿r-f-c. Dividete i\ dir 
"videndo peí divifore , come neil'Aritmética 
comunc; continuando la divifione finché il 
quoziente moftri l'ordíne della progreffione, 

, o la legge, fecondo la quale i termini pro-
cedono aii'infinita : fempre ofiervando le re
góle di foltrazione, moltiplicazione, e di-
vilione, circa i l cangiare de'fegni . •—Con-
tinuato il proceíib, i l quoziente fi trovera 
¿—¿ c >^ ¿ C2 ^3 

• —.«. &c. in infinitOj 
a a* a3 ^4 

Trovati cosí quefli quattro , ocinque ter' 
mini , entrambi il quoziente , e la maniera 
della divificne fannovedere, che i l quozien
te é comporto d' una ferie infinita di termi
n i , i cui numeratori fono le póteme di c 1 
i cui efponenti differiicono dal numero de 11 
ordine per unita, i cui denominatori fono le 
potenze di a, e i lor efponenti eguali alna-
mero delí' ordine de' termini . — E . gr-
terzo termine, la potenza di c c la feconda 
nel numeratore; e la potenza di * la terza 
nel denominatore. 

Quin* 



Quíncli , 1 ° . Se b-=. t , cd « pr: i , ioiW 
n¿o queí to valore per quello y noi abbiamo , 

jel quoziente i — e - f " ^ " - ^ 3 J i a 
i 

•.(inlt'a, Per H che i — c + ^ 
j - f - a 

. gcc ^ in f in i to , 
Secotvio; í"e poi i t e r m i n i nel quoziente 

íoritinuaiijente d i c r e í c o n o , ¡a /¿-r/V dará un 
u0íiente tanto v i t i n o alia ver i ta quant ' é 

políibile- — £ , ¿ r . Se ¿ = i , c — i e d ^ 
t -2 ; í b ü i t u i t i queí l i valori nella ferie: ge-
^r3!e, o fatta la d iv j í ione come nel i ' efem-

¡ 'istgfil; .1 
^genéra le 5 t roveremo j = : . = : - r — j 

- j - 1 T I "f" i V r* H"" TTT J 
Sapponete a l lo ra , che la ferie fia rotta v ia 
nd qaarto termine ; v i f a d una diffal ta: ma 
ella fara meno di ™ . S' ella fi rompe nel 
íeílo, v i fara una diffalta , ma quefta raeno 
áirr i"» Q u a n t o - ^ i í i o k r e , percib , fi con
tinua la ferie ^ tanto piu s' avvicina ella al 

I vero, ma non c i arriva m a l . 
I j . ^ ' ' - t 

In fimil modo t roviamo ~ ~ — • — r r ~ 

- ^ + ^ " " ^ 1 4 - TTT ) in infinito | 
1 

—«~ T T^ ~|~ ^ rj~6 J ^ 
^4-1 1 

iéni te- — — — — i i - 4 - —r 

h . in infinito, Q u e í T é una legge cortante, 
mediante la quale tu t te le f r a z i o n i , j l cui nu-
meratore é 1' uni ta , poíTono efprimerfi per 
\nk infinite: e í í endo quelle ferie tu t te pro-
greffioni geomerriche, dicrefeenti in modo 
'ale, che i l numeratore fia fempre u n i t a ; e 
iUenominatore del p r imo t e r m i n e , i l qual 
£anche l 'efponente della ragione, differifee 
Pcr unita dal denominatojre della frazione da 
nfolverfi, 

Se i t e rmin i del quoziente flanno cont i -
finamente crefeendo, la ferie tanto piu s' al-
'"¡itana dal quoziente , quanto piíi a lungo 
I ' Y cont inua ta ; n é ella diviene mai egua-

quoziente, fe non in cafo che fia ter-' 
^ t a , ed abbia \\ u l t i m o refiduo aggiunto 

[ottoil fuo fegno. e, gr. fupponete \ = 
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^ " 6 4 ^ 1 2 8 , & C , U n t e r m i n e , 1 e c c e d e | , 
per un ' ecceí íb d i - j ; due t e r m i n i fono in<» 
feriorr per - f ; tre t e rmin i eccedono per 
q u a t í r o mancano, o fono inferiori per ? 
& c . Se fi fuppone , che la feris t e rmin i i n 

1 
— 8 5 allora fara •—— ~ i —- j , -J-,4 8 -f-

- V . M a i - ? + T ~ 8 ^ ™ 5 r r r -
I 

Percib , -, V — ¥ = T • Suppone-
1 -f- 2 

t e , che la ferie genéra le t e r m i n i in — c3 • al-
1 c\ 

lora fara 1 — ^ -|-< — ¿3 -f-. — = 

1 Vedi QUADRA-
TUR A del Circolo 

telente fi trovera 
1 4"2' 

2 4-4— 8 + 16 

1 -h*7 
Trovare una ferie infi-~] 

nita mediante V e í l razion 
delle r a d i c i , 

T rova re ana ferie infi
nita mediante una ferie 
prefuppofta. 

Eftrarre le radici d' una ferie infinita. V e 
di ESTRAZIONE delle R a d i c i . 

Riverfíone d i SERIE • V e d i i 'Ar í i co lo R r -
VERSION^'. 

S E R M O L O G O , SERMOLOGUS, un l ib ro 
Ecclef iaí l ico comporto di f e rmon i , od ome-
iie de' Pap i , e d'aLtre perfone d ' eminenza , 
e San t i c a ; che anticamente leggeanfi alie Fe-
fte d e ' C o n f e f l b r i , della Purificazione , d ' O -
gn i í í an t i , e in ogni giorno da Nata le fino 
a l l ' O t t a v a d e l l ' E p i f a n í a . V e d i OMELIA. 

S E R M O N I , Sermones y i l t i tolo che Ora-
zio da alie fue Satire . Vedi l ' A r t i c o l o SA
TIRA . 

I C r i t i c i fon d iv i f i circa la ragione di t a l 
nome : 1'opinione del Padre Boffh pare !a 
pih fondata, Eg l i penfa, che una mera of-
fervanza di piedi , e di m i fu ra , tal quale 
t rovaf i in T e r e n z i o , in P i au to , e nelle Sa
tire d' Qrazio , non é fuíficiente a cort i tuirc 
j l ve r fo , a determinare Topera ad e í í e r p o é 
tica , od a dirtinguerla dalla P r o í a : quand* 
ella non abbia qualche maggior a r i a , o ca-
rattere d i Poefia; alquanto della Favola , o 
del Subl ime, V e d i POESÍA. 

Q u i n d i che Orazio ehlama le fue Sa
t i r e , profa, fermoni, — L e fue Ode hanno 
un aria tu t ta d iver fa , e fono percib chia-

raate, 
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mate, poeml̂  carmina. Vedi POEMA , PRO
S A , e V E R S I F I C A Z I O N E . 

S E R M O N I O , S E R M O N I U M , nelle Sto-
rie antiche , una fpezie d' intermedio , o 
dramma Iñor ico , chcgli ordini inferioridel 
Clero, affiñitodafanciuíli, &c. folcano cfe-
guirc nella nave delia Chiefa , proporzíona-
to ed acconcio alia foiennita di qualche gior-
no di Fcña , o di gran Praccííione. 

Si fuppone, che quefto fia ñato 1'origine 
del Dramma moderno. Vedi COMMEDIA . 

SERPENTARIA , una pianta mtdicina-
le , dettadagli Antichi pifiolochia, e dracun-
eulus; dagli Inglefi popolarmente , radice 
della bifcia, e parola di Drago. 

GW Antichi non conofceano che due fpe-
zic di quefla pianta ; la grande y e la picco' 
la: ma dopo la fcopería dell'America, i Bo-
tanici ne hanno aggiunte parecchie altre; 
come, la Serpentaria Virginiana, o radice di 
Jerpe di Virginia: oltre quella di Canadá, e 
quclla del Brafile, 

Si fuppone, che tutte íieno alcfTifarmache, 
o contravveleHi ; e com^ tali fervono d ' in-
gredienti alia Teriaca di Venezia. La Ser-
pentaria grande ^ dettadagli Antichi dracun-
eulus major, ha i l fuo gambo aííai r i t t o , 1¡-
fcio , e fegnato di macchie roíTe , come la 
pelle d'un ferpente ; ond'cHg, probabümen-
te , non meno che dalle fue v i r tud i , prende 
íl fuo nome. — La fuá radice é groíTa, ton
da , e buntha , coperta d' una íottiJ pelle . 

La Serpentaria ptü pie cola ha i l fuo gam 
bo aííai íimile a queilo della piu grand 
cetto che le fue íbglie fono íimili a quelle 
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ÁtW ellera i laddove quelle della p,^ Rftlí , 
fono piegate 1'unanell'altra, a guifadel 
bárbaro baflardo. — L a fuá radice é r o ^ ' 
da, e bulbofa . n' 

La Serpentaria di Virginia , detta '¿¡A 
colubrina Vtrginiana, Afarum V i r g i n i a ^ 
Serpentaria nigra , e contrayerva di Vkmif,' 
ha le fue foglie verdi e grandi, quafrin ¿ 
gura d'un cuorc; i l fuo frutto rotando-c 
la fuá radice, la qual é d'un fortiffimo o¿or 
aromát ico , ha nel fondo un numero infini
to di lunghi piccioii filamenti, che rappre-
fentano una fpezie di Barba. 

Gli Inglefi furono i primi a portarla da 
Virginia in Europa ; ove ella é ftimata uti 
fovrano antidoto contro i l morfo del ferpen-
íe a fonaglio. — I Viaggiatori raccontano, 
che non folo quefta radice cura i l morfo del 
ferpente a fonaglio , ma che i l di lei odore 
fa fuggire quelt'animale: per la qual eaufs 
gl'Indiani, ed altri Viaggiatori, fempre la 
portano con loro al capo d' un baílone, per 
prcfentarla al ferpente , quando per avven-
tura l ! incontrano . 

S E R P E N T A R I O , S E R P E N T A R I U S , nell' 
Aí l ronomia, una Coftellazione dell'Emisfs-
ro Settentrionale , detta anche Ophiuchus, 
ed anticamente JEfculapiur . Vedi COSTEL» 
I A Z I O N E . 

Le Stelle della Coftellazione Serpentm 
nel Catalogo di Toiomeo fono 29 , in quei
lo di Ticone, 25 ; nel Catalogo Búmnice 
69. Le longitudini , latitudini., magmtuái-

ec- n i , &c . deíle quah fono le feguenti. 

Nomi Stuazioni delle 
Stelle. 

Settentr. nella precedente mano 
Merid. e íuííeguente 
Settentr. nel precedente ginocchio 
Merid. nella gamba precedente 
Sotto ü fuolo del piede precedente 

, 5 
Mezzana nella gamba precedente 
Settentr. di queíie 
Nel calcagno precedente 
Nel cubito del braccio precedente 

10 

^ Loneitudine 
es 

o ' ^ 
% 27 3S 15 

29 10 45 
0 58 20 
3 14 1-8 

4 07 58 

% 28 55 05 

4 í l 2(5 
5 l 9 53 
1 15 3B. 

Latitudine ^ 

17 17 15 B 
16 28 20 B 
13 00 18 B 

1 36 09 B 
1 42 35 A 

26 22 14B 
3 16 32B 
5 14 4 i B 
o 28 40B 

23 35 38B 

3 
3 4 
5 

I 
6 
4 
4 
5 
4 

Merii 
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Nomi e Skuazioni delle 

Stelle, 
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M e riel, nel ginocchio precedente 
Informe tra le gambe 

15 

25 
Precedente d i 2 neila fpalla a n t e r í o r e 
Suf íeguente 

5° 
Contro i l ginocchio diretano 
Nel le dita del pie' diretano 

, 55 
N e l dorio del pié diretano 
Caput Herculis 
Nei la t ib ia della gamba diretana 

40 
Una lucente nel íuolo del piede 

Precedente nel calcagno del p ié di re tano, 
45 

N e l mezzo del dorfo 

Pofteriore nel calcagno 

Preced. d i 2 che feguono i l piede 

b i - : H S.O; $1 i i & 
Tomo V I L 

n5 Longt tudme 
¡ 3 

% I 03 21 
£ 29 53 43 

3 25 l 9 
4 53 55 
6 58 10 

3 3o 28 
4 17 45 
5 20 03 
4 12 41 
5 38 12 

5 718 15 
8 03 05 
5 41 28 
^ 54 17 
8 42 i ó 

¿ 17 51 
7 3o 12 

10 09 14 
3 12 21 

Lat i tud ine 

8 38 08 

8 42 45 
13 39 28 
15 28 32 
15 43 28 

55 i5 

16 12 46 
i<$ 06 17 
11 48 47 

34 52 
17 00 23 

17 05 02 
^7 34 53 
*7 43 57 
18 31 i ó 
18 o í 32 

i<5 15 52 
19 00 57 
19 09 46 
17 53 59 
20 4(5 23 

0 J 4 r-, 

27 08 34B 
33 00 52 ^ 
19 34 17 B 
11 25 27 B 

4 28 25 B 

2<5 i b 57 B 
23 12 34B 
23 11 30B 
30 41 18 B 
24 17 04B 

27 27 47 B 
11 38 00B 
29 30 33B 
23 35 16B 
16 22 01B 

32 32 16B 
31 52 20 ^ 
18 28 18 
35 42 00 B 
36 15 20 B 

36 T3 35 ? 
7 14 12 
3 5Ó ^ A 
3 24 16 A 
3 20 08 A 

5 6 

5 f 
6 
6 
6 
6 

5 l <> 6 
5 
ó 

4 
4 
6 

6 
3 
6 
6 
ó 

3 29 39 A 
1 08 53 A 

37 í 8 55B 
2 04 47 B 
1 42 28 A 

i 47 38 A 
4 54 52 A 
o 59 54 A 
6 34 12 A 
o 53 48 A 

^7 20 39 B 
o 31 20 A 
0 38 18 A 

3<5 28 22 B 
1 28 55B 

P P P 

6 7 
6 
3 
4 
5 j 

4 5 
4 5 
7 
5 
4 5 

S 
7 
5 
7 

N e i l a 
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Jtfamt e Situazioni delle 

St$lle. 

Nella teña cT Ophiuchus 

Nel cubito del braccio diretano 
Ui t ima di quelíe che feguono i l pié 
Settentr. di z ncüa fpaila poíleriore 

Merid. nella fpaila diretana 

Mer iá . nella mano diretana 

D i tre informi d i eO Settentr. 
tro la fpaila po- ^ Mezzan. 
fíeriore Merid. 

Settentr. nella mano pofteriore 
Quella ícguente mezzana informe 

H 
Settentr. di quelle che feguono la teda 
M e r i d , e lucent, di quelle 
Dopo quattro informi "1 precedente 

che feguono la fpaila J * fufleguentQ 

S E R P E N T E , SER PENS »nelP Aftronomia, 
una Coíiellazione deH' Emisfsro Settentriona-
le, detta piu particol armen te Serpens Ophiuchi. 

Le Steile della CoíleUazione Serpente, nel 

Nonti e Situazioni delle, 
Stelle. 

Infcirm. precedent. i l eolio e la 
tefta del Serpente 

£P Longitudine ero 

% 18 
# 18 OÓ 51 

20 02 33 
21 48 44 

00 44 21 

22 46 
18 32 

25 16 
25 46 01 

21 
22 
24 
25 

25 44 33 
25 51 19 
20 09 17 
26 27 33 
z j 09 16 

Latitudine 

35 53 
3(5 27 27 B 
15 15 23B 

1 44 45B 
27 58 00B 

26 01 24 B 
26 09 20B 

1 24 08 A 
13 42 45 B 

5 28 $ i B 

27 47 41 
27 49 43 
28 21 39 

^ 1 29 49 

51 03 B 
24 31 B 

24 47 07 B 
18 06 B 
03 54 B 

27 
26 

15 
26 

32 11 53B 
33 OÍ 25 B 
27 26 14 B 
2(5 44 36 B 

2 
7 
4 
5 
3 

7 
3 
5 
4 
7 

4 5 
4 
4 
S 
4 

Catalogo di Tolomeo fono 17; iu quellodi 
Ticonc, 19; nel Catalogo Britannico, 59, 
Le longitudini , lat i tudini , magnitudini, &ct 
delle quali fono le feguenti. 

^ Longitudine 
ero 
s 

7 

10 
12 
12, 

13 
IO 
14 

9 

38 45 
42 07 
35 31 
04 08 
30 00 

17 04 
01 04 
2(5 37 
57 20 

14 45 18 

Prima di tre fotto la mafeelía 
Quella nella prima piega del eolia 
Prcced. nella 2.da piega del colla 

16 
11 
14 

49 57 
29 35' 
00 35 

17 35 18 
11 53 15 

Latitudine 

16 
16 
22 
17 
19 

00 52 
21 30 
10 00 
50 23 
27 06 

18 32 06 
29 59 11 
17 01 48 
32 58 55 
20 07 02 

17 27 54 
34 OÍ 52 
28 54 23 
18̂  17 3 8 
35 48 44 

3 

7 
7 
6 7 
6 

Mczza-
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JÑomi e Situazione delk 
Stdle, 

Mezxana fot to la tnafceüa 
Terza e fuffeguente 
i.111* dalla radice del e o l i o . 

20 
Preced. nel O della tef ta , o neir 

e ñ r e m . della guancia 
Preced. di 2 avanti la 2.da piega 
La lucida del eolio 
Pofteriore nella 2,da piega 

Quella che fegue la lucida al Settentr , , 
íHmata da T i con c i l 16 oph. 

M c r i d . di Q nella radice del eolio 

Una piccola fot to quella 
• - • • 3° , 

D i e t r o la 2.aa piega avanti la mano d ' opn-
SulTeguente avant i la 2.da piega 
I n bocea, nel mezzo d i Q della t e ñ a 
SuíTeguente dietro la 2.da piega 
Quella feguente la lucida al M e r i g g i o 

35 
Settrentr. contro le nari nel D del

la t e ñ a 

K e l l e temple , 1 fuffeguente di Q 
Quella fuor i della tefla al Set tentr» 

40 

Quella che íegue la preced. alia mano d'opti. 
45 

i .wa d i 3 , dietro la cofeia d i r e í a n a d ' o p k 
Q u e í l e 3 T i cone mette fra quelle d ' o p l i . 
M e r i d . d i 2 feguenti queda 

•5° 
Settentr. d i quede 
N e l ! ' ult ima p iega , dietro l a mano d ' oph* 
U l t i m a eceetto una della coda 
D i tre p i l c ó l e feguenti "1 Settentr. 

quella J M e r i d . 
;5.5 

Longi tudine I La t i tud ine 

36 42 
00 57 
40 02 
57 54 
12 31 

o 

12 

15 

12 51 05 
13 23 l 7 
18 42 50 

17 43 22 
fflf 20 19 4*5 

14 
18 
15 
21 
16 

36 34 
04 5 ó 

37 03 
31 45 
21 06 

21 37 08 
20 27 05 
15 25 47 
21 57 13 
19 59 22 

15 11 21 
18 16 18 
19 58 x8 
18 23 04 
17 48 23 

23 12 27 
23 45 58 
21 23 30 
22 29 59 
29 05 54 

28 TI 31 
.3: 11 o7 n 

15 57 39 
16 12 40 
20 13 23 

21 07 0-5 
25 47 32 

>o 1 31 05 
3 51 
3 38 38 

28 31 00 
33 24 38 

23 28 
3Ó 12 
34 09 

34 
34 
31 

38 
3ó 
21 
25 
17 

34 
15 
33 

16 
21 

08 21 
59 54 
45 03 
3 i 5^ 
39 25 

36 02 33 
2^ 34 53 

21 30 
51 00 
09 36 

16 11 
47 38 

37 08 5o 
16 41 49 
24 02 05 

40 01 39 
32 41 18 
28 15 34 
35 l 9 32 
42 28 52 

30 15 16 
28 58 35 
37 15 08 
37 03 33 
22 16 02 

28 07 57 
9 44 45 

10 18 11 
10 08 59 
7 59 05 

10 
tg 
zo 

23 
21 

32 52 
47 52 
31 56 
29 53 
17 24 

7 
67 
6 
6 
6 

5 
6 
6 
z 
6 

6 
4 
3 
6 
6 

4 
6 
4 
6 

3 
4 3 
6 
7 
3 
4 
6 
7 
4 
6 

6 
ó 
4 
6 

MtZZ3r 



4 8 4 SER S E R 

Nomi e Shuaziom delíe 
Stelle. 

Mezzana e fuf legueníe 

N e i r e ü r e m i í a della coda 
U n a piccola adiaeente a quefla 

S E R P E N T E , i n Inglefe Serpent^ uno 
í l r u m e n t o muf ica le , che ferve come di baf-
fo alia c o m e t í a , per íbftener un coro di can-
t a n t í i n un grand' edificio . 

Si chiama Serpcnte dalla fuá figura ; come 
q u e l í o che coníi lre in var ié piegature o tor-
c i m e n t i , i q u a ü fervono ad accorciare la di 
l u i lunghezza, che a l t r imcnte farebbe di fei 
o feí te p i ed i . 

Eg l i é d' ordinario coperto d i pe l lc ; ed é 
c o m p o ñ o d i tre p a r t i ; un ' imboccatura , un 
e o l i o , ed una coda. — Eg l i ha fei buchi , 
col mezzo de' qaali ei comprende lo fpazio 

"di düe o t tave . 
S E R P E N T I N O . Verfi SERPENTINI, fo

no quel l i che cominciano e fin i icono colla 
i tef la parola . — C o m e } 

Ambo florentes a tat ibus, Arcades ambo > 

SERPENTINO, nella Ch imica , un ve rme , 
o cannella di r a m e , o pe l t ro , t o r io in gui-
í a fpirale , e afcendeníe dal fondo del lam-
bicco alia t e í l a . Eg l i ferve d i refrigeratorio 
eella d i i i i i l az ione del l 'acquavite , e d ' a l t r i 
l i q u o r i . V e d i REFRIGERATORIO , e DÍSTIL' 
XAZIONE i 

SERPENTINO rharmo, o p ie t ra , una forta 
d i rnarmo, detto dagli A o t i c h i ophites, dal 
Greco c<pis, ferpente , eífendo macchiato co
i n é la pelle del ferpente i Ved i MARMO , e 
PIETR A . 

IÍ fondo del Serpentino é ne r i cc io ; ma é 
guerni to d i macchie , ñ r i f c i e , &c¿ verdi e 
gial l iccie 5 eífendo per altro eftreraamente 
d u r o , prez io ío , ed antico . 

La fcarfez'ia del Serpentino h t a l e , che non 
Ú\ luogo a í e rv i r í ene fe non per via d' incro-
ífatUra . •— I piíi gran pezz i , che ci fien no-
t i , tono aleone tavole ne 'compart irnenti delT 
A t r ico del Pamheon : •€ düe colonue nella 
Chie fa di SI Lorenzo in Lucina a R o m a . 

V * i anche nna fpezie dolee di Serpentino, 
che viene dalla Germania : quello s' adopera 
pe i í a r a e de' v a í í , ma non fi ufa nelle fab-
bnche.. 

^ L o n g í t u d i n c 
3 

4 
11 
11 
I I 

19 15 
31 28 
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o 
22 
29 
2 6 

25 

14 04 
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54 41 
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SERPENTINA Coloma . V e d i 1' Ar t ico lo 
COLONNA. 

S E R P I , grotta (dei ) . V e d i I A r t i c o l o GROT-
TA . 

S E R P I G I N E , SERPIGIO, nella Medic i -
n a , una fpezie di herpes, popolarraente deí-
ta impetigine, o volat ica. V e d i HERPES. 

Eila con fi fie i n di verfe minu te p u í t u l e t t e , 
che s' alzano berte í i r e t t e Y una accanto all1 
altra , alie volte in forma circolare , con gran 
adoglienza, e pizzicore . N o n viene mai a 
digeftione \ e non fi cura fenza d i í í k o h a . 
P e r c h é , dopo ch 'el la fembra affatto ef i inta , 
fovente fpuuta di bel nuovo in certe fisgio-
n i dell ' aono. •— La gente ordinaria fu ole 
ungerla con inchioftro : ma ove J1 male é fif-
f o , fi dovrebbe pr ima applicare ak t tn i uni* 
v e r f a l i . V e d i LICHEN , e IMPETIGINE. 

S E P v R A G L I O , preífo i L e v a n t i n i , i l pa-
lazzo d ' u n P r inc ipe , o Signore . V e d i PA
LACIO . 

A Cofian t ino p o l i , d lce f í , i l Serraglio dcíl' 
Ambafciator d' Inghi l te r ra , di Franc ia , &c. 
•—La parola é , nella íua o r ig ine , Perfiana, 
nel qual Paeíe ella ha lo fteílb fignificato. 

SERRAGLIO chiatnafi per eccelienza i l pa* 
lagio del Gran Signore a Cofiant inopoh , in 
cui egli tiene la lita C o r t e , e do ve fon1 al-
loggtate le fue concubine , i v i puré allevan-
dofi la G i o v e n t í i pei pr incipal i pofi i dell' 
I m p e r i o . 

E g l i é un picciol t r iangolo d i circa due 
m i g i i a d i g i r o , totalmente dentro l a C i t t a , 
a l i ' e í t r e m i t a del P romontor io ChryfoceMÍ , 
ora detto Punta del Serraglio i — Le fabbfi
che fi ftendono al l ' indietro fino alia cima 
del co l l e , donde cominciano i g i a r d í n i , che 
giungono fin'alia r ivade l Mare . — D u L o t f 
a'ccenna ^ che i 'apparenza eficrinre non h 
bel la , a caufa delT i r r ego l a r i í a dell ' Arcbi : 
t e í t u r a , la quale non rapprefenta che var) 
cantoni , che fono tan t i edificj cd qnparta-
ment i í e p a r a t i , a maniera di padig ' ioni , c 
dicupoie . NeíTun to re í t i e ro é mai fiato arn-

.meífo 
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ffleíTo nelle partí piü interne del Sena-
gl io . 

I I vecchio Serraglio é i l luogo, ove fi 
tengono le vecehie concubine dell' Impe-
radore. 

Balzac oflerva, che ií Serraglio di Co-
fíantinopoli non é che una copia di quel-
l o , che Salomone íabbricb anticamente in 
Gerufalemrae, per le fue mogl i , e concu
bine . 

SERRAGLIO , che gl' Inglefi chiamano 
t v o u j f o í r , cioe pietra di volta^ o pietra di 
Chtave , nell' Architt t türa \ una pietra pro-
pria a formare ií colmo deila volca tí'un' 
arco, eíícudo tagüata alquanío in guifa di 
cono troncato, i cui l a t i , fe fi prolungaf-
íero, terminerebbono in un centro, a cui 
tutte le pietre deila volta íono dirette - Ve
di VOLTA , ARCO , CHIAVE , &c . 

S E R R A T U R i \ , o SERRAME , piccolo flru-
mento ufato perchiudere, ed aílicurare, o 
legare, porte, cañe , &c. da non apnrfi 
che col mcz7.o d' una chiave . Vedi CHIAVE . 

La ftrratura é fiimata 1'opra di madlria 
nell' arte del Fabbro i richiedendofi grandií-
fima arte e dilicatezza nell' inventare e va
riare le guardie, le moile, le ñanghet te , 
&c. e nell' aggiuftarle ai luoghi, ov'elle 
hanno da fervi re , ed alie varié occafioni di 
ferviríene. 

Dalla varia ílruttura de i le fenature , ac-
comodata alie di lor varié intenzioni, acqui-
ítano elíe varj nomi . —Quelle che fi coi-
locano fopra porte erteriori , fi chiamano 
dagü Inglefi ftuck-locks ̂  cioé toppe groffe ; 
qutlie íulie porte di camere, &c. jerrature 
a rmila j quelle ful le caííc , o cofín i , trunk-
IOCMÍ , pad-locks i &c . cioé catenaccj, o chia-
vijteíli . 

D i quefie 5 la ferratura a molla é la piu 
confiderabile, tanto per la fuá frequenza, 
quanto per la cu rio fita deila fuá í l ruí tura. 
— Le principali fue parti fono , la latirá 
ffiaeüra) la laftra di coperto, e i l buco del 
piuolo: alia laüra maedra appartengono , 
i l buco deila chiave, 1'uncinetto deila ci-
=nia o tefta, le guaruie trafverfali, i l dito 
del chiavifiello , o deila ílanghetta , la mol
la di ritirata , i l falterello, i l piuolo del 
fáltete l i o , e quei luoghi ov' entraño i ca
tenaccj i alia laftra di coperto appartengo-
no , i l piuolo, la guardia maeftra , la guar
dia tralvcdale, e 1.a guardia a fcaghoni \ 

SER 48^ 
al buco del piuolo fpettano, la guardia un» 
cinata, la guardia trafverfale maeílra, lo 
ñ i n c o , i l vafe, la guardia arcata, e i l raor-
fo , o pezzetto peí buco deila chiave. 

S E R R A T U R A , in Inglefe porteull icer det-
ta anche Saracinefca^ nella Fortificazione, 
é un' adunamento di parecchj gran pezzi d i 
legno raeffi od uniti attraverfo V uno all* 
altro, a guifa d'erpice; e ciafeuno appun-
tato di ferro nel fondo. Vedi S A R A C I N E -
SCA . 

Quefti anticamente fi foleano fofpendere 
fopra le porte, ed altre v i e , all' ingreflfo 
delle Piazze for t i , per potcrli fubito far 
cacer giü ¡0 cafo di íorprefa , quando i l 
Nunico veniífe cosí prefio, che non fi avef-
fe piu tempo di chiuder le porte . 

Ma oggidi certe Saracinefche, o Serra-
ture, che gl'Inglefi chiamano Orgue*, fo
no generalmente piii úfate , trovandoíi , ch' 
elle fervpno meglio a tal propofito. Vedi 
S A R ACT.NESC A , OrgUCS . 

SERR A TUS, nell 'Anstomia, un nome 
dato a parecchj mu icol i , dalla fomiglianza» 
che la lor figura ha con quella ú una íe-
ga . Ta i i fono l i 

SERRATOS anticur mimr, i l quale nafce 
fottile e carnoío dalia feconda, terza,quar-
ta, e quinta delle coñole fuperiori, ed a-
fcendendo ob'iquamente, vien inferito car-
nofo nel proceffus coracoides deila [cápala^ 
ch'egli tira avatiti . Egli ajuta altre si la 
reípirazione . — V e d i Tav. Anat, ( Mio l . ) 
f,g. 2. n. 10. 

SERRATUS anticus m a p r , viene da íut ta 
la bafe deila f c a p u l a ^ ed é inferito nelle 
fetíe veré coaolc, e nella prima delle fal-
fe cortóle, da altrettante dillinte porzioni, 
che rapprefentano i denti d'una fega. —-
Vedi T a v . Anat. ( M i o l ) f\g. J. n. 15.15. 
fíg. 1. n. 42. fig. 2. n. 26. 

SERRATUSpojiieus fupertor, nafce median
te un tendine largo e fottile , dalle due fpi-
ne inferiori delle vertebre del eolio, edal
le tre fuperiori del dorfo, e crefeendo car-
nofo, é inferito nella feconda, terza , e 
quarta delle cofiole, da altrettanti diftinti 
adden'tellati. — V e d i Tav, Anat. ( M i o l . ) 
fig. 7. n. 31. 

QueÜi due ajutano a tirare le cofiole ia 
su, e le portano ad angoli retti colle ver
tebre j e coníeguentemente fanoo la caví-
ta del torace piü ampia e piu corta ^ 

S E E -



4 f i 6 S E R 
SERRATUS poflicus inferior) nafee per un 

tendine largo c fot t i le dalle tre infer ior i 
í p i n e d d l e vertebre del do r fo , e dalle due 
fuperiori d e ' l o m b i : le fue fibre , afcenden-
do obl iquamente , divengono carnofe, e fo
no inferite da quattro addcntellati ^ nelle 
quat t ro u l t ime c o ü o l e . 

S E R V A G G I O , i n Inglefe Servage. V e 
di SERVICE. 

S E R V E T I S T I , i d i f cepo l i , o feguaci di 
Miche le Serveto, Capo degli A n t i t r i n i t a r j 
d i queíH u l t i r a i fe col i . V e d i ANTITRINI-
TARII . 

I n realta Serveto, per a l t r o , non ebbe 
difcepoli j c í íendo ñ a t o abbruciato, infierne 
co' fuoi l i b r i , a Ginevra , T anno 1553, 
pr ima che i l fuo dogma aveíTe tempo d i 
radicarfi . — M a i l nome di Servetijli fi da 
agl i A n t i t r i n i t a r j mode rn i , pe rché feguita-
no le t raccie , e h ' é g l i avea fegnate . 

Sifto Senenfe chiama g l i Anabatt i í l i" , 
Servetijli, e pare che fi ferva d ' a m b i i 
t e r m i n i indifFerentemente. I l vero íi é , 
c h e , in raolte cofe , g l i an t ich i Anabat-
t i f i i del l ' Elvezia , & c . parlavano come Ser-
v e t o , V e d i ANABATTÍSTÍ . 

Siccome i l i b r i , ch ' eg l i fcriiíe c o n t r o l a 
T r i n i t a , fono rar i f f imi , i fuoi veri fen t i -
men t i non fono che poco n o t i : I I S*^ Si
món, che n'ebbe una copia della pr ima 
ed iz ione , g l i da d i í fufamente nella fuá Sto-
r i a C r i t i c a . 

Quantunque Serveto ufi contro la T r i -
n i t k mol t i degli ftefli argomenti , che g l i 
A r i a n i adoperavano, mil ladimeno ei fi pro-
feffa lontaniffirao dai lor f e n t í m e n t i . S i 
« p p o n e altresl a 'Sociniani i n alcune cofe; 
e dichiara di non aíTentire alie oppin ioni 
d i Paolo Samofateno; b e n c h é Sandio Tac-
cuí i mal a propofito ^ i averne g l i fieíTi 
f e n t i m e n l i , N o n pare , i n effeíto , ch ' egli 
abbia avuto alcun fiñema d i Rel igione fif-
fo e regolare , almeno ei non fembra aver
i o nella pr ima edizione del fuo l ib ro con
t r o la i r i n i t a , dato i n luce Panno 1531 , 
fo t to i l T i t o l o , de Trinitatis errotibus, ít-
éri [eptem, per Michaelem Servetum, alias 
Revés > ab Anagonia Hifpanum , 

L 'anno feguente egli pubblicb i fuoi D ia -
l o g h i fopra i l M i f i e r i o della T r i n i t a . N e l 
la Prefazionc d i q u e f t ' u l t i m a Opera , ei fi 
dichiara malcontento della medef ima. — 
Per u l m o t i v o ne intrapprefe un' a l t ra f u l -
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lo fleffb foggc t to , d i gran lunga p iheñe fa 
della p r i m a ; e la quale non comparveche 
l ' a n n o 1553, un ^ poco avanti la di l u i 
m o r t e . Quei di G inevxa , avendo prc íb le 
copie di queft' edizione , le diedero alie 
fiamme; eccetto due o tre fo l c , che ne 
fcamparono; una delle qual i fu confeivata 
a Bafilea , ove fi f h m p b i l l ib ro , ma ora 
fi t rova nella L ib re r í a del Col lcg io d¡ 
D u b l i n o . 

F u quefia ú l t i m a m e n t e data 'alie ñ a m -
pe , con fegretezza, in Ingh i l t e r ra ; ma ef-
fendofi difeoperta, la fiampa fu acchiappa-
t a , e dif t rut ta . 

S E R V I C E , nella Legge Ing le fe . Vedi 
SÉRVIZIO . 

S E R V I E N T E S Virgatores. V e d i V í R G A -
TORES. 

S E R V I T I , u n O r d i n e d i Rel ig iof i , de
n o m i n a n dal lor votare una particolar de-
vozione al fervizio della V e r g i n e . 

L ' Ordine fu fondato da fe í te Mercan t i 
F i o r e n t i n i , che , verfo l ' anno 1233, co-
minciarono a vivere i n comuni ta ful M o n 
te S e ñ a r , diftante due leghe da Firenze ^ 
L ' a n n o 1239, riceverono dal Vefcovo la 
Regola d i S. A g o f t i a o ; con u n ' a b i t o ñ e 
r o , i n luogo d ' u n g r i g i o , che aveano por-
tato p r i m a . — L ' a n n o 1251 , B o n f i l i o M o -
n a l d i , uno de ' f e t t e , d i í empl ice Priore , 
c h ' e g l i e ra , del monte S e ñ a r , fu nomina-
to G e n é r a l e . 

L ' O r d i n e venne approvato dal Conci l io 
d i La t e r ano , non oftante i l Decreto da 
quefto fatto per i m p e d i r é la molt ipl icazio-
ne degli O r d i n i Rel igiof i . E, fu d i nuovo 
approvato dal Cardinale R a i n e r i o , Legato 
di Papa Innocenzo I V . i l quale pofelo fot
to la protezione della Santa Sede. I Papi 
Succeífor i g l i hanno concedo moltiíTimi fa
vor i , part icolarmente AleíTandro I V . ed 
Innocenzo V I I I . — E g l i altresl foggiacque 
ad alcune R i f o r m e . 

A l prefente egli é c o m p o ñ o di ventifet-
te P rov inc ie . E' d ivenuto famofo in I ta 
l i a , per r i f t o r i a del Conc i l i o di T r e n t o , 
fer i t ta da Fra Paolo, un Veneziano , ch 
era Religiofo Servita. I I Sr. Hermant da a 
queft' Ordine i l nome del l ' Annunziata , cer-
tamente da queft' i n g a n n o , che in alcune 
C i t t a d' I t a l i a fono chiamat i Religiofi 
Annunziata, perché i n quelle C i t t ad i Ja 
lor C h í e f a e dedicata fo t to cotal n o m e » 

F. A r -
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f . Arcang. G i a n i fa derivare i l nohie d i 
Servit í , Servi della Beata V e r g i n e , d a c i b ; 
che quando apparvero la p r i m a volta nel l ' 
abito ñ e r o dato loro dal V e f c o v o , i bam-
bin i da l a í t e g r idavano; Ecco i Servi della 
Yerghe. — V é anche delle Monache d i 
quelt' O r d i n e . 

S E R V I T Í A . Per qua SERVITIA ; uno 
fcriíto g iudic ia le , che íl da , in Inghi l t e r -
ra , fulia nota d ' u n ' a m m e n d a , o contra t -
t o , i fae) i ed ha luogo peí riconofcitore 
ĉogmzee) d5 un Feudo, Signor ia , pr inc i 

pal r e n d i r á , ed a!m f e r v i z i , percoftrigne-
re ü tcnente della T e r r a , al tempo dell ' 
ammenda i m p o í k , o accordo fa t to , d i c o n -
formarfi , o cederé a l u i . 

S E R V n i I S Confuetudinibuto Confue-
tudinibus & SERVITIIS , n e l k Legge I n 
gle fe , uno fc r i í to di d i r i t t o , che m i l i t a 
centro i l Teneme) i l quale ufurpa al fuo 
Signore la r e n d i í a , o ' i f e rv i z io , che g l i 
dee. 

S E R V I T O R E , SERVITOR , n e l i ' U n í v e r -
í l ta d' Oxford , uno fcolaro , o í i u d e n t e , 
che accompagna o ferve u n ' a l t r o .per r i 
ca varne i l fuo mantenimento nella raede-

SERVITORI de' Bilh, fono que ' f e rv i , o 
meífaggier i del M a r e f c i a ü o del Banco Re
g i o , i qual i fi mandan fuori con Bills, o 
M a n d a t i , per citare le perfone a que l 'T r i -
feunale, o C o r t e . — Q u e f l i íi chiaman ora 
comuneraente i n Inghi i terra tip-fiaves, c ioé 
Tavolaccini , o Sergenti . V e d i T A V O L A C -
CINI, MARESCIALLO, & c . 

SERVITORE Riguardante , Villain regar-
áant. V e d i RIGUARDANTE. 

SERVITORE; i n fenfo di valet, termine 
Franzcfe , ed Ing le fe ; che fi ferivea anche 
varlet, e varlett , i n queíV u l t ima lingua , 
anticaraente. 

I n Francia , valet é un nome comune per 
ogni fervo domeft ico , impiegato negli ufi-
cj piü baf f i , e piu f e r v i l i ; inchiudendo cib 
che g l i Inglef i ch iamano , grooms, palafre-
nieri i footmen, S t a ñ k r i ; cocchieri i balivi > 
o caftaldi, & c . M a tal parola non é da 
loro ufata i n quefto fenfo , né aitriraente 
che nella frafe valet de chambre•> c ioé ca-
mer iere ; i l q u a l ' é un fervitore , 11 cui ufi-
cio é di veftire , e fveftire i l fuo padrone, 
d'aver cura delU di lu i camera da let to , 
di l e rv i r lo a t a v o l a , & c . l o í t e í f o , chequel 
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c h ' e í í i chiamano altr imente gentleman , gen-
t i l u o m o . 

Ne l l a Storla d i L u i g i X I I . feri t ta da 
Seijcl, fi t rova ferapre varíes de chambre du 
Roi y varlet de la gavderobe, & c . M a la pa
rola varíete come quella di Knave ( V e d i 
KNAVE ) , e diverfe altre v o e i , ion1 ora de* 
g e n é r a t e in parole di r improvero . 

Cmiden offerva, che valet, vakel, va-
dele t i , vadlet, e vallet, erano t e r m i n i an-
ticamente ufati nella Corte d ' I n g h i l t e r r a , 
per denotare un Gent i luomo della Camera 
p r iva t a . 

Salden, ne ' fuoi T i t o l i {Tttfles) raccon-
t a , chs vaíets anticamente fignificava gio-
vani g e n t i l u o m i u i , ed eredi di gran Be ni , 
e q u a l i t a ; fpezi al mente q u s l l i , che dovea-
no e(íer f a t t i C a v a l i e r i . 

N d í e relazioni áúV Inner-Temple {certa 
Corte in Londra) valet fi ufa per u n ' U í i -
e ia le , o Servitore dett' Af fe l fo re . — I D i -
fpenfieridi quella caía g l i chiamano t u t t o -
ra varlets. 

S E R V I T U ' , la condizione d' un f e r v o , 
o piíi todo d 'uno fch iavo . V e d i SCHIAVO 
e SERVO. 

Sotto la declinazione d e l l ' I m p e r i o R o 
m a n o , s ' i n t rodu í fe una nuova fpezie d i 
jervitii, diverfa da quella degli an t ich i Ro
mán} : ella confifteva nel la íc ia r le terre 
delle N a z i o n i foggiogate ai p n m i Proprie-
t a r j , a condizione d i certe rend i te , ed uf i-
cj f e r v i l i , da p a g a r í i , e f o m m i n i l h a r f i i n 
r i conofe imento . — Q u i n d i i nomi di Servi 
cenfiti 3 adjeriptitü, e addifli gleba: alcuni 
de 'qual i fi poteano ta í ía re a diferezione ra-
gionevole del Signore; a l t r i ad una certa 
rata accordata; ed a l t r i erano mainmonable 
( V e d i MAINMORTE) i q u a l i , non avendo 
f ig l iuo l i l e g i t t i m i , non poteano far terta-
mento al di í fopra della valuta di cinque fo l -
d i , effendo i l Signore erede d i tu t to i l re-
ü o : ad a l t r i era vietato di prender moglie , 
o d i andar a vivere fuori della Signor ia . L a 
maggior parre de1 quali fervizj tot tora fuf-
fitle n e l l ' u n a , o nel!5 altra Provincia di Fran
cia ; b e n c h é ficno t u t t i aboi i t i i n Ingh i l t e r 
r a . —-Tale fu Tor ig ine delle tenute {te-
nures) & c . in queíV u l t i m o Regno . V e d i 
TENÜTA , VASSALLO, VILLANO^ &C. 

S E R V I Z I A L E , a rgomento . Ved i GRI-
STE'O . 

S E R V I Z J , che un F i t tua r io é o b b ü g a -
to ^ 



4 8 8 SER 
to a tare al Padrone del Feudo . V e d i So-
CAGE . 

SERVIZJ Onorarj, ín Ing le fe , Honourary 
Services, fono q u e l l i , che fuole aver d 'o r 
dinario la tenuta deila Sergentsria Grande , 
c che fono comunemente anneí l l agli Ono-
n , homurs. V e d i HONOUR , SERGENTERIA, 
SERVÍZIO, & c . 

S E R V I Z I O , SERVITIUM , nella Legge 
Ing l e f e , Service y o Servage , un debito , 
che i l Tenente o Vaf la l lo (tenant), a ca-
gion del fuo Feudo, de ve al Signore , Lord. 
Ved i FFE . 

GJi an t i ch í l i b r i legali fanno diverfe d i -
vi í ioni del Servizio , c ioé , in perfonale ¡rea-
le, e miflo ; militare , e vile : intrinfeco, 
ed eftrinfeco i & c . M a dopo lo Statuto 12 
Car. I I . in v i r t u del quale tut te le tena
te fono r idotte in Socage libero e coraune 
( V e d i SOCAGE); buona parte di quella 
dot t r ina é neglet ta. —^ N o n fara perb fuor 
di propofito d i oflervare fuperficialmente , 
come le var ié forte di fervizio fieno deícr i t -
te negli a n í i c h i l i b r i legali d' Ingh i l t e r ra . 

SERVIZÍO per [únale, perfonal fervice , é 
quello che fi fa dalla perfona . • — T a l é 
queilo dovuto dallo fcMavo al fuo padrone. 

SERVIZIO reak, real fervice, é urbano, o 
ruftico; le quali due forte differifeono, non 
nel l u o g o , ma nella cofa . — I I p r imo é 
quello dovuto da una fabbrica o cafa, í i -
tuata in qualGíia luogo , in C i t t a o i n C a m -
pagna; come i l tener una fogna , u n a v i f t a , 
prcfpet to , o fimili. 

SERVÍzj rujtici, fono quell i dovu t i per 
F o n d i , ove non é alcuna fabbrica: t a l ' é i l 
d r i t t o di paífaggio attraverfo a í l r a d e , & c . 

SERVIZIO m i j i o , m i x t fervice , é quelio 
dovuto dalla perfona, a cagione della cofa, 
come un ' u fu f ru t to , & c . V t d i SERGENTERIA. 

G l i ant ichi l i b r i di Legge ci parlano di 
uHre t enute , in dipendenza dal R e , perché 
i l tenente l i rava una coreggia davanti al Re 
¡1 pr imo giorno deU 'anno ; a l t r e , pe r ché 
f o m r a i n i ñ r a v a al Re qualche puttana , ogni 
qualvolta egli paífava per quella pa r t e ; a l 
t r e , pe rché portava al Re un piat to d i m i -
neflra alia feíla del di lu i coronamento , &c. 

V i fono anche SERVIZJ naturali. —Per 
efempio, fe un ' nomo non puo raccorre i l 
p r o d o í t o delle fue terre fenza paífare pgi 
fondi del fuo v i c i n o , i l v ic ino é obbiigato 
d i accordargli un p a í f o , come ferviz io na-
tur d e . 

SER 
S E R V i z T o forenfe, o eflrinfeco, Servitium 

Forenficum , & c . era un fervizio che non ap-
parteneva al principal Signore, ma al Re-, 

Si chiamava forenfe ed ejtrinjcco , perché 
fa t to /c r /x , fuori d i cafa ; cd extra ftrvicium , 
— N o i incontr iamo parecchte conct f f ioni , 
nel Monaflicon, d i tut te le Hberta o pr iv i -
l e g j , colle appartenenze, falvoforenft fervitio, 

SERVIZIO intrinfecoServitium Intnnfi-
cum, quello dovuto al principal Signore fa
l o , da'fuoi Vaffa l l i entro la fuá Signoria . 

SERVIZIO franco, Servitium liberum , un 
fervizio fatto dai T e n e n t i ( í tTz.wfj ) Fcuda-
t a r j , i quali ^f i chiamavano liberi homineŝ  
ed eran d i f l i n t i dai V a f f a l l i : appunto com' 
era parimente dif t into i l lor f e r v i z i o ; per
ché non eran obbligati ad alcun fervizio v i 
le , come di lavorare i campi del lor Signo-
r e , & c . ma folamente di trovare un'uonao 
ed un Caval lo per fervire i l Signore nel l ' 
Efercito o nella C o r t e . 

SERVIZIO bajfô  o vile. V e d i 1'articolo 
V l L L E N A G E . 

SERVIZIO, che g l ' Inglef i chiamano^or^-
Service, o Bordage, é la tenuta di t e r r e , 
a condizione di foraminiftrar p r o v v i í i o n i 
per la tavola del Signore. Spelm. Clojf. p. 
85. voc. B o r d a r i i . V e d i BORD-LANDS . 

Alcune Ter re nella Signoria di Fulham^ 
e a l t r o v e , í l a n n o tut tora in qualita di te
n u t e , dipendenti dal Vefcovo d i L o n d r a , 
per quefto fervizio di Bordage, i n cui i te-
nenti o Vaífa lh pagano fei foldi per ogni ju-
gero , i n luogo di trovar p r o v v i f i o n i , per 
la tavola del lor S ignore . 

SERVIZIO forejliero , foreign Service , I 
quel tale fervizio per cui un Signor mezza-
no , c ioé non indipendente ( mean Xor¿¿) d i 
pende da un'al t r o , tuor i del circui to del 
fuo proprio Feudo: ovver q u e l l o , che un 
V a (fallo (tenant) f a , o al fuo proprio Si
gnore , o al Signore a í foluto fuor del fuo 
proprio Feudo, 

SERVIZIO 0«OÍW7O . V e d i 1' art. SFRVIZJ. 
SERVIZIO di Cavaliere, p re í ío g l ' Ing le -

fi, Knights-Service, Servitium Militare, una 
t enu t a , per cui parecchie Te r r e in quella 
Nazione fi teneano, come dipendenti daí 
R e ; e la quale portava feco omaggio , fer
v iz io in guerra , efe na ge o fervizio di feu
do , wardship o guardiania, M a t r i m o n i o » 
& c , M a é í i a to levato v i a dallo Statuto 12 
Car. I I , c. 24, 

S E R -
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SERVÍZIO di Rendita, rent-fervlce, V e d i 

^ENDITA i rent. 
S E R V I Z I O üOwelty ) o v v t t o O v e l t y o f Ser

vices , n e ' l i b r i legaii Inglefi , u n ' e g u a ü t a 
Jl ServizJj come quando IÍ Va f fa i lo , o t é -
nen te paravai l ( cioé , quello che tiene un feu-
¿o da uno, che lo tiene dal Signore del feudo ) 
devc tanto al mesn ( c i o é , al Signore d1 un 
feudo fervile), quanto i l mesn deve al Si-
gnor a f lo lu to . 

SeBa di S E R V I Z I O . Ved i r A r t i c o l o S U I T . 
S E R V O 5 S E R V U S , io Tnglefe , / ^ r ^ w í , 

an termine d i re iazione, che fignifica una 
perfona, la quale deve, e prefta una l i m i -
tata obbcdienza, per certo t e m p e , ad un' 
altra, c h ' é i n q u a ü t a d i padrone. V e d i 
P A D R O N E , e M A S T E R . 

I R o m a n i , oltre i loro í c h i a v i , ch ' eífi 
chiamavano anche fervi, aveano un 'a l t ra 
forta di fervi y ch 'eíTi appellavano nexi, e 
addicii j i quali erano co lo ro , ch ' eflendo in 
debito, venivan confegnati ai loro creditori 
dal Pre tore , per lavorare o fervire fino a l l ' 
e ü i n z i o n e del d e b i t o , i l quaie col lor fer-
vigio veniva a feontarfi ; dopo di che re-
fíavano nuovamente in l ibe r t a . V e d i S c H i A -
vo . 

I I Papa fi chiama per u m t í t a nelle fue 
Bolle, / / Jervó de'fervi di Dio , Servus fer-
vmm Dei. I p r i m i che ufarono q u e í t ' a p -
peüagione, come narra D i á c o n o , furono i 
Sonuni Pontefici Daraafo, e Gregorio M a 
gno; del q u a l ' u l t i m o dicef i , c h ' e i la uíaf-
íe per r i n tuzza re , colla fuá modeft ia , 1'ar-
roganza di G iovann i Patriarca di Cof tan t i -
nopoli, i l quale prefe i l t i t o lo á''Ecuméni
co. —-Du Qange aggiugne, che i l t i to lo di 
¡trvo é ü a t o aflunt© da aicuni V e f c o v i , da 
alcuni R e , e da qualche M o n a c i . 

S E S A M O I D E A o J t f , n e l l ' A n a t o m i a , pa-
recchie offa ben p iccole , collocate fra le 
giunture delle dita delle m a n i , e d e ' p i e d i , 
per for t i f icar le , ed impedirne i dislogamen-
t i . V e d i D I T O . 

Hanno i l lor neme dalla lor fomiglianza 
in figura e grandezza ad un grano d i fefa-
num i fifamo : da fefamum, e ÍÍÍTOÍ, forma. 

S E S Q U I , una p a r d e ó l a L a t i n a , che fi-
gnifica u n ' i n t e r o , e raezzo ; la quale unita 
con altera , terza , quarta, & c . é aífai ado-
perata neila Muf ica I ta l iana , per efprime-
re una forta d i r a g i o n i ; particolarraente va
ne fpgzie di t r i p l e . V e d i R A C I O N E . 

Tom, VIL 
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La ragione efpreífa da fefqui é la fecoti-

da ragione d ' inegual i ta , chiamata anche 
fagione fuper-particolare \ ed é ; quando i l 
termine maggiore contiene i l minore , una 
v o l t a , e qualche certa parte, d i p i í i : come 
3 : 2 ; ove i l p r imo termine contiene i l fe-
condo una v o l t a , e 1'unita dt p i í i ; che é 
una paite quota d i due . 

O r a , fe quefta paite che r e d a , é giuHo 
la meta del termine m i n o r e , la ragione íl 
chiama fefqui-altera: fe la parte rimanente 
é una terza parte del termine m i n o r e , co
me 4 •'3 , la ragione fi chiama fefqui-tertlâ  
o fefqui-terza : fe una quarta parte , come 
5:4 , la ragione fi chiama fefqui quarta ; e 
cosí in i n f i n i t o , fempre aggiugnendo a fe-
fqui i l numero ordinale del termine piu pic-
c o l o . 

Quanto alie fpezie delle t r iple eíprefTe 
dalia particelia fefqui, elle fono quede. — 
La maggiore perfetta SES<Í.UI ALTE RATA , o 
SESQUI-ALTERA , c h ' é una t r i p l a , ove la 
breve é tre raifure, o f e m i - b r e v i , e cib 
fenza avere alcun pun to , o fegno annef-
f o v i . 

Maggioreimperfetta SESQUI-ALTERA , ch ' 
é dove la breve , quand' é puntata , contie
ne tre m i f u r e , e fenza alcun p u n t o , d u e . 

Minore perfetta SESQUI-ALTERA , ch' é 
dove la (erai-breve contiene tre m i f u r e , e 
cib fenz1 alcun p u n t o . 

Minore imperfetta SESQUI-ALTERA , una 
t r i p l a , ove la femi-breve, con un punto> 
contiene tre m i f u r e , e due f e m a . 

Secondo B u o n t e m p i , fi pub egualmunte 
chiamare le t r ip le -f- e ^ , fefqui-altere » 

SESQUI-OTTAVA , é una fpezie d i t r i p l a , 
fegnata C-f-, detta d a g l ' I t a l i a n i , nónupla 
di crome, quando v i fono 9 femicrorae in. 
ciafeuna mifura o sbarra, i n vece di 8. 

Dupla SESQÜI-QU ARTA , é una fpezie d i 
t r i p l a , fegnata C f - , detta dagli I t a l i a n i , 
nónupla di femiminime ^ quando v i fono 9 
f emimin ime in ciafeuna m i f u r a , in vece d i 
4 ; c i o é , tre f emimin ime ad ogni t e m p o . 

SESQUI-ALTERO , o Sefqui-altera , nella 
G e o m e t r í a , e n c l l ' A r i t m é t i c a , é una ra
gione tra due l i nee , due n u m e r i , o fimili, 
ove uno di loro contiene 1' altro una v o l t a , 
col! ' addizione della m e t a . V e d i RACIONE. 

COSÍ <5 e 9 fono in una ragione fefl^1' 
altera; po iché 9 contiene 6 una v o l t a , e 
3 , c h ' é la meta d i 6, d i p i u : e zo t 

Q q q fo-
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fono nella flefla ragione; poiché 30 con
tiene 20, c la meta di 20 , cioé 10. 

S E S Q U I D I T O N E , nella Mufica, una 
concordanza rifultante dai fuoni di due cor-
de , le cui vibrazioni, in tempi cguali, 
fono Tuna all'altra nella ragione di 5a<5. 
Vedi DITONE. 

SESQUI-DUPLICATA ragione y é , quando 
di due termini , il maggiore contiene i ! mi
nore due voke, colla meta di queft'altro, 
di p iü : come 15 c ó ; 50 c 20 . Vedi RA
CIONE . 

SESQUI-QUADRATO, un'afpetto, o pofi-
xionc, de'Piancti, quando fono alia diüan-
2a ti quattro fegni e mezxo , ovvero 135 
gtadi, i'uno dall 'alrro. Vedi ASPETTO . 

SESQUI-QUINTILE , un' afpetto de' Piane-
t ¡ , quando fono 108 gradi diñanti Tuno 
dall 'altro. Vedi QUINTILE, e ASPETTO'. 

SESSAGENARIO, SEXAGENARIUS, qual-
cofa relativa ai numero feííanta; e piu par-
ti«oiarraente, una perfona arrivata all?etlt 
di feffant' anni. 

Alcuni Cafiñi difpenfano i SeJJagenarj á¿\ 
digiuno: la Legge Papiana vieta ai Seffage-
nar) i l Matr imonio; perché) in queU'cta, 
i l fangue c gl i umori fono agghiacciati. 

SESSAGENARIA A r i t m é t i c a , Vedi SESSA-
GESIMALE, § ARITMÉTICA, 

SESSAGENARIE TavoU , fono tavole di 
parti proporzionali, che fanno vedcreilpro-
dotto di due feffagenar) y che fí hapoo da 
molt ípl icare; o i l quozíente di dtré da di-
viderfi . 

SESSAGESIMA, SEXAGÉSIMA, la fe-
conda Domemca avaníi la Quarí f íma, o la 
proffima alia Domenica GraflTa. — Cosí 
detta, come queüa ch 'é circa i i fefíántefi-
mo giorno avaníi Pafqüa. Vedi Qu A RE
SIMA . 

La Seffagefma é quella, che fegue la Set-
íuagefima, e precede la Quinquagefíma. Ve
di SETTUAGESIMA , & c . 

SESSAGESIMALE , o SESSAGENARIA 
A r i m etica y un método di computo, proce
dente per feííanta. Vedi ARITMÉTICA, 

Tal ' é qacllo che fi ufa nella divifione d' 
un grado in 60 miou t i ; d'un minuto, in 
<5ofccondi:? d'unfecondo, in 60 terzi , & c . 
Vedi GT' 'ADO . 

SESSAGESIMALI , o Frazioni SESSA-
GESIMALI , fono frazioni, i cui denomi-
natori procedono in una ragione feffagecu-

SES 
p l a \ c ioé , un pr imo, od i l primo minuta 
= ^5 , un fecondo = — ^ , un terzo 

a 1 o o o o 
Vedi GRADO. 

Anticamente non fi ufava altro che/ejfe, 
gefimali nelle operazioni Aftronomiche, c 
queíti tuttora A ritengono in molti cafi; 
quantunque 1' Aritmética decimale cominti 
a venire in ufo al prefente ne' calcoli aftro-
nomici . 

In quede frazioni, che alcuni pur chía-
mano frazioni aflronomiche, i l denominatore 
effendo fempre feflanta, o un multiplico di 
60 , fi fuole ommettere, efi mette in iferit-
to i ! fo!onumeratore; cosí , 40 , 59', 32% 
5o'',/, 16^ , fi dee leggere, 4 gradi, 59011-
n u t i , 32 fecondi d' un grado, ovvero óom *. 
parte d'un minuto, 50 terzi , 16 quart í , 
&c . Vedi FRAZIONI . 

SESSIONE , SESSIO , denota i l congref-
fo d 'un Concilio, o ogni volta che quedo 
fiede. Vedi CONCILIO. 

Girando i Conci l j , dicefi, in tal Seflio-
ne y in tal Canone, &c . 

SESSIONE del Parlamento, é la flagione 
a ¡o fpazio, dalla di lui adunanza o congref-
fo , fino alia di lui proroga, o fcioglimen-
t o . Vedi PROROGAZIONE, e PARLAMEN
TO . 

SESSIONE, nella Legge Inglefe, Seffion^ 
denota i l federe che fanno i Giudici , in 
Corte , fopra la lorcommiííione . —Come, 
la Sejjxone d Ojier and terminer ( Vedi OYER) 
&e. 

Le Sejjloni di quartiere, dette Sejfioni ge-
neralij o Seffioni apene y fianno opporte a 
Sejfioni fpeziali , aiírimcnti dette Sejjloni 
prívate y le quali fi proecurano su qualche 
occafione fpeziale, perché fi faccia piufpe-
ditamente giuíHzia . Vedi SESSIONI di quar
tiere , qiú fotto. 

Le Seffioni piccoh y o Sejjloni di StatutOy 
fi tengouo dal Gran Coneftabilc di ogni 
dredy o centuria, peí collocamento deser
ví . Vedi STATUTO . 

SESSIONI di Chiefa , o Kirk-Sejjions . 
Vedi 1' articolo K t r k . 

SESSIONI di quartiere y Quarter-Seflion*, 
una Corte tenuta ogni tre mefi, dai Giu-
díei di Pace d'ogni Contado, alternativa-
mente nelle C l t ú . principali de'Contadi co
me deftinate dal Cuflot Rotulsrum . Vedi 
JUSTICE, &c . 

I v i la grand'Inquifizione, cioé i Coni ' 
mif-
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miiTarj Deputati (the grand Inquefi, crju-
y ) , offieno i Giurati del Contado, fono 
citaíi a comparirc, i quali fotto giuramen-
to hanno da far ricerca di t u t t ' i t raditori , 
eretici $ ladr i , aíTaffini, monetieri, fufur-
ronij &c. Vedi ENQUEST. 

Coloro, che apparifeono efler r e í , fono 
da'detti Giudici condannati alia prigione, 
per effere pofeia giudicati nelle proffime 
Aífife, quando i Giudici ambulant't fannoil 
l o r g i r o . Vedi GIUDICE, ASSISA, &C. 

SESSO, SEXUS, certa cofa nel corpo, 
la quale diftingue i l mafchio dalla femmi-
na. Vedi MASCHIO, e FEMMINA . 

I I numero delle perfonc, dei due fejfi^ 
éeñreimtnente ben bilanciato; eoficché cia-
fcun1 uomo pofla averc la fuamoglie, ecia-
feuna donna i l fuo marito. Vedi MATRI
MONIO. 

Gli Ermafroditi hanno ambi i fef l l in 
uno. Vedi ERMAFHODITO. — E' efpreífa-
mente victato dalla Legge di Mosé , di tra-
veñire íl feffo. 

SESTA, SEXTA, nella Mufica, una del
le femplici concordanze originali, o inter-
valü armonici. Vedi CONCORDANÍA . 

La fejla é di due forte \ maggíore, e mi
nore j e quindi ella fl tiene per una delle 
concórdame imperfette; comecché ciafeu-
ua delle due fpezie nafca da una diviíione 
dell' ottava . Vedi OTTAVA , e SCALA . 

La SESTA maggim, detta da'Greci he-
xachordon ma/us , é la concordanza , che 
rifulta da una miftura de' fuo ni di due cor-
de, le quali fono Tuna aU'altra come 5 
a i - . , 

La SESTA minore, hexacotdsn minus^ r i 
fulta da due corde, che fono V una all ' al-
tra come 8 a 5 . Vedi SGALA Ñ 

La fe fia minore é comporta diatónicamen
te di fei gfadi, onde viene i l fuo nome 5 e 
di cinque interval l i , tre de'quali forio tuo-
ni , c due femituoni; cromaticamente, di 
otto femituoni 5 cinque de'quali fono mag-
gior i , e tre minor i . — Ella ha la fuá for
ma od origine dalla vagione/uper tri-partienf 
quintas; come di 8 a 5 . 

La fefla maggiore é comporta diatónica
mente ^ come la minore, di fei gradi, e cin
que intervall i ; fra i quali fono quattro tuo-
n i , c un femítuono: e cromaticamente , di 
nove femituoni; cinque de'quali fonomag-
g i o r i , c quattro m i n o r i ; confeguentemente 
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ella ha un mjnor femituono di piíi , che la 
prima. — E l l a ha la fuá origine dalla ra-
gione fupef bi-partiens tenias ; come 5 a 5 . 

Anticamente la fefia non avea che una 
fola ripetizione, ch'era la decimaterza; ma 
nel moderno fírtema, ella ne ha parecchie, 
cómela 20111 a , 27ma, &c. tutte fegnate in-
differenteraente nel baífo continuo, dalla fi
gura 6. Ed anche la feftat\h rteífa, si mag
gíore che minore, quand 'é naturale, non 
fi efprime in alcun'altra maniera che per 
un femplice 6. Ma quand'el l 'é maggiore 
o minore per accidente; al ó íi aggiugne i l 
fegno d'un diefii , o d'un bemollet come 
fi pub vedere nel SS.Broffard. 

Oltre le due fpezie di fefle qul deferitte, 
che ambe fono buone ooncordanze; ve n'é 
due altre, che fono viziofe, e diíTonanti ¿ 

La prima fi é la SESTA difettiva, com
porta di due tuoni , e tre femituoni, o di 
fette femituoni, cinque de'quali fonomag-
gior i , e due minor i . 

La feconda é la SESTA foprabbondante 9 
comporta di quattro tuoni , un femituono 
maggiore, ed un minore. Donde alcuni la 
chiamano pentatonon, come queíla che com
prende cinque tuoni , 

Quefte due eífendo entrambe difeordan-
ze, non fi dovrebbero raai adoperare nella 
melodia , e aífai di rado nell1 armonía. 

Quanto alie due fefle confonanti, fi ado-
peravano eííe anticamente con gran parfi-
monia : al prefente é permeíTo di ufarle quan
to fi vuole; come n ' é i l cafo coilc í e rze ; 
alero non eífendo le fefle in realta, cheter-
ze inverfe o rivoltate: ma fi fuole aver 
cura, che la prima fefla, che occorre , fia 
tina minore, e l 'ul t ima una maggiore; e 
che dalla maggiore, noi afcendiamo all 'ot
tava, e dalla minore, fcendiamo alia quinta. 

SESTA , nell'arte Mi l i t a re . Vedi l A r t i -
eolo SESTINA * 

SESTO paio di netvlé Vedi ÑERVO. 
SESTO Rango, Vedi RANGO. 
SESTA , Xejla , ^ear»?, una mifura Ar

tica di capacita; corríípondente al Sefliere 
{fextarius) Romano * Vedi MISÜRA , e 
SESTÍERE . 

S E S T A N T E , SEXTANS , una fefia parte 
di certe cofe. 

I Romani divideano ií loro as, afle , 
ch'era una libbra d^ottone, in 12 oncie: 
1' oncia fi chiamava uncia, da umm ; e due 
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eneie fextans ^ come q u e ü e d i ' e r a no l a / f -

y?¿3! parte della l i b b r a . V e d i T A r t i c o l o A s . 
SESTANTE , era anche una mifura , che 

contenca due oncie d i l i q u o r e , o due cya-
thí. — Q u i n d i , Sextantes, Callijie •> duoi 
infunde Falern 't. 

SESTANTE, nella M a t e m á t i c a , d e n ó t a l a 
fefla parte d' un circolo ; ovvero un ' arco , 
che comprende 6o gradi . Ved i ARCO e 
GRADO. 

SESTANTE , fi ufa piu particolarmente 
per uno fírumento A í l r o n o m i c o , fatto a 
guifa di quadrante; eccetto che i l fuo lem-
bo non comprende che 6o g r a d i . 

L ' u f o ed applica7.icne del fe/i ante, é lo 
HeíTo che quello del quadrante. V e d i Q ü A -
DR ANTE. 

N e g l i Ofj}rvat$Yj á'i Greenwich e á i P e k i r j j 
v i fono dx'fefianti aflai grandi c b e l l i . V e 
di OSSERVATORIO . 

S E S T E R Z I O , SESTERTÍUS, una ra o ne
ta d' a rgen to , i n ufo fra g l i ant ichi Roma-
ñ i , detta anche nummus, e talvolta num-
mus fefiertius. V e d i CONIO, e NUMMUS. 

I I feflerzio era la quarta parte del danaro 
(denarius) ) e originalmente conteneva due 
aííi e m e i z o ; ftimato in moneta Ing le fe , 
ed alquanto piu d' un foldo e mezzo-foldo 
fardino i me penny kalf penny farth'ing. Ve
d i PENNY, e FARDINO. 

I I fejierzie era dapprima denotato con 
L L S : le due L fignificavano due libbre 
(libra e l a S m e z z a . M a i librarii, qual-
t;he tempo d o p o , convertendo le due L i n 
u n a H , efpriraevano i l feflerzio per H S . 

La parola fefiertius venne pr ima introdot-
ta i n via d'abbreviazione per femifiertius 
che íignifica ávc, e la meta d ' u n t e ñ o , o 
l i t t e r a lmen te , folo la meth d' un terzo ; per
ché nel l 'efpnmere la met í i d ' u n t e r zo , s1 
i n t é n d e a , che ve nc foííe due p r i m a . 

A l c u n i A u t o r i fanno due fpezie di fefier-
y \ i l mimre, ¿ttto fefiertius , in genere 
j-naí 'colino ; cd i l grande, detto fefiertium 'm 
n e u t r o : i l p r i m o , che abbiamo g i a d e f e r i í -
t o j Ü fecondo, che contenea m i l l e degü 
flltri, ovvero 8 R i 5. 1. d. | di monda 
Inglefe» — A l t r i vogliono che una tal di-
ftinzioue d i fefierzj grandi c piccoli foffe i n -
cogsí i ta ai R o m a n i : fefiertius s dicon' effi , 

,«ra yn 'addie t t ivo , e í ignif ícava as fefiertius, 
fevvero due aííi e mezzo : e quando era ufa-
to p l u r a i m t n t e , come in guinquagima fe-
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fien'tum , o fe/iertia , era folo per via 
breviamento, e fempre v i s'intendea mil. 
lia, m i l l e : quef t 'u l t ima oppinionc é lapi í t 
probabile. 

A d effer qualificato per Cavaliere Roma
no , fi richiedea una facolta di quattrocen-
to mi la fefierzj; e per Senatore, ottocento 
roila . 

G l i A u t o r i fanno altresi mtnz lonc d'uw 
feflerzio d i r ame , del valore di circa 7 di 
penny, o foldo Ing le fe . 

SESTERZIO , Sefiertius?, era pu ré ufato 
n e l l ' A n t i c h i t a , per una cofa contenente 
due in ter i e mezzo d ' u n ' a l t r a : flecóme V 
a í f e , as, era pre íb per un t u t t o , o inte
gro . V e d i A s . 

S E S T I E R E , SEXTARIUS, un 'antica mi -
fura Romana , contenente due cotyL* , o 
due heminse. V e d i MISURA, GOTYLA , e 
HEMINA . 

S E S T I L E , SEXTILIS , la pofizione od 
afpetto di due Pianeti , quando fono in óo 
gradi di diftanza ; ovvero nella diftanza di 
due fegni 1- uno dall ' a l t r o . — Ev fegna-
to cosí ( * ) . Ved i ASPETTO , e SEMISE-
STILE. 

S E S T I N A , o SESTA , i n I n g l e f e y ^ w * 
( L a t . SEXAGENA ) nella Guer ra , un'anti-
co ordinc di ba t tag l ia , ove fei battaglioni 
t í f endo fchierati in una l i nea , i l fecondo 
e ' l qu in to fi fanno avanzare, per formar 
la vanguardia; i l p r i m o , e ' l feño fi fao 
r i t i rare , per formar la retroguardia; re-
í l ando fermi ful campo i l terzo e ' l quar-
í o , per formar i l eorpo di bat tagl ia . 

* La parola é Franzefe, e fignifica in quA-
la lingua la fiejfa cofa . 

SESTO", SEXTUS, nella Legge Canóni 
c a , denota una Raccolta di Dec re t a l i , íat-
ta dal Papa Bonifacio V I I I , ufualmente 
cosí detta dal t i t o l o , che é Liber Sextus', 
come fe foffe un fefio l ibro aggiunto ai cin-
que l i b r i delle Decre ta l i , raccolte da Gre
gorio I X . V e d i DECRÉTALE. 

I I Sextus é una Raccolta di Cofl i tuzio-
n i Papali , pubblicata dopo la Raccolta di 
Gregor io I X . contenente quelle dello ueüo 
Gregor io , d ' Innoeenzo I V . d' AlenandroIV-
ú' Urbano I V . di Clemente I V . di Gregorio 
X . di N icco lb T I L e d i Bonifacio V l H - P ^ 
ordine di cui fi fece la compilazione • ** 
perfone impiegate nel farla furono Cug1' 
Mandegot, hxQivtkovQÜ J.mbrun; e Beren-
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gario, Ve feo vo di Bezrers^, e Riccardo, di 
Siena. Vedi C A N Ó N I C A Legge. 

SESTUPLO, nella Mufica, denota una 
forta mirta di tempo t r ip lo , che fi batte in 
doppiotempo. Vedi T R I P L A . 

Gil Italiani la chiamano fejiuplo y i Fran-
eefi alie volte la chiamano fefto tempo, me-
fure a Jix tems ; benché impropriamente : íe-
condo i l 'Sr, BroJJard íi dovrebbe piü toüo 
denominaie tempo m/?/o binario. Vedi TEM
PO. 

Gli Autori fogliono far menxione di tre 
fpezie di fejiuplo ; «l!e quaii i l Sig. Brojfard 
ne aggiugne due di piu, cioé 

S E S T U P L O dellíi Scmi-bnve , dai Francefi 
detto t r ip la á\ 6 per i , come quelia ch'-e 
denotato da que' due numeri , - ; ovvero 
perché quivi si richieggono fei femi-brevi 
per una mifura , in vece d' una , doe tre che 
montano, e tre che calano. 

S E S T U P L O della M í n i m a , detto da1 Fran
cefi t r ip la di 6 per 2 , eflendo dinotato da 
— i ! che moflra , che quivi fi richieggono 
íei minime per una mifura , in vece di 2. 

S E S T U P L O della Semiminima , detto da* 
Francefi t r ip la di 6 per 4 , perché denotato 
da C -f-, ovvcro ~ , i ! che moftra, che vi 
debbon e fie re (5 femiminime per una miíura, 
in iuogo di 4. 

S E S T U P L O della Crema, dai Francefi det
to t r ipla di 6 per 8 , e fien do denotato da -f ; 
i l che mofira, che íei femicrome, in vece 
di 8, fanno qui la mifura o femi-breve . 

SESTUPLO della Semicroma^, o tripla di 6 
per 16; cosí detto, perché denotato da ~-6 , 
i l che raoñra, che v i íi richieggono fei le-
mi crome per una mifura, in vece di 16. 

S E T A , S E R I C U M , in Ingleíe S i l k , un 
filo aííai dolce , fino, lucente, dilicato i opra 
di un'infetto , á e t t o bombyx ; higatto, baco, 
o filugelio ; prcíTo gl'Inglefi yí̂ -í«>í>rm, ver
me da feta. 

G l i Antichi conofcevano ben poco fufo 
€ la manifattura della f e t a : la prendeanoper 
1'opera d'una forta di ragno , o fcarafaggio, 
i l quale la filaífe dalle fue vifeere , e l'av-
volgeíTe co'fuai piedi attorno a'ramicelli de-
gH alberi. —Chiamavano queft'infetto >SVr, 
da Seres, o Seri , Popoli della Scizia, chelo 
tenevano^ donde chiamavano SVwww la fe-
ta fleffa. — Ma i l Ser ha pochiffima affini-
ta col noftrobigatto, bsmbj/x: poiché i l pri-
mo vive cinque anai ; ma 1' ultimo muore 
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cgn' auno , avviluppato entro UH facchetto o 
palia gialliccia ; la quale fvolta in piecioli 
fili, fa cib che feta appelliamo. 

Nell ' I fola di Cor inventoffi , la prima vol-
ta , l'arte di lavorare la fe ta , ' e Pamphila^ 
figliuola di P l a t i í , n ' é onorata qual inven-
trice. -—Tale feoperta non fu lungo tempo 
ignota a1 Romani. Si portava loro la fe ta 
da Sérica , onde queílo verme era nativo . 
Ma effv ben lungi d' approfictarfi di cotale 
difeoprimento, non poteano indurfi a crede-
re , che un filo si bello foííe l'opra d1 u« 
verme ; e fopra cib formavano mille con-
ghietture chimerichc giufta i l lor güilo. 

Un genio di tal tempra re fe ira loro per 
molti fecoli rariíTiraa la feta: fi giunfe fino 
a venderla a pefo d'oro; talmente che Vo-
piíco ci narra , che 1' Impcrator Aureliano 
rifiutb alT Impcratrice fuá fpofa un5 abito di 
f e t a , ch'ella da lui ardentemente follecita-
va ; puramente a motivo del caro prezzo 
della medefima . — A l i a fine due Monaci , 
che venivano dail' Indic a Coíiantinopoli 
1' anno 555. portarono feco loro una gran 
quantita di b i g a t t i , e infierne le inrtruzioni 
per farne nafcer le uova , allevare ed ali
mentare i vermi, cavarne la f e t a , filarla e 
lavorarla. Sopra di che fi ftabilirono raani-
fatture a A l e ñ e , Tebe, e Corinto . 

Verfo 1' anno 1130 Ruggiero Re di Sici
lia flabili una raanifattura di fete a Paler-
mo , ed un'altra in Calabria \ ambe fervite 
da opera], che furono parte del bottino por-
tato da Arene, Corioto , &c. di cui quei 
Principe fece la conquifta nella fuá Spedi-
zione per la Terra Santa. — A poco a po
co, Mezeray aggiugne, i l reño dell'Italia e 
della Spagna impar o da' Siciliani e Calabre-
fi a tenere e governare i bigat t i , e a lavo
rare la f e t a : e finalmente i Francefi, per 
diritto di vicinanza , un poco avanti i l Re-
gno di F ranee feo I . cominciarono ad irai-
t a r l i . 

I I gran vantaggio che ne ridondava da 
quefta nuova manifattura, refe i l Re Gia-
como L d' Inghilterra affai follecito per in-
trodurla in queü' Ifola ; in conformita, si 
raccomandb piu volte dai T rono , e ne' ter-
mini i piu efficaci, di plantare mor í , &c . 
per la propagazion de' bigatti ' , ma, infeli-
cemente, fenz effetto: quantunque da' vari 
fperjmenti, che fen' incontrano nelle Tran-
lazioni Filofofiche 5 e in altri luoghi, egli 

appa-
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-appa>a , clic ií bigatto , per íuí t5 í c a p í , 
crefce e lavora s i bene i n I n g h i l t e r r a , che 
i n qualfifía ahra parte d e í l ' E u r o p a . 

11 bigatto y o baco, é u n ' i n f e t t o , n o n m e n 
confiderabile pella materia prcziofa ch ' ei í b m -
«l in i f t ra per diverfi d rapp i , che pe r l e r aohe 
forme ch' eglt a í T u m e , pr ima e dopo d i re-
ñ a r e avv i luppa to nel ricco gnfcio o palla ? 
-ch' cgl i medefimo fi teffc . Da un p icc io l 
uovo di c í rca la grandezza d' una t e ñ a d' 
a g o , che é i l fue p r imo flato, egli d iv ie 
ne un verme di convcncvol groflezza, d' un 
color b ianch icc io , che t i r a al gial lo . I n 
•puerta flato ei fi nudrifee di foglie d i mo
j o , o geifo , finch' e(Tendo giunto a ma tu r i -
t \ , s' avvolge i n un facchetto , o fcatolino 
d i feta, della grandezza ineirca , e figura 
d i un' uovo di colombo ^ e s i trasforma i n 
u n ' aure l ia : in queflo flato egli r imanc fen-
2a alcun fegno d i v i t a , o di mo to '. finché 
al ia fine fí fvegl ia , per diventare una far-
f a l l a ; dopo d' eñerfi fa t ío da sé un paífag-
g i o fuor del fuo fepolcro di feta . E final
mente morendo i n f a t t i , ei fi prepara, me
diante u n ' u o v o , o ' l f e m é , ch ' et g i t t a , ad 
« n a n u o v a v i t a ; a riaffuraer la quale l o a j u -
ta i l calore della ftagione e f l i v a . V e d i IN-
SETTO. 

S ú b i t o che i l bigatto é g iun to alia gran-
á e z i a e forza neceíTaria per eominciare íl 
í u o gufcio , o baecello , ei fa la fuá tela í 
c o s í chiamandofi quel fot t i le teíTuto , ch' é 
i l p r i n c i p i o , e ' i fondamento di queflo ma-
rav ig l io fo l a v o r o . Queft' é T i m p i e g o d e l p r i -
j n o g i o r n o . N e l fecondo , ei forma i l fuo 
bozzolet to o p a l l a , e fi copre quafi t u t to d i 
feta. I I terzo giorno , egli é interamente 
fiafeoflo j e ne' feguenti g io rn i s' impiega ad 
ingrofl'are c fortificar la fuá palla : femprs 
lavor^ndo da un folo e femplice capo , i l 
quale egli non rompe raai per fuá propia 
mancanza; ed i l quale é s i fino, e si Jun
go , che quegli che l ' hanno attentamente 
« í a m i n a t o , credono d i favellare ne' I h u i t i 
d e í dovere , quando a í F e r m a n o , che una fi-
jn i í pal lot tola contiene feta abbaftanza per 
xnifuraré la lunghezza d i fei m i g l i a I n g l c f í . 

I n ¿ i ece g iorn i di tempo f la pallot tola 
c nella fuá perfezionej ed ora fi ha da pren
der giü da i r ami del ge l fo , a cui i filugeíll 
I 'aveano appefa . — M a queflo punto r i -
chiede grand' attenzione i p e r c h é v i fono al-
€uni v e r m i piíi p i g r i degli a l t r i j ed é a í ía i 
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pericofofo d i afpettare fin' al t e m p o , in cus 
effi fi aprono un paífaggio , che d 'ordina
r io accade verfo i l quintodecimo giorno del 
M e f e . 

L e p r i m e , le p ih be l le , e le piíi f o r t i d i 
q u e ñ e pa l le , fi confervano per ¡o f e m é ; le 
altre fi filano d i l igentemente : o v v e r o , fe fi 
defidera d i confervarle t u t t e , o fe ve n ' é d i 
piu da poterfi filar bene i n una vol ta \ le 
ripongono per quaiche tempo i n un forno 
moderatamente caldo, o a l t r imente lecfpon-
g o n o , parecchj g io rn i fucce í f ivamcntc , ai 
maggior i calori del Solé , per far mor i r é 
T infetco j i l quale , fenza quefla precauzio-
n e , non mancherebbe d i aprirf i da sé una 
via per andarfene, e far ufo al di fuori d i 
que i i enuovea l c , ch' egli ha d i dentro acqui* 
fíate. 

Ord ina r i amen te , fí filano folo le palie piíi 
perfette * Quelle che fono dopp ie , o troppo 
d e b o l i , o troppo groffolane , fi met tono da 
banda j non come affatto i n u t i l i , ma come 
riferbate a trarfi i n mataf le , non eífendo al 
filatojo acconcie . Le palle fono d i diverí i 
c o l o r i ; le pih comuni fono g i a l l e , rancie , 
incarnate , e del color tra*! blanco e ' l gial
l o . — V e n ' é p u r é alcune d ' un verde d i 
M a r e ; altre d i color di z o l f o , ed altre bian-
che : ma n o n v f é a l c ü n a ileceífita d i feparar-
ne i colori e Tombre pe r filarle a parte i do-
vendo perderfi t u t t ' i colori nel futuro net-
tamento c preparamento della feta. 

Per trarre, • fvolgere dalle palle la SETA . 
Due ordigni fono neceífar; ; V uno un for-
nel lo colla fuá calda/a, l ' a l t r o un naspo , 
o t e l a jo , per trarre la feta . -— I l tiratore 
o f i l a t o r e , sdunque, feduto v ic ino al fornel-
l o , g l t í a nella ealdaja d'aequa che fla fopra 
i l fornello (r ifcaldata p r ima l 'acqua e bol-
l i ta ad un certo grado, che 1* ufo folo pub 
infegnare) una manata o due d i pal lo t to le , 
l equa l i fieno flate prima ben p ú r g a t e di tut* 
ta la lor foflanza pelofa e fe io l t a . "EgH P0' 
fe i a agita, i l t u t t o ben vivamente intorno 
con bacchette di feopa, légate e tagliate a 
guifa d i fpazzcsla 5 e quando i l calore e la* 
gitazione hanno diftaccato i cap í delle / í í f 
delle l o p p e , i qual i fon' a t t i ad appigHaríi 
alie bacchette, ei íi tragge f u o r i ; ed unen-
done dieci o dodici , od anche quattordsci 
in f i eme , g l i va formando in fili , giufta la 
groflezza ricercata pei l a v o r i a cui fono de-

ftinati: b a ñ a n d o o t t o c a p i per naflri > e non 
richie-
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richiedcndone i v e l l u t i , & c . me t ió d i quat-
t o r d i c i . I c a p i , cosí u n i t i i n due o tre fi-
l i , fi fanno pr ima paffarc ne' buchi d i tre 
verghe d i f e r r o , nella parte anteriore del nas-
po ^ ind i fopra i c a n n e l i i , o g i r e ü e , ed i n 
^ne fi traggono fuor i al naspo fteííb, ed a 
quefto íi l égano , od attaccano ; ciafcuno 
a l i ' e f t r e m i t í d ' u n braccio o ramo del nas
p o . C o s í difpofti i c a p i , T operajo, dando 
moto al naspo, eol g í r a m e i l man ico , g u i -
d a i f u o i fili; ne fofti tuiíce di n u o v i , quand' 
alcuno d i loro fi rompe , o quand' alcuna 
delle pal lot tole é gia tu t ta fvolta o filata, 
g l i r inforza 5 o v ' é neccíFario , colT aggiu-
gnervcne dcgli a i t r í ; e toglie v ia le pallot
tole gia fvoltc e af íat to fílate, o que l le , ch ' 
cffendofi f o r a í e , fono piene d' acqua. 

I n quefta maniera due operaj fiieranno e 
annasperanno tre libbre di feta in un gior-
n o ; coía d'alera maggiore fpeditezza, che 
col filatojo a r u o t a , o coila rocca. Per ve-
r i t a , non tu t t e U fete poflono eííer fílate 
cd annaspate in q u e ü o modo : o fia pe rché 
ie pallottole fieno fíate forate á ú f i l u g e l l i fteffi; 
o fia perché fieno doppie , o troppo deboli per 
íbffnr 1' acqua i o perché fieno groflolane , 
& c . D i tut te quefie infierne fi fa una forta 
particolare d i feta detta fioretta o fioretto: 
la quale venendo cardata, od anche fiiata 
fulla rocca , o ful filatojo a ruota , nello 
ñ a t o ch ' ella viene dalla pa l lo t t o l a , fa una 
feta pa í í ' ab i le . 

Quanto alie pallot tole , dopo d i averie 
aperte colle f o r b i c i , e prefine fuora g l ' i n -
fe t t i ( i quali fono di qualche ufo per nu-
t r i rne i l pol lame) fi ammollano effe per tre 
o quattro g iorn i i n t r u o g o l i , Tacqua de'qua
l i fi cambia ogni giorno per imped i ré che 
non p u i z i n o . Quand' elle fono ben a m m o l -
l i te con quefla net tatura , c pú rga t e d i q u e l -
la materia gommofa , d i c u i i l verme ne avea 
foderata la parte d i d e n t r o , e la quale ren
de'quefia impenetrabile a l l ' acqua , anxi a l l ' 
aria í leí ía , fi fanno bollire una mezz' ora 
i n un bucato d i cenere, ben chiaro , e ben 
ca la to : e dopo di averie ben l áva te nel fiu-
n i e , e feccatele al S o l é , fi cardauo e filano 
fulla ruota , & c . facendofi i n tal modo un1 
altra for ta d i fioretto, alquanto interiore al
ia p r i m a . 

L e va r i é preparazioni , cui le fete foggiac-
ciono f per rcnderle atte a fervire per ie 
manifatture d i drappi d i f e t a , fono i l filar-
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l e , l 'annasparlev ms t te r l ea l filatojo, bian-
e h i r l e , e t igner le , — A b b i a m g i i faveíla-
to delle clue p r i m e , in quanto elle appar-
tengono al trarre la feta dalle pa l lo t to l e . 
— Quanto al filare , ed annaspare le fete 
crude dalle pallottole , tali qual i vengono 
qu i ( m Ingh i l t ena ) p ó r t a t e dalT I t a l i a , Le 
van te , & c . i l p r imo fifa principalmente fu l 
filatojo a ruo ta ; ed i l fecondo fui naspi da 
m a n o , o fopra naspi m o n t a t i su certe mac-
ch ine , che fervono ad annaspare parecchic 
mata í fe alio ñeífo tempo . — Q u a n t o al mu-
Uñare l a f e t a , o fía metterla al gran filato
jo , per torcerla , fi fervono d' un m u l i n o 
c o m p o í l o d i varj pezzi , che pub mulinare 
due o trecento cannelii alia vol ta , e farli 
in al tret tante matafife . V e d i MULINARE, 
qut fot t a . Per bianchire , e tignere la f e t a . 
V e d i BIANCHIRE, e TIGNERE. 

M u l i n a r e , o torceré la SETA ( che g l ' I n * 
glefi chiamano m i l l i n g , o thrcwing ) fi é 1'ul
t ima preparazione della feta pr ima di t igner-
la ; che ferve ad a í t o r ce rne infierne i fili« 
piu , o meno , fecondo 1' opera, cu i e l i ' é 
d e í l i n a t a . 

Per preparare la feta a cosí muUnarla , o 
torcerla , la met tono pr ima i n acqua bol-
lente , inchiufa tra due panni l i n i . — I I 
m u l i n o é una macchina quadra , comporta 
d i parecchj pezzi di legno congegnati Tuno 
n d l ' a l t r o i n m o d o , che formino una fpezie 
d i gran gabbia , nel centro della quale ftan-
no < l u e r u ó t e c o l l o c a t e paralelle T u n a fopra 
Ta l t r a , la cui afle regge fopra due p a l i . 
— Quando la macchina é femplice, un fol* 
uomo volge quefte r u ó t e col mezzo d' un 
piccol dente d i ruota , nel quale elle s' ap-
p i g l i a n o , e d ' u n gratt m a n i c o . 

Le r u ó t e pofte in moto dal'i manico co-
municano i l loro moto ad ot to naspi , od 
anche a p ib , fecondo la grandezza della 
macchina ; fulle braccia de' quali s ' avvo l -
gc la f e t a , che parte da due o r d i n i , o fi
l e , d i canne l i i , collocati in c iafcunlato del
la macch ina , ciafcun' ordine a l l ' altezza d* 
una delle due r u ó t e del centro . — Q u e í H 
cannelii harfoo i l lor m o t o col mezzo d i 
flrifcie di c u o j o , le qual i fi fiendono su cer-
t i piccoli c i l i nd r i d i legno che l i fofiengo-
n o , e girano i n fine fopra le due r u ó t e ne l 
c e n t r o ; d i modo che la feta su ciafcuncan-
nello fi torce , a mifura ch ' ei vo lge , e for
ma la fuá roataífa feparata. 

L a 
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L a ruota la piíi piccola muovc ducento 

d i qucí l i canne l l i , fopra de' quali una íbla 
perfona baña ad aver infpezione, per mee-
tere nuovi cannelli in luogo di quei che 
fono gia fcaricati della ior feta , e per an-
nodare i capi che fí rompono . 

L a Seta fi diftingue con differenci n o m i 
fecondo i íuoi diverf i flati. — C o s í 

SETA cruda , k quella prefa dalla pallot-
t o l a , f t n z a f u o c o , ed aggomitoiata fenz 'a l -
Gunacozione: t a l ' é per la maggior par te» 
per non dir t u t t a , quella c h ' é portata dal 
Levante i n I n g h i l t e r r a . 

_ Nel le Opnc a feta d i Francia , la mag
gior parte di q u e ñ a feta cruda paíía per ai-
quanto o poco m i g l i o r e , che una forra di 
fioretto ñ n o ; nulladimeno quand* é filata , 
ella fa un filo lucente, e ícrve per le ma-
nifatture di drappi d ' u n luf l ro e prezzo mo
d é r a t e . M a le fete cmde ád Levante , onde 
vengono per lo p iu le fete Inglef i , fono 
c f t r e m a m e n í e fine e bella. — ciuefta diffe-
í e n z a nafce da che in Francia le m i g l i o r i 
pallot tole íi filano ed a g g o m i í o l a n o in acqua 
b ó l l e n t e , e folo i 'avanzaticeio fí fa in feta 
eruda: Jaddove, nel L e v a n t e , non v ' é un 
cotal modo di filare od aggomitolare fopra 
i l fuoco ; ma tutte le fete fí mandano i n 
baile o b a l l o t t i , ta l i quali elle fono trai te 
dalle pa l lo t to le : di modo che non fon' eí-
leno in al t ro d i f i i n t e , che per la lor qua-
l i t a d i f ine , mezzane, e groffo 'ane. 

SETA bollita, o cma ̂  é quella c h ' é ñ a 
ta bol l i ta in acqua, per facilitare la filatli
r a , c la fattura d e ' g o m i t o l i . — Q u e ñ ' é la 
p i u fina di tu t te le forte di fete lavorate in 
Franc ia , e di rado fi adopera, fuorché ne' 
drappi i piu r i c c h i ; come v e l l u t i , taffetta , 
damafchi , b rocca t i , & c . 

V é puré un ' altra fpezie di fetta bolli
ta, che col bol l imento fi prepara ad eflfere 
mul'mata \ e la quale non pub ricevere que-
fta preparazione, fe non é pr ima fatta paf-
fare per 1' acqua calda. 

Per le Leggi d i Francia , egli é p ro ib i to 
d i mefehiare feta cruda colla bolín a; non 
meno perché una tal pratica guafta la t i n 
t u r a , quanto pe rché la feta cruda corrom
pe e taglia la bollita . 

SETE tarte) fono que l í e , che oltre TeíTer 
"fílate, ed aggomito la te , fono anche muli-
nate, c ioé han pafíato peí gran filatojo. 

K i c e v o n eíTe que í l ' u l t ima preparazione 

s'a lie vano i bigatti. 
le d i Linguadoca , 
A v i g n o n e , Savoja, 

S E T 
in un dif íerente grado , a mifura che paf, 
fano piu fovente , o piíl d i r ado , fopra i l 
mu l ino : propriamentc, per a l t r o , le/efe 
tone í b n o q u e l l e , in cui i fili fon tor t i ben 
g r o í i i , e parecchie volte at torcigl iat i . 

SETE lente, fon quelle che non fono tor-
t e , ma fono p r e p á r a t e , e t i n t e , per tapez-
zer ia , ed al t r i l a v o r i , c o l i ' a g o . 

SETA Oriéntale , o del? índie Orientali, 
— Quella che cosí particolarmente chiama, 
non é i ' opera de1 bigatti ^ ma viene da una 
p lan ta , c h e l a produce, in loppe, affai fi-
m i l i a quelledeir albero del corone. La ma
t e r i a , chequeftaloppa cont iene, é eflrema-
mente bianca, fina, e moderatamente lifcia 
o i u ü r a : fi fila f á c i l m e n t e , e faffi in una 
forta di feta) ch 'ent ra nella mani fa t turadi 
parecchj drappi Ind ian i e C h i n e f i . 

SETE Francefi. — N o n c che nelle Pro-
vincie le piu M e r i d i o n a l i della Francia , che 
la feta fi colt iva , fi piantano i gelíl , e 

Le p r inc ipaü fono quel-
Delfinato , Provenza , 
e L i o n e . — Q u e í l ' ul

t i m o luogo , per v e r i t a , fomminif t ra aífaí 
poche fete del proprio prodotto *, ma egli é 
i l gran fondaco, onde i Mercan t i di Pari-
gi e d e l i ' a l í r e C i t t a d i le prendono: alme
no fono obbligat i a farle paífare per Lione> 
fe le raccolgono d 'a l t rove , per mare, a 
per té r ra . 

Si c a l c ó l a , c h ' e n t r í n o i n L i o n e , cornil 
nibus annis, 6000 baile ; valutandofi ogni 
baila al pefo di 160 l i b b r e : delle quali 6000 
bai le , 1400 vengono dal Levan te , 1600 da 
S i c i l i a , 1500 da I t a l i a , 300 da Spagna, e 
1200 da Linguadoca Provenza , e Delfi-
n a t o , 

I n tempo che le manifat ture di Lione 
fiorivano e profperavano , v i fi contavano 
iScoo tela] impiegati a lavori á i f e t a , ma 
elle fono talmente cadute, che fin dali 'an-
no 1698 , non v i fe ne contavano 4000.» 
- — U n tale dicadimento non é men nota-
h'úe ¿ T o u r s : v ' e rano per l ' avanr i 700 mu-
l i n i per annaspare e preparare le Jete; 8000 
tclari per t e í f e r l e , e 40000 perfone impin
gare alia preparazione e m a n i í a t t u r a delle 
medefime: ora i l t u t to é r idot ro a 70 mu-
l i n i ; 1200 te la ; , e 4000 perfone. 

SETE Siciliane . — I I Commerc io delle 
fete d i Sicil ia é aflai confiderabile i e i Fio-
r e u t i n i , Genovef i , e Lucchefi fono quel l i j 
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¡pije p r í u c i p a ' í n e n t e lo fanno. D i !a fie ne 
trasporta ogni anno una gran quan t i t a , fpe-
xialmente da M e í l m a ; d i che una parre 
adoperan effi nelle lor propie man i fa t tu re , 
e pe vendono i l refto ai lor v i c i n i , ai Fran-
cefi •, & c . con p r o f í t t o . — G i i I t a l i an i fpe-
j ia lmcnte i G e n o v e í i , han no quedo van-
tag.gio fopra i ' a l t re N a z i o n i , che avendo 
grandi ftabiiimenti in q u e l i ' K o l a , ne fono 
riputati come na t iv i , non pagano alcun 
Hazlo per i ' e ü r a z i o n e . 

Le Sete Smliane fono in parte crude; i l 
reflo é fiiato, e paftuo ful j t i ü í í n ó ; d e l k 
qual u l t i m a fo r t a , quelle ti i S. L u c i a , c di 
M e í f i n a , fono le p iu fílmate. — L e fete 
crude, non lavora te , íi vendono fempre a 
canaro contante ; i ' a l t r e , talvolta , i n cam
bio contro a l t r i t f f e t t i . 

SETE I t a l l a n e . — L e fete pór t a t e d1 I t a 
lia fono in parte lavora te , c in parte crude , 
e grezze . M i l a n o , Farm a , Lucca , e M o -
dena, non ne danno che del!' u l t ima fo r t a ; 
Genova fomminif t ra i l piu della p r i m a ; Bo
lean a ne reca d'ambe le forte , 

SETE Spagnucle, fon tutte crude; e ven
go no fílate, paífate al m a l i n o , & c . i n I n -
gh i l t e r ra , fecondo i varj l avor i , cui elle 
debbon f e rv i r e . 

SETE T u r che , fono tut te crude. — U n 
vantaggio che hanno gF Inglef i oelic fete 
k\ Commerc io di Levan te , e i l qaale man
ca in quelle d i S i c i l i a , T i é , che ¡ ' u l t i m e 
fono conf ína te ad una í h g i o n e particolare 
d e ü ' a n n o ; laddove le prime fi comprano i n 
ogni t empo. Vengon quefíe p ó r t a t e da Alep -
po, T r í p o l i , Saida , dali ' I fola d i C i p r o , 
da C a n d í a , & c . — M a i l principal luogo di 
commercio, foprat tut to per le fete di Per-
fia, é S m i r n e . Q u i v i íi portano le fete col-
!e Caravane , dal Mefe di Gennajo fino a 
Settembre . L e Caravane di Gennajo fono 
caricate delle fete piíi fine ; quelle di Feb-
brajo e d i M a r z o portano e 1' une e i ' a l t re ; 
le reftanti Caravane , le piu g r o í í b l a n e . 

Vengono tu t t e dalle va r i é Provincie d i 
Perfia, principalmente da quelle di Q i i i l an 
e Schirvan, e dalla C i t t a d i Schamachiay 
^íuata fulle r ive del M a r C a f p i o ; da'qua-
H tre luoghi , come ce n ' a í í k a r a u n ' A u -
jor Olandefe, non viene meno di 30000 
oalle d i feto, i n u n ' a n o o . — A r d e v i l ^ o 
¿rdebil , al tra C i t t a di P e r f í a , non m o l i ó 
«¡ftante da quefti paefi della f e t a , c i l luo-

Tomo V I L 

go ove le fete fi r i pongono , e da cui par--
tono le Caravane per S m i r n c , A l e p p o , & 
Cof tan t inopol i ; e quefía C i t t a appunto , e. 
in í ierae Schamachia, fono ftate fempre fti-
mate i l centro del commercio delía f e t a \ 
i l quale fi é parcechie volte tentato di r i 
mo veré da Srairne e dal M e d i t e r r á n e o , i n 
favorc d' Arcangelo e del M a r B i a a c o , coi 
portare le fete per ia Mofcovia , per mez-
zo della V o f g a , e D u i n a , due fíumi che 
t ra ver ía no le pr inc ipa l i Provincie di quel 
vafto I m p e r i o . 

Que ' lo nuovo corfo delle Sete Perfiane 
in Europa fu dapprima propoí lo da Paolo 
CC-ÍUtirio, Genovefe , al Czar Bafílio , fotto 
i l Pont i f íca to di L e o n e X . I Franzefi eb-
bero lo fteíío difegno in 1616. I i D u c a d ' 
Holf iein) in mandb Ambafc ia tor i a i -
la Cor te di Per lia puramente colla medefi-
ma m i r a : e Panno 1668 , i l Czar Alexis 
Miche le ne t e n t ó egíi íteífo Piraprefa; ma 
ne venne r i tenuto dalia r ibell ione de' Co-
í a c c h i , e dalla forprefa d ' A f í r a c a n . 

V anno 1688 i l commercio delle fete 
Perfiane fu ful punto d 'e f íe r r imof ib da 
Smirne per un t remuoto , che quafí rove-
feib tu t ta ia C i t t a : e fenza dubbio un ta l 
r i m u o v i m e n t o farebbefi e f íe t tua to , fe i T u r -
chi non aveífero adoperato mezzi v igorof i 
per i m p e d i r l o . — Smirne , per al tro , r i -
mane tu t tavia nel fuo ant ico po í í e í fo ; e 
l e v a r l e N a z i o n i d ' Europa continuano ogn* 
anno a mandarvi le lor F l o t t e , per t ra-
fportarne le fete; e v e tu t ta apparenza 
che le cofe refieranno c o s í , quando le con -
quifte fatte da l l ' u l t imo C^ar , íungo i l M a r 
C a f p i o , non veniffero ad abilitare i d i lu í 
Succeífori , ( com' é certo , ch'ebbe eg í i 
fieífo una fimile idea) a metiere q u e ñ o 
gran difegno i a efecuzione . 

SETE Indiane \ Giapponefi , e Chlnefi,. 
— - V a r i é Provincie della Ch ina f o n o s i f e r -

• t i l i i n g e l f i , ed i l lor C l i m a si piacevole. 
alia natura de' vermicelli a f e t a , che la quan
t i t a d i f e t a , che v i fi produce, é incredi-
bile : la fola Provincia di Tchekiam potreb-
be provvedere tut ta la C h i n a , ed anche 
una gran parte de l f Europa , di fimile mer-
canzia , Le fete di queda Provinc ia fono, 
le piü apprezzate, b e n c h é quelle d i N a n * 
quin e d i Can tón fieno ecce l l en t i . . 

La feta fa i l principal commercio de l la 
C h i n a , ed i l d i leí l avoro , piu d' o^ni ál-

R r r t r a 
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t rp capo, oCcupa quegli a b i u n n : ma i 
Mercan t i Europe i , che v i trafficaiio, fo-
pra t u t t o in Jete lavorate 5 hanno daeíTere 
circofpett i per la filatura, & c , eíTendone \\ 
danpo g r a n d i í T i m o , fecondo che la C o m -
pagnia Franzeft delF I in i i e Or iea ta l i 1' ha 
imparato ú l t i m a m e n t e a fue í p d e , 

I I Giappone non darebbe minor quant i ta 
d i Je ta , che la C h i n a ; fe non foífe , che 

i Giappcncfi , gente barbara e d i f f ideníe , 
hanno interdetto ogni commercio coi Fo-
r e ü i e r i , fopra t tu t to cogli Europei i eccet-
t o , cogli Oiandeí i j i q u a i i , come d ice f i , 
fono a m m e í B fotto certe empie concimo
n i ) r iferi te da Tavernier ^ ma che noe poí-
í i a m o indurci a credere , I n c o n f o r n ú j a , 
g l i Oiandefi hanno procurato di tare la lo
ro apo log ía collc penne d i varj celebri Scrit-
t o r i , 

Le Jete degli Stati del Gran M o g o l fo-
noqufifi t u t t e pó r t a t e da Kafem-bazar x lue
go po í to dentro t é r r a , donde fono condoc-
te per un canale d i quindic i leghe nel Gan-
ge , fopra del quaie elle vengono a v á n z a t e 
qu ind ic i leghe pm in la fino aU' imbocca-
tura d i quefta f amoío fiume á&\VIndojian * 
— X,f¿ Jete ái K a j e m bazar fono gialiiccie ; 
ficcome fon'aitresj, quelle d i Perfia e di Si
ci l ia j non e íTendov tne , per quanto fi ía» 
d ' a l t r t naturalmente b í a n c h e , che quelle d i 
Palef t ina, A d ognt m o d o , g l i I n d i a n i le 
imbiancano con un bucato fatto delle cene-
r i d^u iva lhe ro , detto Fico d'Adamo \ ma 
come queft1 a í b r r o é non poco fcarfo, g l i 
Europei fono sfbrzati di prendere la mag-
g io r parte delle lo r /e fe nel gui l lo n a d v o , 

Si c o m p u t a , che Kajem-kazzr í b l o f o m -
m i m U r i ogní anna ventidue ínila baile di 
feta ^ ogni halla del pefo di 100 l í b b r e , 
G l i Olandcfi la comprano quafi t u t t a ; non 
g i ^ per portarla i n Europa , po iché non v i 
por tano neppur quella del Giappqne ; ma 
per cambiarla cpn altre ricche m ^ r c i ; par-
t icolarmente con ftanghe d ' a rgen to , & c . 

SETA diRagno, — S o n ó poqhi anm , che 
S^é t rovato i n Francia i l fegreto di proecu-
rare e preparar d e l l a y ^ da tele di r a g n o ; 
e d i adoperarla i n var ié manifacture . Que-
fia feo pe i ta é dovuta al Sr. Bony i l quale 
ba pubhlicato una Di íTer taz ione su tal ma
teria i donde s é eftratto quanto fegue, Vc^ 
d i T E L A di ragno. 

I ragni fi dif t inguono d' o r d i n a r i o , o r i -

ípc í to al íor colore; c o m e , i n n e r i , brunj 
j i a l l i , b i a n c h i , &;c. o r ifpetto al numero* 
o difpofizione, dei lo r occhi \ alcuni aven-
done f e i , a l t r i o t t o , ed a l t r i d i c c i . — ^ 
r i fpe t ío al ragno della Seta ^ i l Sr. Bon glj 
ridace t u t t i a due fpezie, quei delle gambe 
lunghe , e quei delle c o r t e : i qual i u l t imi 
fono quegU che f o m m i n i ü r a n o U Jcia 
cruda . 

I I ragno della Jeta fa una Je ta , che no a 
é punta men bella , men l u f t r a , né men 
forte di quella del bigatto: ci la fila dall' 
a n o , in to rno al quale ftanno cinque papkU 
l e , o piccoli zezzoÜ , e d íc t ru a que f i i , due 
a l t r i ; t u t t i m u f c o l o h , e euerni t i di sfinte* 
t í , — Quefti zez ' /oü fe rvono, come taati 
ferri da filar m c t a l l i , a formare e modella-
re un l iquor v i k o f o , i l qua le , q u a n d ' é fec-
cato a l i ' a r i a » dopo elfere flato t i rato o fi« 
lato attraverfo a ' m e d e f i m i , fa h Jeta ^ 

Ciafcuno di q u e ñ i z e z z o ü , o capezzoli , 
come oíTerva U Sr. Reaumur, é comporto 
di parecchj a l t r i piü piccioÜ , ed inleufibi-
l i ; di the ognuno pub convincerfi , col pre-
roere i l ventre del ragno ira le d i t a , per 
obbligare i l l iquore a fcolare nel Zczzoli; 
perché in tal m o d o , applicandofi i l dito 
contro i ' a n o , parecchj d i ñ i n t i fili verran 
t r a t t i fuora per le va r ié perforazioni de'zez-
z o l i . —Siccome i fili fono finiíTim', non 
ü pub p a r í a m e con cei tezza ; mn ú ^ .Reaw 
wur c a l c ó l a , che ogni zezzolo de'psu^raa-
di ne manda tuori f e i , o fette., 

Qu ind i veggiamo , i n che m^do I ragni 
facciano i lor f i l i piü g r o í í i , o piü fo t t i l i ; 
pe rché í k c u m e , prima che cominemo a fi
l a r e , eglino f tmpte appiicano piu o mena 
d i queí í i fei zezzo l i , contro i l corpo , onde 
íi commcia la t e l a ; o v v e r o , ficcorae ap
piicano c ia ícun zezzolo con maggjore o mi
nor fo rza , a mi lu r a che p iü o meno de 
zezzol i piü m i n u t i vengono ad a, . igiiarfi 5 
i l filo cosx filato, íar^. un compoUo di m i g -
g i o r e , o m m o r n u m u o d e ' f i t i (ei i ipl ici . 
Per ver i tk , come 1 fili vengono dair ano tut
t i un i t i infieraej pare che fieno femplíci» 
ma i l Sl". Bon ha potuto difcerne 'c , che 
uno d e ^ e m p l i c i era comp - 1 0 d i 15, c 2Q 
fili d i t H n t i . 

I f i l i fono di due fo r t e : i l p r í rao de-
b o l e , e non ferve ad a k r o , che per qu^ i la 
forta d i t e l a , con cui t ragni prendoti l& 
mofehe , I I fecondo é aííai piü forte 1 

e fer-
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t ferve per invilupparvi je loruova; le qua-
ji irt tal modo vengono difefe dal freddo, 
non tneno che dagl' infetti , a' quali altri-
mente riuí'cirebbe di roderle e di guaflarle6 
Avvoigon'eíTi queñi fili ben lenti ed agia-
ti intorno alie uova , che cosí raííomigiia-
no alie pallottole, o facchetti de filugelli ^ 
che Tono íiate prepárate e fciolíe per la co-
nocchia. 

1 facchetri del ragno» quando fon nud-
v i , hanno un color bigio; ma quando re-
ftañ lungo tempo efporti alTaria, divenían 
nericcj: per verita, fí potrtbber trovare al-
tri facchetti di ragno d'altri colorí , che 
fomminiílrerebbero una feta migiiore , ma 
la loro fcarfeiza renderebbe diííicile lo fpe-
fimento ; per la qual ragione ci contentia-
mo de'facchetti de*ragni i piu comuni, i 
quali fono della fpezie di quelli di gambe 
corte . — QuefH fempre trovano qualche 
luogo ficuro dal vento e dalla píoggia, per 
fare i lor facchetti; come, alberi bucati o 
cavi , cantoni di fintílrej o volte , o fotío 
le gronde delle cafe. 

Col raccorre una quantita di queíH fac
chett i , fi fa una nuova /ff¿r, tn nulla in-
feriore alia feta comune. Ella prende ogni 
forta di colorí , e fe ne pub fare ogni forta 
t i idrappi. —11 Sr. Bon avea delle caite, 
ede'guanti fatti della medefima: egli pre-
íento quefli ali* Accademia , ed altrialiaSo-
cieta Reale» 

La maniera di preparare i facchetti, per 
lávame la feta^ é come fegue : dopod'aver 
taccolto 12 o oncie di quefti facchetti, 
11 Sr. Bon gli ando ben battendo, per qual
che tempo, colla mano, e con unbaftone, 
Per ifpogliarli di tutta la polvere: indi la-
volli ín acqua tepida, finché lafciaííero 1' 
acqua ^fTai netta Í dopo di che gli mife ad 
ammollare, in un gran vafo, con fapone, 
ialoitro, e gomma arábica. Si fece bulliré 
lí tutto fopra un gentil fuo'co , per tre 
ore . Si lavaroiio pofcia i facchetti in acqua 
calda j per cavarne i l fapone ; e dopo 
tutto , fi mifero a feccare per alcuni gior-
n} j peí renderli acconcj ad eífer carda-

cofa che fu cfeguita da* comuni carda-
tori ^ di /e f^^ma con cardi moito piu fini 
Jeglí ordinar] . -— Con tal modo egli eb-
De una fe ta d'un color cenerino aífai par-* 
Acolare , la quale venne ad agevolmente i -
arfi, riufcendone i l filo dalla rriedefima trat-
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to e piu forte e piü fino di qutllo della 
feta comune; i l che fa vedere, che d'eífo 
ogni forta di lavoro pub farfi: né v' é ra
gione alcuna di temeré , che non refifia al
ie prove del telajo, dopo ch* egli é paffato 
per quclle de* teífiíori di calze. 

Ora la fola difficolta fi é di procenrare 
una quantita fufficiente di facchetti di ra-
gni per farne un'opera confiderabíle t i l che, 
come i l Sig. Boa oíferva, non farebbe pun
to difíicile , purché aveíEmo Tarte d'allc-
vare i ragni , come T abbiam pe' b iga t t i > 
Perché i ragni mohiplican da vantaggio ; 
facendo ciaícuno d'eífi 6 , o 700 uova , 
quando un filugello non ne fa piu di l o o ; 
oltre di che i j%f|é,//¿ fono cosí teneri, &c. 
che ne rauore la meta fenza fare alcun faC-
chetto , o pallottola , o fono impediti da 
qualche piccolo accidente in modo , che non 
compi icono i lor lavori í laddove i ragni 
n afeo no da loro fieífi , fenz' alcuna noílra 
cura, ne1 Mefi d* Agoílp e di Setiembre , 
quattordici o quindici giorni dopo che le 
nova fon faite; morendo poco dopo i vec-
chj ragni Í che le fecero. I giovani ragni 
cosí prodotti , vivono dieci o dodici Mefi 
fenza mangiare , e continuano a fiare ne* 
lor facchetti fenza crefeere, finché la fla-
gion calda, mettendo i lor fughi vífeidi i n 
moto, - gli áforzi a venir fuori , a filare , 
ed a correr attorno per cercare i l lor pa
leólo . —Se percib foffevi un tttódia di far 
naícere ed allevare i giovani ragnat efe&ti 
nelle camere, verrebbero quefii fenz' alcun 
dubbio a fomminiílrare maggtor quantit^ 
di facchetti, che non ne danno i f i lu g e l l i » 
Perché di fette o óttoceoto giovan? ra g n i , 
che tenne il Sig. Bo?^ appena ne morí uno 
in un'anno; laddove d 'un centinajo di fi
lu gelli non rte viíTcro quaranta , che fa
ca fe ra le lof pallottole. íl Sig. Bon aven-
do ordinato , che gli fi pBrtaífero tuít ' i 
ragnateii di gamba corta, che trovaif fi po-
íeano ne* Mefi d1 Agofio e di Seftemb i y 
gli rinchiufe in Cartoccj, ed in vafi o boc-
cali ; copí-endo quefti ultimi di carta, tut
ta traforata a punta d'ago, ficcomc Id era-
no puré i cartoccj, per dar loro aria. N u -
t r i l l i di mofehe ; e trovb qualche tempo 
dopo , che la maggior parte di 1W0 avea 
fatto i fuoi facchetti. ^ l i medefuiio in f i -
gne foggttto ha trovato , che » fatchelíi 
de1 ragni, rifpetto al lor pefo, danno aflai 

R r r 2 maggior 
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maggior quanl i ta Jeta > ehe quei de' 
' luge l l i : in prova di che egli oíferva , che 
t redic i cncie danno quafi quat t r ' onc íe di 

Je ta netta , due oncie dclla quale faranno 
un paio di ca lze , Jaddove le cahe di feta 
cora une pefano íe t te o o t t ' o n c i c . 

N c d evvi in queí la Jeta , anzi neppure 
ncl ragno , alcun ve leno , come i n o l t i han 
creduro . I I Sig. Bon é ñ a t o da loro p iu 
vol te morficato , fenza che ne fentiffe al-
<un male ; e quanto alia f e t a , ella f i ado
pera con buoniffimo fucceífo , per fermare 
ú fangue, e curar le ferite , po iché i l d i 
Jei natural g l u í i n e opera come una fper 
7Íe di ba l í amo . — Ella fomminif t ra pa-
ximente , per d i í l i l laz ione , var ié medicine 
fpecifiche, particolarmente gran quan tka di 
f p i r i t o , e di fal volatile , i l quale , prepa-
rato nello íkíTo modo , che quello che íi 
cava dalle pallottole de' &tgáttt , per fare 
Je gutta Anglicana , o goccie I n g l e í i , co-
tanto celebri per tut ta 1'Europa; puo fcr-
v i r e a fare altre goccie di maggior effica-
cia , le quali ü Sign. Bon chiama goccie d i 
Monpelieri , da fe rv i r íene in tutee le ma-
latt ie letargiche. Ved i GUTT.E . 

I I Sig. Reaumur, d c i í i a a t o da i rAccade-
m i a Reale a fare una r m g g i o r i nqu i í i z ione 
i n quefta nuova fabbrica deíla f e t a , ha pro-
idotto var íe obbiezioni e difficolta contro la 
m e d e f í m a ; le quali ñ trovano nelle M e m o -
rie del! 'Accademia per Panno 17 10.—-La 
fomma di cib ch ' eg l i opporae, ñ riduce a 
quanto fegue . — L a naturale fierezza de' 
iragni » g l i rende ine t t i ad eífer al levati e 
t e n u t i infierne: p o i c h é , quattro o cinqqe 
án i la d i loro effendo ílati d i í t r ibui t i in va-
3"ie cclle , cinquanta i n q a e í í a , cento o du-
cento i n quelia j i ragni groífi uccideano e 
inangiavaoo i p i cco l i , di modo che i n bre
ve fpazio ve ne re í lb appena u n o , o due 
i n ciaí 'cuoa cel ia : cd a queí la inclinazione 
Ái fcambievolmetue mangiarfi P ú a i ' a l t r o 
i l Sig. Reaumur aferive la fcarfezza de' ra
g n i , confiderando W gran numero delle no
v a , che da loro íi fanno. 

M a q u i non ifla i l tu t to : egli afFerraa 
altvcsl , che i l facchetto del ragno é infe-
iriore a quello del filugello , si i n luftro , 
x h e i n fortezza ; « ch ' ei produce m i ñor 
í j u a n t i t a di materia a t í a a l a v o r a r í i . I I n-
to della tela di ragno non porta , che i l 
íol© ígflue isefo d i due grani fenza romper-
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fi-; quello del facchetto foftiene i l pefo 
3ó. Quedo íceondo filo percio , fecondo 
ogni probabi l i ta , é dieciotto volte piu o r o f „ 

fo del pr imo ; puré egli é ancor piíi debo-
le di quello del bigatto , i l quale porta \\ 
pefo di due dramme e raezza . Co í icché 
cinque n i i del facchetto di ragno dcbbonií 
c í íer raeffi i n fieme per uguagí iare un filo 
del facchetto o pallotta d i bigatto. 

Ora egli é i m p o í f i b i l e , che fieno queíli 
T u n o fopra I ' a l t ro si giuflamente applica-
t i , che non la íc ino fra loro de' piccoli fpa-
1] vacan t i , donde la luce non verra rlflef-
f a ; e per confeguenza, un filo cosí cora* 
p o l l o , mancheta del luftro proprio d' un fi
lo f ü l i d o . Si aggiunga, che i l f i lo del ra
gno non íi pub fvoigere , nella guifa che 
íi fa con quello del b iga t to ; ma dee per 
nece í í i t a eífer cardato ; con che venendo 
flracciato i n pezz i , la pianezza della di l u i 
fuperficie, che mo l to contnbuifce al di lut 
luftro , é d i í l ru t t a , I n c-ffetto, que í la man-
canza d i luftro fu feorta dal Sig. de la H i r e , 
quando le calze vennero p r e i e á t a t e a l i ' A c -
cademia. 

I n o l t r e , i ragni danno aííai minor quan
l i t a d i feta , che i b i g a t ú : i p iu grandi 
facchetti d i quefti u i t i m i pefano quattro 
g r a n i ; i p iu p i c c i o l i , tre g r a n i ; di modo 
che 2304 filugelii producono una libbra di 
j e t a . I facchetti de' ragni non pefano p/á 
d ' u n grano: anzi , quando fono fpogiiau 
della l o r polve e fporeizia , perdono due 
terzi del lor pefo. Percib Topera di 12 ra* 
gn i agguaglia fol quella á1 n a filu.gelh ^ ed 
una libbra di fe ta richiedera almeno 2764^ 
r a g n i . M a , come i facchetti fono intera-
raente Topera delle f emmine , che g l i fila-
no per depofitare in effi le loro uova ; fi 
dee tenere 5529<5 -ragni , per avere una lib
bra di feta . E cío pu ré fi dee intendere 
che fucceda folo co' m i g l i o n r a g n i ; poichá 
q u e ' g r a n r a g n i , che íi fogl ion ved ere ne 
g ia rd in i , & c . appena fomminif trana una 
quarta parte della feta degli a l t r i . Egl i ía 
vedere , che 280 d i quefti non farebbero 
ch p i u , di quel che faíñ da un fol bigat
to ; e che 663552 de' medefirai darebbero 
appena i l pefo d 'una libbra-. 

S E T E , una fenfazione penofa , caufata da 
una vellicazione, o pizzico ftraordinano de 
nervf della go l a , o delle fauc i , e ene pro
duce difiderio d i k r e . V e d i BEVANE>A 

Qkaul 



Kohat'.lt fpiega la fete Cosí í 1! l iquor el el
lo ftomaco, che d'ordinario fi rifolve ¡n un 
vapore denfo , ed afcende dallo ftomaco al
ia go la , per i n u m i d i r l a ; effendo troppo r i -
í ca lda to ed a g i í a t o , per mancanza di qual-
cW a l t to l iquore che lo temperi e 1' inna-
c q u i , o per alcun' altra c a u í a , e venendo 
ad eííer conver t i to in un vapore troppo fot-
ti le-, acuto , e penetrante, é si lungi dall ' 
umettare e vinfreícare la g o l a , che an/.i ai 

contrar io la fecca e la rifeaida^ e qu indi 
nafce quel moto neí n e r v i , la fenfazione 
del quaie fi chiama Jete. Ved i FAME. 

L a fete taivolta pur nafce da una mera 
fice i ta del la parte j e taivolta da íali a eu t i , 
i quali pizzicano piíi immediatamente le 
í ibre della go la . 

V i fono va r i é forte di l i q u o r i , che eí l in-
guono la fete; alcuni temperando i l l iquor 
¿ e l l o ftomaco; a l r r i innaequando, ed an
che diOoivendo i l fa le; ed a l t r i umettando , 
e facen do arrendcvoli le fibre. — G i i a c t d i 
fono par t icolaniKtue acconcj a tal e f f e t í o . 
V e d i ACIDO . 

A l i e voi te fi elude, o fchiva la fete col 
vol tolar i n bocea una palla di p i o m b o , od 
una felice , cofa che cauía un' ufeimento 
ftraordinario di faliva per umettare l a rgó 
l a , & c . V e d i SALIVA. 

I I Sr. B o j le rammenta u o m o , che 
potea fác i lmen te aüenerf i dal bere per lo 
ípaz io di nove g i o r n i , e pu ré i l fuo cubo 
non era i n cofa alcuna pin l iquido dell ' 
o rd ina r io ; le fecrezioni d e l l ' o r i n a , fudore., 
& c . fi faceano per t u t t o quefio tempo re-
golarmen te, e nella fteíTa a l u i foiita quan-
• t i t k . 

I n cafi i d r o p i c i , ove non c ' é una re t í a 
fecreziom del i 'or ina per le glandule renali., 
•ed ove i vafi e le p a r t í del corpo fono ca-
l i ca t e d 'una troppo grande quant i ta d'urao-

••ri fierofi, una gran raoderazione nel bere 
potrebbe far buon' effetto, p u r c h é fí poteí íe 
trovare qualche l iquore atto a mit igare qucl-
ila si incomoda fenlazione: probabilmente 
fi riufcirebbe mol to bene col mezzo d i mu-
cilaggini acidúlate i o re fe acide, con i fp i -
r i t o di v i t r i u o l o o di zolfo \ o col mezzo 
di gelatine con (uceo di l imone , & c . men-
tre adoperandofi di quando in quando una 
picciola quantita, di cotal c o m p o í i z i o n e , fi 
•potrebbe r icavarne , per e ñ i n g u e r la fete , 

iervizio eguAlmente buono e vero;? che 
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col mezzo de'forfi d i q u e ' l i q u o r i , i qua l í 
accrefeono i fintomi. V e d i IDROPISIA. 

S E T H I A N I , o SETHINIANI , un ramo 
degli ant ichi G m f l i c t ; cosí d e t t i , pe rché 
pretendeano di trarre la lor origine da 5*^, 
figiiuolo d i A d a m o , che chiamavano Gcsu 
e G r i l l o ; per un ' oppinione, che Seth c Ge-
síi fo fiero la fie fia perfona, la quale fe efe 
dal C ie lo i n due voite d i f ferent i . 

Come i Setbiani aveano la ñeí ía Fi lofo-
fia, che g l i a l t r i Gnof i i c i , aveano altre nu-
merofe favole nel lor Si fiema. Ved i GNO-
STICI. 

Pretendeano d i avere parecchj l i b r i de
g l i ant ichi P a t r í a r c h i ; i n particolare, fette 
del lor gran M a e í t r o Seth: oltre uno d' A -
b r a m o , pieno di falfit^ manifefte, ch ' eífi 
nienremeoo chiamavano Apocalijfe, o Re-
velazione, I I l ibro , detto la piccola Genefir 
an t icaf í ien te afíai comune nel le Chiefe d' 
O r i e n t e , fu prefo da l o r o . Da quefto l ibro 
a pp reí ero i l nome della M o g l i e di Seth, la 
quale , com'ef i l dicono , 0 chiama va Horea* 
— A l c u n i credono , che prendeíTero mol t i f -
fime delie loro finzioni dagli E b i c i Hclle-
n í f i j . 

S E T T E R , o SEPTIER , una mifuraFran-
zefs, che difFerifce fecondo la fpezie delle 
cofe m i fu ra te . V e d i MISURA . — Pe ' l iquo
r i , i l Setter é la fteífa cofa che la chopine, 
o i l mezzo boccale. V e d i CHOPIN . 

Pelle mifure fecche, i \ Setter é aflai dif-
ferente, in differenti l u o g h i , e i n differen
t i mercanzie; come quello che non é un 
vafo d i m i f u r a ; ma folo una flima d i pa-
recchie altre m i f u r e . — A Parigi i l Setier 
di formento confitte in due m i n e , la m ina 
in due m i m t s , cd i l minot in í r e bmhels •> 
o ftaj. V e d i BÜSHEL. 

Dodic i Setiers í anno la m i n a . — I I Se
tier d i vena é i l doppio d i quello d i for
mento . 

S E T O N E , SETACEUM, n e l l a C h i r u r g i a , 
& c . C i " Inglefe , j e t ó n ) una forta di r ime
dio topic§. , ufato a guifa di cau te r io , o fon-
tane l la , per d ive r t i r é fluffioni dagli o c c h i ; 
col fare una ferita neíla pelle della parte 
diretana del eolio , che fi va facendo f u p -
p u r a r e , o far capo, mediante una picciola 
mata í fa d i feta o d i cotone,, che .per en
tro v i pa í fa . 

1 Sctoni fi applicano altresl a quegli che 
i n d i na o o a caders in accideati epilet ici . . 

— So-
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- S o n ó qucfti d i m a g g í o r efficacia che un 

ro t to r io comune 9 ma fi prefcnvono con 
quafi la ñeíTa i n t e n i i o n e . V e d i FONTA-
>JELLA . 

Si pratica í o v e n t e una fimile operaxione 
co' c a v a l ü , & c . e quefta fi chiama rovo el-
l ing da' M a n i í c a l c h i Inglef i . V e d i SETO-

, rowelling ; qut fotto. 
1 Setoni evacuano con un leggier dolo-

re i í c u o t o n o la mafifa de' n e r v i ; fcaricano 
i l fiero, e danno aria alie r ep l ez ion i , ed 
inzeppamenti d ' u m o r i . 

S E T O N E , Ycuoel e r o m l l i n g preGfo i M a -
nífca lchi Inglefi , é una forta di fon t and -
l a , fatta col far paliare una rttatafla di fe-
t a , filo, pe lo , o f u n i l i , per la nuca o cop-
pa del eo l io , e per qualche altra parte d' 
un caval lo ." 

I I fare i fetont a c a v a l l í é un m é t o d o di 
cu ra , al quale frequentemente ricorrefi i n 
cafo di florcimenti i n t e r i o r i , fpezialmente 
verfo le fpalle o Tanca ; come puré i n ca
fo d i dure gonfiagioni di f f ic i l i da r i io l* 
v e r í i . 

L 'operazione é c o s í . — F a t t a unapicco-
la fenditura nella pelle ( c i r c a un pugno 
al d i fot to della parte aggrava ta ) , grande 
a b b a í l a n z a per me t t e rv i dentro una pelle di 
c i g n o ; fi foüeva la pelle dalla carne , v i 
í i mette dentro i l capo della penna, e fof-
fiando flaccafi dalla carne la pelle aü ' inst t , 
e per tu t t a la fpalla. — Stoppatofi pofeia 
con un d i to i l b u c o , fi batte con una ver
ga d i nocciuolo la parte foñiata , e colla 
mano fi fa che i l ventodapper tut to íi ften-
d a ; i n d i íi lafeia a n d a r é . 

C i b f a t t o , fi mette pelo di cava l lo , o 
ía f fe t ta roffo , della mezza groífezza del 
d i t o m i g n o l o , i n un 'ago da fetoní della 
lunghezza di fette o ot to p o l l i c i ; fi mette 
Fago nel buco, fi fa paíTare a t t raver fo , e 
í i rintraccia fei o fette po l l i c i p iu a l t o ; 
i n d i Tago fi t i ra fuori , e i due capi del 
fetone fi l égano inf ierne: ugnendolo ogni 
g i o r n o , í i c come s ' é fatto anche pr ima d i 
met te r lo den t ro , con b u t i r r o d o l c e , e graf
io di porco , o fia firutto o l a r d o , e t i r an -
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20 rotondo di cuoio d u r o , con un bucs 
nel mezzo ; mettendolo piatto fra carne e 
pe l l e , fiando i l buco del fetone g iu í io r i m -
petto a quello della pe l l e ; cucendolo con 
ago e filo fatto paíTare per buco e per la 
pel le ; nettandolo una vol ta in due o tre 
g i o r n i , e di íVtfco ugnendolo . 

S E T T A , SECTA , un termine col le t t ivs , 
i l quale comprende t u t t i quel í i che fegui-
tano le dot t r ine od oppifi joni d i qualche 
famofo T e ó l o g o , o F i l o f o f o , & c . Ved i E« 
RÉSI A , e SCISMA T 

L e Sette d i Filofofi tra g l i A n t i c h i , paf-
t icolarmente i n Grec ia , erano numerofe ; co
me Pi r roniani 5 P l a t o n i ñ i , Epicurei , Stoi* 
ci , Per ipa te t ic i , A e c a d e m i c i , & c . V e d i 
ciafeuna fot to i l fuo proprio a r t i co lo , PIR-
RONIANI , PLATONISMO , ACCADEMICI, 
& c . 

A l prefente le Sette d i Filofofia fi pof-
fono ridurre a tre p r i n c i p a ü , c ioé Car te-
fiani, Pe r ipa te t i c i , e N e u t o n i a n i . V e d i 
CARTESÍANI, SCC 

N e l l a T e o l o g í a le Sette fono m o h o |»H 
numerofe . G l i A n t i c h i ne aveano delle 
L e g i o n i , che fon'ora e f i i n t e ; come, M a -
n i c h e i , G n o í l i c i , M o n í a n i ü i , & c . V e d i 
MANICHEO, GNÓSTICO, &c* 

D i que l le , che al prefente fuí f i f lono, 
le pr incipal i fono i L u t e r a n i , í C a i v i n i í H , 
g l i A n n a b a t t i f t i , g l i A r i a n i , i Soc in ian i , 
g l i A r m i n i a n i , & c . L ' o r i g i n e , i l progref-
f o , e i fucceíTi, coi d i f t i n t i v i caratteri di 
ciafcheduna ; fi veggano fot to i r i fpe t t iv i 
c a p i , LUTERANI, CALVINISTÍ) & c . 

SETTA J ó n i c a . V e d i 1' art icolo JÓNICO» 
SETTA I t á l i c a . V e d i ITÁLICO. 
SETTA , nella Legge I n g l e f e . V e d i SE

CTA . 
S E T T A N T A , SEPTUAGINTA, L X t f 

c ioé L i SETTANTA ; t e rmine famofo preífo 
i T e o l o g i e i C r i t i c i , i l quale denota una 
verfione del Vecchio T e f t a m e n t o , d a l l ' E -
breo i n G r e c o , fatta da fettantadue intef-
pret i E b r e i , per obbedire ad un 'ordine di 
T o l o m e o Fi ladelfo . V e d i BIBBI A # 

G l i A n t i c h i , fin'al tempo d i S. Giro-
dolo innanzi e indietro nella pe l l e , perfa- l a m o , credeano univerfalmente y che iS&* 
re che la materia pútrida fi fcarichi piíico 
piofamente. 

Altri , difapprovando quefli f é t o n i , per
ché fanno troppo gran piaga e cicatrice , 
ufano ü fetone Franzeíe, il qual1 é un pei-

tanta foffero perfone infp i ra te , non meri 
t r a d u t t o r i ; fondando ía lor credenza m una 
Storia favolofa , data da Arijieas, í"oPra 
quefta verfione. N a r r a e g l i , che i l Som; 
mo Sacerdote Eleazaro, fcelfc fei D ^ 0 " 

' da 



¿3 ciafcuna T r i b u , per ta l 'uf ic io , i quali 
faceano i l numero di fettantadue; e che 
rinchiufi qucí t i , ciafcuno nella fuá ceíla 
particolare, ognuno di loro traduccfife i l 
t u í to ; e fenT.a che 1'uno vedeffe Topera 
d e ü ' a l t r o , fi trovaíTero sur i d'accordo fi
no ad una íillabi, 

Cronología ¿/e'SETTANTA , é un compu
to degh anni del Mondo, afíai diverfo da 
queilo che fi trova nel tefto Ebreo, e nel-
la Vulgata^ poiché fa i l Mondo 1466. an-
pi piü "ecchio, di quel che fi trova efferlo 
in queft'ultima . VedíETA' , CRONOLOGÍA, 
EPOCA , &C, 

i Cr i t ic i Tono aííai divifi quanto al pun
to di preferen2a. Baronio preferifee i l con
tó dei Settanta: e Is. Voífio ne fa un'apo-
logia. — I due Avvocati moderni, c i piíl 
valorofí, fono i l Padre f f^ ro» , deli'Ordinc 
di S.Bernardo, e i l Padre le Quien, Do-
menicanoi i l primo de'quali difende la 
Cronología de' Setíanta , ed i l fecondo quel-
la del teílo Ebreo. 

S E T T E M B R E , S E P T E M B E R , i l nono 
RieCe deli'anno, contando da Gennajo; e 
il fettimo, da Marzo: donde i l fuo nome, 
cioe da /eptinjus, fettimo. Vedi M E S E , e 
ANNO , 

I I Senato Romano volea daré a quedo 
raefe i l nome di T iber io ; ma queíV Impe-
rarore vi fi oppofe: i'Imperator Domizia-
no gli diede i l fuo proprio nome Germá
nico: il Senato fotto Antonino Pío gli die
de quelío ú*Antonino; Commodo gli diede 
i l fuo foprannome ti Ere a l e o e T Impera-
tor T á c i t o , i l fuo proprio nome, T á c i t o . 
— Mx queÜe appeliagioni fono tutte anda-
te in diíufo. 

S E T T E N T R I 0 N A L E Aspetto, oEfpo-
fizione. Vedi ESPOSIZIONE, e PLAGA. 

SKTTENTRIONALE L u c e , ovvero Aurora 
Borealix . Vedi AURORA Boreale. 

SETTENTRIONALE Océano . Vedi Parti-
colo OCÉANO . 

SETTENTRIONALI Segni , fono quei fei 
dalla parte Settentrwnale del)' Equatore . Ve
di SEGNO . 

SETTENTRIONALE Em¡sferof Vedi Parti-
Colo ^MISFERO . 

S E T T E N T R I O N E , SEPTENTRIO*, O 
SEPTENTRIONES, nell'Aftronomia , unaCo-
fiellazione Settentrionale di Stelle, piü tí? 
fuahnente detta Orfa Minore. Vedi ORSA 
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' L a parola % formata dal Latino teptem , 

fette Í e triones, torelli, i quali ^ nelP 
antica Coflellazione , erano accoppiaii 
alP aratro.* 

SETTENTRIONE , nella Cofmograña , k 
fleifo che Tramontana; cosí detto dall'an
tica Coítellazione Settentrione y Septentria, 
una delle di cui Stelle fi é la Stella del 
Pelo . Vedi NORTE , Stella del POLO , §cc. 

Quindi anche Settentrionale , Septentria* 
nalis, qualcofa appartenente alia Tramon
tana; come Segvi Settentrionali, Paralelli 
Settentrionali, ¿kc. cioé quelli che fiann» 
dalla parre Settentrionale dcll' Equatore . 

S E T T E N V I R I , SEPTEMVÍR , nell' An
tichita. Vedi QlJINQUE-VIR , Q , U I N D E C I M -
V I R I , EPCJLO , & c . 

I Tedeíchi ufano talvolta la parola Se-
ptemvirato, per gli fette Eiectori delT I m 
perio. Vedi ELETTORE, 

S E T T E Z Z O N I O , SEPTIZONIUM , S E -
PTIZON, nell' Architettura antica, un ter
mine quafi apprgpriato ad un famofo Mau-
foleo della famiglia degH Antonin i ; i l qua-
le, come Aur. Vittore accenna, fu fabbri-
cato nella décima regione deila Ci t tk di 
Roma: eífendo un grand' edificio ifolato , 
Con fette piani , o ordini di colonne , 

La planta era quadrata; e i piani fupc-
riori delle colonne cadendo aífai indiecro , 
rende^ano la raacchina di forma piramida-
le; terminara in cinja colla ftatua dell 'Im-
perator Settimio Severo, che la fabbricb. 

Ebbe i l iuo nomeSeptizon , Septizonium, 
áa. feptem e zona, vale a diré fette zones 
o cinture, perché era cinto di fette ordi
ni di colonne, 

Gl i Storici fanno menzione d' un al tro 
Settezzonio, piü antico di quello di Seve
ro , e íabbricato vicino ^lle Terme d' Aa -
tonino , 

S E T T I M A , SÉPTIMA, nella Mufica, 
un'interv<ál!o , detto dai Q íec i heptachordpn', 
di cui ve ir é quattro forte . 

La prima é la Settima difettiva o dimi-
mi ta* con 11 fíente in tre tuoni , e tre mag-
giori femituom, come da ut dieftí a fi be» 
moile, 

La íeconda, detta da zarlir? e dagH Ita-
lianí , femiditono con diapente , o Settima 
minore', h cornpoña d i a t ó n i c a m e n t e di íette 
gradi , e fei in tervaüi , quattro de'quali 
fono tuoni , e i l reito maggiori fe raí tuoni , 

co-
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gome da de a ut j e cromaticamente di die-
ei í c m i t u o n i , fei de' qual i fono m a g g i o r i , 
e quattro m i n o r i : ella prende la fuá for
ma dalla ragione quadripartlens quintas , 
9 a 5-

L a t e rza , detta dagl' I t a l i an i dítono con 
diapente, o Settima maggiore , é compofta 
d ia tón icamen te , come la fuddetta , di lette 
g r a d i , e fei i n t e r v a l l i , fei de 'qual i fono 
tuon i pvcn i , ed un folo un maggior femi-
í u o n o ; cofícché folamente un femltuono 
maggiore manca dell ' o t t avaf come da ut 
a f t \ e c rómatkamente d 'und ic i f e m i t u o n i , 
fei de 'qual i fono m a g g i o r i , e cinque m i 
n o r i . Ella prende la fuá origine dalla ra
gione di 15 a 8 . 

La quar ta , é la Settima foprabbondants , 
eorapolU di cinque tuoni , un f e m í t u o n o 
maggiore , ed un m i n o r e ; come da f t be-
tnoile a la diefis: di modo che ella non 
manca che d 'una cornma da un ' ottava ; 
c i o é , quanto ne manca per render mag
uiere i l fuo fecondo femituono . Qu ind i 
xnolíi la confondono con 1' ottava í le í fa ; 
í o í i c n e n d o , con buona ragione , che folo 
le tre pr ime Settime po í íbno effers di qual-
che u f o . V e d i OTTAVA. 

S E T T I M O paio d i n e r v i . V e d i 1' a r t í 
celo ÑERVO. 

S E T T I M A N A , SEPTIMANA , Hebdóma
da , nella C r o n o l o g í a , una d iv i í ione di 
t e m p o , che comprende fette g i o r n i , V e d i 
TEMPO , e GÍORNO. 

L ' o r i g i n e d i quefla divifione di Setti-
mane , o di computare i l tempo per fe t t i -
i w i , é grandemente difpvitata . .— A l c u n i 
p re tendono, ch ' ella tragga la fuá origine 
dai quat tro qnartj o in t e rva l l i della Luna , 
t ra 1 d i leí cambiament i ' d i fafiy che ef-
iendo diftaníi lette g iorn i i n c i rca , diedero 
occa í ione a t a l divifione . V e d i LUNA , 
QUARTO , & c . 

Comunque fiafí, quefla divif ione certa-
xnentc é affai antica . • — I S i r j , g l i Egi -
2 j , e la raaggior parte delle N a z i o n i Or ien
ta l i , pare che i ' abbiano ufata per t u n a 
1' A n t i c h i t a : bench' ella non fi ñab i l i í í e 
u e l l ' O c c i d e n t e , fe non quando la C r i f i i a -
n i t a ve r í n t r o d u f f e : i Romani contavano 
i lor g iorn i non per f e t t i m i , ma per no-
n i , o pa r t í none ; e g l i ant ichi Greci per 
Becad i , o decime p a ñ i , c ioé per deche, 
e decine. 

SET: 
Per v t r l t a , g l i Ebrei djvideano Ü 

tempo i n fe t t imane ' , ma lo faceano pSv 
un pr incipio differente da q»»cl!o deU'altrg 
Na?, ion i O r i e n t a l i . — D i o fteíTb a vea loro 
ordinato di ' lavorare fei g i o r n i , e di r i -
polare i l fettirno , per mantener v ivo i ] 
len t i m e n t ó e la r í m e m b r a n z a della Crea, 
z i o n e ; la quale eí iendoíi compita in fei 
g i o r n i , E g l i riposb i l fe t t imo . V e d i SAB-
BATO . 

A n z i alcuni A u t o r i vog l iono , che Tufo 
delle fettimane fra 1' al tre N a z i o n i Orien
ta l i procedeí íe dagli E b r e i ; ma con poca 
apparenza d i p robabi l i t a . — B c n s l con m i -
gl ior ragione da a l t r i fupponíi , che P ufo 
delle ¡c t t imane preífo i G e n t í l i de l ! 'Or ien
te folie un refiduo di Trad iz ione della 
Crcaz ione , fempre da lor r i tenuto con d i -
ver fe a l t r e . 

Q u e f t ' é 1' oppinione d i GmiuSy De Ve-
r i t a t . Rel ig . Chr i f i . L i b . 1. , i l quale egual-
mente pro v a , che non folamente per tut-
to T Or i en t e , ma anche fra G r e c i , I t a l i a 
ni , Ce l t i , Sc l av i , e fino fra i Roman i 

, i g io rn i íi dividevano in fettimane j 
c che i l giorno fe t t imo era in una vene-
ra/ ione í l r a o r d i n a r i a . — T a n t o apparifee 
da Jofeph. adv. Jppion. I I . Philo , De Crea-
t ione, G l e m . Alexand. Ssrorn. L i b . V . — 
Benché El m o l d o , L i b . I . cap. 84. Filoftra-
t o , L i b , I I I . cap. 13. D i o n . L i b . X X . X V I I I . 
T i b u l l o , L u c i a n o , O m e r o , Cal i imaco , Sue-
tonio , E r o d o t o , & c . i qual i men tovano , 
come a n t i c h i í í i m a , la fettenaria divifione 
d e ' g i o r n i , fuppongano che fía derivata da
g l i E g i z j . 

I Giorni della Settimana venivano deno-
m i n a t i dagli E b r e i , fecondo I 'ordine della 
loro fucceífione cominciando dal Sabbato. 
— C o s í \ i l giorno p ro í i imo dopo i l Sab
bato , lo chiamavano primo del Sabbato; 

11 feguentc i m m e d i a t o , fecondo del Sabba
to 5 e cosí degli a l t r i ; eccetto i l feílo , che 
appeliavano Parafceve, o fía preparazione 
del Sabbato. V e d i PARASCEVE. 

U n í imi le m é t o d o fi mantiene tuttavia 
da' C r i f l i a n i A r a b i , Per f ian i , E t i o p i , &c . 
— G l i ant ichi Gen t i i i nominavano i gior
n i della fett imana dai fette P i ane t i ; i qua
l i norai fi r i tengono tu t tora generalmente 
dai C r i l l i a n i del! 'Occidente . — C o s í , i l 
p r imo giorno cioé la D o m e n i c a , fi chia-
mava giorno del Solé, diss Solit; i l fecon

do s 
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.jo , giorne di lia Luna, dícs Luna, Luncdt, 
gcc. pratica beu n a í u r a l e ful pr incipio d i 
p i o o e , i l quaie d ice , che g l i Egizj preTe
ro la divifione delia fettimana ñeí ía dai fet-
te P i a n c í i . 

EiTett ivamentc, egli fembra che la vera 
jagictie di q u e ñ e d toominaz ion i íia fonda-
ta ne l l 'A f t ro log i a . — P e r c h é g l i Af t ro lo -
g h ¡ , d i í i r ibuendo i l goveroo e ia direzionc 
di tutte f o r e delia fettimana fra i fetie 
pianeti , í? ^ cf O § ? 1 ) , in m o d o , che 
ü g o v e r n o delia prima ora del pr imo giorno 
toccaífe a Sa turno , quello del fecundo gior
no a G i o v e , & c . diedero a c ia ícun giorno 
il nome del Planeta, che prdedeva alia di 
luí prima o r a : e c ió fecondo l 'ordine fpe-
dficato d i í b p r a ; c i l qual é i nch iu íb nei 
liguen te ver ío dell ' arte : 

Pofl S I M S U M fequitur, pallida Lu
na Jubcfl. 

Ove le lettere capitali S í M S U M , i 
L , fon© le lettere i n i z i aü de' P i a n e t i . 
— Coficche , l ' o rd ine de* Pianeti neila Set-
timana ha poca relazione a q u e l l o , ch'eíTi 
feguitano n e ' C i e l i : cífendo i l fuddtt to fon-
dato fopra un poter i m m a g i n a r i o , che cia
ícun Planeta ha , alia fuá volta , fulla pr i -
ina ora di ciafcun g i o r n o . Ved i PIANETA , 
ORA, CASA, ASCENDENTE, OROSCOPO, 

D i o n . Gaffio d^ un1 altra ragione di tal 
¿cnominaz ione , prefa d a l l ' a r m o n í a celeília-
le. — P e r c h é , eíTendoíi o íTerva to , che T 
armonía del diateffaron¡ che confifte nella 
ragione d i 4 a 3 , é di gran forza edeffet-
to nella M u f i c a ; fu ftimato a propofito d i 
procederé direttamente da Saturno al Solé ; 
perché v i fono tre Pianeti tra Saturno e ' i 
Solé, e q u a í t r o dai Solé alia L u n a , V e 
di DIATESSARON, X^RMONIA delle Sfere, 
kc. 

Per trovare i l compimento delia Profe
sa di Daniele circa i l M e f l i a , la d i í h u z i o -
« e , r iedif icazione, & c . del T e m p l o , cap. 
ix. ver. 24 , &.c. i C r i t i c i univerfalmente 
convengono d'intendere Settimane d" anni ^ 
l!1 vece di Settimane di giorni. V e d i PRO-
FEZIA , ANNO, he. 

SETTIMANE delle quattro témpora, V e d i 
QUATTRO TÉMPORA . 

SETTIMANA di Pajfione, o, SETTIMANA 
Santa, é V u l t ima fettimana d i Quare f íma , 
^ cui la Chiefa celebra i l M i í í e r i o delia 

Tow. VIL 
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Paí í ione « M o r t e del No¡1ro R e d c n t o r é , 
Ved i QUARESIMA , PASSIONE, &C. 

Quefta alie volte chiamafi eziandio la 
gran fettimana. — L a fuá i f t i tuzione é ge
neralmente r i f e r i t a , si da' C a t t o l r c i , che 
da' Proteflanti , a tempi degli A p p o f t o l i . 
— - T u t t ' i g i o rn i di quefta fettimana fi te-
neano per t an t i d i g i u n i : i n efíi non fi fa
ce va alcun lavoro^ né fi d i f tnbuiva ¡ a G i u -
ftizia; roa fí folea mettere i pr ig ionier i i t i 
l i b e r t a , & c . ed anche i p iacer i , i n al tro 
tempo permcffi , i n q u e ü o fi p ro ib ivano . 

I n quefta fettimana fi traiafeiava V ofcí4> 
lum charitatis; e da gente d 'ogni fo r t a , 
anzi dagl' I r a p e r a í o r i i l e f t l , fi p r a í i c a v a n o 
diverfe mor t i f i c az ion i . 

SETTIMANA di Rogazionc. V e d i 1 'a r í i -
coló ROGAZIONT . 

S E T T I Z Z O N I O . V e d i SETTEZZONIO. 
S E T T O , d i v i f o , feparato. 
S E X T O , SEPTUM, n e l l ' A n a t o m í a , ua 

termine che l i t teralmente fígnifica una c h i u -
fura o partizione ; applicato a var ié pa r t í 
del co rpo , le qual i fervono a feparare una 
parte dall ' a l t r a . 

SETTO lucido , Septum lucidum , o pellu-
tidum, é una partizione che fepara i due 
vent r ico l i fuperiori del cervello ; cos lde t to , 
per eí íere trafparente. Ved i CERVELLO. 

SETTO medio , o del cuore, Septum me
dí urn , o cordir, é una feparazione tra ' i due, 
vent r icol i del cuore. — E g l i é delia g r o í -
fezza di circa un d i t o , carnofo, e delia ftef-
fa fo í lanza che i l cuore medefimo ; eíTendo 
compofto d i fibre mufco l a r i , che l ' a ju tano 
ne ' fuoi raoti. A l c u n i hanno creduto c h ' e í 
fia perforato con gran numero di buehi ; 
ma fi fon' i nganna t i . Ved i CUORE , e VEN-. 
TRICOLO . 

SETTO trafverfo , Septum tranfverfum ^ é 
la feparazione dei due v e n t r i , detto anche 
diaframma. V e d i DIAFRAMMA . 

SETTO delle narici , Septum nariumt I I 
partigione delle n a r i . V e d i NASO. 

SETTO, O Septum bulbi, divide i l bulbo 
¿Q\V urethra per lungo . Vedi URETRA . 

SETTO, O Septum gallinaginis . Ved i CA-. 
PUT Gallinaginif. 

SETTO , o Septum clitoridis, una partir-
gione m e m b r a n o í a , che fi flende lungo i l 
mezzofra i due corpi cavernofi , dalla ghiao-
da fino al fuo allargamento od apertura alP 
oflo pubis. V e d i CLITORIS. 

S f s SET-
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SETTO, O Septum auris. V e d i I ' A r t i c o - 1 4 . ) rapprefendno le gambe del S atore, . 

A D , A E due e g u a ü fezioni dal centro 
Se ora 1 punt i G B e D E vengonoconncll 
f i , le linee C B e D E faranno paralelie-
percib i t r iangol i A D E , A C B , fimili; e 
per ccnfeguenza i latí A D , D E , A B e B C 
proporzional i : cioé , come A D : D E : A B : 
B C ; onde fe A D é la mezza , terza o 
quarta parte di A B j D E fara una mcz-

terza o quarta parte di C B : e lo fteífo 

lo ORECCHIO. 
SETTO, O Septum Teftium. V e d i TESTI-

COLO. 
S E T T O R E , SECTOR; nella G e o m e t r í a , 

una parte d' un c i r co io , comprefa fra due 
r a g g i , e T a r c o . V e d i CIRCOLO , ed AR
CO. 

COSÍ 11 t r iangclo mif to A C D ( T a v . 
Geometría, fig-i^') comprefo fra i due rag
g i A C e C D , e 1' arco A D , é un fet-
tore del circolo. 

Si dimofira dai G e o m e t r i , che 11 fettore 
d ' u n c i r c o l o , come A C D , é eguale ad 
un t r i ango lo , la cui bafe é 1'arco A D , e 
l a fuá al t i tudine i l raggio A C . 

Se dal centro comune di due circol i con-
centr ici fi t i rano due r a g g i , alia periferia 
d e l l ' e ü e r i o r e , i due archi inchiuf i t r a i rag
g i avranno la ÜeíTa ragione alie lor per i ferie ; 
e i áne fettori, la ftefía ragione alie areeát 
loro c i r c o l i . 

T r o v a r e 1' área d' un fettore D C E ; ef-
fendo dat i i l raggio del circolo C D , e V 
arco D E . A 100, 314 , ed al raggio A C , 
t r ó v a t e un quarto numero proporzionale. 
Pofcia a 180o, al dato arco D E , ed alia 

Jemi-periferia appunto t rovara , t r ó v a t e un1 
al tro quarto proporzionale; quefto da rá V 
arco D E nella íteíía m i f u r a , i n cui i l rag
gio A C é da to . F ina lmen te , mohip l i ca te 

Za 
vale per tu t to i l ref to . Se percib A D é la 
corda , fino, o tangente di qualche numero 
di gradi al raggio A B ; D E fara lo fteflb 
al raggio B C . V e d i CORDA, SINO, & c , 

Defcnzione del SETTÓRE . — Queft ' i í l ru-
mento confifte in due uguali regoli , ogatn* 
be d 'ottone o d' altra ma t e r i a , ribadite i n 
fierne; raa i n modo che fi muovano fácil
mente ful c h i a v e í l o . Veggafene la figura, 
T a v . Geometría, fig. 15. Sulle faccic del lo 
ñ r u m e n t o fianno collocate parecchie l inee ; 
le principali fono la linea di parti egual i , 
la linea di corde, la linea di fin», la linea 
d i t angen t i , la linea d i fecant i , e la linea 
di po l igon i . 

La linea di p a ñ i eguali, detta anche li
nea di linee, fegnata L , é una linea divifa 
i n 100 pár t i egual i ; e , quando la lun-
ghezza della gamba lo permet ta , ctaícuna 
é íuddivifa in me tad i , e quarc i . Ella fi 
t rova fopra cadauna gamba, fullo í l t í io h-

i ' arco D E nel femi-raggio, i l prodotto é í o ; e le d iv i í ioni fi numerano 1 , 2 , 3 , 4 , 
área del fettore. 
SETTORE altresl denota uno flrumento 

M a t e m á t i c o , di grand'ufo nel t rovare la 
proporzione fra quanti tadi deila medef íma 
fpezie, come tra linee e l i nee , fuperficie 
e fuperficie, & c . onde i Franzcfi lo chía-
mano compaffo di proporzione, 

& c . fino a 10, c h ' é vic ino al)' eftremu\ 
d i cadauna gamba. N ó t a t e , in prat ica, 1. 
fi prende per 10, 0100 , ovvero per 1000, 
o 10000, & c . fecondo che lo richiede i l 
cafo; ne' qual i cafi 2 rapprefenra 20 , ov-
ver 200, ovver 2000, & c . e cosí degli al-
t r i . La linea di corde, fegnata C su cia-

I I gran vantaggio del Settore fopra le feuna gamba, é divifa nel modo u í u a l e , e 
numerata 10, 20, 3 0 , & c . fino a 60. 
V e d i CORPA . La linea di f ,n i , ácnot&ti 
fopra cadauna gamba dalla letrera S , é una 
linea di finí n a t u r a l i , numerata 10, 20, 
3 0 , & c . fino a 90 . V e d i SINO, 

La linea di tangenti, dinotata su cadauna 
gamba dalla lettera T , é una lir^ea di tan
gent i n a t u r a l i , numerata 10, 20, 30, &c. 
fino a 45 : o h re la quale , v ' é un ' a l t r a 
piccola linea di t angen t i , su ciafeuna gam
b a , che comincia a 45o, e fi ftende a 
7 5 o , denotata dalla lettera t . Ved i TAN-

fcale cor r iuni , & c . fi é , d ' e l í e r egli fatto 
i n modo ehe s'adatti ad ogni r a g g i o , e 
fcala. — C o l mezzo delle linee d i corde, 
fini, & c . ful Settore, abbiamo linee di cor-
de , fini, & c . ad ogni raggio tra ia l u n -
ghezza e la larghezza del Settore quand' é 
aper to . V e d i SCALA e LINEA. 

I l Settore é fondato fulla quarta propofi-
2ione del fefto l ib ro d' Euc l ide , ove vien 
dimoftrato , che i t r iangoli fimili banno 
propofzionali i loro la t í o r t io loghi ; un' idea 
della di luí fondazione fi pub concepire co-
Si . — Sia , che ie linee A B , A C (fig. GENTE , —' L a lima di Jecanti denotata m 

cia-
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ciafcuna gamba dalla lettera S , é una linea 
di fecanti n a t u r a l i , numerata 10, 20 , 30, 
& c . fino a 75 , e cominc i a , non dal cen
t ro dello ftrumento, ma nella diftanza d i 
due poi l ic i dal m e d e í i m o . V e d i SECANTE. 
La Linea di poligoni , denotata dalla lettera 
P i n ciafcuna gamba, é numerata 4 , 5 , ó , 
& c . í ino a 12, che manca di tre poi l ic i dal 
centro delio ftrumento. V e d i POLÍGONO . 

Ol t r e que í l e l i nee , che fono e l íenzia l i al 
Settore, ve n ' jé pur de l l ' a l t re col ioca tevi -
cino agli o r l i eüe r io r i d'ambe le faccie, e 
ad efíl paralelle, le quali fono per t u t t ' i 
capi le ftefle che qucl íe della Scala di G u n -
te ro , e fi adoperano nel m e d e í i m o m o d o . 
T a l i fono la linea di fini a r t i f i z ia l i fegnata 
S i la linea d i tangenti a r t i f i z i a l i ; una l i 
nea d i 12 p o i l i c i , i v i fegnata; e la linea 
di numeri d i G u n t e r o , marcata N . Per l ' 
ufo di tu t te le q u a l i , Ved i SCALA diGun-
tero. V i fono talvol ta altre linee meíTe per 
riempiere i fpazj vacant i , come le linee d' 
o re , d i l a t i t u d i n i , e d ' i n c ü n a z i o n i d i me-
r i d i a n i , le qual i fi adoperano nello fteífo 
m o d o , che íulle fcale c o m u n i . V e d i SCA
LA . 

Le linee t r ó v a t e col Settore fono di due 
for te , l a re ra l i , e paralelle. Le pr ime fono 
quelle che fi í r o v a n o coi lati del Settore, 
gome A B , A C , ^ 14. Le feconde , quel-
Je che vanno a traverfo da una gamba a ü ' 
a l t r a , come D E , C B . Si n o t i , che l 'or-
dine delle linee t\¿ Settori p m moderni é 
differente da quanto egli é ne' vecchj ; per
ché la fteífa linea non é ora poíla nella 
ñeí ía diftanza da l l ' o r i o fopra amendue le 
gambe; ma la linea d i corde , e. gr. é la 
piu interiore fopra Tuna , e la linea di tan
genti fopra T a l t r a . I I vantaggio d i elb \\ 
é , che quando lo ftrumento é raeifo ad un 
raggio per le corde , egli ferve a l t r t s l per 
gli finí e le t angen t i , í enza m o v e r l o ; per
ché le paralelle tra 60 e 60 delle corde , 
90 e 90 de' fini, e 45 e 45 delle t a n g e n t i , 
íono tut te u g u a l i . 

Ufp della linea di partí eguali ful SETTO
RE . — 1°. Per dividere una data Imea i n 
qualche numero d i part i egua l i , e. gr. fet te. 
P r é n d e t e la data linea nel voftro c o m p a f í o , 
c mettendone un piede i n una divif ione del
la linea d i par t í eguali , che ft poí ía fácil
mente d i v í d e t e per 7 , e. gr. 70 , la cui fe£-
tiraa parte é 10 3 apri tc i l Settore fin che 

S E T 507 
i ' a l t r a punta cada e f a t t a m e n í e fopra 70 nel
la fteífa l i nea , neU'altra gamba. I n quefta 
difpof iz ionc, applicando una punta del com-
paífo a 10 nella fteífa linea ; ferratelo fin 
t a n t o , che i ' a l t ra venga a cadere in 10 nel
la fteífa linea del l 'a l t ra garnba. Qucft 'aper
tura fara la fett ima parte della data l i n e a . 
N ó t a t e : fe la linea da dividerfi é troppo 
iunga per eífere applicata alie gambe del Set
tore, dividetene folamente la meta , o un 
quarto per 7 , e i l doppio , o quadrup lo , d i 
quella , o di quefto , fara la fet t ima parte 
dell ' i n t e r o . 

2o. Per m i fu ra re le linee del p e r í m e t r o 
d ' u n p o l í g o n o , una delle quali contenga un 
dato numero di parti egua l i . P r é n d e t e la da
ta l inea nel voftro compaftb , ed imponete-
l a , fopra la linea d i parti egual i , al nume
ro di p a r t i , da ciafcuna banda, che efprime 
la fuá iunghezza . Rimanendo cosí i l Setto-
re, difegnate la Iunghezza d i ciafcuna dell* 
altre linee paralella alia p r i m a ; e i n u m e r i t 
fopra i quali cade ciafcuna di c í f e , efprime-
ranno le loro lunghezze. 

3o. Data una linea retta , e dato i l nu
mero delle par t í , ch' ella contiene, e. gr. 
izo , prendere da eífa una linea m i n o r e , 
che contenga qualche numero delic medefi-
me part i , e. gr. 25. Prendendo la data l i 
nea nel voftro c o m p a í f o , aprite i l i V m ^ í m 
che i due piedí cadano fopra 120 i n ciafcu
na gamba; allora la diftanza da 25 a 25 da 
la Hnta r ich ief ta . 

4o. T rova re una terza proporzionale adue 
date l inee , ed unaquarta a t r e . Per lo p r i 
m o , p r é n d e t e la Iunghezza della pr ima da
ta linea nel voftro compaftb, e pór ta te la o 
ftendetela fulla linea di parti eguali dal cen
t r o , per trovare i l n u m e r o , m cui ella ter
m i n a : pofeia aprite ü ^ r r o r í , finché la l u n -
ghezza della feconda linea íia in th iufa nell* 
apertura dell 'eftremo della p r i m a : r imanen
do eos) i l Settore, ftendete la iunghezza del
la feconda linea fopra una delle gambe; dal 
cen t ro ; e n ó t a t e i l numero , i n cui ella ter
mina ; la diftanza tra quefto numero fulle 
due gambe, da ]a terza proporzionale . 
Per lo fecondo , p rénde te la feconda linea 
nel voftro c o m p a í f o ; ed aprendo i ! Settore, 
apphcate quefta eí tenf ione a l l ' e l t remitadi 
delta p r i m a , ftefa dal centro fulle due gam
be. Á p e r t o c o s l i l Settore, ftendete la terza 
linea dal cen t ro , e Tef tení ione i r a i l nume-

S f s 2 r o , 
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TO, i n cui ella te rmina íul le due gambe, é, 
la quarta proporzioi tale. 

5o. Per dividere una linea in qualche da
ta proporzione, e. gr. in due p a r t i , le qua-
l i fieno i 'una a l l ' altra come 40 a 70. A g -
giugnete i duenumer i infierne, la l o r o í b m -
m a é 110. I n d i nel voí i ro compaíTo prende-
te la linea propofta, la quale fuppongafi r é j , 
ed aprite i l Settore finché quefta d i í l anza toc-
ehi da 110 a 110 fopra amendue l e g a m b e . 
A p e r t o cosí i l Settore p r é n d e t e l ' e f ten í ione 
o ampiezza da 40 a 40 , come altrcsi da 70 
a 7 0 ; la prima dará 60 , la í econda 105 , 
che faranno le parti p ropo fie , perché 40 : 
70 : 60 : 105. 

6o. Per aprire i l Settore i n m o d o , che le 
due linee di part i eguali vcngano a fare un ' 
angolo r e t t o : t r ó v a t e tre numeri che efpri-
mano i lati d 'un tr iangolo re t t ango lo , co-
ome 3 , 4 , e 5 , o i loro equ i -mul t ip l i , co-
srce 60 , 80, e 100 P r é n d e t e pofeia neí vo-
íkro compa í ío la d i ü a n z a dal centro a 100; 
cd aprite i l Settore, finché, meíTa una pun
t a fopra 80, 1'altra cada fopra 60 n e l l ' a l 
t r a gamba; allora le due linee di part i egua-
i i inchiudono un 'angolo r e t t o . 

7o. Per trovare una linea retta eguale al-
]a circonferenza d' un circolo . Effendo i l 
d i á m e t r o d' un circolo alia circonferenza qua-
íi come 50 a 157, p rénde te i l d i á m e t r o nel 
v o í l r o compa íTo , ed imponetelo fulle gam-
Be del Settore , da 50 a 50, A p e r t o cosí i l 
Settore y p r énde t e la d i í lanza da 157 a 157 
.nel voflro compaíTo . Queda fara la v o ñ r a 
.circonferenza r icercata. 

Ufo della linea d i corde f u l SETTORE . •— 
1° . Per aprire i l Settore in modo , che le 
due linee di corde vengano a fare un'ango
l o di qualche numero di gradi , e. gr, 40. 
P r é n d e t e la d i í l anza dalla giuntura 3 4 ° , i l 
n u m e r o d^' gradi p r o p o ü o , fulla linea d i 
« o r d e ; aprite i l Settore , finché la d i í h n z a 
ida 60 a (5o , fopra ciafeuna gamba, fia egua
l e alia fuddetra d i í lanza d i 40 ; allora la 
l inea di corde fa 1'angolo r icercato, 

2o. EíTendo aperto i l Settore , trovare i 
gradi della fuá apertura . P r é n d e t e 1' e í k n -
fione da do a do , e í l ende tc la fulla linea 
d i corde dal cen t ro : i l numero , ful quale 
sella t e r m i n a , raoílra i gradi della fuá aper
t u r a . —• C o l l ' applicare de' traguardi fulla 
l inea d i corde , fi pub idoperarc- i l Settore 
per prender angoli , a gui ía ili l l rumcn to 
d ' agr imenfa r i # 
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3° . Per far un angolo di qualche dat^ 

numero di g r a d i , con una data l inea . Su!, 
la data linea deferivete un ' arco circolare 
i l cuí centro é íí punto ful quale fi ha da 
far T angolo . Difegnate i l raggio da 60 a 
60 ; e refrando cosí i l Settore, préndete U 
d i í l anza dei due numeri su ciafeuna gam
ba , che efprimono i propoí l i g r ad i , e met-
tetela dalla linea fopra l ' a rco deferi t to. F i 
nalmente , t i rando una linea dal centro , 
per l ' e í l r e m i t a de l l ' a r co , que í l a f a d Pan
gó lo p r o p o ü o . 

4o. Per trovare i g r a d i , che un dato an
golo contiene . Circa i l vé r t i c e deferivete 
u n ' a r c o , ed aprite i l Settore, finché la d i 
í l anza da 60 a 60 su ciafeuna gamba fia 
eguale al raggio del c i r c o l o ; indi prenden-
do la corda delTarco col compa íTo , e por
t ándo la fulle gambe del Settore , oíTervate 
su qual numero eguale, in ciafeuna gam
b a , le punte del compaíTo cadono: que í l ' é 
la quantita de' gradi , che i l dato angolo 
cont iene . 

5o. Per torre u n ' a r c o , di qualche quan
t i t a , dalla circonferenza d' un c i rco lo . A p r i 
te i l Settore, finché la d i í l anza da 60 a 60 
fia uguale al raggio del dato circolo : indi 
p r é n d e t e Te í lenf ione della corda del nume
ro de' g r a d i , fopra ciafeuna gamba del Set
tore , e í lendetela fopra la circonferenza de! 
dato c i rco lo . I n que í lo modo pub qualuo-
que po l í gono regoiare eíTer infer i t to in un 
dato c i r c o l o , tanto quanto mediante la l i 
nea di p o l i g o n i . 

Ufo della linea d i poligoni f u l S E T T O R E . -
— I o . Per inferivere un po l ígono regoiare 
i n un dato circolo . P r é n d e t e i l femidiamc-
t r o del dato c i rco lo , col c o m p a í T o , ed ag-
g iu í la te io al numero 6 , fulla linea di poli
g o n i , fopra ciafeuna gamba del Settore: in
di r e í t ando cosí aperto i l Settore, préndete, 
la di lianza dei due numeri u g u a l i , c h e e í p n -
mono i l numero de' l a t i , che i l pol ígono ha 
da avere, E . gr. La d i í tanza da 5 a 5 Per 
un p e n t á g o n o , da 7 a 7 per un eptágono^ 
& c . Q u e í l e d i í l anze pó r t a t e in to rno alia cir
conferenza riel circolo , lo divideranno in 
tante part i egua l i . 

2o. Per defenvere un po l í gono regola!^? 
e. gr. un p e n t á g o n o , fopra una data ^ne i 
r e t í a . P r é n d e t e la lunghezza della línea n d 
c o m p a í í o , ed áp.plrcateía alT ellcnfione cel 
numero 5 , 5 , fulle linee di po l igon i . Aper-

' to COSÍ 
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»!6 cosí 11 Scttore , fopra Ic medcfimc linee 
p r énde t e i ' e í l e n í i o n e , da ó a ó , quefla ía-
ra i l í e m i d i a m e t r o del circolo , in cui i l po
l í gono ha da elíer inferi t to . Se a l lora , con 
quefta dif tanza, dalle eftremitadi della data 
linea , v o i de íc r ive te due archi d' un circo-
l o , la loro in í c r fecaz ione íara i l centro del 
circolo . 

3o. Sopra una linea r e t t a , deferivere un 
tr iangolo i fufe ele , avente g l i angol i nclla 
bafe, doppj di queí lo ncl vert ec. A p r l t e i l 
Setíore , finché 1'eílfemitadi dclla data linca 
cadano fopra IO e 10 su c i a í cuna gambi ; 
ind i p r e n d é i s la d i í t anza da ó a ó. Queila 
í a r a Ja iunghezza dei due l a i i eguali del 
t r iangolo . 

Ufo delle linee d i fini y d i tangenti^ e d i 
f ecan t i , f u l SETTORE. — Mediante le va
r ié linee difpofte in ful Settore, noi abbia-
nio tielle fcale a var) raggj ^ di modo che 
avendo una Iunghezza , o raggio , da t a , 
che non ecceda la Iunghezza de l iVí fen?quan-
do é apeno , noi t roviamo la corda , i l l i 
n o , & c . a q ú g ü a . E . gr. Supponete che fí 
richiegga la corda , i l f i n o , o la tangente, 
d i i o g r a d i , ad un raggio d i 3 p o l l i c i : fa
ce 3 pol l ic i 1'apertura , tra 60 e 6 0 , fui i a 
linea di corde delle due gambe ; allora h 
medefima eüenf ione tocchera da 45 a 45 
fulla linea di t angen t i , e da 90 a 90 fulla, 
l inea di fin i fu l l ' al tro l a to ; talmente che a 
qualunque raggio fi metta la hnea di cor-
d e , al m e d e í i m o ü met tono tutte l ' a l t r e . 
I n quefla dispofizione, perci i ) , fe i ' aper tu
ra tra 10 e 10 , fulle linee di corde , fi 
prende coi e o m p a í f o , ella da rá la corda di 
10 g rad i . Se i 'apertura d i 10 e 10 fi pren
de i n eguale maniera fulle linee di í i n i , el-
Ja fara i l fino di 10 g r a d i . F ina lmente , fe 
i 'aper tura di 10 e 10 fi prende in firni 1 güi 
la fulle l ince di t angen t i , ella dará la tan
gente d i 10 g r a d i . 

Se fi r icercaífe la corda , o la tangente , 
di 70 gradi ; per la corda , 1' apertura del 
ínezzo arco , cio¿ 35 , fi dee prendere, co
me p r i m a ; la qual diftanza , due vol te re-
plicata, da la corda di 70o. Per trovare la 
tangente d i 70o. alio íteífo raggio , fi dee 
adoperare la picciola linea di t angen t i , non 
a r m a n d o 1' al tra che a 45: facendo percib 
3 poi l ic i T apertura tra 45 e 45 fulla raic
eóla l i nea ; i ' e í k n f i o n e tra 70 e 70 g r ad i , 
fulla m e d e f í m a , fara la tangente di 70° al 
raggio. di 3 p o l l i c i , 
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Per trovare la fecantc d i un ' arco , fate 

i l dato raggio i 'apertura tra o e o fuüa l i 
nca d i fecant i : allora T apertura di 10 c 10 , 
o 70 e 70 , fulle dette linee , d a r á la tan
gente di 10o, ovvero 70o. 

Se fi rice rea fíe i l converfod' a lcunadiquc-
fte cofe; c i o é , fe íi ricerca i i raggio , a cui 
una data linea é i l fino, la tangente, o la 
iccantc , non c' é aitro che da fare la data 
l i n e a , s é una corda, 1'apertura fulla linea 
di corde , tra i c e 10 , c allora i l Settore 
fiara al raggio ricercato ; c i o é , Tapertura 
tra 60 e 60 y fulla detta l i nea , é i l raggio. 
Se la data linea folie un fino, una tangen
te od una fecante, non c' é , «he da faria 
1'apertura del dato numero d i g rad i , allora 
la difianza di 90 e 90 fopra i l i n i , di 45 c 
45 fopra ie t angen t i , di o c o fopra le fe
cant i , é i l r agg io . 

Ufo del SETTORE nclla Trigonometria, —~ 
I o , ElTendo date la bafe e la pcrpendicolare 
d ' u n tr iangolo re t tangolo , trovare Tipote-
nufa . Supponete la bafe A C C T a v . Triga* 
m m . fig.i. ) 40 raiglia , e la pcrpendicolare 
A B 30; aprits i l Settore finché le due l i 
nee di linee facciaoo un'angolo r e t t o : i nd i 
per la bafe , p r énde te 40 part i fulla linea 
d i linee fopra una gamba; e per la pcrpen
dicolare 30 fulla i t d í a linea fopra 1' altra 
gamba : allora Y eflenfione da 40 fopra Tuna , 
a 30 fopra T a l t r a , prefa col e o m p a í f o , fa
ra Ii» Iunghezza deil i p o í e n u f a , la qual l i 
nea fi t r ó v s d ^ífere 50 m i g l i a . 

2o. La perpendicoiSre A B d' un triangolo 
rettangolo A B C , e í f e n d o d a t a , 30, e Tao-
golo B C A , 37 o , trovare 1' i poten ufa B G . 
P rénde t e i l dato lato A B , ed imponete lo , 
i n cadaun lato , fopra ü lino del dato an-
golo A C B ; allora la diftanza paralella del 
ragg io , ovvero di 90 e 90 , fara 1' ipo tcnu-
fa B C ; che raifurcrk 50 íulla linea di í i n i . 

3o. ElTendo date Tipotenufase la bafe , 
trovare la pcrpendicolare. ApfÜe i ! Settoret 
finché le due linee d i linee fieno ad angoli 
r e t t i ; i n d i ñ e n d e t e la data bafe fopra una 
di quelle linee dal cen t ro . P rénde t e T i p o -
tenufa col voftro eompaífo , e msttendone 
un piede nel punto della data baíe , fate 
rader 1'altro fuüa linea di l inee , i u T a'tra 
gamba: la diftanza dal centro al pun to , í a 
cui cade i l e o m p a í f o , fara la Iunghezza del
la pcrpendicolare. 

4®. Data r i p o í c n u f a , e i ' angolo A G B ^ 
trov% 
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í r o v a r e la perpendicolare. Fate la data ipo-
tenufa un raggio paralel lo , cloe fatela l ' e ñ e n -
ficne da 90 a 90 fulle linee di finí; allora 
51 fino paralello d e ü ' angolo A C B fark la 
lunghezza del lato A B . 

5°. Data la bafe e perpendicolare A B ^ 
t rovar l ' angolo B C A . Stendete la bafe A C 
fulle due bande del Settore, dal c en t ro , e 
n ó t a t e la fuá eftenfione : ind i p r é n d e t e la 
data perpendicolare, e ad ella aprite i l Set-
#on?9 nei terraini della bafej i l raggio pa
ralello fara la tangente d i B G A . 

6o. I n un tr iangolo re t t i l ineo dati eíTen-
fio due l a t i , col l ' angolo i n c h i u í b , trovare 
i l terzo Jato. Supponete i l lato A G 20 , 
i l lato B C 30, e 1'angolo i n c h i u í b A C B 
110o; aprite i l Settore, finché le due linee 
d i linee facciano un 'angolo eguale al dato 
ango lo , cioe 110o. Stendete i dati l a t i de í 
t r iangolo dal centro del Settore, fopra ca-
dauna del le linee di linee i i 'eftenfione fra 
i loro c ü r e m i é la lunghezza del lato A B 
ricercato . 

7 ° . D a t i g l i angoli C A B . e A C B , e 
i l lato C B , trovare la hafe A B . Prende-
te i l dato lato C B , c conver t i tc lo nel f i 
n o paralello del fuo angolo oppoflo G A B ; 
c i l f ino paralello d e ü ' angolo A C B fara 
la lunghezza della bafe A B . 

S0. D a t i i tre angoli d' un t r i a n g o l o , t r o 
vare la proporzione dei l a t i . P r é n d e t e i f i 
n í lateraii dei varj a n g o l i , e mifura te l i nel-
la linea d i l i n e e ; i n u m e r i , ad efíi co r r i -
f p o n d e n t i , danno la proporzione de' l a t i . 

9o. D a t i i tre l a t i , trovare I angolo A C B . 
M e t t e t c i l a t í A C , G B , lungo la linea 
d i l i n e e , dal cen t ro ; ed impcnete i l lato A B 
ne' loro t e r m i n i : cosí é i l Settore aperto, in 
quefte l inee , alia quanti ta del i ' angolo A C B . 

io.ino Data 1' ipotenufa A G ( fig. 3. ) d' un 
t r iangolo sferico rettangolo A B C , e. gr. 
43o, e 1' angolo G A B 20o; trovare i l la
t o C B . L a regola f i é : Gome i l raggio é 
a l fino della data ipotenufa 43o , cosí é i l 
í i n o del dato angolo 20o al fino della per
pendicolare C P , P r é n d e t e dunque 20o dal 
centro; , lungo la l inea d i íini , col v o í k o 
c o m p a í f o , e mettete r e f l e n í i o n e , da 90 a 
90 , fulle due gambe ; e i l fino paralello di 
:43 o , la data ipotenufa, ver ra , q u a n d ' é m i -
fu rato dal centro fulla linea d i f i n i , a da ré 
13o 30' , i l la to r icercato. 

11 .m0 Date la perpendicolare B C , e i ' i p o -

S E T 
tenufa A C , t rovare la bafe A B . Come ü 
complemento d i fino della perpendicolare B C 
é a l raggio , cosí é i l complemente d i fino 
della ipotenufa al complemento d i fino della 
bafe. — Percib , fate i l raggio un fino para
le l lo della data perpendicolare , e. gr. 76o 
30 ' : allora i l fino paralello del complementa 
del l ' ipo tenufa , e, gr. 47o mifurato lungo la 
l inea di fini, fi trovera eífere 49o 25% i l 
complemento della bafe r icercata: coníeguen-
temente la bafe ella fleífa fara 40o 35'. 

Ufi part¡colari del SETTORE nella Geome* 
t r i a , & c . — I O . Per fare un pol ígono rego-
lare , la cui arsa fara d i qualche data magni-
tudine . Sia la figura ricercata un pentago^ 
n o , la cu i área fuperficiale é 125 p ied i : 
e ñ r a e t e la radice quadra d i -f- di 125, fi tro
vera 5. Fate un quadrato , i l cui lato é 5 
p i e d i ; e colla linea d i pol igoni , come s 'é 
g i a m o f t r a t o , fate i l t r iangolo ifofeele G G D 
( T a v . Geofn. fig, 14. N 0 . 2 .) talmente che 
effendo G G i l femidiametro d ' u n c i r c o l o , 
G D venga ad eífere i i lato d' un p e n t á g o n o 
regolare in eífo infer i t to , e fate cadere la 
perpendicolare G E . Pofcia continuando le 
linee E G e E C , fate E F eguale al lato dei 
quadrato fatto p r i m a : e dal punto F tirate 
la linea ret ta F H paralella a G C ; sllora 
una media proporzionale tra G E e E F fa
ra eguale al mezzo lato del po l ígono ricer
ca to , i l quale raddoppiato , da rá f i n i e r a 
l a t o . A v u t o cosí i l lato del p e n t á g o n o , ñ 
pub deferivere i l p e n t á g o n o fteífo, come s'é 
additato di fopra. 

20. Eífendo dato un c i r c o l o , trovare un 
quadrato ad eífo eguale. D i v í d e t e i l diáme
t ro in 14 part i egua i i , colla linea di l inee , 
come s' é infegnato di fopra : allora 12. 4 
d i eífe p a r t i , t r ó v a t e colla fleífa linea , fa-
ranno i l lato del quadrato r í ch i e f t o . 

3o. Eífendo dato un quadrato, trovare i l 
d i á m e t r o d' un circolo eguale ad eífo . Diví
dete i l lato del quadrato i n 11 parti egualir 
mediante la linea di l inee ; e c o n t i n ú a t e quel 
la to a 12. 4 p a r t i ; quefle faranno i l diatne* 
t r o del circolo r icercato , 

4o. Per trovare i l lato d ' u n quadrato t 
eguale ad u n ' e l l i í f e , i cui d iametr i trasver-
fo e congiugato fono dat i i T r ó v a t e una me
dia proporzionale tra i d iametr i trasverfo e 
c o n g i u g a t o ; la quale eífendo d i v i f a m 14 
par t i eguali ; 12 5^ d i eífe faranno i l 1 
del quadrato r ich ie í ío» 

S Per 
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5o. Per defcrivere un 'e l l i f le i n qualche da

ta ragione del ílio d i á m e t r o ; la cui área fa-
ra eguale a un dato quadrato , Supponete, 
che la proporzione de' d iamet r i trasverfo e 
congiugato fi r ichiegga, come 2 a i ; d iv í 
dete i l lato del dato quadrato in 11 par t i 
e g u a ü : a l l o r a , come 2 é a 1, cosí é 11 
X 1 4 = 154 a urt quarto numero ; i l di cui 
q u á d r a t o é i l d i á m e t r o congiugato r icercato. 
Dunque , come 1 a 2 , cosí é i l d i á m e t r o 
congiugato al t rasverfo. O r a , 

6o. Per de íc r ive re un ' clliíTe , col l ' avere i 
diametri trasverfo e congiugato d a t i . S tp -
ponete che A B e E D ( T a v . Con. fig. 21. ) 
fieao i dat i d i a m e t r i ; p rénde te A C ne lvo-
ílro compaíTo . ed a l l ' e í ienf ione ú'i cílb apri-
le i l Settore, finché la diflanza da 90 a 90, 
íuHe linee d i fini , g l i fia eguale , A l l o r a 
pub la linea A C effer divifa i n una linea d i 
í i n i , col prendere l ' e ü e n í i o n i paralelle del 
fino di ciafcun grado, fu!le gambe del Sfet-
tore, co l voftro compafib , e Üenderle dal 
centro C . 

Div i f a cosí in fini ¡a linea (ne l l a figura 
c ib fi fa folamente in ogni d é c i m o fino) da 
ciafcheduno á lza te delle perpendicolari per 
ambi i verfi ; pofeia t r ó v a t e de' pun t i in 
quede perpendicolar i , pe' quali r e l l i í í e dee 
p a í f a r e , cosí : p r é n d e t e i'eftenfione del diá
metro femi-congingato C E nel vo i l ro com-
paiTo, ed aprite i l Settore , finché i 'apertura 
di 90 e 90 fulle linee di fini g l i fia eguale: 
i n d i p r é n d e t e 1 fini pa ra leü i di ciafcun gra
do delle linee d i fini del Settore , e í k n d e -
íeli su quelle perpendicolari tirare attraver-
fo a ' io r complementi nelle linee di fini A C ; 
cosí vo i avrete duc punt i inciafeuna per pe ti-
dicolare, pei quali dee paífar r e l l i í í e . £ . ^r . 
Reftando i l Settore fempre lo fieffo, prénde
te la d i í i anza da 80a 80 fuíle linee di fini, 
col voftro eompaí fo , e mettendone un pié 
nel punto 10, fulla linea A C , coll1 al tro 
fate i pun t i a e m nelle perpendicolari che 
paí íano per quel punto : allora a e m faran-
no i due punt» nella perpendicolare , per g l i 
qual i r e l l i í f e ha da p a í f a r e . T u t t i g l i a l t r i 
punt i i t rova t i nelio fleífo modo , eífendo 
conne í f i , daranno la íemi-el l i í fe D A E ; e 
i ' altra m s á verrk d i ícgna ta nella fteíía ma
niera . 

Ui o del SETTORE nelP Ayrimenfura . — L e 
fituaziua- di tre luoghi , ^come A , B , C , 
i T a v . Agrimenfura 4. N 0 . 2 . ) f una a l i ' 
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a l t r a , a ^ g l i a n g o l i A B ^ C , B C A , e C A ^ , 
eí fendo d a t i ; e la d i í k n z a di ciafeuno, da 
un quarto che fia fra loro , come D , cioé 
B D , D C , e A D eífendo d a t i ; trovare le 
d i í k n z e de' varj luoghi A , B , C , T u n o 
dal l ' a l t r o ; ciot le lunghezze dei ia t i A B ; 
B C , A C . Avendo difegnato i l t r i ango ío 
E F G N 0 , 3 . ) firaile ad A B C , d i 
v íde te i l lato E G in H , talmente che E H 
venga ad e í fe read H G , come A D a D C , 
nel modo gia addi ta to : ed i n fimil maniera 
fi dee dividere E F in I , ta lmente che E l 
fia ad I F , come A D a D B . Pofeia con t i 
nuando i lat í E G , E F , d i t e , come E H 
— H G é a H G , c o s i é £ H - f H G a G H ; 
e come E l — I F é ad I F , cosí fía E I - | -
I F a F M ; le quali proporzioni vengono fá
c i lmente e f fe t íua te mediante la linea di l i 
nee ful Settore. C i b fatto , hiffecate, o b i -
parti te H K ed I M , n e ' p u n t i L , N ; e 
circa i de t t i pun t i come c e n t r i , collc d i f ian-
ze L H e I N , defer iveíe due c i rco l i 1'un 
f al tro interfecanti , nel punto O ; a c u i , 
dagl i angol i E , F , G , t í r a t e le linee rette 
E O , F O , e O G , le quali avranno T u n a 
a i r al tra la fieífa proporzione, che le linee 
A D , B D , D C : ora , fe le linee E O , 
F O , e G O , fono eguali alie date linee 
A D , B D , D C , le diftanze E F , F G , e 
E G , faranno le diftanze de' l u o g h i , che f i 
ricercano . M a f e E O , O F , O G , fono m i - . 
n o r i d i A D , D B , D C , c o n t i n ú a t e l e , fin
ché P O , O R , e O Q fieno ad eífe egua l i : 
allora eífendo i pun t i P , Q , R , r a g g i u n í i j 
le diftanze P R , RQ^ , e P Q , faranno l e d í ^ - . 
ftanze de' l u o g h i , che fí cercano. Finalmen
te , fe le linee E O , O F , O G fono p i u 
grandi d i A D , D B , D C , da eífe taglia-
tene via delle linee eguali a A D , B D , D ^ C , 
e raggiugnetc i pun t i d i fezione con tre l i 
nee r e t t e ; le lunghezze delledette tre linee 
rette faranno le diftanze dei tre l u o g h i , dhe 
fi cercano. N ó t a t e : fe E H é uguale a H G , 
ovvero E l a I F , i centri L e N , faranno 
inf in i tamented i f tan t i da H e I ; val a d i r é , 
ne' pun t i H , e I , v i fí debbono alzare del
le perpendicolari ai la t i E F , E G , i n vece 
di c i rcol i , finché s'interfechino reciproca
mente ; ma fe E H é minore d i H G , i l 
centro L cacira fu l l ' altro lato della bafe con-
t i n u a t a ; e lo fteífo fí dee intendere d i E l , 
I F . 

11 Settore é d i fpecial'ufo per facilitare la 
proje-
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pYojezione dd la Sfera , si O r t o g r á f i c a , che 
S tere o gráfica. V e d i PROJEZÍONE e STEREO-
GRAFICA . 

S E T T U A G E S I M A . »íSF.PTU A OES I M ^ n e l 
Calendario , denota laterza Dorncnica avan-
t i la Quarefirna ; o avanti Quadragefima ; 
{iccome Quinquigef ima é la profllma avant i 
Quadragefima., poi S e í r a g e ' i m a , e Settuage' 
Jim a : c ísendo t u t t i gíbeni apgropriati dal
ia Chiefa ad a t t i d i penitenza e m o r t i ñ e a -
l i o n e , tn via d i preparamento alia d ivozio-
ne della Q u a r e í l m a í eguen te . V e d i QÜA-
ÜR AGESIMA . 

* Si fuppone da alcum y ch"1 ella prenda ¿i 
fu o mme daW ejjer\ ella circa JO gibrni 
avanti Pafqua : H Papa Telesforo ftt il 
primo a farla giorno di Fe/la, e ¡lábil} 
che ¿a Quarejima da quejio cominciaffe, 
V e d i Q u A RESIMA . 

Le Leggi del Re Canuto ord inarano una 
vacaxione di Giudicatura , dalia Settuageftma 
fino a quindena Pafchx. V e d i QÜINQU AGE-
•SIMA . Dal la Settuageftma fino alie O í t a v e 
<iopo Pafqua, i l M a t r i m o n i o é proibi to /Jal-
Ja Lrgge C a n ó n i c a . 

S E U D O , ci*¿ fa l fo . Ved i PSEUDO. 
SEVERALTÍ?// , c i e é , a l l a l c t t c r a , Feu~ 

de limkato vario, o divife, nclla Legge" I n -
g lcfe , é qucPo per eui una T e r r a fi da , e 
i i foftituifee feparatarnente ( / / entailed fe-
lerally) a duc: e. gr. a due uomin i ed alie 
l o r m o g l i , ed a g ü credi da' lor corpi gene-
r a t i . V e d i T A I L . 

Q u l i Donatarj , hanno beni coogiunt i 
yer le loro due v i t e , p u r é hanno eredita 
ver al; pe rché la prole dell ' uno avra la fuá 
j n e t ^ , e quelU deH'a l t ro , l ' a l t r a , 

S E V E R A N C E , certa feparazione , nelia 
Legge Inglcfc i lo fceverare, o fpar tire due o 
piu , che nello fteíf© fe r i t ro , o azione , rag-
giungono, o fono raggiunti ,/oin , or are joined , 

Come fe dije raggiungono, o s unifeono 
(join ) in uno fe r i t to , de libértate probanda , 
c 1' uno viene pofeia condannato per defifli-
mentó d i l i t e ; q u i v i la Severance é permef-
fa , di mÉído che , non o í l an tc i l defíflimento 
<ii l i te d e l T u n o , 1'alíro poíía procederé fe
paratarnente , feverally. 

V é anche Severance de' teoenti , of the 
tenañts \ i n un' Aíf i fa ; quando u n o , due , o 
p i u , cui vien to l to uiipoíTelTo, apparifeono 
i n vif la dello fer i t to , o mandato , e non 
V a l t r o . E anche—Severanct i n deb i to , in 
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deht, quando due e íceu to r i fono nomiuatj 
a t t o r i , o q u e r d a n t i , c Puno ricufa di pro! 
feguire. -—Si trova puré Severance of Sam-. 
mmt, Severance in attaint!, & c . 

S E V E R I A N I . — V e r a n o due Scttc d' 
Erc t i c i cosi d e t t i : la p r i m a , ch' é del l 'an
t ich i ta del principio del terzo Secólo , era 
un ramo impuro de' Gmflici; tbbe i l nome 
dal íuo C a p o , Severo. V e d i GNOSTICI. 

Quei della feconda, da aícunt de t t i Sevc* 
riti erano una Setta ü Acephali, o Eut i -
c h i a p i : Severo, lor C a p o , fií p romoí ío a! 
Segó lo d' A n t i o c h i a Panno 51^ , ov ' egli 
ftee ogni sforzo per mettere in non cale i l 
Conc i l io di Ca lceuur ' s . Y e d i EUTICHIANI . 
C MONOTELITI . 

S E V O PURIFICATO, una forin d i graífo 
animalefeo, l iquefat to , e chiar i f icato. Ve
di GRASSO , e SEGÓ . — G l ' Inglefi lo chia-
mano tallovu. 

V é appena alcun' an íma le , che non fom-
m i n i f t r i qualche forta di fevo da poter pre-
pararfi ; ra a quegí i che lo danno in mag-
§ i o r quantita , e peí maggior u f o , fono i 
cava l l i , i g iovench i , le pecore, i p o r c i , 1« 
cap r e , i cervi , g l i or í! , e le vipere . — A l 
cun i de' quali fevi , o graíTi , íi adoperano 
nella medicina . V e d i AXÜNGIA . 

L a maggior parte degli a l t r i é adeperat* 
perfar i l fapone , conciar le pcl l i ; ma ta' 
pra tu t to per far c á n d e l e . V e d i S A PONE, 
CONCIAR pelli, & c . 

Per cándele , la raiglior compofizione fi 
é , meta fevo di pécora , e meta fevo di 
vacca o giovenco , fenz1 alcuna miftura d' al-
tre forte d i g r a í f o , le quali non fervono ad 
al tro che a tender gialíe le cánde le , í'arlc 
fcolare, e guaí iare lachiarezza della lor lu
ce . Ved i CANDELA . 

ALBERO del SEVO , nella C h i n a ; é un5 
albero , che crefre in gran copia in quei 
Pat fe , e produce una foílanza l imi le al no-
Ara fevo, e che ferve alio fleífo effetto. 

E' incirca dell 'al tezza del ciriegio ; le fue 
foglie fono in forma J di cuore , d 'un color 
fondo , lucente, r o í í o , e la fuá corteccia é 
aífai i i fe ia . I I fuo f ru t to é inchiufo in una 
fpezie di loppa , o coperta , a guifa d'una 
caftagna , e coníi í ie in í r e grani b:anchi ro-
t o n d i , della grandezza e forma d'una pic-
co lanoce , avendo ciafeuno i l fuo fcatol ino, 
o gufcio part icolare, e al di dentro una pie» 

p i c t r a . 
Q u c í U 
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Que Pía pictra é ci icondata d ' una polpa 

¿ i a n c a , la quale ha t u í t e le proprietadi d i 
fevo vero , si quanto alia coníif tenza , che 
quanto al colore , cd anche aH'odore: ed in 
conformita i Chinef i ne f a n n o c o n e l í a le lo r 
c á n d e l e ; le quali fenza clubbio farebbono si 
buone che quelle d' Europa , fe íapeífero i l 
podo di purificare i l lor fevo vegetabile, 
come noi facciamo col fevo degli an i tna i i . 

T u t t a 1 a preparaxione che que' Popoh g l i 
danno , fi é di l iquefar lo , e mefchiarlo con un 
po' d ' o l i o , per fado piíi m ó r b i d o , e piíi ar-
rendevole. —• E g l i é vero , che le cánde le 
di quefto fa t t e , danno un fumo piu fpeíTo, 
cd un lume piu o fe uro , che non fanno le 
noftre ; raa t a l i d i íe t t i fi debbpno in gran 
parte agli í l o p p i n i ; i qual i non fono di co-
tone, non con fi tiendo quefti in altro che in 
una bacchettina, overghet ta d 'un legno fec-
co e leggiere, coperta col midoHo d' un g iun-
co , avvoitole i n t o r n o ; che eífendo alíai po
ro fo ferve a feltrare le minu te par t í del fe
vo , attratte dall ' ardente verga, ia quale i n 
coíal modo fi tiene v i v a . 

S E Z I O N E * , SECTIO , una parte d' una 
cofa divifa , o la divif ione í fe í ía . V e d i D i -
VISIONE e DISSEZÍONE. 

* La parola e forma ta dal Latino feco, ¡o 
ta gil o. 

T a l i , particolarraente, fono le fuddivifio-
m de' capi tol i , da a l t r i dette paragrafi , e 
talvolta articoli. — 11 fegno della Sezionc h 
§. V e d i PARÁGRAFO. 

G l i A n t i c h i non fi curavano d i dividere i 
lor l i b r i i n capi tol i , e feztoni \ lafciarono 
queft' i t npre ía ai fu tu r i Editor i y e C r i t i c i • 
Vedi C A PITÓLO . 

SEZIONE, nelia G e o m e t r í a , denota un la
to o fuperficie apparente d ' u n c o r p o , o d' 
una figura tagliata da un ' altra ; ovvero i l 
bogo , ove le l i n e e , i p i a n i , & c . fi tagiia-
no 1' un i ' a l t r o . V e d i BISSEZIONE, INTER-
SEZIONE, e TRISEZÍONE. 

La fezione comune di due piani é ferapre 
una linea retta , íupponendof i che la linea 
fia tirata da un piano nelf a t t o d i tagliare , o 
entrare ne l l ' a l t ro . V e d i PIANO. 

Se una sfera é tagliata in qualche m o d o , 
^ piano della fezione fara un c i r co lo , i l cui 
« o t r o é n e l d i á m e t r o della sfera. Ved i SFE-
U . 
/Le fezioni del cono fono q u a t t r o , cioe un 

«^co lo , una p a r á b o l a , un ' iperboia , ed un' 
Tm. VIL 
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eiliíTe . V e d i c ia ícuna fo í to i l fuo p i o p r i » 
A r t i c o l o . V e d i anche CONO. 

SEZIONI Cmiche. V e d i TAr t i co lo CÓNI
CA Sezione. 

yíjfe c? una SEZIOKE Cónica. V e d i ASSE . 
Centro d* una SEZIONE Cónica. V e d i CEN

TRO . 
Diámetro cVuna SEZIONE Cónica . V e d i 

DIÁMETRO . 
Tangente d'una SEZIONE Cónica . Vedi. 

TANGENTE . 
SEZIONI feguenti, Seftionet fequentes , ne l 

ia Cónica ^ íi poífono cosí concepire : fuppo-
netc due linee r e t t e , come A B , C D ( Tav, 
Cónica , fig. 5. ) che mutuamente s' interfeca-
no Tuna 1 altra in E , i l quai punto E íi 
fuppone cífere i l centro comune deíle oppo-
íitc fezioni iperbol iche , F G , H I , e le d i 
cui a i í in to te comuni fono altresl le propoftc 
lince A B , C D . — I n queilo cafo , le fe
zioni G F , e H I , fi ch i a nía no fezioni fe-
guenti, pe rché fono collocatc come feguenti 
1' una 1' altra negii angolt cont igui di di íc 
linee rette in te r fecant i . 

Se i l determinato d i á m e t r o H G , d' una 
delle fezioni feguenti (che é coincidente co l 
fuppofto d i á m e t r o indeterminato della fuaop-
pofita ) é eguale alia tangente ver t i ca íe K L , 
applicata tra le a i í i n to t e nel punto G , del 
d i á m e t r o G F , a!lora Apol lon io chiaraa t a l i 
fezioni, fezioni congiugate. 

SEZIONI cppofite i o oppofle. V e d i l ' A r t i -
colo OPPOSTÍ . 

SEZIONI Sirnili. V e d i SIMILE . 
SEZIONE d1 una Fabbrica, denota i l d i le í 

proífilo ovvero una del ineazione delle d i leí 
alrezze e profondita erette fulla p l an ta ; co
me fe la Fabbrica folie tagliata per mezzo , 
per difeoprirne la parte in te rna . V e d i PROF-
FILO e ORTOGRAFÍA. 

SEZIONE Orizzontale . V e d i l ' A r t i c o l o 
ICHNOGRAPHIA. 

SEZIONE Cefarea, Setlio Cxfarea. V e d i 
l ' A r t i c o l o CESARIANA Sezione. 

S F A C E L O , nella M e d i c i n a . V e d i SPHA-
CELÜS . 

S F E N O F A R I N G E O , Sphempharyngms9 
neir A n a t o m í a , un pajo d i muíco i i , detta 
anche pterygopharyngms •> cephalopharyngaut y 
& c . Ved i PTERIGOF AR. INGEO . 

S F E N O I D A L E (Spkenoidalif ) Sutura t 
n e l l ' A n a t o m í a , una Sutura , o cucitura, 
cosí Uetta dal circondarc , ch'ella fa , 1' ofib 

T M fph-
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f p h e n á d e s , cb' ella fepara dall ' ofib della fron
t e , dall 'oíTo petrofo , e d a ü ' oíTo occipitis,, 
V e d i SUTURA , CRANIO , SFENOIDE t & c . 

S F E N O I D E , SPHENOIDES , nell'Anato
mía ) os cuneiforme; un' oflb del capo, co
mún e al cranio , ed alia íuper io r mafcel la» 
Vedi . CRANIO, e MAXILL^. 

Egli é fítuato nella parte baífa del cra
n i o , del quale egli é , in certo m o d o , la 
bafe, ed é conneíTo & t u t t i gl i altci membr i 
del m i d e í i m o , mediante la fu tura sfenoida-
le.. V e d i T a v . A n a t . ( O í l e o l . ) fig. 7 . n . 5. 

La fuá forma é irregolare, e non facileda 
deferiverfi ; onde alcuni l ' hanno chiamato 
mult iforme. 

H a egli i l fuo nome Sphenoides^ dal Gre
co cqr.v, cuneuT) c o n i o ; r lfpetta al modo 
della di l u i inferzione nell ' altrc ofla del cra
n i o . 

N e g l i a d u l t i , egli é un ' oflb continuato ; 
ma ne' fanciulü , é c o m p o í i o alie vol te d i 
t r e , alie volte di quattro d i f t io t i pezz i . 

Sella S F E N O I D E . . Vedi r A r t i c o l o S E L L A . 
S F E N O S T A F I L T N O , Sphenojiaphjlinus, 

nelT A n a t o m í a , un mufeolo della lar inge. 
E g l i difeende da un 'or ig inaz ionc rotonda e 
carnofa,: v ic ino alia radice d' un proceflo dell ' 
oíTo fphencides y ed h impianta to nella par-r 
te pofleriore delP yvu la , ov ' e¡ fi congiugne 
col fuo compagno. —Serve a t irare V uvu-
l a in su, e i n d i e t r o ; ed impedifee che Tal i -
mento maf l í ca to non pafíí ne' fo rami delle 
n a r i nella degluti^ione ^ 

S F E R A , SPH^RA , 24>ATPA ,nel la Geo
m e t r í a , un corpo folido contenuto fot to una 
í e m p l i c e fuperficie, ed avente un punto nel 
m e z z o , detto centro, onde tut te le linee t í 
rate alia fuperficie, fono e g u a l í . V e d i So-? 
I-IDO, &C, 

Si fuppone , che la Sfera íia generaba 
dalla r ivoluzione d 'un femicircolo , A B C 
( T a v . Ceometria , fig. 34.) in torno al fuo 
d i á m e t r o A C , che anche fi chiama affe 
della sfera , ed ai punt i eÜremi deiraf le , 
A e C , \ po l i della sfera, V e d i CENTRO , 
ClRCONFERENZA , ASSE , POLO , &C. Vedi 
anche EMISFFRO, e PLANISFERO. 

Frsprietadt della SFERA . — IO. Una Sfera 
é eguale ad una p i r ámide , la cui ba íe é 
eguale alia fuperficie , c la íua altezza al 
raggio della Sfera ̂  

Q u i n d i eflendo una Sfera flimata una ta
le pirámide, il fuo cubo, o contenuto foli-

SFE 
do , fj trova ííoaile a quello d 'una pirami-. 
de . Ved i PIRÁMIDE.. , 

2o. U n a Sfera i ad un c i l indro , che fia 
fopra una bafe uguale, e della fteffa altez
za , come 2 3 3 . Qu ind i aí tres) . , fi pub tro
vare i l cubo, o contenuto della Sfera. Vedi 
CILINDRO. 

3o, I I cubo del d i á m e t r o d' una Sfera ¿ 
al contenuto folido della Sfera*, quaí i come 
300 a 157: e cosí anche fi pub- mifurare i l 
contenuto della Sfera. 

4O. L a fuperficie d' una Sfera é i l qua-
druplo átlV área d' un circola deferitto col 
raggio della Sfera. — P e r c h é ,, po iché una 
Sfera é eguale ad una p i r á m i d e , la cui ba
fe é la íupetficie , e la fuá. a imud ine i l raggio. 
della Sfera; la fuperficie della Sfera íl ha , col 
divicere la fuá folidita per una terza parte 
del fuo femid iamet ro . Se % o r a , i l d i á m e 
t r o del eircelo é 100 , V area Cark 7 8 5 0 ; 
per confsgucnza , la ío l id i tk 1 5 7 0 0 0 0 , la 
quale divi ía per un terzo del femidiametro,, 
1 0 0 , i l quoxiente é la fuperficie della Sfera 
3 1 4 0 0 ; ch' é maaifefiamente U quadruplo 
tíeir área del c i reolo» 

Ejfenda dato i l d iámetro d''una SFERA ,, 
trovare la d i lekfuperfitie e fo l id i th . — T r o -
vate la periferia á ú circolo deferitto dal rag
gio della Sfera. V e d i PERIFERIA . 

T r o v a t a quefla , mo l t i p l i c a í e l a nel diáme
t ro i i l prodotto é la fuperficie deüa Sfera. 
Mol t i p l i c a t e la fuperficie per una fefta parte 
del d i á m e t r o , íl prodotto é la folidita della; 
Sfera. 

COSÍ, fupponendofi i l d i á m e t r o ^ella Sfe* 
ra 5<5, la periferia fi trovera eífefe 175 ; i l 
che moUipl icato peí d i á m e t r o , i l prodotto 
9 8 0 0 é la fuperficie della Sfera ', i l che mol-
t ip l ica to per una fefia parte del diamerro 
da la fol idi ta 9 1 9 0 5 7 . Q v v e r o , c o s í ; 

T r ó v a t e i l cubo del d i á m e t r o i j ^ ó i é ] 
ind i a 3 0 0 1 5 7 , ed al cubo t r o v a t o , trova-
te un quarto proporzionale , 9 1 9 0 5 7 . Vedi 
PROPORZIONALE , Quef i ' ¿ la íoliditU della 
Sfera, r í c e r c a t a . 

Per g l i f egmenü e S^ttori delle Sfere » 
V e d i SEGMENTO, CSETTORE. 

Domina delta SFERA , V e d i r A r t i c o l o 
SFERICA . 

Projeziomdella S i m a , V e d i PROJEZIONE. 
SFERA d'atiivitetá\ cualchc corpo, 

determinato fpazio cd e ^ e n f í o n e , tut to au 
in to rno di e f lo , alia qua ie , e non píu oh 

t r e t 
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t re j arr ivano g l i efflurvj,) o effluffi c o n t i 
nuamente bu t t a t i da quel corpo , ed ove 
cffi operano fecondo la lor natura . V e d i 
EFFIUVIO, ATMOSFERA, &C. Ved i anche 
ATTIVITA' . 

C o s í noi vegg iamo, che g l i efHuífi ma-
gnet ic í hanno ce i t i t e rmin i e l i m i t i , ol tre 
i quali non avranno alcana influenza d i 
vo l t a re , od attrarre l ' a g o : ma ovunque un ' 
ago fi c o l l o c h i , i n modo che venga a mo-
verfi mediante la calamita , fi pub d i ré che 
fia entro la Sfera d' a t t i v i t a della pietra ma
gné t i ca . V e d i CALAMITA . 

SFERA , nelP A í i r o n o m i a , quell ' orbe , d i -
' f íenf ione, o fpazio concavo, che invefte i l 
noflro Globo , e nel quale i corpi ce lef t i , 
i l S o l é , le Ste l le , i P i a n r t i e le Comete , 
pajono fitte, ad un' eguale d i í i anza dalPoc-
chio . V e d i CIEXO . 

Quefla pu ré fi chiama la Sfera del Mon-
<{lo; ed é i l foggetto de l l 'A f i ronomia Sferi-
•ca. V e d i SFERICA JÍJironamia. 

Quefta Sfera, com'e l la iochiude le Stel
le fiííe , onde anche i n certi cafi la chia-
m i a m o Sfera delle Stelle fiffe, é d 'una gran-
difliraa v a ñ i t a . I I d i á m e t r o delTorbita del
la Te r ra é si p i cco lo , r i í pe t t o al d i á m e t r o 
di quefta, che i l centro della Sfera non vie
ne a fenfibilmente cang ia r í i da qualfifia -al-
terazione del luogo dello í p e t t s t o r e nelle va
rié parti del l ' ó rb i t a : ma í e m p r e , in t u t t ' i 
punti della fuperficie della Te r ra , e i n t u t t ' i 
t e m p i , i d i leí abi tant i hanno la rteíla ap-
parenza della Sfera ; c i o é , fembra che le 
Stelle fifse pofsedano g l i Üeffi punt i nella 
Aiperficie della Sfera . — I r a p e r c i o c c h é i l 
noí t ro modo d i giudicare de' l u o g h i . , & c . 
delle Stelle , íi é di concepire certe linee 
rette t i r a r e , d a i r o c c h i o , o dal centro del
la T e r r a , pei centn -delle Stelle , e di Ta 
c o n t i n ú a t e , finché tagl ino la .Sy¿w foprad-
detta, i punt i , i n cui quefte linee v i ter-
m i nano, fono i luoghi apparenti di quelle 
Stelle. V e d i LUOGO, e PARALLASSI. 

Per raeglio determinare i luoghi" de' cor-
PÍ celerti nclla i / e m , fi é immaginato , che 
^ f j circo!i fieno defcr i t t i nella di lei fu
perficie ; qu ind i det t i Circoli della Sfera. 
Vedi CIRCO LO della Sfera. 

D i q u e f i i , á ícuoi fi c h i a m á n o maggiori, 
come P E c l i t t i c a , i l M e r i d i a n o , V Equato-

a l t r i w/Vwr;, come i T r o p i c i , i Pa-
^Uül, .&C. V e d i GRANO E„ SCC. 
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I n ol t re , di quefii fieffi , alcuni f o n o m o -

b i l i , o debbono la lor ' or igine al moto del
la Te r r a , & c . t a l i fono 1 'Ecl i t t ica , i Se-
condarj d e l l ' E c l i t t i c a , & c . V e d i ciafcun ci r -
colo lo t to i l fuo proprio capo ; comeEQUA-
TORE , ECLITTICA , ORIZONTE, & c . 

SFERA , nella Geograf ía , & c . denota una 
certa difpofizione de' c i rcol i ful la fuperficie 
della T e r r a , V uno r i ípe t to al 1'.a! tro ; la qua
le varia i n var ié part i d i querta . V e d i T E R 
RA . 

I c i reol i or iginalmente concepitl fulla fu
perficie della 5y¿m del M o n d o f o n o quafi 
• tu t t i t r as fe r i t i , per a n a l o g í a , alia fuperficie 
della T e r r a ; o^e s ' immagina d i ' e í f i fieno 
t i r a t i diret tamente al di fotto di quel l i ád' 
la. Sfera, o negli íleífi piani de' medefimi;; 
taimente che te i piani di quei della T e r r a 
"en i í fe ro cont inuat i fin' alia Sfera , coinct' 
decebbono coi r i fpe t t iv i c i rco l i di q u e f t a . — 
COSÍ no i abhiamo un ' OÍ izzonte , un M e r i 
diano , un ' Equatore., &:c. fulla T e r r a . V e 
di ORIZZONTE , & c . 

Come T Equatore n e ' C i e l i divide la Sfe
ra in due ;parti eguali *, Tuna Settentriona-
le e 1'altra M e r i d i o n a l e ; cosí fulla fuper
ficie della T e r r a T T q u a t o r e divide 1) G l o 
bo nella ftefsa maniera. V e d i EQUATORE. 

E come i Mer id i an i ne' C i e l i paisano pei 
Poli de l l 'Or izzon te ; cosí fanno quei fulla 
T e r r a , ' & c . Ved i MERIDIANO.. 

I n rjguardo aduoque alia pofizione d i áí-
•cuni di quefti .circoli r ifpetto d ' a l t r i abbia-
•mo una Sfera retta , una •paraUlla, ed una 
fMliqu-a.. 

SFERA retta, é quella i n cui 1' Equatore 
taglia 1' Or izzonte del luogo ad angoli ret-
t i : pei part ieolari f enomeni , & c . della qua
le , V e d i RETTA Sfera. 

SFER A paralella, e dove F Equatore é pa-
ralello a l l ' Or izzon te fenfibile., e nel piano 
del r a z i o n á l e . V e d i PAHALELLA i / ^ m . 

SFERA o¿%a¿ í é dove 1'Equatore tagl ia 
T Or izzonte obbliquamente . Ved i OBLÍQUA 
Sfera. 

SFER A armillarc, o artificíale, é uno f r u 
mento A f t r o n o m i c o , che rapprefenta i varj 
c i rcol i della i / í m , nel lor o r d í n e naturale;; 
e ferve a da ré un ' idea del l 'uff izio e pofizio
ne di c í a fcuno di e í f i , ed a fciorre varj pro-
blemi r e l a t iv i a' medefimi . V e d i ARMTL-
I.ARE. 

Si c h í a m a c o s í , perché é comporta d ' u n 
T t t ^ munie-
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n u m c í o di fafcieod anelli d ' o t f o n e , o d1 al-
t ra ma te r i a , dette da1 L a t i n i , a rmi lU , per 
la í b m i g l i a m a che hanno aile í m a n i g l i e , o 
«nel l i peí braccio . 

C o n c i b , ella fi d i í l ingue dal G l o b o , i l 
quale , febbetve ha íu t t i i circo!! delia sfera 
í op ra la fuá íupe r f i c i e ; puré non é tagliato 
i n armil le o a n e l l i , per r appre í en ta re fem-
plicemcnte ed ú n i c a m e n t e i c i r c o l i ; maef i -
bifce aVtíesi g l i fpazj i n t e r m e d ; , fra i c i r 
co l i . V e d i GLOBO . 

Le Sfere Armillari fono di diverfe fo r te , 
i n rifpetto alia pofizione della Ter ra in eí-
fe j ond'el le vengon d i l l in te in Sftre Tole-
waiche, e Copernicane: nelle pr ime delle 
q u a l i , la Te r r a é ncl centro; e nelle fe-
conde , v ic ino alia circonferenza, fecondo 
la pof iz ione, che quedo Planeta ottiene i n 
t a l i S i f l emi . V e d i SISTEMA . 

L a SFERA Tüemaica , o di Tclomeo, é 
quclla che comunemente fi ufa , e vien 
rapprefeotata ( Tav. AJlronomia ^ fig. 2 1 . ) 
c o i n o m i de1 varj c i r c o l i , l i nee , & c . della 
sfera , i n f c r i t t i v i fopra . V e d i TOLEMAICO . 

N e l mezzo , fopra i ' a í fe della sfera, fta 
una palla T ^ che rapprefenta la T e r r a : 
fulla fuperficie della quale fono i c i r c o l i , 
í k c . della T e r r a . Si fa rivolgere la sfera 
in te rno alia detta a í f e , che r imane i n r ipo-
á b : col qual mezzo , i l corfo diurno ed an-
j iuale del Solé at torno alia Te r r a viene rap-
prefentato fecondo Tipotef i T o l e m a i c a : ed 
anche con tal mezzo t u t t ' i problemi relati-
v i a i Fenomeni del Solé e della T e r r a fi 
f c io lgono , come fopra i l Globo C e l e f í e ; 
€ nella ñe í ía m a n i e r a , che fi vede deferitta 
í o t t o l ' a r t i co lo GLOBO. 

La SFERA Copernicana , rapprefentata 
i f i g . 22,) é affai differente 'dalia T o l e m a i 
c a , e per la fuá c o í l i t u z i o n e , e peí fuo 
sufo j e p iu intr icata n e l l ' u n a , e n e i r a l t r o . 
Per ver i ta quefio r u m e n í o é i n mano ¿i 
0 i poca gente , e i l di- lu i ufo é d i si l ieve 
m o m e n t o , eccetto quant' abbiamo neg l i a l -
i r i fírumenti p iu c o m u n i , particolarmente 
nel G lobo , , e nella Sfera T o l e m a i c a , che 
tralafceremo di farne la deferizione . 

Armenia delle SFERE . Ved i 1' ar t icolo 
ARMONÍA . 

Obliquita della S F E R A . V e d i O B L p-
^UITA'. 

Rettificazione delta SFERA . V e d i RET-
T I E I C A R E r 
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SFERA G nemónica, preiTo g l ' I n g í e f i , diaL 

ling Sphere, é uno flrumento fat to d1 ot to-
n e , con varj femicircol i che feorrono 1' uno 
fopra I ' a l t r o , fopra un Oriz'zontc moven-
t e , per dimofttare la natura della dottrina 
de' t r iangol i s fer ic i , e per daré una vera idea 
del difegno d1 orologj Solari fopra ogvii 
forta di p i a n i . 

SFERA , o fia rango. V e d i RANGO. 
S F E R I C A , la Domina della sfera, par

t icolarmente de 'varj c i rcol i deferit t i fulla 
d i »lei fuperficie; col m é t o d o di fporgere i 
medefimi in piano . V e d i SFERA, GEOME-» 
TRIA , C l R C O L O , &C. 

Le pr incipal i ma te r i e , che q u i fi d i m o 
ñ r a n o , fono le feguent i : 

Primo. Se una sfera é tagliata i n qual-
ehe m o d o , i l piano della fezione fara un 
c i r c o l o , i l cui centro é nel d i á m e t r o della 
sfera. 

Q u i n d i , Io . I I d i á m e t r o H I ( Tav. T r i -
genometria, fig. 1 7 . ) d' un circolo , paffan-
do peí centro C r é eguale al d i á m e t r o A B 
del circolo generante; e i l d i á m e t r o d ' u n 
c i r c o l o , come F E , che non paila per lo 
cen t ro , é eguale a qualche corda del cir
colo generante. 

Qu ind i , 2o. Come i l d i á m e t r o é la mag-
giore d i tut te le cerde , un circolo che 
paífa peí cen t ro , é i l maggior circolo del
la sfera; e t u t t i al i a l t r i fono m i n o r i del 
medef imor 

Quind i anche, ¡3° . T u t t ' i gran eircoli 
della sfera fono tra di loro eguaii . 

Q u i n d i parimente , 40. Se un c i rcob 
grande della sfera paíía per qualche dat» 
punto della sfera , come A ; egli dee al-
tresi paífare peí punto diametral mente op-
poí lo a quefto, come B . 

Q u i n d i p u r é , 50. Se due c i rcol i grandt 
s7 interfecano mutuamente 1'un 1'altro, la 
linea d i fezione é i l d i á m e t r o della sfera , 
e percib due gran ci rcol i s' interfecano i 
un 1' a l t ro ne' p u n t i ] diaraetralmente oP" 
p o f i í . 

Q u i n d i eziandi@, 6 ° . U n gran e i rco l i 
della Sfera-, la divide i n due par t i eguaii» 
o Emisferr . 

Secando. T u t t ' i gran c i rcol i della Srers 
tagiiano 1'un 1'altro in due partiJ e ^ a 
c o n t r a r i o , t u t t ' i c i r c o l i , che cosí t f&^^í 
fi l ' u n T a l t r o , fono c i r co l i ^randi deiia 
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TerzQ ' U V a r c o d ' u n gran c í rcolo deila 

sfera , intercetto fra un ' a l t ro arco H I L 
(f ig . 1 8 . ) e i fuoi pol i A e B , é un qua-
dran te . 

Qaello intercet to fra un circolo minore 
D E F , ed uno de ' fuoi pol i A , é maggio-
re d' un quadrante ; e quello fra lo iteífo , 
e i ' a l t r o polo B , minore d ' u n quadrante; 
e , converfamente. 

Quarto. Se un circolo grande della sfera 
palia pei pol i d' un ' a l t r o , quel l ' altro paila 
pei poli d i quef to . E fe un gran circolo 
pal ía pei pol i d ' u n ' a l t r o , i due íi tagliano 
] ' u n 1 al tro ad angoli r c t t i ; e , conve r í a -
mente . ! 

Qidnto . Se un gran c i r co lo , come A F B D , 
p a ñ a per g l i pol i A e B d' un minor circo
lo D E F , ei lo taglia i n pa r t í egual i , e ad 
angoli r e t t i . 

S e j h . Se due gran circol i A E B F e C E 
D F ( fig. 1 9 . ) jnterfecano T un 1' altro ne' 
po l i E e F d' un ' altro gran circolo A C B D ; 
quelFal t ro paífera pei poli H e / ^ , I e de' 
c i rco l i A E B F e C E D F . 

Sct timo. Se due gran ci rcol i A E B F e 
C E D F , tagliano 1'un 1'altro reciproca
mente ; 1'angolo d ' ob l iqu i tk A E C fara 
eguale alia d i t íanza del polo H I . 

Ottavo. T u t t ' i c i rcol i della sfera, come 
G F e L K (fig. 20.) egualmente d i í t an t i 
dal di lei centro C , fono egua l i ; equanto 
piü lungi fono r imoí í i dal cen t ro , tanto fo
no rainori. Q u i n d i , poiché d i tu t te le cor-
de parale l le , fojamente due , D F e E K , 
fono egualmentedif lant i dal cen t ro ; di t u t t ' 
i c i rcol i paralel l i al medefimo gran c i r c o l o , 
folamente due fono egual i . 

Nono . Se g l i archi F H . e K H , . e G I e 
I L , in tercet t i fra un gran circolo I M H , 
e i c i rcol i m i n o r i G N F e L O K , fono egua
l i , i c ircol i fono egua l i . 

Décimo. Se g l i archi F H e G I del me
defimo gran circolo A I B H , intercett i fra 
due c i rcol i G N F , e I M H , fono egua l i , 
i c i rcol i fono para le l l i . 

Undécimo. U n ' a r c o d ' u n circolo paralei-
lo I . G ( f ig . 9 . ) é firaile ad un 'a rco d 'un 
circolo grande A E ; fe ciafeuno é inter
cetto fra g l i íleffi gran c i rco l i C A F , e 
C E F . 

Q u i n d i , g l i archi A E e I G hanno la 
fteíía ragione alie lor periferie; e confeguen-
temente contengono lo í k í f o numero d i 
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g r a d i . E qu indi i ' a rco I G é minore del l ' 
arco A E . 

Duodécimo. L ' arco d 'un gran c i r c o l o , é 
la linea piü co r t a , che polla t i rarf i da un 
punto della fuperficie della sfera ad u n ' a l 
t r o : e le linee tra qualche due punti fulla 
fteífa fuperficie , fono tanto piü grandi , 
quanto i c i r c o l i , de 'quali elle fono g l i ar
ch i , fono m i n o r i . 

Q u i n d i , la propria m i f u r a , o dif tanzadi 
due luoghi ful la fuperficie della sfera , é 
un 'a rco d ' u n gran circolo intercetto fra i 
m e d e f i m i . 

S F E R I C I T A * , la quali ta d' una sfera j 
o cib per cui una cofa diventa sferica o ro
tonda . V e d i SFERA . 

l i Dr . Hook é di parere, che la sfericita 
dclle f e l c i , de' f r u t t i , delle c o c e ó l e , & c . 
come puré delie gocce d 'acqua, d 'argento 
v i v o , & c . si anche delle bolle d 'a r ia fott* 
acqua, & c . nafca dal f incongruita delle l o 
ro particole con quelle del fluido ambiente, 
i l quale impedifee la loro coalefeenza j o r i u -
n ione ; e col premerle , e circondaiie t u t t ' 
a l l ' in torno egualmente , le riduce i n una 
forma ro tonda . V e d i GOCCIA. 

Que fio , a l fuo credere, appare evidente
mente dalla maniera di fare migl iarola , o 
palline rotonde d i var íe grandezze, fenza 
gettare i l p í o m b o in alcuna f o r m a ; dal for-
marfi , che fanno , nel cadere , le gocce d i 
p ioggia , in gragnuola ro tonda; dalla cadu-
ta delle gocce d 'acqua fulla minuta p o l v e , 
rena , & c . che fubito produce una pietra 
tonda artifiziale ; e dalle picciole palle , 
t onde , ed infocate, fó rma te dalla col l i f io-
ne o fufione della pietra fócala e dell 'ac-
ciaro , nel batter fuoco. 

M a t u t t i quefti cafi d i sfericita paiono 
megl io a t t r i b u i t i al gran pr incipio d 'a t t ra-
zione ; mediante cui le par t í della medefi-
ma goccia fluida, & c . vengono tutte natu
ralmente difpofie tanto vicine al centro 
quant' é poff ib i le , i l che nece í fa r i amentc 
induce una figura sferica: e forfe nulla v i 
contr ibuifee , una forza rifpignente tra le 
particelle della goccia , e á d medium. V e d i 
ATTRAZIONE, e REPULSIONE . 

S F E R I C O Angeloy é la mutua ioc l ina-
zione di due p i a n i , con cui una sfera é ta-* 
gliata^ V e d i PIANO, ed ANGOLO. 

COSÍ 1'inclinazione de'due p i a n i , C A F 
e C E F ( Tav, Trigonometría , fig- 9, > 

ÍOt" 
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-or ma i ' angolo JJetico A C E . V e d i S í E -

R A . 
La tnifura á* un'angolo sferico, A C E , é 

un'arco d'ua gran circolo A E , defcr'mo 
dal v é r t i c e C , come da un polo> ed in-
tercetto fra le gambe G A e C E . 

Q u i n d i > i 0 . Po i ché i ' inelinazione del 
piano C E F , ai piano C A F , é dapper-
t u t t o la medef ima; g i i angoli nelle inter-
fecazioni oppofte C e F , fono egual i . 

%0é Qu ind i la m i fu ra ua angolo sfertco 
A C E é d e í c r i t t a c o i l ' in te rva l lo d' un qua-
^drante A C o E C , dal v é r t i c e C fra le 
gambe C A , C E . 

Se un circolo della Sfera , A E B F { f i g . 
B . ) taglia un'altro C E D E , g l i angoli ad-
jaccnt i A E C e A E D fono eguali a due 
angol i re t t i j e g l i angoli veTtícali A E C e 
D E B eguali i ' u n o alPaltro. I I p r i m o va
le parimente ne' varj angoli f o r m a t i fullo 
fíeíTo arco C E D , nello fteíTo punto E . 
Q u i n d i , qualfifia numero úr angoli sferici, 
t o m e A E C , A E D , D E B , B E C , & c . 
fa í t i fullo ñeíTo punto "E , é uguale a quat tro 
angol i Tetti-, V e d i SFERJCOTTÍangola-. 

SFERICO Triangolo, é un triangolo com
pre fo ira tre archi de' gran circoli d' una 
•sfera, interfecsnti í'un T altro nella di le i 
fuperficie. V e d i TRIANGOLO. 

Proprictadi d?'' tf¿angoli S í E R i c r . — P r i 
mo. Se in áue triangoli sferici { T a v . T r i 
gonomet r ía f ig . 1 0 . ) A B C , e a b e , A 
= r 4% B A ^ b a i e C A r r c a: allora B , 
e i l a t i , che inchiudono g i i angoli , í a r a n -
no rifpett ivamente e g u a l i ; g r i n t e r i t r ian-
'gol i fono egua l i : c i o é , B C z z b c , B^zzb, 
e Cz=:c. 

D i n u o v o , fe i n due "triangoli sferici A 
r : s ¿ ! r i , ' C i r r c , e A Czzzac, allora fara B 
: = = ¿ , A B t z z a b , e b c = z B C . 

Finali t iente j fe in due triangoli sferici 
A B ^ z z a b , A C ^ a c , e B C r ^ ó c , allora 
fara A z z i a , B ^ = : ¿ , e C = i : í ; le di cu i 
'd i f í ioí l tazioni evincidono con «queile di fimi-
l i proprictadi n e ' t r i a n g o l i p i a n i . P o i c h é i 
T e u r e m i della congruenza de' t r iangol i ret-
í i i i n e i fi í l endono a t ü t t i g l i a l t r i cu rv i -
l i n e i •, £ c i r c o l a r i p a r á b o l i c i , Scc. p u r c h é 
i l o ro l a t í í i eno í i m i l i . V e d i TRIAXGO-
t o . 

Secondo . I n un t r iangolo equicrure A B C 
- r i . ) g l i angoli alia bafe , B e C , fo-

é o eguali i '6 íe í n qualche - t r i a n g o l o ; g l i 
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angoli B e C , alia bafe B C , f o n o e g a a l í -
i l t r iangolo é equicrure . 

Terzo. I n ogni triangolo sferico ciafcun 
lato é minore d' un femic i rco lo : ogni due 
l a t i prefi infierne fono magg io r i del t e r z o ; 
e l u t t i e tre i la t i infierne fono m i n o r i del
la periferia d1 un gran c i r c o l o : ed un lato 
maggiore é í e r a p r e oppofto ad u n ' angolo 
ttiaggiote, ed un lato minore ad un 'angolo 
m i n o r e . 

Ouarto. Se i n un triangolo sferico B A G 
i f ig . 1 2 . ) due gambe A B e B C prefe i n 
fierne, fono eguali ad un femic i rco lo ; la 
bafe A C eífendo c o n t i n ú a l a fino a D ; V 
angolo efterno B C D fara eguale a l l ' ango
lo i n t e rno oppofto B A C . 

Se le due gambe infierne, fono m i n o r i 
d ' u n f emic i r co lo , í ' a n g o l o e í l e rno B C D 
Tara maggiore del l ' in terno oppofto A : efe 
le gambe fono maggior i d ' u n femic i rco lo , 
1'angolo efterno B C D f a r l m i n o r e delF 
interno oppofto A , ed i l converfo di t u t t i 
queíH vale , ciob, fe I 'angelo B C D é egua
le ad A , od é magg io re , o minore di A ^ 

i l a t i A B e B C fono eguali ad un femi
c i r co lo , o m a g g i o r i , o m i n o r i d ' u n femi
c i r c o l o . 

Quinto. Se i n un triangolo sferico A B C - , 
due la t i A B e B C fono eguali ad. un fe
m i c i r c o l o ; g l i angoli alia bafe A e C , fo
no eguali a due angoli r e t t i : fe i l a t i fono 
maggiori d ' un femicircolo , g l i angoli fono 
maggior i d i due angoli r e t t i ; e fe m i n o r i , 
m i n o r i . E , conver iamente . 

Sefio. I n ogn i triangolo sferico , ciafcun' 
angolo é minore d i due angoli r e t t i ; e i 
tre infierne, m i n o r i d i fe i angoli r e t t i , e 
maggior i d i due . 

•Settimo . Se i n un triangolo sferico B A C 
{f ig . 1 3 . ) i l a t i A B e A C fono quadran-
t i ; g l i angoli alia bafe , B e C , faranno 
angoli r e t t i . E , fe 1'angolo intercetto A 
é un 'angolo retto , B C fara un quadrante: 
fe A é o t t u f o , B C fara maggiore d ' un 
quadrante; e fe acu to , m i n o r e . E , con-
verfa mente . 

'Ottavo. Se i n un triangolo rettangolo 
sferico, i l lato B C i f i g . 1 4 . ) adiacenteair 
angolo r e t í o B , é un quadrante ; T angolo 
A fara un angolo r e t to ; fe B E é maggio-
're -d 'un quadrante , 1'angolo A fara o t tu
f o ; e fe B D é minore d ' u n quadrante, 
1'angolo-A fara acuto . E , converfanieffte^ 
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N o n o . Se l a u n triangolo r e í t ango lo sfc-

t ica , ciafcuna gamba é maggiore , o m i n o ' 
re d ' u n quadrante ; F ipoteuufa fara m i n o 
re d 'un quadrante . E , converfaraente . 

D é c i m o . Se i n un triangolo sferico A B C 
( f i g . 1 5 . ) rettangolo í b i a m e n t e i n B , un 
lato C B é maggiore d ' u n quadrante, e V 
al t ro iato A B m i n o r e ; I ' jpotcnufa A C 
fara maggior d ' u n quadrante. E , conver-
famente . 

Undéc imo. Se i n un t r iangolo obbUquan-
golo sferico A C B { f i g . 16. ) ambi g l i an-
goi i alia bafe, A e B , fono ot tuf i od acu-
t i ; la perpendicolare C D fatta cadete dal 
terzo angolo C aU 'oppo í lo la to A B , cade 
entro i l t r i a n g o l o ; fe uno di l o r o , A , é 
o í tu fo •, e I ' a l t r o , B , acuto ; la perpendi
colare cade fuori del t r i ango lo . 

Duodécimo. Se in un triangolo sferico A C B , 
t u t t i g l i angoli A , B e C fono acuti ; i 
l a t i fono cialcuno mino r i d' un quadrante. 
Q u i n d i , fe i n un t ú z a g o l o sferico ob í l iguan-
gola un lato é p iu grande d' un quadrante , 
un 'angolo é o t t u f o , cioe quello oppofto a 
qusfto lato , 

Dccimoterzo . Se in un triangolo sferico A C B , 
due angoli A e B , fono o t t u f i , e i l t e r ¿ o 
C acuto; i l a t i A C e C B o p p o ñ i ai l a t i 
-o t tu f i , fono p i i i grandi d ' u n quadrante; e 
quello oppofto al lato acuto A B , piíi pic-
colo d ' un quadrante. Qu ind i , fe i due 
l a t i fono piíi p iccol i d ' un quadrante, i 
due angoli fono a c u t i . 

Decimocuarto. Se ¡n un triangolo sferico, 
i varj l a t i fono ciafcuno maggiori d ' un qua
drante ; o folamente due d i loro m a g g i o r i , 
c i l terzo eguale ad un quadrante; i varj 
angoli fono o t t u f i . 

Decimoquinto. Se in un t r iangolo sferico 
obbliquangolQ y due la t i fono piu piccoli che 
un quadrante, e i l terzo piu grande; 1'an
golo o p p o ñ o al p i i i grande fara o t t u f o , e 
g l i a l t r i a c u t i . 

Refoluzione de t ñango l i SFERICI . V e d i 
TRIANGOLO. 

S F E R I C A ^/?ro«ow/¿?; quella parte dell ' 
A f t r o n o m i a , laquale confidera l ' U n i v e r f o , 
tal qual egU appare al l ' occh io . V e d i A -
STRONOMIA , 

Adqnque fot to \ A j i r o m m i a sferica ven-
gono f u t t ' i penomeni ed apparenze de' 
C ie l i e de1 corpi c e l e í l i , ta l i quali no i g l i 
3?prendUmo; fenz'alcuna ricerca nella ra-
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g i o n e , nel^a T e ó r i c a , o nella v e r i d de* 
m e d e f i m i , — C o n che v ien ' ella d i í l i n t a 
áaW JÍftronomia Teórica , la qualc gonfidera 
Ja reale ftruttura dell ' Un ive r fo , e U caufe 
d i que' F e n o m c a i » 

Ñ e l l - A f t r ó m m a Sferica G concepifce , che 
i l M o n d o fia una fuperficie iferica e con
cava , nel cui centro l ia la T e r r a , o p ih 
t o ñ o P o c c h i o , in torno a cui quefto v i f i b i -
le telaio r i v o l g e f i , calle Ste l le , e cp 'Pia-
ne t i fitti nella di luí circonfcrenza. E su 
quefta fuppofizione fi determinano t u t t i gl í 
a l t r i Fenomeu i . 

V ¿ i f t rommia Teórica cMnfegnat fecond» 
le ieggi d e l l ' C t t i c a , íkc . a correggere que
l l o Scbcma, ed a r idurre i l t u t t o ad un Si-
flema piu g i u f t o . V e d i S I S T E M A . 

CompaíTo SFERICO. V e d i i 'articolo COM-
PASSO , 

SFERICA G f o m f m í í , ía d o t í f i n a della sfe-
ra ; partlcolarmeate de 'circo!i defcr i t t i f u l 
la di lei fuperficie, col m é t o d o di fporgere 
i medefimi íopra un p i a n o ; e d i mifurare 
i lor archi ed a n g o l i , quando fono f p o r t t , 
o p r o j e t t i . V e d i SFERICA , e PROIEZIONE, 

S F E R I C A T r igonomet r í a , l 'ar te di r i fbíve-
re t r iangol i s íerici , cioe, da tre part i d'uno 
sferico t r iangolo date , trovare l ' a l t r e . — 
E . gr. D a due l a t í , ed u n ' a n g o l o ; trovare 
g!i a l t r i due a n g o l i , e ' l terzo l a t o . V e d i 
SFERICO Triangolo e T R I G O N O M E T R Í A , 

S F E R I S T E R I O ^ P H E R I S T E R I U M J S ^ A I -
P I 2 T H P I O N , nell* A n t i c h i t a , la fe t t ima 
parte dell ' ant ico Gymnafium ; eflendo quel
la i n cu i la G i o v e n t u s' efercitava al g iuo-
co d i palla 3 corda . V e d i QÍNNASIO, e 
GlNNASTíCA , 

L,o Sferifterioi o Co r t e di palla a corda , 
era tra i l luogo detto palefira ( p a U f l r a ) , 
e quello dove fi facsano le corfe , i l qua-
le era tra i Por t i c i e ' l m u r o e f l e r i o r c : co-
m e c c h é V i t r u v i o non ne faccia menzione 
nella deferizione QW ei dA de l l ' an t ico Gy-
mnaftum. 

L ' e f e r c i z i o , che q u i v i fi facea, chi t raa-
vafi cr<j)cMp!r/^ , Sphítriflicci, e a^oupofict îx , 
Sph#romachia, i l qua le , come alcuni pre-
tendono, era diverfo dalla palla a corda 
moderna ; ma non fi sa i n che confiílefle 
ta l differenza. 

Q u e í di M i l e t o erano particolarmente 
contrarj a cotal efercizio; ma tanto p iu 
notabi lmcnte V amavano g l i A t e n i e í i . 

> Que-
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Que í l i u l t i m i davano fovente la ü b s r í a d e l -
ia loro C i t t a agí i Sphxrijix , o mae í l r i i a 
quef t 'ar te , per v ía di c o m p l i m e n t o . 

S F E R O I D E , * SPH^ROIDES , 2 ^ A I -
P O E I A H 2 , nella G e o m e t r í a , un íblldo 
che s' avvicina alia figura d'una sfera , ben-
cbé non, t í a t t a m e n t c rotondo , ma blslun-
g o j come quello che ha uno de' fu o i dia-
i n e t r i piu grande, che l ' a l t r o ; ed é gene-
rato dalla r ivoluzione d ' una fcmi-elUííe 
a t í o r n o alia fuá a í f e . 

* La parola % formata da c^élcu, fphee-
r a , e e^of, figura. 

. Qunnd' e l l ' é generata dalla r ivoluzione 
della rerni-elliffe intorno alia fuá a í í e m a g -
giore , fi chiama una sferoide bislunga, — 
E quand' é generata dalla r ivoluzione d'un' 
cl l i f le el rea la fuá affe m i n o r e , una sferot-
de oblata. 

I I contorno d 'una cupola , o í íe rva Da-
•viler, d o v r e b b ' e í í e r e una mezza sferoide. 
U n a mezza sfera ? dio' e g l i , é troppo baí-
fa per far buon' cffetto d i f o í t o . V e d i CU-
POLA . 

Quanto alie folide dimenfioni d' una sfe
roide , ella é 7 del fuo ci l indro c i rcofer i -
v e n t e : ovvero e l l ' é eguale ad un c o n o , 
la di cui al t i tudine é uguale alia grand' 
a í f e , e i l d i á m e t r o della bafe a quattro 
vol te i ' a í íe minore dell ' elliííe generante . 

O v v e r o , una sfereide é ad una sfera de
ferí t ta fulla fuá affe maggiore , come i l 
quadrato dell'affe minore al quadrato del
l a maggiore : oppure , e l l ' é ad una sfera 
deferitta fuir aííe m i n o r e , come V affe mag
giore alia .p i jnore . 

S F I L A R E , ñ a c c a r f i , andarfene fila per 
fila . V e d i FILA . 

L ' Efe re i to comincib a sfilare fulla fini-
f l r a , e fu obbligato a sfilare i n ciafeuna 
e í l r e m i t a del C a m p o , a cagione delle pa-
lud i , e de1 bo feh i . 

S F I L A T A , i n ^ I n g l e f e ^ / í » , ne l laFor-
tlficazione , uno ftretto paffo, o ñ r a d a , 
per cui una Gompagnia di C a v a l l i , o d i 
Fan t i non pub pallare che i n fila, facendo 
una picciola f ron te ; d i modo che i l N i m i -
« o pub opportunamcnte i m p e d i r é e ferraa-
l e la mareta d i quefla gente , ed atraccare 
3a T r u p p á üeffa con maggior vantaggio , 
p o i c h é la di leí f ron te , e la retroguardia 
non poflono vén i re reciprocamente al foc-
kotío r una deH'al t ra , 

* La parola e formata dal Franzefe áe-
fi!é, sfilato, o difunito* 

S P H I N C T E R . Ved i SFINTERE. 
S F I N G E , SPHINX, S Í I F E , nella ScuI-

t u r a , & c . una figura o rapprefentazion'j d1 
un Mof t ro di tal n o m e , famofo pi'effo glí 
A n t i c h i ; ora per lo pit i ufa ta per ornamen
to d i g i a r d i n i , t e r r azz i , & c . 

El la íi rapprefenta colla t eda , e col pet-
ío d i donna , col l ' ale d' uccei lo , colle zam
pe d i l i o n e , e col refio del corpo a fomi-
glianza di c a ñ e . 

Si fuppone che fia fiata generata da T i -
fone , e mandata da G i u n o n e , per vendi-
carfi de' T e b a n i . I l fuo ufizio era di pro-
porre q u i ñ i o n i ofeure ed enimmatiche a 
t u t t ' i paffeggieri, e di d i v o r a r l i , fe non 
r e davano la í p i e g a z i o n e . 

El la facea ü r a g i o r r i b i l i fopra un monte 
v ic ino a T e b e , e non po té in alcun modo 
effer d i f i ru t ta , fin ch' Edipo non ebbe fciol-
to i l feguente i ndov ine i lo : Qual fia quell ' 
a n í m a l e , che la raattina paffeggiacon quat
t ro gambe, a mezzodi con due , e la n o í -
te con tre? V e d i ENIGMA . 

Pre í ío g l i E g i z j , la Sfinge era fimbolo di 
R e l i g i o n e , a cagione d e ü ' o f c u r i t a de 'd i leí 
m i r t e r j . E per lo fteífo mo t ivo i R o m a n i 
collocarono una Sfinge nel Pronaos o pór t i 
co de ' lo r T e m p j . V e d i MISTERIO. 

S F I N T E R E , SPHINCTER, * ne l l 'Ana to 
m í a , un termine applicato a certi mufeoli 
c i r co l a r i , o mufeoli in forma d' a n e l l i , che 
fervono a chiudere, e t i rar i n su varj o r i -
ficj del co rpo , e ad imped i ré 1' eftrezione de' 
con t enu t i . V e d i MUSCOLO . 

* La parola e formata dal Greco ertpi'y/.'Tvpt 
ffriftor, e c o n f i r i ñ o r , qualcofa che le
ga e cojirigne una cofa Lene firettamente ; 
facendo quefií mufeoli un effetto ajfai fi-
mi le a quello d1 una cordella di borfa. 

SFINTERE deW ano SphinBer ani , é un 
mufeolo circolare , che ferve a ferrare l 'ano, 
e ad impedi ré agli eferementi d i andarfene 
involontar iamenie . V e d i ANO ed Esc RE-
MENTÍ ... 

E' della larghezza di quafi due p o l ü c i , e 
pende i n giu fotto i l rettum, circa un pol-
l i c e . E g l i é attaccato sui la t i alF ofsa dell ' 
anca, e d i dictro al l 'ofso facro : davan t i , 
negli uomin i , &\V accelerator urina ^ e nelle 
feramine , alia vagina d e l l ' ú t e r o . A i cu ni 
prctendono, c h ' e i confiffa i n due mufeo l i , 
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ed alcuni a l í r i , i n t r e ; ma fema m o k a 
ragione. 

SFINTERE della gola ) SphinÜer gulce < V e 
di 1' articolo OESOPHAGJEUS . 

SFINTERE delíe labbta , Sphíncler labio-
rttm. Ved i CONSTRICTOR . 

SFINTERE della vagina, Sphinüe" vagina, 
un mufcolo coftr ingente , che ferve ad i m 
pediré i l r i ñu í ío del í angue dalla c l i t o r i de , 
& c . nel c o i t o . V e d i VAGINA , e CLITO
RIDE . 

SFINTERE della ve/cica, SphinBer vefic£, 
é un mufcolo c o m p o í t o di fibre c i r eo la r i , 
coliocato a l l ' ufeita della vefcica, per i m 
pediré i l perpetuo goccioiare delT o r i n a . 
— V e d i Tav. Anat. (SPLANCII. ) fig.ci Jeí.. 
K . V e d i anche ORINA, e VESCICA . 

Egli tiene la vefcica coflantementechiu-
fa ; e folo íi apre , quando per la contra-
zione de ' raufcol i del! 'addomine , la vefci
ca viene compre íTa , e i ' o r i n a sforzata ad 
efcire. 

S F L E M M A T I Z Z A T O , nella C h i m i c a . 
V e d i DFPHLEGM ATUS . 

SI-LEMMATIZZAZIONE. V e d i DEPHLEG-
MATIO . 

S F O G A T O I O , «ella Fort if icazione. V e 
di CASCANE. 

S F O G L I A M E N T O , nella Chi rurg ia . 
Ved i EXFOLTATIO. 

S F O G L T A T I V O . V e d i EXFOLIATIVO. 
S F O N D A R E , unVafcello, in l in guaggio 

di M a r e . Si d ice , che un Vafcello sfonda 
in m a r e , a l lorché per una feíTura, o pelo 
í l r a o r d i n a r i o , ovvero per una burrafca che 
fopra di eíío fcoppj , egll vien talmente 
n e u p i u t o d1 acqua, che non poíía liberar-
fene ; né fía capace di nuotare fot to di 
qusíla ; ma vada a fondo col di lei pefo. 

S F O N D O , quello fpazio vano la íc ia to 
ne ' pa l ch i , o nelle volte per d ip ignerf i ; ed 
anche la p i t tu ra raedefima fatta i n í imi i i 
fpazj. 

S F U M A R E , efalare, mandar fuori i l 
fumo, i l vapore , o altra cofa fimile. 

S G H 1 A C C I A R S I , o meglio dighiaccia' 
^3 t didiacciare: lo ü r u g g e r f i , che fanno 
le cofe gia diaccia te ; contrario di diaccia-
rc. —^Ovve ro , la refoluzione del diaccio 
nel fuo p r i m o flato fluido, peí caloredell ' 
ana, & c . V e d i GHIACCIO , e C E L A R E , 

S G O M B E R A R E un Vafcello, preffo gl5 
ínglefi rumm.ige*, la l insuaggio di M a r i -
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n a , í lgnifíca i l ' votare o fpazzare i l fondo 
della nave , ovvero r imuoverne gfi eífetti s 
od i l bagaglio da un luogo a l i ' a l í r o . V e d i 
FONDO duna Nave, 

* L a parola Ingle/e viene probabilmente dal 
Saffone , raum , luogoo fpazio . 

S G O R B I A , fcarpello f.uto a doccia , o 
a canaletco, per in tag í ia re in legno. V e d i 
SCARPELLO. 

S G R A F F í A R É , o graffiare , prcpriamer. ' 
te flracciar la pelíe c o l i ' u n g b i e ; e fi dice 
finche d 'a l t ra cofa , che í t raceia la pelle a 
fimiglianza di graffio. — E g l i é anche ter
mine di P i t t u r a , che denota, lavorare d i 
sgraffio. Ved i SOR AFFIO . 

S G R A F F I Q , cf SGRAFFIATA , prefío g í ' 
Ing ie í i Scratch-work, un modo d i dipignere 
a frcfco , col preparare un fondo ñ e r o , fo
pra cui fi mette un ' intonaco blanco; i l 
qual blanco venendo levato v ia con un 
punteruolo d i f e r ro , i l ñ e r o apparifce attra-
verfo ai b u c h i , e ferve d ' o m b r a . 

Quefta forra di lavoro é durevole 5 ma 
effendo alTai r u v i d o , non place aU 'occh io . 

O v v e r o , SGR AFFI ATA , in Inglefe Sgraf-
fit, un m é t o d o d i dipignere folo i n ne ro
ed i n b ianco , non a frefco, puré in mo
do che i l lavoro n é regga a l l ' intemperie 
de l l ' a r i a . 

La Sgraffiata fa t u t t ' i n uno i l difegno 
é la p i t t u r a . —SÍ ufa principalmente per 
abbellire le facciate de' palagj, e d' al tre 
fuperbe Fabbriche. 

S H E R I F F . V é d i l ' a r t í c e l o SCERIFFO. 
S H I L L T N G . V e d i SCILLINO. 
S H I R E * , Scira , SCYRA, in Ingh i l t e r ra , 

una parte o por/Jone di paefe , detta anche 
Conáa. V e d i CONTEA . 

* La parola e originariamente Saffone, feir 
o fe i re , forma ta d a fe y ra n , dividere . 

11 Re Alfredo fu i l pr imo a dividere i l 
paefe in Satrapie, che ora fi ehiamano Shi~ 
res 1 e le Satrapie m Centwie, che ora fi 
chiaraano Hundreds. V e d i HUNDHED. E 
quelle di nuovo i n Decennie, che ora s' 
appellano Tithings, Decimazioni. V e d i T r -
THING. 

Le AíTife della Shirt, o 1'Aflemblea del 
P o p ó l o d1 un Con tado , fi chiamava da'Saf-
f o n i , Scyrgemot. Vedi SHYÍIEGEMOT . 

SHIRE revé. V e d i T articolo SCERIFFO. 
Cavalieri della SHIRE . Ved i CA VALIERE . 
S H Y R E G E M O T , SCYREGEMOT, oScy 

V v * remot, 
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temot , negli antichi C o ñ u m í Inglefi , una 
Corte di Contado tenuta due volte a i ran-
no dal Vefcovo della Diocefi , e E a l -
dormari) o Sceriffo; nella quale le Legg í 
Ecclef iañiche e le Temporali fi davano in 
áepofito alia Provincia. 

S H Y 
Ne' í e m p i di Canuto la Scyregemot fi te-

neva tre volte all'anno. —• Eduardo il Con-
feffore flabili, ch' ella fi tenefle dodici vol
te all'anno . Vedi CONSISTORO , CONTEA , 
e COURT. 

F i n e de l Tomo Se t t imo. 

Pag. 3 . 
Pag. 57 . 
Pag. 1 4 7 . 
Pag. 1 5 3 . 

detto 
Pag. 2515» 
Pag. 4 1 2 . 
Pag. 4 2 7 . 
Pag. 487 -
Pag. 492-

col. 1. 11 n. 8. 
col. 1. l in. 17^ 
col. 1. l in. $3 . 
col. 2. l in. 8. 
col. 2 . lin. 2 8 . 
col. 2 . l in. 1. 
col. 2. l in. 3<5. 
col. 2. l in. 15 . 
col. 2. lin. 14. 
col. l . lin. 2 8 . 

E R R A T A 

divengono 
pefator 
Refidenza 
m í n i m a . 
D u Change 
Sculptura 
roconcone 
Salden 

C O R R I G E 
I? 
divergono 
filo 
Refíf lenza 
m í n i m a 
D u Cange 
Sculture 
roncone 
Selden 
ad 





I S T O R I A N A T U R A L 

T A V 

f i G U R A P R I M A » 

M o r t i f a g a , 

F I G U R A I I » 

M o f t i f a g a . 

F I G U R A I I I . 

Penna. 

F I G U R A I V ? 

Penna. 

F I G U R A Y » 

Peana. 

O L A L 
F I G U R A V I . 

Duttilitk. 

F I G U R A V I L 

Duttilita, 

F I G U R A V l I L 

Duttilita. 

F I G U R A i X» 

Torpcdinc. 



I S T O R I A N A T U R A L E T a v . I . 

iiíTi 

M í a . 3. 
Fie?. 4 

F i j . s 

F i a . S 

ia. 7 







I S T O R I A N A T U R A L E 
T A V O L A I I . 

F I G U R A X . F I G U R A X I I . N3.2. 

Gin- feng . T r o c h i t e . 

F I G U R A X 1. F I G U R A X I I . N0.5. 

V o c e . v T r o c h i t e . 

F I G U R A X I L 

Trochi te . 



T a v . I I 1 5 T O R T A N A T U R A L E 

^4 







I S T O R I A N A T U R A L E 
1 A V 

F I G U R A X I I I . 

Planta . 

F I G U R A X I V . 

A ñ r o i í e . 

F I G U R A X V . 

Pian ta . 

F I G U R A X V I . 

F i c a . 

O L A I I L 
F I G U R A X V I I . 

Fico. 

F I G U R A X V I I I . 

Fleo. 

F I G U R A X I X . 

Fico. 

F I G Ü R A X X . 

Scione. 



l á T O R I A S A T U R A L E Tav. I T I . 

JF¿o. u3 

-FtJf- ^ O. 







I S T O R I A N A T U R A L E 

T A V o 

F I G U R A X X Í í. 

Á t t r a z i o t i e . 

F i G u R A X X I Í Í . 

F i b r a . 

F i G u R A X X I l í . N0. i . 

A í í r a z i o n e .-

F I G U R A X X I V . 

Fibra . 

F I G U R A X X I V . K0. ^ 

Cocc in ig l i a . 

F I G U R A X X I V . N0. 3\ 

Cocciniglia , 

L A 1 V . 

F I G U R A X X V . 

Fibra . 

F I G U R A X X V I . 

Fibra . 

F I G U R A X X V i l . 

f e í o . 

F I G U R A X X V I I Í . 

Pelo. 

F I G U R A X X I X . 

Á c u l e t í . 

F I G U R A X X X . 



I S T O R I A N A T U R A L E T a v . I I n 

T í a . Z3 

J^ií?. 24. 

HSIMIIIIl 







G E O G R A F I A , e I D R O G R A F I A 

F I G U R A P R I M A . 

M a p p a . 

F I G U R A I I . 

Mappa. 

F I G U R A I I I . 

M a p p a . 

F I G U R A I V . 

Diftanze. 

F I G U R A V . 

Geografía e Latitudine. 

F I G U R A V I . 

M a r e e . 

¡ F I G U R A V I I« 

M e r i d i a n o . 

F I G U R A V 1 1 L 

O r i z o n t e . 

F I G U R A I X 

Diílanza c Altezza? 



G E O G R A F I A E I D R O G R A F I A 

¿y 

\\ \ \ \ \ \ \ \ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 

•Fu? -7 

rvv¥777 







E Z I O N I C O N I C H E 

T A V 

F I G U R A P R I M A , 

Lato transverfo . 

F I G U R A 11. 

C o n o . 

F I G U R A I I I , 

C o n o . 

F I G U R A I V . 

C o n o . 

F I G U R A V» 

Sezioui feguenti . 

F I G U R A V . N0. 2, 

C u r v a e D i á m e t r o . 

F I G U R A V I , 

Cono o 

L A <1 • 
F I G U R A V I . N0. 2. 

Ü i a m e t r o d 'una C u r v a . 

F I G U R A V i l » 

C o n o « 

F I G U R A V I I I . 

P a r á b o l a . 

F I G U R A I X . 

P a r á b o l a « 

F I G U R A X . 

Cuneo Parabólico. 

F I G U R A X I . 

Parábola Elicoide. 



S E Z I O K I G O N I C H E 

FUJ. 5 .Nfo. 
FLQ. 6 . m Fij.S.lf.'x 







S E Z I O 
i A Y 

F I G U R A X I I . N0.2, 

•/Ufiníote . 

F I G U R A X I I I . 

Seiione C ó n i c a . 

F I G U R A X I V , 

Sezione C ó n i c a , 

F I G U R A X V ^ 

Sczione C ó n i c a . 

F I G U R A X V L 

Sczione C ó n i c a . 

F I G U R A X V I T , 

Sczione C ó n i c a m 

I G H E 

%, A I I , 
F Í G u R A xvnr . 

Fo c o , 

F I G U R A X I X . 

Subnormale , 

F 1 G u R A X X . 

Ipcrbola E q u i l á t e r a Af f in ío tec 

F I G U R A X X I . 

EUlf l e , 

F I G U R A X X T . N0. 2, 

EUiíTe^ 



SE Z I Ü N I C O N I C H E 
F¿a . i 3 

T a v . I I . 

F í a . i S 







S E Z I O N I C O N I C H E 
T A V O L A I I L 

F I G U R A X X I I . 

ElIiíTe. 

F I G U R A X X I V . 

Ellifle. 

F I G U R A X X V . 

EliifiTe. ' 

F I G U R A X X V L 

O r d i n a t a . 

F I G U R A X X V I I . 

Iperbola. 

F I G U R A X X V I I . N 0 , 2 , 

Iperbola. 

F I G U R A X X V T l t 

Iperbola. 

F I G U R A X X I X . 

Iperbola. 

F I G U R A X X X . 

Iperbola. 

F I C ü R A X X X t 

Áfle. 

F I G O R A X X X I I . 

Afíe dell5 Iperbola * 

F I G U R A . X X X I I I . 

Affintofc * 



Tav. I l D . S E Z I O N I C O N I C H E 

c í a . 1 6 

F ¿ o . 28 

Fin. 33 







A V I G A Z I O N E 

X A. V O L A U 

F I G U R A V ÍÍ F I G U R A P R I M A . 

Compaf lo . 

F I G U R A I I . 

C o m p a f í b A z i m u t l i . 

F I G U R A I I I . 

Navigare . 

F I G U R A I V . 

N a v i g a r e . 

F I G U R A V . 

N a v i g a r e . 

Ba l le f t r ina . 

F I G U R A V i l . 

Car ta da Nav iga re d i Mcrca tore , 

F I G U R A V I I I . 

N a v i g a r e . 

F I G U R A I X . 

Car ta p iaña» 



N A V I G A Z I O N E TCLV. I 

Meo. 3 







N A V I G A Z I O N E 
T A V 

F I G U R A X . 

Carta piaña. 

F I G U R A X T 

Ago Inclinatorio. 

F I G U R A X I I 

Angolo di Mercatore. 

F i G w R A X I I I . 

Notturno, 

O L A I I . 
F I G U R A X I V . 

Quadrante Forej laf f . 

F I G U R A X V , 

Corréate. 

F I G U R A X V I . 

Variazionc. 

F I G U R A X V I I , 

Traverfa. 



N A V I G A Z I O N E I T 

& J*U3. 1% 

JE 
—^vr 

JFia. i . JD 

FLJ. I S 

! — M ^g-gjP 7.F/ 

bvNiS 







A V I G A Z I O N E 

T A V o 
F I G U R A X V I I , N0.2. \ 

Traverfa , 

F I G U R A X V I I I , 

Quadrante S í n i c o . 

F I G U R A X I X , 

Linca di R o m b o . 

F I G U R A X X 

Linea d i R o m b o . 

L A n L 
F I G U R A X X L 

Linea d i R o m b o . 

F I G U R A X X I . N0.2 . 

Linea d i R o m b o , 

F I G U R A X X I L 

A í l r o l a b i o * 



N A V I G - A Z I O N E Tav. I i n 











V ; 



.Diz'zJoüar 

e Serensé 

MU4AS -

.« i 


